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SERTE TERZA.

CCf.

Eàisi Vitu Lùcchiu ^

A tenipu ca li Turchi pìgghìavanu li Giciliani priciu-

neri, cc'era un tali di Vitu Lùcchiu ch'era purpajolu ^ Si

truvau 'nta la praja di S. Todòni ^ una barchitta turca

p'assartari a chiss'omu e a so frali cu dudici omini. Raisi

Vitu comu si vitti assartari, pigghia la fìscina e nni 'ococ-

cia unu, e cci fa nèsciri tutti li vudedda a mari. Ietta

Vàtra fiscinata * e nn'afferra n àutru : e chist'omu sen-

z'essiri curpitu! Ietta arre, e nn'aramazza n'àutru: e poi

n'àutru. Stancau; fu pigghialu priciuneri, e lu purtàru 'n

Tunisi, 'nsèramula cu so fratellu.

Comu junciu, lu purtaru a vinniri K Vinnì un mìrcan-

ti, e si ricattau chiss'omini, e si li purtau a campagna ,

^ Baisi, pescatore.

^ Purpajolu, pescatore di polipi.

^ Capo S. Teodoro, l'aiilico Egylalliim

^ Tira un altro colpo di fiocina.

'' Lo portarono al lucroalo p- r venderlo.

PìTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. IV. i
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deci, undici migghia fora tirrenu^ vicina di spiaggia, e

ìu mitti a travagghiari.

Eranu sei, setti misi chi travaggliiavanu chisti frali; 'na

jurnata cci dissi a chiddi chi travagghiavanu cu idda :

-T- « Picciotti, cci valiti vèniri cu mia? Si viàtri vi fidati,

io vi porta cu mia, >> — « Zu Vitu mio, cci dissiru tutti,

cci vinemu. » E fora tutti d'accordu.

La Duminica lu patruni li firmava e niscia '. 'Nca, co-

ma lu vìttiru fora, 'sceru tutti e si nui fujeru. Ma, puvi-

reddi, a ceiiu puntu 'un pòttiru fari nenti : fora attup-

pati di li Turchi ^ e si nni jeru pi so casa , a travag-

ghiari, a lu solitu. Lu 'nnumani turoau lu mircanti, e li

truvau chi travagghiavanu.

AlPottu jorna vinennu, rivucò arre di tutti ottu jiri-

sinni \ Di Tottu mancau una, ca nun vosi fùijri. Lu pig-

ghiaru e cci misiru lu 'uccàgghiu 'mmucca * , e fujeru

pi so via, a praja. Vìttiru la varca hella pronta e li Tur-

chi durmianu : cu' a hasciu, e cu' 'n cuverta coma tanti

ballìri K Si jetla a mari Rasi <^ Vita cu li gammi arzati,

e acchiana a borda; chiamau a tutti cu signu, e li fici

acchianari tutti a unu a unu. Quannu fóru tutti acchia-

nati s'arruspigghiau un turcu di 'n cuverta. — « Eh pi

^ La Domenica il padrone li chiudeva n chiave ed usciva.

^ Furono impediti Cd andare avanti dall'incontro) de' Turchi.

^ Passati otto giorni, (Lucchiu) rimise in campo la propos:a di fug-

gire tutti otto.

* (I selle) lo presero e gli m-'sero ii bavaglio in bocca.

^ Balllìi, barili; in uììtì luoghi vurrUi.

^ Rasi o HàiSi,
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Mauraetlumiìia ^ì » e pigghiau la tagànu K Lu Gristianii

si 'nfila di sutta., e cu lu tagànu di stu turca Tammazza

e si pigghìa Fannatura. Li doggtii addumaru ^
; s' arru-

spigghiaru ràutri:— « Maumettumilia! » Tiranu lu tagànu;

l'àutru coi leva lu tagànu, e cci tagghia la testa. Li Tur-

chi eranu setti; di setti nn'arristaru cincu , e durmianu

ancora. Sarpau Vita rancura e fìci vela. Quannu fóru

quasi un mìgghiu a mari, la varca si musiau * e nisceru

ddui. Quannu vìttiru aggenti assai, tiraru tuttidui lu ta-

gànu, e Vita, cooiu vosi Gesù Crìstu, a tuttidui Faggiuc-

cau ^: e nn'arristaru tri : lu patruni di la varca, e n'àu-

tri dui. Nesci lu patruni di la varca; pigghia la pistola e

tagànu, e spara a Rasi Vita. Iddu scansau; jetta 'na taga-

nata e si lu leva di 'ramenzu; e nn'arristaru dui suli, di

setti...

Vela! pi 11 Trapani. Si sappi chi ssa varca fu arrub-

bata. Lu Re Turcu, ordini: — « ''Na quadara cu rogghiu;

si sì pigghìa ssit birbanti, mia la quadara cu P ogghiu !... »

'Na scuna apposta l'atta di luRe ^; parti; la varca Pappi

a vista. Ddi dui turchi d'abbàsciu avìanu la 'ntinzioni di

sfunnari la varca pi falli jiri 'n funnu. Scinni Rasi Vi-

tu: — « Senza fidi cani "^

f Maumettumilia ! » e duna a li

^ Frase Iradizionale in Trapani con cui si vuole ripetere un giura-

nìf ijto esclama Iorio Je' Turchi.

^ Tagànu o Jaiaganni, sciabola.

^
! e doglie accesero, cioè infervorò la lotta.

^ La barca fece qualche movimento.

s E Vito gli ammazzò tutti e due. {Ag^iuccarl , detto de! mctler le

galline nel gìuccu, cioè nel pollaio, per farle dormire).

^ (Fu) fatto uno schooiter a bt'IIa posta, per ordine del Re.

*^
<k Cani senza fede ! Per Maoraettol »—Si noti che i Turchi son chia
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Turchi. Assumma»nu 'n cuverta vidi la scuna turca pi

dappressu. Curri, corri ! e la scuna dappresso, Lu puvi-

reddu \m putia cclìiù, assìculatu sempri di sta scuna chi

cci java di fìtta di fitta. S'arridduciu fina a Mazzàra. Ddà

scinni; Sanità: 'n quarantina. Gc'eranu li dui turchi. Tanna

cu' dava dui turchi priciuneri, avia un cristiana 'n cura-

pensu. Genera so frati; Rasi Vita fici la cànciu ; cci detti

a Mazzàra li turchi, e si pigghiau a so frati.

E chistu è lu fatta di la valurusu Rasi Yitu Lùcchiu.

Trapani K

mali sempre cani dai cristiani, mentre i Turchi chiamano cani i cri-

stiani. Vedi PiTRÈ Canti pop. aie, voL I pag.

Salomone-Marino, La storia nei canti poip. sicil. pag. 17-18 (Palermo,

1869). Sx^ANO, Canzoni pop. logudoresi.

^ Racconta'o da Nicisio Catanzaro soprannominato Baddazza

Notisi in questa tradizione !o spirito ardito del narratore, il quale nel

raccontarmela, la sera del 22 agosto 1873 «dentro l'albergo Burgar^lla in

Trapani, gesticolava tempestosamente applaudendo all' eroe Rais Vilu

Lucchiu, che |.er lui personificava il coraggio e 1' eroismo de' popolani

di Trapani.



GCII.

Lu Capitanu e lu Giiiirali.

Si cunla e si raccunta ca cc'era 'ria vonta 'n Cicilia un Re

ch'avia un figliu;chislu era di vintidu' anni e manca spijava

di mariiarisi. Lu Re lu cunsigliava sempri; ma iddu, nenti,

Finalmenti: lira tu, e tira ia, si spusà' e si piglia' la figlia

picciula d'un Principi. Finuta la festa, lu Riuzzu si minti

'nta la so càmmara tuttu malanconicu enichiatu. La zita

cci dici: — « Chi ha' ca si' accussi siddiatu ?» — « Chi haju?

Haju, Tirisina mia, chi àrau a fari giuramientu, ca cu' mo-

ri prima di nu', cu' resta vivu havi a jiri a guardari tri

jorna doppu morti nni la supurtura lu mortu. » •— « Mi

cridia chi era 1 chissu è nenti, » dici la zita. Piglia la

spata, ca cc'era la cruci, e vasàru la cruci pi giuramientu.

Doppu un annu di lu matrimoniu cadi malata Tirisina,

e mori. Lu Riuzzu cci fa fari pompi e fmirali, e la sira

si piglia la spata, du' pistoli, munita d'oru e d'argenta, e

nesci; va nni lu sagxistanu, si fa gràpiri la chiesa e la

supurtura, e sulu suliddu si nni scinni ddcà. Cci dici a

iu sagristana: — « Doppu passati tri jorna vieni a'scunti

si ia tuppiu ^; e ta mi apri; si ia nu tuppiu fina la sira,

voli dira nu viegnu cchiù. » E cci detti cent'unzi di cum-

primientu. Lu Riuzzu apri lu tabhùtu, la guarda, adduma

^ Dopo Ire iiiorni verrai ad ascoltare (ascunfari óelìa p'Àrlaìa, ver ascu-

tarl, ascoìtore) se io busserò.
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li torci e si minti a lagrimari. Passa la prima notti; a la

secunna, senti un rimùri 'mmiezzu la tabbùtu, e affaccia

un sirpenti fìroci cu tanti sirpintuzzi picciuli; lu sirpenti

si jetta supra la giùghina morta; lu Riuzzu si fa di cu-

raggiu, piglia la pistola, cci spara. e l'ammazza; e Pàntri

sirpintuzzi picciuli si nni vannu e doppu un pizzuddu tor-

nanu cu la vacca china di erva, la minlinu nni la firita,

nni la vucca, nni Tuocchi, nni tuttu lu cuorpu di la sir-

penti; lu sirpenti arriveni, si susi e fuj. Lu Riuzzu, ma-

ravigliatu, piglia dd'erva, la minti nni la vucca e nni lu

cuorpu di la muglieri, e idda anniviscì \ Dici: — « Ah !

cjuanfhavi chi duormu! » Iddu Passetta 'n capu lu tabbùtu;

poi guarda tuttu sbavuttùtu, e vidi un pirtusu d'unni vinni

lu sirpenti, piglia la muglieri pi lu vrazzu, e raccumen-

cia a nèsciri di ddu pirtusu. Nèscinu, e spuntanu 'mmez-

zu 'na pocu di petri; duna a manciari a la muglieri, e

pùa vidi quantità di dd'erva chi fici annivisciri la muglie-

ri. Si nni cogli un gran fasciu, e partinu, e si nni van-

nu *n Parigi di Francia, e s-allocanu un palazzu vicinu

hi hjumi di la cita.

Passatu ciertu tiempu, iddu pinsà' di fari mircanzia: di-

ci: — « Tirisina, ccà io nu vougliu stari; pòzziu ^ vuogliu

nèsciri e fari mircanzii. » Piglia 'na fìmmina onesta e di

buonu custumi, la minti pri sèrviri a la muglieri e parti

p'un misi cu diri chi quannu turnava, pi signali jittava

tri cannunati. Parti sicuru di la muglieri. Pi disgrazia 'na

jurnata passa di la casa di sta signura un Gapitanu di

^ Annivisciri per arrivisclri più comune, rivivere.

^ Pòzziu, piuttosto (è il Ialino potius).
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truppa napuliianu; la vidi e cci jetta Tuocchi. La giùghina

'un cci bada', iddu chiama 'na vecchia e cci dici: — « Ma-

iri granni, mi la valili fari 'na parlala, ca'nta stu palaz-

zu cc'é 'ila giùghina, e ia cci vurria diri 'na parola? E
vi dugnu ducenfunzi. » La vecchia iju «ni la giùghina,

e tanta fìci e tanta dissi ca cci fici cridiri ca cci avièva-

nu a fari la pignuramientu 'nti la casa. — « liaju 'na cà-

scia (dici) china di robba, e mi la vuonnu pigliari; vossia

mi la vuoti sarvari ccà? » Rispanni la giùghina: —- « Par-

latila. » Subbila la vecchia va nni lu Capitana cci lu di-

ci; iddu accatta 'na càscia granni, si minti dinlra lu Ca-

pitana, e la vecchia la fa parlari nni la signara Tirisina.

La notti quanna vitti ca idda durmia, nesci la Capitana

di la càscia, piglia dda signara, si la minti nni la basti-

mientu e si la porta.

A la misi vinni la marita, spara li tri cannunali enun
vidi alfacciata la magliari a la barcuni; subbila lassa lu

bastimentu, va a la casa e nu trova la muglièri; vinni la

bastimientu cu latta la mircanzia , e si nni va a Napali

e si fa surdatu. Un juornu la Re fici 'na gala, e li truppi

eranu a spassa; ogni capitana avia a so muglièri a braz-

zettu. La Puuzzu ca già s'avia fatta surdatu canusci a so

muglièri cu ddu capitana; la muglièri canusci a la ma-

rita; e cci dici: — « Capitana, me marita cc'è: e coma

fazzu?! » La Capitana si lu minti airuocchiu, ed era nni

la so cumpagnia. 'Mmita 'na poca di Furerà e Gapurala;

iddu lu Riazza era già bazza uffìziali, Fureri. Mentri man-

dava, lu Capitanu parla a la cucinieri, e ccà fa mìntiri

'na pusata d' argentu nni la sacchetta dì la tonica di la

Fureri. Manca la pusata; si trova nni la sacchetta di stu
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**iinuccentì. Cunsiglìu di guerra: la pòghìru Fureri fu cun-

nannalu a la ficilazioni. Chistu avia n'amicu surdatu, fi-

data so. Gei dissi: — « Amicu miu
,
quannu mi sparanu

li surdati, tu fa' 'na forti fumata. Mentri li surdati fannu

lu portafarmi f te' st'erva , mi la minti 'mmucca e nni

li chiaghi e ti noi va'. i>

^ Basta, lu fìcilàru; 'mmezzu lu fumu 1' amicu coi minti

Ferva 'mmucca; iddu annivisci , si susi e si nni va am-

mucciuni.

'iNtra un paisi luntanu succedi ca cadi malata la figlia

di lu Re e arriva quasi a morti, e nu ce' eranu miedici

chi cci puòttiru dari vita. Lu Re jetta bannu pi tuttu lu

regnu, chi « qualunchi veni e fa stari bona a ma figlia,

si è schìettu cci la dugnu pi muglièri ; si mari tatù , lu

fazzu Principi. » Stu Riuzzu si vesti di Dutturi e si pri-

senta a Palazzu riali ; trasi e trova un saluni chinu di

miedici; asserva la malata e la trova quasi morta; e già

dava l'urtimi suspiri. Dici: — « Maistà, già vostra figlia è

morta, ia haju un miezzu, ca la fazzu stari bona, ma vuo-

gliu essiri di sulu e sulu cu la 'Nfantina.» Lu Re cci lu cun-

cidiu. Quannu arristà' sulu cu la malata, nisciu dd'erva cci

la minti 'mmucca, nni lu nasu; idda suspira, esubbìtustà

bona. Cuomu lu Re l'appi bona, dici: — « Dutturi, ora raà

figlia è tò muglièri.» — « Maistà, mi pìrduna,ia sugnu ma-

rita tu.» Rispunni lu Re: •— « Dimmi chi grazia vùa ? » ~
« Maistà, ia vuogliu essiri Giniralissimu di tutti li Riggi-

menti.»— «Ti sia cuncessu.» Piglia lu gradu di Giniralissi-

mu. e cci fa 'na gran festa, primu pri la figlia ca stetti bona,

la secunna pri lu Giniralissimu; e si fici gala. Stu Ginirali

^mmità' li capitani di lu riggimentu unni era ddu Capi-
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tanu chi avia fattii ficilarì ad iddìi; doppu chi manciaru

li capitani lu Ginirali parla a un sirvituri, e fìci xnintiri

"na cucchiaredda di argenta nni la sacchetta di ddu Ca-

pitana, e pùa li fici circari e cci trovanu la cucchiaredda

e lu fa mìntiri 'n prigiuni, pùa lu manna a pigliari da-

vanti la so prisenza e cci dici: — « Tu, comu si'raaritatu

schieltu ? » Rispunni lu Capitanu:— * Signuri, nun su-

gna maritatu.»— « Ma la signura, chi vi veni amica ?» Lu

Ginirali piglia du' surdati e la manna a pigliari: quannu

idda canusciu lu njaritu tutta si spavintà'. Iddu cci dici:

— « Vu' siti muglieri di stu Capitanu?» Rispunni: —
« Nonsignuri, ca ia fu' arrubbata e stu Capitanu mi purtà'

ccà. » Lu Ginirali cci duna la sintenza di mintiricci 'na

cammisa di pici a ogni ad unu e abbrucialli; e accussì

fini' la so vita doppu tanti stenti e travagli, e la Riuzzu

arristà' Giniralissimu.

CasteUermini \

VAUÌANTÌ E RISCONTRI.

Questa è una tradizione che sarà forse comune a qualche

altra terra non siciliana , ma che pure ha da far poco colle

fiabe della prima serie della presente raccolta, (se un posto vi

dovea trovare questo dovea essere allato alla LXX e LXXI). Più

che di fiaba ha del racconto, tolta^ s'intende, la parte del serpe

e dell'erba della vita, che pur si riscontra nella nostra Li tri

belli citruni mei / n. XI ; come il preteso furto del cucchiaio

nel Tradimentu n. CXIV. Niente vi è dell'inverisimile , e forse

^ Raccontato da M. Agostino Vaccaro, zoìfataio, e fatta raccogliere dal

sìa. Gaetano Di Giovanni.
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non sarà difficlfe di trovarvi un fondo storico specialmente coi-

ì'aiiito della seguente versione:

Cui fa mali, mali aspetta). (Cianciana)

Un marito e una moglie, fanno promessa di piangersi nella

sepoltura. Morì ìa moglie e il marito l'andò a piangere stando

nella sepoltura tutta una notte. Vide che un serpente andò a po-

sarsi sul ventre della moria e che a mezzanotte partì. La 2. not-

te lo stessoj e Io stesso anche la 3., in cui però il serpente le

portò un- mazzo di fiori. Marito e moglie uscirono col mazzetto.

Per' istrada il marito s*addormentò sulle ,gambe della moglie;

passò un capitano, ed ella fuggi con lui abbandonando il ma-

rito. Costui svegliatosi va a Sciacca da un suo compare^, e

sente che il capitano se la gode con la moglie di lui. Va ad

una lor festa; ed è latto ammazzare e tagliuzzare. Il compare lo

ricompone, gli fa odorare il mazzetto; egli rivive. Col mazzetto

fa rivivere in Palermo la moglie del Luogotenente generale del

Ee; in Napoli la Regina morta; ed ò creato Viceré. Da Viceré

ritorna a Sciacca, fa preparare un rogò e vi fa bruciare l'in-

grata della moglie e il tristo del capitano.
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Lii Vieerre Tunnina.

Signuri, cc'era 'n Palermu un tunninaru chi vinnia tun-

nina a la chiazza eli Baddarò, \\a nuttata si 'nsunnò un

sonnu, e 'nta lu sonnu cci cumpariu unu e cci dissi:-—

« Yó' truvari la tò Sorli ? va' sutta lu ponti di li Testi \
e la trovi. » Pi tri notti la stissa cosa. A la terza vota

nesci. e va a li Testi, sutta lu ponti vidi un puvireddu

tultu sfardatizzu % si sfrinziau e si uni iju; chiddu la

chiamau, e iddu cci ìicugnau. Era la so Sorti. Dici :
—

Vidi ca stanotti a menzannotti , unni ha' misi li varrili

di la tunnina sfossa, scinni, e zoccu trovi è tuo. »

Lu tunninaru si pricura un palli, e si Pammucciau pi

la notti. A menzannotti si metti a sfussari. Leva 'na ba-

lata, e trova 'na scala. Scinni e trova un magasenu gran-

niusu tuttu chinu di munita d'oru, e poi giarri e pignaLi

d'archìmia, e cascavaddi d'oru ^ Chiuj arreri, attanga e

si nn'acchiàna. Appena fattu jornu nisciu , e iju a scan-

ciari la munita pi spignari la travatura ^ Stu tunninaru

cuminciò a jisari la testa: si vinnianu casi, e iddu accat-

^ A la 'ponti di li Testi, dicesi volgarmente il Ponte dell'Ammiraglio

di Ruggiero, Giorgio Antiocheno.

^ Sfardatizzu, tutto lacero.

^ E poi vasi e pentole d'alchimia e cacicavalli d'oro. Giarra, coppa,

orcio.

^ Spignari la truvitura, toglier l'incantesimo e prendere i tesori in-

cantati.
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tava; beiràbbiti, e raccattava : si sapì : Amurl, bilUzza e

dinar ij sii' tri cosi chi 'un si ponnu ammucciari.

'Na vota a lu Re di Spagna cci vinili iiìiivimentu di

guerra. Era paccariateddu ^ e manoò p'iin miliuni 'n Pa-

lermu, nnì la Signuria ^ La Sìgnuria, crijii ca era cchiù

paccariata d'ora, e stu miliuni 'an avia d'unni pigghiallu.

Lu tunninaru ca s'avia 'mparatu a leggiri, liggiu l'av-

visi di stu miliuni chi vulia lu Re , ha pigghiatu ed ha

jutu a palazzu di lu Vicerrè. — « 'Ccilleoza , haju 'ntisu

ca lu nostru Re havi bisognu d'un miliuni ; stu miliuni

cci lu 'mprestu io.» Lu Vicerrè lu taliava alluccutu :
-—

« E quann' è chissu, io scrivu a lu Re. » Risposta di lu

Re : — « Subbitu, facitilì vènìri. » Lu tunninaru cci fa

cuntari stu miliuni, e si li carriaru 'nta li varrili. Par-

teru sti dinari, e lu Re allucchiu. — « Ora io, a stu tun-

ninaru cci l'haju a dari un dunu. » Scrivi a lu Vicer-

rè : — « Vinili ccà a Spagna , e facili Vicerrè a la tun-

ninaru. »

Comu lu Vicerrè appi sia nuiizia , ha piggiaiu e cci

l'ha cumunicatu a lu tunninaru; cci ha datu tutti li pu-

tiri, e si nn'ha partutu pi Spagna. Stu tunninaru 'un a-

via tanta 'struzioni ;
pi diri eh' avia dinari! \ E perciò

'un era rispittatu di nuddu; putla sunari campana all'armi,

'un cci java nuddu. 'Na jurnata scrivi a lu Re : — « Mai-

stà, ccà mi càrculanu pi "nenli; veni festa, e a la cappella

^ Paccariateddu , dim. di paccaria'u, clie dicesi puiv sfasulalu, senza

qua Uri ni.

^ Signuria, qui i signori, i nobili.

^ Pi diri ecc. Perchè avea denari (perchè era ricco) dee di necessità

venirne che egli dovesse essere istruito ?
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fiali 'un veni nucldu. » Rispunni lu Re: — « Carta-bianca

di fari zoccu vuliii ^.»

Ma la Sigriuria di Palermu 'un nni vulia sentiri nenti;

comu iddu vitti chistu si 'mmarca e si nni va a Spagna.

A Spagna lu Re lu riciviu cu grann' onuri ; cci assigna

un quartu \ 'Na jurnata si lu scinniu 'nta un bellujar-

dinu unni ce' era 'na parata di cacòcciuli ^ E dici: —
ce Guarda a mia ! » Tira la sciabbula e cumincia a fari

satari li cacòcciuli cchiù àuti. Lu Vicerrè Tunnina
,

(ca

lu sintianu accussi), dici :— « Haju capitu, » Si parti e

veni arreri 'n Palerrau. 'N Palermu cu dda bella 'struziooi

chi fa? a la prima festa mannò a 'mmitari pi lu bacia-

manu. Li Principi 'un vinnira. Ordini: — « Arristati a tali

e tali, tali e tali, tali e tali; » e sti Principi spireru. * Lu

ciàuru di lu sangunazzu lu 'ntisiru tutti, e accuminciaru:

Vicerrè di ccà e Vicerrè di ddà t »

Ddoppu sta cosa, lu Re di Spagna 'un cci putennu pa-

gari lu miliuni lu fici Principi di Pignatelli e Duca di

Muntuliuni, e ogni annu di ssi paisi di Tinnii cci purta-

vanu li gran dinari. E di ddocu discinni la famiggliia di

li Pignatelli.

Palermo ^

VABÌANTi E RISGONTHì

Ne ho una lezione ài Salaparuta da me raccolta, nella quale

^ (lo vi do) cartabianca ecc.

^ Gli assegnò un quartiere del suo palazzo.

^ Ov'era un pezzo di terreno piantato a carciofi.

* E questi Principi sparirono (il viceré li fece tutti morire).

^ Raccoi]lato da Agaìuzza Messia.
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non c'è di dilFerente che il titolo: Lu Prìncipi di Pignatelii e

qualche circostanza di poco momento. Questo racconto è co-

munissimo in tutta Sicilia.

Il fatto della discesa del Re nel giardino è Io stesso ricor-

dato dagli storici a proposito di Tarquinio. Qui il consiglio

del Re si riduce all'atto del mozzare i più alti carciofi, lì a

quello di spiccare le teste de' papaveri più lunghi; entrambi

alludenti al bisogno di aggiustare, decapitando i più alti del

paese, la patria.
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GCIV.

Lii Re e li carzarati

Un Re di Cicilia 'na vota ijii a visitari 'na càrzara di

carzarati, tutti cu' cunnannati vinfaniìi, cu' a trentanni,

cu' a vita; si misiru tutti a ringa aspittannu a lu Re chi

passava. Quannu lu Re cci fu pi davanti, spijò a lu primu:

—« Tu pirchi si' ccà cunnannatu ? Chi facisti ? ì^---« lo, Mai-

sta ! io sugmi 'nnuccenti; mi pigghiaru mentri era a la

me casa. » — « E tu ? » dici a lu secunnu. — « Io sugnu

'nnuccenti comu Maria Santissima. Quannu mi 'ncalturaru

io era curcatu. » — « E tu ? » dici a lu terzu. —- « Io su-

gnu 'mputatu d'aviri ammazzatua unu; ma fòru tutti ca-

lunnii, e soffru attortamenti. » 'Nsumma a quantu duman-

nau lu Re, tutti si dettiru pi 'nnuccenti. L' urtimu cci

dissi:— « Maistà, io haju arrubbatu, haju amraazzatu, ha-

ju statu un sciliratu, e pi chissu mi cunnannaru 'n vita. »

Coffiu lu Re 'ntisi accussi, votasi e cci dici: — « E men-

tri è chissu, tu, gran birbantuni, nesci di 'mmenzu di

galantomini, ca su' tutti 'nnuccenti, e 'un ponnu stari cu

tia ca li guasti. »

Lu pigghia e lu fa nèsciri a libbirtà, e accussi la virità

fu primJata.

Palermo K

^ Raccontala da Giovanni Paluaiio.
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VAUiANTÌ E RISCONTRI.

Questa tradizione ò eli tutta Sicilia.

Una versione di questo aneddoto è tra gli Aneddoti siciliani

raccontati da A. Lo.\go, n. XXVI: La visita della galera. Il so-

vrano avrebbe visitato i condannati nelle galere. Lo stesso fatto

udii raccontare fanciullo come avvenuto in petto a un Re di

Siracusa; mi si disse più tardi essere stato questo Re, Dionisio.

La tradizione però non era di persona illetterata.

Leggesi pure tra' Cento racconti dì M. SoMx^ja, n. GXXV, che

però è riportato da altri libri.
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CCV.

La Bedda di Liccari K

Si cunta e s'arriccunta ca a tempi antichi cc'era a Ca-

rini 'na giavina ccliiù bedda assa' di lu Suli , fatta di

sangu e latti, ca si chiamava la Bedda di Liccari. Chi fa ?

Succedi 'na vota ca vinni ccà 'n Cicilia un 'Mperaturi di

Livanti cu 'na gran quantità d'asèrcitu, e fici la guerra

a lu Regnu. Vinciu; e ddocu si metti a fari saccu e focu

senza piata; a li vecchi e a Pomini, dicapitati ^; a li fìm-

mini e a li picciridi, tutti priciuneri. 'Nta lu mazzu 'ngàg-

ghia e 'ngàgghia la Bedda di Liccari \ — « Oh putenza

di Diu ! (dici); e com'è accussì bedda! Subbi tu , si pur-

tassi a lu 'Mperaturi. » Lu 'Mperaturi, corau la vitti, am-

minnaliu \ — « Nenti, dici , chi scava e scava ^
1 chista

mugghìeri mia havi ad essiri. » La fìci sciògghiri (ca idda

era attaccata ca era priciunera), e si la pigghiau e si

rha purtatu cu iddu a li parti di Livanti, e cci ha misu

la curuna di 'Mperatrici. 'Nta lu Livanti ce' eranu novi

àutri 'Mperaturi cchiù nichi \ ca stavanu assuggetti a

1 La Bella d'Icara.

2 I vecchi e gli uomini fece dicapilare.

^ Tra i prigionieri cajitò la Bella d'Icara. 'Ngagghlari 'nla hi mazzu,

frase conf\une, che lelteralm. si spiega : incagliare nel mazzo, nel fasci^u

* L'Imperatore, appena la vide, ramminchioni, sbalordì.

^ Scava, schiava.

^ Cchiù nichi, più piccoli di lui per potenza.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. IV. 2



18 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC.

chiddu chi si pigghiau a la Bedda di Liccari , e eci pa-

gavanu tantu all'annu pri tributu. Comu vannu e vìdinu

sta 'strema biddizza, cci caderu a li pedi cu tutti li cu-

runi: — « Maistà (dici), siti tanta bedda , ca vulemu es-

siri li scavi sirvitara vostri : vui cumannati , e nui e li

nostri regni su' tatti sutta duminiu vostru ; » e cci ap-

prisintaru tutti novi li so' curuni. E ddocu si vidi quan-
ta è putirusa la biddizza sparaggiata di li Ciciliani ^; ca

la Bedda di Liccari petti nàsciri sulu ccà nni nui , e la

'lluminata di la so biddizza arristau macari pri muttu ^

Idda campau filici e cuntenti,

E nui mischini, poviri e pizzenti.

Borgetto ^

VARIANTI E RISCONTRI

Ura veisione diversa da questa è^in Pitrè, Canti pop. siciL,

voi. I, pag. 94 in nota;

La Bedda dì Liccari {Carini).

La più bella donna di questo mondo abitava un paese vi-

cino al mare, un giorno vide approdare un bastimento e scen-

derne molta gente guerriera, che assaltò Liccari (Icara), e gli

diede il sacco e il fuoco. Gli abitanti parte fuggirono , parte

rimasero morti, parte prigioni; ma la Bedda di Liccari, in gra-

zia della straordinaria bellezza, fu salva ; tanto che a breve

^ E di ddocu ecc. E di qui si vede quanto sia poderosa (potente) la

bellezza inarrivabile dei Siciliani. Sparaggialu senza paraggio , senza

pari.

^ E la 'Uuminata o la 'nnuminaia, la rinomanza, la fancia.

^ Raccontala al Salomone-Marino dalla giovane Giuseppa Giambrone.
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andare, sotto la protezione di quei forestieri
, potè fondare

una nuova Lìccari a un miglio dalla precedente. »

Come si vede, questa tradizione di Carini e di Borgetto richiama

a quella bellissima Laide che fu una delle tre celebri cortigiane

dell'antichità. L'origine storica della leggenda ci fa ricordare di

Nicla che, partigiano de' Segestani nemici deglìcaresi, andatola

ad assediare, espugnatala, e distruttala ne riportò, insieme col

ricco bottino, Laide ancora ragazza e la madre Epimandra o

Timandra, le quali condusse in Grecia, ragione di meraviglia

e di entusiasmo per tutti. Per lei, raccontano gli storici, arse

tutta la Grecia. Le parole soltanto, i detti, le sentenze incan-

tavano chi volea a caro prezzo comprare i suoi favori. Io

,

diceva ella, conosco i filosofi; ho letto i loro libri, ma so pa-

rimenti che non bussano meno degli altri alla mia porta. De-

mostene arrestandosi una volta atterrito dalla sua domanda di

10 filippi per passare una sola notte seco lei, profferì quel

degno motto : « Io non compro così caro un pentimento. »

Vedi quel che ne scrivono Tucidide , Pausania , Nigeforo e
,

per tacere d' altri , Plutarco , citati tutti da Pasquale Peco-

raro, Notizie d'Iccari in forma di dialogo (Palermo, stamp.

Ruffino, 1856), cap. III. Vedi pure Salomone-xMarino, La storia

nei canti popolari, stiidj, cap. 1, {neìVArchivio storico siciliano

an. l fase. I pag. 52. Palermo, Lao 1873) a proposito d'un

canto pop. di Montelepre che comincia :

Bedda ca si' cchiù bedda veramenti

Di la Bedda di Liccari brillanti.
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COVI.

Maumettu.

'Nca si cunta e si riccunta a lor signuri ca un tempu

li diavuli ficiru cuncùmiu a Ju 'nfernu ^ e dicianu: —
« Ora viditi ! cu sta vinuta di lu Misia tutti cùrrinu pri

iddu, e a nui uni vennu a mancari Tarmi. ^ Ciii si fa? »

— « Nenti, dici Farfareddu (unu di li diavuli), lassati

fari a mia (dici), ca lu rimèddiu cc'é. » — « E comu ? »

— « 'Nca aviti a sapiri ca haju un frati ca si chiama

Maumettu, ca sta 'nta lu munnu suttanu, ca è veru abi-

iitusu % ed è 'na pena ca nun P avemu ccà cu nui , cà

nni daria veru ajutu. Eu (dici), si tantu Lucifaru voli, lu

vaju a chiamu, e lu mannamu a lu munnu, e po' penza

iddu a tutti cosi, ca Parmu cci abbasta: ma cu pattu ca

sùbbitu chi torna P avemu a situari ccà cu nui, cu aviri

tutta la putenza chi avemu nui. » — « Bona , bona ! (di-

cinu li diavuli), nni piaci. Gei sia cuncessu, avillu punì

cu nui. »

Accussì fìciru. Maumettu vinni a stu munnu e a forza

di magarla e arti arbòlica * nun vi pozzu diri lu chiddu

chi fici e chi uprau. Basta
,
pr' abbriviari lu cuntu , si

^ Fecero convegno nell'inferno.

2 Armi, anime.

^ Che è veramente pieno d'abilità.

* Arti arbòlica, arte diabolica; voci che ricorrono pure nel Magu Vir-

gillu, n. LUI di questa raccolta, voi. II, pag. 13, nota 2.

In detta fiaba è pure un convegno di demonii all'inferno.
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misi tutta contra la liggi di Din e ficì 'na liggi a parti,

ca è la liggi chi si chiama di Maumettu , e misi a còg-

ghiri aniiiceddi ^ pri lu so 'nfernu. Quannu ccì parsi a

iddu ca la ricòta era bona ^ chi fa ? lassa a li so' 'nfami

ministri a fari Popira sua, sempri cu 'ngannu e arti ar-

bòlica, e iddu si nn'ha jutu cu so frati Farfareddu e cu

Lucifaru a marturiari Tarmi addannali.

Vonnu diri ca lu so corpu è misu 'nta 'na càscia di

ferru 'nta 'na Chiesa pagana ; e sta càscia di ferra sta

'ntra Paria , tinuta a forza di calamiti cuncignati di li

diavulì, pri nun la tuccari nuddu mai.

E cu rha dittu e cu' l'ha fattu diri

Di mala morti nun pozza muriri.

Borgetto \

VARIANTI E RISCONTRI

Nelle memorie dellca mia fanciullezza a proposito di Mao-

metto è questa tradizione, che io udivo dalla bocca d'un certo

Giovannino Pirrone, figlio di un maestro Alessandro calzolaio

nella strada del Collegio di Maria al Borgo:

Maometto è chiuso dentro una cassa di ferro: e questa cassa

resta sospesa in alto per forza di una pietra che si chiama

calamita. Per far cadere questa cassa in terra ci sarebbe un

bello espediente : prendere un aglio, romperlo e buttarlo ad-

dosso alla cassa, perchè l'aglio è contro le calamita. Ma chi

^ E mise a raccogliere anime (armiceddi, plur. femm., dimin. di ar-

ma, anima).

^ Quando a lui parve che la raccolta fosse veramente abbondante,

^ Raccontata al Salumone-Marino da Giuseppa Giambrone.
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può arrischiarsi di far questo là nel tempio di Maometto ? I

Turchi che adorano questo Dio ne farebbero mille pezzi. In

Turchia poi c'è la pena del palo.

Il nome di Maometto ricorre nel dialetto siciliano quando si

pretende riferire giuramenti dì Turchi. Vedi Raisi Vitu Lùcchiu,

n. COI; Facci di Maumettu in un canto popolare dice per cruc-

cio una donna ad un uomo. Vedi Sludi di poesia popolare^

pag, 19.
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GGVII.

Lu malu Gugghiermu.

Vulennu stu malu Gagghielmu ritiràrisi lutti li muniti

di Cicilia, li purtau a finiri ^ e fici passari la munita di

còriu. Vulennunni fari ancora prova, nun avennu echio

chi fari pinsau di mettiri un gran cavai lu 'mmenzu la

chiazza pri vinnirisi. Nun cci essennu cui fattu veru cchiii

dinari, né si canuscìanu, un flgghiu di Principi dilittanti

di carvaccarì, si rigurdò ca a la morti di so patri cci avia

sipillutu se' tari 'n bucca. Lu pigghia, e va a cumprari

stu cavallu. Lu malu Gugghiermu sintennu chi stu ca-

vallu si Pavissiru cumpratu, dici: — « Ancora dinari nn'a-

sìstinu; si mannassi a chiamari a stu Princìpinu, e vi-

demu si no'havi ancora dinari. » Vinni lu Princìpinu e

dici: — « Vulennu dìricci la virità, jeu sta munita Thaju

jutu a pigghiari di la sepultura 'n bucca a me patri. »

E cussi fìniu lu malu Gugghiermu di scòtiri Mipopuli.

Salaparuta ^

VARIANTI E RISCONTRI

Due varianti di questa tradizione pubblicai io stesso nell'^r-

chivio Storico siciliano, an. I, fase. I, pag. 79 e seg; l'una di

^ Giunse fino a fare sparire tutta la moneta.

* Scòllri, qui tormentare.

^ Raccontata da Loria soprannominato Bònchiavo.
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Palermo e l'altra di Cerda. E perchè la tradizione è importan-

te, ed è stata oggetto di osservazioni speciali dell'illustre D."" A.

Holm di Lubecca, le ripubblico entrambe:

Gugghiermu lu Malu.

I.

Signiiri, 'nca si dici ca rignaru ccà, dui re, Gugghiermu lu

Malu e Gugghiermu lu Bonu; ìu Bonu abitava sempri a Mur-

riali e fici dda gran Matrici ca 'un cc'è lu paru 'nta lu mun-

nu, e lu Malu abitava 'n Palermu.

Ora stu Gugghiermu lu Malu cci facia 'mpacciu ca curria

munita d'oru e munita di ramu e d'argentu; pigghia comu

Vittoriu Emmanueli e accumenza a ritirari tutta la munita d'o-^

ru, poi chidda d'argentu, e poi chidda di ramu; e nisciu la

munita di còriu.

Ddoppu tanti anni ed annuni cci veni 'n testa di vidiri si

'nta lu so Regnu cc'era unu ch'avia 'na munita d'oru. Pigghia

*na jimenta, la fa mèntiri, coniu dicissimu, a li Quattru Can-

tuneri: — « Cu' havi 'na munita d'oru si lu pigghia: » — Cu' si

Pavia a pigghiarì ca dinari 'un cci un'era!...

Si duna cumminazioni ca passa un Principinu: — « Ah! chi

bella jimenta ! » Va nni lamatri:--« Principissa, voscenza m'ha-

vi a dari 'na munita d'oru. » — « Figghiu mio, si metti lu pa-

lazzu suttasupra 'na munita d'oru nun la trovi. »

Poviru picciottu 'un avia risettu. La matri si rigurdau, e cci

dissi:— «Figghiu, a tempi antichi si sippillia cu 'na munita

d'oru 'mmucca (ca l'oru li tinia forti e cu lu corpu si cunfà).

Va' a li Cappuccini, ddà cc'è tò nannu, lèvacci sta munita e

ti la pigghi. »

Lu picciottu va e trova stu corpu, lu strantulia, cci 'nfila li

manu 'mmucca e cci scippa la munitaj curri a li Quattru Can-

luneri: — « Sugnu ccà io: datimi lu cavaddu! » — « Siti arrista-
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tur» cci dicinu bottu ntra bottu li guardii. L'hannu accuc-

chiatu e l'hannu purtatu a Palazzu. Lu Re cci dici: •- « Ah !

sbriugnatu! è nun sapìvi l'ordini mei ! » ~ « Maistà, io sta mu-

nita la pigghiai a li Cappuccini, cà a li tempi antichi sì sip-

pillìanu cu la munita 'mmucca." — « Beni! si la cosa è conni

ilici tu, e t'allibberti; masinnò, la furca è cunsata. »

Gugghiermu lu Malu si pigghia la chiavi e va a li Cappuc-

cini, virifica la cosa, e lu scilìratu e chi era fici circari tutti

li morti e cci fici livari li muniti d'oru a tutti. E sta cosa 'un

si pò scurdari: ca iddu fu tantu sbriugnatu ca mancu appi ri-

spettu pi li slissi morti.

Palermo \

11.

Quannu 'n Sicilia rignava Guglielmu lu iMalu (accussi ha statu

la Sicilia, senipri maltrattata i) tutti li muniti e d'oru e d'ar-

gentu e di brunzù si li ritirau iddu, e fici fari li dinari di

coriu. — Avvioni 'na vota ca lu re misi 'n vìnnita un cavad-

du assai spiritusu pri 'na munita d'oru. Lu fici furriari pri

tuttu Palermu, ed arrivati chi fòru li genti chi lu cunnuceva-

nu sutta lu palazzu di lu Principi Marvagna, ddà c'era lu fig-

ghiu di lu Principi ch'avia mortu tempu avanti, e a vidiri ddu

beddu cavaddu, cci dissi a lu mastru di casa chi avia a lu

latu: — « Oh quantu è magnificu stu cavaddu ! nòsciu foddi ca

lu vulissi iu ! Ma cui mi l'havi a dari sta munita d'oru, ora ca

li dinari su' tutti di sola ? • Lu mastru di casa comu vitti

lu Principi accussi angustiatu cci dissi: — « Nun c'è nenti. Avi-

ti a sapiri ca vostru patri era un omu grossu e quannu mor-

si si ci misi na munita d'oru 'ntra la vucca^ ca accussi si

usava allura. Facennu accussi, jamu a lu cummentu a un frac-

cottu un fratellu chi ni grapissi la siburtura ca nui àutri

^ Raccontalo da Agatuzza Messia.
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ci arrigalamu 'na cusuzza di dinari. » Accussi ficiru. Lu fratellu

ci grapiu la siburtura; iddi graperu lu baullu dunni c'era lu

Principi e ci tiraru di la vucca la munita d'oru, tali e quali

comu ci V avianu misu, ca lu corpu si sfici ma 1' oru no. Cu

chidda munita jeru a cumprari lu cavaddu. Eli vinnitura jeru

a lu palazzu di lu Re, e cci dissiru: — « Eccu ccà la munita

d'oru: lu cavaddu è vinnutu. » Lu Re a vidiri allura dda mu-

nita dissi: — « Comu?... e ancora esistinu muniti d'oru? A cui

lu vinnistivu? » — « A lufigghiu di la Principi Marvagna; » chid-

di cci dissiru: — « Jitilu subbitu a chiamar!.» Comu lu Principi-

nu fu purtatu davanzi di Guglielmu lu Malu, chistu ci dissi:

•— « Nun tremi di viniri a lu cuspettu di Guglielmu, lu Re di

Sicilia? Comu ! ancora hai dinari d'oru ? Nun sai lu bannu ch'haja

fattu jittari ? Cui ti l'ha datu ssa munita d'oru? » Lu Principi-

nu tuttu trimanti ci dissi: — « Maistà, aviti a sapiri ca me pa-

tri morsi prima di vui veniri 'ntra la Sicilia, e siccomu era

riccu ci misiru, a la morti, 'na munita d'oru 'n Lucca, comu
era solitu. lu chi avvampava di desideriu di aviri lu cavaddu

chi vinnìa, nun sapia chi fari pri avillu; lu me mastru di ca-

sa pirò mi jQci canusciri ca 'ntra la vucca di me patri c'era

una munita d'oru: jemmu a lu Cunventu, parrammu a un frae-

cottu chi nni aprissi la sbirtura, e accussi potti aviri lu ca-

vaddu chi si vinnia. » Allura lu malu Guglielmu fìci chiamare

a lu fraccottu, e iddu tuttu scantatizzu ci cuntau lu fattu, ma
la triaca ci jia tonica tonica. Lu Re , comu s* accirtau di lu

fattu ci detti licenza a chiddi di putiri jirisinni, e ci raccuroan-

nau ca s'avianu anchi un granu di munita di brunzu, lu jissiru

a rivilari, masinnò la ciancianu.
Cerda ».

Leggesi nel Compendio della Storia di Sicilia del Maurolico:

« Alcuni non pochi scrivono che Guglielmo (il Malo) fu tanta

avaro a segno di aver dato ordine di spendersi moneta di

1 Raccolta da Vincenzo -Giuseppe Marotta.
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€UOJo, dietro di aversi fatto portare nel suo tesoro tutto l'ar-

gento e l'oro, e che per indagare se in qualche parte vi fosse

rimasto oro, fece girare per vendersi un bellissimo cavallo

che davasi pel prezzo di una sola moneta d'oro. Il cavallo fu

coQiprato da un giovinetto, il quale pagò la detta moneta. Il

re volendo sapere d'onde gli fosse provenuta, gli fu risposto

che l'avea tratto dal sepolcro di suo padre. Gli antichi aveano

il costume di seppellire i loro difonti con una moneta in boc-

ca, onde da questo fosse data pel tragitto al barcajuolo Ca-

ronte. — In questo modo Guglielmo si assicurò che non era ri-

masto più oro presso i vivi. » Lib. III. S V.

Nel riferire nella sua Cronologia universale della Sicilia que-

sta, notizia, I'Aprile nota che non si « sovviene di haverla letto

in verun autore antico » (Lib. I, cap. XX); onde se i « non po-

chi » autori de' quali parla li Maurolico non sono rappresen-

tati dal Fazello, non si saprebbe davvero quali possano essere.

E il Fazello, già prima dello storico e matematico messinese,

avea scritto, che Guglielmo I « mandò un bando per tutte le città,

castelli e ville dell'Isola di Sicilia, che ciascun portasse allo era-

rio del Re tutto l'argento e l'oro battuto o non battuto, e in

cambio di quello, fece far certe monete di corame, dove eran

le sue arme, e ordinò, che quelle sole si spendessero, e il ban-

do andò con pena della testa a chi controfaceva. Per questo

bando tutti i popoli di Sicilia correvano a schiere per paura

della morte, e portavano gli ori e gli argenti^ che si trovava-

no così in danari, come in altre cose, o per uso, o per orna-

mento. Ma il Re, per far esperienza se qualche scudo contro

il suo bando fosse stato salvato da qualcuno, mandò in Paler-

mo un huomo incognito eoa un bravissimo e bellissimo ca-

vallo per venderlo, e ne chiedeva uno scudo d'oro in oro. Et

havendo il banditore, che lo vendeva, più volte sonatola trom-

ba per adon^re i comperatorì, non si trovava chi lo potesse
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comperare per quello scudo^ anche vi fussero di quelli che of-

frissero la valuta in tanta moneta di cuoio, ma il venditore

voleva uno scudo d'oro in oro. Fuvvi finalmente un giovanetto

nobile, il quale innamoratosi del cavallo, andò alla sepoltura

del padre^ disotterratolo, e gli cavò di bocca uno scudo d'oro,

ctie la madre gli avesse messo quando lo mandò a sotterrare,

e datolo ai venditore, si menò a casa il cavallo. Guielmo in-

tese questa cosa, e s'accorse che la carestia de' danari bavera

condotto quel giovane a quella scellerata et indegna impresa

e conobbe ch'egli haveva tirato a se tutto Toro e l'argento del-

l'Isola, e cominciò a credere, che si fosse soddisfatto della sua

avaritia. » {L'Historia di SiciUay trad. da Remigio Fiorentino,

deca II, lib. .Vili, eap. III).

Dopo del Fazello e del Maurolico altri storici della Sicilia

raccontano il fatto; ma tra tutti mi giova ricordare il messine-

se BoNFiGLio, il quale nella sua Messina città nobilissima ci ri-

chiama alla insaziabile avidità di Guglielmo con queste parole:

« Dicesi per continovata traditione che questo Re havendo-

si accumulato tutto l'oro, et argento dell! suoi Stati, facesse

spendere moneta di cuojo, e che per chiarirsi se più si tro-

vasse ne' suoi vassalli dell'uno, e dell'altro metallo, mandò un

giorno a vendersi all'incanto un belio e generoso cavallo per

uno scudo d'oro di cui innamoratosi un giovane lo comprò^

e volendo il Re da costui sentire dove havesse ricavato l'oro,

disse haverlo tratto di bocca del padre, molti anni già sepel-

lito, cosi essendo chiarito, che più fra vivi non si ritrovava

oro, né argento; e noi crediamo quella superstitione allhora

essere usata dai Saraceni, ponendo nella bocca del morto, se-

condo la facoltà, e la conditione, la moneta per il nolo di Ca-

ronte, y (Parte I, lib. V).

Tant'è, la tradizione de' tempi del Fazello si conserva inal-

terata anche oggi , e non vi è persona del volgo , vuoi della
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città, vuoi della campagna, che non la rapporti quasi racca-

pricciando.

Ora, che sì deve egli pensare della verità di questa tradi-

zione? lo non oserò dirlo, per rispetto a chi si preoccupa di

certe circostanze invero poco esatte (e naturale è delle tradi-

zioni orali del basso popolo l'essere inesatte , anzi sformate)

che essa contiene. Ma quando una notizia per univoca tradi-

zione si tramanda per fanti secoli, sarà egli lecito di dubitare

del fatto in essa annunziato, il quale qui bene si accorda con

altri della vita avara di re Guglielmo? Ma già non bisogna dimen-

ticare un fatto narrato dall'autore delle Cronichi di quisto Re-

gno di Sicilia (nelle Cronache siciliane di V. Di Giovanni, Bo-

logna 1865), cioè che quando gli ambasciatori siciliani a Carlo

d'Angiò riferivano i disordini dei Francesi in Sicilia, « ipsu re

ci respundia : vui stati troppo boni. Io vi farro spendiri mo-

nita di soli, conio altra volta haviti spiso. •

Così scrivevo io il dì 14 marzo 1873 nelT Archimo storico

siciliano (an. I, fase. 1) intorno a quest'antica tradizione po-

polare, il dì 27 maggio 1' illustre prof. Holm indirizzava sul

medesimo argomento una sua beila lettera all'egregio sig. ba-

rone Raffaele Starrabba, compilatore insieme con l'ab. Carini

diQÌV Ar chivio sior/co. Quella lettera veniva pubblicata nel fase. II,

col titolo : Intorno alla Leggenda di Guglielmo il Malo-, ed ec-

cola, toltone il principio :

« Il mio dotto amico Dr. Pitrè ha pubblicato nel 1° fascicolo

àQÌYArchivio due versioni d'una tradizione popolare concer-

nente il re Guglielmo il malo, tradizione giudicata altra volta

degna di essere riferita come fatto storico dal Fazello, e dopo

di lui dal Maurolico , dal Bonfiglio , ed altri. Mi permetto di

richiamare alla memoria la storietta di cui si tratta. Il re Gu-

glielmo aveva fatto portare nel suo tesoro tutte le monete di

oro, d'argento e di rame dell'Isola, ed in cambio aveva fatto
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coniare delle monete di cuoio ad uso del popolo. Ora, per sa-

pere se vi fossero ancora delle monete di metallo nascoste,

egli mandò a vendere un bel cavallo per uno scudo d'oro. Un

giovane, innamoratosi del cavallo, e non sapendo come pro-

curarsi la moneta d'oro per comperarlo, andò alla sepoltura

di suo padre, cavò di bocca al cadavere uno scudo d'oro, che

vi era stato messo quando lo sotterrarono , e con quella mo-

neta comperava il cavallo. Lascio da parte quello che segue,

come di nessuna importanza pel mio scopo. La tradizione po-

polare, rapportata dal Pitrè, aggiunge a questa storictta dei det-

tagli caratteristici per quelli che gliel'hanno raccontata. Il ca-

vallo si vende « a li Quattru Cantuneri, » il padre è seppellito

« a Vi Cappuccini, » il giovane è * un Principinu, » « lu figghiu

di lu Principi Marvagna; » tutti dettagli che convengono poco

all'epoca di Guglielmo I, ma il fondo della storia è lo stesso.

Ora mi pare, egregio signor Barone, che questo racconto sia

d'un valore più grande che non sembri al primo aspetto, e che

tutti quelli che si occupano di storia, non dico di storia sici-

liana, ma di storia in generale, debbano essere riconoscentis-

simi al DJ Pitrè della sua pubblicazione. La storietta contiene

un rarissimo, anzi unico, ma nello stesso tempo evidentissimo

esempio della tenacità, per cosi dire, della tradizione popola-

re; essa ci dà la prova, che questa tradizione conserva tuttora

delle ricordanze dell'antichità, di cui gli stessi scrittori antichi

non fanno motto. Mi spiego.

Dice con ragione il D/ Pitrè, che la storietta in parola con-

tiene delle circostanze poco esatte, ma che il fatto in essa an-

nunziato si accorda bene con altri della vita avara del re Gu-

glielmo, e cita a questo proposito un passo delle « Cronichi di

quisto Regno di Sicilia » pubblicate dal prof. V. Di Giovanni

(Bologna, 1865) nel quale Carlo d'Angiò risponde agli ambascia-

tori Siciliani, che si lagnano del mal governo dei Francesi in
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Sicilia, « io vi farro spendiri munita di soli comò altra volta

« haviti spiso. • Può dunque darsi che il re Guglielmo si sia

arricchito in questo modo, prendendo tutte le monete d'oro ecc.,

ed emettendo monete di cuoio.

Ma tutto il resto del racconto è una reminiscenza dell'anti-

chità, e non appartiene al medio evo. La prova ne è nel modo

di procurarsi l'oro, adoperato dal giovane. Veda, signor Baro-

ne, quanta pena si diano quelli che contano la storia, per giu-

stificare la presenza d'una moneta nella bocca d'un cadavere,

usanza degli antichi Greci , ma non del popolo siciliano nei

tempi di mezzo, e sotto il regno di Guglielmo. Dice il Fazello

che « la madre gli havesse messo quando lo mandò a sotter-

rare » senz'altro, perchè non sapeva nessun motivo per agire

così. Maurolico dice : • Gli antichi aveano il costume di sep-

pellire i loro defunti con una moneta in bocca; onde da que-

sto fosse data pel tragitto al barcaiuolo Caronte. » Benissimo;

ma qui non si tratta degli antichi : siamo all'epoca di Gugliel-

mo I. Ecco perchè il Buonfiglio cred*e di dover dire « noi cre-

diamo quella superstilione allhora essere usata dai Saraceni ,

ponendo nella bocca del morto secondo la facoltà e la con-

ditione, la moneta per il nolo di Caronte.» Ognun vede che que-

sta spiegazione non vai niente. Anche le versioni popolari pub-

blicate dal D/ Pitrè parlano del fatto in parola, come d'un

uso che non si comprende più. La palermitana dice : « 1' oru

li tinia forti, e cu lu corpu si cunfà. » Questo dettaglio della

moneta nella bocca del morto è dunque una prova che la sto-

ria nacque nell'antichità, e che fu trasmessa di bocca in bocca

sino ai nostri giorni. Questo è già un fatto rilevantissimo :

ma mi sembra che si potrà fare più ancora ; trovare , cioè
,

il nome del re che nell'antichità diede origine alla nostra sto-

netta.

Questo re fu Dionigi il Vecchio, famoso nei tempi antichi
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per la sua avarizia e per 1' astuzia e l' impudenza con cui

seppe sottrarre il denaro a' suoi sudditi. Fu egli, che, secondo

la testimonianza di Aristotele, fé' mettere in circolazione , in

vece di quelle d'oro e d'argento delle monete di stagno, che

avevano un valore quattro volte minore di quelle dell'argento.

Un'altra volta adoperò presso a poco lo stesso stratagemma

di Guglielmo il Malo per indagare lo stato della fortuna dei

Siracusani; anche questa storietta è riferita da Aristotile. Dio-

nigi aveva imposto delle tasse cosi gravi che essi finalmente

rifiutaronsi a pagarle, dicendo che non restava loro più dana-

ro. Pareva contentarsi pel momento il tiraìino, ma poco dopo,

sotto il pretesto di aver sempre più bisogno di danaro , fece

mettere in vendita le sue masserìzie. Vi furono dei Siracusani

cosi sciocchi che pensa ron di comprarne : allora il re pren-

dendo il danaro, ritenne anche le masserizie , e si potè van-

tare di aver tratto fuori il danaro nascosto.

Abbiam dunque trovato nella storia di Dionigi due dei ire

tratti caratteristici della nostra storietta; il re che fa coniare

delle monete d'una materia insolita e relativamente vile, e la

vendita, per ordine del tiranno, d'un oggetto che non si può

comprare, non èssendovi moneta al dir del popolo istesso.

Presso gli storici antichi i due fatti non sono connessi; la tra-

dizione popolare vi ha supplito esagerando al tempo stesso la

mancanza di danaro sperimentato dal popolo. Il terzo tratto

caratteristico non si trova ricordato da veruno storico antico;

ma esso è di tal natura da non potersi dire inventato nel me-

dio evo; e quindi riesce più degno di nota in una tradizion

popolare vivente : esso prova che la tradizione conservataci

da B'azello e dallo stesso popolo è veramente una tradizione

originale, che esisteva ne' tempi antichi , ma che allora non

fu scritta, almeno per quanto ne sappiamo, e che si è conser-

vata soltanto nella bocca del volgo sin al XVI secolo, quando
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il Fazello la notò nel suo libro. Si capisce poi facilmente co-

me essa dovette trasmutarsi. Quando in luogo dei Greci, altri

signori ebbe la Sicilia, il nome del re avaro andava dimenti-

candosi; e quando il governo dell'isola passò nelle mani d'un

uomo riputato non meno avaro e crudele, Guglielmo ì, allora il

popolo, lieto di poter dare un nome al tiranno della storietta.

l'attribuì senz'altro al rampollo di Tancredo d'Hauteville.

Ora che credo di aver provato quanto ho assunto relativa-

mente al fatto stesso, mi sia lecito di aggiungere alcune ri-

flessioni atte a porre in luce la importanza di esso. Coloro

che si sono occupati di mitologìa comparata, delle tradizioni

dei differenti popoli, sanno che spesse volte accade di veder

cambiare di nome, nel corso dei secoli, i personaggi tradizio-

nali. Quello che prima fu un dio , diviene dopo alcun tempo

un eroe e finalmente un uomo; le dee si cangiano in donne

del popolo. Così nelle tradizioni che hanno un fondamento mì-

tico diviene possibile ritrovare, per via dei caratteri dei per-

sonaggi, le prime origini del racconto e constatare le varia-

zioni da essi subite. D'altra parto, ciò mostra che il cambia-

mento de' nomi è caratteristico per le tradizioni popolari. Re-

stano sempre i fatti, che per il popolo sono la cosa più impor-

tante- ì nomi si scelgono secondo le epoche. Quindi si può con-

cludere che anche nelle altre tradizioni, in quelle cioè che han-

no un fondamento storico, ha luogo lo stesso cambiamento. Ed

infatti, di quello cambiamento conoscevansene degli esempi d'un

valor più ristretto. Vi sono dei particolari della vita d'uomini

celebri, che ritornano nella storia due o tre volte
,
quasi, nello

stesso modo; ma cotalì fatti appartengono sempre alla storia an-

tica. Al contrario, la tradizione del giovane che compra il ca-

vallo del re colla moneta cavala dalla bocca del cadavere di suo

padre, connette l'antichità col medio evo, e mostra una corrente

non interrotta di poesia popolare che si trasfonde dall'una all'al-

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV. 3
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tra età. Le leggi che reggono le tradizioni mitiche hanno dun-

que la stessa forza per le storiche; non esistono, per esse, ne i

secoli, né le mutate circostanze.

Ho avuto ragione, egregio signore, dicendo che la tradizione

in parola è importantissima per la storia in generale ? La storia

non si compone soltanto di fatti; in quanto a questi , le tradi-

zioni saranno senza valore e nessuno vorrà, pretendere che il

caso narrato nella nostra sia accaduto veramente a Siracusa :

— ma la storia si occupa anche delle opinioni; e sotto questo a-

spetto, non ha pure interesse il racconto d'una donna palermi-

tana del decimonono secolo, il quale e' impari ciò che hanno

pensato e raccontato di Dionigi il vecchio i Siracusani del

quarto o terzo secolo avanti Cristo ? A. Holm.

Così il dottissimo autore della Geschicte Sìcilien's ini Alter-

thum, alle cui considerazioni pienamente ci uniformiamo.
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CGVIil

Qugghiermu lu Bonu.

'Na vola cc'era e cc'era un Rignanti ca avia lu duini-

niu supra di la Sicilia ; ssu Rignanti si chiamava Gug-

ghiermu lu Bonu, pirchi era bonu cu tutti, avia lu cori

comu la carta , e a nuddu mai appi a fari lamintari,

mancu pri 'na zicchittata ^; basta a diri ca fu chiddu ca

livau la munita di còriu chi misi lu Gugghiermu lu Malu,

pirchi iddu a li populi li vulia beni assai. Dunca, comu

stu Gugghiermu lu Bonu era accussì virtuusu, e divotu

ca era di la Madonna , la Madonna 'na jurnata cci vosi

fari un 'mbràculu ^ ca nun Pavia fattu mai a nuddu; e

chi fa? mentri iddu era a caccia a Murriali cci fa vé-

niri un gran sonnu e lu fici addurmisciri sutta un pedi

di Carrubba. Mentri dormi , si 'nsunnau a la Madonna e

cci dicia: — « Vidi ca ddocu sutta unni dormi tu cc'è un

granniusu tisoru, ma granni ca Taguali nun si cunta, ed

è sarvatu apposta pri tia: sa' ch'ha' fari ? fràbbicami ddocu

stissu lu tempiu meu, ca cci nn'è bisognu ca la Gristia-

nitati è scarsa. » E comu dissi accussì la Madonna spi-

riu. Lu Gugghiermu lu Bonu a stu fattu s' arrispìgghia,

ed avia ancora l'occhi abbagghiati di li 'stremi biddizzi

9 di lu sblennuri chi avia la Bedda Matri : chiama sub-

^ Zicchiltata , colpo di dito che scoppi di sotto ai altro dito , buf-

fetto.

* 'Mbiàculu mràculu, contr. di miracuìu, miracolo.
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biiu mastri muratura e mastri pìrriatura % fa scippari lu

pedi di Carrubba, scava cchiù 'a funnu e trova un nias-

senli di munita d'oru tantu \ ca iddu stissu arrìstau cu

la vucca aperta. — « Prestu (dici), chi si facissi lu tronu

di la Gran Signura Mairi di Diu, ca idda lu voli! » Pa-

rola di Re , e subbitu s' appi a'siguiri. Chiama niaistri

di Poru ^ e capìmastri di tuttu Funiversu raunnu, e hannu

misu a fari lu tempiu di la Madonna, giustu ddà a Mur-

riali, chiddu stissu d'oru e di petri priziusi ca ce' è an-

cora, ed è 'na musia , ed è dignu veru di la Madonna.

Gugghiermu lu Bonn nni fu cuntintuni ca nun si pò

diri: ringraziau a la Madonna, e ddoppu muriu 'n santa

paci comu tutti li veri Cristiani. — E chistu è lu cuntu

di lu Re Gugghiermu lu Bonn.
Borgetto \

VARIANTI E RISCONTRI.

È abbastaaza celebre il tempio di Monreale eretto da Gu-

glielmo Il detlo il Buono, perchè ci sia bisogno di alcuna nota

che lo ricordi. Veggasi l'opera monumentale dell'ab, Domenico

Benedetto Gravina, // Duomo di Monreale, La religiosa visione

che diede origine alla fondazione di esso tempio trovasi ta-

^ Mastri pirriaiura, maestri cavatori di pietre.

^ E trova una massa tanta di moneta d'oro,

* Questi maestri deW oro che lavorarono nella fabbrica del tempio di

Monreale sono anche celebrati nei canti popolari. In uno di Motta di

FrafiCaviìla (Vigo, Canti pop. sic. VII, 13) lo amante vorrebbe

.... chiamari a li mastri i\i l'oru,

Chiddi chi fabbricaru a Murriali.

^ Raccontata al Salomone da Francesca Leto.
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ciuta da Romualdo di Salerno e da Riccardo di S. Germano,

cronisti contemporanei; ma è raccontata da Mons. Testa , De

vita et rebus gestis Guilelmi II, pag. 207 :

« Andava un giorno il giovinetto principe a cacciagione
,

secondo suo costume, nella soburbana villa di Monreale, non

più di quattro miglia.... dalla raggia distante. Dal cacciare

lasso, al rezzo di fronzuto carrubbio si mette a riposar poco so-

pra la chiesa di S. Ciriaca, quando ecco a lai dal sonno sor-

preso la madj'e di Dio di celeste luce raggiante in sogno gli

appare, ed additandt)gli , che in quei- luogo i paterni tesori

nascondevansi, amorosamente lo esorta a seguitare dalla cri-

stiana pietà rintrapresa carriera, e fi manifestato danaro ad

impiegare in usi sacri ed in alleggìamento dei sudditi. Destato

Guglielmo fa voto di fabbricare alla stessa Vergine in quel

medesimo luogo un tempio. I tesori scoverti fan fede alla ce-

leste apparizione. Non si frappone indugio. Il re dà a co-

strurre ecc. »

Fa cenno dì questa tradizione popolare Giovanni Evange-

lista Di Blasi, Storia del Regno dì Sicilia dall' epoca oscura e

favolosa sino al 1770, lib, VII, cap. Vili; e, tra gli altri, Isi-

doro La Lumia, Studi di storia siciliana voi. I, pag. 190.

Un canto popolare di S. Giuseppe Jato edito da Salomone

{La storia ne' canti pop., cap. I) celebra in questo modo il

tempio:

Binidiltu lu raastru chi la fici

Lu 'Alperaturi chi la fici fari!

Di quantu è riccu 'un si cunta e 'un si dici

Nun cc'e oru, né argentu, nò dinari,

Maria, ch'è di li celi 'operatrici.

Dissi: Lu tronu meu mi vogghiu fari:

L'angili manna a fari la Matrici,

E firmaru lu vola a Murriali.

Un proverbio di tutta Sicilia, alludendo a questo tempio dice
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che chi va a Palermo e noa salisce a Monreale (per vedere il

Duomo) è un grande animale:

Cu va 'n Palermu e 'un vidi Murriali,

Si nni parti asimi, e si nni torna armali.

Questa devota leggenda venne ritratta da Pietro Novelli, detto

il Morrealese, in un bel quadro che trovasi nella scala del Mo-

nastero de' Benedettini in Monrea-le. Ecco intanto un'altra ver-

sione di questa tradizione:

Lu 'Mperaturi Gug'ghiejrmu.

A tempi antichi cci fu ccà 'n Sicilia un 'Mperaturi ca si chia-

mava Gugghiermu: stu 'Mperaturi era divotu assai dilaBedda

Matrì e cci vulia fari 'na chiesa veramenti a la rìali ; ma li

tempi eranu scarsi e nun putia fari chiddu chi vulia lu so cori.

Una vota parti e va a caccia. Comu junci a Murriali cci veni

un gran sonnu, e si curca sulta un pedi di Carrubba. Mentri

chi durmia cci cumpari la Bedda Matri e cci dici 'nta lu sonnu:

— « Senti ch'ha' a fari : ddocu sutta unni dormi tu ce' è un

tisoru tirrìbuli, ca nun s'ha vìstu mai 'nta lu munnu; scava,

ti lu pigghi, e fammi lu tempiu eh' addisidiri tu. » Lu 'Mpera-

turi Gugghiermu s'arruspigghiau tuttu sbaguttutu , e lu sonnu

mancu cci paria veru. Fici scavari : oh binidichi ! chi mun-
zeddu di muniti d'oru eh' attruvau ! Allura s' addinucchiau

a ringraziari la gran Matri di Diu, e subbitu ordina a tutti

lì mastri di lu Regnu di fari lu gran tempiu chi nun avls-i

agnati pri ricchizzi e biddizzi, e fussl unicu e sulu 'nta lu

munnu. Accussì ficiru lu tempiu chi cc'ò a Murriali e chi è

veru unicu e sulu; tant'è veru ca di tutti li parti di la terra

vennu la genti pri vidillu e gudirisillu, ch'ò un massenti d'oru

di petri priziusi.

Partinico '.

^ Dal villico Pietro Ceraci,
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CCIX.

Fidiricu 'Mperatiiri.

Havi a sapiri, signuri, ca a tempi antichi ccl fu ii Si-

cilia un 'Mperaturi, ca si chiamava lu 'Mperaturi Fidiricu,

làidu, sempri cu la ciufia \ e cu Tocchi russi comu 'na tì-

ghira. Slu 'Mperaturi vulia ca li populi stassiru tutti sutta

la so Mscina ^ sempri, e senza mancu ciatari di li ti-

rannii chi iddu cci facia. Ora, putia essiri? li Siciliani si

sapi ca sunnu livantini % e comu la pensanu la fannu

,

pirchì muschi a nasu nun ni vonnu. A sta cosa, lu lipe-

raturi cli'avia a fari? era putenti assale si nn' abusava,

e sì vinnicava sangu pri sangu. 'Ntra Pàutri cosi, si pig-

ghiava lu piaciri barbaru ca a cu' cci paria a iddu cci

facia fari 'na purpània * , e vivu vivu lu facia sipilliri

senza nec tibi nec tabi \ Ma la jurnata pr'iddu vinni puru,

e Favirsèriu so si lu vinni a'rricògghiri bellu bellu e si

lu purtau a lu 'nfernu. E accussi flniu Fabusu di putiri

e la crudilitati di Fidiricu 'Mperaturi.

Borgetto ^

^ Sempr'i cu la ciufia, sempre col broncio, sempre col cruccio.

2 Se tto la sua fiocina, ci(jè sotto la verga del suo cornatìdo.

^ Livanlinu, adi.1. di persona che facilmenle monta in ira ed è indo-

cile di consigli e di ammonizioni.

* Purpània, propaggine.

5 Senza neo libi nec tabi, in silenzio, senza rumore.

^ Raccontata a Salomone-Marino dal villico Giuseppe Polizzi.
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VARIANTI E RISCONTRI

Il riome dì Federico lì lo Svevo è rimasto nella memoria del

popolo, quando con buona e quando con cattiva fama. In un'al-

tra tradizione palermitana sulla Petra di lit 'Mperatiiri si celebra

un ciglione del Monte Pellegrino a tramontana di Palermo, che

l'Imperatore Federico decretò dover servire come segno a' la-

voranti nell'ora in cui doveano cessare dal lavoro.

A' tempi passati era popolare la opinione che non senza ra-

gione fosse nato questo Federico, nemico di Dio e della chie-

sa : essendo figlio d'una monaca (Costanza), che mandando

a male i suoi voti avea sposato poco più che cinquantenne

Enrico VI.

Per la propagginazione vedi quel che ne dicono gli storici e

gy editori di documenti relativi a Federico II; nel nostro po-

polo corre la frase storica: Li tri donni, e chi mali coi avvinni^t

Un canto popolare di Mineo ricorda così Federico II :

Lu dissi Fidiricu 'Mperaturi :

Si piccatu nun ha', 'n'ancila pari.

Vedi PiTKÈ, Studi di poesia popolare, pag. 10.

Un altro canto edito da Salomone {La storia ne' canti pop.

y

cap. I) conchiude:

Puru lu 'Mperaturi Fidirica

'Ncugna' all'àlitu tò, ciamma d'amuri.
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ccx.

Lu Vèspiru sloilianii.

Si cunta e s'arriccunta ca a tempi ca coi fóm 'ri Sici-

lia li Francisi; sti Francisi si raisiru a fari tanti angarii

ca nucldu nni putia cchiù. \Nta di Tàutri misira la liggi,

ca eli li donni siciliani cu' si maritava s' avia a curcari

la prima sira cu un Francisi e poi ddoppu cu lu marìtu;

figuràmunni ca si era una ricca, si cci curcava un capi-

tanu francisi; si era di la mastranza si cci curcava un

sargenti o puru un capurali; si era una povira si cci cur-

cava un surdatu. Ora sti cosi eranu di addiggiririsi ^ ?

Mancu pri sonnu ! e tantu cchiù ca sti Francisi eranu

patruna ^ di tutti li cosi nostri, trasianu e niscianu di li

casi di li Siciliani comu si fussiru casi so', si pigghia-

vanu Foru e Pargentu e zoccu cci piacia;e cliistu sparti

di lu 'ncuitamentu di li mugghieri di chistu e di chiddu.

Cc'era e cc'era un omu di gran caraggiu e valurusu

,

ca a sti Francisi tiranni cci Tavia a morii. Sl'omu si chia-

mava Giuanni Pròcita, e Tavianu distirratu fora Regnu.

Iddu chi fa ! comu senti tutti li 'nfamità di li Francisi

chi facìanu 'n Sicilia, si vesti cu 'na tònaca di monacu,

si crisci la varva e veni ccà 'n Sicilia. Ddocu si finci

pazzu, e jia firriannu tutti li paisi di lu Regnu, e cu'na

' Ora eran queste cose da portarsi in santa pace?

^ Patruna, piar, m^isch., padroni.
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trumma di càccami jia parrannu a raricchi di lutti chiddi

chi 'ncuntrava ^; a cu' era sicilianu cci dicist :
—

• « Vidi

ca a lu Vèspiru di marzu avemu a'mmazzari a tutti li

Francisi; » a cu' era Francisi cci dicia muttetti e canzu-

neddi di ridiri ^
; e iddi nenti sapennu ca vulia la so

morii \ cci ridianu e cci dicìanu:— « Poviru pazzut »

Quannu marzu arrivau e vinni Fura dì lu Vèspiru, a

Palermu (ca la cunciùra veru * Favianu cumminatu a Pa-

lerniu) mentri chi li Francisi pinzavanu a divirtirisi a

lu solitu so e a fari supricchiarii ^5 li Palermitani e tutti
^

li populi mettinu a diri : — « A iddi, a iddi 1
^ morti a

^ Con una irumma di càccami andava parlando all' orecchio di luUi

coloro che incontrava.

Trumma di càccami è un boccinolo di ca.nna verde di cui i fanciulli

si servono per ischizzare i noccioletti del lo*o o bagaloro (cctccamu) che

è il fruito dtd Lotus j'icob (US. Quesla specie di giuoco, che spesso si tra-

duce in vere rappresaglie Ira monelli , si fa anche con le melecotogne

masticale, per la festa delia Madonna del Rosario la !.. Domenica d'Ot-

tobre.

^ Miitleili e canzuneddi di r'dlrì, molteiti e canzon^^de da ridere. Mai-

ieiiu è un brevissimo stornello popolare da un solo verso od anche ^'a

due con invocìziofie; eccone due esempi (Pitrè, Canti pop. se. n. 592

e 522).

Scorcia di castagna I

Lu zitu è orvu e la zita si 'ncagna.

Tricchi barrcicchi !

S mu arriddulli comu Scannaserpi,

Nudi, molti di fami e senza scarpi.

^ Ed essi niente sapendo che egli volea la lor morie,

^ Che la vera congiura.

^ Supricchiarii, sopercliierie.

° A iddi ! a iddi ! Ietterai, a loro a loro , cioè dalli ! dalli I Questo
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li Francis] !» e li scannàru a tutti 'nta quanta lu dicu e

lu cuntu. Poi néscinu pri tutti li paisi e li campagni, e

javanu dumannanrm a tutti chiddi chi scuntravanu :
—

« A tia! dici ciciri \ » — « Ciciri. » — « Vattinni ca si'

di li nostri. — Tu, dici cicin. » — « Chìchiri. » — « Ah, sci-

liratu ! tu 'nfami Francisi si' ! e T ammazzavanu senza

pietà : e pirchì li Francisi nun putìanu diri ciciri e di-

cianu chìchiri^ li canuscianu allura; e accussi nni livàru

di 'mraenzu tutta la mala simenza. Ddoppu chistu, pig-

ghiaru tutti li ciuretti di li Francisi ch'avìanu ammaz-

zatu, li salaru 'nta li varrili di tunnina e cci nni man-

nara Ila varcata 'n Francia ^; e si rairitavanu chissà e

àutru, pirchi li tiranni! chi iddi ficiru fòru nenti a pettu

di chissi. A Giuanni Procita lu fìciru Cumannanti 'n ca-

pita, e accussi li Francisi nun s'azzardaru echini a met-

liri pedi 'nta la nostra Terra; e si nni scantàru tantu
,

e ora puru si nni scàntanu, ca ogni annu pigghianu 'na

carta cu la Sicilia (veni a diri la Sicilia stampata 'nta

'na caria) e alFura di Véspiru 'nta Marzu l'ahbrucianu

'mmenzìi la chiazza; e cu chistu vonnu signlficari ca si

grido ò traiizionale quando si suol dare addosso ad alcuno. In un mio

scriitarello sopra alcune nii'inorie degli anni più belli della inia fanciul-

lezzii, intitolalo: Una scena fanciullesca siciliana (vedi // Teatro di Trie-

ste, an. 1872) son riporlati i versi bellicosi coi quali i ragazzi del se-

sliere del Borgo e di quello delia Kalsa in Palermo venivano nel 1848

alle sassate nel Piano del Castello fuori Port:\ S. Giorgio.

^ Ciciri, ceci.

^ Ddoppu chislu ecc. Dopo questo presero tutti i leslicoli de' Francesi

da essi uccisi, li salarono in birili da tonno, e ne mandarono una bar-

cata in Francia.
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vinissim arreri ccà e putissiru aviri Ynmanu la Sicilia,

rabbruciriaiiu accussì : ma nun haniiu chi fari, pirchì li

Siciliani a li Francisi cci Thannu sempri pri la 'nfamità

chi ficiru, e a costa dì mòriri lutti, un Trancisi nun cci

havi a melliri pedi cchiù ccà uni nui.--E chistu è lu

Vèspiru Sicilìanu contra la tirannia di li Francisi.

Borgetto K

VARIANTI E RISCONTRI

Questa è una delle versioni più complete sul Vespro sicilia-

no, il quale è stato sempre per univoca tradizione ripetuto a

un modo. Non meno di altre sei lezioni ho io di questo av-

venimento; quattro delle quali venivano testé pubblicate nel-

VArchivio storico dì Palernio, fase. II. Io prima delle inedite

presento le lezioni da me edite, e le fo precedere dalle poche

parole colle quali le accompagnai.

Il racconto del Vespro è pur troppo noto perchè abbia

bisogno di osservazioni speciali. La storia della Guerra del

Vespro dì M. Amari è la ricca fonte a cui giova anzitutto

attingere volendo ricordare un fatto, un aneddoto, una cir-

costanza che abbia relazione col famoso ribellamento. Non-

dimeno volendo particolarizzare e trovar testimonianze di

cronisti e di storici a sostegno e schiariinento di qualche cir-

costanza del nostro racconto, ben lo si potrebbe fare colle cro-

nache
,
pubblicate , tra gli altri , dal Gregorio , dal Cappelli;,

dal de Renzi e dal Di Giovanni. Così per citare qualche ri-

scontro delle varie versioni del presente racconto col do-

cumenti editi finora , i tré anni della macchinazione di Gio-

^ Raccontala a Saloraone-Mariuo dal campiere Vincenzo Rappn.
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vanni da Precida (1279-1282) della i' versione trovano ap-

poggio nei tre anni che risultano dal Ribellamentu di Sicilia

contra Re Carili-, mentre i sette anni della IV versione sembrano

correre dalla Battaglia di Benevento e dalla disfatta di Man-

fredi e Corradino al Vespro stesso. L'armarsi dei Palermitani,

anzi l'andar essi armati, di che fan cenno due versioni, s'ac-

corda colla Historia Sahae Malasjjinae e colle citate Croniche

di quisto Regno di Sicilia j anno 1282. L'accusa di violenze

fatte alle donne siciliane dai Francesi , di tutte e quattro le

versioni, concorda coi pa^so dianzi cennato delle Cro?iic/ii, ov'ò

detto che « li siciliani mandavano ambaxaturi a io re e li

narravano li disordini di li trancisi chi facianu e massime

cu li donni. » (presso il Di Giovanni, pag. 178). E nelle stesse

Cronichi è detto che G. da Procida « si fici mattu, chi andava

con una zarbatana dicennu a lutti li Siciliani comu lu jornu

di S. Spiritu vulemu amnjazzari a tutti li francisi », cosa affer-

mata nella li e III versione; e nel Ribellamentu siciliano e

nella leggenda modenese edita dal Cappelli , è pur detto che

G. da Procida andava vestito da frate o da eremita, conie si

legge nelle versioni lì, III e IV, nelle quali ilfamoso cospira-

tore ci apparisce vestito ora da frate ora da prete {parriìiu).

Le quattro versioni che do alla luce convengono su per giù

tutte nell'alFermare la licenza dei Francesi, la macchinazione

di G. da Procida e la sua cosiddetta pazzia , la dimanda di

ciciri con che i Palermitani s'argomentavano conoscere du-

rante l'eccidio i Francesi, ed altri fatti ancora. Studiandole at-

tentamente si vedrà d'altro lato come, secondo che si passi

dall' antica Capitale delia Sicilia a una terra baronale , si ri-

scontrino manifestamente idee di feudalità e di vassallaggio,

che nella versione palermitana non si riscontrano punto; anzi

in questa è un ardimento che si direbbe nascere da sicurezza

delle proprie forze e da coscienza dei proprii diritti.
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Ecco intanto le quattro versioni :

Lu Vèspiru sioilianu.

J.

Signuri, si raccunta ca cc'eranu li Francisi 'n Sicilia, ed e-*

ranu cu un dittagghiu ca tutti li picciotti schetti si l'avianu a

pigghiari iddi, e 'nta tutti li casi si cci avianu a 'mpalazzari.

Ora li Palermitani , ca muschi a nasu nun si nni facianu

passari mai , sta cosa si la javanu dicennu ammucciuni. Stu

focu iju cuvannu pi tri anni; a la finuta di li tri anni li Fran-

cisi spatruniavanu pi tutta la Sicilia. Abbutta ora, abbatta poi,

chi semu fatti di lignu ! 'Na jurnata cu 'na calunnia ca cc'era

'na festa, li Palermitani nisceru cu armi pi finilla. A cu' scun7

travanu cci dicevanu a li Francisi:— « Dici cicirii » Chiddi di-

cevanu chichiru, e cu stu ditlu 1' accuminsaru ad ammazzari,

e nni flciru un muntuni; e ddi quattru chi ristaru piggbiaru

lu fujutu. — Stu fattu sunau pi l'universu munnu; e ddi ddocu

arrìstau lu muttu : « Cci haju lu malu giggbiu comu lu tran-

cisi. *» E ora ogn' annu 'n Francia pigghianu la stampa di la

Sicilia, e l'abbrucianu. — E lu Palermitanu 'un lu pò sentiri a

lu Francis!. Ma ora li Palermitani 'na cosa comu chissà 'un

la sannu fari echini.

Palermo i

.

11.

'Na vota si riccunta ca 'nta la cita di Palermu vinniru li

Francisi. Sti Francisi si vulevanu pigghiari larga manu , ca

tutti chiddi chi si maritavanu, la prima sira avianu a fari ca

un francisi si cci avia a curcari la prima notti. Li Palermi-

tani, ca cci fitia lu mussu, si misiru a fari un oumprotu. Si

^ Raecoiitata da Agatuzza Messia,
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vota unu vislutu moriacu, ca si chiamava Procita, e dici: —
« Sapiti ch'àmu a fari? a li 3i di marzu cc'è la festa fora Pa-

Jermu ; quannu vennu lì Francisi pi fari a iu solitu so , nui

uni facernu festa, e finisci.»

^ Sta monacu a cu' scuntrava scontrava di li Palermitani ccì

sunava cu 'na trumma e cci parrava a 1' aricchia. — • Chi fa

chistu ? » dicevano li Francisi. — « Nenti: è foddi.»

A li 31 di marzu successi la cosa: li Palermitani s'arribbil-

laru. Quannu scuntravanu a quarchi francisi ci facianu diri :

Ciciri'j chiddi ca dicianu chichìri eranu ammazzati -, e accussì

fineru tutti.

Sta cosa sunau pi tuttu l'universo monnu, e li Francisi 'un

si la ponnu scurdari cchiù. Dici ca ogn'annu 'n Francia fannu

'na citati di pa^:ghia, e l'abbrucianu, vulennu significari ca si

li Francisi viiìissiru 'n Sicilia l'abbrucirrianu ccrnu pagghia.

Ficarazzi \

111.

A tempi antichi li Francisi pigghiaru la Sicilia, € li surdati

francisi si ficcavanu 'ntra li casi e si pigghiavanu li donni»

Dicchiù bufifuniavano li Siciliani, e arrivaru a tali arruganza

ca mannaro di Franza in Sicilia 'na varcata di cugnetti eco

sopra pisci salati, e sutta tutti chini di corna.

Chistu faltu durao 'na poco d'anni, e li Siciliani non po-

tennu cchiù sufTriri l' afFrunlu pinsaru di ammazzari lì Fran-

cisi. Un omo granni , chiamatu Giuanni di Procida , allura s*

fincio pazzu, e c'ua corno a mano furriau lì cita cchiù foili

unni c'eranu surdati, e jia facennu bu bu bu eco iu corno. A

li Siciliani cci dicia a l'aricchia:— * A 21 ora avemo a'mmaz-

zari lotti li Francisi^ • e a li Francisi ci sonava Iu corou: bu

^ Haccontata da una certa Coltone ti i Ficarazzi.
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bu ! Iddi diimannavanu chi vulia dda cristianu, e li nostii ar-r

rispiinnevaiui ca era pazza.

Arrivata In jornu ìi ammazzaru tutti: surdati e paisani , e

quaijim non sapianu si quarcunu era Trancisi, cci facianu diri

ciriru , e si dicianu cMcMru, li scannavanu. Quannu non ci

ni ristau nuddu, doppn quattri! misi, misiru dintra ii cugaetti

di li corna li segreti di ii Trancisi ben salati, e dintra 'na ga-

lera cci li mannara a la Re di Franza.

Etna \

IV.

Si raccunta ca 'na vota ci fu 'na forti guerra; e ddoppasuc-

cidiu ca Vi surdati francisi essennu slati 'n Sicilia si pigghia-

ru qualunchi liLirtà, e accuminsaru accussi: La fimmina chi

si maritava 'nta ddi tempi e si pigghiava a un viddanu, pil-

mu sì cci avia a curcari un surdatu francisi; si sì maritava un

cappeddu, lu rnaritu avia ad aviri la pacenzia ca nni lu so

lettu si cci avia a curcari un tenenti,- e accussi discurrennu.

Nun putennu é\ sta Uianera ognuna essiri patruni di la so li-

bertà, ddoppu sì vittiru custritti di fìnilla 'na vota e pi sem-

pri. Un parrinu, ch'era vera scaltru, chi ficì!... girau 'n tera-

pu sett'anni tutta la Sicilia. Sta parrinu 'nta tutti li paisi si

fìci lu so complotta e dissi a li soi ^a all'ara di la Vespri, a

tali jurnu, s'avia a fari 'na rivuluzioni generali pri- tutta la

Sicilia. Jenna caminannu fra lu spaziu di sett' anni, nun cci

arristau un paisi ch'iddu nun avia girata. Finiu tuttu lu viag-

giù e turnau 'n Palermu. Aìl'ura di lu Vespri si Ilei 'na tirri-

bili rivuluzioni, s'ammazzaru a tanti Francisi. La rivuluzioni

'nta tutti li paisi fu quasi a la stissa ura. iMa coma ci arriva-

ru a putiri canusciri li sali Francisi? Lì Siciliani avianu fatta

^ Raccontalo dal contadino Francesco Arcidiacono, e raccoUodaL. Vigo.
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prova ca li Francisi nun sapiaau diri ciciru e ogni vota chi

ci 'ntappava di diri ciciru dicianu chichim e macari siseru.

« Dunca, dissiru, nun c'è megghiu prova di chissà: Nui ave-

mu a'mmazzairì a tutti chiddi chi nun sannu diri ciciru. » Ac-

cussì fìciru: acchìanavanu li Siciliani li casi e facianu ogni

vota la stissa cosa cumannannu ad ognedunu di diri couiu di-

^cianu iddi. Pirò ogni tantu pìgghiavanu gualchi sgarratina, e

ammazzavanu puru a qualchi sìcilianu, pirchì si soli diri ca

fra li vutti ci vannu li carratedda. Facianu la festa e passa-

vanu avanti. Basta. 'Nta 'na sula sira stirminaru a tutti li Fran-

gisi, e sulu arristaru chiddi di un paiseddu chi si chiama,

^pirlinga, ca li paisani nu nni vosiru sentiri nenti di chiddu

*chi cci dissi lu parrinu \

Polizzi Generosa 2.

-Ora ecco una delle due versioni inedite:

Lu Francisi avia pigghiatu parti nni ogni picciotta chi si

iinaritava, e a sicunnu la partita si la pigghiavanu. S' era un

viddanu si la pigghiava un surdatu; s'era un galantomu un ti-

nenti, s'era — mittemu — un haruni, un ginirali.

Ora un scarpareddu ^ avia di raaritari la figghia: dispirata-

menti pinsau dt nun cci dari st' onuri a li Francisi; e accu-

minzau a girari tutta la Cicilia, p'avisari a tutti eh' un jornu

di festa principali, a ura dì vèspiri.s'avìanu a estirpari a tutti

lì Francisi di Cicilia.

Lu santu * comu lu detti ìddu, accussì si virificau perfet-

tamenti.

'^ Anche fra il popolo corre il detto Sola Sperlinga negavit. * Riccon-

tato da un certo Bellina, conladino polizzano, e raccolto da Vincenzo

Gialongo. ^ Questo calzolaio ora, secondo il popolo, Gian da Precida.

* Lu saniu, la parola d'ordine.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Yoh IV. 4
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Li Francisi li ciciri li chiamanu chichiri, li siciliani cicirL.

A ìu nèsciri di la chiesa, cu' elicla chichiri , 'n terra ! chiddu.

chi dicia ciciri, a libirtà t E di ssa mariera infra mezz'lira fòru

stirpati tutti li Francisi. Sta festa la ficiru tutti 'nta un jornu

'nta la Cicilia , vasinnò 'nta 'na mezz' ura 'unni la putianu

spuntari ^

Ddoppu ca li Ciciliani ammazzaru a li Francisi si ficiru la

Re : un pensu quali fu. Ed è tantu 1' odiu chi cci ristau a li

Prancisi pi li Ciciliani, chi sempri rigurdànnusi di la distrutta

di ddu jornu, ogn'annu facìanu la Cicilia di carta, e l'abbru-

cia va nu.

Salaparuta ^.

La sesta delle versioni in parola prende colore locale , ed

io credo di far meglio allogandola nel testo: è Lw tagghia-tag-

ghia di li Francisi 'n Trapani.

Il vespro siciliano è anche celebrato ne' canti popolari; ve-

di Vigo, Canti pop. sicil. Salomone-Marino, Canti pop. nn. 747

e 748, e La storia ne' Canti popolari sicil, cap. il, e Pitré, nu-

meri 563, 564 e 565.

^ Altrimenti in mezz'ora non c= sarebbero potuti riuscire. ^ Raccon-

iJìto da Carlo Loria sopra nnomirtato Bònchiaro.



.^1

CCXI.

Lu tagghia-tagghia di 11 Francisi

'n Trapani.

Oc'eranu li Francisi 'n Cicilia, e facìanu ca ogni Cici-

liana chi si maritava, s'era io ca sugnii faccbinu \ cu me

mugghieri si cci avia a curcari la prima sira un surdatu;

s'era un galantomu si cci avia a curcari un Unenti, e ac-

cussì di tutti r àutri. Ora ce' era un furmagista , e cci

Yulianu alluccari la fìgghia. Iddu riuniu lu raunnu, upi-

rau, e iju firrìannu pi tutta la Cicilia, e parrau cu tutti

li scarpara di la Cicilia.

Ora cc'eranu 'n Trapani quattru scarparedda , e ficiru

cunsiggihu 'nta iddi; e si mittieru tutti quattru a punta di

Turrigni, vicinu lu Scogghiu di lu malu cunsigghiu '^ tutti

quattru spaddi cu spaddi senza taliarìsi nisciunu. Fa-

cennu cunsigghiu tutti quattru dicevanu:— « Quannu cc'é

vèspiri a S. Lorenzu, stamu attenti: comu V aggenti nè-

scinu di la chiesa, spijamu : Diciti cicira ! cu' dici chi-

cara (ca li Francisi nun sapìanu diri cicira), la testa tag-

ghiata ! »

La cosa iju comu dissiru chisti quattru; cu' dicia cht-

cara, trrr ! la testa tagghiata! Doppu chi l'ammazzàru a

li Francisi cci hannu livatu ddi cosi , e cci l'hannu ab-

^ 11 raccontatore , di cui ho detto a pag. 4, nota 1, era facchino, Ira-

sportatore.

^ Vedi li tradizione cop. questo titolo n. CCXII.
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biatu a la so paisi cu deci muti, e cu unu cu la parola:

supra surra, cu li balliri, e sutta, bàcari e buttuna ^

Quannu junceru 'n. Francia, e vittiru sti cosi: -— « Oh
granai dia' 1

' dissiru; a la Francia ficiru stu sfrèggiu ?

Maumettumilia ! hannu livatu li buttuna a la Francia!

La paghirannu !... D'ora nn'avanti, ogn'annu chi veni la

so festa di Austu , facemu la Cicilia 'n pronta % e cci

damu focu sutta !... »

E ogn'ànnu li Francis! dunanu focu a la Cicilia ; ca

hannu lu currivu chi àppiru fattu ssu sfrèggiu di la Ci-

cilia. E cu lu Cicilianu 'un cci pò nuddu di la facci e di

lu cori.... *.

Trapani ^

^ Ddtìppu ecc. Dopo avere (i Siciliani) ammazzati i Francesi, tagliarono

oro i testicoii, e li mandarono al loro paese (iq Francia) con dieci sorilo-

iiìuti e un uomo che avea la parola; di sopra (comparivano) barili con

sorra; di soUo, brocche e iesticoli.

2 Oh grande diavolo!

* E facciamo la Sicilia in figura.

* E ai Siciliani non può star a fronte nessuno per coraggio e per valore.

^ Raccontatami da Nicasio Catanzaro soprannominalo Baddazza.
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CCXII.

Lu Scogghiu di lu malu cunsìggliiu.

Signuri , 'nca dici ca nni ssu scogghiu vinia Pròci ta a

fari cunsigghiu cu li so' baruna pi fari lu Vèspiru Sici*

lianu : cci javanu a natuni \ e nuddu ddà li sintia , e

parravanu a so commudu : comu di fattu lu Vèspiru cci

arrinisciu, e a li Trancisi Pammazzaru a tutti. E pi chissu,

dici, ca si cunsigghiavanu comu ammazzari a li Francisi,

si chiama lu Scogghiu di lu malu cunsigghiu.

Trapani ^

^ Vi andavano a nuoto.

^ Raccolto da Salomon^ -Marino dalla bocca d'un popolano.
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CCXIII.

Tumma-Gallia.

Vonnu diri ca quannu li Siciliani fieiru lu serra-serra

di li Francisi ^ ccà a Minlu lu ficiru punì. Tutti li Fran-

cisi eh' ammazzaru 'un li vòsiru vurbicarì a lu campu-

santu ^ Ddocu, a lu chianu di Sant'Austinu scavàru 'na

fossa e coi li jittàru comu vosi Diu , e pi cchlù sfregia

ognunu coi jittò di supra la so petra. Di chistu nni vinni

lu scivulu ca chiaraanu Tumma-Gallia ^

Mineo *.

^ Nella tradizione di Trapani si dice lu tagghia-tagghia di li Fran-

asi, che è lo stesso.

2 Tutti i Francesi dai Mineoti uccisi non vennero seppelliti nel cam-

posanto.

' Da quésto ne venne quello scivolo che dicono Tomba Gallia , cioè

Tomba galla o di Gallia.

* Raccolta dal s'g. Luigi Capuana.
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La bella Angiolina ^.

Narrasi che durante la guerra del Vespro trovatasi Paig-

giero Loria nel castello che lo domina colia moglie e la

famiglia, tra cui un'Angiolina di lui figlia di eslraordina-

ria bellezza. Di costei erasi innamorato un Delfino di

Francia. La giovane Angiolina gli si era promessa, ma

scoppiato il Vespro egli fuggi in Francia e promise alla

sua fidanzata di venirla a rapire infra sei mesi dandolo

segno del suo ritorno con tre fuochi che avrebbe accesi

sulla torre di Monte Rotondo sulla vicina Francavilla.

Difatti tornò travestito fìngendosi demente e proprio

nel giorno in cui celebravasi la festa di S. Lorenzo. Ivi

«ra accorso il Loria circondato dai suoi cavalieri quando

incontrò il Delfino; e avendolo interrogato quegli seppe

così bene imitare lo scemo che illuse il gran Capita-

no. Costui gli richiese il perchè della venuta in Casti-

glione e ne ebbe in risposta, che avendo ferito una cerva

in questa contrada, da sei mesi la perseguitava e non

Favea potuta raggiungere; quindi era venuto per pren-

derla ad ogni costo. Ne rise il Loria e seco la sua Corte.

^ Pubblico, come riio avuta dal cav. Lionardo Vigo la presente iradi-

zii ne, la quale raccolta da bocca popolana è slata scritta in disadorna

forma italiana da un am'co dwl Vigo.

Avrei potuto riscriverla .in forma più semplice io stesso; ma non l'ho

osato, persuaso che il raccoglitore s'attenne strettamente alla narrazione

popolare.
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Reslituitosi costai al castello fa imbandito un solenne

banchetto, nel quale si narrò l'avvenimento di quel pazzo^

Angiolina ne fé' tesoro e ben comprese esser ella stessa la

cerva a cui alludeva il suo fidanzato.

Aveva essa una fante chiamata Franca, partecipe ai se-

greti di lei, a cui essa narrò la venuta del Delfino con^

queste parole: — « Franca, vigghia si si addumanu li tri

fochi supra la turri di Munti Rutunnu; » e la fante vigile

pria della mezzanotte vide le tre fiamme convenute su

Torre di Monte Rotondo, e con altre tre fiamme consimili

corrispose dairaltìssimo vertice del castello che si chiama

Sulicchiata. Poco dopo il Delfino era già in Castiglione

con quattro suoi bravi, e dato il segnale alla Angiolina^

essa e la fante per una scala di seta discesero dalla se-

conda finestra ovale sostenuta da una colonnetta nel cen-

tro sulla spianata, e di lì protette dal Delfino traversaro-

no Francavilla Gagi, e sopra una saettia appostata a Schi-

so \ da ove si affidarono al mare.

Ruggiero Loria la dimane non vedendo la figlia che

era solita correre mattinale all'amplesso paterno ordinò che

la si svegliasse, e udendo che non rispondeva e che era

profondo silenzio nel suo quartiere, accorse egli stesso e

trovò freddo il nido, assente essa e la fante, ed una scala

di seta pendente dalla finestra. Allora comprese il suo

scorno e ne fu certificato dai versi seguenti scritti dal-

FAngiolina e lasciati sulPinginocehiatojo del suo capezzale:

Si vói truvari a tò figghia Angilina

Vattinni 'w Francia e la trovi Rìggina.

Castiglione-Etneo.
' Ove sorgea l'antica Nasso.
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ccxv.

Li Biati Pauli.

Si cunta ca a tempi arreri cc'era 'na Saciilà di maistri

e di populu abbàsciu ca difinnìanu li gritti di li boni ag-

geliti, e li vinnicavanu contra li priputenti ricchi e li

nobili ca avìanu lu putiri 'rnmanu e facianu angarii e

cosi torti a la pupulazioni ^ Mittemu ca cc'era un riccu

ca 'ncuitava 'na picciotta onesta di lu populu abbàsciu ;

lu sapìanu li Biati Pauli, e zittu tu e zittu io cci facia-

nu assentir! ca o si cuitava iddu, o chi lu livavanu di

^mraenzu; e si nun la sintia la canzuna, si Tastutavanu pi

daveru, e nuddu datava ^ Si cc'era, figuràmunni, un Vi-

ciarrè, ca facia priputenzi, e cunnannava attortamenti, e

mannava 'n galera senza ragìuni, li Biati Pauli ca lu sa-

pianu (pirchì iddi ca avìanu li cuUeghi e V amicizii pi

tuttu lu Regnu sapianu tutti li suspiri di li populi) cci

facianu giustizia contra lu Viciarrè, ca si lu spidugghìa-

vanu bellu bellu cu du' corpa di cuteddu ^ 'Nsumma ad-

^ Si eunta ecc. Si racconta che ne' tempi passali c'era una società di

maestri e di popolo basso che difendeano i diritti della buona gente, e

li vendicavano contro i ricchi prepoienii e ì nobili che aveano il potere

in mano e faoeano angherie e cose ingiuste alla popolazione.

^ E si nun la sintia ecc. E se non volea intenderne nulla (se non si

quietava) lo spegnevano davvero {aslulari, voce fig. per ammazzire), e

nessuno fiatavai.

* Ca si lu spidugghiavanu ecc. Se Io levavano d'attorno bel bello con

due colpi di coltelo.
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difinnìanu li nostri gritti , e li cosi caminavanu cu la

versu, no comu caminana ora, ca li Biatì Pauli cci vur-

rèvanii pi daveru ^

Sii Biati Pauli cci nn'eranu pi lutti li paisi di la Re-

gnu; ma li cchiii assa' eranu 'n Palermu, e linianu cun-

cùmiu ^ 'nta 'na grulla sulla terra chi cc'era allatu San

Gosimu; e criju ca cci sia puranchi ora, pirchi la strata

la chìamanu Strata di li Biati Pauli, A st'omini cci da-

vanu slu titulu pirchi erana tulli omini ca facianu li di-

voti; lu jornu, pri putiri sapiri megghiu li cosi chi suc-

cidianu, javanu vistuti comu monaci di San Franciscu

di Paula e si stavanu 'nta li Chiesi a diri lu rusariu

(pri finzioni) : la notti poi facianu cunciùra di zoccu

avianu vistu e avìanu saputu, e urdinavanu li minnitti ^,

Ddoppu tempu la Giustizia li junciu e Taffurcau a tutti, e

li Biati Pauli fìneru pi 'na vota e pi sempri.

Borgetto *.

VARIANTI E RISCONTRI.

Il fondo di questa narrazione concorda con quello che ne

scrisse Emmanuele di Villabianca» Opuscolo sui Beati Paoli', Vii*-

CENZO LiNARES, Raccoììtì popolari : I Beati Paoli , e testò Giu-

seppe Bruno-Arcaro, Sopra una pagina di storia municipale ,

pag. 3 e seg.— I Beati Paoli e il titolo e Targomento d'un dram-

^ Questa qui è un' osservazione come quelle che suol fare Agaluzza

Messia.

^ Tèniri cuncùmiu, tener consiglio, congiurare.

^ Minnitti per vinniila, vendetta.

* Raccontata a Saiomone-Mariiìo da Francesca Campo su.i serva.
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ma di Benedetto Naselli; e de' Beati Paoli fa cenno il 566"

de' Canti popolari siciL del Salomone-ìMarino.

Di persona trista, in apparenza buona, si suol dire che è un

Biatu Paulu ed anche un Biatu Paulu occuUu. Ne' Modi di dire

toscani ricercati nella loro origine da Sebastiano Pauli (Vene-

zia, WDCGLXI; ,
pag. 319, n. CGXXIX, è spiegato il ribobolo

Beati Paoli, ma pare abbia da far poco colla frase nostra.
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CCXVL

Li Diavuli di la Zisa.

Hannii a sapiri ca 'n Palermu cc'é un gran Palazzu ch'è

comu un Casteddu e si chiama di la Zisa. A sta Zisa cc'é

'na 'ntrata ch'é fatta d'oru e appitturata vera galanti, e

'nta lu menzu 'na funtana dì màrmura ca ccj scoppa u-

n'acqua pulita e frisca ca veni lu cori ^ e 'nta st'acqua

s'arròzzulanu pizzudda d'oru e d'argentu ^ Ora ddocuy

'nta sta Zisa, cc'è la 'ncantisimu, e cc'è un bancu di mu-

nita d'oru, lu cchiù granni chi mai (ma no quantu lu

bancu dì Ddisisa), e lu tennu 'ncantatu li Diàvuli, pirchì

nun vonnu chi si lu pigghiassiru li cristiani ; pirchi lor

signuri hannu a sapiri ca stu Palazzu fu fattu a tempi

di li pagani e cci tinianu ammusati ^ li tisori di lu

'Mperaturi. Ora 'nta Tarcu di sta bella 'ntrata di la Zisa

cci sunnu pinciuti li diavuli ; cu' va a talialli lu jornu

di la Nunziata, li vidi chi si movinu li cudi, torcinu li

mussa, e nun si fida di cuntalii mai; chissu è pri addi-

mustrari ca mancu si ponnu cuntari li dinari 'ncantati

,

tantu.su' assai, e mancu si ponnu sbancari. Ma un jornu

^ 'Na funfana ecc. Una fontana di marmo , ove cade un'acqua pu-

lita e fresca che fa venire il cuore, cioè ricrea lo spirito.

* E in quest'acqua tombolano pezzettini d'oro e d'argento.

È il riflesso de' musaici delle pareti che nella limpida acqua fa pa-

rere che si rivolgano pezzettini d'or»; l'immagine riflessa vien presa per

la vera.

? Ammusari, ammassare, cumulare.
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lu rirnediu pri sbancalli s'havi a truvari, e aìlara firiiscinu

tutti li puvirtà di Palermi!,

Borgetto K

VARIANTI E RISCONTRI.

Lì Diavull di la Zìsa.

A li vinticincu di marzu, la festa di la Nunziata, si va a la

Xivuzza e si vannu a visitanu li Diavuli di la Zisa. Sti Diavuli

siinnu 'nta lu tettu, e 'un si pò sapiri quantu sannu. Cu' dici

ca sunnu Iridici, cu' dici ca sunnu quinnìci, cu' dici ca sunnu

macarl cchiù assai; sta virità 'un si pò sapiri. Si cuntanu ,

si cuiitanu, e ora nèscinu di cchiù, ora di menu. Sunnu dia-

vuli, e a sònsiu noio pirchi su' diavuli 'un si fannu cuntari.

Ora pi chissu quannu 'na cosa 'un si' pò sapiri quant'è si di-

ci : E chi su li diavuli di la Zìsa *
r

Palermo *.

' Raccontata a Salomone-Marino da Ninfa Lobaido.

^ La spiegazione del fatto é chiara a chi sappia che coloro i quali van-

no airOl'vuzza ov'è il palazzo della Zisa, mangiano e bevono quasi sem-

pre tliìo hW ebbrezza, ed è appunto cosi che si recano ad enumerare

quelle figurine che essi dicono diavoli. Aggiungi che essendo alcune di

esse molto piccole, e non intiere, v'ha tra' visitatori chi le esclude dal

conto e chi li mette. La frase : E chi su' li diavuli di la Zisa I è comu-

nissiraa, e si dice a proposito di oggetti che numerati più d'una volta

e da più d'una persona , non corrispon lono m il alla prima enumera-

zione.

^ Raccontata da Francesca Amato. Intorno alla Zisa vedi quel che ne

scrive tra gli altri il Palermo nella Gui/a istruttiva di Palermo, giorn.Y.
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CCXVII.

La Calata di li Judici.

Signnri 5 ce' era 'na vota un Principi. Stu Principi era

senza 'ridila. A tempi, sti Principi tinevanu l'Abbati pi

'struiri li figghi. Stu Principi si maritau; 'n forma chi

^

la mugghieri niscin gravita, idclu si pigghiò l'Abbati pi

lu figghiu ch'avia anasciri, ed era n'Abbati antica di casa;

chi avia statu nni so patri. St' Abbati sapia tutti li cosi

di la casa , canuscia tutti li 'ncartamenti , era a giornu

di tuttu.

La Princìpissa sgravau e fici un figghiu màsculu ; ma

idda, puviredda, tnuriu a lu partu. Lu Principi, di la gran

pena nni muriu puru. L'Abbati, ca sapia tuttu , leva la

nurrizza ^ e duna lu nutricu ^ a 'na mulinara 'nt'òn jar-

dinu. Pi 'na pocu di misi cci detti li misati a sta muli-

nara; poi 'un cci pinsò cchiù, e fìniu. Lu picciriddu cri-

scia 'gnuranti di la so furtuna, e java a fari lu jardina-

ru. Sta nurrizza avia n'àutru picciriddu; e sti dui picei-

riddi sempri si contrapuntavanu *. 'Na jurnata cci dissi

lu figghiu di lu jardinaru : — « Ma tu , frati mio si' ?...

Tu si' figghiu di 'n'àutra matri; va' cercatilla a tò mairi

ddà 'n Palermu ! » Lu picciriddu , ca sta cosa si 1' avia

^ 'N forma chi, appena che.

* Nurrizza^ nudrice {nurrice, frane ).

3 Nutricu, ]aUarUe.

* Contrapunlàrisi, star sempre a luppertù.
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'ntisu diri tanti voti di (da) so matri, si parti e veni 'n

Palermu , e si va a teni a la punta di li Chiavitteri '.

Ce' era ddà un capu-mastru chiavitteri; e lu picciriddu,

eh' avia fami , trasiu nni stu chiavitteri pi 'mpijarisicci

comu picciutteddu ^. Lu capu-mastru si lu pigghiau; cci

dava a manciari, e lu picciriddu tirava li mentaci ^

A stu picciriddu cci cugghieru affizioni nni la casa di

lu chiavitteri,, e 'na vota cci spijaru: —- « Ora, tu di cu'

si' fìgghiu ? » Lu picciriddu dici :
-- « Chi sàcciu !

m'hannu dittu accussì e accussi; ca io sugnu figghiu (comu

dicissimu) '^ dì lu Principi Catolica ^, e me matri muriu

a lu partu, e dì li me' beni si nni fici patruni n'Abbati. »

Ora a la principala ^ cci nni vinni comu 'na sorta di

piata ca stu picciriddu , fìgghiu di Prìncipi , avia a fari

lu muzzu di la stadda '^; dici a lu maritu: — « E pirchi

'un lu facemu 'mparari ^ a stu picciriddu ? ca è fìgghiu

d'aggenti boni ^» Hannu pigghiatu, e Phannu fattu 'mpa-

rari a leggiri,.

Arrivannu ca chistu putia fari la dumànnita ^^cci ne-

^ E va a ridursi (a fermarsi) alla fine delia via dei Ghiavettieri.

^ E il ragazzino, che avea fame , entrò nella bottega di questo chia-

veUiere per allogarsi da lai corno garzone.

^ Li mantici, il mantice.

^ Comu dicissimu, come a di;e. (Osservazione della narratrice e non

del ragazzino).

^ il Principe di Cattolica, uno dei principali nobili della città.

^ La princi'pala, la moglie del princii ali, che è qui il capo-maestro.

Oggi cotesle donne si fanno chiamare anche signura.

'^ Fari lu muzzu di li stadda, fare i servigi più bassi della casa.

® 'Mparari, istruire, imparare a leggete e scrivere.

9 Aggeliti boni, buona gente, gente a modo, elevati, ecc.

^"^ Dumànnita, dimanda. (Giunto ad un'et'i in cui potea figurare din-

nanzi iti Legge).
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sci tuttu r arvulu di la parintela , nesci tutti li 'ncarta-

menti pi fàllu mettiri a liti dicennu ca Taredi di" sii rie-

chizzi 'un era st'Abbati ma stu picciottu (ca già lu pic-

ciriddu avia crisciutu, e avia addivintatu un beddu pic-

ciottu). Gumincianu a ìiticari: l'Abbati javamannannu cup-

pitedda ^ a Judici , a Prisidenti ; e la causa ddoppu du'

anni fu dicisa cuntrarìa a lu picciottu. S'appillau; li di-

nari li varava comu l'acqua: si vinniu un bellu corpu di

casi; ma sìccomu l'Abbati mannava cuppitedda, V Abbati

vinciu.

Stu povìru chiavitteri 'n vidennu ca la cosa java tin-

ta \ si 'mmarca pi Spagna; va a la Sanità; pigghia prat-

tica. A Palazzu , fa passari la 'mmasciata a lu Re. —
« Maistà, grazia! » dici, e cci proj li carti di la liti. Lu
Re li liggiu; subbitu pigghia pinna e calamaru, e cci fa

'na littra. — « Tini', dici , andati 'n Sicilia , ca tuttu vi

sarà fattu ^ »

Stu mastru cu sta carta veni 'n Palermu; fa arriviviri

la causa , e li Judici cci la davanu a sfavuri ; ma iddu

'un si nni curava. Vitti ca l'appi a tortu arreri, si parti

e torna a Spagna.— « Maistà, la vostra firma 'un la fi-

ciru passari , e io m'haju cunsumatu l' essiri mio *. » A
lu Re cci Yunciaru li capiddi ^; si fa fari un àbbitu d'ab-

^ Cuppitedda, carioccìni, rotoli di monete d'oro o d'argento. Intendi

che l'Abbate corrompeva con grosse somme i giudici.

* Vedendo che la faccenda andava male.

3 ThiV ecc. Prendete, dice, andate in Sicilia, e lutto vi sarà fatto. An"
dati, invece di ijli, per nobilitare il parlare del re,

* Io ho consumate tutte le mie sostanze, i miei averi.

* Al re questa faccenda fé' venire gran dispetto.
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tjatì, sbricili sbriciu \ e parli cu lu masiru. 'N Palermu

sfAbbati iju a stari a la casa di la mastra; richiamò la

causa arreri, sta mastru; e TAbbati cu idclu. ^iNta la rib-

battimentu un judici di chisti fìci 'na supirchiaria; lu Re

l'istutu Abbati , moddu moddu dici :
-— « Ora pirchì 'un

facili la Liggi giusta ? » — « Ah 1 patr'Abbati cu P anchi

stuccati !
^ » e cci stavanu tiranna lu calamaru ad iddu.

Nni vulistivii cchiù ? TAbbati si leva la tunachedda ^ e

cci accumparisci cu lu tusuni riali. Li ludici mòrsiru/.

— « Ah, Judici 'nfami, dici iddu, ca vinniti la giustiziai

Subbitu, chi sianu sti Judici attaccati a li cudi di li ca-

vaddi e strascinati pi la cita }
»

Subbi tu sti Judici fóru pigghiati e scusciati \ Di la

peddì nni ficiru quattru seggi , e supra sti seggi si cci

asséttanu li Judici quannu hannu a cunnannari a morti.

Poi fóru strascinati strati strati a li cudi di li cavaddi.

L'Abbati persi dunca la causa, e lu picciottu addivintò

Prìncipi, e si pigghiau a la fìgghia di lu mastru. E ddop-

pu, iddu fìci fari la statua di lu Re di Spagna chi è ora

'n facci la casa di lu Prisidenti Airoldi ^ a la Vanedda di

VAgunizzanti. La vanidduzza si chiamò lu Curtigghiu di

^ Sbrvìu sbriciu, cosi, semplice, senza adornamenti.

^ Per ingiuria, a' ragazzini chiericotti si suol dire :

« Patri abbati — cu l'ancbi sluccati,

S' 'un vi nni jiti — vi pip'ghiu a pitrati ! »

'^ Tunachedda, tonacbina; volea dire la sottana.

^ I Giudici divennero come morti.

^ Scusciati, scosciati.

^ Lu Prisidenti Airoldi, Monsignor Alfonso Airoldi.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle Voi. IV. S
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lu Re, e la strala unni fóru strascinati li Judici fu chia-

mata la Calata di li Judici.

Palermo K

VARIANTI E RISCONTRI.

Una lezione di questa tradizione l'ho col titolo Lii capuma-

siru chiavitteri e lu Re di Spagna» Una versione palermitana

con lievi differenze dalla presente leggesi nelle Ore cZe/popo/o^

rivista di Palermo, an. I, n. 7-8, col titolo : Una tradizione po-

polare. Il fatto si dice avvenuto dopo il 1535 , Imperatore

Carlo V. — I ragazzi che si mettono a tuppertù tra di loro son

pure nel Grigoliu Papa, n. CXVII— Il fanciullo povero raccolto

per garzone dal chiavettiere ricorre neìV Accaciùni, n. CXXIV,

— La causa in Tribunale e le sentenze contrarie sono nel Fura-

steri e lu traUiiri, novellina messa nelle varianti della Panza

chi pana, n. Vili. -- Il re che si scopre è nel Bracceri di manu

manca, n. LXXVI.

^ Raccontata da Agaluzza Messia.
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CGXVIil.

La petra di lu jucaturi.

Diritra la Chiesa di SanfAgatuzza ^ ce' è 'na 'mmaggini

di Maria, ca cci nni vonnu occhi pi talialla. Ghista havi

'na firita ccà, supra lu naso, e 'n'àulra nn'havi lu Bam-

minu. Ora 'na vota (nn'havi anni ed annuni), dici ca cci

fu un jucaturi chi jucava vicinu a sta Chiesa. 'N jucannu

'n jucannu persi tuttu P essiri so. Quannu si vitti nudu

e crudu si misi a bistimiari lu Suli e la Luna e a 'nsan-

guniarisi tuttu ^ Chi fa lu sciliratu? 'ncugna a la Chiesa,

vidi sta 'minaggini, e c'un cuteddu ch'avia, bistimianna

com'un turcu, cci duna cu 'na cutiddata 'nta la facci. A
lu primu corpu a la Madonna cci nisciu sangu ; cafudda

lu secunnu ; cci nesci sangu arreri. Lu jucaturi , cci ar-

rizzaru li capiddi 'n testa; scinni di la cappilluzza e vu-

lia scappari: ma chi ! a li primi passi la Giustizia cci fu

di 'n capu e Parristau. Bottu 'ntra bottu fu cunnannatu a

la furca, e la furca s'avia a cunzari 'n facci la cappilluzza

di la Madonna. Ma lu largu nun cc'era, e la cosa s' avia

a fari ddà , supra locu. AUura pi pirmissioni di Diu si

vitti spuntari a la punta di la cantunera di lu muru di

'n facci 'na tistetta, accussì.,.. a Tautizza di la furca % e

senza pirdiricci tempu Phannu affurcatu ddà.

^ È hi Chiesa di S. Agata la GuiUa presso la Cattedrale.

^ 'Nsanguniàrisi, bestemmiare come un eretico.

^ 'Na tistetta, ecc., un cantone, cosi all'altezza della forca.
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Ddoppu jorna sirrarii ^ la tistetta, ma la tistetta nisciu

arreri; e tanti voti la sirrarii, tanti voli spuntau : e ora

passannu si vidi semprì, nisciuta di fora: e pi chissà si

dici La petra dì hi fucaturì.

Palermo ^

VARIANTI È RISCONTRI.

La devota tradizione letterata riferisce essere avvenuto il

fatto r anno 1482, inquisitore al Tribunale del Sant' Ufficio di

Sicilia Pietro Ranzano dell'ordine de' Predicatori, dottissimo

palermitano. Non vi ha nessuna differenza nel racconto, come

può vedersi dagli scrittori seguenti, che con religiosa sempli-

cità la rapportano : P. Ottavio Gaetano, Sanctorum siculorum^

voi. Il, pag. 292; Francesco Baronio, De Majestate panormitana.

Uh. I, cap. XIII, pag. I63j P. Giovanni Bertini, Rosa Virginea,

quaest. X, art 8, contempi. 2
, pag. 38o; P. Guglielmo Gump-

PENBERG, Alias Marìanus, num. 634, pag. 727; G. Bonifacio Ba-

GATTA, Admiranda Orhis Christianì, voi. II, \h. V, cap. 2, s 4,

n. ii6, pag. 234; G. BERNARDO Castellucci, Giornale sacro pa-

lermitano, pag. 106; Antonino Mongitore , Palermo di'voto di

Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo, voi. I,

pag. 333 e seg§.: Emanuele Villabianga, Opuscoli palermitani,

voi. XIX, 3, pag. 215, ms. della Biblioteca Comunale dì Pa-

lermo, (che riproduce la narrazione del iMongitore), e tra gli ai-

tri, Gaspare Palermo, Guida istruttiva per Palermo, giovn. IV.

^ Sirrari, segare.

^ Raccontata da una mamma del Conservatorio di S. Agata La Guilia,

Diconsi in questo senso mamme quelle donne che stanno a' servigi esterni

(portare imbasciate, comperare oggetti ecc.) delle monache, delle colle-

gi ne e delie recluse.
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A proposito deìla pietra prodigiosaniente sorta , il Mongi-

tore nota che al secolo passato essa non era 1' antica, polche

« dovendosi rifabbricare la cantonera di quel muro miraco-

loso, fu rimessa novella pietra eguale alla suddetta che servi

di forca per conservarsene sempre la memoria. »

Tutto l'avvenimento è consacrato nella seguente iscrizione,

che dopo molti anni fu scolpita dentro la chiesa della Guida:

Inquisitore Rev. D. Petra Ransano ord. praedicat. Episcopo Luce-

rino 1482. Quidam temerarius Lusor, ira incensus, Dìvam Matrem,

et Deum Filium cum pugione percussìt, qui statim e rubeo colore

miraculose pallide effecti sunt, et sacrilegus ipse numquam ahire

potuit donec suspensus in lapide in fronte posito, vitam fmivit. Ex

inde sequuta miracula testibus constai fide dignìs. Ut autem per-

petuo eluceat , D, Joannes Baptista Grillo Baro Moriellae hoc

marmor erexit M. DC. XXXL
Vincenzo Linares nei Racconti popolari ne fece argomento

del suo Giocatore.

La medesima tradizione corre in Napoli per una immagine

di Maria nella chiesa dell' antico spedale di Sant'Eligio, detta

Santa Maria della Misericordia. V'è il giocatore disperato, la

ferizione della immagine, e il sangue che esce dalle ferite. Ne

fa cenno A. Rocca presso Mansi in Biblit. Mor.^ tract. 46, disc. 3;

e se ne ha la narrazione in uno degli esempi del libro : Il

Giuoco di Fortuna, o vero il bene e 'l male dei Giuochi-, Opera

di Carlo Gregorio Rosignoli della Compagnia di Gesù, pag. 59.

(In Modena, 1703. Per Antonio Dapponi stamp. Vesc.)

Una consimile se ne ha come avvenuta in Buda (Ungheria)

di un giocatore che perduto tutto , anche i vestimenti, feri a

sassate un Crocifisso, a cui uscì dalle ferite gran copia di san-

gue. Il sagrilego venne ucciso per mano d'un beccaio gottoso,

cui una voce chiamò ad uccidere il primo che incontrerebbe

in istrada. Costui era il giocatore. La Giustizia fu vendicata.

Vedi M. Somma, Cento Racconti, race. LIV.



70 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC.

Altro consimile miracolo avvenuto in Milano cita Santo Al-

fonso Liquori nelle Glorie di Maria, ecc.

Ed ora ecco la narrazione di Vincenzo Linares :

« Se il caso vi porta lungo quel pianerottolo» che dalla parte

di dietro il Duomo conduce alla discesa della Guidda ,
quivi

scendendo vedrete a man diritta un' immagine appannata di

nostra Signora intesa della Guidda, che porge le mammelle al

divino fanciullo. Al lato opposto, proprio rimpetto alla stessa,

sporge fuori dal muro una pietra quadrata. Oh ! quella pietra

rammenta un fatto atroce, è la pietra del giuocatore. Chiedetene

ai vicini, e la voce ingenua del villanello, e della donnicciuola,

ve ne farà in questo modo la narrazione:

« — Stava in quei dintorni un tale, che avea tutti i vizi ad-

dosso, crudele , scellerato , nimico di Dio e de' santi ; ma fra

tutte le turpitudini quelle in lui erano più forti della bestemmia

e del giuoco , sì eh' egli passava la vita sua bestemmiando e

giuocando, e quando ei riducevasi a casa della povera e scon-

solata moglie , e vedeva la bella immagine chiedevale aiuto

con bestemmie tali da farvi rizzare i capelli. Ma Dio e la Santa

Vergine non proteggono l'infamia. Un di; e fu quello in cui

lo scellerato avea tagliato la gola alla moglie , mentre colla

borsa vuota e la disperazione nel cuore passava da quel luogo,

fu preso da pazzo furore alzando gli occhi sull'immagine, da

cui invano aveva sperato soccorso, irruppe in parole nefande,

prese un coltello, e feriva quel quadro proprio nel mezzo. Oh

prodigio ! Sgorgò dal petto immacolato un rivo di sangue, un

raggio di luce uscì dal volto divino a saettare l' infame , che

stramazzò a terra, dove quasi morto fu tratto con in mano il

coltello, e coll'altra stringendo forte una crocetta d'oro quella

stessa che aveva strappata al suo pargoletto.

* Un tribunale istantaneo, tremendo si alzava in quel giorno

stesso per punire il sagrilego omicida; ei fu dannato a morte.

Quando egli veniva a supplizio, nel luogo islesso del delitto.
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folto popolo lo accompagnava con urli e maledizioni; ma ar-

rivato al punto, dov' era l' immagine, videro una pietra qua-

drata fuori dal muro — Ecco la forca, tutti gridarono, la forca

dell' uomo empio. — Fu quindi tolto il palco, e appesolo con

una fune alla pietra , in pochi istanti spirò queir animo di

Giuda.

« Per togliere poi ogni memoria di luì fu distrutta la pietra

in mezzo ai gridi delia folla; ma il domani con generale sor-

presa comparve la pietra fuori dal muro- Si tornò ad abbat-

terla la seconda, la terza volta, epperò ogni volta riproduce-

vasi la pietra fatale ; sì che scorsero gli anni, e ancora veg-

giamo in quel muro la pietra del giuocatore, esempio di orrore

e di maledizione. Ora l'uomo divoto l'addita come l'albero di

Giuda, e da Ivi passando recita un Ave alla sacra immagine

e passa frettoloso, come cacciato da un'ombra minaccevole. »

(// Giocatore cap. IV)
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GGXIX.

Lu curtigghiu di li setti Pati,

'Ntra sia Curtigghiu di li setti Fatiy 'nta la vanidduzza

chi spunta 'n facci lu Munasteriu di Santa Chiara, vonnu

diri ca la notti cci vinianu setti donni di fora^, tutti una

cchiù bedda di 'n'àutra. Sti donni d purtavanu quarchi

omu puramenti quarchi fimmina chi cci paria a iddi^

e cci facianu vidiri cosi mai visti: balli, sònura, cummi-

ti, cosi granni. E vonnu diri puru ca si li purtavanu su-

pra mari, fora fora, e li facianu caminari supra P acqua

senza vagnàrisi. Ogni notti facianu stu magisteriu % e

poi la matina spirìanu e 'un si nni parrava echini.

Di ddocu nni veni ca stu curtigghiu si chiama lu Cur-

tigghiu di li setti Fati,

Palermo ^

VARIANTI E RISCONTR.

La stessa tradizione riferisce C,?iola,Dìz. delle strade di Paler-

mo, i^2^g. 17S: « Cortile delle sette fate (Via Santa Chiara). Raccon-

tavasi che tutte le notti soleano apparire le fate, le quali tra

^ Donni di fora^ son dette certe donne immaginarie, geni occulti che

vanno in certe notti designate quando da uno quando da un altra per-

sonaggio che esse vogliono beneficare, e lo portan seco, e con lui con-

versano.

^ Magisteriu, qui facenda intrigata, curiosa ed anche misteriosa.

^ Raccontato da una sarta nella salita del Salvatore.
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danze e scene incantevoli conduceano seco qualche individuo,

gli faceano osservare la profondità dell'oceano ,
1' immensità

degli spazii , e sinanco gli abissi , insomma tutto ciò che non

è dato a' mortali di osservare, e poi allo spuntare dei primi

albori , invisibilmente lo riconducevano ond'erasi dipartito ».

Questa ridda richiama a quella tirolese di Schneller, n. 12:

Einige Hexengeschìchten, n. 3. Die zivei Diener. (Alcune storielle

di Fate ; n. 3. I due servi) nelle Mdrchen und Sagen aiis Wal-

schtirol.
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ccxx.

La Cruci di la Chiesa di S. Cruci.

A li tempi antichi un omu guardava vistiami *, e ogni

jornu un vo' si mittia 'n cunìcchiuni ^ nni ddu datu

puntu unni jé la chiesa di Santa Cruci; e siccomu fu pri

tri venti, lu vujaru nni fici rivelu nni li paisi vicini, di

stu fattu ^ Partì' la pupulazioni pri jiri a scavari nni

ddu puntu, e scavannu scavannu truvaru'na cruci, ch'an-

cora esisti nni la chiesa di S. Cruci, e cc'é un schirittu

chi nun si pò lèjiri da nisciuna pirsuna ^ Pùa cc'eranu

li Saracini chi facianu la guerra e li Cristiani, chi jè la

forma di lu nuostru taratala^ e la facianu pri acquistari sta

Cruci. Li Saracini pièrsiru e li Cristiani cci liciru sta

chiesa ^
Casteltermini ^

VARIANTI E RISCONTRI.

La circostanza della guerra e del tataratà è un'aggiunta di

Vincenzo Palermo, che pure riferì la medesima tradizione. Col

1 Vistiami, bestiame.

^ E ogni giorno un bue si metteva ginocchioni.

3 E siccomu ecc. E siccome fu per tre volte, il guardiano de' bovi

fece di questo fatto rivelazione ne' paesi vicini

.

^ E ce'è ecc. E v'é uno scritto che non si può leggere da nessuna per-

sona.

^ Questa piccola chiesa è a un miglio dall'abitato, verso ponente, cu-

stodita da un eremita.

^ Raccontata da M. Filippo Martorana, e fatta raccogliere dal signor

Di Giovanni.
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nome di taratala, -- mi scrive il signor Gaetano Di Giovanni,—

s'intende dai paesi vicini a Casteltermini, e si dice anche scher-

zosamente da noi, quella clamorosa festa che si celebra dai

Castelterminesi in sul finir di maggio in onore della S. Croce,

e che io descriverò nel IV libro delle mie Notizie storiche di

Casteltermini. Si fanno due lunghe processioni a cavallo di sera

con fiaccole, con quattro o cinque bande musicali, con tam-

buri in gran numero ecc. Gli spazzatori di lino vestiti bizzar-

ramente fanno parte della processione combattendo colla scia-

bola, inchinandosi a quando a quando a uno di loro, vestito

da re, con ministri e dottori a' fianchi. Battonsi a suon di tam-

buro, dal cui strimpellamento prende nome la festa.

Questo combattimento allude all'invenzione della Croce per

opera dell'imperatore Costantino, ed è combattimento di gioia.

Tutta questa tradizione si avvicina molto a quella che diede

origine alla Terra di S. Maria di Niscemi nella provincia di

Galtanissetta , narrata da Vito Amico, Dizionario geografico e

storico della Sicilia, voi. Il, pag. 209, da Francesco FEaUARA

di Trecastagne nella sua Storia generale di Sicilia , voi. VII

,

pag. 148 , dal Rodano nella sua opera Sulla Città che furono

nella provincia di CaUanissetta, pag. 30. (Galtanissetta, 1859.)
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CGXXI.

La Grutta di Sabbedda.

Dici cacc'eranu'na vuota quattru picciuttieddijUna echio

biedda di 'n'àutra; ma la cchiù bieddaera una chi si chia-

mava Sabbedda. Un picei uoltu azzappaturi la 'ncuitava, ma
idda nun cci dava còcciu ^, ea era viera buona. Lu picciuottu

chi fa? 'n vidiennu ca Sabbedda 'un nni vulia sentiri nen-

ti, 'na jurnata la pustiau fuora lu paisi. Gomu idda passau,

iddu cci fu di supra e cuomu idda cci fici risistenza, iddu

pi la rabbia cci cassau lu cori, e la vurdicau nni 'na grutta

vicinu \ E pi ehissu la grutta si chiama la Grutta di

Sabbedda.

Capaci ^

^ Ma essa non gli dava retta.

* Egli per ia rabbia le trafisse il cuort\ e ia sepelli in a a gro'ta vi-

cina.

^ Raccontatami da Angela Smiraglia. Altre grotte sono in vicinanza di

Capaci, come la Grulla di la paggh^a, clie è, dicono, grande quanto un

bosco, e se ne servono come magazzino di paglia; la Gratta di ìa za Mi-

nica, avente questo nome da una povera donna slata scannala dai Sa-

raceni.
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CCXXII.

Vaddi di la Donna.

Si cunta ca quannu vinni lu Conti Ruggeru a piggliia-

ri la nostra furtizza ca era 'n capu la Rocca di la Motta

lutti li Saracini si nni jeru ddà 'n capu ^ e li Cristiani

li cumraattianu di la Serra di la Dannerà unni cc'è an-

cora lu pirtusu ca cci mittianu la bannera; e pri chissu

si chiama la Serra di la Bannera. Pùa li Cristiani vince-

ru a li Saracini, e 'na fimmina saracina tantu si scantà'

ca si detti a fùijri. Si nn'addunaru li Cristiani e cci sdet-

tiru appriessu ^ la juncieru ddà vicinu nni la vaddata

di la Donna 'n facci lu vuoscu % e l'ammazzaru, cà nu li

vozi cuntintari *; e pri chissu si chiama la Vaddi di la

donna.

Casteltermini "'.

^ Tutti i Saraceni se ne salirono lassù.

^ I cristiani corsero loro dietro, li inseguirono.

^ È l'anlieo bosco di Ghiudia, di cui rimane soltanto il nome.

^ E la uccisero, dacché essa non li volle contentare.

^ Raccontata da maestro Filippo Martorana, pecoraro, e fatta raccoglie-

re dal signor Gaetano Di Giovanni.
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La Rocca di la Motta, Serra di la Bannei^a

e Vaddi di la Donna.

A li tempi eli li Saracini si cummattianu li Cristiani e

li Saracini. Li Cristiani avianu pri furtizza la Serra di

Rannera, e cci avianu fattu un pirtusu 'ntra un massu,

unni mittianu la bannera; e tuttora esisti lu pirtusu. E

siccomu vincieru li Cristiani di la Serra di la Bannera

a li Saracini di la Motta doppu aviri pirdutu la battaglia

du' primarii Saracini ch'eranu frati avianu 'na suoru, e

pigliaru la fuga 'nzèmmula cu idda, e nni dda fuga fuó-

ru pirsicutati di li Cristiani, e quannu jicàru nni la vaddi

di la Donna, quasi eranu junti li nimici, e pi nun dari

la so suoru 'mmanu a li nimici, Paccisiru, e fujeru, e chi-

stu si è chi si chiama la Vaddi di la donna.

Casteltermini \

VARIANTI E RISCONTRI.

Questa tradizione si legge nQÌÌQ Cronache del Malaterra; e su

di esse Nicolò Palmeri racconta nella sua Storia di Sicilia, lib.

« Era fra' Saraceni di Messina un giovine di nobile nazione

che aveva una sorella bellissima sul primo fiore degli anni, da

lui teneramente amata. All'entrare de' Normanni {condotti dal

^ Raccontata da Vincenzo Palermo di Casteltermini, e fatta raccogliere

dal Di Giovanni.
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conte Riiggeri, cm. 1061) fuggi a piedi secondando la sorella.

Non usa la vergine allo strapazzo , agitata dal timore , corso

alquante miglia, venne meno di stanchezza. La paura che la

sorella potesse , o essere astretta a cambiar di fede , o esser

violata da un cristiano, estinse nel fratello ogni senso di pie-

tà !... e di sua mano la uccìse. »

Questo fatto porse argomento a un he\ quadro del messinese

Dario Querci, professore di Disegno all'Accademia di S. Luca

in Roma, il quale quadro rappresenta Ihrahim che uccide sua

sorella. Vedi Pitrè, Di alcuni nuovi dipinti di Dario Qiierci (Pa-

lermo, Di Cristina, 1867), pag. 10-11.
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CGXXIV.

La Grutta di lu Pizzu Beddu.

A tempu eli li Saracini ficiru sta granni gratta nni la

cuntrata di lu Pizzu; e siccuomu era sta gratta la prin-

cipali rìsidenza (li li Saracini, chi tutti li megliu tisori

clfavianu raiiimucciavanu ddà , si dici chi esisti ancora

sf oru ammucciatu , chi nun si può pigliari
,
pricchi jè

guardata di li spirdi 'n forma di crasti K Pricciò 'ntra la

billizza di lu munti e 'ntra li stissi tisori chi faóru ara-

mucciati ddà, cci dicinu Pizzu Bellu,

Casteltermini ^

^ Pricchi, ecc. perchè è guardata dagli spiriti che sono sotto forma di

montoni.

^ Raccontala da Vincenzo Palermo, e fatta raccogliere dal Di Giovanni.

La tradizione si riattacca aU'altra col titolo: Curaggiu Don Menna !
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ccxxv.

Lu pedi d'aliva di lu Capitanu.

'Nta li chiusi di lu Burgeltu cc'è uq pedi d'aliva cliia-

matu Capitanu; e dicinu pirsuni antichi chi Thannu vi-

stu , chi la notti 'nta ssu locu cci cumpari un catalettu

c'un mortu cu quattru torci a ventu addumati, e quattra

chi lu portanu di 'n coddu, e fannu avvidiri chi lu stannu

purtanuu a la Chiesa cu Credu e accumpagnamentu di

mortu. Vonnu diri ca stu mortu è un Capitanu chi a

ttìmpi antichi Tammazzaru ddocu, e pirciò si chiama Va-

Uvu Capitanu,

iN'àutru mi cuntau ca ^nversu menzannotti si truvau a

passari di st'alivu-capitaniu, e vitti un versu d' un utru

chi si cci arruzzulava appressu 'nta li pedi K Spavintàn-

nusi tuttu, cafuddannu sempri a st'utru c'un pezzu di li-

gnu, e mai putennu curpiilu, viaggiava sempri pi lu so

viaggiu accumpagnatu sempri di st'utru finu a petra Pur-

gasi ^ Ddocu cci cafudda Vàutri dui vastunati cu lu li-

gnu, e Putru cci spiriu di davanzi , e nun lu petti vi-

diri cchiui.

Borgetto ^

^ E vitti eco. E vide una specie d'otre che gli rotolava di dietro.

* Esteiìsione di terreno a pochi eliometri dairOlivo Capitano,

^ Raccontatami da Vincenzo Rappa.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. IV.
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CCXXVI.

Lu pizzu di Marabedda.

Cc'eranu du' frati chi jianu a fari ddisa ^; si chiania-

vanu luttidui Marabeddi. Mittènnusi a sciarriarisi 'n capu

sta muntagna, un frati curpisci all'àutru frati e lu sdir-

rubba di lu pizzu appinninu. Chiddu si prisuiju ^; la Giu-

stizia dipo' lu pigghiau e cci fici la cunnanna chi miri-

tava. Di ddocu uni vinni ca ssa muntagna si chiama hi

Pizzu dì Marabedda.

Borgetto K

VARIAxNTI E RISCO.NTRJ

In S. Giuseppe Jato sotto questo stesso tìtolo mi è staio rac-

contato che Marabedda (negh atti pubblici antichi detta Maria

Bella) era una donna bellissima, la quale saliva la montagna a

cavallo per andare ai suo castello.

È probabile che tanto questa quanto la tradizione del testo

siecio trasformazioni d'i cosa che riguardi i' antico castello di

Marabut.

^ Fari ddisa, raccogli<Te umpelodesmo.

* Quello si fuggì, cio« si rese l.itilanle.

^ Racconta (ami da Vincenzo Rappa.
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CGXXVII.

La inuntag:ha di la fera.

Sta muntagna di la fera sì trova supra lu feu dì la

Guastedda *. Ora cc'era un vistiamaru, chi guardava Par-

mali, e senti 'na specia di festa, 'na musica, canti e balli,

sònira
,
giannetti , chi paria ca stavanu partennu ca fa-

cianu la cursa , caramilara ca vinnianu tutti sorti cosi

duci ^ e cci parla un spittaculu vidiri sta festa 'n capu

la muntagna. S' avvicinau sbaguttutu ^ ca vidia tutti stì

cosi e 'un avia dinari p'accattalli. Apprittatu da un vin-

nituri p' accàttarisi sii cosi , dissi ca 'un avia dinari di

'n coddu \ Arrispunniu unu di li vinnitura: — « Cercati

li sacchetti, ca l' attrovi li dinari. » S'ha circatu li sac-

chetti e s'ha truvatu cincu grana e ha accattatu cincu a-

ranci. Prijannusi di st'aranci 'nta la sacchetta, curriu nni

lu so patruni, e cci cunta lu fattu di la festa , e ca 'un

avia dinari e si truvau cincu grana 'nta la sacchetta , e

s'avia accattatu sti cincu aranci. Lu patruni, maliziusu,

si li fa vìnniri, e cci li paga un tariolu Funu, e n' atra

"^ II feudo di Guastella, proprietà di Antonio Di Stefano Barone di San

Lorenzo, nel feudo Bommarilo rimpeito Jalo.

^ Ora ce'era uti vistiamaru ecc. Or v'era un guardiano di bestiame, che

custodiva animali, e udì come una festa, musica, canti, balli, suoni, gian-

netti (cavalli da corsa) che parea stessero per partire per la corsa, ven-

ditori di cannamene, che vendeano ogni sorta di dolci.

^ S'accostò sbiigotlilo.

^ Disse che non avca quattrini addosso.
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pocu di dinari cci duna pi jirisinni a'ccattari lu restu.

Quanta junci supra h muntagna , e nun trova cchiù né

musichi, né canti, né frutti, né nenti, pirchi s'avia livatu

la sorti iddu stissu.

Ora ^ ogn'annu, a li 23 di lu misi di giugnu, si senti

sti musichi e stu gran fìstinu'n forma di 'na festa di

paisi e tuttu chiddu chi vinninu è oru ^ Sti cosi però

li senti cu' \m nni sapi nenti , cu' è a tirrena virgini,

pirchì coma lu sapi 'un senti cchiù nenti.

Borgetto K

VARIANTI E RISCONTRI

In una versione che ne ho raccolta in S. Giuseppe Jato si

dice che in questa montagna la notte di S. Giovanni, a nriez-

zanotte in punto, a lume di luna, si tiene dalle magare una

gran fiera di ogni sorta di frutta d'oro falso. Bisogna salirvi

di corsa (la montagna è altissima) e vi si vanno a comprar

delle mele, delle arance ecc. Ogni cosa diventa d'oro fine

se si giunge a lume chiaro di luna e in un dato momento.

^ Ora, or.

* E tutto quel che vendono è oro.

• Raccontatami da Vincenzo Rappa.
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CGXXVIÌI.

Li vèrtuli di la muutagna di la fera.

A lu latu di Pàtra parti di la muntagna di la fera cc'é

'ncantatì un paru di vèrtuli di munita d'oru, vèrtuli di

Frizzi \ e pi putirisi pigghiari cc^èni tri migghia dì via

distantì: du' migghia di chianura, e un migghiu di mun-

tagna. Havi a purtari un bìccheri d'acqua china, p'ansi-

na ^ a ddu piintu ca si trovanu li vèrtuli senza fàrinni

jittari nudda sbrizza \ E allura si sbanca stu bancu di

dinari.

Gei pò spuntari unu a'cchianari stu bìccheri d' acqua

chinu senza jittàrinni 'na sbrizza?

Borgetto *.

VARIANTI E RISCONTBI.

In altra versione di Borgetto, queste bisacce incantate stanno

dentro una grotta e appese a una pertica insieme a un fucile,

una giberna e altri attrezzi da caccia.

La tradizione che un tesoro nascosto e incantato, il quale

si può solo vincere con lo stesso mezzo dei bicchiere d'acqua

portato ben colmo in palma di mano per tutta la salita, corre

in Palermo , e sì riferisce a una grotta del Monte Pellegrino,

detta Grulla di lu tìsoru,

^ Vèrtuli di P\-izzi, sono specie di bisacce di felpa che si fanno in Prizzi.

* P\iitsina pi 'risina o p'afflna, fino a.

3 Sbrizza, goccia.

* Raccontatami da Vincenzo Rappa.
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CCXXIX.

Lu Pizsiiir di li tri frati.

Lu Pizza di li tri frati si trova a Pralti, ch'è un feu

di lu Burgettu. Truvannusi tri frati chi jianu a cògghiri

minestra cu lu saccuneddu a la spadda e lu cuteddu a

li manu ^; avianu un pezzu di pani per unu, e si sciar-

riavanu cu' si Pavia di raanciari primu. S' arrabbiavana

tutti tri di 'na parti e n'àutra, e cuminciaru a bistimiari.

Allura lu Signuri li fìci addivintari tri bàusi ^ cu li sac-

cuna a la spadda e li cutedda a li manu. E cu' li guar-

da di vicinu, vidi ca parinu veru tali e quali com'eranu

quannu addivintaru di petra, unu cchiù granni, unu cchiii

nicareddu e unu cchiù nicu.

Borgetto ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Carlo Brundo, Raccolta di Tradizioni sarde, fase, 'i" (Caglia-

ri, tip. Timon, 1873) nella Nave impietrita riferisce ehe nelle

parti marittime dell' Ogliasta, nel seno di S. Gemiliano, è uno

scoglio comunemente appellato Sa nai ammarmurada, che il po-

polo dice essere stato una nave turchesca la quale approdando

a quei paraggi offese siffattamente i cristiani e un simulacro

della Madonna che fu subito convertita in un macigno a forma

di nave.

^ Essendo andati questi tre fratelli a raccogliere eri aggi con il sacco

alla spalla, e il coUello alle mani.

2 Tri bdusi, tre balzi, tre grandi massi.

^ Raccontatami da Vincenzo Rappa.
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Lu bancu di Ddisisa K

Lu bancu di Ddisisa è un tisoru chi si trova iila li grulli

di lu feu di Ddisisa. Guntanu rantichi ca cc'è un gran mas-

senti di dinari ^ di munita d'oru e d'argentu, e ccf è chi

li pigghia 'un trova cchiù la porta di nésciri. Ora certuni

vulennu pruvari si putevanu nèsciri, s' hannu pigghialu

'na munita d'oru e 'un hannu pututu nèsciri. E s'hannu

pigghiatu lu crapicciu di fari agghiùttiri ón cani 'na munita

di chisli dintra 'na muddica di pani, e stu cani 'un ha

pututu nèsciri. E tannu ha nisciutu stu cani quannu ha

jutu di corpu % ed ha jutu puru la munita.

Pi sbancari stu gran Bancu di Ddisisa vonnu diri l'an-

tichi ca cci voli tri Santi Turrisi * di tri capi di regnu;

dipo' pigghiari 'na jimenta bianca, ammazzalia e livàricci

lu campanàru ^Chistu si l'hannu a raanciari a frittedda ®

ddà dintra, dipo' s'ammazzanu a li tri Santi Turrisi, e lu

bancu si sbanca.

^ Questa collina, nel cui seno soii queste grotte sotterranee, è coverl;i

dalle rovine d'un castello arabo. Vedi nella Rerum arabicnrum quae ad

hlstorianì sìculam speciant ampia Colled lo di R. GKEGORio(Pan., MDCGXG)
la Skiliae Descrìptio ex Geographla Nubiens>.

^ Una gran massa di danaro.

•'' E allora questo cane è uscito quando ba evacualo.

* Ci vogliono tre che si chiamino Santi Turrisi.

* Poi toglierle le interiora.

® Queste interiora se l'hanno a mangiare a frittella.
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lÀ banchi cchìù nnuminali sunna tri : Rocca (TAntedday

Ddisisa e la Grutta di Re Cuccù ^. LuRe Turcu dumanna

sempri:— «Su' sbancati sti tri banchi? » Dici:— «No. »

— « 'Nca la Sicilia è ancora povira ^ »

Borgetto ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Riferisco qui appresso, sebbene quasi la stessa, la tradizione

sulla Bocca d'Antedda o d'Anteddu, come udii dire a Camporeale;

ed intanto ecco qui una tradizione simile sul

Pizzu Gaddu.

'Nta lu prìmu pizzu di sti muntagni ce' è un pirtusu, e di

ddocu si sciniii pi jiri a spignari un gran bancu di dinari chi

cci su' sarvati. Ma comu unu s' ha jincutu li sacchetti di di-

nari va pi nèsciri e nun pò , ca lu pirtusu si trova chiusu.

Dici ca certi voti ha successu ca comu unu si trova cu li sac-

chetti belli chini si cci abbenta un cani nìuru pi fàricci jittàrl

tuttu , e tannu lu lassa quannu chiddu ha jittatu sina all'ur-

timu granu. Allura pò nèsciri.

S. Giuseppe Jato e Camporeale ^.

Come si vede, qui è aggiunta la circostanza del cane nero.

Ecco intanto un'altra versione sopra

Lu Bancu di Ddisisa.

Stu bancu è 'nta 'na grutta e cci su' tanti càmmari, ma tanti

^ Re Cucca, è una grotta in una collina tra Parlinico eSicciara.

^ Cfr. V. Di Giovanni, Cronache siciliane, note alla Cronaca di Fra Si-

mone da LeiUini.

^ Racconlatami da Vincenzo Rappa.

* Da persone di quei due comuni.
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tanti.... 'Nta l'urtima di sti càmmari cc'è unu assittatu 'n sog-

ghia cu 'na cannila 'rnmanu. Comu si (rasi cc'è unu chi sona

lu tammurjnii , e comu trasi s'havi a jiri a pigghiari !a can-

nila chi cci proj chiddu di lu sogghiu. Si si la pigghia, lu ti-

soru è sbancatu; ma si nun è pronta a pigghiàrisi sta cannila

arresta ddà pi pignu. Pò essiri ca chistu si cala a pigghiàrisi

li dinari, ma è tr.ttu tempu persu pirchì 'un pò nèsciri cchiù.

Borgetto *.

A proposito de' mezzi necessari ad aprire i tesori di Ddisisa,

in Camporeale mi e stato detto che : « Chistu è lu cchiù gran

bancu di l'antichità, e li scupittati hannu a vùgghiri pi sban-

cari stu bancu. »

Tradizioni simili a questa ve ne hanno molte in Sicilia, non

escluso anche Palermo, ove corre la frase circari la truvatura

a la petra di la Gaipa, nata dalla credenza che nelle caverne

della Pietra della Gaipa, luogo presso lo scogghiu di mustaz-

Zola a Romagnuolo (tra Palermo e Acqua de' Corsari), sia in-

cantato un tesoro (vedi quel che ne scrive il Villabianca, 0-

puscoli palerm. voi. XVI, Palermo d' oggigiorno, voi. 11, pagina

124, ms. della Biblioteca Comunale), ed ove corre anche popo-

lare la Grulla di lu tisoru alla spiaggia sotto Monte Pellegrino,

ricordata pure dal Villabianca (op. cit. pag. 117).

Degli occulti tesori o tesori incantati del volgo fa cenno \o

stesso autore, Opusc. pater., voi. I, DissertazioneV Delle anti-

che mete e prezzi dei generi del Regno di Sicilia e delti pesi e

misure, pag. 12 e seg, (ms. Qq E 77 della Biblioteca Comunale).

A' tempi del Villabianca correa in Sicilia ms. un libro tradotto

dal greco detto la Scrittura dei tesori, lavorato
,

per quanto

credevasi, da alcuni greci di Costantinopoli.

Vedi pure Aprile, Cronol. sicil. cap. 16 pag. 60, e. I; e Mois-

GiTORE, Sicilia ricercata, voi. ì, cap. 59, pag. 200 e seg.

^ Da una fante.
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CCXXXI.

Eocca d'Antedda.

Cuntanu li genti ca ce' è 'na gratta cu 'na porta co

'na gran quantità di grana, a Rocca d'Antedda. Pi pig-

ghialla, dicinu ca comu tràsinu, a lu nèscirì 'un hannu

pututu nésciri echini. Pi nèsciri, li dinari vonnu sangu.

Lassannu li grana, allura si trova la porta di nèsciri. E
hannu fattu prova di purtàrisi lu criscenti ^ e li cani,

pri sii dinari raitUriccilli 'mmenzu lu criscenti e daric-

eillu a mangiari a lu cani; ma lu cani 'un ha nisciutu,

sulu chi quannu ha dipusitatu li dinari ch'ha agghiut-

tutu.

Tri sunnu li banchi di la Cicilia:, Rocca d' Antedda

,

Munti di Rosa e Bancu di Ddisisa. Lu Gransignuri di Cu-

stantinòbuli ^ sempri dumanna pi vìdiri siddu hannu

sbancatu sti dinari, e quannu senti ca nun l'hannu sban-

catu, dici : — « La Cicilia è povira ! »

Salaparuta ^.

VARIANTI E RISCONTRI.

Vedi lu Bancu di Ddisisa e le sue Varianti e Riscopri. La

dimanda e la sentenza del Sultano di Costantinopoli è comune

anche nella stessa tradizione e si può raffrontare con la con^

chiusione della tradizione CCXVI : Li Diavuli di la Zisa,

1 Criscenti, lievita.

' Il Sultano di Costanliriopoli.

^ Raccontatami da Carlo Loria soprannominato Bònchiaro.
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CCXXXII.

La muntagna di Santu Cuonu.

Santi! Cuonu di Pulizzi è 'na inuntagna di li Madunii

e si chiama accussì pi essiri dintra Raccuonu ^ cu la

mazza chi guarda la truvatura. Sta munlagna havi 'na

porta di lignu tutta furriata d'ariéddura ^ e pi l'esperien-

za chi hannu avutu Tantichi si grapi ogni sett'anni a lu

Jòvidi Santu 'nfinu a quantu dura lu Passiti a la Matrici

di Pulizzi.

A lu mumentu chi si divi apriri cala 'na nigghiazza %
e jinchi tutta la muntagna e ddi cuntorna pi quantu ai-

menu ognunu si spaventa di dda gran scuria e nun sapi

cchiù dunni si trova.

Dintra sta muntagna ci sunnu setti càmmari oscuri

sutta terra, unni ci sunnu li munzedda di li dinari. 0-

gnunu ch'è curaggiusu pò jirisilli a pigghiari, ma si havi

a mettiri a cura * di lu tiempu chi forma li sett'anni; e

doppu di chissu divi stari avirtenti di lu mumentu chi

s'apri la porta pi accussi essiri guagghiardu a scippari

la mazza ^ a Raccuonu pi stari sicuru a nun si chiudiri

cchiù la truvatura e 'un muriri ddà dintra. Sìddu a Rac-

^ Raccuonu, forse Be Comi, secondo la tradizione volgare è una statua

di marmo che trovasi sotto questa montagna.

2 Tutta girata duellerà.

3 NigghUizza, pegg. di neggìva, nebbia.

* Ma dee badare.

* Per cosi esser gagliardo (pronto, sollecito) a toglier la mazza.
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cuonu nun si arriva a livari la mazza, allora si sta co

cirtizza ca la travatura a la fìnuta di lu Passiu si chiudi,

e cu' è dintra resta dintra.

Stu tisoru si dici ca si Pavissiru fatta mettiri Tantichi

Re , li quali pi stari sicuri ca nun si V hàvi a pigghiari

nuddu ci misiru pi guardianu a Raccuonu, ca cu la sula

prisenza chi pari chi vulissi dari mazzati, fa spavintari a

li genti.

'Nta sta muntagna c'è lu 'ncantisimu, e perciò unu chi

arriva a carricari li dinari a la nisciuta, siddu havi a

turnari arrieri, havi a lassari un pignu pi quanta almenu

putissi vidiri si la furtuna è so , e accussi senza toppa-

liari la porta, Raccuonu, ca sapi la tuttu, ci putissi grà-

piri e ci lassassi purtari la tisoru. Ma si a lu cuntrariu

arriva lu arrieri a la muntagna trova lu pigna ddà, e la porta

nun si apri, allura nun divi fari risislenza, pirchi è si-

gnu certu ca la furtuna 'un è d'iddu, ma di àutru.

PoUzzi K

^ Raccolta dal signor Vincenzo GialouL' .
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CGXXXIII.

La Eocca di lu Pizziddu.

Vicinu Gammarala cc'è la rocca di lu Pizziddu, ca è a

forma di muritagna ca cci sunnu ficudinia e fastuchi K

Chissà è 'na muntagiia ricca: cci sunnu trisori , tantu è

veru ca 'na vota vinni un Griecu di Livanti , ca cu sta

sintura ^ di sti trisori li vulia pigliari. Si fici amicu d'un

cammaratisi, e cci dissi: — « Nn' ha' curaggiu ca ti fazzu

arricchiri ?» — « Si. » ~ « Camina cu raia. » Jeru a lu

Pizziddu
5

piglia' un librazzu e 'na cannila niura \ cu-

mincià' a lejiri, s'aprì' ddu pitruni e truvà' ddu trisoru.

Si pigliaru stu dinaru e si nni jeru a la casa. Lu ma-

gàru cci dissi a lu cammaratisi: — « Nun cci turnari

sulu sa' ! masannò cci appizzi la vita. » Lu cammaratisi

cci gustaru li picciuli e cci turnau, cugliu la squagliumi

di la cannila *, e fìci 'na piccìlidda cannila \ dissi ddì

palori di lu Mau, e s' apriu la petra di lu Pizziddu. Lu

viddanu 'ncuntenti % nun taliava ca la cannila jiascun-

chiennu '^; comu s'avia purtatu du' sacchi ranni, avanti

^ Ca cci sunnu ecc. e vi sono (vi crescono) fichi d'India e pistacchi.

{Ficus Opuntia e Pistacium di Liiin.)

* Con questo sentore (del tesoro ijicantato),

^ Prese un librone (di magia) e una candela nera.

* Raccolse quel che era squagliato e sgocciolato dalia candela di cera

nera.

5 E fece una piccola candela.

^ Il villano incantato, non contento.

'' Vedeva che la candela andava venendo meno squagliando.
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chi rinchìu, la cannila s'astutau. La petra si chiuìju, e

ristau ddà jintra. Nun putennu cchiù nèsciri, di la rab-

bia si rusicau 'na tappina K

Ora pi puliri pigliari stu trisoru di la Pizziddu cci voli

ca un cavaddu a tutta cursa caminassi grigna grigna di

la rocca sina a la punta ^; e allara lu 'ncatisimu si livas-

si, e fussimu tutti ricchi. Stu cavaddu 'un s' ha pututu

truvari, e semu tutti minnuni K

Cammarata *.

VARIANTI E RISCONTRI.

L'impossibilità do' mezzi necessari al disincanto dei tesori è

comunissima nelle tradizioni di questo genere. Vedi le nostre

CGXXII, ccxxviii; CCXXX, CCXXXb CCXXXVII.

^ Si rose una pianella.

^ Ci vuole che un cavallo a tutta corsa monti sulla cresta della rocca

sino alla punta della rocca stessa.

^ E siamo tutti minchioni.

* Raccontato da Pietro La Piana.
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CCXXXIV.

La GMsulìdda di lu Sarvaturi.

Vicinu lì muntagni di li Madunii , c'è a Palizzi 'n'àu-

tra muntagna chi nuì chiamamu S. Cuonu. Sta muritagiia

si grapi ogni sett'anni, e all'ara giusta di lu Pàssiu, a lu

Velinari e Santu matina. ^ 'Nta sta muntagna cc'é la tru-

vatura, e vulennu unu 'na vota pigghialla, ci iju alPura

giusta, primu di dirisi lu Pàssiu a lu paisi. Arrivau e

truvau la porta aperta. Lu viddanu vitti ca Tura era

appuntu pi putirisi arricchiri: trasiu,e siccoirm sapia 'n-

soccbi avia a fari, lu primu chi pinsau fu di jiri a liva-

ricci la mazza a Santu Cuonu, lu quali la lassa di li ma-

nu sulu a lu lerapu di lu Passiu, Ci la scippau, e ci la

pusau 'n terra. Ddà sintiu tanta battana di tanti chi stra-

scinavanu catini di luntanu. Iddu si misi a pigghiari li

dinari, e li misi ni li visazzi pi carricalli a li vestii chi

tinia fora.

Ci li carricau a li muli, fici rivirenza a Santu Cuonu,

e si pigghiau la retina pi jirisinni. Pigghiannu la via di

lu paisi, si tuccau e vitti ca ci mancava la burritta, Pavia

pusatu ddà pi lu gran rispettu chi si divi fari a Santu

Cuonu.

Lu viddanu., nun ci vulennu appizzari la burritta, ar-

rigirau, lassau li vestii ddà davanti, e trasiu arreri. Misi

a caminari ddà dintra pi circari la burritta, e si pirdiu

^ La mattina del Venerdì Santo.
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cldà. Circava poi la- porta , e min la vitti cchìù, pirchì

Santu Cuonu ci Tavia cliiuduta giusta appunta pirchi avia

fìnutu lu Pàssiu di la Matrici.

La viddanu si lu critti ca la mutivu era chissà, e si

vitti persa, vidennusì ca ccliiù nun putia nèsciri, e avia

a muriri. La puvireddu poi morta pi morta si misi a fari

prighieri a Dia, e ci prumisi ca si la libirava, e la facia

nèsciri, iddu avia a fabbricari 'na chiesa ddà 'n facci a iu

noma di la Sarvaturi, Lu puvireddu poi, pi vuliri di Dia,

s'arriscidiu la sacchetta \ e truvau ca avia 'na sferra vec-

chia di cuteddu; la pigghiau e taliava li mura pi vidiri

siddu putia fari quarchi purtusu pi nèsciri. Tintau, e cu

la sferra accuminsau a rascari la muru, e lu mura si ni

vinia pizzuddi pizzuddi. Arrivau finalmenti a fari un pur-

tusu quantu iddu si ci putia 'nfìlari, e nisciu ringraziannu

cuntinuamenti a lu Signuri.

Li dinari chi avia lassata fora li truvau tali e quali :

sì li pigghiau cu tutti li muli, e si li purtau, tutta cuo-

tenti a la paisi. Doppu |orna , coma iddu avia prumisu

ddà 'n facci ci liei fabbricari la Chisulidda di lu SarvaturL

PoUzzi'Oenerosa ^.

^ Si fregò la lasca.

* Raccolta dal sig. Vincenzo Gialongo.
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La Petra di li setti Muli.

'Na vota viaggiava un vurdunaru ; e purtava cu iddu

setti muli earricati di frumentu. Juntu chi fu ni li mun-

tagni di Pulizzi ci scuntrau un Rimitu di la Chiesa di la

Pietà, chi ci addumannau la limosina. Lu vurdunaru, ca

nun cridia né a Diu né a Santi, ci fici la nigativa, e an^i pi

junta ci fici maltratti, Allura ddu bonu servu di Diu spin-

giù Tocchi a lu Gelu, e Tarraccumannau a lu Signuri!

Chi vidistivu già ? Si lassau jiri di la cima un pezzu di

muntagna, e carruzzannu scacciau ^ a iddu e a li so' setti

muli earricati. Doppu tempu alcuni genti chi jianu pi Taf-

fari so' a li jardina vicini, vidianu ca lu vurdunaru facia

arrisuscitari li muli earricati di frumentu, e si ccì mittia

a cavaddu. Cu li manu spingiuti * vidianu ca iddu a ca-

vaddu stissu circava di cogghiri di l'arvuli li frutti chi

pinnevanu. La petra è granniusa, e tutti la chiamanu an-

cora La petra di li setti muli.

Polìzzi'Generosa ^

^ E rotolando schiacciò.

^ Con le mani alzate.

^ Rao. olta dal sig. Vincenzo Gialongo.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle Voi. IV.
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CCXXXVI.

La Crèsia di la S. Nunziata.

'Na vota 'nlra stu nuostra paìsi cederà un galantomu

,

riccu abbastanti, ma viziusu e malandrinu. Stu fattu a

galantomu , doppu aviri passatu la giuvintuti ammenzu

li vizii, e doppu aviri fattu chianciri tanti fìgghi di mam-

ma , finarmenti si fici vecchiu e cu la vicchiaia missi

siennu.

Visti ^ allura ca Tanni ci pisavanu supra li spaddi e

pircìò accuminzò prestu a pinsari pi Tàutru munnu. Ac-

cuminzò a diri rusaria e patrinnóstra; a sentiri e a fari

diri missi a monaci e a parrini, a fari limosina, 'nta 'na

palora, quannu visti ca 'un' avia cchiù chi scamintari ^,

pinzò di fabbricari 'na Criesia e ddà mettiri puru 'na spe-

cii di Monasteriu : sta Criesia la vutò a la Matri Santa di

la Nunziata.

'Ntantu si nni vinni cummari Murtidda, e, bona notti

a li santi ! 'Mpirò nun passò tantu assai ch'iddu muriu,

chi un pizzuddu cchiù sutticedda di ssa Criesia \ giustu

unni lu tirrinu * si sprufunna e fa dda sorta di vaddu-

^ V^isti per vita, vide.

* Qnando vide che non avei più che fare. Scamintari, che altrove di-

cono sprìmìnlari, splrlmintari, sperimin tare, mettere in campo.

^ Intanto venne comare Morie, e buona notte a' santi ! (cioè ;, e fini,

tutto). Però non passò molto dopo la sua morte che un po' più soito di

questa chiesa.

* Proprio, precisaaiente nel terreno {tirrinu por tirrenu, come si'

rinu per slrenu.)
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nata ^ unni mancu cci posanu li corva; la genti chi stava

vicina di casa, vidia 'ntra la stati e 'nta lu piernu di lu

càudu ^ passiari pi supra ddi sdirrupuna un uomu 'ntab-

barratu 'nsinu a la punta di lu nasu , chi mai si sidia

,

mai stancava, ma sempri spassiava e spassiava 1

Sia maPurabra si facia puru vidiri di notti e di varii

manieri. Quannu cc'eranu timpiesti di vientu e Tacqua
,

ammenzu a lampi e trona, si jittava pisi pisi \ iddu si mu-

strava a quarchi poviru viddanu chi pi forza avia a ca-

minari a chidd'ura e cu ddu timpurali, supra un cavad-

dazzu nìuru cchiù di la pici, cu li capiddi tisi tisi supra

la frunti vistutu tuttu di russu cumu nu scarlatu chi fu-

jennu a tutta scappata supra ddu cavaddazzu, vummicava

di la vucca fuocu, fumu e faiddi *.

Certi vuoti, pùa, cumparia cumu un crastazzu cu li

corna deci parma 'nturciuniati ^ tant'àutri cum'un cani chi

alluccava ; 'nsumma nun lassava viersu e maniera di

fari scantari la genti, e st'aniraa addannata tutti cridianu

ch'era Tanima di ddu fattu a galantomu chi avia fattu

fabbricari dda Criesia, e quannu passanu di ddà, si fannu

sempri lu signu di la cruci e si raccumannanu a la Ma-

donna di la Nunziata pi nun vidiri dda brutta maFumbra.

Lipari ^

^ Vaddunala, va.\\on ala, Yàììdilà,

' Vidia ecc. Vedea nella stale e nel perno (nel centro, nel fìtto) del caldo.

•'' L'acqua si jittava pisi pisi, in Pai. l'acqua cadeim pisnli pisuli, l'acqua

cadeva a rovesci.

* Vomitava dalla bocca fuoco, fumo e faville.

^ Alcune volle poi (pùa) compariva come un gran becco con le corna

dieci pulmi (lunghe) attorcigliate come un cane che attendeva pane.

^ Raccolta del sig. Salvatore Amendola e favoritami dal prof. Letterio

Lizio Bruno.
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GCXXXVII.

La Turri di S. Brancatu.

A Pulizzi c'era 'na turri, aliata propria di la Chiesa di

S. Brancatu. Dintra sta turri ci abitavanu li spirdi, pirchi

dici ca n'avianu avuta 'spirienza; pirciò nuii sulu ca din-

tra ssa turri 'un ci trasia nuddu, ma chi manca ci vulia-

nu accustari di fora. 'Nca 'na vota si juncieru tanti pic-

ciuotti, e facianu discursu tra iddi di cui si sintia lu echiù

curaggiusu. Fra Tàutri uri picciuottu dicia ca iddu ni vulia

centu di tutti iddi, ca s'avia truvatu tanti voti a dari

provi di lu so gran curaggiu. — « Va beni, ci dissiru tutti

ràutri, 'nca giacchi tu ti sienti lu cchiù curaggiusu, tutti

quantu siemu aviemu a mettiri 'na scummissa di dinari,

e sta scummissa Tavia a vinciri chiddu chi trasi dintra

la turri di S. Brancatu. » — « Va beni, sugnu prontu a

jirici iu la prima, ci dissi ddu picciuottu chi si cridia lu

cchiù curaggiusu, Dipusitamu parò li dinari di la scum-

missa; 12 tari Funu. » — « Va beni, ci rispusiru tutti Pàu-

tri, ma nui cuomu ni accirtamu si tu veramenti ci trasi? »

Allura pinsaru tutti d'accordu ca lu signali duvia essiri

chiddu di chiantari un chiuovu 'nta un muru di la tur-

ri. 'Nca allura lu picciuottu dissi si e ci dettiru un gruos-

su chiuovu pi accussi jiri a fari la prova. Chiddu si li-

cin^iau cu tutti e si ni iju. Arrivatu chi fu 'nta la turri

pigghiatu di curaggiu, acchianau li scali, e si ni iju 'nta

lu 'nternu di la turri. Era tardu, e cc'era macàri ti-

muri a stari dintra la turri. Lu picciuottu primu di chian-
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tari lu chiovu 'nta lu muru si guardava davanti e dar-

rieri pi vidiri cu' era chi avia a vèniri pi livàricci la

vita. Cu rummri di la notti già si accuminzau a guasta-

ri la fantasia, ma jirisinni senza aviri fattu nenti nun lu

vulia fari, pirchi vasinnò ci appizzava li dinari di la scum-

missa: e pirciò circava di allèstlsi pi poi jirisinni currien-

nu. Lu chiuovu pi chiantallu a lu muru si lu misi 'nta la

manu manca e la petra chi avia pigghiatu pi chiantaliu, a

la manu dritta, e siccuomu si misi 'n facci di lu muru

dunni chiantava lu chiuovu, ma vutatu, cu la primura

spirtusau la punta di lu cappuottu senza addunarisinni.

Finennu di chiantari lu chiuovu, cent'anni ci paria di jiri-

sinni, ma quali fu lu spaventu quannu si vidi tèniri pi

lu cappuottu ? Allura ci parsi ca eranu li spirdi chi lu

tinianu pi un lu fari nèsciri cchiù, e pi ammazzallu. Tutta

lu curaggiu ci flniu allura, e tantu fu lu scantu ca cadiu

ddà stissii muortu. Jamu ora airamici ca nun lu vittiru

vèniri cchiù: ci paria un scherzu chi chiddu ci vulia fari

pi faricci vidiri lu so curaggiu, e ca nun si scantava di

stari ddà dintra. Quannu puoi "appuraru beni ca a la casa

pi du' jorna 'un si ci avia arricugghiutu, e li parienti

stavanu cu 'ntisa, allura cùrrieru tutti pi vidiri si fussi

dintra la turri. Vannu ddà e lu trovanu stinnicchiatu

'n terra, cu la punta di lu cappuottu 'mpintu 'nta lu mu-

ru. Allura si 'mmaginaru quali fu lu mutivu.

E chissà è la Turri di S. Brancatu.

Polizzi Generosa,
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VAPifANTI E mSCOx\TR[

La medesima tradizione corre in Palermo per la Turri di li

diavuli, fabbricato antico e di bella architettura della Guada-

gna presso Palermo. — Piola, Dizionario delle strade di Palermo,

pag. 45-46 scrive : « Corre una antica tradizione su questa

torre, di un tale che di notte per iscommessa andò a piantare

un chiodo nella parete d'una stanza interna di quest'edificio;

che poi rimase attaccato e si credette ritenuto dai diavoli. »
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CCXXXVIII.

Lu Pizzareddu ^.

Lu Pizzareddu è 'na muntagna vicina Capaci. Cc'eranu

a tiempu li Turchi, e lassàru ddà un quaturnu ^ chinu di

munita d'uoru; a cu' cci va a mori, si spigna sta truvatu>

ra. Ora a discursu % si unu cci va a'mmazza a n'àutru,

va a spigna stu quaturnu. Ddà nna la truvatura cc'è scritta

sta cuosa 'nta 'na pietra. Cu' è chi si puorta e va a'mmazza

a n'àutru?....

Dduocu cci vannu a'bbìanu li piecuri e li vistuola, pir-

chi a muntagna *. 'Na vuota un picciriddu si scantau ca

cci cumpariu unu cuomu un fratellu ^ e cci java pi dap-

priessu. Lu picciriddu si nni fuiju; e lu fratiellu ci iju pi

dappriessu. Lu picciriddu junciu a li casi, e lu fratiellu si

nn'acchianau supra un vàusu. E lu picciriddu cuntau ca

chistu prima si fici cani, poi corvu, e poi spiriu. E dici

ca iddu lu chiamava pi abballar! cu iddu; e si lu picci-

riddu cci java, forsi ca si spignava la truvatura.

Capaci ^.

* Pizzareddu, clim. di p-zzu, qui punta, estremità, o acume di mon-

lagna.

* Quaturnu, coturno.

* Ora, per modo d'esempio, pula il caso.

* Dduocu ecc. Costi (quivi) avviano le pecore e le vacche , perchè è

verso la montagna.

^ Gli comparve uno come se fosse un frate laico.

^ Raccontatami da Angela Smiraglia.
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CGXXXIX.

La stràmula di lu corvu-

Sta stràmula é 'na piccula brivaturedda \ unni cci vannu

a vivili li corvi , e tutti sorti d'aceddi
,

pirchì quannu

chiuovi si cci arricogghi Pacqua. Sutla di sta stràmula cc'è

'nà grutta, ca cc'è vurdicatu un santu ciacerdutu ^ Dici

ca Tammazzaru a tiempi antichi li Saraclni : pircM iddi

ammazzavanu a cu' era era, senza piata.

Capaci '.

^ Brìvaiuredda, dim. di brivatura, abbeveratoio.

* E vi è sepellito un santo sacerdote.

' Raccontata da Angela Srairaglia.
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La muntagna di lu Eaja.

A la muntagna di Raja cc'é un bucu, e ssu bucu è tag-

ghiatu tattu a garba di sorfàra ^ Li porti su' di stu gar-

ba : 'na purticedda ogni tantu. Gc'èni comu un pezzu di

saja d'acqua ^; passannu Tacqua s'attrova 'na casa sdir-

rubbata, e poi, passannu la munlagna, Facqua è stimpata \
e cc'è 'na travatura, ca sunnu dinari di li Saracini.

Salaparuta K

^ E tagliala a forma di zolfaja.

^ V'è come un pezzo di canale d'acqua, Saja, gorj.

^ Stimpata, senza argine.

^ Raccontatami da Pietro Loria soprannominalo Banchi irò , il quale

conchiudeva cosi :

« leu cci trasivi un pizzuddu; si trasi vasciuliddu, poi è allu , a cur-

riluri. L'acqua è friddu un gelu. Poi 'un polli jiri cchiù avanti. »

Si sa da altri che vi sono entrati che nelle pareti del corridoio si tro-

vano di quando in quando come de' post di lumi , e vers > la volta ve-

stissi di fumo.
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CGXLI.

La sèggìa di lu turcu ^.

'Nta sta sèggia s'hannu travata ossa antichi e muniti.

Vonnu diri ca un turca ddocu era 'n qualità di Re, e

'nta ssa petra si cci assittava.

Salaparuta ^

VARIANTI E RISGONTai

A' piedi del Monte Erice è anche un luogo detto Seggm, ove

corre voce che si fermasse Giordano figlio di Ruggiero andando

contro i Saraceni di Erice verso il 1076.

^ Sèggia sedia.

* Raccontata da Pietro Loria, soprannominato Bònchiaro.
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CCXLII.

Lu Casteddu di Ficarazzi.

Lu castedda di li Ficarazzi è un casteddu anticu , e a

tempi antichi cci abitava lu Princìpi cu tutta la so 'sini-

blea \ Stu Principi cci acchianava a cavaddu
,
pirchì la

scala era 'na cosa bella assai, 'na cosa riali. Sutta lu Ca-

steddu cc'eranu e cci sunnu ancora li càrciari, e cci sta-

vanu tutti cliiddi chi lu Principi facia pigghiari ^ Quar-

chi vota però sti carzarati spirìanu e 'un si nni sapia

cchiù né nova né vecchia. Di 'na càmmara di chisti chi

sirvianu pi càrciari si java 'nta 'na càmmara scurusa ca

cc'era un trabuccu; comu lu puvireddu era purtatu nna

sta càmmara finia : dànnu * du' passi cci vinia menu lu

tirrenu , e cadia 'nta 'na gran fossa ca a lu funnu avia

tagghi di rasola, cutedda, punti;di pugnali, spiti,^cristalìu

lagghienti, e arristava appizzatu chiuvennu sangu di tutti

banni ^ Amaru cu cci 'ngagghiava ! Né ce' era piata pi

nuddu 1 Puteva essiri lu fìgghiu di Diu , forti chi lu

Principi si lassava scappari lu ventu di 'mmucca S la sin-

tenza s'avia a fari.

^ 'Simblea o [>iù italianamente 'semblea, ai?semblea , qui séguito , co-

dazzo.

* Sotto il castello v'erano e vi sono ancora le carceri, e vi stavano co-

loro che il Principe facea prendere.

* Dànnu, dando.

* Piovendo (mandando) sangue da tutte le parti.

^ Forti ecc. Appena che il Principe si lasciava uscire il fiato (il co-

mando) di bocca ecc.
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A tempi mei stu trabuccu lu chiujeru pirchì li tempi

'un portanu cchiù sti cosi; ora li genti hannii Tocchi a-

perti, e prima di fàrisi astutari d'unu di chisti cci hannu

a vidiri tutti li spicehia , e maceri 'un si scantanu d'a-

stutàrisi a iddi ^.

Accussì va la storia di lu Casteddu di li Ficarazzi.

Ficarazzì ^

^ Adesso gli uomini hanno gli occhi apt-rti, e prima di farsi spegnere

da uno di questi (signori), l'hanno a veder tuita, e perfino non avrebbero

paura di spegner loro.

Astutari, voce furbesca, per uccidere in silenzio. Vidiri li spicchia di

'na cosa, veder la fine d'una cosa; preso dagli spicchi di che si compone

una melarancia, un limone nello sbucciarsi.

* Raccontato da Cosmo Perlongo soprannominato Ammutta.
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CGXLIII.

Lu Chìanu di Taria ^

A tempi stu chiana si chiamava lu Chìanu di li fur-

chi, e si chiamava accussi pirchi ca ddocu cci stava sem-

pri chiaritala la furca, senza livarisi mai. Lu Principi era

patruni di zoccu vidia cu Tocchi, e nuddu cci putia diri

« chi faciti?» pirchi li Ficarazzi eranu d'iddu, e iddu

putia fari e sfari, e facia jiri a morti a cu' cci piada fln-

cennu ca lu cunnannavanu fi nostri stissi viddani. Ma

sti viddani chi facìanu di judici eranu judici accussi pi

'mparissi % pirchi comu putianu fari la liggi giusta si

eranu sùggichi di lu Principi e Pavianu a obbidiri?Vi-

nia, sempegrazia iu ^ chi a lu Principi 'un cci piacia; iddu

chiamava sti judici: — « Faciticci la causa a slu malacar-

ni ca s'ha arribbillatu a li mei stati 1 » eli viddani bottu

'ntra bottu: — « È reu e havi a jiri a la furca I » (putia-

nu diri di no a lu Principi? eranu dicapitati di vita). La

furca era bella cunsata: e senza nec tib nec tabi lu ja-

vanu a 'nfurcari.

Ora di sti cunnanni cci nn'eranu spissu, e nn'arristau

la nnuminata.

Ficarazzi \

^ lì
i
iano dell'aia, è un piccolo piazzale dietro la chiesa parrocchiale

di Ficarazzi, a poca distanza dal Palazzo de' Principi detto comunemente

Castello. In questo piano i conladini trebbiano il frumento.

^ Cosi per parere.

* C era, verbigrazia, io. {Sempegrazia, comp. da exsmpli e gratta.)

* Raccontata da Cosmo Perlongo, soprannominato Ammutta.
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CGXLIV.

x5ni K

Questa valle è tra le montagne La Cumeta e Malanuci

vicino la Piana de' Greci. È una voragine profondissima

destinata ad inghiottire certi disgraziati. Nella notte vi

sono fantasmi, spettri , mal'ombre e spiriti che fanno

la ridda ; ecco perchè le madri proibiscono a' figli di

passarvi anche di giorno. I colombi selvatici vi fanno i

loro nidi, e i cacciatori con grave pericolo della vita vi

si calano legati pel tronco. Questi cacciatori per lo più

son coloro che nacquero nei giorni di venerdì e di San

Paolo, che son giorni ne' quali si nasce forti, robusti e

invulnerabili.

Piana de' Greci.

^ yòni voce albanese che significa voragine.

Pubblico questa tradizione come 1' ho potuta raccogliere in italiano,

non conoscendo Talbanese.
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Curaggiu Don Mennu! ^

Gei vuogliu cunlari un fatticiedclu di la gratta di la

Pizza.

Genera un tali mastra Giuganni Catalana di Gastelter-

mini, e si sunna' li dinari cu Don Mennu Micciché nni la

gratta di la Pizza. Si partieru , arrivaru a la gratta , e

trasieru, e vittiru 'na quantità di dinari, e nun putianu

passari ca cc'eranu du' orasti chi si truzzavanu ^ La Gatala-

nu, ca era cchiù curaggiusu, sàuta li du' orasti e passa;

lu Don Mennu si persi di curaggiu, si scantà' e coi assin-

tumà'. Lu Gatalanu
5
quannu trasi unn' eranu li dinari

nn'aggrumpà' un pugnu e si li misi 'n sacchetta, e nun

putia nèsciri. Don Mennu accumincia a gridari : — « Oh

bedda Matri, dati ajutu ! » Lu Gatalanu coi dicia : — « Gu-

raggiu Don Mennu ! » Quannu Don Mennu dissi : — « Aju-

tami, bedda Matri ! » 'ntra un mumientu si truvà' miezzu

migliu luntanu. Lu Gatalanu vulia nèsciri , e nun putìa

nèsciri, e 'na vuoi gridava : — « Lassali ! lassali ! » e cci

detti 'na mazzata nni lu nasu. Piglia li dinari chi avia

nni la sacchetta , e li lassa ; e accussi petti nèsciri Ga-

talanu.

Casteltermini.

^ Questa tradizione può servire di legame tra la serie III e la serie IV

che segue, perchè è una frase [iroverbiale locale che ritrae dalle ts adi-

zioni leggendarie.

* V'erano due becchi che si urlavano.
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VARIANTI E RISCONTRI.

E vive tutt'ora nel popolo casteltermìnese il Curaggiu di

D. Mennu, il quale s'invoca tutte le volte che per ischerzo si

vuole incoraggiare qualcuno.

Questo D. Mennu, per quel che me ne scrive il signor G. Di

Giovanni, fu un tal D. Vincenzo Menna Miccichè, notaro ca-

steltermìnese dal i775 al 1820. La grotta è presso il Pizzo di

Pecoraro, di cui vedi G. Di Giovanni, Notizie storiche pag. 29, e

la tradizione La Grutta di Pizzu belhi.

La impossibilità di uscire dal tesoro è anche comune a quella

che si trova in altri tesori, come nella Rocca d' Antedda, Ddi-

sisa, ecc. V. in questo voi. num. CCXXX e CCXXXI.
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CCXLVI.

CcMù si campa e cchiù si sapi.

Una vota si cunta e s'arriccunta ca cc'era un vecchiu

stravècchiu, omu di 'spìrienza, assittatu a lu focu. Veni,

e veni un picciutteddu; dici : — « Mi lu dati un còcciu

di luci, pr'addumari lu cufani nni mia ^ ? » — « Eh fig-

ghiu (dici lu. vecchiu) , eu ti lu dugna, nia 'nta chi ^ ti

lu metti, ca nun purtasti nenti ? nun lu sa' ca lu focu

abbrucia ? » — « E vu' chi nn'àti a fari ? (dici lu picciut-

teddu); datimillu, ca ccì he pinzari eu. »— « 'Nca pigghia-

tillu. » Lu picciutteddu allura chi fa ? si jinchi la chianti

di la manu di cìnniri fridda ^ , cci metti supra un eòe-

^ Me lo date (vorreste voi darmi) un po' di fuoco per accendere il fo-

colaio da me (nella mia casa)?

® Ma dove, sopra quale cosa.

3 Lu picciutteddu ecc. Il giovanetto allora cho fa egli ? si riempie il

palmo della mano di cenere raffreddata.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. lY. 8
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ciu di focu e si nni va. — « Oh! (dici lu vecchio; e si

duna 'na manacciala 'n testa); ed eu cu tutta la me 'spi-

rienza e tant'anni chi campu , nun sapia affattivu ^ sta

cosa; Cchiù si campa e cchm si sapi. t> E di ddocu , sta

palerà arristau pri muttu.

Borgetto ^

^ Non sapevo affano.

® Raccontata a Salomone-Marino dal villico Giuseppe Polizzi.
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GCXLVn.

A gran Signuri picculu prisentì.

Un Re vinni 'na vota 'n Sicilia, e firriava quarchi paisi.

Juncennu a la Trabia \ un viddanu 'un avennu chi cci af-

fìriri, cugghiu 'na pocu di ficazzani ^ , e cci nni jinchiu

'na cartedda. Quannu lu Re junciu, cci l'apprisintau co-

mu si cci avissi apprisintatu lu cèfalu. Lu Re 'na cosa

ca s'affisi; si vota : — « E chi m'ha' pigghiatu p'affamatu

ca mi duni tutti sti ficu ? » e tirò avanti.

'Nta n'àutru paisi, comu dicissimu a Termini, un vid-

danu 'ntisi ch'avia a vèniri stu Re. E chi fa ? cogghi du'

belli pira, ma dui di cuntu % li metti 'nfón cannistreddu,

e comu passa lu Re, cci Papprisenta e cci dici : — « A
gran Signuri picculu prisenti. » E a lu Re sta parti cci

parsi tanta graziusa ca si pigghiau li pira e lu ringraziau.

Ora lu muttu sicilianu chi soli diri : A gran Signuri

picculu prisenti^ nni vinni di stu fattu.

Palermo *.

VARIANTI E RISCONTRI.

in una versione poco dissimile si dice che questo re fu Fer-

dinando I Borbone, quand'egli fu in Sicilia, al quale del resto

si attribuiscono assai fatti, sentenze e motti.

^ Trabia, comune presso Termini-Imerese, nella prov- di Palermo.

^ Ficazzani, fichi primaticci.

» Quando si dice due in siciliano vuoisi intendere una quantità supe-

riore a lai numero; ecco perchè volendo significare due preciso si aggiun-

ge: dui di eunlu.

* Raccontala da Agaluzza Messia.
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CGXLVIII.

D'un corna all'àutru 'un si pò sapiri

la viritati.

'Na vota cc'era un carruzzuni cu du' voi; sciddicau un

voi di chisti, ppùffiti 'n terra. L'àutru voi cadiu puru. Lu

poviru vujaru chiamò ajutu, e currèru genti pi spincilli

di 'n terra. Unu di chisti chi ajutavanu a spìncìri la voi

dici a chiddi chi avia a latu:— « Poviru armali ! comu fu

ca cadiu ? » Votasi unu: — « 'Un lu viditi eh' 'un pò stari

a Paddritta? camina, povira bestia, e cimiddia ^. »

Spincèru lu voi di stu latu, e passàru ad ajutari a lu

voi di Fàutru latu: jisa, jisa, 'un cc'era putenza di mit-

tillu 'n pedi arreri. Sì vota unu e dici:— « Armaluzzu!

ma la curpa 'un è d'iddui Stu vujaru è n'armali ca si

miri.tassi d'essiri 'mpajatu iddu. »— « Comu, comu? » dici

chiddu ch'avia spijatu comu fu ca cadiu ? — « È lu vu-

jaru ca 'un voli ca sti du' voi si tuccassiru l'unu cu l'àn-

tru, pirchi hannu sempri lu crapicciu di puncirisi cu li

corna e jiccari càuci. — « Oh 1 granni diavulu ! dissi

chiddu ch'avia ajutatu. D'un comu air àutru ''un si pò
sapiri la vintati / »

Palermo ^.

^ Cimiddiari, barcollare, ed è preso in senso figurato dal movimento

con un certo tremolio che fanno le cose lunghe come la canna da pesca-

re, la quale dicesi cimedda.

* Raccontata da Francesco Amalo.
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CCXLIX.

Navarra nuu la senti sta canzuna.

Aviti a sapiri ca stu Navarra era un gran latru, e nn'a-

via fatta quanta Cinchedda K La Giustizia 'na vota Fac-

capitò, e lu calò a la Vicaria. Si cci avia a fari la causa,

e la Iòdici la cuminciò a 'ntirruiri ^ Navarra 'un cci ac-

cittava nenti, sempri dicennu : « Mai I chissu 'un è ve-

ra.... 'Un ni sacciu nenti.> La Jùdici quannu vitti ca

cu lu bunellu 'un filava, cci accuminzò a fari dari li fri-

schi ^; ma chi ? Navarra comu si lu cuntu 'un fussi lu so.

Ddoppu un pezza di dicuti e dissi * lu Jùdici cci dis-

si :
— « Ora senti, Navarredda mio, si tu mi ripeti bel-

l'esatta 'na canzuna chi io sacciu, ti prumettu ca ti nni

fazzu jiri a la casa. » —• « Vassa dici. »

Lu Jùdici accuminciò :

— « Navarra Thannu prisu attortamenti. »

E Navarra appressa d'iddu :

— « Navarra Fhannu prisu attortamenti. »

-— « Navarra Phannu misu a la turtura. »

1 Fàrlnni quaniu Cinchedda, farne di tulli i colori. In una frase con-

simile si dice : Fàrinni quantu Gìufà,

2 'Ntirruìri, interrogare.

3 Vitti ecc. S'accorse che colle buone (ca lu bunellu) non confessava,

cominciò a picchiarlo per bene.

^ Dopo un pezzo di lu per lu. Dìcutl e dissi, letteralineale dìcoli (io li

dico) e disse.
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Dici lu Jùdici a Navarra :

— « Navarra Phannu misu a la turtura;

— « Bona ! dici lu Jùdici;

E p'arrubbari cavaddi e jimenti... »

Navarra allura capiu ca lu vulia fari cunfissari cu stu

strataggemma; si vota e dici :

— « Navarra nun la senti sta canzuna ! »

E ccì cuachiuiju la canzuna iddu stissu.

Palermo K

VARIANTI E fìlSCONTR)

Questo stesso aneddoto è raccontato nei miei Saggi di cri -

tica letteraria, (Palermo, L. Pedone-Lauriei 187i) pag. 75,

Gli ultinii due versi variano così in un'altra lezione:

— « Navarra patirà peni e turmenti, »

— « Navarra sta canzuna ini la senti. »

^ Raccontata da Rosa Brusca, cieca.
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CCL.

Cu' appi focu campau, cu' appi pani muriu.

'Na vota cc'eranu 'na pocu di marinara chi navicavanu.

Era tempii di 'nvernu, e lu friddu si maria \ ca macari

li punti di li nasi cadianu. Succedi ca si nni vinni un

gran malutimpuni, e lu bastimentu, sbatti ccà, sbatti ddà,

detti ad acqua e iju a funnu. Li marinara comu vosi Diu

natannu natannu juncèru 'n terra. Ddà cc'eranu genti, e

tutti cuminciaru a dàricci un so chi d'ajutu. Parti di sti

marinara jeru 'nta 'na casa, e parti 'nta Vàutra; chiddi

di dda casa àppiru pani, cà avia assai eh' 'un manciavanu,

ed eranu miorti di fami: l'àutri dumannaru 'na vampiced-

da ', pi quadiàrisi^cà eranu 'ncazzuluti di friddu ^ Tan-

fo ca lu 'nnuraani chiddi ch'avianu manciatu si truvaru

tisi tisi morti di friddu ; e chiddi chi avianu pinsatu a

quadiàrisi, eranu vivi comu tutti Tàutri.

Accussì nni vinni ca Cu' appi focu campau, e cu' appi

pani murili.

Palermo \

VARIANTI E RISCONTRI.

Una versione catanese di questa spiegazione è in A. Longo,

Aneddoti siciliani, n. XIII.

1 E dal freddo si moriva.

* Gli altri dimandarono una piccola fiamma, un focherel'o, un po' di

fuoco.

* 'Ncazzuliri di friddu, iiitirizzire dal freddo.

^ Raccontata da Francesca Amato.
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Un'altra versione palermitana è mesta che qui si riporta
,

narrata al Salomone-Marino da Francesca Campo :

t Cc'eranu 'na vota du' frati, unu cchiù poviru di l'àutru,

ed avìanu un granu pr'unu. Era tempu di 'nvernu , e di lu

friddu e di la ni vi si muria. Sti dui frati nun avianu casa, e

durmianu nudi com'eranu, darreri ssi porti porti. Vinni la sira

e dissiru: — « Avemu un granu pr'omu; chi nn'accaltamu sta-

sira ?» — « Io (dici unu) m'accattu un granu di pani , ca cu

lu pitittu 'un arrèggiu. » — « Ed io (dici l'àutru) m'accattu un

granu di ginìsi, e accussi mi fazzu 'na fucatedda e mi qua^

dìu, ca di lu friddu staju murennu. » Accussi ficiru. Lu fra'!

chi s'accattò lu pani all'àutru nun cci nni vosi dari; e perciò

l'àutru, quannu s'addumau lu focu e so frati vulia 'neugnari

cci dissi : — « No, lu frati, ca tu pani 'un mi nni dasti ; an-

ntfnca ognunu penza pi ìddu e Diu pi tutti. »

La notti, comu si curcaru darreri 'na porta , lu frati chi

s'avia manciatu lu pani nun polti arrisistiri a la gran frid-

dura e muriu; chiddu chi s'avia quadiatu cu lu focu , binchi

dijunu, arrisistiu e campau. E ddi ddocu nni vinni ca cu' appi

focu campau e cu appi pani muriu.
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COLI.

Diu ti la manna bona!

'Na vota cc'era un medica ca era vera sceccu. Chi fa-

cia? La iiiatina prima di nèsciri pigghiava un librazzu,

cupiava 'na poca di ricetti e si li sarvava 'nta la sac-

chetta. Java nni li malati : — « Comu semu ?» — « E
com'hè essiri ! ch'haju avuta un duluri di mòriri ! » Lu

medica 'nfilava li manu 'nta la sacchetta e tirava 'na ri-

cetta comu vinia vinia. — « Te' ccà : Dia ti la manna

bona! ca la tinta F haju di supra; » e cci la dava a

la malata. Java nni n' àutru : — « Ch' avemu ?» — « E

ch'àmu ad aviri I ca la frevi m'ha cuciutu ! »— « Ora vi fazzu

stari bonu io ! » Pigghiava 'na ricetta e cci la dava :
—

« Diu ti la manna bona ! ca la tinta V haju di supra ! »

E accussi facia cu tutti, e poi cu' muria muria.

Palermo \

VARIANTI E RISCONTRI.

Lo riferisce pure P. Casalicchio nel suo Utile col dolce, cen-

turia II , deca II , arguzia 6. — Nelle Tredici 'piacevoli Notti

dello Stuaparola, notte XIII, fav. 8 , un certo Cesare Mota

dottore in leggi fa una filza dì sentenze, disposto a darle co-

me vengono quando sarebbe giudice.

^ Raccontala da Rosa Crusca, cieca.
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CGLII.

Sigretu a fimmini 'un cunfldari,

Cumpari sbirri nun pigghiari,

Casa cu prèula 'un adduari \

'Na vota cc'era un marita e 'na mugghieri, e avevanu

un cumpari sbirru; e stavanu 'nta 'na casa ca cc'era 'na

prèula. Sta mugghieri si sintia ch'era 'na donna chi sa-

pia lèniri li cunfìdenzi, e sempri si nn'avantava. Lu ma-

ritu, ca era omu, circava lu moda e la manera di pru-

vari tantu a la mugghieri e tantu a lu cumpari. Wajur-

nata s'arricugghiu a la casa c'un muccaturi cu 'na cosa

ammugghiata; va dritta tirata a la puzza, e sdivàca sta

cosa 'nta lu puzzu. La mugghieri, curiusa : — « Chi fa ,

maritu mio ?» — « Nenti , la mugghieri. » —• « Chi veni

a diri, nenti I Tu si' accussì tramutatu 'nta la facci, e mi

dici nenti!.... » — « Lu sai chi fu ? Io li lu dica, ma st'ac-

cura, ca si si sapi m'abbrucianu. Ammazzai òn omu, e

p' 'un fari canusciri lu so corpu cci tagghiai la testa, e la

vinni a'mmucciari 'nta lu puzzu. Ma pipa, sai !» — « Chi

discursu fai ! Comu si l'avissi dittu a lu muru. »

Lu maritu la facia supra lu naturali; era siddiatu. Lu

cumpari cci bazzichiava 'n casa ; dici a la cummari :
—

« Cummari, haju vista a me cumpari siddiatu. Chi ha-

vì? » — « Nenti, cumpari.... » — « Parrati, cummari: cc'è

^ Casa con pergolato non tórre a pigione.
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cosa ?» — « Sinliti, io vi lu cunfidu ; ma pi carità 'un

ni facili discursu, masinnò sema arruinati. » — « 'Nta lu

San Giuvanni! »

Comu si cci avissi dittu : Va jitilu a diri..., Lu sbirru

(ch'avia a fari azioni di sbirru) si parti e cci va a e unta

lu tuttu a lu Jùdici, e cci misi la junta.— « E cu' è stu

scillratu? » cci spijau lu Jùdici a lu sbirru. — « È tali

e tali. » —- « E la so casa ?» — « 'Un si pò sgarrari :

havi 'na prèula davanti la porta , chi duna 'nta la fine-

stra. »

A corpu 3 lu Jùdici manna sbirri e contarmi ^. Truva-

ru la porta chiusa; ma la finestra cu la prèula era aper-

ta e iddi si 'nfilaru di ddà dintra. Comu àppiru 'mmanu

a lu mari tu Faggrastaru e lu purtaru davanti lu puzzu.

Dici: — « Unn'é la testa di chiddu ch'ammazzasti? » -—

« Ammazzar! io ! ? Cu' nni sapi nenti,.. » — « Sì, si , ora

lu vidi. » Ha calatu un sbirru 'nta lu puzzu e cerca; cci

veni 'mmanu 'na testa. Tocca, mania, cci trova pila e

corna. Dici: -- « La testa é ccà; havi li capiddi, ma (dici)

havi puru li corna.... » — « Chi corna e corna ! » dici lu

sargenti di li sbirri; e cci fa catari a n'àutru. Chistu pig-

ghiau la testa, e cci vitti puru li corna; dici: — « Ma iddu

veru li corna havi... » E lu maritu chi ridia. 'Nsumma a

unu a unu cci scinneru tutti li sbirri circannu lu puzzu.

Qiiannu lu sargenti si vitti cutuliatu vosi sapiri comu

java la cosa, e lu maritu cci cuntò ch'avia sta mugghieri

chi si sintia ca tinia ferru ^ e stu cumpari sbirru, e — « io

^ Centanni, gendarmi. (Bambino mi dicevano che si dicevano cen-

tarmi i gendarmi, pei'chè andavano caricati di cento armi (centrarmi).

* La quale presumeva di essere grande mantenilrice di segreti.
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rhaju vulatu pruvari; e haju accattata 'na testa di cra-

stu, rhaju jittatii 'nta lu puzza cu diri a sta bona don-

na ch'avia ammazzatu un cristianu, e coi avia scippatu

la testa. Sta signura cci lu iju a cuntari a lu cumpari

sbirru, e slu cumpari 'nta lu San Giuvanni vinni a ri-

Gurriri. Ora ch'haju vistu lu fattu mio, vi lassù stu rigor-

du pi tutta la vita:

Sigretu a fimmini 'un cunfidari,

Cumpari sbirri nun pigghiari;

Casa cu prèula 'un adduari.

Palermo ^,

VARIANTI E RISCONTRI.

Lo riferisce per Napoli M. Somma, Cento Racconti; n. LXXIII:

Non disprezzare le massime fondata sulle speranze (sull'espe-

rienza?). Le massime lasciate da un padre al figlio sono : 1.

Non allevare figli altrui; 2. Non farsi compare qualche birro :

3. Non confidare i suoi occulti segreti alla moglie,

Cfr. con Straparola, Le tredici piacevoli Notti, noli. I, fav. T:

« Salardo figliuolo di Rainaido Scaglia, si parte da Genoa, e

va a Monferrato, dove fa centra tre comandamenti del padre,

lasciatigli per testamento, e condannato a morte, vien libe-

rato, e alla sua patria ritorna. • 1 consigli sono: 1. Non con-

fidar segreto alla moglie, 2. Non allevar figli attìgui; 3. Non. ti

sottoporre a signore.

L'aneddoto della testa è consimile in P. Casaligchio, L'utile

col dolce, li, VI, 4.

Lo stesso aneddoto ricorre in Giufà, n. CXC. della presente

raccolta.

^ Raccontalo da Giovajmi Patuano, cieco.
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CCLIIi.

Tutta la sciarra è pi la cutra.

C'era un marita e 'na mugghieri. Lu marita unni sin-

tia sciarri e baruffi curria pi spàrtiri. Li pirsuni si sciar-

riavanu e sempri chiamavanu a iddu , e la chiamavana

mastru Paci. Mastra Paci nun avia risettu , e nun avia

unni spartirisi prima. Li genti sapennu chista cosa, si

uneru quattru marioli pi jirisi a'ppustari sutta lu so fìni-

struni, e fìngeru di fari 'na sciarra , dànnusi vastunati.

Mastru Paci di notti sintiu la battaria e cci dissi a so

mugghieri: — « Zittu! zittu! ca sen tu battaria; ora li vaju

a spàrtiri. » La mugghieri rispusi:— « Chi n'aviti a farit

cui si ammazza ammazza. Oh tingiutul nun vi abbasta lu

jornu 5 macàri la notti mi aviti a 'ncuitari. » — « No,

lassamìcci jiri , vasinnò succedi qualchi omicidiu I » Ma

lu maritu chi nun vulia accunsèntiri, si misi a circari li

surfaredda ^, ma nun li potti travari a lu scuru. Poi cir-

cava li rebbi e nun li potti truvari mancu. Comu vitti

ca nun potti truvari nenti, afferra la cutra di lu lettu e

si la misi 'n coddu pri agghiumàrasi tuttu 2 e lassa nuda

a la mugghieri. La mugghieri pirò si misi a gridari:-^

« Pirelli vi tràti la cutra ^ e mi lassati nuda? Già nun

mi dati paci né notti né jornu ! » Mastru Paci pirò

1 Cominciò a cercare i zoU'anelii (per accendere il lume).

* Per avvolgersi tulio.

' Perchè vi tirale la coltre ?
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scinniu subbitu dicennu :— « Chi avemu, Signuri mei?!

maceri la notti vi aviti a sciarriari I » Ma chiddi marioli

lu facianu cchiù assai. Poi cci accamparu la cutra e si la

purtani mittennusilla 'n coddu \ Mastru Paci comu si vitti

nudu senza cammìsi si ni iju susu cu so mugghieri pri

dispiratu dicennu : — « Cui fa beni T havi arrinnutu a

mali ! » La mugghieri ca lu vitti nudu, cci dissi: — « Tin-

giutu! la cutra già vi facistivu pigghiari? Aspittati. » Pig-

ghiau lu ligriu e ci detti vastunati. L'assicutau e lu chiu-

diu fora. Cussi finiu la scena di Mastru Paci. Di chissà

cosa poi ni vinni lu muttu : « Tutta la sciarra è pri la

cutra. »

PoUzzi'Generosa ^

^ Poi gli involarono la collre, e se la portarono via mettendosela ad-

dosso.

* Raccolta dal sig. Vincenzo Gialongo.
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CGLY.

« Pigghia lu bon tempu e 'nfilatillu dintra, »

dissi la sòggira a la nora.

'Na vota la sòggira dissi a la nora:—- « Pigghia lu bori

tempu e 'nfilatillu clintra. » La nora 'un ni capiu nenti

ca vinia a diri di stari attenta e di sapìri.si apprufittari

di lu beni di Diu; e 'na jurnata, ca era 'na bella jurnata

e lu Suli era 'na gioja, acchiana supra lu tettu di la so

casa e accumenza a ìivari tutti li canali, tantu ca la casa

arristò scummigghiata.— «Ahi dissi idda altura; ora si

ca lu bon tempu mi l'haju 'nfilatu tuttu dintra I »

Palermo \

1 Raccontata da Rosa Brusca.

Piuttosto che spiegazione del proverbio Pigghialu bon tempu e 'nfila-

iillu dintra
, questa tradizione è un aneddoto scherzevole a cui il pro-

verbio stesso richiama.

PiTRÈ, — Fiahe e Novelle, YoL IV*
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CGLVf.

Li carizzii di Tincliiuni.

Stu Tinchiuni era unu maritata e avia 'na mugghieri

ca la vulia bèniri assai: uni riiscia foddi. Si era assittatu

a la buffetta ^ chi manciava, s'avia a sùsiri , e si Pavia

a vasari ^; s'era assittatu ^ a iu bancareddu * (ca iddu

era scarparu) s'avia a sùsiri, e cci avia a jiri a dàri 'na

pocu di vasàti; curcatu, vasàti: era lu Zu Vasa-vasa \

'Na nuttata cci vinili comu un sdilliniu ^; si Pabbrazzòv

e ddocu. strinci e Vusa, strinci e vasa. La mugghieri vi~

dia ca Iu ma ri tu lu facia pi forza d'amuri, e 'un cci di-

cia nenti. Ma fòru tanti li vasàti , li carizzii e li gattig-

ghi '^ ca a la mugghieri cci mancò Paria, e morsi accu-

pata. E pi chissu si dici: Li carizzii di Tinchiuni^ chi am-

piazzò la mugghieri a vasàti,

Palermo ^

1 Biiffella, frane, buffet, tavolo per lo più ad uso di pranzo.

2 Si dovea alzare, e se- la dovea baciare.

'^ Se era seduto.

* Bancareddu, deschetto.

^ Lu Zu Vasa-vasa, trad. lelteralm., il zio bacia-bacia; e suol dirsi di

coloro che son usi a far molle carezze e dar baci.

^ Sdilliniu, delirio.

'^ GaUìgghi, pkir. di gatligghiu, solletico.

^ Raccontata da Agaluzza Messia.
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CCLVII.

Fòrfici fòru.

Cc'era 'na vota un marita e 'na mugghieri; la marita

era custureri ^ (mi pari); la mugghieri puru, ed era fat-

tibuli di casa ^ 'Na jurnata, comu fu comu iju, lu marita

Iruvò 'na poca di cosi di cucina rutti: pignati, bicchieri,

piatta, tutti rutti; dici: — « E comu fu ca si rum perù ? » —
«Chi sacciul )' dici la mogghi.— «Chi veni a diri chi

sacciuì Cu' li rumpiu?» — «GuMi rumpiu?... Io cu li fòr-

fici I » dici la mogghi siddiata. — « Cu li fòrfici ? » — « Cu

li fòrfici! » — « Tu veru dici ! ?.. Io vogghiu sapiri cu chi

li rumpisti, masinnò ti dugnu di manu! » — « Cu li fòr-

fici! » (cà idda avia li fòrfici 'mmanu) — « Fòrfici, dici ? »

— « Fòrfici fóru! » — « Ah chistu cc'è?! Aspetta ca ti fazzu

vìdiri si fusti tu cu li fòrfici. » L'attacca cu 'na corda e

la metti pi calalla una lu puzzu ; dici : — « Va , coma

li rumpisti? Lu vidi? 'nta lu puzzu ti calu.» — « Fòrfici

fòru!» Lu raaritu vidennula accussì ostinata la misi a

calari 'nta lu puzzu; e la muggheri senza mancu pipita-

ri. — « Comu fu (dici lu maritu) ca li rumpisti ?» — « Fòr-

fici fòru ! » E lu maritu cci detti n'àutra scarricata [; ar-

rivannu a menzu puzzu:— « Cu chi fu ?! » — « Fòrfici fò-

* Custureri, sarlo.

2 Era fattibuU di cam, era massaia, accudiva con premura e diligenza

alle faccende domestiche.

^ E il marito le diede un'altra scarica.
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ru! » Ddocu lo maritu la calò cu cchiù furia, siiia ca cci

fici tuccari Facqua cu li pedi: — « Cu chi fu? » — « Fòr-

fici fóru I » e iddu la calò lina a menzu bustu; — « Cu chi

fu ?» — « Fòrfici fòru 1 » — « Tale, cci dici arrabbiatu di

vidilla accussi; picca cci voli a 'nfilariti tutta 'nta Tacqua....

megghiu dici comu fu , ca megghiu è pi tia! Comu pò
essili mai ca cu li fòrfìci si rurapinu piatta, pignati... ! Chi

addivintaru pezzi, ca si tagghianu? » — « Fòrfìci fórul fòr-

fìci ! » Quannu vitti accussi lassa jiri la corda, puhm ! e la

mugghieri tutta 'nta l'acqua.— « Si' cuntenta ora ? Lu dici

cchiù ca fu cu li fòrfìci? » La muggheri nun putia cchiù

parrari, ca era tutta 'mmenzu Pacqua; chi fa ? (serau fìm-

mini e avemu la testa cchiù dura di lu cornu); nesci la

manu fora di Tacqua e cu li jìdita si misi a fari signali

comu avissi vulutu tagghiari cu li fòrfìci. Ch'avia a fari

lu poviru maritu?! Dici: « La mugghieri cci appizzu, e

poi he jiri pi curtu e pi longu..; ora la tiru, e dicissi ma-

cari ca fòru fòrfìci e furficiuna \ » Accussi la tirò, e 'un

cci fu versu di fàricci diri comu fu ca s'avianu rumputu

tutti ddi cosi di cucina.

E stu fattu arristò pi prova di quantu semu tistardi

nuàtri fìmmini, ca macari cu lu chiaccu a la gula ^ 'un

canciamu sintimentu mai 1

Palermo '\

^ « (Se io proseguo ad affogarla) io ci perdo la moglie , e poi dovrò

andarci di mezzo; adesso la tiro, e dica pure che furon forbici e forbi-

cioni. »

^ Che perfino col nodo alla gola.

^ Raccontata da Rosa Brusca.
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VARIANTI E RISCONTRI.

In Modica è una versione che merita esser conosciuta perchè

si riattacca a un costume di quel comuno.

Due partiti di Modicani si dividono colà il campo della devo-

zione e del culto dei santi: i così detti Sampitrani, che abi-

tano Modica inferiore, e hanno per protettore San Pietro, e i

Sanghtrgiani, che stanno in Modica superiore, e glorificano San

Giorgio.

Ora una volta i Sangiurgiani presero un Sampietrano, e gli

dissero : « Grida : Viva S. Giorgio! » Quello non volle; essi in-

sisterono; quello rifiutò; Io legarono a una corda, io calarono

in una cisterna, attuffandolo nell'acqua senza che egli perciò

volesse persuadersi a gridare Viva S. Giorgio. Quando lo tiraron

fuori , egli si persuase e disse : Mentri lu granni Dìavulu voli

acmssi, viva S. Giorgi ! »

Vedi negli Aneddoti siciliani del Longo
,
pag. 79 , la tradi-

zione siciliana Fòrficì fùru,-^ ne' Proverbi e modi di dire del Guadi,

pag, 13, la tradizione sanese Forbici Ih nel Vocabolario bolo-

gnese della CoRo.\EDi- Berti, pag. SII, la (radizione bolognese

Forbsa-, nel Varchi, Ercolano, loO, (Padova, Cornino 1744) la

tradizione toscana, e nei Miinucci, nota al Malmantile a propo-

sito de' versi (Gant. X stan. 53) « E dagli, e picchia, risuona e

martella ~ Ma forbice l'è sempre quella; » e nel Fanfani, Voc.

dell'uso toscano, alla voce Forbice (Firenze, 1863). Nei Modi di

dire toscani ricercati nella loro origine da Seb. Pauli, n. GXXV,

pag. 233 è riferita questa tradizione:

* Il dettato è preso da una Novella vulgarissima fra le Donne

di Toscana, in cui si conta, che una Moglie ostinata chiedeva

un paro di forbici al Marito , e seguitò a chiederle , benché

da lui asprament<3 battuta, e benché gittata in un pozzo. Da

cui, non potendo parlare, si valse delle mani, cavandole fuori



134 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EG.

dell'acqua, colle dita maggiori allargate, a guisa di forbici. Il

Minucci dice di aver trovala si fatta novella in una Raccolta

di esempj, fatta da un Buontempj , di cui egli conservava il

M. S. Si può aggiungere qui la Novelletta raccontata nel se-

condo de^VEpidorpidì da Gaspare Ens: « Mulier quaedam cuoi

Marito duos in coena Turdos apposuisset Merulos esse dixit.

Replicanti aiitem Marito Turdos esse, illa triplicavit esse Me-

rulas; unde ira percitus Marftus colaphuin ipsi impegit. Sed nec

sic destitit uxor Turdos mensae apponens, Werulas eas dicere,

ideoque colaphos ille genainavit. Exacta jam septimana, uxor

Merularura sua rum iterum mentionem injecit: marito autem

Turdos tamen fuisse dicenle, cum illa nihilominus immo Me-

rulas fuisse asseverarci , coactus fuit maritus octavam cele-

brare, plagas, et verbera iterando. Sed neque sic cessavit con-

tentio, novo exoriente anno mulier viro objecit, quod ob ma-

ledictas Merulas praeterito anno vapulasset; et respondente ma-

rito, ob Turdos; uxore vero, ob Merula, occinente; non potuit

se continere maritus, quin veluti Anniversaria celebrans, iterum

probe eam depecteret. Nec tamen sic adigere potuit, ut Turdos

fuisse fateretur. •

NQWUtUe col dolce del P. Gasaligghio, Centuria ì\ deca 8.

arguzia 9, un marito reduce dalla caccia con 10 tordi li dà

alla moglie a spennarli. Ella dice che son merli; succede un

battibecco, e la donna tanto s'ostina a dirli merli che ne tocca

delle belle. Ogni anno al giorno stesso del battibecco , e per

più anni di seguito, la moglie ricorda il fatto e l'errore del

marito , affermando essere stati merli e non tordi gli uccelli

portati da esso, e ne tocca sempre.

Il modo di dire siciliano corre anche in un verso: Fòrfici

fóru chiddi chi tagghiaru:
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ccLvm.

Mi vai purtannu di grutta 'n grutta

Comu lu badàgghiu ^ di vacca 'n vucca.

'Na vota si canta e s'arriccunta ca cc'era un maritu e

'na mugghieri, maritateddi di friscu \ 'Na jurnata, men-

tri chi cc'era lu cumpari, lu maritu s'adduna ca lucum-

pari abbadagghiava, e la mugghieri abbadagghiava puru:

abbadagghiava chiddu, e idda coi arrispunniasùbbitu.

—

« Ah, dici, 'nca tu cu lu cumpari mi tradisci ? Sti signi

davanti di mia vi Pàti a fari ? Aspetta, ca ora ti lu fazzu

finiri eu lu spassu. » Ha chiamatu a so mugghieri e cci

dici si Yulia fàrisi 'na passiggiata cu iddu 'n campagna.

« 'Nca jamuninni; » dici la mugghieri. Camina, camina,

^u maritu si la porta luntanu luntanu 'nta 'na grutta.

Iddu (menti pri mia) si avia purtatu 'na cutiddina tan-

ta \ e vulia scannari a so mugghieri, pri la caciuni ca

cci paria ca cci facissi la curuna \ Juntu a dda grutta

stava tirannu lu stili; ma po' taliau a so mugghieri e cci

parsi veru bedda; di cchiù la vulia bèniri assai e cci

sappi forti a scannàrila. Nesci, si la metti a brazzettu e

la cunnùci a 'n' àutra grutta. Ddocu puru cci fici pena a

lu cori e nun Tammazzau, e si misi a caminari pri 'n'àu-

tra grutta. La mugghieri cci vidia fari sti fattetti % lu

^ Badagghiu, sbadiglio; abbadagghiari, sbadigliare.

^ Sposati di fresco, da poco.

^ S'era portata con lui una coUellina (un lungo coltello) tanto lungo.

* Fari la curuna, far cornuto.

^ Fatleiti, plur. di fatletla, alto, movimento con coi si vuole aggirare

o ingannare.
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vidia fari di milli culuri senza diri nenti, e coi spijau:—
« Dunni jejnu, inaritu meu? Unn'è chi avemu a fari sta

passiata ? » Lu niaritu cci arrispunniu: -— « Ora cci jerau;

staju vidennu di truvari un bonu locu pri fari tavulid-

da ^: » e sicutau a cunnùcila di 'na gratta a 'n'autra grutta,

pinsannu di scannàrila e poi parènnucci piatusa. Ddoppu

chi avianu firrìatu cchiù di deci grutti, e la mugghieri, ca

nun sapia iu pirchi, vitti ca la cosa sicutava, si vota e dici:—
« rnaritu meu, mi sta^ purtannu di grulla 'n grulla^

comu lu badagghiu divucca 'n vucca . »— « Gomu? Comu? »

dici lu rnaritu. — « Gomu! mi sta' purtannu di grulla

^n grulla^ comu lu badagghiu di vucca ""n vucca, » — « E

chi voli diri ? pirchi mi dici accussi ? » ~ « Pirchi ca è

veru ca lu badagghiu va di vucca 'n vucca ; difattu si

unu abbadàgghia, l'àutri chi lu talianu abbadagghianu

puru; e si 'nta la chiesa, a mo' d'esempiu, abbadàgghia

unu, tutti li vucchi si gràpinu a ^badagghiari. » — « Oh,

mugghieri mia, ca ssa palora t'ha salvatu la vita. Eu ti

purtava ccà pr'ammazzàriti, pirchi mi cridia ca mi tradi-

vi cu lu cumpari; abbadagghiau iddu e abbadagghiasti tu,

cchiù di 'na vota, e la cosa mi parsi ca caminava. Ora

viju ca tu si" 'nnuccenti e ti vogghiu cchiù beni assai di

prima, sparti ca m'haju 'nsignatu 'na cosa nova. » Accus>

si fìciru paci, e si nni turnaru a la casa filici e cuntenti;

e di ddocu fu ca nni nasciu lu muttu ca dici:

Mi va' purtannu di grutta 'n grutta,

Comu Iti badagghiu di vucca 'n vucca.

Partinico ^

^ Fari lavuUitda, fare spuntino.

^ Raccontala da Margherita Marlorana, lavandaia e raccolta da Salo-

mone-Marino.
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GGLIX.

Fàrisi scrupulu di la stizza di lu latti.

Cc'era un latra di galera ca si avia arrubbata un mig-

ghiaru di voti, criju ch'avia arrubbatu picca '.Si soli diri ca

ogni latra e ogni bagascia havi la so divuzioni; e chistu avia

la divuzioni di 'un si cammarari ^ lu Jòviri e Santu, pi ri-

spettu a lu Signuri. Ora successi 'na vota, comu fu comu iju,

ca un Jòviri e Santu cci sbizziò tanticchia di latti 'mmuc-

ca; subitu cci vinni lu scrupulu ca s'avia cammaratu, e

curriu nni lu cunfissuri p'aviri Tassuluzioni di stu gran

piccatu. Lu cunfissuri cci dissi: — « Chista è nova!... Ti

fa scrupulu di la stizza di lu latti, e 'un ti fai scrupulu

d'aviri arrubbatu niacari a Diu !... »

Palermo \

VARIANTI E RISGOxNTRI

Una spiegazione simile offre P. Casaligghio, L'utile col dolce,

cent. I, dee. II, arg. 8; e M. Somma, Cento racconti, n. XIX.

' Il quale (ladro) se avea rubato un migliaio di voile, io credo c!ie a-

vea rubato poco (se io dicessi che avea rubalo ecc.)

^ Cammaràrisi, mangiar di carni, laiticcini ecc.

^ Raccontata da Rosa Brusca.
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GCLX.

Sarvari crapa e cavuli.

Gc'era 'na vota un viddanu e avia 'na crapa, un mazza

di cavuli e un lupu; avia a passari un ciumi e era cunfusu;

dici : — « E comu fazzu ! sii cosi s'hannu a passari a una

a una, masinnò mi perdu.... Ma comu fazzu?! Si passa

prima lu lupu, la crapa si mancia li cavuli; si passu pri-

ma li cavuli, lu lupu si mancia la crapa; si passu prima

la crapa, poi a la secuana aggirata '^ o la crapa si mancia

li cavuli, lu lupu si mancia la crapa.... E comu faz-

zu?!.... » Pensa, pensa... chi fa? prima passa la crapa;

torna e si va a pìgghia li cavuli; lassa li cavuli alPàu-

tru latu di lu ciumi e si pigghia la crapa arreri , e cu

la crapa torna unn' era lu lupu , si lu càrrica sutta lu

vrazzu, e cu la crapa d'un latu e lulupu di Fàutru passa

arreri lu ciumi, e accussi sarvò crapa e cavuli.

Di stu fattu nni veni lu muttu di quannu si dici: sar-

vari crapa e cavuli,

Palermo ^.

VARIANTI E RISCONTRI.

Tradizione che è pure in P. Gasalicchio, L' utile col dolce ,

cent. Il , dee. IX, arg. 3. L'Imbruni nella Novellaja fiorentina,

pag. 223, nota ì, ne dà una lezione che è alla lettera la stessa

della nostra.

^ Al secondo viaggio.

* Raccontata da Agatuzza !«lessia.
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GGLXL

Dissi la vecchia a Niruni:

« A lu peju nun cc'è fini. »

Niruoi era un Re ca faceva mali a tatta la pupulazioni e

tutti nni parravanumali.ChistUjmaliziusUjpi sentiri Parmu

di la pupulazioni java jennu travistutu'nta 'ncantini, trat-

turii, café, pi sentiri cu' nni parrava mali e cu' nni parrava

beni (beni nu nni parrava nuddu). Un jornu cci vinni 'n

testa di firriari pi 'na campagna e 'ncontra 'na vecchia.

— « Chi vai facennu, bona vecchia. » Dici: — « Vaju ca-

minannu pi vuscàrimi lu panuzzu. » — « Mischina, mischi-

na! Di sti tempi nun si pò campari, è veru?Ddocu aviti

ssu Re Niruni ca è veru sciliratu. » Si vutau la vecchia

e cci arrispunni accussi: —• « Chi Diu nni lu guarda e man-

tegnat» Lu Niruni stunò a sta cosa; dici: — « Ora com'è

ca tu nni parri beni, mentri tutti nni dicinu omnia mma-

liditta! ^ » —- « Sissignura, signuri Cavaleri (cà a la vecchia

Niruni cci parsi un Cavaleri); pirchì àppimu a lu tali Re

ca nni parravanu mali tutti, ed era veru riversu ; vinni

Fàutru ca era cchiù tintu d'iddu; nni vinni n'àutru, ca

passau e junciu; ora avemu a Niruni ca lu Signuri nni

scansa ogni figghiu di mamma; perciò Diu nni lu guarda

e mantegna, pirchi A lu peju nun cc'è fini, »

Palermo ^

^ Omnia ìnalidilta, omnia maledicta.

^ Baccontala da Agatiizza Messia
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VARIANTI E RISCONTRI.

Lo stesso aneddoto si racconta in Umbria a proposito del

proverbio : « Il peggio vien sempre dopo. » L. Morandi, Saggio

di proverbi umbri (Sanseverino-Marche, i869), pag. 8, scrive per

sentita dire: « Certa vecchia incontrando Nerone, gli disse:

« Che siate benedetto, e possiate campar mill' anni. » Il tiranno»

che sapeva d'essere in odio a tutti, meravigliò dell'augurio, e

di rimando alla vecchia:— «Come va che mentre ognuno mi de-

sidera la morte, tu mi auguri mill'anni di vita? »— « Perchè

il peggio vien sempre dopo gli rispose la tapinella. Io ricordo

vostro nonno, ed era cattivuccio; vostro padre, ed era un po'

peggio : ora conosco voi^ e siete un diavolo !.. Che sarebbe di

noi; se venisse un altro ? »

^q' Proverbi toscani del Giusti, pag. 156, dopo il proverbio:

« Dio ti guardi , signore , che dopo questo ne verrà un peg-

giore » si aggiunge: « È trito quel detto d'una vecchierella che

pianse Nerone. »

Nella 1' delle Leggende greche di Martano in Terra d'Otranto

del Morosi Studi sui dialetti greci della Terra d'Otranto, pag. 73,

si racconta: « Una volta c'era una donna, che sempre pregava

Iddio acciocché il re stesse bene. Certi uomini dissero al re

questa cosa; e il re la chiamò e le dimandò perchè pregasse

tanto per lui. Ed ella disse : « Io prego Iddio che tu rimanga

vivo sempre, perchè tu ci scorticastij e, se muori tu, ne viene

un altro che ha da saziar la sua fame. »
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Piraru mai facisti pira,

E manca santu fai miraculi.

'Nna vota ni 'na chiesa di Nicusia cc'era un Crucifissu

fatta d'un cippu di pira ch'avia siccatu, e non facia cchiù

pira. Cc'era un viddanu chi ogui jornu java e lu prigaya

di cuncèdicci 'nna grazia, e ciancia a làrimi di sangu. Lu

Crucifissu no nni sintia nenti , e lu viddanu si 'nfìrvu-

rava. 'Nna vota a lu puvireddu cci scappau la pacenzia;

si vota e dici: — « Piraru mai facisti pira, e mancu santu

fa' miracuU; » e si ni iju.

E di ddocu ni vinni lu muttu.

Catania "*.

VARIANTI E RISCONTRI.

Plru mai facisti pira^

E mancu Crucifissu fai miraculi [PalerMÓ)

'Na vota cc'era im viddaau chi prigava a lu Crucifissu di

fàricci 'na grazia, di fàricci stari bonu la figghiu. Lu fìgghiu

a locu di stàricci bonu, cci muriu. Stu crucifissu era novu, e

l'avianu fattu d'un pedi di plru eh' 'un avia fatta mai pira. Cci

lu dissiru a lu viddanu, e lu viddanu dissi : — « Piru, 'un fa-

cisti mai pira, e mancu Crucifissu fai miraculi.»

^ Me lo raccontò un cameriere dell'albergo di Venezia (?)



142 FIABE, NOVELLE; RACCONTI EG.

Né piru pira, né Santu miraculi {Borgetto).

C'era 'na vota un viddanu chi avia un pedi di piru 'ntra

lu so jardinu; e pirchì stu piru un cci fici mai pira, pinsau

di scippallu. Comu di fattu lu scippau e hi vinnìu a unu chi

facìa lu sculturi. Stu sculturi nni fici un beliu San Franciscu

di Paula, e l'hannu misu a la Matrici; e tutti l'aggenti l'adu-

ravanu cu frivurì. Un jornu si cci va a raccumannari lu vid-

danu, e lu prìjava a chìantu ruttu e cu tuttu lu cori ca vu-

lia fatta la grazia di faricci campari lu fìgghiu chi cci stava

murennu. 'Nta stu puntu cci vennu a dicinu ca so fìgghiu

muriu. Ddocu mischinu persi la pacènzia : taliau a lu Santu

cu l'occhi torti e poi cci dissi : — « Eu nun t' avia a prigari,

ca ti canuscia di quantu si' sdisùtili; né piru pira, ne Santu

miraculi ! »

E di ccà sta palora arristau pri muttu.

8 io mal non ricordo nei Proverbi del Villabianga, ms. ine-

dito della Biblioteca Comunale di Palermo, è una spiegazione

consimile di questo proverbio.

Ne' Canti pop.sic. del Salomone-Marino, n.734, è questo canto,

ove si parafrasa la stessa spiegazione :

Piru, nascisti 'nta un ortu 'ccillenti

E mai a lu munnu pira avisti a fari;

Ora, di piru^ cruci ti prisenti,

Cu' 'un ti canùsci ti veni a adurari;

Ma eu ca ti canùsciu, piru, senti :

Pira 'un facisti e 'mbràculi vó' fari ?

Dici Sant' Agustinu varamenti:

Cu' nasci di natura 'un pò mancari.
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CCLXÌII.

Tutti cosi ponnu succediri,fora d'omini prenì;

eppuru cci fu lu prenu di Murriali.

Stu prenu di Murriali fu unu chi cci java vunciannu

lu stoinacu e la còscia, e tantu vunciau ca stava muren-

nu. Vìnniru li chierùrici, e ci ficiru lu tagghiu, e a locu

di niscìricci acqua o puru marcia, cci nisciu un picciriddu.

La cosa fìci 'na gran raaravigghia ; e ancora si parrà di

lu prenu di Murriali,

Palermo. K

VARIANTI E RISCONTRI.

La tradizione non si rimane a questo. Il popolo dice che nel

Duomo di Monreale c'è la immagine di quest uomo gravido, e

l'addita in uno dei musaici che rappresenta il miracolo di G.

Cristo all'idropico (v. Evang. di S. Luca XIV.)

In altra versione di Borgetto il fatto è narrato così : Un

Monrealese è malato e chiama il medico; questi vuole con-

servate le urine. La moglie per trascuranza le butta, e poi per

evitare rimproveri offre a vedere le sue. Per caso era gravi-

da : il medico, sapendo certe del marito quelle urine, dichiara

gravido il marito. Da ciò la origine del motto : Lu prenu di

Murriali.

lì buono e semplice marchese di Villabianca spiega in que-

sta forma il proverbio siciliano :

^ Raccontala da Rosa Brusca.
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« Per premi di Murrialisì sente l'ab. Corvino, nato della no-

bile famiglia Corvino di Palermo
,
quale essendo Ermafrodita

e prevalendo in ì^n'ovinezza nel sesso femminile sì fece ingra-

vidare nella città dì Morreale dal commendatore Carlo Castelli

cui partorì in Morreale una femina che fu Girolama Castelli,

che ebbe in marito Leonardo Cadelo nobile trapanese.

« Dopo questo parto la femina Corvino divenne maschio e

così lasciando 1' abito donnesco vestì l'abito d' abate, per cui

si fé' chiamare l'abate Corvino. »

ViLLABiANGA, Proverhì siciL, pag. 304, ras. della Biblioteca

Comunale di Palermo.
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GGLXIV.

Arristari comu la zita cu lu gìgghiu rasu K

Si dici 'ccusi Pirelli anticamenti dici ca 'nna picciotta

comu si facia zita s'avia a ràdiri lu gigghiu, e chistii era

signu ca la picciotta era pigghiata, e nuddu cci piitia a-

viri pritinzioni supra d'idda.

Ora fingeiiiu lu casu ca la matrimoniu si lassava , la

zita comu arristava? arristava cu lu gigghiu rasu, e cu'

'un lu vulia sapiri 'un lu sapia ca 'unn era cchiù zita; e

€hista 'unn avia cchiù facci di cumpariri.

Di tannu 'n poi quannu unu arresta 'nta 'na cosa cu
lì manu 'mmanu e scurnatu, si dici ca arristau comu la

zita cu lu gigghiu rasu.

Salaparuta -.

VARIANTI E RISCONTRI.

Questa stessa tradizione trovasi riassunta in una nota del

voi. I.

^ Restare come la sposa col so[Taccigìio raso.

^ Lo raccolsi da un uomo di Salaparuia.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. IV. IO
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GCLXV.

Pi 'na cìpudda di Calàvria si persìru

quattru Calavrisi.

Signuri, 'na vota cc-erami quattru Calavrisi , di chisti

ca mancu è bonu unu pi paisi K Chisti avianu un càrricu

di cipuddi di Calàvria, e l'avìanu a jiri a vìnniri a Missina;

eranu 'nta 'na varca , e vucavanu tutti quattru pi jun-

Ciri prestu. Succedi ca 'na cipudda cadiu a mari ; unu

d'iddi (ca eranu lutti quattru unu cchiù zicca-àffritta di

n'àutru) si spogghia e si jetta a mari pi pigghiari la ci

pudda. Ddoppu un mumentu ca li cumpagni 'un lu vit

tiru assummari ^ si spogghia n'àutru e si samrauzza

Comu li dui 'un vittiru assummari mancu a chistu si

leva unu d'iddi la cammisa e li causi (scarpi avia chidd

di nàscita *), e jettasi puru, cunfusu ca s'avia a perdiri

la cipudda. A ddi parti di Riggiu vicinu Missina lu mari

è tintu assai ^ ca appena cc'è anticchia di maretta , lu

mari s'agghiutti li genti comu calia ^; li tri Calavrisi 'un

* È il noto proverbio siciliano : Calavrisi, mancu unu pi paisi, e si

cchiù cci nn'èsli, fùjlu comu pesti; (Calabrese, neppur uno («e ne vuole)

per paese, e se più ve n'è, fuggilo come peste); il quale suole anche dirsi

de' Trapanesi e di altri non Palermitani con nomi finiti in isi.

^ Assummari, venir in summa, cioè a galla.

'^ Snmmuzzàrisi, atluffarsi, immergersi nell'acqua.

* Scarpi di nascita, dice scherzevolmeute il popolo i piedi nudi.

^ 11 mare è assai cattivo.

^ E appena ecc. E appena v'è un po' di marea, il mare ingbiolte la

gente (i naviganti) come calia (ceci abbrustoliti).
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cci vinniru nuddu 'n sunima ^. Lu quartu 'un vidennu a

nuddu cuminciò a'nnarvuliari '^; dici: — « Ah ! pi Grùstu,

ca iddi tré si la mancianu la cipiidda M » e com'era, cu

tutti li robbi, si jittò a mari pi jiri a truvari li cumpagni

cu la cipudda.

Gomu la varca cu hi càrricu arristò sula, passàru certi

piscaturi, ca avìanu vistu lu fattu di luntanu , e si pur-

tàru la varca a Missina. E accussì pi 'na cipudda di Ca-

làvria si pérsiru quattru Calavrisi.

Palermo ^

VAHIAiNTI E RISCONTRI.

Concorda pienamente colla versione che se ne legge in A.

LONGO, Aneddoti siciliani, n. II.

^ De' tre calabresi nessuno ne venne su a galla.

^ AnnarvuUari, tentennare: qui fig. mettersi in pensiero.

^ Si imita esagerandola l'accentuazione de' Calabresi.

* Racconlala da Agata zza Messia.

Ricordo che questa novellatrice è siala qualche anno in Messina,
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CCLXVL

Cci appizzau lu sceccu e li carrubbi ^

Cc'era 'na vota un Capaciotu, una di chisli cu la pag-

ghia-luonga % e parlava un sceccu càrricu di carrubbi.

'Ncugna un nialufujutu di chisti chi vannu strati strati %
'nfila la manu/, e cci pigghia un pugriu di carrubbi.

Lu Capaciotu cci abbia e' un càuciu 'nta li sigreti , e lu

stinnicchia 'n terra. Cùrrinu li genti : — « Mischinu, mi-

schinu!... Stu viddannazzu! ca pi nenti ammazza li gen-

ti ^ t.... » e cci vulia chiantari di manu a lu Capaciotu.

'Nta mentri , vennu li sbirri , unu accùcchia a lu Capa-

ciotu, n' àutru si pigghia lu picciottu assintumatu ^ , e

^ Vi perdette l'asino e le carrubbe.

^ C'era una volta uno di Capaci, uno di questi (che vanno vendendo e

gridando per Palermo) la paglia lunga. Vedi voi. Ili, n. GLI : Lu Capa-

ciotu.

^ Avvicina un furbacchiuolo di questi che vanno per le strade.

* Infila la maiìo.

^ È naturale nel popolino di Palermo l'ingiuria di villano a chi non

è palermitano; figuriamoci poi quando questo non palermitano è uno de'

contadini villici d'un comune come Capaci. Del resto se qui si com-

patisce il ladroncello e non il Capacioto, egli è perchè il ladroncello non

è morto, e la Giustizia non è intervenuta. Quando è venuta la Giustizia,

il feritore, l'uccisore è sempre messo al coperto, e la Giustizia per inter-

rogare che faccia non riesce mai ad appurar nulla che interessi alla .ve-

rità e ai diritto. V'entra la omertà, il silenzio che prende colore di pru-

denz ., la coscienza che aborrisce dallo spionaggio. Ecco il perchè del-

l'immorale proverbio ' Lu n^oriu è mortu; s'havi a davi ajutu a lu vivu.

® Un altro si prende iì giovinetto svenuto.
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n'àutru la sceccu. Causa ; Patrucinaturi, Avucati, cumpri-

mentu a chistu, terzu a chiddu ^: lu poviru Capaciolu nni

nisciu pi puru miraculu; ma 'nta tricchi e barracchi ^ cci

appizzò lu sceccu e li carrubbi.

Palermo ^

VARIANTI E RISCONTRI

Una versione un po' differente in principio è in A. Longo,

Aneddoti siciliani n. III.

^ Complimento a questo, palmario a queU'ailro.

* 'Nta (ricchi e barracchi, computato lu'to, al sommar del e spese, alla

conclusione de' falli, tra ùgioli e barùgioli.

^ Raccontala da Agatuzza Messia.
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CCLXVÌI.

Mi vogghia beni Diu,

Cà di li Santi mi nni jocu e rju ^.

'Na vota cc'era e cc'era un pagami ca si vattiau e si

detti a la fidi di Gesù Cristu. A stu paganu lu purtam 'nta

'na Chiesa, e coi misiru a 'nsignari ad unu ad unu tutti

li Santi e tutti "Tartari ; dici : — « Viditi ? chistu è San

Giuseppi. Chistu è San Jachinu, lu patri di Maria. Chistu

è San Gaitanu. Chistu è San Francìscu di Paula. Chista

è Santa Maria Maddalena. Chiddu è San Binidittu....; »

'nsumma cci 'nsignaru tutti li Santi, e ddoppu tutti: —
« Ora taliati ccà : chistu è Diu. » — « E dicitimi (dici lu

paganu vattiatu) , sti Santi chi sannu fari ?» — « Fannu

miraculi e gràzii. » — « E stu Diu ?» — « Diu è lu Santu

supra tutti li Santi, lu* patri e lu patruni di tutti. » —
« E miraculi Diu nni fa?» (dici lu paganu.)— « Nni fa?

(rispunneru) : li fa tutti Iddu, e tutti li gràzii e li mira-

culi si fannu quannu Iddu voli; li Santi stannu sùggichi

a Iddu, e lu muttu dici, ca nun si movi fogghia d'àrvulu

s'^n cc'è vuhmtà di Diu. » — « 'Nca senza vuluntà di Diu

sti Santi nenti ponnu fari, di vuluntà propria sua? » —
« Nenti. » — « 'Nca annunca chi cci staju ad adurari a

sti Santi, si suli nun sannu fari nenti? Pri parti mia, va

^ Mi voglia bene Dio, che de' Santi me ne gioco e rido. — Una variante

del proverlio dice: Diu mi vogghìa beni, cà di li Santi pocu mi nni

'mforta; ovvero ; Diu mi vogghia beni, e di li Santi pocu mi nni premi.
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Stativi unni siti vui. San Giuseppi; vui, San Jachinu; vui,

San Franciscu di Paula, vui tutti quantu siti Santi grossi

e Santi nielli , ini vogghia beni Din , ca di li Santi mi

uni jocu e rju. » E si nni iju ad adurari e a priari la

suln Diu.

E di sta palora chi dissi lu paganu nn' arristau hi

muttu.

Borgetto K

^ Narrato al Salomone-Marino dal villico Giuseppe Polizzi.
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Palermu, un saccu tantu!

Lu Re di brunzu di ìu chiana di Bilogni dici: — « Pa-

lermu^ un saccu tantu! » e sta cu la marni jissta accus-

sì, comu si s'avissi a quadiari; e voli diri ca pi putiri

stari 'n Palermu cci vonnu un saccu di dinari granni e

gàutu quantu di 'n terra a la so manu. 'N Palermu li pic-

ciuli si nni vannu comu Pacqua, e pi putiri manciari e

vistirisi cci voli 'na vurza senza lazzu ^.

Autri vonnu diri ca sta statua dici: — « Palermu, sac-

chiteddi tanti pi aviri giustizia'^; » pirchì la chiavi di Foru

grapi qualunchi porta; e 'n Palermu a tempi antichi li

Judici la giustizia la vinnevanu pi dinari.

Ficarazzi ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Nella piazza Bologni in Palermo è una bella statua in bron-

zo di Carlo V, Imperatore, opera di G. B. li Volsi di Tusa

(prov. di Messina), che la compì nel 1630. « L'Imperatore è ve-

stito da guerriero coll'antica armatura, la spada al fianco, la

^ In Pcilerrao i quattrini se ne vanno via come Tacqua (prestissimo e

a manate), e per poter mangiare e vestirsi ci vuole una borsa senza

laccio.

« Palermo ecc. In Palermo, per aver giustizia ci vogliono sacchetti co-

sì grossi di danaro.

» Raccontata da Giuseppa Foria.
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sinistra mano appoggiata ad un bastone di comando, e colla

destra in atto di giurare, confie fece quando venne in questa

capitale, in mano del Vescovo di Mazara D. Giovanni Omodeo

Palermitano, per l'assenza dell'Arcivescovo di Palermo Casan-

dolet, nella Cattedrale l'osservanza dei capitoli e privilegi del

Regno e di questa città , e colla fronte cinta dell* imperiale

alloro.» G. Palermo, Guida istruttiva per Palermo, giorn. III.

Ora suiràtteggiamento di questa statua il popolo non paler-

mitano ha creato la fola proverbiale mettendola in bocca a Carlo

V. Una differente interpretazione di essa, e poco popolare offre

R. Starrabba nel suo recente scritto: Il Palazzo Ajutamicristo

{Archivio storico siciliano, an. II, fase. I). Notisi che questa è

la sola una delle poche statue che ne' moti rivoluzionari e

ne' sollevamenti del popolo palermitano sìa stata rispettata
;

mentre si sa che le prime cose cui il popolo sollevato prende

a manomettere e ad abbattere in Sicilia sono le statue e i

monumenti dei principi: esempio la statua di bronzo di Filip-

po V. nella piazza del Palazzo reale, e le statue in marmo de'

Borboni alla Marina.
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GGLXÌX.

Jibbisoti, frustajaddi ^

'Na vota si riccunta ca a Jibbisu un jaddu chi e' era

non cantò, e tutti li Jibbisoti sicutaru a dormiri sina a

tardu. A ura di menzujornu si risbigghiaru e vittinu chi

lu jaddu non aveva cantatu e ci aveva fatta perdiri la

matinata. Chi fannu? lu pigghianu e lu 'ttaccanu supra

un sceccu e lu mentina a fiustari pi tutta lu paisijSina

chi po' annaru unni lu Giudici. Pi chistu li Jibbisoti sì

dicinu frustajaddi; e quannu a Missina veni una di chi-

sti di Jibbisu nui Missìnisi ci dicemu: — « Peppi, cantau

lu jaddu ? »

Messina ^.

^ Abitanti é\ Gesso, frusta-galli. Gesso (iat. Gypsus o Gibisum) comune

nel circondario di Messina.

Questa è un' ingiuria proverbiale nella provincia di Messina.

^ L'ebbi da uu pescatore indirizzandomi verso la contrada detta il Pa-

radiso,
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CGLXX.

Cani Carinisi !

Vonnu diri ca quarinu a Carini successi lu casu di la

Barunissa di Carini , ca so patri la scannau a corpa di

cuteddii, (ca macari cci n'é la Storia nisciuta ^), idda , la

picciotta jia currennu di càmmara 'n càmmara pri nun

si fari piscari, e jia gridannu:— «Ajutu, Carinisi ! Ajiitu,

Carinisi ! » Ma, comu fu comu iju, lu fattu è ca di li Ca-

rinisi nun curriu nuddu pri ajutalla, e lu patri cci mina

'na murtali sciabbulata 'nta lu cori, a so figghia. A stu

bruttu idda, ca mischina nun si vitti dari ajutu di ni-

sciunu, jetta 'na vuci 'strema gridannu : — « Cani, Cari-

nisi/ » sintènnucci diri ca eranu veri cani, pirchi nun la

vòsiru ajutari. E di ddocu nn'^arristau lu muttu ca si dici

Cani Cannisi ^ !

Borgetto ^

^ (,he ve n'è anche composta una Storia, Questa Storia , o Leggenda

popolare, è slata raccolta e pubblicala con ampie illustrazioni da! Sa-

lomone-Marino. Vedi il suo volume : La Baronessa di Carini leggenda

storica popolare dd secolo XVI in poesia siciliana con discorso e note ec.

Seconda edizione. (Palermo, L. Pedone Lauriel editore, 1873 )

^ Quest'epiteto è, come dice i! Salomone (op. cit. pag. 65) « veramente

« cagnesco; perdonabile a quella disgraziala in quell' estremo momento,

« ma non a chi anche oggi ingiuria Cani i Garinesi, che sono invero tra*^

« più gentili, ospitali e cordiali Siciliani. »

^ Narrato al Salomone -Marino dal villico Giovanni Amato.





SERIE QUINTA.

CCLXXI.

Brancaliuui!

Si cunta ca cc'era un pòghiru viddanu ch'avia un scic-

carieddu e campava cu jiri a ligna : un juornu vinia di

ligna e cci cadi' lu sceccu, e nun lu potti sùsiri cchiù :

ccì leva la vardedda e lu lassa 'n terra pri muortu, e si

nni va. Lu sceccu la notti si susi, si nni va 'ntra un fie-

gu \ si minti a manciari fina chi si fa bieddu grassu.

Un jornu cci affaccia un lupu e accumencia a taliàrilu e

a 'ncugnàrici adaciu adaciu ; lu sceccu, quannu vitti lu

lupu, dissi : — « amaru mia I ora mi mancia , » e si

misi 'n superbia cu li gurìcchi a Paddritta % la cuda spin-

ciuta, lu cuoddu anarcatu \ e accumencia a taliari fissu

lu lupu. Lu lupu quannu lu vidi accussìfiroci, cci spija:

— « Comu vi chiamati? » Rispunni lu sceccu : — « Mi

chiamu Bran ca....liuni.» Cci dissi lu lupu: — « Oh chi

^ Fiegu, della parlata per feu, feudo.

^ Colle orecchie tese.

^ La coda alzala, il collo ad arco.
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nnomii tirribili chi aviti ! » e cci 'ncugnava didacìn ada-

ciu; quannu lu sceccu Pappi vicinii , si scantà' e jittà'

quattru pidita ^
: lu lupu cci dissi : — « Brancaliiini, chi

sunna ssi botti ? » Cci rispunni hi sceccu :
«— « Chisti

sunnu cannonati, ca haju cannuna e scupetti di putiri

ammazzari lupi e tutta sorti di cosi. » Lu lupu quannu

senti sti cosi cci dissi : — « la sugnu disìdirusu di man-

ciarimi 'na puocu di carni di pullami
,

pricciò dumani

Pammazzati cu li vuostri cannonati , e mi li faciti tru-

vari ca ia viegnu, e mi li viegnu a manciù. » Lu sceccu

cci dissi :
—

- « Cci àti a viniri 'n passannu dumani ^ »

Lu lupu si nni ij', lu sceccu rista' cumbusu. — « Cuomu

haju a fari ? » dici; e si nni va a curca'ntra un chianu,

si finci muortu, calanu 'na quantità di cuorvi e vutùra %
cridianu essiri muortu e si cci appudanu * di 'n capu pri

manciarisillu; iddu quannu vitti lu tiempu appurtunu ac-

cumencia cu li piedi e cu la vucca , e nn' ammazza 'na

puocu; si Susi e li lassa ddà muorti. Pùa vinni lu lupu:

— « Brancaliuni, unni sunnu li carni di pinnami. » Lu

porta nni ddu chianu : — « Ccà sunnu , mandati. » Lu

lupu si mancia Pacieddi e cci dici: — « chi su' belli!

carni àccussi bella e agustusa 'un n'haju manciàtu ma'. »

Lu sceccu cci dissi: — « Ora vu\ cumpari, m'àti a'mmi-

tari. » Cci dissi lu lupu : — « Ora pigliu 'nna puocu di

cuniglia e vi li mandati. » — « Nano ^ , cumpari , ca ia

' Si prende di paura e getta quattro peti.

^ Dovete tornare TaUro domani.

^ Vutùra, plur. di vulùru, avvollojo.

* Ci si avventano.

' Nano, no, signor no.
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paiu di àcito, e nu' nni puozzu manciari ; m' àti a dari

virduraj ca nni manciù cchiù assà". » Gei dissi lu lupa :

— « Gumpàri Brancaliuni, sàcciu un uortu di cavuli ca

sunnu 'na maraviglia; ora vi cci puortu. » Si nni jeru a

Tuortu e lu sceccu accumincià' a manciari , e si fici la

panza 'na vutti, chi nun putia caminari cchiù. » Lu lupu

cci dissi : — « Ora jamuninni; 'un faciemmu ca veni lu

palruni.» Ddà cc'era un limmitu gàutu \ e lu lupu san-

ta ^ lu sceccu nun cci lu potti fari, e rista' cu li piedi

darrieri appisi ^; lu lupu l'afferra pri li piedi darrieri

pri ajutàiilu a tràrilu ; lu sceccu fa 'na furzata e jetta

tanti pìdita, e 'na pidata detti a lu lupu; lu iupu quannu

senti sii botti di pìdita, e la pidata 'ntra 'na gamma, cci

pàrsiru cannunati chi l'abbinniru nni la gamma, cci di-

ci: — « Oh cumpari Brancaliuni, chi facistivu? » Rispunni

lu sceccu : — « Cumpari, ia mi stava divirtiennu. » 'Ntan-

tu lu lupu cumencia a curriri, ca si scantà' di li botti
,

e si nni ij zuoppu di 'na gamma.

Lu sceccu rista' e dissi:— « Abbuono* ca mi allirbitavu

cu stu manipoliu ^ chi haju fattu. » Tantu curri lu lupu ca

ancontra un liuni, e cci dissi:— «Chi aviti ca curri ti ? »

— « E ch'haju aviri ! ca cc'è Brancaliuni ca cu 'na botta

di cannuni mi abbinni ® 'ntra 'na gamma e mi azzuppò \ »

' Era là un limite alto. Gàutu, della pari, ^er àutu, gàutu, alto.

® Santa, della parlata, per sàuta, salta.

^ Restò co' pie' di dietro appesi, attaccati.

* Abbuonè, o ablon'é, o horCè buono è, meno male, manco male.

* ManapoUu, qui stratagemma.

« Con un colpo di cannone mi colpì.

^ Ali azzoppò,.
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Rispunni lu liuni : — « Cumpà', cci vuoglia viniri a vi-

diri a Brancaliuni. » — « Oh cumpari liuni, è ccliiù pu-

tenti di yvl\ » — « 'Nquà simili chi faciemmu: nn' attac-

€ammu pri li cudi cu 'na corda; si vu' 'un puliti curriri

ca siti zuoppu,ia vi tiru. » 'Nquà cumminaru accussi, e

si nni jeru: quannu cci arrivanu di vicinu, lu sceccu si

nni adduna e si minti a lu solitu cu la testa spingiuta

li gurìcchi a V addritta , la cuda tìsa e dissi : — « Ora

pri mia è junta Tura. » Lu liuni lu vitti accussi pripa-

ratu e dissi : — « 'Ncugnàmucci adaclu adaciu. » Mentri

si avvicinavanu, lu sceccu tuttu scantatu accumencia a

jittàri pìdita; quannu lu lupu senti li botti :-— « cum-

pari liuni, curriemmu, ca si nn'abbenni cu 'na badda di

chissi nn'ammazza.» Lu lupu 'un putia curriri, ca era zuop-

pu; e lu liuni si lu tirava apprissu; e accussi lu pòghìru

sceccu si allibirla di nun essiri manciatu di lu lupu e

di lu liuni. Pùa lu sceccu dissi : — « Mi nni vuogliu jiri

di ccà, manzinò si veni lu lupu mi mancia; » si misi

'n caminu e si nni ij' nni lu patruni; quannu lu patruni

vidi affacciali lu sceccu bellu grassu, ccu tanta cuntin-

tizza lu piglia, cci minti lu capistru e si lu trasi jintra,

e lu sceccu accumincià' a carriari ligna comu prima.

Casteltermini ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Trovasi nello Straparola, notte X, fav. 2, e vi sì riscontra

perfino lo stesso nome di Brancaleone : « Un asino fugge da

^ Raccontata da Vincenzo MiduUa solfataio, e fatta raccogliere dal sig.

Gaetano Di Giovanni.
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un raonaio; e capitato sopra un monte , e trovato dal Leone

gli addìmanda chi egli è, l'Asino all'incontro addimanda al

Leone il nome suo.. Il Leone dice essere il leone, e l'Asino, Braa-

caleone; e sfidatisi a fare alcune prove, l'Asino finalmente ri-

mane vincitore. — Non vi manca neppure la preda del Lupo, e

l'incontro col Lupo stesso , cui il Leone fa prendere di tanta

paura per Brancaleone che anch'esso fugge col Leone.

Costituisce il fondo del Brancaleone, historia piacevole et mo-

rale, dalla quale può ciascun avere utilissimi documenti per go-

verno di se stesso et d'altri, scritto già da Latrobio filosofo et

hora dato in luce da Ieronimo Trujltio (Milano, appresso Giov.

B. Alzato 1610 e poi in Venezia, 1607; in Pavia, 1621; in Mi-

lano 1682). Se ne vuole autore Antonio Giorgio Besozzi , che

fu a' servigi di S. Carlo Borromeo in Milano. L'asino vi figura

splendidamente ornato, e quando s'avviene nel leone, e questo

gli chiede chi sia, l'asino sta impettito , e dimanda invece il

nome del leone. Il leone si dichiara, e l'asino risponde : « Se

tu sei il Leone, io sono il Brancaleone. » Seguono quasi tutte

le avventure che si riscontrano nella nostra favola.

Per le prove tra l'Asino e il Leone vedi la novella di Sora

nel Napolitano pubblicata dal Kohlrr nel Jahrbuch fur roma-

nische und englische Literatur, Vili, pag. 246 : Vertrag zwischen

Herrn und Dìener wegen der Rene. Nella Prima versione de Di-

scorsi degli ammali dì Messer Agnolo Firenzuola è un leone

che ha gran paura d'un bue, animale che egli non ha veduto

mai.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. IV. 11



162

CCLXXII.

Li dui surci.

'Na vota un surci cci dissi a n'àtru surci: — « Gei vò''

vèniri a manciari nni me ziu?» Chiddu, chi era mortu

di la fami; cci dissi: — * Si, ma unni sta? » — « Giii nn'tia'

a fari 1 sta ccà vicinu. »

Si parteru tuttidui e jeru nn'ón magasenu. Stu maga-

senu avia la porta cu lu pirtusu tunnu tunnu pi tràsiri

e nèsciri li gatti. Comu arrivaru, lu surci ch'avia lu ziu

cci dissi a lu cumpagnu: — « Trasi primu, ca appressu tra-

su io. » — « Chi cc'entral cci dissi l'àtru surci, tu si' lu

patruni, e tu ha' a tràsiri.» Lu surci pi falla 'n granni si

'nfila lu prirnu cu diri ca java a chiamari a lu ziu. Mancu

avia trasulu 'nta lu magasenu ca 'na gatta Taggrastau pi la

gregna ^ Lu surci accuminsaua fari:— « Ziu/ ziu!» L'àtru

surci comu 'ntisi accussì dissi: — « Minchiuni ! e t'è ziu,

e mancu ti canusci ^! vidi chi voli fari cu mia! » Vutà

tunnu ^ e turno d'unni avia vinutu.

Ficarazù *.

^ Neppure era entrato nel magazzino , ciie un gatto 1' afferrò per là

cervice. Gregna o grigna, propriamente è il zrine o la criniera, detto dei

cavallo o d'altro quadrupede.

^ Minchione I e li è zio, e neppur li riguarda 1

^ Fece una giravolta.

^ Raccontata da un certo Coraparello.

In questa favola c'è il doppio senso della voce ziu, la quale vale zio^

€ imita Jo stridere dui sorcio.
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VARIANTI E RISCOiNTRI.

Una versione palermitana di questa favola è in Pitrè, Otto

Fiabe e Novelle, n. Vili: Lu surcì magru e lu surci grassu. Biz-

zarra è la conclusione, nella quale il topo magro libero dice

al topo grasso stato acciuffato dal gatto, che egli se ne tor-

nava libero al giardino;

« Gei dissi lu surci magru a lu surci grassu:

Si scappi 'nta li vròcculi t'aspettu.»

Una simile ne hanno il Gozzi e il Pignotti, ed arieggiano

quella del Cane e del Lupo dì Fedro. Leggesi pure in Vene-

rando Gangi: Lu surci di campagna e lu surci di cita.
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ccLxxm.

L'Omu, lu Lupu e la Vurpi.

'Na vota dici ca c'era un poviru lignaloru, e campava

carriannu ligna di la voscu supra li spaddi e si li jia a

vinniri 'n citati. 'Na matina mentri si ni scinnia 'mpunutu ^

sintia certi gridi e lamenti. Allura avvicinau unni èrinu

ddi gridi e quannu arrivau ddà, vitti ca cc'era fatta 'na

fossa funna, e ddà intra cci avia caduta 'n Lupu e di su-

pra d'iddu 'na vaiata grussuna ^5 d'unni non putia cchiù

né fùjri né scappari. Quannu lu Lupa vitti lu lignaloru

cci dissi : — c( Fammi lu favuri: libbrìmi di ccà, ca cor-

chi vota ti la pozza arrènniri. » Ma lu lignaloru pinsau

e cci arrispusi dicènnucci : — « Lu farrissi ìu % ma tu

mi l'arrenni ca doppu ca ti scapulu la vita ti mangi a

mia. » — « No, chissu non farro mai, arrispusi lu Lupu,

ma anzi quannu tu veni a lu voscu e cc'è corchi èutru

Lupu ca ti vurrà mangiari, iu ti addifengu a costu di la

me vita ; » e doppu cci fici milli giuramenti. Lu po-

viru lignaloru cci dissi ; — « Si; ora vaju ppi 'na scala
,

e tornu ppi nàsciti *. » 'Nfatli quanta cchiù prestu potti

si va a'mpristau 'na scala ^ turnau ni lu Lupu, misi la

^ Una mattina mentre se ne scendea carico.

^ Una grossa pietra.

^ Io lo farei questo.

^ E torna per uscirti fuori (per liberarti dalla fossa).

* Andò a prendere ad imprestito una scala.
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scala ni la fossa e poi tantu fici e tantu non Ilei ca cci

livau la vaiata di supra, e libbràu di la morti la poviru

Lupu.

Comu lu Lupa accliianau tutta cunsumatu e tutta spì-

latu, lu lignaloru si 'mpuniu la scala e pigghiau licenzia

a lu Lupu; ma chistu però ci dici:— «Passu passu, cum-

pari; unni è ca jiti? ah gnurnò , ca iu havi tri jorni ca

non manciù ; e moru di lu pitittu , e cchiù megghiu di

mangiàrimi a vui chi pozzu asciari ^ ? ))•— « Comu! cci dissi

lu lignaloru; a mia vi vuliti mangiari ? » e arristau spantu

trimannu di lu timuri ^ Ma pigghiannu curaggiu cci dis-

si : — « Jemu a lu nostra : tutti li to' prumissioni unni

jeru ? chi chista è la tò palerà ? chi chistu è lu beni ca

fhè fattu, ca ti libbrài la vita? e ora mi vói mangiaril Ah

no, chissu non è giustu, e mi vói fari 'na pruputenza, »

Lu Lupu ci dicia: — « Non fari chiàcchiri e vuci; iu haju

fami ca moni, cchiuttostu camina tanticchia cchiù cu mia

a lu friscu % servi ca mangiu alFùmmira *; » e lu cacciava

cu la cuda. Allurtimata lu lignaloru cci dissi: -- « No,

jamunìnni di un violu, fina ca n'ascòntrinu tri ^ cci cun-

tamu la raggiuni e lu fattu , e si dicinu di tu mangià-

rimi, mi mangi, ma si dicinu di no, m' ha' lassari jiri. »

Altura lu Lupu vidennu ca era veru birbanti, cci dissi :

— « Sì, facemu comu dici tu; » e cuminciaru a caminari.

^ E chi potrò mangiar meglio che voi ?

* E restò atterrito tremando dalla paura.

3 Non far chiacchiere e voci, io ho una fame da morire, piuttosto cam-

mina un po' di più con me verso il fresco (all'ombra).

* Così io mangio all'ombra.

^ No, andiamo per un sentiero, finché non incontriamo tre.
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Caminannu caminannu cci scuntrau n'omu, e lu li-

gnaloru cci raccuntau lu fattu comu avia stata; doppu

,

lu Lupu cci dissi :
— « Ma iu haju fami, e non haju co-

mu fari, dunca dicidi ch'tiaju a fari. » L'omu scantànnusi ^

ca lu Lupu lassava a chiddu e si pigghiava ad iddu, cci

dissi sti palori : — « lu non haju chi diri, ma la fami è

brutta. » Lu Lupu allura si vutau e cci dissi a lu ligna-

loru : — « Vidi, chistu è lu primu a me favuri, e cunta

unu; » e sicutaru a caminari.

Doppu 'n pezzu ^ cci scuntrau 'na Vurpi; allura lu li-

gnaloru e lu Lupu la chiamaru e cci dissiru li so' rag-

giuni ognunu, ma la Vurpi arrispusi e dissi: — « Quannu

iu haju fami, macari la terra mi mangiu , ca ppi trista

pani non si mora i fami \ » E lu lupu vutànnusi cu la

lignaloru : — « A n'àutru stai % e a mia la fami mi sta

avvincennu, e mi pari malu ca t'haju a lassari vivu an-

cora. » Ma lu lignaloru lu fìci caminari n' àutru pizzud-

du ppi scuntrari all'àutru. 'Nfatti comu ficiru 'na furria-

tedda , cci ascuntrau un Lìuni ^ e allura lu lignaloru

dissi :
—

• c( Sugnu mortu ! ora lu Liuni duna raggiuni ad

iddu, e poi mi mànginu tutti dui; » lu Lupu, a lu cun-

trariu, si prijau, e cci paria Pura di cuntàricci lu fattu.

^ L'uomo avendo paura.

* Dopo un tratto.

^ Un proverbio siciliano :

Fri trislu pani

Nun si morì di fami.

* Non istai che per un altro (non ti rimane che un altro a «consulta-

re; cioè, la tiia vita dipende da un altro parere).

* Infatti appena fecero un piccolo giro, s'avvennero in un leone.
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Allura tuttidui s' avvicinaru a lu Liuni . e lu poviru

iignaloru, tutta scantànnusi , cci arriccuntau tutta lu di

scursu e coma avia libbràtu di la morti a lu Lupu ca cci

avia fattu tanti prumisioni, e ora poi doppu lu Lupu senza

vuliri sentiri cchiù raggiuni si lu vulia mangiari, e chi

stava a la sintenza di lu Liuni a mangiarisillu o no, co-

ffiu era lu pattu. Lu Lupu non dissi cchiù nenti, e attin-

gava sempri ca avia 'na farai ca muria e pirciò si Tavia

a mangiari. Quannu lu Liuni ìitisi tuttu lu tinuri, parrau

e dissi: — « la non pozza diri nenti, né cui havi raggiu-

ni tortu, si non prima viju la fossa , la vaiata , e co-

mu era misu lu Lupu, e poi chiddu ca uprau lu lignalo-

ru ppi sarvari la vita a la Lupa; e tanna poi dugnu la

sintenza. » Accussì ficiru.

Watti jeru 'n'àutra vota sapra locu, e lu Lupu cuntin-

tuni scinniu nni la fossa; doppu, lu Liuni cci dissi:— « Ora

mentiti nni la stissu stricanacchiu ca eri ^ e iu e lu li-

gnaloru ti mintemu passa passu la vaiata di sapra. » 'Nfatti

la Lupa si curcau e cci misiru la vaiata di sapra. — « Ora

aspetta quantu acchianamu, e vidu chi ti fici la lignalo-

ru. » Subitu, acchianaa ccu la lignaloru, si tiraa la scala, e

la va a guardaa di ddà sapra, dicènnacci : — « Seiiti,

Lupa 'nfami e birbanti, ca cangi sempri la pila e mai la

vizia ^: staiti ddoca e crepa di la fami fina a quanna ti

vènnina a'mmàzzina chiddi ca ti paràru la fossa ^; pir-

chi si eri anaratu e galantuomu arringraziavi e vasavi a

^ Adesso mettiti nella stessa posizione in cui eri prima,

* n proverbio dice : Lu lupu cància lu pilu e no lu viziu.

^ Finché non vengano ad ammazzarti coloro che ti pararono la fossa.



168 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC.

chiddu ca fa via sarvatu la vita , e no ca ti lu vulevi

mangiari. Yui bonomu vaitivinni pi li fatti vostri, e va

dati a mangiari ccu lu vostru travagghiu a li vostri fìg-

gbiareddi ^ e vi 'nsignu ca lu beni Fa viti a sapiri fari,

e prima di fàllu aviti a canusciri a cui lu faciti. » D'accussi

dicennu cci pigghiau licenzia e si ni iju. Elupoviruli-

gnaloru riturnau a la so casa cuntannu a tutti lu fattUy

tuttu spantu e cchiù mortu ca vivu.

Etna \

VARIANTI E RISCONTRI.

Lu Scarparu e !u L:uiìi.

Si raccunta chi ce' era un Scarparu. Gomu cc'era stu Scar-

paru avia quattru fìgghi; mischinu, si uni iju pri la terra, e jia

abbanniannu : — « Cunzamu li scarpi, l Soli e taccima mitte"

mu ! ^ » Nun lu chiamava nuddu ; e iddu cci partìa : « Ce'

è

badagghi! passamu a 'n' àutra strata ! — « Cunzamu li scarpi!

Soli e tacciina mittemu ! « Nun lu chiamava nuddu. E iddu :

— « Nun ce' è chi fari, nun ce' è chi fari ! » 'Nsuinma fìr-

riava lu paisi e nuddu lu chiamava. — « Va, mi uni vaju a

la casa. Vaju a viju si me mugghieri e li me' fìgghi hannu vu-

scatu quarchi cosa e mi dunanu a mangiari. »

Arrivannu a la casa li figghi aspittavanu chi so patri cci a-

vissi purlatu di mangiari. Comu trasiu dintra lu patri, li fig-

ghi : — « patruzzu meu, v' arricugghistivu? chi purtati 'ntra

1 Figghiareddi, figlioletti, figliolini.

* Raccolta dd sig. Salvatore -Pasquale Vigo.

^ Maniera di gridare de' ciabattini j che significa : conciamo (ratlop-

piamo) le scarpe 1 MeUiamo suole e tacchi 1
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la coffa ? » Li figghi cu' filava, cu' facia quasetta; jettanu rocca

e quasetta 'n terra e currinu e s'allappanu a la coffa ^ Poviru

patri arristau affrittii!— « Figghi mei, dici, chi vi pozza fari?

nun portu nenti , mancu un centesimu : Vuàvutri nenti aviti

vuscatu ? » — « Patruzzu , nenti j tutti semu dijuni. . ~ « E

jeu miremraa, e serau tutti dijuni ! xMa fìggili mei , dumani

mi vaju a rùmpu li gambi e lu coddu pri jìri a vuscari

quarchi cosa. * Li figghi s'assittaru tutti a lu focu 'mmezzu la

casa, e poi lu patri accumencia apinsari: — « Figghi mei, lu

sapiti chi haju pinsalu ? dumani ni nni jemu tutti a ministred-

da.» La matina parteru pri cògghiri sta minestra; arrivannu vi-

cina 'nna montagna, chiamata Rocca d' Antedda 2, accumin-

ciaru a cògghiri lassaneddi , finocchi , cicoria^ e tuttu chiddu

chi cci vinia , e avianu addubbatu cu la truscitedda e cu lu

sacconi, e stavanugià pri pàrtiri K Lu patri senti un lamentu;

e cci dissi a li figghi : — « Figghi mei , abbiati *, chi jeu ora

vegnu.»— • Patri, nun aviti a'ddimurari chi nuàvutri arrivannu

a la casa, sutta la botta mittemu la pignata K — « Vuàvutri

jiti presti e priparati , chi jeu vegnu appressu. » Stu scarparu

pri nun fari scantari a li figghi arristau sulu pri jiri a vidiri

chi era stu lamenlu. Cumencia ad avvicinari 'ntra ddi fàudi

di muntagna, senti diri vicinu : « amicu, avvicinativi e datimi

ajutu chi haju 'ncappatu 'ntra 'na grutta. Mischinu , chistu

sintennu sta vuci s' avvicina a ddu bucu di la grutta, e vidi

^ Jéttanu ecc. (Le figlie) buUano per terra rocca e calza, e corrono e

s'avventano alla sporta. ^ Sulla Rocca d'Antedda, Rocca d' Entella, vedi

la tradizione COXXXL ^ Cuminciaru ecc. Si diedero a cogliere cavoli

selvatici (lassaneddi, plur., dim. di lassana, eryslmum barbarea di Lin.),

finocchi , cicoria, e tutto ciò che loro veniva, e aveano accomodalo (le-

gandoli) con un fagotto e con il saccone, e stavano già per partire. * Ab-

biati, avviati, avviatevi, andate innanzi. "" Subito {sutlala botta, sotto

il colpo, li per lì) metteremo sul fuoco la pentola.
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'nna rocca ch'avia stimpatu davanti la porta di dda grutta ^

e iddu nun putia nòsciri, e rispusi hi scarparu e cci dissi: —
« Amieu, dicitirai coma siti ddocu dintra. » — « Caru amicu,

assira mi pirnuttau 'ntra sta grutta; stanotti stimpau sta rocca ed

arristavi ccà dinlra. » — « Unquà di mia chi vuliti ora? » cci

dissi ìu mastru.— « Pritennu chi vui m'ajutàssìvu, jeu di dintra,

vui di fora, a scugnari sta rocca ^ quantu jeu putissi nèsciri. •

— « Jeu v'ajutu, ma vurria sapiri chi cosa siti; siti cristianu?

animali? • — « Amicu, jeu sugnu un Liuni. » Lu scarparu :
—

« Misiricordia ! jeu v'hé ajutari pri nèsciri di ddocu ? putiti sta-

ricci in aternu. Pirchi si jeu vi fazzu nèsciri di ddocu, j eu haju

la fami, vui lu pitittu e certu ini mangiati. » — « Comu ! amicu

meu strittu! ddoppu chi vu' mi dati la vita, jeu v'hé man-

giari? saria un vili, un tradituri!» — • Basta, circati d' aju-

tarimi chi jeu beni vi pozzu fari e no mali. » Mischinu si

fici livari di sta bestia, e lu nisciu ^ Niscennu, fici tanti ringra-

ziamenti a lu scarparu; dumannaru 'nna bellissima licenza e

parliu. Appena lu vitti arrivari, p. es., 'nna sittina di passi al-

luntanatu d'iddu, cci-cumencianu a vèniri badagghi e stinnic-

chi a lu Liuni, e lu chiama: — « Amicu, un mumentu! avanzi

chi vi ni jiti vi vogghiu fari un cumplimentu.» Mischinu, a-

spittava stu Liuni chi si metti la cuda a palieddu , e cumin-

eiau a fari quattru satitti * e curri ad avvicinari a 1' amicu.

— « Chi vuliti, lu cumpari t curaggiu nun cci nn'haju, cci dissi,

ca lu pitittu mi scippa l'occhi \ o vui o àutru havi ad essiri. »

Mischinu, lu scarparu sintennu stì paroli morsi : — « Vi rhaju

dittu chi sempri siti armalu; chista è la parola chi mi dàstivu

^ E vede una rocca che staccandosi e precipitando era andata a chiu-

dere la bocca di quella grotta. ^ A tórre d' avanti, a spingere innanzi

dalla porta questa rocca (questo gran masso). ^ Poveretto, si lasciò per-

suadere da questa bestia e lo usci (in salvo). * Salilti, saltetti, salterel-

li, sgambetti. ^ Ma la fame mi cava gli occhi.
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fernìa, di a mia nun mi tuccari, di lassarimi libiru ? " — « Al-

lura senti chi ti pozzu fari, tu lu sai chi lu beni s' arrenni a

maiu; ora noi mittemu 'n caminu tutti dui, e a lu prirau chi

'ncuntramu cci dumannamu lu beni a chi s'arrenni. Si dicinu

chi s'arrenni a mali, e jeu ti manciù; si dicinu a beni ti lassù

jiri. » Mentri caminanu, 'ncontranu un sceccu; dumannaru: —
« A chi s' arrenni lu beni? » Dici : — « A mali s' arrenni. »

— « Ti r haju dittu ? » 'Ncuntraru un Lupu e cci dumannaru

lu beni a chi s'arrenni, e cci rispusi miremma a malu. Dici:

lu Liuni : — « Ti l'haju dittu ? e su' dui! 'unnhaju chi ti fari;

'n'àutru cci nn'è;» (pirchi avianu a dumannari a tri). Si mettinu

n caminu e 'ncontranu 'na vulpi , e cci dumannanu : — « Lu

beni a chi s'arrenni? » Dici:— « A mali. • Comu, mischinu,

'ntisi chi a mali,chistu arristau friddu comu la nivi. Mischinu,

si detti d'animu e fa occhili a la Vulpi. La Vulpi capiu chiddu

chi cci vulia diri lu poviru scarparu e cci dissi, dici:— « Ora

quantu sentu chi cosa avistivu vuàvutri ?» E cci cuntanu tuttu

lu fattu. Allura la Vulpi dissi: — « Ora supra locu s'havi a

fari giustizia, nni nn'àmu a jiri supra locu. »

Mentri chi caminavanu pri jiri a la grutta, lu Liuni avanti

tuttu cuntenti, e lu scarparu jia cunfidannu a la Vulpi: — « si

tu ti fidi allibirtarimi di st'assassinu, jeu ti cumplimentu ottu

gaddini e un gaddu, 'nsoccu dici dici me mugghieri.» — « Nun

cci pinsari, chi t'allibertu; ma basta chi tu la comprumisa nun

ti la dimentichi. . — . o amicu meu, e comu mi l'haju a di-

minticari ? » Agghiungeru a la grutta, fannu 'nfilari lu Liuni

'ntra la grutta, dici : — « Haju a vidiri com' eri situatu, 'nsum-

ma, pri jeu cunnannari; » si 'nfilau dintra la grutta lu Liuni e cu-

minciaru a mettiri la rocca com'era misa prima, e cci duman-

nava: — « Era accussi la rocca? » — « 'N'àutra anticchia a jiri

a mia era \ pirchi lumi nni vidia picca; ora nni viju assai. »

^ Era un altro poco verso me.
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Lii situaru com'era; dici : — « Ora accussì era situatu. » Dici :

— « Unquà tu arresti ddocu, e lu poviru mastra si nni va. » —
« Pri carila niscitimi , ciii nun lu toccu. » — « Tu pò' stari

ddocu ; lu tocchi nun lu tocchi, pò' stari ddocu e chiddu

si ni va pri 1' affari soi. » Pigghiau lu scarpareddu 'nsèm-

mula cu la Vulpi si nni iju a jiri a lu paisi. Arrivannu a lu

paisi cci dissi la Vulpi : — « Caru amicu
,
jeu 'ntra lu paisi

nun cci pozzu tràsiri; si siti amicu jiti a pigghiari li gaddini

e jeu v' aspettu ccà fora.» —
• « Ma caminati , viniti a la casa

e vi li pigghiati pirchì m' aviti a fari fari sta via ? . -- « Jeu

nun cci pozzu vèniri, pirchì si mi vidi gualchi cani (chi su'

nnimici mei,) m'assicuta. » — « Unquà aspittati un mumentu

chi vi li vaju a pigghiu. »

Iju nni un ucceri, si fa 'mprintari un cani grossu, si ìu càr-

rica 'n coddu e lu porta a cummari Vulpi. La Vulpi sempri guar-

dannu si vinta l'ami cu cu li gaddini e lu gaddu , e vidi chi

veni carricatu , tuttu cuntenti dicennu: — « Chi sorti d' omu
di parola ! macari lu gaddu porta veru; tà' ^ comu cci sbatti la

cuda ; minchiuni chi gaddu ! » Lu scarparu arrivannu vicinu

di la Vulpi cci abbia lucani appressu:— • Uhi cani! ad idda

ad idda! » La Vulpi: — « Ah ! tradituri! chistu è lu beni chi

ti fici ? » — « Sì , chi lu beni s'arrenni a mali, e lu stissa lu

dicisti. »

Salaparuta ^.

In un'altra versione egualmente siciliana ruesta favola si lega

con un'altra novella.

Un'altra versione siciliana è in Gonzenbach, Sicil. Mdrchen n.

69; Lowe, Pferd und Fuchs (Leone, cavallo e volpe). Un leone

cadde in un fosso; un cavallo ne lo liberò, ma poi il leone se lo

^ Ta\ tronco da tale, talà, talia, guardai ^ Raccolta dal sig. Leonardo

Greco.
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volea mangiare. Se ne appellarono ad una volpe; questa volle

vedere com'erano situati l'uno e l'altro quando il leone era

stato liberato dal cavallo. Quando essa ebbe di sotto il leone

nella fossa gli gettò addosso una pietra e l'uccise.

Una versione greca di Castrignano in Terra d'Otranto è in

Morosi, Studi sui dialetti greci di Terra d'Otranto, Prosa, IV.

Un' altra leggesi in P. Casaugchio, // utile col dolce, cent. II,

dee. IX, arg. Jf, ove il villano si libera poi dalla volpe facen-

dola entrare nel pollaio, e percotendola a morte.

Altre versioni ne cita il KQhlkr nella 69 della Vergleichende

Anmerhungen alle Sicil. Màrchen.
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CCLXXIV.

Lu Ventu, l'Acqua e l'Onuri.

Un juornu, a tempu anlicu, si riccunta, ca si juncera,

caminannu caminannu, lu Ventu, TAcqua e POnuri, S'ab-

brazzaru tutti, e flciru tanti discursi 'ntra d'iddi di tuttu

chiddu ca avianu fattu e avianu a fari.

L'Acqua cci cuntau ca currennu 'ntra un ciumi * pocu

tempu prima, avia fattu tantu beni, abbivirannu jardinura,

furriannu mulini e arricriannu a tanti assitati ^

Lu Ventu cci raccuntava ca iddu facia macàri furriari

mulina % e senza d'iddu non putìanu caminari cchiù basti-

menti e varchi, e chi poi quannu non avia cchiù chi fari

si ni jia a spassàrisi o ccu li nuvuli o ccu Tàlbuli 'ntra

li vòschira * o 'ntra li cimi di li cchiù àuti munti.

L'Onuri, puvireddu , non avennu chi diri cci dicia al-

l' Acqua e a lu Ventu: — « lu è certu, non pozzu fari sti

mmràculi, ma tegnu tutti Fomini 'n pugna, e ccu luttu

ca sugnu nenti e paru nuddu, quannu n'omu di munnu

riccu puvireddu, cchiù megghiu quannu havi a mia

havi assai, e ccu mia pò e voli. »

Doppu ca tutti tri si la discurreru cunvinniru ca érinu

tri Putintati di lu munnu , e siccomu avianu chi fari si

^ Che correndo per entro un (leUo di) fiume.

* Inaffiando giardini, facendo girare mulini e ricreando tanti assetati.

* lì vento raccontava loro che anche esso facea girar mulini.

* con gli alberi tra' boschi.
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pigghìarii licenza e si ni stàvinu jennu ognuna ppi li

fatti so'.

Ma comu si spartèvinu lu Ventu cci dissi all'Acqua e

airOnuri:— « Ma quannu ni juncemu 'n'àutra vota, e un-

ni? » ET Acqua cci arrispusi : — « A mia mi trovi ni

li frischi funtani. » —- « E si su' sicchi? » cci dissi lu

Ventu. -— « Allura mi truvirai certu 'ntra lu mari. » —
« Ma a tia unni ti attrovu ? » cci addumannau l'Acqua a

lu Ventu. E lu Ventu: — « A mia, quannu sugnu spicciu,

ppi cchìù certu mi attrovi supra la cima di Mungibeddu

e ddà mi spassu e jocu e ccu li nuvuli e lu so fumu. »

Allura lu Ventu e l'Acqua—cci addumannaru a l'Onuri: —
« E a tia quannu ti circamu unni t' àmu a truvari ? » E

rOnuri accussi cci arrispusi: — « A mia ? ora si, chistu

sulu non pò essiri; pirchì iu stilu ^ ca cui mi perdi 'na

vota 5 non m'ascia ^ e non mi vidi cchiù ppi mentri è

munnu.

Acireale \

VARIANTI E RISCOXTR].

Questa favola si trova in Straparola, Tredici piacevolissime

notti, XI, 2 : • Poraporio Comona viene accusato al patrone del

suo disordinato mangiare , ed egli con una favola , mordendo

il patrone , della querela si salva. » La favola raccontata da

Comona è del Vento, l'Acqua e la Vergogna.

Gaspare Gozzi la diede anche lui col titolo II fuoco, l'acqua

^ Io costumo, son solito.

* Non mi trova.

^ Raccolta dal sig. Salvatore- Pasquale Vigo.



176 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC.

e l'onore, sostituendo al vento il fuoco. E perchè si possa ve-

dere come la nota favuletta del celebre letterato veneto non

si discosti per nulla da quella del povero ed oscuro monta-

naro etneo, eccola qua nella sua interezza.

II Fuoco l'Acqua e l'Onore

Il fuoco, l'acqua e l'onore fecero un tempo comunella i in-

sieme. Il fuoco non può mai stare in un luogo, e l'acqua an-

che sempre si muove; onde tratti dalla loro inclinazione , in-

dussero l'onore a far viaggio in compagnia. Prima dunque di

partirsi, tutti e tre dissero che bisognava darsi fra loro un

segno da potersi ritrovare, se mai si fossero scostati e smar-

riti l'uno dall'altro. Disse il fuoco: e se mi avvenisse mai questo

caso che io mi segregassi da voi, ponete ben mente colà dove

voi vedete fumo; questo è il mio segnale e quivi mì troverete

certamente. E me, disse l'acqua, se voi non mi vedete più, non

mi cercate colà dove vedrete seccura o spaccature di terra,

dove vedrete salci, alni, cannucce o erba molto alta e verde:

andate costà in traccia di me e quivi sarò io. Quanto a me,

disse l'onore, spalancate hen gli occhi e ficcatemigli bene ad-

dosso e tenetemi saldo, perchè, se la mala ventura mi guida

fuori di cammino, sicché io mì perda una volta, non mi tro-

vereste più mai.

^ Comunella, comunione, società, lega.
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CGLXXV.

Cumpari Lupa e cummari Vulpi.

'Na vota cc'era la Vulpi, e cc'era un sardàra ^ chi pur-

tava li sardi. Idda si schinci ^ inalata. — « Cummari, cci

dissi lu sardàru, unni jiti? » — « Cumpari, sugnu malata

e nun pozza abbiaggiari ^ » — « 'Nca, sapiti chi facemu?

io vi mettu 'n capu la vèslia, e poi unni vulìti essiri las-

sata, io vi lassù.» Darrieri ce' era cumpari Lupu. — « Cum-

pari, cci dissi a Tammucciuni la Vulpi, sapiLi ch'haju pin-

5atu?io mi mettu ìi capu la vèstia di lu sardàru, piglia

li sardi, e a una a una vi li jettu, e vui cumpari, Parricug-

ghiti. » Ha piglialu lu sardàru e ha misu la Vulpi 'n ca-

pa la vèstia, e la Vulpi jia jittannu li sardi, e lu Lupa

l'arricugghia,. Arrivannu a menza stanza * dici la Vulpi:—

« Cumpari, ora scinniiimi, ca ccà è la me grutta. » 'Nca

lu sardàru la scinniu, e idda si junciu cu lu Lupu.

—

« Cumpari Lupu, nn'àti cugliutu assa' sardi ? »— « 'Nnasì,

cummari Vulpi; assai nn'haju cugliutu. » -— « Vui cumpari

Tali cugliutu, ma ora Fàmu a spàrtiri sti sardi. » — « Oh l

cummari, io heju fattu tanti stenti, e vui li vuliti ? » E

sardi 'un cci nni vosi dari. La Vurpi schinci chi di la

colira cadiu mialata. — « Oh ! cummari Vulpi, e chi aviti ?

' Sardàru, venditor di sarde fresche.

^ Schìncbi, della parlata per fincìri, fingere.

* E non posso viaggiare.

^ Giunta a mezz t via.

PixaÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV. i2
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'Nsamà^ cadistivu malata pi la colira di li sardi? » —
« Nnasì, cumpari. » — « 'Nca io vi li porta li sardi , ba-

sta chi vui vi susiti. » Ha pigliata lu Lupa , e cci ha

purtata li sardi. Ddoppu chi si manciaru li sardi, passaa

un cardunaru ^ Dici lu Lupa: — « Cummari. coma facie-

mu, ca si cci haniiu a li vari li carduna a sta cardunaru? »

— « Sapiti chi faciemu ? cci dici la Yulpi, io ora mi schin-

ciu malata, iddu mi càrrica 'nta lu sacchitieddu.; vai vi

mittiti darrieri di mia, e io vi jettu li cardana. »

Passa lu cardunaru: — « Chi aviti cummari Vulpidda? »

— « Sugna malata, e a la me grutta nun cci pozza jiri.

Mi valiti purtari vui ^n coddu? » ~ « Nnasì, cummari.» E
si la misi supra lu sacca di li cardana. La Vulpi cu la

granfudda scippava li carduna ^ di lu saccu 6 cci li jt-

tava a unu a unu a la Lupu. Quannu cci parsi ad idda:

— « Cumpari, cci dici a lu cardunaru, scarricàtimi ccà, ca

ccà èni la me stanza. » La cardunaru la scinniu e si

nni iju pi so via. — « Cumpari Lupu, cci dissi la Vurpid-

da, li carduna ? » — « Cummari, io avia una gran fami e

mi rhaju manciatu tutti; p' 'un diri farfantaria vinn'haju

sarvatu da' piduzzi ^ » La Vulpi, arrabbiata, si la sar-

vau K 'Na jurnata si schinciu malata: cci va la Lupa e

cci dici: — « Cummari, coma siti? » — « Cumpari, malata

sugnu, ed he jiri 'n Palermu, e nun pozza caulinari. »

^ 'Nsamà\ coulr. da non sia mai, non fia, non vorrei che.

* Cardunaru, venditore di cardoni.

^ La volpe coUo zampino tirava i cardoni.

* Per non dire una bugia (a dire il vero) ve ne ho conservali due

(cardoni).

* La volpe, arrabbiata, se la conservò (se la legò al dito).
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— « Zittitivi curamari, ca vi cci portu io. » Si Pha misu

'n coddu cumpari Lupu, e si misi a caminari. Lu Lupu

era zuoppu; e la Vulpi java cantannu:

« Pianu, pianu, pianu \

E lu ruttu porla a lu sanu. »

— « Gh' aviti 5 cummari ? » cci spija lu Lupu. — « Chi

haju ? — Nun pozzu caminari, e cantu. » Ddoppu 'n'àu-

tra arrancatedda % accuminzò arreri la Vulpi :

« Piana, pianu, pianu,

E lu ruttu porta a lu sanu. »

—
• « Ma, cummari, chi jiti dicennu? » —• « Nenti cumpari,

mi vaju allìanannu accussi. » — « Ma comu vi sintiti ? »

—- « Comu m'hè sentiri? malatedda ancora, e nun m'haju

pututu sullivari. » — « 'Nca caminamu, » arrispunni cum-

pari Lupu. Passannu 'n'àutra arrancatedda, idda si misi

a cantari arrieri:

« Pianu, pianu, pianu,

E lu ruttu porta a lu sanu. »

— « Ora 'nsumma , cummari , a cu' vuliti buffuniari ?

Vui siti malata e jiti cantannu? » — « Ah 1 dici la Vulpi:

'nca io avia pigliatu li carduna, e vui 'un mi nni vuli-

stivu dari, ora io sugnu bona, e m'haju fattu purtari di

vui zoppu; » e comu dissi accussi, satò e lassò lu Lupa.

Vallelunga ^

"^ La noveHatrice ha pronunziato questa voce pianu con una dolcezza

da disgradarne la più gentile toscana.

* Dopo un'altra piccola arrancala (pochi altri passi).

' Raccontata da Elisabetta Sanfratello.
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VAUlANTi E RISCONTRI.

il principio è simile alla Vurpi ri. GCLXXVII. Per l'insieme

ha !o stesso fondo del Lupu e la Vurpi dì Palermo , che è

una versione meno circostanziata della nostra, e che credo

opportuno di pubblicare:

Lu Lupu e la Vurpi.

Na vota si 'nciintraru cumpari Lupu e cummari Vurpi. Gei

dissi cummari Vurpi a cumpari Lupu : — « Chi cc'è, cumpari,

comu siti? Quant'havi ch"un vi viju ! Gei vulemu jiri a pi-

scari ? « — « Gnursi, cummari, jamunìnni. » E si nni jeru. Ar-

rìvannu a mari, arrivannu a ddu puntu unni putianu pigghiari

li pisciteddi, cci dissi la Vurpi : — « Va, cumpari ? vui vi jit-

tati a mari, io v'aspettu ccà, e mi prujti chiddi chi pigghiati. »

Lu poviru Lupu, comu si jittau 'nta lu mari , s'ammaraggiau;

e iju a funnu, e quannu putia nèsciri la testa fora ài l'ac-

qua, gridava : — • Cummari, cummari, staju murennu ! » La

cummari, com'iddu la chiamava, ca vulia ajutu , si mittia a

scippari tutta, e cci dicia : — « Cumpari mio, io staju mu-
rennu cchiù di vui, io ora mi jettu a mari cu vui. . E Ju

Lupu affunnava arreri. E idda, la Vurpi, si mitlia a'bballari pi

cuntintizza quannu iu Lupu java a funnu.

Finalmenti lu Lupu, cchiù mortu ca vivu, arrivau a nèsciri

di lu mari. La Vurpi, vidennu ca lu lupu avia nisciutu cchiù

mortu ca vivu, si cci fici truvari jittata 'n terra quasi morta

di la pena, Lu Lupu comu la vitti jittata 'n terra cci misi a

diri : — « Ch'aviti, cummari mia ? Ch'aviti , cummari mia ? »

— « E ch'haju ad aviri, cumpari! ca io pi la pena chi m'haju

pigghiatu sugnu cchiù morta di vui ! E comu ora facemu, cum-
pari, ch'io 'un haju cchiù àlica di caminari?»— « Cummari, ri-
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spunni lu Lnpu, cu tuttu ca io sugnu tuttu struppiatn, sapiti

chi vi dicii ? miltilivi 'n coddu di mia, e vi portu a la casa a

strascinuni. » Coinu Ju poviru Lupu si metti, mischimi, a stenta

a caminari, la cummari, comu si vitti 'n coddu di la Lupu,

accumenza a cantari :

« Ninu minnanu, Ninu minnanu,

Lu malatu porta a lu sanu !
•

Ora viditi chi sorti di vurpazza facciola!

Palermo \

^ Raccolta dal prof. C. Pardi.
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CCLXXVI.

Lu Ee di rarmalij lu Lupu e la Vurpi.

A lu tempu chi rarmali parravanu, lu Liuni, ch'era re

di rarmalij linia 'nta lu so palazzu a lu Lupu pi sbirrm

e a lu sceccu pi sigritariu.

'Na vota stu Re cadiu malatu, e tutti rarmali cci jeru

a fari visita, fora di la Vurpi. Lu Re, mischinu , malatu

confera, 'un s'avia addunatu di sta mancanza di la Vurpi:

e tutti l'àutri armali, cu' pi amuri, cu' pi timuri, di sta

cosa 'un ci dicevanu nenti a lu Re.

Ma lu Lupu 'nfami, pirchì 1' avia cu la Vurpi e 'unni

la putia vidiri mai, stetti, stetti e si la iju a cantari ^

Trasiu 'nta lu palazzu di lu Re, e cci dissi: — « Maistà,

io staju tantu ammiratu ca tultu lu nostru populu ha vi-

nutu a vidiri a So Maistà, ma 'un sacciu pi quali mutivu

la signura Vurpi nun s' ha fattu avvidiri nudda vota. »

Lu Re a stu dittu si 'ncuitò cuntra la Vurpi , e ci dissi

a lu Lupu: — « Tu veru mi dici? Ah! sta birbanti! sta

malacriata! Cci he fari avvidiri comu si trattai » E cu-

mannò chi cci la jissi a circari mò pir mò, l'acchiappassi

pi 'n'arìcchia, e ci la purtassi ddà presenti.

Lu Lupu di bottu si misi a circari la Vurpi 'nta ssi

campagni campagni. Ma 'nta stu mentri lu segretari u,

ch'avia 'ntisu lu discursu, ad onta di lu Lupu, zittu zittu

iju nni lu Lebbru, ch'era so curreri e ci dissi: —- « M'ha'

^ Stette, stette, poi andò a far la spia a danno delia volpe.
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a fari un fauri, ha' a jìri a truvari 'nt'óii sàutu la signura

Vurpi e ci ha' a diri chistu, chistu e chistu.» Lu Leb-

bra curri ca ti curri, ci purtò la 'mmasciata prima assai

d' arrivàricci lu Lupu. La Vurpi sintennu lu fattu, dissi

'ntra d'idda: -- « Ha' ragiuni, sbirrazzu di Lupu ! ma ti

rhaju a cunzari io lu capizzul 'un dubitali! » E senza

perdiri tetnpu si nni iju a la prìsenza di lu Re, e ci dis-

si:— « A pedi di Sua Maistà; sàcciu ca So Maistà é alla-

gnata cu mia, picchi mentri ha statu malatu 'un cci he

Tinutu a fari visita. Ma havi a sapiri Sua Maistà ca io

'un haju mancatu a fari lu mìo duviri , essennu ca io

nun mi sentu cchiù nècosci, né ghiammi jennu furriannu

tanti paisi pi lu beni so \ meffi ^ pi circarì un bi^-nu me-

dicu a Sua Maistà. Infini stu medicu 1' haju truvatu e

m'ha 'mmizzatu 'na gran midicatuna % chi appena So Maistà

si la pigghia si ristabilisci allura; masinnò è mortu.» Lu Re

a stu parrari ammanzò; e cci dumannò: — « E chi è sta

mìdicina ? » —- « Vudedda di lupu a decottu, » rispusi la

Vurpi. Lu Re pi la saluti so chi guardava un so sirvienti * ?

Cuniannò chi s'ammazzassi lu sbirru. Allura tutti acchiap-

paru a lu Lupu; ci ficiru nèsciri li vudedda di fora, e ci

li ficiru a decottu a lu Re: lu Re si lu pigghiò e stetti bonu.

Termini'Imerese ^.

^ Sendo che non ho più cosce né g-mbe (me le son rot;e) andando

girando tanti paesi pel bene di Lei.

* Mef[h, voglio dire, cioè.

* Infine questo medico io l'ho trovato , ed esso m' ha prescriuo una

gran medicina.

* Il re per la salute sua non guardava a quella <i' un suo suddito

{che cosa importava al re della salute d'un suo suddito quando dovea

pensare alla sua ?)

^ Raccontata da I. Curaella
,
pescatore, e raccolta d;il sig. G. Patiri,
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VARIANTI E RISGONTai

È una delle favole più antiche presso gli scrittori.— G. Gozzi ^

che fece sue altre favole popolari, l'ha anche col titolo : Del

Lione, del Lupo e della Volpe,— P, Casaljcchio la riferisce nel'

sno Utile col dolce, cent, HI, dee. 1. arg. 10. — Venerando Gangf^

favolista di Acireale, ne fece argomento del Liuni e lu Lupu.

Ecco un'altra versione di questa favola:

Lu Lìunì^ lu Lupu e la Vur^ i.

'Na vota lu Re di l'armali cadiu malatu. Tutti l'armali cci

javanu a fari visita; cu* cci 'nsignava 'na cosa e cu' 'n'àutra.

La Vurpi però 'un cci java propria \ e lu Lupu la 'mpustu-

rava 'n facci lu Liuni ^ Lu Liuni era abhuttatu comu un cani

e s'avia niisu 'n testa di fàricci scuttari lu cottu e lu crudu ^

La Vulpi 'un ni potlì fari a menu, e 'na jurnata cci iju a

fari visita. Lu Liuni comu la vitti cci dissi : — • E comu hai

avutu l'ardiri d' 'un vèniri ? • — « Maistà, ora cci cuntu. » —
• E chi vó* cuntari, sbriugnata? » -- • Signuri, io haju appu-

ratu ca pi putiri stari bonu Vostra Maistà cci voli 'na peddi di

lupu, ca v'ammantassivu cu idda; accussì tutti li mal'umuri

ch'aviti si l'assorbì dda peddi. » Lu Liuni detti ordini a Ir liu-

nissi ca quannu trasia lu lupu cci averanu a livari lu còriu.

Lu Lupu, a lu solitu, iju beddu asciuttu nna lu Liuni ; ma li

liunissi bottu 'ntra botlu cci fòru di supra e cci sfardaru la

cammìsa *. Lu Lupu ardennu pi l'abbruci uri si iju a ijitàri

^ La volpe però non ci andava proprio (dal leone). * E il lupo la ca-

lunniava presso il leone. ^ Il leone era sdegnatissimo (contro la volpe),

e s'era messo in capo di farle pagare il fio di luUo. ^ Gli furono a 'dosso

e lo lacerarono, (sfardnri la camm sa, frase mollo vivace per significare

stracciare la pelle, lacerare, ferire; e si suol dire più spesso de' cani e

de' gatti che si acciuffano).
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'nl'òa pantanu ddà vicinu p'arrifriscarisi lu russu \ Pinsannu

sta cosa lu Lupu 'un cci putia paci, 'iifina ca iju a la casa ,

e cci dissi a li lupaccchioli *
: — * Lu \iditi chi m'ha fattii

sta schifiusa Vurpi ?... Coma idda passa, io vi ordinu ca l'aviti

a squartariari. » La Vurpi ch'era minchiuna ! Jdda 'un nìscia

lu nasu fora la casa di lu Liunì. 'Na vota però 'un ni potti

fari di lu menu e nìsciu. Li lupacchioli cci fòru di supra ^

i'attapanciaru ' e uni ficiru festa, e cci dissiru:— « Tu cci fa-

cisti livari lu fìrriolu a ine patri ; ora nuàtri ti lu livamu a

tia *. »

Ficarazzelli ^

^ Arrìfnscàrm lu russu, rinfrescarsi le carni nude e sanguinanti. * Jai-

•pacchioll, lupicini. ^ L'afferrarono forlemenle. * Tu facesti strappare \\

ferraiuolo (la pelle) a nostro padre; adesso noi lo strappiamo a lo. * Rac-

contala da un cerio Giglio.
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CCLXXVIL

La Vurpi.

'Na vota un piscaturi truvò 'na Vurpi 'n terra, morta.

L'ha piggiatu e si i'tia jittatu supra li spaddi. La Vurpi

ara viva, e stinnia la granfudda \ e a una a una cumin-

Giò a jittari 'mmenzu la strata li sardi ca lu piscaturi

avia 'nta lu panàru. Quannu cci parsi a idda ; ppùffiti 1

jelta un sàutu, e allippa a carriri \ Lu piscaturi dissi :

— « Hai ragiuni ; mi riia'' fattu 1 » E siculo a caminari.

La Vurpi comu fu sub si misi a cogghiri tutti li sardi

ch'avia jittatu, 'nsina chi nni fìci 'na bella frittata. Idda

avia pi vicinu un Lupu , ca 'un lu putia addiggiriri , e

'un sapia comu livarìsillu di 'mmenzu. Ora chi fici?Lu

Lupu cci spijau:— « Comu li capitasti sti pisci ? » Idda ci

arrispunniu: — « Comu ! ! haju pigghiata 'na quartàra %
mi Phaju attaccatu a lu coddu, poi juncennu a menzu mari

fora fora, cci haju livatu lu tappu e haju jutu a piscalli 'n

funnu. » Lu Lupu cci dissi: —• « Damminni una, ca oggi

li vaju a cogghiu io, e li la dugnu. i La Vurpi dissi 'ntra

idda: — « Spiramu ca fussi l'urtima; » e cci la delti. La

sira la Vurpi cci attaccau la quartàra a lu coddu di lu

Lupu, e si lu purlau supra un scogghiu ; e cci dissi: —
« Ora si tu vói pìgghiari sardi assai , ti nn' ha' a jiri

^ Zampino.

* Scai)pa via.

• Brocca.
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fora fora , e quannu io ti fazza signali , e tu stappi la

quartàra , e vidi chi pigghi. » Lu Lupu cci critti ; e si

misi a nalari. Ogni lantu si vutava, ma la vurpi lufacia

caminari sempri; 'nsina ca junciii beddu luntanu ; allura

cci dissi: — « Ora ddocu ti pò' jittari ! » Lu Lupu, stap-

pi M e affannali; e accussì la Vurpi maliziusa si libirau

di ddu birbanti di lu Lupa.

Ficarazzi ^

VARIANTI E RISCONTRI

Nella Novella di Cacasenno, figlio del semplice Bertoldino (Mi-

lano, Fr. Pagnoni 1870) pag. 35-37 una volpe calasi sopra una

secchia in un pozzo ove son molti pesci, e l'altra secchia (es-

sendovene due, una che calava mentre l'altra abbassava) risa-

lisce. Non potendo più uscirne e lamentandosi, un orso le di-

manda del perchè dei suoi lamenti, ed ella risponde: « Per non

poterne portare i pesci di questo pozzo che non ho potuto

mangiare. Calati tu, e vieni a mangiarne.» L'orso cala nella sec-

chia, e la volpe risalisce nell'altra, e cosilo lascia nel pozzo.

Nella Fola dèi Corov bolognese della Coronedi-Berti c'è una

vendetta simile della volpe, a cui il lupo avea mangiati i vol-

pini. Lo cala in un pozzo per bere , legato a una corda , e

quand'è a fior d'acqua l'attuffa e ve lo lascia morire.

^ S appi. ! voce imitativa del suono che nasce d.nlla violcn:a stura del

vaso.

^ Da un contadino a nome Giovanni Cordova.
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CCLXXVIII.

L'Acidduzzu.

Curamari Cocula Batissa ^ 'na vota vitti a cummari

Gaddina Carcaranti ^ e cci dissi: — « Oggi si fa 'na gran

festa a lu munti di San Caloria \ cci vaju, tu cci vó' vè-

nirì ? » — « Sì, cci vegnu miremmi;» rispusi cummari

Gaddina Carcaranti; e tuttidui si misiru 'n caminu.

Caminannu, caminannu 'ncuntraru a cumpari Gadda

Cantaturi e a cumpari Acidduzzu Vulaturi, e cci dissiru:

— « Sì vuàtri cci vuliti vènirì, n'àtri jamu a la festa di

San Calòriu. » Cumpari Gadda e cumpari Acidduzzu cci

dissiru SI, e si nni jeru tutti 'nsémmula.

Pri via s'addunaru ca cc'era cumpari Cani Abbajaturi,

chi si nn' acchianava puru a la festa: lu chiamaru e cci

dissiru si cci vuleva fari cumpagnia. ~ « Cu tantu piaci-

ri ! rispusi cumpari Cani Abbajaturi. Io sugnu pratica di

sti lochi, e sàcciu 'na strata d'accurzu; viniti d' appres-

sa di mia ca vi la 'mparu. »

Iddu avanti e Tàutri appressa, si misiru a'ppiccicari 'nta

la muntagna di San Calòriu. Fraditantu lu tempu si gua-

^ Che s'inten 'esse di dini con questo i ome il n irraiore non me lo

seppe spiegare. Che s'abbia ad intendere per la femina del Corvo dalle

penne riere ? • Così rni scrive il sig. G. Paliri.

^ Carcaranti, parlic. del v. ca-carari o ca cariari, con cui per otjama-

lopea si esprime la voce della gallina che ha a far l'uovo.

* MoMle San Calogero, montagna che fronleggia la ciltà di Termini-I-

merese.
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sto, si fici niuru, e si scalino 'na timpesta d'acqua di cie-

lo, trona, lampi e saitli, ca si villiru persi. Cummari Cò-

cula, cummari Gaddina, cumpari Gaddu e cumpari Acid-

duzzu, tutti sbauttuti si vutarunu cu cumpari Cani e cci

dissiru: — « Ah ! maPé pir nui ^
! ca semu tutti morti 1 »

—-«Curaggiu! 'un cc'è nenti! 'un vi scantati!» rispusi

cumpari Gani.Ccà vicinu sàcciu la casa di cummari Vur-

pi, e speru ca nni putemu arrìpararì. Curriti appressu di

miai » Curri ca ti curri, 'nt'òn vidiri e svidiri arrivaru a la

grutta di cummari Vurpi. — « Tuppi, tuppi. » — « Cu' è ? »

— « Io sugou, cummari Vurpi, cci dissi lu Cani: mi aviti a

fari la finizza d'arriparàrinni tanticchia 'nta la vostra casa,

a ca chiovi ^ a celu apertu, e 'un avemu unnicàdiri e mò-

riri. » — (( Patruni, rispusi cummari Vurpi. Pri quantu alli

vostri cumpagni, siti lu patruni; ma siccomulamia casuz-

za è 'strema assai, vui, cumpari, 'un cci putiti Iràsirì. »

— « Pri mia 'un cci aviti a pinsari, dissi lu Cani, io vi

fazzu la guardia ccà fora.» Lu cumpari Cani arristò fora,

e tutti ràutri traseru e s'arriddussaru 'ntra 'n'agnunidda

di la grutta ^

Lu tempu 'un Untava di chioviri: passa un'ura, du' uri,

tri uri, e a cummari Vurpi cchiù chi tempu passava, cchiù

pitittu cci scummigghiava \ Finarmenti, a punta di jornu

'un cci potti stari cchiù. Cummari Vurpi si vutò cu cum-

mari Còcula e cci dissi:— « Chi vuliti, cummaruzza miai

^ Ah 1 pover a noi 1 guai per noi !

^ Poiché piove.

3 l^Intrarono e si misero al ridosso {s'arriddussaru) in un angolo della

grolla.

* più fame in essa si svegliava.
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m'avìti a cumpàtiri; lu pititlu m'assicuta, e la badda cadiu

supra di vui. » Cummari Còcula si misi a trimari tutta,

e cummari Vurpi, senza tanti cirimonii, l'afferra e si Parrù-

sica. Ddoppu 'un pezzu cummari Vurpi si vutò cu cummari

Gaddina, e ci fa lu stissu discursu di cummari Còcula.

Ddocu si prisenta cumpari Gaddu e dici : — « Comu !

cummari Vurpi, ma chista ch'è prudenza ? Nun vi abbastò

la prima, ca vi nni viniti cu la secunna? allura io cantu

e fazzu vuci !» — « 'Un v'arrisicati, cumpari, cci dici la

Vurpi; ca vi perdu lu rispettu, e la chianciti vui 1 » Cum-

pari Oaddu s'aitirriu; e 'un pipitò cchiù; e cummari Vur-

pi, dissi: — « E dui !» e si spizzuliò * la bedda Gaddina.

Lu tempu s'era misu all'acqua, e 'un fìnia cchiù di chio-

viri: trona. lampi e saitti 'nfinitati! Cummari Vurpi fici

arreri pitittu, a la gula cci facia nnicchi nnicchi pri cum-

pari Gaddu *; fìnarmenti l'acchiappò e cci dissi:— « Sin-

titi, cumpari....» — « Ora 'un haju chi sentiri, rispusi lu

Gaddu; lu sacciu nzoccu m' aviti a diri. » Si ci avvicinò

tuttu 'nguttumatu ^ : — « Ammazzatimi, cci dissi, ca la fi-

nemu e nni livamu di sti guai.... » La Vurpi 'un si lu

fìci diri du' voti, si sbarrachia tanta di vucca ; ci duna

quattru angati e si lu leva di 'mmenzu *. — « Ed ora

attocca 9 mia ! » dissi 'ntra d'iddu cumpari Acidduzzu,

chi s'avia fattu nicu nicu cchiù di quant' era, e triraava

comu la fogghia.

^ E si sbocconcellò.

* E avea gran desiderio di mangiarsi il gallo.

* S'accostò tuUo mortificato.

* La volpe non se lo fece dire due volte; spalanca tanto di bocca,, gli

dà quattro dentale, e lo toglie di mezzo.
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Cummari Vurpi fici arreri pitittu, e si cci ^ncumincia

avvicinali adàciu adàciu. Cumpari Acidduzzu chi avia

Tocchi a idda sempri , cci liggiu lu sènziu, e cci dissi :

— « Aspittali, cummari Vurpi, prima d'ammazzarimi vi

dumannu 'na grazia. » — « Chi grazia vói ? » ci rispu-

si la Vurpi. — « M'aviti a fari mòriri cu lu mio piaciri,

e senza sentiri tantu duluri. Aviti a fari accussi; vi chiu-

diti Tocchi, e vi grapiti la vucca bedda granili, e quan-

nu io vi posu 'nta la lingua, mi dati un scacciuneddu e

m'aaghiuttiti ^. » — « Resta fatta t » rispusiccì la Vurpi ;

e ddocu si chiudi Tocchi, e si mitti cu la testa alT aria

e cu tanta di vucca aperta.

Cumpari Acidduzzu altura ppir ^ vola e scappa comu

''na saitta di dda grutta. Cumpari Cani Abbaiaturi T af-

ferra e cci dici : — « Unni sta' jennu? » Cumpari Acid-

duzzu, chiancennu a tarimi di sangu, ci cunta lu fattu: e

lu Cani sintennula stragi clTavia fattu cummari Vurpi:

—

« 'Un vi scantati ! » ci dici a cumpari Acidduzzu : ca vora

ci pensu io pri ssa malacriata e birbanti.» Pigghia, e si

metti di posta a lu bucu di la grutta.

'Ntra stu mentri, cummari Vurpi cu la panzazza china

china ^ s'avia stinnicchiatu longa longa, e la punta di la

cuda ci niscia fora di la grutta. Cumpari Cani si nn'avvitti

e ci 'ncugna loccu loccu, e quannu Tappi a tiru, gnàf-

fi li *
! e cci afferra la cuda, e, tira ca tira, la nesci fora

^ Mi dale subito^ una piccola streUa, e m'inghioUile.

* Ppirr ! voce imitativa del suono clie fanno le ali battendo al volo.

* Panzazza f dispreg. di panza, stomaco.

* Gnójfili, voce con cui si vuol significare Taprir delli bocca per in-

ghiotiir bruscamente qualche cosa.
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di la grutta, e poi si ci lassa jiri pri li cannarozza e

la scanna. Cumpari Cani e cumparì Acidduzzu lassàra

'n terra morta a cummari Vurpì, e si nni jeru 'n cita.

Jamu ca cumpari Cani 'un putia reggiri cchiù di la

gran fami ch'avia; e ogni tantu ci java dicennu a cum-

pari Acidduzzu : — « Chi fami chi haju 1 chi fami chi

haju! mi duni a manciari, o ti manciù!» Cumpari A-

cidduzzu dissi 'nta d'iddu : — « Gomu mi Thaju a livari

di supra a chist'àutru? » Mentri chi pinsava e ripinsava,

s'addunau d'un picciutteddu chi purtava 'mmanu un gran

teanu ^ di pasta 'ncacìata. Cumpari Acidduzzu chi fa? vola

e cci va a posa di supra a lu teanu. Lu picciutteddu vi-

dennusi st'Acidduzzu pi davanti, jetta cu 'na manata pi

acchiappàrulu; e ddocu tiritùppiti 'n terra ^ teanu e pasta

'ncaciata.

Cumpari Acidduzzu va subbitu nni cumpari Cani, e ci

dici :
— « Va saziativi, a ca io vi salutu. »

Termini'Imerese ^

^ Teanu, in Pa!. tiahu, altrove i'tgànu, tegame.

^ TÌr,'iùp2)Ui, voce imitativa del suono che si fa balteniio per terra,

^ Raccontala da Ignazio GumeUa, pescatore, e raccolta dal signor Giu-

seppe Paliri.
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CGLXXIX.

Lu Lupu e lu Cardidduczu.

'Na vota cc'era e cc'era un Gadda, e a la solita so sca-

iiava 'nta un munnizzara \ Scalia, scalia, e trova un 11-

briceddu. Coma trova sta libricedda, la grapiu, e a la pri-

ma fògghia chi cci vinni leggi 'na scrittura chi dici: Gaddu,

Re. Ddocu si metti a sbàttiri Pali tuttu cuntenti:— « Cu-

citrucùf Cucurucùf ^^ Curri la Gaddina, e cci spija: —
« Chi aviti ca siti accussi cuntenti ?))-—« Chi haju ? (dici

lu Gaddu); attruvai stu libriceddu, l'haju liggiutu, e a la

prima fògghia cc' è scrittu : Gaddu^ jRg. » — « Oh bella 1

oh bella! (dici la Gaddina). Valiti vidiri pri mia? » —
Vota 'n' àutra fògghia e leggi: Gaddina, Riggina. » —
« Oh, chi sugna cuntenti ! (dici la Gaddina) : cafca ! cai »

e si metti a sbàttiri Tali.

Passa e passa 'na Viparedda ^ dici : — « Chi aviti, ca

cantati accussi allegri ?» — « Hàmu truvatu un libri-

ceddu, e cc'era scrittu accussi e accussi.»— « Veru di-

citi ! \N'ca viditi pri mia ! » Lu Gadda passa 'n'àutra fòg-

ghia di lu libriceddu e leggi : — « Viparedda^ camma-
rera, — «Veru! oh chi cuntintizza! Tirr ! tirr ! ^ e

VE al solito suo razzolava in un mondezzaio.

^ Viparedda, dim. di vipara, vipera.

PiTBÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV. 13
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si misi a 'ntarcìuniari tutta ^ e ad abbaìlari ìeta e fi-

stanti.

A sta punti! passa e passa un Lupu : — « Chi cosa a-

viti, ca faciti tutta sta festa ? » — « Ch' avemu? Ave-

mu ca si truvau un librìcecldu accussì ed accussi , e

cc'è scritta clìistu e chistu I » — « Oh, ciii cosi curìusi !

Addunca fiditi si ce' è nenti pri mia. » Lu Gadda sfòg-

ghia la libra e leggi : Liipu^ Papaì — « Oh chi fortuna,

cumpari Gadda! nni senta vera piaciri ! Ufiu f IJhu f y>

e si misi a satari e firriari tutta allegra ca iddu era la

Papa.

Vola e s'attrova a passari un Gardidduzzu, e li vidi a

tutti quattru cu tanta gioja : — « E chi aviti vuàtri , ca

faciti sta gioja? » •— « Gh'avemu ad aviri! 'Nta sta mun-

nizzaru s'attruvau la libra di Tarmali , e lu Gadda cci

liggia scritta: Gadda^ Re; ddoppu : Gaddina , Biggina
;

appressa : Viparedda^ cammarera; appressa : Lupu, Papa;

e pri chistu sema chini di cuntintizza. » — « E pri mia

nenti cc'è? Viditi pri mia, viditi pri mia! » Lu Gaddu

passa 'n'àutra fògghia, e trova la scritta chi dicia :
—

Cardidduzzu, surdatuzzu, guardianu dì lu Castidduzzu \

Ddocu la Gardidduzzu metti a battiri Tali e a 'ngurgiari

di vera cori cu la megghiu canta chi sapia ^

— « Ora chi facemu ? (dici la Lupu) : semu tutti ccà^

e cc'è un Regnu cumpitu. Sapiti chi vi dicu ? 'Sennu ca

^ E si mise a contorcersi tutta.

* Cardellino, sohiatino, guardiano del castellino.

' Qui il cardellino mette a battere l'ali e a cantare di vero cuore coi

meglio canto che sjpea. (^Nyurgiari, gorgheggiare).
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eu sugna In Papa, prì piUirisi acciiniìnzari un bonu Re-

gnu lu megghiu chi è ca vi cunfessu a tutti. » •— « Bo-

na ! bona !»--(( 'Nca viniti ad una ad unu. » Si parti e

va lu Gadda, e cci trasi dintra lu canfissiunàriu, (cà lu

Lupu s'avia assittatu a cunfissiunàriu). Gomu trasì , lu

Lupu si cala, grapi tanta di vucca.... Màuì e si mancia

a lu Gaddu, Re. ¥eni appressu la Gaddina, Riggìna : la

stissu; e lu Lupu si Pammucca 'nta quantu lu dicu e lu

cuntu. Ddoppu, trasi la Viparedda; Màii 1 e nni fa un vuc-

cuni. Airultimu junci lu Gardidduzzu, ca 'un era loccu.

Taiia, e vidi li signali di li pinni : -— « Ah! (dici) pri

chissu cu' si va a cuniissarì nun torna cchiù! Forsi ca

lu Papa si Tagghiutti a tutti senza jittàricci né ossa né

spina : aspetta ca ora ti conzu eu ! » 'Ncugna nni lu Lupu

e cci dici :
— « Su Papa , vessa jìsa la testa e grapi la

vacca, ca cci dicu li piccati. » Lu Lupa, ca spirava d'ag-

ghiuttirisillu puru, jisa la testa e grapi la vucca. Lu Gar-

didduzzu spinci la cuda, cci caca 'nimucca, e si nni vola

cantannu e dicennu :

« Re e Riggina ti mandasti,

Yiparedda t'agghiuttisti;

Gardidduzzu, lu sgarrasti,

'Na cacata 'mmucca avisti ! »

E lu Lupu arristau scurnatu e trizziatu , ca ancora- cci

penza, e cu li Gardidduzzi nun cci pigghia cchiù 'mprisa.

Favula longa e favula curta.

Diciti la vostra ca la mia è tutta.

Partinico ^.

^ Detla'a al Salomone-Mirino da Margherita Martorana lavandaia.

È una favoleita che potrebbe anche andare Ira queUe che vanno sotto

i nn. CXXIX CCXXXIV.
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VARIANTI E RISCONTRI.

Una versione siciliani è in Goxzenbagh, S/ci"/. Màrchen, n. 66:

Von dem Hahn der Pahst werden wollte (Il gallo che volea diven-

tare papa). Versioni tedesche, svedesi, tedesche del Nord, alpi-

giane, boeffie, danesi, irlandesi ecc., cita il Kohler a pag. 246

del voi. II delle SiciL Màrchen,
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CCLXXX.

La Cicala e la Frummìcula.

'Na vota cc'era 'na Cicala e 'na Frummìcula: era lempu di

slati, e Cicala stava cu la panza air aria cantannu sem-

pri e stunannu li genti chi passavanu; senza pinsari pro-

pria ca pi manciari s'havì a travagghiari. La Frummìcula

a lu cuntrariu, zittu zittu java ricìuppannu ora un còccia

(li frumentu, ora 'na muddichedda di pani \ ora ìia cosa^

ora 'n' àutra , e si li java carriannu nn' ón pirtusiddu,

pi farisi la 'nchiusa pi lu 'mmernu ^ Vinni e vinni la

'mmernu: la Cicala 'un avia chi manciari, e si muria di

la fami ; la Frummìcula si java spizzuliannu ddi raud-

dicheddi e ddi cuccitedda di frummentu chi avia arri-

cugghiutu nna la stati \ Gei dissi la Cicala: — « Frum-

miculidda mia, fammilla la caritati, dùnami anticchia di

manciari, ca di la fami mi stannu niscennu Tocchi M »

— «No, cci dissi la Frummìcula; pirchì quannu io m'af-

fannava a fàrimi la pruvvisioni, tu ti divirtivi a cantari

e grattanti la panza. Cu' 'un travagghia 'un mancia ! » E

'un cci nni vosi dari.

Palermo "\

' (La formica) andava racimolando ora un ciucco di grano, ora una

mo!lico!a di pane.

^ E si li java, ecc. E se li andava trasportando in nna buca per farsi

la provviggione per rinverno.

' La frummìcula, ecc. la formica s'andava spizzicando quello che

avea raccolto nella stale.

* Dalla (tanta) fame mi schizzano gli occhi,

* Raccontata da Agaluzza Mesi5Ìa.
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VARIANTI E RISCONTRI.

Una lezione in poesìa siciliana di questa favoietta è nella

Centuria di Canti popolari siciliani ora per la prima volta pub-

blicati da G. PiTRÈ. (Padova, 1873) n. 92 ed è questa :

Gei dissi la Cicala a la Furmica :

— « Vaja, cunriraari, 'mpristatimi un pani. »

— « Nun vi nni dugnu mancu 'na muddica,

Ca v'haju a fari mòriri di fami.

lo l'haju ricótu a spica a spica

Satta li pedi di li cristiani;

Ed haju arrisicatu la me vita,

E tu hai cantatu 'nta sti virdi rami.»

Leggesi tal quale in Esopo : La cicala e le formiche, nelle o-

pere di S. Cirillo, nelle Fabulae Aviani, n. XXXÌV: Formica et

cicada (Biponti, Ì7S4); in Gozzi, La cicala e la formica; in Pi.

GNOTTi, id.; in Venerando Gangì, La cicala e lafurmicula ecc. li

celebre La Fontaine ne fece argomento d'una delle sue favole.
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CGLXXXI.

Lu Re Cristallu.

C'era 'na vota un Re e 'na Uiggina;stu Re e sia Rig-

gina aviaria un picciriddu. Passannu li Fati di la so strata

acchianaru e ci lu pigghiaru. Lu patri e la matri arri-

staru addulurati e chiancianu. Ora lassamu a lu Re e a

la Riggina, e pigghìamu a un patri cu tri fìgghi, e nun

avia chi dàrìci a mangiari. Rispusi la figghia granni e

ci dissi a lu patri: — «Patri mia, vui aviti a jiri a cir-

cari la Sorti mia: aviti a jiri 'nta'na Signura (e ci dissi

cu^ era) e ci aviti a dumannari un quartucciu di vinu.

Alìura vidirremu si iu sugnu furtunata. » Lu patri ac-

Gussi fici: iju ddà, e idda, la Signura , a la minima du-

manna ci lu detti, cu lu pattu pirò di purtàricì virdura ^.

Lu patri poi ci purtau la virdura, e accussì ci scuttaulu

^ Ed ella, la signora, glielo diede (il vino) a palio però che egli (il pi^

<lie) le portasse (in contraccambio) della verdura.
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vinu K Si ni iju dintra la patri , e si in iju a viviri cu

li so' fìgghi. Poi la minzana ci dissi a In patri: -— « Pi

la fìggi] ia granili ci aviti pinsatu; ora aviti a pinsari pri

la Sorti mia. Jiti ni 'n'àutra Signura, e ci diciti pri una

guastedda a nomu miu ^ » Lu patri si partiu e ci iju a

travari la guastedda di lu pani, chi poi ci lu scuttau cu

la virdura. Si ni iju, prijatu, dintra e si misiru a man-

giari e viviri. Rispusi poi la cchiù nica , e ci dissi: —
« Pà', ora aviti a vidiri pri la Sorti mia: aviti a jiri pri

'na pocu di picciuli, pi quanta ni servinu pi la spisa. »

Lu patri iju ni 'n'àutra Signura , e si li iju a fari dari

prumittènnuci anchi la virdura. Lu patri tuttu cuntenti e

prijatu, si ni iju dintra, e iju a fari festa cu li so' fig-

ghi e ci dicia ca a tutti ci àvia truvatu la Sorti. Lu du-

mani comu iju a virdura pri purtalla a dda Signura, ni

la campagna ci scarrubbau Tacqua forti ^ Virdura pirò nun

ni potti truvari, sulu truvau un pedi di cavulu, e iddu

si misi a tagghiallu di lu truncuni; ma pirò nun lu potti

spéddiri di tagghiari, stanticchì lu truncuni era forti, e

Facqua lu 'sassinava *. Poi, avennu jutu dintra, lì figgili ci

spijaru e ci dissiru: — « Pà', chi facistivu ? Nni purtastivu

virdura ? » Lu patri ci rispusi: —- « Nun ni potti cògghiri

^ Il padre poi le portò la verdura, e così le compensò il (costo del)

vino,

® Guastedda, focaccia.

3 L'indomani appena (il padre) andò per (raccogliere) la verdura,

nella campagna gli scaricò addosso una gran pioggia. {Scarrubbari, ca-

dere come un carrubbo). f

* E iddu ecc. ed egli si mise a tagliarlo dal ceppo , ma però non Io

potè finire (spèddirl), stantechè il ceppo era forte, e l'acqua Io assassinava
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pirchi vinni la timpistata d'acqua e m'anriigai tutta pir-

ciò. Sulu truvai un pedi di cavulu, e pirchi era duru lu

trunzu nun lu potti spèddiri allura \ Pigghiaiu la via e

mi ni vinni. » Li soru cchiù granni si la misiru a pig-

ghiari cu la soru cchiù nica, pirchi idda era sfurtunata e

fu la causa di fari annigari lu patri. Ma lu patri ci dis-

si: — « lu a me figghia nun la vogghiu mossa : nun ci

aviti a dari vastunati: ora comu scampa ^ iu ci vaju ar-

reri a cogghiri la virdura , e la portu a la Signura chi

Faspetta. »

Basta: scampau e lu patri ci ìju arreri, e iju a truvari

ddu pedi di cavulu menzu tagghiatu comu Tavia lassatu

iddu. Comu poi lu sicutau a tagghiari , ci cumpariu un

Cavaleri chi si truvau a passari e appuntau ni lu stissu

ortu. Lu Cavaleri ci dissi; — « Chi fai ddocu? » — « E
ch'haju a fari! rispusi ddu puvireddu, haju ìi figghi di-

juni, e cogghiu stu pedi di cavulu pirchi chistu sulu tru-

vai. » Rispusi arreri lu Cavaleri : — « Quantu n'hai fig-

ghi ? » — a lu tri n'haju , ma nun si ponnu vidiri nud-

du ^• massimi a la cchiù nica ci fannu gran disprezzi, e

pri quantu iu ajeri nun potti purtari stu pedi di cavulu,

ca si ni vinni l'acqua forti , hannu subbuliatu a la soru

cchiù nica , dicennu ca idda fu la causa di farimi va-

gnari *. »— « A chissà cchiù nica, chi nun la ponnu vi-

diri, rispusi lu Cavaleri, mi la porti a mia, e iu ti dugnu

^ E perchè il tronco {trunzu. torso) era duro, non potei finirlo tutto

per allóra (,li tagliare).

^ Adesso, appena spioverà.

' Io ne ho tre (figi uole), ma si odiano tutte e tre.

* Hannu subbuliatu ecc. Hanno battuta la sorella più piccola.
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'na poca di dinari, chi di ora stissu li servimi pi capar-

ra. » Lu patri si piggtiiau ssa poca di dinari e In pedi

di lu cavulu e si ni iju a diriccillu a li figgili. Caminanna

lu patri, pri la via ci scarrubau 'n'àutra bona timpistata

e arrivau vagnatu arreri. Li fìggili comu vittiru viniri a

lu patri vagnatu, si la pigghiaru arreri cu la soru cchiù

nica e ci misiru tanti 'mproperii, dànnucci anchi vastu-

nati. Lu patri giulusiànnusi di la lìgghia ccbiù nica, di-

cia a li figgbi granni di lassalla stari e nun la capuliari

cchiù \ stanti iddu pi la cchiù nica aviri travata la Pur-

luna megghiu di chidda di ràiiLri. — «E ora chi purta-

stivu ? » ci dissi ru li fìgghi.— « Un pedi di cavulu; » ri-

spusi lu patri. Ma chiddi ca ni vulìanu la minutidda di

dari vastunati a la soru "^ ci dissiru a lu patri:— « Puh!...

abbattati!... ^ 'Nca chi averau a fari cu stu pedi sulu di

cavuli ?» — « Oh, rispusi lu patri , e lassatimi parrari !

Purtaiu vide 'na pocu di dinari, e ni facemu la spisa. »

Li fìgghi tannu si prijaru tutti, e subbitu ficiru la spisa

e si la rnangiaru cun tenti.

Doppu mangiari li fìgghi dumannaru a lu patri quali

avia statu la fortuna di la soru cchiù nica. Lu patri ri-

spusi: —« Truvai la fortuna di raaritalla cu un Gavaleri

ricco, chi la manteni cu cammareri. » Li soru comu sin-

teru chissu si misiru a chianciri; ma stu chiantu era pru-

^ Il padre ave.uJo pela della figliuoia più piccola, dica alle figliuole

maggiori che la luseiassero stare (in pace), e non battessero più. {Capu-

liari, battere, dello delia carne).

^ Ma quelle che ne voleano il menomo pretesto per bastonare la so-

rella.

^ Aprili cielo ! quanta roba da saziarsi 1
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duttu pi 'nimidìa, avògghia ca iddi dicianu ca era pi a-

muri. Basta : lu patri ci la dissi a la figghia cchiù nica

ca avia tnivatu la Fortuna , siddu vulia jiri assemi cu

iddu prì piirtalla a la Cavaleri, chi P aspittava. Idda ci

dissi di si, e cuntenta di liberàrisi di li so' soru , si li-

cinziau cu lutti e si ni iju. Lu patri si la purtau ddà e

la cunsignau a lu Cavaleri chi si fìci truvari ni lu pas-

siaturi. Lu Cavaleri ci jinchiu un saccu di dinari a lu

patri, e ci fici la privinzionì di nun purtari a nuddu di

li so' fìgghi: essennu iddu patruni di viniri sulu quantu

voti vulia. Li cammareri, comu la ficiru acchianari susu,

ci ounsignaru la so càmnaara cu pattu pirò di nun mo-

visi mai di ddà, e di nun gràpiri mai la. porta di la càm-

mara chi c'era 'n facci a chissà.— « Va beni, rispusi idda,

lu nun la grapu. » La sira comu si curcau e si stava ad-

durmiscennu sula ò scuru, ci iju n'idda lu maritu a cur-

carisi. Lu maritu avia un sistema di nun farisi vidiri mai

ni la facci, e per cui ci jia di notti ó scuru, e si jia a cur-

cari. Idda lu 'ntisi e nun si ni 'ncaricau. Lu marita poi

si misi a dormiri puru. Lu dumani ci iju lu patri pri

jiri a vidiri a so iìgghia , e ci spijau: — « Comu ti la

passi? Si' bona?» — « Oh, rispusi idda, iu sugna comu

'na Rigginedda; iu ricca, iu allegra, iu sirvuta di tanti

cammareri, iu trattata di tutti; nun c'è cchiù filici a lu

munnu. » — « Beni!... Beni!...» rispusi lu patri. Poi si

licinziau e si ni iju a cuntari li cosi chi cci dissi la fig-

ghia e li cuntau a li soru , li quali a sentiri tutti ssi

cosi dumannaru a lu patri siddu la putia purtari cchiù

ddà, puru ci putianu jiri iddi. — « Né una cosa, né 'n'àu-

tra, ci rispusi lu patri, stanti lu Cavaleri avirimi dittu ca
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a vui àutri nun vi voli vidiri mai, nò manca vostra soni

putiri vèniri ccà cchiù.» — « Ma nui 'na vota sula ci vu-

lemu jiri. » ~ « Nun pò essiri, in nun cci lu dicu a lu Ca-

valeri e mancu a idda.» — « E prigatilu a nnomu nostru, »

cci dissiru li figghi.— « 'Nca iu ci lu vaju a dicu, e videmu

iddu chi dici.» Ci iju, e prigau a lu Cavaleri anchi a nnomu

di li so' figghi. Lu Cavaleri ci dissi: — « Pri sta vota sula

iu vi dugnu lu pirmissu di purtarivìlia. » Lu patri si la

purtau e li soru la riciveru cu tanti cirimoni, spijànnucci

tanti cosi, fra di ràutri macari si vòsìru 'nfurmari d'idda

comu era so maritu ni la facci. A sta dumanna idda ci

dissi di nun sapiri nenti pirchi di jornu nun lu avia vi-

stu mai, e la notti quannu si vinia a curcari a lu scura

idda nun lu putia vidiri. La ccliiù granni di li so' soru

ci dissi: -- « Senti chi hai a fari allura: pigghiati sta can-

niledda di eira chi haju iu, e poi quannu iddu si curca e

dormi, tu Paddumi e lu vidi bonu ni la facci pi poi sa-

pillu a diri a nuàutri. » Sta proposta di la soru pirò nun

era tanta sincera, anzi era tutta effettu di 'mraidìa. La

soru cchiù nica lu capia ca era pi fàrici perdiri la fur-

lana , ma iddi tuttidui tanta ficiru , tantu 'un fìciru pi

finu a quannu la pirsuaderu e ci (ìcina prumettiri di fari

chiddu chi iddi dicianu.

Lu patri a lu dumani la iju a purtari a lu palazzu unni

abiiava lu Cavaleri, e idda si ni iju ni la so caminara. La

sira idda si iju a curcau , e doppu un pezzu cci iju vi-

demma lu Cavaleri a jirisi a curcari cu idda. Quannu

pirò lu Cavaleri durraia idda addumau la cannila di eira

e lu misi a taliari. Cchiù lu taliava cchiù beddu cci pa-

ria; e dicia tra idda : — « Oh quanta è beddu ! chi beddu
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giuvini chi haju! » Comu era misa chi facia tulli sii so'

riflissioni, cadi hvà stizza di eira càvuda ni lu nasa di

lu Cavaleri; iddu sintennusi ardiri si sdruvigghiau di-

cennnu : — « TradimentLi !... tradimentu !... » Si susiu e

allura ni mannau a la mugghieri.

La mugghieri si truvava gravita; notti tenipu si misi a

caminari 'na lunghissima via, e poi ci scuntrau un Rimitu

'nta un voscu, e iddu ci dumannau chi cosa jìa facennu.

Idda ci cuntau lu fattu, e lu tradimentu chi ci avianu

fatui li so' soru, e iddu ci rispusi: — « A ssa mancanza

chi hai fattu iu nun ci trovu riparu; ma sulu ti dicu ca

di restu siddu voi caminari ancora, appressu trovi a n'àu-

tru Rimitu cchiù anticu di mia, e vidi 'nsocchi li dici.»

Idda siculau a caminari, e ci 'ncunlrau nvàutru Rimitu

chi ci dissi subbitu: — « Chi vai furrìannu?» — «Caminu
pirchi la disgrazia mi purtau ccà, e nun haju chi fari.*

Ci cuntau tutta la passata, e lu Rimitu ci rispusi chi nun
c'era riparu aft'attu pirchi la mancanza era grossa e nun

c'era cchiù rimediu.— « Sai chi ha' a fari? fatti un paru

di stivali di ferru, e camini quantu cchiù pòi caminari

,

unni poi ti pari ca la terra è cchiù raodda e li stivali

si mettinu a strùdiri, lu poi vidi un palazzu e ti ci fic-

chi. Idda fìci accussi slessu, e poi arrivata ni lu palazzu

chi chiddu ci avia ditlu, idda si misi a chiamar!. Poi

ci affacciaru li cammareri e ci dumannaru 'nsocchi vulia.

— (s Pri carità, idda ci dissi, mi alluggiassivu pri sta notti

sula, ca sugnu gravita e nua haju a st' ura unni cchiù

furriari ! » Li cammareri ci lu jeru a diri a la patruna

e a lu Re Grislallu e chiddi ci rispusiru ca nun ci spir-

ciava affatlu pirchi ancora avia lu cuteddu 'nta lu cori
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di la (luliiri chi provava pi lu figghiii chi ci accampara

li Fati K Ma li cammareri ci dissini a la Re ca chidda nuii

si ni vulia jiri e volia falla ssa carità. Allura lu Re e

la Riggina rìspusiru ed urdinara a li cammareri di ricivila

almeno pi ssa sira sula. Li cammareri la ricivera e la

misiru ni lu gaddinaru. Idda poi vulia cantari tutta la

passata a li cammareri, ma chiddi nun si putiaou lun-

ghiari^;li cammareri si ni jeru e hi dissiru a la Riggina:

— « Sapi ! ci dissiru, sta puviredda dijusu ni voli cantari

li so' sventuri e ni dici :
— « Avissivu a sapiri!... »

Ddoppu tempu idda parturlu e fici un beddu picci^

riddu. Li cammareri si ni jeru a danari e vittiru ca idda

avia partarutu e avia un picciriddu nudu senza cammisa

pirchi la puviredda nun avia nenti. Ci jeru a diri a la

patruna lu fattu, e idda ci mannau li rubiceddi a lu pic-

ciriddu, e la matri lu vistiu. La nuttata appressu quannu

era curcata ci cumpariu unu e cci iju a dissi: — «Tu

stanotti ha' a murari tutti 'cosi pirchi hannu a viniri tri

fati chMiannu a partari lu picciriddu di lu Re; tu poi

ci lu vai a purtari, e almenu vidennu sta cosa lu Re Cri-

Stalin e la Riggina ti vonnu beni cchiù assai.» Basta: idda

ristau 'ntisa, e si misi a murari tutti li ciaccazzi di li

porti 5 astutau la cannila % e poi quannu fu preparata

tuttu , vinniru li tri Fati e ci purtaru lu picciriddu di-

cènnucci: — « Chistu è lu figghiu di lu Re, eh' havi tanta

lempu chi Favemu nuàtri, e ora ci lu vai a purtari tu. »

* Pirchi ecc. Perchè avea tutlavia (come un) coUeilo al cuore Jal do-

lore che sentiva (lei figlio statogli involalo dalle hl\.

^ Non si pò tea no dilungare.

'' E si mise a turare tutte le commessure delle porle, spense il lume?.
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Ghiddi si ni jeru e ci lassaru In picciriddii. Idda la du-

mani si susiu e ci iju a purtari a lu Re e a la Riggina

lu picciriddii. Gomu lu Re e la so famigghia si vittiru

purtatu la picciridda, si la pigghiaru a bemmuliri, e la

traltaru assai a chidda, e nun la fìciru iièsciri cchiù mai

di la palazza. Si misìru a fari tanti trattamenti, tanti fì-

slini, e tanti cosi, e arristaru pri sempri filici e cun-

tenti.

Favula ditta, favula scritta,

Diciti la vostra ca la mia è ditta,

PoUzzi-Generosa '.

VARIANTI E RISCONTBI.

Pubblico per l'importanza LÌemo-miiologica ch'essa ha la pre-

sente fiaba già da me cennata nelle Varianti e Riscontri della

XVIIl, Re d'Amuri (pag. 174 del voi. I), alla quale bisogna rav-

vicinarla, così come per alcune circostanze alla XVU, e alla

^IX, e per il fatto del lume di cera che sgocciola sul viso del

Re Cristallu, alla LXXXII. Per la conclusione, dalla fine della

pag. 203 alla pag. 206, vedi Lu Re d'Anìmmulu n. XXXII, e un

tratto della Rigginotta Sghinfigniisa, n. GV.

^ Uaccolta dal sig. Vincenzo Gialongo.
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ccLxxxn.

La muglieri curiusa.

Si raccunta ca 'ria vota ce' era un giuvirii maritatu a

nun putennu carapari nni lu so paisì, si nni strania nni

n'àtru paisi , e si adduà' "* in un Parrinu. Avennu un

tempu chi cci stava, un jornu fra di Pàtri, di fora ^ Iru-

vau 'na funcia ^5 e la purtà' a lu so patruni, e cci du-

mannà' a lu so patruni unni Pagghià' *; cci dissi: — « A
lu locu "\ »— et Dumani ha' jiri arreri a lu locu, e ha' a ijri

a scavari unn'era la funcia, e a scavari nni la radicuni di

la funcia e zoccu trovi lu porti ccà. » Lu 'nnumani va a

lu locu, e va a scava nni chiddu puntu e truvà' du' vi-

pari, Tammazzà' e li purtà' a lu patruni; chiama a la cam-

marera e cci li fa sarvari. Gghiustu gghiustu cci avianu pur-

tatu 'na pocu di anciddi, cci li metti 'nsèmmula, e cci dissi

a la serva: — « Duna a manciari a lu garzuni, pigli du'

anciddi, li cchiù minuti, e cci li frji. » Scanciu ^ di Fan-

€iddi cci frij' li vipari, pirchì cci avianu parutu anciddi;

cci li porta a la tavola, e lu garzuni si li mangia'; coma

finì' di mangiari sintia parlari- la gatta e lu cani, chi e-

^ Si adduà\ sì mise al servizio mensile o annuale.

^ Dì fora, in campagna.

^ 'Na funcia, un fungo.

* Dove la irovò. Aggharl, della parlala, per amari trovare.

^ A lu locu, ai podere; e dicesi di una possessione di terre alberate.

* Scanciu, in cambio, invece.
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rariu nni la casa di lu patrunì, e lu cani dicia: — « A mia

m'havi a dari la pani. » La gatta dicia : — « A mia mi

rhavi a dari vide ^; » ma lu cani: — « A mia mi 1' havi

a dari cchiù assà\ ca vaju ^ cu lu patruni; » la gatta cci

dici: — « No, la tò misteriu ^ é chissu; quanta nn'havi a

dari a tia nn'havi a dari a mia, masinnò nun fa gghiu-

stu. » E stu garzuni sintia parlari st'armali , ca avia pi-

gliatu la virtù mangiannusi li du' vipari; si nni scinni

nni la stadda stu garzuni pi purtari Pòriu a li muli , e

li muli sintianu viniri lu garzuni ; lu capu-rètina * di-

cia:— «A mia mi nn' havi a dari cchiù assà' di tia òriu, ca

iddu mi va a cavaddu; » n'àtra mula cci dicia:— «Quanta

nn'havi a dari a tia, nn'havi a dari a mia, pirchi a mia mi

càrrica cchiù assà'; » e stu garzuni sintia tuttu lu dì-

scursu
5

piglia Pòriu e cci lu dividi eguali. — « Vidi ca

fìci gghiustu ca nni lu divisi eguali? » (dici lu mulu) e

si nni acchiana susu lu garzuni, e appressu avia la gatta;

la gatta cci parla' e l'avvirti', cci dici: — « Vidi ca tu ha'

'ntisu parlari a nui, vidi ca lu tò patruni ij' a circari li

vipari, e nun li truvà', dumannà' a la serva, e cci dissi

cà li detti a mangiari a tia, e t'havì a spijari ch'hai 'ntisu

cà sapi ca tu ha' la virtù, e cci lu dici eh' havi un libru

di 'ncantamentu, "tu cci ha' a diri ca nun ha' 'ntisu nenti,

masinnò si tu cci lu dici, tu mori, e lu tò patruni piglia

^ Vide, accorciativo di videmma, pure.

* Ca vaju, che sieguo, che vo.

' Lu tò misieriu, il tuo mestiere, le lue funzioni.

* Capu-rètiiia, è la mula che sta prima deUe sette mule che compiono

una redina di muli.

PiTaÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV. 14
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]a virtù, e fhavi a'iDminazzari, e tu nun cci la vulenmi

diri, ti nni manna.» Piglia lu garzuni, e trasi nni lu sé

pairuni; comu lu vitti, cci cumincia a spijari ; e lu gar-

zuni dicennu sempri no; si nicliia ^ lu patruni, e nni iu

manna; comu nni lu manna', iddu piglia' la via pi jirisinni

nni lu so paisi; pi la slrata cci 'mmatti 'na mannra \ e tru-

và' li picurara nichiati, pricchì notti pi notti cci manca-

vanu li pecuri; piglia stu garzuni e cci dissi:— «Ora va^

quantu mi dati ca nun vi nni fazzu mancari cchiù? » Lu

curatulu cci dissi: — « Quannu nun nni mancanu cchiùy

ti dugnu 'na jumenta cu 'na mulacciuna ^ » La sira si

scura' ddà , doppu chi mancia' si iju a curcari fuora lu

pagliaru ; arrivannu a mezzannotti 'ntisi parlari li lupi,

chi dicianu a li cani:— « cumpari Yitu*! » Li cani cci

rispunneru : — « cumpari Cola. » — « Putemu vinìri

pi l'armali?» Li cani cci dissiru : — « Nun cci putiti vi-

niri, ca ce' è lu patruni curcatu fuora. » Iddu sta vita la

fìci pi ottu jorna; e pecuri nun ni mancavanu; arrivannu

a li novi jorna fici ammazzari tutti li cani grossi. — « Ora

stati cuntenti, cci dissi lu picciottu a li curatuli, ca ar-

mali nun ni mancanu cchiù. » Cci dettiru la jumenta cu

la .mulacciuna e si nni iju; la sira li lupi gridaru arreri

a li cani:— « cumpari Yitu, putemmu viniri? » Cci ri-

spunninu li cagnoli picciuli: — « Nun cci putiti viniri, ca

li vostri amici l'ammazzaru, e si viniti, pruvuli ^ e baddi

cci nn'è vide pi vàtri. » Lu garzuni arrivatu a la so casa

^ Si nichia^ si meue di mar umore, imbroncia.

* Cci 'mmatti *na mannra , gli capila ur.a mandra.

Mulieciuna, mula gicyarie, mulotta.

^ Si ricordi che S. Vilo è il proleltore de' cani.

* Pruvuli, polvere da sparo.
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la muglieri vidi cbidda jumenta cu la mulacciuna, cci

spijà' di cu' era la jumenta; lu marita cci dici: — « Nò-

scia è ^.» S'avvicinava, ca cc'era 'na fera tra un paisi vi-

cinu; cci parsi di gghiustu a lu piccioitu di jiri a la fe-

sta cu la muglieri; si mettinu a cavaddu a la jumenta e

partinu; pi strata la mulacciuna si rista' e gridava a la

matri di aspittàrila, la matri cci rispusi: — « Camina, ca

tu si' lòggia e i' portu a du' a cavaddu ^ » Piglia lu ma-

ritu comu 'ntisi stu dìscursu e si misi a ridiri : la mu-

glieri, crùsiera % cci spijà': — « Pirchi arriditi ?» Lumaritu

cci dissi:— « Pri nenti. » La muglieri cci dici:— « Nano;

mi Paviti a diri, masinnò a la fera; nun cci vegnu. » Lu

maritu cci dissi: — « Arrivannu a lu Santu * ti lu dicu, »

e lu Santu jera prima di lu paisi. Arrivatu a lu Santu, la

muglieri cumencia a diricci : — « Pirchi arriditi? Mi IV
viti a diri. » Lu mai i tu cci dissi : — « Quannu arri-

vammu jintra ^ ti lu dicu. » Piglia la muglieri e si nni^

vosi aggirari senza jiri a la fera; e si nni aggìranu; ar-

rivannu jintra cumencia la muglieri: — « Ora mi F aviti

a diri ? » Piglia lu maritu e cci dici :
-- « Va chiamami

lu Gunfissuri, ca doppu ti lu dicu. » Piglia la muglieri sì

metti la mantillina tutta affannata e va a chiama a lu Cun-

fissuri , cci dici chi vinissi a marammanu ^ ca s'havi a

^ Nòscia, lì' stra.

* Ed io porlo a cavallo due ] ersone.

^ Crùs era^ curiosa.

* Arrivannu a lu Santu, cioè arrivando alla chiesa dove si venera il

Santo in onore del quale si tiene il mercato.

^ Jintra, in casa.

^ A marammanu, e ammanammanu, a manu a mauu, subito.
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cunfissari me marita. » Nustramentri lu marita era sulu

piglia un pugna di còccia \ e li detti ca avia 'na pocu

di gaddini e un gaddu ; a la jittata li còccia li gaddini

s'affuddavanu pi manciari, e lu gaddu c'un puzzuluni li

facia scappari a dda via, ca nun vulia chi manciavanu: lu

garzuni rispusi e cci dici a lu gaddu :
— « Pirchi nun

manci , e né li fa' manciari? » Rispunni lu gaddu, cci

dici: — «No, nun hannu a manciari, i'sugnu lu gaddu

e i' he cantari, no comu tia ^ ca pi cunfìdari lu fattu a

tò muglieri ora ha' a muriri. » Piglia iddu e si avvirti' ^

e dici a lu gaddu : — « Cchiù giudiziu di mia havi 1 »

Chi fa? Piglia 'na cigna, la vagna, e la mitti adordini;

comu si arricogli, la muglieri cci dici: — « Lu Cunfissuri

sta vinennu , ora mi V aviti a diri. » Piglia la cigna lu

maritu, e cumencia a dari cignati, e tantu cci nni detti

ca la lassa cchiù morta ca viva; veni luparrinu, cci dici

si s'avia di cunfissari; piglia lu garzuni cci dici: — « Cu'

cci l'ha dittu a vossia ?» — « Voscia muglieri. » — « Pi

idda, cci dissi, no pi mia. » Piglia lu parrinu e 'ncugna

nni la muglieri, e idda nun cci dava cuntu, e lu parrinu

s'adduna ca la cesa nun era gghiusta, vota tunnu senza

diri nenti e si nni va. Doppu un pezzu la muglieri rìvi-

ni', e lu maritu cci dici: — « Vidi chi t'avia di diri , la

muglieri ? Nichiati. » Cci rispusi idda : — « Nenti cchiù

vogliu sapiri. » E accussi finiu la curiusitati di la muglieri.

Cianciana \

^ Coccia, residuo del frumento dopo la cri venazione.

« ria, te.

* S'avvirli', fece riflessione.

* Raccontata da Rosario Di Libarlo, cavatore neUe zolfaio , e raccolta

dal sig. Gaetano Di Giovanni.
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VARIANTI E RiSCONTRI.

Dal viaggio del marito e deIJa moglie sulla giumenta in qua

riscontrasi nello Straparola, Tredici piacevolissime Notti, XII, 3.

« Federico da Pezzuole, che intendeva il linguaggio degli a-

niinali, astretto dalla moglie a dirle un segreto, quella strana-

mente batte.» In casa canta il gallo; il cane gli rimprovera che

canti quando dovrebbe attristarsi delta vicina morte del pa-

drone; il gallo risponde dando del debole e dello sciocco al

padrone che non sa comandare sopra una donna mentre egli

gallo domina su cento galline. Invece del confessore c'è il notaio.
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GGLXXXm.

La Parrastra.

Si cunta ca cc'era un marita e 'na muglieri, ed avianu

du' figli, una fìmmina e una masculu: cci muri' la mu-

glieri a siu maritu, e passa' a secunni nozzi; e si piglia'

ad una ch'avia 'na figlia. Sta figlia era orva di un uoc-

chiu: lu maritu era burgisi e si nni ij' a travagliari 'ntra

un fiegu; la muglieri , chi era parrastra di li primi du'

figli nun li putia vidiri, e pi fàrili perdiri , fici lu pani

e lu manna' a lu maritu 'ntra n'anlru fiegu pi farli per-

diri. Li picciliddi arrivannu 'ntra 'na serra accuminciaru

a chiamari a so patri , e non cci rispunnia nuddu ; la

picciuttedda fìmmina era 'nfatata, e lu frali avia siti; tru-

và' 'na funtana e vulia vìviri; la suoru fimmìna coi dis-

si: — «Nun vìviri nni ssa funtana , ca tuorni sceccu. »

Pùa truvaru 'n'antra funtana e lu picciuottu vulia viviri,

e la picciutteda cci dissi: — « Nun vìviri dduocu , ca si

vivi , addivienti vitieddu. » Lu picciuottu vonzi vìviri e

divìntà' vitieddu cu li corna d'oru. Pùa cumenzanu a ca-

ulinari ed arrivaru a la spiaggia di lu mari ca cc'era 'na

bella Casina, e ce' era a sbiliggiatura lu figliu di lu Re;

stu figliu di lu Re si chiama a sta picciolta; (la vitti ac-

€msì bella bella) e si la piglia' pi muglieri; pùa cci ddu-

mannà' di lu vitidduzzu chi cosa era, e idda cci dissi: —
^ Cci haju l'affizioni ca l'haju addivatu ia *. »

Ora pigliaramu a so patri ca pi la *gran pena di li fi-

^ Gli voglio bene perchè l'ho allevalo io.
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gli nisci' pi allianarisi e si nni ij' a finuocchi: tanta ca-

minà' "'nsina ca arriva' nni dda casina unni era la figlia

€hi s'avia maritata cu lu Re: la figlia affaccia a la fine-

stra e cci dissi: — « Amicu, acchianati susu. » Ma la fi-

glia Pavia canusciutu, e cci dissi: — a Amicu, nun mi ca-

nusciti a mia ?» — « No, nun vi fazzu ricanuscenza. » E

oci dissi: — « la sugnu vostra figlia, chi criditi vu' essiri

persa. » Dunca si cci jetta a li piedi e cci dissi: — « Pir-

dunatimi, caru patri , ia pri cumminazioni arrivavu nni

sta Casina, e cc'era la figlia di lu Re, e mi ha spusatu. »

Lu patri nn' appi tanta cunsulazioni ca truvà' la figlia

accussi bona maritata.— « Ora, cci dissi, patri mia, sdiva-

cati ssu saccu di finuocchi, ca vi Tinchiu di dinari. » E

pùa lu prigà' di jiri a pigliari la muglieri e la figlia orva

di un uocchiu. Lu patri turnà"' a la casa cu lu saccu chinu

ài dinari, e la muglieri spavintata cci dumanna: — « Cu'

ti detti sti dinari ? » E cci rispasi: — « Oh muglieri mia !

sa' ch'agghiavu a ma figlia ^ ed è muglieri di lu Re, ca si

ravia spusata e m'inchi' stu sacca di dinari ? » Idda spartì

d'aviri cunsulazioni si attrista' sintiennu ca la figliastra

ancora era viva, ma pirò dissi a lu maritu: — « Cci vuo-

gliu vinirì, e mi puortu a la ma figlia, » (chidda chi era

orva). Si parteru e si nni jeru, lu maritu, la muglieri e

la figlia orva; arrivaru nni la figlia, tutta cuntenta la figlia

cu la so parrastra; ma chista vitti ca nun ce' era lu Re, ed

era sula la figliastra; l'aggrambà' e là jittà' a mari di 'na

finestra appinninu, e pùa chi fa ? piglia la figlia orva, la

vesti cu la vesti di chidda, e cci dissi: — « Quannu veni

lu Re e ti trova chi chianci tu cci dici:— « Lu vitidduzzu

1 Sai che fio trovala mia figlia?
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CU lu cuomu i7i'annurvà\ ed haju un uocchiu: » e si nnS

tiirnaru a la so casa. Vinni lu Re e la truvà' curcata chi

chiancia, e cci dissi:— « Pirchi chianci ? » — « Lu vitid-

duzzu cu 'na curnata mi annurvà' un uocchiu.» 'N subita

lu Re dissi:— «Va chiamati lu vuccieri, ca s'havi a scan-

nari lu vitieddu ! » Lu vitidduzzu quannu 'ntisi diri ac-

cussi, ca s'avia di scannari, affaccia a lu barcuni, e chiama

la suoru di lu mari:

« Oh ! suruzza anedda anedda, «

Pri mia si scarfa l'acqua,

E s'ammolanu li cutedda. »

Rispunni la suoru di (da) lu mari:

«Oh! fratuzzu, 'un t'haju chi fari,

Sugnu 'mmucca di lu pisci-cani. »

Lu Re quannu 'ntisi diri a lu vutieddu sti pareli, va

a'ffaccia a la finestra, e quannu vitti la muglieri chi

era nni lu mari, chiama du' marinara, e la fici pigliari,,

l'acchianaru susu , la fici risturari ; e pùa piglia' F orva

e la fici ammazzari ; la taglia a piezzi e la sala pi tun-

nina, e la manna a so matri.

Quannu so matri vitti stu rigalu , dissi a li vicini: —
« Taliati chi mi manna' ma figlia la Riggina ? » E cumin-

cià' a spennirla a li vicini, e cumincià' a manciarni. Idda

avia ungattu e cumincià a maghijari * e cci dicia: — « Du-

iiaminni tanticchia, ca ti lu dicu. » Rispunni a lu gattu

e cci dissi: — « Gattazzu tintu, chi mi iia' a diri ? )> Ri-

spusi lu gattu e cci dissi: — « Chissà è la carni di vostra

figlia prva. » Si mitti a riminari lu varlìri * e va a trova

^ Maghijari, miagolare,

* Si jueUe a rifrugare per entro il barile
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la testa cu un uocchiu e li mani, e tannu si pirsuadf

chi era la carni di so figlia, e ij' nni li vicini, ecci dis-

si: — « Vummitativi tutti, ca chista è la carni di ma fi-

glia orva. » So maritu pi vidiri comu era stu fattu si nni

vanni la figlia pi'nfurmarsi di lu fatta; chidda cci cunta

la ragiuni, vitti ca la figlia avia ragiuni, abbannuna la

muglieri perfida e si ristàVcu la figlia.

Casteltermini \

VARIANTI E RISCONTRI.

È la stessa della 48 delle Sicilianisehe Màrchen , ove la ra-

gazza chiamata Sabedda va alla scuola, ed il padre, per pre-

ghiera di lei ne sposa la maestra. Il fratello di Sabedda mu-

tato coll'acqua che beve, pecora colle corna d'oro, grida presso

ad essere scannato:

Sabedda, mia Sabedda,

Fri mia 'mmolanu lì cutedda.

Fri tagghiari sta carni bedda.

Un'altra versione è la 49: Von Maria und ihrem Bruderchen

(Maria e il suo fratellino).

Nel Ciinto de li cunti vedi Ninnillo e Nenella, giorn. V, tratt. 8 :

Jannuccio ha due figlie de la primma mogliere, se 'nzora la

seconna vota, e songo tanto odiate da la matrea, che le porta

a no vuosco, dove sparduto l'uno da l'autro. Ninnillo deventa

caro Cortisciano de no prence pe, e Nennella iettannosi a ma-

ro, è gliottuta da no Pesce fatato, e iettata sopra no scuoglio^

è da lo fratiello reconosciula, e da lo prencepe maritata ricca

ricca.»

^ Raccontala dalla Gnura Vincenza Giuliano, tessitrice , e fatta racco-

gliere dal sig. Vincenzo Di Giovanni.
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Una versione veneziana è in Bernoni, n. 2 delle Fiabe pop,

ven.i El pesse can.

11 gatto che rivela la figlia della madrigna essere salata nel

i)arile è pure nella Figghia di Biancuciuri, n. LIX; e nella 34

delle Sicil. Màrchen.

Un gatto fatato che parla è pure neìh nostra XCIX: Li setti

fistuzzi.

lì fondo è neU'Esempì di tre tosànn della Novellaja mila-

nese.

Per qualche altro punto di riscontro vedi Lu Sirpenti , La

'Nfanti Margarita ecc.

Altre versioni di questa novella cita Kohler a pag. 233 del

i« voi. della Gonzexbach.
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GGLXXXIV.

Lu Rìmitu.

Gc'era un certa Rimiiu ch'abitava 'ntra 'na muntagna e

'un manciava àutru chi ervi e frutti sarvaggi. Colera 'na.

mànnira vicinu e iddu accumincià' a pigliari amicizia cu li

picurara; e cc'era lu curatulu ca lu puntava di beni e cci

dava a manciari la ricuttedda, lu panuzzu ^ e accussi si

campava binissimu. Sti picurara tinianu li jumenti e lu

staddunaru cu lucavaddu e lu sceccu ^ Lu bonu Rimitu

pi fàricci accriditari la so santità cci facia la binidizioni

a li jumenti, a chiddi ch'avianu di fari muli cci facia fari

muli, chiddi chi avianu di fari putri cci facia fari patri ^;

cci binidicia li pecuri, cu diri ca cci facìanu tumazzu *

e ricotta cchiù assà'. 'Nsumma stu Rìmitu Tavianu pr'un

santu.

Lassamu stari a lu Rimitu, pigliammu a lu curatulu, ca

era viecchiu e si vonsi maritari, e si piglia' a 'na bella

picciotta figlia di un miezzu galantumicchiu ^ 'Ntra ca

^ Ricuttedda, dim. di ricotta; panuzzu, clini, di pani, pane.

^ Questi pecorai tenevano i giumenti , e il guardiano della stalla col

cavallo e con l'asino.

^ Pulru, pudditru, puledro.

* Tuiì'azzu, cacio.

^ Miezzu galantumicchiu, mezzo galantoniino, di condizione un po' ci-

vile.
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era viecchiu; 'ntra ca nu cci jia spissu a lu paìsi, e la

muglieri cci facia mancanzi ^; lu sappi lu curatulu, e

pinsà' di propiu di purtarisila a lu marcalu; quannu li

picurara la vittiru arrivari accuQiinciaru a parlari 'ntra

dlddi. Lu curatulu pinsà': — «Ora la fazzu binidiciri di

(da) lu santu Rìmitu, ca coi passa tutta la fantasia *. o

Ficiru chiamari lu Rimitu, e vinni tuttu divuziunatu, la-

dannu a Dìu e a li Santi, e cci dissi a la muglieri:— « Lì-

gacci li manu. » Lu Rimitu ficbflntizza ca nu cci vulia

dari la manu ^• lu Rimitu chi appi tuccata la manu di

(da) la muglieri di lu carutalu, si misi 'ntra 'na tana di

vespi; accumencianu a firmiculiarcì li carni, si yonta cu

lu curatulu e cci dici:— « Chi aviti jumenti ccà, ca sugnu

tuttu chinu di muschi cavaddiai * ? » e cumincià*' aVraspà-

risi tutti li carni, massima nni li spaddi; lu curatulu cci

dissi:— « Chissu è la santità, ora binìdicìticci la testa. t>

Gei binidiciu la testa, e cchiù assà' cci vinni lu chiuri-

tu ^; rispunni lu Rimitu: — « Li spaddi mi chiùrinu cchiù

assà\» Rispunni lu maritu:--« 'Nfiìacci la mani nni li spad-

^ E la moglie gli facea mancanze (gli facoa le fusa torie, gli mettea una

bella corona in capo).

* E così le passano tutte le tentazioni.

* Lìgacci ecc. • Baciagli le mani.» Il romito fece finta {fiaiizza, alter,

di finta) di non volerle dare le mani (per averle baciale).

* Si misi ecc. Si mise (come) in una tana di vespe; cominciarono ad

informicolargli le carni; si voltò (si vanta per si vota, si volta) col ca-

staido e gli disse: « Gli che avete giumente qua, che io son tutto pieno

di mosche culaie ?»

^ Chiuritu, della parlala per pruriiUj prurito ; e così chiurìri, pru-

rire.
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di. » La muglieri cci raspa' li spaddi: cridia lu curatiilu

€a Gchiù lu laccava, cchiù la binidicia; quannulu Rimitu

appi tuccati li spaddi, si minti 'n furia pri aggrambarla ^;

idda fuj e accumeocia a curriri, e lu Rimitu si cci misi a

curriri appriessu: lu curatulu vidiennu la furia di lu Ri-

mitu cumanna a tutti li picurara e a lu staddunaru:-

-

« Curriticci appriessu, ca ia sugnu viecchiu e nu cci puozzu

arrivari, e pigliati cordi e santàticci davanti ^, e piglìa-

tilu a cuorpu di lazzu. » Accumencianu a curriri a vaddi

e vadduna, e li picurara sempri appriessu; ora pùa quan-

nu eranu junti 'ntra 'na serra e vidianu ca lu curatulu

era luntanu, e nu putia arrinari ^ appriessu, li picurara

e lu staddunaru si assittaru, ca nu putianu cchiù curriri.

Ni stamentri arriva lu curatulu e chiddi accumencianu a

eurriri cchiù assà'; cci grida lu curatulu: — « Unni su' jun-

ti ?» — « Ddabbanna lu vadduni *. » — « E chi fannu? » —
« Chi fannu? rispunninu li picurara, a cavaddu su' li

jumenti. » Quannu lu santu Rimitu si allibirtà', lassa' a

la muglieri di lu curatulu, e fuji' pri 'n'antra banna; li

picurara cci vannu a lu stagliu, cci paranu la corda, iddu

santa, cadi; pùa si susi arrieri e accumencia a curriri cchiù

forti pri la muntagna, e nu lu puottiru pigliari; e tutti

si nni turnaru a lu marcata cu l'anchi stuccati, e lu pò-

^ Aggrambari, della pari, per aggranfari, aggranfiare, ghermire.

* E prendete delle corde e saliate loro davanti. {Santari , per salari,

della parlata).

^ Ora pùa ecc. Ora poi quand'erano giunti in una serra, e vedeano che

il castaido era lontano, e non potea più venir loro appresso.

* Di là dal vallone.
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ghiru curatulu, viecchiu, batti di ccà, batti di ddà, pri

forza si potti arricogliri a lu marcata ^-

E chista fu la binidizioni di lu santu Rimitu !

Casteltermini ^

^ E chi fannu ? ecc. * E che cosa fanno? » — « Che cosa fanno? ri-

spondono i pecorai; sono a cavallo alle giumente » Quando il santo ro-

mito si sbrigò, lasciò la moglie del castaido, e fuggì per un'altra {'n'an-

tra), parte; i pecorai vanno a troncargli la via, gli parano la corda; egli

salta {santa), cade, poi si rialza {si susi arrieri), e comincia a correre più

forte per la montagna; ed essi noi poterono prendere, e tutti se ne tor-

narono al mercato con le anche rotte; e il poveri» castaido, vecchio, hat~

ti di qua, e batti di là, a malapena potè ridursi al marcato.

^ Fa la raccogliere dal signor Gaetano Di Giovanni.
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CCLXXXV.

La bedda picciotta.

Si cunta e si raccunta ca cc'era un mircanti eavia 'na^

figlia bella, ca era tanta bella ca nni la miinnu nu' si

nnì avia vistu ma'. Stu mircanti la vulia 'strema beni as-

sa'; avia la putia di la mircanzia 'mmiezzu la chiazza, e

la casa di abitazioni 'ntra 'n'antra strata fora la chiazza.

'Nquà tantu valla beni sta figlia ca 'un avia di passar!

un'ara ca firmava la putia pri jiri a vidiri sta figlia. Un
juornu cci vinni un pitturi a la putia e si cumbrà' 'na

puocu di tila pri fàrinni ritratti '
: lu mircanti cci dis-

si: — « Amicu, facitimi un ritrattu, e mi l'aviti a fari pir-

fetta; » si lu porta a la casa e si pronta 'n facci a la fi-

glia: piglia la tabaccherà, e cci dici:— « Vai àti a ritrat-

tari a ma figlia supra sta tabaccherà. » Lu pitturi ritratta

nni fici duVunu sapra la tabaccherà, e una nni la tila^

e chiddu di la tila si lu cunsarvà'pri iddu a Tammucciu-

ni ^. Lu mircanti cci fici un buonu cumplimientu e lo

pitturi si nni ij' 'ntra 'na cita; piglia li ritratti ch'avia, e

li minti fora: na mentri passa un fìgliu dì un Principi, e

talia ddi ritratti, ferma la carrozzale talia a siccu lari-

trattu di dda giùghina ^ figlia di la mircanti: torna e si

nni va a la casa, e manna a chiama a la pitturi e cci

^ Si comprò una quantità di tela per farne ritratti.

* E quello ( 1 ritratto fatto) sopri la tela s^ lo conservò lui di nascosto^

^ E guarda fisamente il ritratto di quella giovane.
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dici: — « Vuogliu sapiri d'unni vi vinni stu ritratta? » Lu

pilturi ccì cunta ca: — « nni lu paisi di Casteltermini cc'è

un mircanti ca havi ^na giùghina taniu bella ca Puocchi

mia nu' nn'hanna vidutu mai, e sì chiama Tarisina. » Sta

Princìpinu si parti', si nni ij' a Casteltermini e si adduga

un palazzu 'n facci a la palazzu di stu mircanti pri par-

lari cu sta giùghina. Tuttu lu juornu stava affaccìatu a

lu barcuni fina a tanta ca ccì cuminciava a parlari a puo-

cu a puocu fina ca si ridussi a dìriccica la vulia pri mu-

glieri. Idda cci rispusi: — « E coma è possìbuli, ca ma pa-

tri nu m'ha vulusu maritari?» Rispunni lu Princìpi: —
« Già chi è chìssu nni jammu a Pammucciuni ^; e senti

ch'ha' a fari: ti fa 'na trùscia di li to' robbi nicissarii, e

stanolti, a mezzannotti, ti truovi a la porta, e quannu pas-

su ia accravaccammu e nninnì jammu ala raà cita ^» La

picciotta era di spiritu, e cci dissi si. Eccu ca la notti ar-

rivata la mezzannotti, Tarisina si fa la truscidda e piglia

'na buttiglia di vinu alluppinatu ^ e si nni va a lu pur-

tuni; ma pri so mala sorti passa un briganti; cu 'na ju-

menta, e^ idda si cridia ca era lu Prìncipi, e cci dici: —
« Ccà sugnu; » lu briganti si la piglia senza diri nenti,

Taccravacca a la jumenta e si la porta: quannu fu fatta

juornu, si adduna e canusci ca nun era lu Principi: si

scuraggiscì, e accumencia a chìanciri: lu briganti la porta

^ Rispose il principe: Giacché è così (poiché c'è questo) ce ne andia-

mo nascostamente.

* E quannu ecc. ed allorché passerò io, cavalcheremo e ce ne andre-

mo alla città mia.

^ Vinu alluppinatu, per vinu alluppialu, vino oppiato.
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''ntra un vuoscu, e la scravacca, e idda, 'sperla, cci diei: —
« Mi sientu dibulizza, facienmiu culazionì. Idda abbedisci,

^ s'assèttanu a manciari; lu briganti vivi beni, e cadi' al

-

luppinatu; Tarisina lu spoglia di li so' vesti , e si vesti

d'omu, munta a cavaddu a la Juraenta di lu briganti e

parti pri la cita di Missina (ca lu Principi era di Missina);

arriva a Missina e accumencia a spijari unni sta lu tali

Principi, fina chi lu truvà'; acchiana e trova un sirvituri

€ cci dici: — « Aniicu, facitimi di fagùri di parlari a lu

Principi si havi di bisuognu di un sigritariu, ca sugnu

prontu a sirvillu. » Lu sirvituri parla a lu Princìpi, e cci

dici dì si. Si prisenta a lu Principi e lu vidi accussi bella

e di cumplissìoni dilicatu, e la minti a scriviri 'ntra un

scagna K

Lassammu a stu sigritariu nni lu scagnu, e pigliammu

a lu figliu di la Principi. Quannu arriva a lu purtunl

e nu trova a l'amata Tarisina, dici : — « Tradimentu fu

chistu chi mi fici so patri ! » Lu mircanti nun trova la

so amata figlia, accamencia a circari e nu la trovanu
;

dispiratu, si parti lu Principinu e si nni va a la so cita

di Missina, e si minti malanconicu senza cchiù parlari e

senza nèsciri; so patri vidiennu lu figliu cussi malanco-

nicu, prega 'na puocu di amici pri fari allianari lu fìgliu;

sti amici un juornu si lu portanu a caminata pri fari

quattru passi, e caminanu marina marina, e trova a un

uomu assittatu 'ntra 'na petra cu la testa a pinnuluni;

lu Principinu lu talia, e cci dici: — « Amicu, pricchi stati

accussi malancunusu? » Rispunni : — « signuri, sapis-

^ E lo mette a far da scrivano in un banco.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. lY. 15
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sìvu ìa ma còlara, niscissivu pazzu. » Rispusi lu Prin-

cipinu: -^ « E vu' sapissivu la ina sorti! jè cchiù tinta di

la vostra; amicu, cantatimi chi cosa aviti?* e accuinen-

Gìa a cuntari ca : •— « era a Casteltermini e passava di

'na strata, e vitti 'na bella signura, la pìgliavu e mi la

piirtavu 'ntra un vuoscii, nii ailuppinà';quannu ini risbi-

gliu, nu truovu ne ad idda, né la jumenta, e mi tru-

vavu nudu. » Lu Principi a lu sentiri stu discursu, tira

lu cutieddu, F ammazza e lu jetta uni lu mari ; quannu

li so' amici vittiru fari stu 'micidiu, subbitu si lu piglìanu

e si lu poftanu a la casa, arriva' nni lu Principi tuttu

cuntenti e si nni va nni lu so quartu di palazzu; pùa

so patri si porta nni lu sigritariu, fintu uomu, ca lu ca-

nuscia. e nu si dava a canusciri , e cci dici : — « Prin-

cipi, so figliu havi 'na pena 'ncurabìli ca nu cci pò pas-

sari ma% mi basta Parma a mìa di truvari lu rimie-

diu di fàricci passari sta malancunia. » — « E chi cosa

cci voli ?» — « Prìncipi, sapi ca so figliu vulìa beni 'na

giùghina, e sta giùghina cci spiri' e nu la potti travari

cchiù, pricciò ia sacciu unn'è. » Subbitu so patri va nni

lu figliu, e cci dici: — « Figliu, lu nuostru sigritariu sapi

canusciri la tò malattia. » Subbitu va nni lu sigritariu, e

lu sigritariu cci dissi:— « M'àti a dari un misi di tempu e

ia fazzu viniri la giùghina ccà nni la vostra casa. » Rispunni

lu Principinu: — « Si tu ha' st'abilità, ti fazzu acchianari

un puostu di cchiù gradu *.» Passatu lu misi, chiama a

lu Principinu e cci dici : — « Già è fìnutu lu misi chi.

ia cumprumisa; dumani ammitati tutti l'amici e parienti;

^ Se lu hai quest'abilità io li fo salire a un posio di maggior grado.
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subbitu quannu arriva la vostra zita v^ aviti a maritari

tuttu cuntenti e fistanti. » Fa P ammìtu , lu sigritariu si

vesti di li stessi robbì ch'avia quannu si nni fujì' di so

patri 5 si vesti e affaccia e coi dici :
— « Eccu la vostra

Tarisina. » Iddu allucciuu Pabbrazza, si la strinci, si spu-

sarUj e ristarà cuntenti e filici.

Casteltermini K

VARIANTI E RISCONTRI

Vari punti di riscontro ha con alcune fiabe di questa rac-

colta. La conclusione ha di quella d'una delle tre novelle del

Pappagallo, n. II e della XI: Li tri belli curuni mei!

^ Raccontata da maestro Vincenzo Midulla, e fatta raccogliere dal sig.

Gaetano Di Giovanni.
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CCLXXXVI.

Lu fusu cadutu.

Si riccunta e cc'era 'na vota e cc'era 'na matri chi si chia-

mava gna Paula, povira, mischinedda, vidaa, ch'avia quat-

tru figghi fimmini, una si chiamava Catarina, Fàutra si

chiamava Viticchìa \ Tàutra Rosa, e Fàutra Maricchia; e

chi campavanu cu li soi fatti, 'nchiusi 'nta 'na povira ca-

sa ^ La matri pi quatèla di li figghi chi travagghiavanu

la notti e lu jornu, li firmava e si nni jia di ccà e di ddà

pricacciannusi sirvizzu, manni, stuppa, cuttuni e tilàggiu

e purtava tutti cosi 'n casa ^ 'Na duminica la cchiù nica

nun vulennu, appustatu modu *, ijri a la missa 'nzèmmula

€u li so' soru, arrìstau 'n casa, firmata e, cu tuttu ch'era

festa, si misi a filari a la finestra, taliannu cu' passava e

cu' spassava. Successi chi lu fusu cci cadiu mentri 'un pas-

sava nuddu, all'urtimata passa e passa un Cavaleri; idda

dissi ''nternu sò:-~« sorti, o morti ! » e poi vutata cu ddu

Cavaleri cci dissi: — « Cavaleri, pri grazia sua mi voli pig-

ghiari stu fusu?» Lu Cavaleri rispusi: —- « Nun pòi scin-

^ Viticchia, vezzeggiatli\ di Vita.

* Le quali campavano colle loro fatiche, chiuse dentro una pavera

casa.

' Xa mo^ri eoe. La madre per cautela delle figliuole, le quali lavora-

vano nolle e giorno, le chiudeva a chiave (li firmava) e se ne andava

di qua e di là procacciandosi lavoro : pennecchi, stoppa, cotone e tele,

e tutto portava in casa.

* A bella posta.



LU FUSU CADUTU. 229

niri a pigghiaritilla tu ^ ? » — « Nun po^zu. pirchì sugna

firmata. » — « E pirchì si' firmata ?» — « Me matri e li

me' soru si nni jeru a la MissajCJeu vosi arristari in casa

pi allèstimi lu sirvìzzu chi 'un avia fìnutu la simana chi

'sciu ^ e pi vidiri cu' passava e tìntari la sorti si pi casa

mi putissi livari di stu 'mpeu ^ di travagghiari la notti

e lu jornu, e si mi cadissi lu fusu, chidduchi mi lu pig-

ghia avia a essiri maritu meu,» Rispusi lu Cavaleri e cci

dissi:— « Taliàti chi cumminazioni ! jeu 'sci! di la casa

dispiratu, pirchì stanotti min potti cuitari, e me marna mi

dissi: — « Nesci, e cercati mezzu *. Ora, postu chi la sorti

m'è vinuta ed ému a essiri maritu e mogghi, si fa ac-

cussi: lu fusu mi lu tegnu jeu e quannu veni tò matri cci

lu dugnu di manu e manu. » — «Mai, 'un pò esseri, ri-

spusi la picciotta, nun vogghiu chi me matri sapissi chi

jeu filava a la finestra, jurnata di festa ; facemu accussi

chiuttostu: calu lu filu e Vossia mi l'attacca, poi quannu

veni me matri Vossia comu voli pinsarì pensa. » 'Nta stu

'ntirìmissi, tùppiti e veni so matri \ Comu idda vitti vè-

niri a so matri e li so' soru, cci dissi a lu Cavateri: —
« Vessa talia: chissà chi veni èsti me matri cu li me' so-

^ (Oh I) non puoi scendere a prendertelo da le (il fuso) ?

^ Me matri ecc. Mia madre e le mie soreìlo se ne andarono a messa, ed

io volli rimanere in casa per ìsbrigaimi (allèslimi, allestirmi) il lavoro

che non ho finito nella settimana che uscì.

^ 'Mpeu, impiego, mestiere.

* Taliati ecc. Vedete un pò* che combinazione t Io uscii di casa dispe-

ralo perchè stanotte non potei aver quiete {cuilari, i .ir. assol., quietar-

si), e mia madre mi disse : Esci e cercati m^zzo.

^ In questo mentre, eccoli lì la madre. 'JsHirìmissi , r.orroUo da inle-

rim; iùppiti, lo stesso che ppùffili, bbùffUi, pùffete dei Toscani.
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ru. » E si 'nfllau dintra. Lu Cavaleri si prisintau 'n facci

a so matri e cci dissi: — « Bona donna, a vostra fìgghia

cei ha caduta lu fusu e jeu cci Fhaju pigghiatu e idda

m'ha dittu: Cu' pigghia lu fusu havi ad essiri maritu meti,

e jeu nun ci 'ncuontru difìgurtà ^; caminati cu mia, vi-

nili a la me casa e sintiti li mei disposizioni senza fari

assénliri nenti a nuddu. » — «E comu mai è possibuli,

toscenza pigghiari a me fìgghia , menticchì jeu nun

hàju né tegnu? » — « Beni, caminati cu mia, cci cum-

mattu tutti cosi jeu ^ » La gna Paula ha jutu cun iddu

e sunnu arrivati a la casa di lu Cavaleri. -^ «Vui stativi

ccà davanti la 'ntrata, cci dissi lu Cavaleri; jeu acchianu

supra, vi scinnu un saccòcciu di dinari, cu sti dinari vi

vistiti tutti, vi adduati un beddu palazzu e poi sarrà tu

casu di véniri me papà e me mamà. » Accussì fici , cci

jscinniu li picciuli e la matri tutta cunténti si nni iju a

la casa.

Arrivata 'n casa si vota cu la fìgghia e cci dissi :
—

« Maricchia , la matri ^ ora comu va stu fattu? » E la

fìgghia ci cuntau lu cuntu sanu e sinseru *. Poi la ma-

tri cci detti lu sacca di li dinari e cci dissi:-- « Te' ccà,

Maricchiedda la mia, disponi tu, pirchì la sorti èsti tua. »

La fìgghia comu 'ntisi accussi si misi a trippiari e a'bbal-

lari, e doppu un pizzuddu cci dissi a so matri: — «Ma*

^ Io non v'incontro difficoltà (per me, nessuna difficolta).

^ Bene, venite meco: provvederò io a lutto (cammàitin, qui aver da

fare, badare ecc.)

* Maria, figliuola mia.

* E la figlia le raccontò il fatto com'era andato {sanu e sinseru o san-

4eru, intiero e sincero).
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tri mia, ora 'scema niàutri dui, fìrmamu a Catarina, a

Viticchia e a Rosa, jeinu a la chiesa, ringraziami! la Di-

vinità e poi si nni jemu 'nt'ón panneri a'ccattari li vesti

e soccu abbisogna \ » Accussì ficirii; hannu 'sciutii, hannu

julu a la chiesa e poi hannu jutu nni lu panneri. Quannu

traseru dintra di la putia di la megghiu panneri, la pa-

truni di la putia cci dissi : — « Chi vuliti? chi cosa di-

sidirati ? » Rispusi la picciotta e cci dissi : — « Vogghìu

li megghiu vesti chi cci sunnu 'nta sta pannarla.»—
a E pi cu' servinu? » cci dissi arre lu panneri.— « Sér-

vinu pi mia; » cci dissi la picciotta.— « E vui chi putiti

fari tutta sta spisa ?» — e Nenti. vossia 'un si nn'havi a

'ncarricari; a pocu banni stanna li virtù ^; vessa mi pig-

ghia li vesti e po' videmu. » Lu panneri coma 'ntisi ac-

cussì, dissi 'n testa sua: — « Ati a vidiri coma finisci sta

€uculata ! eh' he scinniri 'na pannarla ^ senza poi cun-

chiùdiri nenti. » E ddocu lu panneri si misi a scinniri li

megghiu rebbi ch'avia'nta la so putia. Maricchia tutta cun-

tenti, vota di ccà, svóta di ddà, la facci a culuri di rosa,

— « chista 'un mi piaci, — chista 'un mi fa geniu... » zic-

chia, zicchia % pigghia di sutta e metti 'n capu, — « Chi-

1 Mairi mia ecc. Madre mia, adesso usciamo {'scemu) noialtre due ;

.chiudiamo a chiave Caterina, Vita e R )Si, andiamo (jemu o jamu) alla

chiesa, ririgraziamo li Divinità; e poi ce uè andiamo da un venditore di

panni a comperar le vesti e quel che abbisogna, (si nni jemu, per nni nni

ja'nw, vedi voi. II, pag. 2, nota 1).

* A pocu banni (o a bon locu) stannu li vimì, proverbio comune che

significa : La virtù non è molto comune, e dov'è sta bene.

3 Ali a vì'iri ecc. Slate a vedere (ali, avete) come vada a finire que-

sta minchioneria, per la quale ho a scendere (ho a metter fuori degli scaf-

fali e sciorinare) mezza bottega di panni.

* Zicchiari, scegliere.
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sta cci sedi a Catarina, ---sràutra è bona pi Rosa —; matri^

Yossa talia ctì'é bedda chisla, a Viticchia cci havi a stari

'na pittura, » 'nsumma vota, gira e fimia , Maricchia si

persi 'mmezzu lu beni. Lu panneri vidennu chi si pirdia

tempu, e nun putia fari Fàutri nigozi cu àutri genti, cci

dissi:— « Bona donna, spidugghiativi \ chi jeu haju li me'

chiffàri.» La picciotta, vivaci vivaci, cci dissi chi idda avia

a pigghiari robba assai e chi prima vìnia idda e po' l'àu-

tri. Pi abbriviari lu cuntu la matri e la figghia pìgghiaru

'na vesta di rasu turcu pri Maricchia, 'na vesta di lana

pi Catarina, 'na vesta a velu pi Viticchia, 'na vesta di

musulinettu bonu * pi Rosa , e 'na vesta oscura pi so»

matri; e po' pigghiaru cincu pezzi di tila polla % cincu

pezzi di musulinu e cincu fazzuletti di sita. Ddoppu chi

si zicchiaru tutti sti cosi, lu panneri fici lu cuntu e ar-

rinisciu vint' unzi. La picciotta tutta cuntenti cci cun-

lau li vinf unzi , si pigghiaru li rebbi e si nnVhannu

jutu listanti a la casa. Arrivati chi fóru, vagghiardu vag-

ghiardu *, chiamaru a la mastra ^ cci dettiru li robbi a

cùsiri, e 'n tempu di nenti si cci allisteru; poi chiamaru la

scarparu, si ficiru fari li scarpi cu li zagareddi ^; poi han-

nu jutu a vidiri un bellu palazzu chi s'adduava, la pa-

Iruna era 'na barunissa, la casacci piaciu: 'n quantu a lu

lueri, pìrchi era mezzu alFannu, a tira tu e tira eu, rup-

^ Spidugghiativi, sbrigatevi, fate presto.

' Una veste di buon mussolinelto.

' E si presero cinque pezze di tela pojla.

* Gagliardo, pronto, soUecilo.

* La mastra, qui Li sarta.

* Si fecero fare le scarpe coi nastri.
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pini vintiquattr'unzi ^ Poi passàru nni rorifìci, zicchiàru

'na pocu di oricchini di perni, di aneddi, di cullani: un pa-

ru Funu, e un beddu domanti chi sirvia pi la zita, e tutti

cosi custaru sissanfunzi. Jamu a li vicini e a li parruc-

ciani chi si murmuriavanu, vidennu lutti sti gran robbi e

st'oru accattatu tuttu 'nzémmula e dicianu: — « Figghioli,

chi cci successi a la gna Paula! sa chi nova cc'é 'n pa-

lazzu M » Ma cu tuttu chi si manciavanu li miruddi, nun

putianu scavali nenti \ pirchì sapìanu veru chi la gna

Paula e li so' figghi avianu statu sempri genti boni , e

onuri nni vinnìanu.

Doppu chi allisteru tutti cosi, 'na duminica si pàrtinu

tutti cincu, vistuti di gala, lisci e pittinati, e si nni vannu

a la casa nova, 'nta lu palazzu chi s'avìanu adduatu. Lu

zitu 'un n'avia dittu nenti ancora a so marna e a so papà

di tutti sti 'mbrogghi e patarocchi * e 'na jurnata chi vitti

passàri la zita cu la matri e li soru di sutta la so casa,

vistuti 'n pampina d'aranciu ^ fìci fìnta chi 'un li canu-

^ 'N quantu a lucri ecc. Quanto al fitto, perchè eri a metà dell'anno,

a forza di squattrinare (a tira tu, e lira eu) ruppero (il prezzo per)ven-

tiquattr'onze,,

* Ecco un proverbio che spiega la frase Chi nova cc'è *n Palazzu :

* Qnannu lu patruni dici di vassia a lu servu, mala nova cc'è a Palazzu; »

e vale : quando il padrone usa molto rispetto al servo , le cose vanno

male, qualcosa c'è di mezzo.

^ Ma con tutlo che (malgrado che) farneticavano (si manciavanu lim'>-

ruddi, si rodevano il cervello), non riuscivano ad appurar nulla.

* Il fidanzato non avea ancora detto nulla di quest'imbrogli alla ma-

dre e a padre. — Patarocchi, in*Palermo palòcchiari, e vale anche imbro-

gli, questioni, chiacchiere, e simili, come nel proverbio : Chiàcchlari, pa-

iòcchiarl e labbaccheri di lignu, lu Munii nun ni 'mpigna.

* Bellissima frase che sa d'Oriente, e vale vestite egregiamente.
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sciu, e chianìò a so marna e cci dissi: — « Mamà, marna t

vossa talia chi bella giuvina chi passa ! Idda mi laliau e

mi ridia, e a mia mi quatriu *.» — « Mànnacci subbitu,

la mamà ^ » Eccii chi chiamaru a Raffaeli la criata , e

eci dissira di jiri appressa dda famigghia e di apparar!

unni stavanu di casa. La criata ha jata, ha apparata la

casa e cci ija a diri a li patrana chi dda famigghia stava

'nt'én palazzu granniasa, e poca avia chi cci aviana tar-

nata \ Ecca chi la Ca Valeri fa 'na littra, cci dici si va-

lia apparintari ca la picciotta chi iddu sapìa , e chi si

priparassira a fari la ricanascenza * ca so papà e so mamà
e dintra di la littra, ammacciaai, cci misi an domanti

pi la zita. Raffaeli s' ha pigghiatu la littra e si nni ha

jata 'n casa di la zita. Maricchiedda coma Uggia la Ul-

tra, e vitti la domanU, si priaa tatta e si misi a fari so-

tetU e abballetU ^ e cci rispanni presta ca n' àatra lit-

tra e cci manna la so domanti. La zita era misa a li

visti; coma ricivia la Utlra si pigghia la domanti/si la

metti a la jidita e tatta 'sciata di li panni si misi a fari

la foddi/. La mamà e la papà, sintenna chi sta famig-

ghia abitava 'nt'ón palazza gran^niasa dissira: — «Gran

^ E a me piaciìue. Qualriu , in Palermo quatrau y quaiJrò , andò a

sangue.

* Manda subilo a dirglierlo (mandala a dimandare in isposa), il mii>

figliuolo.

* Ed era poco che ermo andati ad abitarlo.

* E far la conoscenza.

* E si mise a fare saltarelli e balletti.

^ Lu zitu era ecc. Lo amante era messo alle vedette; appena ricevette

la lettera si prese il diam;inte, se lo mise al dito, e fuori di sé dalla gioia

('sc'ulu di li panni, uscito de' panni), si mise a fare (come) il malto.
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famigghia nobili havi a essiri! » e la sira , cu carrozzi,

criati e sirvitù si parteru cu lu Sgghiu e jeru a fari la

ricanuscenza di la zita. Lu zitu coi purtau li rigali : un

paru di bracciuletta, un spartipettu, cullani ed àutri cosi.

La zita e tutta la famigghia cci jeru a lu ^ncontru, ficiru

gran cera, e dda stissa sira s'appuntaru ^. Doppu chi

chiacehiariaru un pezzu, si vota lu zitu e dici:-— «Marna

e papà, quann'è Fura e lu puntu chi si porta sta strània

a muntata ^? 'un pigghiamu tempu assai, 'un fazza chi

finisci a jippuni di morti. Jeu dirria accussì: lassamu pas-

sari li tempi proibiti, e pi li Sdirri facemu soccu ému a

fari *. » — « Bonn, bonu, bonu ! » dissiru tutti: sulamenti

la zita arristau cagghiata cagghiata *; pirchì lu tempu cci

parsi allongu; ma poi pinsannu chi lu tempu cci voli pi

allèstisi tutti li cusuzzi ^ sci , si misi a ciuciuliari mire

* S'appunlarUy determinarono il tempo di sposarsi.

* « Marna e pipa, quando sarà l'ora e il fiiomenlo in cui si p irterà a

compimento questa faccenda ?

* 'Un pigghiamu ecc. Non prendiamo mollo tempo (non andiamo per

le lunghe); che non finisca male; io direi cosi : lasciamo passare i tempi

proibiti, e per Carnevale faremo quel che avremo a fare.

Finivi a jippuni di mortu, frase che significa finir male, e si dice pure

Finir i a pldicuddu di birritta, a cuda di surci, a fes'a di Ciralli, a 'rifer-

nu di la Gdncia, a Parramentu di Tan>si, a chidda di puvireddu ecc.

Tempi proibiti, sono la Quaresima e l'Avvento; (qui la Quaresima) nei

quali ntn si possono celebrar nozze.

Li Sdirri, voce di Marsala, Trapani e di qualche altro comune vicino^

« significa Carnevale.

* Cagghiatu, perplesso.

* PiT allestirsi il corredo (li cusuzzi, le cosette).



236 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC.

CU Pàulri, tutta allèghira e cuntenti K Pi sbiviari lu cuntu *

airurtimata, chicatu chi fa lu terapu % all'urtimi jorna di

Carnilivari, lu zitu e la zita si maritaru, ficiru 'na gran

festa, tavulati, fistini, carruzziati.

Iddi arristaru filici e cuntenti,

E niàutri ccà senza di nenti.

Marsala *.

^ Si mise a cicalare anch'essa cogli altri, tutta allegra e contenta.

2 Per abbreviare la novella (a farla breve).

* Giunto (chicatu) che fu il tempo.

* Raccontala da Anna Maltese e raccolta dal sig. Salvatore Struppa.

Questa novella non ha niente dell' inverisimile ; e quanto a forma é

delle più disinvolte. La narratrice vi ha largheggiato di quel linguàggio

familiare che è un pregio tutto particolare delia Messia.
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CCLXXXVIL

Lu cavadduzzu fidili.

Si cunta e si raccunta ca cc'era un Principi, ed avia

'na figlia unica chiamata Mariuzza; lu patri la vulia ma-

ritari; idda cci dissi : — « Si m'hé maritari , haju a fari

^na cosa; » e cci dissi: — « Havi a fari jittari lu bannu. »

Tutti li Principi e li Gavaleri avianu a jiri ddà, pi vidiri

s' avianu difetta. Gei jeru tutti e si misiru a manciari ;

'ntantu cu' 'un cci piada ca avia la vucca torta, cu' 'un

€ci piacia pri n' antru cuntu ; unu chi cci piaciva avia

un ciensu ^ 'n piettu e 'na pinna 'n culu. Mariuzza ij'

nni so patri e cci dissi ca nu cci nni piacia nuddu, e

macari cci nn'é unu ch'havi un ciensu 'n piettu e 'na

pinna 'n colu. Lu patri cci dissi:— « Va taliali buonu ca

€ci nn'hannu ad essiri chi t'hannu a piaciri. » Idda ij' a

taliàriii arrieri, e cci nni piaciu unu, e si maritaru. Ma-

riuzza avia un cavadduzzu, idda la sira jia a dari aden-

zia ^ a lu cavadduzzu, e lu truvà' chi chiancia; idda cci

dissi: — « Chi ha' ca chianci ? Tu t' ha' vulutu maritari

e ti maritasti, e ti pigliasti ad unu chi si fa sett'anni ar-

malu e sett'anni omu; ti dugnu du' puma , unu russu e

unu giarnu, lu russu lu duni a manciari ad iddu; pùa ti

viesti omu, e scinni ccà.i> Idda acchianà' susu e cci detti lu

pumu, e iddu assintumà'; idda scinni nni lu cavadduzzu.

1 Ciensu, fruito del gelso, gelsa.

^ Dàricci adènzia, qui provvederlo di orzo e paglia, e dargli a bere.
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Lu cavadduzzu cci dissi: —- « Accravacca a mia , e unni

ti puortu, vieni; » e si nni jera 'ntra n'antra città ; la

cavadduzzu cci dissi: -— « Acchiana nni ssu Re, e cci dici

si havi bisuognu di cammarieri, e cci ha' a diri ca ti

chiami Don Pippinu.» La Re si lu piglia'. Stu Re aviaun

fìgliu, cci dissi a so patri: — ^ Papà, ssu Don Pippinu mi

pari fimmina. » So patri cci dissi: —- « Dumani lu puorli

'ntra nn'argintieri^ e vidi zuoccu si piglia. » La sira Don

Pippinu ij' a dari adènzia a lu cavadduzzu, e la cavad-

duzzu cci dissi : — Vidi ca dumani lu fìgliu di lu Re

fhavi a purtari nni P argintieri pi vidiri si si' fimmina^

e tu t'ha' pigliali n'anieddu d'omu. »

Lu 'nnumani la fìgliu di lu Re cci dissi: — « Don Pip-

pinu, nisciemmu, jammu nni Fargintieri. » Trasieru nni

l'argintieri: — « Pigliativi zuoccu vuliti. » Don Pippinu cci

dissi: — « E ia chi sugnu fìmmina, chi m'haju a pigliari

sti cosi? Mi piglia n'anieddu sulu. » Si nni jeru dintra;

cci dissi lu fìgliu: —- « Papà, n'anieddu sulu si piglia'. »

Lu patri cci dissi : — « 'Un ti lu dicu ca jé. omu ? » Lu

fìgliu cci dissi; — « Nenti, papà, ca ciertu jè fìmmina:

Manuzza longa, manu saltili,

Facci di donna ca mi fa muriri.

E chiancia.

Lu patri cci dissi : — « Dumani lu puorli nni la di-

spensa, si iddu assintòma, jè fimmina. »

Lu 'nnumani cci dissi : — « Don Pippinu^ nisciemmu, »

e lu purtà' nni la dispensa, e Don Pippinu nun cci vulia

iràsiri, comu trasi assintumà'; la fìgliu manna a chiamari

a so patri, e si lu purtaru dintra. La Riggina lu vislì' fim-

mina, e lu marilaru cu lu Riuzzu. La Rigginotta niscì' grà-



LU GAVADDUZZU FIDILI. 239

vita, e aspiiitava un piccilìddu. Lu Riuzzu appi a jirì a la

guerra e cci dissi a so mairi: — «Marna, vassia Pliavi a vuliri

béniri cuoinu cci fussì ia, e cuomu veni lu picciliddu m'havi

a mannari un currieri.» Pùa cci vinni lu picciliddu e cci

manna' lu currieri : lu currieri piglia' vuòscura vuòscu-

ra, e vitti un bellu palazzu, e s'assittà' nni la scala; ddà

cci stava lu sìrpenti e cci dissi:— «Vu' chi jiti faciennu

a sii viola? » — « Vinni lu picciliddu a la nora di lu Re^

e lu staju jennu a diri a lu Riuzzu; » pùa lu sirpenti cci

dissi : — « Stasira vi curcati ccà ; » e cci detti a man-

daci. Lu currieri s'addurmisci, e lu sìrpenti cci arriscedi

si avia littiri, e cci li piglia', e pùa cci li misi 'n'antra

vota nni li sacchetti ; lu 'nnamani chiddu si susi e lu

sirpenti cci dissi:— « A lu rituornu ali a passari di ccà! »

Pùa si nni ji', e a Pantra vota passa' di ddà; lu sirpenti fìci

manciari, e lu fici curcari, cci piglia' la littira e cci nni misi

'n'autra fatta d' iddu, e cci misi tanti cosi contra Ma-

riuzza ca cci F avia a mannari ad idda e a lu piccilid-

du, cà Pavia ad ardiri 'mmiezzu la guerra; lu 'nnumani

lu currieri si nni ij' e lu Re liggP li littiri e dissi a la

Riggina : — « Ma pricchì stu nuostru figliu è accussì ar-

rabbiatu cu sa muglieri? ad idda nun cci nn' àmmu a

diri nenti, » idda cci spijava:— « Mamà, vinni la littira? »

e sempri cci dicianu di no : pùa cci la fìciru avvìdiri la

littira; idda cci dissi : — « Mentri iddu mi voli jittari

fora, ia mi nni vaju »; e la Riggina cci dissi:— « Tu nu

cci ha' fattu nenti, pricchi li nn'ha' a jiri ? chissu appi

ad essiri 'ngannu. » La notti Mariuzza si piglia lu picci-

liddu, e lu cavadduzzu e si nni ij' *nta un vuoscu, vitti

ddu palazzu e s'assittà' a lu pedi di la scala e suspirà';
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iu sirpenti la 'ntisi e cci dissi : — « Vieni ccà, amica. »

E idda lu canuscf ca era la sirpenti, e cci dissi:— « Fammi

''nzuoccumi vùa fari, abbasta ca nun mi inocchi stu 'nnuc-

centi.» La ij' a 'nghiùiri a l'urtima càmmira e cci dissi ^:

— « Tu 'un fusti chidda chi mi dasti lu puma e mi fa-

cisti assintumari ?» e la 'nghiuji'; fici gamiàri 'na carcàra

e la fici pigliari di li servi. Pi nesciri di ddà avia a

passari setti càmraari; affaccia a la prima finestra e grida

« Cavadduzzu mia, dunami ajutu »; ogni finestra gridava

sempri; alFurtima cci arrispunni lu cavadduzzu, e cci dissi

a lu sirpenti:— «Avanti ch'abbruci a la ma patruna, àmmu a

fari 'na guerra nautri du', » e lu cavadduzzu lu ammazza'

lu sirpenti. Pùa lu figliu di lu Re s'arricuglì' e cci dissi:

—

f Marna, unn'è Mari uzza e ma figliu? » e la matri cci dissi:

—

« Tu chi scrivisti ?» e cci cunta lu fattu; e lu figliu chian-

cennu cci dissi: — « 'Ngannu, 'ngannu cci fu ^e si vulia

ammazzari. Un jornu li so' amici lu niscieruesi lu pur-

taru a caccia, pùa cumincia a ghiòvìri e trasieru un-

n'era ddu pulazzu % e la muglieri lu canusci' e dissi a lu

figliu: — « Vidi ca ddocu jintra ^ ce' è tò patri, vàsacci la

manu; » e lu picciliddu cci ij', e so patri lu canusci\ e cci

dissi : — « Chiama la mamma, » e la muglieri cci ji' e si

nni jeru nni lu Re.

Iddi ristaru maritu e muglieri,

E nui ristammu scazi di li pedi.

Casteltermini *.

^ L'andò a chiudere nell'ultima camera e le disse.

* Pùa ecc. Poi cominciò a piovere, ed entrarono in un palazzo.

* Ddocu jinlra, là entro.

* Raccontata da RosaPicilli, ragazzata 12 anni, figlia del capo-maestro

zolfataio Francesco Picilli; e fatta raccogliere dal sìg.Gaetano Di Giovanni.
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VARIANTI E RISCONTRI.

Sembra ìa fusione di tre novelle.

lì principio è simile alla nostra CV : La Rigginotta sghinfi-

gnusa, e meglio alla Brisla in barba della Coronedi-Berti.

Mariuzza che si va ad allogare, travestita da uomo , come

segretario dal Re, si riscontra con la principessa della 12 delle

Sicil. March, della Gonzenbach : Von der Konigstochter und dem

Konig Chicchereddu.

lì re che va alla guerra lasciando gravida la moglie ecc., è

nella nostra XXXVI : Li figghi di lu Cavilliciddaru con leggiere

differenze.

Un cavallo buon consigliere è nella XXXVI: Lu cavaddu 'tifa-

tatù.

Vedi le varianti e riscontri a tutte queste fiabe , e la nota

dei KòHLER alla suddetta novella della Gonzenbach.

IPiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV. 1^
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CCLXXXVIIL

La pupidda.

Una vota si cunta e s'arriccunta a lor signuri ca cc'era

'na povira roatri viciua chi avia tri fìggili fìmmini: dui

spuntuliddi, e una ancora picciridda. Sta povira mairi e sti

figghi nun campavanu àutru chi cu lu filari; pigghiavanu

morsa ^ a filari e manciavanu, e di restu eranu spiddizzati ^

ca mancu putianu cumpariti a la vista di la genti. Un jor-

nu la matri dici a la nicaredda \ mittemu ca si chiama

Ninetta,— « Ninetta, va' nni chidda chi uni duna li mor-

sa e cci dici ca semu dijuni e vogghiu un tariolu a cuntu,

cà dumani cci lu scultamu *; comu ti li duna, accatti un

tariolu di pani e lu porti, ca manciamu. » La Ninetta si

parti; si fa dari lu tariolu , e stava jennu a'ccatfari lu

pani. 'Nta stu mentri scontra e scontra 'na vecchia; — « A
tia, cci dissi la vecchia, mi lu duni ssu tariolu, ca eu ti

dugnu sta pupidda ? » Ninetta, comu si vitti prisintari dda

pupidda, tutta graziusa, vistuta vera galanti e un falared-

du biancu ca era 'na musia ^ nun vitti cchiù di l'occhi %

^ PrenJeano pezzi.

^ Erano assai male in arnese.

^ La niCiiredda, la piccoiina, la minore.

* E dille (e cci dici) che siamo digiune, e voglio un tari (ceni. 42 di

lira) a conto (del lavoro che noi le facciiimo di filato), e domani glielo

sconteremo,

^ E cu un falareddu ecc. e con un grembialino bianco, che era una

Mlezsa.

* Non vide più dagli occhi (dalla gioia).



LA PUPIDDA. 243

si scurdau di lii pani chi avia a'ccaltari e cci dici:— « Gnur-

si, tiniti lu tariolu e datimi la pupidda. » Cci la detti e

Ninetta si nni ijii tutta euntentì a la casa. Spija so matri:

— « A tia, l'accattasti hi pani ?» — « Gnurnò, dici, 'ncun-

Irai a 'na vecchia e mi vinniu sta pupidda: lu viditi ch'è

bella ! » -- « Ah, scilirata t gridanu a 'na vuci la matri e

li soru ; ah scilirata! e comu putisti fari ? nun lu sa' ca

semu ancora, dì stamatina, ca nni putiriamu fari la cu-

munioni? ^ Ed ora ch'avemu a manciari? » E ddocu misi-

ru tutti, chidda chi nun vói ti la cànciu, supra la povi-

ra Ninetta ^— « Vattinni ! nesci ! addiventa avirsèriu ! Fora,

fora! tu e la tò pupidda! ammenu la fami e lu friddu ti

fannu passari lu disiu di li pupi ! » E a via d'ammuttuna \
di pugna e di càuci la jettanu fora e chiudinu la porta.

Ninetta s'assittaa supra lu scaluni e misi a chianciri cu

la so pupidda 'n brazza; dipo', 'sennu ca cc'era un frid-

du chi tagghiava la facci, s'aggucciau tutta cugghiuta e

a la pupidda si la misi 'ntra la fàuda *. Ddoppu un piz-

zuddu la pupidda dici:— « Marna, cacari vogghiu.» — « Ca-

ca, figghia. » E la pupidda cci jinchi 'na falarata di mu-

nita d'oru. Passa n'àutra antìcchia e dici arre ^: — « Marna,

cacari vogghiu. »~« Caca. » E cci sdivàca 'n'àutra gran

quantità di mainita d'oru. Basta, pr'abbriviari lu discursu,

^ Non sai che siamo luUavia, da stamattina (in così perfetto digiuno)

che ci potremmo far la comunione ?

2 E qui si misero tutte a battere fortemente h\ povera Ninetla.

^ E a via di spintoni.

* Poi , sendo che v'era un freddo che tagliava la faccia, s'accoccolò

tutta raccolta, e si pose ìa bamlola nella falda (nel grembiale).

^ Passa un altro poco, ed essa torna a dire.
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la pupiclda iju di la corpu tanti voti ca tuttu in scalani

e davanzi la porta era chinu di munita. Altura la Ninetta

metti a chiamari a so rnatri: -— « latri, prestu grapìti, gra-

pìti ca megghiu è pri vui! » Ddoppu tanta chiamari, eia

matri e li soru a finciri ca nun sintianu e a diri di no,

a la fini dìcinu: — «Ora grapemu, videmu chi cosa voli

cu tutta sta primura, e 'n casu la lassamu arreri fora. »

Comu vannu pri gràpiri, cadi din tra 'na gran massa di

dinari: — « Oh chi ricchizza I e cu' ti li detti tutti sti di-

nari? » — « L'ha cacatu la pupidda. » — « Prestu trasi,

trasèmula e curcàmula 'nta lu lettu beddu cunzatu. » Ac-

cussì ficiru: traseru tutta dda munita d'oru, e la pupid-

da la curcaru 'nta lu lettu. Ogni tanticchia: — « Cacari

vogghiu! Cacari vogghiu ! » e jinchia lu lettu di dinari

fina chi la matri e tutti li figghi nu' nn'appiru cchiù unni

mittirili. A lu 'nnumani la matri s'accattau un gran pa-

lazzu, carrozza, cavaddi, e tuttu lu beni di Diu chi vosi, e

addivintau la cchiù ricca di tuttu lu paisi.

A stu fattu una vicina di la matri, ca Pavia canusciutu

dijuna e morta di fami, 'nsumma nuda e cruda , nun si

putia dar! paci :
—- « E comu arricchiu ? e chi sorti cci

vinni ? » Un jornu si chiama a la picciridda Ninetta: —
« A tia , dicimi: comu fu ca addivintàstivu ricchi tuttu

'nsèmmula ?» — « Comu ? arrispunniu Ninetta ; accattai

'na pupidda, e chista, ogni vota chi voli cacari, caca mu-

nita d'oru. » —- « E l'aviti cchiù ssa pupidda? » — « Gnursi:

ma comu avemu tanti dinari ca mancu ce' è unni mitti-

rili , nni la misimu 'nta lu funnu di 'na càscia vecchia

chidda ch'è 'nta la sala, e la lassamu stari ddà. Chi ce
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àmu a pigghiari a fari ^ » Dda fìmmina, comu si 'ntisi

stu discursu iju a canfiriri cu so marilu pri camminari

lu comu cci l'avissiru a pigghiari, dda pupidda, e addi-

vintari ricchi iddi. E chi fannu ? La sira lu maritu metti

a ligniari a la mugghieri, e la mugghieri sbigna pri fora

gridannu , e ddoppu si va a riparari a lu palazzu di la

vicina, chi avia arriccutu ^— « Ah, signura, dici, pri ca-

rità, m'arriparassi, mi sarvassi ccà stasira, ca me maritu

mi voli ammazzari ! Stu 'mbriacu e sciliratu, ca m'ha stuc-

catu Tossa a Ugnati ! Ahi ! moru I ahi ! moru I » — « E

bonu, cci dici la vidua, arristativi ccà, manciati e dur-

rniti ccà cu nui , ca iddu ccà nun cci veni : dumani,

quannu cci passa lu vinu, vi nni turnati a la vostra ca-

sa. » Dda fimmina , chi fa ? Ucchia la casciazza vecchia

di la sala ^ e si cci curca di supra. Ammàtula la matri e li

figghi la vulianu fari manciari e fari curcari 'ntra un bellu

lettu: idda, ca 'nta lu stomacu cci avia malu , vosi arri-

stari ddà 'ninamenli. La notti grapi adàciu adàciu la cà-

scia e si pigghia la pupidda. A la matina si licenzia, rin-

grazia la signura e si nni torna a la so casa. Lu maritu

Paspittava abbramatu: — « La pigghiasti ? » cci dici sub-

bitu chi junci. — « La pigghiai. » Altura chiudinu la

porta 5 conzanu un lettu ben pulitu , cu li Ifnzola di la

dota e cci curcanu ala pupidda. -— « Cacari vogghiu )j dici

^ Che cosa n'abbiamo a fare a prenderla (che slinmo a fate a pren-

derla)?

2 La sira ecc. La sera il marito meUc a dar legnaie ;'l!a moglie, e la

moglie se la svigna fuori gridando, e quindi si va a naso ndere nel pa-

lazzo della vicina che s'era già arricchita.

^ Adocchia la cassaccia vecchia della sala, la ccissapanca.
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la piipiclda. — « E caca ddocu 1 » cci dicinu iddi. Tru, tru^

tru^ e cci jinchi tuttu lu leltu di fastiju, ca di lu fetu si

muria. — « Ah , troja schilìasa ! sti fatti mi fai ? » Pig-

ghianu la pupidda e Ip vannu a jittàri 'n campagna, 'nta

un casalinazzu sdirrubbatu luntanu luntanu K

Succedi ddoppu tempu ca lu Re va a caccia. Caminannu

cci vinni di fari lu so bisognu ^ e trasi pri cumminazioni

'nta ddu casalinu. Comu allistiu, vidi ddà 'n terra la pu-

pidda cu ddu falareddu biancu pulitu e la pigghia pri stu«

jàrisi. Chi fa la pupidda ? Sàuta e si 'nfila 'n culu a lu Re.—
« Olà ! olà ! » Curreru li surdati; — « Maistà, chi cci suc-

cessi? » — « Tiratimi sta pupidda. » Si mettinu tutti tira!

tira 1 e la pupidda nun potti nésciri. Portanu lu Re a pa-

lazzu e si chiamanu tutti li medici di chiaga e li medici

di pusu \ e pri nuddu ce' é forma e manera di scippà-

ricci la pupidda a lu Re. Altura lu Re fa jittàri stu ban-

nu: ~ « i CU' scippa la pupidda a lu Re, si è omu, cci

sia data la Rigginedda, e sei tummina di munita d'oru; si

è fimmina, si la spusa lu Re e la fa Riggina, » Misiru a

curriri tutti, figuratìvillu ! ma nuddu si fidau di fari co-

sa. A la fini cci vannu prima la granni e po' la mizzana

di li tri soru figghi di la vidua; ma nun pòttinu fari chi

un pirtusu sulu 'nta Pacqua comu tutti Tàutri. 'Nfmi, cci

^ Tru , tru , tru ! (per imitazione del rumore prodollo dalle scariche

della pepa) e le riempie tuUo il Ietto di sterco , (cosi bruito^ che dalla

puzza si moriva. « Ah! brutta porca 1 queste cose ci fai ? » Prendono la

popa e la vanno a buttar via in campagna, in una casaccia (casalinu) di-

,roccata, lontano lontano.

* Gli venne il bisogno di scaricare il ventre.

* Medici di chiaga (piaga) chirurgi; medici di pusu (polso) medici tìsici.
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va Ninetta. Comu jnncì a la Re , eh' era misii a facci a

buccuni ^ chi spasimava e quasi ca stava murennu , si

metti a diricci: — « Veni oca, pupidda mia; veni ccà, pu-

pidda mia. » La pupidda nesci, e curri 'nta li vrazza di

Ninetta. — « Evviva me mugghieri ! evviva la Riggina ! »

dici lu Re. Si susì, fa chiamari la Curti, fa abbanniari un

misi di lìstinu e fa lu spunsaliziu cu Ninetta , ca già a-

via dicissetfanni. Ficiru li gran cummìti e festa pri tutta

lu Regnu e si juncèru.

Iddi arristaru fi!ici e cuntenti,

E nui assillati comu un prisidenti.

Borgetto ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Confronta mWArginteri, n. XXV della presente raccolta e eoa

le varianti in esso notate.

^ Appena giunge (Ninetta) dal Re, il quale era messo bocconi.

^ Raccontala da Nina Fedele, villica, e raccolta dal Salomone- Marino»
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CCLXXXÌX.

Lu Liùni.

Si cunta e si raccunta ca cc'era un Principi e avia pas-

sata tutti li piacili di lu munnu, e scrissi nni lu so pur-

tuni :

« Cu' havi gran cavaliu va unni voli
;

Cu' havi gran dinari fa 'nzoccu voli. »

Di ddà passa' lu Re, e tàlià' lu purtuni di lu Principi;

e lu liggi' e si nni ij' a palazzu , e piglia' un sirvituri

di li so', e cci dissi : — « Jiti a chiamari a lu Principi

chi sta nni lu tali palazzu; » elu Principi si prisintà' a lu

Re e cci dissi : — « Chi cosa voli ? » Lu Re cci rispusi :

-^ « Vu' scrivislivu a lu vuostru portuni :

Cu' havi gran cavaliu va unni voli,

Cu' havi gran dinari fa 'nzoccu voli.

Già eh' aviti scritta sta cosa a lu vuostru purtuni, ia

haju ad ammucciari a ma figlia nni stu ma palazzu: si

ragghiati ^ vi la dugnu pi muglieri, mannò ^ siti dicapi-

tatù di Vita; vi dugnu un misi di tiempu. »

Lu Principi si nni stava jennu tuttu cumbusu, e 'ncuon-

tra 'na vecchia e cci dissi: — « Mi lu duna un surdicied-

du? » e lu Principi cci dissi : — « Lassatimi perdiri. »

— (( Vossa mi lu dici 'nzoccu havi I » e lu Principi cci

dissi : — « E ch'haju ad aviri !? lu Re mi dissi ch'hè tru-

^ Agghiari, per asciare, trovare.

^ Mannò, per masinnò, se no.
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vari a so figlia 'n tiempu un misi. » — « Oh I pi ssa cosa

s'havi a cuiiibùnnìri ? ^ na'havi oru ?» — « Nn'haju. » —
« Pigliammuiu, e jamuninni a la marina e faciemmu vela

a lu bastimientu, e lu carricamrau. » Accussì fìciru ; ca-

mina di ccà e camina di ddà, ajungiem a Napuli, si nni

jeru nni la incanna, e ficirn jittàri lu bannu: Chi tutti

Targintera vinissiru a la Incanna tali. Tutti i'argintera

cci jeru, e la vecchia cci dissi : — « Vu' vi fidati 'nfra

tri jorna fari 'na testa di liunì ?» — « Mi fidu. » — E
vui, cci dissi a l'àutru, vi fidati fari du' piedi di liuni ? »

— « Mi fidu. » —. « E vu' vi fidati di fari Fàutri du' piedi

di liuni? » — « Mi fidu. » — « E yu' vi fidati di fari un
cuorpu di liuni ?» — « Mi fidu. » ~ « E vu' vi fidati fà-

ricci Fuocchi ?» — « Mi fidu. » Si ficiru 'nsignari iu ba-

stimentu di Tom e si misiru a travagliari; tirminaru, e

tutti cci cunsignaru lu liuni chi sprillucia tuttu di do-

manti; coi detti cenFunzi Funu, e chiddi si nni jeru, e

lu Principi e la vecchia partieru; jicàru nni la città d'unni

eranu, nni la casa di la vecchia; la vecchia piglia lu liuni,

lu misi 'ntra 'na càscia e si la càrrica pi fari vidiri la

luntananza l 'Ntantu ce' era F ordini chi tutti li piacira

prima Favia a vidiri lu Re, lu patri di la picciotta am-

mucciata; la vecchia ij' nni lu Re e cci dissi : — « Voli

vidiri 'na cosa ? » E lu Re cci dissi : — « SF. » La vec-

chia apri la càscia e niscì' lu liuni , e lu Re vidiennu

sta cosa si maraviglia' e cci dissi a la vecchia, chi lu

^ Oh ! per quesla s'ha Ella a confondere ? (cunbùnnirl delia parlala

per cunfunniri; più sopra cumbusu per cunfasu).

* Per dar a vedere che veniva da lontano.
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lassassi stari pi 'na nuttata fina a deci uri ca cc'é dumila

unzi di curablimentu; la vecchia si facia forti, alPurtimu

cci lu lassa', e si nni ij'; lu patri appuntìdda lu purtuni ^

e la muglieri cci dissi : — « Lu sa' quanlìiavi chi la no-

stra figlia è 'richiusa, chi nun vidi nenti ? facièmucci vi-

diri sta bella cosa; e lu maritu cci dissi di si; allavaii-

càru li mura e 'miniezzu di quattru mura cci jittaru lu

liuni a la figlia e arrieri la chiujeru ^; la notti lu liuni

vidiènnusi ddà intra, talià' e vitti ca nun cc'era nuddu,

accumincià' a svitàri ^ la Riggina tantu ammirava li bil-

lizzi di stu liuni, ca mancu sintia ca scruscia; ma di un

subbitu, 'ntra 'na botta, nesci lu Principi di jntra lu liuni;

la Riggina si spavintà' e lu Principi cci dissi : — « 'Un

ti scantari ca si' cu mia; dùnami lu tò domanti; » idda, ca

lu picciottu cci piaci', cci lu detti, e si ficiru 'na bona di-

virtuta.

Vinni Fura di deci uri, e la vecchia si ij' a pigliari In

liuni; lu patri dissi a so figlia:—« T'ha' divirtutu ? »— « Sis-

si * papà, m'haju addivirtutu assà'. » Ghiuj li quattru mu-

ra, la vecchia si nni ij': lu Principi nesci d'intra lu liu-

ni, e si misi a passiari; lu vitti lu Re e cci dissi: — « A-

viti l'urtimu juornu di vita. » Vinni lu juornu ca lu Prin-

cipi avia a jiri a la furca; lu vitti lu Re e cci dissi: —
« Ch'àti fattu? » — « Nenti, Maistà. » — « Dunca àti a jiri

^ Il padre, il re, puntella il portone.

^ Abbatterono le mura, e in inezaso delle quattro mura gettarono il leone

alla figliuola, e lei richiusero.

2 La n tte il leone vedendosi là entro, guardò , e vide che non v'era

nessuno, e cominciò a svitare (i pezzi che coiaponeva.no il leone).

^ Sissif accorc. da sissignore.
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a la morti ?»--(( Havi rag! uni Vostra Maistà. » Cimzàru

la furca 'mmiezzu la ciiiazza, e lu stavanu 'mpiiiniennu:

tutta la città tutta scasata, tutti chi taliavanu, e la figlia

affacciata a lu balcuni chi si guadia la vista ^; tràru la

corda pr'affucarlu ^ e iddu cci dissi: -— « Grazia, Maistà t »

— « Chi grazia vùa? » — « Eccu lu domanti di vostra fi-

glia. » Subbitu lu ficiru scìnniri di ddà, e iu Re grida'

davanzì di tuttu lu puopulu: — « Veru jè ca cu' havi gran

dinari fa 'nzoccu voli 1 » e subbitu li fici spusari, e si ficiru

'na bella divirtuta.

Iddi ristaru maritu e muglieri

E nu' scàuzi di li peri.

Casteltermini K

VARIANTI E RISCONTRI.

Corre sotto il titolo : La putenzia di li grana, e fu cennata

nel voi. II pag. 322.

Il principio è simile slW Abbati senza pinseri, n XGVII.

—

Vedi le varianti delle novelle L'Amia chi sona e L'Acula d'oru,

^ E lu stavanu, ecc. e lo stavaao afforcando. Tutta la città era andata

a vedere questo spettacolo; tutti guardavano e !a figlia al balcone, a go-

dersi quel a vista.

2 Tirarono la corda per afforcarlo.

^ Raccontata da Giuseppa Lupo da Casteltermini, ragazza a 15 anni, fi-

glia del pastaio Pietro Lupo, dimorante oggi a Gianciana. La raccolse il

sig. G. Di Giovanni.
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GGXG.

L'Arti si parti e la Natura vinci.

Cc'era 'na vota un Principi capricciusu di Palermu, ca

cci avia 'n testa di putiri aggiustali la munnu e Tarmali

a piaciri so e vinciri a la Natura. Comu di fattu, a lu ca-

vaddu so Pavia 'nsignatu a inanciari carni; a In canicci

facia manciari erva; a lu sceccu cci ìnparaa a fari bai-

letti e ad accumpagnarisi iddu stissu cu lu sonu di lu

ràgghiu: 'nsumraa, stu Principi s'avantava ca iddu cu Farti

so avia lu putiri di duminari a la Natura. 'Ntra di Tàu-

tri, si misi a cummàttiri pri 'nsignari ad un gattu; e ddop-

pu tantu cummattimentu a la fini lu purtau a lu statu di

tinillu supra la so tavula quannu pranzava e cu li granfi

cci facia tèniri lu cannilerì addumatu. Purtavanu carni a

tavula, purtavanu pisci, purtavanu tutti sorti di mancia-

rizzi, li mittianu davanti a lu gattu, e chistu sicutava a

tèniri lu cannileri comu si fussi 'na statua fatta di lignu

senza nenti scumpònisi. Lu Principi s'avantava; cci facia

vidiri stu gattu a Famici, quann'era a tavula, e cci dicia

cu sfrazzu: — « La Natura è nenti: cà FArti mia vali cchiù

d'idda, e si fida di fari chissu ed àutru. » L'amici tistià-

vanu e cci dicìanu a lu spissu a lu spissu: — « Cu' 'nasci

di natura 'un pò m.ancari; Farti si parti, e la natura vin-

ci. » — « Gnurnò (dicia lu Principi), faciti tutti li provi

chi vuliti, e viditi ca lu me gattu nun si scorda mai Farti

ohi cci haju 'nsignatu. »

Un jornu unu di Famici capita un surci: si lu metti din-



l'arti si parti e la natura vinci. 253

tra la cappeddu, cuQimigghiatu cu lu fazzulettii, e vanni

ìu Principi nni Tura ch'era a tavula. Lu gattu era ddàa

lu solitu, chi tinia lu cannileri sodu soda, coma si ddà

nun cci fussiru né carni né pisci. Lu Principi si vota cu

Pamicu e cci dici: — « Ma diciti la virità: è raastru veru

lu me gattu ? Nni tocca carni ? nni tocca pisci ? PArti mia

va pi centu dì la Natura. » L'amicu nun dissi né ciu

né hau, e catàmmari catàmmari ^ si leva lu cappeddu e lu

posa supra lu tavulu, livànnucci lu fazzulettu. Lu surci,

comu si vitti fari largu, acchiana adàciu adàciu, e affac-

cia cu lu mussu fora di lu cappeddu. Comu lu gattu nni

senti a mala pena lu ciàuru e cci vidi lu mussiddu, saùta

di bottu, e mannannu a gammi all'aria lumi, piatta e tutti

cosi, va a'ppatància ^ lu surci e scappa pi la cucina. Ddocu

Pamicu si misi a fari li belli risati, e a lu Principi ch'ar-

ristau a taliari cu la vucca aperta cci dissi: •— « Eh^ caru

signur Principi, vi riiaju dittu sempri cdi rArti si parti,

e la Natura vinci ì » Lu Principi arrùnchia li spaddi ^ e fu

custrittu a diri:—-«Haju tortu, caru amicu, e lu muttu

Yostru havi tutta la raggiuni. »

Palermo \

varianti e riscontri.

Ha un fondo consimile alla favola di Giovanni Meli, Lu Gattu

lu Frusteri e V Abati.

^ L'amico non disse né ai ne hai (non fiatò), e lemme lemme ecc.

^ Va aHlapancia, va ad afferrare.

^ Il principe si stringe le spalle.

* Narra a ai Salomone-Marino da Francesca Campo.
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CCXCÌ.

Nni l'annittaru a Pìrollu ^ !

Stu muttu accuminzò a dirisi quannu cci fu lu Casu

dì Sciacca. Lu Casu di Sciacca sì sapi quaPè, ca eranu at-

taccati forti lu Baruni Pirollu e lu Baruni di Luna. Quan-

nu nu nni pottiru cchiù , cci fu lu serra-serra , ca nuo

si sapi lu nùmaru di quanta omini s'ammazzaru. Lu Pirollu

pirdiu la causa, e lu Luna si lu livau di davanti bellu

bellu, facennulu scannari cu tutta la famigghia. E pirchi

stu Baruni Pirollu era unu putenti e riccu assai, nn'ar-

ristau lu muttu chi dici: ~ « Nni Vannittaru a PiroUuì »

ca lu dissiru prima li Sciacchitani. Ora stu muttu si dici

puru quannu si voli diri ca puranchi li cchiù ricchi e li

cchiù putenti dunanu lu mussu 'n terra.

Borgetto ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Questo proverbio, riferentesi alla faaiosa guerra civile nota

sotto il nome di Caso di Sciacca, che successe al 1529 tra Si-

gismondo De Luca e Giacomo Perollo, due ricchi e potenti si-

gnori di Scìacca, trovasi ancor registrato nel Sa vasta , Il fa-

moso caso di Sciacca, tratt. IV, cap. 33.

^ Ce lo tolsero di mezzo (lo amm izzarono) Perollo.

^ Narrala al Salomone-Marino dal villico Giuseppe Polizzi.
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Lo riporta ancora ii Salomone-Marino a pag. 14 del suo li-

bretto La storia nei canti popolari siciliani, seconda ediz. (Pa-

lermo, 1870). Parlarono del Caso di Sciacca gran numero di sto-

rici; qui si notano solo i seguenti, come più autorevoli e piti

noti : Fazzello, Hist. Dee. Il, lib. olt. Mauroligo, Hist. Uh. uU,

AuRiA, Ist. dei Viceré : Di Blasi, Storia del Regno di Sicilia, li-

bro XI, cap. V : Palmert, Somma della Storia di Sic, cap. XLIII :

La Lumia, La Sicilia sotto Carlo V, cap. V : Mortillaro , Leg-

gende storiche sicil. Vili ; e più diffusamente di tutti F. Sava-

STA nei libro II famoso Caso di Sciacca.
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CCXCII.

Pi 111 puntu S. Martinu persi la cappa.

San Martina era limusinanli ^; facia sempri limosina;

€ si pura arrlstava cu la sala cammisa si la livava pi

sta punta di fari carità. 'Na vota ccì iju Culicchia ^ e

si coi fincia di puvureddu morta di fami; dici San Mar-

tina: — « Vattinni, ca nun haju chi ti dari » ('un avia man-
ca un guranu di sapra ').Dici la puvuredda: — « E mi la

facìssi la carità \ ca havi da' jorna ch"an tasta manca l'ac-

qua.» A San Martina cci parsi piatasu;limusinanti ca cc'era;

si leva la cappa e cci la duna:— « Te', ca nun haju àu-

tru; va mancia M » — « Ehi dici Culicchia, e t'haju cu-

tuliatu !... )) e si cci prisintau di diavulu chi era. San Mar-

tina cci dissi: — « Io ti vitti piatusu, e ti detti la robba

mia; ora ca t'haju canusciutu, vattinni, brutta bestia, a li

pirfunni di lu 'Nfernul

E pi la punta San Martina persi la cappa.

Palermo ^

^ Limusinanli, qui liaiosiniere.

^ Culicchia, uno de' soprannomi del demonio, che, come s'è detto altro-

ve (voi. I, pag. 8, nota 3, e pag. 404, nota l; voi. II, pag. 18, nota 1.)

si chiama anche Mastru Paula.

3 Non avea neppure uq quattrino (qui un grano, cent. 2 di ìird) ad-

dosso.

* Ed Ella me la faccia la carità!

^ To', non ho altro; prendi e va' a mangiare.

* Raccontala da Francesca Amato.
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VARIANTI E RISCONTRI.

Questa non è la vera forma onde corre il noto proverbio, né

è questa la migliore spiegazione di esso: ma non posso darne

altre perchè non me le trovo scritte come le ho udite. Riferi-

sco bensì nel numero seguente una versione, la quale è tutta lo-

cale, e non ha da far nulla con altre versioni popolari d'altri

popoli le quali illustrano il proverbio.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, YoL IV. Ì7
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CCXCIIÌ.

Pri un piintu Martìnu pirdiu la Cappa.

Eranu li Martini 'na famiììa ricca quantu lu mari; ma
si ridussiru a la miseria pii causa di lu jocu; pirchi unu

di sta familla chi si chiamava Martinu jucava serapri a

la dispirata. Chistu Martinu sulièva jiri semprì 'nta 'na

cita e ddà si riunièva cu tutti li primi jucatura. 'Na sira

'ntra Tàutri si misi a jucari a russu e niuru \ e pirdièva

sernpri, tantu ca iiua gcì arristau né oru né argentu. Cu-

minciaru a jucari 'n parola, e si vinniu tuttu chiddu ca

pussidièva. Pirdièvalsempri; cci arristava un sulu fìegu,

chi era chiamatu la Cappa. Puntàu stu fìegu e stava cu

tantu d'occhi sbarracati ^ a guardari li so' punti; si cci

liggièva la spiranza 'nta la facci ! Però quali fu la so

rabbia quannu tiraru, e pri un sulu puntu pirdiu la Cappa ?

Alimena ^

VARIANTI E RISCONTRI

Leggesi parafrasato nelle Canzoni siciliane dì P. Paolo Ca-

tania di Monreale, t. II, n. 417. Corre anche in Sardegna: « Pro

unii punctu has perdidu sa capa; » G. Spano, Proverbi sardi ecc.

^ Rosso e nero, sortca di giuoco, di cui vedi Van-Tenac, Acadétnle cles

Jeux, conienant Vhlstorique, la marche, les lègles, conventions et mamimes

des Jeux ecc. ptig. 379 (Paris, Garnier frères) : lìouge et noir.

^ Puntò questo feudo e stava con tanto d'occhi spalancati.

^ Raccolta dui sig. .Michele Ivlessina-Fauiisi.
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(Cagliari, 1871), pag. 336. In Toscana : > Per un punto Martin

perse la cappa; « Giusti, Proverbi toscani, pag. 95; ed il Gotti,

Aggiunta a prov. tose, pag. 63, ne dà, senza citarne la fonte,

questa origine: « Frate Martino priore del convento della Cappa,

avea letto scritto sopra la soglia del suo monastero:— Poriapaiews

està. Nulli claudatur honesto; levò il punto dove era, dopo esto,

e lo messe dopo 7iulM, e fece leggere: Porta patens esto nulli.

Claudatur honesto.— Ls, cosa fece tanto orrore, che l'abate Mar-

lino fu levato dal convento; di qua è venuto questo proverbio. »

Prima del Gotti aveano data questa spiegazione altri autori; così

leggesi nel Dizionario di Alberigo giureconsulto, da cui la riferi-

sce il MoNOsiNi nelle Origini della Lingua italiana del Menagio,

il quale lo racconta colle parole stesse di E.Pàsquieu, Lettres,

liv. Vili; neW'Etymologie, ou Explication des proverhes francois

ecc. par Fleury de Bellingen (A La Haye , M. DG. LVl) ,

da cui lo ha anche riferito Le Roux de Lincy, nel Livre des

proverhes francais ecc. (Paris , A. Delahays, 1859) t. lì, sèrie

n. IX, pag, 53 a proposito del proverbio : Pour un point, Mar-

tin perdit son asne, che Jean Nicot nelle aggiunte al Trèsor de la

langue Francoyse tant ancienne que moderne ecc. di Aimart de

Ranconnet (Paris, M. DC. VI) riporta sotto il titolo; Pour un

poil Martin perdit son asne.

Secondo il Nicot : « Un nommé Martin ayant perdu son asne

à la foire oo autrement, en réclamoit un autre qui avoit aussi

esté perdu: le juge du village à qui Martin s'estoit addressé,

fut d'avis qu' on lui rendist l'asne qui avoit esté trouvé; mais

celuy qui l'avoit en sa possession et qui le vouloit garder, s'a-

visa de demander à xMartin de quel poil estoit son asne ? Martin

ayant repondu qu' il estoit gris, fut debouté sur-le-champ de

sa demande
,
parce que l'asne estoit noir. Ainsi, pour n'avoir

sceu dire de quel poil estoit son asne, il donna lieu a ce

proverbe. »

Notisi che in altre varianti francesi di questo proverbio. Mar-
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tino è sostituito ora da Gaubert, ora da Gibert, ora da Baudet.

Altra è la spiegazione che ne dà Hilaire Le Gai, Petite En-

cyclopédie des proverbes francais
, (Paris , Passard , 1852). pa-

gina 336-37 : « Martin avait joué son àne aux dés; il ne lui

fallait plus qu' un point pour gagner ou perdre la partie , il

ne put faire ce point, et perdit son àne. De là le proverbe,

qui Cardan a voulu interpréter d'une manière plus savante;

mais le fait sur lequel repose son explieation n'est rien moin

qu* ètabli.

« On Gite ancore ce dicton de la manière sui vanta: Pour un

poil Martin perdit son àne.

« Martin^ dit-on, avait parie que son àne était noir : la ga-

geure fut acceptée. Exaroen minutieux étant fait du poil de l'a-

nimai, au milieu de tous les poils noirs on en trouva un blanc,

et Martin perdit ainsi sa gageura et Tane qui avait été rais

comme enjeu. Je rapporte tout cela parce que quelques vieux

auteurs Font raconté. »

Ser Brunetto nel Pataffio ha: « Martin la cappa perde per

un punto. >»
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CCXGÌV.

Pr' 'un fari lu gruppiddu
si perdi lu puntiddu ^

Ce' era e ce' era 'na nanna e 'na niputi : la nanna era

pi casa sua, e la nipuli maritata pi l'affari soi. Un jornu

la nanna vinni a càdiri malata ; chiama a la niputi : —
« Senti, figghia mia, si tu mi servi 'nta la mia malatia

io a lu fini di la me morti ti lassù lu gruppiddu. » —
« Nenti, nanna mia, chi bisognu ce' è di gruppiddu ? Io

la servu/e chiddu chi vassia voli fari fa. » (Ma 'ntra

d'idda stava cu l'aspittativa di stu gruppiddu). Basta, fi-

nalmenti la nanna vinni a lu puntu ca fu 'n fini di mor-

ti. Lu cuntu 'un porta tempu ; la niputi pinsava sempri

a lu gruppiddu, e comu vìdia ca la nanna pirdia tirrenu

e quasi ca nun parrava cchiù, cci dissi: -— « Nanna, vassa

vidi ca quasi ca perdi la palora ? Vassia dissi ca havi lu

gruppiddu; 'nca unn'è? Mi lu dicissi.» — « Ora, la nipu-

ti, aspetta n'àutru pocu, » (dici la nanna). La niputi fa-

cia primura. A la fini, quannu veru veru quasi ca la vuci

l'avìa persu tutta , si chiamò a la niputi e cci dissi: —
« Senti, niputi mia, ca ti dugnu la prummisa di lu grup-

piddu. 'iNca vidi ca quannu cusi, hai a fari sempri bonu

lu gruppiddu 'nta lu filu, masinnò p' 'un fari lu grup-

^ Per non fare il no lo, si perJe il punto (gruppiddu, dim. di gruppu,

puntiddu, dim. di puntu).
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piddu si perdflu puntiddu ; e zoccu ha' cusutii si veni

a scùsiri ^. » A sta cosa la niputi scappa arraggiata di

la casa
,
pirchì spirava lu grappiddu cu li dinari e nim

Pappi, e lassa la nanna 'n Iridici.

La nanna muriu; e la so palora arristau pi muttu, e

perciò si dici: P' 'un fari lu gruppìddu si perdi lu pun-

tiddu.

Palermo ^,

^ E quel che hai cucilo si verrà a scucire.

^ Raccontata al Salomone-Marino da Francesca Busemi.
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CCXCV.

Tri donni, e chi mali coi abbinni!

'Nca dici ca a tempi antichi ce' era ccà in Sicilia lu

''Mperaturi Fidirica , ca era omu crudili assai*. A Napuli

si cci arribbiddaru li populi. Chi fa iddu ? Fa ammazzari

prima a tanti, e poi si pigghia a tri billissimi dami e si

li porta a Palermu; e pirchi eranu d'aggenti boni e ap-

partinianu a li ribbeddi, li flci sipilliri vivi 'nta li trab-

bucchi di la Palazzu riali. E coma di sti tri donni nun

si nni sappi cchiù né nova né vecchia , né si nni vitti

manca la fama , di ddocu nni vinni la matta chi dici:

Tri donni, chi mali cci abbinni !

Palermo K

VARIANTI E RISCONTRI.

Ecco coQìe racconta il Fazzello quest'aneddoto: « Condannò

(Federico II Io Svevo) Theobaldo, Francesco, et Guielmo da San

Severino, et molti altri Baroni
,
parte ds' quali tormentò con

diversi supplici, et altri fece abrusciar vivi, i quali a Napoli

nell'anno della salute MCGXLIIII, nel mese di marzo ribellatisi

da lui erano andati alla divotione del Pontefice, e fece metter

le mogli loro, et i figliuoli in alcuni (sic) sotterranee prigioni

del palazzo, cli'egli haveva in Palermo, e commandò che fus-

^ero lasciate quivi morir di fame. Per la qua! cosa fino alla

^ Raccoì-tala al Salomone-Marino da Francesca Bascemi,
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mea età sì dice per proverbio: Le donne che malamente vennero

a Palermo, due corpi delle quali essendo stati ritrovati da al-

cuni cavatori, quali erano andati ad acconciar quelle prigioni

nella Rocca, nell'anno MDXIUI furon veduti da noi insieme con

tutta quasi la città di Palermo con grandissima maraviglia, pe-

rochè erano integri insieme con tutti i loro vestimenti. » L'Hi-

storia di SicÀlia, trad. da Remigio Fiorentino; deca IT, lib. Vili,

cap. II.

Parimenti G. Palermo nella Guida Istruttiva per Palermo,

Giorn. III. Regio Palazzo: « Era pure in questo palazzo un

carcere sotterraneo, nel quale per ordine dellìmperatore Fe-^

derico li, furono nel mese di marzo 1243 rinserrate per mo-

rirvi d'inedia le mogli dei ribelli Teobaldo, Francesco, di Gu-

glielmo di Sanseverino e di qualche altro signore napolitano

per avere gli stessi abbandonato in Napoli il partito del so-

praddetto Imperatore, e aderito a quello del Pontefice Gregorio

IX; le quali donne più non si videro, da cui nacque in Sici-

lia il proverbio che tuttora è [in bocca di tutti: Tri donni chi

mali ci ahbinni. (Fazello: T}ec. U. lib. 8). Nel ISSO fu questo

palazzo, già andato in rovina, ristorato dai viceré D. Giovan-

ni de Vega, il quale per nobilitarlo, e per non venirgli impe-

dita dalla parte del piano la veduta della città, fece buttare

a terra l'antica torre rossa, che serviva di carcere, e nello

scavare gli operai ritrovarono, dopo 275 anni i cadaveri delle

sopradette tre Dame niente putrefatti, e colle vesti intere, e

le cuffie di seta.» Vedi C. M. Aretii, De sìtu Siciliae presso Ca-

Ruso, pag. 7.

Pel rinvenimento di questi cadaveri Ippolito Ariminense di

Lentinì dettava tosto il seguente epigramma:

Vos homines? Non terra sumus, fuimusque quod estis ?

Et quot sunt annis ? Innuraerabilibus.

Cur non corrupti totis cum vestibus? Ah, ah!
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Quid non ridetis ? quod stupor iste sapit;

Ne pudeat proferre decet non ossa manere

Vos natura quibus non nova, rara facit.

Et nova, quae vario producit tempore, tot suat

Ut non sint vobis ordine mira suo;

Qua re admiramur, simul et concurrimus omnes ?

Quod sic vixerit^s, sed cito nemo putat.

Vedi Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia t. H,

art. 2, pag. 28.
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CGXGVI.

Lu tisoru di la Zisa.

'Na vola cc'era e cc'era un Principi chi avia 'na figghia

'nta la balia di Santa Catarina. 'Nta la balia di Santa

Catarina s'avia a fari un munacatu; cci parsi di beni a

la Batissa di diri a la figghia di lu Principi di mannari

nni so papà, pi quantu cci 'mpristassi 'na pocu di can-

nileri, piatta e cosi d'oru e d'argentu priziusi
,
pi guar-

niri la Chiesa e la càmmara unni s'avia a fari stu mima-
• calli; e accussi la balia pulia fari figura. Hannu pigghiatu

a dui facchini chi sirviann a la slissa balia, e hannu man-

natu a la casa di lu Principi, a nnomu di so figghia e

di la mairi Batissa. Li facchini, 'n cànciu di jiri a la casa

di lu Principi, sgarràru; e si jerii a téniri a lu palazzu

di la Zisa. Tuppuliaru, e cci affacciau 'na specia di criatu:

— « Chi vuliti ? » dici. — « Sia ccà lu Principi tali ? »

— « Gnursi. » — « 'Nca manna so figghia e la Signura

Matrì \ ccà cc'è stu bigliettu, e-nn'havi a cunsignari li

cosi d'oru e d'argentu pri lu munacatu: nui semu li fac-

chini di la balia, ca lu bigliettu lu dici, e nni pò cun-

signari ogni e qualunchi cosa. » — « Ora vegnu » (dici lu

criatu). Ddoppu un pezzu torna cu du' carteddi tanti di

cosi d'oru e d'argentu massizzu, cannileri, calaci, speri

e tultu chiddu chi cchiù si pulia disidirari,. cu pelri do-

^ Dunque (mi) manda la figliuola di Lei e la superiora (del mona-

stero).
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manli e petri priziusi grossi e belli mai visti. — « Tini',

dici, purtàtili a la matri Batìssa, e la salutati a nnorau

di hi Princiipì. »

Accussi fìciru. La matri Batissa eia figgiiia di lu Prin-

cipi nni fìciru 'na festa granni, e cu tutti ddi gran tisori

d'orli e d'argentu cci fìciru 'nta lu munacatu 'na gran

figura riali: lutti guardavanu alluccuti e dicianu: — « Ge-

sù! sti cosi mancu lu Re li pussedi 1 » Basta, a la fìnuta

chiamanu arrèri a li dui facchini, cci jinchinu li dui car-

tidduna tali e quali com'eranu, e cci li mànnanu a lu

Principi. Li facchini jeru a lu solitu palazzu di la Zisa,

e tuppuliaru,. Veni lu solitu fattu a crìatu ^ e grapi. —

-

« Tiniti ccà, dicìnu li facchini, la Batissa manna li so'

tisori a lu Principi e Tarringrazia tanlu. » Lu fattu a criatu

nun cci dava Tarma a pigghiarisi li cartidduna, e taliava

a li facchini. Ghisli taliavanu puru , e locchi lecchi cci

dicinu:— « Pigghiativilli e vi li cunsignati si su' giusti ^»

Lu criatu li talìau arréri, si pigghia li carteddi, e senza

vulirisilli cunsignari si metti a tisliari e cci dici:-~« Quan-

tu fùstivu minchiuna ! » e comu dici accussi, spiriu cu

tuttu lu palazzu, e li du' facchini si truvaru fora di Porta

Nova. — « Oh,, dicinu, e com'è sta cosa ? com'è ca semu

ccà ?» — « E va spìjacci ^
I » Traseru, e turnaru a la balia

senza mancu avvirtìricci cchiù *.

Ddoppu jorna lu Principi va e va a la balia. — « Oh,

' Venne quel tale che facea da servo.

* Prenci eteveli , e consegnaieveli se sono nel numero che dovrebbero

essere.

' E va spìgacci, e valle! apesca.

* Senza più porvi mente.
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Signur Princìpi
,
quanta ccì sugna ubbrigata 1 » dici la

Signura Matri. — « Oh, papà, dici la figghia, chi bella fi-

gura chi mi ha fatta fari ^nta la balia ! quanta rìcchizzi

mai visti t e unni Pavia^ca io nun cci rhaju saputu m.'ìi! »

E accussì tutti li monachi ringraziavanu e facìanu elogi

e ossequii a lu Principi. Lu Principi si sintia pigghiatu

di li Turchi: — « Ma chi diciti ? Ma di chi mi parrati ?... »

Dumanni e risposti, cci dicinu lu fattu. — « lo nu nni

sacciu nenti , dici lu Principi ; cu' è chi v' ha mannatu

cosa ? Spijama cchiuttostu a lì facchini unni jeru. » Chia-

manu a li facchini :— « Gomu va stu fattu? » e chiddi

cuntanu unu di lu tuttu, e macàri T ultima palora di lu

criatu, e comu abbinni ca spiriu e si truvaru fora Porta

Nova. — « Ah ! dici lu Principi; fùstivu minchiuna veru !

Ddocu la Zisa è, unni cci sunnu tutti li gran tisori 'ncan-

tati di li diavuli, tisori ca nun ce' è aguali pri tuttu lu

munnu. La sorti era vostra; sta pussenti banca s'avirria

sbancata, e vuàutri, tocchi, nun vi nni sapistivu apprufit-

tari ! Ma un juornu si sbanchirà , e quannu si sbanca,

tannu arricchisci la cita di Palermu.

Palermo K

VARIANTI E RISGONTRÌ.

È una tradizione che si riattacca a quella de' Diavuli dì la

Zisa, n. CCXVI.

^Dettala ni Salomane-Marino da FrancA^sca Biiscemi.
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CGXGVII.

Lu viddanu e lu Re.

Signari, si riccunta ca 'na vota cc'era un viddanu. Sti

viddani, coi nn'é chi hannu la testa fina veru, e pi giu-

diziu 'un cci havi a dari cumanni nuddu. 'Nca stu vid-

danu facia la so jurnata e tirava du' tari lu jornu; quaL-

tru belli patacchi di carrinu ca jinchìanu 'na manu K

(Ora avemu sti cintimuli % ca su' 'na ricchizza I...) Gomu
pigghiava la so jurnata stu viddanu turnava a la casa

,

e java dicennu:— « Un carrinu mi lu manciù, un carrinu

lu scuttu, unu Taggìru , e unu lu jettu \ » Ogni jornu

la stissa canzuna.

Successi ca 'na vota lu scuntrò lu Re; dici:— « A tia,

chi veni a diri sta cosa ?» — « Maistà, io cci lu cunfidu

a So Maistà : un carrinu mi lu spennu pi manciari io
;

un carrinu lu spennu pi li me' figghi; un carrinu lu du-

gnu a me patri, ca mi mantinni sina chi criscivi; e Tàu-

tru carrinu lu dugnu a me mugghieri ; e chistu é un car-

rinu persu. » — « Zittu, cci dissi lu Re; chiàntati; ca sta cosa

^ Guadagnava due tari (cent. 8.1 di lira) ogni giorno, (che erano) quattro

grosse patacctie (una f alacca cent. 21 di lira) che (dalla tania grossezza)

riempivano (il palmo di) una mano.

2 Cintìmilu cirìmula, dicesi per un bisticcio dispiegiativo il.centesimo

di lira.

3 Un carlino me io mangio, uno io sconto, uno Io restituisco, ed uno Io

butto via.
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mi servi pi fàrinni un 'nniminu ^ Tannu Tha' a diri

quannu tu vidi pi un cintinaru di voti la me facci. »

Eccu ca chiama a li so' Ministri, e cci pruponi stu

'nniminu. Li Ministri ch'avianu a 'nniminari !... Jàvana

nni lu viddanu, e lu viddanu, pipa I Ch'era mìnchìuni ®
ì

Un Ministru di chisti si cci misi tantu a pìttima pi dine-

cillu ^ ca lu viddanu 'un ni potti cchiù; 'na jurnata cci

dissi : — « Ora vuliti chi vi lu dicu? datimi centu ddup-

pii di munita d'oru, e io vi lu cunfidu. » Comu di fatti,

)u Ministra cci cunta li centu duppii e lu viddanu cci

cunfidò lu sigretu di lu 'nniminu. Lu Ministru , tincu

lincu \ si nni va nni lu Re : — « Maistà, lu 'nniminu

veni a diri chistu, chistu e chistu; » e cci lu spijò tuttu ^

Menti pi mia. Nna li dduppii di munita d'oru ce' era

stampala d'un latu lu regnu, di l'àutru latu la facci di

lu Re. — 'Unca lu viddanu comu l'appi si li misi a pas-

sari tutti una pi una sti muniti, guardannu prima lu latu

unni cc'era lu Re, e poi osservannusilli cu tutta la so

'simurtura \ Veni lu Re, com'appi addiminatu stu 'nni-

minu, e si fa chiamari lu viddanu. — « A tia, dici, e ac-

cussì 'siguisti l'ordini mei di 'un svilari lu sigretu a

nuddu si primu 'un vidivi centu voti la me facci ? ! » ~

^ Perchè questo mi serve per formarne un indovinello.

^ Andavano dal villano, e il villano, acqua in bocca. Oh ! eh' era un

minchione (che aveva a rivelare il segreto) ì

^ Uno di questi ministri cominciò a pitlimarlo tan!o, perchè egli glielo-

svelasse....

^ Tincu tinca, difil .to.

^ E glielo spiegò tutto.

^ Con lutlo il suo agio (sìrawoHura, per aferesi invece di disinvoltura).
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« E io 'un fici chislu, Maistà ?» — « Comn, chìsta ? si tu

cu sta vota m'ha' vìstu du' voti ?» — « Nonsignura, Maistà:

io prima mi fici dari centu duppii dì munita d'oru; e tannu

cci cunfidai lu sigretu, quannu vitti la so facci supra tutti

li centu muniti.» -— « Ha' raggiuni ! » dissi lu Re, alluccutu

di lu ciriveddu di stu viddanu '.

Palermo ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Un'altra versione siciliana, quasi la stessa della nostra , ò

in GoNZENBACH, n. 50: Vom klugen Batter. (Il contadino scaltro.)

Lo stesso ieggesi nelle Gesta Romanorum, cap. 57, ove il re è

l'Imperatore Tito; nel Novellino, n. LXXXll, ove è Federico lì

Imperatore; ne' Sermones di Barletta (Lyon, 1516, pag. 160,

colonna 2). (Vedi un articolo del Liebrecht neìV Orient und

Occident del Benfey, III, pag. 372).

11 KóELER a pag. 234 del voi. Il delle Sicil. Màrchen cìt^ una

versione dall'Elite des contes di d'OuviLLE (à la Haye , 1703)

li, 155; un' altra delle Spcmische Dorfgeschichten di F. Gabal-

LERO, ecc.

^ Hai ragione t disse il re sbalordito del cervillo (fino) de! villano.

* Raccontata da Agatuzza Messia.
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CCXCVIIl

Pinnicula pinnàculu pinnia.

'Na vota cc'era un mircanti chi java viaggìannu pi li

so' mircanzii. Stu mircanti quannu arrivava nna quarchi

paisi s'arripusava, e java nna quarchi Incanna; ma quannu

cci scurava 'nta li pedi, s'avia a'rristari unni s'attruvava,

macàri 'nta un voscu. Ora 'na vota, 'nla di Fàutri, mortu

di lu sonnu si jittò sutta un pedi di piru e si misi a

dormiri. Li latri Pabbistaru; dici :—« Picciotti, prisa cc'è;

jamu 1 » e s'abbiàru nni stu poviru mircanti A Ora st'ar-

vulu era càrricu di pira , ca ognunu pisava menzu rò-

tulu Tunu ^ ed eranu belli maturi. Ce' era tantìcchia di

vintareddu \ e li pira pinnuliavanu , e javanu di ccà e

di ddà.

Unu di sti pira, rùmpisi lu piricuddu *, ppuhm ! e cci

scoppa supra lu nasu. Lu mircanti sata 'ntra l'aria; va

pi jisari Tocchi e vidi li latri chi vinianu pi iddu. — « A
mia vuliti?! » allippa, e santi pedi aiutatimi!

^ I ladri lo scoprirono e dissero {dici per dissirìi, o dissi unu d' iddi):

« Ehi compagni, c'è della preda; andiamo; » e s'avviarono da questo po-

vero mercante.

^ Or quest'albero era carico di pere, ciascuna delle quali pesava (quasi)

mezzo rotolo.

^ V'era (spirava) un po' di venterello.

* Una di queste pere, si rompe i' picciuolo ec. (Una di queste pere, rot-

tosele il picciuolo ec.)
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E di ddocu nni vinni lu 'nniminu chi dici :

Piriniiculu pinnàculu pinnia,

S' 'un era pi pinniculu pinnàculu muria.

Palermo ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Una versione dell'indovinello è negl'Indovinelli popolari ve^

neziani raccolti da Dom. Giuseppe Bernoni (Venezia, tip. Anto-

nelli, 1874), n,. 36, ed è qìiesta :

Pico picandolo che picolava.

Dormì dormacolo, sì che dormiva.

Se no ghe giera pico picandolo che picolava,

Dormi dormacolo no se desmissiava.

E nella spiegazione è detto che « El giara uno che dormiva

sote un perer, e xe sta svegià da un pero che ghe xe casca

In testa. »

^ Raccomata da Rosa Brusca.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV« 18
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GCXCIX.

La Bivota.

'Na vota cc'era un vicchiareddu. Stu vìcchiaredda era

maritatu e avia 'na figghia. Lu vicchiareddu fu a fini dì

morti e primu di mòriri fici tistamentu. Comu muriu,

grapèru lu tistamentu e truvaru ca ce' era scrittu: ce Gei

lassù a me fìgghia a S. Giuseppi ^ » Ddoppu 'na pocu

di jorna, la povira urfanedda si misi a filari pi buscàrisi

un pizzuddu di pani; ma siccomu chiddu chi guadagnava

'un cci putia abbastari pi manciari e pi vistìrisi, era tan-

ticchia scuraitulidda di vesti ^ Un jornu, mentr'idda fi-

lava, si vidi cumpàriri un vicchiareddu c'un sacchiteddu,

e cci dici: — « Fìgghia mia, pìgghìati stu pani; cu chista

manci, e cu chiddu chi guadagni cu lu filari ti vesti ; e

accussi pòi tirari avanti. » Li vicini 'nvidiusi vidennu ca

chista java vistutedda e mancìava, cci nni vinni 'na gi-

lusia, e cuminciaru a diri tanti cosi curiusi \ tantu ca

Junciu a r aricchi di lu Jùdici ; e lu Jùdici la mannò a

chiamari e cci dissi: — « Dimmi, fìgghia, comu va sta cosa

ca tu cu lu sulu filatu manci, vivi e ti vesti: cu' cci veni

nni tia? » — « Signuri, io chi sàcciu: 'na vota vinni un
vicchiareddu e mi dissi accussi e accussi : — Io ogni

jornu ti portu di manciari, e di chiddu chi vuschi fìlan*

nu ti vesti.— » Lu Jùdici rispusi:— « Nn'hai tu, fìgghia, di

^ Io lascio mia figlia a S. Giuseppe.

* Era un po' sprovveduta di vesti.

* Gomiiiciarono a dire tante bruite cose (sul conto di lèi.)



LA DIVOTA, 275

stu pani? » •— « Sìssignura: ccà nn'haju du' pizzudda 'nta

la sacchetta. » Lu ludici 'n vidennu la pani, lu ciara, e

poi cci dici: -— « Vaitinni, figghia : sècuta comu tu hai

mancìatu a manciari, e com' ha' filata a filari. » Ddoppu

di chìstu, manna a chiama a tatti ddi mali lingui e li fìci

mettiri sutta, pi castigalli di li frami chi cci avianu ni-

sciutu a dda povira picciotta K

'Nta stu paisi cc'era un Rignanti: avia lu figghiu malatu

ed era 'n fini di morti. Lu Re jittò un bannu:— « A cui

mi fa stari bonu a me figghiu , s'è màsculu , cci dugnu

mità di lu regnu; s'è fimmina, cci dugnu a me figghiu pi

marita. » Cci jeru tanti e tanti : e a nudda cci vasto

Tarma di putillu fari stari bonu. Lu 'ntisi lu vicchiareddu

chi cci purtava lu pani a sta picciotta , e va a Palazzu.

Cci dici a la sintinella ca vulia acchianari nni lu Re; la

sintinella vidénnulu accussì pizzenti 'un lu vulia fari ac-

chianari. Iddu cci dici: — « Nonsignura , io haju a'cchia-

nari.—S'è bannu ca pò acchianari cu' voli, haju a'cchianari

pura io 1 » E ddocu si misiru a contrapuntàrisi. A chistu

lu Re senti sta battaria e affaccia e dici: — « Chi ce' è ? »

Rispunni la sintinella : — « Maistà , ccVè ccà un vecchia

pizzenti e dici ca havi a fari stari bonu a vostru figghiu. »

— « Facitilu acchianari, facìtilu acchianari. » Lu vicchia-

reddu comu acchiana dici: — « Unn'é vostru figghiu ? ca

haju tanta abbilità di farivillu stari bonu. » Lu Re lu

porta nna la stanza unn'era lu Riuzzu , e lu vecchiu lu

^ Ddoppu ecc. Dopo questo (il giudic) manda a chiamare tutte le (per-

sone di) male lingue (che aveano messa in mala voce la ragazza), e le fece

mettere in carcere per castigarle della cattiva fama (fraina) che aveano

sparsa a danno di quella povera ragazza.
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trova ca era quasi ca stava assaccannu K Nesci un vasiU

tinu d'unguenta, e cci ìu metti a untari pi tuttu lu cor-

pu: comu finisci sfupirazioni lu Riuzzu stetti bonu, comu

mai a lu munnu avissi statu malatu. Alìura lu vecchiu si

vota cu lu Re e cci dici: — « Maistà, datimi la prumisa:

io haju 'na fìgghia , e vui cci aviti a dari a vostru fig-

ghiu, a tinuri di lu bannu. » Lu senti la Riggina e dici:

— « A la fìgghia di sta vecchiu pizzentì cci avemu a dari

lu figghiu nostru?—Sapiti chi vi dicu? Vi damu quantu

dinari vuliti, e vui la maritati cu 'napirsuna bona, e me
figghiu si pigghia a quarchi Rigginedda. » Lu vicchia-

reddu sintennu sta cosa: — « Io, (dici) nun vogghiu di-

nari. » Ha vutatu cótu cótu e si nn' ha scinnutu ^ Ap-

pena ca scinni lu figghiu di lu Re ricadi cchiù malata

di prima. Lu Re Jittò un bannu e dici: — « A cu' havi

Tabbilità di purtàrimi stu vicchiareddu , io cci arrigalu

un munneddu di munita d'oru. « Mentri lu vecchiu ca-

minava si nn' adduna 'un poviru patri di famigghia chi

era nicissitusu, e cci dici: — « Patri granni, patri gran-

ni, jiti nni lu Re , ca havi bisognu di vui. E accussi lu

Re vi duna lu Riuzzu pi vostra fìgghia e la munneddu

di munita d'oru pi mia. » Lu vicchiareddu cci arrispunni:

— « Senti, figghiu mio: pi iddu nun si lu miritassi, ma
pi tia ti vogghiu agivulari. » E cuntu ^ ca si parti e va

a Palazzu: fa la stissa fattetta: cci unta lu midicamentu,

e lu Riuzzu stetti bonu. Comu stetti bonu lu Riuzzu, dici lu

Re: — « Ora, comu cumminamu pi maritari a vostra fig-

^ E il vecchio lo trova al punto che era quasi per mandare V uUirao

respiro.

^ Ha voltato (ha fatto una giravolta) quatto quatto, e se ne è sceso.

^ E cuntu, ed ecco.
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ghia cu me figghiu.» — « 'Un cci voli neiiti, arrispusi lu

vicciiiareddu ; nni mittemu 'a carrozza e nni la jarau a

pigghiari.» Eccu ca lu Re, la Riggiaa, (tutta abbuttata, ca

'un vulia fari fari stu raatrimoniu) e lu Riuzzu s' hannu

misu 'n carrozza, e hannu jutu a la casa di lu vicchiared-

du. Lu vicchiareddu java avanti. Comu jùncinu trovanu

'oa pìcciotta, oh ! la rara facci ! bedda, bedda, pi quanlu

Diu la putissi fari; e 'na casa muntata ca inancu li meg-

ghiu signuri Thannu, cu ninfi, divani, ciffuneri , tappiti,

cannileri d'argentu: 'na cosa mai vista. E cc'era cu idda

'na donna chi fincia di matri. La Riggina a vìdiri sta rara

facci e li ricchìzzì sparaggiati, cci vinni lu risu a lu mir-

ceri ^; curri nni la picciotta e si la pigghia sutta lu vrazzu,

'un putennu cchiù di abbrazzalla e vasalla.

Scinneru di la casa, lu vicchiareddu chi facia di patri,

la picciotta, la matri, e lu Re cu la Riggina e lu Riuzzu.

Comu si 'nfilanu 'n carrozza spirisci Ju patri e la matri,

e arresta la picciotta cu lu Riuzzu , la soggira e lu Re.

Altura si pirsuasiru ca chiddi eranu S. Giuseppi e la Ma-

donna, ca Tavianu prutiggiutu pi li so' boni costumi. Lu

Riuzzu e la picciotta si maritaru.

Iddi arristaru filici e cuntenti,

E nuàlri ccà chi nni liccamu li denti.

Palermo ^

^ Alla Regina comp.ìrve il riso sulle labbra.— Ventri lu risu a lu mìr-

cerì, leu. vale : venire il riso al mereiaio; e per calembour si suoi dire

di persona che, essendo imbronciata, per nn caso inas[ier;ato si raeUa a

ridere; prendendosi la Yocerisa per riso pianta, e per riso manifestazio-

lìe di gioia.

^ Raccont.ta da Rosa Brusci.
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GGG.

Un re raru.

Cc'era un galantomu caduta 'n vascia furtuna, chi 'un

evia forma di travagghiari di nudda manera, pricchì era

lagnusu. Un juornu si nni va nnì lu Re a Palerma, ma

siccomu era mala-cunnutta , vulia campari di putruni ;

cuomu si prisintà' nni lu Re. lu Re cci dici: ca era

unu binignu e caritatevuli. — « Amicu , chi cosa vu-

liti ?» — « Maistà, siccuomu nu puozzu campari , ca nu

sàcciu fari nudda sorti di fatica, sugnu vinutu nni Vostra

Maistà; mi duna quarchi limuosina. » Lu Re lu talia, e

tuttu lu guarda di capu a piedi, e pùa cci dici: -— « Ami-

cu, quantu aviti cumpratu sti causi ^ ? » — « Maistà, cin-

cu scuti. » — « E stu cilecca ^ ? » — « Maistà, du' scuti ? »

-— « E sta giammèria 3? » __ « Maistà, se' scuti.» — « E sta

cappieddu ?» — « Maistà, du' scuti; » pùa cci talia li mani

e cci li vidi belli bianchi; e cci dici: — « Pri ora nun puoz-

zu, pùa viniti 'n'antra vota », e lu galantomu si nni ij'.

Gc'era un jardinaru ch'avia un sciccarieddu, ed era af-

famigliatu ca avia setti figli, e la muglieri ottu ; e cam-

pava cu lu sceccu ca carriava virdura a la cita: cci muri'

lu sciccarieddu, e si perdi di curaggiu ca nu putia cam-

pari cchiù la famiglia. Un juornu cci dici la muglieri:

* Sti causij questi calzoni.

* E quesu soitovesle ?

* E questo soprabito ?
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— fi Sapiti vu' ch'aviemmu un Re buonu e caritatevuli,

jiticci, ca vii duna quanta vi accattati lu sceccu. » Si parti

e si nni va a palazzu nni lu Re, duna T ammasciata e

trasi, e si prisenta, si leva la birritta: — « Maistà, sugnu

un pòghiru jardinaru e haju setti figli e la muglieri, e

mi pirìscinu di la fami; avia un sciccarieddu e mi muri',

e nu lu puozzu accattari, cà mi mancanu li dinari. » Lu

Re lu talia e cci piglia li mani e cci li cumencia a ta-

iiari e vidi ca cci avia li caddi pri lu tantu travagliar!,

e cci 1! accumencia a vasari, e cci dici: — « mani bi-

niditti, ca dati a la vostra famiglia; ora va: quanta putia

jiri stu sciccarieddu?» — «Maistà, putia jiri ott'unzi.»

Lu Re cci fa un vigliettu di cent'unzi e cci dici: —• « Te'

stu vigliettu, ti va' a siggi ^ sti cent' unzi : cu quaran-

t'unzi ti accatti 'na mula e lu rieslu ti viesti li figli e la

muglieri. » Lu pòghiru jardinaru scinni li scali tuttu cun-

tenti, si nni ij' nni la muglieri, si accattò lu scieccu, vi-

sti' li figli, e cci ristaru li dinari pri farisi lu caviali ^

E chistu fu un fattu pri daveru.

Casteltermini ^

VARIANTI E RISCONTRI.

Vedi neìVAdolescenza, Strenna pel 1874 compilata da B. E.Mai-

jjERi, an. H, pag. 219 : Chi lavora fa la roba, novellina popo-

lare di G. PiTRÈ. (Milano, Ludovico Bortolotti, 1874, in 16).

^ Ti vai ad esigere.

* Caviali, capitale.

• Raccontalo da maestro Vincenzo Aricò, e fatto raccogliere dal signor

G. Di Giovanni.
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Questa raccoltina di novelle popolari, le quali gli Al-

banesi chiamano Fugare, è stata fatta per me dal signor

Gerlando Bennici in Piana de' Greci , una delle Colonie

Albanesi di Sicilia a 16 miglia da Palermo.

Nella trascrizione il raccoglitore ha seguito, in generale,

la grafia della Grammatologia albanese di Demetrio Camar-

da uniformandosi a qualche lieve modificazione proposta

dalFavv. Pietro Chiara, autore del bel libro L'Albania, il

quale è per dare alla luce un volume di sue poesie Alba-

nesi precedute da uno studio su quella lingua. Le lettere

greche mescolate alle latine ritraggono suoni che l'alfabeto

comune non rende. La narrazione è semplice e schietta,

e il fondo di ogni pugàra niente dissimile da quello d'o-

gni altra novella. La versione italiana è fatta letteral-

mente , ciò che di necessità la rende un po' inelegante;

ma per questo il bravo raccoglitore, a cui attesto pubblica-

mente la mia viva gratitudine, invoca la indulgenza degli

studiosi.

È da osservarsi che la ortografia usata in queste no-

velline cerca di rendere con chiarezza le inflessioni e

le cadenze della pronunzia usata in Piana dei Greci , e
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di conservare per quanto è possibile quella tinta locale,

e quel sapore caratteristico del volgare dialetto che tanto

differisce dalle altre Colonie Albanesi di Sicilia. E questa

differenza di pronunzia che, in generale come in tutti i

popoli, segna i limiti ove finisce il dialetto ed incomin-

cia la lingua è ben delineata in una specie di critica po-

polare, che sin dall' arrivo degli Albanesi va per le boc-

che di tfttti. È un adagio che laconicamente compendia un

trattato di Ortofonta locale: Cuntissiotet ciane—Munsifsiàrt

^agnene— Palazziotet bumbuUsgnene — CaC^alotiànt catun-

tart vlasfimisgnene.— lCorìiessoìì (gli abitanti di Contessa)

piangono — I Mezzojusari (quelli di Mezzojuso) seccano—
I Palazzioti (quelli di Palazzo Adriano) tuonano — I Pia-

nioti (quelli di 'Piana dei Greci) bestemmiano. — Da que-

sta differenza d'accento tra le quattro colonie di Sicilia po-

trebbe argomentarsi il luogo di loro provenienza, potrebbe

conoscersi con precisione la provincia, il paese che abban-

donarono, riempendo così m.olte lacune che rendono in-

certa in alcuni punti la storia di quella eroica ed impo-

nente emigrazione. Tali ricerche però eccedono lo sco-

po dei presenti studi, e volentieri cedo la parola a chi

spetta.

G. PlTHÈ.



La Bedda di li setti citri *.

Gné yhere e gné x^^eré isc gné Reggh; chi Reggh nché

chìsc bij e i 0a TinCotit se na chisc bij ben tè rijiO per

stat viet vaj. Si scùan nént muaj pati gné bir e rioSi vajét

per stat viet.

Gnè dìt né tieratjVate gné plach me gné picer sa mjiO

vajé ma vajét chisc sosur e nèmi até Reggh ; e gheggh

diali ce chisc stat viet e sturi gné bocé, e i ciaiti rogghièn.

Placa e némijC i Oa:~- a CdiìémdiVsc la Bedda di li setti citri.y>

U rit diali, e jati de' fé niartoxé me gné vaj?é me ebucura

e xorés. Ma diali i Oa:— « U ca té mar: la Bedda di li setti ci-

tri.^ Vate diali per né x^'^^'^?^ scixh dizzà narénza, e nca

gné ci scixh e pris*e digl gné copile. Preu pran me té

maden e doli gné copile, e' isc: la Bedda di li setti citri.

U pu6én me vai^én, e i birì i regghit i Oa:— « Tj rri ctu se a

^ La Bella de' sette cefiri.

Una volta ed una voUa oravi un Re ;
questo Re non aveva figli e

promise a Dio che se ne avesse farebbe scorrere per sette anni olio. Dopo

nove mesi ebbe un figlio, e corse olio per sette anni.

Un giorno tra gli altri andò una vecchia con un vaso per raccogliere

olio, e raaledì a quel Re; la senti il fanciullo che avea sette anni e le gettò

una palla e le ruppe il vaso. La vecchia lo malcdi e gli disse:— « Spo-

serai la Bella dei selle cedri. •

Crebbe il fanciullo, e il padre volealo sposare con una giovine bella

ilei paese: ma il giovine gli disse:— » Sposerj) la Bella de' sette cedri. »
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veto marr gghìnten Urne e verni te xora ime; vaizà i Oa:— « Na

jot émo té chércon criet ti x^rrone nga cu.» Diali vate té

xora e tiix e i Oa gghrivet se gghieti nusen, e lodét u stu

sat flij e ejéma i chércoi criet e diali x^^rroi nusen.

Vur per mua. La Bedda di li setti citri mi gné narénC

pris déndrin; ma déndri nché vix- Dan? arvugamìs^ te cu

isc la Bedda di li setti citri isc gné crua e atiè vij gné

scave té mbloj nziren. Chéjò scave vérrexhej te ujt e i

ducu se isc e bucur, se la Bedda di li setti citri duchej te

ujt, e i ducu scaves se isc ajò. Stu nziren e u uj te croi.

Ma cur pa até vai? mi narénzén i pieti ci buj atiè e ajò

i Oa, se priis déndrin.

E ce buri scavia? bé té vij ipost la Bedda di li setti citri

sat e crixh. Scàvia chisc gné gghilpur i fataarmé e ja

ndenti te criet e la Bedda di li setti citri u bu Cogg. Ma

Andò il giovine per le città e vedeva le molte melarance , eii ognuna

che ne vedeva la tagliava e ne usciva una giovine. Tagliò poi la più

grossa e ne uscì una giovine che era la liella de' selle cedri.

Si baciarono colla ragazza, e il figlio del Re le disse: -- « Tu stai qui,

che io vado a prendere i miei parenti e andreml*'iiel mio paese. »

La giovine gli disse:— « Se tua madre ti cercherà i capelli, tu ti dimen-

ticherai di me. « Il giovine andò nel suo paese e disse ai parenti che a-

veva trovalo la Promessa, e stanco si gettò a dormire.

La madre gli cercò la testa e il giovine dimenticò la Promessa.

Metti per me. La Bella de'sette cedri sopra un melarancio aspettava il

damo, ma il damo non veniva Vicino l'albero dove era la Beila dei sette

cedri eravi un fonte; ivi andava una mora per riempire l'idria. Questa

mora si specchiava nell'acqua, e le parve di essere bella, perchè la Bella

dei sette cedri appariva nell'acqua, e parve alla mora di essere essa.

AUora gettò Tidria, e si assise vicino il fonte. Ma quando vide quella

giovine sopra l'arancio le dimandò cosa facesse in quel luogo, e quella ri-

spose: — « Aspetto il promess ). » E che fece li mora ? fece scendere la

Beila dei sette cedri per pettinarla.
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gnè dit né lierat i biri regghit u cui tua nca nusia, e vate

t' e mirres. Ma cur pa scaven per la Bedda di li setti citri i

pìeli si eie se u bu e KeK'é; e ajo i Sa, se diali e buri astù.

I biri regghit chieghi nusen te xora. Jerdi dita cur chisc

martoscin; burri ce buj té ngrént pa gné ?ogg ce chèndoj.

« Coen cocu di la cucina

Chi fa lu Re cu la Riggina?

Chi si pigghiau la scava

Pi la bedda di li setti citri. »

Ai burr jà 8a birit té regghit, e chindruan, se chisc ?éjin

até ?ogg. Te dita pran e Sun e i nSuartin gghilpurn, e

?ogga u bu la Bedda di li setti citri,

l biri i regghit bé té dogghén me dri té gnoma scaven;

eu marim cu la Bedda di li setti citri.

Aia rruan e trasguan,

E na chéndruam si ur tè sciuam.

La mora aveva uno spillo incantato e lo ficcò nella testa tJi essa, e la

Bella dei sette cedri diventò uccello. Ma un giorno tra gli altri il figlio

del Re si r cordò della Promessa e andò a prenderla. Ma quando vide la

mora invece della Bella dei selle cedri le domandò come si fosse fatta nera,

e quella rispose che il sole la aveva fatta così. Il figlio del Re condusse

la Promessa nel paese. Venne il dì quando si doveva maritare, E l'uomo

che faceva il mangiare vidde un uccello che cantava:

« Cocu cocu di la cucina

Chi fa lu Re cu la Rigina ?

Chi si pigghiau la scava

Pi la bedda di li selli citri.»

Quell'uomo lo raccontò al figlio del Re e restarono che dovevano pren-

dere l'uccello. Il giorno dopo lo presero, gli tolsero lo spillo e l'uccello

diventò la Bella dei selle cedri.il figlio del Re fece ardere con sarmenti

verdi la mora, e si maritò colla Bella dei sette cedri.

E quelli vissero e godettero

E noi restammo come tizzoni spemi.
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VARIANTI E RISCONTRI.

Si confronti colla nostra XIII : Bianca-comn'nivi'TU&sa'Comu-

focu, e più colla variante di Noto riassunta nel voi. 1, pag. US:

La bella Rosa, ove si legge lo stesso intercalare delle colombe.

Il principio è simile alla XIV: Mandruni e Mandrunaie la fine

alla XV : Lu Re di Spagna,
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IL

Mamadragra K

Gné xherè e gnè Xheré giié burr vate le gné copst sat

mpjiS fiam, e vate té prìsé gné lacr emade. Per lacren

preu gné chépurd; ma ajo nché isc.gne chépurd, ma isc

vesci i Mamadraghes. Mamadraga sturi gné lurim, e vate

té xaj burrin ai gghie i Irémbur i lipi ndlès; e ajo i 6a

se nché i buj mosgghié ma chisce i chie^h gné nca té

bijat. Ai ftet ja chieghi. Menatnet Mamadraga doli , ma
me pare sat dil i 6a vai?is se chisc xaj gné lug druri.

VaiCa chércoi sat exaj, nché mundi e sturi té pléxhté. Me
dizzà kérò jerdi Mamadraga e Gérriti lugghén; e lugga i 0a

se isc te pléxht; a^bìerna Mamadraga x^engri vajCnén;

Dopu dizza dit vate ijati té vajCés e pieti per te bijén;

^ La Mammadraga

Una volta ed una volta un uomo andò in un orto per cogliere erbaggi,

e andò per tagliare un grosso cavolo. Col cavolo tagliò insieme un

fungo; ma quello {il fungo) non era fungo; ma era rorecchia della Mam-

madraga. La Mamma Iraga gettò un grido e andò (saltò) a mangiare l'uo-

mo. Quello tutto intimorito le chiese perdono; e quella gli disse che nofi

^li farebbe nulla a patto che le portasse una delle sue figlie. Egli vera-

mente gliela menò»

La dimani la Mammadraga usci, ma pria di uscire disse alla ragazza,

che dovesse mangic.re una cucchiaia di legno. La ragazza cercò di man-

giarla, ma non potè, e la gettò ne: la polvere. Dopo qualche tempo venne

la Mammadraga e chiamò la cucchiaia , e la cucchiaia rispose che era

fiella polvere. Allora la Mammadraga divorò la ragazza. Dopo alquanti

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Yol. IV. 19
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Mamadraga i 6a se né dej f escixh chisc chiex tietrin

bijé. Chi ja prù e ajo i Sa gné tnmen x^^^om. Menalén

me par sat dil Mamadraga 6a vaiCés se chisc xaj lugghén,

né jò e vris si vrau tieirén motré. Ohio ce chiscé me ndél-

ghim, dogghi lugghén e stipi e losi te ujét e exhéngri. Si

scuan zza dit ierdi Mamadraga e pieiti lugghés te cu isc,

e lugga i Oa se isc te barcu e vaiCés. Axhierna Marna-

draga u ghé^ua e eburi ?ogné té gghie scirbiset. Gné dit

né tierat Mamadraga desc chércuar criet, e vaiCa i da gné

corpané te criet e evrau. Axhierna doli gné bir regghi e

me até u martua. Atà rruan e trasguan ; Ouaj ténden se

timen e Oascé.

VARIANTI E RISCONTRI

Yedi la nostra XIX: Xw Scavu,

giorni andò il padre della fanciulla e chiese di sua figli ; la Mamma-
draga rispose che se (egli) la voleva vedere doveva condurle l'altra figlia.

Questi gliela condusse, ed essa gli diede {alVuomo) un lumolo di moneta.

Il mattino, prima dì uscire , la Mammadraga disse alla ragazza che do-

vesse mangiare la cucchiaia, altrimenti la ucciderebbe come uccise l'altra

sorella. Questa, che aveva più intelligenza, bruciò la cucchiaia, la pestò,

Ja sciolse nell'acqua, e la bevette.

Dopo alquanti giorni venne la Mammadraga, e domandò alla cucchiaia

dov'era, e la cucchiaia rispose che era nel ventre della ragazza. Allora la

Mammadraga ne fu conlenta, e la fece padrona di tutte le cose (site). Un

giorno fra gli altri la Mammadraga volle cercata la testa; la ragazza l«r

diede un gran colpo sulla testa e la uccise. Allora venne fuori (uscì) un

figlio di re, e con essa s'ammogliò.

Quelli vissero e godettero;

Dici la tua, che ho detta la mia.
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III.

Gne ca pugaret e Giuxait K

Gné xherè Giuxait i eà iati se chisc x^ìn per Nataghet

gghielin ce chéndoj. Gnè dit nètierat Giuxai vate prèja-

sta, e gghiegghi gné burr ce chéndoxè; i ducu se isc

gghieli ce chisc vrisìn; e i stu gné ggiir té trut e vrau até

bur. Me dizza x^^J^e, jerdi iati i Giuxait, e cur pa, até maXilì

u trérnp mos ezijn te fulachia, e ghiO i dreruar mori té vra-

rin e sturi te gné puz^ e sipr i vuri gné licuré dasci. ErSi

mi dizza x^ré ligghia^, chércuan té vrarin te ghi8 vendet,

e cur pan te puzi^, stun tércuzén e erSi licura e dascit.

Chéstu vetém e scapurdichi Giuxai.

VARIANTI E RISCONTRI.

Vedi la nostra CXC, Giufa', S ^: Giufà e lu canta-matinu.

^ Una delle storielle dì GiuXà.

Una volta a GiuXà disse il padre, che per Natale mangerebbero un

gallo che cantava. Un giorno tra gli altri Giuyà andò in campagna, e sentì

un uomo che cantava, e gli parve che era il gallo che dovevano uccide-

re; e gli gettò una pietra nella testa e uccise l'uomo. Dopo qualche ora,

venne il padre di GiuXà, e quando viride quel fitto sanguinoso temè che

non lo menassero in carcere, e tutto spaventato prese ruccìso e lo gettò

in un pozzo, e sopra vi pose una pelle di montone. Venne dopo qualche

tempo la Giustizia, cercò l'ucciso da tutte le parli, e quando vide (gfwar-

dò) nel pozzo, gettò la corda e venne la pelle del montone. Così solo se

la cavò Giuvà.
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IV.

I biri Eegrghit e Ggrhialpri ^.

Gné xheré iscé gné bir reggili; chi bir regghi vate sat

gghién. U ndoS sat vij gné carpane sciu, e ai chércoi gné

pérstrim.

Iscé gné shpi ndanC, e ai vate atiè ; tupuliarti^ e iscé

gné vaiCote ebucur ebucur ce nché de' sblij.

I biri regghit sturi te Seii derén, e cur gghieti vai^én

i buri dizza x^iré? e i ^a fìal se chiscé e miréj per nuse.

VaiCa emiera u la sat mundej nca xaret etixé. Menatnet si

u ngritin nca strati i biri regghit de' té vej; e vaiCa i 6à:

-— « Si! ti me lo? » — « Exé; ma pran vigne.» E cur ist

cbéstù i 6a vaiSa u té jap chéte gghialpré ce ca té vigne

me tixé, e nché té lo sat marscé mosgnera vai? se mua.» I

biri regghit vate, de' miréj gné vai?, e gghialpri ju ddreO

^ Il figlio del Re e il serpente.

C'era una volta nn figlio di Re; questo figlio di Re andò a cacciare.

Successe che se ne venne un colpo d'acqua, ed egli cercò un ripaio.

C'era una casa vicina, ed egli vi andò. Bussò e c'era una ragazza bella

bella, la quale non voleva aprire. Il figlio del Re gettò a terra la por-

ta, e trovala la ragazza le fece mille carezze e le promise di sposarla.

L/a ragazza, poverina, si lasciò vincere dalle sue carezze. La mattina

come si alzarono da Ietto il figlio del Re voleva andarsene. La ragazza

gli disse: — « Come I tu mi lasci ?» — « Sì, ma poi tornerò. » — « E

quand'è cosi, gli disse la ragazza, io ti do questo serpente che verrà con

le; e non li lascerà sposare nessuna ragazza altro che me. »

Il figlio del Re andò via. Volle sposare una ragazza; e il serpe gli si
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té chiafa , e i 6a se dexè V e vrìséj. Dej martonej me

gnetrè e clè si me pare. Clè astù se vate te vaìCa , e

gni^e u lefterua nca gghialpri ciir u martua me vai^én

ebucur.

Ata rruan, e trasguan

6iiaj ténden se timen e Oascé.

VARIANTI E RISCONTRI.

Una versione più circostanziata ne diede Gonzenbach, Sicil.

March, n. 46. Von der Schlange , die fur ein Màdchen zeugte.

Qualche rassomiglianza offre la 29 delle Sagen und Legenden

judischer Vorzeit, di Tendlau,

attorcigliò al collo, e gli disse che voleva ucciderlo. Volle sposare un'al-

tra e gli successe come prima. Fu cosi che andò dalla ragazza, e allora

si liberò dal serpe quando sposò la bella ragazza.

Quelli vissero e goJeltero

Dici la tua, che la mia Ih dissi.
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V.

Chèpuzarì pa xli^lJ^© ^•

Gné x^eré iscé gné chèpu^aré. Chi chèpuzaré cher-

cojé ditén buch, natén peiché. Gnè dit né tierat u pa

me diàlin, e diali i Sa gnè zzaccùle ce jipéj x^^rom, e gné

péstrim ce chiscé buj tre vièt. Ire muaj, e tre ddit. Chi

chépuzarà vejé per né x^i^'^t, e x^rom chiscé sa dej. Clé

se gné mbret chiscé beKogne^ x^^^méscé, ma sciutn, e mos-

gneri i chiscé. Chépuzari ja yuaiti , e ja Sa. Mbreti u

eamas, e cOa se chiscé fi jip per nuse bijén me té maden.

Chépuzari iscé iscéntuam se chiscé pérsrimin c'è chiscé

Sène Diali, e nch'e descé. E bija me evogla e mbretti e

pa, e i pélkeu, e e descé ajò, e u martuan. Scuan tre

vìet; tre muaj, e tre ddit, e chépuzari , u gescé me pé-

^ Il calzolaio senza a£Fanni.

C'era una volta un calzoloo. Questo calzolaio desiderava il giorno pane

e la notte roba. Un giorno tra gli altri si vide col demonio, e il demonio

gli diede una borsa che dava sempre danari e una cesta che doveva te-

nere tre anni, tre mesi e tre giorni.

Qu sto calzolaio andava per le città e denari, ne avea quanti ne volea*

Successe che un Re avea bisogno di danari, ma molti; e nessuno li avea.

Il calzolaio glieli prestò lui , e glieli regalò. II Re si maravigliò, e gli disse

che gli volea dare per moglie la sua figlia maggiore. Il calzolaio era brut-

to, perchè avea la veste che gli avea data il demonio, e (la ragazza) noi

volle. La figlia la più piccola del re lo vide, e le piacque, e lo volle lei e

si maritarono.

Passarono tre anni, tre mesi e tre giorni, e il calzolaio si svestì della
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Strimi té diali t, e u bù gné copil i bucur , e té Kiosiiiit

i Kéntriian. Sa xai^i nché i clen teche ajo spi I ! Cur e-

motra emaSe pa chéte copil ibucur védiké per raxamì.

Atà rruan e trasgiian

E na kéntruam si ur té sciuam.

VARIANTI E RISCONTRI.

Vedine un perfetto riscontro Hvornese nelle Italienische Volks"

màrchen del Knust, n. 8: Der Verschwender.

veste del diavolo e divenne un giovane bello, eie ricciiezze gli restarono.

Quante feste non ci furono in quella casa ? !

Come la sorella maggiore vide questo bel giovane ne morì di rabbia.

E quelli vissero e godettero

É noi restammo come tizzoni spenti.
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VI.

Di mezzomerat fatarm ^

Gnè xhei'^ iscé gné regghé, e gné rigine. Chi regghèy

e chèjò riginé nche chiscin bij , e parcalesiin tèa ?on

sat chiscin gné. Gné ddit van te lafta , e sbuartin reg-

ghérin. Té mierit vein tu-e-lipuf e^è buchén. Gné ddit

né tierat u ndoO regghi ndan? gnè lume, e mori gné bu-

cur pisché i cuké. I 0a piscu regghit: Pritém cattré zopa,

gné per jot scìoke
,
gné per Keniz ténd , gné per pelén

tènde, e gnetré per copstin. Sì scuan dizza ddit esciokia

poli di bij, keni ddi culisce, pela ddi gnèj, e copsti mos-

ggbié, Gghi6 da isciri té fatarme se piscu iscé ifatarmé.

Si u rìtén età di bij u vun caluar mi ddi gnéité , e me
kenété vein sat chiscin pamela regghérin té jatit tire.

Van per né x^rét, e gneri u ndo6 te gné regghéri cu

^ I due gemelli fatati.

C'era una volta un Re e una Regina; questo Re e questa Regina non

avevano figli; e pregavano Iddio per averne almeno uno. Un giorno an-

darono alla guerra, e perdettero il regno. Miseri andavano accattando an-

che il pane. Un giorno tra gli altri si trovò il Re vicino a un fiunìe, e

prese un bel pesce rosso. Disse il pesce al Re: — « Tagliami in quattro

pezzi: uno per tua moglie, uno per la tua cngna, uno per la tua cavalla

e un altro pel giardino.» Passati alquanti giorni la moglie partorì due ge-

melli, la cagna due cagnolini, la cavalla due cavallucci, e il giardiiìo nien-

te. Tutti questi erano fatati, perchè il pesce rosso era fatato. Cresciuti

questi gemelli montarono sui loro cavallucci, e coi cani andarono per

riavere il regno del loro padre. Andarono per la città; ed uno capitò in

un regno ove alquanti giovani lottavano per vedere a chi dovesse toc-
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mundscin dizza copij sat scixhin cuj chiscé i nchiséj per

scioké Rigina.

Ai u tuftaa, mundi e mori riginen. Chèjò riginé iscée

bija té regghit ce chiscé mar regghérin té jatit etixé. Scuar

?za ddit chi diale vate sat gghién me calin, e me kenin. U
lìdoO sat vij tietri via ce i ggliséj ggliO ati^éj e yh'm me
calin, e me kenin. Rigina i buri faklescnndL se iscé iscioki.

Mbrimanit van te strati, ma copili vuri némest gné ?àbie

sat m OS i bujé brit té vlait. ErSi menatnet iscioki, e cur

gghiegghi scérbesin e nats de' té vriséj té scioken, pra

cur gghiegghi se me té vlain, e ajò, nchè chiscé clén

mosgghiéj epuOi^ e estréngoi te gghiri.

Atà rruan, e trasguan.

Ouam ténden se timen e Oascé.

VARIANTI E RISCONTRI.

Una versione quasi la stessa ne ha la Gonzenbach , n. 39 :

Von den Zwillingshrudern (l due fratelli gemelli), ed una con-

simile al n. 40 : Von den dreì Br'ùdern (I tre fratelli).

care in moglie la reginella. Egli combaltè e vinse e sposò la reginella.

Questa reginellaera la figlia del re che avea preso il regno del padre di lui.

Passati alquanti giorni questo giovane andò a caccia col cavallo e col

cane. Si trova a venire l'altro fratello che gli somigliava tulio, e) entra

col suo cavallo e col suo cane. La reginella gli fece buon viso come se

(egli) fosse suo marito. La sera andarono a letto; ma il giovane mise in

mezzo una sciabola per non fare le corna a suo fratello. Venne l'indoma-

ni e quando lo sposo udì l'accaduto della notte voleva ammazzare la mo-

glie; poi quando seppe che tra il fratello e lei non c'era stato nulla la

l3aciò e la strinse al petto.

Essi vissero e godettero

Dimmi la tua, che ho detta la mia.
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Una versione veneziana con qualche variante ne diedero

WiDTER e WoLF nelle Volksmdrchen aus Venetien , n. 8 : Der

Drachentodter (L'uccisore del Drago) ; una tirolese Io Sghnel-

LER, n. 28 : Die drei Fischersohne (/ tre figli del pescador).

Per altri riscontri^ vedi Kòhler nel Jahrbuch fur romanische

und englische Literatur, VII, 2, pag. 132-34; nelle Sicilianische

Mdrchen, voi. II, pag. 229-30; e Scrnellek, Mdrchen imd Sagen

aus Wàlschtirol, pag. 186-87, n. 28.
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ATVI^RTEirVXA

Questo Glossario comprende un buon numero delle voci

che ricorrono più spesso nella presente raccolta, e quelle

specialmente che per discostarsi dal siciliano comune e

dalle forme grafiche usuali si rendono meno intelligibili a'

non siciliani. E perchè si veda a prima giunta quali sieno

le voci di tutto il dialetto (intendasi sempre popolare), e

quali le speciali di una o più parlate, è da avvertire che

le voci seguite da parentisi con un nome di città, non

sono che di quella o di altre città soltanto, fors'anche di

una, due o più provincie, ma non già di tutta l'isola ; e

quelle invece che mancano di siffatta indicazione sono

di tutta Sicilia. A tal uopo le voci speciali (sieno anche

le più vicine a' loro etimi), appunto perchè tali, richia-

mano alle voci generali, che poi alla lor volta raccolgo-

no dietro di sé le differenze e le varietà delle parla-

le. Vanno escluse da questo elenco le voci di S. Ca-

taldo nella provincia di Caltanissetta , e quelle di Piana

de' Greci , colonia albanese ; perchè le fiabe di questi

comuni recano a pie di pagina una versione letterale

italiana. Le spiegazioni sono limitate (e questo sì vuol

notare espressamente) a' significati che le voci hanno
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nei testi, altrimenti si dovrebbe compilare un vero vocabo-

lario, mentre quello che fa al caso nostro è un elenco alfabe-

tico delle voci dialettali o sotto-dialettali che i vocabolari

non tutte né sempre registrano, o non spiegano confor-

memente al nostro significato. Dei sostantivi è segnata la

desinenza del plurale, la quale è sempre in i o in a. Sotto

la qualità di diminutivi escono anche i vezzeggiativi. Di

quasi tutti i verbi irregolari e di qualcuno tra' regolari son

date le voci del presente, del passato rimoto, del futuro e

del participio passato. Forse non sarebbe stato inutile per

la storia della lingua italiana e dei suoi dialetti l'aggiun-

gere a ciascuna voce siciliana la voce dell'antico italiano,

che è quasi la stessa; ma per ciò il lettore potrà far capo

ad altri lavori d'argomento siciliano, ne' quali codeste si-

miglianze son messe in evidenza K

Ecco intanto le abbreviazioni con le relative loro spie-

gazioni :

Acer., (accrescitivo); agg., (aggettivo); avv., (avverbio);

cong., (congiunzione); dim., (diminutivo); f., (femminile);

fut., (futuro); intr., (intransitivo); m., (maschile) part., (par-

ticipio); pass., (passato); prep., (preposizione); pres., (pre-

sente); pron., (pronome); rifl., (riflesso); sost., (sostantivo);

tr., (transitivo); v., (verbo).

^ Canti popolari siciliani raccolti ed illustrati da L. Vigo, pag. 6-39

(Catania 18o7); Canti pop. sicil. raccolti ed illustrati da G. Pitrè, voi. 1

(Palermo, 1870); La Baronessa di Carini ecc. di S. Salomone-Maiuno r

2 edizione, pag. 271-290 (Pai. 1873).
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A, prep., a. H Talora è una sem-
plice lettera che si aggiunge innanzi
ad alcuni verbi ed anche ad altre

parole per crescere efficacia, al si-

gnificato. Allora si raddoppia o si

rafforza la consonante onde il ver-
bo l'altra parola comincia; e quin-
di libbirari, ricampari , ricanusci-

ri, sapiri, sì id. allibhirari.arncam'
pari, arricanusciri , assapiri. Pie-
tro Fanfani {Vocabolario dell'uso
tose.) trova questa maniera comune
al calabrese, al napolitano, al to-

scano ecc. e tace del siciliano, che
l'ha comunissiraa. Francesco Selmi
{Gihello, novdla inedita in 8. rima
delbuon secolo della lingua^ nota 24.

Bologna, Romagnoli 1863) discorre
della prepositiva ora affissa ora stac-

cata dal verbo infinito quando esso

verbo è preceduto dal verbo fare;
e a proposito della frase fare a sa-
pere afferma che essa sia « partico-
lare costrutto vetusto, circa al qua-
le si smarrì la memoria della causa
onde si compone. »

'a, per afer., prep., a.

abbagnarì, v. tr., intingere (| Ba-
gnare.

abbanniari, v. intr. e tr., bandire,

gridare per le strade frutta o altro
da vendere.

abbannunari, v, tr., cadere in sve-
nimento, deliquio. Pres. abbannumt;
pass, abbanminai.abbannunavi; fut.

abbannunirrò -oggiu; part. pass, ab-
bannunatu.

abbannunatu, part. pass, da ab-
bannunari, abbandonato

|l Svenuto.
abbarruirisi, abbaurìrisi, v. rifl.,

basire , intronare , stordire. Pres.
m'abbarruisciu; pass, m abbarruivi-,
part. pass, abbarruutu.

abbàsciu, avv., abbasso,
abbaurriri (Salap.) , vedi abbar-

miri.

abbentu, s. m., quiete, riposo.

abbiaggiari (Vallel.) vedi vìag-

giari.

abbiavi, avviarì, v. tr., avviare,
indirizzare, mandare. Pres. abbiu;
pass, abbiavi; fut. abbirró -oggiw,

part. pass, abbiala.

abbidiri, vedi abbidiri.

abbili, per protesi, invece di bi-

li, s. f., bile, collera.

abbiliàrisi, v. rifl., prender bile,

incollerirsi. Pres. m'abbiliu; pass.

m'abbuiavi; fut. m' abbiliirró -og-

giù; part. pass., abbiliatu.

abbilità, abilità, s. f., abilità,

forza.
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ahhinnari, o hinnari, v. tr., ben-

dare.

àhhitu, i, s. m., abito, veste.

abbivràri (Vallai.), contr. da ab-

hivirari, abbeverare, inaffiare, ad-

acquare.
abbràciu, s. m. , albagio , sorta

di tessuto di lana per inverno, di

-cui fanno molto uso i campagnuoli

e i contadini.

abbramarìtW ìniv., desiderare ar-

dentemente. 11 Essere avaro, quasi

famelico.

aòòrawaiM, part. pass, da abbra-

mari, usato in forza d'agg., avaro, -

avido, quasi famelico.

abbricari, v. tr., obbligare (voce

éeìV umilissimo volgo).

abbrisciri o albuciri , v. intr.

,

levarsi tra' vivi.

abbruciari, v. tr. e intr., brucia-

re, ardere, j] Recar bruciore; aver

bruciore.

abbuccarij o 'bbuccari, v. tr., ab-

boccare, rovesciare, cader bocconi.

abbuttàrisi o 'mbuUàrisi, v. rifl.,

saziarsi.

accabbari (Marsala, Trapani, Eri-

ce), V. intr,, morire.
Il

Finire, ter-

minare.
accabbaia (Erice ecc.) s. f., fine,

termine.
accaciuni, per protesi, invece di

saciuni, cagione, causa.

accalvaccari (Salapar.), lo stesso

^he cavalcavi,

accawpan (Polizzi) v. tr., rubare,

involare.

accanzari, v. tr., guadagnare, ot-

tenere, riavere, ricuperare.

accarpari, v. tr., afferrare.

accasàrisi, v. rifl., metter su casa

sposandosi.
accas lagnavi, vedi ' ncastagnavi.

RACCONTI, EC.

acchianari, v. tr. e intr., salire,

montare.
acchivchiavi (Salap.) vedi acchic-

chiavi.

acchicchiavi o acchivchiavi, v. in-

trans. , mettersi in attenzione , in

orecchi, guardare inarcando le ci-

glia.

àccia, «, s. f., sedano, appio.

accicciari v.tr., abbracciare stret-

tamente, afferrare.

accincivi, (Erice), vedi cinciri,

accitedda, i, s. f., dim. di àccia,

sedano.
accucciavi (Acireale) v. aggucciari

accumitavi (Mangano) sedìaccum-
mudavi.
accummudavi , o accumitari ,, v.

tr., accomodare , adattare , accon-

ciare.

accumpagnatu, pari. pass, da ac-

cumpagnavi , accompagnato. Il Agg.

di cosa abbondante, ben fatta, ben
messa, ben corredata; p. e. (nov.

XGV) « La rigginotta vosi lu cafè

e la culazioni bella accumpagnata.*
accumpàvivi , o accumparivi , v.

intr., comparire, apparire. Pres.^c-

cumpavu o accumpavisciu; Pass, ac-

cumpàvivi, acGumparsi. Part. pass.

accumpavutu, accurnpavsu.

accumèntivi, v. tr., acconsentire,

accondiscendere.
accupatu ,

per iseambio dell'

a

coll'o, invece di occupatu, agg, di

persona che manca d' aria, e sof-

fre al respiro.

accìiva o a cura, composto da

{dun)a o forse a {hai , abbi) cuva.

11 stavi accuva, badare, stare in at-

tenzione, in guardia, (l
Davi a cura

badarsi, riguardarsi, stare attento;

e dicesì pure per fognazione del ver-

bo duna (dai): n*accuva, bada.



accurrenza (per oocurrenza) i, s.

f., occorrenza, bisogno.

accurzari, v. tr., accorciare, ab-

breviare. 11 F accurzari , a farla

breve.

accurzu, i, s. m., mezzo breve
;

jl Via scorciatoia.

accussi 'ccussi o cusi, avv., così,

Il accussi e acussi cosi e cosi, e' è

questo e quest'altro.

accutufari (Mangano), vedi accu-

tuffavi.

accutuffari o accutufari.v. tr., ba-

stonare perbene. Il
Lasciare mal-

concio a bastonate, il
Trovarsi di

malessere.

aciddàru, o ocidddaru, i, a , s.

m., uccellatore.

acìddottu, i, s. m., dìm. di aceddu,

uccellotto.

acieddu, vedi oceddu, uccello.

adàciu, adagiu, avv., adagio.

addannàrisi o dannàrisi, v. rifl.,

dannarsi.

addattari, v. tr., dare, succhiar

latte.

addàuru, i, s. m., alloro.

addetta, o 'ddetla, gaddetta, ?, s.f.,

fossarella che fanno i fanciulli per
giocare alle nocciole.

addijri, v. tr.,^ scegliere^ presce-

gliere. Pres. addiju; pass, addijvi-,

ini. addijrò -oggiu; part. pass, ad-

dijutu,

addifènniri, o difenniri, v. tr., di-

fendere. Pres. addifennu (e all'Etna

addifengtt), pass, addifimìivi, addi-

fisi; fut. addifinnirrò -oggiu, part.

pass, addifinnutu,

addiggiriri o digiriri, v. tv., di-

gerire.

addiminari, vedi 'ndivinari.

addinchiri (Salaparuta), vedi jm-
chiri.
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addìnucchiuni, o a dinucchìuni
,

'ncunicchiimi, avv., ginocchioni, in

ginocchio.

addiperdiri , o perdivi , v. tr. e

intr., perdere.

addivaviy (voce non palermitana),

v. tr., allevare, nutrire.

addìvintavi, v. intr. , diventare,

divenire,

addritta {a T), mod. avv., in pie-

di, ritto.

addvizzu , o ddvizzu , ^ , s. m.

,

fornimento d' oro per donne, fini-

mento.
addvummiscivi (Vallelunga), vedi

addummiscin.
adduari, vedi addugavi.

addugavi , adduari , allucari, v.

tr., dare a pigione
il Tórre a pigio-

ne. Il
Allogare.

addumari , v. tr. e intr., accen-

dere, allumare jl
Inalberarsi.

addunàrisi, v. rifl., avvedersi, ac-

corgersi, addarsi. Pres, m' addugnu,
t' adduni, s'adduna ecc. Pass, m'ad-

dunai, m'adduìiavi; part. pass, ad-

dunatu.
addurmisciri , o addrumisciri

,

addrummisciri, attrummintari, an-

numisciriy v. tr., addormentare, far

prender sonno 11 Addurmiscivisi,

rifl. addormentarsi.

addutturari, v. intr., addottorare,

diventar dotto. 11 Tr., far diventar

dotto, istruito; vedi voi. Il, pag. 15.

affacciari , v. intr. e tr, , affac-

ci are.

affacciu {a T), (Salap.), o 'rifacci,

rimpetto, di faccia.

affazzunatu, part. pass, da affaz-

zunari, che ha belle fazzuni, (fat-

tezze), di buone o dì belle forme.

affenmri, vedi offenniri , offen-

dere.

20
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offiggMan, v. tr., affibbiare, ab-

bottonare.

affilicchiari, v.tr., appuntare, ten-

dere, stare in attenzione.

affirrari, v. tr., afferrare.

affriggiri, affliggivi, v. tr., afflig-

gere.

affrittu, o affliìtu, agg., afflitto.

affruntarisi, v. rifl., aver rossore,

vergognarsi.

affucari , v. tr. , affogare , stroz-

zare.

aggargiari, v. tr., afferrar per la

gola, il
(Resultano) cominciare.

aggenti ,
per protesi , invece di

genti, gente.

agghiari (Castelt.) vedi 'asciarì.

égghicari o aglicari
,
jicari ,

'g-

ghicarij v. intrans.
,
giungere , ar-

rivare. 11 Tr.^ aggiungere, andare,

raggiungere. (Voce non palermi-

tana).

agghilari, o jila ri, v. Ir. e intr.,

gelare.

agghiri , comp. da a jiri a ire
,

verso. 11 Agghiriccà, verso qua. 11

Agghiriddà,veTSO là. 11 Agghiriddocu,

costi.

agghiòmmaru , i , vedi gghiòm-
maru.
agghitimmarari, agghiummariari,

V. tr., aggomitolare, ravvolgere. |j

Travolgere.

agghiunciri, v.tr., raggiungnere,
glugnere (come leggesi nel Deca-
merone, X, 10: « Le quali (barche)

non poteron si tosto fuggire , che
Pàgonin non giungesse quella ove
eran le donne; • e VIH, 5: «Il fondo
loro infino a mezza gamba gli ag-
giugnea ».

agghiustariiPoììzzì), lo stesso che

agghìuttiri o aglìùttiri, 'nghiut-

tiri, V. tr. , inghiottire
ij

Aggìmit-
tirisi agghiiittisi , inghiottirsi^ e

si dice per lo più del dimagrare
istantaneo o del tirar profonda-
mente il fiato.

aggirata, i, s. f., ritorno.

aggiuGcari, v. tr., appollaiare H

Nel linguaggio mezzo furbesco, am-
mazzare in silenzio. H Rifl., appol-
laiarsi.

aggiuccatu, part. pass, da aggine-
cari, appollajato.

apgframòan (Castelt.), lo stesso che
aggranfari.

aggranfari o aggramhari, aggram-
pari, V. tr., ghermire, aggranfiare,
afferrare.

aggrastari o accrastari, v. tr., af-

ferrare. (Dalla maniera come s'af-

ferra un becco, che dicesi crastu),

aggrattu, i, (Polizzi), s. m., forte

grido, urlo, strido.

aggruppavi, v. tr., annodare. H

Aggruppavi li fila, tìg. esser costretto

a dissimulare , dover soffrire con
pazienza e silenzio, rassegnarsi.

agguriusu o aguviusu, auriusu

,

auvusu, agg., di buon augurio.
àghiru o agra, agg., acre.

agliuttiri (Valici unga) vedi ag-
ghiuttiri.

agnuìii o 'gnuni, s. m., angolo
,

per lo più d'una stanza.

agminiari, v. tr., nascondere, rin-

cantucciare.

uguali, eguali, agg., eguale.

aguannu, quest' anno.
aitati, s. f., età (voce umile ma

non plebea).

albicedda (Salap.) s. f., dim. di

alba.

àlbulu (Acireale), vedi àrvulu.

Ali, s. m. , nome turchesco, dal

popolo dato per Io più a qualche



GLOSSARIO. 307

schiavo servo, specialmente nelle

novelle.

óMca, s. f., alito, forza.

àlicu, s. m., vedi àlica.

allagnàrisi, v. rifl., lagnarsi, do-

lersi, lamentarsi.

allampatu, part. pass, da allam-

pari , affamato. || Colpito, o come
colpito da lampo; assaettato.

allampari , v, intr. , sbalordire,

stordire. Il Venir colpito da lampo.

!| Avere gran fame.

allatìnari, v. tr., suggerire altrui

per filo e per segno quel che s'ha

a dire o fare^ imbeccare. H Ripetere

con esattezza, (da latinu).

allavancari , v. tr., precipitare,

lasciar cadere come da una lavan-

ca, cioè dirupo.

allazzaratu, part. pass., allazza-

rari, ed è add. di persona che sia'

come Lazzaro quatriduano, magro,
stecchito, smunto.

allazzari, v. ir., allacciare.

all'ianatu, part. pass, da all'iana-

rìsi, distratto.

aUìanazioni, i, s. f. alienazione,

distrazione, svago, divertimento.

all'ianarisi o allienàrisi, v. intr.

rifl., alienarsi, divagarsi, distrarsi.

allibbirari, v. tr., liberare, met-
tere in libertà.

all'ienàrisi (Salapar.), vedi all'ia-

narisié

allintari, o lintari, v.tr., allentare

Il
Lasciar fare. (1 Scaricare, dar giù.

Allitticàrisi, v. rifl. , ammalarsi
così da non potersi più muovere
dal letto.

allucari (Cast)., vedi addugari.

alluccari, v. tr., scroccare, al toc-

care, i! Dicesi anche, in cattivo

senso, dì favore che sì cerchi da
una donna.

allucchiri, v. intr., divenire co-
me un loccii, cioè come uno sce-
mo; sbalordire. Pres. allucchisciu

,

allucchisci, allucchisci; allucchemu
,

allocchiti, allucchiscinu. Pass, al-

lucchivi allucchii, ollucchisti, al-

lucchiu; allucchemu , allacchìstivu
,

alluccheru. Fut. allucchirò -oggiu.
Pari. pass, alluccutu.

alluccutu, part. pass, da alluc-
chiri, ramminchionito.

alluggiamentu, i, s. m., alloggia-
mento, r alloggiare.

allucintari, v. intr., rimanpre ab-
bacinato, il

Tr., spalancare per ma-
raviglia gli occhi.

allupatizzu , alter, da aUupari
,

affamato come lupo.

alluppiari, v. tr., oppiare, addor-
mentare con oppio.

alluppiatu, part, pass, da allup-

piari, oppiato con oppio.

alluttari, v. tr., vestire a bruno.
alluttatU',-p^T{. pass, da alluttari,

mettere, vestire a lutto, a bruno.
alluzzari, v. intr.

, guardar sot-

tocchi ma con certa brama e in-

teresse. Il
Guardar fisamente, allu-

ciare.
|l
Agognare.

amicàrisi, v. rifl., aver pratica il-

lecita.

amitari o 'ncjamìtari, v. tr., in-

saldare, bagnar con acqua d'amido
(e si dice della biancheria che si

deve stirare).

ammacchiàrisi, v. rifl. , nascon-
dersi in una macchia.

ammancari o mancari, v. intr.,

mancare, difettare, venir meno.
ammantiniri , v. t. , mantenere.

Fves. ammaiitegnu, ammanteni, am-
manteni; ammantinemu, ammanti-
niti, ammantennu. Pass. Ammanti-
nivi ammantinni; Fut. ammanti-
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nirrò -oggiw, part. pass, ammanti-
mitu.

ammàtula o 'mmàtula , avv., in-

vano , inutilmente. H Parrari am-
màtula, bestemmiare.
ammenu, armenu, almenu , avv.,

almeno.
ammenzu, lo stesso che 'mmenzu,

in mezzo.
ammìggMurari, v. intr., miglio-

rare, detto per lo più della salute.

Vedi migghiurari.

ammigghiiirari, o migliurari, mil-

lurari, ammigghiurari, ammigliura-
ri, ammillurari, v. tr., migliorare.

il Jntr., migliorare, andar meglio.

amminazzi, s. f. plur., minacce.
amminàzzitu, i, s. m., minaccia.
ammintari, 'mmintari, 'nvintari,

V. tr., inventare.

ammitari, vedi 'mmitari , invi-

tare.

ammucciari, v. tr., nascondere.

ammucciuni, avv., nascostamen-
te, di nascoso.

ammulari, v. tr., aguzzare.

ammunsìddari, v. tr., mettere a

munseddu, a mucchio; ammassare,
raccogliere.

ammuntuari, o ammintuari, an-

nintuari, 'mmintuvarì, 'muntuari

,

v.lr., mentovare, menzionare. Pres.

ammuntiLU, ammuntùi, ammuntùa-,
Pass, ammimtuai; Fut. Ammuntuir-
rò 'Oggiu; Part. pass, ammuntuatu.

ammusciari (Noto) , vedi ammu-
slrari,

ammusciunari, v. tr., corbellare.

11 Cogliere in inganno.
ammustrari, o ammusciari, v. tr.,

mostrare, far vedere.

ammuttarij v. tr., spingere.

amurusànzia, ii, s. f., atto amo-
revole.

anaìiti, (Milazzo) vedi davanti,

anca, chi, s. f., anca, vale pure
coscia.

àncilu, angilu, i, s. m., angelo.

andari, (nel Messinese e m\ Mi-

lazzese), o amiari, v. intr., andare.
aneddu, i, a, s. m., anello (vedi

pure siiddu).

anfina, v. ansina.

angidda, i, (Noto), s. f., anguilla.

In tutta Sicilia ancidda,

anìmmulu, animulu, ^, s. m., ar-

colaio.

animmiileddu o animuliddu , i
,

s. m., dim. di anìmmulu, arcolaino.

annacari, v. tr., cullare.

annarhari, o annalbari , annar-

vari, V. intr., serenarsi, e si dice

del cielo (da alba, quasi albeg-

giare).

annari
,
(Rocca>Vald.), lo stesso

che andari, andare.

anniàri, o annigari , v. tr., an-

negare. Il
Rifl. anniàrisi, annegarsi.

annigghiatu, part. pass, da annig-

ghiari, annebbiato, annuvolato. !1

Fig. oppresso, confuso, accalcato,

e si dice anche di persona.

annivisciri, (Castelt.), vedi arri-

visciri,

annunca, vedi dunca,

ansina, lo stesso che 'nsina, sina,

fina, fino.

anticchia, tanticchia , avv., o s.,

un poco.
anticchiedda, dim. di anticchia,

un pocolino.

antrari o 'ntrari, v. intr., entrare.

In sicil. comune tràsiri.

antru (Cast., Caltaniss.) agg. e

pron., vedi àutru,

antu (Cast.), vedi àutu.

anzitari (Polizzi), lo stesso che
^nziiarL



appàciri, o p àciri, v. fr., aver a

pace, portare in pace, tollerare,

soffrire.

appagnàrisi, v. rifl., prendersi di

appagnu, di paura.
appagnu , i, s. m., sospetto , ti-

more, adombramento; e dicesi, per

lo più, delle bestie.

apparintari, v. tr., contrarre pa-

rentela.

apparintatu (Caltaniss.), s. m., lo

stesso che parinlatUf parentado.
Il

Part. pass, da apparintari.

appattari, v. tr., indettare
il
Im-

pattare , pattare. 11 Somigliare,
il

appattàrisiyVÌfi., imboccarsi, indet-

tarsi.

appiccicavi, v. intr., montare, sa-

lire aggrappandosi mani e piè^, ar-

rampicare.
l|

Fig. inalberarsi.

appinnìcàrisi, v. rifl., appisolarsi,

cominciar a dormire.

appinninu o a pinninu, avv., e

agg., a basso, in giù, al pendio.

appizzari, v. tr., appendere, at-

taccare. 11 Perdere.

appressu, avv. e prep., appresso,

di poi. 11 Talora è quasi aggettivato:

Vappressu notti, la notte appresso.

appr'iari, vedi pfiari.

appricittari , v. tn , consigliare

imponendo, farsi per forza pro-

mettere, (viene da pricettu).

apprittari, v. tr., eccitare, stuz-

zicare, pressare , aizzare.
Il (Poiiz-

zi), atìreitare : apprittau lu passu.

appròsitti, corrotto dal latino

prosit.

appudàri (Castelt.;, v. appujari.

appujari, v. tr., appoggiare.

appulizziari, v. tr., pulire, ripu-

lire.
Il
Spolverare.

appuntamentu, i, s. m., a propo-
sito di matrimonio, è la prima en-
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trata che fa lo sposo in casa della

sposa, nella quale entrata si sta-

bilisce il matrimonio da fare.

appuntavi, v. tr., fermare. 11 Intr.

fermarsi, non poter più andare in-

nanzi.

appuntiddari o puntiddari, v. tr.,

puntellare.

Aràsimu, s. m., Erasmo.
aratu, i, s. m., aratro.

àrbiru (Rocca-Vald., Noto), vedi

àrvulu.

arhòlicu (Borgetto) , idiot., per
diabolicii, agg., diabolico.

àrburi (Noto) , vedi arvulu , al-

bero.

àrburu (Noto), vedi arvulu.

arbitra, i, s. f., albóre.

arca, s. f., alga.

arcu, chi, s. m., arco.
ll
agghiuttp-

risi r arcu , capir subito a volo,

mangiar la foglia.

ardiri, v. tr., bruciare, ardere.

argiò, s.m., quattrini (Fr. argent).

aria, s. f., aria H Aria, ii, aria.

arma, i, s. f., anima, arnne.

aricchia, auricchia, oricchia, au-

riccia, i, s. f., orecchio, orecchia.

Il
Avìri r oricchi a lu pinneddu,

stare all'erta, in attenzione.

arraddari (Resuttano), v. tr., rav-

volgere.

arrad!<iati^ (Resultano), part. pass.,

da arraddari, ravvolto.

arramurchiari, v. tr., vedi arri-

mucchiarir

arrancavi , v. intr. , arrancare ,

camminar presto, correre,

arrascari, v. tr., raschiare.

avrassàri , v. tr., discostare al-

lontanare.

arrassu o arrasu, avv. e prep.

,

discosto li Vedi fora.

arrasw( Va liei unga), vedi arrassu.

20.
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arre (Borgetto), vedi arreri.

arrèggiri, v. tr., reggere. Il Intr.

reggersi.

arrènniri (Messina) , vedi renni-

ri, davi,

arreri , o arrieri , arre , arria
,

avv., di nuovo, nuovamente. 11 Die-

tro. Vedi darreri.

arrètu (Acireale)» 'rretu, arretru,

dietro.

arria (Resultano), vedi arreri.

arribhuffari , v. intr. , ributtare
,

ripercuotere.

arrihT)Uttari, v. tr., ributtare, ri-

gettare, scacciare.

arricamparisi , v. rifl. ritirarsi j

tornare a casa, il Tr., raccogliere,

mettere insieme.

arricanusciri, vedi riconusciri, ri-

conoscere.

arricintari, v. tr. , risciacquare,

e dicesi della biancheria, de* piatti

d' altro.

arricurriri, vedi ricurriri.

arricogghiri, raccogliere 11 Alber-

gare li Ricevere,

arridiri (Noto), vedi ridiri , ri-

dere.

arrieri, vedi arreri.

arrimastu (Noto) , vedi ristatu,

rimasto.

arrimazzari, v. tr., batter di qua
e di là. Il

Fare stramazzare.

arrimucchiari, oarrainurchiari,
Y. ir., rimorchiare.

arrinèsciri, v. tr. , riuscire, con-

durre a fine. 11 Intr., riuscire,

arri§pigghiari, vedi ruspigghiari.

arripitari o ripitari, v. tr., pian-

gere il morto^ far corrotto (da rè-

pitu).

arriscèdiri (Vallel.), risoèdiri, fru-

gare.

arrisèdiri , risèdiri ^ risidiri , v.

intr., risedere, riposare, avere stanza

11 Vale anche fari rìsidenza.

Pres. arrisedu', pass, arrisidivi
-,

fut. arrisidirò -oggiWj part. pass.,

arrisidutu.

arrisicu o risicu, chi, s. m., ri-

schio, pericolo.

arrisittari, v. tr., rassettare, met-
tere in assetto.

Il
Arrìsittàrisi , v.

rifl., rassettarsi, quietarsi, tranquil-

larsi.
Il
Prender moglie o marito, e

quindi aver la quiete desiderata e

necessaria.

arrispigghiari, v. ruspigghiari.

arristari, v. intr., restare, rima-
nere.

arritirari o arritràri, v. tr., riti-

rare,
il

Rifl., ritirarsi.

arritràri (Galtaniss.), vedi arri-

tirari.

arrivavi, v. tr. e intr., arrivare,

giungere.

arrivèniri, v. intr.,' rinvenire, tor-

nare in sensi, risensare.

arrivisciri o annivisciri, v. intr.,

rivivere, risuscitare.

arrumurusu o rumurusu, agg., ro-

moroso.
arruspigghiari, v. ruspigghiari ,

risvegliare.

àrvulu, àrhuluj àrhuru, àrburi,

àrhilu, àrhiru, i, s. m., albero.

àscia, i, s. f., ascia. H Mastru dia-

sela, falegname.
asciari, o agghiari , v. tr. , tro-

vare.

ascippari, v. scippari.

asciògghiri, v. sciògghiri.

asciutt% 'sciuttu, agg., asciutto.

\\asciuttu,o heddu asciuttu e pitti-

natu, indifferente, senza che paia

fatto suo, ecc.

ascuntari (Castelt.) , v. ascutari.

ascuntrari (Etna), v. scuntrari.



GLOSSARIO. 311

assaccmii^i, a, s.m., accr. di assac^

cu, boccheggiameato dì chi niuore.

assajari, v. ir., spingere. 11 Pro-

vare,
li
Osare.

asserva per osserva, i, s. f., os-

servazione
Il
Stari a l'asserva, stare

alle vedette, in osservazione.

assammarari, v. tr., smollare, e

dicesi della roba a cui s' ha a

fare il bucato.

assantucchiàrisi, v. tr. rifl. , na-

scondersi con arte e cautela come
fanno i sanfocc/ii (baciapile), i quali

operano sempre con iscaltro ac-

corgimento.
assapiri, v. tr., per sapirì , sa-

pere. Vedi la voce fari e la let-

tera a.

assari (Milazzo), vedi lassari.

assequii, s. f. plur., esequie, li

s. m., ossequi. Vedi voi. i, pag. 352,

nota 3.

assiccumàrisi, o assiccumirisi, v.

riti., divenir magro {siccu) per in-

terno patema, assecchire 11 Man-
giar poco e male per risparmio.

assiemi (Noto), v, 'nzèmmula.

assintumari, v. intr. , cadere in

sintomo, in deliquio ecc.

assirinari, v. sìrinari.

assirvari^ v. osservari.

assittàrisi, v. tr. riti., sedersi.

assorviri, o assolviri , assòrhiri,

v. tr., assolvere.

assummari, v. intr. e tr., venire

a summa , cioè a galla, venir su,

salire, montare. Il
Sommare.

assuppari , v. tr. , inzuppare il

Rifl. inzupparsi 11 Attingere notizie

con artifizio e senza parer fatto suo.

assurhignari (Valle!.), dar legnate;

preso da sorbu, sorbo, il cui legno

perche elastico è buono a basto-

nare.

àstracu, chi, s. m., terrazza.

astròlacu, chi^ s. m., astrologo.

astutari.Y. ir., spegnere.
Il
In lin-

guaggio furbesco, ammazzare in si-

lenzio.

attapanciari, v. tr., agga vignare,

afferrare strettamente.

attintari,y.iv., stare in orecchi,
origliare. Pres. attentu; pass, attin-

tai, attintavi; fut. attintirò -oggìu;

part. pass, attintatu.

attiparì, v. tr., riempire a zeppo,
(da tipu, agg., pieno).

attirruri (Acireale), per protesi di

tirritri, terrore.

attisari, v. intr., divenir teso,

duro.

attrassu, i, s. m., ritardo.
j| Avv.,

in ritardo.

attrivimentu , i, s. m., audacia ,

ardire (Spagn. atrivimiento).

attrivìtu , agg. , ardito , audace.
(Spagn. atrevido).

atirwTOmiwfdrm(Vallelunga), vedi
addurmisciri.

attnwari o truvari, v. tr., trovare.

attu, i, s. m., atto. H Attu gran-
ni, il cacare. 11 Attu picculu, il pi-

sciare.

attuppari, v. tr., turare, tappare.

Il
Intr., capitare. || Incagliare.

Atuzza, Tuzza per Agatuzza,
dim. di Agata.

auriccia (Noto), v. aricchia.

àutru, àtru, antru, agg, e pron.,
altro.

àutu, antu , artu , alta
,
gàutu

,

agg. e avv., alto.

avantari, vantari, v. tr., vantare

li Rifl., vantarsi, menar vanto.
avantu, per protesi, invece di

vantu, i, s. rn., vanto, vantamento.
avanzi, avv., prima. \\ Avanzi chi,

prima che, avanti che.
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avànzu , t, o avanziti, avanza-
mento, progresso.

avirsèriu o virsèriu, ii, s. m., tose,

avversieri, demonio.
avirtenti, pdiTt pres. da avèrtiri,

avvertivi, avvertente, accorto.

avògghia, avv. , invano 11
Poco

monta, non importa, non fa nulla.

avvidiri o abhidiri , v. tr. , ve-

dere
ti
Avvedere, ravvedere.

avvintari o ahhintari, v. tr., sca-

gliare, scaraventare. 11 ]ntr., aver

avventu o abhentu, cioè riposo, re-

quie; riposare.

avvirtiri, v. tr., avvertire.

avvistarì o abhistari, v. tr., sco-

prire.

avvutateddu o abhutateddu, dim.

di avvutatu, part. pass, da avvuta-

ri, semichiuso.

azzappari , v. tr. e intr. , zap-

pare.

Bacava (Trapani), s. f., lo stesso

che quariàra.

hacazziari (Salaparuta), v. intr.,

beccheggiare.
haccaredda (Castelt.) , vedi baca-

redda, piccola brocca.

hoccaruni, i, s. m., (Castelt.), ac-

crescitivo di bàccava o bacava ;

grossa brocca.

hacchittata, i, s. f., colpo di bac-

chetta.

hadagghiu, i, s. m., sbadiglio. Il

Bavaglio.
baddòttula, «, s. f., dònnola.

hadetta o bavetta, i, s. f., vedet-

ta , avviso , spia, il
Tènivi la ba-

detta, spiare.

hiu, bagliu, i, s. m., cortile.

baggiu o pàggiu, i, s. m., paggio.

balata o vaiata, i , s. f., lastra

,

lastrone.

ballivi (Trapani), vedi vavrili»

banca, chi, s. f., banco, detto per
lo più dello studio del nolaro.

bancareddu, i, s. m., dim. di ban-
cu, deschetto da calzolaio.

banientu, i (Erice), v. bonajenta.

banna, i, s. f., banda, parte, sito.

bannera o banniera, ^, s. f., ban-
diera.

bannivi, v. tr., bandire.

bavattari, v. tr., barattare, sbri-

garsi con un pretesto qualunque
di una persona.

bavcuni, o pavciini, palcuni, s. m.,

lo stesso che finistvuni, balcone.

bavva, i, s, f., barra.
Il
Aviri 'na

bavva 'nta lu civiveddu, me{sif.,2i-

vere una specie di fantasia fissa

nei capo.

bàrsamu, i, s. m., balsamo.

basilico, basiricò, s. m., basili-

co, apium basilicum di Linn,

batta, li, 8. f., badia.

battagghia o vattagghia , batta-

glia, battalla, i, s. f., battaglia.

battagghiuni, (a), modo avv., a

più non posso.

battalla (Mangano, Alimena, Ge-

ra e i-Si e), v. battagghia:

battavia, s. f., chiasso, romore.

battaviuna, s. f., accr. di batta-

ria, gran chiasso, gran rumore.

hàusu, lo stesso che vàusu.

bazzaviotu, ^, s. m., compratore

e venditore di oggetti all'ingrosso

ed a minuto. (Da bazav).

'bbunnanti, per afer. , invece di

abbunnanti, abbondante, molto.

beccu, chi, s. m., becco H Beccw

fujutii, becco zucco.

bènivi, per paragoge , invece dfi
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leni, bene II Vuliri hèniri, voler be-
ne, amare.

biancu , vrancu , hrancu , agg.,

bianco.
bica, chi, s. f., fune.

hicchirinu, i, a, dim. di hiccheri,

s. m., bicchierino.

hiddizza , hillizza, i, s. f. , bel-

lezza.

hidri (Resultano) , Io stesso che
vidri, contr. da vidiri.

hindiri (Milazzo), vedi vinniri.

hirhazza , s. f
.

, chiassata.
l| Fari

Mrhazza, far baldoria, divertirsi, ec.

hirritta, i, s. f., berretto.

hiunnu , hrunnu , vrunnu, agg.,

biondo.
honajenti, vedi bonajentu.

bonajentu, i (Trapani), nel signi-

ficato di cristianu , e dicesi pure
bonajenti, banientu.

bonifatturi, benifatturi , i, s. m.,

benefattore.

botta , è , s. f. , botta , colpo.
i|

Bòtta 'n test a, forte dolor di capo.

bramari , (Caltaniss.) , v. intr.

,

gridare piangendo, quasi ululare.

bramu, i (Caltaniss.), s. m., grido.

bmzzettUy o braccettu, (a), mòdo
avv., a braccetto, a braccio.

brivatura , s. f. , contr. da bivi-

ratura, abbeveratoio.

brucchittata, i (Vallelunga), vedi

fiiTchiUata.

hruduy (Caltaniss.), vedi brodu,

brunnu, agg., biondo.

buffa, i, s. f., rospo.

buffetta, i, s. f., tavolo per lo più
ad uso di pranzo. (Fr. buffet.)

buggiacca, echi, s. f., carniera.

buggiaccazza , t, s. f. , avvìi di

buggiacca,

bunellu ; [cu lu) m, avv. , colle

buone.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV.

burattata (Palermo), vedi furchit-
tata.

burgisi, i, s. m., agiato villano.

burgisotu, agg. e sost. , lo stesso

che burgisi, colui che è alquanto
agiato se non ricco, e piglia terre

a seminare nelle masserie come
mezzajolo.

burra, i, s. f., burla.

burritta, vedi birritta.

buttigghia, buttiglia, buttilla, ^, s.

f., bottiglia.

buttigghina, i, s. f„ dim. ài but-

tigghia, hocceU3k,

buzzari, s. f., plur., gangheri.

Ga, congiunz., che (1 Pron. relat.,

che, il quale, la quale, i quali, le

quali.

cà, cong., che, perchè.
'ca (Mangano) per fognamento

,

invece di 'nca, 'urica, dunca, adun^
ca, annunca, dunque.

càccamu, s. m., loto o bagaloro,
frutto del Lotus jacoboeus.

cacazza, i, s. f., sterco.

cacca, s. f,, cacca * voce per Io

più bambinesca.
cacocciula, cacorciula, carciàfula,

i, s. f.^ carciofo.
i|

Fig., caporione.
cadiri, v. intr., cadere. Pres. eadu

(Castelt. caju); pass. rim. cadivi;

fut. cadirò ^oggiu-, pàrt. pass, ca-

dutu.

mfisia, s. f, testa, giudizio, tef-

vello.

cafuddari, v. tr., dar fortemente,

percuoteTe, battere, picchiare.

cagnuleddu, i, s. m., dim. di ea-^

gnolu, che lo è di cani, eagnollno.

cajorda, i, s. f., ciallrotia.

calavrisottu^ i, s. m., dim. di «a-

20**
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lavris'i, calabrese.
Il
Damerino, zer-

bino.

calia, s. f., ceci abbrustoliti.

callàra (Caltaniss.), vedi quadara.
calumavi, v. tr., calumare, calo-

mare.
calunnia , ii, s. f. , calunnia.

11

Più comunemente vale causa, ra-

gione, appicco. 11 Pretesto.

Calòriu, s. m., Calogero.

càluzzu, qualuzzu, i, contr. da
cavuluzzu , dim. di cavulu , cava-
luzzo.

camiari, o famiari, v. tr., riscal-

dare il forno per cuocervi il pane.

càmmara , càmmira, ^, s. f., ca-

mera.
cammaràrisi, v. rifl., mangiare di

càmmaru, cioè di grasso.

cammarera, i, s. f., cameriera.

càmmira, (Noto), vedi càmmara,
camera.
càmmiu, più comunemente càn-

ciu, i, s. m., cambio, scambio.,

camera, avv., adesso, in questo

istante. (Comp. da come ora),

canali, i, s. m. , tegolo , tegola.

Il Canale.

cancedda , (in vari comuni del

Trapanese), vedi cangieddu,

cànciu, càngiu, o càmmiu, s. m.,

cambio, scambio.
ca,ngiari, (Noto, Salaparuta) vedi

canciari, cambiare.
cangieddu, i, (Castelt.), s. m., spe-

cie di grande cesta da trasportare

oggetti, cestone.

can^gghia, caniglia, canilla, s. f.,

crusca.
caniglia (Castelt.), vedi canigghia.

cannarozzu, a, s. m., gola,

cannata, i, s. f., boccale.

cannileri , i, s. m. , candeliere ,

candelabro.

RACCONTI, EC.

cannistru , ^, s. m., canestro.
l(

Vinniri cannistra vacanti, mostrare
di far servigi o gentilezze.

cannòlu, a, s. m., cannellino per
dove si fa sgorgare T acqua nelle
fontane, cannella. 11 Pezzo di canna
tagliato tra nodo e nodo, o in un
nodo solo , bubbolo,

jj Qualunque
tubo , bocciuolo, cannello.

|l
Bedda

carta mi caduta 'n cannolu, frase che
corrisponde a quella toscana: « Car-
ta canta e villai dorme.

cannucchìali, connucchiali , can-
nuociali, i, s. ra., cannocchiale.

cannucciali (Noto) , vedi cannuc-
chìali.

cantaranu, a, s. m., canterano.
cantàru, a, i, s. m., quintale.

càntaru, i, s. m,. pitale.

cantizzu, i, s. m., dim. di cani
,

cagnolino.

canzuna, ^,s. f., canzone. 1| Storia,

storiella, jj Cosa solita.

capìcchiu, i , s. f., capezzolo , e

per lo più si dice delle, mammelle.
capìddu, i, s. m., capello H Gudi-

risi li capiddi di *n teda, stare in

piena felicità, rallegrata da ogni

gioia e contentezza. [1 Uri li capid-
di pi Varia, fi%, stare in grandis-

sima sollecitudine.

capiddiàrisi, v. rifl., lo stesso che
pilàrisi.

capitami, i, s. m., capitano.
Il Fig.,

pitale.

capitulu, i, s. m.', capitolo, detto

per lo più del contratto matrimo-
niale.

capizzana, i, s. m., capestro.

capputteddu, i, s. m., di cappottu,

piccolo cappotto. Il
II demonio. K

Barisi l'arma a capputteddu, darsi

l'anima al diavolo, disperarsi, dan-
narsi.



GLOSSARIO. 315

rMpTÌcchm (Resultano), vedi ca-

pricciiL

capuccifaru , ?*, s. m. , corap. da
capu e cifaru o lucifaru, capo-de-
monio.

Il Più comunem. vale un
diavolo d'irrequietezza.

capuliari^ v. t., tagliuzzare, bat-

tere (detto della carne).

cara, i, s. f., viso, faccia (Spagn.

cara, figura).

carcagnu, ^, s,. m., calcagno.

carcàra, i, s. f., calcara, forna-

ce, calcinatoio.

càrciara^ càrzara , o càrciarì, i,

s. f., careei'e.

cardareri, p carzareri , ^, s. m.,

carceriere.

cardidduzzu, i, s. m., dim. di car-

diddu, cardellino.

cardiinaru, i, s, m., venditore dì

cardoni.

carduni, a, i, s. in., cardone.

carnàla, o camera^ i, s. f., car-

naio.

Carnalivari, Carnivali, i, s. m. ,

Carnevale.
camera^ i, (Salap.), Io stesso che

carnala.

CarnUivari, (Salapar.), vedi Car-
nalivàri.

carrahba, i, s. f., caraffa , gua-

stada.

carrahhuneddu, i, a, s. m., dim.

di carrabhuni, che è accr. di car^

rabba, caraffa, 'guastada.

carrettu, i, s. m., carretta.

carricari, v. tr., caricare.

carricatuni , a ce. di carricatii
,

che è part, pass, da carrican, molto

caricato.

càrricUj agg., carico.

carruzzuni, a, i, s. m., accr. di

carrozza, carrozzone.

cartedda, i, s. f., corba.

cartidduzza, i, s. f., dim, di car-
tedda, corbello.

carusu, i, voce non palermitana,
s. m., fanciullo, piccolino.

carvunaru, o carbunara, i, a, s.

m., carbonaro.
carvuni, carbuni o cravuni, s.m.,

carbone.
carzareri , i, s. m. , vedi carda-

reri.

casa, s. 1, casa; al plur. casi,
case. 11 Casa cauda, inferno.

casamentu, o casamientu, i, s. m.,

casamento, caseggiato.

cascavaddàru j a, i, s. m. pizzi-

cagnolo, venditore dì cascavaddL
cascavaddii , i , s. m. , cacioca-

vallo.

casciuni, a, s. m., cassone.

Casina, i, s. f., casino, villetta.

càssaru, s. rn., strada principale

di Palermo, y Dicesi cassare la prin-

cipale via d'un comune. Dall'araba
El kassar.

cassata, i, s. f. , dolce dì zuc-
chero e ricotta.

cassatedda, i, dim. di cassata.

casu , i, s. m. , caso. H Occa-
sione.

casuzza, i, s. f., dim. di casa, ca-
sella.

castigu, castiu, ii, s. m., castigo,

catacina, (Ficarazzi), s. f., febbre
lenta e leggiera.

catamiari , v. tr. , muovere leg-

germente.
catàmmari catàmmari, m. avv.,

lemme lemme, lento.

Catania (Gerda), lo stesso che ca-

tìiniu,

catinazzeddu, dim. di catinazzu,

catenaccio.

catinazzu i, s. ni., catenaccio. |}

Catinazzi di lu coddu, nuca.
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catinedda, i, s. f., dlm. di catina,

catenella, catenina.

caitivu, i, agg. e sost., vedovo.
catugghia, i, s. f., pettegola, sgual-

drina.

catùniu, s. m., borbottio, borbot-
tamento, noia, molestia,

i) Fari ca-

tùniu, brontolarsi. In alcuni paesi

ho sentito dire, e nella presente
raccolta si legge, in una novellina
di Cerda, Catania invece di catuniu,

ciò che darebbe un'origine di catu-

niu poco lusinghiera per quella

città.

catmeddu, % a, s. m. dim. di ca-

calusu, i, a, s. m., doccione, doc-
cionate.

càuci (Rocca-Vald.), s. m. sing.

,

vedi càuciu,

càuciu, càuci, i, s. m., calcio.

caiiciari, o quaciari, v. intr., dar
calci.

càudu, càvudu, agg., caldo.

causi, càuzi , cazi^ catini, s, m,
plur. (manca di singolare), calzoni.

cuuza (palaz.Adr.), lo stesso che
cnum^ causa.

càuzi, (Pai. Adr.), lo slesso che
causi, calzoni.

cavaddu, cavallu, t, s. m., cavallo.

cmadduzzu, i, s. m., dim, di ca-

mddu, cìivalluccio.

cavaliruni, s. m., accr. di cava^
Ieri, cavalieròne.

cavallerizza, i, s, L, scuderia.

ùùvalluzzu, (Buccheri), tedi ca-

vadduzzu, cavalluccio.

cavarcari, cavakari, cravaccari

,

cravalcari , carvaccari , cahatcari,

ciilvàcari, v. tr., cavalcare.

caviali, i, s. va., capitale.

càvudu, (Castel.), vedi aàudu,
cavuticeddu , o canliceddu , i , t.

m., specie di ramolaccio selvatico.

cavuliciddaru o cauliciddaru, i, a,

s. m., raccoglitore o venditore di
cavuliceddi e di altre erbe selva-
tiche.

favulu, càulu, s. m., cavolo.
||

Cavulu cappucciu, i, cavolo cap-
puccio.

cavuluzzu, quàluzzu, e, s. m. dim.
di cavulu, cavoluzzo.

cazzalora, i, s. f., casseruola.

cazzicatùmmula, i, s. f., s. f., ca-
pitombolo.

Il
Fari cazzicatummuli

pi unu, far cose straordinarie per
uno.

ccà, avv. di luogo, qui.

'ccetta lo stesso che accetta.

cchiui, ccMù, cciù, cciui^ ciù, avv.,

più.

cchiuttostu chiuttostUjB.'V'^., piut-
tosto, meglio, invece.

cci, pron., gli, a lui, a lei, a loro.

Il Avv. dì luogo : ivi, quivi , colà.

È un suffisso comunissimo: dicci

^

(digli, dille, di' loro), vacci, (va da
lui, da lei, da loro, in quel luogo)^

essennucci^ (essendovi , essendo ivi

ecc.) Il
Ed è agevolmente comune

nelle parole atJewwwcawMz", (avendo-
gliene); portaccinni (portagliene) >

parrannuccinni (parlandogliene) ec.

'ccianari (Noto), vedi acchianari,

salire.

'ccillenza,per aferesi di Bcdllenza,
s. f. Il So 'ccillenza, per antonomasia
vale il Viceré, 1' autorità suprema
dello stato dopo il re.

^ctmi (Noto), vedi cchiui, più.
ccinttuostu (Noto), vedi cchiutto-

stu, piuttosto.

'ccuminzari, vedi aecuminzari,
'ccnmmudari, vedi mcummudari.
cedda, o cella, i, s. f., cella.

cerca, chi, s, f., questua.
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eèriva [Noto), vedi cerva,

cèrniri v. tr., cernere.

cerru, % s. m., busto, fascetta (Sp.
Cerro)

eersa, % s. f., quercia.

cerva, cèriva, i, s. f., cerva.

chiacchiarìari , v. intr. , chiac-
chierare.

chiaccu, echi, s. m., nodo.
chiaja , chiaga , ciaja , i , s, f.

,

piaga.

chiamari, ciamari, v. tr., chia-

mare.
chiancheri , i, s. m., macellaio;,

venditor di carne alla chiama (bot-

tega da carnezziere).

chianciri, chiangiri , ciancivi , v.

tr. e intr., piangere, lacrimare.

chiantari, ciantari, v. tr., piantare
chiantu, ciantu, i, s. m., pianto.

chianu, cianu, s. m., piano, pia-

nura.

chianura, cianura, i, s. f., pianura.
chiappava, s. f., cappero.
chiaria, ii, s. f., chiarore.

chiavi, davi, i, s. f., chiave.
chiavu2%a, i, s. f., dim. di chiavi,

chiavino.

chichiva , o chichivu , secondo il

popolo voce siciliana in bocca
francese, cece.

chiddu, i, pron. e agg.
,
quello

,

colui.
11 Sost.

,
quello , e si dice di

cosa che non si vuol nominare per
pudore o pulizia ; più comune-
mente, per deretano, quindi la frase

jiri lu chiddu cimu cincu, (voi. HI,
pag. 44), far il cui lappe lappe.

chiè (Resuttano), avv., poco.
chiesa, chèsia, eresia, desia, ii, s.

f., chiesa.

chinu, cm«, agg., pieno.
chissu , pron. e agg. , codesto ,

questo.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV.

chiòviri, ciòviri, v. imp., piovere

il Tr. pers.
,
quindi Lu vrazzu cci

chiavi sangu, ii braccio gli manda
sangue.

chiùjivi, chiudivi, ciùdivi, v. tr.,

chiudere.

chiumazzu, a, s, m., piumaccio,
guanciale.

chiuvitu (Castelt.), s. m., prurito.

ciacca, chi, s. f., fenditura.

ciaccavi, v. intr. , fendersi, [j Tr.,

spaccare, fendere. |! Dicesi pure del

primo lavoro che si fa sulla terra

coir aratro.

ciacerdotu, sacerdotu, i, s. m., sa-

cerdote.

ciaitedda, (Noto), per chiaitedda,

dim. di chiaja, chiaga, piaga.

damavi (Noto), per chiamari,

damma, sciamma, hjamma, i, s.

f., fiamma.
ciancianedda , i , s. f. , dim. di

cianciarla, sonaglio.

ciànnacuj chi, s. m., fenditura.

ciantari, (Noto), vedi chiantari,

cianu, i (Noto), vedi chianu.

ciaramita, i, (Trapani e Marsala),

s. f., tegolo. (In Giuliana giamma-
vita, altrove giaramita).

ciaramedda, i, s. f., ciannamella,

cornamusa.
ciatu, sciatu, hjatu, i, s. m., fiato.

ciatuni, sciatuni, hjatuni, a,s, m.,

fiato, grosso fiato.

ciàula, ciàvula, i, s. f., gazza,

gazzera, uccello ben noto.

Cicca, s. f.. Checca, Francesca.

Ciccu, s. m., Cecco, Checco, Fran-

cesco.

Cicilia Sicilia, s. f., Sicilia, l'I-

sola di Sicilia.

cìciva, i, s. f., cece.

cicirittu, i, s. m., dim. di ckiru,

cece.

20***
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cifarf, 3. rn., ^.ucif^ro.

cigna, s. i., cingtiiia. jpliir. cigì^i^

cilenca, s. f., cilecca.
I| Fari 4-

lenca, far cilecca.

cimeddaj, s. f., canna da pescare.
cimicÌQ, i, ^. f., pinjice.

emiddìari , v. intr. , barcQllare
,

i^CQ. vedi Yoj. IV, pag. li 6, n. i.

ciniàriy (Salap.), vedi hjmari.
cintimulu % s. ip., m^piG|iina ti-

rata da una bestia ad usq di iji^-

cinar biada, grano ed a Itro.

cinturetta, i, s. f., anelJQ.

cinu, {^oioj, mdì cìiinu, i^ì^iio.

ciorta, i, vedi sciorta.

pipudda, % s. f., pipplla.

circjan, V. tr., cercare, frugife,
dìn(la^dare, chiedere.

drinu, i, a, §. m. , fìanifnifero ,

zolfanello.

ciriveddu, i, §. rn.. cervellgi li Ne-
sciri li ciriveddi iiscir matto. 11 Pff-
dffi Im cirweddu y uscir iliattp.

fiÌfw%|tne,i(Bprgettp), ^. mM^ri-
vellp, §Uccip.

cirtócw, chi (Mangano), ^. pi., ce-

]r«§ipo , chirurgo). \|edi voi. I, pa-
lina 260, n. 3.

mm, s(;hi, ?. f., se,(^chio, molira.
cisterna, i, s. f., cisterna.

cktài, citatiy s, f., città.

citarra, % s. f., chitari:^.

ettari, s. f., cittàv

cì^voIm, a,, s. 01., cedriuplp.
civari, V. tr,, cibare.

cmccata, i, s. fi» tiitti \ pulcini

ofee in una Yo^tct cova una ey piccia,

chiocciata.

ciucinUarh y. intr., pigotera, cin-

guettare, garrire. H Tr. Bi^bigliAr^,

susurrare, dir, sominessamente.
ciuciuUu, voce che pe^r onorua-

topea imita il garrire degli ucpeUI.

H^GGONTl EG.

ciùdiri (Uoto), vedi chmjiri, chiu-
dere.

ciyjfm, 3. f., brouicio^ crueeio.
ciumara, sciumara, hjumaray i, s.

f., fiumara.
ciuncu, agg., storpio, cionco.
duri, sciuri, hjuri, s. m., fiore.

desia, ti, (Horgetto), s. f.. chiesa.
còcciu

, ,^, a, s. in. , acino
, gra-

nello, chicchino.
còciri , v. tr. e intr., cuocere ,

Pres. cQciu; pass, cucivi; fut. cu<^irò

"Oggiu; part. pass, cotta, cmiutu.
coddu, i, s. m. , collo. Il Jiri a

poddu §utta, andare a gambe levatje,

volgere a male, andare in rovina.
còlira , colture^ , càllira , còrlera ,

cùria, i, s. f., collera.

còlhira, (Borgetto) , vedi càlira*

comi, ayv. di modo, come. Il

Ayv. di tempo : appena che, tosto

che, si tosto come.
corchif per quarphi, qualche.
còriu, a, a, s. m. , cuojo , pelle.

Il Appizmricci In coriu , perdervi
la vija.

còxla (Salap.), per contr. e me-
tat. di còlira, collera.

còrlera, i, (Salap.), vedi còlira.

cQirnu, a, s. m.> corno. || f'ari li

corna, far becco,
ij
Leggiri li corm

a uni^, rimproverare uno , rinfac-

ciargli ^na cosa.

cosa, s. f., cosa.. Plur. cosi, cose.

H; aggetto qualunque. |t Discorso, H

Affare. | Cosi diéfi, dol pi
li
Cosi di la

parkza , biancheria od altro p^eì

bambini appena nati. \lCosi di Dm,
orazioni e ' preghier-e. il 'N a cosa
cq.,„ quasi ch^ di

costa, i, s. f., costa, costola. 11

Costa, rivìerì^, spiag^i,4.
Il Parte,

sito. Il 4 dda costa, a qu.ella parte,

da quel lato.
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coUih ^mL pass, da còcm, cotto.

cótu, contratto da coitu, (cioq usa-

to), agg., Ciolito, fae^oUo y Cótu cétu,

quatto quatto, ristretto in sé mede-
simo.

co2^sw,^,s.m», occipite. |i Avirì l'oc-

chi darreri tu pozzu, essere ridotto

a cosi mal termine che gli occhi

si sono incavati nelle orbite da
parere infossati fino all' occipite.

crafòcchiu, i, s. m., nascondiglio,

bugigattolo.
Il
Fig., grande bùttero.

erapa, i, per metat., s. f., capra.

crapicciu, per metatesi, s. m., ca-

pricciu, capriccio.

crapìstu, per metat., lo stesso di

capistru, capestro.

crapuzza, i, s. f., dim. di crapa,

capretta.

erasticeddu , ì, dim., di crastu

,

castratello.

crastu, i, per metat. invece di ca-

stru, i, fehe non è comune) s. ra.,

castrato.

cravaccari , vedi earvaccari , ca-

valcare.

cravakari, (Salap.) , vedi cavar-

cari.

cravuni, s.. m., carbone.
eresia, ii, s. f.» chiesa.

crialesìt, {'Ntra un) (Noto), in un
Kyrie Eleison , in men che non si

dica,

criatazza, i, &. f., pegg. di enata,

criaM, is s. m. , servo, fante,

creato. (Spagn. creado).

eridiri , v. trans., credere, sti-

mare. Pres^ crijti, cridi , criM^cri-

demu, criditi, cridinu. Pass, critti

,

eridisti, enUi; mttimUr cridhtivu,

crittirw, Part. pass, crittu, cridutn,

eriscenti (Salapar.), s. m., lievito.

erisciri, v. iotr.^ crescere^ venir

su. 11 Crisciri ad ura ed a puntu,

crescere rapidamente, con rigoglio

e pienezza di salute. \\ Grisciri ègni
jornu pi dui, crescer tanto che uà
giorno vale per due.

crisimari, v» tr., cresimare.

crìsHanazzu, i, s.m., pegg. di ari-

stianu.

eristianeddu, i, s. m., dim. di cH-
stianu, ometto che vale.

cristianu , i, s. m. , cristiano.
||

Più comunemente uomo. (Vedi vo-
lume I, pag. 152 , nota 2 5 e 365

,

nota 2). Il
Uomo scaltro, valente,

ardito, ed anche di ma^a.
erivu, i, a, s. m., staccio. (| Addi-

vintari comu un crivu d'occhiu, di-

venire così maltrattato da potersi

somigliare a un crivello pieno di

fori, e quindi bucherellato , rotto

ecc*

cròcchiula, i, s. f., conchiglia.

croccu, a, chi, s. m., uncino.

cro^za, i, s. f., gruccia.

crucchera, i, (Ali mena), specie dì

trabacca delle botteghe dei macel-

lai ove sono sospese le carni.

cruci, i, s. f. , croce. Il 'Ncrmi e

'nnuci, in croce, a foggia di croce.

cruna, contr. da curiina, s, f., co-

rona.

cucciddatu^ i, a^s. m., bo celiato.

crùsieri (Gastelt.), vedi curiwsu.

cu, prep., con.

cu, pron., vedi cui,

cuani (\fallel.), per cani, cane.

cuhha, i, Sv f., cisterna.

cu^^ehia, echi, s. f., coppia.

cucch'iàri, v. tr., far quegli atti

che fa la civetta nell* uccellare.

cucw^^za^ i, s. f., cocuzza, zucca.

cucinu, i, s. m., cugino, y In lin-

guaggio furbesco , demonio. Vedi

voU I, pag. 8,, nota' 3.

cuddari, v. intr., sparire 11 Imhoc-
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care una strada.
)l (Resuttano) Giun-

gere, arrivare.

ciiddàru, a, i, s. m., collare.

cufuni, /, a, s. m., focolaio.

cugnà, (Salap.), tronco da cu-
gnatu, cognato.

cngnintura, «, s. f., congiuntura,
occasione.

cui, pron., chi, colui il quale,
(sogg. e complem.).

culazzata, i, s.f., colpo di culatta.

culiddu,i, a, s. n)., àìm, dì culu,

cuUittina, s. f., ghigliottina.

culorva, ^, s. f., per metat. in-

vece di culovritty culohria, colubro.
cumanna . iniper. pres. del verbo

cumannari, comanda ! ordina
cumbitu, (Gastelt.), lo stesso che

cumpitu.

cumbusu (Caselt.), vedi cunfusu,
cummèniri, cunvèniri, cumminiri^

V, tr., convenire, tornar conto. Il

Spettare.

cwmw?ewf«Vw, a, (Acireale) , vedi
cummentu.

cummèrtiri, o cunvèrtiri , v. tr.

,

convertire.

cummentu, cummèntiru, cunventu,
t, a, s. m., convento.

cummigghiari , cummugghiari
,

cumbugliari , cummullari , cummi-
gliari, v. tr., coprire.

cummirsazioni, o cunvirsazioni
,

I, s. f., conversazione.
cummuditati , o cummiditati , i

,

s. f., comodità, commodo.
cnmmursioni, o cummirsioni, cun-

tnrsioni, s. f., convulsione.
cumpà\ tronco da cumpari,
cumpanaggiu, i, s. m., compana-

tico.

cumpari, s. m., compare.
cumpitu, cumbitu, part. pass, da

mmpiri, compire.
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cumplotu, cumprotu, cumprottu, i,

s. m., congiura.

cumpriari
,

(Acireale) , Io slesso

che prigari,

cumprimentu , i, s. m. , compli-
mento, dono, regalo.

cumprotu, vedi cumplottu,
cumuni , s. m. , cesso. H È agg.

nella parola Locu cesso.

cunmmiu , ii, s. m,, convegno ,

detto per lo più in cattivo senso.

cunfunniri, v. tr., confondere. Il

Cunfunnirisi , v. riti., confondersi,
non saper che si fare.

cunfusu cumbusu, agg., confuso.
cunigghia, i, s. f., coniglio femina,

coniglia.

cumgghiedda, i, s. f., dim. di cu-
nigghia,

cunigghiu, cunigliu, cunillu, i, a,

s. m., coniglio.

cunnùciri, v. tr., condurre. Pres.

Cunnùciu, cuìinucit cunnuci ; cunnu-
cemu , cunnwiti , cunnucinu

; pass.

cunnucivi, ii', fut. cunnucirrò -oggiii,

part. pass., cunnuciutu.
cunocchia, cunoccia , i, s. f. , co-

nocchia.
cun àccia , i

, (Noto) , vedi cunoc-

chia,

cunsiddirari, v. tr., considerare.
cunsigghiu, cunsigliu, cunsillu, s.

m., consiglio.

cunsulatu o cunsulu, pranzo fu-

nebre (Vedi voi. Ill,pag. 140, n. 1).

ciinsulu, ciinsuli , i, s. m. con-
sole.

11 Pranzo funebre,
cuntari, v. tr., contare , raccon-

tare, narrare.

cuntenti,3Lgg, m. e f., sing. e plur.,

contento. Si ha pure cuntentu per
contento.

cuntintizza, i, s. f., contentezza,
gaudio.



cuntissinedda, s. f., dim. dì cun-
tissina, che lo è di cuntissa , con-
tessi rj a.

cuntrariari , v. a., contrariare,
contraddire.

cuntu, s. m., racconto, fiaba, no-
vella.

Il
Cuntu 'un metti tempu, le

novelle non tengon conto del tem-
po, il tempo delle novelle passa
presto. 11 Conto.

cunturhalu (Vallel.), part. pass,

da cunturhari, conturbato.
cunuTtarij v. tr., confortare.

cunzari, o cunsari, v. tv. accon-
ciare, racconciare. H Cunzari scarpi,

rattoppare scarpe. 11 Cunzari lu lei-

tu, rifare il letto.

cuoddu (Noto , Cianciana ecc.)

,

Vedi coddu, collo.

cuprècchiu, cuperchiu, cuvenhìii
,

^^ s. m., coperchio.

curatulu, h s. m., castaido, fat-

tore.

curcari, curcuari, v. tr. , corica-

re, mettere a letto. H Ciircàrisi, rifl.,

andare a Ietto.

cHftwan (Vallelunga), vedi curcari.

curiusu, cruseri , crusieri , agg.
,

curioso, 11 Strano.

curnata, i, s. f., colpo dì eorna.

curpa, i, s. f., colpa.

curpiari, v. tr,, dar colpi.

currivu, s. m., rabbia, dispetto.

curuna, cruna, i,s. f., corona, dia-

dema reale.
II
Sagra curuna, titolo

col quale comunemente si chiama
il Re la dignità regia.

cuscinu, i, a s. m., cuscino, guan-
ciale.

cusiritati, per metatesi, invece

di curisitati, curiusitati, s. f
.

, cu-

riosità.

custfieri, (Vali elunga), Vedi custu-

reri,

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV.
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custureri, custfieri, s. m., sarto.

cusuzza, i, dim. di cosa , coset-
tina.

Il Cusuzza minuta, a proposito
di pane dicesi del pane piccolo.

cuteddu, cutieddu, i, a,s. m., col-

tello.^

cuticchia, cuticchiu,i,s. f., ù\m.
di cuti, pietra, ciottola, (Voce non
palermitana).

cuttuni, s. m., cotone. [1 Bam-
bagia.

cutugnu, ^, a, s. m., melacotogna.

Il Vivo dispiacere.

D

Da, prep., da. H Vale anche in :

« Chiddu si nni ij' da un paisi »

(nov. J, varianti e rise).

dammaggiu, i, s. m., danno (Fr.

dommage).
dappiia {Mìhzzo), vedi poi (comp.

da da pìia).

dari, v. tr., dare.
Il
Battere, per-

cuotere. 11 Dari r òriu 'n pagghiae
la spisa 'n dinari, Ietterai, vale

dare l'orzo in paglia, e il man-
giare in danaro; e fig. battere, pic-

chiare hen forte.

darre, vedi darreri.

darreri, darre, darrètu, darria,

avv., e prep., dietro.

ddà, avv., là.

ddahbanna, vedi addabbanna.
ddha, (Vallelunga), su via, orsù.

ddiddu, diddu, pron., vedi iddu,

'ddipèrdiri, vedi addipèrdiri,

ddisa, s. f., ampelodesmo.
ddocu, avv., costì, costà.

ddoppu, doppu, avv. e pr., dopo.

ddòrazia, comp. da Deo gratias,

saluto di chi giunge in un sito o

entra dopo aver bussato.

21
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ddu , pron. , aferesi di cMddu

,

quello.

ddui (Trapani), vedi dui.

detèrminu (Acireale) , vedi ter-

mini»

di, prep., di, da.

diana, i, s. f., decina.

dicuti. La frase a dicuti e dissi,

vale a tu per tu.

diddu (Acireale. Vallel.) per eu-

fon., invece di iddu.

dijigurtà, s. f., difficoltà. H Dub-
bio. 11

Quesito.

dinòcchiu, jinocchiu, ecc., a, «', s.

m., ginocchio,

dintra, intra, jintra, avv. e prep.,

dentro, entro, H Ddà dintra^ là en-

tro, e vale nell'altra stanza, nella

stanza appresso.

dipò\ dipoi, dappùa, avv., dopo,

poi.

diri, v. tr., dire, jj A dicuti e dissi»

vedi dienti.

dishòtu, o dispótu , s. m., voto
,

parere, giudizio.

dicapitari, v. tr., decapitare; ma
quasi sempre corre nella frase: di-

capitari di vita , di la testa, levar

di vita, giustiziare.

discursu, s. m., discorso, parlare,

ragionamento, affare,

dispirarisi, o dispràrisi, v. rifl.,

disperarsi. Pres., mi disperu, pass.

mi dispirai y fut. midispirirò -oggiu,

part. pass, dispiratu.

dispiratu o disprdtu, part. pass.

ddL dispirarisi, dìsperSito» \\ Senza un
quattrino, spiantato.

dispisari, v. tr., dispensare;, far

a meno, non curare più oltre.

dispràrisi, (S. Cataldo), vedi di-

spirarisi.

distirrari, cacciare dalla terra

nativa, esiliare. (Spag., desterrar.)

disubbidienti, o disurvienti, sdis-

ubbidienti, agg., disubbidiente.
disurvienti (Rocca-Vald.) vedi di-

subbidienti.

dittatu, i, s. m., dettato , consi-
glio, suggerimento.

ditturi, (Buccheri), vedi dutturi.

dogghia, i, s. f., doglia.

donna, i, s. f., donaa.
Ij Titolo che

si dà alle donne del volgo , supe-
riore a quello di za, zè, zia, come
donna Vanna, donna Giuseppa ecc.

11 Donni di fora, donne immagina-
rie, geni occulti, che vanno in certe
notti designate da uno o da un
altro personaggio, cui esse vogliono
beneficare, e lo pOrtan seco, e cori

luì conversano.
donu, i, a, s. m., dono. (Antica-

mente dunu),

dubbuluni, o duhbluni , a, s. m.,
moneta d'oro che vale due doble,
doblone.

dui, ddui, agg., due.
duluri, a, s. m., dolore, doglia.

dumànnita, o dumanna, dimanna,
i, s. f.j dimanda.

duminari , o duminiari , v. tr.

,

dominare.
duminiari j v. tr. , lo stesso che

duminari, dominare.
duminica, s. f., nome d'un giorno

della settimana, Domenica.
dunca, cong., dunque, adunque,
dunni o d' unni , avv., donde,

onde.
dutturi, ditturi, i, s. m., dottore,

medico.

Eccetra, s. m. , deretano, il se-

dere. Vedi voi. I, pag. 3iO, n. I.

erva o erba, s. f., erba.



essivi , V. intr., essere. Vedi ìa

Grammatica.
su, (Borgetto) vedi io.

Faccia i, s. f., faccia, viso 'n fac-

ci, rimpetto.

facctu (a) (Fìcarazzi) , rimpetto.

Vedi 'n facci.

fadali , faiidàli , farali , fadili

,

faudili, i, s. m., grembiale.

faddetta , i
,

(Kocca-Yald.) Vedi

fadedda.
fadedda , faredda , fadetta , fan-

detta, faudedda, i, s. f., gonnella.

faidda, i, s. f., favilla.

falarata , i , s. f.
,
grembialata ,

quanto ne cape in un grembiale.

fallanti, {[ntra un), mod. avv.

,

in un istante, lì li, in un fìat.

fallu, i, s. m., fallo, errore 11 Fàllu

per farlu, fàrilu» farlo, (verbo).

fàmula , i, s. f., famula , serva
,

fante.

famiari, (Vali elunga), v. tr. , ri-

scaldare il forno. Vedi camiari.

farda, fàuda, i, s. f., falda, pezza.

farfaddiari (Resuttano), v. intr.,

sfavillare, scintillare, risplendere.

faredda, i, vedi fadedda,

fari, v. tr., fare,
il Dire, parlare

11

Dimandare.
Il
Rispondere. 11 Sapere :

— Sai scriviri ? — No , nun cci la

fazzu (faccio, so)
|l Fari petri pani,

far l'impossibile. Pres. Fazzu, fai,

fa, facemu, facili, fannu. Pass. F^c^,

facistiy fici'^ ficìmu, facistivu, fkiru
o fkinu. Part. pass, fattu.

fàrincina, i, s. f., dim. di fàuda
(faida), gonnellina, vesticìna.

fastiddiarisi, v. rifl., infastidirsi,

querelarsi.
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fastùca, chi, s. f., pistacchio, pi-

siacium di Linn.

fata, i, s. f., fata.

fataciumi, s. f., fatagione.

fatta, fatiga, ti, s. f., fatica.

fattetta, i, s. f., azione inganne-
vole. 11 GolTeria. || Atto, movimento
qualunque. -

fattihuli, agg., che si fa, che può
farsi. 11 Fattibuli di casa, che accu-
disce con premura e diligenza alle

cose domestiche.

fatu, iy s. m., fata maschio
[j In-

dovino.

fàuda, i, s. f., falda.

favàra, i, s. f., lo scaturir del-

l' acqua.

fazzumì, fazzuni, i, s. m., plur.,

fattezze.

fazzulettu, i, a, s. m., fazzoletto
da viso , da naso , da spalle o da
testa per donne.

fedda, i, s. f., fetta.

fègu, feghi, (Pai. Adr.), lo stesso

che feu.

ferra, i, s. f., ferula.

ferru, s. m., ferro. 11 Tèniri ferru,

esser forte mantenitore di segreti.

fètiri, V. intr., puzzare, mandar
fetore. Pres. fetu, pass, fitivi , fut.

fitirrò; part. pass, fitutu.

fetu, s. m., puzza.

feu, fegu, feuru , feudu, i, s. m.,

feudo.

fez2a, s. f., feccia.

ficatu, i, s. m., fegato.

ficazzana, i, s.f., fico primaticcia.

ficÀli (Pai.), vedi fucili,

ficudinnia, a, s. f., fico d' india,

ficus opuntia di Linn.

fidàrisi, Y. rifl., fidarsi, aver for-

za, abilità, coraggio.

fidduzza, i, s. f., dim, di fedda .

fettina.
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fidizia, li, s. f., fedeltà, e si dice

per lo più di credito che si abbia

a certe persone in fatto di nego-
zìi, di quella fedeltà che si de-

sidera nelle persone di servizio.

figghia, s. f., figlia.
l(
Ragazza.

figghiareddu (Etna), s. m. , dim.
dì figghiu, figlioletto.

figghiari ,
pgliari

, fillari , v. tr.

e intr., figliare, sgravare.

n^y^Masca ^
sci, (Noto), vedi fig-

ghiastra.

figghiastra, fighiasca, figliastra, fiU

lastra, i, s. f., figliastra.

figghiu , figlili , fillu , * , s. m.

,

figlio.

figghiiilinu , a, i, s. m. , dim. di

figghiolu, che io è di figghiu, ger-

me rimesso dal fusto vecchio ; e

per similitudine , i piccoli bulbi

nati fra il bulbo grande.

figlili, i, (Vallelunga, Cianciana)
s. m., V. figghiu.

fil'iarif Y. intr., aliare, e si dice

dèi éóftigll quando si va a farne

caccia, e se ne intravede saltare

qualcuno. H Involare.

filici, agg. d' ambi i generi e di

ambi i numeri, felice,

fiUnia, il, s. f., ragnatela.

fillu, (Geraci, Alimena) , vedi

figghiu.

fimmina, ?', s. f., donna, femina.

li Comun. vale donna di servizio ,

fante.

fina, sina, avv.,sino, fino, infino.

fincirisì, V. rifl., fingersi. Pres. mi
finciu; pass, mi fincivi ; part. pass.

fi^nciutu, e qualche volta fintu.

finirali, (Castelt). , io stesso che

funirali.

finiri, v. tr. e intr., finire.
Il Ces-

sare.
Il
Terminare , dar termine. H

Morire. 11 Uccidere. Pres. finisciu ;

pass, finivi; fut. finirò -oggiu, par-
tic, pass, finutu.

finistruni, a, i , s. m. , balcone,
verone.

finta, s. f. , lo stesso che fintiz-

za. li
Fari finta, fingere, dar a ve-

dere.

fintkza, s. U fìnta, finzione,

finuta, s. f., fine, termine , ces-

sazione.

firrettu, i, s. m. , dim. di ferru,

forcina colla quale le donne si fer-

mano i capelli,

firriari, o furriari, v. tr., gifafe,

visitare.

firrizzu, i, s. m., sgabello. H Li--

vari vanchi e mettiri firrizzi , fìg.

darsi tutta premura di accogliere.

firriolu, i, s. m. ferrai uolo.

fiscari (Castelt., Salap.), vedi fri-

scari.

fiscina (Trapani) vedi friscina.

fitta, ^, s. f., dolore. Il
Aviri li

fitti di Giulia, fig. stare in solleci-

tudine, inquieto,

fitusu , agg. , che puzza, puzzo-
2;olente.

Focu, chi, fòcura, s. ra., fuoco. Do-

lore cocentissimo anche morale. Il

Focu granni, grande sventura 11 Ga-

saldiavolo II
Armeggio ecc.

fogghiu, i, s. m., foglio.

fora, avv. e prep., fuori. |f Ec-

cetto.

forchi. forchi, cong., fuorché,

eccettochè.

fòrfida, i, s. f., forbici. 1| Forfici

fóru, ecc., forbici lì. Vedi voi. JV,

n. CCLVJr.
forma {'n), mod. avv., tosto, ap-

pena, subito.

forti, agg. e avv., forte, forte-

mente, il
Lu forti ehi\ appena che

,

sì tosto che^



forzuj (senza plur.) , s. m. , per

forza, potenza.

frama, i, s. f., cattiva fama,
li Ca-

lunnia.

fràdiciu, agg., fradicio, fracido.

frantugliedda (Vallefunga), vedi

riiagghìedda.

frati, s. m., fratello.

frazzata, i, s. f
. , schiavina, co-

perta da letto. (Spagn. frazada).

frazzatedda, i, s. f., dim. di fraz-
zata, piccola sctiiavina.

frevi, s. f., febbre.

fricari, v. tr,., rovinare.

friscalettu, o fiscalettu , ^, s. m. »

zufolo.

friscaloru (Cianciana) , vedi fri-

scalettu.

friscari, fiscari, v. intr., fischiare.

\riscina, o fiscina, s. f., fiocina.

friscu, s. 01., fischio. Fresco.

fròcia, ^, s. f., frittura di uova
impastate con cacio e pane grat-

tuggiato.
I!
Fari 'na frocia, fig. fare

una minchioneria, un errore, uno
sproposito, uno sbaglio.

frùciu, i, sgorgo^ più comune è

1
' accresc. frucium,

frùsciu (Borgetto), vedi frùciu.

fucaledda, i, s. f., dim. di fucata

piccolo fuoco da riscaldarsi.

fucili, ficili, i, s. m,, fucile.

fucularu, i, cufularu , a, s. m.,

focolare. 11 Fari fumlara , unirsi e

sparlare, criticare, ecc.

fujiri, v. intr., fuggire. Il
Tr., cau-

sare, fuggire.

fujirizzu, i, (Alimena) , vedi fu-

jutu, fuga.

fujutu, s. m., fuga.

fumu, s. ra., fumo.
fùncia, i, s. f., fungo H Fìg., bron-

cio. 11 Aviri la funcia^ essere imbron-
ciato.
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funirali, finirali, i, a, s. m,, fu-

nerale.

fùnnacu, chi, s. m., fondaco.

funnàri, v. tr., affondare, calare

a fondo, sprofondare.

funnu , s. m. , fondo.
1|

(Salapa-

ruta) agg., profondo.
furaggiarisilla, v. rifl., scapparse-

ne, fuggir via, ecc.

furasteri, s. e agg., forestiere.

furchittata , burcittata, brucchit-

tata, i, s. f., quantità di vivanda
presa con la forchetta.

furma, i, s. f., forma da scarpe

furmagista (Trapani), s. m. far-

macista.

furmatu, part. pass, da furmari^
formato. 11 Agg., preciso.

fumaria, ii (Marsala), s. f., bot-

tega di pane che ha forno.

furnicia (Polizzi)
, firnicia, cura,

sollecitudine penosa.

furriari (Mangano, Polizzi) vedi

firriari.

furtura, s. f., tempesta. H Burra-

sca. 11 Bufera.

furzusu, agg. di persona che sia

abbastanza vi «morosa ed abbia forza.

Gabbu , s. m.
,

gabbo. Il Fàrisi

gabbu, maravigliarsi.

gaddittu, i, s. m., dim. di gaddii,

galletto.

gadduzzu, i, dim. dì gaddu, gal-

letto.

gaggia, i, s. f., gabbia.

galHnacciu, i, s. m., tacchino (co-

munemente gaddu d'Innia).

galluni, i, a, s. m., largo nastro,

gallone.

galòfarUf garòfalu, jalòfìru, i, s,

m., garofano.

2i*
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gmnma, jamma, i, s. f., gamba.
gammuni, a, s. accr. di gamma,

gambone.
ganrjìilarUy ^angularu , ì, s. m.

,

mento.
gargia, i, s. f., gola.

gàrg'iari, v. tr., adocchiare, e si

dice dal movimento che si fa col

collo e con la gola {gargi).

garzimi, i, s. ra.
,
garzone, il Nel

contado è quel!' uomo che per me-
stiere mena le bestie da soina , o

è addetto al governo di esse, o è

tenuto dai proprietari per simili

servigi. Traina, Nuovo vocah. sicil.

itaL

gastima, jastima, ì, s. f., impre-

cazione.

gatta, jatta, i, s. f., gatta.

gattigghiu, i, s. rn., solletico.

gàutu, invece di àutu.

gèbbia, ti, s. f., vivaio.

Geh ! esclamazione, per Gesù.

genti, aggeliti, i, s. f., gente.

gghiommaru, agghiommaru, i, a,

s. m., gomitolo.

ghissu, (Gasteit ), vedi jissu.

ghistra, o gistra, i, s. f., cesta.

ghiustu per giustu, giusto.

9mca(Marsala), lo stesso che cìa-

ca, ciottolo.

giàrnu, o giàlinu, agg., giallo.

giarra, i, s. f. , pubblico serba-

toio d' acqua che poi si distribuisce

per doccionati alle case,
li
Grande

vaso di terra cotta che serve per
conservarvi olio od altro.

giarrotta,iy s. f., dim. di giarra,

giganti^ gieganti, giaanti, g'ianti,

)iahanti, giajanti, i, s. m., gigante.

gigghiu , i, a, s. m. , ciglio, il Gi-

glio.

ginìsi, i, s. ra., carbone minuto,
carbonigia.

gisterna, vedi cisterna.

gistra, ghistra, s. f., cesta.

gistruni, a, s. m., accr. di gistra,

cestone.

giugnettu, s. m., luglio.

giughim (Cast.), vedi giitvini,

giummàra, i, s. f., cefas^lione.

giummu, a, i, s. m. , fiocco, il

Nappa del berretto.

giunta, i, s. f., giunta, riunione,

il
Consulto medico.
Giuvanni [san), detto per anto-

nomasia del comparatico. ( Vedi
voi. 1, pag. 73).

giuvini, giaghini, i, s. m., giova-

ne.
Il
Garzimi.

Giuvannuzza, s. f,, dim. di Gìu-
Vanna. \\ In Capaci si dà questo no-

me alla volpe.

gna, vedi gaura, gnora.
gnirnó, gniirnó, avv. gnornò, si-

gnor no, no.

gnoccula, i, s. f., gnocchi (Badisi

però che i gnocchi toscani non so-

no precisamente i gnòcculi sici-

liani).

gnu, tronco da gnuri, gnore, si-

gnore.

gnura, gna, fognato da signura,

gnora, signora; titolo che in molti
paesi si dà alle femmine del basso
Yolgo invece del titolo di donna

,

usato in Palermo [donna Vanna,
donna Cicca).

\\ In Palermo e in altri

luoghi è titolo delle mogli dei coc-
chieri.

gnuri, ?', fognato da sigmiri,gx\ov{\

signore.
|l
È titolo de' cocchieri,

li

Si dà in alcuni paesi (non mai in

Palermo) al padre gnuri pà.
g nursi, avv. gnorsi, sì (comp. da

gnore, signore, e si).

gora (Vallelunga, Caltaniss.) per
protesi, invece di ora, adesso.
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gottu, i, s. m., bicchiere.

gracciàri (Cianciana) , lo stesso

che arrauari, raschiare.

gradigghia, i, s. f., craticola.

granciciini, (a) m. avv., carponi,

granfa, i, s, f., granfia, zanna.
granili, agg.,, granfie.

grannuzzii, dim. di gramiì, gran-

detto.

granii, o giiranu, a, s. m.
,

gra-

no , sorta di moneta antica equi-

valente a due cent, di lira.
l|

Da-
naro, quattrini.

gràpirì, o jàpiri, v. tr., aprire.

grasta, i, s. f., vaso da fiori. (Boc-

caccio : Qual esso fu lo malo cri-

stiano — Che mi furò la grastai)

grattula, i, s. f., dattero.

gravila, i, agg. fem., gravida, y

Gravita grossa, negli ultimi mesi

di gravidanza.

gregna, o grigna, ?, s. f., cresta.

grèviu, agg., sciapito, insipido.

griciu, agg., grigio.

griddiuni, a, (Polìzzi) s. m., forte

grido.

griddu, i, s. m., grillo, y 'Un mi
sentinu, o 'un mi vidimi mancu li

gridai, non mi sente, o non mi vede
nessuno (neppure i grilli).

^n^??a (Cammarata), vedi gregna,

grittu, drittu, agg. e avv., dritto,

diritto.

grupjm, a, i, s. m., nodo, gruppo

Il
Gruppu di chiantu, interna do-

glia che vorrebbe prorompere in

pianto.

giiaddu (Vallelunga), vedi gaddu,
gallo.

guadiri, (Palermo), lo stesso che
godiri, godere,

guagghiardizza, o guallardizza
,

s. f., gagliardia.
ij
Prestezza.

gualiri, (Paler.)v.tr., guarire. Pres.

gualìsciu', pass, gualivi; fut. gualiró

oggiu; part. pass, gualutu.

gualutu (Palermo) pari. pass, da
gualiri, guarito.

guallardizza (A li mena), s. f., ve-

d i g uagg hiardizza.

guardaspaddi, ^, s. m., guardin-
fante.

guariri (Palermo), v. tr., godere
(e non guarire, che il volgo di Pa-
lermo dice gualìri). Pres. guarisciu;

pass, guarivi; fut. guarirrò -oggiu;

part. pass, guariitu.

guastedda, s. f., focaccia.

guastidduni ^ a, s, ra. , accr. di

guastedda, grossa pagnotta rotonda.
gugghiata, s. f., gugliata. (Vedi

Pico LuRi or Yassà'so, Modi dì dire

prov. e molti pop, n. 6S5).

gudirì, V. tr., godere, v. guadiri.

guìsina, i, s. f., biacco.

gulera, ^^ s. f., collana (che sta

attorno alla gola).

/iùuan (Montevago e Vallelunga),

vedi jiniari,

hjàuru (Vallelungaj, vedi ciàuru.

hjocca (Oastelt.), Ìo slesso di cioc-

ca, chioccia.

hisca , s^M (Pai. Adr.), lo stesso

che cisca, secchio, moltra.

r (Resultano e Cianciana) , ve-

di io,

io, i' , li, iu, eu, io, jò jeu, jè, ia,

pron., io.

ia (Cianciana), vedi io.

iddu, ddiddu, pron., egli.

illichi-Ulichi, modo avv., subito^

tosto (Lat. illieo).
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inghiri (Caslelt.), vedi jinchiri.

mtra(Vallelanga), lo stesso jin-

tra, dintra, dentro.

isca, s. f., esca.

ivi , interjez. , ahimè ! pover a

me!
ivinni ! (Salap.), vedi ivi.

Jachinu, s. ni., Gioacchino.

jaddinaru, i, a (Eri-ce , Milazzo
,

Messina) per gaddinaru, gallinaio,

venditor di galline,
li
Pollaio.

jadduzzu (Noto) , lo stesso che

gadduzzu, galletto.

jammaredda (Erice), dim. di jam-
ma, o gamma, gambina.

jancu (Mangano)^ vedi biancu.

jard'iàri, (Erice), v. tr., bruciare,

cuocere, mettere al fuoco, info-

care.

jastima (Noto), vedi gastima.
^

jataganni (Trapani), s. m., scia-

bola turca.

jatta, i (Erice), vedi gatta.

jè (Vallelunga), io.

jènnaru, jènniru, s. m., genero.

jènniru (Cast.) , v. jènnaru , ge-

nero.

leu (Salap., Ceraci), v. io.

jesu, esu, agg., leggiero. H Jesu,

jesu, lieve lieve, pian pianino, a-

dagino.
jiccariy lo stesso che jittari,

jiditu, jitUy a, s. nf)., dito.

jimenta ,
jumenta , i, s. f

. ,
giu-

menta.
jimintedda , i, dim. di jimenta ,

s. f., giumentina, piccola giumenta.

jimmu, i, s. m., gobba,
il
Aggiu-

stavi lu jimmity bastonare forte-

mente.

jimmirutu (Castel!.), vedi jimmu-
rutu.

j{mmurutu,jimmirutu,3i^g.,gohho.

jinchiri, j ingiri, inghiri^ dìnchirif

v. Ir., riempire.

jingirì (Noto) vedi jnchiri, riem-

pire.

jiniari o iniarij hiniari, ciniari^

V. Intr., nitrire (Per onomatopea
questo verbo imita il nitrire del

cavallo), vedi voi. I, pag. 311, n. 1.

jinocchiu (Mangano) , vedi dinoc-

cJiuL

jippuni, a, i, s. m., farsetto.

jiri, v. iatrans., andare, ire. il

Andare del corpo , evacuare. Ind.

pres. Vaju, vai, va, jamu, jiti, van-
nu. Imperi', java o jia, javi ,java ,

jia ;
jàvamu o fiamu

, jàvavu o

jiavu, jàvanu o jianu. Pass, jìvi ,
ji-

sti, iju, jamu o jemu o jemmu, jisti-

vu, jeru. Part. pass. jutu.

jiterna, cisterna, gisterna, i, s. f.,

cisterna.

/i']te<it^it (Buccheri, Vali.,) dim. di

jitu, vedi j'iditu.

jittari jiccari , v. trans., get-

tare. Pres. jeMu, jetli , jetta , jìtta-

mu, jittati, jèttanu, Pass, jittai, it-

tasti, jittau ecc. Part. pass, jittatu.

jitu, a (Noto), vedi jiditu, dito.

jocu, chi, jòcura, s. m,, giuoco.

jornu, a, i, s. m., giorno^.

jucari, V. intr., giocare, trastul-

larsi. Pres. jocu, jochi , joca
; jMca-

mu, jucati, jòcanu. Pass, jucaì , ju-

casti, jucau ecc. Part. pass, jucatu,

jumenta, vedi jimenta.

jùnciri, V. tr. e intr. , giungere ,

arrivare, pervenire. H Unire.

junta, i, s. f., giunta;, aggiunta.

Misura che è quanto cape nel con-
cavo d' ambe le mani unite.

jurnata, s. f., giornata.
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jusu, avv., gìuso, abbasso.

jutii, part. pasSi da jiri, andato.

Il
Malu jutu, malandato.

Lacchè, s. m., lacchè.

lagnusu, agg., infingardo, fan-

nullone.

laidu, làdiu, iàriu , làliu , agg.

,

laido, brutto.

làliu (Buccheri), vedi laidu,

lamanna, ì, s. f. , scardiccione ,

cardm vulgaris di Linn.

lampa, i, s. f., lampada.
lamperi, s. m., lampadare.
lampu, i, s. m., lampo, baleno.

lapa, i, per protesi, s. f., ape.

làrima, lagrima, larma, t, s. f.

,

lacrima.

larma, i, (Palermo), lacrima.

làsima y s. f., per protesi, asma
(voce non comune a tutta la Si-

cilia).

lassarla, i, s. f., cavolo selvatico,

erysimum barbarea di Linn.

lassari, v. tr. , lasciare, conse-

gnare, abbandonare^ affidare.

làstima, i, s. f., noia, fastidio,

seccatura, briga ecc. (Spag. la-

stima),

latinu, nella frase Dari latinu o

dari lu latinu a cavaddu, vale dar

in mano il modo di sapersi gover-

nare.

latU) agg., largo.

lavaggiu , i, s. m. , umido, ba-
gnato. Jn tutta Sicilia vagnatu.

lavanca, chi, s. f., dirupo.

lavannara^ lavannera, i, s. f., la-

va ndaja.
lavannera, (Castelt.) vedi lavan-

iiara, lavandaja.

Idvnri, Id'Duru, i, a, $, m., biada.

PiTRÈ. — Fiabe i Novelle, Voi. IV,

lavina (a), m. avv., à Sgorgo , a

torrente.

lavórniat ii, s. f., sorta d'uccello

di rapina ben grosso, detto da Lin-
neo Falcò acruginosus,

\\ Fig. spro-
posito, grande sciocchezza.

lazzolu, i, a, s. ni., lacciilolo.

lazzu, i, s. m., laccio.

lebbra, i, s. m.. lepre.

leggiri, v. tr., leggere. H Senza srt-

piri leggiri e smviri, per non sa-

per leggere e scrivere, senz' altro.

lèggiu, agg., leggiero,
fj
Avv., leg-

giermente.

leiri, leggiri, v. tr., leggere.

Pres. leju; pass. Ujì)i', fut. Ujré -og-

giu; part. pass, lijutu.

lenza, i, s. f., lenza da pescare.

Il
Mìttirisi a lenza, mettersi pronto.

Vedi voi. J, pag. 37!, nota 2.

lesu, agg., attillato.

letta, nella frase dzrinni 'na letta,

dirne una fìtta.

lettu, i, Uttira, s. m., letto.

libbràri (Mangano), v. libbirari,

libbirari, lìbirari, libràri, v. tr.,

liberare.

libbru, a, i, s. rn., libro.

licchitati (Erìce), s. f. , ghiottor-

nia, gola.

liffì,ari (Acireale) , v. tr. , carez-
zare.

lignaloru, i, a, s. m., legnaiuolo.

lignamàru, i, a (Polizzi), s. m.,
fai legname.

lijama, i, s. f., ritortola.

limoni, limitu, i, s. m., limite.

limpiari (Cast.), v. tr. far lim-

pido netto, pulito; forbire.

linazza, s. f., linaccla.

lingmari, v. int., lingueggiare.

linnina, tinnirà, ì, s. f*, [indine.

linninazza, i, s. f., pegg. di Un-
nina.
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linnineddu, i, s. m., dim. dì Un-
nina, lendine.

linnira (Eri ce), vedi Unnina.
Uppu, i, s. rn., muschio.
litticeddu, % s. m., dim. di lettu,

lettino.

livantinu, agg. di persona che
faciimente monta in ira, ed è in-

docile di consigli e di ammoni-
zioni.

livari, luvari, v. tr., levare, to-

gliere, portar via.

Uziunariu , agg. di persona che
faccia ie cose per secondi fini.

llianarisi, vedi allianarìsi,

lluminari, idiot.
, per numinari.

loccu, agg., sciocco, scemo, al-

locco.

locu, chiy locùra, s. m., luogo H

A locu allocu , invece, in luogo,
in cambio.

lucirtuni, i, a, s. m., accr. di In-

certa,
Il
Jiri V occhi comu un lucir-

tuni , andar gli occhi di qua e

di là.

lumia, li, s. f., lomia.

luminari, idiotismo, per numi-
nari.

lumiuni, a, s. m., limone.
Il Me-

taf., minchione, sciocco.

lurdia, ii , s. f. , lordura , spor-

chezza.

lustru, s. m., lume, luce.

lustrura, i, s. f., luce, lustro.

luvàrij (Rocca-Vald., Noto) vedi

Hvari»

M

Ma (Vallelunga), agg. masch. e

femm., mio, mia.

Mà\ s. f., tronco da matìi, ma-
dre.

màa, i, s. f., maga.
maàra, i, s. f., strega, maliarda.
macàri

, avv. e cong. , magari

,

pure, anche.
macchiavellii, s. f. plur., moine

,

fìnte carezze, false cerimonie. Ecco
il nome del celebre Segretario fio-

rentino sceso fino al popolo sici-

liano per dar luogo a un nome di

poco buon significato!

macchiuni, a, s. m., accr. di mac-
chia, macchione.

maccia (Noto), vedi macchia.
macchia , maccia , i , s. f. , mac-

chia.

machiniari, v. tr., macchinare.
maga, màa, s. f., maga.
magarla, maaria, majaria, s. f.,

atto, fatto, opera da maliarde, stre-

gonerìa, fattucchieria.

magasenu, maasenu, magazè, ma-
gazzenu, majasenu, ì, a, s. m., ma-
gazzino.

magazè, (Cast.), vedi magasenu.
magazzenu (Caitaniss.), vedi ma-

gasenu.

magghia, i, s. f., maglia.

maghijari (Casteit.) v. intr., mia-
golare.

magisteriu, ii, s. m., faccenda in-

trigata , curiosa ed anche miste-

riosa.

magnu, agg., grande, bello, splen-

dido, magnifico.

magu, ghi, s. m., mago.
mai, avv., no. H Giammai.
m jorca , s. f

. , sorta di grano
gentile, si ligi ne. 11 VuUrinni eentu

cu 'na majorca , voler ragione ad

ogni modo , voler soddisfazione
,

riparazione ; fare dire spacco-

nate.

majurana, s. f. , maggiorana,
jl

Preso anche come nome di donna,



màlacunniitta, a, s. m., uomo di

cattiva condotta, sbarazzino.

malantrinu^i, s. m,, malandrino.
malateddu, clitn. di malatu , un

po' malato, malatuccio.

malatu, agg., ammalato. Il
Malatu

'nfirmu, gravemente ammalato. H

l^alatii honu [bonu avv., bene), mol-
to malato.

i|
Malatu e honu, malato

com' è, com' era.

mali-suttili, mal sottile, lento ed
occulto malore.

maliziusuni, accr. di maliziusUy
malizioso.

mamma, i, s. f., mamma, madre.

11 Mamma-draga o draa , o traja
,

mammadraga.
manacciata , «, s. f. , colpo di

mano.
manciaciumi, manciasciumi, s. f.,

prurito.

manciari, v. tr. e intr., mangia-
re US. m., il mangiare, ii In senso
furbesco o metaforico, prendere
carnale diletto dell' amore, li Man-
ciari primuni, fig., brontolare, bo-
fonchiare.

manciarkzi, s, m. pìur., cose da
mangiare, mangiarecce.
manciasciumì

,
(Acireale) , vedi

manciaciumi.
manciatàriu , agg., che mangia

molto, pacchione^ ghiottone.

manciat'iari (Horgetto) v. tr., fre-

quentativo e peggiorativo di man-
ciari, mangiucchiare.

mancu, avv., oìanco, neppure.
man'iarì, v. tr., maneggiare.
ìnanigordu, manicordu, e corrot-

tamente manu-lordi , s. m. , mani-
goldo, carnefice.

manna, i, s. f., raianna.
Il Mani-

polo di fieno.

mànnara.mànnira, i, s.f, mandra.
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mantaciari, v. intr., andar come
mantice,

t!
Soffiare , far gonfiare.

maniigghia, i, s. f,, mantiglia.

manu, s. f. sing. e plur., mano,
mani.

manuzza, i, s. f., dim. di manu,
manina,
manzijornu (Mangano) vedi men-

zijornu , mezzot^iorno.

manzinò (Cast.), vedi masinnò.
maravigghia, maraviglia , mara-

villa, iy s. f., maraviglia.

maravilla (Geraci e Alimena) ve-

di maravigghia,
marina, i, s. f., marina.

maritàrisi, v. tr. rifl., maritarsi,

ammogliarsi, detto tanto dell' uo-

mo, quanto della donna.
màrmuru, màrmiru, marmu, i, a,

s. m., marmo.
marpiimi, o marfiuni, s. m., mas-

cagno, trafurello.

mariuliggiu, i, s. m., mariuoleria.

marusu, i, s. m., fiotto di mare,
maroso.
marzapaneddu, ^, a, s. m., dim.

di marzapani, scatolino.

mascafiari , v. tr. ^ imbrattare,
anupgrare, macchiare in nero.

mascidda, i, s. f., mascella, guan-
cia, gota.

masculiddu, i, dira, di mdsculu

,

maschietto.

màsculuj, s m., e agg., maschio.

Il
Mortaretto da sparo. Il Salari comu

un tappu di masoulu, saltare come
tappo di mortaretto, cioè saitar su,

scattare come molla.

masinnò, vasinnò, manmiò, avv.,

altrimenti.

massariotii, i, s. m., padrone, te-

nitore di masseria.

massenti, i, s. m. , massa ^ muc-
chi o.
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màstica, s. t, queir atto dei ma-
landrini di parlar masticando le

parole, cioè pronunziandole ada-

gio, vibrate, e con mutria.

masticusu , agg. di persona che

abbia la màstica,

mastra, o maistra, «, s. f., mae^
stra, detto per lo più alle sarte da

cui le ragazze vanno a cucire, o

a quelle donne del popolò che ri-

cevono bambine, le trattengono

molte ore del giorno insegnando
loro le preghiere, e, alle più gran-

dette, la calza.

mastriscu, agg., da maestro,.

mastru, i, s. m„ maestr^o , detto

per lo più d' un manovale. Il Mae-
stro di scuola, (1 MasUu d'acqua,
fontaniere.

matarazzinu, h a, s. m., dim. di

matarazzu, materassino,

matarazzu, t, a, s. m., materas-

so.
Il
Sbattiri Umatarazza, sprimac-

ciar le materasse.

matarazzaru , « , a , s. f., mate-

rassa io, cucitore di materasse.

matina , s, f., mattina, maitti-

natà.

matrasca (Noto), vedi matrastra,

matrastra, o parrMstra, matrasca,

s. f., madrigna,
mairi, s. f., madre. Il Beéda ma-

tri, Maria santissima, Maria. H Ma-
tri FuUppa, furbo, na arinolo.

mMtrici, s. t, cattedrale, duomo.
màu, i, s. m., v. Magu.
Maumettumilia (Trapani), giura-

mento esclamalorio de' Turchi.

mazmcani, i, a, s. m., sasso.

mazzarucchiari, v. tr., batter for-

te e ripetutamente colla mazza.
maggiari, v. tr., battere.

mazzv^, i (Mangano) , a , s. in.

,

mazzo.

'mharari (Castelt.) , v#di 'tripa-

rari.

'mhiernu (Castelt.), Io stesso che
'nfernu»

^mbignari (Castelt.) , vedi 'mpi-

gnari.

'mhilari (Castelt.) vedi 'nfilari,,

mhràculu (Borgetto) vedi mira-

ciilu,

'mhriacari, vedi 'mmriacari,

'mhrigghiari, v. tr., imbrigliare.

'mhristari (Castelt.), vedi 'mpri-

starL

me, ma , meu , mieu , mio , agg,

mio.
mècciu, i, s. m., Incignolo.

meffl ,
(Termini) , cioè , voglio

dire.

megghiu, megliu, mellu , miellu

,

agg., meglio.

meli, s. m„ miele.

mènnula , i, s, f. , mandorla. Il

Scacciavi la mèmula, furbescamente
strizzar 1' occhio.

mèntiri, o mintìri, vedi mèttiri,

Pres. mentu, pass, mintivi, mintii ,

misi, part. pass, mintatu.

mentri o mentii dLW,, mentre, nel

mentre, frattanto. 1| ^Na mentri, 'n-

tramenti, stranienti, nel mentre.
menu, avv., meno.
menzijornu, mezzjornu , manzi-

jornu, s. m., mezzogiorno.
menzu, mezzu, i, s. m., mezzo.
meri (Salap.), vedi *mmersu.

merìcilu, i (Geraci) , s. ra. , ore-

fice li (Sic. orifici, arginteri).

meritu, i, s. m., merito, li
Uri o

mali menti ,
peggiorar di condi-

zione, scadere dai primi li vo be-

nessere.

mettiri, mèntiri, méttri ecc. v. tr.

mettere, posare, adagiare. Il Prìnci

piar©, cpminciair^^ dar opperà. |\res
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mettu, pass, misi, part. pass, misu,

mittutu.
Il Metti pi mia , o a mia

,

vedi voi. I, pag. 370, nota 4.

w^i^n (Valleltinga, Polizzi) contr.

da mettiri, mettere.

miatu, agg., beato.

micciusu, agg., cisposo.

miciàciu, s. m., fame.
midaglia, 'mràglia, i, s. f. , me-

daglia.

midemma, mmidemma, videmma,
mmidè, mmirè, vide, avv., medesi-
mamente, del pari (non usato in

Palermo).

mìellu (Ali mena e Ceraci) , lo

stesso che megghiu, meglio.

mieu (Capaci), vedi me.
migghiuliddu, agg., dim. di meg-

ghiu, un po' meglio.

mignanu, i, a, s. m., testo bislun-

go (» a più facce da piantarvi prez-

zemolo, basilico, menta, ruta al-

tro per uso di famiglia.

millàfii, s. plur. (manca ilsing.),

moine.
milli, plur. milia, mila, agg. nu-

mer.. mille.

millicalli
, (^4 millicallì ecc) lo

stesso che a muddicalli , m. avv.

di Geraci e altri comuni, a molli-

che, a pezzi, a frantumi.

minchiuni, minghiuni, agg., min-
eh ione.

minghiuni (Mangano, Marsala,
Trapani), vedi minchiuni,
minhcòrdiu, ii, s. m., discordia.

minisprezzu, «', s. m., disprezzo.

minnitta, i, s. f.^ vendetta.
Il
Fari

mala minnitta J?ive strazio, scempio.
minna, i, s. f.j mamma , mam-

mella, poppa. 11 Bari minna, dar da
poppare, allattare.

minhalòra, i, s. f., poppatoio.
minnicàri$i, v. rifl., vendicarsi.

minnuzxa, i, dim. di minna,
mamma, poppa.

mintìri, voce troppo umile, vedi

met Uri.

minzanu, agg., vedi miz^anu.
mio, plur, mei, (e come in qual-

che parlata mia], agg., mio.

miraculu, mràculu, 'mhrdculu, i,

s. m., miracolo.

miscMnazzu, pegg. di mischinu,
poveraccio.

mischinu, agg., poveretto.

missa, ^, s. f., messa.

missaggeri, i, s. m., messo, mes-
saggiere, ambasciadore.

missèri, i, s. e agg., minchione.
Spesso poi. si dice misseri e min-
chiuni, e vale anche minchione.

wircanti,i, s. m., mercante, mer-
catante.

mircantolu , i, a, s. m. , dim. di

mircanti, piccolo mercante.
mircatu, agg., a buon mercato.
mire vedi midemma.
mirrinu, agg., merlino, nero.

miu, agg., mio, vedi me.
mi2zanu, minzanu, agg., mezza-

no, medio.

'mmanu, comp. da in manu , in

mano, tra mano, nelle mani.
'mmarazzeddi, s. m., pi., di 'm-

marazzu (imbarazzo), panui, roba
per lo più non nuova.
'mmarazzu, i, s. m., imbarazzo.

Il
'mmarazzi, roba, oggetti.

'mmarsamari, 'mharsamari, v.tr.,

imbalsamare.
'mmasciatiiri, i, a, s, m., amba-

sciatoro.

mmattana, s. f., mattana, y Dan
mmattana, importunare, dar briga;

tribolare.

'mmenzu, 'mmezzu, comp. da in
menz-u, in mezzo.
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'mmernu, 'nvernu, 'mhernu, s. m.,

inverno.

Mwen(Vallelunga) vedi 'mmersu.
mmersu, 'nversu , mmeri , meri

,

avv., e pr., verso, inverso.

mmide' ( Vailelunga) , vedi mi-

demma.
'mmìdia ^nvidia, s. f., invidia.

'mmidiusu, agg., invidioso.

mmiUittusu, ago-, pieno di nìoine.

^mminazza , (Palermo) , s. f.
,

pegg. di 'mmiria.

mmiscàri, v. Ir., immischiare.
11

'mmiscàrisi , v. rifl., immischiarsi,

ingerirsi.

mmèstiri, v. intr., investire, dare

in...., urtare.

'mmitu, i, s. m., invito.

'mmnacari, vedi 'mbriacari.

'mmrogli (Vailelunga) s. m. plur.,

imbrogli , detto per roba , abiti

,

vesti.

'mmucca, composto da in vucca.

in bocca.
'winurmuriarisi, v. rifl., mormo-

rare, brontolare.

^mmuscàrisi o 'mmscàrisi, v. rifl.,

imboscarsi, addentrarsi in un bosco.

mmustra, i, s. f., mostra.

modda, i, s. f., molla, molle.

modda, agg., molle. || A moddu,
mod. avv., in molle, nell'acqua.

monacu, ci, s. m., monaco, frate.

11 Cantari monacu a unu, corbel-

lare, canzonare, coglionare. H Can-

ta, monacu! e tu grida; tu puoi

querelarti inutilmente.

monsù, ù, s. m., titolo dei coc-

chieri, di padrone , dei cuochi , e

più de' barbieri. {F viìnc. monsieur).

morsu, i, a, (Noto), morso. Il (Ca-

tania , Aci , ecc.,) pezzo, mozzi-

cone.

mostru, i. s. ra., mostro.

motu, s. m., moto. 11 Convulsione.

'mpalazzàrisi , \. rifl., mettersi

in possesso d' un palazzo entran-

dovi a suo agio ad abitarlo.

'mpanniddari , v. intr. , fuggire,

scappar via, correre velocemente.

'mpapucchiari, v, tr. e intr., im-

pastocchiare.

'mparari^ 'mharari, v. tr. , inse-

gnare 11 Meno comunemente, impa-
rare, apprendere.

'm^parissi , facendo finta, dando
a vedere.

'mpassiiliri , v. intr. , ridursi a

passula, cioè a uva passa. Il Fig.

rinfi<'hire, allibire.

^mpatiddiri, v. intr., impallidire,

allibire.

'mpìanciari, v. tr., stirare dopo
d* aver amidato o insaldato.

'mpiciari, v. tr., impeciare, im-
pegolare.

'mpignari, 'mbignari, v. tr., im-
pegnare.

'mpigatu, lo stesso che 'mpijatM.

'mpijàrisi, v. rifl., impiegarsi, al-

logarsi, mettersi a' servigi.

'mp'ijatu, 'mp'iatn, 'mpigatu, par-

tic, quasi sempre in forza d'agg.,

impiegato.
'mpìnciri, v. tr. e intr., fermare,

ferniarsi , attaccare. H (Polizzi) ap-

piccicare, sospendere. Pres. impìn-

ciu; pass, 'mpincivi; fut. 'mpincirò,

oggiu
;
part. pass, ^mpinduta , 'm-

pintu,

'mpintu, part. pass, 'npiuciri

,

fermo.
'mpituusu, agg., impetuoso.

'mponiri (Mangano), v. tr. , im-

porre, metter sopra, caricare.

'mpratlichirisi, v. rifl. , impra-
tichirsi, addestrarsi.

'mpressu, prep., presso.
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'mpristari^ 'mhristari, 'mprintari,

V. tr., in)prestare.

'mpnsusxi, agg., petulante, ardito,

intrepido.

'mprùa, s. f., acqua. Voce bam-
binesca.

'mpugnari, v. tr., impugnare.
'mpustari, v. ir., nascondere, sti-

vare.
Il 'mpustan la scitpetta, spia-

nar lo scliioppo.

mrdglia (Gianciana),contr. da mi-
daglia.

mvccaturata, i, s. f., tanto di ro-

ba quanto cape in un muccaturi

,

che è il moccichino ed anche la

pezzuola.

muccaturi, i, a, s. m., pezzuola,
moccichino.

muccuni, per vuccunì, boccone.
muddicaUi (a) (Geraci), m. avv.

a pezzi a pezzi, a iVcUtumi, a mol-
liche.

muffuluni, a (Aiimena), accr. di

moff'ula, ìnmoffula, o boff'a, schialTo.

mugghieri , muglieri , malleri
,

moggki, mogli, molli, i, s. f., mo^^lie.

rnujou^ i, s. f., mula,
il Mula di

fera, Hg., donna di apparenza ma
piena di difetti.

mulinaru, i, a, s. m., mugnaio.
muìiaceddu, i, s. m., dim.di mo-

nacu, monaco.
munnànu, agg., mondano, umano.
munnàri, v. tr., mondare, pulire,

ripulire, toglier la buccia.

munnidduzzu, a, i, s. m., dim. di

munneddu.
munnizzazza, s„ f., pegg. di muìi-

nizza, immoodezzaccia.
munnizzedda , i, s. f. , dim. di

munnizza, immondezza,
munsignaru, i, s. e agg., bugiar-

do, raenzogniero.

munzeddu, i, a,, s. m., mucchio.

murricari (Krice) , lo stesso che
vurricari, sepellire.

murtàru, i, a, s. m,, mortajo.
murutii

,
part. pass, invece di

mortu, morto.

murimsazzu, dispr. di murvum,
murvusUy agg. quasi sempre u-

sato come sost., pieno di morvu ,

j

(moccio) quindi sporco, moccioso.

Il
Fig., per dispregio si dice di uno

che non rappresenti nò valga nulla
in società, uomo dappoco, ragaz-
zaccio.

musca, schi, s. f., mosca,
[i
Vidiri

li muschi inrdi, soffrire, patire cose
straordinarie e inaudite per lo più
detto in senso figurato.

Il Ammuc-
cari Cacciari mus hi, fìg. non a-

ver da fare per manco di lavoro.

mùsciu, agg., avvizzito.

musia, li, s. f., bellezza sopran-
naturale, magnificenza.

musiari (Trapani), fari musioni,
cioè far movimento leggiero.

musioni, i, s., mozione, mossa,
movinicnto.

mussiari, v. intr., torcere il muso
per disapprovazione, rifiuto ecc.

mussu, i, a, s. m., muso. 11 Bron-
cio.

miistazzola i, s. f., specie di pa-

sta dolce, e per lo più dura, mu-
stacciolo. 11 Mustazzola di meli, con-
fortino.

musiira, ^, (Salaparuta), vedi mi-^

sura.
mutanna, i, s. f,, mutanda.
mutannedda, i, s. f., dim. dì mu-

tanna.

muzzicuni, a (Polizzi), boccone.

il
Morso.

nauzzu, i, s. m., mozzo.
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'iV, prep., in. II Non, no.
Il Un,

uno.
'na per aferesi, una.
naca, chi, s. f., culla. 1| Gorgo.
nannu, i, s. m., nonno.
nano, avw^gnomòj no (voce non

palermitana).

'napocu, pron. plur., alcuni, mol-
ti, un certo numero.

fiasca, 8chi, s. f. , naso grosso e

camuso.
nascazza, i, s. f., pegg. di nasca.

naschiari, v. intr., e tr., fiutare

(da nascili, narici).

nascivi, V. intr., nascere.
Il Venir

su, spuntare, apparire.
|| Venire.

nàtri (Cianciana), noialtri.

'nca, cong., adunque.
'ncarruzzari , y. tr. , mettere in

carrozza, far salire in vettura.

'ncartamentu, i, a, s. m., incar-

tamento, carte.

'ncastagnari, actastagnari, v. tr.,

sorprendere, cogliere alla sprovvi-

sta, e più propriamente prendere
in mezzo.

'ncazzuliri, v. intr. che si suole

unire alle parole di friddu, e vale

intirizzire dal freddo, assiderare.

'nchìatiari (Messina), vedi acchia-

nari,

'nchinu , i, s. m.
,
pieno,

ij
Lu

'nchinu di la 'mpanata , fìg. tutto

per filo e per segno. !1 Agg., per

chinu, pieno.

'nchiri (Calta niss.), io stesso che
jìnchiri, riempire.

'nchiummatu , part, pass, da 'n-

chiummari, impiombare.
^nchiusa , i , s. f. , chiusa , con-

serva....

Racconti, ec.

'nchiusu, part. pass, dal v. *w-

chiùijri, chiuso, rinchiuso.

'nchiuvari, inchiodare.

'nciammari, 'ngiammari , v. tr.
,

infiammare, accendere. 1| V. rifl.

,

accendersi, innamorarsi perduta-
mente.

'ncontra, avv. e prep., incontro,

con tra.

'ncrapicciarisi, per metat. invece
di 'ncaprìcciàrisi, v. rifl., incapric-

ciarsi, entrare in .capriccio, in de-

siderio, in voglia.
Il
innamorarsi

,

invaghirsi.

'ncrapicciatu, part.pass. da 'ncra-

picciarisi, incapricciato.

'ncugnari, v. intr. e tr., accosta-

re, avvicinare.

'ncuitari , v. tr. , inquietare.
Il

Rifl., inquietarsi, seccarsi, adirarsi.

Pres. 'ncuetu o 'ncujetu; pass. '//-

ciiitai; fut. 'ncuitirrò -oggiu; part.

pass, 'ncuìtatu.

'ncummudata, agg., incomodata;
vale anche gravida.

'ncurrivatu, part. pass, da 'ncur-

rivàrisi, indispettito, corrucciato.

^nciistunatu (Poli zzi), part. pass,

da 'ncustunari , unito, accostato
(da 'ncostu, vicino, dappresso).

'ncuttu, agg., accosto, stretto, at-

taccato, il Fitto.
Il Importuno, jl

Ap-
piccicoso.

'nd', 'ndi (Milazzo), lo stesso che
nni, da.

'ndivinarì, 'nduvinari, 'niminari,

'nniminari , addiminari, v. tr., in-

dovinare.

'ndumani, avv., indomani.
negghia, ^, s. f.» nebbia.

\\ Per-
sona cosa che ci porti confusio-
ne, rincrescimento.

nenti , avv. e pron. , niente >

nulla.
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nèsciriy v. intr. e trans., uscire.

Prcs. nesciu, pass.wiscii;?', part. pass.

nisciutu.

nèspula, ^, s. f., nespola. H Fig.

il deretano.
Il
Pizzu o pirtiisu dì

nèspukij il culo.

nfttcci, prep. e avv.Jn faccia, di

faccia, ri m petto.

. 'nfallanli (Noto), vedi fallanti.

'nfasciagghi, s. f. plur., fasce da
bambini.

'nfatari, v. tr.,, fatare.

'nfazza, comp. da non e (azza,

non faccia, non avvenga, non sia

mai.

'nficcari, v. tr., ficcare, introdurre
intrudere.

'nfilari, 'mhilari, v. tr., infilare.

'nfinucchiari, v. tr., infinocchiare,

ingannare (Vedi la nov. CXXIi).

'nfùrgiri, v. tr. eccitare, aizzare,

far delle insinuazioni contro d'al-

cuno.

'ngagghiari, v. tr. e intr.. Inca-

gliare, incappare, impigliare, co-

gliere, fermare, rimanere ecc.

'ngagghidda, ^, s. f., dim. di 'n-

gagghia, fessolino, piccolo fesso.

'ngagghiatu, (Castelterm.) part.

pass, da 'ngagghiari, incagliato, in-

cappato, fermato, còlto, impigliato.

'ngaliciàrisi, v. rifl., prendere una
donna che, o perchè trista, o per-

ché non virtuosa, o per altra ra-

gione, non potrà esser la felicità

della casa.

'ngastu, i, s. m., incastro.

'ngattatu, part. pass, da 'ngattà-

rìsi, rannicchiato , rincantucciato
come gatto.

'nghirriusu, agg. di persona fa-

natica, che fa Jo gnorri.

'ngiammari (Noto), vedi 'ncìam-
mari, infiammare.

PiTRÈ. — Fiahe e Novelle, Voi. IV.

'ngrìfatu, part. pass, da 'ngrifari

arrufi'ato.

'ngrisi, agg. e sost., inglese. Ve-
di voi. I, pag. 308, n. 2.

'ngrunnatUy part. pass, da 'ngrun-

narì, ingrognato.

'nguaggiarì, v. tr., per lo più u-

sato rifi. , dar V anello in chiesa

sposandosi. Vedi la nota 3 del vo-
lume 1, pag. 116.

'ngiianta i, s. f., guanto.

'nguaìituni , i , s. m. , accr. di

'nguanta, guantone.

'ngtientu, t, s. m., unguento.
'ngumari, (Polizzi), vedi 'ngum-

mari.

'ngummari, o 'ngumari, v. intr.,

appiccicare con gomma; attaccare.

'ngummatìzzu, alterato da 'ngum-
matu, attaccaticcio.

'ìigunicchiarisi (Resuttano ) , lo

stesso che addìnucchiarìsì, v. rifl.,

inginocchiarsi.

'ngurgiari, v. intr., gorgheggiare
niàtri (Erice e Marsala), pron.

pers., V. nuàntri.

nicareddu, dim. di nicu, agg., pie-

colino,

nichea, i, s. f, onta, dispetio.

nich'iàrisi, v. rifl., stizzirsi, im-
bronciarsi (deriv. da nichea).

nicu, (al plur. nichi), agg., pic-

colo.

nicuzzu, dim. di nicu, agg., per
lo più usato come sost., piccolino,

ma d'una piccolezza gentile.

ìiigghiazza , i , s. f. , avvil. di

negghia, nebbiaccia.

nigghiumi, s. f., grande e fitta

nebbia.

niguzziari, o nicuziari, v. tr., ne-
goziare.

'niminari (Noto), veci 'ndivinarù

ninfa', i, s. f., lumiera.
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niputi, s. m. e f., nipote.

niurì^, nivum, agg., nero, j| Pa-
rola niura, parola incomprensibile,
misteriosa e magica.

nivi, s. f., neve.

nna nni, prep., in (per esemp.
nov. 1; nna *na pinniceada, in up>
piccola penna). Ecco i .sudi coni-

posti: nn'u, nni lu.nnó, ne\',nna,

nnila, nella; nni^ nni li, nei, nelle.

11 Art. indet., una: ('iVtiaVota ce'em,
una volta e- era), li

Pron., ne [si nni
iju, se ne andò).

nniQcM-^nicphi ha vari significati;

chi nnicchi-nnicchi 1 che im porta a

m,e ? come c'entro io ? i|
Jin la gu-

la nnìcchi-nnicGhi, desiderar viva-

menlC;.

•nniminu, è\ s. m., indovinello.

nnòrdini (a), lo stessp che in or-

dini, in ordine, in pronto.

nnuccenti vedi nnuzzenti.

'nnuccinteddii, 'nmizzinteddu^^gg.

e sost., dim. di 'nnuccenti^ inmctn-
tuzzo. Il Bambino.

'nnuccinUtìitim, s. f., innoeenza.
'nnumani, 'ndumani, SlW, e sost.,

indomani, domane.
'nnuìUinata, 'Uuminata, i, s. f.,

rinomanza, fama.
'nnuzzenti. 'nnucceriti, agg., in-

nocente.
nòlitu , i , s. m. , capriccio

,

grillo.

nons^gnura, lo stesso che nomi-
gnuri, no signore, (0 signora) no.

'nqua (Vallel.), per fognamento
invece di dunca, dunque,

'nsacchi e 'nsaccomu, non so chi

e non so come. Vedi voi. H, pa-
gina 49, n. 4.

'nsa^qri, v. tr., provare. 1 'Nsajàrr

risi, provarsi un àbito, m Q^getto

qualunque al corpo.

'nsanguliarisi ( Borgetto ) , vedi

'manguniarisi.

'nsanguniàrisi, v. rifl., insangui-
narsi. Il Bestemmiare.

'nsapunari, v. ir., insaponare.
'nsimmulari (Noto^, v. tr., n)et-

tere 'nsèmmula, cioè insieme; unire.

'nsinga, ghi, s, f., segno, segnale.

Il
Fari 'nsinga, far segno.

'nsiriri, v. intr., restare come di

sasso, non saper che si dire né che
si fare, restar sopra di se soprap-
pensiero ecc. Pres. 'nsirisciu-j pnss.

nsirivi, 'nsiristi, 'nsiriu ecc., fut.

'nsirirò -oggiu; part. pas§. 'nsiriitu,

'nsòlia, s. f., specie di uva. || Li-
vari di 'nsolia, distogliere d^l pro-
posito.

'nsummaj avv., insomma.
'nsunnacchiatu, part. pass, da '«-

sunnacchiàrisi, sonneccniante, ch^e

sonnecchia, che dormicchia.
'nsunnarisi, v. rifl., sognarsi,

il

Venire il pensiero, il ticchio.

'nta, -ntra, prep.. entro, dentro,
in.

'ntamatu, agg.. sbalordito, stupi-

dito. (Fr. entqmé).

'ntartarari, v. jntr., iqtartarire .

bruttare, infardare,

'ntarl^aratu, part, pass, da 'ntar^

larari, intartarito, bruttato.

'ntisci, s. f., intesa, udito, li
Jps-

dri di valuta 'ntisa , esser d i se-

greto accordo, di precedente intel-

ligenza.

'ntistari, attistari, v. intr., inca-

ponirsi.

'Ntoni, s. m., Antonio.
'Ntonia, s. f., Antonia.
'ntramenti (Milazzo, eastelt.)avv.,

nel mentre, intanto.

ntra, ^nta , avv. e prep. , entro,

dentro, tra, in.
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'ntrata (Salaparuta)

,
per strata,

strada. (iSfoil Io trovo in questo
senso in altre parlate.)

'nirinsicari, v. ir., esaminare pro-

fondamente.
Il Sondare, addentrarsi

interrogando, ecc.

'ntrihsicheri , agg. e sost.y ficca-

naso, intrigante.

'ntrusciari, v. tr., fare a troscia,

ravvolgere.

'niH^^aturi, i, s. ni., làccio da
intrecciare i capelli.

/niunnu , avv. e prep. , in giro ^

attorno, quaài in tondo.

'ntunturutu.psiri. pass, da *ntun-

iariri, stupidito, stordito.

'ntuppari, v. intr.. intòpp£ire, ca-

pitare.

'nturraccari (Noto) chiudere d en-

tro una torre. Vedi voi. f,pag. 104,

(non lo trovo in altre parlate).

'nu (Noto) per un, uno.

nuatri, nuàvutn, niàiriy hiàutri,

pron. personale, noialtri, noi.

nua (Milazzo) vedi nui.

nuci, s. f., noce,
(i
Nuci di éoddu,

nodo del collo, lig. rompicolfo.il

Per imprecazione vale: che ti possa
rompere il collo f

nuciddda , i, s, f. , nocciuola a-

vellana.

nui^ ima, proh„, nói.

niiddu, agg., e pron., nessuno.

mdiiusu , agg.
j pièno di noliti

,

eapricciosd.

numinari, v. tr., noniinare.
il Le-

vare in fama. || V. rifl., segna-
larsi.

nuncai annuii ca, addunca, cong.,

lo stesso cfte dunca.

nunnu, i, s. m-, bornio , avo.
|j

Spesso si dà del nonno o dèlia

nonna ai vecchi, per rispettò , e

quasi per àttéiiòm.

nurrizza, i, s. f., nudrice , balia.

(Frane, nourrice),

nuru, per nudu, agg., wttrfw^ nu-
do, li

A la nura, m'od. avv.^ ignudo.
nutaru, i, a, s. m., notaio;

^fiutili, inùtili, agg., e avv., i-

nutile, inutilmente.

'nveci, avv., invece.

'nversu, 'mmersu, meri , 'mmeri,

pr^p., verso.

'nzinga, *nsinga, 'nzìncà, ghi, 8,{.,

segno, segnale. |j Insegna.

'nzinca (Acireale), vedi 'nsinga.

'ìt2irtari, v. tr,, indovinare, co-
gliere nel segno.

'mifa, i, s. f., setola.

nzQ (Vallelunga), lo s^fessò éhe ^o,

ciò.
Il
N^occhi, nzoccii, ciò ctìé; vedi

zoccu, zocchi.

è, cdntf., da d lU\ et 'à, ài, allo,

obbidiriy àbhidiri, 'bhidiri, v. tV.,

obbedire. Pfés. óhhidi$èiu; psié. ób-

bidivi ; fut. obbidiro 'dggiU; pàtrt.

pass, obbidutu.

oceddu, aceddu , auceddu , ecc. ,

«, s. m., uccellò, t Pinciri océddi

'nta Variayìeit, dipingere uccelli

in ària; è fìg., cògliere a volo ^tìa-

lunque concetto e saperlo espri-

mei*ò in carta. Lo stesso dicasi di

un' afte' ecc. Il FigghictH oùeddi pi

Vanàf éssei'e sveltissiinò
,
prontis-

simo d' ingegno.

ocidiri, ociirifi. óòcidiri, aòcidtri,

V. tr., uccidere.

offenniri, affènniri, v. tr., offèn-

dere.

ogghialureddUf ^, a, dim. di óg*

ghialoru, utéllò , Bòòcèttà dal ser-

barvi òlio.
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ogghialoru, agghialoru, ^, a, s. m.,

iitello, boccetta da serbarvi olio,
(i

Lu diavulu si 'nfila 'nta Vogghia-
ìoru, il diavolo ci mette la coda.

ògghiu, s. m., t)Jio.

oj, oggi avv., oggi.

ora, avv. di tempo, ora, adessoj

H Gong,, or.

ordini, i, s. m., ordine, '•orna ri-

da mento.
Il

Essiri air ordini o ad
ordini o a nn ordini, esser pronto.

òriu. s. m., orzo.

ortu, i, s. m. orto.

orvu, agg.. orbo, cieco.

ossii, a, s. m., osso, li Ossu-piz-

ziddu , noce del piede, malleolo

ÒQÌ piede.
Il
Lassari aWossu, lascia-

re al verde.

ovu, a, s. m., uovo.

Pà\ s. m., tronco da patri, pa-

dre.

paccariatu^ agg., senza quattrini.

Vedi' sfasulatu.

padedda , paredda , « , s. f.
,
pa-

della.

palangàra, i, s. f., catinella, ba-
cile (Sp. palangana),

'

palanijLnt, i (Palermo) s. m., ve-

di palangàra.
palata, i, s. f., colpo di pala.

11

Tanta quantità di roba quanto ne
entra in una pala,

il
(Salaparuta)

per balata,

Palinu, s. m. , dim. di Paulu

,

Paolino.

pàliu, ti, 8. m., palio.

palora, t, per metatesi, invece di

parola, s, f., parola,

palumma, i, s. f., colomba.
pàmpina, i, s. f., pampano , fo-

è>)ia.
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panaru, i, a, s. m., paniere.

pannizzUi i, s, m., pannicino.
pantani, s. m., diavolo; voce pu-

lita, con cui si vuol coonestare o

coprire la bestemmia siciliana che
santifica il diavolo : santu di pan-
tani, che pure dicesi santu di pan-
ili !

pantanuni, s. m., accr. di pantani,

panuzzu , i, s. m. dim. ài x^ani

,

pane.

panza, i, s. f., pancia, ventre.
1|

Cosi di la panza, a proposito di

donna gravida, vale il corredo.

panzazza, dim. di panza, grossa

pancia, trippone.

paraddisn, paradisa, pararisu, s.

m., paradiso.

paraggiu, agg., simile, consimile,

pari.

parari, v. tr., parare, [j Pararisi,

rifl., mettersi in guardia, in atten-

zione, in sospetto.

paratu, part. pass, da parari, pa-
rato.

I!
Curtu e malu paratu, stretto,

costretto.

parcuni (Salap.). vedi harcuni.

paricchia, i, s, f., pariglia.

paricchiata, i, s. f.^, data misura

di terreno facoltativo.

parpagghiari, v. intr., ed anche
trans., muover le labbra nei prof-

ferire, labbreggiare, pispigliare.

parrari, v. intr., parlare. Il Cu
nni parrà ? chi ne parla ? chi lo

dice? chi l'ha mai sognato? No,
niente afi'atto.

li
'Un si nni parrà

,

non se ne parla neppure.
parrinu, i, s. m. , prete (quasi

padrinu).
ll
Padrino.

parti, i, s. f
. ,

parte. H Azione,
atto.

partitu, i, s. m., partito. || Matri-

monio.
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paru, a, s. m., paio. H Di pam,
m. avv. , a distesa; di continuo;
senza eccezione. || Paru paru, gre-

mito, ripieno, zeppo.

pàsima, i, s. f. , lungo e penoso
patire.

passaggiu, i, s. m., passaggio. Il

Fatto della vita, tristo o lieto.

passariy v. tr., passare,
li
Puzzare

per putrefazione^ e si dice delle

sostanze animali,, \\ Passavi piporta
di Crastu, essere, diventar cornuto.

Vedi voi. II, pag,. 13, nota 5.

passu , ?, s. m.
,
passo,

il
Passu

passu, piano piano.

patòcchiara, voce che si scontra

nel proverbio: chiacchiari, patòc-

chiari e tabhaccheri di lignu lu

Munti nu nni 'mpigna , e vale le

ccse inutili non contano.

patri, i s. m., padre.

patrucinaturi , i, s. m.
,
patroci-

natore.

pairucinaturicchiu, À, dim. avvil.

di patrucinaturi, palrocinatoruzzo.

patruni, s. m., padrone; fem. pa-
truna, plur. m. e f., patruni e pa-
truna.

patruzzu, i, s. rn., dim. di patri.

pan, pavu, panni, paguni, pavu-
ni, i, a, s. m., pavone.

paventu, t, s. m., urlo, grido. 11

A paventu, come vien viene, in a-

ria, e si dice dello sparare, e quin-
di, fig. dello avventurare una pro-

posizione qualunque senza discor-

rerne il fine, per saggiare 1* animo
di chi ci ascolta o ha da far con
noi.

pavigghinni, a, s. m., padiglione.

peccu, echi , s. rn., difetto
,

pec-

cato. 11 Mettiri peccu, trovar difet-

toso, depreziare, coglier difetto ad-
dosso.

pedi, peri, i, s. m., piede. |] Pedi

d'aranciu, di ficu, di piru, arancio,

fico. pero.
Il
Pedi di pilu, titolo av-

vilitivo che si dà a' villani, a' con-

tadini, ecc. Vedi voi. I, pag. 232
,

nota 2.

pènniri, v. intr., pendere.
pèrdiri, v. tr., perdere. Pres. per-

du, pass, persi, part. pass, persu,

pirdutiL

perni, s. f., plur., perle., (Il sin-

golare è rare volte usato).

pesta, i, s. f , peste. H Chi ti ve-

gna 'na pestai che ti venga un ac-

cidente !

petra , i, s. f., pietra , sasso, fi

Farisilla petri petri , cavarsela a

stento , uscire a grande fatica da

grave pericolo. H Fari petri pani
,

V. fari.

pezzii, i, a, s. m., pezzo.

pi, pri, prep., per.

piàciri
,

piaciri , v. trans, pia-

cere.

piata, piatati, s. f., pietà.

piatticeddu, a, i, s. m. , dim. di

piattu, tondino. \\ Farisi li piatti-

cedda, farsi i patti, cioè indKtarsi,

intendersi con precedenza. (È pro-

babile che invece di piatticedda ,

debba dirsi pattìcedda o patticeddi,

che sarebbe dim. di pattu, patto.

piattu, prattu, i, a, piatto, tondo.
= Piattu di forti, fig., il meglio.

picca, avv., poco- 11 A picca a pic-

ca, m. avv., a poco a poco ^ pian

pianino.

picchidda, avv., dim. di picca ^

pocolino.

picch'iàri, V. tr. e intr. ,
piagnu-

colare.

picciliddu, ì (Erice e Cianciana),

vedi picciriddu.

picciriddu, picciliddu, t, s. m.

,
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piccolino.raga zzino,
ji
In Catania e

aitrovei agg., piccolo.

picciriddu%zu^ ù\m. dì picciriddtL

piccìuli , s. rri. plur. , quattrini,
moneta spicciola.

picciuni, a, s. m., piccione.

picciutteddu, i, s. m,| drni. di pic-

ciottu^ ragazzino, gìosìneilOi

picu, {a)t m. avv., a picco, a per-
pendicolo, in punto.

pidagna, ^, s. f.* giraletlo.

Pidda, s. U Giuseppa.
piddèmia, ii, s. f., coperta di la-

na cotone delle donne. Vedi vo-

lume !, pag. 13Ì, nota I.

piddizzuni , a, s. m.
,
pidocchio

de' polli i 11 Fig. il deretano; onde
la frase Cci trema lu piddizzuni

,

ha paura, gli tremano i pipponì.

pidduiiari, v. tr. e intr., strappar
la pelle. Il Seccare, infastidire.

pidocchiu, i, s. m., pidocchio.

piducchiazzu, i^ s. m., pegg. di

pidocchiu,

piducchieddu , i, s. m. , dim. di

pidocchiu,

piduzzUi dim. dì pedi ^ pìeduzzo,

pigghiari, pigliari, pillari, v. tr.,

pigliare, prendere.
pignata , i, s. f

. ,
pignata, pen-

tola-

pignataru, i, o, s. m. pentolaio.

pignu^ a, «, s. m., pegno.
pilàrisi, V. rifl., pelarsi, pianger

dirottamente strappandosi i ca-

pelli e dibattendosi.

pillàri, (Alimena , Geraci), vedi

pigghiari.

pilu, a, s. m. , pelo. Il Cosa da

poco, da nulla.
Il
Pretesto.

pilusedda, s. f., dim. di pHusa

,

tome a diie pelosina.

pinari, v. intr., penare, soffrire,

patire.

pinatu, part. pass, da pmflnV pe-
nalo.

pinitrari, v. tr.
,
penetrare. |[ Pi-

nitrarisi di 'na cosa, persuadersi di

una cosa.

pinna, e, s. f., penna.
pinnami, i, s. f.^ polleria. Il Uc-

cella me^
pinnicedda^ dim. di pinna^ penna.
pìnnula, i, s. f., pillola.

pinzari i o pinsari , v. tr. , pen-
sare.

pinzata <
pinsata , i , s. f.

, pen-
sata.

pirciari, v. tr. , forare , bucai^e
,

pungere. (Frane, percer).

pirculari, v. intr., gocciolare, stil-

lare.

pirnicanu , i, s. m., pernice. \\

Fig. gobbo.,

pirriaturi , s. m. ^ cavatore di

pietre.

pirticuni, a, s. m.
, pallino, àii-

gliarola.

pirtusu^ pùrtusù, ^\ a, s. m., per-

tugio, buco, foro.

pirUy àj s. m., pera.

pirutu, part. pass, da pifiri, pe-

rito.

pi$ tazza, s. f., urina.

pismteddu, i, s. m., dim. di pièci,

pesciolino.

pisi pisi, per pisidi pisuti (Lipa-

ri). Vedi pisuli.

pisolu, a (Mangano), s. m., nriàt-

tone.

pistuniàrisi , V. rifl. , batter coi

piedi quasi pestando per irrequie-

tezza, smania, o rabbia.

.

pisuli-pisuli, pisi-pisi, m. avv.,

detto di piòggia, vale in gran co-

pia,, a catinelle.

pisuUari, Vi tr., })rendére ini pàl-

(ùo della màrió un oggetto, coh>e



peristabìlirneappFossimativamente
il peso.

pitàggiu, i/s. ra., pietanza, zup-

pa, minestra (Frane, potage).

pititteddu, i, a, s. m.. dim. di pi-

tittu, pagnottine dì vario forme^ e

per lo più appetitose.
piiruni, a, s. m., accr. di petra,

grande pietra, masso.
pitterra, pirterra , «, s. m. , ter-

razza; (Frane, parterre),

pìttinissa, i, s. f., pettine lungo,

mézzo a denti radi per ìstrigare i

pelli, e mezzo a denti fitti per net-

tarli e lisciarii.

pitturina, puttrma, putturina, i,

s. f., il vuoto tra il petto e la

camicia.

pizza, i, s. f„ focaccia. H Essiri

pizza-avanti-furnu , fìg. esser sem-
pre ii primo a muoversi, a farsi in-

nanzi , a parlare, a sentenziare,
come ia pizza che si suol mettere
sempre alla bocca del forno.

piz^aredda, «, (Vallelunga) s. f.

,

dim. di pizzàra, che è il femm, di

pizzàru, cenciaiuola.

pizzàru, e, a, (Vallelunga) s. m.»

raccoglitore di pezze, (cenci), cen-
ciaiuolo.

pizzicuni, a, s. m., pizzicotto.

pi^zineddu, e, a, s. m. , dim. di

pizzinu, poli zzi no.

pizzottu, i, (Acir.) s. m., dim. di

pezzu, pezzetto.

pizzudda, i, s. f., dim. di pezza
pezzolina.

pizzuddu, a, s. m., pezzetto,
jl

Pochino, pocolino.

pizzuluni, a, s. m., beccata.
l|
Per

pizzicuni, pizzicotto.

pom, avv. e agg., poco,
il 'Na pò-

cu, molti, un buon numero.
pòghiru, (Gasteltermini) v. poviru.
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poi, po', pùa, poi, dipoi.

pòlisa, i, s. f
. , pòlizza,

li Fan
pòlisa, far debito senza voler pa-
gare, che dicesi pure : Fariviulinu,
fari porru. ecc.

porru, ^, s. m., porro.
porta, e, s. f., porta, uscio.
poviru, pòghiru , pòvurii , agg.,

povero.

pózziu, (Gasteit.), avv., piuttosto
(Lat. potius),

praja, i, s. f.> spiaggia.

precciò
,
per metat. , invece di

perciò, perciò.

prescia, s. f.. pressa, premura.
preu , s. m., contentezza, gioja,

festa (contr. da preju, pregio).

prèula, pèrgula, piergula , s. f.

,

pergola.

pfiàri, prijarì, prigari, v.tr., pre-
gare.

pricchi, pirchi
, pirchì , cong. ,

perchè.

pricipitari, v. tr., rovinare, con-
durre a perdizione.

pricittari, v. tr., invece di appri-

altari.
Il
Per scunciurari , scongiu-

rare.

pricurari o prucurari , v. tr. »

procurare.

princip^ari, v. tr. , principiare,

cominciare.
prinnisi, hrinnisi, i, s. m., brin-

disi. *

prisa, ì, s. f.
,
presa. \\ Preda. 11

Fari prisa, far preda, predare. Vale
anche fare qualche impresa.

prisìcutu prisiùtu , part. pass,

da prisiquiri, perseguitato.
Ij

Lati-

tante.

prisintusu, agg., presuntuoso.

prisiùtu, vedi prisicutu.

prójri, V. tr., porgere. Fves.proju,

proj, proi, fpujému, ppujtif pminu.



344 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EG.

Pass, priijivi ; fut. prujirò -oggìu;

part. pass, prujutu.

pròsitti, (corrotto dal latino pro-
sit), s. m., felicità, augurio ecc.

ll

Viva, evviva !

prucidiusu, agg., solamente usato
colla voce ma/w: malu prueidiusu,
che abbia mal piglio , brontolone,
niente gentile, burbero.
prunu, a, s. m., susina,
prupiziu , agg., propizio > favo-

revole.
Il Opportuno.

pruvuta, ^, s. f., provvista, pro-
vigione.

pravulazzu, s. ni., s. m., accr. di

pruvuli, polveraccio.

prùvuli, per metatesi, invece di

purvuli, pulviri, i, s. f., polvere da
sparo. \\ Addivintanpruvuli,spairìve,

dileguarsi.

pùa > (Gastelt. , Milazzo , Lipari),

vedi poi.

piiddicinu, s. m., pulcino.

puddUru, i, s. m. puledro.

pudia, il, s. f., pedana della ve-

ste.

puggiari, v. intr., poggiare.

piilaccu, echi, s. m., polacco; no-

me che si dà a chi dà numeri da
giocare al lotto.

pulisicchia, i, s. f., dim. di pòlisa

polizzino.

puncigghiuni , a , s. m. , pungi-
glione.

punciri, V. tr., pungere. 11 Spin-
gere, eccitare, stuzzicare.

puntali, s. m., sorta di pena car-

ceraria.

puntar'', v. tr., rimendare.
punzeddu, pinzeddu, f, a, s. m.

,

pennello.

pupa, «, s. f., pupattola.

pupidda, !, s. f., pupilla,
fl
Dim.

di ^wpa, piccola bambola.

pupu, i, s. m., fantoccio,
ti
P^pi

parrannu, fantocci che parlano per
fatagione.

purcàru , i, s. m. , conduttore,
guardiano dì porci.

purci, i, s. m., pulice. ||
Aviri un

purci n testa, avere qualche cosa
fissa in testa.

purteddu,. ', a, s. m., sportello.

purtèra, '", s. f., portiera.

purticedda, i, s. f., dim. di porta,

porticina.

purtunareddu , i, dim. di purtu-
naru, piccolo portinaio,

purtunaru , i, s. m. , portinaio
,

portiere.

purtusu (Polizzi) , Vedi pirlusu.

puru, cong. e avv., pure, altresì,

anche.

pusata, i, s. f., posata.

pusatu, part. pass, da pusari, po-
sato, adagialo, messo.

pussèdiri, V. tr., possedere.
pussidiri, V. pussèdiri.

pustema, ", s. f., postema.
pustiari, V. tr., tener la posta, li

Osservar di nascosto.

putta, putìga, putìja, H, s. f., bot-

tega.

put'iàra, i, s. f.,fruttajaoIa. H Trec-
cona.

putiga (Palazzo-Adr.), vedi putta.

putìntatUf i, a, s. m., potentato,

potenza.
putru, i, s. rn., puledro.

puttrina (Resultano), lo stesso

che pHtiirina, quelk parte della ca-

micia che copre il petto; i petti.

puzzu, i, s. m., pozzo. I!
Puzza di

lumi, pozzo da lume, cioè che da
luce alla casa.
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Quacìàri vedi caiiciari.

quadara, quarara, i, s.f,, caldaja.

quadiari, quariari, v. tr. e intr.,

riscaldare.

quanta, avv., quanto. || Agg., di

ambi i generi e d'arabi i numeri.
quarchì, agg., qualche,
quartàra, i, s. f., mezzina, broc-

ca ecc.

quartaredda i, s. f., dim. di quar-

tara, brocchetta, ecc.

quartinu, dim. di quartu, s. m.
,

quartiere.

qtiartu, i, s. m., quartiere.

quartucciu, i, s. ni., misura an-

tica di capacità.

qnasamai (Marsala), avv., quasi.

quasantì, avv.
,
per causa di ; a

cagione di; per colpa di; (da cau-

santi, causante.)

quasàrisi, v. rifl., calzarsi.

quasetta, quazetta, i, s. f., calza,

calzetta, li
Ventri bona la quasetta,

fìg. andar la cosa a seconda, pia-

cere.

quatela, cautela^ i, s. f., cautela,

cinto erniario.

quatru, i, a, s. m.. quadro.

quatturrà (Pai.), tronco da quat-

turrana.

quatturrana (Pai.) comp. da quat-

tru e grana, quattro grani, pari a

quasi otto ceni, di lira.

quinnicina, i, s. f., quindicina.

quitari, lo stesso che cuitari, v.

tr., quietare, acquietare. 11 Riposare,

trovar riposo, quiete.

Raccuntari, ricimtarì, riccuntari,

V. tr., raccontare.

PiTRÈ. — Fiahs e Novelle. Voi. IV.

racina, s. f., uva. (Fr. raicin).

ragghiunì (Noto), vedi raggiuni.

raggiuni y ragghiuni , /, s. f. ra-

gione.

^

ràisi, s. m. , nome che si dà cii

pescatori.

raja, i, s. f., raggio.

raju, raggiu, i, s. m., raggio.

raloggiu, ^, vedi roggiu,

ramu, i, s. m. , ramo d'albero,

fronda. |1 Rame, metallo.

rancuràrisi, v. rifl., far rancura,

rancurarsi , rammaricarsi, dolersi

per affanno.

rancura, i, s. m., rancura, affan-

no, rammarichio.
'randi (Messina), vedi granni.

rappugghia, i, (Salap. e Borgetto)

s. f., dim. di Tappa, racimolo.
rasòlu, a, i, s. m., rasoio.

rastu, i, s. m., orma, indizio, se-

gno. (Spag. rastro),

razza, i, s. f., razza.
|l
Rapa sel-

vatica.

razzuni, s. m., spronata, tirata,

spinta.

rèticu, agg., triste, increscioso.

rètina, i, s. f., redina.
Il
Funata.

riami, i, s. m. e f. , reame , re-

gno.

riatta, i, s. f., gara (ital. regata).

riccu, agg., ricco. 1! riccu 'w fannu,
ricco sfondolato.

riccuni, accr. di riccu,

riccuntari (Erice). Vedi raccun-
tari.

ricessa (Poh'zzi), vedi rìscessa.

Richetta, s. f., Enrichetta.

ricòta, i, s. f., ricolta, ricolto.

ricótu, i, s. m., ricolto, ricolta.
Il

Part, pass, da ricògghiri , raccolto.

ricurriri, v. tr,, ricorrere, far ri-

corso , richiamarsi , far richiamo.

Pres, ricursu, pass, ricurrìvì , ri^
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dirsi ; fut. ricurrirò - oggiu , part.

pass, ricurrutu , ricursu. Più co-
mune arricurriri.

ridduttu, par. pass., da ridduciri

arridduciri, ridotto.

rifardu, agg., gretto, tirchio, spi-

lorcio.

rigginedda, i, s. f., Ja figlia del

re, principessa ereditaria del trono.

rigg inotta, ?', s. f., dira, di riggina.

rigòrditu, i, (Valleì.) vedi rigordu.

rigordu, ricordu, fiordu, rigòrdi-
tu, i, s. m., ricordo.

rimèddiu, ti, s. m., rimedio.
ringhiceddUf i, a, s. m., di ringu,

rigo.

ripa, «, s. f., ripa, riva, spiaggia.

ripèVri, v. tr., ripetere.

ripitari, v. tv., far corrotto sopra
una persona morta.

ripr'nsioni, ^, s. f., riprensione.

riprinnizioni (Polizzi), vedi ri-,

prinzioni.

riscèdiri, v. tr., cercare, frugare,

addosso; nel qua! senso in Palermo
si usa circari,

riscessa, ricessa, i, (Polizzi), s. f.,

frugamenlo, ricerca con attenzione,

(da riscèdiri).

risettu, rizettn, ricettu, i, ricetto,

riposo, requie.

risia, a, s. f., eresia.

rispigghiari , v. tr. , risvegliare.

V . arruspiggMari.
rispillàrisi, (Geraci e Alim.) ve-

di arruspigghìàrisi.

rispùnniri , v. tr. , rispondere.

Pres. rispunnu i
pass, rispnsi , ri-

spunniu, part. pass, rispunnutu, ri-

spostu.

risurtari, v. intr., risultare.

ritagghia, i, s. f., ritaglio.

ritagghiedda, i, s. f., dim. di n-
tagghia, ritagliplino.
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ritagliedda (Vallel.), vedi ritag-

ritunnu, agg., rotondo.
rivutàrisi, v. rifl. rivoltarsi, sol-

levarsi.

rizettu, i (Gianciana e Acireale),

vedi risettu.

robba, i, s. f., roba.

'rreggiri, reggivi, v. arreggirL

rubbuna , s. f
.

, accr. di robba ,

grande quantità di roba.

rubbuni , a , s. m. , sottana da
prete.

rumaneddu, s. m., sorta di funi-

cella.

rumputa, i, s, f., rottura, rompi-
mento.

riincari, v. tr., tron'^.are, tagliar

colla runca f che è una specie di

falce.

runfuliari, v. intr.. hreritnfulu,
cbe è il russo; russare, far rumore
col respiro dormendo.

runna. i, s. f., ronda.

roggiu, raloggiu, rlógiu, rroggiu,

llòrgiu, i, s. m., orologio, oriuolo.

Rmidda,. s. f., dim. di Rosa, Ro-
salia.

ruvettu, ruviettu, i, a, s. m., ro-

veto.

S

Sabbedda, s. f., Elisabetta.

sacchetta, i, s. f., tasca.

sacch'iari, v. tr., saccheggiare.

sacchiteddu, i, a, dim. di saccu
,

sacchetto.

saccuneddii, i, a, s. m. dim. di

saccuni, che è accr. di saccw, sac-

co che sogliono portare i conta-

dini e i montanari per lo più po-
veri, del quale si servono a vari

usi.
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sagghimmarcu, sàllimmarcu, san-

ghmmarcu, chi, s. m., grande man-
tello.

sagru, agg., sacro.

saimi, s. f.y saime, sugna.

sali, s. m., sale.

sallimmarcu, chi (Alimena), vedi

sogghimmarcu.
sammuzzari, v. intr., attuffarsi.

scenari, v. intr., risanare, guarire,

e, a proposito di piaga, cicatrizzare.

11
Sanavi o senari (Erice), contr. da

sei danari, antica moneta siciliana

equivalente a due centesimi di lira.

sangu, piur. sàngura, s. m., san-

sangunazzu, i, a, s. m., specie di

salsicciotti composti di dolcia e

uva passa.

sawnwica, (Mangano) conip. da si,

dtmca, se dunque, se è cosi.

sanu, agg., sano.
|i
Intiero.

sapiri, V. tr., sapere.

sapritu (Vallelunga) agg., contr.

da sapuritu, saporito.

sapuni , s. m.^ sapone. H Livari

li robhi di sapuni, lavare il bucato.

sarvagghiu, selvaggio.

sarvaggiu, sarvagghiu, agg., sel-

vaggio.

sarviata , « , s. f
.

, salva , lunga

salva.

sarvìetta, i, s. f., salvietta.

sassinu, i, (Marsala), s. m. , dia-

voleria.

safari, v. int., saltare.

satittu, (Salap.), dim. di sàtu,

sàutu, salterello.

sàtru, (Vallelunga) , agg. , contr.

da saturu, saturo.

sàturu, sàtru, agg., saturo, sazio,

satollo.

saziu, agg., sazio. I!
Sost., nella

frase davi saziu, darla vinta.

shagnari, v. tr., bagnare appena
la prima volta la roba nuova

quando s' è presa dal mercante.
sbagtittutu (Borgetto), part. pass,

da sbaguttirisi, sbigottito.

sballari, v. intr., perdere del tut-

to, fallire. Il Trans., vincere uno al

giuoco, fino a metternelo fuori.

sbannutu, i, s. m., bandito.

sbardu, i, s. m., stormo.

sbàriu a, s. m., divario. j| Sba-
glio. || A^irg. , vario, differente, di-

verso, estraneo.

sbarrachiari, v. tr., spalancare.

sbarrari, v. tr., sbarrare, aprire,

spalancare. Il (Castelt.) vuotare, sba-

razzare.
(I
(Salap.), riversare.

sbattiri, v. tr., battere.

sbattisfmàr^si , v. rifl. , dar del

battesimo , che è quanto dire del

capo, della fronte qua e là, trava-

gliato da sollecitudine e da grande
costernazione.

sbèrgia, i, s. f., frutto simile alla

pesca, alberge.

sbintrìcari, v. tr. , sventrare , ta-

gliare il ventre, quasi cavandone
le interiora.

sblu, vedi sviu.

sblennuri, s. m., splendore.

sbraccu, echi, s. m., passo.

sbramavi, v. tr., sbranare.

sbriacari, v. tr. e intr., fare uscir

d'ubbriachezza. ||
Rifl., sbriacàr<si,

disebbriare.

sbrictu, agg., semplice, modesto,

e si dice del vestire. 11 Sbrigativo,

sollecito. Il
Sbricio.

sbrizzmri, v- tr., spruzzare. 11 Pio-

vigginare.

sbrizziata, i, s. f., spruzzatina.

sbrugghiàri , sbrugliari , v. tr.
,

sbrogliare. Il
Svolgere. Il

Distri-

gare.
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shrugUari{YB.\\e\ung2^),ve6ìsbrug'

ghiari.

shursillari, v. tr., dim. di sbur-

zari^ sborsare, snocciolare.

shuttari, v. ir., sturare, sbottare.

Il
(Etna). Uscir fuori, erompere, co-

ro e a dire sfirrari.

scaccanìari , v. intr. , sghignaz-

zare.

scàccanu, i, s. m., riso rumoroso,

sghignazzo.

scacchera, i, s. f., scacchiera.

scacciari, v. tr.^ schiacciare.

scafaratUs part. pass., da scafa-

rari, di pochi capelli, quasi calvo.

scafazzari, v. tr., schiacciare.

scaffarrata i, s. f., scarabattola.

scagghiu, scagliu, i, s. na., vaglia-

tura, becchime.
scagliu, (Tal lei.), vedi scagghiu.

scalari, v. intr. , scemare , venir

meno, decrescere.

scaletta^ i, s. f. , dim. di scala
,

piccola scala.

scamintari (Lipari), v. tr. , spe-

rimentare , inventare, ricercare,

mettere in campo. Vedi spirimin-

tari .

scanahirì, i, s. m., tavola da spia-

nar pasta.

scancillarì, v. tr. , cancellare,
li

Tor via.

soanciu i, s. m., in cambio, in-

vece di...

scantatìzzu, alterato da scantatu
part. pass, di scantarisi , preso di

paura.
scarciarari , scarzarari , v. tr.

,

scarcerare.

scarpuni, a, s. m., accr. di scar-

pa.
scarrubban, v. tr. e intr. , cade-

re, precipitare rovinando, (da car-

rubbu.)

RACCONTI^ EC.

scarsuliddu, agg., àìm. dì scarsu,

scarsetto.

scartu, agg., scaltro.

scartru, agg.. scaltro.

scarzarari, vedi scarciarari.

scattaminnacchi , s. m. plur. , lo

stesso che millàflii , moine , false

carezze.

scattari, v. intr., scoppiare.

scattivari, v. tr., liberare, far u-

scire dalla cattività.

scavutteddu, i, dim. di scavoUu,

che lo è di scavu, schiavottino.

sceccu, cehi, s. m., asino ,
soma-

ro.

schettu, d.gg. e sost. , scapolo , e

a prop. di donna, nubile.

schifiu , a, s. m. , schifo ,
schi-

fezza, cosa brutta.

schinu, i, s. ra., schiena.

schirrari (Noto), vedi sfirrari.

sciàbbica, s. f., bisboccio, gozzo-

viglia.

sciacquari, v. tr., sciaguattare.

scialabajoccu, echi, s. m. , scialo

con ispensieratezza.

scialaratu (Noto), vedi sciliratu,

scellerato.

seialibbia, s. f., scialo, allegria.

scialucu (Termini), agg., goloso
,

ghiottone.
, .

sciàmmaru. La frase calart 'nta

lu sciàmmaru , vale mangiare ru-

bando.
sciampagniari, v. intr. darsi sol-

lazzo e bel tempo, sbirbare.

sciampari ,
sciamprari, v. intr. ,

scivolare.

sciamprari (Palermo), Io stesso

che sciampari.

sciampulari , v. intr., scivolare.

(Vedi sciampuliari, sciampari, sciam-

prari),
sciampuliari, v. ititr., scivolare.



GLOSSARIO 349

sciampulum f (% , s. m. , scivo-

lone.

sciancu (Messina), vedi ciancu.

sciarriarisi, v. rifl., fissarsi, con-

tendere, altercarsi.

sciatuni (Catania), vedi ciatunL

scilirutu, sciaìaratit, agg., scelie-

rato.

scilìratuna, «", agg., f. di sciliratu,

scellerata.

sciliratimi, i, agg. in., accr. di sci-

liratu, scellerato,.

scimiddiàrisi^ {voce comune nelle

campagne, non in Palermo), v. rifl.,

lacerarsi, strapparsi.

scimiddicàrisi (Marsala) vedi sci-

middìàrisi.

scindiri (Messina), vedi scinnìri.

sciocca (Messina) lo stesso che
ciocca, chioccia.

sciorta, ciorta, i, s. f., sorta.

scippa-anghi^ s. m., cava mole.
scippari, V. tr., cavare, strappare,

tirar per forza o per inganno.
'sciri (Noto) per afer., invece di

uscivi. Vedi nèsciri.

Scorcia, i, s. f., scorza. H Buccia.

11
Scorcia di coddu, manrovescio.
scravacari (Salap.), vedi scavar-

cari, scavalcare.

scrivami, i, s. m., scrivano, se-

gretario, il
Pilota del bastimento,

oggi detto con un inglesismo 5^?-

condo,

sciimigliari (Palaz. Adr.), vedi

scummigghiarK
scumituliddu , dirn. di scòmitu

,

agg., scomodo, sfornito, in difetto.

scummèttiri, v. tv., scommettere,
mettere una scommessa. H Muovere
a parlare, a dire, a fare. Pres. scum-
mettu; pass, scummittivi; fut. scum-

mittirrò -oggiu; part. pass, scummit-

tUtU'

scummigghiari
, sciimmugghiari

,

sciimmigliarì, scummullari , v. tr.

,

togliere il cummogghiu^zì^h W co-

perchio, scoprire.

scummissa, i, s. f., scommessa,
scumpunutu, part. pass, da scum-

pónivi, scomposto. H Agg. di perso-
na cosa strana, scherzevole ecc.

scumunicatu, part. pass, da scu-

municari, scomunicato.
Il
Tristo ,

1-

niquo.

scuna, i, s. f.. sorta di bastimen-
to a vela (Ingl. Scooner).

scunciurari, v. tr. , scongiurare
,

costringere i demoni ad andar via.

scuolìu , fGeraci e Alimena) per
scoggiii, scoglio.

scupa, s. f. , sorta di giuoco, o

Scopa da ripulire il terreno, il pa-
vimento ecc.

Il Jucàrisi unu a la

scupa , mettere uno in derisione,,

bella rio, farlo segno di beffe.

scupari, V. trans., scopare.

SGupazzu, i, s. m., avvilitivo di

scupa, scopa da spazzare il forno.

seupiU'ari , v. tr.
,

pulire colla

scupitta, cioè colla spazzola, spaz-
zolare.

scuppari , V. intr., quasi sempre
vale piombare, cadere, sopraggiun-
gere , ecc.

scupuliari, v. tr. , frequentativo

di scupari, scopare.

scupimeddu, i, a, s. m. , dim. di

scupuni, che è accrescitivo di scu-

pa, scopa.

scurbuticu, (manca di plur.) s. ra.,

scorbuto.
scuria, s. f., scuro, bujo. (Contra-

rio di lustrùra).

scuru, agg., oscuro, li Sost. m.

,

bujo.

scurumi, s. f., bujo fìtto.

scursuni, a, s. m., scorzone.
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scùsiri, V. tv., scucire.

scuttari, V. tr., scontare.

scutulari, V. tr., scuotere, far ca-

dere.

scvvari, v. tr.. e intr. , scovare,

venire in luce, ed è detto degli a-

ninGiali.

scuzzulari , v. tr. , detto dei po-
poni, vale corli a temiìio. Il Bom-
pere.

sdarl , V. int. , abbandonarsi a

correre per un luogo, sdare. 11 Ab-
bandonarsi a una vita senza fre-

no. 11
Prender l'aire, il moto,

jl

Rompere. 11 Finire, cessare, termi-

nare.

sdilliniari, v. intr., delirare.

sdirri-jorna (Noto, Marsala, Tra-
pani, Carini), ultimi giorni di Car-

nevale. {Sdirvi sarebbe il francese

dernier ?)

sdirrnbhatìZ2U , agg, , pegg. di

sdirnihbotu , rovinaticelo, dirupa-
ticelo.

sdirrupu, i, a, s. m., dirupo.

sdivacari, v. tr. , rovesciare , ri-

versare.

sdisaggiu, i, s. m., disagio.

sdisangatu
,

part. pass, da sdì-

sangari, dissanguato. 11 Fig. crudele,

senza pietà, disumano.
sditta, i.s.f., disdelta, disgrazia,

rovescio di fortuna.

sdruvigghìari (Polizzi) vedi arri-

shigghiari.

sdruvigliari (Vallelunga) vedi ar-

rishigghiari.

sdruvillari (Aiim.), vedi arrisbig-

ghiari.

semperàzia. comp. da exernpli e

grat a, per esempio, puta il caso.

senari , Io stesso che sanavi (E-

rice).

senza, prep., senza, li
Senza nec

tibbi nec tabbi, senza né ai né bai,

senza fiatare. Vedi voi. J, pag. 49,

nota 2.

sevpa (Salap.), lo stesso che ser-

pi, s. f., serpe. |I
Lucertola.

sfalliri, V. intr.
,
per fallivi, fal-

lire.

sfantasiari, v, intr., mulinare
1|

Scervellarsi li
Fanlasticare.

sfardari, v. tr., stracciare.

sfardata, i, s. f., stracciata.

sfasulatu, agg., senza quattrini

,

spiantato.

sfardavi, v. tr., stracciare.

sfàusu , agg., per fausu , falso ,

cattivo,

sfigghiavi, v. tr., sfibbiare, sbot-

tonare.

sfilavi, v. tr., sfilare. 11 Passare

uno più per volta. H Sfilavisilla

,

fuggirsene, battersela ecc.

sfìUttari, v. intr., partire, fuggire,

nascostamente, sgattajolare. (È cer-

tamente corrotto da sfivittavì, fug-

gir come un furetto).

sfilu, s. m., desiderio^, vaghezza,

vogliolina.

sfirmavi (voce non palermitana),

V. tr., aprire la serratura.

sfirniciifsu ,
.ngg. di cosa che dà

fivnicia , cioè fatica
,
pensiero, af-

fanno per ottenersi o compiersi,
il

Pernicioso.

sfirvari , sfurvari , schirvavi , v.

intr.. sferrare, erompere.

sfirviari, sfurviavi, v. tr. e intr.,

girare.

sfvazziari, v. intr., fare sfarzo,

pompeggiare, ecc.

sfvegiu, i, s. m., sfregio.

sfvìnziàrisi , v. rifl. , concepire
orrore,

sfunnaiu , part. pass, da sfun-
nari, sfondato.



GLOSSARIO

vedi sfir-

mi
sfurrari (Salaj3aruta)

rari,

s[ussari, v. tv,, far fossi.

sgagghiarì, v. tv. e intr., strigare,

svincolare, sbiettare,
li

Rifl., spa-
niarsi, svincolarsi.

sgagghiatu
, part. pass, da sgag-

ghiari.

sgangu, ghi, s. m., racimolo.
sgarratina, i, s. f., sbaglio.
sgasfari, v. tr., scastonare.
sghimmari (Polizzi) , v. int. de-

viare.
Il Sboccare,.

sgranfugnun^ v. tr., grafQare, dar
forti graffioni.

sgricciari, v. intr., schizzare. I!

Tr., sprizzare.

sgriddari, v. iritr., saltare come
un grillo.

sgriddatu, part,. pass, che fa da
agg., senza grilletto (e si dice dello

schioppo.)

sgiiiddaru, ì, s. m., grido, strido.

si, cong., se. || Si, avv.. si. li Si\

verb 0, sei.

sìccu, agg., secco, arido,

sichitari (Mangano), yedi sìcii-

tar i,

sìcularu, siculari , i, a, agg. e

sost,, secolare, che viene dal se-

colo, e non è in alcun ordine
religioso.

sìcutari, slquUari, siguitan, v. tr.,

seguitare, jj Seguire.

siddiari, v. tran. , e per lo più
rifl., seccare, annojare, infastidire

alcuno.

siddiatu, part. pass, da siddiari,

seccato, infastidito.

siddtt, suddu, cong., se.

sidduni, s. m. sing., accr. di sed-

da, basto.

siggitedda , ì, s. f., dim. di 5^^-

gia, seggiolina.

sigretu, i, s. m., segreto.
Il Orga-

ni genitali maschili
(I testicoli.

Signurt, s. m., signore.
Il Dio.

siiddu, i, (Salap.) anello.

singit, s, m., pietra da sarti.

sintenza, i, il, s. f., sentenza. H

Imprecazione; onde maìinari s'm-
tenuti.

s pala, i, s f., siepe.

'Sippuzzu (Marsala), per afer., in-
vece di Giusippii2zu, dim. di 'Seppia
Giuseppi, Giuseppe.

siquiri, v. tr., eseguire.

siquUari (Marsala), vedi sicuta-
n.

siritina, i, s. f., sera, serata.
sìrpuzza, i, s. f

.
, dim. di serpi,

lucertoletta.

sirragghiu, i, s. m., serraglio.
1|

Carcere.

sirva, i, s. f., selva.

sirvizzeddii,^ a, i, s. m., dim. di
sirviz:u, servizio, faccenda.

sirvizzìi. survizzu, i, s. m. , ser-
vizio, atto, ecc.,

sissi', tronco da sissignura,
sissignura, sissi\ comp. da si si-

gnora, signore.

smaccari , v. tr. , dar Io scacco
matto, beffare, canzonare, decidere
ecc.

smagaratu
, agg. , che ha della

strega.

smaiUtu, agg., ismaelita.

smammari, v. fr., spoppare, svez-
zare.

smammatu, part. pass, da smam-
mari, spoppato, svezzato.

sminnittiari, v. tr., consumare,
guastare, sconciare, sconciare quasi
per vendetta.

sminniitiatu, part. pass, da smin-
nìttiari, svinnittiari, sciupato, gua-
stato (quasi per vendetta).
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smunta, «, s. f., rilievo, e dicesi
di guardia, di sentinella ecc.

smurari, v. tr., smurare.
socchi (Vallelunga) vedi zoggu.
sogghiu, i, s. m., soglio.

soUcìiianeddu, ^, a. s. m., diabat-
tìno. (Gonip, da sola chianeddi

,

suola-pianelle.

sonnii, pi. sonni, sònnura, s. m.»

sogno. 11 Sonno. || Tempie. [| 'N son-
nu 'nchinu, in pieno sonno, in son-
no profondo.

!| 'iV sonnu paci, in

sonino pacis, in sonno tranquillo.
sonu, i, sònura, s. m., suono.
sona, (Teraiini) vedi 'nsòUa,
sorti, I, s. f., sorta. Sorte.

soru, u, s. f., sorella.

spacciari (Resuttano) v. tr., fini-

re, sbrigare. H Esaurire.
|1 Consu-

mare.
spagnàrisi, v. riti.

, prendersi di

paura.

sparaggiatu
, part. pass, da spa-

raggiavi, ctie non ha pari; straor-

dinario.

sparaci, v. i\\, sparare.
sparatuna, i, s. f., accr. di spa-

rata, fig., grossa strapazzata.

sparramentu, i, s. m., maldicen-
za,

il
Delirio, farnetico.

sparrari^ v, tr,, sparlare, dir ma-
le,

li V. intr., farneticare, delira-

re.

spassiggiu, i, s. ra., passeggio.
spata, i. s. f., spada.
spatmnatu, part. pass, da spa-

trunari, senza padrone, nò aiuto,

né sostegno; solo, derelitto.

spavintusu
, agg., straordinario,

meraviglioso, ecc. Vedi voi. 1, pa-
gina 352, nota 2.

spècchiu, i, s. m., specchio, spe-
ra.

spèddiri, spiddiri, v. intr., finire,

j RACCONTI, EG.

cessare. H Intr., allestirsi, sbri'

garsi.

spia, s. f., spia. 11 Jiri, spii spii,

andar sulle tracce, chiedendo sem-
pre informazioni e notizie.

spica, chi, s. f., spiga.
Il
Spica di

mura, angolo di muro.
spicchiali, a, s. m. specchio.
spicchial'iari (Gerda), lo stesso che

spìcchìari (da spicchiali, specchio).

spicch'iari, v. intr., rilucere come
specchio, risplendere.

spicuni, a, s. m., accr. di spìca,

spiga,
il
Angolo per lo più d' una

camera.
spiddizzatizzu , avv. di spiddiz-

zatu, (come a dire spellicciato) la-

cero, sdrucito, male in arnese.

spidugghiari, v. tr., distrigare.
1!

Spidiigghiarisi a unii, in linguaggio

dt mafia, ainmazzare, levarsi d'at-

torno uno.

spignari, v. tr. , levar di pegno.

i Spignari la travatura , toglier

l'incantesimo, prendere i tesori in-

cantati.

spijari, V. tr., dimandare , chie-

dere. Pres. ^piju , spij, spija ecQ.

Pass, spijai, Part. pass, spijatu. \\

Vale anche spiegare.

spilla, i, s. f.. spillo.

spillongu , ghì (Palermo), vedi

spirlongu.

spinciri, V. tr., alzare, levare in

alto.

spingula, i, s. f., spillo.

spinnari, v. intr., spirarsi dal de-
siderio. 11 Tr., spennacchiare.

spinnu , s. m. , vivo desiderio ,

per cui uno si spira.

spintuliddu, vedi spuntuliddu.

spinucciari , v. tr. , torre la spi-

nocela, (zipolo della botte), spil-

lare.
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spiranza, s. f., speranza.
|l

Stari

spiranza, sperare, contare sopra.

spiranzari, v. tr., lasciare senza
speranza di vita.

spirari, v. tr., sperare.

spirciari, v. intr., traforare, pe-
netrare. 11 V. intr., curarsi. H Essere
a cuore, calere, premere.

Il Aver vo-

spirdirisi o spèrdisi, v. rifl., di-

sperdersi, smarrirsi.

spirdu, ^, s. m., spirito.

spirìcarisi (Borgetto), v. rifl., far

presto, sbrigarsi ecc.

spìrimentu, «', s. m. espediente
(|

Esperimento.

spirirì, v. intr., sparire.

spirlongu , spillongu
, ghi

,
ga, s.

m., piatto largo e bislungo.

spirimintari, sprimintari, scamin-
tari, v. tr., sperimentare, mettere
ad esperimento, a prova.

spirtizza, i, s. f., sveltezza, ac-

cortezza, sagaci tà. H Fari spirtizzi,

far mirabilia, prodezze; ed anche
esagerare grandemente.

spirtusari, spurtusari^ v. tr., per-

tugiare, bucare, forare.

spitiddu, i, a, s. m., dìm. di spi-

tu, spiedino.

spitu, i, a, s. m.^ spiedo.

'spittari, per aferesi , invece di

aspittari,

spiziu.s. m., ospizio, jj Per anto-

nomasia, manicomio.
spizzicatu, part. pass, da spizzi-

cari, smozzicato, sbrecato.

spizzuliarisi, v„ rifl., mangiare a

piccoli e misurati bocconi con cal-

ma e tranquillità,, sbocconcellare.
sponsa, i, s. f., spugna.
sprèmiri , v. tr. , stringere tor-

cendo la biancheria mentre si

ava

.

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. JV.

spugghiari, v. tr. , spogliare , le-

var d'addosso i panni, svestire.

spunsaliziu, ii, s. m., sposalizio.

spuntiiliddu, che altri dicono pu-
re spintuliddu, dim. di spiintu, cre-
sciutello.

spiintari, v. tr., trapassare.
Il Spun-

tare,
li Riuscire a fare una cosa.

spuntuni, a, s. m., spuntone.
spusu, ^, s. m., sposo.

sputazza, i, s. f., saliva. \\ 'Un è
di lu tò stomacu sta sputazza, frase
comune che vale : questo discorso
non è tuo, non viene da te; tu sei

stato insufflato.

sqmgghiari, v. tr. e intr.
, squa-

gliare, venir meno , ridursi a mal
termine per magrezza.

squadiàrisi, v. intr., rifl., entrare
subito in sospetto per cosa che si

sia intraveduta, o intesa, o capita
a volo.

squerennarisi (Polizzi)
, v. rifl.

,

scagionarsi, scusarsi.

ssabbinidica
, composto da ssa

{vossà, vossia, vossignuria) mi (che
nella pronunzia sparisce) e btnidica,
cioè Ella mi benedica, ia mi dia la
sua benedizione.

'ssiri (Noto), per aferesi invece di
essiri, essere.

ssu, agg., codesto.

stabili, i (Polizzi), s. m., fondo

,

tenuta.

staciimi, s. f., stagione.
l| Per an-

tonomasia, i' estate.

stadda, i, s. f., stalla.

stafferi, s. m., staffiere, valletto.
stagghiu, i, s. m., cottimo.

\\ Fer-
mata, riposo.

stancari, v. intr. riposarsi per i-

stanchezza.

stanga, ghi, s., spranga.
statia, ^. s. f., stadera.

23
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statu, ^, s. m., Stato.
Il
Stato, con-

dizione.

sténniri, v. tr., stendere, tendere
(detto della roba che si vuole a-

sciugare alle funi).

sterru, s. m., sterro.

stessu e stissu indistintamente

,

pron. e agg, : stesso.

stiddatìh, part. pass, da stiddari,

stellato.

stidda, i, s. f., stella.

stigghiu, ^, s. m., stivile. Il Stig-

ghiu di la casa, letto.

stimpari, v. tr., togliere.

stimpuniari , v. tr. , stentare, ti-

rare innanzi alla meglio.

stinnicchiari, v. tr., stendere, but-

tare.

stinnutu, part. pass, da stènniri
,

steso.

stipa, «, s. f., botte.

stipu, i, s. m., stipo, armadio.
stissu, pron. e agg., stesso.

stizza, ^, s. f. , stilla
, goccia. \\

Stizza.

stizzicari (Noto), stillare, lasciar

cadere a stille.

stizztiniari, v. tr., fare stizza, on-
te, dispetti.

stòmucu (Noto), lo stesso che sto-

macu, stomaco.
storia, a, s. f., storia, novellina,

fiaba, ecc.

stracanciari, v. tr., scambiare.
stracoddu, {a lu), dietro i colli

,

fuori di vista.

strallùciri, v. intr., risplendere.

stranienti (Oastelt.) , vedi 'ntra-

menti.

stramuntari (Noto) 5, v. tramim-
tari.

stranuttatu
,
pari. pass, da stra-

nutturìsi, stanco per aver vegliato

tutta la notte.

'stremu, agg., ultimo, estremo.
Il

Straordinario.

stria, ii, s. f., strega.

strja, vedi stria.

stricari, v. tr., detto di roba, vale
lavare.

strigghiari, v. tr., strigliare.

strillavi, V. tr. e intr. , stj'illare,

gridar fortemente.

'sÉnmmn,v.tr.,risparmiare quanto
sia possibile.

strinciuta, i, s. f., stretta, abbrac-
cio.

strittu, part. da strinciri, stretto.

Il
Strittu e malu paratu, stretto e

mal parato, ridotto a cattivo ter-

mine. •

strizzarh v. tr., sciogliere i ca-

pelli.

'stròlacu, chi, s. m., astrologo.

striicciuli, s. f. plur., bazzecole,
bagattelle

li
Cose di poco momento.

strudusu, agg., dispettoso.

strummentu , ^, s. m. , io stesso

che strumentu, strumento.

sta, per aferesi, chistu, pron. di

persona e di cosa, questo.

stunari, v. intr. stordire, sorpren-

dersi. 11 In gru Ili re. H Stonare.

sturciuniari, v. tr., storcere.

suhhitu subita, avv. di tempo,
subito.

subbuliari (Polizzi) , v, tr. , pic-

chiare, battere, bastonare.

sucàri, V. tr., succhiare, succiare.

Il
Sucàrisi, rilL, quel tirare che si

fa del proprio fiato quando per

colpo per altro si sente dolore;

succiare.
Il

Smagrire. 11
Rimesco-

larsi.
Il
Sucarisilla ,

(succhiarsela)

,

far la spia; ed anche ingozzare in

santa pace un malanno, una sven-

tura, un colpo qualunque.
sucu, chi, s. m., succo.
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sudura (Buccheri), s., f. sing., ve-

di suduri
suduri, a, s. tri., sudore.

sùggitu, ^, s. m., suddito.

sùgghiu, i, s. in., subbio.

suli, s. m., sole.

suliddu, dim. di sulu, agg. e pron.,

soletto.

siilitu, (voce comune a qualche

parlata), solamente, soltanto.

sumeri, i, s. m., somaro.

suorti, s. f., sorta.

suoni, i, s. f., sorella.

suppilu. La frase jiri 'n suppilu

'n suppilu vale andare smagrendo
per tento dolore fisico o morale.

supracchiù, s. m., soprappiù, so-

pra vvanzo.
siiprajuri, agg., superiore , mag-

giore, da più.

supraìiiari, v. tr., sovraneggiare

dominare.
supranu, i, s. m., sovrano, re.

supricchiaria i ti, s, f., invece di

siipirchiaria, soperchieria.

supurtura, ^(Gastelt.), vedi sepur-

tura.

siirastra, i, s. f., sorella per parte

di padre e non di madre, o vice-

versa, sorellastra (Fanfani, Suppl).

siirhuni (Borgetto), gran sorso.

surciteddu, i, s. m., dim. di surci,

topino.

surfareddUj iy, a, s. m. zolfanello.

sùrfaru, s. m.. zolfo.

surruscu, schi^ s. m.. baleno.

surticedda y s. f., dim. di sorti,

sorla.

surUri, V. intr., sortirci , uscire ,

venir fuori. Pres. surtisciu ;
pass.

surtiu, fot. surtìrò "Oggiu, part. pass.

surtutu.

survizzu, sirvizzu, i, a, s. m., ser-

vizio.

sùsiriy v. tr„ alzare, sollevare.
!1

Susirisi , rifl. , alzarsi. Pres. susu;

pass, susioi; fut. susirròroggiu; part.

pass, susutu.

siispicu, chi, s. m., sospetto.

suspinciri, v. tr., sospingere, sol-

levare, alzare.

sustari , v. tr. , riuscir di molta
noia, peso e fastidio.

susu, avv., sopra.

sutta, avv. e prep., sotto.

suttirràniu , ti , s. m. , sotterra-

neo.

suttulidda, avv., dim. di sutta, un
pochino sotto.

svigghiari , v. tr., svegliare, ris-

vegliare.

svintura, talvolta usato per ven-

tura. Voi. 1, pag. 102: • Si misi 'n

V laggiù a la svintura. •

svzu, ii, s. m., sviamento, distra-

zione, svago.

svutàri, V. tr., svoltare.

Tahharè, è, s. m., vassoio, baci-

no, guantiera. (Fr. cabaret o gaba-
ret.

tabbi, vedi senza.

tabbutu, i, s. m. , cassa mortua-
ria.

taffiari, v. intr.. mangiare a cre-

papelle.

tàffiti, voce che imita ii suono
che nasce dal percuotere il col-

tello tagliando con violenza sur un
corpo duro.

tagànu, vedi jataganni.

tagghiari, tagliari, tallàrì, v. tr.,

tagliare.

tàlai, vedette.
Il Essiri (o stari) a

li talai, essere alle vedette.

tàlamu, tarmu i, s. m., talamo.
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talentu, i, s. m., ingegno^ qualità
intellettuali.

taliari, v. tr., guardare, affissare,

fissare. Pres. taliu, talii, talia, ta-

liamu, taliati, talianu ; Pass, taliai

o toliavi , taliasti, taliò o taliau ,

taliamu, laliastivu, taliaru; Fut. ta-

liirrò , -oggiu
, part. pass, taliatu

,

Imperat. pres. 2.« pers. sing. , ta^è,

talà talia.

tollàri {Geraci e Alimena) , vedi
tagghiari.

tammurìnarii, %, a, s. m., tambu-
rino.

Tanàsia, s. f., Atanasia.

tannu, avv., allora.

tannùra, i, s. f., fornello.

tantarij per tintari , v. tr. , ten-

tare.

tantaturi, tentaturì, i, s. m., ten-
tatore.

tantiari, v. intr. , andar tento-

ni.

tanticchia, avv., un pochino, un
pocolino, un cotal poco.

tanticchiedda, avv. , dim. di tan-

ticchia; un pocolino, un zizino.

tantu, agg., e pron., tanto, molto.

11 Avv.;, tanto.

tantum, (a), mod. avv., a ten-

toni.

tappina, i, s. f., pianella.

tarmii (Salap.), vedi tàlamu.

tartuca, chi, s. f., tartuga, tarta-

ruga.

tassa, lasciaci s. f., tassa, impo-
sta.

tata, s. m., padre, (voce fanciul-

lesca;.

tavula, tàula, i, s. f., tavola.

tavulineddu, i, s. m. dim. di ta-

vulinu, piccolo tavolino.

tempu, iy s. m.. tempo. H A tempu,
mod. avv., a poco, pian piano,

il

A tempi, nei tempi passati, a' lem-
pi antichi,

il
Tèmpura, plur. di tem-

pu , è consacrata per U quattru
tempura,

tènin, v. tr., tenere.
Il

Tenere ,

assistere una partoriente. Voce delle

levatrici.

tenniru, agg., tenero.

tessivi. V. tr., tessere.
Il

Fig. pas-

sare, ripassare per un sito.

testa , i, s. f. , testa. H Msari la

testa , alzare \\ cag)0 , venir su in

prosperità, e quindi acquistar quella

fidanza di se stesso che nasce dal-

l' avere.

tia, pron. person., te.

t'iànu vedi tigànu.

tigànu t'iànu, tijanu , i, a, s. m.,
tegame.

tila, i, s. f., tela.

timpa, i, s, f., poggetto. H Salita.

!1 Balza. 11 Mucchio per lo più di

terra ecc.

timpirineddUi i, a, s. m., dim. di

timpirinu,, temperino.
timpulata, i. s. f., guanciata.

timpuluni, a, s. m., accr. di tém-

pilla, tempione, guanciata.

timpuni , s. m, , accr. di tempu
,

tempaccio.
Il
Malu timpuni, tempo-

rale.

tinciutu
,
part. pass, da tìnciri

,

tinto.
Il
Tristo, cattivo. || Fannullo-

ne, infingardo.

tincu, agg., pronto , ardito. H

Tincu tincu , diritto, difilato.

tineddu, i, a, s. m.. tinello.

tinidduzzu,i,dim. d'i tineddu, pic-

colo tinello, tinellotto.

tinnirizza, i, s., tenerezza.

tinta, s. f., inchiostro, tinta.

iintu, agg., cattivo, tristo, brutto.

tipu, agg., pieno zeppo, li
Tipu

tipu, pienissimo.
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tiracchettu (Alimena), v. trattettu.

tiravi, V. tr., tirare, trarre, met-

ter fuori. 1[ Rifl., tirarsi, strapparsi,

e dicasi per lo più dei capelli.

tirdina ri , s. m. (comp. da tri e

dinari), antica moneta siciliana pari

a quasi 1 cent, di lira.

tirrazza, i, s. f., pegg. di terra.

tirrenu, tirrinu, i, s. m., terreno,

terra, fondo, tenuta.

tirricedda, i, s. f., dim. di terra.

tirrinu (Noto , Messina , Lipari)
,

vedi tirrenu.

tistaliy i, s. m., capestro.

tistamentu , tistamientu, i, s. m.,

testamento.

tistetta, i, s. f„, cantone.

tistiizza , iy s. f. , dim. di testa
,

testolina.

tò, agg., tuo, tua (che pur si tro-

va scritto tà). To', tuoi, tue.

tòrcia, i, s. f., torchio da accen-

dere.

tostu. agg., ardito e tosto.

tozzu, i, a, s. m., tozzo.

trabhuccu, chi, s. m., trabocco.

tracchettu, vedi trattettu.

tracuddari, v. intr., tramontare ,

calare.

traineddu, i, s. m., dim. di trai-

nu. 11 Fari tu traineddu, far la spia,

il soffione, il mettimale riferendo i

discorsi altrui.

tramazzarisi, v. rifl., sconvolger-

si, agitarsi.

tramimtari, v. intr., tramontare.

tràsiri, v. intr,,, entrare.

trattettu,tirattettu,tracchettu nella

frase stari o mittirisi a lu trattettu,

mettersi in guardia, alle vedette.

trattu {'n), in agonia.

fratturi, i, s. ra., trattore.

travagghiu, tràvagliu, travallu, i,

s. m., travaglio.

travallu (Alim. e Ceraci) , vedi

travagghiu.

tra-zzèra, i, s. f„ quasi tracciera,

viottolo mulattiere.

fresa, contr. da Teresa.

trèvani (Palazzo-Adr.), tenebre.

tri, agg. num., tre.

tridìci. agg., tredici. || Lassari 'n

iridici, lasciare in tronco, in asso.

trippodu, tripuòdu, i, s. m., trep-

piè.

tripuòdu (Resuttano) , vedi trip-

podu.
trizza, i, s. f., treccia, detto per

lo più de' capelli.

trizziari, trmziari , v. tr. , can-

zonare, buffonare, corbellare.

trizziari, v. tr., corbellare, can-

zonare, burlare, beffare.

trizzolu , i (Salap.) , s. m. , trec-

ciuola.

troffa, i, s. f., cespo.
i|
Fig. detto

di persona poco scaltra, grossola-

na, madornale, minchiona.
tronu, i, a, s. m. tuono.

truhhari, per metatesi, invece di

turbavi, turbare.

truffidda, i, s. f., dim. di troffa,

cespo.

tnimma, %, s. f., tromba. l|
Fig. ,

broncio, muso. H Trumma di cacca-

mi, vedi voi. IV, pag. 42.

trupicia, a, s. f., idropisia.

truniari, v. impers., tuonare.

truscitedda, i, s. f., dim. di tnì-

scia, fagottino.

truvari, v. tr., trovare.

truzzavi , V. tr. e intr. , urtare ,

percuotere. H Tornare con insi-

stenza sopra un argomento.
truzzata, i , s. f

.
, vedi truzzu-

nata.

truzziari, v. trizziar'r.

truzzunata , i, s. f. , alterato da
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truzzuni, che è accr. di truzzu, ur-

to; urto violento.

ttùffiii , onomatopea, per cui si

esprime la caduta, il venire im-
provviso d'una persona, d'una
cosa.

tuccari, V. tr., toccare,
li
Introita-

re una somma di denaro neJia quale
ci sia il capitale e il guadagno; e

dicesi da' venditori. H Fare al tocco.

tuma, s. f., cacio fresco non sa-

lato.

fumasi, s. XV.., Tommaso.
tumazzu, /, fi, s. m., cacio.

tunica, chi, (Caltaniss.) , io stesso

che tonica, tonaca.

tunnina, s. f., tonnina.
titppiari (Castel termini), vedi tup-

puliari, bussare, picchiare.

tuppuhari, tuppiari, v. tr., bus-
sare, picchiare.

turcirisf, v. rifl., contorcersi. Pres.

mi torciu; pass, mi turcivi: fut. mi
turciró 'Oggiu; part. pass, turciutit

tortu. Il Turcirisi comu 'na ligama
,

contor^.ersi per interno dolore co-
me si ritorce i'ampelodesmo doven-
do con esso far delle ritortole.

turchiceddu, dim. di tunu, come
a dire turchetto.

tiircu , chi , s. e agg. , turco. H

Senza fede né religione.
Il Che non

senta ragioni.

turmentu i, a, s. m., tormento.
tussichiari , v. tr. e intr. , man-

giare, e si dice quasi sempre im-
precando alcuno che quel che man-
gia gli faccia tossico o veleno. Ve-
di voi. II, pag. 79, n. 2.

tuttidui , amendue, tutti e due,
entrambi.

tuvagghia, i, s. f., tovaglia.

RACCONTI, EC.

U

'U, invece di lu, art., lo, il.

ubbrigari, v. tr., obbligare.

ucchialuni, a, s. m., accr., di uc
chiali, cannocchiale.

ucchiuzzu, i, s, m. dim. di occhiu,

occhiuzzo.
ùmmira, umbra, ummra, i, s. f.,

ombra.
un, art. indet., un, uno. H Twavv.,

non.

'unca, avv., per fognazione della

d, dunque.
unciari, ungiari , vundari , hun-

davi, unchiari, v. tr. e intr., gon-
fiare.

ungiari. (Poli zzi), vedi unciari.

'unni (Salapar.), non. \\ Unni, avv.,

ove, dove.

'unquà, (SaJap.), vedi dunca.

un2a, i, s. f., onza, moneta del

valore corrispondente a L. 12 e cen-
tes. 75.

uocciu, i, (Noto), s. m., occhio.

uora (Capaci), vedi ora.

urdiri, v. tr., ordire. Pres. urdi-

sciii o nrdu; pass, urdivi ; fut. ur~
dirò 'Oggi'Uj part. pass, urdutu.

urtimu, agg , ultimo. H Estremo
Il
Massimo, lì ÀlVurUmu, da ultimo,

alla fìXìQ.

urvicari (Marsala) , vedi vurri-

cari.

ussiddu, a, s. m. , dim. di ossu
,

ossicino.

utru, i, s. m., otre. H Utero.

ùWli, lo stesso che utili, utile.

uttina, s. f., Ottilia.

Va, Inter., via, su via, orsù.
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vaccaria, iì, s. f, vaccheria, chiu-

sa di vacche.

vaciU, i, s. m,, catinella.

vaddi, i, s. f., valle.

vagghiarduAjuagghiardu, agg., ga-

gliardo.
Il

Pronto, sollecito.

vaja, Inter., vìa, orsù, su via.

vajana, guaiana, i, s. f., baccello,

guscio ove nascono i legumi.

vaiata (Valle! unga) vedi balata.

valìcia i. s. f., valigia.

valintìzza, i, s.f., atto di bravura,

di valentia.

vampa i, s. f., desiderio, amore
ardentissimo, dolore di non poter

più avere , riavere , rivedere.

vanidduzza, i, s, f. , dim. di va-

nedda, vicoletto. H Gràpiri l'occhi a

vanidduzza, aprire gli occhi appena
appena, e leggermente. Vedi voi. 1,

pag. 354, nota 2.

vànniu, ii, s. m., bando.
vantaggiu , i, s. m. , vantaggio

,

vanto, vantamento, gloria.

varca chi, s. f., barca.

varcuzza, i, s. f., dim. dì varca,

barchetta.

varda, i, s. f., bardella. Il
Circari

pi varda e pi sedda. fig. cercar dap-

pertutto, con premura e preoccu-
pazione.

varu, a (Erice), s. m., marinaio,

pescatore.

varva, «, s. f., barba.

varvarottu i, s. rn., mento.
varvasàviu , ii, s. m. , comp. da

varva e saviu, savio, sapiente, fi-

losofo di quei dalla barba lunga

come ce li offre 1' antichità.

varveri, ^, s. m., barbiere.

vasari, v, tr., baciare.

vasata i, s. f., bacio.

vasatedda, i, dira, di vasata, ba-
cino, baciuzzo.

vascellu, i, s. m., vascello.

vasciallu i, s. ra,, vassallo, sud-
dito.

vàsc'Uy agg., basso.
|i Vasciu da-

vanti, debole, poco energico, min-
chione.

vassta, v. vossia.

vastasu, i, agg. e sost., facchino
persona del basso volgo ecc.

vatiiarì, v. tr., battezzare.

vattiatu, part. pass, da vattiari,

battezzare.

vàttiri, v. tr., battere.

vava, ì, s. f., bava. [1 Voce fan-

ciullesca, bambino, bambina.
vavaredda, i, s. f., pupilla,

velu, i, s. m., velo.

vénda, \ s. f., vendetta.

venerusu, (Galtaniss.), agg. rispet-

tabile, ragguardevole.

vèniri, v. intr., venire; pres. ve-

gnu, veni, veni; vinemu, vinili, ven-

nu. Pass, vinni, vinisti, vinnl ; vin-

nimu, vinistivu, vinniru; part. pass.

vinutu.

véspiri , i, s. m.. Io stesso che
vesprii, vespro.

vèstìa, ii, s. f. , bestia , e per lo

più detto di cavallo o mulo.
vlaggeddu i , a , s. m. , dim. di

viaggiu, viaggetto.

viaggia, i, s. f., in alcuni comu-
ni per viaggiu, volta, fiata, mo-
mento.

viaggili (Salaparuta) , vedi vota
,

volta.

viaggiu, s. m., viaggio.
11 (Marsala,

Salap.j volta, tempo, p. es.: un viag-

giu c'era un re. (C'era una volta

un re).

vicinanzu, s. m., vicinato.

viddanu , sost. e agg., villano,

contadino.

vide (Gianciana), vedi midemma.
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videmmi (Poiizzi), vedi midem-
ma.

vidiri vidiri, vidri, v. tr., ve-

dere, badare, stare attento.

viecciu (Noto), lo stesso che vec-

chiu, vecchio.

viersu (Vali.) lo stesso che versu,

verso, inverso.

vigghia, i,s. f., veglia, vigilia. H

Tèniri li vigghì, vigilare;, spiare.

vihi interiez., ahimè! oh!
vinciri, v. tr. , vincere.

vinculu , binculu ^ ^, s. m. , vin-
colo.

vindiri (Messina), vedi vinnirL
vinniri , vindiri, v. trans, ven-

dere.

vinti, agg., venti.

vintìari, sventare
,
prender aria.

1! Rubare.
vintina, i, s. f., ventina.

1! (Sala-

paruta), misura di capacità.

viutuliata, ^, s. f., ventilata, ven-
tata, colpo di vento.

vintura, s. f., ventura, sventura,
fortuna.

vinu, plur., vini, vinura , s. m.
,

vino.

vippita, i. s. f., bibita.

virga, virtga, vinca , viria
,
ghi^

s. f., verga.

virgunata, i, s. f., colpo di ver-

ga,
li
Lividura prodotta dal colpo di

una verga, o d' altro,

viria (Polizzi) vedi virga,

virina, ^, s. f., tutto il corpo della

mammella, la glandola.

virìticu, agg., vendico.
Il Valente

11 Intelligente, esperto.

virmarid , vimmaria, ii, s. f., a-

vemaria.
virmiceddu, s. m., dim, di vermi,

vermicello. 1| Sorta di pasta molto
sottile, vermicello. Sbiimmirari li

virmiceddi, Ietterai, vomitare i ver-

micelli, e vale: dir tutto, raccontare
ogni cosa.

virsèriu, ii, s. m., avversieri, de-

monio.
virticchiu, i, s. m., fusaiuolo. 11

11 Fig. deliquio, svenimento.
virtuusu, agg., virtuoso.

visazioni, i, s., vessazione, noia,

fastidio.

visazza, i, s. f., bisaccia.

viscica (Buccheri), lo stesso che

vissica,

visilocu, vedi visilocu.

visitu , s. m. , lutto
,
gramaglie

,

bruno.

vispim chi, s. m., vescovo.

vissica, viscica, chi, s. f., vescica,

vessica.

vissicanti, s. m., vescicante.

vistiami , i, s. m. e femm. , be-
stiame.

visulocu, visilocu, chi, s. m. , vi-

sita nel luogo, nel domicilio, sopra
luogo.

vitidduzzu , i, s. n)., dim. di vi-

teddu, vitellino.

vitrina, i> s. f., vetrina.

viuleddu, i, a, dim. di violu, viot-

tolo.

viviri , V. tr. ^ bere, Pres. .vivu ;

pass, vìppi; fut. vivirò -oggiu; part.

pass, vivutu.

voi> i, s. m., bue. Il
Vói, verbo,

vuoi.

vòmara , i (Borgetto) , s. f. , vo-

mere.
vonta (Caltanissetta, Cast.) , vedi

vota.

voscenza, contratto da vostra ec-

cellenza ; titolo che si dà dai ser-

vitori a' padroni, e, per rispetto ,

da un inferiore del basso volgo a

persona che meriti o esiga riguardi.



voscit , vòscura , voschi , vosca, s.

Hi., bosco.

vossia, vassia, vassa, contr. dalle

voci vostra signoria , e si dà non
già a persone di riguardo, ma a

cui si parli del lei.

vota, contratto da volta , volta .

Vota-canciata
,
giravolta ; atto de-

stro ecc.

vrachi, s. f., plur., brache.

vranca, chi, s.. f., branca.

vrancu , viancu , biancu , agg.

,

bianco.

vrazzu, a, s. m., braccio. •

vrazzuddu , a , s. m. . dim, di

vrazzu, braccio.

vrocculu, 1, s. m.. broccolo.

iTorfw, t, s. m., brodo.

t't^àijwin, di alcune parlate, per

vnatitri, voialtri.

vucca, echi, s. L bocca. 'Mrnucca,

'n hucca, in bocca.

vucceri, i, a, s., macellaio, car-

nezziere.

vuccuni, a, s. m., boccone.

i?Mccw2za , vezzegg. di vucca , s.

f., boccuccia.

vùddiri (Caltaniss. e Vallel.), ve-

di vùgghiri.

vudeddu, i, a, s. ni., budello, in-

testino. H Parisi li vudedda fradici,

aver gran dispetto o rabbia d'una

cosa, quasi infradiciar dentro per

collera. H Farisi li vudedda pizzi

pizzi 'na canigghia, vale lo stesso;

vedi voi. I, pag.' 326, n. i,

vugghienti
,
pari. pres. da vùg-

ghiri, bollente,

vugghiri, vugliri , vùlliri , vud^

diri, v. tr., e intr., bollire.

vui
,
pron. voi ; al plur. si usa

meglio vuatri.

vnjareddu, i, s. m., dìm. di yuja-

ni, boaro.
i|
È anche dim. di voi,h\XQ,
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vujàru, a, i, s. m., boaro, guar-

diano di buoi.

vulà, s. m., balzana (Frane, vo-

lant).

vulanteri (Gastelt.) , vedi vulin-

teri,

vulari, V. intr., volare. Pres. vo-

lu; pass, vulai; fut. vulirò -oggiu;

part. pass, vulatu.

vulèra (Erice), vedi gulera,

vulinteri, vulanteri, avv., volen-

tieri.

vuliri, V. tr. , volere. Pres. vog-

ghiu, vói, voli, vulemu, vulit^, von-

nu; Pass., vosi ecc.

vuluni , a, s. m. , accr. di volu,

volo, volata.

vummicari, vumitarl, v. tr. e in-

tr., vomitare, recere.

vunciari, unciari, gunciari, biin^

ciari, V. tr. e intr., gonfiare.

vurbicari [Mìneo) , vedi vurri^

cari.

vurdunaru , i, a, s. m., mulat-

tiere.

vitschitu , i, s. ni., guadagno,

vurricari , murricari , vurbicari ,

purvicari , vurdicari, varmcari* v.

tr., sepellire (quasi polvicare).

vusciu, s. m., bossolo.

vutàrisi, V. rifl., voltarsi.

vutiiru, i, a, s. m., avvoltoio.

ZabbiflW (Cianciana), v. intr., tuf-

fare in acqua, spruzzare acqua.

zafarana, s. f., zafTerano.

zàgara, zagra, s. f.» fior d',aran-

cio.

zagaredda, i, s. f. , nastro , fet-

tuccia.

zagariddina, i, s. f. , dim. zaga-

redda.

23*
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zann% i, s. m,, saltimbanco, ciar-

latano.

zappiiliatu , part. pass, da zap-
pul'iari, zappato.

ziana, i, s. 1, zia.

zianu, i, s. f., zio.

ziccajfritta o zicca ajfritta, add.

di persona sordida ed avara.

zicchiari (Marsala) , v. tr. , sce-

gliere.

zicchinetta, a. f., sorta di giuoco

rovinoso di carte, che i toscani di-

cono a toppa.

zicchittata, «, s. f., colpo di dito

che scoppii di sotto d'altro dito ,

buffetto.

zimmili, ^^ a, s. in., grande bi"

saccia che si posa sugli asini e sui

muli per someggiare.

zita, i, s. f., ragazza, fidanzata.

zitaggiu, i, s. m., sposalizio.

ziticchia , i , s. f
. , dim. di zita ,

ragazza.

zittirisi, V. intr., tacere, non fare

uno zitto.

zitu, i, s. m., promesso , fidan*

zato, sposo.

zu, contr., da ziu, zio , e si dà
oltre che allo zio propriamente
detto, alle persone del basso volgo.

zoccu, comp. da zo cu, ciò che.

zucGU, echi, a, s. m. ceppo.

zùccaru, s. m., zucchero.

zuzzina, «, s. f., dozzina.
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Un intiero anno córso dacché fu incominciata la stampa

di questa raccolta ha reso possibili e qua e colà neces-

sarie non poche aggiunte alle note comparative che ac-

compagnano le singole tradizioni. Nelle seguenti pagine

non si presume di offrire tutte le ommissioni che potranno

notarsi ne' quattro volumi, anche limitandosi a' soli con-

fronti con libri italiani; tuttavia si accrescono i punti di

riscontro, e quindi di studio, pe' quali, bisogna confessarlo,

non è mai erudizione che basti. E poiché tra coloro che

hanno letta con anticipazione questa raccolta, Vittorio Im-

briani mi ha gentilmente favorito, richiestone da me, una

importante lettera, io son lieto di pubblicarla a capo delle

mie aggiunte , colle quali quelle dell' Imbriani richia-

mano a tradizioni in . opere ignote o poco familiari all'I-

talia. Una osservazione buona a ripetere è che nella cer-

chia de' miei riscontri non entrano le novelle di altri

paesi.

PiTRÈ. — Fù%be e Novelle, Voi. IV. 24





lettera di littorio Imbriani a Giuseppe Pitrè

Ottimo Amico,

A voi comandare , a me tocca obbedire. M' imponete

d'indicarvi que' riscontri alle fiabe siciliane, che andate

stampando,, i quali potessero essere sfuggiti alle diligenti

ricerche vostre e diuturne. Ed io, benché occupatissimo

ora, come v'è noto, in faccende di tutfaltro genere e le

quali assorbono tutto Puomo; benché non abbia meco né

que' libri né quegli appunti, i quali mi agevolerebbero

il compito; e benché non mi fidi troppo nella memoria

birbona ; voglio servirvi e recarvi un picciol manipoletto

spigolato mei campo vastissimo dove avete mietuto tanti

grossi covoni. Beato voi, cui nulla distrae da questi studi

filologici e demopsicologici; cui non distolgono altre cure

dallo attendere continuamente alla pubblicazione del ma-

teriale preziosissimo raccolto! Ho qui circa trecento tra

fiabe e novelle ne' dialetti del Napolitano, che chi sa quan-

do potrò vedere stampate. Ed in esse ci ha riscontri a

quasi tutte le siciliane vostre; ma non piacendomi il citare

cose inedite, il rimandare a scritture da pubblicarsi, il

che sa di ciarlataneria, mentoverò per lo più solo riscontri

desunti da opere a stampa, che ognuno può consultare ;

permettendomi anche qualche citazione un po' lunghetta,

quando mi sembri molto curiosa. Ed entro senz'altro in

materia.
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\.~-Lu cuntu di ^ Si raccuntaK Appo il Casaligchio

(I. I. IV. Grazioso equivoco per (sfuggire il pagamento) si

narra di un oste che consente a condonare la nota ai

truffajoli, purché questi cantino una canzone della quale

egli sì dichiari soddisfatto. La canzone alla quale egli

improvvidamente applaude è:

Borsa mia bella, dammi i ducatoni.

Acciò ch'io paghi all'oste i suoi piccioni.

II. — Lu pappagaddti chi cunta tri curiti. La cornice di

(jueste tre novelle è la medesima del Qucasaptati mùhxìo^

nel quale un pappagallo racconta settanta storielle alla

padrona per trattenerla altrettante notti dal correre dal

ganzo dimenticando il marito assente. Il Qucasaptati è

ancora inedito nella sua integrità; e la traduzione a stampa

meno incompiuta è quella in romaico (ossia greco moderno)

dello ateniese Demetrio Galanos (f ISSS), data in luce

nel MDCGCLl, postuma. L'opera sanscrita è stata imitata in

molte lingue e da essa venne quel famoso Li6ro de'' sette savi

di cui tanto si deliziò TEvomedio.

IV.— Povira Bedda. Nel secondo volume de' miei Canti

delle Provincie meridionali è ]a canzone salentina seguente,

la quale evidentemente deve appartenere ad un conto a-

nalogo a questo siciliano:

De sira nde passai de la padula,

Nei 'ntisi 'nu ranicchiu lu cantare

Lu rusciu de lu mare è troppu forte,

E nu' lu sentu

Ca le parole ssoi copre lu jentu

Lu rusciu de lu mare è troppu forte,
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Iddhu sse dae la morte, iddha la 'ita,

La fìgghia de \u Re sse sa marita,

'Ogghiu mme 'nzuru,

Lu ilgghiu de lu Re porta lu fiuru

'Ene jentu de mare, 'ene de terra

A fìgghia de lu Re fazzu la guerra

Li dau 'na parma,

La fìgghia de lu Re sse nd' 'ae a la Spagna.

Iddha a la Spagna, iu vadu a la Turchia

La fìgghia de lu Re la sposa mmia.

V. — La grasta di lu basilico. V inganno con la bam-

bola si ritrova similissimo presso il Bandello (p. I n. XIX)

Vedi anche Polieno, neirVIII libro degli Stratagemmi: —
* Poiché Cleonimo prese Tito, gli domandò per lo riscatto

« due città: una delle quali si chiauiava Epìdauro e l'al-

« tra Apollonia. Non volle altrimenti dargliele il padre

€ di Tito, ma comandò che lo ritenesse. Cosi Tito, essen-

« dosi procurata la propria immagine a guisa di persona

« addormentata, la pose nella sua abitazione, e montato

« su d' un naviglio, mentre che le guardie lodavano al-

€ l'immagine, si fuggi secretamente. ^

VI. — Catarina la sapienti, II francese Laboulaye, della

versione di questa novella contenuta nel Pentamerone^

ha fatta una spiritosa amplificazione e graziosissima, una

cui mediocre versione Italiana venne pubblicata a spil-

luzzico sul Fanfulla, due anni sono, nel MDCGCLGXXII.
— Con la storia di Giletta di Narbona è da confrontarsi

la favola I della VII notte dello Straparola. Qualche lon-

tana simiglianza col nostro conto popolare ha pure la qua-

dragemma novella (parte IH) del Bandello: — « Inganno
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« della Reina crAragona al Re Pietro suo marito, per aver

« da lui figliuoli. »

VII. —- La som di lu Conti. Spesso nelle novelle si tro-

vano genitori i quali rivelano pel danno fatto a' loro fi-

gliuoli, cioè che pertinacemente negavano od occultavano

quando erano tormentati essi. Vedi nella Giornata Vili del

Fuggilozio di Tommaso Costo il racconto intitolato: « Un

« padre è tormentato e non dice nulla. Vede tormentare

« il figliuolo e confessa il delitto. » — Anche nello Stha-

PAROLA, v'è una novella simile.

Vili. —La panza chi parrà. Il particolare della donna,

che invitata a sfrattare, portando seco ciò che le aggrada

si porta via il marito stesso, rammenta quel che si narra

di non so più quali cittadine d'un castello assediato dallo

imperador Corrado III. Vedi presso il Guicciardini, Detti

et fatti, r aneddoto intitolato « Le donne far taluolta fatti

egregii.» E nella Historia Varia deUDoMENicm, Libro X,

il racconto Cortesia di principe generoso. Il primo parla

delle monacasche , il secondo delle veinsburghesi. Tom-

maso Stigliani, nel XXXI delilfon^io Nuovo trasporta il

fatto nell'Isola d'Aiti e lo attribuisce alle donne di Pa-

santro. Rammento averne letto anche altre versioni, che

non saprei indicar preciso. I calcoli del trattore in que-

sto conto e di Don Giuvanni Misinanti nelF LXXXVII

,

hanno pure numerosi riscontri; e quelli della Pierrette del

Lafontaine son divenuti proverbiali in Francia.

X. — Vacqua e lu sali. Salta agli occhi la somiglianza

di questa novella col i?e Le^r dello Shakespeare. La donna

mandata ad uccidere in un bosco dal padre, dalla madr«

iO dallo amante, che sene vogliono sbrigare; e risparmiata
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dal sicario, che porta al mandante falsi contrassegni del-

fomicidio compiuto; si ritrova negli Intrighi d'Amore^ com-

media giustissimamente, com'io ritengo, attribuita a Tor-

quato Tasso (Vedi segnatamente la scena VII dell'atto HI

tra Magagna, mandatario, ed Ersilia, trucidanda.) Lo stesso

motivo s'incontra nella favola pastorale i^p^^^mm^o amo-

roso di Luigi Groto, il Cieco d'Adria, dove Ergasto pastore

commette a Melibeo, caprajo, servo suo, di ammazzar Fiìo-

vevia, ninfa, tenerissima di lui, e per riguardo della quale

niun'altra vuole impacciarsi seco. Leggi pure la nov. Y
della deca II degli Ecatommiti del GmALDi:

—

«Cicilia

« ama Rinieri e diviene celatamente sua moglie : s' in-

« gravida di lui. Il padre la dà nelle mani ad uno die

« r uccida 5 il quale le dona la vita. Ella partorisce un

« figliuolo. Rinieri ritruova che il padre riia data ad es-

« sere uccisa ; V accusa. Egli è preso e condannato alla

« morte. La figliuola lo libera , e con somma letizia si

« gode con Rinieri.» Nella storia della Bella Fiorlinda, della

quale dovrò parlare anche in seguito , vi è un episodio

consimile. Per quanto concerne i riscontri che questa

ed altre fiabe hanno con la storia di santa Uliva; vedi:

La
I

Rappresentazione \
di \ Santa Uliva \ riprodotta

|
sul-

le antiche stampe
l\
Pisa

\
fratelli Nistri \ 1883, e la prefa-

zione appostavi da Alessandro d'Ancona. La variante di

Noto intitolata il Re di Francia^ìn ciò che ha di speciale,

rammenta alla lontana la storia di Giuseppe ebreo; e me-

glio ancora una delle novelle che si ritrova in quasi tutte

le redazioni della Eistoria septem Sapientitm, cioè II padre

geloso dei figliuolo e la profezia adempiuta. Vedi anche il

poemetto popolare intitolato // compassionevol caso e lieto



372 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC.

f,ne di Ermogene, figlio di un mercante alessandrino^ ch*è i!

versifìcamento di essa novella, secondo il lesto dello Erasto.

XI. — Li tri belli curuni mei/ L'erba risuscitatoria si

trova frequentemenle nelle novelle. Ricorderò solo La

pietà remmonerata, conto primo della Posillechejata. —
« Pacecca pe' compassione menaje 'na savorra sopramano,

f e pe' bona fortuna cogliette lo Vozzacchio e le fece ca-

« dere la Palommella da le granfe; la quale, caduta 'ncop-

t p' a' na troffa d'erva, a mala pena la toccaje, che subeto

€ fatte quatto capotrommola e brociolejata 'no poco 'nter-

« ra, sse ne tornaje a belare bella e bona, come se maje

« fosse stata scannarozzata. » — Con la stessa erba Pa-

cecca risuscita il figliuol del Re di Campochiaro, che se

la sposa, e poi il cognatuzzo, del quale le veniva a torto

apposta l'uccisione. Questo racconto de! vescovo Sarnelli,

come ognun vede, ha infiniti punti di somiglianza, anzi

è in fondo tutt'una cosa col vostro CXIV Lu Tradimentu,

il quale ne è una trasformazione religiosa. Cosi il divo

Antonino Pio è divenuto in Sorrento Sant'Antonino; cosi

Ercole Ostiarìo divenne San Cristoforo, ed i miti pagani

si trasformarono in leggende cristiane e da noi e dovunque.

Palazzi incantati e disabitati e tavole apparecchiate da

persone invisibili si ritrovano spesso negli scrittori. Vedi

Pulci, Morgante, II, 18-24. Marino, Ac^owe IV, 92 sgg. Buo-

no è di notare a proposito de' tre figliuoli della Impe-

jatrice, come, finché dura uno incantesimo, il corso del

tempo rimanga sospeso per lo incantato. Quindi la nar-

ratrice del conto XIX Lu Scavu^ dice:-— « 'Sti morti a-

«e vianu persu la vita pi manu di lu Scavu ; e la mara-

« vigghia è ca nun passavanu mai, ma arristavanu sem-
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€ pri comii s'avìssiru mortu allura.» Cosi Torquato Tasso,

nel primo canto del Rinaldo, stanza XXXXIV, fa dire al

Tecchio che spiega al protagonista P incanto di Bajardo:

Ne ti meravigliar, se '1 destrier vive

Dopo si lungo girar d'anni ancora:

Che '1 fil troncar d'alcun le Parche dive

Non ponno, se incantato egli dimora;

Né fra le imposte al viver suo, gii ascrive

Il fato di quel tempo una sol'ora.

Grande è il poter de' maghi oltre misura,

E quasi eguale a quello di natura.

XIII. — Bianca'Comu-nivi'russa'ComU'focu. Qui mi per-

metterò di protestare contro V etimologia umoristica del

Yerbo 'nguaggiansi, derivato dal marchese Emanuele di

Villabianca, da ingabbiare. La vera origine del vocabolo,

che non è niente affatto voce tutta siciliana , come cre-

deva il buon marchese, diventerà patente, per chi lo raf-

fronti con la sua forma napoletanesca 'nguadiare, '^ngua-

dejare. Sono poi lietissimo del riconoscere dalla citazione

della variante castelterminese, che questo racconto è pre-

cisamente la storia di Marco e Sciorella^ proverbialmente

citata spessissimo dagli scrittori in dialetto napoletano

ma che nessuno al mondo avea saputo dirmi qual fosse.

Vedi Pentamerone , I, 2. — Ibid. Il 7. « Lo Prencepe do-

« veva cierto portare quarche storia de Marco e Sciorella

f cosuta a lo jeppone, che no spiritaje a 'sta vista. » -^

Cortese. Giulio e Perna, (Lib. I).— Sarnelli. Posillechejata

— « Felice chi lo poteva avere ped ammico, pecca Fam-

« more che fu tra Pilade ed Oreste, tra Dammene e Pi-



374 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC.

« zia, tra Patruoco ed Achille, tra Eurialo e Niso e tra

« Marco e Sciorella, era 'na scentella posto a la preta pa-

« ragone de lo ssujo ».

XIV. —• Mandruni e Mandruna. L' abbandono involon-

tario della innamorata nel bosco ed alcun particolare ri-

cordano la terza novella della giornata quinta del Deca-

meron, — « Pietro Boccamazza si fugge con PAgnolella

,

« truova ladroni : la giovane fugge per una selva ed è

« condotta ad un castello. Pietro è preso , e delle mani

« de' ladroni fugge; e dopo alcuno accidente capita a quel

« castello dove PAgnolella era, e sposatala, con lei se ne

« torna a Roma.»— Maggiori sono i riscontri e più impor-

tanti con la Istoria di Ottinello e Giulia, quale tratta, come

fu preso da'' Turchi e con riscatto liberossi e con redifica-

zione della città di Taranto per mezzo loro, ch'è una delle

storie popolari più diffuse in tutta Italia ed anche fuori,

sott'altro nome. Vedi La storia \
di

\
Ottinello e Giulia

|

Poemetto popolare in ottava rima
\
riprodotto sulle antiche

stampe \\
Bologna

\

presso Gaetano Romagnoli
\
1867. Noterò

qui solo tre riscontri che rimasero sconosciuti al d'Ancona,

il quale curò questa ristampa e vi premise una dotta prefa-

zione. Sarebbero: A) La XXII delle Porretane di M. Sala-

dino Degli AmENTi Bolognese. — « El figliuolo del Re di

« Portogallo, fìngendo andare per voto in Hierosolima, ne

« va in Anglia e mena via la figliuola del Re, sua amante;

« et ambedue in diversi lochi rapiti sono in servitù po-

« sti. In la quale dimorati vn tempo, in Portogallo in

« ottima mente se trovano, dove con gran festa e letilia

e se maritano. » — (da carte ol a carte 59 della Edizione

di Verona M.D.XL. per Antonio Putelleto)— J5.) L'Avven-
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tura di Sifanto, nel XVil Canto del Mondo Nuovo di Tom-

maso Stigli ANI da Matera. — G.) La Novella LVl della

parte I delle Duecento Novelle di Celio Malespim :— « Av-

« venimento infelice di Orio e Piilicastra, che poi si ter-

« minò in infinita allegrezza. » -—Dalla Francia la storia

è tornata in Italia sotto altra forma ed altro nome ed è lo

argomento d'un opuscolo popolare prosastico del quale ho

sott'occhi un'edizione recente: Storia memorabile
| e molto

piacevole
|
per ogni generoso e nobile cavaliere

\
del valoro-

so
I

Pietro di Provenza \ e della
\
bella Maghelona | dove

sono ampiamente dichiarate
j

le loro prodezze ed amori
\\

Torino 1863 | Tipografia e Libreria fratelli Canfari \ Via

Doragrossa N. 52.

XV. — Lu Re di Spagna ; e XYII. — Marvizia. Le in-

combenze ineseguibili si ritrovano anche nella mia No-

vellaja Fiorentina^ XI bis. La bella e la brutta; e, come più

altri punti di questa Marvizia e di parecchie altre novel-

le, hanno manifesto riscontro nella favola antica di Amore

e Psiche. Credo che ì semi di zucca si mangino in tutta

Italia. La voce de' venditori fiorentini è: Semina trastul-

lino. Confronta per la statuifìcazione dell'Orca, la Pietà

Remmonerata, conto primo della Posillecheiata , dove ac-

cade un quissimile a Mastro Cocchiarone. Trasformazioni

in pini ed in istatue si trovano anche nella Corzia di

Filippo Finella (Napoli M.DC.XXVÌ), altre trasformazioni

nel Capriccio , del Guidardi (Venezia M DG.VIII) , ed in

altre favole pastorali.

XIX. — Lit Scavu, La donna che chiama ripetutamente

ajuto ed alla quale non vien creduto perchè il ladro o

l'amante sa nascondersi , si ritrova appo lo Straparola,
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Notte III, favola IV; e nel Pecorone, Giornata IX, Novella IL

XX. —- La vecchia dì Vortu. Questa orca che si vuol

mangiare la involalrice de' suoi cavoli, rammenta un

verso d'Orazio satiro, il quale forse (chi sa?) alludeva

nello scriverlo in pensier suo a questa fiaba, che senza

dubbio dovea narrarsi anche allora in Italia:

Nec vincet ratio hoc, tantundem peccet idemque

Qui teneros caules alieni fregerit horti

Et qui noctarnus divum sacra legerit.

I particolari della chiusura nella muda della fanciulla,

che si ritrovano nel conto XXXIII (Tridicinu) nonché pa-

recchi particolari del conto XXXV {Lu cuntu di 'na Big-

gina) li ritrovo in un esempio lombardo intitolato Ciccin

Borlin , che mi trattengo a stento dal trascrivere, ed in

parecchie versioni anche inedite delle Provincie meridio-

nali, dove il protagonista ha per lo più il nome poco de-

cente di Miezoculillo. La ricchezza de' sinonimi che i ver-

nacoli siciliani adoperano per fuggire, non meritava dav-

vero che sopra essa il Catinella ed il Luisi fondassero la

superiorità del loro dialetto su tutte le favelle del mon-

do. Agguagliano e superano il siciliano parecchi altri idio-

mi; e per provarlo mi basterà riferire alcuni versi d'una

egloga del gran Basile in napoletanesco {La Coppella).

E quanno tu te cride,

Ca ve' 'rnnìestire comma a caparrone.

Che dia 'mmasto a 'n asserzeto

E che vette le mescole
5

Scoppa di, fa buon juorno^

Te resce 'no cavallo de retuorno;
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AffufFa; alliscia; assarpa; ed appalorcia;

Sporchia; sfratta; e sse coglie le biole;

E squaglia; sfratta; e sfila;

E sparafonna, e spara

Lo tiro de partenza;

Sse la dace 'ntailune; e sbigna; e scorre;

Sse ne pigila le bertole;

Ajutame tallone, ca te cauzo !

Le carcagne le toccano le spalle;

Ed ha lo pede a leparo; e te joca

Lo spadone a doje gamme;

E comme a gran potrone

Arranca e fuje; receve e va 'nipresone.

XXL ~ Lu spunsaliziu di 'na Riggina e' un latru. Il

particolare del ladro che alloppia tutti, tranne la Regina

vigilante, la quale giunge poi a svegliare il marito e così

viene uccìso il ladro, vien narrato in persona del ladro

Soirone , di Ippolita e di Teseo nel Rodi salvata \ Canti

sette
I
del Conte e Cavaliere

\ Vincenzo Mareneo | Opera

postuma
1
continuata e terminata

\
da | Giuseppe Turletti

I
con gli argomenti dello stesso \\ Carmagnola 1833

|

per i

tipi di Pietro Barbio, Vedi Canto V, stanze Vl-sgg.

XXIII. — Li Iridici sbannuti. La Novella di Democrate

da Recanati^ opportunamente citata ne' riscontri, si trova

tale e quale nello Asino d'Oro. Ma non essendo conosciuti

gli scritti d' Apulejo nel trecento , ser Giovanni Fioren-

tino dovè desumere il suo racconto dalla tradizione po-

polare.

XXIV.— Bianca Cipudda.— XXVI.— Petru lu massario-

tu. Han qualche punto di somiglianza con la novella V della
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introduzione degli Ecatommìti. «Panfilo anaa Nea;.... ella

« lo strazia intrattenendolo con ciance. Vengono a giuocare

« insieme, e giuocano le lor vile. Vince Panfilo; ella gli

« dà a vedere che non Tha vinta, onde se ne resta pa-

« scinta dì vento. »

XXXVI. — Li figghi di lu cavuliciddaru. Confronta an-

che con la Novella della pulzella di Francia, dove si rac-

conta Vorigine delle guerre fra i Francesi e gV Inglesi, di

Messer Jacopo di Poggio Bracciolini, occasione d'intermi-

nabili polemiche letterarie.

XXXYÌl. ~ Rosamarìna. Il Batacchi ha inserita questa

fiaba, narrandola a suo modo, nel canto V del Zibaldone^

dove comincia cosi:

Fra i peccati che diconsi mortali

il più cattivo eJ il più scellerato

È l'invidia, cagion di tutti i mali

Peccato assai peggior d'ogni peccato.

XXVIII.™ La vùrza, lu firriolu e lu cornu 'nfatatu. Tra

le Novelle Morali diQ\ Chierico Regolare Somasco France-

sco Soave, ce n'è una intitolata Alimek o la Felicità, no-

vella Araba, il cui protagonista possiede una borsa ch'é

piena d'oro, qualora egli vuole; ed un anello che il tra-

sporta tostamente dovunque gli è in grado. Nell'Adone del

Marino, Canto XIK stanze 270-272 Idonea promette in

nome di Falsirena al protagonista di fargli dono d' una

moneta.

che sempre a chi la spende, indietro riede.

Se la spandessi mille volte if giorno,

Mille volte in tua man farà ritorno.
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Una sua borsa ancor vo' eh' abbi appresso

La cui virtù meravigliosa è molta.

Dentro vi cresce ognor ciò ohe v' è messo,

E rende a! doppio più che non n' è tolto.

Vedrai, se l'apri, tosto da sé stesso

Moltiplicarsi quel che v' è raccolto,

Se poi vota la lassi e d' oro scarsa

Ve ne ritrovi almen sempre una marca.

Là lucertola avrai da le due code,

Perchè, giocando, a guadagnar ti serva, ecc.

XXXVIIL— Li palli magìchi. Questa novella corrisponde

perfettamente al trattenimento II della giornata li. de!

Pentamerone. — « iNella è animata da 'no prencepe , la

« quale pe' 'no connutto de cristallo va spisse vote a gau-

« dere cod essa. Ma rutto lo passo da le 'mmediose de le

« sore, sse taccareja tutto e sta 'nfine de morte. Nella pe'

« strana fortuna 'ntenne io remraedio, che sse po' fare,

« l'appreca a lo malato, lo sana e lo piglia pe' marito.»

—

Confrontate anche col trattenimento V della stessa gior-

nata II da voi citato altrove come il precedente: — « Lo

« Re de Starzalonga marita la figliola co' 'no serpe ; e

« scopierto ch'era 'no bello giovene Tardette la spoglia.

« Isso volenno rompere 'na vetrata pe' foire sse rompe

ft la capo; né trovanno remmedio, la figlia de lo Re lassa

« la casa de lo patre e 'ntiso da 'na Vorpe lo secreto da

« sanare lo 'nnamorato, accide maliziosamente la vorpe e

« co' lo grasso ssujo e de varie aucielle, ontanno lo giovane

« feruto, ch'era figlio de lo prencepe, le deventa marito.»

XLI.— La Picuredda. — XLII. — Grattula-Beddatlula,—
Prima che il libretto e la musica dì due Italiani rin-
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giovanissero la fiaba della Cenerentola e fin dall' anno

M.DCG.LIX fu recitata a Parigi una Cendrillon
,
parole

dell'ANSEAUME, musica del La Ruette, che non ebbe grande

incontro. Gli aneddotisti danno per certo che alcuni anni

prima, il basso Thevenard, passando innanzi ad una cal-

zoleria, stupisse della piccolezza elegante d'una pantoffola

da ricucirsi e che s'informasse dello indirizzo della padrona

e volesse conoscerla e se ne innamorasse e la chiedesse in

matrimonio li per li, su due piedi; e non fosse in seguito

più scontento né più infelice di tanti e tanti che hanno

arrischiato il duro passo solo dopo mature considerazioni.

Anche il poeta tedesco Di Platen Hallermùnde, sepolto

a Siracusa, ha trattato drammaticamente questo bel tema.

Il particolare della fuggitiva che fa fermare i domestici, i

quali la inseguono, spargendo denari o giojelli, si ritrova

nel HI libro degli Stratagemmi di Polieno : — « Poscia

€ che Demetrio prese la città di Atene, Lacare vestitosi

« con certa veste da servo e da villano ed inchiostratasi

« la faccia, portando un cesto coperto di sterco, segreta-

« mente usci dalla città per una postierla , e montato a

« cavallo, tenendo dei darici d'oro in mano, se ne fuggi.

« I cavalieri tarantini però, tennergli dietro a spron bat-

« tuto senza punto arrestare il corso. Allora egli comin-

« ciò a spargere i darici aurei per la via , i quali veg-

« gendo i tarantini, smontavano da cavallo e raccoglie-

« vano. Fatto questo più volte, egli tagliò loro il segui-

« tarlo ; e perciò Lacare cavalcando sen venne in Beo-

« zia ». — Né molto dissimile è l'altro stratagemma che

nel libro VII Polieno narra di Mitridate. Confronta con la

favola d'Ippomene ed Atalanta. Vedi, nei Delti e fatti ecc.
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del Guicciardini, il racconto intitolato: — « Quanto possa

* Taiutorio divino nelle cose humane, et perconlra quanto

« nuoca la divina indegnalione ». — Vedi anclie nel XXI

deir Orlando Innamorato di Francesco Berni, la storia

della figliuola del Re Monodante.

XLIII. — Pilusedda. Confronta con la succitata Novella

di Messer Jacopo di Poggio Bracciolini per ciò che ri-

guarda i disegni incestuosi del Re. Vedi II Propugnatore.

Voi. VII: articolo di Achille Neri, Intorno alla Novella di

Jacopo di Poggio Bracciolini e alVoriginal testo latino di

Bartolomoo Fazio Della Spezia. Paragona con la storia di

Sant'Uliva. La variante castelterminese intitolata Fidi e

Cridi^ risponde perfettamente a La Vajassa fedele, conto

secondo della Posiliechejata; cosi pure La Cerva di Noto.

XLVIL— Lu Custfieri, In questo racconto si parla di uno

stronzolo trasformato in una bella ragazza dalle fate. Un
miracolo consimile é narrato da Limerno Pitocco (Teofìlo

Folengo) nel capitolo V deìr Orlandino :

Transibat Jesus per un gran villaggio

Con Piero, Andrea, Giovanni e con Taddeo.

Trovan eh' un asinelio in sul rivaggio

Molte pallette del suo sterco feo.

Disse allor Piero al suo maestro saggio :

•— « En, domine, fac homines ex eo * —
— * Surge, villane » — disse Cristo allora;

E '1 villan di que' stronzi saltò fuora.

Ed in quel punto istesso, quanti pani

Pur di letame, o d' asin o di bove,

Insurrexerunt totidcm villani

Per tutto '1 Diondo a far delle sue prove;

PiTRÈ. - Fiabe e Novelle. Voi. IV. 25
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Cioè pronte in rubar aver le mani,

E maledir il ciel, quando non piove ;

Esser fallaci, traditor, maligni,

Dì fuoco e forca per suoi merli digni.

11 Boccaccio facendo personificare a Buffalmacco la stessa

bella roba, ne ricava però dei nobili e non già dei vil-

lani, anzi ne forma dei baroni: — « Si com'è il Tamagni^

« della Porta, Don Mela, Manico di scopa, lo Squacquera

fi et altri. .. »

LI. — Lu munacheddu. Salta agli occhi la somiglianza

con lo episodio di Ulisse col Ciclope xìeW Odissea^ e con

quello di Noradino con FOrco rìeWOrlando furioso dei di-

vini Omero ed Ariosto. Il Bonajenti risponde perfettamente

allo hidalgo (cioè figliuol di alcuno) spagnuolo; vale quanta

figliuolo di buona gentey gentiluomo, galantuomo, come di-

cono nelle provincie meridionali.

LII. — La Troffa di la razza. Le trasformazioni del Pa-

dredrago e di Vincenzo (vedi anche nel conto GIV: La
bedda di la stidda d'oru), quelle del Drago e della Mam-
madraga hanno un riscontro nel canto IX del Mondo Nuovo

dello Stigliani, dove Artura narra come il mago Lieo-

fronte le chiedesse il governo della fonte di Valserena :.

— « Io negai darlo e gliene fei disdetto.

« Garrimmo un' ora o più, con voci altere.

« Alfin venimmo all'ultimo dispetto

« Con mani e piedi e denti a più potere.

« Ma veggend'io non poter stargli a petto,

« Mi tramutai, pugnando, in varie fere;

« Egli, secondo in una io mi cangiava,

* In un'altra maggior si trasformava. » —
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LIV. Lu diavulu zuppiddu. Vedi pure , appo il padre

Casalicchio, parte il, decade I, argomento X: — « Inven-

« zione faceta per dimostrare l'inquiete degli ammogliati.»

LV. — La mammana di la principissa-fata. Nella vita di

Romolo appo Plutarco si legge un particolare che ricorda

il principio di questa novella. Ma vi si tratta di tutt'altra

cosa che una mano la quale venga dall'alto.

LVIIL— Suli^ Perna e Anna. Da questa tradizione popo-

lare, Luigi Groto, il Cieco d'Adria, tolse argomento d'una

delle sue tragedie, intitolata La Dalida (ed è specialmente

da vedersi atto II, scena li). Se non che Pesito non è con-

solante appo il Groto. E qui mi cade in acconcio di notare

come i soliti istoriogratì della letteratura Italiana parlino da

dugent'anni in qua del Cieco d' Adria e delle sue scritture,

che pur meriterebbero un esame attento, senza nemmen

leggerle: che, se altrimenti fosse, si sarebbero accorti, un'al-

tra sua tragedia. La Hadriana, essere una delle fonti del

Romeo e Giulietta dello Shakespeare, e trovarvisi persino

il personaggio della Nutrice. Ma quando avremo istorie let-

terarie che valgan qualcosa ? Pare che Francesco Redi

fosse un po' più studioso delle opere del Groto, giacché

trovo nei suoi scherzi un verso: S'^aver ti posso un giorno

in mio dominio., ch'è preso ddiìVEmilia del Cieco d'Adria

(atto II, scena V), dove suona: Ma s'io potessi averla in

mio dominio.

LIX. — La figlia di Biancuciuri. Vedi qualche lontanis-

simo riscontro nell' episodio della principessa Florinetta

di Belfiore, figliuola di Filomeno (Morgante XIX). Ri-

trae in parte di questo conto, in parte del LXXIX Lu
Re di Napuli^ un breve componimento firmato S. S. (Dot-
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tor Savino Savini) pubblicato nel numero 50 (15 gennajo

1843) del periodico La Parola, che starapavasi in Bologna.

Sarà forse opportuno trascriverlo
,
perchè le effemeridi

sono effìmere per propria natura ed intrinseca, mentre i

libri durano un po' più.

POESIA IN PROSA

(Imitazione)

L'Arpa STUPENDA

Vanno due cavalieri a una casa cercando una sposa; di

due sorelle dimandano la piccola e la maggiore dìsprez-

zano.

La più giovane sa filar lino, e la grande sa guardare

li porci.

La più giovane può filare dell' oro, la grande non può

filare la lana.

Dice la grande alla piccola sorella: « Andiamo in riva

« del mare. »

« Che faremo noi alla riva del mare? Nulla dobbiamo

« portarci. »

« Già somigliamo e diverremo così bianche del pari. »

«Oh! s'anco ti laverai ogni giorno, bianca non di ver-

« rai più di quel che dio ha voluto. E quand' anche ti

« facessi bianca più della neve, non avresti l'amante mio.»

Siede la piccola sorella in una roccia, la grande la spinge

nel mare.

La poverina innalza le braccia.

« Mia cara sorella, ajutami!... »
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« Io non ti aj utero, se non prometti cedere a me il tuo

« fidanzata. »

t Se potessi il farei; ma di lui non posso decidere. Cer-

« cherò doni e un amante per te. »

Soffia terribile Ostro e spinge il corpo nel mare.

Corre il vento sulle onde cilestri e torna il corpo alla

riva.

Già soffia Levante e spinge il corpo verso la prua d'un

battello.

Due pellegrini raccolgono il cadavere.

Compongono un'arpa delle braccia della donzella; e for-

mano corde co' biondi capegli suoi.

* Andiamo alla casa vicina, ivi si fan delle nozze. »

Pongonsi appresso alla porta, e s'ode l'arpa.

Dice la prima corda: « Mi è suora quella sposa. »

E la seconda: « Uccidevami gelosa. »

E la terza: « Dello sposo fui morosa. »

Si fa rossa come bragia la fidanzata: « Questo suono

« mi fa male. »

Si fa rossa come sangue la fidanzata: « Non vo' più

« sentire quell'arpa. -»

E dice la quarta corda: « Oh quest'arpa non riposa. »

La fidanzata si corica in letto.

L'arpa suona più forte, e il cuore della giovine scoppia.

LXL

—

Burdilluni. Anche nella Mortella (Trattenimen-

to Il della Giornata I del Pentamerone) le colpevoli pro-

nunziano con la propria bocca la condanna loro, come ap-

punto qui ed altrove.

LXIF. — Li dui som. Negli studi sopra Asistofane pub-

blicati dal signor Emilio Descanel (Parigi M.DCCG.LXVII)
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v'è un bel paragone desunto da questa fiaba, che è po-

polare in Francia, come tra noi : — « Vous rappelez vous

« ce conte de fées, où deux jeunes fìlles, deux soeurs
,

* toutes les fois qu' elles ouvrent la bouche, en laissent

« échapper, l'une des fleurs, des perles et des pierreries;

« r autre des vipères et des crapauds ? De ces deux jeunes

« fìlles, faites-en une seule, dont la bouche répandra toùt

« cela pèle-méle: c'est la Muse d'Aristophane. » —Vedi
nell'opera citala del Bladé il racconto Les deux fìlles e

la postilla del Kohler.

LXIII. — La Mammadraa. La novella del Somma intorno

ai due fratelli che incontrano Marzo era stata narrata du-

genf anni prima con molto maggior grazia dal Basile

{Pentamerone V. 2) — « danne e Lise, fratielle, Tuno
« ricco e r auto povero. Lise, ped essere povero e niente

« ajutato da lo frate ricco, sse parte e 'ncontra tale for-

« luna, che sse fa straricco; V auto cerca po' 'mmidia la

t medesema sciorte e le resce accessi contraria, che non

« se po' scazzecare da 'na disgrazia granne, senza V aiuto

« de Pautro frate ».

LXIV. — Lu scùrparu e li diavtiU. Francesco Redi ha nar-

rata questa novella in una lettera scrìtta il XXV Gennaio

M.DC.LXXXiX di Firenze al Dr. Lorenzo Bellini in Pisa,

con quella sua grazia un po' leziosa, ma che piace ed affa-

scina appunto come le graziose e leziose donne e contigia-

te. «- Come una mamma amorosa che intenerita dì quella

« sua figliuola gobba e sciancata, vorrebbe pure ch'ella

« comparisse con Taltre a una festa, e perciò s'alTanna a

« farle raddoppiare i tacconi alla scarpa del piede zoppo,

ft e le rimpinza guancialetti e batuffoli di cenci intorno
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« ai fianchi ed intorno alle spalle; cosi ho fatto io di nuovo

« intorno a quelle terzine, una di queste notti cosi gela-

« te, mentre mi tribolava, che non poteva dormire. Ma

« penso che sarà avvenuto come accadde a quel gobbo da

« Peretola, il quale avendo veduto, che un altro gobbo

* suo vicino, dopo un certo suo viaggio, era tornato al

« paese bello e diritto , essendogli gentilmente stata se-

« gata la gobba, lo interrogò, chi fosse stato il medico ed

« in qual paese fosse aperto lo spedale, dove si facevano

« cosi belle cure. Il buon gobbo, che non era più gobbo,

« gliela confessò giusta giusta. Egli disse , che essendo

« in viaggio, smarri una notte la strada , e dopo lunghi

« aggiramenti si trovò per fortuna alla Noce di Beneven-

« to , intorno alla quale stavano allegramente ballonzo-

« landò moltissime streghe con una infinità di stregoni

« e di diavoli. E che fermatosi di soppiatto a mirare il

« tafferuglio di quella tresca, fu scoperto, non so come,

(( da una strega, la quale lo invitò al ballo, in cui egli

« si portò con tanta grazia e maestria , che tutti quanti

« se ne maravigliarono; e gli presero perciò cosi grande

« amore, che messoselo baldanzosamente in mezzo, e fatta

« portare una certa sega di butiro, gli segaron con essa,

« senza verun suo dolore, la gobba , e con un certo im-

« piastre di marzapane gli sanarono subito subito la ci-

« catrice e lo mandarono a casa bello e guarito. Il buon

« gobbo da Peretola, inteso questo, e facendo lo gnorri, se

« ne stette zitto zitto. Ma il giorno seguente si mise in

« viaggio e tanto ricercò e tanto rifrustò, che potette ca-

« pitar una notte al luogo della desiderata noce, dove con

<( diversità di pazzi strumenti quella ribaldagiia delle stre-
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€ ghe e degli stregoni trescava al solito in compagnia

e de' diavoli, delle diavolesse e delle versiere. Una versiera

«0 diavolessa che si fosse, facendogli un grazioso inchi-

« no lo invitò alla danza , ma egli vi sì portò con tanto

« malgarbo e con tanta svenevolaggine, che stomacò tutto

« quanto quel notturno conciliabolo, il quale poi mettendo-

« segli attorno e facendo venire in un bacile quella gob-

« ba segata al primiero gobbo, con certa tenacissima pe-

« gola d'inferno la appiccò nel petto di questo secondo gob-

« bo. E cosi questi, che era venuto qui per guarire della

« gobba di dietro, se ne tornò vergognosamente al paese

€ gobbo dì dietro e dinanzi; conforme suol quasi sempre

« avvenire a certi ipocondriaci cristianelli , che volendo

« a tutti i patti e a dispetto del mondo, guarire di qual-

f che lor male irrimediabile, ingollano a crepapancia gli

« strani beveroni di qualche credulo ma famoso medica-

« stro; e di un sol male, per altro comportabile, che hanno,

« incappano per lo più dolorosamente in tre o quattr'al-

« tri più dolorosi del primo, i quali presto presto li man-

« dano a Patrasso, ch'é un oscuro paesello lontano da Fi-

fi renze delle miglia più di millanta. Or voi, caro Bellini,

« applicate questa frottola alle terzine del mio sonetto.

« Leggetele, ridetene, burlatemi, cuculiatemi, che me lo

« merito, e se non ho potuto rabberciarle io, fate la gran

« carità dì rabberciarle voi :

t Che per onor dei fichi e delle pere

« Fra medici più saggio di Parnaso

« Foste creato l'arcimastro e il sere,

• E in ogrd cui potete dar di naso ». —

Il paragone de' cristianelli allude ad un'altra frottola ri-
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cordata anche da Michele Zozza in uno de' sonetti del

Carteggio poetico di Pica e di Pico.

Lungi droghe che qui portan gl'Inglesi

Dal nuovo mondo a noi: queste, in mia fò,

Ci mandano più presto a quei paesi.

Per questo appunto Io Spagnuol mori,

Ma pria sull'urna sua scrivere fé:

Per volere star meglio, ora son qui.

lì Noce di Benevento (di cui parlate in nota al conto

XXXYIII5 Li palli magichi) è ricordato anche nelle Poesie

Italiane
\
e in

\
Dialetto Napoletano

|
di Domenico Piccinni

\\
Napoli

I

Da' tipi di Cataneo \ 1827 (pagina 105; compo-

nimento intitolato: La notte).

sta 'na noce chiantata a Beneviento,

Addò', comme la notte s'abbiciiia,

Nce veneno copp'acqua e coppa viento,

È da parte lontana e da vicina,

Le streghe: parte int* a 'no vastemiento

'Ddò, de diavole so' 'na cinquantina;

chi accavallo a 'no crapio e chi a 'no puorco;

Chi portata da 'n urzo e chi da 'n uorco,

Stefano Francesco di Lantier nella XXXVI lettera della

sua Correspondance de Suzette d'Arly:— « Onracconte qu'un

« Italien, assez content de son soì% se maria pour ètre mieux;

« et mourut après sìx mois de marlage. Il ordonna de gra-

€ ver cette inscription sur son tombeau : Stava bene, per

« ESSERE MEGLIO SON QUI. Combìcu de gens^ à l'exemple de

« ce pauvre mari, se remuent, s'^agitent pour ètre plus mal.^

LXYl.— Lu sangunazzu. È un misto della Introduzione,

del penultimo conto e della Scompetura del Pentamerone.
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LXVII.

—

La Fata muta. Questa novella e soprattutto la

variante Castelterminese La figlia dì la balena , rispon-

dono al conto napoletanesco della Fata Orlanda, che pub-

blicai nelle note alla Novellaja milanese. V'è un giovane

innamorato di una piavola, nella Novella in versi di Giosuè

Matteini da Pistoja, intitolata La Bambola e VAmante not-

turno. \t^\Favole\ e
\
novelle

j
di

j
Giosuè Matteini

|
di

\

Pistoja
11
Ride si sapis

|
Mart. \\ In Pistoia MDGCLXXXVIII

I
Nella stamperia d'Atto Bracali

|
con approvazione.

hWlll.-- Ervabianca. 11 vantarsi delle proprie mogli che

fanno in brigata il Re, i Principi ed i Cavalieri, ricorda

un celebre luogo di Tito Livio (Libro I, cap. LVII); « In

« his stativis, ut iit loogo magis quam acri bello , satis

« liberi commeatus eraot, primoribus tamen magis quam
ff militibus. Regii quidem iuvenes interdum otium con-

« viviis comisationibusque inter se terebant. Forte potan-

« tibus his apud Sex. Tarquinium , ubi et CoUatinus ce-

« nabat Tarquinius Egerii tilius, incidit de uxoribus men-

« tio : suam quisque laudare miris modìs. Inde certamine

« accenso CoUatinus negat verbis opus esse, paucis id

« quidem horis posse sciri, quantum caeteris praestet Lu-

« cretia sua » ecc. ecc.

LXXIV. — Lu Re di Spagna e lu Milordu 'nglisi. È
in tutto e per tutto la diffusissima storia popolare del-

la bella Fiorlinda. Ne ho sott' occhi una edizione na-

poletana recente : La bella | Fiorlinda \ cioè
\
Vinnocenza

depressa
\
e poi gloriosa

\
Ossia la moglie giudice e parte

II
Napoli. Presso Avallone 1849. (Ventiquattro paginette

in-duodecìmo). Principia col verso: Febo^ trasmetti un rag-

gio tuo lucente^ e termina: E sempre splenderà come il sole;
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e consta di CHI ottave. Ne ho descrìtte anche alcune altre

edizioni della rimanente Italia nella mia Bibliografia delle

storie di Edizione Napoletana. Pel simulato Reginotticidio

e pel travestimento della Reginotta da paggio, vedi i ri-

scontri che ho citati a proposilo del Conto X Uaequa e

lu sali^ e soprattutto GVlntrigìiì d'Amore del Tasso. E lo

stesso mi convien dire a proposito del conto LXXVÌI: Lu

Gran Narbuni.

LXXV. — La Stivala. È perfettamente la stessa cosa

della Novella di Nicodemo Tabacchi, ossia Domenico Ba-

tacchi, intitolata La Pianella.

hXXWÌl. — Lu Zu Viriiati. Da confrontarsi con la No-

vella intitolata Don Peppino e pubblicata nel n. V del-

l'Anno II del periodico La Scuola italica (Napoli, 23 a-

gosto 1874).

LXXX.-— La Jisterna. Ha nel principio molta somiglianza

colla storia di Giuseppe Ebreo.

XCiV.— Li setti tistiizzi. Ha (come pure il conto LXXXIX,

Lu cani 'nfatatu) parecchi punti di somiglianza con La

Capo e la Coda, Conto V della Posillechejata.

XCV. — U acula chi sona. Un' altra variante di questo

conto si trova in terza rima nella Origine de' Volgari

Proverbi di Aloìse Cintio de' Fabrizì (M.D.XXVI) sotto il

titolo U è fatto il becco aW oca. Che i maccheroni siano

d' origine siciliana, come dice il proverbio da voi citato,

e che a' Siciliani, prima che a' Napolitani, dovesse venire

attribuito Pepitelo di Mangiamaccheroni, è cosa che non

può venir inforsata da chi rammenta quelle parole di Or-

tensio Landò: — «Fra un mese (se i venti non ti fanno

« torto) giungerai nella ricca isola di Sicilia, et mangerai
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« di que' macheroni, i quali iianno preso il nome dal bea-

« tificare. Soglionsi cuocere insieme con grassi caponi et

« caci freschi da ogni lato stillanti butiro et latte; et poi

« con liberale mano vi sovrapongono zucchero et cannella

« della più fina che trovar si possa: ohimè, che mi viene

« la saliva in bocca sol a ricordarmene. Quando io ne man-

€ giava mi doleva con Aristoxene che iddio non mi ha-

e vessi dato il collo di grue, perchè sentissi nel trangu-

€ giarli maggior piacere, mi doleva che il corpo mio non

« si facesse una gran capanna.» L'antico soprannome dei

Napoletani era MangiafogUa.

XCVII.— L'Abbati senza pinseri. Corrisponde alla IV no-

vella (in ottava rima) della Settimana Villereccia del ba-

rone Michele Zezza, sul tema : Può sapere un villan più

d'un signore ? Questa graziosa opericciattola del Zezza
,

stampata dapprima in un volumetto in ottavo, venne poi

ristampata nelle Opere
\
Poetiche

\
di

\
Michele Zezza

|

Volume II 11 Napoli, 1818
1
Nella tipografia della società

Filomatica. Le domande fatte all'abate dal principe sono:

Quanto i cieli da noi lontani stanno?

Quanto d'acqua nel mar copia vi sìa?

Ciò che nell'Indie que' selvaggi fanno?

E quanto vale la persona mia?

Simile è, « l'Istoria del beato Griffarrosto, » che forma il

canto YIII ed ultimo éeìV Orlandino di Limerno Pitocco

(Teofilo Folengo). Ecco le domande che ilainero fa al pre-

lato di Sutri:

Cerco saper da voi, quanto è vicino

Il ciel da terra in ogni regione,

Oltre dì questo, dite giustamente

Quant'è dalTOriente all'oc^-identc
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Due cose giunte a queste, intender anco

Desidero, Monsignor Griffarosto:

Dite (piacendo a voi) né più ne manco

Quante son gocce d'acqua, che tia l'angosto

Adriaco mar insino al lido franco,

Pigliando il greco col tirreno accosto;

Ultimamente, buon servo di dio,

Vorrei saper quale è il pensier mio.

C.

—

LumircanWsmailituGìumentu.Sì troveranno alcuni

punti di somiglianza ne UAldimiro
\
del

\
Cavalier

\
Fra

Carlo de' Go>nti
|
della Lengueglia.

\
Dedicato

|
AW Illu-

strissimo Signore
\
Il signor

\ Christoforo \ Centurione
\\
In

Milano.
I
Per Filippo Ghisolfi MDCXXXVIL | Ad instan, di

Gio. Battista Cerri^ \ et Carlo Ferrandi.
\
Con licenza dei

superiori. (Libro secondo). L' autore stesso confessa che,

« sotto il nome di Aldimiro è un accidente di Carlo Ma-

« gno narrato dal Petrarca nella terza delle sue pistole,

« et in quello di Nefiteo Tavvenimento di Corrado secondo

« scritto da Giovanni Villani a capo quattordici delTunde-

« cimo libro. Volendo scrivere non mi sono appigliato alle

« sole favole, poiché quel gentil maestro di buoni costu-

« mi condanna per cosa sconcia, il raccontare alle brigate

« i vaneggiamenti dei propri sogni. Ho condotti questi

« due imperatori so tto fìnto nome di Cipro, nò però sti-

« mo, che abbia a dolersene la Germania, la quale è stata

« a' forastieri popoli di suoi tanti Principi liberali: oltre-

« che fu buon augurio, che non dovessero le loro amo-

« rose fìammje essere infruttuose, trasportandogli in quel-

« r Isola ove anche le fiamme sono di volanti parti fe-

« conde, » ecc. ecc. — Vedi pure quel che di Corrado
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Imperatore si racconta nel Libro YI della Historia
\
Va-

ria
I
di M. Ludovico

\
Domenichi, | nella quale si conten-

gono
I
molte cose argute^ nobili, e degne di memoria

\
di

diversi Principi et huomini illustri;
\
divisa in XIII libri;

j
con due tavole, la prima de''

\
nomi delle persone e delle

cose 7iotabili^ et
\
V altra della proprietà delle cose.

\
Con

Privilegio.
\\
In Vinegìa appresso Gabriel

\
Giolito de'' Ferra-

ri.
I
M D LXV. Noterò per utile degli studiosi di novel-

listica paragonata, che T avventura di Carlo Magno uti-

lizzata da fra Carlo è la stessa che forma V argomento

delFavvenimento II della I delle sei ^/oma?^ dello Erizzo.

— « Il Re Carlo, cognominato Magno, amando una gio-

« vane morta e non potendo abbandonare il suo corpo,

« fu inteso per rivelazione divina, la cagione di quel suo

« furore essere uno anello, eh' era sotto la lingua della

« giovane. Il quale dal vescovo coloniense rimosso, e di-

« poi gettato in una palude , il Re torna nella primiera

« sanità del suo animo. » — Giangiacomo Lavagna, altro

secentista, fece un bel sonetto su questo tema, che termina:

Ne sperar posso già pace o ristoro

Al mio strano languir, al mio tormento,

S'amo la morte e* suoi trionfi adoro.

GVl — Lu Re. Il fatto della formica ecc. (che è pure

nel conto di Bisacquino citato in nota alla novella XXXIII

Tridicinu) si ritrova appo lo Straparola, notte III, favola

IV: — « Fortunio, per una ricevuta ingiuria, dal padre

« e dalla madre putativi si parte, vagabondo capita in uno

« bosco , dove trova tre animali, dai quali per sua sen-

« lenza è guiderdonato: indi entrato in Polonia giostra.
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« a in premio Doralice , figliuola del Re , in moglie ot-

« tiene ».

CXI. — Lu giumni di lu fimiaru. Ricevo in questo mo-

mento dalla cortesìa del dottor Rlnaldo Kòhler un volu-

me di Contes
|
populaìres

\
reciieìlUs en Agenais

\
par

\

M. JEAN-FRANgois Bladé
I

Traduction franQaise et texte a-

génais
\
suivis de notes comparatives

\
par

\ M. Reinhold

Kòhler \\ Paris \
Librairie Joseph Baer

\
Rue du Quatre Sep-

tembre, 2
1
1874; lo apro a* caso e la prima narrazione

che mi cade sotf occhi è Vhomnie aitz dents rouges^ che

corrisponde perfettamente a questa novella siciliana.

CXVL — San Micheli Arcarìgilu e un so divotu. Pel

carico di gatti è da confrontarsi con la Novella del Ma-

galotti :
— « Ansaldo degli Ormanni racconta nelle bri-

fi gate d'amici d'avere avuto ricchissimi doni dal Re

« dell'Isola Canaria per avergli portati due gatti. Per la

« qual cosa Giocondo de' Fifanli si risolve di navigare

« colà per tentar sua ventura : vende una possessione, e

« co' denari d' essa compera gioje ed altre cose preziose;

« e colà giunto le presenta al Re, il quale lo contraccam-

« bia con un gatto : ond' egli scornato a Firenze pove-

« rissimo se ne venne.»

—

CHIL—Grigoliu Papa. Il figliuolo incestuoso o sacrilego

che fatto poi papa assolve i genitori dal peccato cui deve

l'esistenza, si ritrova in una curiosa canzonetta, popolare

in Toscana fra la gente educata, e che merita dì esser

qui riferita integralmente, come me l'ha trasmessa la

gentilissima signora C. S. n. P.

Erat quaedain luonacha.

Et monaclia pulcheniaia.
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Do re mi fa, do re mi do, re mi, re mi, re do.

Et monacha pulcherrima

Quae araabat cleri e um.

Do re mi fa, ecc.

Quae amabat clericum.

Et semper dicebat :

Do re mi fa, ecc.

Et semper dicebat:

« Sì filios habuerimus,

Do re mi fa, ecc.

« Si lìiios habuerimus,

« Primus erit ciericusj

Do re mi fa, ecc.

* Prinìus erit ciericus;

« Secundus erit presbyter;

Do re mi fa, ecc.

« Secundus erit presbyter;

« Tertius episcopus;

Do re mi fa, ecc.

« Tertius episcopus^

« Quartus erit cardinal:

Do re mi fa^ ecc:

a Quartus erit cardinal;

« Quintus erit pontifex;

Do re mi fa, ecc.

« Quintus erit pontifex

« Et pontifex amplissinms;

Do re mi fa, ecc,

« Et pontifex amplissimus

« Qui absolvat.nos ab omnia

Do re mi fa, ecc.

« Qui absolvat uos ab omnia

« Peccata quae fecerimus.
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Do re mi fa, ecc.

. Peccata quae feceriraus

« Et pei* sumrna indulgentia

Do re mi fa, ecc.

« Et per summa indulgentia

« In paradisum ibimus

Do re mi fa, ecc.

« In paradisum ibimus

« Gum angelis cantantibus,

Do re mi fa, ecc.

« Cum angelis cantantibus:

« In saeculorum saecula

Do re mi fa, ecc.

« In saeculorum saecula

« Amen, amen, amen t »

Do re mi fa, do rs mi do, re mi, re mi, re do.

CXVIIÌ. —Lu santu papa Silvestru. Noto in questo conto

la particolarità stessa che Teditore ed illustratore ha no-

tata nel V: La grasta di lu basilico, vale a dire delle

vestigia di verseggiatura:

« Vu' aviti a fari comu vi dicu iu,

• ^i no, appriessu ci sarannu guai.

« Sta libirtà nun vi la dugnu mai

« Nun sgradisciu lu cumannu di diu. »

Custantinu la manna a 'mminazzari

« Si Bun faciti cuomu vi dicu iu,

« Priestu la fuga vi fazzu pigliari, ecc.

CXX.— Marcu dispiratu. Corrisponde ad una ^s^om po-

polare in prosa, diffusissima. In questo istante ne ho sot-

focchi una sola stampa e recente di otto paginette, Ful-

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle. Voi. IV. 26
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tima delle quali occupata da una rozza silografia e la

prima dal frontespizio: Narrazione
\ dello Stato in cui ri-

trovasi
I
lo scellerato ed ingratìssimo

\
Malco

\
Che ebbe

V ardire di dare
\
lo schiaffo a [ Cristo Signor Nostro

(

Come si raccoglie da un grave autore. \\ Napoli,
\
Presso

Avallone 1849. (La qualità della carta mi accerta però la

stampa esser posteriore al MDCCGLX).

CXXV.

—

Fra Giugannuni, Corrisponde a la Invidia non

morite (muore) mai nel rarissimo libro del quale appena

avanza una decina di esemplari (ne ho visti due, entrambi

in Milano: quello con aggiunte autografe posseduto dal

duca Melzi; e T altro, proprietà del marchese Girolamo

d'Adda), e che pur meriterebbe di venir riprodotto per

la somma importanza che ha, intitolato Libro della Ori-

gine delli volgari Proverbi di Aloyse Cinthio degli Fa-

BRiTii della poderosa et inclyta città di Vinegia cittadino^

delle arti et di medicina dottore (Vinegia , MDXXVI , in

folio). La gherminella con ia morte è usata dalla Invidia,

vedova d'un tavernaio.

Questa^ ancora che moglie stata fosse

D'un, che in quel loco già tenea taverna,

Alcun dal dritto mai non la condusse.

Ma fin a ch'ebbe vita il suo pincerna

Tra lor fu sempre amor, concordia, pace.

Giove, ospitato amorevolmente da lei, le affata un melo

che trattenga chi vi sale su, finché le piaccia. Ella in-

duce la Morte, la quale viene per prenderla, a coglierle

una mela, e Libitina rimane incatenata sull'albero finché

Giove non accordi Fimmortalità alla invidia;
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.,.. onde il proverbio poscia

Nacque, che sotto delli solar rai,

Non pruova Invidia, ciie la spegni, angoscia.

A questo proverbio ed al racconto allacle Giulio Cesare

Cortese, nel III Libro di Giulio e Perna: « Se stesse 'nipo-

« tere mmio,, o Giulio, la vita toja, da mo' porrisse cam-

« pare cchiù de la 'mmidia. » Alberi od orti che tratten-

gono i ladri campestri si ritrovano appo il Bandello^p. I.

n. LYI).

CXXVIIf. — Saddaedda. Corrisponde a La jambe d' or

ed a La goulue nei Contes populaires récueillis en Agenais

dal Biade. E pe' riscontri veggansi le annotazioncelle

comparative appostevi dal Kòhler.

CXXXIV — La Gatta e lu Stirci. Ne ho parecchie ver-

sioni delle Provincie meridionali. Il signor A. Briganti

Trifone-Nutricati ne ha imperfettamente pubblicata una

salentina nel suo libretto Intorno ai canti e racconti po-

polari del Leccese (M.DGGG.LXXIII).

CXXXVI.— Li vecchi. Per gli appiccicamenti, vedi tra

le XXX favole fedriane e manuscripto Bibliothecae Regiae

Neapolitanae codice nuper editae, quella intitolata Mercu-

rius et Mulieres. L'una, madre d'un lattante prega di veder

presto barbuto il figliuolo; questus placebat alteri mere-

tricius^ che prega ut sequatur sese quidquid tetigerit.

Volat Mercurius. Intro redeunt mulieres:

Barbatus infans, ecce, vagitus ciet.

Id quum meretrix forte ridet validius,

Nares replevit humor, ut fieri solet.

Emungere igitur se volens prendit manu,

Traxitque ad terram nasi longitudinem,

Et aliam ridens, ipsa ridenda extitit.
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CXXXYll— Parrìneddu, Qaand'uno, parlando con altri,

io forza a dir parola che rimi con qualch'altra spiacevole

per lo interlocutore, gli dà i monnini (Annotazioni al Mal-

mantile, Cantare I. Stanza XLIV). Chi narra del Parrineddii,

dà i monnini agli uditori. E questa facezia ha perfetti

riscontri in tutta Italia. Eccone due inediti:

Fatta, Salada e Scoa

(Milano)

Ch'era una volta tre tosann. Vunna la gh'aveva nomm
Fatta; l'altra, Salada; e T altra, Scoa. La mamma de sti

tre tosann la ghe dis a quella Fatta: « Famm la minestra.»

E ghe le fa fatta fatta fatta. Mora lee la ghe dis a quella

Salada :« Pamela ti, Salada. » E ghe le fa salada salada

salada. Alora la ghe dis a queir altra.... Come la se

ciamma?...

— Scoa.

~ « Merda in bocca toa.

'Msogoa, 'Kasso e Stoppa

{Pomigliano d'Arco).

Una vota nce steva 'na mamma , ca teneva tre figlie.

Uno sse chiamava 'Nnzogna, uno 'Basso e 'n'ata Stoppa,

'Nu juorno 'a mamma sse moreva 'e friddo. Chiammava 'ò

primmo; dicette : — « Appiccemi 'nu poch' 'e fuoco, ca i'

« mme moro 'e friddo.» Le dicette: ~ « Io so' 'Nzogna; mme
«t stegno.» Chiammava 'ó secondo; dicette:-— ^c 'Rasso, vene

(( mm'appicce 'nu poch' 'e fuoco.» Chille dicette ca era 'Ras-

so e sse squagliava. Chill'auto.... comme ssi chiamma?...

— Stoppa.
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~ E chìsso naso 'ncule mrae 'ntoppa.

CXXXVIIL — La Truvatura. Vedi nelle Oeuvres compiè-

tes 1
de

I
E, F. de Lantier

|
Précédées

|
d'une notice biogra-

phique et lUtéraire \\
Paris

\
Auguste Desrez Imprimeur Edi-

teur. 1
RueNeuve-des-petits-champs iV.50

|
MDCCCXXXVIII

trai Contes en vers quello intitolato Le Conte interrompu,

Stefano Francesco di Lantier nacque in Marsiglia il primo

d^ottohre MDGCXXXIV e vi morì di XCII anni il trentun

gennaio M.DCGG.XXVI. Lo ricordo, perchè, cultore sfega-

tato degli studi italiani, ha evidentemente tolto dal No-

vellino il tema del suo racconto. Eccone poi una lezione

milanese anch'essa inedita:

£S! ^egorée

Ona volta gh'era on pegoree che Tè andaa cont i pe-

gor per dagh de mangia in campagna, e Pera de passa

d'on'acqua e Tha ciappaa i pegor a vunna a vunna per

portaj de là.....

— E poeu? Va innanzi

— Quand ch'è passàa i pegor, andaroo innanz a finill.

CXLIV.-— L^ quattru minchiuna. La scioccheria del se-

condo minchione si trova presso Bervaldo di Verville

Le Moyen de Parvenir, (Capitolo XCVflI). — « Elle fut un

« peu plus fine que la femme de Garena, qui , un jour,

« avoit affaire de cendres et voyant force pastel qu'elle

« croyoit qu' on avoit jété avec du brésil , mit tout au

« feu, et en fìt des cendres. Il y avoit pour plus de cinq

« cents livres de marchandise, dont elle fìt pour dix neuf

« sols six deniers deux oboles de cendres. Voilà pas une

« bonne alquemiste ? »
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CXLW-— Li tri minchiuna di Palermu. La scioccheria del

primo ha suggerito un incidente al Molière. Vedi Le

festin de pierre (Atto IV, scena Xì).

CXLYI.—- Lu tistamentu di lu Principi.È Targomento del

Légataire universel (rappresentato per la prima volta il

lunedi IX gennaio M.DGC.VOÌ del commediografo francese

Regnard, del quale il Voltaire ha detto, che chi non si

compiaceva nel leggerne le commedie, non era degno di

assaporar quelle del Molière.

Il Regnard drammatizzò un fatto accaduto veramente

ad Antonio-Francesco Gauthiot, signore d' Ancier , nella

Franca-Contea; il quale essendo morto ab intestato in Ro-

ma nel M.DC.XXYI, i Gesuiti sostituirono a lui un certo

Dionigi Euvrard , colono del d' Ancier, cui somigliava.

E r Euvrard dettò un testamento in favor proprio e dei

Gesuiti. E sebbene anni dopo confessasse la frode e ce-

desse agli eredi legittimi la porzione sua; e quantunque

questi vincessero la causa intentata a^ reverendi presso 1

tribunali di Besanzone prima e poi di Dóle; il consiglio

supremo dì Brusselle (dal quale la Franca-Contea, sotto-

posta allora alla Spagna, dipendeva) die ragione in ultima

istanza alla società. E si legge ancora sul frontispizio

della chiesa de' Gesuiti in Besanzone, posseduta adesso dal

Liceo : Ex munificentia domini d'^Ancier. Il fatto accaduto

in un luogo, può essersi anche ripetuto altrove.

CLl. ^ Lu Capaciotu.È Targomento della graziosissima

Novella in sesta rima di Lorenzo PiGxNotti, intitolata:/^

vecchio e V asino.

CLVI. %— Lu Custureri chi torci lu mussu. Infinite sono

le novelle e le commedie italiane ed esotiche, in cui si
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fa credere che sia ammalato chi non è, per farlo bistrat-

tare e medicare (termini sinonimi).

I 3. — Lu Contrabbannu dì porta di Crastu. Ha un ri-

scontro nella novella del Fortini :
-— « Un giovine sa-

« nese essendo andato a diporto fino a Firenze per istare

« alquanti giorni, ed avendo nella bolge un paio di camice

« per mutarsi, li portieri gliele tolsero in frodo. Il gio-

« vino sdegnato alla sua partita si volse valere dell' onta

« fattagli, ed a petto una scatola piena di fecce, se la fé

« corre in frodo con proferger loro venticinque scudi se

« gliela voleano rendere. Cosi la lasciò a' gabellotti, che

« apertala rimasero beffati ».

I 6. — La mtisiea di lì scecchi. Confronta con la Novel-

la del Bandello (XXX della parte II). — « L' abbate di

« Begnè fa una musica porcellina e prontamente risponde

« al suo re e si lìbera da una domanda ».

I 8.— La ''mmascìata di Fìrrazzanu. Ldi puntualità con

cui Firrazzano adempie allo incarico, mi rammenta quel

<ìhe Giordano Bruno, nello Spaccio della bestia trionfante

(Dialogo I) narra della sollecitudine del corvo (Cito dalle

orribili edizioni, curate con poca lor lode dal Magner e

dal Teoli). « Mandaro una volta il di lei corvo a prender

« r acqua da bere; il qual per il cammino vide un fico,

« eh' avea le fiche o li fichi — perchè Tuno e l'altro gena

« è approvato da li grammatici, dite come vi piace — Per

« gola, quelFuccello aspettò, che fussero maturi. De' quali

« al fine essendosi pasciuto si ricordò deir acqua ; andò

« per riempir la lancella, viddevi il dragone, ebbe paura

« e ritorna con la giarra vuota a li dei. I quali per far

« chiaro quanto hanno ben impiegato l'ingegno e il pen*
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« siero, hanno descritta in cielo questa istoria di sì gen-

« tile e acccomodato servitore ».

I 9. — Quannu Firràzzanu fu mannatu a la terra

di Murriali. Si ritrova questo scherzo inserito nella No-

vella XVIII parte IV del Bandello : — « Fece il Gonnella

« una brutta paura al Marchese Niccolò di Ferrara, libe-

« randolo dalla quartana; il quale con un'altra paura vo-

« lendo beffare esso Gonnella, fu cagione della morte di:

« quello ».

CLX. — Lu muraturi e so figghiu. Questo racconto è

in Erodoto. Lo ritroviamo nel Randello (p. I, nov. XXV.)

— « Mirabile astuzia usata da un ladro, rubando ed in-

« gannando il Re deirEgitto.» — Anche Pausania ha una

narrazione quasi identica de' due architetti Agamede e

Trofonio , ladri del tesoro di Trio. L' abbiamo in parec-

chie redazioni del Libro de' sette savi {Libro de' sette savi

di Roma ; testo Mortara. Crude! Matrigna ; Compassione-

voli Avvenimenti d''Erasto ecc.) A' nostri giorni il Platen

Hallermììnde ne ha ricavato un dramma tedesco, e lo Heine

una ballata satirica.

CLXIII. — Lu figghiu tistardu. Confronta con la Nov. V
della Giornata II del Decameron. -- « Andreuccio da Pe-

« rugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte

« da tre gravi accidenti soprapreso, da tutti scampato,

« con un rubino si torna a casa sua.»— Nonché col com-

ponimento in isdruccioli napoletani Nasceta , Vita e De-

sgrazie de Biaso Valentino (dal verso

Vennero duje traffine co'le maneche,

airaltro

che le parze remmedio a proposeto:
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pagg. 453-454 deiredizione del M.DCC.XLVin de La Fuor-

fece di Biagio Valentino.)

GLXV. — Fra GhinipariL Fra Ginepro è celebre spe-

cialmente per quel che ne vien detto ne' Fioretti di San

Francesco e perle ottave milanesi spiritosissime del Porta:

Fra Zenever, Vedi e cfr.

GLXVI. — Li tri cumpari. La beffa della estrazion del

dente si ritrova nella Novella ÌV della giornata VII del

Decameron; V altra di far creder al marito che sia morto

e che poi riusciti è la Novella di Ferondo {Ibid, Vili della

giornata IH).,

CLXXni.— Lu monacu e lu fratellu. Vedi, presso il P.

Casalicchiò, VI. I. VI la Novella intitolata: Chi cerca d'in-

gannare il più delle volte resta ingannato. Fra gli aneddoti

e le facezie popolari raccolti in Gastrocaro dal Dottor Lu-

dovico Paganelli e ch'egli ha avuto la cortesìa di comu-

nicarmi (sventuratamente però non nel dialetto anzi in

lingua aulica,) ve n'é uno che riscontra perfettamente con

questo.

I tre amici.

Tre amici arrivarono una sera ad una piccola osteria

di campagna e fecero una cena frugale, poscia prima di

andare a letto, dissero alFoste, che alla mattina, prima di

partire, volevano far colezione. Esso gli rispose essere

impossibile; perchè, oltre quello che aveva loro dato, non

aveva rimasto in casa che un quarto di tacchina, un pic-

colo pane ed il vino che vedevano nella bottiglia , che

era poco più di un bicchiere. Gli amici si trovarono

male. Ma decisi di consumare quel poco che vi era
,
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e se non tutti, uno almeno mangiare, fissarono che colui

fra di essi che avesse fatto il sogno più bello o più brui-

to, avrebbe fatta colezione e gli altri sarebbero rimasti

senza. Cosi venne combinata la scommessa in presenza

dell'oste, che nominarono giudice de' sogni che avreb-

ber fatto. E se ne andarono a letto. Uno di essi, sveglia-

tosi la mattina alPalba e sentendo appetito, andò in cu-

cina e preso dairarmadio il pane, la tacchina ed il vino,

mangiò e bevve tutto. Alzatisi gli altri, lo trovarono con

Toste che fecero sedere in un vecchio caregone perchè

decidesse della qualità e del merito dei sogai di ciascuno.

Il primo narrò d'aver sognato di andare in paradiso e di

godere tutti i piaceri della beatitudine, i quali eran tali

e tanti da non potersi da umano labbro raccontare; e con-

cluse non potersi fare un più bel sogno. L'altro disse d'a-

ver sognato di andare allo inferno, sottostandovi a tali e

tanti patimenti, e soffrendo tale e tanto spavento, da ri-

manerne tuttora sbigottito. L'oste osservò al primo :
—

« È innegabile che il vostro sogno è bellissimo. » E

volgendosi al secondo gli diceva : — « È del pari ìn-

« negabile che il vostro sogno è orrendo. Ora sentiamo

« il terzo. » Ed il terzo , calmo e ridente, raccontò che

aveva sognato esser i suoi due poveri compagni morti

,

andando l'uno in Paradiso, l'altro all'Inferno. Che, pe""

dogmi della nostra santa religione, da quei luoghi, o bene

male che vi si stia, non si ritorna in questo mondo,

e difatti per quanti ne sian partiti nessuno è mai tornato.

Persuaso quindi nessuno de' due aver più bisogno di co-

lezione; si era alzato e credendo di dover partir solo, a-

vea mangiato ciò che vi era e beuto il poco vino avan-



AGGIUNTE ALLE VARIANTI. 407

zato. L'oste rìse di cuore dello ingegnoso trovato e de-

cise che per quanto bello il sogno del primo degli ospiti

ed orrendo quello del secondo; il più logico era però il

terzo : e non v'era da ridire sul fatto. E condannò i due

digiuni a pagar tutta la spesa fatta nella sua locanda. I

perdenti trovaron giusta la sentenza e Faccettarono, e sal-

dato il conto si licenziarono, proseguendo il viaggio con

Pintenzione di fermarsi alla prima taverna per istrada e

mangiarvi a sazietà, come fecero.

GLXXYL — Lu custurerì.Fm o meno variata si ritrova

frequentemente questa novella, d'origine orientale e resa

popolare, com' io credo, dal Libro de setti savi, nelle più

redazioni del quale s' incontra. Vedi neir Orlando Inna-

morato del Berni, Canto XXII, la istoria della figliuola del

Re Monodante, d'Ordauro e di Folderico; nel Mondo Nuovo

dello Stigliani, Canto XXÌII, le avventure di Labino e

di Gebra, desunte ddiWErasto come ben avvertì il Padre

Aprosio da Ventimiglia, nel riveder le bucce allo autor del

Colombaio. Il Platen-Hallermùlnde ha trattato quest'argo-

mento in una commediola intitolata Das Schloss der sieben

Pforten, Può considerarsi come derivata da questa la Nov. II

della Giornata II del Pecorone, da confrontarsi con Les deux

changeurs, fabliau (Contes et fabliaux de Legrand d'Aussy,

terza edizione^ tomo IV p. 204); Brantòme, (che nelle sue

Barnes galantes, dà il fatto per vero ed accaduto a Luigi

d'Orleans e Marietta d'Enghien, madre del bastardo conte

di Dunois) ; les cent Nouvelles nouvelles (Nov. I. La Mé-

daille à revers); Straparola (Notte lì Novella XI); Male-

spini (nov, LUI); V Arcadia in Brenta; Randello (parte I

nov. Ili); ecc. ecc.
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CLXXVn. — Li dui capi-mariuola. È la seconda novella

in Ottava Rima della Villeggiatura in Portici del Barone

Michele Zezza. Ogni anno i fatti-diversai ne rimettono in

giro qualche nuova versione, e forse veramente riaccade

il fatto. Un anonimo, che mi assicurano chiamarsi Giacomo

Pezzetti, ha narrato graziosamente questa truffa in sestine

vernacole nel Dono pel capo d' anno 1852 (Vicenza, Tipi

Longo) sotto il titolo : Un stoco e controstoco o sia e!

giro d'un quadro , stortela. La sua narrazione comincia

così :

No' se pole negar che anco no' sia

L' arte del stocador 'na profession

Che per -esercitarla a perfezion,

In oltre una dificile maestria

No' esiga molt' astuzia, cor d' azzale,

E cognizion del codice penale.

CLXXVIII. — L?^ scarparieddu, È il tema d'una ballata

del Goethe, intitolata Gutmann und Gutweib che il signor

consigliere aulico chiamava incommensurabile (ved. Dia-

loghi dello Goethe dello Eckermann).

CLXXIX. — Li du' Orvi. Vedi una novella del Sozzim.

«t Scacazzone fìnge di dare un ducato a Ire ciechi e li fa

« venire alle bastonate. »

CUKXXIY.— Lu scarparu dispiratu. Qui c'è una rosa che

schiava tutti i serrami. Presso il Marino (Adone Xlìl 127)

é un'erba che ha la stessa virtù. Mercurio, dice il poeta^

Or colta ha l'erba rara e vigorosa

Non so ben dire in quale estrania terra
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Contro la cui virtù maravagliosa

Con mille chiavi indarno uscio si serra^

£ se le piante alcun destri er vi posa

Ne svelle i chiodi e lo discalza e sferra,

Con questa, senza strepito o fracasso,

Invisihile altrui s'aperse il passo.

CLXXXIX.

—

Sdirrameddu. La storia de' pulcini infil-

zati si ritrova nel libretto popolare di Bertoldo, Bertoldino

e Cacasenno e nel celebre poema dello stesso tìtolo.

CXC. 14.-— Giufà e chiddu di la birritta, È la Novella

che si legge in ventitré ottave nella Giornata terza della

Villeggiatura in Portici del Barone Michele Zezza.

I 8. — Mandati rubbiceddi mei. Questo aneddoto è

stato spesso attribuito a Dante Alighieri/fiorentino di pa-

tria, non di costumi. Vedine parecchie versioni nell'opera

infracilata del Papantì. Basterà qui riferir lo epigramma

del cinquecentista napoletano Cosimo Anisio.

Inter convivas assiderai ultimus olinri

Dantes; forte \ero tuni toga viiis erat.

Pisciculi appositi sunt mensae quisquiliaeque:

Magnificos missus mensa habet ilio prior

Aequo animo tulit hoc Dantes; dein forte vocatus

Est iterum ad coenam quae saliaris erat.

Cum sponsalitiis accessit vestibus, ob quod

Pompae iile priinum contribuere locum.

— * Ergo non nobis ^ sed panois dantur honores?

* Mecum igitur libet penula nostra dapes. » —
Haec secum et manicis farcit pulmenta vicissiin :

CoQunentum hoc lepidum, et scitum ibi cuique fuìt.

^ Il Papanti slampa erroneamente vobis invece di nobis.
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I IO.—- Giufà e la hjocca. Anche questo aneddoto ha

perfetto riscontro nel Vardello del Pintamerone.

CGIL — Lu Capitanu e lu Ginirali. Le apparenze spesso

ingannano, e questo racconto non è punto allusivo a qual-

che fatto speciale siciliano, anzi è una delle più antiche e

diffuse novelle che ci sian venute dairOriente. Mi duole

che le versioni delle provincie napoletane che posseggo

sian troppo lunghe per venir qui riferite e rimando per

notizie intorno alla origine della fiaba ad un dotto arti-

colo pubblicato da Rinaldo Kòhler (Archiv f. Litt. Gesch,^

Ili. pag. 416 seg.) ed intitolato: Die Quelle von Wielands

Hann und Gulpenheh.

CCXYil. — La Calata di li Judici. Il particolare dello

scuojamento de' giudici e Fuso che si fa della lor pelle,

corrisponde perfettamente a quanto gii storici antichi nar-

ran di Cambise. Vedi Favvenimento XIX nelle sei Giornate

ÙGÌVErizzo: — « Cambise, re dei Persi, fa scorticare un suo

« giudice, corrotto per denari; e ponendo un suo figliuolo

« in suo luogo, fa attaccar su la sedia la pelle del pa-

« dre. » -— Victor Hugo ha alluso a questa tradizione in

due strofe non men belle poeticamente che ingiuste verso

i suoi avversari politici :

Cambyse, je l'avoue^ eut eu ce coeur de roche.

De faire asseoir Troplong sur la peau de Baroche;

Après un temps peu long;

Il aurait dit:— « Cet autre est pire; qu'on l'ètrangle ! » —
Et, si l'avoue encore eut fait asseoir Delangle,

Sur la peau de Troplong,

Cambyse était stupide, et digne d'étre auguste !

Gomme s^il suffisait, pour qu'un homme soit juste,

Sans vices, sans orgueil,
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Pour qu'il ne soit point traitre à la loi, ni transfuge,

Que d'une peau de tigre ou d'une peau de juge

On lui fasse un fauteuil !

CCXVIIi. — La petra di lu Jucaturi. Affatto simile è il

miracolo narrato in un foglio volante che s' intitola :
—

« Orribil fatto successo a Rignano li 11 giugno 1867, dove

« s'intende come un indegno uomo ardi tirare una fuci-

« lata a Gesù Crocifìsso, e miracolo operato da Maria San-

« tissima Addolorata. » -— Termina con le tre quartine

« seguenti:

Fu preso il Crocifìsso

E tutte le persone

Con gran processione
^

Lo andare ad adorar.

Han fatto una cappella

Di marmo e d'oro fìno;

La messa ogni adattino

Ci vanno a celebrar,

Saverio Velìasciani

Vi porta quest'avviso;

— « Gran sorte in Paradiso

• A chi lo può abbracciar. » —

CCXLVIf. — A gran signuri picculu prisenti. Vedi, nel-

Topera citata del Bladé, il racconto Les deuxpresents e la

nota comparativa appostavi dal Kòhler. Si può aggiungere

a quei riscontri la novella del Malagotti di Ansaldo degli

Or manni e Giocondo dei Fifanti; la Nov. CUI del Sacchetti:

— « Messer Giletto di Spagna dona uno piacevole asino a

« messer Barnabò, e Michelozzo da Firenze, avvisando il

« detto signore essere vago di asini
,
gliene manda due



412 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EG.

« coverti di scarlatto , de' quali gli è fatto poco onore ;

« con molte nuove cose che per quello dono ne segui-

* rono »; — la novella nel IV libro del Fuggilozio:— «Il

« Re Francesco donando a molti gli vien portata una so-

« ma di zucche da un malizioso contadino a cui son tratte

« per la testa » ecc. ecc. Analogo è Fottavo racconto de-

gli Ozi poetici del Barone Zezza, dove un Re dà qua-

ranta feudi ad un paggio che gli porta via una pulce e

fa somministrare quaranta bastonate ad un altro che imita

il premio per iscroccarsi una mancia eguale.

CGLII. — Sigretu a fimmina nun cunfidari^ ecc. Fra' ri-

scontri debbono aggiungersi: I. la novella XVI del Sacchet-

ti:— «Un giovane sanese ha tre comandamenti alla morte

« del padre; in poco tempo disubbidisce; e quello che ne

« seguita. )) — II. Celio Malespini, novella XIV delle sue

dugento, eh' è una imitazione della LII delle Cent Nou-

velles Nouvelles {Les trois monuments) , e parecchie altre

varianti che in questo momento non mi sovvengono.

CGLVI. — Li carizzi di Tinchiuni, I Veneti soglion di-

re: — « El primo ano se magnarla la mugier de basi; el

« secondo ano, rinviene de no averla magnada.»

CCLYlh — Forfici foru. Nel IV libro del Fuggilozio n'^q

una novella di ser Provvedi e Monna Rassetta Marito e

moglie inquieti^ eh' è precisamente la stessa storia degli

Epidorpidi e ùeWUtile col dolce. Il conto siciliano ha una

infinità di riscontri. Vedi Bladé, opera citata (La femme

mechante). Wright, A selection of Latin Stories from ma-

nuscripts of the XIIl and XIV centuries: — « Audivi de

« quadam muliere litigiosa
,
quae frequenter vituperabat

« marìtam suum, et inter caetera opprobria coram omni-
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« bus ipsum pediculosuin vocabat.... Tandem vir eias prae-

« cipitavil eani in aqoam. Gunique fere suffocaretar etos

« aperire non posset, quin aqua subintrarel , ipsa supra

« aquas manas extendens, coepit signis esprobrare, et in-

« ter duos ungues poliicum ac si pedicalos occideret, expri-

« mere signo quod non poterat verbo. » — E. Du Méril,

Poésies inédìtes du moyen-àge ne dà un' altra versione

desunta dal Dialogus creaturarum. Il Poggio nelle sue Fa-

cetiae , narrò la storia intitolandola Pertinacia muliebris,

ecc. ecc.

CCLXII.

—

Piraru mai facistipira e mancu santa fai mi-

raculi. A Napoli dicono più conciso ed energicamente:

Te saccio piro,

CCLXIII.— Tutti cosi ponnu succedivi^ fora d'uomini pre-

ni, ecc. In Napoli dicono : Ogn essere po'' essere , 'nfora

ca Vommo pregno. La versione di Borgetto ha più d'un

riscontro ne' nostri novellieri, e spesso vi si ragiona di

quiproquò accaduti per iscambio di urine o di baggiani

a quali si fa credere d'esser gravi. Citerò solo alcuni po-

chi esempi che mi si affacciano alla memoria. Boggaggio

(Vili, 3). a Maestro Simone ad istanza di Buono e di Buf-

« falmacco e di Nello fa credere a Calandrino che egli è

« pregno: il quale per medicine dà a' predetti capponi e

« denari e guarisce senza partorire, j» Lasca (L. 1). Sai vostro

« Bisdomini, credendosi portare al maestro l' orina della

« moglie ammalata, gli porta quella della fante sana: e per

« commessione del medico, usando seco il matrimonio gua-

« lisce; e alla serva, che bisogno ne aveva, dà marito. »

Tommaso Costo. Fuggilozio (Gior. II).— « Giannina, avendo

« il marito ammalato, se ne va dal medico, col quale ra-

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, Voi. IV. 27
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« gionando intende ogni cosa al contrario e fa molli atti

« ridicoli. » Tommaso Stigliani, se mal non mi sovviene

{Mondo Nuovo, x\vvenlura di Roldano; VI; e di Clodio

XXIII). Ho sentito narrare in Firenze una Novella plebea

graziosissima, delT uomo che, credendosi gravido per lo

scambio delle orine, cerca modo di abortire, e non gli

riesce, finché precipitando da un albero vede scappar via

una lepre, cli'egli stima essere il suo portato, onde ras-

serenato a casa se ne torna.

GCLXXf. — BrancaliunL Nel fascio III delle Frasche-

rie di Antonio Abati, si narra anche di un Leone e di

un Asino che contendono nella maggioranza dei Regno

e come TAsino sgarasse il Leone.

CCLXXIL ~ Li dui surci. La favoletta di Fedro (L. III

F. Vii Canis et lupus) citata nelle Annotazioni ha un ri-

scontro ne' Detti et fatti
\
piacevoli

\
et gravi \ Di diversi

principi, filosofi, \ et cortigiani,
\ Raccolti dal Guicciardi-

ni, !
et ridotti a moralità. IJ In Yenetia, appresso Domenico^

et Gio. Battista \ Guerra, fratelli, M.D.LXIX:

Tm da stimarsi la libertà con molti stenti,

che la servitù con molti agi

Il cane riscontrando il Leone disse : dove corri tu mi-

sero affamato per queste selve , et per questi tragetti ?

guarda un poco me che servo, come io sono grasso , et

fresco. Ma il Leone abborrendolo, rispose: se tu hai la

pasciona, tu hai anche (pazzo) la catena : servi pur tu

cme, che puoi; perciò che io Leone non posso, né voglio.

CCLXXIV.—- Lu Ventu, l'Acqua e rOrmri. Si litrova que-
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sf apologo tra le Favole del Conte Pietro Dal Verme pia-

centino ^ sotto il titolo: Il fuoco^ r acqua e P onore ; e vi.

comincia così :

Poiché questa maledetta

Pioggia segue a cader fìtta,

Vuo' che grata favoletta,

Già dal Gozzi un tempo scritta

In ben tersa prosa e dotta,

Da me in versi sia ridotta.

CGLXXVl.-- Lu Re di rArmali^ lu Lupu e la Vurpi, Ri-

troviamo questo apologo nell'opera succitata di Luigi Guic-

ciardini (a pag. 67 della edizione descritta) sotto il titolo

La calunnia resta sovente sopra del calunniatore^ nonché

tra le Favole morali antiche volgarizzate dal Greco e dal

Latino da M, Gio. Mario Verdizotti, dove è intitolata //

Leone, il Lupo e la Volpe.

CCLXXVIII. — UAcidduzzu. Ha qualche lontana somi-

glianza con r apologo a pag. 119 della summentovata e-

dizione de^ Betti e fatti del Guicciardini: Come bene ri-

mangano talvolta alla trappola gli astuti et fraudolenti^

che è identico alla favola del Verdizotti 11 Cane, il Gallo

e la Volpe.

GGLXXX.— La Cicala e la frummicula. Si ritrova nel

zibaldone sopraindicato di Luigi Guicciardini :

Sa' iniogardagrgjiie ridurre altrui in pessimo stato

Cantando la state la cicala, la formica travagliava per

il verno, venuto poi T autunno, ecco la cicala che men-
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dicando viene alla formica, per un poco di grano. Ma la

formica recusatoglielo, la licentiò anco severamente , di-

cendo, questa state
,
quando che tu pigra , et inconside-

rata cantavi, io lavorava sollecitamente, et facea pruova.

Et poi soggiunse :

Fuggi la dappocaggine infingarda,

Che '1 tanto cicalar nuoce, et non giova,

A quel che dee seguir homai riguarda
;

Et quale industria, onde ti pasca truova.

Che chi manca a se stesso Iddio no '1 degna,

Ne trova poi alcun che lo sovvegna.

Identica è la favola XIX del Verdizotti: Le formiche e

la cicala.

La risposta della formica è :

Dunque se allor così cantar solevi

Senza pensar che far dovresti il verno,

Or ballerai per far più bello il giuoco:

Il che tanto puoi far più agevolmente,

Quanto hai di cibo il ventre ora men carco.

CGLXXXIY.— Lu Rimitu, Ha qualche punto di simi-

glianza con una novella del Decameron (X. 10).— « Donno
«Gianni ad instanzia di compar Pietro fa lo 'ncantesimo

« per far diventar la moglie una cavalla » eccetera, ec-

cetera.

GGXG, — U Arti si parti e la natura vinci. Questo a-

neddoto si racconta di Dante e Giotto. Vedi Dante secondo

la Tradizione e i Novellatori. Ricerche di Giovanni Papanti

(Livorno, 1873).

GGXGVIL — Lu Viddanu e lu Re. Si ritrova la stessa
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Novella nelFopericciattola del Padre Casaligghio(VL III. II).

Bellissima division che facea un villano di quello che si

guadagnava alla giornata.

Eccovi, mìo caro Pitrè, quelle varianti e riscontri da

voi ommessi 5 de' quali mi son rìsovvenuto leggendo i

quattro preziosi volumi che mi avete mandati. La merce

è scarsa e di poco valore. Graditela però così scarsa, e

perdonatemi di non aver fatto di più, in considerazione

delle faccende che mi sopraffanno e della lotta in cui mi

trovo impegnato. E state sano ed abbiatemi per cosa vostra.

Pomigliano d'Arco, 27. X. 74.

(Giorno in cui compio ranno mio XXXIV).

ÌMBRIANI.

PosGRiTTA. 26. XI. 74. — Nella Italie, che porta la data

d'oggi e che mi giunge contemporaneamente alle pruove

di torchio di questa letlera , trovo il fatterello seguente

desunto dalla l'atrie di Parigi, il quale perfettamente cor-

risponde alla settima delle facezie di Firrazzano da voi

registrata (CLVI. 7. — Lu vinti pir centu,

« Un neveu pratique I

e Un commercant retiré des affaìres avait pas mal de

créances dans les provinces; il voulait tàcher de rentrer

dans son argent. Il s'adresse à son neveu, un garcon fort

habile, fort actif, mais qui frappait trop souvent à la porte

de sa caisse.

— « Ecoute, »~lui dit-il,—^« plutót que de m'emprunter

« toujours de Fargent que tu ne me rendes jamais, es-

« saie d'en gagner; je fen offre les moyens. Voici des

« titres qui me conslituent créancier de 150,000 francs.
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» Mes débiteur sont éparpillés sur tous les points du ter-

« ritoire; il y en a peut-ètre d' insolvables, d' aulres qui

« se feront tirer beaucoup roreille. Mets-toi à P oeuvre,

ce et recouvre les sommes : le tiers sera pour toi. »

Le neveu fit la grimace; il arracha une centaine d'écus

pour les preuìiers frais de voyage à son onde, et partii.

Au bout de deux ou trois mois, il rovini; il avait une

mine consternée.

— « Je devine, » —- fit Tonde; — « tu as dù bien tra-

vailler pour réussir. » —
— « Encore, si j'avais réussi; mais que voulez-vous! il

« n'y a rien a faire avec ces gens-là. C'est à grand'peine

« si j'aì pu recouvrer les cinquante mille francs pour mon
« tiers; quant au reste, cher onde, impossible, »



Aggiunte elei Raccoglitore

II. — Lu Pappagaddu chi cunta tri cunti. Una versione

piemontese di Cavour si trova riassunta nella Zoological

Mythology, or The Legends of Animals by Angelo De Gu-

BERNATis, voi. Il, pag. 322. London, Teubner, 1872 in-8°.

Per le regìnelle malate per stregheria cfr. le 9, 10, 11,

Màrchen und Sagen aus Wdlschtirol dello Schneller, ove

i genitori promettono la figlia in isposa a chi saprà gua-

rirla.

VI. — Catarina la sapienti. Il riconoscimento che fa il

padre de' propri figli sa di quella della 50 delle Màrchen

tirolesi dello Sghneller.

VII. — La soru di lu Conti, Quella specie di giudizio

di Salomone che si riscontra nella versione palermitana

col titolo LuLamperi d'^oru, (Pitrè, Nuovo Saggio di Fiabe

Ne ovelle n. Ili) si confronti con altro consimile che se

ne legge nel Pungilingua di Fra Domenico Cavalca, ri-

dotto alla sua vera lezione da monsignor Giovanivi Bottari

(Milano, Silvestri, 1837); cap. Il Del peccato del bestem-

miare Dio, pag. 23.

Vili. — La panza chi parrà. Variante di Palermo: Lu
furasteri e lu tratturi. I calcoli fatti dal trattore hanno

riscontro con quelli che fa la donna nella novellina 47

^ Per queste mie aggiunte vcggasi quel che ho detto nell' avvertenza

eli pag. 36o.
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delle Mclrchen tirolesi dello Sghneller: Die Bruthenne (La

ciocca)^ ove la donna conta di arricchire colle uova che

le ha fatte una chioccia.

X. — Uacqua e lu sali. La novella dì Partanna: Figlio

mio dottore^ ha un riscontro perfetto nelFLXXX Capitolo

del Moyen de parvenir dì Francesco Bervaldo detto di

Verville, nato in Parigi nel MDLVIII ma oriundo Italiano;

suo padre era stato amico dello Scaligero e maestro di

Ettore Fregoso^ che fu vescovo di Agen. Nella lezione del

Beroaldo, una moglie chiede al marito quanto esso rami.

Ed il marito risponde: « Come un bel cacare. » La moglie

s'ingrugna ed il marito le fa impedire per qualche tempo

di scaricare il ventre, onde riconosca che il suo paragone

non era vilipcativo (Questa nuova indicazione mi viene

dairimbriani).

XII. Lu Re cavaddu mortu. L'intercalare della draga

neir entrare nel suo palazzo corre così nel Tirolo:

Tim tini tim

Odor de crìstianim,

che ghe n'è o che ghe n' è sta

che 'n vegnh'à.

Ed anche:

Tin tin tin

Sento ndur de cristianln,

Se non i gli è

1 gli è stè !

XIIL — Bianca'ComU'nivi'russa-comu-focu; variante : La
bella Rosa (Nolo). Confronta con la Bedda di li setti citri

delle Novelline popolari Albanesi di Sicilia^ voi. IV, pa-

gina 285.
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Una versione toscana di Antigaano presso Livorno è

riassunta nella Zoologkal Mythology del De Gubernatis,

voi. lì, pag. 242. Tre versioni romane sono nella Folk

Love of Rome della Busgk : Filagranata, The three Love-

Oranges, e Palombelle tta\ quest' ultima, e più la seconda,

si accosta meglio alla variante di Noto (voi. I, pag. ii8) La

bella Rosa e alla lezione albanese suddetta.

XV. — Lu Re di Spagna, Per le incombenze impossì-

bili a eseguire, vedi la novella piemontese Marion cP boschi

a pag. 13 delle Novelline di S. Stefano del De Guber-

NATis. Questa tradizione si legge pure nella prefazione del

Wesselofsky alla Novella della figlia del Re di Dacia.

XVL — Li tri figghi obbidienti. Una versione fiorentina

se ne legge nella Novellaja milanese dell' Imbriani, nota

alla novella XIÌ, pag. 50. Sono tre figli , e tocca loro in

moglie all'uno una bottegaia, air altro una macellaja, e

alla terza una rana. Da questo punto la novella muta.

XVHI.

—

Re d'ArnurìAn una novella calabrese di Cosen-

za, pubblicata nella Zoological Mythology del De Gubernatis

voi. Il, pag. 286-87, la goccia di cera cade nello specchio del

giovane dormiente. Vedi anche al mio voi. Il, n. LXXXII,

nota finale e Sghneller, n. 18: Die drei Pomeranzen (/ tre

aranci).

Richiama in parte alla favola di Alcmena.

XX. — La Vecchia di V ortu. Nel Barcaiuolo e il dia-

volo^ una delle Tradizioni sorrentine raccolte e verseggiate

da AuGusT KòPiscH, un demonio promette e dà a un pe-

scatore oro quanto ce n'entra nella sua barchetta a patto

che egli sposatosi, gli dia a sette anni il primo figliuolo

che gli nascerà. Cito questo riscontro ddàVItalia nei Canti
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dei poeti stranieri contemporanei tradotti da Gustavo Straf-

FORELLo, e corredati di biografie^ pag. 199. (Torino, Unio-

ne tipografica editr. 1859) non avendo il libro del Kò-

pisch.

Il principio è simile alla Filagranata della Folk-Lore

of Home della Busck. In una leggenduola popolare pie-

montese si parla di una donna che va nell'orto del drago

e va a cogliervi fiori malgrado sia stata avvertita del pe-

ricolo che la minaccia. Di fatti, mentr'ella dorme, esce

il drago e la rapisce. (Sembra il mito di Proserpina de^

generato). Vedi Ferraro, Nuova raccolta di Canti popolari

monferrini ^ n. XXXIII. Nella 17 delle Màrchen tirolesi

dello Schneller, a una madre che va in campagna col-

Tunica figliuola compariscono tre fate, e le ordinano che

in capo all'anno debba condur loro la fanciulla.

XXf. — Lu spunsaliziu di ''na Riggina e' un latru. Un
riscontro della variante / sette fratelli si trova nel Para-

diso degli Alberti. Ritrovi e Ragionamenti del 1389. Ro-

manzo di Giovanni da Prato, dal Codice autografo e ano-

nimo della Riccardiana^ a cura di Alessandro Wesselof-

SKY. (Bologna, Romagnoli, MDGCGLXVII) nov. I, Della 0-

rigine di Prato. « Una fanciulla mutata in isparviere da

una maga e presso che annegata nel fiume, vien salvata

e resa alla sua pristina forma da quattro giovani, i quali

se la disputano, allegando ciascuno quel che ha fatto a

suo favore...; sono per venire alle mani, quando dal con-

cilio degli Dei alla fanciulla viene lasciata la libertà di

scegliersi chi più le piacesse... Fratelli artefici, essi par-

tono di comune accordo in cerca di una fanciulla, di cui

poi si disputano il possesso. »
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Questo il riassunto che della novella fa il Wesselofsky,

il quale sulla provenienza e sui riscontri di essa scrive

lungamente nel cap. IV del suddetto Paradiso degli Al-

berti, Vedi e cfr. (Devo Findicazione nel libro del Wes-
selofsky al prof. D'Ancona; e la lettura del libro alla gen-

tilezza del comm, Zambrini).

XXÌI. — Li setti latri. Questa fiaba trasformata in no-

vella religiosa e devota forma il S. Giusippuzzu della

presente raccolta; vedi n. CXV.

Una novella identica pel fondo è The King of the As-

sassins di Gappellanueva presso Cavour (Piemonte) nel-

la Zoological Mythology del De GubeHxNatis, voi. il, pa-

gina 35.

XXV. — Uarginteri. Nello Specchio di vera penitenza di

frate Jacopo Passavanti, cap. V, Bella terza scienza diar

bolica si racconta « che al tempo di Papa Leone , nelle

terre di Roma sursero due albergatrici, che dando agli

uomini certo cacio incantato, gli facevano diventar so-

mieri. E nella vita de' santi Padri si legge , che e' fu

menato a un santo Padre da' parenti una fanciulla, che era

diventata una cavalla. E i libri de' Poeti son pieni di. co-

tali trasformazioni, come mostra il libro Metamorfoseos

d'Ovidio, e quel d'Apulegìo Platonico dnirasino dell'oro. »

Una ragazza che tradisce un giovane divenutole marito,

e se ne sbarazza rubandogli per inganno un anello, ra-

gione di sua ricchezza ecc. è nella 44 delle Màrchen und

Sagen dello Schneller : Ber Ring (L'anello).

XXVL — Petra lu massariotu. I capricci dei re e delle

principesse reali sono molti e curiosi nelle novelle. Qui

la figlia del re promette di unirsi in matrimonio a chi
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saprà vincerla al giuoco. Nella XCV il re bandisce che

sposerà la figlia a chi la troverà infra tre giorni entro il

palazzo. Nelle Màrchen tirolesi dello Schneller, n. ^9. Die

drei Rathsel (I tre indovinelli) la principessa ereditaria

del trono del padre cerca in chi le spieghi tre indovi-

nelli il marito.

Pel conciliabolo sotto l'albero cfr. n. XXXVIIL

XXXI. — La 'Mperatrici Trebisonna. Per qualche punto

di riscontro vedi il Cantare del bel Gherardino , novella

cavalleresca in ottava rima del secolo XVI non mai fin qui

stampata (Bologna, presso Gaetano Romagnoli 1867). La

Zambrini, editore di essa, la dice opera di Antonio Pucci

(pag. 14) e ne ripone la compilazione verso il 1335 o in

quel torno (pag. 13;) e riferisce un giudizio del D' An-

cona sulla origine della stessa, che è questo: << Il poema

evidentemente è, per quel che spetta alla favola, conge-^

sto di vari elementi romanzeschi, ma la più gran parte son

tratti dal Parthènopeus de Blois. Questo romanzo fu pub-

blicato in due voi. nel 1834, ma un sunto se ne trova nei

Fabliaux di Legrand d'Aussy voi. V, 303-318, e nelle No-

tices et Extraiis de la Bibliothèque du Roi^ voi IX, parte-

2, pag. 1-84. » (pag, 17).

XXXII. — Lu Re d' Animmulu. Una versione calabrese

di Cosenza leggesi nella Zoological Mythology, volume U^

pag. 286-87.

Pel canto delle fate cfr. Pitrè, Centuria di Canti popo-

lari siciliani ora per la prima volta pubblicati, n. 81 (E-

stratto dair^co dei Giovani di Padova, voi. II fase. II-IV):

Ninna, la ninna,

Lu llgghiii di Re Ninna
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Si la mamma cci dicissi,

Figghiu d' oi'u cci mittissi

E si gaddn nun cantassi,

Li campani nun sunassiru

Annacannu fussi sempri

A-la-YÒ !

Basile, Lo cunto de li cunti, II, 9:

bello figlio mio

Se lo sapesse mamma mia,

'N conca d'oro te lavarria,

'N fasce d' oro te 'nfasceria,

E se mai gallo cantasse,

Mai da te me partarria.

Bernoni, Fiabe pop. veneziane, n. XVIII:

Fa la nana, bel bambina

Se la nana Io savesse,

In fasse d' oro t' infassaria^

Fa la nana, anima mia.

Se i gali no cantasse,

Se le campane no sonasse.

Mi con ti me ne starìa;

Fa la nana, vita mia.

ScHNELLERj, Màrchen und Sagen aus Wàlschtirol
, pa-

gina 187:

Se i galli non cantassero,

Se le campane non sonassero,

Se le ore non battessero,

Tutta la notte qui starla

A farti compagnia, o bell'anima mia !
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La 30 di questa raccolta tirolese : Der Selleri {Et Sei-

lem), si cfr. colla nostra.

XXXV. ~ Lu ciinlu di 'na Riggina. Sui prodigi di un

anello è fondata la 44 delle Màrchen tirolesi dello Schnel-

ler: Ber Ring (L'anello). Vedi e cfr.

XXXVi. —" Li figghi di lu cavuUciddaru, Cfr. pure con

la Novella di M. Francesco Maria 'Molza. Novellamente

staìYipata et posta in luce. In Bologna M.D.LVII, e ripro-

dotta nelle Tre novelle rarissime del secolo XVl. Bologna

presso G. Romagnoli 1867 , disp. LXXXV della Scelta di

curiosità letterarie, Eccone T argomento: «Una figliuola

del Re di Beriagna si fugge dal padre innamorato di lui,,

capita per aventura in un Monastero, dove presala il Del-

fino di Franca per moglie, la suocera commette che sia

uccisa. Ella fuggitasi a Roma, vien ritrovata dal marito,,

et con grande allegrezza condotta in Francia. »

c( Il soggetto delia novella, scrive l'editore di essa, Fr.

Zambrini, appartiene al medio evo e fa parte dei racconti

popolari, misti di sacro e di profano, secondo che usavasi

a que' tempi. A lei sono sorelle senza dubbio la Crescen-

zia e Santa Uliva, la Genoveffa e rOrlanda, la Florencia

e Santa Guglielma , la figlia del re di Dacia , e la reina

di Polena ecc., le quali , come bene nota T eruditissimo

sig. prof. Alessandro Wesselofsky, a pag. XIII delia No-

vella della figlia del re di Dacia (Pisa, Nistri, 1866, in-8).

« Sono tutte divergenze dello stesso tipo, con più o meno

« varietà nelle circostanze, secondo che la fanciulla vien

« perseguitata dal padre o dalla suocera, dalla matrigna o

« dal fratello del marito assente. » Di fatto in che varia



AGGIUNTE ALLE VARIANTI. 427

una buona parte della novella del Molza dalla Storia di

Santa Uliva? nel principio singolarmenle è dessa mania-

ta. Di questo racconto altresì vediamo grandi traccie

nel Pecorone di ser Giovanni Fiorentino, alla novella pri-

ma della Giornata X, ed anche più anticamente nelPau-

reo libro de' Miracoli dellla Madonna, al cap. X. Ella non

è altro insomma, se non che la famosa Storia della Pul-

zella d''Inghilterra o di Francia, che dir si voglia, trattata

da parecchi e in diversi tempi. Gol titolo di Storia del-

Vorigine delle guerre tra i Francesi e gli Inglesi di Jacopo

DI Poggio, si pubblicò in Firenze dal Doni nel 1547, in-8.

Nel 1834 si ristampò dal cav. Giuseppe Molini
,
pure in

Firenze, alPlnsegna dì Danle, in for. di 8., col titolo di

Novella di Incerto Autore del sex, XV, E nel 1850 se ne

replicò la stampa in Lucca per cura del cav. Salvatore

Bongi, alla tip. Baccelli , in-8. col titolo di Novella della

Pulcella di Fr^ncia^ dove si racconta rorigine delle guerre

tra i francesi e gli inglesi^ di Jacopo di Poggio Braccio -

LiNL — F. M. Molza, celebre letterato del secolo XVI rifa-

cendo questa storia, non si diparti dair argomento pri-

miero nella sostanza, pago soltanto di ridurla a modo

Boccaccevole , dandogli aria di vera novella originale. »

(pag. 53-55.)

Pel fondo e per varie circostanze (come V odio della

vecchia regina per la nuora, la partenza del principe e-

reditario per la guerra , la nascita dei due bambini du-

rante rassenza del padre, le male arti della suocera per

isbarazzarsi della nuora,) cfr. con la 50 delle Màrchen

und Sagen aus Wàlschtirol dello Schneller: Das Mddchen

ohne Bande {Quella dai brazzi mozzi). L'odio della suo-
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cera era specialmente perchè la nuora era senza braccia,

fattele resecare dalla trista madre.

Differisce poco da questa novella T antico romanzo in-

titolato Storia miracolosa del Cavalier del Cigno, Per la

sostituzione dei cagnolini a' fanciulli neonati, vedi il ro-

manzo della Bella Elena di Costantinopoli la quale fu ma-

dre di S. Martino di Tours in Turena (Parigi, in-4'', go-

tico) e il romanzo di Teseo di Colonia ecc.

Qualche circostanza della nostra novella si riscontra

negli Ecatommiti dì G. B. Giraldi, deca !, nov. I.

XXXYIII. — Li palli magichi. Gfr. con la 2! delle Mar-

chen tirolesi dello Sghneller : Der goldhaarige Prinz {Il

principe dai capegli d' oro) e con le tre novelle romane :

The Fot of Marjoram^ The Pot of Bue e King Otho nella

Folk-Lore of Bome della Busgk; nella prima si tratta di

un vaso di majorana (rom. persa) , nella seconda di un

vaso di ruta che la terza ragazza s'era fatto portare dal

padre, partendo egli per suoi negozii , e che le due so-

relle maggiori per invidia e dispetto aveano buttato giù

dalla finestra. In ambedue queste novelle il Re di Persia

cadendo da una finestra s' era tagliuzzato con cristallo

,

e dei pezzettini di cristallo gli erano entrati nelle carni.

La ragazza andò a guarirlo ella stessa coi mezzi che udì

necessari stando sopra un albero, a' pie' del quale un orco

e un' orchessa s'erano andati a ricoverare. La sig. Busck

cita una novella tirolese analoga : I due cavallari.

Pel conciliabolo sotto l'albero cfr. pure Sghneller nn. 9,

10 e 11 : Die zwei Beiter , Die kranke Prinzessin , Der

Blinde ; e Arietti , Nov, pop. piem, : La fija dia piu-

ma d'or.
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XXXÌX, — Riisina 'mperatrici. Una versione toscana eli

Antignano presso Livorno offre De Gubernatis, Zoolog.

Mythol. voi. il, pag. 382; la quale ha molli punti di ri-

scontro con la Grattula-beddattulcf, Re d' amuri ec. Una

versione piemontese è pure nella slessa opera, a pag. 381.

La ragazza acquista un potere soprannaturale con un a-

nello che le dà il mostro, e quando egli sparisce perchè

ella le ha rotto il segreto, la bella Tottiene per virtù dei-

Panello. Uno stesso fondo ha la 25 delle Màrchen dello

ScHNELLER .* VoM sìngenden^ tanzenden und musicirenden

Blatte (La foglia che canta, che balla e che suona). Il

mostro non desidera che di comparire in pubblico con

la ragazza che è andata ad abitare al suo palazzo, e quando

ottiene di ballare con lei in una nuova festa che si ce-

lebra per le nozze della seconda sorella della ragazza,

egli durante il ballo "'diventa un bel giovane.

Una certa analogia con un buon tratto di questa no-

vella pare abbia la 72 delle Sicil. Màrchen della Gonzen-

BAGH, Don Giuvanni di la Fortuna, ed è quello ove la

ragazza prende il brutto uomo, il quale poi diventa bello.

XLIL — Grattula-beddattula. Confronta pure colla Ce-

nerentola piemontese^ riassunta a pag. 12-13 delle No-

mlline di S. Stefano del Dìì Gubernatis; con la CenorieU"

tola e con la Vaccarella delle Folk-Lore della Busck.II prin-

cipio è anche comune alla novella toscana di Antignano

presso Livorno della Zoolog, Mythol. del De Gubernatis,

voi. Il, pag. 382; alle novelle romane della Busgk: The

Fot of marjoram, The Fot of Rue, King Otho, e alla 25

delle Màrchen tirolesi dello Sghneller.

XLIIÌ. — Pilusedda. Un bel numero di versioni di que-

PiTRÈ. — Fiabe e Novelle, ^'ol. lY. 2S
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Sta novella raccolse in Roma, Loreto ec. la signora Busck

per le sue Folk -Love of Rome pag. 66-95; ed escono coi

titoli: Maria Wood (tre versioni) e La Candeliera; alla

line di questa la raccoglitrice cita due novelle tirolesi

corrispondenti ; Colla dolio doi sores e Le due sorelle.

Per r innamoramento del padre cfr. il principio della

Novella di M, Fr. M. Molza novellamente stam.pata et po-

sta in luce. In Bologna, M.DXLVIl. Vedi nella aggiunta

alla nostra XXXVf. Per le apparizioni della Bella al re

vedi la suddetta Vaccarella,

XFJV. -- La Ciaulidda, Vedi la L: Dammi hi veluf

Nella 27 delle Màrchea und Sageii aus Wàlschtirol : Die

drei Taiiben, vi son tre figlie d'un aiago mutate in co-

lombe, le quali ogni giorno pertempo lasciano in un ce-

spuglio le loro penne e ridiventano bellissime ragazze.

Un giovane volenda ottenere ciò che più grimporta per

liberarsi da un tristo mago a cui deve consegnar Fanima
nasconde le penne della minore , e allora gliele resti-

tuisce quando ella lo consiglia ed aiuta. Queste ragazze

mutate in colombe richiamano a quelle della novella di

pag. 290^301 nella Zoolog. Mythol.

LL -^Lu munacheddu. È il mito di Polifemo degene-

rato. Vedi Die Sage von Polyphem del Grimm, (Berlin 1857)

e il Discorso preliminare di questa raccolta sopra le iVo-

velle popolari^ | V.

Lllf.— jLw Magu Virgillu, In una lettera scritta di Si-

cilia nel 1194 e pubblicata negli Scriptores rerum bruns-

mcensium di LEmmiz, voi. Il
, pag. 695-698 , Corrado di

Queifurt, Cancelliere dairimp. Arrigo VI, parlando delle

credenze deVNapolitanl su Virgilio, diceva che le ossa
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trovansi in un castello circondato dal mare , e se ven-

gano esposte all' aria si fa subito scuro d' ogni dove,

sì ode lo strepito di una tempesta, il mare si commuove

tutto, si solleva e mellesi a procellare; « e questo, sog-

giungeva, noi abbiam veduto e provato. »

Vedi l'opera citata del Comparetti, Virgilio nel Medio-

Evo, voi. II,. p. II, cap. IL

LIV. — Lu Diavulu Zuppiddu, La novella del Machia-

velli fu tradotta in francese da Tanneguy Lefebvre, e pub-

blicata a Saumur nel 1664, in 12, sotto il titolo iliana^^

de Belfegor come seguito alle Vies des Poetes grecs. Fu ri-

prodotta con una traduzione tedesca a riscontro nelle Ga-

lanteries diverses arrivées pour la plupart en France. Nu-

remberg, 1685. La Fontalne ne fece una delle sue Fa6/^s;

vedi lib. V, fav. VIIL

LVI. — Lu Sirpenti. Un fondo simile alla presente of-

fre una novella toscana di Fucecchio nella Zoolog. Mythol,

del De Gubernatis, voi. l, pag. 411-12, in nota. — Di una

madrigna che bistratta i suoi figliastri parla il 22" dei

Canti popolari monferrini del Ferraro: La povera Lena
,

storia sempre vecchia e sempre nuova come la luna.

LVII. — La 'Nfanti Margarita — Di un povero giovane

cieco abbandonato dal fratello in un bosco racconta la

novella tirolese Ber Blinde, lì delle Màrchen di Sghneller.

Il principio cfr. con Vaccarella e con The King who

goes out to Dinner nelle Folk-Lore of Rome della Busk.

LVIIi. — Sali, Perna e Anna. La regina che ordina la

uccisione dei figli del figlio, delle cui carni fa apparec-

chiare una vivanda al figlio stesso , richiama a un fatto

consimile in Erodoto I, 119, in cui Astiage invita à ban-
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chetto Arpago, e gli fa mangiare allesso le carni delPa-

roato figliuolo.

LIX.— La soru di Bianeticmi e le due seguenti. Il prin-

cipio somiglia alla PalombeUeUa delle Folk-Lore of Rome

della BuscK.

LX. — Ciciruni. Cfr. con quella raccontata dal De Gu-

BERNATis nella ZooL Myth. voi II pag. 205.

LXIII. — La Mammadraa. In una novellina toscana rias-

sunta nella Zool Myth. 11, 62, due donne ottengono va-^

ria fortuna; Funa carezzando alcuni gatti ne ebbe molto

bene, Taltra che si mostrò loro indelicata n'ebbe male.

La varia fortuna che si trova presso le fate è comu-

nissima nelle novelle. Vedine un esempio nella 73 delle

Sicil. Màrchen : Von dem Kònig^ der e/me schone Frau

wollte^ (Il re che voleva una bella donna) ove una vec-

chia brutta per favore delle fate diventa una bella ragaz-

za; e la sorella, più brutta di lei, saputo esser ella rin-

giovanita perchè s'era fatta togliere la pelle dal viso, va

a farsela levare da un barbiere e ne muore. Un riscontro

è nella 29 delle Màrchen ììyoìq^ì di Schneller.

LXIV. — Lu scarparu e li diavuli. Si confronti coi Due

Gobbi di G. Gozzi, e con la favola romana della Busck:

The two hìtnchbacked Brothers. La nostra novella, che ri-

chiama subito al Noce di Benevento, trova una parte di

riscontro con la novella scritta in latino, mezzo secolo

prima che dal Redi, da Pietro Piperno nel suo trattato

De nuce maga Beneventana, pag. 71-74. L'opera è molto

rara ed io riferisco questa novella che esce sotto il titolo:

Casus II: De Gibboso vi Djsmonis mutato in arenationem,

seu ante pegtus in convivio Nucis Beneventana mag.
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Vìr quidam Loo)bertus Alularius in patria sua Ah'à-

villse decoctus Beneventi juribus staLutariis gaudens, vulgo

affidalo, artem suam populari Isetitia, et risu exercebat

amore ductus uxorem filios, et patriam langendi, videndi-

que causa in vigilia Sanctissimi Corporis Jesu Ghristi sero,

humida lucente Luna, nostra discessit ab urbe, cum vix

duobus ffiilliariis seraotus inspexit in plano prope fluraen

Sabbati in fertilis ruris confinio periilustr. D. patrit. Ben.

Franciscì ìanuarij omnium virtutum ornati, magnam vi-

rorum mulierumque turbam saltantium et cantantìam: beri

venga il Giovedì eH Venerdì^ putans esse messores, ac foe~

minas spicarum colligentes, ad eos rythmica canoraque

voce accedens, e lo Sabbato e la Bomenica , replicando
,

quae facetiee', et Gibbosus homo et si exterus omnibus

arrisero et vanam ex iis arreptus diverberatis scapulis

saltabat, quibus choreis expletis , ei defessi sub quadam

alta, spacioraque et magna nuce non hinge a llumine ac-

cesserunt ubi plures mensai multis esculeniis parate^ e-

rant, famelicus forsan, vel jocandi animo ambitioso, ipse

prior sedera accipiens accumbit, cunì en Daemon a tergo

vi et arte indicibili, intenso sed momentaneo dolore, mi-

raque celeritate montem illum morbosum dislocatis spon-

dilibus, super humeros adequans ad pectus extulit. Sic-

cine ille cito vociferans, o Jesu Virgo Maria, omnes cum

dapibus luminibusque evanuerunt, atque manibus sua

terga tractans
,
gibbosam elevationem non invenit, et

quam oculi non videbant nunc ante deforme et lamen-

tabile impedimentum inspiciunt. Lombertus igilur ad a-

nimi forti tudinem excitatus, eas lamias esse coliigit, iti-

nere terminato, novara tamen molem anteriorem plorans



434 FIABE, NOVELLE, RACGOiNTl EG.

ad domum suam aurorae nuncìi cantu pervenit
,
januam

pulsai; ridiculosa niagis fortuna parai; uxorenim pudica

nocturnis terrìta iclibus, quis est iste temeradus? dicat?

ille mutula voce refert: Lamberlus (sxc) tuus? Vox quidem

ei talis videbatur, mente vero non concipiebat bora illa

malis amica maritum advenire poluisse; surrexil e lectulo,

fenestram aperit, tum lunari luce cum hominem sine gil>

bosQ signo inspexisset, alta voce vicinos, et parentes prò-

clamans mortarium projecit non sine periculo capitis frac-

turae infortunati viri, lune miserandus ille ululans suni

Lambertus? falleris? hic sum, a peri ? narrabo meos ca-

sus, aperi? tace? Tandem voci cessit, diversaqu.e figura

domum ingrediens, eventus sub Beneventana nuce suae

uxori, ac parentibus narravit, ita ut mane cum per pla-

teas Altavillee non gibbosus ambulabat a suis crediloribus

non cognoscebatur. Post feslivos dies revertens ad no-

strani urbem ut tutior, sed mutatus ab ilio, jocoso puero-

rum acclamatu res audita fait, casus hi multi apud nos,

et scriplores plures, quos brevitati omìltimus. (?)

Vedi: Della superstitiosa noce di Benevento. Trattato Hi-

storico del sig. Pietro Piperno Beneventano, filosofo, et me-

dico, e della gran Ginrisdittìone a S. Sofia di essa città

protomedico. Con il trattato in lingua latina scritto gli

anni passati daWistesso Autore intorno la sudetta supersti-

tiosa Noce. Opera non meno vaga, che curiosa, adornata di

figure, con più indici copiosissimi. In questa seconda^ im-

pressione da molti errori emendata. In Napoli, per Giacomo

Gaffaro J640 con licenza de' superiori. Ad istanza di Gio.

Domenico Montanaro.

Vedi i due riscontri ultimi della LXflI.
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LXXI. — Lu Ciclopu. Un bel tratto del principio si cfr.

con The magician of the seven Heads, di Fucecchio (Il ma-

go delle sette leste), in Toscana nella Zool Myth. del De

GUBERNATIS, VOl. li, 36.

Nella novella romana della Busgk: The King who goes

out to Dinner una madrigna fingendosi la moglie del re,

sua figliastra, (cui ella avea gettata nel vivaio), dice es-

ser travagliata da un dolore e non poterne guarire se non

€ol sangue del fratello (che però è figliastro di lei); onde

il giovane è preso per essere scannato.

LXXill.

—

Ervabianca. Vari punti di riscontro ha con

Toniotto e Maria nelle Quattro novelle narrate da un mae-

stro di scuoia di C. Balbo. Torino, G. Pomba, 1829. Cfr.

ì'ù S, Oliva, altrove citata.

LXXV. — Stivala, Un aneddoto che ha molta analogia

colia presente novella è nelle Facezie e motti dei secoli

XV e XVI, Codice inedito magliabechiano (edito da Giovanni

Papanti). Bologna, Romagnoli, 1874, n. 8.

LXXVI. Lu Bracceri di manu manca. Con lievissime

variazioni la versione palermitana del dialogo si ÌQggQ

nella Raccolta amplissima di Canti popolari siciliani di

L. Vigo, n, 514S: Il Guanto deWImperatore.

LXXIX. — Lu Re di Napuli. Ecco una novellina analoga

di Palermo, che è tra le mie inedite.

Una matrigna uccise un figliastro, e di quello apprestò

una vivanda al marito padre di lui. La sorella del morto

non ne mangiò , ma seppellì le ossa del fratello davanti

la porta. L' indomani spuntò dal terreno un uccello che

cantava cosi :

Pie più più,

Me inatri mi cucìu
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Me patri mi manciau

Me soru mi nni vosi

\A misi d intra la fossa (?)

Più pili più.

Scoperta così la verità, la madrigna fu tosto buttata dal bal-

cone.

LXXX. —- La Jìsterna. Cfr. perfettamente colla novella

toscana tradotta dal De Gubernatis nella Zool. Myth.^ II,,

187 e seg.

LXXXII. — Lu 'Mperaturi Scursuni. lì W Ancona nota

la somiglianza con Le Roman de Partenapeus e il Cantare

del bel Gherardino ecc., vedi al n. XXXL
LXXXìV. — La Bedda di li setti muntagni d' oru. Una

versione piemontese di Torino, riassunta dal De Guber-

natis nel suo sciitto: Il Principe e rAquila, leggenda in-

do-europea (vedi Rivista Orientale di Firenze, an. I, fase. I,.

pag. 27) offre quasi tutto il fondo di questa novella con

tutte le circostanze del viaggio coir aquila che dimanda

ed ha carne. Il De Gubernatis mostra la identità di que-

sta novella con altra indiana antichissima.

Versioni e varianti tanto alla nostra LXXXIV di Paler-

mo, quanto alla lezione di Ciancia na sono nelle Màrchen

und Sagen aus Wàlschtirol dello Schneller , n. 36 i)er

Schiister (al tgìalgiò. Fassa); 37: Ber Schuster (El calier);

38: Die Kònìgin von den drei goldenen Bergen (La regina

delle tre montagne d'oro^.

LXXXVIII. — Don Giuseppi Piru. Pel gatto fedele o be-

jieflco, vedi la 44 delle Màrchen tirolesi dello Sghneller

Der Ring (L'anello), ove è anche un gallo fatato, il quale

insieme col gatto trae da gravi pericoli, e mette in felice

siato un giovane.
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xeni. — Li setti tistuzzi. Questa novellina ha nel fondo

una lontana rassomiglianza con la 48 ùqWq Màrchen und

Sagen aus Wàlschtirol dello Sghneller: Bar Kàslaibchen

(La formajella), ove una ragazza fa morire una vecchia

avara.

XGY. — U acula chi sona. Qualche punto di riscontro

è nella novella piemontese di Gapellanueva: The King of

the assassìns nella Zool. Mythol. del De Gubernatis, II, 35.

Ì!{e\VArcadia in Brenta di Gl\nesio Gavardo Vacalerio,

giorn. Ili, si racconta di un giovane a nome Rinalduccio

che non polendo per veruo modo indurre a' suoi desi-

derii una giovane chiusa nel suo palazzo^ si fé' traspor-

tare a lei da un uomo dentro una cassa da viaggio , e

uscendone la notte, potò prenderne piacere. Questo par-

tito della cassa fu già un bello espediente pei novellieri,

i quali vi ricorsero assai spesso e facilmente per appa-

gare i desideri! d'an povero amante a cui riusciva diffì-

cile Tintrodursi in casa della donna amata.

XGVìL — U Abbati senza pinseri. In un'altra versione

siciliana di Palermo, il papa (invece del re) vuol sapere

dall'abate: 1. « Che distanza passa dal cielo alla terra ».

2. « Che fa Dio in cielo ; » 3. « Che pensa il papa. » Il

cuoco travestito da abate risponde: 1. « Tanta quanto è

lungo questo gomitolo di filo; » 2. « Premia i buoni e ca-

stiga i colpevoli; o 3. « Crede di parlare col Fa ba te e in-

vece parla col cuoco. )>

Un'altra versione è nelle Novelle di Giovan?^i Sercambi,

IL X: De justa reprensione, ove i personaggi sono Dante

e Re Roberto di Napoli. Vedi Papanti, Dante secondo la

tradizione e i novellieri.
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XCVIlf. — Lu Tinenti prenu. Si ravvicini per qualche

circostanza a Madonna Lionessa^ cantare inedito del secolo

XIX, aggiuntavi una novella del Pecorone. (Bologna, Ro-

magnoli, 1866), dispen LXXXIX della Scelta di curiosità

letterarie. Un aneddoto consimile al fondo di questo can-

tare è narrato sul serio e come vero nella Vita di Sisto

Quinto^ Pontefice romano scritta da Gregorio Leti (Tori-

no, cugini Pomba, 1852).

C. — Li* mircanti 'smailitu Gmmm^w. Il prof. A. D'An-

cona mi ha notato il seguente tratto della Cronaca ù\ Gio-

vanni Villani, lib. IV, e. XV, che può confrontarsi colla

nostra novella: « Dopo la morte il detto Currado, fu e-

letto imperadore Arrigo secondo: e chi disse figliuolo, ma
e' fu pur genero del detto Currado imperadore, e figliuolo

del conte Leopoldo palatino di Baviera, nipote del primo

Arrigo. Questo Arrigo fu profetato la notte ch'egli nacque

in questo modo: che 'l detto Currado essendo egli cae-

<Jiando arrivato di notte solo in una foresta in povera

casa, ove abitava il padre e la madre di detto Arrigo, i-

sfuggiti e in bando dello imperio per omicidio, ove il

detto Arrigo nacque, seguendogli in visione che 1 detto

nato fanciullo sarebbe suo genero e succederebbegli allo

'mperio, Currado credendo che fusse figliuolo di villano,

non conoscendo il conte suo padre, per disdegno il co-

mandò a uccidere nella foresta , e i suoi famigliari per

volontà di Dio lo lasciarono vivo, rapportando che Fa-

veano morto. E poi crebbe in bontà e in istato, sicché

nella corte del detto Currado fu al servigio il detto Ar-

rigo, e ricordandosi lo 'mperadore di lui è riconoscendolo

per certi indizi e segnali di lui , il mandò alla moglie
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CQn lettere che 'l facesse uccidere incontanente, e per

un prete con cui albergò in cammino, come piacque a

Iddio, si levò dalle lettere quelle parole contamente , e

mise che gli desse la figliuola per moglie, e cosi fu fatto

e il destino premesso da Dio pure segui.» (Ediz. Moutier)

Qualcosa di simile è nelle Storie di Erodoto, l I.

CI. — La Palumma. Una versione toscana leggesi nella

seconda metà della novella toscana di Antignano raccon-

tata dal De Gubernatis, nella Zooi Myth., il, 298-301.

Questa novellina è indiana: YrvagL

CHI. —Li tri curiti di li tri figgili dimireanti. Il terzo

racconto ha un lontano rhconiro coWS de' Canti popolari

monferrim raccolti ed annotati da Giuseppe Ferraro, (To-

rino, Loescher, 1870), ove una ostessa ha Tabitudine di

uccidere quanti vanno ad albergare da lei.

CXIII. Lu giuiini di hi furnaru. Per questa tradizione,

che appartiene al ciclo delle leggende nell'altro mondo,

vedi la nota del Kòhler alla 88 delle Slcil. Mdrchen. Un

fondo consimile ha la tradizione allegorica di Gioz in

Nonsberg a pag. 215-16 delle Màrchen und Sagen aiis

Wdlschtirol di Schnellèr.

CXIV. — Lu tradimentu. Vedi la 20 delle SiciL Màrchen,

e la nota del Kòhler.

CXXV. — Fra Giugannvni. Intorno a questa fiaba veg-

gasi la curiosa Bistoire de rimagerie populaire per Champ-

fleury (Paris, Dentu, 1869), ov'è appunto im'Histoire du

Bonhomme Misere (pag. 105-188). Eccone i capitoli: I. Po-

pularité du Bonhomme Misere (in Francia è chiamato Mi-

seria quel che da noi è Accaciuni e Fra Gitigannuni);

IL L'origine du Bonhomme Misere ou Von verrà véritable-
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ment ce que c'osi que la misere ou elle a pris son origine

et quand elle finirà dans le monde. III. Le conte du Bon-

homme Misere est-il d' origine italienne? ÌV. Bamification

du conte à Vétranger. V. Le Bonhomme Misere en Norman-

die, VI. Le Bonhomme Misere en Bretagae. VII Dernière ap-

parition de Misere. Vili. Conclusion logique du Conte. La

leggenda sarebbe per M. Champfleury d'origine italiana.

Vedi nelle notes la ricca Bibliographie e le Omrages imités

du Bonhomme Misere,

Una versione romana è nelle Folk-Lore of Bome della

BusGK : Prete Olivo.

CXXVI. — Lu Porru di S. Petru. Due versioni umbre

di questa fiaba se ne leggono ne'' Modi di dire proverbiali

e motti popolari italiani illustrati da Pico Luri di Vassano

(Ludovico Passarini) Roma, tipografia Tiberina, 1874, pa-

gina 219, n. 452. La seconda di queste versioni è simile

alla novella greca pubblicata da Tommaseo neW Istitutore

di Torino ec.

CXXXV. — Lu nasu di lu sagristanu. Nella Muralità di

li fauli^ sonetto di Dom. Tempio da Catania, c'è accennata

la prima parte di questa novellina; ed eccone qui i pri-

mi otto versi; gli altri non hanno da far nulla colla no-

stra tradizione :

Quann'era picciridda mi cuntaru

Dda favilla, ca Dientri lu vicchiltu

Scupava la crisiiidda tuttu afflitta

La munnizza mittia 'ntra lu panaro.

E pirchi era 'ntra ìu casn amara

Avvinni, chi truvau tirdinarittu
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E dis^i: si mi accatto un ciciritlu

111 non nni jettu scorci, amicn caru.

Vedi Poesie di Dom. Tempio poeta siciliano (1750-1821).

Catania N. Giannotta 1874, voi. I, pag. 223.

La seconda parte di questa tradizione ha riscontro colla

Fola dèi pundghein nelle Novelle popolari Bolognesi della

Goronedi-Berti.

ex LVili. — Lu viddanu di Larcara. Gfr. nelle Màrchen

und Sagen aus Wàlschtirol dello Sghneller la e56 : Die

nàrrischen Weiber (Le donne matte), ove un marito non

sapendo più reggere alle scempiaggini della moglie parte

pel mondo giurando di non tornare a casa finche non

trovi donne più scempiate di lei, le quali di fatto trova.

Si cfr. pure Griem, Kinder-und Hausmarchen^ n. 104, e

ZiNGERLE, Màrchen, I, n. 14.

CLII. — Lu Calavrisi. Uno stesso fondo della nostra ha

lina storiella udita e pubblicata da Pico Lori di Vassano,

Modi di dire proverbiali e motti pìopolari , n. 669 , ove i

paesani di B^Iassignano consigliati da quei di Montefìore

nelle Marche vanno a cercare il giudizio a Roma^ e cre-

dono di averlo in una pignatta che è piena di sterco e

coperta di miele, la quale i Romani consegnano loro ben

turata.

Canzonature simili fatte da un vescovo a certi suoi dio-

cesani che gli chiedeano non so che consiglio o autoriz-

zazione son nelle Màrchen und Sagen aus Wàlschtirol

dello Sghneller, n. 60: Lustige Geschìchtchen (Storielle da

ridere), 1, 2 e seg.

ClJIl. — Lu Pitralisi. ^e\VArcadia in Brenta dell' ana-

grammatico Ginnesio Gavardo Vagalerio, giorn. IV, pagi-
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na I60-66 son due altre versioni di questa slessa novella.

CLV.— Lu Napulitanu e lu SicìUanu, (Da aggiungersi

alla nota 1 di pag. 159:) Vedi per quest'aneddoto A. Lon-

GO5 Aneddoti siciliani, n. LXVII, 2, pag. 128. Altra fur-

beria consimile è nelle Facezie e motti dei secoli XV e XVI,

Codice inedito magliabechiano, n. 39, pag. 27.

GLYIII. — Lìt solichianeddu. C'è una farsa intitolata La

sciabola di legno, ed il re, è, ini pare, Federigo If di Prus-

sia (D'Ancona).

CLX. — Lu muraturi e so figghiii, Yeàì il discorso sw//^

novelle popolari, | IV.

CLXVI. — Li tri cumpari. L'ultima burla ha molta so-

miglianza con una delle Lustige Geschichtchen raccontate

da ScHNELLEB {March, u. Sag. a, Wàlsch.), n. 60 , 3 , di

un taglialegna che mentre dormiva fu da un bellumore

spogliato dei suoi abiti, e vestito di quelli di un prete,

che gli si era addormentato di sopra.

CLXVII. — Lu zannu. La I. p. cfr. con T ultima parte

della XX delle Novelle del Sercambi; De ventura in matto.

È diviìlgatissima la novella del Dottor Tuttesalle. Ldi leg-

genda è di origine indiana; vedi Benfey, Onm^ und Oc-

cident, I, 374; Kòhler nella Germania di Pfeiffer IV, 482,

D'Ancona nella ediz. Bolognese del Sercambi, pag. 291-92.

CLXXVL — Lu Custureri, Ce n'è una versione in Ser-

cambi, Novelle, XIli , De furto unius mulieris, su di che

vedi gli altri riscontri notati dal D'Ancona a pag. 285-87

e prima ancora dallo stesso nel Libro dei Sette Savj di

Eoma (Pisa, Nistri , 1864) pag. 120. Novella XIV. — La

moglie involala.

CLXXVn. — Li dui capi-mariola. La novella del Cesari
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è Ja II, ed eecone Targomento: « Cecco e Giannotto ve-

nuti all'estremo di ogni cosa ordiscono una sottile mali-

zia per mangiarsi una cena. Il primo porta un meschino

quadro da vendere a un rigattiere; ed il secondo entra

nella bottega di costui, e lo inganna si bene, che gli fa

credere di voler per grossa somma comperare il quadro.

Il rigattiere dà a uno ben venti zecchini, e si trova po-

scia uccellato da Giannotto. »

CLXXXL—La scummissa. Cfr. pure Seecambi, Novelle^ III,

ove il marito e la moglie sono Mucchietto e Staltorella

come nella iv velia poetica del Guadagnoli La lingua di

una donna alla prova sono Gosto e Mea. Forse quesfol-

timo attinse al Sercambi , o più probabilmente , dice il

D'Ancona nelle note alle Novelle dello stesso Sercambi, ai

Contes du Sieur d'Ouville, I, 19ì (Haye, 1703).

« Di frate Bandi no priore di Selva di Lago, che per non

rompere el silenzio lassò furare l'asino » raccontano al

cap 40 Gli assempri di Fra Filippo da Siena , Leggende

del secolo XIV; testo di lingua inedito tratto da un codice

autografo della Libreria comunale di Siena e pubblicato

per cura del D. F. C. Carpellini (Siena, I. Gali, 1 Luglio

1864). « L'epoca di questo frate, dice l'editore, fu il

Ciclo mitico del convento di Lerceto; tante ne raccon-

tano! » pag. 132. ^

CLXXXÌIL— Li^ Mastru scarpa ru e li spirdi.—CLXXXÌY.

Lu scarparu dispiratu, — CLXXXV. Lu mastru e li spir-

ai. Questi poveri calzolai e maestri disperati per fame
,

i quali, pel loro coraggio , finiscono con trovare la loro

buona ventura, ricorrono spesso nelle novelle. Vedi e

cfr Sghneller , Màrchen ecc. nn. 36 : Der Schuster {Al
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tgialgio Fassa) e 37 : Ber Schuster {El calier). Cfr. pure

il principio di queste novelle col principio della 52 dello

stesso Schneller; Eànscìien ohne Furcht (Zovanin senza

paura.).

GLXXXVI. — Majìi longu. La medesima tradizione cor-

re nelle Puglie, e fu data da F. CrnEco nella Civiltà ita-

liana di Firenze, an. I, trini. I, n. 13. Ve anche il nome

di Maggio.

Tal quale questa sciocchezza si trova nelle Màrchen

iind Sagen aus Wàlschtirol dello Schneller n. 56: Die nàr-

rischen Weiber, ove la moglie d'uno che parte pel mondo
€5 le raccomanda un cacio che deve servire per ^maggio

lungo {nempfehVich dir den schmen fetten Kdslaib dort^

den bewahre filr den langen Mai auf), dà questo cacio ad

un uomo lungo che si dichiarò Maggio.

CLXXXVn. — La mugghieri babba. Cfr. colla prima parte

della Patalocca delle Novelle popolari bolognesi della Co-

ronedi-Berti.

CLXXXÌX. — Sdirrameddu, Qualcuna delle sciocchezze

di questo personaggio somigliano a quelle (specialmente

alle prime due) di Turlulu nelle Màrchen tirolesi dello

Schneller, n. 57.

CXC. — Giufà. In Erico ho raccolto un motteggio, che

raccoglie F aneddoto seguente : Una volta Giufà se ne

stava sotto un fìpo. Sua madre salì sulP albero e gli co-

minciò a far cadere sulla bocca, che Giufà apriva, dei

grossi fichi. Giufà credette che piovessero fichi; e lo disse

poi alla madre, ciò che ripetuto alla Giustizia salvò la ma-

dre dall'accusa che egli stesso scioccamente avea fatto con-

tro lei, di avere ella, cioè, buttato nel pozzo un iiooio ucciso,
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che era il canta -la-noUl dì cui si parla nella novella

(li Giufà. Il motteggio che si riferisce ai fichi è Cadimi

fìcu e cadimi 'n vucca, dicia Giufà curcata sittta un ar-

vulu di ficu !

Il I 8: Mandati^ rubbiceddi mei! fu raccontato in per-

sona di Dante; vedi G. Sergambi, Novelle^ n. IX: De bo-

nis moribus; Papanti, Dante nella tradizione ecc. Cfr. In-

nocenzo IH, De contemptu mundi, lib, II, e. 39.

GCìlI. — Lu Viciarrè Tunnina. Lo stratagemma del Re
che discende nel giardino e vi mozza ì papaveri più alti

leggesi in persona di Tarquinio il Superbo appo Livio, I, 54:

Dionisio, IV,, 56; Ovid. Fast, II, 703. Questo stratagemma

è anche più antico di Tarquinio, ed Erodoto, V, 92, rac-

conta che Trasibulo tiranno di Mileto insegnò, abbattendo

le spighe più rigogliose, a Periandro tiranno di Corinto

come dovesse regolarsi. Vedi Vannuggi, Storia dP Italia

antica, 3' ediz. lib. II, voi. I, pag. 61243. Milano, 1873.

CCXVL— Li diavuli di la Zisa. Cfr. con quel che si ìeggQ

nel libro Fra Scilla e Cariddi, Racconto di Cecilia Stan-
zone De Gregorio, cap. L (Firenze, alla Galileiana, 1871).

GCVIL — Li^ malu Gugghiermu, Nel n. 5206 della i?ac-

colta amplissima di Canti pop. sic. di L. Vigo, T ediz. (Ca-

tania, 1870-74) evvi un canto che ricorda la moneta di

cuoio di Guglielmo L

CCYììl--Gugghiermu lu Boìiu; voi. IV, pag. 38, notisi che
la leggenda di Guglielmo il venne ritratta in un affresco

fatto dal celebre Velasquez (non dal Novelli), e sta nella

scala del monastero dei PP. Benedettini di Monreale, dirim-

petto al famoso quadro del S. Benedetto di Pietro NovellL

GCXVilL—La petra di lu Jucaturi. Nelle Glorie di Maria^

PiTRÈ. - Fiabe e Novelle. Voi. IV. 29
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opera dei Beato Alfonso de' Liquori (citata a pag. 70 del

voi. IV) si legge di un giocatore milanese a nome Masaccio,

che feri un'immagine di Maria, e da essa uscì molto sangue

(p. II, pag. 200, esempio 43). Bassano, Remondini, 1819,

Il Liguori la riferisce da P. Rho Sab., es. 42.— Negli Assem-

pri di Fra Filippo da Siena, Leggende del secolo XIV, Te-

sto di lingua inedito tratto da un Codice autografo della

Libreria comunale di Siena e pubblicato per cura di D. F.

C. Carpellini (Siena, I. Goti, 1 luglio 1864) ; al cap. 29

si parla « D'un uomo che percosse con una daga su 'n

un grosso la figura de la Tergine Maria, e subbitamente

ch'egli trasse fuore la daga, esci de la immagine del

grosso tanto sangue che tutto '1 grosso bagnò di sangue. »

(Pag. 101-102). Vedi anche di questi Assempri il 27'' e il

62°: «D'un uomo che avventò una pietra ala figura de

la Vergine Maria.» Sigismondo Tizio curato di S. Vincenti

in Siena racconta quest'ultimo miracolo, e dice di averlo

tratto da Codici antichi. Vedi Sigismondi Titii Histor, Sen.^

t. Ili, pag. 794.

GCXXXVIL —• La Turri di S, Brancatu. Una novella

molto simile e avente lo stesso fondo, si legge nell'ilr-

cadia in Brenta, giorn. VI, pag. 264-65.

CCXXXVrn.— La Rocca di lu Pizziddu. La impossibilità

de' mezzi voluti al disincantamento dei tesori si ha pure

nelle tradizioni d'altri luoghi, come in quelle di Calabria;

di che cfr. il cap. XV de' Cenni sulle credenze e. sui co-

stumi del popolò calabrese dì Raffaele Gapalbo nella Scena

ài Venezia, an. XII, nn. 1, 2, 4, giugno e luglio 1874.

Ter il Tesoro di Cala Farina presso Rosolini nella provin-

cia di Siracusa, vedi il Cala Farina , racconto popolare dì
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Faustino Maltese, pag. 36 (Firenze, tip. del Vocabolario,

1873). Quivi stesso a pag. 11 si legge: « Ed egli è vero

finché non si cava fuori tutti i tesori di Cala Farina,, la

Sicilia dev'esser sempre povera? » « S'è vero! lo dicono

tutti i forestieri d'oltre mare, e tu ne dubiti? »

CGLI.— Diu ti la ìnanna bona! Nelle Facezie e motti dei

secoli XV e XV/, Codice inedito magliabechiano, n. 203, si

legge : « Maesto Giuliano Gbostanza medicava a Roma di

mal di pecto, et have va nella scarsella di molte polize,

che dicevano: Guardalo da carne et vino, et dagli lattu-

gha, et farfereglì. Dipoi a qualunque gli dimandava con-

siglio, gli dava di decte polize.»

CCLIV. — Nun diri quattru s' 'un V hai ''nta lu sacca.

Due versioni affatto differenti tra loro se ne leggono nei

Modi di dire proverbiali e motti popolari di Pico Luri di

Vassano, n, 882, La prima fu narrata dall'AiviMmATO, Disc.

1, 14, disc. 4, e riferita dal SerdoìNati.

CGLVI. — Li carizii di Tinchiuni. Dicesi anche Li ca-

rizii di Tirrinchiuni, Alb. della Marmora , Itinerario in

Sardegna, pag. 270, racconta quanto segue:

La bella di San Luri in Sardegna uccise coi troppi am-

plessi il giovane re Martino II di Sicilia, della Casa d'A-

ragona, e che diede Tultimo colpo all'indipendenza della

Sardegna, sottoponendo alla sua dinastia la parte ancor

libera deirisola. Nel 1409 egli aveva ottenuto una splen-

dida vittoria contro Brancaleone Doria e il Visconte di

Narbona
,
quando fu vinto egli stesso dalla bella dì San

Luri cbe nuova Giuditta uccise il re aragonese a furia

di baci.

CQOìIL '-^ Forfici fóru. Per altre versioni europee cfrv
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con quel che scrive Ralston nel Frasefs Magazine del

1873, e KòHLER ne' Contes populaires recueillis eri Agenais

par M. J. F. Bladé pag. 155. La [emme mèchante. L'aned-

doto n. 8 che egli cita dalla Selection of Latin Stories from
manuscripts of the XIII and XIV centuries, edita da Th.

Wright, corre inalterata in Sicilia, e proprio per Pinsetto

che la moglie diceva al marito di avergli trovato in testa.

Il passo della Selection è quello citato a pag. 412-13 del

presente volume.

CGLX. — Sarvari crapa e cavuli, Cfr. Pico Luri di Tas-

sano, Modi di dire prov. ecc. n. 696.

GGLXI.— Dissi la vecchia a Niruni: « A lu peju nun ce"

è

fini.)) Quest'aneddoto sì riferisce anche come accaduto in

persona di Dionisio il Tiranno e una donna siracusana.

Vedi Fazello , lib. lil, cap. I, e prima di lui Busone da
GmBio^ Fortunatus Sìculus (Firenze, 1832), che lo riferisce

tal quale. Non mi è riuscito di trovare nessuna testimo-

nianza antica di questa tradizione; ma ho fermo convin-

zione che qualche scrittore greco debbe averne fatto cen-

no. Cfr. del reslo la nostra tradizione con quel cbe è

detto a pag. 394 del voi. IH a proposito della versione

di Vallelunga.

CGLXIII. — Tutti cosi ponmi succedivi ecc. La versione

di Borgetto ha un riscontro con una delle Favole di E-

sopo secondo il codice Palatino (Lacca, 1864), la quale si

trova pure nel Libro delle Novelle antiche tratte da diversi

autori del buon secolo della lingua (da Francesco Zambri-

ni). Bologna, Romagnoli, 1868; nov. XXXVIII: « Del me-
dico che curava uno amalato e cavali sangue. »

GGLXXI.—jBra?ica[m/K'. Un fondo consimile ha la favola

di G. Meli: Lu liunip lu sceccu ed autri animali.
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CCLXXII. — Li dui surci. Cfr. con la 59 delle Màrchen

tirolesi dello Sghneller: Die Rati {El pantegam).

CGLXXYI.— Lu re di Varmali, hi lupii e la vurpi. Di una

volpe sciocca e credulona racconta una Tavoletta toscana

della Zool. Mytii. del De Gubernatis, II, pag. 138. DI un

lupo che vuol mangiare tre oche e poi ci perde esso

stesso la vita si parla nella 42 deWe Màrchen tirolesi dello

Sghneller: Die drei Gdnse.

GCLXXVIl. — Ltì^ vurpi. La stessissirna Tavoletta della

Novella di Cacasenno, pag. 35-37, leggesi nelle Novellette

Esempii morali e Apologhi di S. Bernardino da Siena (Bo-

logna, Romagnuoli, 1868), race. VI, e nel Morgante mag-

giore del Pulci, c. IX, st. 73-76; se non che, invece dei-

Torso v'è il lupo.

GGLXXVIIf.- UAciddiiZZu; e GGLXXIX.- Lu Lupu e lu

cardidduzzu. Il principio della prima e parte della fine

della seconda cfr. con la 41 delle Màrchen und Sagen aus

Wàlschtirol dello Sghneller: Die Gevatter (/ compari). I

viaggiatori sono un galletto, una gallina, un'oca, una meta

bovina, una spranga, una scopa, un ago, un grancliio e un

lupo. Il lupo mangia poi una vecchia , nella cui casa e-

rano andati tutti ad abitare.

GGLXXXIII. — La parrastra. Gfr. in parte con la no-

vella delle Folk-Lore of Rome della Busk intitolata: The

King who goes out to Dinner ^

GGXLVil. — A gran Signuri picculu prisenti. Cfr. G. B.

GiRALDi, Gli Ecatommiti, VI, 9,

^ Giova avvertire che, stietlo dal tempo, non ho potuto e-

stendere i miei riscontri colle Folk-Lore of Rome della signora

Busk di là della prima terza parte del volume.
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CGXLIV. — P' ''un fari la gruppiddu , si perdi hi pun-

tiddu. Cfr. Pico Luri di Yassano, Modi di dire prov. ecc.

n. 655.

CCXCI. — Nili r annittaru a Pirollu. Tra' canti popo-

lari che ricordano il fatto storico cfr. // caso di Sciacca^

n. 4954 della Raccolta amplissima dei Vigo, canto di ori-

gine evidentemente letteraria. Vedi pure II caso di Sciacca,

cronaca siciliana del secolo XVI ora per la prima volta

pubblicata da Vincenzo Di Giovanni. Palermo, 1874.

GCXCVJfl. — Pinniculu pinnàculupìnnia. Un'altra ver-

sione siciliana deir indovinello è in Vigo, Raccolta am-

plissima di Canti popolari siciliani, n. 4296.

FINK DEL QUARTO ED ULTIMO VOLUME.
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ERRATA-CORRIGE

NB. Tra gli errori che saranno corsi nella stampa di questa raccolta, pregasi il

lettore di voler correggere i seguenti:

VOLUiME J.

Pag. lin.

LV i2 Chat-batté Chat-botte.

LVii 10 Volkspsyoologie .... Volkspsychologie.

23 di Holstein dell' Holstein.

5 2 La viddana Lu viddanu.

31 8 La povira picciotta 6. (Si tolga il n. 6 di richiamo e

si porli a lin. 7, dopo 'ncitttu.

33 2 stùria stuoria.

34 7 lu veru spusu la vera spusa.

o8 22 n. 35 n. 36.

91 12-13 Coiio>fKNi-BERTi,iVo- Coronedì-Berti, Novelle popò-
velie popolari bolo- lari bolognesi : La fola del

gnesi: La fola del trèi Candilir.

SùreL

148 ult. rigo: e raccolto dal e raccolto dal sig. G. Di Gio-
sig.Guida cognato del vanni.

sig. G. Di Giovanni.

ISO 6 mtintagui muntagni.

387 10 Quannn Quannu.

VOLUME IL

e fu dicapitu e fu dicapìlatu.

Una lezione di Gian- una lezione di Gasteltertninì.

ciana.
- « Appersu sintinella: — Appressu sintinella:

nella XVIH è il fatto nella CGLXXXH è il fatto del

del lume acceso che lume acceso che la moglie
il marito accosta di accosta di notte al marito.
notte alla sua bella,

guardiani di vacche, gran quantità di vacche.
der ausgoz sein Glùck. der auszog sein GlùcL

VOLUME III.

Zuannein Zanninein.
Terrazzano di Terrazzano.
a facci a facci.

stato rimescolato. . . alquanto diminuito.
crapaio capraio.

Giuseppe Vincenzo
Gialongo Giuseppe Vincenzo Maretta.

173 13
» 22

213 2

223 lo

377 29
388 3

102 20
180 21

199 22
211 23

215 20
279 21



VOLUME IV.

Pag. lin.

77 18 Pecoraro ferrare.

159 24 Gàutu Gantu.

217 28 Vincenzo Gaetano.

264 30 Non terra suinus. . . Nos terra sumus.

421 3; 422 5j 428, 14 nella Folk-lore — nelle Folk-Lore.

Noto infine che ho adoperato sempre in feminino la voce

Màrchen, che in tedesco è neutro, intendendo l'italiano novella,,

fiaba.
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