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GAP. LXXV.

Sanità, Malattie, Igiene.

A cu' havi la frevi, lu meli cci sapi amaru.

Ad sa malaidu ogni cosa est amargura. Sard,

A chi ha febbre, il dolce gli pare amaro. Tosq.

JSgrotanii omnia amara. Lat.

Vedi al cap. Affetti il pror. À cu^ havi guastu lu halataru ecc.

A cu' havi la rugna, àutru mali 'un cci bisogna — e

Cu' ha rugna, sempri arraspa.

Chi ha tosse e rogna, altro mal non gli bisogna — e

Chi va cercando rogna, non gli manca mai da fare. Tose,

Vedi Cu^ havi rugna, e Lu rugnusu.

Ahi! morul Acqua càuda e fìrriolu.

Cioè, ne' dolori ventrali basta un po' d'acqua calda e lo star ben rico-

perto e in riposo, perchè presto cessano senz'altro.

Si dice quasi sempre da' fanciulli giocando.

A la 'nfìrmitati si conusci la sanitafci.
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A la saluti nun ce' è prezzu — e

Quanta va la saluti iiun vannu li dinari.

La salute è numero uno. Ahr.

Non s" agatat oro qui pagbet sa salucle — e

Sa saliide et liberfcate non bì hat oro qui la paghet.

Sard,

La salate non si paga con valuta. Tose.

A salute no gbe dinnas da poila paga. Gén,

La salut no gh' è danse clie la paga. Mil.

La salute no V è mai pagada. Berg.

La salude no gh' è oro che la paga— e

La salute no se paga con valute. Ven.

Non est c§nsus super censum salutis corporis. Ecclesiastic.

XXX, 15.

Vedi Cu' havi sanità, e Saluti e pani schittu*

Airètticu e lu minnicu

'Un cci arraspari lu vìddicu.

A lu malatu, pocu e spissu.

A medici e dutkiri cunti libbra?

Ammazza cchiù la gula chi lu cuteddu — o

— Ccbiù mi' ammazza la gula chi la spata.

Me bocchifc plus sa gula qui non s' ispada. Sard.

Ne ammazza pih la gola che la spada — e

La gola fa arrivar male il busto. Tose.

Glie ne mazza pih la gola, che la spada. Ven.

Propter crapulam mitltl ohiarunt. Ecclesiastic. XXXVII, 34.

Plures enim videmus gula quam gladio cadere, Cic.

A mula magra medicu 'gnuranti {Sec. XVII).

È de' tempi ìì\ cui i medici cayalcavano, e facean prorerbiali le loro mula.

Lo si legge in fatti tra' proverbi poetizzati dal Catania (sec. XVII); il

quale vi scrivea jsopra questa graziosa ottaya:
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Lu medicu valenti undi chi va,

Ornatu di valdrappa, aneddu e inguanti^

Cu bsdda mula rigalatu sta,

Lu chiama ogìV unu, e paga di cuntanti^

Ma cui è 'ngnuraiìli né mai sappi e sa,

TaV è ricanusciutu in tanti e tanti;

S' ha mula magra, ognunu ci dirrà :

A mula magra ^ medicu ^ngnuranti.

Così a' di nostri si giudica de' medici che vadano o no in vettura, e

che ne abbiano una propria o da piazza, bella o brutta.

Asciutti li pedi, càuda la testa,

E di lu restu camx)a di bestia — e

La testa cummigghiata e lu culu di fora— e

Pri cunsirvari la saluti nun ti lavari mai la testa,

spissu li maiiu e raru li pedi {Sec, XVII).

Piedi caldi e testa fredda. Ahr.

Asciutto il piede e calda la testa,

E nel resto vivi da bestia. Tose.

Asinu mortu (o — vecchiu), puleju a lu iiasu (o — pi-

lìacci lu nasu) ~ o

-— Ad asinu mortu, tuppuliacci lu nasu.

Quando e' è qualche asino morto
,
a non sentire il fetore bisogna acco-

stare alle narici qualche erba odorifera, coro' è questa dei puleggio {men~

tha pulegium) accennato dal proverbio.

Si dice anche nel senso morale, di soggetti che anche morti non lasciano

molto buon odore di loro vita passata; e di rimedii giunti tardi e fuor

tempo, Yedi A. Longo, Prov. sicil.

Ali' asino morto, biada alla coda. Tose.

A tempu di friddu, bonu manciari a una, e curcari

a dui.

Mangiar molto e star caldi.

Cacaredda senza frevi

Benvinuta quannn veni.
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è molto comune presso il popolo di lasciar correre qualunque diarrea co -

me a sfogo dell'organismo: con quanto danno del corpo, non occorre dire.

Cacaredda, e grappa a li causi— o

Groppa a li causi ed ha] cacaredda.

Hajj abbi pure,

Camurria 'nvicchiafca, ti lassa a la balata.

E non è solo della blenorrea, ma anche di altre malattie croniche. Yedi

Malatia long a.

Gasa senza suli,

Trasi lu medicu a tutti Turi — o

— Casa unni 'un trasi lu suli, trasi lu medicu — o

— Casa ca di lu suli 'un è viduta,

Di lu medicu spissu è visitata.

E al contrario:

Unni cci trasi lu su li,

'Un cci trasi lu dutturi.

Addò, rm trase lu sule, trase Ui oiiodeca. Lece.

Casa senza sole,

Kce trase !o miedeco a tutte \V ore. Nap.

Indii au gh' è sol, a gh' è al duttór. Mirand.

Dóe Ilo gh' va '1 sul, ghe va '1 dotùr. Berg.

Dove no bate '1 sole, ghe sta '1 medico. Ven,

Gatarru, vinu cu lu carru.

Catarru, mieru eulbi carru, e nu dìaulu nde caccia V au-

tru. Lece.

'Nei catarro, vino col cari*o. Abr.

Aà su catarru su carru. Sm^d.

Cioè lo stomaco pieno.

Gchiti chi debbuli è lu malatu,

Cchiù prestu si nni va la malatia.
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È la famosa teoria dì Broussais ridotta in apoftegraa, alla quale il popo-

lo è come istintirainente legato. Son proverbi della stessa teoria quasi tutti

quelli che consigliano il salasso.

€ibbu e travagghiu (o— travagghiatu) furtifica lu corpu»

Comu va lu tempu, va lu malata.

€orpu di baccaìaru arrassu sia.

11 cielo ti guardi da mal francese.

Cu' accumeiiza a taliàrisi ii pedi.

Gei pò' 'ntunari lu misereri.

Pronostico medico popolare.

€u' è a lu cupertu quannu chiovi,

È gran pazza si si movi (Sec. XVH).

Chi è al coperto quando piove,

E ben matto se si muove;

Se si muove e se si bagna,

E ben matto se si lagna. Tose,

Cu' havi ragna, si la gratta (o — si la gratta e sta) -— e

Cu' havi tigna, scòppula.

Qui hat sa runza, qui si la ratet. Sard,

Chi ha la rogna, se la gratti. Tose,

Chi ha a rugna, che u se a gratte. Gen,

Chi ha la rogna, s la grèta. Rom.

Chi g'ha la rógna, s' la gratta. Parm.

Se g'han dia rógna da grattér, léssa eh' ès la gràtten.

Megg.

Chi ha la rogna, se la gratta pur. MiL

Chi gh' il la rogna se la grate. Berg,

Chi g'ha la rogna se la grata. Ven.

Grate dov a smangia. Piem.

Cui havi sanità, è riccu e nun lu sa

—

o

— Cui havi saluti e lihbirtà, è riccu e nun lu sa— o
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— Libirtati e saluti cu' ha, è riccu e min lu sa.

Qui tenet salude, tenet ogni cosa. Sm^d.

Sanità e libertà vaglion piti d'una città •— e

Chi ha la sanità, è ricco e non lo sa — e

Chi è sano è ricco. Tose,

Chi è san è rich. Mil.

Chi ha sanità, l'ha un tesor e non lo sa. Pieni.

Platone sentenziò ottinaa cosa esser la salute, dopo la quale viene la

bellezza e da ultimo la ricchezza non fraudolentemente acquistata.

Vedi: A la saluti, e Saluti e pani schittu.

Cui honu si curca la sira,

Bonu si leva la matina.

Borni, sano.

Cui cchiù mancia, menu mancia — e

Cui mancia assai, travagghia pocu.

Qui meda mandigat, pagu mandigat; et qui pagu man-

dìgat, meda mandigat. Sai-d.

Chi pili mangia, manco mangia — e

11 ghiottone vive poco. Tose

Chi citi beive, meno beive. Gen.

Chi piò mangia, mane mangia. Berg.

Chi pili liaagna, manco magna — e

Chi più beve, meno beve. Ven.

Ubi copiosior premier naturam cihus ingestus fuerltj ibi moV"

bum creai. Ippocr.

In multis escis crii infirmiias. Ecclesiastic. XXXVII, 33.

Multos morbos^ multa fercula fecerunt. Sen.'

J^sca quideìn simplex sanimi facit aique valentem^

Sed sanum mtiUi destituere cibi. Marziale Coco.

Cui dormi cchiii picca, cchiii campa.

Cui dormi, si 'nsonna.
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Cui mancia amuri a lu ruvettu,

Sta cent'anni 'ntra lu. lefctu.

Chi vive di amori alla macchia ne riporta mille malanni.

Cui mancia,, crisci, e cui nuii' mancia spirisci — o

— Cui mancia i:)aiii crisci, e cui nun mancia mori (Menfi)

— e

Cui campa crisci, e cui mori spirisci {Frizzi).

Si non manducaverimus dejlciemits. S. PaoL, I ad Corinth. 4.

Cui mancia dormi, e cui dormi mancia.

Cui mastica 'ncenzu, cci càdinu li denti.

Cui nasci, pasci.

L'ommo, comme nasce pasce. Nap.

Cui nata ad Agustu, nun vivi mustu (o — nun mancia

mustu).

Cui nun assicunna, mori a lu fìgghiari.

Chi Dun segonda more. Cors.

È ima verità confermata in ostetricia dalia giornaliera esperienaa. Dopo

l'espulsione del feto, la placenta e i suoi annessi devono venir fuori, non

essendo essi che un parto in pìccolo. Non avvenendo ciò col rompersi dei

vasi di unione fra l'utero e la placenta, lo scolo sanguigno che è inerente

alla separazione ed alla espulsione della placenta ed è considerato come un

fatto naturale , diviene un fatto morboso che può cagionare la morte in

poco tempo.

Cui nun pigghia, mori.

Cioè chi non piglia medicine essendo ammalato.

Cui nun senti, nun risuscita.

Cui si curca dijunu, tutti li purci li senti iddu — e

Qui va a lettu senza cena,

Tutta notti s'arrimìna.

È nella Raccolta CoUuzio.
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Chi va a letto senza cena,

Tutta notte si dimena. Toso.

Chi va in letto senza cenn-a,

Tutta a nèutte se reaienn-a. Lig.

Chi va a letto senza senn-a,

Tutta a noButte se remenn-a. Oen.

Chi va sott a la dòbbia senza scenna,

Facil che tutta noce el se remenna. Mil,

Chi va in leto senza cena,

Tuta la note se remena. Ven,

Chi va in leto senza zena.

Tuta la note se remena. Triest.

Cui che noi czene,

Dute la gnott si termene. FriuL

Chi va a durml senssa sina, a sganbìta tuta la neuit

— e

Chi va a durinì senssa mangè,

Passa la nèìiit senssa rechiè — e

Chi va a durmì con '1 stòmi veùid

As dimena tuta la neuit. Fiem.

Cui si leva sangu, si leva la vita.

Cui si mancia la linusa,

Si mancia lu jippuni e la camraisa.

Cui si sagna (o — Cui sagna) guadagna.

Cui vivi la notti, s'accatta la morti;

Cui vivi 'ntra lu lettu, s'accatta lu catalettu.

Cui voli prestu muriri,

Lavasi la testa, e vaja a durmiri.

Chi vuol morire,

Si lavi il capo e vada a dormire. Tose.

Cu' 'n' è mai malatu, la prima si lu leva.
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€uraggiu vinci malatia.

Suffecitque mahs aninins^ nam corpus oh ilio

Accepit vires^ vixque ferenda tulit. Ovid.

Omnia deficiunt, aniìnus tamen vinciti

lUe etiam vires corpus Jiahere facit. Ovid*

Di jornii quali tu vói, di notti quanta pòi.

Cioè tenere il cape coperto.

Dì giorno quando vuoi, dì notfce quanto puoi. Tose.

Diu uni scanza di càrzari e malatii — o

Garzar! e maìatìi, libbiràtinni miu Diu !

Diu uni scansa di vàscìa caduta.

Dio t'arrasse a vascia caduta. Nap,

Perchè accade 'spesso che nel'o cadute da luoghi bassi, in una semplice

sciYolata, in on urto che pare di poco importanza, si riporta gran male
,

onde si dice pure:

Megghiu cascari d'un cavaddu chi d'un asinu.

Diu ti guardi d'omu chi è sanu e parrà di malafcu.

Diu ti scansi di erruri di d ut turi (o — di sgarruni di

granni).

Dio ci guardi da error di savio. Tose.

Donna addisirtata (o— abburtuta), menza 'mprinata — o

— Fimmina iìgghiata, è menza 'mprinata.

Donna sconcia, presto si racconcia. Tono.

Una desperdaura, xe un^itigraviadura. Ven,

Duluri di testa, voli minestra.

DogUa ti testa, vuol minestra. Tose.

Duh-iri d'ossa, morti mai.

I dolori osteocopii ed esostotici non sogliono esser mortali.
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Bufcturi, dulurL

È gran pazzia, a fari lu medicu eredi (Sec. XVil).

Fa mali un cibbn, chi nàusia e disgusta.

Quod sapU^ nutrii . Lat.

FinoccMii 'ngranatu

Vi sbròggliia lu filata.

Precetto della Scuola Salernitana:

Semen fc&niculi pellit spiracula culi.

Forti malincania, forti cuvernu.

Significa: A grandi afflizioni bisogna ostare col vigore della salute, colle»

fortezza d'animo, accresciuta dal buon governo del corpo-

Frevi autunnali, o longa o murtali — e

'Nfìrmitati aufcunnaìi, o longhi o murtali.

Sa frebba attunzale, o esfe longa o est mortale. Sard.

Febbre aatunnalej o è lunga o è mortale. Tose.

Freve autunal, o longa o mortai. Ven.

Fehres avtumnalesy avi longm aut mortales. Prov. med.

Autumnales longcB^ ji}roòsertim qu(z ad hyemem jpertingunt.

Ippocr.

Fi-evi cuntinua ammazza lu malatu (o — abbatti lu liu-

ni) ™ e

Lu cuntmuu ammazza lu malatu — e

Lu cuntinuu poi ammazza lu vermi (Noto).

Sa frebba continua fìnit sos meuddos — e

Sa frebba atterrat fmza su leone. Sard.

La febbre continua ammazza l'uomo. Tose»

A freve continua a l'ammassa ì'ommo. G-en.

La fivra cantenva ammazza i'om. Boi.

« Yale nel proprio, e vale anche per ie contrarietà
,
per le noie

,
per le
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molestie incessanti, come sono le domestiche, e si usa poi delle continue

spose per dire che le t'impoveriscono. >< G. Cappowi,

Fehris dejiascUnr artns. Virg.

Frevi quartana

Li vecchi ammazza e li giuvini sana.

Sa frebba quartana, sos bezzos bocchit et sos juvanos.

Sarà.

Febbre quartana,

Il vecchio uccide e il giovane risana. Tosg.

La fèvera quartana, i giuvin ie risana,

E ai vece la fa sona la cauipana. Oom,

I Veneti con leggiera differenza sul tipo della febbre hanno:

La freve terzana i zoveni risana,

E ai vecci la glie sona la campana.

Frevi tirzana nun sona campana -- o

—^Pri frevi tirzana, frevi quartana, min sona camx3ana.

È nella Raccolta ras. del Villabianca.

Sa frebba terzana non est toccu de campana. 8ard,

Febbre terzana non fé mai sonar campana. Tose.

Per la quartana, no sona la campana. Ven>

Frevi t'abbatti (o— chi t'abbatti)

E duluri ti (o — chi ti) cummatfci.

Gamma a lettn e vrazzu a pefcfcu — o

— Pedi a lettu e vrazza 'n codda.

Brazzu a pecfeus et camba a lectu. Sard.

Braccio al petto (o — al collo), gamba a letto. Tose»

Brasso a-u collo, gamba in letto. Gmi.

Il braccio al petto, la gamba a letto. March,

Brazz al coli, e gamba a lett. Miranda

El maa de brasc al coli, de gambe in lece. Mil.
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Bras al còl, e gamba i' lèc. Berg.

Brazzo al colo, e gamba in leto. Ven.

Brachium a pectore pendeat^ crn,s in ledo jaceat. Prov. med.

Gramma 'nchiagata, gamma ulcerata (Erice).

Hai un mali? dillu a tutti.

Il male si deve portare in palma di mano — e

Mal celato non vien curato — e

I mali non vanno coperti. Tose.

[Erit) salus uhi multa Consilia suìit. Prov. XI, 14,

Vedi al cap. AFFETTI il prov. Vói ^na cosa ?

U acqua débbi ta fa vènii"! lu ìanzu.

L'acqua tiepida fa Yoraitare; e a questo uso la fa ordinariamente servire

la medicina popolare.

L'acqua tria,cali

Nun fa beni e mancu mali
;

Jincbi lu culu a li spiziali.

Cioè, per dirla pulita, riempie le tasche de' farmacisti.

La dieta è lu primu midicamentu — e .

Acqua càuda e dieta.

La dieta ogni male acquieta. Ahr.

Ad SOS males sa dieta. Sarà,

Acqua, dieta e serviziale

Guarisce d'ogni male. Toso,

Tolta l'acqua^ tutto il prov. è uno de' Consulti del Redi.

Aegua cada e servizio

Se guarisce da ogni ma. Gen,

Acqua fresca e dièta

Bùsira (puzzerà) '1 dutùr e la rissèta. Berg,

Acqua, dieta e servizial

Guarisse d'ogni mal. Ven,
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Acqua fresca e servizial

Guarissi de ogni mal. Triest.

Precetto della Scuola Salernitana :

Fortior limo meta esé medicince, certa dimta]

Quam si non cures, faine regis et male curas.

Castore Durante ci conservò questo consiglio igienico, da lui raccolto in-

sieme con altri precetti da' fisici che aveano scritto prima di lai per

conservar la salute:

Cum te deficiunt medici-^ sint hcec tihi tria:

SU tihi mens Jceta^ requies^ moderata dieta.

La facci accusa lu malati!

.

La frevi manteni lu màlatu — e

La frevi si nutrica idda sfclssa.

La febbre si nutrica di sé stessa. Toso.

La luci di la fInes tra fa bona la digesta.

La malatia havi a fari lu so cursu.

Lana, linu, lena.

L'apprinsioni è cchiù di la malatia.

La pudagra è mali di li ricchi.

L'aria di la. campagna grapi lu pitittu.

L'aria nni nutrisci, e l'aria nni fìrisci.

La ricadia è peju di la malatia — e

E tinta la maktia,

Ma è cchiù tinta la ricadia.

È peggio il ricadere che il mal dì prima — e

La ricaduta è peggio dalla caduta. Tose.

A reclieita a 1' e pèzo da malattìa. Gen,

È pezz la ricaduda che la malattia. Mirand.

Xe péso la ricadia che la malatia. Ven,

U arrifridda tura, curata dura quaranta jorna ; e senza

curata, trenta.
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La raglia è gintili,

Cu' 'un r ha avutu, V ha avm.

La russània dura tri jorna.

La rosolia in tre dì secca e va via. Tose,

La russània havi a vèniri a tuLtL

Perchè si ritiene che ì bambini che non hanno avuto questo esantema cu-

taneo, debbano presto o tardi averlo. .

La sakiti veni di Talligrizza di lu cori.

E per contro:

Di la saluti veni Talligrizza di lu cori.

Vita carnium sanitas cordìs. Prov. X.ÌV. 30.

Cura ^opulatuv artus, Sen,

Excedunt animos mmrores. Cic.

Nihil prodest sanitas in superficie corporis, si vulnus ani-

mm intrinsecus latet, S. Greg. Ì7i Registi'.

Lassa lu focu ardenti,

E succurrx la j)arturenti — o

— Lassa focu ardenti

E curri a donna partarenti.

Lassa foco ardente

E curre a parturente. Nap,

Lascia un fuoco ardente,

E corri a donna partorente. Abr,

La stanzia di lu malatu tutta è china di divuzioni.

L'erruri (o— Li difetti, o— Tutti Inasinitati) di li medici,

tutti, li cummògghia la terra.

Gli errori de' medici sono ricoperti dalla terra, quelli

dei ricchi dai danari. Tose.
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Il Catania nel suo Teatro 111, 528 dà questo consiglio a^ medici:

Di medici l'arruri e li difetti

Si dici chi la terra li cumbogghia,

Pire prima chi fazzi li rizetli

Li libbra di Galenu leij e sboghia.

L'essiri grassi! (o — La grassizza) è meiiza 'nOrmit-ati.

Li cosi duci fannii vermi.

El trop dolz fa vegjiì i vermen. 3Iil. — e

Lii zuccaru fa càdiri li denti.

Li cosi 'un veniiu alìura.

Li cosi, le cose, detto de' mali o delle infermità , le quali talvolta non

tengono dietro subito alle cause che le producono.

Li dulura cu' l'iiavi di supra li cridi — e

Li dulura nun su' critti mai.

Li malatii longhi cunsumanu li casi.

Li malatii longhi fannu sfcancari.

Malatti<'X clie dura, viene a noia alle mura. Tose,

Li malatli a veniri staiiuu un pizzuddu (o -~~ vennu al-

ìura), ma a jirisinni stanna un seculu — e

Li malatii vennu a rotuìu e si uni vannu a qiiarti-

ceddu.

Su male ìntrat a cantares, et si qu'audat a unzas ~~ e

Su male ìntrat a liberas et bessit ad unzas, et quando

bessit puru. Sard.

Il male viene a carrate e se ne va a once — o

—
• I mali vengono a carrate e vanno via a once. Tose.

U ma ven a cantoea e u va via a onse. Gerì.

E mèi e ven prèst e iis avèja tèrd. JRom.

El mal vén a cavali e al va via a pe. Parm»

0. PiTEÈ. — Proverbi siciliani^ voi. IV. 2
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Al mal vigna a cavali e al va via a pe. Piac,

El mal el ven a cavai e '1 torna a pè. Mil.

01 mal al ve a cai* e '1 va a onse. Berg.

El mal vien a cari e '1 va vìa a onze — e

El mal vien a cavalo e '1 va via a pie'. Ven,

El mal a ven a lire e va via adasi — o

— El mal a ven a lire e va vìa a onsse. Piem.

Pestis adest propere solet at deserpere sere. Prov. raod.

Li ròsuli passanu cu lu duri di Maju.

Per ol zólt {geloni) al ga ol l'aqiia de mas. Berg. \

V'è chi sa pur dire:

Majus perniones curai.

Li spiziali accattami a ròtula e vìnninu a dramma.

E di qui gli enormi guadagni che essi ritraevano ne' tempi passati dallo

spaccio delle medicine.

L'occhi si medicanu (o — curanu) cu li gìivita.

Cioè non voglion toccarsi. Scherzando si dice:

Lu nun manciari iienfci è bona pri la vista di Focclii..

Niente è buono per gli occhi, non pei denti. Ahr.

Sos ojos si toccant cum su cuidu. Sard.

Gli occhi s'hanno a toccar con le gomita — e

Quando duole l'occhio, ugnilo col calcagnò ^—

e

Chi vuol tener l'occhio sano, leghisi la mano — e

Nulla fa bene agli occhi. Tose.

Ninte l'è bon pe i oeuggi. Gen.

Gninfe è bon par y occ. Piac.

El nagotfc nò Té bon che per i oeucc. Mil.

01 negót l'è bu 'n di oc. Berg.

El mal de occì se guarisse col còmio — e

Gnente xe bon per i occì. Yen.
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Lii baclàgghiu 'nimisca.

K in forma prov«rbia!o , nata da una storiella che può aver un fonda-

mento vero, sì dice:

Mi va' purtannu di grulla 'n grulla

Comu hi badàgghiu di vacca 'n vacca
;

della qufile vedi nelle mie Fiabe, voi. ìV, n. CCLVÌII.

Sas crabas andant da in pnncta iu puncta

Et i SOS eascos dai bocca in bacca. Sard.

Lu badàgghiu 'un pò minti ri :

voli manciari, o voli clarmiri-— o

— Lu badàgghiu nun minfcisci : sonnu o fami >— o

-" Lu badàgghiu o voli manciari o voli durmiri — o

— Badagghiari: o fami o sonnu, o cosa chi nun si voli

diri.

Sos cascos segnalant o famiue o soonu, o ìstraccMdudine

o iTiandrouìa. Sard.

Chi sbadigHa non può mentire :

gli ha fame o vuol dormire,

gh ha qualche mal pensato,

gH è forte innamorato. Tose

Lu cirafcu tira e sana.

Betto del cerato di Galeno applicato sulle piaghe.

Lu duluri fa sparrari e santiari.

Lu lettu di lu malatu fa lu medicu.

Per la pratica e 1' esperienza eh' egli, il medico, acquista.

Lu malata né sta bonu né mori.

Modo proverbiale più che proverbio; e in forma proverbiale, dì chi gra-

vemente ammalato rimane lungamente in istato di agonia si dice:

'Un campa, 'un mori e F òggliiu s' ardi.

Lu malatu nun mancia e li dinari si nni vannu.
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Si dice delle molte spese che si tanno per i bisogni degli ammalati.

I malati non mangiano nulla, ma mangiano tutto. Tose,

Lu malatu paga lu medico.

Dissi la za garrafìa a la za garraffiiia:

Lu malatu paga la midicina.

Le spese deve farlo chi ne ha V obbiigo.

Lu mali è dintra e di fora nun pari.

Lu medicu è òomu hi boja,

Si i)aga pr' ammazzari.

Mediooqiu tantum^ hominem occidisse, impunltas est* Plin.

Lu medicu è comu lu ciuifissuri.

Tra le cose che Ippoci-ate promise in forma di giuramento medico è que-

sta; a Ciò che io vedrò ed udirò in occasione di curar infermi, se sarà cosa

che non convenga dirla, io la terrò sotto alto silenzio, e come arcano. Anzi

per assuefarmi a questo, qualunque cosa che non convenga dire, quantun-

que da me non saputa nell'occasione di medicare, io lo tacerò sempre.»

Lu medicu iddu stissu 'un si pò (o— sapi) curari.

Chi vuol latinizzare, dice:

Medicus non curai se ijpsum.

Lu medicu V onura e lu saluta

Pri quannu V hai bisognu 'n'àutra vota — o

— Nun nigari a lu medicu salutu,

Gh' Lin jornu tu nn' avrai nicissitati — o

— Onura lu medicu pri 'n'àutra vota — o

— Pdspetta lu medicu j)tì lu tempu di vinìri.

Sonora medicum propter necessitatem^.'^est enim tempus quan-

do in manum illorura incurras. Ecclesiastic. XXXyilI,13.

Lu medicu nun pigghia mai midicina.

Nessun buon medico piglia mai medicina. Tose,
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I dotùr xìó ì tol inai medìsine. Berg,

Lu medicu piatusu fa la chiaja virminusa.

Lo miedeco piatuso fa la piaga vermenosa. Nap.

lì medico pietoso fa la piaga puzzolente (o— verminosa)^

Tose e March.

E medicli pietoss fa la pièga varminosa. Eom.

Al mèdich pietóus rend la piaga incurabil •— o

— Al mèdich pietòiis fa la piaga verminèusa. BoL

Al mèdagli pietós fa la piaga larga (o — la frida mur-

tala). Mirand,

El medego pietoso fa la piaga puzzolente (o — verminosa).

Ven.

. Vlceris OS alitur vitio^ mmtque tegendo. Virg.

Ut corpus redimas ferrum patieris et ignes. Ovid.

......... Immedicabile vulnus

EnsG recidendum^ ne pars sincera trahantur. Ovid,

Lu rugnusu nun è cuntenti mai.

L' urvizza 'ngrassa.

Urvisza o urvitùtini, cecità.

Lu sangu 'na vota V aiinu, lu vagnu 'na vota lu misi,

lu luanciari 'na vota lu joniu.

II sangue una volta 1' anno, il bagno una volta il mese,

il mangiare una volta il giorno. Tose.

Lu scagghiuni porta a lu fussuni.

La dentizione ne'bambini è laboriosa molto, specialmente pei denti canini

(scagghiuna). Questo proverbio potrebbe anche entrare fra qnelli del cap.

Famiglia.

Lu seru arrifrisca.

Cioè purga, perchè pel popolo dire rinfrescare e dire purgare è lo stes~

so. Sentenza anche questa della Scuola di Salerno:
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Ineiditque, lavata penHraf,^ mundat quoque serum.

Lu soimu è tradì turi.

Lo specchiii di lu stomacu è la lingua.

Lu spiziali a ricetti t' abbissa.

Lu stissu sicutari è migghiuria.

Assai migliora chi non peggiora, l^osc.

Lu stomacu sempri arrobba.

Si dice quando si somministri qualche cosa da mangiare e più da bere, e

si Yomifci o si tema di vomito ; e significa che non ostante il recere, ri-

mane sempre qualche cosa nel ventricolo che basterà alla nutrizione.

Lu tabbaccu è viziu e fa strinciri lu nigoziu.

Prendendo tabacco si cambiano e stringono gli aflfari.

Lu vinu è centra la mal' aria.

Macàri li purci (o — Tutti li puddicini) hannu la tussi.

Ancu e pxice hanii a tossa. Cor*.

Anch i pures quej voeulta gli' lian la tosa. Mil.

Mai ccbixi vivu a fontana chi co'è iippu (Sec. XV!ì).

Ha pure senso figurato. Viviti bevo, beverò.

Malatia lunga, morti vicina (o — brevi, o — subita) —

o

— A lunga 'nfirmità morti 'mpi^essu — e

Mali vecchiu cchiù nun pò sanari — o

— Ciiiaga 'nvicchiata nun pò mai sanari.

Malatia longa, morte sicura. Ven.

Sevo medicina paratiir^

Oum mala per longas convahtere moras.

Vidi ego quod primo fuerat sanabile vulnus

Dilatum, longa elamita Udisse mora. Ovid.

, Al contrario Quannu lu mali è friscu, e al cap. Uisolotezza (voi. III^

p. 380): Lu mali ecc.
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Mail chi ti pirseguita ti occidi.

Usasi anche in senso figurato.

Mali 'n quarantana nun si sona campana.

Mali sta lu malati) quannu li medici disputami.

Malu sigilli quannu lu mala tu fìrria lu lettu.

E si dice anche per raodo proverbiale : Lu 7nalatu fìrria lu leitu*

Malu signu qnannu lu malatu si cridi bonu.

Guai all'ammalato che si crede sano. Tose,

Marva, ti sarva.

La ruta ogne male stuta,

La marva de ogni male te sarva. Lece»

Megghiu fari lu visitusu ca lu mortu

—

e

Meggbiu fìrutu ca mortu.

L' è oaéi essar fri che mòrt — e

L' è mèi perdr un dì che una man. Boni,

h' è mei perdr' un did che una man. Boi

L' è mei M che mort. Pavm.

L' è mèi ferìt che mort. Lomh.

Megio fério che morto. Ven.

A l'è mej esse ferì eh' mort. Piem.

Memhrum perdeì'e prmstat. quam tohim corpus. Lat.

Da non confondersi con l' altro del cap. SENTENZE GENERALI: Megghiu

un mortu.

Megghiu frevi, chi fìtti di pedi.

Megghiu friscu di chiazza,

Ca friscu di stìlazza.

Aja de fissila, aja de seportiia. Gen.

Aria dì fessura, manda in sepoltura — e

Sole di vetro ed aria di fessura.

Portano l'uomo in sepoltura. Toso.
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Aria de fessura, manda in sepoltura — o

Aria de sfissidurM, la porta in sepoltura. Ven,

Sol de marzo e aria de spessura,

Manda in sepoltura, TriesL

Vedi Ventu di finestra.

Megghiii li sbirri chi li beccamorti — <?

Meggbiu sbirri a la porta chi parrini.

E i preti alla lor volta :

Megghiu lu briviariu a lu capizzo chi lu calici siipra

la panza— o

—
" Megghiu lu briviariu sutta la scidda, ca lu missali

supra lu pettu — e

Megghiu lu carciareri ca lu beccamortu — e

Megghiu lu furnaru (o— lu chiancheri) chi lu spiziali^

—
— Megghiu taverna ca spiziaria — o

— Megghiu ^mbriacu chi malatu.

Meglio che ci sforziamo noi, che ci sforzi il medico. Ahr,

È meglio che ci venga il fornaio che il medico. Tose.

L' e mègio frusta e scarpe che i lenzoen. Oen. ,

L'è mes spend danee in pan che in medesina — e

L' è mej frusta di scarp che di leuzoeu. Mil.

ÌJ è mèi spend sole in pa, che in medizine — e

L' è mèi friià le scarpe che i lenzoi. Berg»

È. meglio consumare le scarpe che le lenzuola — e

Megio fruar scarpe che nizioi. Ven,

}j' è mej spende d' dnè an pan eh' an remedi. Pieìn.

Megghiu mòriri sparami u, ca mòriri cacannu.

Udii questo proverbio nel 4865, quando in Palernao sì minacciava il Go-

verno di una insurrezione caso che avesse a scoppÌ£|re il colèra. Nel qual
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tempo fu anche detto che il colèra e' era modo di curarlo con polvere e

pillole di piombo.

Questo proverbio è rimasto da una canzona popolare che si cantava nel

1837, nel primo e terribile colera della Sicilia; ivi era detto;

Vulemu muriri sparuìinu, sparannu,

Ma no muriri cacannu, cacannu.

Vedi Salomone-Maiuno, Leggende pop. sicil, num. XLVJ.

Megghiu mortu ca mala vivu.

Megghiii murili chi suffriri — o

— Megghiu muriri chi aviri lu spasimu (o — lu xDàsi-

mù).

Megghiu muriri di sahiti, chi muriri ètticu,

Megghiu ^na bona cacata chi 'na hona manciata — e

Quanti! va 'na cacata, nun cci va 'na manciata.

Megghiu 'na fìgghianna chi 'n abhortu.

Megghiu poviru cu la saluti ca riccu e malatu.

Perchè Quantu va la saluti ecc. Vedi A la saluti.

Mellor est pauper saaiis et fortis vlrihus, qìtam divea im-

hecillU'. Ecclesiastic. XXX, 14.

Megghiu scumunicatu a tortu , chi cumunicatu a la

'mprèscia — o

— Megghiu scumunicatu, ca cumunicatu a la 'mprèscia.

Su questo proverbio ho trovato la seguente nota tra gli Aneddoti della

Sicilia del parroco Alessi, ms. Qq II -43, della Biblioteca Comunale n. 270:

« Questo è un adagio giocoso, che corre in Pai. nella bassa gente, la quale

però con questo scherzo non intende disprezzare in veruna maniera le cen-

sure della S. Chiesa. E pure nei tempi oscuri a noi remoti per questa pro-

posizione procedeva il Tribunale dell' Inquisizione come sospetto d'Eresia.

Cosi il Corena ed il Sorcia riferiti da Alberghini in Manuali qualificatori

cap. 19, n. 4.

Megghiu sudari chi tussiri (o — trimari) •— o

— Anzi sudari e no tussiri.
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Mezus suerare qui non tussire. 8ard.

È meglio sudare che tremare. Tose.

Mejo sudare che tremare [o — sputare). March.

IV! ej suda che trema. Mil.

V è mei suda che barbelà [patir freddo). Berg.

Xe megio suar che tremar (o — tosser). Ven.

'Na bona sudata, 'na bona cacata, leva la frivata.

'Na sagnia duna la vita, 'na sagnia leva la vita.

Nenti su' li travagghi peni e scanti,

Quannu ce' è la saluti, nun ce' è nenti.

'N Sicilia sànanu li testi rutti, ma no li gammi malati.

Le quali gambe piagate, secondo un'opinione de'nostri buoni medici an-

tichi, sì poteano curare in lS»polÌ

'Ntra li malati su' li nicissitati.

Nuddu bonu si pò fìnciri malatu, né nuddu malafcu sì

pò finciri bonu.

Nun cc'ò rimediu cu la rugna,

Sciacquitùtini dumanna.

Nun ti mettiri 'n caminu

Si la tò vucca nun. sapi di vinu.

. Non ti mettere in cammino

Se la bocca non sa di vino—

e

Suola e vino, fanno far cammino. Tose.

No starte a meter in camin,

Se la to boca no la sa da vin. Ven.

Nun ti muviri si nun si' sanata — e

Moviti sanatu.

Ogghiu comuni sana ogni duluri.

Uegghiu de ulia, ogne male pigghia ia. Lece,

> Olio di lume, ogni male consuma. Aòr.



SANITÀ , MALATTIE, IGIENE.

Olio di lucerna ogni mal governa — e

Dolori, olio dentro e olio inori — e

Ungi e frega, ogni male si dilegua. To^c.

L'o!i dia luzerna, tot i mal Fai gverna. Boi.

Ogni erva havì la so virtù.

]^on e' è erba che guarda in su,

Che non abbia la sua virtìi. Tose

l^ó gh' ò erba che nò gli' abe la so irtii. Be.rg.

Vedi Tanti ervi.

Ogni iirifea havi cu idda lu so duliiri.

Ogni mali havi la so ricecLa.

"Non e' è malattia senza ricetta. Tose.

'Eo gh' è malatia senza riceta. Ve7i.

Ogni mali voli ugnali midicina — o

— Uguali mali, voli midicina uguali.

Ogni midicamentu è giuvamentu,

Qoannu Diu cci havi lu so sintimentu.

Pani, limi chi darà, ma vinu a misura.

Pane finché dura, ma il vino a misura. Tose.

Panza china cerca riposu.

Perchè non si ha voglia e forza di camminare.

Pancia piena, piede addormentato. Toso.

Passannu la frevi, passa la siti.

Piscia chiarii e riditi di lu medicu.

E nella Raccolta del Risico :

— Piscia chiaru e fa un fìcii a lu medicu.

Piscia chiaru e nu chiamare miedici. Lece.

Piscia ad nettu et riedi de su raeigu. Sard.

Piscia chiaru in ... di i medici. Cors.

Piscia chiaro e fatti beffe del medico. Tose.



28 PROVERBI SICILIANI.

Piscia ckiaro e fiche al medico. March.

Chi pissa ciar, ha in quel servizi el médegh. Mil>

Cliì pissa ciàr e de spès, gh' à 'n olii ol àoim\ Berg,

Pissa ciaro, e meti 'l medico ì\\ scarsela — e

Chi pissa ciaro, s' imbuzzava del medico. Veìi.

Chi pissa ciair, s' n' an f.. del medie. Piem,

Fri r accidenti veni la frevi.

Fri la gran frevi lu malatu sparra.

Fri la rifriddatnra cci voli nidu di picciuna.

Cioè n letto.

Prima sagnia libbira maiatia.

È de' tempi del Risico.

Quannu camina cu li pedi di chiummu, lu mali è cchiù

maggi uri.

Quannu ce' è la chiaga e cc'ò lu 'ngaenfcu,

Nun è tantu lu turmentu.

Quannu la petra suda (o — sura), si cummògghia la cria-

tura.

Quando fa caldo forte, cautela bene la tua per-sona.

Quanuu la vecchia torci Tocchi, mori.

Quannu V omu dormi, è mortu.

Quannu V orina si guasta, lu malatu si conza.

Quannu Possu è 'n pedi,

(o -- Mentii r ossu teni).

La carni va e veni— o

— Quannu Fossu ce' è, la carni veni — o

— L'ossu sia (o — stia) beni;

Chi la carni va e veni.

Perchè

Unni ce' è ossa, cc'è putiri — e

Unni è l'ossu, è la forza.
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QuaniiD lu mali è friscu, si cci trova lu rimeddiu.

Vedi Mali vecchiu e al cap. Risolutezza (voi. HI, p. 380) la variante,

cha potrebbe entrare anche in questo capitolo: Lu mali.

Ogni mal fresco, si sana presto. losc.

Mal fresco guarisse presto. Veri.

Qoannu si i^erdi la saluti si cliianci.

Sa salude est comente i s'oro, fina qui non si perdet, non

si conoschet. Sarà.

La salute se sa quel che la vai, quand che Fèm persa — e

La pas e la sanità,

le se conoss quand i è de lontà. Berg,

La salute no savemo cossa che la vai altro che quando

Favemo persa. Ven,

Raggiuni e sani tati, tintu cui uni cerca.

Saluti e pani schittu.

La saluta o pò pu. Parm.

La salute e peni pi. Piem.

Saluti, vita e muggheri stimali assai.

Sangu chiama sangu.

Sangue chiama sangue. Tose,

K^angu e dinari,

Quanta ccMù picca uni pòi livari.

Sàrvia, sarva.

Ant. Veneziano, nel Significatu dell'erti e culuri (ms. 2 Qq. D. 68 della

Comunale, p. 537) ha questo verso:

La salvia ti dici: Diu ti salva.

Salvia, salva. Tose,

La Scuola Salernitana insegnava:

Salvia salvatrixj naturai, conciliatrix.

Qur moriatur liom.o. cui salvAa crescit in liortò f



30 PROVERBI SICllf^IANI

Sciroppi assai e miclicini pocu.

Secmmu la sta(;iira la sagnia.

Bisogna tor el sangue secondo le vene. Ven.

11 Pasqualigo colloca questo proverbio tra quelli di DEBITO.

Serpi sirina, uè medica, né midicina.

Si cimtrasta cu la frevi e cu la clibbulizza — o

— S-'havi a cumraattiri cu la frevi e cu la dibbilanza.

Si ce' è ògghiu a la lampa

Lu xnalatu campa.

Se la malata campa,

I^c'era uegghiu alla lampa. Lece.

Quando a uno, quando a un altro rinomato medico siciliano si attribuisce

questo motto, che pure non è nato in Sicilia: Si chìsta malatia 'une Vul-

tima, guarisci.

Si lu medicu fussi la spiranza,

Fussi minurata la sparfcenza.

Vedi al cap, RELIGIONE: Cu la morti ^un si perdi.

Si nun nesci lu ferru, 'un pò sanali la firita.

Si ti sonni ca ti dolinu li cannarozza, levati sangu —- e

Si ti sonni chi cadi, curri ti a sagnari.

Si vói campari assai, nun fari lu lavrùnchiu, nò jiri a

lu Priolu (Alimena).

11 proverbio consiglia moderazione nei piaceri di donna. Priolu è un

piccolo villaggio in quel di Castrogiovanni, dove secondo l'opinione volgare

son più le disoneste che le oneste feraine,

Sonnu chiama sonnu.

Suonno porta suonno. Nap,

Sonno mena sonno — o

Un sonno tira Taltro. Tose.
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Striggìiia e vracali,

Pò strìnciri e allargari.

S' 'un vó' cadiri malatn: bròcculi, còppnli, zòcciili (Chia-

ramonte).

Supra muzzicuni di cani, metticci pilu.

A cane ci te mozzica, hi stessa pilu mintici. Lece,

Con la pelle del cane si sana la morditura. Tose.

El can eh V ha morsegada

La g'ha anca remediada. Ven.

Vedi al cap. Ingiuria, Offese, il prov. Cani arraggiatu, o Cani chi

muzzica ecc.

Tanti ervi cc'è, tanti maJi avemu.

Testa rutta, midicina.

Tintu lu malatu chi nun pigghia.

Tedi Cui nun piggh ia.

Tri C su' piriculusi pri li vecchi: caduta, c^tarru e ca-

caredda.

Eestano perciò proverbiali:

— Li tri C di li vecchi: catarru, caduti e cacaredda.

Le quali nella Raccolta del Catania son quattro;

— Quattru G conusci la morti ad un vecchiu {Sec. XV11),

Su bezzu o moxit de gutta o morit de ruta. Sard.

1 tre C de' vecchi: catarro, cascate e cacarella. March,

Tre O fatali ai veci : caduta, colpo, cagarela. Ven, del-

VAlto Trevig.

Tri F sànanu li pesti: ferru, focu e furca (Sec. XYI),

Kella Informatione del pestifero e contagioso morbo il quale affligge et

have afflìtto questa città di Palermo, et molte altre città et Terre di que-

sto Regno di Sicilia nell'anno 4575 et 4576 data allo Invittissimo et Po-

tentissimo Re Filippo, re di Spagna eie. col regimento preservativo et
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curativo, da Giovan Filippo Ingrassi^ protofisico per S. il/, in questo

Regno (Panormi, '1576, 'I58ti) il frontespizio ha una vignetta ov'è la Giusti-

zia, con la parola oro a destra , fuoco a sinistra , (urea sotto; e dietro

questo distico di Maurizio Martelli :

Lana, aura et liìmm captant contagia peslis,

Ignis, [urea, aurum swH med,icina 'mali,

A pag. 314 c'è questo di Giov. Gioffredi:

Sant ignis, mala crux, aurum medicamina pestis,

Tempore sint tamen, ut quo3 qiie, parata suo,

E quesl' altro :

Oro, forca e fuoco tre sono i veri

Rimedi del pestifero contagio,

Purché si spendan sen^^a fallo interi.

Con giusta hilanza tosto et adagio.

Kella p, 1, e. XVIII. lo stesso Ingrassia scrìve:

" Etiu questo contagio non hahbiamo esperinaentata la più bella theriaca,

che 'l foco per le robe, e la forca per li huoraini. I quali riraedij, amniendue

raollo maggior forza tengono ,
quanto più tosto si eseguiscono , acciò non

si dica [sero medicina paratur) che doppo l'esser rubate le robe, sì bru-

ciano le casse vote, e doppo l'essersi scordali tutti gli huoraini del delitto

di colui, et il male penetrato in fin alio ossa, si appicchi. Tal che, come

dice il proverbio dei letterati, hedera post anthisteria caronemiir, e l'altro

de' nostri volgari: Poi che la terra di Jace si arse, piovve,»

Tutti li malatii vennu di lu sfcomacu.

Tuttii la mali veni di la testa.

Veiitu di finestra è corpu di balestra-— f?

Megghiu vastunatu cu ^na mazza

Ga venlu di sfìlazza.

Corpu de finestra, corpu de balestra. Coì^s.

Aria da finestra, colpo di balestra. Toso.

Aria de finestra, colpo de balestra. Ven.

Un latino moderno:

Aer fenestrce 'velut ictus halestrm.

Si vói stari bonu, lamentati— o
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—Vó' stari bona ? lamentati.

Chi sì lamenta può guarire. Tose,

Vesti càiidu e campirai — e

Gàiidn di pannu min fìci mai dannn.

Caldo di panno non fé' mai danno. Tose.

Vesti caldo, magna poco, bevi assai e viverai. Ven,

Vedi al cap. Parlare: Pogu parali.

Vói Stari di saluti sempri china ^^

Mancia seìmpri ova, e trinca bon vinu —- e

Pinnuli di ^icantina e sciroppa di cucina.

Pillole di gallina e sciroppo di cantina. Tose.

Pilole de galina, sciropo de cantina , bàreta in testa , e

manda '1 medico a far la festa. Ven. — e

Pilole de galina, sirop de cantina, brodo de capon e un

eiodo sul patelon (brachetta). Ven. del Cadore,

Vacca amara, tenila cara.

{Vedi favola^ Cucina).

G. PiTEÈ. — Proverhi siciliani^ voi,. IV.
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A cui sapi, iiudda cosa cci manca.

A chi sa, non manca nulla. Tose.

Aci essiri asina 'un cci voli caviali «•— e

Cu poca caviali si metti putia d'asinitati {Sec. XVlì).

Asini e sinaturi, dacci loca.

Vedi a COSE FISICHE (voi. II, p. 3): Acqua e focu; e a Giustìzia (pag.

324): Giustizia e focu.

A terra d' orvi (o — Paisi di cicati) biatu cu' liavi un

occiiiu.

'Nta la terra de li cacati, chi tene un nocchio è figlio di

Dio. Nap.

In sa bidda de sos cegos, qui hat un oju est beadu (o —
su re). Sard,

Furtunatu u guercio in teri-a di cicchi — e

Chi ha un occhi u in terra di .cechi, vedi più chiara di

tutti, Cors,
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In terra di ciechi, chi ha un occhio è signore. Tose,

In terra de ciechi, beati chi ha 'n occhio. March,

In to paize di orbi, i guersci fan figCia — e

In taira d' orbi, i guersci son scignori. Qen.

Int' un paèis d' òrb, un guòrz [o — un eh' abbia sòl un

òcc) fa bona fìgùra. Begg.

In terra d' orb, on guerc deventa re — e

In del paes di orb, on guerc l'è re. MiL

In di paìs di orb, i gh' la fa bé (o— i trionfa i sguers)*

Berg.

Beato chi in paese, de orbi g' ha un occio. Ven,

Ant el pajis dii bòrgiio chi a l'a un eui a l'è re. Piem,

'Beati monoGidi in terra ccecorum,

Inter cmcos luscus rex. Lat.

Liter cmcos regiiat strahus. Lat.

Prov. di origine greca.

Campa ziicciini, chi mori baruiii.

Teoria sconfortante per chi non vuol vìver da znccone.

Gasa pòvira di 'ncegmi, è povira di tutti cosi.

Gei voli assai a sapiri picca.

Cosi 'mparati, su' vrachi arripizzati.

Gn' a li vinti nun sa, a li trenta min fa, a li quaranta

peju va.

In divinu et in humanu

Si ad vint non est galanu.

Si ad trinta non hat sientia,

Ad baranta non hat prudentia,

Ad qiiimbanta nò est devotu,

S' homine est perdìdu in totu. Sard,

Ohi ai vinti unn'è, .e ai trenta nun sa, né mai è statu,

né mai più sarà — e
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Chi ai vinti nun è, e ai trenta nun fa {o — sa), se ne va

cui so Zeni a circa, Cors.

Chi di venti non è, dì trenta non sa, e di quaranta non

ha 5 nò mai sarà, nò mai saprà, ne mai avrà — e

L'asino che non ha fatto la coda in trent' anni, non ìa

farà mai più — e

Chi di venti non n' ha, di trenta non n' aspetti. Tose,

L'asen eh' n'ha fat la co ai trèint'an, an la fa piò. Boi.

Chi an n' ha ad quindeina, an n' ha ad trinteìna. Piae,

Ohi all' età. de vent' ann quei coss nò 1' e', e de trenta

quejcoesa no '1 sa fa , a quaranta el pò andà a fass

bolgirà, Mil.

Chi de int noi ghe n' à, e de trenta noi ne fa, de qua-

ranta noi ne farà, né '1 ghe n'avrà. Berg.

Chi de vente no gh' na, de trenta non fa. Bresc.

Chi de vinti no xe» de trenta non sa, e de quaranta no

g'ha ; no sarà, ne savara, ne gavarà — e

Ohi de vinti no glie n' ha, de trenta no ghe ne fa. Yen,

Chi de vint no ghe n' ha, de trenta no gh' en fa, e de

quaranta è persa la speranza. Yen.

Quand che il muse noi ha fate le code a trent ains, no!

a fas plui. FriuL

Qum in juventute tua non congregasti^ quomodo in senectute

invenies f Ecclesiastic. XXV, 5.

Cu' avanza di sapiri e 'mpijura di custumi, sempri ccMù
'mpijura {Sec, XVIl).

Cu' è curiusii apprenni.

Cu' è minchiuni 'n Galavria, è minchiuni 'n Ginevria,

Perchè Idem uhicumque ponatur sempre est idem.

Cui cchiii sa, mancu parrà.

Chi più. sa, meno presume. Tose.

E Vomu minchiuni sempri parrà ecc.
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Cui cchiù sapi, cchiù travagghia.

Chi più capisce, più patisce. Tose.

Qui addii sdentiamo addii ei laborem. Lat,

Scieniia doloris adieciio est. S. Ambr.

Cui cchiù .sapi, mancu cxidi.

Chi pi il sa, Bieiio crede. Tose.

Più che se vede, manco se crede. V&n.

Cui lava la tesfca all' asinii (o — a lu tigniisu), perdi la

liscia (o — perdi lu rannu e lu sapuni) — e

Cu' apposta lava la testa a un camàru,

Perdi r afiannu e la liscia da veru.

Chi lava la capa a l'aseno, 'nce perde lo sapone. Nap.

Qui samiinat sa conca ad s' ainu
,
perdei trabagliii et

salìone {o — sa liscia et s' istentu). Sard.

Chi fa la verba all'asina, perde a fatica e u savone. Oors,

Chi lava il capo all' asino
,
perde il ranno e il sapone.

Tose.

Chi lava a testa a l'fize, perde a lescia e u savon. Gan.

A lavar la tèsta al'asen, as i armet la fadiga e '1 savón.

Boi

A far la barba al asen, as consuma l'acqua e '1 savon,

Parm.

Lava la testa all' àsao, s' tra via Facqna e '1 savon. Piae.

Chi ali/ asen lava el eoo, trusa el savon. Mil.

A lab. la cùa a 1' asen, as' perd 1' aqua e '1 saù. Berg.

A lavar la testa a 1' aseno, se perde lìssia e saon. Ven.

Chi ghe lava la testa a l'asino, perdi la lissia e anca el

savon. Triesi.

Chi lava la testa a l' aso, perd la pena e '1 savon. Piem.

Cui mali 'n tenni
j
peju rispunni — e
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Lu giusta giudicari dipenni di lii borni 'ntenniri.

Chi male intende, peggio risponde. T'o.s'c. e Berg.

Chi ma intende, pèzo risponde. Gen.

Cui 'iiteniiij multi! sa.

Cui nun sapi fari Farti, la strascina.

Cui nun sax3i l'arti, chiù dissi la putia.

In Catania si aggiunge :

E cui non sa natari mi s' aoneia.

Yedl al cap. Prudenza : Cui nun sapi catari.

Chi non sa l' arte, serri la bottega. Tosù,

Chi l'arte non sa far, sera botega. Yen.

Habenas ignarus non tractet. Lat. — e

Cui nun sapi Farti, 'un si coi metta.

Chi non sa faro lasci stare. Tose,

Ludere qui nescU, campestriòus abstinecU armis. Graz.

Gni nun sapi leggili la so scrittura,

E asinu di natitra.

È asino di natura,

Chi non sa leggere la sua scrittura. Toso,

È un somaro de natura,

Chi no legge la propria scrittura. March.

ÌJ e àze de natila,

Chi no sa lèze la sua scrittila. Gen,

Asen d' natura

Ch' en sa lezer la so scritura. Parm.

Chi non sa legg la soa scrittura,

L' è on asen de natura. MìL

Asen de natura,

Chi no sa lès la so scritura. Berg.
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Un aseno de so natura

No sa lezer la so scritura. Vm.

Aso d' natura

Se non lese soa scritura. Piem,

Cui nun sapi nenti, è nenti.

Chi non sa niente, non è buono a niente. Tose.

Cui sa fari, lazza;

E cui nun sa fari, si coi avvezza.

Cui sapi ben parrari

Lu munnii pò vutari.

dui sapi la lifctra, liavi quattr'occhi; cu' nmi la sapi, dui

—
— Cui sapi liavi du* occhi, e cu' è 'gnuranti, è cecu

affattu (Sec. XXVII).

Chi sa, ha dieci occhi ; chi non sa, è cieco affatto. Tose,

dà troppu sapi, nenti sapi.

Chi più sa, mancu sa. Cors.

Giù troppo sa, poco sa. Tose.

Chi piò ghe 'n sa, mane ghe 'n sa. Berg^

Cui voli sapiri cchiù chi nun divi^,

Pri mattu si fa tiniri.

Cu li dotti ce' è sempri eh' apjjrenniri.

Cu iu studia e la littnra

Si cància di natura.

Cu San Paulu 'un cci pò i^e Salamuni (Modica).

S. Paolo rappresenta 1' arte, ia potenssa soprannaturale, e si sa che esso

è il protettore de' cirauli ; Salomone è la Sapienza personificata. Vedi tra

le mie Feste popolari quella di S. Paolo.

Di r opira si conn^sci lu mastru.
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Sa trabaglìu narat (o — annuntiat) quie est su mastri!

. [o r— quie r ha facta). Bard.

Dall' òpea se conosce o meisti'o. Lz^.

Da 1' opera se cognosse '1 maestro [o — chi 1' ha fata)»

Yen,

Da l'opera as conoss chi a la fata. Pitm,

Vedi L'opra loda.

Di lu sapiri si veni a V aviri.

Dal sapere vien 1' avere. Tose.

Dal saver vieii 1' aver. Ven.

Diu lini scanza di risuluzioni di minchinna.

Din nun voli sentiri ancili cantari,

E voli sentiri sceccM arragghiaril — o

— Lu Signuri nun senti V ancili cantannu,

E voli sentiri sceccM arragghiannu 1

Vedi Ragghiu di sceccu^

È megghiu sgarrari cu tanti chi cu un dottu.

Ea cchiù dannu un minchiuni,

Ga un sceccu 'ntra lu lavuri— e

Ea cchiù dannu un minchiuni 'ntra un jornu, chi un

rumpicoddu 'ntra un annu— e

Lu minchiuni fa cchiù dannu d^un tirrimotii — e

Lu minchiuni è cchiù dannusu (o — dammaggiusu)

d'un surci -r- e

Fa cchiù dannu un sceccu 'ntra un cannitu , chi un

lupu 'ntra 'na mannara —• o

— Fa cchiù dannu un sceccu 'ntr^'ón chianu, ch'un por-

cu 'ntra un jardinu— e

Fa cchiù mali un scecca 'nta un ortu ca un latru.
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VUrtulanu e lu sceccM, fa veletta del Meli, spiega questo proverbio. Vedi

Lu ^gnurantì.

Havi un bon mastru cu' liavi la scienza.

La cuniìttura nun è fatta pri hi scintinu.

L'orzo non è fatto per gli asini. Toso,

La gamma fa zoccu voli lu dinòcchiu.

La gamba fa quel che voi el zenoccio. Yen,

La maravigghia, di la 'gnnranza è lìgghia.

La maraviglia, dell'ignoranza è figlia. Tose»

La maravigghia la fa l'omo, ca la fimmina fa lu disiu

La maravigghia la fannu li scecchi.

La disiu qui il neo materno. Il proverbio è ironico.

La scienza è pazzia, si nun si cuverna cu lu honu giu-

diziu.

La scienza è follia, se senno non la governa. Toso.

L'asinu cocu pri lu muanu ija,

E li minchiuna lì lassau pri via (Ragusa).

D'un asino matricolato si dice che è asinu cocu. lì proverbio trova con-

ferma nel verso del Petrarca;

Infinita è la turba degli stolti.

La testa di Fomu dot tu, morta parrà.

La vucca è meuzu capitali.

Libbra e labbra fannu l'omu doLtu — e

Libbra fannu labbra — e

Cui parrà cu li morti, sta 'n paci cu li vivi —- e

Unni cc'è (o — cci su') libbra, nun cci vonnu labbra»

Li morti gràpinu l'occhi a li vivi —r e
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Cui nun fcratta cu li morti

'Un pò cumpariri cu li vivi.

I morti averze i occi ai vivi. Ven.

L'omu chi di scienza è amaturi

Cu lu so tempu si fa granni onuri. (Sec, XVH).

Chi di scienza è amatore,

A lungo andare avrà onore. Tose.

L'omu chi sa^ è patruni d'àufcru.

Chi sa, è padrone degli altri. Toso.

L'omu granni si perdi 'ntra un gottu d'acqua.

L' uomo istruito, V uomo dotto, 1' uomo sapiente.

L'omu minchiuni sempri parrà lu primu.

L'omu sapienti, quantu cchiii sa, tanta mancu prisumi.

Longa la cigna, curta la curerà,

L'omu quannu è minchiuni pari allura.

Qui curerà vale groppiera di basto e di sella : il proverbio vuol dire ,

che il minchione è minchione iu tutto, anche nell'operazione piiì semplice

di bardare una cavalcatura, alla quale lascia lenta (e però lunga) la cinghia

e corta la groppiera, contro la ragione, la logica e I' uso.

L'opra loda lu mastra.

L' opera loda il maestro. Tose, e Umh.

L'opera loda al mèster. Boi.

L'opera loda '1 maestro. . Ven.

L'opera a fa onor al maestro. Pìem.

Unum ^7^0 cunctis fama loquetur opus. Lat.

Lu cchiù nnimicu di l'arti è lu 'gnuranti.

Vedi al cap. Mestiebi (voi, il , p. 429) il prov. Lu nnimicu di Vomu,

che non vuol confondersi con questo.

Lu cecu nun giudica di li culuri.
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Il cieco non giudichi dei colori. Toso.

Lii 'gnuranti assimiggbia a lu sceccu.

Lu libbru chiusa nuii fa sapienti.

Libro serrato

Non fa uomo letterato. Tose.

Lu 'gnuranti è hi stafFeri di lu ddotl;u.

Qui stiiUus est serviet sapienti. Prov. XI, 29.

Lu minchiuni unni va va è conusciutu.

Lu minchiuni 'un si conusci quannu nasci;

Si conusci quannu crisci.

Lu sapiri è megghiu di Faviri.

Non c'è avere che vaglia sapere. Tose.

Al ^ral piò a ìghen che a saìghen. Bevg.

Lu troppu sapiri spissu fa dannu.

Lu veru cuntaturi sgarra di dicini — o

— Lu hon cun lista sgarra di dicina {Sec, XVU).
Lu studiu fa T omu ddottu e la cuscienzia (o —- cuii-

tinenza) castu.

E per un giochetto di parole, parodiando il latino, ho sentito:

Studiwn me fecit doctum et ignormitia crastum.

Dove crastum significa becco.

MasLru 'gnuranti nun fa scuìaru dutturi.

Il mal corvo fa mal uovo — e

Del mal corvo, mal uovo. Tose.

Megghiu curnutu, chi minchiuni.

Perchè è conosciuto

Lu curnutu a lu so paisi, lu minchiuni a flutti hanni„

Megghiu essiri dottu ohi dutturi {Sec. XVIÌ).
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Meglio esser dotto che dottore. Tose.

Meggliiu mastra clii m'arròbba,

Chi mastricchiii chi mi spogghia — e

Megghiu mastra chi ti mancia, chi mastricchiu chi ti

arra sica.

Per la ragione che Vali cchiù un corpu di inastru ecc. Mastncchiu,.

maestrucolo, un maestro ignorante ed inesperto.

Megghiu orvu ca prufeta.

Perchè, per triste esperienza, Nuddu prufeta a la sé patria è accetttL

Megghiu sceccu vivu chi dutturi mortu — e ,

Megghiu asina vivu chi liuni mortu — e

Megghiu ciciruni vivu ca Giciruni mortu.

Ciciruni è un uccello col capo grosso, molto apatico fra i y-olatili, strilloz-

zo: emberizza miliaria di Linn.; l'altro Ciciruni è Blarco Tullio.

È meglio no ciuccio vivo ca no dottore miiorto. iVap.

Est mezus aina biu qui non doctore mortu. Sard.

Val più un asino vivo che un dottor morto — e

Piuttosto can vivo che leone morto. Tose,

Mejo 'n asino vivo che 'n dottore morto. March,

L' è mégio un àze vivo, che un dottò morto. Gen.

L' è mèi un èsan viv che un dutor mórt. Bom.

L' è mei [o — Val piò) un asen viv che undutòur mort.

Boi.

L' è mei un asen viv, che un dottor mort.. Piac,

Vàr pussee on'asen viv che on dottor mort. Mil.

L' è mèi asen vif che dotùr mort — e

L^ è mèi viv piccoli, che morì grand. Berg.

L' è mei asen vif, che dotur mort. Bresc.

Megio un aseno vivo che un dotor morto. Ven.

Al' è mej uh aso viv ch'un dotor mort. Plem.

Canis vivus melior est leone moréuo. Ecclesiastic. IX, 4.
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Meggliìu un diavulu cent'unzi, ca un mìnchiuni cincu

grana -—e

Cerca un diavulu, e accattala cent' unzi.

Convien dire una cosa a persona che la intenda ed eseguisca. Questo

proverbio potrebbe anche entrare noi cap. seguente.

•Megghiu un diavulu nudu, chi un asinu vistutu (o -~

quasatu),.

Mischinu cu' sa.

Nun bastanu l'anni ^rì sapirì: cci voli ìu 'ncegnu.

Non mtate verum ingenio adìpiscitur sapientia. Plaiit.

Nun ce' è peju d'aviri a fari cu babbani.

Nun dari cuntu a mincMuna.

Nan mittemu Fasinitati 'n quistioni.

Nun pigghiari cunsiggbiu di li 'gnuranti.

Nun tutti chiddi chi sannu leggiri, capiscinu.

E"on tutti queUi che legg-ono, intendono. Tose,

Vedi vari proverbi simili nel cap. False APPARENZE (voi. II, p. 19'3);

Nun tutti chiddi.

Ogriunu nn'havi un pilu.

Ka un pelo, cioè, d'asino; e abbiamo anche del pazzo, perchè al cap. Sa-

viezza un altro prov, dice: Tutti nn'avemu.

Povira e nuda vai, filosofìa.

Motto comunissimo attribuito a un prelato che volle dileggiare il poeta

popolare siciliano Pietro Fullone, ma che in sostanza si legge in uno dei

sonetti del Petrarca:

Povera e nuda vai-, filosofia-,

Dice la turba al vii guadagno intesa.

Vedi i miei Studi di poesia popolare^ pag. 128. Cicerone scriv^se:

Soepe sub sordido palliolo latet sapientia.

Pri troppu sapiri la signa persi la cu da.
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Favuletta bea nota.

Quannu arrinesci un minciiini, va chiù assai d'un su-

lil;ariu (Noto) — e

Quannu un mincliiuni arrinesci , nun ce' è prezzu chi

hi paga.

Sulitariu qui è il passero di questo nome.

Quantu cchiti unu si cridi mastru, tantu cchiù 'mini-

sca d'asini tati {Catania).

Quantu sai, tantu vai •— e

Ognunu è bonu pri chiddu chi sapi.

Ràgghiu di sceccu (o —^ Lu ràgghiu di 1' asinu) nun

acchiana 'n celu.

Orrios de ainu non alzant a chehi. Sard.

Rughiìtu di sumere un colla io celu

—

e

Rugghiu di sumeri un ne munta in celu. Cors.

liaglio d'asino non arriva mai in cielo. Tose.

liojo d'asino n'arriva (o — non regna) in cielo. March.

Ragno d' àzé no va in sé,

Se u gilè va, torna in derrè. Gen.

I ràgg d' èsan in ariva in zil. Mom.

Rang' d' asn en' va in zil, e vòus d' matt n' va a capè-

tol. Boi.

Ragn d' àsen an va in zèl. Parm.

Ragn d' èsen èn va al zel. jReg.

I ràì d' àsan an van in sei. Fiac,

Ragg d'asen nò va al ciel. MiL

XJb de asen no va 'n céL Berg.

Us da asen no va 'n siel. Breso.

Ose de aseno no va in cielo. Ven.

Vose de aseno no va in ziel. Triest.

Vos dl'aso monta nen an cel. Fiem,



SAPERE, IGNORANZA. 47

Ricchizza senza littri è un corpu senz' arma.

Arma, anima.

liiccliezze senza lettere, sono ari corpo senz' anima. 'Tose.

Sai natari? mai ti la sperdi.

Studili fa ddottu, no maistru.

Supira in patiri e In sapiri.

Tri grana di ''ncegmi su' cchiù di lu sapiri.

Tutti conusceniu la grazia di Dio.

TuUi cosi a stu munnu 'un si ponnu sapiri.

Un si pò mai sape tutto. Cors.

Nenio potest omnia solve. Varr.

Unni vai porti te stissu.

Richiama all' Omnia niecum porto di Simonide,

A vsapienza si porta sempre cim se. Cors.

En ego ca-m jpatria caream^ voòisque domoque...,

Ingenio tamen ijgse meo comitorque fruorque. Ovid.

Doctus in se semper divitias hahet. Fedr.

'Un è tanta dottu lu dottu eh' 'un fazza quarclii erruri.

Unu (o — Ghiddu) chi nun sapi, è comu l'orvu (o— comu

chiddu) chi nun vidi — o

— L' omu chi nun saiji, è comu unu quannu 'un vidi

— e

Tantu sgarra cui nun sa, quantu cui nun vidi.

Quie non iscliit, est ciimpagnu de su. cegu. Sard.

Abiosto, Ori. fur. XXXY:

Che chi non «' ha notizia, si può dire

Che sia del veder privo e delV udire.

Vali cchiù lu 'ncegnu, chi la forza.
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Vali cchiù irn corpu di mastru, chi dui di manaali.

Vai pili un colpo del maestro che cento del manovale.

Tose.

Al vai piò ooa bota del maistr die dò del manovàl. Berg,

Val più una l)ota del mìstro clic diese de manoal. Ven.

Vali cchiù un jornu di l^'omu discretu, chi tutta la

vita di lu scioccu {Sec, XVII).

{Vedi Saviezza, Mattia).



GAP. LXXVIL

SmiBz%B.^ Mqittia.

A cuvirnari un j^azzu cci voli sennu.

A governare i pazzi ci vuol senno. Tose.

A li voti lu pazzu dici cosi di saviu.

E' vi sono de' matti savi, e de' savi matti» Tose.

A lu canciari di la sorti si conusci lu saviu.

Amaru cu' havi lu ciriveddu supra li capiddi.

Basta un matf;u pri casa-— o

— Abbasta un sulu pazzu ^vi casa.

Basta xin matto per casa. Tosa.

AI basta li mat per ca. Berg.

Ghiddu chi si vanta pri saviu, fa vidiri quanfcu è pazzu»

Cu' a tempu fa lu pazzu, è saviizza.

Cui sta 'n ciriveddu cchiù d'un'ura, è pazzu — e

0. PiTRÈ. — Froverhi siciliani, voi. IV. 4
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È pazza cui si fìssa, ed è pazzu cui nuu cancia quannii

divi.

Chi sta in cervello più d' un' ora, è pazzo. Tose.

Cu lu pazzu cci voli n' àutru pazzu cctiiii d' iddu — e

A guariri un pazzu cci uni voli unu e menzu.

A un pazzo un altro pazzo e mezzo. Tose,

Di li foddi nu' nni pòi aviri né trivulu, né gàudiu.

Bi 'mbriachi, di pazzi e di spirdati,

Stattinni arrassu ducenfcu pidati.

Yedi Nun vi sciarriatù

La prima parti di lu pazzu è tinìrisi saviu.

La robba di li minchiuna (o— di li pazzi) prestu si cun-^

suma.

La saggia manu nun fa quanta cci dici la sciocca lin--

gua.

Li matti fannu li fatti.

Li pazzi fannu li pazzii, e li savii li chiancinu.

Li saggi portanu 'n cori la vucca; e li pazzi portana 'm-

mucca lu cori.

L'omu saviu di poca si cuntenta.

Lu pazzu è patruni di la rua.

Lu pazzu jetta la petra 'ntra la puzza, e deci savii la

vonnu nèsciri fora.

Un pazzo getta una pietra nel pozzo, che poi ci voglion

cento savi a cavarla fuori.

*« Detto sopvatutto degli scandali, degli scompigli ». Cappoisi.

Lu saviu havi Tocchi 'ntra la testa/e lu mattu 'nfcra li

pedi.
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Lu saviu si vinci cu la raggiuni, e in pazzu cu iu va-

stuni.

Manna lu saviu e lassa fari ad iddu.

Commetti al savio, e lascia fare a lui. Tose.

Megghiu patiri di stomacu chi di menti.

Nun vi sciamati

Cu pazzi, 'mbriacM e dispirati.

Ogn'omu havi la so linia — e

Ogn'omu havi la so pazzia -— e

Ognunu nn' havi 'na ramicedda.

De machine [pazzia] et poesia ognune hat sa parte sua

— e

Su machine hat triiita sex genìas {36 specie), et ognunu

tenet su paga sou. Sarà.

Ognunu ha un estru di pazzia. Cors,

Chi ph, chi manch, tucc gh'emm on pò de rima, MiL

Se n' patés toc òna rama. Berg,

Tuti ghe n'ha un ramo — o

Tuti g'ha '1 so eme. Yen.

G. B. GelU nei Capricci del Bottajo^ scrìve: •< Sappi, che ogni uomo n'ha

un ramo; ben sai, che e' l'ha maggiore uno che un altro, ma evvì questa

differenza dai sa?] ai matti, che i savj lo portan coperto, ed i pazzi in ma-

no, di sorte che lo vede ognuno. »

Pazzi e piccirijddi sempri dicinu la vintati.

Vedi a Famiglia (voi. Il, p. 216): Li picciriddi.

Pocu cridi lu saggia a lu 'mpurtunu.

Si la pazzia 'n gabbella si dassi,

'Na gabhedda cchiù grossa nun cci fussi •— o

— Si la pazzia pagassi gabbella , sarria cchiù grossa di

tutti l'àutri
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Se la pazzia fosse dolore , in ogni casa si sentirebbe

stridere — e

Se le pazzie fossero dolori, ogni casa sarebbe in pianto

Tose,

Un furiùsii aggiusta iu munnu.

Vedi la novellina alla fine della Raccolta.

Un pazzu si nni strascina centu.

Un matto ne fa cento. Tose.

Un matto ne fa rie quattro. Gen.

Un mato gbe ne fa cento. Ven,

Un mat a na fa sent. Piem>.

Unius dementia fit muUorum o^inio. Lat.

Vali cchiù Jn saggiu, chi lu forti a cumannari.

^ {Vedi lature diverse).
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ScìhietteiiXia, ferità, Bigia.

A medicu, cuntìssuri ed avvucatu

Nenti bisogna tèniri cilatu

(o — Nini tinilii lu veru cilatn) — o

A cunlìssurì, medici, avvucati

Si coi dici la vintati.

A confessore, medico e avvocato

ll^on tener il ver celato. Tose.

A e cunsor e a e cliitOr e bsogna dij gni còsa. Bom,

Al medico, al confessor e a l'avvocato,

Bisogna dirglie ogni pecato. Ven.

Al dotor e al confessor a bsogna nascondie gnente. Pimi.

Medico^ patrono et cor/fessario die verum libere. Prov. med»

A mimzignarii nun aviri fidi — e

Nun cridiri a munzignaru ca fci 'nganna.

A un munzignaru nun mancanu scusi.
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Casca lu denii a, lo munzignaru.

Chi cci vonnu orvi a 'nniminari vintnri ?

Le cose chiare e vere si vedon da tutti: o non bisogna a'rer la tale o la

tal' altra facoltà per appurarle, indoYinarle o vederle.

L'immagine è presa dall' uso antico di affidarsi a un cieco per aver in-

dovinata la ventura.

Chiddu chi dici contra la virità, fa granili erruri.

Cosa chi pari, nun cci voli prova — o

Dissi Betta a la vicma :

Chiddu chi pari nun cci voli prova — o

Unni ce' è vista, nun ce' è hisognu di prova.

11 vero non ha risposta. Tose.

Quel che se ved coi oeucc, nò se pò scond. Mil,

Cui dici la virità va 'mpisu.

Chi dice la verità è impiccato. Tose.

La vrità sovens a F è castiga. Piem.

Vedi La bona facci, e La virità è udiata.

Cui la cunta, cci metti la junta — e

La junta è cchiù di lu ròtulu.

La novella non è bella.

Se non e' è chi l' inorpella

(o — Se non e' è la giixnterella. Tose,

Leggi II Colera del Guadagnoli.

Cui nun dici la viritati,

Si va fujennu strati strati.

(o — Si fuj pri li strati).

Cui nun sa diri lu si e lu no,

Nun sa fari lu fattu so.

Vedi Lu no.
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dui reu dici la vintati,

Va svinennu strati strati.

Cui si cun tedici 'ntra lu parrari, sempriè cunvintu di

minzogna.

Cui si fida di li minzogni, nenti accanza.

Chi si Ma in bugia, col ver perisce. Toso.

Cui si la senti, strinci li denti — e

<Cui si senti pisciatu spinci Fanca.

Chi 1' ha per mal si scinga — o

Chi si sente scottare tiri a sé i piedi. To^c.

Vedi Dissi lu Rizzu.

€ui tutfcu nega, tuttu accetta.

Chi tutto nega, tutto confessa. Tose,

€u' jura nun ti gabba.

Ma per altre persone:

€u' jura ti 'nganna.

Chi giura è bugiardo. Tose,

Di dui cosi cunfcu nun tiniti : niinzuguarii di jornu e

pìdita di notti.

Di la minzogna si conusci la viritati.

Di la vucca a lu nasu, 'un si pò sapiri 'na virifcati—

e

D'un cornu all'àutru, nun si pò sapiri la viritati -— e

Di cumniari a cummari mia, la virità nun si sapi.

I^fon si può sapere il vero dal naso alla bocca. Tose,

Vedi la novellina alla fine della Raccolta.

Dissi lu Rizzu a la Tartuca : Cui pùnciri si senti nesci

fora.

È una Tavoletta poetizzata anche dal Meli.
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Diu ti scansi di minzogna d'omu dabbeni.

Diu t'arrassade testimonianza d' uomène dabbene. Nap^

Dio ti guardi da bugia d'uomo dabbene. Tose.

La minzogna apporta vriogna — e

Binchì adurnafca nàscia la minzogna,

Sempri resta cu vriogna.

La menzogna, sempre resta con vergogna. Tose.

La minzogna è lìgghia di lu chi 9

La minzogna bavi centu pedi,

E la viritati appressa veni — e

Cu tnttu ca la minzogna havi .centu pedi, la viritati

r agghiunci — e

La minzogna havi li gammi (o — li pedi) curti: prestii

nasci e prestu mori —- o

La farfantaria havi lu passu curfcu — e

La minzogna sempri ò zoppa.

Vedi La virità è zoppa.

Sa faula {bugìa) tenet cambas curzas — e

Sas faulas non imbezzant. Sard.

Tutte le bugie hanno le gambe corte. Toso.

A bugia ha corte lo gambe. March.

A boxia a r ha e gamb curte. Lig.

Al buséi a gli ha al gamb ciir ti. i2o??^.

El busi gli han el gamb curti — e

As cgnos peu prèst un bosiàder d' un zop. Boi.

S' conossa peu prèst un bosiàder che un zopp. Piac.

El busii han curt i péé. Begg.

Bosard se ciappa pussee prest che on zopp. Lomh.

1 bosij han curti i pee. Mil.

I bòsie i gh'à cort i gamb. Berg.
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Le busìe g' lia ciirte le gambe. Ven.

Le biisie l' lian le gambe curte — e

Le busìe a son sope. Piem.

La minzogna nun paga gabbella.

II mentire non paga gabella. Tose.

La minzogna \tn trova locu.

La prima parola è di V ancili — e

Lu primu partita è F ancilu.

La ricotta è vera eh' è senz' ossu.

Si dice a chi ci afferma per vera una cosa, che noi non abbiamo per tale.

La sfcissa natura

Parrà in nui ogn'ura.

La vera nova la porta lu zoppu.

Vedi al cap. Regole del giudigabe (voi. lil, p. 304): La mala nova.

La virità è zoppa, ma arriva.

La verità può languire, ma non perire. losc.

La virità è udiata — e

La virità parturisci odia — e

Cui dici la virità è malu vistu.

La virità rumpi F amistà (o —-V amicizia) — e

La bona facci parturisci amici,

La viri tati abbrusca comu pici.

Sa veridade causat odiu — e

Pro sa veridade su cristiana est male quersidu. Sard.

La verità è madre dell'odio —- e

La verità genera odio (o — nimistà) — e

Ognun s' adira del vero — e

Di' il vero a uno, ed è tuo nemico. Tose,

Per di' la verità se perde V amici. March,
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La verità no la piase a tati. Ven.

La vrità a pias neri sempi^e. Piem.

Inimicus.,. factus sum verum dicens. S. ì*Q>o\.adGalat» IV, 16.

Verìtas odium joarit. Ter. e Cic.

Veriéas in prwsentia-i quihus resistita offendit, Plin.

Veritas et dulcis et amara est, S. Agost.

La virità è una.

La verità è una sola. Tose, e Marcii,

A veitse a 1' e unn-a suìa. Gen.

La veritaa V e vuna, e semper quella. MiL

La erità l'è ona siila. Berg,

La virità min sempri giuva.

La virità, senza carità, sdignari assai fa.

La virità si dici a lu cunfìssuri.

Proverbio pericolosissimo per le sue conseguenze morali. Fortuna che

v' è l'altro: La virità voli Diu chi si dicissi.

La virità trova lu so locu.

La virità va 'nsumma (o — sta) comu V òggliiu — o

- La virtù e la virità vennu sempri 'nsumma comu
Fògghiu.

< La verità vien [o — sta) sempre a galla-— e

L' olio e la verità, tornano a la sommità. Tose,

A veitse a ven sempre a galla. Gen.

La varitè la vò stè ci sora. Eom,

La veritèè sta sèimper sóver. Megg.

Col temp se desquatta la veritaa. Lomb.

La veritaa col temp se desquatta. MiL

La erità la ve semper a sèm (o — a ria). Berg.

La verità vien sempre fora — e

La verità sta de sora come 1' ogio. Veii.
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La vrità a ven dsora com 1' euli — e

La vrità a Tè coiii 1' èììli, a ven sempre ni dsora. Piem.

Venit veritas iìiterdum in lucem^ non qumsita. Bienandr.

MuUorum improhitate veritas demersa emergiti Cic.

Eqiiitas lucet ipsa se. Cic.

Fatet omnibus veritas. Sen.

Veritas nunguam ìatet. Sen.

Veritaiem aperit dies. Sen.

Veritas filia temporis. AiiL GelL

Tempus omnia revelat , testihus etiam vestris proverhiis et

sententiis. TertalL

Vedi a! cap. Coscienza (voi. I, pag. 341) : Lu celu cu la terra.

La virità vinci li forzi.

La virità voli Diu chi si dicissi.

La Yucca parrà pri Fabbiinnanza di lu cori-~™<?

Di chiddu ch'è china la vucca, è chimi la cori— e

Lu cori di chi è chinu spanni— e

Zoccn si ponza si parrà— o

-—Zoccu lu cori ponza, parrà la vucca—

o

— Zoccu havi lu cori, havi la vucca —

e

Zoccu s' havi 'n menti, s' havi 'n denti — e

Dunni nesci la parola, nesci V arma — e

Dunni nesci V arma, nesci lu ciatu (o — la patora).

Sa limba narat sa qui liat in coro. Sard. ,

Quéll eh a j ho a e cor, a 1 ho a la lènghhva. Boìn,

JSx ahundantia cordis os ìoquUvr. S. Msitt.JSlvang.Xll^Sà.

L'omu chi sempri menti, vriogna nun senti.

Chi sempre mente, vergogna non sente. Toso.

Lu diavuln è patri di la minzogna.
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Il diavolo è padre della menzogna. Tosg.

Lu farfanti voli aviri la menti ancòlica — e

Lu minzugnaru bisogna (o — voli) aviri bona mimo-

ria— e

Quannu difenni la cosa cnntraria,

Lu munzignara voli la mimoria.

Il bugiardo vuole aver buona memoria. Tose.

Chi e boxardo, bezeugna ch'aggie bónn-a raemoja. Gen,

Ai busader ai voi bona memoria. Boi.

V'U bon biisiàrd di' 1' abia bona memoria. ;'P^em.

Mendacem^ memorem esse oportet. Qaint.

Lu munzignaru è latru.

CM è bugiardo è ladro. Tose.

Chi è boxiardo e laddro. Gen.

CM è bosard è lader. Mìl.

Chi è bosiér è lader. Berg.

Chi è bòsiàrd V e galup e lader. Piem.

Lu munzignara quannu dici la vintati nun è crittu

—
— Sai chi è la pena di lu munsignaru ?

Chi dici la vintati e nun è crittu—

o

— Di lu munzignaru nun si nni cri di la viri tati.

Credasi il falso al verace,

ì^egasi il vero al mendace — e

Al bugiardo non è creduto il vero. Tose.

A i busèdar un si cred la varitè. Mom.

Al busader an si cred nianch la verità Boi.

Al bosiér uó s' ghe cred gna la erìtà. Berg.

Al busiai-o no se ghe crede gnanca co '1 dise la verità.

Ven.
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A chi disi busie una volta, no se glie credi più. Triest.

li busiard a sori gnanca cherdii quando a dio la vrità.

Piem,

Se vuoi che io li creda, di^ sempre veritade,

Gilè molto vero è dubbio per poca falsitade, Jacop. da Todi.

Se un uomo per bugiardo è conosciuto

Quand' anche e' dica il ver non gli è credulo. Pignotti.

Mendaci neque qtium vera dicit creditur, Cic»

Quicumque turpi fralide semel innotuit,

JStiamsi veruni dicit^ amittit fidem. Fedr.

Il Vannucgi {Inganni, V erilà, Falsità, p. 90) cita un passo di Sofocle

delle Trachinie, e osserva che il detto è attribuito ad Aristotele (Laerzio,

V, 1), e passò iti tutte le lingue.

Lii no è paci, e lu si è guerra — e

Lu boiiu no vali cchiù di lu tintu si

Un belìu sì e un bellu iio balenu più che centu se e cen-

tu ma. Cora.

Lu no li scioggM, lu sì t'a(;l;acca.

Un sì intriga, un no destriga. Ven,

Lu SÌ prestu, lu no cu grazia—-o

— Lu no cu garbu, lu sì cu prufitfiu.

Minzogna sfacciata, iiun merita risposta.

Minzugnaira in unu, minzugnaru 'ri tuttu—

o

•—" Fàusu in unu, fàusu 'n tuttu.

'Na minzogna nni tira tri.

'N jocu, 'n jucannu, si dici da veru — e

Burlannu burlannu si dici la virità — e

'Ntra jocu e risu, lu veru t' avvisu.

Dai sas buglias s' andat ad sos veros — e

Buglìa bugliende si narat sa veridade. 8ard,
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Burlando si dice il vero. Toso.

Burlando se dise la verità — e

Chi scherza de le volte '1 fa da "ben. Ven,

Ridentem dicere verum quid veùat f Oraz.

Vedi Tali burla.

Omii honn si sgarra min si scusa,

Anzi è in primu chi sé stìssu accusa.

Justus prior est aectisator mL Prov. XVIII, 17.

Omu di dui linguaggi scantatìnni.

Pàrrami chiaru si vói chi ti senta.

Piccatu cilatu (o -— ammucciatu) , è menzu pirdu-

natu.

Peccadu caudu, est mesu perdonadu. Sarà,

Peccato celato, mezzo perdonato. Tose,

Piena verecAindi cul'pa pudoris erat, Ovid.

Piccatu cunfissafcu è menzu pirdunatu — e

Cui nun cunfessa lu so picca fcu,

Nun pò essiri pirdunatu.

Peccato confessato miezo perdonato. Nap.

Peccato confessato, mezzo perdonato. Tose.

El peccaa confessaa, mezz perdonaa. Mil,

Pecàt confessàt V è mès perdunàt. Berg.

Pecato confessa V è mezzo perdona. Ven.

Veniam provocai criminis confessio. Lat.

Qui autem confessus fuerit, et reliquerit ea (scalerà) miseri-

cordiam consequetur. Prov, XXVIII, 13.

Qua!' è chidda vucca, chi dici la viritati ?

QuaF è chidda vucca, chi dici la so curpa ?



SCHIETTEZZA, VEBITa', BUGIA. 6'^

Qiiafcfcru e qiiattru fannu oUn.

Trenta e uno trentuno. JSfap.

Due e due hanno a far quattro. Tose.

Tali burla chi si cunfessa.

Chi burla si confessa. Tose'

Un galantomu a nun mintiri godi,

A un munsignaru niiddu mai lu cridi.
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Sìmnla^ioBei, Ippoorisia,

A cui vi jjarra di cuscenza sj^issii^

Nun cci Griditi, vucài;icci arrassu — o

— Coi ti parrà di cuscenza spissu, scannati di chissu.

Guardati da chi giura in coscienza. Toso,

Alcuni su' ancili 'n chiesa e diavuli 'n casa.

Detto degli uomini e delle donne.

Santo per la via, diavolo in masseria. Tose.

Orsoline per la via, potane per la ca. Berg.

A ìu livàrisi la mascara si conusci lu mascaratu.

I travestiti si conoscono al levar della maschera. Tose.

Amicu chi linci, è comu lu carvuni ; o t' ardi o tinci.

A muzzicuna di santu nun cci pò contravilenu.

Ancilu 'mmucca, diavulu 'n cori — e

Lu meli 'mmucca e lu diavulu 'n cori — e
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'Mmucca meli, 'n cori feli — e

Nun essiri vucca di meli e cori dì feli -- e

Vuci di zìiccaru, cori di feli.

Mele in bucca, et puiicta in coro. Sard.

Volto di mèle, cor di fiele. Tose.

Parole de anzoleto, e onze [ugne) de diavoleto. Yen.

Bilichi nun parri, la facci L'accusa.

€ani di matina, e lebbra di sira.

Sì dice di chi è buono e zelante della giustizia alla vista di tutti (nel

giorno), ladro e birbante quando non è visto (nella notte).

€liiddu chi dici: abballari nun vogghiu;

Chissu abballa cchiìi pronfcu e cci va megghiu.

Cui nni fa una, nni fa centu -— e

Cui nni finci una, nni linci centu.

Chi ne fa di una, ne fa di tutte. Toso.

Cui parrà di malatu,

Di sicura t'ha gabbatu.

(o —- Ti gabba o t'ha gabbatu).

Cui nu nni mancia, cci abbagna lu pani.

Chi mostra di non sapere nulla d'una cosa o di non avervi avuto nessuna

parte e di non condividere il troppo sale d'uno scherzo, spesso è colui che

più la sa, e piil vi ebbe parte; alla stessa maniera che dice di non man-

giare d' una pietanza o d'un intingolo, spesso ne mangia molto piiì degli

altri e vi inzuppa del pane.

Ahbagnàricci lu panù fig. vale diletta rvìsi, coccolarvisi, regger la celia.

Cui ti dimustra tanta caritati,

T'ha gabbatu di mi Lati.

Cui ti duna iantu, oh quantu nun ti voli mali 1

Vedi SuverQhia eurtisia.

G. PiTRÈ. — Proverbi siciliani^ voL IV. 5
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Cui ti spija (Ji cunfissàriti spissu,

Scàntati di chissu.

Cui ti spija, qui vale: Chi ti consiglia, chi l'inculca.

Di dumi citu mi guarda Diu,

Ga quannu grida mi guardu in.

Dall'acqua cheta mi guardi Dio,

Che dalla corrente mi guarderò io. Tosg, — e

Di ciumi citu nun jiri a passari — e

Di cinmi mutu pàssacci luntanu,

Ma quanna grida passalo sicurii -— o

—
- Ciumi cM grida pàssalu sicura — e

Guardati (o — Diu ti scansi) di ciumi surdu.

Citu, lo stesso che zittUi add,, silenzioso, che non fa rumore.

De junae citu guardade. Cai.

Riu mudu, hviréadììn. Sard,

Da. fìmue ammutito fuggi — e

Guardati da fiume che non grida. Tose.

E a proposito di fiume tacito o morto si usa anche quest'altro proverbio:

A ciumi morti! nun jiri a piscari.

Nel cap. Contrattazioni {.voli, p. 309) v'è quest'altro: ^4 ciumi laur-

datu nun jiri a piscari.

A jumi citu nun jiri a piscari. Cai.

D'omu chi nun parrà e cani eh' 'un abbaja nun ti

nni fìdari —' o

— D'omu chi nun parrà, di ciumi chi nun grida (o—
mutu) e di cani chi nun ahbaja, guardatinni— o

— Guardati di chiddi chi nun parranu — e

Guardati di li lami surdi.

Vedi al cap. Parlare: Scàntati di chiddi chi parranu picca.
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Guardati da uomo che non parla, da cane che non ab-

baia. TosQ,

Ah homine et flamine taciturno cave. Lat.

Di Facqua cueta scantatmni —- e

Acqua cueta ruina li ponti — e

Acqua chi taci vilixiusa tagghia —e
Sempri fu vilinusa l'acqua morta.

Canq mudu azzizzigat. Sard.

Acqua cheta sfonda mure (o — ripe). Cors.

Acqua morta vermini mena — e

Guardati dalle aeque chete— e

Acqua cheta rovina i ponti. Tose.

No te fìà pi segue cua3 — e

Avardite da-ì segue cuse— e

-^gua queta derriia i ponti. <3^ew.

A gli e agli acqv quedi eh ingana. Rom.

Bisogna ardàs da l'acqua morta (o — di mognó) —- e

Le leme surde i è queìe che laura plissé. Berg.

No ghe pezo aqua de l'aqua morta — e

L'aqua morta fa i vermi. Ven,

Qapiunt vitium ni moveantur aquo&. Ovid.

Demissos animo^ ao tacitos mtare memento'.

Quo flamen placidum est, forsan latet altius unda, Oat.

Altissima quoedam flumina minimo labuntur sono, Q. Curz.

Vedi a Ira (voi. II
, p. 337): Acqua chi curri.

Diu ti scanzi di focu sutta cinniri e di vigilia ammuc-
ciata.

Vigilia ammucciatat fig. dicesi di persona simulata ed ipocrita, che non

sia un fior di galantuomo.

Diu ti scanzi d'omini boni e di chiòviri adaciu -— o
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Scàntati di li genti miucliiuna e di lu chiòviri adaciii

— e

Dui su' chi f lu mujiuu: V omini boni e lu chiòviri

a minutu.

Guardati di cui teni Tocchi 'n terra.

Vedi L'occhi 'n terra.

Gfuàrdati di li coddi a passuluni — e

A coddi torti nun cci aviri fidi,

Scàntati di li coddi a passuluni.

E un guarda in terra, uri ti ne iìdà. Cqts.

Guardati dalla peste e dalla guerra,

E dai musi che guardan per terra. Tose.

Sta ìontàn da la fam e da la guéra,

E da quei miis che i parla e i guarda in tèra. MiL

Vardet da q.uei che parla e varda in tèra. Berg.

Vardite da quel che varda in tera — e

Vardeve da la peste, da la fame e da la guera,

E dai musi che varda per tera — e

Vardeve da chi va coi ochi bassi. Ven.

La carni a lu diavulu, Fossu a lu Signuri.

Mentre si ha carne, e si è grassi e robusti, cioè si è in gioventù, sì batte

la' cavallina : vecchi si sbisoria paternostri ed avemarie. Simile è il pro-

verbio:

Picciotta a lu 'nchiuituri ,• e vecchia a li quaran-

t'uri.

La gatta eh' 'un arriva a lu prumuni, dici chi feti— o

— Quannu la gatta nun pò arrivari a la salmi, dici ca

feti di ràncitu -^ e

Cui nun pò viviri a lu gottu,

Dici eh' è ditru lu viscottu.
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A gatta che no rriva u priroiini, dici Chi feti. CaL-Beg,

La volpe cca non arriva ali uve , disce cca è agrest.

Pugl

La gatta quanno nun potette arriva a io pesce , dicette

ca feteva — e

La gatta quanno non pò arriva a lo lardo, dice ca fete.

Najp,

Tant'era agra, disse a golpe quandu un putè più piglia

a mela ch'ella avea lasciatu corre. Oors.

Quando la gatta non può arrivare il lardò, dice che sa

di rancido. Tose.

La volp che nò ghe riva a catta Tuga, la se scusa col

dì: L'è zerba anmò. MiL

Quand eh' el lèon l'ha nen podu piò la sea, l'ha dìt che

Fé marsa. Piem.

Nondum matura est, nolo acerham sumere, Fedr.

La lingua d' ora e lu cori di chiummu nun si cun-

fannu.

L' ippocriti su' canusciuLi a Fopiri no a li vistiti {Sec.

XVII). ^

Li santocchi e li coddi a passuluna su* chiddi chi rui-

nanu li casi-

L'occhi 'n fcerra e cunta li stiddi —e
'Mparissi ca s'affrunta:

Talia 'n ter^'a ma listiddi cunla.

Lu cùviu fa li corpa, e 'un è limufcu.

Lu cùviUì il lupo; li corpa, i colpi.

Lu jornu si spagna di li viteddi, e la notti scórcia

tàuri.

Madonna Biatrici

Porta la curuna e nun la dici.
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È nella Raccolta del Risico.

Megghiu ippocrita chi scannalusu.

Quod ante tegehant

Liberius faciiint^ ut pudor omnis obesi. . .

sine^ furia tegantvr^

Ne fugiat vieto fassus ab ore pudor, Ovid,

Quis

Peccandi finem posnii sibi^ quando recepii

JEjectuni semel attrita de fronte ruborem ? Giov.

Nun ti fìdari di cui ti fa la vucca a risu,

Gà mentri ti fa facci ti voli 'mpisii.

'Nvanu s'ammùccia chidclu chi 'n cori si porta.

Patrinnostrii di biatn, ed ugna di gattu (Sec. XVll).

Paternostri de beato, e onge de gato. Ven.

Prima ti manciù, dipoi ti chiànciu.

Le lagrime del coccodrillo, che uccide l'uomo e poi io

piange. Tose.

Quannu è vecchiu si pigghia la curuna a longu — e

Quamiu lu chiddu è stancu,

Si pigghia Tàbbitu santu — o

— Quannu havi lu chiddu stancu,

Si vesti l'abbi tu santu — o

— Ora ca sfcancau, santifìcau — e

Quannu lu diavulu fu vecchiu si liei rimitu — e

Quannu lu latru 'un pò arrubbari cchiti,

(o — Quannu a 'rrubbari 'un cci pò jiri cchiù),

Si batti lu pettu e si duna a Gesù.

Porta stanca diventa santa — e

Quando non si può più, si torna al buon Gesù — e
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11 diavol, quand'è vecchio, si fa romito — e

Il diavolo qiiand' è vecchio, si, fa cappuccino -« e

11 lupo d'esser frate ha voglia ardente

Mentre è infermo; ma sano se ne pente. Tose,

Quando '1 corp al se frosta,

L'anima la se giosta. Berg.

Co la carne xe frusta, Tanema se giusta •— e

Carne frusta, anima giusta — e

Co 'l diavolo vien vecio, toì su la corona. Ven.

Ser Giovanni, nel Pecorone., gior. VI, nov. 2: « È la regola generale delle

donne, che comuaque elle rimangono Yedove, subito diventano fratesche.»

Sta' sempri arrassu di lu marrancliinu.

Sutta peddi d'agneddu Iiipu rapaci — e

Sufcta la peddi di la pecura, spissa si ritrova lu lupu

— e

Tali si dimustra agneddu, chi 'nternamenti è lupu.

In s'esternu unu anzone,

In s'internu unu leone. Sarà.

Tal sembra in vista agnel, che dentro è lupo. Tose,

L'apparenza Finganna, e 'ì mond 1' è on bòf.

Tane in pegor de fora e de dent lóf. Mil.

Oh quanc, oh quanc

1 par sane e i è birbanc. Berg.

Veniunt in vestimentis ovium , intriìisecus autem sunt lupi

rapaces. S. Matt. Evang. VII, 12.

Vitia nohis sub virtutum nomine sospe ohrepunt. Sen,

Superchia curtisia,

Fa dubbitari chi 'iigannu sia.

La molta cortesia

Fa temer che inganno vi sia. Tose.
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Ti scanti di lu bicchi-bacchi,

E di lu tira-stocchi no ? — o

-— Ti scanti di lu bicchi-bacchi,

Nun ti scanti d'àrrubbari li morti.

Trasi cu Diu e nesci cu lu diavulu — e

Trasi marva e nesci spina — e

Trasi sfìrruzza e nesci rasolu.

Si dice di chi entri umilmente nella casa e nell'amicizia altrui, e poi per

soverchia confidenza o libertà che egli si è presa, divenuto insopportabile,

' venga sfrattato.

Vacca manza rumpi la cisca.

Veru è chi si cunfessa e si cumìnica,

Su' tutti sti^atagemmi ed è maccanica.

Probabilmente fa parte di qualche canto popolare.
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Solile?!, Riposi.

Affaccia lu suli a li paisi,

Pri riscaldari li pidiicchinsi (Erice).

Gei voF àutru chi chiantu a lu duluri.

Gu' appi pani muriu, cu' appi focu campau.

Vedi la novellina alla fine della Raccolta.

Chi avette fuoco campaie, e chi avette pane morette. Nap.

Gui beni dolami, nun senti li purci.

Ohi bea dorme, non sente le pulci. Tose.

Gu lu chiantu e lu lamentu

S'alleggia ogni turmentu.

Est qucedam fiere voUiptas,

Expletur laorymis egeriturque dolor, Ovid.

Strangidat inclusus dolor ^ atque excestuat intiis. Ovid.

Gumpagnu allegru pri caininu,

Ti servi pri runzinu (Sec. XVII),
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Compagno allegro per cammino,

Ti serve per ronzino. Tose.

Comes facunclus in itinere prò v^hiculo est. Pubi. Sir.

Dici lu focu : statfci ccà un pocu;

Dici lu iettu: statti ccà un pezzu.

Dice il foco: sta qui un poco;

Dice il letto: sta qui un pezzo. Tose.

D'un omu pazzu è càrzara lu Iettu {Sec, XVU).

Finuta la fatia (o — lu travagghiu) si cerca lu Iettu.

La bona vita manteni (o — fa) la vecchia zita.

La buona vita fa la faccia pulita. Tose.

Vedi a DONNA (voi. II, p. 122): Varrà ciurita,

L'arcu sem'pri tisu si spezza.

Arco sempre teso si rompe (o — perde forza). Tose,

Dicono che Scipione non isdegnasse di raccogliere con 1' amico Leno

conchiglie e giocattoli sulla spiaggia di Laurento : Esopo giocasse alle

noci ecc.

Loiigu riposu sana multi mali.

Lu Iettu è rosa, (o—-bona cosa),

S' 'un si dormi s'arriposa.

Si nun dormi Focchiu riposa l'ossu — e

Unn' è lu Iettu è lu risettu.

Il letto è buona cosa,

Chi non può dormir riposa. Tose.

Il letto è 'na rosa,

Sì non se dorme se reposa^ March.

El leto xe una consa,

Se no se dorme se sponsa. Ven.

Consaj offella, qualunque pasta do\ce. Se sponsa > si riposa.
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Lu riposi! ad ogniniu coi piaci.

Mariolu e viulinu,

Ti diverti a lu matinu.

Mariolu^ o ^nganna-larruni, scaccia-pensieri. Vedi ne' miei Canti pop.

sic , Yol. I, p. 34f.

Nim cc^è pejii di lu rùsicu a lu capizzu.

Occhiu di suli, focu di povir'omu.

Ogni cosa è vanità;

Ma la carrozza è cummudità.

Ho sentito dire che questa sentenza è del tale o del tal altro; e una va~

riante coraincia: Dici SanVAgustimi,: Ogni cosa è vanità ecc.

II seguente antico motto si attribuisce a un parroco , a cui un papa a~

vrebbe concesso di mangiare prima di celebrar messa:

Vanitas vanitatum et omnia vanitas prceter curriculum et

GOGcolatum.

Vedi a! cap. MISERIE (voi. HI, pag. 92): Ogni cosa a slu munnu.

Quaiino lu pedi camina, lu cori sciala — o

— Mentri lu piduzzu camina, lu curuzzu sciala.

— Quattr'uri li santi, sei li studenti, setti li cumuni e

novi li putruni — o

—- Tri uri dorminu li santi, cincu li mircanti, setti li

cumuni e novi li putruni.

Cinque il viandante, sette lo studente, otto il mercatante

e undici ogni furfante. Tose.

Sic ii stodent sés ii sapient, set li corp e ot ti porc. Berg.

Cinque un studente, sie un sapiente, sete ogni corpo, oto

ogni porco — e
"^

Cinque un forner, sie un cavalier — e

Quatro un boaro, cinque un opararo, sie ogni corpo, sete

ogni porco. Ven.



76 PROVERBI SICILIANI

Usasi anche per indicar l'ora dell'alzarsi alla mattina.

E altro proverbio: Testa chi dormi ecc. Vedi a Ozio, voi. Ili, p. 212,

Stai a lettii e nun dormi?

Tabbaccu, sciala cori.

Due versi proverbiali :

Mi tini stravisu «' 'wn haju mugghieri!

Pigghiu tabbaccu e m^allegru lu cori.

Vói stari friscu un jornu ? fatti 'na rasa.

Vedi al cap. DONNA il prov. Cui si marita sta cuntenti.
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Speranza.

€u' a sprànza d'àutru fa, nenti fa — e

Cu' a sprànza d' àufcru la pigliata metti,

'N'havi paura (o-— pinseri) di lavari piatta

(o— Spissu si trova cu la panza vacanti).

Chi ha speranza a o pignato d'auti, se non ha magnato

manco magna. Na;p«

Tristi! qui speetat bustu de domo anzena:

Si nde tenet a bustu, non nde tenet a chena — e

Qui espectat piattu anzenu, frittu lu mandigat «- e

Iscuru a quie ispectat pranzu de domu anzena. Sard.

La pigna a fidanza de' vicini non bolle mai. March.

Chi a veni giunè, eh' as lassa anboconè. Plem.

Cu' a sprànza d'àutru sta,

Chiuj la porta e si nni va.

Cui campa spiraiinu mori cacannu.
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Qui vìrìt isperende, morit cantende. Sard.

Chi bive in speranza, more cagando — o

— Chi campa sola di speranza, more cagando. Cors>

Chi vive di speranza, muor cantando. Tose.

Chi vive sperando, more cacando. March.

Chi vive sperando, moeue cantando. Gen.

Chi viv sperando, el moeur cagand. Mil.

Chi vive sperando, more cagando. Berg.

Cui di spiran-za campa, dispiratu mori.

Ci campa de speranza, desperatu more. Lece.

Ci spera de lu datu, de male sorte è nata —
* e

Chi campa de speranza, disperato more. Nap.

Chi vive a speranza, muore di fame — e

Chi vive a speranza, fa la fresca danza — e

Chi uccella a speranza, prende nebbie. Tosa.

Cu' in àutri spera, 'nta mari camiiia.

Mali mancia e pejii cena.

Cui min spera pietà, nun timi affannu.

Lu pani 'di li mi siri è la spiranza.

La speranza è il pane dei miseri — e

La speranza in Dio è il patrimonio de' bisognosi. Tose,

Ipse licet sperare vetes sperahimus, atgue

Hoc unum fieri te prohihente potest. Ovid.

Ligìium mtcB desiderium veniens. Prov. XIII, 12.

L'urtima a muriri è la spiranza — o

— La spiranza è Turtima chi mori.

L'urtima ci se perde è la speranza. Lece.

A speranza è l'ultima a perdersi (o — a more). Cors.

La speranza sola accompagna l'uom fino alla morte. Tose.

La speranza l'è l'ultema a mori. Mil,
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La speransa l'è i'òltima a pèrdes (o — a mor) — e

La speransa 1' è mai morta. B'irg.

L'ultima che se perde è la speranza — e

La speranza xe l'altima che mor. Ven,

^ Interrogato Diogene qual fosse l'estrema cosa del mondo, rispose: la spe-

ranza.

Quannu manca l'apparenza cessa la spiranza.

Sempri beni si divi spirari.

Si stati a sprànza di mia, su' mastra M^si,

Putiti jiri a cacòcciuli spinusi.

Motteggio solito dirsi da chi non abbia volontà o facoltà di dare un aiuto,

di mantenere un impegno , di compiere un ufficio , che altri ha creduto o

crede dì dovergli addossare; si dice anche di chi non sia propenso, o buo-

no o inchinevole a rispondere all'altrui aspettazione,

Spirannu^ spirannu,

Nn' havi a passari tuttu Tannu.

Sperando meglio, si divien veglio. Tose,
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Accussi mori Taffamatu,

Gomu mori cu' ha maiidatu.

A ciascu cliiim, nuii viviri primu — o

A ciascu chinu 'un cci viviri primu,

Ma no a parti di mulinu.

Vedi a RISOLUTEZZA (voi. Ili, p. H71): A pocu pani e vinu.

Acìtu, vita.

Acqua di puzzu, e fìmmina nura (o — nuda),

Portanu Fomu a la sepurfcura — o

Lattuca cruda, fìmmina nuda, finestra cu fìssura, por-

tanu Fomu 'n sepurtura — o

Dui cosi portanu Pomu a la sepurtura,

'Nzalata (o — erva) cruda e fìmmina nuda.

Acqua di puzzi fa male a tutti. Abr,

Acqua e pani, vita di cani.

Acqua e pane, vita da cane,

Pane e acqua, vita da gatta. Tose.
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Pan e aqua, vita de mata;

Aqua e pan, vita da can. Yen.

Seneca, e dopo di lui San Girolamo, disse: Aqua et panis naturw sa-

tisfaciunt.

Acqua travagghiata,

Vìvinni a jurnata.

Acqua travagghiaia, acqua battuta, o mossa allo spesso come quella di

certi pozzi; vìvinni, bevine.^

A cui lu campar! cci rincrisci,

A Maju JDabbaluci, e a Agustu pisci.

A la casa eh' 'un cc'è sali, 'un cci abbitari,

Alacci,

Leva li spini e rèsLanu li 'mpacci.

Delle laccie, toltene le lische, non rimane nulla.

A la cridenza

Amaru cui cci penza.

A la tavula di batia

Gu' 'un cci voi' essiri, 'un cci sia.

A lu manciari nun cc'è disputa.

Amaru, tenilu caru —-e

Cosi amari, teniìi cari;

Cosi duci, tonili 'nchiusi •— o

Yucca amara, tonila cara.

Amaro, tienelo caro. Nap.

Ad s'istomagu est dulze so qui est ranzigu a bacca. Sard.

Amaro, tienlo caro. Tose,

L'amàu tcgnitou càu. Gen.

Didcia sunt stomacho quae sunt amara 'palato, Lat.

Amarunnt sanum, Lat.

O. PiTRÈ. —" Proverbi siciliani, voi. lY.
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Amicu beddu, nun manciari pipi^

Gà ^abbrucia lu culli quaiinu cachi.

Anciddi di caduta sunnu rari.

A nuci e lìcu^ sìicci iiiiimicu.

A pani schittu,

Lu vem cumpariaggiu è lu pitittu — e

Pani schittu,

A cu^ havi fami, cci cala drittu— o

-— A cu' havi fami pani schittu cci cala drifctu.

A gran fame, pane. Tose.

Vedi La famù

A pocu carni, pìgghiati Fossu -™ o

— Carni pocu, pìgghiati Fossu.

Asinu chi mancia troppu, attàccalu curtu.

Asinu chi ha fami,

Mancia d'ogni strami.

Asino clie ha fame,

Mangia d'ogni strame. Tose.

L'aseno che g'ha fame,

El magna d'ogni strame. Yen.

A tavula di patruni,

Né cruci nò binidizzuni.

A tavula e a lettu,

'Un cci voli rispettu — e

A tavula nun cci voli affruntu — e

Allegramenti si sta a li cummiti.

A tavula cci voli facci di monacu (o — facci tosta).

Perchè Cui s'affrunta, mancia affruntu.

A banea et muzere accostadilì bene. Sard.
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l^e a tavola oe a letta

Un ci vole sugghiettu. Oors,

A tavora e in lett

Nò ghe voi rispett. Lomb.

Wq iii tavola, né in lett

Nò sé clev avègli rispett. Com. .

Gnè a tàola, gnè ì' lèc

Nò gh' voi di rispèc. Berg,

A tavula non si 'iivecchia -— e

A tavula si scordaim li trìvuli.

A taula non s' imbezzat. Sarà.

A tavola non s' invecchia — e

A tavola si diventa giovine. Tose,

A tóa no s' invegisee,

Chi ghe sta troppo s' immattisce — e

Chi sta a toa non invegisee. Qen,

Ne a tola, né in lece,

No se ven vece. Lomb.

Ne a tavola ne in lece,

Se ven mai vece. Mil.

A tàola s' ve miga ec. Berg.

A tola no se vien veci. , Yen.,

A tavola a s' ven nen vei. JPiem,

Avanti la costa mancia carduna,

Ga a In castedda manci picciuna.

Costa^ qui monte, campagna,

Babbaluci a sucari e fìmmini a vasari,

Nnn ponnn mai saziar! -- o

r^Zifci a vasari e babbaluci a sucari,

Su' cosi chi nnn ponnu saziari.

Beddu viviri fa la gManna,

Ma iiun ha chi fari cu la castagna;
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Nim cci nn'è sutta lu siili

Di lu viviri di in carduni.

Tedi Dicia lu lavuraturi.

Bori focii libbira cocu— o

"— Focii libbra cocu.

Il fuoco ajuta il cuoco, f^só. e Mar(^h,

Legne e fogo agiuta 'l cogo — o

— El fogo agiuta {o — aspefca) '1 cogo. Ven.

El fogo fa bravo el cogo. Ven. e Triest.

Bonu è anchi Fovu ddoppu Pasqua.

Caciu, pira e pani

Nun è cibbu di viddani.

Cara mi custa la lagusta.

Gami chi 'mbisca e vinu chi trisca.

Carni cruda, cacca pari.

IK con variante migliore:

Cruda cruda laida pari;

Quannu è cotta, vegna pani.

Carni di castratu,

Unni pigghi pigghi si' gabbatu (Erice).

(krni di voi, màncianni quantu pòi.

Carni e pisci la vita ti crisci.

Yedi Isci isci.

Carni fa carni e furmaggiu fa forza— e

Carni la carni, pani fa panza, e vinu fa danza— e

Carni fa carni, pisci dibbulisci t~ e

Carni fa carni, vinu fa sangu, pisci fa fangu (Ficarazzi)

—,

(Jami metti carni, pisci ti nutristì— e
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Cui mancia carni e pisci,

La vita si nutrisci -— e

La carni fa carni e lu spiriti! spirifcu.

Carne fa carne e vino fa sango. Nap,

Carne fa carne, pane fa sangue, vino mantiene, pesce fa

vesce, erba fa merda. Tose,

Carne fa carne, vino fa sangue. March.

Caren eh' fa al sangu — e

Purassà vein, parasse, caren. Boi.

Caren fa caren, vi fa sang, e l'acqua fa smarsi le gam-

be. Lomb. di Valcamonica.

Carne fa carne e vin fa sangue — e

Carne fa carne, pesse fa vesse. Yen.

11 vin al fàs bon sane. Friul.

El bon vin fa bon sangh. Piem.

Carni^ ricotta e vinu pagali primu.

Carni tiranti fa bonu fanti.

Carne tirante fa buon fante. Tose.

Ce' è sempri lu locu pi lu caiccu {Palermo),

Significa: mialgrado che si sia mangiato, non sì è poi tanto sazi che al*

F occasione non si possa prendere ancora un boccone. Questo proverfoio

corre tra la gente di mare.

Gei dissi a la padedda la gradìgghia:

lu pisci grassi vogghiu e no fragagghia.

Gei dissi lu patruni a lu criatu:

Quann' àutru nnn ce' è, tu pigghi vopi.

Ch' è duci lu pani cu la nuci 1

Eoci e pane , pasto da villano,

Pani e noci pasto da. spose. Tose.
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Pan e noxe mangia da spiise,

Hoxe e pan, mangia da viian. Qen.

Pan e nos, magnar da spos. Mirand.

Pa e niìs, mangia de spùs — e

Pan e nus, mangia da spus. Berg,

Pane e nose, magnar da Dose — e

'JSTose e pan, magnar da vilan — e

Pan e nose, magnar da spose. Ven.

Pan e nos, magnar da golos. Ven, di Belluno.

Pan e nus, vita da spus. Plein.

Gonza la tavula e ciimanna Ili garzimi.

E più esplicitamente:

— Gonza la tavula e manna lu garzimi {o — lu carusu

all'acqua).

Cosi di picciriddi

Puma, mènnuli eniiciddi.

È anche un' antica e tradizionale gridata de' venditori di queste ed altre

frutta in inverno. In una canzonetta di Natale uno de' pastori offerendo

anche lui i suoi doni al Bambino canta:

Portu cosi di picciriddi :

Puma, mènnuli e nuciddi.

Gomu mancia accussì armila.

Nel suo significato metaforico potrebbe entrare anche nel cap. Maldi-

cenza.

Qrisci^ crisci, e mancia pani e pisci.

Guda d'aluzzu e testa d'aricciola (o— d'agricciola). ,

Son buone a mangiare. Valuzzu, luccio, esoco sphyrena di L., uricciola

leccia, noto pesce, scober ancia di L.

Gli' Ila pipi, metti a li càuli.

Di chi attizza nìmicizie, odi ec. in persone già accalorate e nemiche, si

dice: metti pipi a li càvuli.
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Gu^ havi fami nun cerca cumi^agnia.

Cui di boa cori nun mancia, di bon dori nun ridi;^

Tedi a Meteorologia (v. ili, p. Vò): Aprili, duri nun vidi.

Cui fila sicca,

Gu' è 'n cucina allicca (Noto),

Cui mali mancia, assai dijuna.

Assai digiuna, chi mal mangia. Tose,

Cui mancia babbaluci e "vivi acqua,

Sunàti li camxjani pirchi è mortu.

Gui mancia carrubbi caca Ugna,

Gui mancia babbaluci (o — crasfcuna) caca corna -— e

— Gui mancia sosizza caca spagu,

Gui mancia carrubbi caca lignu.

Delle carrube uno scrittore disse che Recentes alvum solvunt , sicca-

t(B sisiwU. Vedi un articolo del prof. Corrado Avolio sulla Coltivazione del

carrubo nel territorio di Noto : neWAgricoltura italiana di Pisa, luglio

1875.

Cui mancia, cummatti cu la morti.

Perchè può affogarsi.

Gui mancia e nun vivi,

Mai sàtum si cridi.

Gui mancia ficu 'na bona quaterna.

Caca cunserva pri qulnnici jorna.

Cioè gli viene la sciolta.

Gui mancia lardu pri lardu, unu di li dui è gracidu.

Gui mancia nun mori.

Prov. consolatorio di chi vede un ammalato mangiare. Ai contrario:

Gui nun mancia, mori.

Gui mancia olivi, penza a la cchiù grossa.



58 PROVERBI SICILIANI

Cui mancia Lardii, sempri mancia bonu.

Cui mancia vurrànii caca liscin.

Per la potassa vegetale che le borraggini contengono, e la quale a certe

dosi è purgativa.

Cui metfci a la gula,

Metti a la maFiira.

Cui mori pri li funci,

Nun ce' è nuddu chi lu chianci.

È noto che alcuni degli agarici son velenosi. Vedi Funci e milinciani,

Qum voluptas tanti ancipitis cibif Plìn.

Cui min ha manciatu a st' ura , -un havi né patri né

matri.

Chi non ha desinato alPora consueta (che ne' comuni suol essere il mez-

zodì, e al più tardi V\ p. m.), non ha certo dì che mangiare.

Il prov. lo udii la prima volta in Ficarazzi da un campagnuolo.

Cui parrà picca^ nn'havi cchiù assai.

Cui s'affrunta, mancia affruntu.

Chi a tavola si vergogna resterà a dente asciutto.

Chi s' impetta e s'inscorrussa,

No se mette ninte in bocca. Gen.

Cui si mancia la purpa, agganga puru all' ossu.

Cui si mancia la sarda^ nn' ha aviri siti.

Perchè:

Li cosi salati mettimi siti.

Cui si mancia li nuciddi,

Si gratta li masciddi — e

Cui mancia nuciddi,

Si pila li capiddi.

Cui'speddi {o — finisci) primu, ajuta a lu cumpagnu.
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Qui mandigat innantis, adjiiat su cumpagnu. Sarà,

Cui va a la marina e pisci min trova,

A 111 puddàru s'attacca culFova.

Cui vivi 'ntra la cannata vivi quantu voli.

Cui voli manciari pisci di por tu,

Nun voli aviri lu vurzuni strittu — o

—^Si vói pisci friscu di hi portu,

Bisogna aviri largii lu burzuni (Salaparuta) —- o

— Si vuliti sàrachi di portu,

Nun vuliti aviri lu vurzuni strittu.

I pesci di porto in Sicilia vanno a prezzo più caro di quelli di fuori per-

chè più squisiti.

Dicia lu lavuraturi :

« Nun ce' è megliu di lu cardimi. »

Rispusi lu zingareddu :

(( Tutti cosi su' munnizza :

Nun ce' è pam di la sosizza. » (Frizzi).

Buona e vera isca di mviri, secondo i bevitori di vino, è il cardone. 1-

sca di vìvivi, esca da bere, è qualunque cosa da mangiare , sulla quale si

beva sempre del vino, come nocciuole avellane, mandorle abbrustolite, car-

doni, e per tacere d'altro, certi manicaretti detti stigghioU, budella dì ca-

pretto o di agnello attorcigliate a un gambo li prezzemolo e arrostiti; ì car~

Gagnoli., estremità biforcate de' piedi degli animali bovini, già bollite ecc.

Il tanto popolare Cunsigghiu di li zingari del eatanese Antonio Zacco è

tutto fondato sopra P argomento dell' ìsca di viviri.

Di la sarda e lu sturneddu

Si nni gusta lu vudeddu.

Di lu rutti! nun pigghiati,

Di lu sanii nun lassati.

Di lu voscu 'na bella faciana
;

Di lu mari 'na bella murina;
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Di lu dumi -n'ancidda di tana,

Di la gaggia 'na bella gaddina.

Son gustosissime a mangiare.

Diu iiiL guardi di cui nun havi denti.

Dio mi guardi di chi non ha denti. Tose.

Duci, lu fruttu si gusta e si tasta :

Quaiìiiu è maturu all' arvulu nun resta.

Dui cosi coi voli pri amari li santi :

Panza china e lu cori cuntenti (o— vacanti).

E mancia e vivi ch'è latti di crapa — e

— E vivi, e vivi cli'è latti di crapa.

Fa Lonu |)ranzu, no borni vuccuni,

Ma bonu cori di bonu patruni — e

Fa cu bon cori di bon patruni bonu pranzu.

Animo e cera vivanda vera. Tose,

Melius est vocari ad olerà cum charitate-, quam ad vitulum

sagiriaéum Gum odio. Prov. XF, 17.

Festa 'n chiesa e lesta (o — javiu) 'n cucina.

Ficatu di troja e sanceli di majali.

Sanceli, per sangunazzu sanguinaccio, mallegato.

Funei e milinciani

Gomu r hai apparicchiatu beni, jèttali a li cani {Sec.

XVII),

Ver vedere gli effetti che essi producono , cioè se sieno o no buoni, e,

parlando dei funghi, se abbiano del velenoso.

Funci e nidi, pigghiali comu li vidi.

Isci isci

Tuttu r annu crisci crisci.

Lo dicpno le donnicciuole che ritengono essere i pesci, nelle nuove case»
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oggetto di bene e prosperità. Isci isci è il nome imitativo del friggio. Vedi

Castelli, Credenze popolari, pag. 12.

JincMasi la ventri e jìncliiasi di sarmenti — o

•— Jìnchi la panza, e jinchiia di spini— e

Basta chi la ventri sia china

di pagghia o di jina — e

A jìnchiri In voi s' havi la panza,

E si di fenu 'un pò cerca la pagghia.

Perchè La panza 'un havi specchiu.

Siat su corpus, siafc de paza o de fenu. Sard.

di paglia, o di fieno,

Purché il corpo sia pieno. Tose.

de paja o de fen

Ei corp V à de vès pien. Mil.

Natura ventrem non delecèari mdt^ sed impleri. Sen.

Jorna longhi e pisci curtu — o

— iornii curfcu
,
pisci longu

;
jornu iongu

,
pisci ciirtu

—
— JurnaLi carti^ pisci longhi; jurnati longhi, pisci curti.

1 pesci di buona qualità sono i lunghi in inverno e i corti in estate.

La caccia viva feti.

Lo dice il ghiottone, che ogni cacciagione vorrebbe veder morta per

mangiarla.

La carni cchiù sapurita è chidda cchiù vicina alFossu

—
— La megghiu carni è vicino l'ossu.

La meglio carne è quella d'intorno all'osso. Toso,

La carne dró a 1' os 1' è la piò buna. Berg,

La megio carne xe quela arente F osso. Ven.

La carni è a la vucciria e la sarsa si fazza.
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La carni è carni, hi vrodu è vrodu.

La carni si mancia supra la chianca.

Cioè freschissima. Così anche i pesci. Vedi La testa a la padedda..

V acqua chi si vivi nuii s' allorda.

La crapa di (o — in) Jinnàru

Fa addiccari a hi craparu.

Perchè, dicesi, è piiì dolce mangiata in Gennaio,

La cucuzza vinili càuda di Spagna.

Per significare che la zucca cotta non raffredda mai.

4/à fami è hi megghiu cocu (o — cocineri) — e

Cn^ havi pitittu, 'un voh sarsa — e

Nun ce' è megghiu sarsa di la fami— e

La fami nun cerca pititti.

Cioè cose appetittose.

S' appititu est su mezus condìmentu de su cibu. Sard.

A megli pitanza dì a tavula e 1' appitittu. Cors,

L' appetito non vuol salsa — e

La salsa di San Bernardo {ì.afamé) fa parere i cibi buoni»

Tose.

L' Mppetit V è la salsa mej che sia — e

La sghejosa I' è el pu brav coeugh. Mil.

L' a petét l'è ona gran pitaosa. Berg,

La fame xe '1 megio cogo che glie sia — e

Co se g' ha fame, tuto sa da bon. Ven.

Optimum Gondimentum fames. Lat.

Amhitiosa non est fames. Sen.

Socratem audio dicentemy cibi condimentum esse famem, jpo-^

tionis sitim. Cic.

Vedi Socrate presso Diogene, lib. II.

Lo stesso Cicerone racconta che fuggendo Dario e bevendo dell' acqua
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torbida , afTermò di non aver bevuto mai con maggior piacere; cioè non

avea bevuto giammai con sete.

La fica 'ncurunata, si la mancia la malata;

La fìcu burgisotta^ si la mancia la picciotta — e

Di li 'ncurunati, nni mancianu li malati.

'Ncurtmata, specie di fico, che si ritiene non dannosa e tale, perciò, d*

poterne mangiare anche gli ammalati.

La fràgula, quaunu pigghia la zuccaru, è bona.

La navi camina e la fava si coci.

La panza è biddicchia,

Zoccu si cci duna, si cci ficca — e

La panza nun bavi specchii!.

Il corpo piglia quel che gli dai,

sia poco o sia assai. Tose,

Sa famine non giiighet ojos. Sard.

Non vede, cioè, quel che le dai ; e, secondo il seguente proverbio, nes-

suno vede quel che essa ha dentro:

La panza nun la vidi nuddu.

Sa bentre (o —- Sa matta) non ia bidet niunu. Sai'd.

La panza portanu li pedi.

Nello stesso senso di Saccu vacanti.

Lardu e prisuttu

A picca a picca, squaggbià tuttu.

La saimi fa bedda la gatta.

Da non confondersi con l'altro : La carni fa bedda la gatta del cap.

Bellezza, voi. I, p. Ì68.

La sarda di Jinnàru e la vopa di Marzu.

Son da Kiiangiare.

La simenza 'un jincbi panza.
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La tavula (o— La mensa) è 'ria brutta corda — e

La tavula è turtura.

Perchè fa confessare.

La mensa e una mezza colia ^ e

La taYoia è mezza confessione. Toso.

La testa a la i3adedda e la cuda a mari.

S'intende del pesce, cbe vuol mangiarsi freschissimo; però il consìglio:

Accatta lu pisci a mari.

Il pesce va mangiato quando è fresco. Tose.

Vedi Lu pisci.

La trigghia fatta 'ri gradigghia,

Cui ti mancia nun ti pigghia.

A trigghia nun è (idi cui a pigghia. CaL-Beg.

Come la triglia, non la mangia chi la piglia. Ven,

Latti di crap^, ricotta di pecura e tumazzu di vacca.

Burro di vacca, cacio di pecora, ricotta di capra. Tose.

Latti e meli, siicalu chi veni.

Latti e vinu, vilenu fìnu.

Latte sopra vino è veleno. Tose.

Laete e vin fan sunna u campanin. G-en,

Late e vin, tossego fin. Yen.

Lait e vin, tosi fin
;

Vin e lait, tosi fait. Piem,

La vucca è un aneddu;

Ma capi quantu 'na navi e un vasceddu—

o

—
- La vucca è quantu 'n aneddu;

E s'aggMutti casi e casteddu — e

— La vuccuzza è comu 'n aneddu

Si mancia turri, palazzu e casteddu —• e
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— La vucca è quanta un jiditali;

E s'aggliiutti Palermi! e Menzumurriali (Palermo).

La vucca pari nica e capi assai.

Sleszomorreale, contrada a occidente da Palermo, a metà della strada cbe

conduce a Monreale.

Sa bacca est anu pertuseddu,

Et b'intrat unii casteddu— e

Su paladu est minoreddu

Et que falat palatu et casteddu. Sard.

La gola ha il buco stretto

Mangia la casa e il tetto. Tose.

Il buco della gola è stretto stretto

E s'inghiotte la casa e il tetto. March.

La vucca quannu è granni

Si mancia casi e vigni.

Li conzi fannu li minestri sapurifci.

Li cosi duci fannu spissu la vucca amara.

Li cosi duci piacinu a tutti.

Li cosi fora tempu piacinu.

Li cutugna pri Ferrami ziti

E Fazzalori pri Fomini boni •— o

— Li cutugna pri li ziti,

L'azzalori pri li cugnati.

La cotogna è segno dì dispetto o di cordoglio per le spose. V,edi i miei

Canti pop. sic. voi. I, p. 59, e il Saggio di Feste pop. pag. 29.

Li spèzzii tràsinu a tutti banni—

e

Spizziedda 'n tutta trasi — e

Spizziedda, mi cci 'mmiscu.

Il pepe serve, di fatti, a molti condimenti. Di persona impacciosa e che

si vuol mettere e ficcare per tutto si dice che è spizzieddu ^ntra la ^nza-

lata {spizzieddu-; dira, di spèzziu).
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L'omu Bun campa di lu sulu pani,

Ancora ogn'àutru cibbu lu susteni.

Non in solo pane vivit homo, S. Matt., Euang. ÌY, 4.

L'ovu cchiù si coci, e cchiìi duru si fa,

Ln cafè santiannu e lu cicculatti ripusannu (o — pastig-

giannu).

Cioè il caffè si vuol prendere caldo di molto (quasi bestemmiando dal

dolore scottandosi), il cioccolatte freddo. Nel Veneto:

El cafè ì'è bon con tre S: sedendo, scotando e scrocaado.

Ven.

Ln citrolu

Principia duci e poi finisci amaru.

Un Gore popolare della Raccolta SALOMONE-MARINO:

Vamuri l'assimigghiu a lu citrolu

Cumenza duci e va finisci amaru.

Lu cocu si teni uni lu dissapitu (Chiaramonte).

A metter del sale nelle vivande sì è sempre a tempo. Un significato si-

' raiie ha questo:

Un naette mai troppi! sale in le pitanze. Cors.

Lu cunzatu quantu basta;

Gchiù si conza, cchiù si guasta.

Le vivande vanno acconciate quanto basta , altrimenti si guastano.

Lu gaiigun'iari fa passari lu sonnu.

Gangun^ari, mangiare alcun poco, dentecchiare.

L'ultimi su' comu li primi.

K i venditori gridano proverbialmente:

Li primi e l'urtimi s'agùstanu.

Intendi delle prime e ultime frutta d'una stagione, delle prima ed ultima

verdure, spinaci ecc.
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Lu manciari a l'addìiUà va sina alFagna di lu pedi.

Chi mangia in pie, mangia per tre. Tose.

Ciìi magna a sedè, magna per tre,

Ciii magna in pia, magna per sia,

Chi magna in ginocchio, magna per otto. Marcii.

Chi magna in pé, magna per sé. Mirand.

Chi magna in pie, magna per siò — e

Chi magna senta, magna da disperà. Ven*

Lu manciari di la sira è di li purci.

Cioè è perduto. Una variante Io dice chiaro:

—
- Lu manciari di la sira è persu.

Lii manciari senza piti ttu è 'nlimpiranza.

Su mandigare ad contra anima est peccadu. Sard.

Lu manciari senza vivili

E coma lu truniari senza chiòviri -— o

— Manciari senza viviri

E celu annuvalatu ca 'un pò chiòviri.

Si dice scherzevolmente a chi mangia senza bere.

Chi manghia e nun beie, u buccone li resta a mezza

gola» Cors.

Mangiare senza bere, murare a secco. Toso,

Chi magna senza bere mura a secco. March,

Mulin eh' masna sutt, al brusa. Berg.

11 desinare senza bere vino gii antichi Romani chiamavano Prandium ca"

ninum.

Lu meggliiu manciari è quannu ce' è pitittu -^ o

— Tanni! è lu bonu manciari quannu ce' è pifciUu — e

Lu meggliiu dormiri è quannu ce' è sonnu.

Lu megghiu vuccuni è di lu cocu.

G. PrniÈ. — Proverhi siciliani, voi. IV. 7
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Il meglio boccone è quello del coco. Toso.

El megio bocon xe quelo del cogo. Ven.

Lu megghiu vucciini è rovu.

Si attribuisce a Pietro Fullone questo motto clie nella tradizione lettera-

ria viene attribuito a Dante. Vedi le mie Fiabe, n. CC, e 1' opera del Pa-

PANTi: Dante secondo la tradizione e i novellatori (Livorno, Vigo, 1873).

Lu 'nzalataru veni all'urtimu.

Lu ^nzalataru qui preso per le verdure crude che egli vende, come fi-

nocchi, raraolacce, torsi ecc.. e die si mangiano da ultimo.

Lu pani duru ò megghiu di cìiiddu friscu.

Lu ijani mura 'nfcra li costi, ma quannu min è picca.

u il pane è un buon nutrimento, e ingrassa le membra, quando se n'ha

(tBvizia. » Così spiega il Castagnola di Catania,

Lu piattu e la cannata,

Fannu la facci 'ncarnata — o

— Lu piattu chinu e la china cannata,*

Fa pariri la facci 'ncarnata — o

— Pani e cannata,

Fannu la faceti, 'ncarnata.

Vedi Panza china fa cantari ecc.

AI contrario:

Lu fridda e lu pitittu

Fannu lu mussu alili ttu.

Lu piccatu è chiddu chi nesci e no chiddu chi trasi.

Lo si dice a chi ricusa di gustar qualche cosa adducendone la ragione

del digiuno e non volendo offendere Dio. Vale: Peccato è la maldicenza,

non quello che si mangia.

Non quod intrai in os, coinquinat hominem^ sed quod procedit

ex ore^ hoc coinquinat hominem. S. Matt. JSvang, XV, IL

Lu pisci pri gus tarisi havi aviri cine u F: francu, friscu,

frittu, fora frat tarla —- o
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— Cu' voli manciari Jaonu pisci, havi a circari friscUj

fritti!, franca e fnnnu.

11 (Catania ha questo:

— Gincu F voli aviri lii pisci pr'essiri gustusu»

Curiosa so non strana è quest'antica variante:

—
- Lu pisci pri gu starisi setti F voli aviri: friscu, frit«

tu, funnu, fattu, franca, fora, frattera?

Quattro cose vuole il pesce: fresco, fritto, freddo e fer-

mo. Tose.

Per el pesse glie voi tre F: fresco, frito e fredo. Ven.

L'urtimu piattu muletti arrustuti.

Lu sangu s' 'un s'arrusti nun si mancia.

Cioè i cibi animali che ìian sangue, non si mangiano se non cotti.

Lu tumazzu fa vermi.

Ai ragazzi toscani quando mangiano troppo cacio si dice:

Il formaggio fa ingrossar la lingua. Toso.

Mancia càudu e vivi friddu.

Mancia di sanu e vivi di malatu.

Mangia da sano e bevi da malato. Tose.

la da san e hèv da mala. Boi.

Mancia e 'ngrassa

Sina ca la morti ti lassa.

(o — E prega la morti chi ti lassa).

Manciannu, manciarinu, passa lu pitittu.

Manci fìcu ?

Quannu cachi ti lu dicu.

Megghiu acitu feli,

Chi acqua meli.
^
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Megghiu dui fìcateddi ca un tìcatali.

Ficateddu dira, di ficatu, fe'gatino; ficatali. interiora specialmente del por'

co, frattaglie.

Megghio nenti chi cuccia a li nozzi (Sec. XVil).

Megghiu panza a scattar], ca pilanza a lassari — e

Gchiutlostu ventri scattari, ciii lasagni lassari.

Ciuttòsto che ròba avanze, creppa panza. Gen.

Crepa panza, pufctost che roba vanza. Mil.

Piotost crepa, che ròba ansa. Berg,

Crepa panza, più tosto che roba avanza. Ven.'

Proverbio dei ghiottoni.

Minestra riquariata (o —- riscarfata) mai fu grata.

Menesfca scarfata non fu maie bona. iVajp.

Minestra iscaldìda (o^—• ì'Svalorida) non edt mai bona.

Sarà,

Non son beoni minestra riscaldata e serva ritornata.

Oors.

Ne amico riconciliato , né pietanza due volte cucinata.

Tose.

La mnestra arscaldèda la sa d fom. Mom.

La mnestra riscaldada la sa semper d' fum. Parm,

La mnestra arscaldèda la sa ed fumm, Eeg,

Menestra rescoldada sa de fumm,

E nò la vàr propri ona sbolgirada. Mil,

Manestra rescaldà, gnanca bona per l'amala — e

Minestra riscalda poco dura e poco fa — e

Ne minestra rescaldada, ne serva retornada. Ven.

Serva tornada e minestra riscaldada no vai gnlnte. TriesU

La mnestra arscaodà a vai mai nen. Piem»

Mittennu lu pani a li denti,

La fami si risenti — o
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— Metti lu pani 'ntra li denti,

Ga lu pitittu s'arriseiiLi -— o

— Metti a denti, ca accunsenti.

'Na bona carricatura, tri jorna dura— e

'Na bona china, tri jorna mina.

Significa che una mangiata a crepapelle, una sbornia lascia la sazietà e

gli effetti dell'abuso per tre giorui.

Una ìixibriacatura, nove giorni dura. Jose.

Ni la testa d\m rnajaii,

Ce' è chi pigghiari e chi lassari;

Ni la testa d'un cunigghiu,

Nenti lassù e nenti pigghiu (Modica),

Nna la tavula si cci metti pani e cuteddu.

'Nzalata ben cunzata:

Pocu acitu e bona ogghiata,

E d'un porca arriminata — o

— 'Nzalata ben salata.

Picca acitu e magnu acgghiata {Chiaramonte).

Magnur molto.

Il Villabianca reca questa variante, che pei suoi tempi (sec. XVni) era:

« Invocazione solita farsi dai rustici nell'atto di pestare il grano all'aia. ìf

Nunziata, conza la 'nzalata,

Picca acitu, e bon'ogghiata,

Quattru vuccuna a la dispirata,

E poi cci ja,mu a la cannata.

Insalata ben salata, ben lavata, poco aceto, ben oliata^

quattro bocconi alla disperata. Toso.

L'insalata, poco aceto e bene oliata. March.

Asce pocchett, tant oeiili e ben salada.

Allora l'insalata l'è ben fada. MiL
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Salata, ben salata, poco aceto e bene ogliata
,
quattro

bocconi a la disperata. Yen.

Vedi Quattr'omini cci vonnu.

Nuci noci.

È anche in A. VENEZIA^"0, Significato delle erbi e culuri (ras. 'i Qq IK

68 della Comunale) pag. 537,

Nini fari né di pani varca , nò di caciu San Bartulu-

men.

È nella Raccolta nas. del Pomar; il Risico ha questa variante:

— Né di casu varca, ne di pani Bartalumeu.

Cacio barca, e pan Bartolomeo. Toso.

« Del cacio si dee mangiar tutto il men duro dentro , lasciando intatta

la corteccia: così scavando scavando col coltello , la mezza forma diventa

davvero una barchetta. Del [)ane poi va mangiata la crosta , lasciatane la

midolla o mollica. Così dicesi scorticato un pane, cioè fatto un Bartolomeo

con assai sgarbata allusione al santo martire, cui fa tratta la pelle.» Pico

LUR! DI VaSSAISO, (Ludovico Passarini) Modi di dire prov. n. 515. Ro-

ma 1875.

Nun servi la carni tutta grassa,

E mancu tanta màghira cu Tossa.

Nun si campa d'aria.

Non sì campa d'aria. Tose,

De aria no se vive. Veti,

(Jgghiu di ^n summa, vinu di 'mmenzu e meli di 'n f iin-

nu —
— Ogghiu 'n cima e vinu 'mmenzu —- o

— Ogghiu 'n snmma e meli 'n funnu — o

— Vinu di 'mmenzu, ogghiu di supra e meli di su Ita.

Olio dapprima, vino del mezzo e miele di fondo. Tose.

« S'intende della parte più perfetta di tali generi quando si traggono dai

vasi. » Capponi.
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Ogni duiuri è duluri,

Ma chiddu di la tavula è maggiuri.

Ogni dolore e dolore,

Ma quel della tavola è maggiore. Tose.

Ova arrustuti, menzi pirduti — o

— Ovu arrustutu, menzu pirdutu.

Percbè, o si brucia o scoppia.

Ovu d' un' ura, pani d'un jornu, vinu d'un annu, nmi
fìciru mai dannu — e

Pani d'un jornu e vinu d'un annn.

Ovo d'un' ora, pane d'un juorno, vino de n'anno e amico

de trenta. ISfap,

Pane d'un giorno e vino d'un anno. Tose.

Pan d' un giorno , vino d' un anno e una giovinetta de

quindici anni. March.

Pan d'un de, muìer d'un mèis e vein d'un ann — e

Pan d'un de, vein d.'un ann, e muìer d' quends ann. Boi.

Vin d'on ann e pan d'on dì — o

Pan d'un dì e vin d'un ann. Mirand.

El vin ch'el sia d'on ann, el pan d'on dì. Mil.

Ovo d'un'ora, pan d'un dì, vin de un ano, dona de quin-

dese e amìgo de trenta — e

Pan d'un giorno, vin d'un ano e giudizio d'un secolo

— e

Ovo d' un'ora, pan d' un dì, carne d' un ano e pesse de

diese. Ven.

È nelle X Tavole.

Pan d'un dì e vin d'un an. Pieni.

Pani asciuttu fa bon fruttu.

Pani càudu e pisci frittu.
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Pani càiida e tumazzn mùsciu,

Gala a bassa senza fari scrùsciu.

Pani càudu, Ugna virdi e miigghieri picciotta.

Panicottn, qoannu vugglii è cottu.

Pan bollito, in un salto è già smaltito. Tose.

Il proverbio toscano riguarda la digestione, il siciliano la cottura.

Pani cu r occhi , furmaggiu senz' occhi e vinu chi ti

cava Tocchi — e

Pani pirciatu e caciu sirratu, carni chi 'mmisca e vinu

chi trisca.

Pane co 1' nocchie e casa senz' uoccbie. Nap,

. Su casu fìttu, su pane ispugnatu. Sard.

Pane aUuminato, cacio cieco e vino che cavi gli occhi— e

Cacio serrato e pan bucherellato — e

Pane cogli occhi e cacio senz' occhi e vin che cavi gli

occhi. Tose.

Formaggio senz'occhi, pane cogli occhi, vino che salta

SII gli occhi. March.

Pan co-i oeuggi, formaggio senza oeuggi. Gen.

Pan cun j' ócc e furniai scnz ócc. Eoui.

Pan bus e formai cias. BoL

Formagg senza boeacc e pan coi boeucc — e

Vin che solta ai oeuce — e

El Ibrmagg senza boeucc, el pan coi boeucc, el vin che solta

ai oeucc. Mil.

Pan eòi bòcc , formai senz' occ , e vin che salta ai occ.

Cam,

Pa coi oc, formai sensa oc, e vi che salte 'n di oc. Berg.

Pan coi occi, formagio senza occi , vin che salta ai ócci

e servi che sa sarar a tempo i occi fa andar ben i a-

fari de le locande — e
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Pan che canta, vìn che salta e formagio che pianza, Ven.

Pan con j' èui, formagg senss' eììi e vin eh' a saota a j''

eui — e

Formag senssa beììcc, pan con ii bèucc e vin eh' a saota

a j' enee. Piem.

Pani di casa, mìizzica e vasa.

Pani e cipudda dinchi la pidiidda — e

Pani e cuteddii jinclii In vudeddu (Erice).

Pani e cuteddn, nun jinchi vudeddu.

Pane e coltello, non empie mai il budello. Tose.

Pani e cutedda si nni mangia un mnnneddu {Menf).

Pani ed olivi,, mai sàtnru ti vidi.

Pani e furmaggin, nò prudu (o •— utili) nò dammaggiu.

Cioè non ti fan prò [prudu), ne danno.

Pani fa spiranza, e vinu fa danza.

È nella Raccolta del Risico,

Pani iìddatu (o — munnatu) e risu ministratu.

Pani iilusu e vinu acitusu rinforzanu lu stomacu.

In senso ironico ; i Toscani hanno :

Pane alpestro, e viu sorbitico cibo di banditi. Tose.

Filusu, inufFito; sorbitico, di sorbe o aspro come di sorbe. Vedi al C9p„

Mestieri (voi. li, pag. 442): Quattru su' lì nnimici.

Pani 'mpristatu e vinu usatu.

11 vino da bere in famiglia dev' esser quello che si suole bere sempre,

che il Cangiarlo fa male allo stomaco e alla testa; il pane invece, siccome

ne' paesi dalle persone civili si suol fare in famiglia ed è perciò detto di

casa , quando non se ne ha, è bene torlo ad imprestito, perchè si sa che

debb'esser buono a mangiare. Insomma come dico altro proverbio:

Pani mutata e vinu usatu.

Poi per una certa convenienza il Criscenti ^mpristatu si venni armnig-

ghiuratu, come dice altro proverbio riferito al cap.DEBiTO (voi II, p. 4f3).
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Vin usa' e pan cambia'. Ven.

Pani schifctLi, cala dritta
;

Pani accumpagnatii, cala affucatu.

Pani tìchittu, vita d' afflitti!
;

Pani e famiaggio, vita di paggio.

Panza china cerca riposa — e

— Santa Nasa,

La panza china voli riposa.

Paiiza pinn-a a voeu riposo. Gen.

Panza china fa cantari e no cammisa nova—

o

Panza china canta^ (o —~ Ventri sàtra cauta)

E no cammisa bianca — o

Panza china verna e sciala, e vistita no (Salapamta)—o

Panza china godi e no gannedda nova— e

Megghin ventri china ca gunnedda nova — e

Panza ciiina voli cantari,

Panza vacanti voli snnari.

Trippa abbatta canta e no ccanimisa janca. Cai.

Bentre piena cantat et non camija bianca. Sard.

Corpo nnto e panni strappati — e

Corpo pieno, anima consolata. Tose.

Corpo pien, anema consola. Ven.

È nelle X Tavole.

Pelle salii piena piier et non veste serena. Prov. med.

Veater faroitus luclit non veste politus. Prov. med.

Pasta e stufata,

La sdirrisira, o quannu ti fa' zita (Chiaramonte).

Di quel di Modica in cui per .-intico uso si mangia pasta a ragù la sera

ultima di Carnevale, o per la celebrazione delle nozze.
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Pigghia Ili pani e manci

Quannii ìu babbàluciu chianci.

Pigghia Ila petra e salla còciri — o

— Pigghia 'na potrà e cònzala.

Dicesi dell' arte del condire certe sostanze obe pur non valgono , e sa-

pute condire diventano ghiotte e saporite. In altro senso pel vestire si ha

il proverbio altrove riferito : Vesti zuccuni ca pari baruni.

Pigghia prima e pigghia ossu.

Pigliata ialiata 'un viigghi mai.

A pignata guardata non buggbi mai. Cal-Beg.

Tignata desiderata un bulla mai. Cai,

Pignatedda picco la sìibbitu vugghi.

È in Risico.

Pisci cottu e carni cruda.

Carni cruda e pesce cuotto. Nap.

Carne cruda e pesce cotto. Tose.

Pesce cotto e carne cruda. March,

Pès eoe e carne crilda. Berg.

Pesse coto e carne crua. Yen.

Pisci e gaddina

Si mancia cu la manina — o

-^ Pisci e gaddina

Nun si miancia cu furcina.

Furcina invece di forchetta. È comune tra noi l'idea che ogni specie di

carne di animali piccoli non si possa mangiare in forchetta, e di fatti quan-

do a tavola qualche schifiltoso voglia a dispetto delia natura imbrandire quel-

l'arnese, come per incoraggiarlo a lasciar la forchetta gli si suol dire : E
va! ca sti cosi si mancianu cu la furcheUa ci'Adamu {odi nascita), cioè

colle mani.

In Toscana si ha questo:

'Eh al capretto né all'agnello, non sì adopera coltello, l^osc.



108 PROVERBI SICILIANI

Pisci grosso, pìgghiati la testa.

Pitittu friscu e pani cluru,

Fisti i'acgua 'ntra un murtaru.

Questo secondo verso, che pur si trova nella Raccolta ras. de! Villabianca,

non sempre si dice; di fatti il Catania (sec, XVII) non ha che !a prima

parte.

Post pastii, fìnucchiddi.

È in Risico.

Pri tri dinari di spèzii si perdi la gaddina.

Cioè per la incalcolabile spesa dì certi condimenti,

Prunu, màncianni iinu;

Pira, màncianni matina e sira.

Le susine {li pruno] sciolgono facilmente il ventre.

Quannu cc'ò tavula Ganzata è trazzèra.

Qnannu 'na cosa piaci min fa danmi.

Non fa mai male quel che piace — o

Non fa mai male quel che piace. Tose.

Quel che piase a la boca, fa bel o stòmego — e

No fa mal quel che piase. Ven.

Vedi Zoccu 'un affuca.

Quattr'oraini cci vonnu pri fari 'na bona 'nzalata: un

pazzu, un saviu, un avara e un sfragaru.

L'insalata vuole il sale da un sapiente, l'aceto da un a-

^ varo, l'olio da un prodigo, rivoltata da un pazzo e

mangiata da un affamato —• o

Per condir l'insalata ri vuole un pazzo e un savio. Tose.

Per cunsà l'insalata al ga ol ti sapient, iin avaro, ii pro-

digo e li mat. Berg.

La salata voi el sai da un sapiente, l'aseo da un avaro,
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l'ogio eia un i3rodigo, niissiada da un mato e magnada

da un afamà — o

Per conzar la salata glie voi un mato e un savio. Yen.

Kicotta e meli, màncianni vulinteri.

Del miele maogiane volentieri. To^c.

Piicotta e meli, vivicci beni.

Risu, mi calo e mi jisu.

E l'avrò digerito. Per !a polenta si ha questo;

Chi dopo la polenda beve l'acqua,

Alza la gamba e la polenda scappa. "Tose.

Chi magna la pulonta e beve l'acqua,

Alza la gamba e la polenta scappa. Marcii.

Rizzi, pateddi e granci.

Spenni assai e nenti manci.

E nelle montagne lontane dal nniare:

— Funci, sparaci e granci (o — Babbaluci, funci e granci)

Spenni dinari assai e pocu manci.

SacGu china nun si pò 'ncimiddari (Erice) — e

Saccu vacanti 'un pò stari a V addrirta — e

Saccu vacanti 'un pò stari 'n pedi,

Gom'iddu è cbinu nun si pò curcari— e

Corpu a dijunu nun pò jiri a Taddritta.

Saccu vacanti nun si reje all'irta. Cai.

Panza vacante nun pò sta a dirittu. Nap,

Saccu boidu non reet istentarzu. Savd.

Saccu biotu un pò sta ritta (o —- in pedi). Cors.

Sacco vuoto non istà diritto. Tose.

Sacco voeuo no poeu sta in pè — o

1 sacelli voBui no poeuan sta driti. Gen.

Un saeh vòt un sta drétt. Bom.
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Sac vLid ea pò star in pi. BoL

Sacch YÓd ari sta in pé. Mlrand.

Sacch voèud an sta in pc. Fai'm.

Sacch vód èn sta in péé. Eeg.

Al saceli veud ari peii sta in pè. Piac.

Sacch vaMij sta minga in pee — e

El sacch voeuj se pò minga fall sta in pee. MìL

U sac vod al poi raiga sta 'n pè. Berg.

Sacchi Yodi in pie no ghe sta —• e

Saco vodo no sta in pie. Ven.

Un sach veuid a perii nen stè drit. Plem.

San Polinii abbunua la fcavula.

San Paolino è il protettore dei giardinieri e degli ortolani; quando cc^ è

delle verdure in tavola, si dice questo proverbio.

Senza ògghiu s'arrustinu li sardi.

Si li ciciri un fussiru dura,

'N^avirrianu bisogna di tanta cattura.

Si mancia xDri canlpari, nun si campa pri manciari.

Si manghia per bive, un si bive per manghià. Oors,

Si deve mangiar per vivere, non vivere per mangiare^

Tose,

Bezeugna mangia pe vive, no vive pe mangia. Gen,

S'ha minga de viv per mangia, ma de mangia per viv»

Simulata, pigna ta pignata.

Simulata, la semola cotta.

Si vói beni a la 'nnamurata,

Vivicci forti sux3ra la 'nzalata.

Si vuliti viviri gastusu,

Ovu di tunnu, e carduni spinusu.
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Sosizza, mali ti 'mmizza.

Sparaci e fuiici, sbrigogiiauu cocii.

Perchè cotti o fritti si riducono a pochissima quantità.

Tannu si tratta di becldu maiiciari,

Quaniiu lu beni imi resta davanti.

Tempii di fratti, malati tutti.

Tri sunnu li boni vuccuna:

Ficu, persica e mnluna.

Tri sunnu li nnimici di l'omu: jjani mucatu, vinu aci-

tusu, tirrinu ammunziddatu (Modica)— o

-—Tri sunnu li nnimici di l'omu: pani muffutu, vimi

acitusu e scarpi stritti.

Tutti cosi vennu a sdegnanu, lu pani 'un sdegna mai

—
Lu pani 'un stufìa mai.

Il pane non vien mai a noia. Tose,

Dal pa DÓ s' se stofa mai. Berg.

Dei pan no se se stufa mai. Ven,

Un borni vuccuni e centu guai.

Via chiana e j)ani moddu.

Vói campari anni e annuni ?

Vivi vinu supra li maccarruni

(o — Vivicci forti supra li maccarruni) — e

Vói campari annu ed annata ?

Vivicci forti supra la 'nzalata -— e

Vói campari quant'un voi?

Mancia suppa avanti e poi.

Vo' campa quanti! vuoi?

Fatti la zuppa primma e poi. JSfap.
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Vói sacràri lii dijunu,

Prima lu moddu e poi ]u duru {Alimena),

Vói sdivacari tutta la canna- ta ?

Garduni amaru, e favuzza Gallata.

Vedi l'otìservaziorie di png. 89 sotfcu il proverbio Dicìa lu lavuraturì.

Vrodu di gaddina e carni di puddastra.

Zoccu 'un affaca (o — 'un oocidi) 'ngrassa.

Quel che non uccide ingrassa. Tose.

La ròba che nò massa, l'è tota ròba che 'ngrassa. jBar^.

Quel che no ingessa [o — no strangola) ingrassa. Ven.

Zoccu. (o — Quantu) si dici 'n tavula, divi arristari 'ntra

la tuvagghia.

Potrebbe anche entrare nel cap. PARLARE.
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Temperanxia, Moderazione.

Acqua, e no timpesta — e

Vògghiii chi chiuvissi, ma no chi dilluviassi—-^

Si tratt^ chiòviri, ma no din aviari.

S'nteo ie acqua, non tempesta — e

S'intende picchiare, no rovinare. Tose.

Vedi Cc> voli lu ventu.

Afferra qiiaiifcu pòi, ma no quantu vói.

A furnu pic^culu, pocu ligna bastanu.

Ha quasi seinpre uso e senso metaforico.

A Faffrittu nun junciti affrizioni — e

Nun affri^igiri a i'affritti.

DemosfcBìie-diQeya: È fìusto che si abbip pietà;; noia dei .cattivi ma di

coloro che rameritameate caddero in sventura^'

A la panza, mèfcticci la cinga.

G. PiTRÈ. ~ Proverbi siciliani, voi. IT. 8
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A ìli parrari la lingua raffrena.

A pocii pani lu corpu ti 'nsigna;

Cui fa accussì la 3pisa si sparagna.

Arvula forti prestu cadi.

Trova spiegazione nell' altro : Nun ti fèdari, che è sutto Cui troppu lai

tira.

Assai dijnna cui mali mancia — e

Un JDon manciari apporta maki manciari.

Assai digiuna chi mal mangia. Tose.

A tutti cosi cci voli lu modu,

Ind'ogni cosa bi queret. mànera. Sard,

A Pitagora fu attribuita questa sentenza:

Optima in rebus omnibus mediocritas.

Bisogna mùnciri la pecura senza falla gridari — e

Tusa la pecura, ma nun la scurciari.

Bisogna pelar la quaglia [o — la gazza) senza farla stri-

dere •— e

Non pelar tanto la gallina che strilli. Toso.

Bezeugna peà a quagia senza fàla cria. Gen.

Pie l'argaza senza fèla stridar. Móm,

Pela la gaza in mod eh' la n' crida. Boi,

Piar là gaza senza farla cridàr. Parm,

Pier la gaza a pòdi a pòch. Megg.

S' à de pela la gata, senza fa vosà — e

Bisogna sai fa a pela la quaja senza. fala cridà. Berg.

Bognà pelar la quagia senza farla cigar. Vie.

Bisogna pelar la gaza faenza che la cria — e

Chi tropo pela fa gaza la fa cigar. Ven.

Piume la galina (o — p.ola) senssa. fela criè -- e

Pie la quaja senssa fela criè — e
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Gavè l'osel dant el ni scassa feÌo criè. Piera,

Vedi Cui troppa spremi, al cap. Governo (voi. IT, p.3H7].

Gei voli lu ventu 'n chiesa, ma no pr' astutari li can-

nili —
— E bonu lu ventu 'n terra, ma no a signu d'astutari

, li lampi.

China snverchiu la varca s'affunna.

Ciumi chi duna acqua a dui vadduna,

L'unu l'àutru havi a vèniri menu -™ e

Funtana chi dà acqua a dui vaddtini,

A tutti dui nun pò euntintari.

Qui teiiet duas dornos, una nde laxat ruer. Sarà,

Chi duie case tene, inn'Qiia piove. Oors,

Ire phives quoties rivos deducitur amnis

FU minor,, atgue unda deficiente perii. Ovìd.

« È giuocoforza, che, se tu abbracci l'uno dei due partiti, rifiuti l'altro.»

Epitteto.

Vedi Cui du' patruni.

Cosa viulenti pocu dura -- e

-— Nudda cosa viulenti pò durari.

Nihil molentiim duràbile, Lat.

Cu' assai dici, nenti dici.

Cu' assai voli, dispiratu mori.

Chi tutto vuole, di rabbia muore. Tose,

Cu' è bonu situatu,

Nun divi canciari statu.

Vedi al eap. CONTENTARSI (voi. I^ p. 304) Cui sta botm nun si mova.

Cu' è liccu s'ardi, cu' è pappuni ciùscia (o -— s'affuca)

—
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— Cu' è gulutu, s' ardi.

Cu' havi li pipijiiun i3ò aviri la sarda.

Cui cerca d'arricchiri /ntra un annii, a li sei misi è. po-

viru.

Cuicu du' mimii voli a^ddattari,

L'una l'àutra l'havi a lassari — e

Cui du' lebbri voli assiciUari,

Né Tunu né Pàutru pò pigghiari — o

— Dui lepri cui voli assicutari,

Tutti dui cci yennu a scappari — e

Cu' assidila dui cunigghia,

Di li dui nuddu uni pigghia.

Qui sighit, duos leperes, non nde sighit mancunu. Sard.

Chi bolo segue duic levre , una ne perde l'altrane la-

scia. Cors.

Chi due lepri caccia,

L'una non piglia, e l'altra lascia. Tose.

Chi due levre caccia,

Unn-a a fugge , e l'altra a scappa. Gen,

Chi dò légor cassa,

Ona la f(is e Totó la scapa. Berg,

A cassa do legor en d' òna cita,

Giona la scapa, e l'otra l'n volta. Breac.

Qui duos lepores insecta^ur, neutrum capii» Lat.

Vedi Cui cu du' minni.

Cui da^ patroni voli sirviri,

L^unu l'àutru havi a sminuxri — e

(]ui du' vucchi voH vasari,

L'una e Pàutra havi a lassari.

Nessunu podet servire bene ad duos padronos. Sard,
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Un si pò serve dui padroni ad un tempu. Cors.

Olii due bocche bacia, l'una convien clie gli puta — e

Non si può servire a due padroni. 7 05c.

Non se può servì' a du' padroni. March.

No se poeu servì a dui padroin. Gen.

Un s pò vie ben a du in t' una volta — e

Un s pò sarvì du patron. Rom.^

An s' pò vlèìr bèin a du alla volta. Boi.

Chi voi serv a dii padron,

per viin o per l'alter no Tè bon —- e

No se por mai pU serv à dii padron. M'd,

Do paroni no se poi servir. Ven.

Do paroni in t'una. vol^a non se poi servir. Triest.

Servì doi padron as peul nen. Pieni.

Nemo 2^otest[daohus dominis servire. S. Matt. Evdng: VI, 1.

Nemo 'potest digne dominis servire dnohus.F rov . meà.

Cui voli sòdiri ''mmenzu du' seggi, sbatti lo culu 'n

terra — o

Cui s'assetta 'ntra du'' seggi, cadi 'n terra.

Cui mancia a crepapanza,

Nun cueta si nun laiiza.

Chi troppo mangia, la pancia gli duole,

E chi non mangia lavorar, non puole. Tose.

Comede quod sufficit tibì , ne fartesatiatas evomas illuda

Prov. XXV, IG.

Cui mancia assai, s'afFuca — e

Cui mancia cu dui vuccuna (o — ganghi), s'affuca — o

— Cui mastica cu dui ganghi, prèstu s'affuca — o

— Cui voli fari muzzicuna grossi, s'affuca.

Chi magna assale s'affoca. Na2J,

Su mossu mannu [il hoccon grosso) istrangugliat — e
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Si faghes mossu mannii et qui ti attogas

Quanta su punzu sos ojos che bogas. Sard.

Chi bole manghià i buccoiii troppn grossi, risica di re-

sta ìnturzatu. Gors.

Chi troppo mangia, scoppia — e

Chi mangia a bocca piena, presto si soffoca. Tose,

1 piòn gruss i ein qui eh' afughen. Boi.

I boconi grossi i sofega Ven,

Cui mancia picca, mancia assai sempri.

Cui mancia poco, mancia assai;

Cui mancia assai, mancia pocu.

Perchè vive più sano e lungamente, e però ravvertiraonto :

Mancia picca si vói manciari assai — e

Si vói manciari. e vìviri assai, mancia e vivi picca.

Qui meda mandigat, pagu raandigat ; et qui pagu man-

digat, meda mandigat. 8avd.

Chi mangia poco, mangia molto. Tose.

Pone gulm metasj ut sit Ubi longior mtas. Prov. med.

Qui ahstinens est adjicieò vitam. Ecclesìastic. XXXVII, 34.

Cui manciari appappannu sempri voli,

Affucari lu pò zuccaru e meli.

E pe' cattivi effetti del mangiar troppo si ha : Lu suverchiu manciari.

Cui mancia sulu, s' affuca.

Ci mangia sulu se 'nfoca* Lece.

Cui multi cosi accumenza, nudda nni lìni^ci.

Cui si jetLa a lu picca, a Tassai si cci trova.

Chi domanda poco, chi è discreto nelle sue richieste, chi comincia dal-

l'esiger poco, ha sempre l'adito di chiedere o esigere di più.

Cui si lamenta, mai si cuntenta.
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€ui tro|)pii (o — tantii) aibbrazza, nenti strinci —e
Cui troppi! afferra cu la prox3ria maiiii,

Gei sciddica ogni cosa, e nenti teni.

Ci muta branca, nienti stringe. Piigl,

Chi troppo afferra, niente afferra. Nap,

Qui meda afferrat, nudda istrìngliet. 8ard,

Ciii troppu vole abbraccia, nunda stringhie — e

Chi più abbraccia, manca stringhie. Oors.

Chi troppo abbraccia, nulla stringe. Toso, e Ven»

A eh' tropp abrazza, gnint strenz. Eom.

Chi tato brassia, gninte strenzi. Triest,

Vedi Cui tuttu voli.

€iii troppi! Camilla, spissu spini cogghi.

Cui troppu curri, prestu cadi — e

Pri lu tantu curriri sfrinatu,

Cascavi e nun mi pozzu dari ajutu (Catania).

La fretta fa romper la pentola. Tose,

Qui festinus est pedihus, offemdet, Lat.

Cui troppu la tira, presLu la spezza (o — stocca ; o ~
lassa) --e

Nun ti fìdari chi la corda è grossa,

Quant'è cchiìi grossa, cchiù. prestu si lassa.

Ci mutu la tira, la spezza. Lece,

Chi troppo la tira la spezza. Nap,

Qui tirat troppu sa fune, ad s'ultimu si segat '— e

Sa fune meda tirada, ad s'ultimu s'iscordat. Sard,

Chi bole carcà troppu u sumere lì resta pe a strada— e

Cu u troppu tira a corda strappa. Cor*.

Chi troppo tira la Corda si strappa — o %

Chi troppo tira, presto si schianta. Tose,
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Chi troppo tia, a corda a se streppa. Lig,

Da-u troppo stia a corda a se stroppai (3^e?i.

Chi la tira la stcianta — e

Chi tròp la tira la strapa. Rom,

A tirar trop la corda la se spèzza. Bòi,

A longh tirar la corda se strazza. Farm,

A tirèrla tròpp la 's rómp. Begg.

Al longh tira la corda se tràzza. Plac,

A tira tropp se romp — e

Se romp col tira tropp. MiL

01 trop tira '1 sa scarpa [il troppo tirare si schiantay

Berg,

El tropp tira '1 se scarpa. Bresc,

Chi tropo là tira, la rompe — e .

L'arco sempre tira se romper Ven,

Chi trop tira a s'cianca. Plem.

Chi troppo Vaésottiglia la scavezza^ Petrabca.

Arcus nimium intensusj rumpitur. Lat.

Cmrumpit qui fortiter i?istat. Lat.

Cito rumpes arcum^ semper si tensum liabueris. Fedr.

Cui troppu voli sapiri, spissi voti sàpi menu.

Cui luttu voli, tuttu perdi —- e

Cu' troppu voli, nenti havi,

Pri troppu vuliri tuttu si x^erdi

—

e

Cu' assai voli, nenti teni.

Totii vlu perdet quie tota lu queret —^ e

Qui'totii' queret, totu perdet. Sard.

Chi u tuttu vole, u tuttu perde — e

Chi troppu vole, nunda ha (o — ottene). Cors.

Chi tutto vuole, tutto perde — e

Chi troppo vuole, niente ha — e
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Chi tutto vuole, di rabbia muore. Toso.

Chi troppo vóle, niente ha. March,

Chi troppo voeu, ninte ha -— e

Dixe a figgia de Torriggia:

Chi va^u tutto, ninte piggia. Lirj.

Chi vò gni còsa, n'ha gnint — e

Chi ch'an s' contenta all'anèst,

Perd e mandgh e pu anca e rèst, Eom.

Chi no se contenta de l'onest,

Perd el mànich e pò 'l cest» Miì.

Chi tuto voi, gnente g'ha — e

Chi tuto voi, tuto perd. Ven,

Chi n veni tut (o — trop), a oben gnente. Piem.

Camelus desiderans cornua^ etiam aures perdidii. Lat.

Vedi Nun lassavi lu picca.

Cu' 'uii havi discrizioni, si cridi chi tiUtu lu mumiu è so.

Discrizioni, discrezione.

Di li morti si imi parrà tri jorna — e

Di lu mortu si uni parrà un jornu, e di lu vivu , tri

jorna (o —: sempri) — o

— Tri jorna si nni parrà di lu. mortu e di lu vivu.

D'un avaru un tantu quantu;

D'un manciuni 'un cci nn'è nenti.

Eilici cui misura li so' passi (Sec, XVIIi).

La discrizioni è matri d'ogni virtù.

L'abbunnanza o scarsizza metti baschi.

La sancisuca quann' è china si spiccica — e

La sancisuca mai lassa di sucari si nim si 'ngrossa.

Vedi l'ultimo verso della Poetica d'Orazio.

La strata di ^mmenzu è la cchiù sicura (o •— è bedda

assai).
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La migliore è la via di mezzo. Tose,

Iter autem devium deducit ad mortem. Prov, XII, 28.
,

Medium tenuere beati, Virg.

Qiiisqais medium defugit iter stabuli numquam tramite cur-

rit. Sen.

Medio tutissimus ibis. Ovid,

Li cosi assai, trivuliari fannu.

Lii cannarozzu è fattu a canali,

Si pò strinciri e si pò allargari.

Lxi fattu è nnimicu di hi pirfettu,— e

Lu megghiu (o — Lu vuliri fari inegghiu) è nnimicu

di lu beni.

11 be e nemici! di a megliit. Cors.

Il meglio è nemico del bene — e ,

L'ottimo è nemico del buono. Tose.

U mègio l'è nemìgo du bon. Oen,

El mègio xe nemigo del ben. Ven,

Lu picca è picca, ma lu nenti è picca assai—^o

— Nenti nenti è picca assai.

Niente è troppo poco. Nap.

Kiente è troppo poco. Tose. /

Ninte 1' è troppo poco. Oen.

Gnente xe tropo poco. Ven.

Lu pisci si pigghia pri la gula.

El pess ingord se ciappa per la gora. Lomb.

Per la gola se ciapa '1 pesse. Ven.

Saucius arrepto piseis teneatur ab kamo. Ovid.

Vedi al cap. Probità' (voi. Ili, p. 282-83): L'omu pri la parola e i suoi

riscóntri.

Lu pocu abbasta, Tassai suverchia — e
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Lu troppii guasta e lu poca nn'abbasta—

e

Pri susliniri a nui la vita umana,

Lu pocu lini basta, e l'assai uni ruina.

Lo poco è de l'ancilo, l'assale è di lo cannaruto. Nap.

Il poco basta e l'assai se ne va. Abr.

Un pocu sta be, ma xi troppa stroppia. Cors,

Il troppo guasta e il poco non basta — e

Col poco si gode e coU'assai si tribola. Tose.

Col poco se gode e co l'assae se strapazza io — se fa

nozze) — e

Kl tropo guasta e 'l poco no basta — e

El poco se lo gode e *1 tropo stufa — e

El poco basta e 'l tropo guasta. Yen.

Quo& virtusy et quanta Òoni sit vivere parvo! Graz.

Lu saccu s' è troppu chinu si sfunna (o— si rumpi).

Chi vuol più che è pieno il corpo, scoppia. Tose.

Lu SLiverchiu giudìcari

È 'ngiustizia naturali.

Lu suverchiu rumpi lu cuverchiu — e

Pocu e suverchiu, rumpi lu cuverchiu.

Lo supierchio rompe lo copierchio — o

Lo sopierchio rompe lo pignato e lo copierchio. Nap,

Su troppu istorpiat. Sarà.

U troppu stroppia. Cors.

Ogni troppo si versa — e

Il soverchio rompe il coperchio — e

Il troppo stroppia. Tose.

U troppo u se versa. G&n.

Semper quod nlmium cveditur esse nocet* Ter.

La troppu cunvirsari genira noja.
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Lu troppu è troppu.

Lo troppo è troppo. Nap,

11 troppo G troppo. Tose.

Ogni troppo è troppo. March,

U troppo l'o troppo. Gen,

E tròpp 1' è tròpp. Eom,

Tutt i tropp y àn tropp. Parm,

Tutt i tropp jèu tropp. Piac.

El pocch r è poccli, e tutt i tropp hiii tropp. Mil.

Toc i trop i tropèa a. Berg.

Quelo che xe tropo, xe tropo — o

El tropo xe sempre tropo. Ven.

Tut '1 trop 1' è trop — o

Tuti ii tróp a son tròp. Piem,

Lii troppu manciari, fa ammalali (o — porta la morti).

In muìtis encÀs eiHt infirmitas. Bcclesiastic. XXVI, 35.

Lu troppu manciari, nun fa rlpusari — e

Bonu manciari apporta malu manciari.

Tropp bomboli te farà n dori la panza. Mil.

Co&na hrevis juvat. Oraz.

Saturitas dlvitis non sinit emn dormire. Eeci. V, IL

Lu troppu ridiri finisci a chiantu.

Lu viviri misuratu, fa V omu assinnatu.

Proverbio da non confondersi con l'altro: Cui si misura ecc.

Mancia ad unza e caca a ròtulu.

Mancia picca e campirai, parrà picca e 'nzirtirai, spenni

picca e arricchirai — e

Lu pocu parrari e lu pocu manciari mai ficiru damm.
Megghilì picca chi nenti — o
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Lii picca e' mégghiu di. nenti.

Innantìs qua! qui cosa qui nudda. Sarà.

Megliu pocu che uunda. Cors.

È meglio qualcosa che nulla. Tose.

È mejo qualche cosa che gnenfce. March,

L' e mègio poco che ninte. Gen,

\j è mèi que quèll che guìiit. Mom.

L' h liièi poch (ìliè hieut. Parm.

L' è 'tbfej' ildch cÌxq g'rìi'at;. Piac,
'

L'è mei poc che, ,ia^,gotfe -^ e , . ;^

L' è mej queicess' che n' è nagott. Mil.

L' è mèi argota che" nagòta — o

L'è mei ergófc che liegófc. i^e?*//.
'

Poco xe megìò' che gnèVite —is ~

Xe megio qualcóssa'che gnenté.' 'Fè>2."

A l'è ìiVej póch eh' grienté. Pl'em.

Metti imnia cuteddii. :
-' .;,(.:;•

Quanta nm.,voMluyadeddu. .
,

,, o >v.^

Nim:,Gc' è abba^t^nza .(o^-— abbunnanxa)^ ufiMi.v;nenti a-

vanza.

Non v' è abbondanza là dove nulla, ay9,n:^.a.: Tose, ,;

Nmi è picca mai chiddU;.GljLÌba.Sjt^ ttt^i jì ui.-]] ìi;/

Nim è poviru cu^M|^i||Jtl|tntu qcl^jbasta,; l's hv]o\ nK'

Paupeì^ enim non ed i 'étd^ > r£riùm '

i?lippeUt 'ùlsusv m'z; '

'

At bona pars hQmÀ!riiìw>'i4&§^pta.ìGupi'di'Bèi\f(Éà&^\ u^ ' >:

Nil satis est, .... 'Q^mz,
i i'; r/,;'".i.( .-OOi] id :''-is^'?

Numquam parum ,\^§ty .q^ispd satis ^^pp.p^-^'d:i>é£^\ fj» :>'-, Jj';

Nun jùnciri focu supra focu t— ^k}i| r rs,;,) ,,i . ;:

Niin jùnciri ligaa a. hi fpcu^ ne mettiti pipi ?i li càuli.
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Non bisogna aggìiigner fuoco a fuoco — e

Non bisogna metter cartoni sopr' alla brace. Tose.

Azzunze legne a-o fèngo. Gen.

Azonzar legna a e fogh. Rom.

No bisogna butar ojo sul fogo. Iriest,

Vurrissi agghiunciri

Ugna a lu foou ? Meli.

Addita ligìia foco quam magna incendia pascuntf

Suttrahej tota ignis vis^ rahiesque ijerit, Ovid.

Nuli lassali lu certu pri Ju 'ncerta.

Meglio lo certo che l'incerto. Nap.

Un lascia mai corre u certu per l'incertu. Oovs.

Piggia o certo e lascia l'incerto. Gen.

ISFo lassér e zért par l'inzért. Rom,

Nò lassa el cert per corr adree a l'incert. .Jfè^.

No lassar el certo per Tincerto. Ven,

No bisogna lassar el zerto per l'iazerto. Triest.

Certa amittimus dum incerta petimus, Plaut.'

In modio rendi non est vola pleìza^ sciendi. Prov. med.

Nun lassar! lu picca chi hai

Pri la spiranza di l'assai —• e

Nun lassari lu picca pri Tassai,

Chi forsi l'unu e Fàutru pirdirai— e

Si lassi lu pocu pr'aviri l'assai,

Resti pizzenfci e nenti avirai — e

Perdi lu pocu pr'aviri Passai,

Bisogna fari comu niegghiu poi.

Non lasciare il poco per Passai

Che forse, l'uno e l'altro perderai. Tose,

Stuìtus qui non prompta. sequens^ jamprompta reliquit. E-

siod.
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Niin lassar! Ini iDroi3rin ^i Tappilia tivù.

Nun mettiri tanta carni a lu spitu.

Un mette troppa carne a foca. Cors.

Non bisogna mettere tanta carne al fuoco. Tose.

Non bisogna mette' tanta carne al foco. March.

No bisogna meter massa feri in fogo [o — pignate sul

fogo). Ven.

Nun pigghiati li cimi eli l'aria.

Nun tantu bilii billi, ch'un sulu billi basta.

Nun ti jittari comu gaddu a pastu.

N'oli avidus esse in omni epulatione et 7ion te effandas su-

per omnem escam. Ecclesìastic. XXVII, 32.

Nun vogghi fari tantu lu galanti,

Gà tempu veni misiru e pizzenti.

Ogni estrema (o — eccessu) è viziusu —- o

— Tutti l'estremi su' vizi — e

Omne nimium vertitur in troppu.

È nella Raccolta del Risico.

Ogni estremo è vizio — o

Ogni eccesso è vizioso. Tose.

Tótt j estrem j e vizius. Bom.

Tot i estrem i n' ein bon. Boi,

Tutt i tropp i stàn per nocuser. Parm.

Tutt i tròpp stan per nóser. Eegg.

Tuti j' estremi a son cativ. Plem,

Omne nimium nocet. Lat.

Vitiosum est ubique quod nimium est. Lat.

Omne nimium vertitur in vitium, Lat.

E Terenzio, mettendo in latino una sentenza d' un greco: Ne quid nimù.

La stessa sentenza ha Pindaro nella XU delle Olimp. e nella II delle Piz.
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Perdi In propria cui disia chiddu d'àutrii.

Pigghiati chiddu morsu chi pò' agghiuttiri (Messina).

Pri 'na manciata 'un ti fari pappuni (o "- manciani),

Pri 'na vivuLa 'un ti fari 'mbriacuni.

Pri.'na vivuta 'na mala nuttafca.

Pri troppa Cacciari stanca lu cavaddu.

Quamiu nun pòi guardari quattru naticlii, guarda li to'

dui.

Quannu tu vidi ca lu pani è i3icca,

Mancia carrubbeddi e vivi acqua.

Regala rigulidda,

Si 'un ti cci metti tu, ti cci metti idda — o

— Regula rigulidda,

S' 'un ti reguli tu, ti regula idda.

Sàrvami un" anca, e mànciati na gaddina.

Strinci lu stomaca si vói lu commudu.
S' un sursu d'acqua nun lu pozza aviri,

Penza lu vinu ca cu sta dinari I (Chiaramonte),

Tratteni la gala, ca passa Tura — o

•—Strinci la gula, sina chi passa Fura (Menfi),

Viaggi spissi (o — Tanti viaggi) cunsumanu un voscu

— e

Gàrrica picca (o — a lèggiu) e cunsuma lu voscu

(Menfi).

Bàrriu uiinore, remiarzu mannu {Carico piccolo^ mucchio

grande di legna), 8ard.
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lesti. Addobbi.

A locu unni 'un sf conusclutu,

Comu si' vistu, si' raffigurata — o

— A paisi nnni nun si conusciutiu,

Comu si' vistu si rassimiggliiatu.

Simile è questo:

Unni mm si' conusciutu,

Di nudclu si' vulutu.

Duve non s'è ben cunusciuti,

S'è onorati come si va beatiti. Cors,

Le Testimenta a fa conparì la persona, Piem.

OuUus et victus familiaris vitam indioant» Ter.

Hunc hominem decorante guem vestimenta decorant. Prov.

med,

FasGibus 6XGoUtuì\ ut amiota quis redimitur, Prov. med,

G. PiTRÈ. — ProverM siciliani^ voi. IV. 9
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jffahitus virum indicai. Lat.

Birrltta di viììutu e ventri di liiitii.

Cioè, ventre che suona, perchè vuoto. Il proverbio è identico a que-

st'altro :

La vesta tutta china di zagareddi

E poi cantanu e sòiianu li vudeddi.

Copri Possila finn o grossu •— e

Gnmmògghia l'ossn o màghiru o grassu — e

La tila grossa cummògghia Tossii.

Cu' 'mi è vistutu,

Nun mancia a cunvitu — o

— GiT 'un ha vistitu,

Nun mancia a cunvitu.

Vistutu^ part. pass, da vestire; vistitu, sost., vestito, abito.

€u' 'un ha cìnturu^ 'un si nni lazza

Né di stoppa ne di linazza.

Non ho avuto modo di verificare se debba restare cìnturu per cinhi cinto,

cintura.

Gif 'un pò fari pompa, lazza gara (o -™ foggia).

Chi non può far pompa, faccia foggia. Tose.

Cui ti copri, ti scopri.

Gli abiti mostrano a chi noi sappia che persona sia chi li indossa; e però

la sentenza:

Distincta vestis^ distinctus amicus. Lat.

Cui va a la casa nun si vagna..

Perchè dopo essersi bagnato per pioggia tornando a casa trova panni da

mutarsi.

Chi va a casa non si bagna. Tose.

Chi va a casa no se bagna. Gen>
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Biavulu 'mmurnutu, àncilu pari.

'Mmumutu, qui ripulito, lisciato, azzimato.

Guasti la figura chi V ha fattu Diu pri li tanti 'mmil-

iittamenfci {Sec, XVII).

Non l'ho utiito mai. \MinilUttamentii iinbellettamenti, belletti.

Guasta la figura di Dio, chi troppo s'orna. Tose.

Junta nuu guasta robba.

La frinza adorna la cufcra.

La signa Mnchì si vesti di sita, sempri è signa.

La sciiaia è sempre scimia, anco vestita di seta. Tose.

La vesti fa Tomu.

Vestis viriim facit. Lat.

E per contro :

La vesti xiun fa Fomu.

Li pinni fannu Foceddu.

La bella piilma fa '1 bel tlseL MiL

La scorza fa bela la castagna. Yen,

La piuma a fa Tosel. Piem.

Li rebbi vecchi sparagnami li novi.

Potrebbe entrare anche nel cap. Economia.

A ròba vègia a risparmia a bonn-a. Gen,

I strasc hin quij che ten de cunt i bon. Mil.

Le veste strazze, sparagna quelle bone. Van,

Li robbi su' vuluti — e

L'onuri è fattu a li robbi — e

Su' onurati li vistimenta, no la pirsuna.

Vedi VEpist. cai, di S. Giac. apost. Il, 3 , e la storiella che si racconta

a questo proposito affibbiata a Dante e ad altri nell' opera del PAPANTI :

Dante nella tradizione e nelle mie Fiabe, n, CXC, § 8, e yoI. IV, p. hh^^
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Di dece, nove salutanu i paDni. Cors.

Chi fa onore ai panni, i panni fanno onore a lui. Tose.

Contro di questi ultimi tre proverbi sta però quest'altro :

Pirsunaggiu fa gala, ma no vistntu novo.

Macàri lì za|)puna portami lu circa e hi cantùsciu.

Tanto il circu (crinolino) quanto il cantùsciu sono dimenticati. ìì cantù-

sciu era una vesta donnesca, lunga e larga. Zappuna qui detto delle donne

de' villici.

Mancia e vivi a gusfcii tò, càusa e vesLi a gusfcu d'àutru.

Altri per ischerzo *

— Mancia a giistu (o — modu) tò, càuci 'n e... a gustu

d'àuti'u.

g-na e bive a gusto tojo , vieste e cauza a gusto de

l'ante. Nap. ^

Su bestire a geniu de tofcu, su mandigu a geniu meu— o

vSu mandigare a geniu tou, sa bestimenta a geniu de a-

tere. Sarà.

Manghia a gustu toiu, e besti a gustu d'altri. Oors.

Mangia a tuo modo, e vesti a modo altrui. Tose.

Mangiare a modo suo, vestire a modo degli altri. Tose, e

March.

Mangia a moddo tò, e vesti a moddo di àtri. Gen.

Magnar a so mod e fstir a mod di ater. BoL

Vestiss a moeud dì olter, e mangia a so moeud — o

Mangia pur a lo geni , ma vestisset a moeud di olter.

imi

Mangiare a modo proprio e vestire a modo d* altri.

Berg,

aar a modo suo, e vestir a modo dei altri. Ven, ,

MeggMu 'na tìnta (o — bona) pezza chi un honu (o

largu) pirtusu.



VESTI, ADDOBBI. 133

È meglio na bona pezza ca no brutto pertuso. Na^.

Mèi brota pèssa che bel biis — e

Mèi tacii elle sbrego [meglio toppaccia che hticaGcia).

Berg.

Xe megio un tacon, clie un sbregon (o — balcon). Yen.

Megio an tacon de 'n bus — e

Pìtost che 'a buson, mejo ^n castron. Yen, di Belluno,

Metti tacci, e iiun prigari scarpara.

Vale : Pianta quante puoi bullette nelle tue scarpe , e poi va' pur sicuro

che non avrai bisogno di calzolai.

Ha la stessa forma dei prov» Je^a fumeri e nun prigari a santi del cap.

Agricoltura, (voi. I, p. 47).

'Ncantu la cunsata, min cci pò stari la fata.

Significa : Anche una Fata sfigura accanto a una donna ben acconcia allo

specchio e ben vestita. La toletta spesso fa assai più della bellezza natu-

rale.

'Nguanta e stivala, càusa lu mafcinu.

Guanti e stivali vanno infilati di mattina, perchè poi incontrano difficoltà

ad entrare.

'Nguanta stritta e scarpa larga.

Ogni scarpa va a lu so pedi, ed ogni 'nguanta a la so

manu.

Pizzudda, nittudda.

Caniiscia netta, quantunque impezzata

E megliu assai di sporca e rìccamata. Cors.

Poviri ma puliti, dicia San Filippu Neri.

Primu di lana e poi di lama (Erice),

Dicesi del vestire, che prima vuol essere del puramente bisognevole e poi

di lusso.

Pr'un povir'omu ogni vistitu è bonu.

Quannu unu si muta, lu purci s'ajuta.
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Scarpi scritti e fìmmina (o — mugghierj) larga,

Su' dui cosi chi clìmanu 'ng{istia

—

e

•— Dui cosi iiun si poiinu diggiriri: scarpi stritti e mu^
ghieri làdia.

S'iiai scarpa troppu larga, prestu cadi,

S' è troppu stritta, fa mali a hi pedi.

Nec vagus. in la^sa pes tibi pelle natet. Ovicl.

M male laxus in pede calceus hcBret. Graz.

Tris tu è lu pedi ca nun càusa attillatu.

Vestiti 'na vota Fannu,

E vestiti di ]3anriu.

Vesta longa fa la donna.

Vesti zuccuni, ca pari baruui —- e

Scarpi, causuni e jixjpuni,

Ti fannu cumpariri baruni.

Vieste a Oiccone, ca pare barone. Nap,

Bestidu su bastone, paret un barone •— e

Su fuste bene bestidu, ind'ogni logu cumparit. Sarà.

Chi veste un zoccarello, eì pare un fantarello — e

Vesti una colonna, ei pare una bella donna. Tose.

Vstéss un pel, e per un cardinél. Bom.

Vestìssa un pai, cli'el para un cardinal. Farm.

Vesti òn sciticchet, el par òn òmett. Com.

Vestì so be 'n sochèt, che '1 par on bèi omèt— e

Vestì na scua, che la par na bela sciura

—

e

A vestì s'ó u pai, q,! par ti cardinal. Berg,

Vesti un pai, el par un cardinal— e

Vesti un antan {albero)^ el par un Cristian — e

Vesti 'na coIona, la par 'na bela dona— e

Vesti una fassina, la par una regina — e

Se se veste un zocatelo, el par un cristianelo. Yen.
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Se sì viest un pài, al par un cardinal^ — e

Se si viest une coione {o -— une fascine), e' par une dooe

(o — regine) — e

Se jè ben vistude , anchie une coione è par une done.

Friul

Vir bene vestitus, prò vestihus esse peritus

CredituT a mille quamvis idiota sit ille. Prov. med.

Per pompam falerce quii equo caper equivalere. Prov. med.

Cultus addit hominihus auctoritatem, Quìnt.

Vo' essiri loclatu un misi? fatti un vistitu.
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¥mo.

Acqua a li pàpari^ ca li malati vonnii vinii.

Un anonimo, certamente della scuola di Salerno, cantò:

Vina bibant homines^ afiimantia cmtera fontes ;

Absit ab humano pectore potus aqum.

Acqua sema vinu 'nfcra lu corpu è vilenu ; vinu sen-

z' acqua 'n corpu è triaca.

Borni vinu fa ìionu sangu.

Buon vino fa buon sangue. Tose.

Tunc veniuni risus, timo pmiper cornua sumit^

Tunc dolor, et curm, rugaque frontis ahit. Ovid.

Cui di vinu è amicu,

D'iddu stissu è nnimicu.

Chi del vino è amico.

Di se stesso è nemico. Toso.
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Al cap. Vizi c' è P altro simile: 6V è amicu di la carni è nni'micu dì

sé stissu.

Cui nim vivi vimi, min jìò jiri 'n Paraddisu.

È forse questo il ];'rimo proverbio che abbia imparato io che sono aste-

mio in tutto il significato della parola.

Cui s'havi a 'mbriacari,

Di vinii bonu l' havi a fari — o

—- Quannu. unu s' ha 'mbriacari , s' ha 'mbriacari di

vimi bonu.

E sì dice pure a que' giovani o a quei mariti, i quali potendo goder di

bella donna o di loro legìttima moglie, inclinano a feraina brutta o turpe

o cattiva.

Vedi ^Mbriàcati di mnu.

Cui si leva di vinu,

Dici: Viva Sammartinu !

Livàrisi di vinu, ubbriacarsi, Vedi al cap. METEOROLOGIA 5 (voi. IO,

pag. '18): A san Martinu.

Cui vivi 'ntra lu ciascu, piscia sirratii.

Perchè:

Chi bee al boccale, bee quanto gii pare. Tose.

G^ un bicchieri di vinu si fa un amicu.

Di Sittembru ad Agusfcu,

Vivi lu vinu vecchiu, e lassa stari lu mustu.

Potre'bbe anche entrare nel cap. Meteorologia.

La bona vufcti (o »— stipa; o -— Lu bonu vasu) fa lu bonu

vinu —
•— Bona cantina fa bon vinu — e

Lu bugghiohi fa lu vinu.

Sa cuba {botte) mala fagliet su binu aghedu. Sard.

La buona cantina fa il buon vino. Tose,
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La btìna cantina V è qiiela che fa bu ^1 vi. Berg.

Bota bona, ben vin — e

La bota fa '1 vin. Ven.

1/ acqua la mali e lu vinii fa cantari (o — campari).

L' acqua fa male e lo vino fa canta. Nap.

L' acqua fa male e il vino fa cantare. Tose, e March,

L'aqiia fa mal, e '1 vin fa cantar. Ven,

Noli adhuG aquam hihere : sed modico vino utere propter

stomachum tuum et frequentes tuas infirmitates, S. PaoL

1. Ad Timoth, V.

Acqua mali fàciri

E vimi cunfurtibiili.

Acqua male fticere. Tose,

Il Meli nel Ditirambo Surudda :

Dunca a menti tinitilu

Stu muttu praciribili :

Chi V acqua mali fàciri.^

E oinu cunfurtibili

.

U acqua fa sudari, e lu vinu fa asciucari.

L' acqua fa rimarra.

Nel citato Surudda del Meli, si dice dell'acqua:

Si V ogghiu ci junciti vi sta suvulii

^Mmiscata cu la terra fa rìmarri,

'Mmiscata cu lu vinu fa catarri.

Lu bon paniiu fìnu a la pezza,

Lu bon vinu fìnu a la fezza —- e

Finn a F autunnu dura labunazza,

E lu bon vinu pri lina a la fezza.

Lo panno buono nfi a la pezza,

Lo vino buono nfì a la feccia. ISfap.
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Binn boni! finza a feghe. 8ard.

Metaforicamente si dice dell' uomo che persevera nell' onestà sino alla

fine.

Lu 'mbriacu dici sempii la vintati.

In su binu sa verìdade. Sarà.

Vino e sdegno fa palese ogni disegno. Tose.

La verità è sul vino. March,

01 vi '1 fa dì la erità — e

Vinum veritas. Berg.

El vin fa dir la verità — e

I docili e i puteì dise la verità. Ven,

E un motto greco latino che si ripete pili o meno esattamente presso i

vari popoli di razza latina:

In vino veritas.

Veritas in jpoculis. Petron.

Vulgo veritas attrihuta vino est. Plin.

Ebrietas et amor secreta produnt. Sen.

Nidlum secretum est ubi regnai ebrietas. Prov. XXXI, 4.

Vedi Vói cunfidenzi.

Lu 'mbriaciini è chiacchiarani.

Ven su gran ciaccer quand gli' è giò gran vin. Mil.

Secondo la Sacra Scrittura era vietato ai Re l'uso del vino, per non i-

svelare i segreti agli altri.

Vedi Vói cunfidenzi.

Lu 'mbriaciini è sempri spiccili] a tu.

Lu vinu a lu sapuri,

Lu pani a lu culuri.

Su binu ad su sabore, su pane ad su colore. Sard.

II vino al sapore, il pane al colore. Tose»

El vin al saòr, el pan al color. Ven.
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Un precetto della Scuola Salernitana:

Viìia ^róhantur odore^ sapore^ nitore.^ colore.

Lu vinu ammazza li vermi.

Il vino ammazza i vermini. Tose.

El viri mazza '1 vermo. Ven.

Lii vinti bonu 'un è cappottu ma metti lu cappottu.

rjoè riscalda come farebbe un cappotto, un mantello,

Lu vinu cunforta V arma.

M vinum Imtificet cor hominis. Salm. OHI, '16.

Vinum et m,usica Icetificant cor. Ecclesiastic. XL, 20.

Tristitm remedium, vini usus. S, Crisost.

Lu vinu duna la forza all' omu.

01 vi bu '1 fa bé. Berg.

Detto che conferma che il buon vino fa bene alla salute.

Lu vinu è lu latti (o — la miniia) di. li vecchi.

Il vino è la poppa de^ vecchi. Tose, e March,

vin o \' è o tettìn di végi. Lig.

E ven 1' è la tétta di véce. Eom.

Al veìn è la tetta di vice'. Boi,

El vén l'è la tétta di vece'. Parm.

El vin F è la tetta di véce. Mil.

El vin xe 'l late dei vecci. Ven.

Bl vin xe el late dei vecci. Trìest.

El vin al è latt da puars vecios. Friul.

El vin a l' è la pupa dii vei. Fiem.

Vina parant animos, faciuntque calorihus aptos. Ovid.

Vinum lac senum. Lat.

Arnoldo di Villanova, celebre illustratore della Scuola Salernita^na, scrisse:

Corpora senum vino electo reficiimtur ac renovantur»
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Lu vinii fa figura:

Fa nèsciri Fomu di la sepurtura.

Lu Yinu jiiiclii li vini.

Lu vinu manteni.

El vino è miezzo pane. March.

Precetto della Scuola Salernitana:

Gignit et liumores melius mnum meliores.

Lu vinu metti sangu e leva sangu.

Lu vinu 'nzalanisci.

finum et caro vires quidem majores faciunt^ verum mentù

impediunt actiones. Pliit.

Sapientia vino óbumhratur. Plin.

Lu vinu 'un appi mai frenu.

11 vino non lia timone. Tose.

Meggliiii vinu feli chi acqua meli.

Variante del prov. Megghiu acitu del cap. Tavola, p. 99.

Xe megio aqua intenta (vinata) che aqua de Brenta (cioè

acqua pura) Ven.

'Mbriàcafci di vinu bonu e lassa ca cadi.

Nun ce' è banche ttu senza vinu — e

Nun ce' è tavula senza vinu,

Né predica senza Agustinu.

ll^un c'è predeca senza Angustino,

Nun c'è tavola senza vino. Nap.

Wq polli senza lardo, né sermone senza sanV Agostino.

Tose.

Oniu di vinu, campa mischinu — e

Ormi di vinu, centu pr'un carrinu — o
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— Omu di vinu nun vali un cjuatrinu — e

Fimmina eli lìnistreddae omu di vinu, 'un vannu un
carrinu.

E si dice pure :

Fimmini di vinu, setti un carrinu.

Ommo de vino trenta a canino. Nap.

Uomo di vino, cento a quattrino. Tose.

Omu di vinu e lìmmina di vogghia

Tinta dda casa chi si nni cummogghia.

Cioè: Povera quella casa che ha nomo beone e donna vogliolosa o ghiot -

tona. Per Fimmina di vogghia qui vuoisi intendere la donna che ha de-

sideri e voglioline da incinta.

Sempri prigamu a santu Zelu,

La sira vinu e la matina seru.

Messo in bocca ai beoni.

Si ì' acqua fussi bona, nun jirria a vadduni (o — pi li

vadduna)—

e

Si l'acqua fussi bona,

'Un si cci abbivirassiru li citrola.

E contro l'acqua, e si dice a chi la loda per bere.

Si vói aviri vita longa e filici, vivi vinu forti.

Vino mazzuto [forte) non fa male a lo puzo {polso)> Ah\

Timpirateddu ti vivi lu vinu,

Ga ti manteni lu stomacu 'n tonu.

Raccomanda di bere il vino un po' annacquato, Timpirateddu, dira, del

participio pass. timpiratUì annacquato.

Tuccannu lignu,

È vinu binignu.
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Dicesi a proposito di vino nuovo, che appena imbottato diventa buono,

secondo i bevitori.

Unni (o — Quannu) viditi addàuru si pigghia nienzu.

Vale: Dove vedi l'insegna dell'alloro (cioè cantina), e tu entra e bevi

mezzo qiiartuccio di vino.

Vinu amaru., tènilu caru.

Vino amaro, tienlo caro. Tose.

El vin amaro, te sia caro. Ven.

Vedi a Tavola (p. 8-1): Amaru, tenilu caru.

Vinu biancu., 'nforza hi ciancu.

Un precetto della Scuola Salernitana;

Suné nutritiva xjIus dulcia candida vina»

Vinu chiama vinu.

Zo 'ì, e so sìt {Già vino e su sete). Berg.

Il Redi nel suo Bacco in Toscana :

Egli è un desio novello,

Novel desio di bere,

Che tanto più s^accresce

Tanto più vin si mesce,

Vinu meh finu^

Pri cu' nun lu sa viviri è vilenu.

. , l)ata tem]pore prosunt,

Et data non apio tempore, mna nocent. Ovid.

Vinu puru, di vinnigna asciutta.

Vinu tramuta tu

Sta quaranta jorna mala tu.

Vinu vecchiu e ògghiu novu.

Dona zùena e vi ec. Berg,

Vinum vetus corpori commodius. S. Agost,



144 PROVERBI SICILIANI

Vói cunfìdenzi di ki tò vicinu ?

'Mbriàcalu di bonu vinu.

Dove può il vino non può il silenzio. Tose, .

Lapsoque, sunt nimio veri)a profana mero, Ovid.

Arcanum demens detegit ehrietas. Virg.

Quid non ebrietas designai f Operta redudit. Oraz.

NuUum secrelum estj ubi regnai ebrietas, Prov. XXXI, 4*

Vói ti ìisignu a viviri vinu ?

Metti l'acqua e poi lu vinu.

{Vedi Tafola).
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Virtù, Illibatezza,

A borni locu stannu ìì virtù —

o

— A pocu baimi stannu li virtù.

La virtù non è molto comune, e dov' è sta bene,

Adanui fa ìu zucca e nui li rami,

La vera nubirtà su^ li cus turni.

Verw divitim non opes sed virtutes sunt. S. Bern.

Nulla jpossessioj nulla vis auri et argenti pluris quam vir~

tus (Bstiìnanda est. Sen.

Biata dda citati

Chi la virtuti raetti 'n dignitati.

Gentil gridanu virtù, ma unu l'afferra.

Cui cadi e si susi, \in si chiama cadutu — o

— Cui casca e si spingi, nun si chiama caduta.

Chi cade e s'auzza, non se cliiamnaa caduta. Nap^.— e

G. PiTiiÈ. — Proverbi siciliani^ voi. IV. 10
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Cu' 'ncappa e scappa, 'un si chiama 'ncappatu — e

Cui truppica e nim cadi, avanza di caminu.

Chi 'ntroppeca e non cade, avanza cammino. ISfap,

Ohi inciampa e non cade, avanza cammino — e

Ogni sdrucciolo non è una caduta. Tose,

Cui campa nettu, mori nettu.

CM vive netto, muore da mal netto. Toso.

Cui di virtù nun havi gualchi appoju,

Mancànnucci la roba, arresta nudu.

Chi di virtii non ha lo scudo,

Mancatagli la roba resta nudo. Tose.

Cui nun ha virtù, vaja a la scola.

Cui s'arma di virtù, vinci ogni affettu.

Cui simina virtù ricogghi beni — e

Cui simina virtù fama arricogghi.

Chi semina virtù fama raccoglie. Toso.

Un canto popolare finisce:

Cu' simina virtù^ fama arricogghi,

Cu' campa niscirà di li travagghi.

È cchiù facili a fari beni chi mali.

È più diffìcile far male che bene. Toso.

La virtù è bedda assai.

La virtù è sempre bella. Tose.

La virtù è comu l'oru, luci a tutti baimi.

La virtù è la cchiù cara (o— la megghiu) cosa di stu

munnu.

La virtù è 'na bedda picciotta e tutti Famanu, ma po-

chi 'n casa cci acchiananu.
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La virtù è vuliita a stu munnu.

La virtù nun mori mai.

Vù'tus ad posterOS ditrah'tt. Qoìot.

La virtù quaatu cchiù è in àuta, tanta cchiù risplenni

{Sec, KVII).

La virtù si fa largu a tutti banni.

La virtù s'illustra cu lì travagghi.

Virtus dum patitur vinclt. S. Crisost.

Virtus noti potest cernì\ nisi haheat vitia contraria^ aut non

potest esse perfetta, nisi exereeatur adversis, Latt«

Nuu si tocca Toru cu li manu lordi.

Si manchi d'obbidiri, mai manchi di miritari.

Si piscanu li pisci cu li riti,

Pri menzu la virtù li dignitati.

Si vó' aviri gloria, la gloria sprezza (Sec, XVII),

Zoccu nun vói pri tia ad àutru nun fari —

^

Comu nun vói pàtiri, nun fari.

Su qui non queres prò te, non lu factas a niunu. Sard,

I^on fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto

a te. Tose,

Quod ab alio oderis fieri tihi^ vide ne tu aliquando alteri

facias. Toh. IV, 16.

{Vedi Religione).
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Vixi, mali abiti.

A hi pulita, piilizìi; a lii porca, purcarii.

Baccu (o '— Vinu), tabbaccu e iìmmini

Rènninu (o — Riducinu) V omu 'n cinniri — e

Lii vinu, lu tabbaccu e li donni ruinanu V omu.

Bacco, tabacco e Venere

Eiducon V uomo in • cenere. Tosò.

Bacco, tabacco e Venere

Riduce V omo in cenere. March.

Baco, tabaco e Venere

Riduse 1' omo in cenere. Ven.

Carizzi di cani, amuri di b e oiierta di tavirnari

custanu dinari.

Carezze di cani, cortesie di p...... e inviti d'osti non puoi

far che non ti costi. Tose.

Cc'è 'nsignatu (o — avvezzu) lu.lupu a li gridati.
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Il lupo ec'e 'mparatu alle gridate

Puocu se cura de fiscu de pica. Cai.

La carne ^ell' asino è avvezza al bastone. Tose»

Gomu feti pri un spicchiu, feti pri 'na testa— o

-— 'Ggussì pri 'xia testa coma pri 'na resta — e

Tignusu cu 'na cuòzzula, tignusu co dui (Ragusa),

Tanto è puzzar d'un àglio che d' uno spicchio — e

Tanto se ne sa a mangiare uno spicchio, quanto un capo

d' aglio — 6

Tanto s' imbratta la madia per dieci panni, quanto per

venti. Tose,

Cu' ama aviri lu so campu saziu,

Muta prima lu pilu e po' lu viziu (Salaparuta).

Gu^ è amica di la carni, è nnimicu di sé stissu.

Gu' è latru pri natura,

Sinu a la morti dura — e

Vìziu e natura,

Tutta la vita dura — e

Gii' è malu pri natura.

Dura fìnu a la sepurtura — e

Ddu donu chi nni duna la natura

Nni lu. pnrtamu 'ntra la sepurtura.

Lu vizziu si caccia quandu mori. Cai.

Vizio de natura, fino a mmprte dura. Nap.

Su vìtiu da qui est j)ostu fmza ad sa morte dura.

8ard.

Di cambia natura è cosa troppa dura — e

E un gattlvu cambia, quandu si ha in lu sangue. Cors.

Chi è d'una natura, fino alla fossa dura —
• e

Vizio per natura fino a la fossa dura. Tose.
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Chi 1' ha d' osso, o porta a-o fosso. Lig.

Chi l'ha in te l'osso, u porta a-ix fosso — e

Chi r ha dall' osso, ó porta a-o fosso. Gen.

E natiirèl un s cambia. JRom.

El mal che gh'e in natura

El compagna fina alla sepoltura. Mih

Vizio per natura, fin a la fossa dura — e

Le peche de natura, se le porta in sepoltura. Ven.

Vizu) de natura se lo porta in sepultura. Triest,

El naturai as cambia pi. Plem.

Naturam turpem nulla fortuna óbtegit. Fedr.

Vedi Lu viziu di la fascia, e Ognunu mori,

Cu' è 'nclinatu a lu mali

Difficilmenti si nni pò livari.

Gu'havi un pedi a lu burdellu, nn'havi n'àutm a San

Bartulumeu (o — a lu spitali).

Chi ha un pie in bordello, ha l'altro allo spedale. Tose.

S. Bartolomeo fu già uno spedale degl'incurabili destinato alla cura delle

malattie sifilitiche sito ove oggi è S. Spirito, Ospizio degli esposti. Vedi la

nota del voi. II, pag. 28.

Cui mali accumenza, peju finisci — e

Cu' n'ha principiu bonu, n'ha bon fini— é?

Li cosi accuminzati cu lu 'nchiappa-'nchià,

Finiscinu cu lu *nchiappa-'nchiù— o

— Accuminzati cu lu 'nchiappi-^nchià

Jiti a finiri cu lu 'nchiappi-'nchiù.

Qui male cominzat, pejus accabat. Sard.

Chi comincia male, finisce peggio — e

Quando si comincia male, si finisce peggio. Tose.

Chi comensa ma, finisce pèzo. Gen.
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Ohi comincia mal, finisse pezo. Ven,

Mali principii malus finis. Lat.

Cui malu cain?pa, presta (o — malu) mori.

Cui 'n gioventù ti pigghia gualchi viziu,

Quannlddu è vecchiu attenni a chidd'uffiziu. '

Qui hat su vìtiu malu,

ISToo lu perclet manzanu. Sm^d,

Chi da giovane ha im vizio.

In vecehiaja fa sempre quelPuffizio. Tose»

Cui perdi l'onuri, nun lu trova cchiti.

Chi ha buttato via una volta la vergogna, non la ripi-

glia più. Tose.

Coi servi a lu viziu, un'aspe tta lu suppliziu.

Chi serve al vizio, attende il supplizio. Tose»

Cui si metti cu la curdicedda,

Finisci cu la zagaredda.

Si applica al lusso, al negozio, allo stadio, al giuoco, ai vizi ec. ec. Si

dice ancora:

— Accumenza cu la curdicedda,

E finisci cu la zagaredda.

Cui vivi carnalmenti, nun dura lungamentì.

Non Fho mai udito, raa lo trovo in vari mss, del secolo passato.

Chi vìve carnalmente, non può viver lungamente. Tose.

Cui vivi mali, lu so propriu mali l'accusa.

Cui voli cummattiri contra la lussuria, bisogna fùjri.

Di Favaru avirai gualchi cosa, di lu manciuni nenti — o

— Di Favaru gualchi cosa uni speri, ma di lu gulutu

nenti — o
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-— Di Favaru tanta quantu, di lu giilutu nenti —- o

— Di l'avaru spèranni, di Iti manciuni no.

Dall'avaro, se non ricavi oggi, ci ricavi domani;

Ma dal ghiotto non avrai nulla mai. Tose.

Eimmina galuta, mori h

Gatta avvizzata a manciari sainii,

Sempri la trovi allatu lu muzzuni — o

— La gatta chi è addiccata ala salmi, spissu cci torna

^ e

Guardati di lu primu erruri.

Guardati dal primo errore. Tose.

La morti di lu purpu è la cipudda,. la morti di Fomu
è la taverna.

L'omu virtuusu divi essiri viziusu.

L'omu viziusu, è comu lu rugnusu.

Lu lupu (o — La vurpi) cancia lu pilu e no ìu viziu

(o •— natura) — e

Lu sceccu chi mancia fìcàri,

Tannu perdi lu viziu quannu mori (Barcellona).

Lu lupo perde lu pilo e no lu vizio. iVa^.

Su mazzone podet perder su pilu, ma sas trampas non

las perdet mai — o

Su mazzone tramudat piladura (o — podet perder sa eoa),

ma non su vitiu. Sard.

Cumme a' golpe fai,

Chi pQrde u pelu, ma u viziu mai. Cors.

Il lupo perde il pelo, ma il vizio mai. Tose»

Il lupo perde il pelo, ma no il vizio. March.

A vorpe a scangià o peì^ ma i vizi mai. Gen.
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La volp la perd e pel, ma e vézzi nò — e

Fé ciim la volp eh la lassa prema e pel e pu dop e vézzi.

Rom.

\j asen muda al pèil, ma i vezi nò. Boi,

La volpa la perda el pél, ma el vìzi mai. Parm.

La volpa pèrs al pèil, ma 1 vizi mèj — e

Al lóv pèrs al péil^ ma i vìzi mèj. Meg.

El lòff el mtida el pel e minga i vizi. MiL

La olp la lasa '1 pel, ma miga ì vese. Bresc.

La olp la lasa '1 pel, ma miga 1 vese. Berg.

La volpe. perde '1 pelo, ma '1 vizio mai. Ven.

La volpe cambia el pelo, ma el vizio mai. Triest.

La volp e' piard il pel, ma no il vìzi. Friul.

La volp a perd el peil, ma nen el vissi — e

El luv a cambia el peil, ma nen el vissi. Piem.

Il Meli, Favuli morali, XXXI dice :

Vulpi e Lupi nun cancmnu natura,

Lu pilu pirdirannu e non lu viziu.

E il Petrarca, Son. 83:

Vero è H proverbio, eh'' altri cangia H pelo

Ansi che H veszo, e per Untar % sensi.

Gli umani affetti non son meno intensi»

Lupus pilum mutat non animum, [o—mentem). Lat.

Vulpes pìlum mutat non mores* Svet.

Lu manciuni quamiu nun mancia è malatu.

Lu mancinni sempri è poviru.

Qui diligit epulas in egestate erlt, Prov. XXI, 17.

Vedi a Vino, p. 139: Lu 'mbriacuni è sempri spicciulatu-

Lu pedi chi tanta annau,

iddu fitiu iddu ciarau — e

Dan pedi chi tantu andau,

bonu o tintu, oduri mandau •— e
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Lu pedi chi troppu anna,

si rumpi o si stramamia — e

Lu pedi chi troppu anda, accùrzalu — e,

Lu pedi chi troppu andau,

Mala nova cci purtau — o

— Li pedi chi troppu andaru,

Mala nova purtaru {Sec^ XVII).

Anna., per assimilazione , inyece di o/uda da andari, voce non comune

al dialetto, ma propria di alcune parlate.

Fètiriy puzzare; ciarari o ciaurari, è il principio del puzzo, quando uà

pesce, carne od altra sostanza animale comincia a putrefarsi. Dunque il

piede di chi troppo cammina per ozio, mali abiti ecc. se non puzza
,
poco

manca che puzzi; il che significa che si guasta e corrompe.

Pota tròp in strada, pota che pèrd la sti'ada. Berg.

Putela tropo in strada, perde la strada. Ven,

Lu pistuni feti d'agghia.

Di persona , che debba far qualche cosa a controggenio , od alla quale

questa non vada a versi e sappia di agro, si dice che ad essa cci sapi

d^agghia lu pistuni.

Il mortaio sa sempi^e d^aglio. Tose*

Lu viziu appigghia comu amenta.

Lu viziu è catina di V omu.

Lu viziu di la fascia, lu sàvanu la leva (Modica).

Lu viziu si nuii veni castiatu, sarà pri jiri a lu 'nfìnitu.

Vizio non punito, cresce in infinito. Tose.

Lu viziusu 'un havi vrigogna.

Il vìzio è nemico della vergogna. Tose.

Nun ciàura hoiiu cui sempri ciàura.

Ogni cosa veni a mancari a la vicchiaja, ma Tavaiùzia

sempri crisci.

Ognunu havi lu so viziu.
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VnicAiig/'iie declU mtium natura creato, Prop.

Sine vitiis nemo nascAtur. Oraz.

Ognuna mori cu ìu so viziu allatu.

Quannu lu sfarduni 'mpuvirisci,

Prima s'ammuccia e poi spirisci {Catania).

Sfarduni, sciupone.

Tiiitu cui pigghia lu viziu veccliiu.

Tri cosi odia Diu: lu poviru superbu, lu riccu farfanti

e lu vecchiu viziusu.

È nella Raccolta del Satta, ma non mi pare proverbio.

Tres species odivit anima mea,..i paiijperem superhum, divi'-

tem mendaaem^ senem fatuum et insensatum. Ecclesìastie.

XXV, 3, 4.

Unn'è la cucca cùrrinu Toceddi.

Dov'è la civetta sempre cala qualche uccello. Tose»

Un omu senza un viziu nun è bonu.

Unu senza vizii a tutti banni va.

Un viziu chiama l'àutru.

Un vizio chiama l'altro. Tose,

Un vizio ciama l'altro. Ven.

Vita licinziusa fa la vicchiaja pinusa.
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Regole varie per la condotta pratica della ¥ita.

A bon cavaddu nun si cunta migghia— e

Un bòli cavaddu 'un ha bisognu di spruni.

A buon cavallo non occorre dirgli trotta — o

A cavaf che corre non abbisognano sproni. Tose,

A carni di lupu, denti di cani — e

A carni d'ursu, granfi di lupu.

A carne di lupo, dente di cane — e

A caccia di lupo, zanne dì cane. Tose.

A' temerari voglionsi mostrare i denti.

A chiddi a pedi si cci dici 'na vota; a chiddi a cavaddu

si cci dici dui voti.

Dicesi delle profferte od inviti che si fanno a chi va a piedi e a chi va a

cavaHo.Chi va a piedi è facile che si persuada a tenere un invito e a gustar

di qualche cosa; ma chi è a cavallo è difficile che si induca a smontare, e

però a lui si può benissimo replicar la profferta.
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Acqua, cunsigghiu e sali

Senza dumannàtu nu nn^'ha' a dari —

o

—
• Miigghieri, acqua e sali,

A cu' 'un ti nn'addumanna 'un cci nn'ha' a dari.

'^'e moglie, né acqua, né sale,

A chi non te ne chiede, non gliene dare. Tose,

A cui nun ti ijò dari la gunnedda,

Nun ti musfcrari puviredda — e

Gu cui nun ti pò ai^icchiri, nun ti 'mpuviriri.

Non te fa povero co chi non te pò fa ricco, e non te fa

ricco co chi non te pò fa povero. Nap.

]NiOn bisogna mostrare i cenci al popolo. Tose,

Al contrario

Di cui speri lu guastidduni

Fincitìcci puviriddnni.

A cui nun ti voli, e tu nun lu vuliri.

A cui ti pò livari quant' hai , dùnacci quantu t' addi-

manna —-

— A cui ti pò pigghiari chiddu chi hai , dacci chiddu

chi t'addumanna.

A chi ti può tòr tutto, dagli quel che chiede. Tose,

A cui ti trovi a lu capizzali, làssacci lu fàdali — e

A cui ti trovi a lu capizzn, làssacci lu pannizzu — e

A cui ti trovi a tutti l'uri, làssacci lu muccaturi.

A cumpagnia di sbannuti, cerca lu capurali.

Addimanna piaciri a cui nni soli fari;

Addimanna pani a cui nni soli dari— o

— Presta pani a cu' havi farina, e fa' piaciri a cu' nni

soli fari.
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Agghiòmmara ed agghiatti.

A gran notti^ gran lanterna.

A gran notte gran lanterna. To^^c.

Conviene adattare gli strumenti opportuni al bisogao.

A gran siili, grann' occhio.

A gran sole grand'occhio. Tose.

Allarga Fali cchiù di hi nidu.

Ammàtula preghi a cui nun voli sentiri.

A nnimicu chi fuj un ponti d'oru — e

A hi nnimicu attisacci la corda.

A nemico che fugge, ponti d'oro — o

•— Al nemico il ponte d'oro. Toso.

A Tinimis [o — Al ntìmis) faje ponti d'or (o — d'argent)»

Piem.

Fugientem liostem adjiiva. Lat.

Yedì Mora lu meu nnimicu.

Apri la strata a ben oprari.

A spiziali nun tastari, a firraru nun tuccari.

In butica non assazes — e

In su fraile non tocches. Sard.

Al fabbro non toccare, al manescalco non t' accostare,

allo speziale non assaggiare. Tose,

Quand te see dal faree, guarda e nò tocca,

E dai speziee schiva de mett in bocca. Mil.

A cà del ferrè nò tócca,

A cà del spezie nò mett in bócca: Com,

Dal fraro no toca,

Dal spizier no meti in boca. Ven,

A scali (o— casci) e purticali

Nun ti stari ad assittari — e
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'N capu li casci e davanti li porti min si sedi.

Purlicali, detto anche scaccheri, pianerottolo in capo ad una scala.

A tali carnij tali cuteddu — o

"—Quali carni, tali cuteddn.

A tal carne, tal coltello. Tose,

A tal càren, tal cortèi. Berg.

A tali pignata, tali cuverchiu — e

Tali cappeddn, tali ciriveddu.

Qual cervello, tal cappello — e

Qual gamba, tal calza — e

Qual pie, tale scarpa. Tose,

Vedi a Seistenze generali : Ad ogni pedi,

A taverna povira nun cci manciari.

A tempu di carduni, In cuteddu servi a iu patruni.

In tempo di poponi non prestar il coltello. Tose.

Non dobbiamo privarci di ciò che serve per noi quando più ci fa bisogno.

Attacca Tasinu unni voli In patruni — e

Attacca Fasinu unni voli In patruni;

Vegna In lupn e si In pozza manciari.

(0-—E In lupn chi In pozza sfunnurari).

Prende s!aìnu inue narat su padrona, et si morit est a

conta de su padronu. Sard.

hegii V asino dove vuole il padrone ; e se si rompe il

collo, suo danno. Tose.

Liga V àze dove vobu u paddron. Gen,

Guida l' asen dov voi al padròn , s' al s' acòppa F è so

dan. JBoL

Liga l'asen dove voeur el padron — o

Se liga l'asen dove el padron voeur. MiL
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Bisogna ligà Tasen do 1 voi ol padrù. Berg.

Bisogna ligar l'aseno dove voi e! paron — o

Taca Faseno dove voi el paron, e se 'i se pica so dan.

Ven»

Liga l'asino indove che el paron comanda. Trìest,

Taca 1' aso dova veni 1 padron, s' el lav lo mangia so

dan. Plem,

Siccome il padrone è quello che conoanda perchè paga, perciò accade qui

riferire un altro proverbio, il quale significa, che sebbene il buon maestro

s'intenda dell'opera che ha a fare, pure bisogna stare al volere del padrone

che ordina l'opera:

Lu mastri! è mastni, e lu patruni è capii-mastru.

A un populu mattu, un parrinu spirdatu.

A popolo pazzo, prete spiritato. Tose,

Ausa manu e cùrcafci.

Bisogna accumudarisi a lu tempu.

Bisogna darsi ai tempi. 7^osc,

Bisogna fari spaddi comu Tasinu — e

Pacenzia di santi, oricchi di mircanti,

Mussu di purceddti e spaddi d'asineddu —- o

Mussu di purceddu, oricchi di mircanti e spaddi di

asineddu —- o

Oricchi di mircanti e pacenzia di santi.

Bisogna aver grifo da porcello, orecchio da mercante e

spalle d'asinelio. Tose.

Nelle Facezie e motti dei secoli XV e XVl^ codice inedito magliabechian»

(Bologna, Ronsagnoli 1874) pag. 23, n. 3 si legge: •< Anchora el sopra decto

messer Pandolpho (Collennccio) usava dire : Chi vive al dì d'oggi bisogna

facci tre cose : Spalle d' asinelio , braccia di borcello et orechì da merca-

tanti. »

Ad bene vivendtmi nuUos o^ortet fastidire cibos^ multa dis"

simulare, ^plurima ferve. Sen.
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Calati e cònzati.

Abbassati e acconciati. Ihsc,

Gavaddu chi mancia assai, attaccala curtu.

A cavallo mangiatore, capestro corto. Toso.

€erca lii beni e aspetta In mali — e

Piggliia In beni e In mali ti scarti.

Vedi Fuj li cosi Unti-, e Pensa mali.

€hidd.n chi cci voli, 'un si cci pò livari.

Quel che ci va, ci vuole. Tose,

€ialò, cialò,

Ognunu si lazza In fattn so.

Fava e fasii,

Ognòn bada ai fat su. Boi,

€omu mi soni t'abballu — e

€omn mi ti canti mi ti sonii.

Qual ballata, tal sonata — e

Tal sonata, tal ballata. Tose»

De la spesa se regola el canta.

Conforma de la borsa 1' è el sona — e

Conforma 1' è el sona s'ha de fa el ball. MiL

Bisogna baia tal qual ch'i sana. Berg,

Come se sona, se baia, Ven.

Cu' a fatti d' àutru si 'mpaccia,

Nun resta senza taccia — e

Cu' a fatti d'àutru si 'ntrica, si trova 'ntricatu — e

Gc^ è guai si 'il cosi strànii ti 'iitrichi.

A chi si mischia nelli fatti altrui,

Di tre malanni li ne tocca dui. Cors,

G. PiTRÈ. — Proverhi siciliani, voi. IV. 11
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Chi troppo s'inapaceia, non è senza taccia — e

Chi s'impaccia de' fatti altrui

Di tre malanni gliene tocca dui. Tose.

Chi si 'mpiccia di' fatti altrui,

De tre malariDÌ je ne tocca dui. March.

A cassàs di laùr dì óter al ve la goba. Berg.

Vedi Nun ti 'mmiscari.

Cui bonu sedi, bonu teni.

Chi siede in piano, non cade. 7hsc.

Gai caca a ki largu, memi fetu si senti

—

e

Caca luntami ca fetu mai veni.

Cui cerca chidclu chi nun divi, trova cMddu chi nun
voli.

Cui fa a modu so, nun si sciarria cu nuddo.

Chi fa a modo suo non gli duole il capo. Tose.

Cui fa l'affari spi nun sgarra mai.

Cui metti tempu a la casa d' àutru,

Perdi tempu a chidda sua — e

Cu' ad àutru fa, ad àutru luci.

Vedi al cap. ECONOMIA (voi. Il, pag. 132) Cui la casa (Pàutru nutrica..

Cui nun cci havi chi fari, si nni jissi.

Chi non ci ha che fare, se ne vada. Toso.

Cui nun pò muzzicari, nùn mustrassi li denti.

Cui nun voli fètiri di lupu nun si nni vistissi la peddi.

Laonde si avverte: Sii tali ecc.

Cui nun voli fari la festa leva la 'ntinna.

Chi non vuol l'osteria, levi la frasca — e

Chi non vuol la festa, levi l'alloro. Tose.
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€ai nun voli fùcu, livassi li ligna.

Oum defecerint Ugna extingnetìir ignis ; et susurrone sub-

tracto^ jargla conqiùescuat. Prov. XXVI, 20.

Cui nuli voli fìijri, si lassa attaccari.

Cui nun voli làstimi, leva roccasioni.

Làstimi, qui impicci, noie, fastidi.

Cui rugna cerca, rugna trova.

Chi cerca rogna, ha rogaa. Toso. — e

Cui scerri cerca, scerri trova (Catania).

Scerra per sciaxra è di alcune parlate siciliane.

Chi briga cerca, tosto la trova. Tose,

Cui tarda e nun manca,

Nun si chiama mancaturi — e

Cui tarda, 'un manca.

Lo dicono anche coloro cLe hanno indugialo a fare una visita di dovere,

un pagamento ecc. e finalmente lo fanno.

Cui ti conusci, t'onura.

Vedi al cap. VESTI (pag. 129): A locu unni 'un sC conusciutu.

Cui voli assai, dumanna idocu.

In Toscana invece :

Chi vuole assai, non domandi poco. Tose,

Cui voli vera vita^ bisogna canciari vita.

Chi vuol vita, convien che cangi vita. Tose.

Di li botti di Forvu guardatìnni.

Guardati da bastonate d' orbo. Tose,
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Di prumissi nun gudiri, d'amminazzi nun timiri.

E in Catania :

— D'amminàzzitu non li scantari, di iDrumissa non ti

priari — e

L'amminazzàti (o — Tutti l'amminazzàti) campana e

li curnufci passìanu.

Amminaz zi, minacce; amminà^zitUi minaccia; mnminazzàti^ minac-

ciati.

Di promesse non godere, di minacce non temere. Tose.

Dissi la vacca a lu voi :

Ognuna fazza li fatti soi -— e

Dissi la vacca a lu voi :

Ognunu sapi V affari soi.

D'unni sugna bonu assittatu,

Nun voggliiu essiri scunzatu.

Donde non mi vien caldo, non voglio che mi venga né

anche freddo. Tose.

È gran pazzia lu cuntrastari

Cu cu' nun pò' vinciri né appattari.

Cu cu' ec. con chi non si può vincere né impattare.

Vedi al cap. Giustizia (voi. Il, p. 332), Pri quantu ecc.

B]rva eh' 'un si conusci nun si cogghi (o — meti).

B'a zoccu hai di fari :

E li fatti d' àutru nun gaardari.

Fra Mudestu nun fu mai priuri.

Fra Modesto no luie maie Priore. Nap,

Fra Modesto non fu mai priore. Tose, e Marcii.

Fraa Modest nò '1 deventa mai priór. MiL

Fra Modest a d venta mai pri or. Fiem.
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Fuj li cosi tinti, ama li boni,

Ga 'ntra un mumentu (o—-un nenti) càncianu li

sceni.

Guarda chiddu chi ti si dici, e no cui ti lu dici.

La pulizia T amò Din.

E v' è chi soggiunge in modo scherzevole:

Dissi lu porcu quannu si stricava 'ntra la rimarra.

Lassa stari lu munnu coinu lu trovi.

Vedi Nun ti pigghiari gatti.

Li mura nun hannu oricchi e sentinu, nun hannu vucca

e parrariu — o

— Li mura (o -— pirtusa) hannu Tocchi e li macchi han-

nu oricchi -—0

— Li sipàli non hannu occhi e vidinu , li mura non

hannu aricchi e sèntunu (Catania):

he mura so spiune de ]i forfante. Nap.

Sa chesura de binza iaghet sa ruffiana. Sard.

Le siepi non hanno occhi, ma hanno orecchi — q

Le siepi non hanno orecchi e odono. Tose,

A pèrla anch' è muràj. Eegg.

ParUi aneli i miir. Lomh.

Ogni boscon g' h el so oregion. Mil.

1 muri parla. Ven.

El bosco no ga orecie ne occi , ma el vedi e el senti.

Triest.

Anche le muraje a parlo. Pìem.

Un canto popolare ha questa chiusa :

Amicu, quannu parri grapi rocchi,

Ca tanti voti li mura hann' oricchi.
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Meli nella favola La Ciaula e la Cucca conchiude con qaest' avverti-

meiilo morale:

hi vucca li naticchi

Mittemunni o fìgg inoli,

Li mara hannu V oricchi,

^ Li pelri hannu parali.

L'Alfieri sentenzia:

Ogni parete un delator nel seno

Nasconder può. »

J[?ire,9 swit nemoris ocvJl car/ipestribus oris. Prov. med.

Lapis da pariete clamahit , et lìgnum quod inter iuncturast

cedificiorum est^ respondehit. Habac. II, 11.

Vedi Ogni locu.

U omu chi furmò (o —- liei) Diu non Fainmazzari.

L' omii eh' 'un si fa li fatti soi,

Cu la lanterna va circannu guai.

Lu fàcili nun si scrivi.

Un esempio per ispiegare questo proverbio. Tizio domanda a Sempronio:

- Dumani ccì veni a manciari a la me casa ? >' Sempronio risponde: « Fa-

cili' i> (cioè, è probabile che io venga). E Tizio di rimando : « Lu facili

7mn si scrivi, *

Lu forsi nun si scrivi.

Lu pani nun si mancia di lu cozzu.

Motteggio per significare che a buoni conti certe cose sì sanno, e non si

è così scimuniti da non sapere che il pane va mangiato per la bocca e non

già per l'occipite {lu cozzu).

Lu saccu si xjigghia i3ri la punta — e

Pigghiala pi*i lu pidleinu la visazza (Menfi).

Megghiu diri: cu' sa! ca diri: si sapiaf

Megghiu diri chi scinnivi, chi cadivi.

Megghiu nun fari nenti, chi malu fari.

Megghiu tagghiari lu jiditu chi la manu.
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E meglio perdere il dito che la mano — e

È meglio perder la pelle che il vitello [o — la sella

che il cavallo). Tose,

Ferma simile Iianno ì prov. Megghiu 'mpisu ca squartatu (voi. HI, p.

393), e Megghiu firutu ca mortu nel presente voi., p. 23, e Megghiu un

mortu a Sentenze generali.

Mora iu meu nnimicu

E mora 'ntra xjàssuli e iìcu.

Mugghieri brutta, cappotta novu e mulu eh' 'un arrena,

Su' saluti pr'un omu chi camina — o

— Mugghieri laida , vinu acitusu e cavaddu arrinatu

fannu i'omu filici.

Perchè nessuno cercherà di prenderli a scapito di chi li possiede.

'Na botta a la vutti e ìi' àutra a lu timpagnu — o

— Un corpu a lu circu e un corpu a lu timpagnu.

Un colpo al cerchio ed uno alla botte. Tose.

We mulu senza viziu , né ciumàra senza vóti , ne fìm-

mina senza divoti.

Senza vóti^ senza voltate, o giri.

j^è 'ntra la casa, né 'mmenzu la chiazza,

Nun stati a fari lu Patri Lanuzza •— e

— Nun fari tantu lu Patri Lanuzza.

Fari lu Patri Lanuzza, voler fare il maestro o Pajo addosso a uno, fare

il messere, e si dice di chi vuol tutto sindacare, in tutto metter bocca e

dito, ed anche dì chi fa qualche soperchieria.

Padre Luigi Lanuzza da Licata, gesuita (4591-1656), fu uomo di vita

esemplare, e tutta la spese nelle sacre missioni. Corse sempre per tutta la

Sicilia noni istancandosi mai di predicare, anzi di tonare contro il vizio o

contro ciò che a lui pareva vizio; e tale e tanto era il concorso del po~

polo che, non bastando le più grandi chiese, fu necessario che egli predi-

casse su vaste piazze o air aperto dei campi. In Palermo stesso gli uditori

ascesero, e non una volta soltanto, a 25,0001 II suo zelo lo fece da tutti
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appellare l'Apostolo della Sicilia. Innumeros, scrive il Mongitore, (Bibliot,

sic. I, 20) e vi'tiorum. coeno ad meliorem frugem revocavit: ipsiusetenim

verbis, velut orationis fulminibus perditos viros terrore concussos emol-

lire solitm, duriora corda in lachrymas eliquare comuevit. Dì luì scris-

sero lungamente Micb. Frazzetta, Dora. St. Alberti, Andrea del Pozzo, e

poi F. M. Maggi, Silvio Tornamira, Placido Reina, Ant. Natale ed altri.

Il proverbio e la frase siciliana che ricordano il Lanuzza, e che pure il

Meli conservò nella Fata galanti, e. V, si. 17, mostrano la celebrità che

dovette costui acquistare in ogni piiì riposto angolo dell''isola.

Né pri morti chiànciri, né pri vivi disulari.

Né pr'ogni mali jiri a medicu, né pr'ogni liti a Pavvu-

catu, né pr'ogni siti a la fun tana.

ISTè per ogni male al medico, né per ogni lite all' avvo-

cato, né per ogni sete al boccale. Tose.

Né per ogni mal dal medico, né pei' ogni lite da Tavo-

cato, né per ogni sé al bocal. Ven.

Nna la chiazza e mia la fera,

Nun si dici bona sira.

In piazza ed in mercato, ognun è licenziato. Tose.

'Ntra festa e Ferragostu,

Nun cci jiri si si' 'n disgustu.

Il Ferragosto si celebrava anche in Sicilia e particolarmente in Trapani

fino al secolo passalo, in cui il Villabianca raccoglieva e registrava que-

sto proverbio {Diari palermitani, voi. i,ibgl. 495, an, -1779); il quale am-

monisce che chi è in disgusto, si astenga dall' andare al Ferragosto, forse

per evitare fastidi, brighe, risse o peggio. La Festa di S. Petru ^mpigna

birritti^ che ricorre il -I. agosto, e di cui è cenno nelle mie Feste popolari,

dà la ragione di questo avvertimento. Vedi pure la HI. delle Lettere criti-

che scritte dal trapanese Niccolò M. Burgio sotto il pseudonimo di Jante

Cereriano. Berna (Livorno) 1777.

'Ntra stu munnu quattru cosi 'un tlia' a ]3igghiari: scec-

chi di curàtuli, fìggili lìmmini di massari, fìgghi ma-

sculi di cattivi e porci di lavannari.
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CuràtuU, fattori; cadivi, vedove; lauminàri, lavandaie.

Nu 'mmiscari ragniisdeu cu la cùbbaifca— e

Nu 'mmiscari Franza e Spagna.

Nun caminari 'ntra la i4na.

Nun canciari lu fattu pri lu sfattu.

Nun circari zoccu nun pòi truvarì.

Nun cridiri ad usurariu hmigno.

Nun cuntrastari cu cui non iiavi chi perdili.

Mal si contrasta con chi non ha da perdere. Tose.

Nun cunveni accarizziari picciriddi 'n vrazza di li mató.

Nun dari mai lu piru pri cirasa.

Nun dari viscotta a cui nun liavi ganghi,

Nun diri: dammi acqua, a la stipa; e dammi vimi, a la

fun tana.

(joè non chiedere cosa a chi non 1' ha

Nun diri tantu beni, chi nun pòi diri mali.

Da non confondersi con l'altro del cap. Amicizia (voi. I
, p, 97) : Nun

diri tantu beni di l'amica.

Nun disprizzari omu sutia cappa , nò limmina sutta

strazza,

Nun essiri bannera di campanaru — e

Nun essiri bannera di cannavazzu.

Pè'o&cordia fatui quasi rota carri : et quasi axis versatili.^

cogltatus illius. Ecclesiastic. XXXIII, 5.

Nun fari mali a cui nn'aspetta peju.

Nun fari quantu pòi, nò diri quantu sai , nò spènniri

quantu liai— e

Nun diri quanfc'Iiai, nò cliiddu clii fai, nò chiddu chi

sai, nò ammufctari ccliiìi di quantu pòi.
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Ku ffare tutto chillu chi piie, nu delire tutta chillu ciii

sai, mi cldare tuttu chillti chi hai. Oal,

Nu dicere quanto sai, nu te mangiare quantu hai. LecG,

Non fare quanto puoie, non magnare quanto vuoie, non

spennere quanto haie, né dicere quanto saie — e

No dicere maìe quanto saie, né spennere tutto chello che

aie. Nap.

Non far ciò che tu puoi, non spender ciò che hai ; non

creder ciò che odi, non dir ciò che sai. Tose.

W far quell eh' t' pù, n' magnar quell eh' t' vù, n' spendr

quell eh' t'ha e n' zanzar tutt quell eh' t' sa. Boi.

Ne far quanto ti poi, no magnar quanto ti voi — e

No mostrar quel che se g'ha, né dir quel che se sa

(o— no magnar quel che se g'ha). Veri,

Versate diu^ quid ferve reeuseìit^

Quid vcdeant Jiumeri Oraz.

Turpe est quod nequeas capiti suhmittere pondus, Prop.

Nun manciari la mii ciclica senza di la crosta.

Nun mettiri V isca vicinu lu focu — e

Isca vicini! focu prestii appigghia.

S' istuppa affacca ad su fogo non est mai bona. Sard.

U focu vicinu a la stoppa (o — all' esca, o — a la poi-

vera) sta male. Oors.

Non bisogna metter mai la paglia [o ~ l'esca) accanto

al fuoco — e

Stuppa e fuoco, non stan bene in un loco. Tose.

No se deve mette a paggia ^o ~ a stoppa) vixin a-u fceugo.

Gen.

La paja vsen a e logh hi s' azzend. Rom.

En bisogna meter la paia vseiu al fugh, chi n' vai eh' la

brusa. Boi.
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La paja aitaceli al foeìigh la sta mal. Parm,

La paia areni al foch la sta mal ben — e

LNó sta a Ioga la paia arent al foch. Mll.

La pagia {o — la lesca) avente al fogo s' impizza — e

No mete la pagia arente '1 fogo. Ven.

No meter la paja vzin el fogo. Tried.

La pa] a vsin al feu a s' avisca — e

Neu arsine la paja al feu — e

Nen butè la basana vsin al feu. Fieni.

Vedi per altri riscontri in AMORE (voi. I, p. Hi): L'omu è lu focu.

Nun x^assari unni cc'è lupi,

Né dumi unni cc'è bruchi (Sec, XVll).

Nun pigghiari Tacqua 'ntra lu panàru.

Non portar l'acqua nel vaglio. Tose.

Nun pur tari genti a la tò casa.

Vedi Nun tràsiri cani dintra.

Nun riscuvari li chiaghi.

È nella Raccolta del Risico, come il precedente.

Nun si divi parrari mali di tri J^ : di lu Re, di li Ret-

turi, di la Riligioni.

Non l'ho udito mai.

Vedi Si vói campavi 'n paci.

Nun si pò dari cuntu a tutti.

Non si può dar sodclisfazione a tutti

—

e

Non si può fare a modo di tutti. Tose.

Nun ti cumanna, cui ti dumanna.

Nun ti lassari pigghiari un palmu di tirrenu.

Nun ti iivari d'anni e di misi quantu pòi.
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Nun ti 'mmiscari, nun ti 'ntricari,

Nun fari beni^ ca mali ti imi veni — o

—~ Nun ti ^mrniscari, nun ti 'ntricari,

Nun fari beni nè.mancu mali — 6^

Nnn ti 'mpacciari 'n fatti d'àutru.

Vedi al cap. DEBITO Nun pristari'

Isfun te .ne iitrecà, rum te 'mpaccià, nun fa bene, ca ri-

cive malo. Nap.

Kli te 'mpacciare, mi te 'ntricare, nu fare bene ca triièi

male. Lece,

Niunii fectat bene qui non liat male. Sard.

Vedi ai cap. Regole del tuattare (voi. UT, pag. 32S): Né ludatu.

Nun ti pigghiari gatti a pìttinarL

Son rimasti proverbiali questi due versi :

Li cosi comu su' lassali stari,

Ne ti pigghiari gatti a pittinari.

Alter rixatus de lana s(zpe caprina

Proijiignat nugis armatun. Oi'az.

Nun ti pigghiari lu pinseri di lu Russu, quannu si java

a 'mpènniri.

Non darti gl'impacci del Rosso. Toso.

Il quale Uosso, condotto al supplizio per una delle vie principali della

città, raccomandò a coloro che lo accompagnavano che facesser meglio la-

stricare quella via. Questa tradizione corre anche fuori di Sicilia, come può

vedersi in Pauli, Modi di dire toscani, a. CXll, e Pico Luri di Tassa-

no, op. cit n, 221.

Nun ti sciarriari pri dui pira eh' \in su' fatti — e

Nun ti sciarriari pri la vigna di lu sigretu.

Non disputare dell'ombra dell'asino. Toso.
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De ea re, quoe te non molestata ne certevis. Ecclesiastic. XI, 9.

Nun ti stari a lavari a la Lanterna,

Ca 111 megghiu amicu tò t' arrobba 1' arma

(o — Ga lu meggiu amicu t' arrobba li panni) (Pa-

lermo).

Cioè: Non li bagnare alla Lanterna del Molo, perchè non puoi esser sicu-

ro che altri non ti rubi i panni quando ti sii svestito, e ti trovi a nuotare.

Questo proverbio palermitano potè forse nascere tra il quattro e il cin-

quecento, quando cioè Porto di Palermo era la Cala di Piedigrotta e la

Carità (porto costruito nel 1445) ; ma piiì probabilmente nacque dopo il

Porto nuovo, volgarmente detto Braccio del Molo (sec. XVI 1) , anzi dopo

alzata questa specie di torre anche oggidì sormontata da una grande Imi-

terna., a servigio dei naviganti. Vedi Villabianca, Della Fondazione del

Molo di Po?ermo, dissertazione accademica .pubblicata x\q\\ìì Biblioteca, sto-

rica e leit, di Sicilia, voi. XI, p. 285 e seg. e G. Cimino, Il Porto di Pa-

lermo e la sua sistemazione, Palermo, 1878.

Nun tràsiri cani dintra, cà ti portann Tossa fora —• o

— Nun vi mittiti (o — tiniti) cani dintra, cà vi nèscinu

Fossa fora.

Nun tuppnliari a porti firmati (Marsala),

Ogni locu ce' è Din; ogni piunta di cantunera ce' è un

sbirru.

Vedi al cap. Beligione (voi. HI, p. 349): Ogni locu.

Ogni vanedda spunta a lu Gàssaru -— o

— Ogni via nica spunta a la via granni (Montemaggiore)

—-0

—
' Ogni vanedda spunta a la Marina (Catania) — o

-— Ogni vanedda spèrcia a la chiazza (Siracusa) — e

Si va pri cchiù strati a Roma.

Nel Morgante maggiore del Pulci :

A Roma tutti andar vogliamo, Orlando,

Ma per molti sentier rVandiam cercando*
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Per medas caminos si andat a Roma. Sard.

Per centi! strade se va a Roma. Cors,

Per piii strade si va a Roma — o

Tatte le strade conducono a Roma. Tose.

Tutte le strade porta a Roma. March.

Pe ci il stradde se va a Romma. Lig.

Tutte e stradde portan a Romma. Gen.,

Tutt' il stradi menn'a Roma. Mirand.

Per più strèd as va a Róma. Regg»

Tutt il sti'à i mein' a Roma. Plac.

Tutt ì strad mènen a Roma. Mil.

Ogne strada mèt en piazzo,. Berg.

Ogni strada me buta in piazza. Ven.

Tute le stra a meno a Roma — o

Tute le stra a van a Roma. Piem.

Ognuno fa comu la 'nteiini (o — la senti).

Ognuna havi lu dritta di corriri cu Fàutri.

Kelle cose oneste ognuno ha diritto di pretendere.

Ognuno può pretendere al palio. Tose.

Ognunu si stia 'ntra la so peddi — e

Statti 'ntra lu tò 'ngastu.

Intima fortunam qidsque maneto suaéi. Ovid,

Propria in pelle quiesce. Oraz.

Memento te in peUicula tenere tua. Marz.

Ognunu viva comu voli muriri.

Omu rìgurusu a tutti è udiusu.

Vedi, per la forma, il prov. del cap. GIUSTIZIA (voi. II, p. 328): Lurig-

girusu.

, . ... Ut ameris amahilis està,

Asperitas odìum, smvaque lierha movet. Ovid.
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Pensa mali e nun T oprari.

Piccati e dinari ognunu si cunfca li soi.

Pigghia cunsigghiu di prudenti, chi mai ti penti.

Pjgghia e addimanna.

Pigghia templi e campirai.

Piglia tempii chi camperai. Covs.

Piggia tempo e camperai. Gen,

Nam mora dat vires, teneras mora jpercoquit uvas^

Et valldas segetes quod fait herha facit. Ovid.

Pocu ti 'mporta sapiri cui parrà, ma sapiri zoccu dici.

Primu, amari a Din supra ogni cosa
;

Secunnu, 'un caulinari senza spisa.

E i marinai milazzesi, applicando il precetto al caso loro:

— Primu, adurari a Diu supra ogni cosa;

Secunnn, 'un jiri ó Capu senza spisa (Milazzo).

Capu^ qui è il promontorio di Milazzo. E si dice solamente;

Nun caminari senza spisa.

Quannu lu scaluni di la porta nun ti riri (o — ridi),

Nun cci stari a jiri.

Quannu s' havi otteniri 'na cosa, si divi 'ncuminciari di

lu scaluni.

Quannu si' 'nvitatu mancia forti, chi si ti voli beni si

nni ridi, e si nun t'ama Foccidi (o — senti li peni

di la morti).

Quannu sona lu murtareddu,

Sta' un pizzuddu e po' cci vai.

Cioè: quando tu odi che nella casa altrui si pesta qualche cosa nel mor-

taio, allora preparati ad andarvi, perchè è quella Pora del desinare.

Quannu unu nesci di lu fangu, s' annetta li scarpi.
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Così quando si ha avuto da faro con gante disonesta, triste ed infame.

Secunnu è l'asta i)orta la JDannera.

Si ad ogni locii metti lu tò riasu,

In brevi tempo si farrà viso usti.

Sigreti a tò mugghieri 'nn cunlìdari,

(o — Cosi a limmini 'un cunMari),

(o — Figgili di b... 'un nutricari),

Gasi cu prégni i 'un àddnari,

Gnmpari sbirri min pigghiari -— o

— Nun pigghiari casa cu prèguli e cumpari sbirri, e

nun diri li to' cosi a la mugghieri

—

o

— Sigretu a tò mugghieri nun fìdari,

E fìgghia d' arma nun pigghiari — e

Di sbirru cumpari 'un ti iìdari.

« Consigli dati da un padre al figlio , in punto di morte. La moglie , il

birro e la pergola son tre cose delle quali si deve guardare l' uomo nelle

occasioni del suo vivere. La pergola serve di scala esteriore in casa a una

persona di mala intenzione.» Cosi il Villabianca.

Vedi la novellina alla fine della Raccolta.

Per spali tega on secrett, fidet di donn. BUI.

Non contar i segreti a le done. Yen,

Sii tali quali vò' essiri stimatu— o

— Studia d' essiri tali quali disidiri pariri (iS(?c. KVll).

Si tu ti vriogni a dirimi di si;

Gala la testa ca ti sintirò.

Se ti vergogni a dire di sh

Crolla la testa e fa' così. 7Wc.

Si vói campari cuntenti a sta vita,

Vó' essiri cu tutti curapagnuni.

Si vói campari 'n paci,

Parrà beni di lu suprajuri,
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Spitali, spiziaria e galera

Nun nèsciri tabbacchera.

Perchè te la vuotano subito.

Stanca 'n cliianu.

Vedi al cap. Riflessione (voi. HI, p. 359); Cui va chianu.

Tri cosi 'un si ponnu capiri : ricetti di medici
,
pòlisi

di 'mpignaturi e disdirsi di minchiuni.

Un chiovu caccia n" àutrii ~— o

— Un chiovu caccia fora n' àutru chiovu — o

•— Chiovu caccia chiovu.

Chiodo leva chiodo. Tose,

Cont oa ciod se descascia on olter ciod. MiL

Cìineus cuneum trudit. Lat.

Olavum davo pellere. Lat.

Un diavulu a F àutru caccia.

Unu diau la que cazzai s' ateru. 8ard*

Forse un diaule caccia V altru. Oors,

Un diavolo scaccia 1' altro. Tose,

Un diao scaccia 1' atro. Lig,

Un gèvul scazza ci' èfcar. Bom.

Un diavel c'cazza qnV alter. Boi.

Un diavoi cazza 1' àter. Parm,

On diavol descascia l'olter diavol. Mil,

U diaol descassa 1' óter. Berg,

On diaol casa 1' oter. Brese,

Un diavolo scazza V altro. Ven.

Un diao a na scassa un aotr. Piem.

Unni ce' è pani rnuffutu, stacci.

G. PiTRÈ. -— Proverbi siciliani, voi. IV. 12
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Unni cunveni, curri liggeru.

Unni si' "vulufcn, vacci — e

Unni si vulutu curri e statti,

E solati li scarpi si l'hai rutti

—

e

Nun coi 'ncugnari unni 'un si' vulutu.

Va pri la strata battuta.

Varca rutta, attaccala a lu molu.

Vinu , cavaddu e mugghieri

Nun s' avantanu vulinteri •— e

Bonn vinu, cavaddu e mugghieri

Sapi ognuni! ca 'un si divi lodari.

l^è cavallo, ne moglie, né vino, non li lodai'e a nessuno..

Tose,

Vurza mustrata ti sarà rubbata.
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Sentente geEeralì.

Ad ogni pedi la so scarpa.

Ad ogni piede la^ sua scarpa. Ihsc.

Vedi al cap. Regole varie (p. (59): A tali pignata.

Amara lu mortu chi trasi 'ntra lu vivu — e

Tintu ddu corpu chi trasi 'ntra n' àutru corpu.

Avemu bisogna di la terra chi carpistamu.

Si può aver bisogno di tutti. ITmh.

Se puote piccai sorice leon disprigionare.

Se può la mosca piccola lo bue precipitare,

Per mio consiglio donoti
,
persona non dispregiare;

Che se non ti pué nuocere, potratti ancor giovare.

Jacop, da Todi.

Biatu cui criscennu ammigghiura, e mali pri cui 'mpi-

jura.

Biddizza di curtiggiana, gran forza di vastasu e cunsig-

ghiu di facchinu, nun vannu un quatrinu.
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Bellezza di cortigiane e consiglio di facchino non vanno

un quattrino. Tose.

Gc' è morti e vita.

Lo dice chi vuol pagare un debito, chi toglie commiato da ano e Io ab-

braccia bacia; e si ripete anche per ischerzo.

Ghiddu chi è ben fattu sempri passa pri bonu.

Quel che si è fatto bene non fu mai tardi. Tose.

Ghiddu chi min è pò essiri.

Quel che non è stato può essere. Tose,

Cosi asciati \in su' arrubhati.

Vedi voi. I, pag. \M : Cosi dati.

Sa cosa agatada {trovata) Deus That mandada. Sarà,

Cosa trovata non è rubata. Tose,

Cu bona vuhmtà, tuttu si fa — e

Lu bon vuliri, è megghiu di putiri.

La buona volontà tutto fa — e

Quando c'è volontà, c'è tutto. Tose»

Gu' havi occhi, talia.

Gui chianci, ottoni — o

— Gui pitia e lagrimia, otteni {Almeno) — e

Gui si lamenta, assai dimanda {Sec, XVII) — e

Una facci piatusa, assai dimanda (Sec. XVII),

Gui cosi novi vidi, cosi novi aspetta.

Gui fxci luniunnu, lu pò sfari.

Ohi ha fatto il mondo, lo può mutare. Tose. -— e

Gui sapi fari, sapi sbtirdiri — e

Gui fa lu carru, lu sapi disfari (Sec. XVII).

Chi fa una cosa, sa ed è padrone di disfarla.
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Chi fa il carro, lo sa disfare. Tose.

Chi à fac la scodèla, '1 poi a' scarpala. Berg.

Chi sa far, sa desfar — e

Chi sa far la pignata, sa desfarla. Ven.

Cui scappa, la ciuita.

Cui scrissi scrissi, Pilatu dissi.

Di cosa veni (o — nasci) cosa.

Di cosa nasce cosa, e il tempo la governa. Tose.

Di cossa nass cossa. Boi.

D'un disordini uni nàscinu (o — vennu) centu.

Un disórdine ne fa cento. Tose.

Un falò ghe ne ciama conto. Ven,

La campana è la trummetta di la sepurtura.

L'arma a Diu e la robba a cu' tocca — o

— L^arma a Diu, lu corpu a la terra, e la robba a coi

veni — e

— L'arma a Diu, la robba a cui tocca e lu culu a Peppi

di Blasi.

L'anema a Dio e la robba a chi spetta. Najp.

S'anima a Deus, sa corpus ad sa terra, sos benes a quie

restant. Sarà.

L'anima a Dio, il corpo alla terra e la roba a chi s'ap-

partiene. Toso.

L'anima a Dio, ol corp a la tèra e la roba a chi la va.

Berg.

L'anima a Dio , el corpo a la tera e la roba a chi la

ghe va. Ven.

Beddite guce sunt Ccesaris Casari^ et qum sunt Dei Deo.

S. mB.n.,Evang. XXIJ, 23; S. Marco, Xll, 17; S. Luca,

XX, 25.
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La vera liggi è la natura.

Li lagrirai arrimòddanu ogni pefcra.

L'omini su' comu li zimmari : chiddu chi fa unu fannu

tutti.

Zimmaru, montone, becco.

L'omu, finu a la morti specula.

L'omu havi ad aviri un puntu.

Cioè un .principio a cui uniforraare o indirÌ2zare le sue azioni.

L'omu onura lu iocu, e no lu locu Tomu.

I Toscani invece, nel senso di mutar paese:

L'uomo fa il laogo, e il luogo l'uomo. Tose.

Lu chiovu
,

grossu fa lu pirtusu.

Lu cuntu nun metti tempu — o

— Cuntu 'un pòrta tempii — o

— 'Ntra li cunti nun cc'è tempu.

II tempo dello novelle passa presto. 7hsc.

Vedi le mie Fiabe, voi. 1, pag. 52, e De GUBERWATlS, Novelline dì S.

Stefano in Calcinaja^ p. 34.

Lu fattu è fattu.

E con un bisticcio:

Cui liei fìci, dissi Pipi.

Si pretende da alcuni che questo Pipi sia il generale Pepe, il quale venuto

nel S820 in Palermo a sedare la rivoluzione,concesse amnistia a' rei dicendo

Chi fece fece, È una tradizione come un'altra, che non va presa per vera,

perchè il proverbio esisteva prima del 1820.

Lu fattu è fattu, e 'un si uni parrà cchiù. — e

Il fatto è fatto. Tose.

lì fatto è fatto. Vmh.

Quel che è fatto è fatto. March.
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Qoóll ch^ è fatt, è fatt. Bom.

Col eh' è fatt, è fatt. Parm.

Quel che è fat, è fat. Lomh.

El fatt r è fatt, sul fatt no gh' è contesa. MiL

Quel eh' è fac, è fac. Berg,

Quel eh' è fato, è fato. Veii.

Pro&terlta mutare non possumus, Cic.

Vedi Lu passatu,

Lu munnu camina.

Il mondo va da se. Tose,

Lu munnu è funzioni e finzioni.

Lu munnu è granni pri tutti.

Il mondo è grande per tutti — e

Nel mondo e' ò da viver per tutti. Tose,

Lu munnu è sempri lu stissu -— o

Lu munnu lia sfcatu sempri lu stissu.

Il mondo fu sempre mondo. Tose,

I omeni xe sempre i stessi. Ven,

Lu munnu nni cumanna.

Lu muru scrittu paiTa di tutti.

Lu passafcu è passatu.

Vedi ad AFFETTI voi- I, p. H): Acqua passata,

Lu persu è persu.

Su perdìdu est perdidu. Sard,

Lu putiri sìipira lu cluviri.

Lu tempu assicuta lu tempu

—

e

Lù tempu sempri lu tempu assicuta,

E torna e veni la cosa passata.
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Lu tempu è (o — è un gran) galanfcomu.

Il tempo è galantuomo. Tose.

Il tempo è lango, ma galantuomo. March.

Al tèimp è galantom. Boi.

01 tép l'è galantom. Berg.

El tempo xe galantomo — e

No ghe xe '1 più galantomo del tempo. Ven. — e

Lu tempu è longu.

E basterà perchè noi vediamo come andranno a finire certe cose; se ave-

Yarao o no ragione quando affermavamo il tal fatto e annunziavamo il tale

avviso; se si avvereranno le nostre previsioni.

Lu tempu è priziusu.

Sumptus pretiosissimus tempus est. Diog. Laerz.

Nihil pretiosius tempore. S. Bern. Ad. Scoi.

Lu tempu ogni cosa cansuma — e

Tuttu pas>sa e finisci cu lu tempu — e

Lu tempu passa e tuttu si divora — e

Lu tempu strudi li petri.

Su tempus consumat sas pedras. Sarà.

11 tempo consuma ogni cosa — e

Il tempo passa, e porta via ogni cosa — e

11 tempo divora le pietre. Tose.

Nihil est opere, aut marni factum, quod aliquando non con-

fidai et consumat vetustas. GìQ.

Omnia feri cetas. Virg.

Vitiat lapidem, longum tempus. Lat.

Lu tempu passa e la viccliizza accosta— o

L'anni passanu e la viccliizza accosta — e

Aspetta tempu, cà la vicchizza accosta.

Il tempo passa e la morte s'avvicina. Urnh.
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El tempo passa e la morte vìen,

E grattii quei che no g'iia fato ben. Ven.

Tempora lahuntur^ tacitisque senescimus annis. Ovid.

Lu tempu vinci ogni cosa.

11 tempo vince tutto. Toso.

Manciari di Cappuccini, lettu di Diiminicani e pulizia

(o— cavalcatura) di Gesuiti.

Megghiu un mortu ca centu firuti.

Vedi -a Sanità' (p. U7):MSgghiu firutu ca mortu.

Munnu ti munna.

Munti cu munti 'un si jtincinu mai, ma romini cu l'o-

mini si 'nfrìintanu -— o

— Munti cu munti 'un si ponnu arrivari— o

— Munti cu munti 'un si jùncinu mai, ma l'omini di

lu munnu sempri si jùncinu.

Monte cu monte nu se ncontra mai:

Ommu cu ommu ci nu osce crai. Lece.

Montes cum montes non torrant a pare,

Ma liomines et liomines benint a pare. Sard.

L'ommi caminanu e le muntagne stanu ferme. (7ors\

Si scontrano gli uomini e non le montagne — e

I monti stan fermi, e le persone camminano. Tose,

Le montagne sta ferme, e l'omini se 'ncontra. Marcii,

Son e montagne che no se incontran, Oen.

I om i camena e al muntagn al sta fermi. 'Barn,

I omen giren, el muntagn stan fèirmi. Boi,

II montagni stan fermi, ma la genta del mond s^incon-

treu. Farm,

I montàgn stan ferm, e j' om s'incontran. Piac.
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I omen se ìncontren, stan a post ì mont — e

Hin doma i mootagn che sta a so loeiigh, ma la gent

del mond s'incontren. Mil.

1 è noma i montagne eh' i sta al so post. Berg.

l omene se move, e le montagne sta ferme. Ven,

he montagne sta terme, e i omeni s'incontra. Triest.

A son nen le montagne, ma j' omeni eh' a s' incontro.

Plem.

ARIOSTO, Ori fur. XXIIÌ:

Dice il proverbio, eh'a trovar si vanno

Gli uomini spesso, e i monti fermi stanno.

Né reda senza corna, né re senza curuna.

Reda per discendenza.

Novi tempi, novi pinseri — e

Autri Lempi, àutri curi.

Altri tempi, altre care. Tose, e Ven,

Aliis teviporihus alia coiweniunt. Demost.

TemxJoribu,i aìiis alia conveniiint. S. Agost. Confess, III.

Nun cci nn'è cchiù di la stampa antica.

Nun ludari la jurnata

Si nun scura la sirata— e

Nun ludari lu jornu sì nun scura,

Gà pò chiòviri poi versu la sira — e

Nun si loda lu jornu fimi a la notti,

,
Nò r omu finn a la morti— e

Si lauda lu fini di la vita, e lu jornu quannu scura.

{Sec. XVH).

Un bsogna hidèr e de fena tant eh' n'è sera. Rom.

No se poi dir bel zorno, se no xe sera. Ven.

Fallitur augurio spes hoàa smpe suo. Ovid.
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Ogni cent'anni e ogni cenLu misi

Torna l'acqua a li so' paisi.

(o — Ritorna l'acqua pri lu so paisi).

Dopu cent'anni l'acqua torna a so rigu. Cors.

In cent'anni e cento mesi

L'acqua torna a^ suoi paesi. Tose.

Doppo cent'anni 1' sequa a torna a-o so muìn. Lig.

Co u tempo l'sequa a torna a-u so muin~-o
— Doppo sent'anni, ogni esqua torna a-u so muìn. G&n^

In zéinfc an e in zèint mis

L'aqoa tòurna ai su imìs. Boi.

In zéint ann e in zèint mèis

L'acqua torna ai sóó paèis. Beg.

Ogni cent'ann e un mès

Torna l'acqua al so paès. 3IiL

In cent'ani e in cento mesi

L'aqua torna ai so paesi. Ven.

An seni ani e sent meis, l'aqua a torna dov'a l'era. Piem.

Omnia flumina intrant in marCy et mare non redundat; ad

locuM) unde exeunt flumina^ revertuntur ut iterum fluant,

Eccl. I, 7.

Ad fontes redeunt^ longo post tempore^ limphos. Ovid.

Vedi Tutti li dumi ecc., al quale proverbio può anche applicarsi il passo

delFEcclesiaste.

Ogni cosa criata havi a fmiri —e
•— Ogni cosa si cunsuma e veni a fini — o

— Ogni cosa veni a fini.

Ogni cosa benit a remata. Sard,

Ogni còsa ha é su fen. Barn,

Tuto g'ha 'l so fm. Ven,
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Omnis corisummatìonis vidi finem. Salm. CXVIII, 96,

Vedi Ogni cosa passa.

Ogni cosa havi lu so tempu — o

— Ogni cosa a so tempu •— e

Ogni frutti! havi la so sfcaciuni— e

Frutti (o — Persichi) e niuluni,

Vonn'essiri di staciuni.

Prediche e Eìilune vonn che le stasciune. Pugl.

Ogni cosa a tempas sou. Sarà,

Ogni frutta e bonii a la so stagione — e

Ogni cosa ha u so tempii quandu si sa coglie — e

Terapu da grilli e tempu da crapetti^

Disse la gólpe cu ì so versetti. Coi-'s,

Di stagione tutto è buono — e

Ogni frutto vuol la sua stagione. Tose.

Ogni frutto vóle la sua stagione. March, •

Tutto a so tempo — e

Ogni fruto ha a so stagi on. Gen.

Ogni frutt a la su stason. Rom,

A so stagìon tutt è bon. Parm.

Persagh, figli e mlon,

Tutt a la so stagión. Mirand.

Ogni cossa a so temp. Mil.

Toc è lahr a so tép (o — a la so staglii). Bei^g.

Ogni fruto g'ha {o — voi) la so stagion — e

Tuto a so tempo. Ven.

Per tutte le cosse glie voi la so stagion. Trieste

Tut anfe un temp —-e

Cosse e radon,

Ogni frut a soa stagion. Piem.

Omnia temptis hahent, Eccl. Ili, 1.

Lxta fere lo&tus cecini^ canó tristia tristis;

Conveniens operi tempus utrumque suo. Ovid.
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Ogni cosa lu tempii conza e guasta.

Ogni cosa passa •— o

— Ogni cosa veni e passa — e

Tuttu passa e prestu passa.

Totfcii sas cosas passaiit. Sard.

Omnia proetereunt. Lat.

Ogni drifctu havi lu so riversu — o

— Ad ogni drittu cc'è lu so riversu — o

— Nun cc'è drittu senza riversu — e

Unni cc'è lu drittu, cc'è lu stortu.

" Ogni dritto ba il suo rovescio. Tose,

Ogni indrito lia u so reverso. Gen,

T5c i ndrée 1 gh' à 'l so roèrs. Berg.

Ogni dreto g' ha '1 so roverso — e

Tute le medagie g'ha '1 so roverso — e

Tute le cose g'han el so dreto e '1 so roverso. Yen.

Ogni principiu havi lu so fini.

"Ogni regula havi la so eccezioni — e

-—Nun ce' è regula chi nun fallisci — ò

— Tutti li reguli falliscinu.

^•"-^-Kon si dat regula senza eccezione. Sard,

««*'Un e' è regola senza eccezzione. Oors,

««^"Noii sì dà regola sepza eccezione. Tose,

w^«^Ogni regola ha a so eccession. Gen,

^*«^Tótt al regul agli ha la su ezzezion. Mom,
-*« Tutt i regol patissen (o— gh'han la soa) eccezion. Mil

-"•Tote i règole i gh' à la so eccessih. Berg,

Tuto g'ha la so ecezion — o

^*^' Ogni regola patisse la so ecezion. Ven.

A j' è nen regola senssa ecession —

e
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Tute le regole a patisso ecession — e

Tute j' usansse a l'an soa ecession. Plein.

Ogni salmii finisci 'n gloria —• o

-- Ogni salmu 'n gloria torna.

Ddoppu lu salmu si canta la gloria.

Ogni salmu fmit in gloria. Sarà.

Tutti i salmi finiscono in gloria — e

Alla fine del salmo si canta il Gloria. Tose, o March.

Finito il salmo si canta il gloria. Umh. .

Tatti i sarmi finiscian in gloria. Gen.

Tutti i pater fenissen in gloria. Mil.

Finio '1 salmo se canta '1 gloria. Yen,

Tuti i salmi fenisse in gloria, Triest.

Quattru sunnu li nnimici di Toma : Dimoniu, antimo-

nin, niatrimoniu e Tribunali di Patrimoniu.

Sfcu miinnu è 'na gaggia di pazzi.

Questo mondo è una gabbia di matti. Tose.

Sto mond 1' è ona gabia de mac. Berg.

Sto mondo xe una cheba de mati. Yen.

StuUorum infinitus est numerus, Eccl. T, 15.

Supra la carta si canta la musica — e

Supra Ili mortu si canta l'esequii.

Sutta lu celu neuti cc'è di novu.

I>^ihil sub sole novum. Eccl. I, 10.

Omnia jam Jlent, fieri quce posse negabam, Ovid.

Tutti li ciumi e li ciumari, currinu a lu mari — o

— Tutti li ciumari vannu. a mari.

Ogni acqua corri a mari. JSfap.

Ogni funtana scende a u mare — e
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Ogni riu torrat a mare. Sarà,

L'acqua scende a u mare. Cors,

Tutti i fiumi vanno al mare. Tose.

Tuta l'aqua va al mar. Yen.

Tute. le ròse van a caselle in tei mar. Piem.

Omero ìXQWlUade lib. 22 dice che tutte le acque del mondo sboccano nel-

l'Oceano.

Tutti sernu d' un' acqua tanti ciumi.

Tutti semu d'un culuri.

Tutti Siam d'un pelo e d'una lana. Tose.

Tutti semu fatti di carni e d'ossa — o

— Tutti di carni semu fatti.

Totu SOS homines sunt homines. Sard.

Tutti Siam di creta e Dio il vasellaio — e

Tutti Siam d'una pasta — e

Tutti Siam d^un pelo e d'una lana — e

Tutti siamo di carne. Tose.

A sen tótt e d' chèran. Rom,

A sèin tot ed caren. BoL

Sem toc òm. Berg.

Tuti semo (o — Semo tuti fati) de carne — e

Semo tati de la stessa pasta — e

I omeni xe filai tuti zo da una roca — e

Tuti i omeni xe compagni come i melini de Oioza.

(Chioggia). Yen.

Homo sum, humani nihil a me alìenum esse puto. Plin.

Tutti semu 'nclinati a lu mali.

Tuttu va a la tempra.

Una bedda jurnata nun fa stati— e

Una rìnnina nun fa primavera — e

Un casu nun fa regula — e
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Un accidenti min fa casu — e

Eccezioni nun fa i^egula — e

Un Giuri {o —^Un sulu ciiiri) nun fa i3rimavera.

Una fiore [o — grilanda) non fagliet estajone — e

r^Una rand ine non faghct bei'anu (o—^istajone). Sard,

Un fiore non fa primavera (o —< ghirlanda) — e

Una rondine non fa primavera — e

Una spiga non fa manna — e

Un canestro d'uva non fa vendemmia. Tose.

Unn-a sciò a no fa primraaveja. Lig.

'«Ì*Uno-a rondine no fa primavera — e

Unn-a scia (o — roeusa) no fa mazzo {maggio), Gen.

'^^U'n fior an fa premavera. JRom.

Un fióar en fa premavèira (o — grilanda). Boi,

r*Un fior aa fa primavera. Parm,

";|Un fior èn fa primavera. Regj^^

Un fior (o — Un fior sol) nò '1 fa minga primavera. MiL
U fiìir nò fa primaóra (o — ghirlanda) — o

U caso fa miga regola. Berg.

^ Una rondina no fa primavera — e

Un fior no fa primavera. Ven.

'^pUna rondinela no fa primavei'a. Triest,

•f^IsTa rondona a fa nen primavera — e

Unu fior a fa nen primavera. Pieni,

Una irunda non facit ver, Prov. lùed.

Unus flos non facU ver. Prov, mqd.

Mentre in altro senso sì dice:

Pr' un' oceddu 'un canta primavera?

Nel senso del riferito proverbio si ha pure:

Unu nun fa nùmaru.

Uno non è numero. Tose,

Uno no fa numero. Ven.
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Unn'è, è.

Sìgoifica che quanJo la cosa è vera, nessuno ha da osservare; e che quando

ima persona ha ragione, bisogna farle giustizia col dichiararlo.

Unni nun cc'è principiu^ nun cc'è lini.

'Un pò scmsciri 'na mici 'ntra un saccu.

Una noce in un sacco non fa rumore. Tose,

Una cócla in t'un sacch la fa poch armor. Bom.

Una nosa sola no canta in un saco. Yen.

Vali cchiù lu muntimi, chi la curduvana.

Muntuni, pelle di montone conciata per farne scarpe : curduvana, altra

nota pelle per il medesimo uso, che deve il suo nome alla sua provenien-

za da Cordova, il proverbio significa: valgono più le cose fatte sotto i no-

stri occhi, cioè le paesane, che quelle provenienti dall'estero, benché van-

tatissime.

Vói campali? lassa campari— e

Vivi e lassa viviri.

Yivi e lascia vivere. Tose,

Appunto pome Iacea Prete Pero della nota poesia di Giuseppe Giusti.

Vuci di populu, vuci di Diu.

Voce de popolo, voce de Dio. Najp.

Boghe de pobulo, boghe de Deus (o — sententìa facta).

Sard,

Voce di popolo, voce di Dio (o — dei Signore). Tose,

Voxe de popolo, voxe de Dio. Lig,

Vos de popul, vos di Dio. Bo7n.

Vòus d' popol, vòus d'Iddìo. Boi,

Vòsa d' popol, vòsa di Dio. Farm.

Yós ed pòpol, vòs ed Dio. Beg.

Us de pòpól, US de Dio. Berg,

G. PiTRÈ, — Proverhi siciliani^ voi. IV. 13
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Ose de popolo, ose de Dio. Ven.

Vox jpopuliy vox Dei. Lat.

Vuci cVumi, vuci di nissunu {Sec. XVli).

Voce d'uno, voce di niuiio. Tose»

Ose de un, ose de nissnn. Veìi.
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Sellerai, Motteggi.

Accussi vogghiu, accussì penzu,

Dissi san Vicenza (Chiaramonte),

11 Guastella crede che questo motto sìa storico e così me ne scrive :

"« Nel I'^il2 essendo vacanti i troni di Aragona, Catalogna, Valenza e Sìciliaj

per evitare le guerre che sarebbero sorte fra i pretendenti, nò pochi, né

deboli dì forze, fu proposto un tribunale di nove giudici, che si radunarono

in Caspa, e avevano piena facoltà di scelta fra i pretendenti. Fu eletto

Ferdinando il Cattolico, scelta che riuscì araarissiraa ai Siciliani che vole-

vano un re proprio, sicché se ne lamentarono i deputati nostri con San

Vincenzo Ferreri, presidente del Tribunale; ma il Santo rispose che l'eletto

era il migliore, quia discipulus noster. »

A cui cci abbrusca la crustana, pinsassi a midicàrisi,

Addiu ! a cui mori.

Saluto un po' ironicamente risentito a chi saluta con un addio di non.

curanza e di abitudine.

Addìo SÌ dice ai morti. Ital,

Vedi a GIOVENTÙ' (U, 309): tecchiu è cui mori, e a MOBTE (IH, H2):

Tintu cui mori.
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Agresta cc^ è 'ntra la pastizza {Catania),

Ahi ahi 1 tocca e vidirai.

È anche un motteggio messo in bocca alle persone che incontravano il Giufà

della novellina popolare e a Giufà stesso. Vedi le mie Fiabe, n. (.XC,§12.

A la casa d'Aragona,

Nun si canta, né si sona.

A la casa di misser Dunatu,

Cu' è ciuncu e cu* è malatu (Sec, XVII) — o

— A la casa di Pilatu,

Cu' è ciuncu e cu' è struppiatu — o

— A la casa di Pilatu,

Cu' è orvu e cu' è sciancatu.

Allegramenti, carzarati,

Cà quannii chiovi, a hona banna siti.

A malu posfcu cani e gatti — e

A malu postu né cani ne gatti.

Si dice de' cibi riposti in luogo inadatto o accessibile a tutti, e però raag~

giormente a cani e gatti.

Anchi lu boja è mastru — e

Anchi lu scravàgghiu è maistru, chi fa li haddòttuli

cu lu culu.

Anco il boia è maestro. Tose.

A tempu anticu si davanu li hoffi cu li padeddi (Sec.

XVII).

A tempu d'erva, li scocchi trippìanu.

Egli è di maggio : gli asini ruzzano. Tose.

Eeddu cànciu fìci ajeri!

Canciau un cavaddu pr'un sumeri! (Sec. XVII),

Benvegna Oliva e ritruvata Palma.
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Brasi sta mali, e Cola si cuverna (Sec. XVII).

Gappiddazzu paga tiittu.

Malum omne in cajgut unius radif. Lat.

Vedi nelle mie Fiabe, la CLV.

Gei su' tant'ervi alFortu,

E cc'è la rosamarina pi lu mortu.

Motteggio dì chi mostra non aver bisogno degli uffici o degli aiuti d'una

persona; simile è quest'altro:

Chi cci nn'è unu solu asiiiu a la fera ?

Chi bedcla sorti eh' haiinu li curnuti !

Ca senz'essiri Re su' 'ncurunati !

È anche chiusura di questo canto popolare satirico:

Ognunu s^addisia essiri curnutu

P'aviri fama e rispettu purtatu;

Cà quannu va a la chiazza, lu curnutu

Da tutti li domùnnari è trattatu:

Vidi chi sorti ch'havi lu curnutu,

Ca senz' essiri re è 'ncurmiaiu !

A conferma di questa mistica e poco decorosa corona si dice pure che i

veri becchi hanno il capo corouato di corna come il salice rimondato, at-

torno i quali spuntano i vari virgulti che devono poi diventar rami:

Lu veru curnutu

Havi la testa comu un sàlici putatu.

Ghiddu chi voli Diu, dissi Fra Umili

Quannu cci vitti lo pettu a li fimmini (Borgetto) — e

Ghiddu chi voli Diu, dissi Rametta

Quannu si vitti lu ciumi di sutta.

Rametta fu di Boigetto, e dei suoi discendenti n'esìstono tuttora. Così

scrive il Villabianca, che raccolse il proverbio nel secolo passato: ma cer-

tamente egli s'ingannò sul cognome, perchè in Borgetto non ha esistito ne

esìste quello di Rametta, esiste bensì Barretta e da tempo non recente; e

il proverbio, che è tuttavia comunissimo, reca appunto :
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-— Ghicldu chi voli Din, dissi Barretta

Qiiannu si vitti lu ciiimi (o — cu l'acqua) di sutta.

Corre eziandio con una variante oscena nel secondo verso.

Chi matinata. tìci In priatu !

Punci punci, ed arriva a Santu Vitut {Salapamta).

S. Vito dista da Salaparuta un mezzo miglio, e il motto si dice a chi mo-

stra scalmanarsi per fare una cosa, e poi non. conclude nulla.

Ghissi 1 ellissi I chi t'avissi.

Di chi fa vedere non voler cosa che in cuor suo desidera tanto. Chissi I

chissi ! è il modo di cacciar via i gatti.

Cosi eh' 'un maiicianu li surei,, sempri si trovanu.

Còsimu pisa e Lorenzu ahbannia.

Cu' è lestu è mortu.

Che in prima persona si dice pure: Qiiannu sugnu lestu , sugnu mortu.

Finimondo è per chi muore. Tose.

Cu' nn'appi nn'appi cassati di Pasqua.

È noto che per Pasqua si mangiano le cassate. Vedi a MeteohoLOGIa,

(voi. ni, pag. 8) : A la Pasqua, e in questo capitolo : Tintu cui perdi.

Cui nun piscia 'n cumpagnia,

iddu è latrii o iddu è spia.

Cui teni cuttuni è minchiuni.

Deridesi colui che tonde le braccia sulle quali sia adattata una matassa

per esser dipanata da una donna. Egli allora dà l' immagine di una donna

o d'uno sciocco.

Cui ti spija la tò vintura,

Dieci ca si' megghiu d'antura.

Si dice. dopo aver mangiato, e con modo prcverbiale abbiamo puro l'escla-

mazione: 3ii sentii megghiu d^antura !

Cui voli sangu, vaja a la Vucciria;

Cui voli corna (o — dinari), vegna uni mia.



SCHERZI, MOTTEGGI. 199

Il Yillabianca scrive: « Detto usato da un ricco contadino {burgisi) che

fu molto ricco dì bestianae, e che poi divenne fondatore di famiglia in Pa-

lermo, dove tenne fino ai passato secolo vassallaggio.»

Cui voli spassLi, s'accatta 'na signa,

Cui voli sonu, s'accatta 'na vrogna (Acireale),

Vrogna per brogna, buccino.

Dàticci a biviri a lu sagristanu, cà lu cappillanu è mortu

di siti—
— Dati a biviri a lu jàcumi, ca lu iJreti liavi siti.

Jàcuni, ab. antico son detti i chierici del Duomo che per essere vestiti

rossi sono anche detti russuUddi.

Date da bere al prete

F(3rchè il chierico ha sete, l^osc.

Di cricchi a croccu ce' è pocu difiìrenza.

Di li bùffuniati cci nni vannu puru ^n Paradisu.

Anche i canzonati campano — e

Anco i burlati mangiano. Tose.

Di luiitarm ti manna a salutari,

E di vicina 'un ti vegnu a vidiri.

Detto a chi mostra molta tenerezza per una persona lontana, e poi quando

Fha da presso non cerca neppur di vederla. Con qualche lieve trasposizione

si dice :

-— Di vicina 'un ti pozzu vidiri,

E di luntanu ti mannu a salutari.

Dissi Rutiliu: o àutu lu celu, o vàscia la terra.

Sentenza scherzevole attribuita al famoso Rotilio Benincasa.

Di s ferva si fa la scupa; ma no di sta troffa.

Tizio vedendo che Sempronio s'avvia, mettiamo, ad una professione, gli fa

l'augurio o il complimento d'uno splendido avvenire; Tizio però, che cono-

sce o finge di conoscere i suoi polli, osserva qualche cosa in contrario; e

Sempronio: Di sPerva si fa la scupa. A cui Tizio: 3ta no di sta troffa.
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Il motteggio significa ohe non tutti riescono a ciò per cui s'affaticano co-

loro che si danno ad un'arte, ad un mestiere, ad una professione, ad uri

uffizio.

Donna Betta cuntrariusa naefctì acqua a li gacidini quannu

chiovi.

Motteggio ai brontoloni e a coloro che pensano, dicono e fanno a rovescio-

di quel che devono; ai quali sì suole anche dare il soprannome di Donna

Betta la cuntrariusa.

Ed è lu sali e fa li vermi 1 pensa chi voli fari lu furmag-

giu! (o — pensa ch'havi a fari la ricotta salata 1)— o

— Si lu sali fa li vermi, pinsati chi fazza lu furmaggiu l

Detto delle scappate de' dàbbenuoraini e de' vecchi.

Guardati di la munachedda.

«Detto preso dall'apologo de' figliuoli d'una sorcia che temevano gli ani-

mali grossi e si dilettavano di una gattarella bianca e nera che seco loro

voleva associarsi. La madre però li avvertì a guardarsi della monacella e

non degli animali piìi grandi. La monacella era la gatta. »

Così il Vilìabianca.

Havi la malatia lu 'ndò,

Manciari voli e travagghiari no.

La mitra di lu Papa, jinchi e sdivaca.

Cioè, riceve e dà.

L'annu cinquanta

Cu' sona, cu' balla e cu^ canta.

La vecchia chi mai filava,

Lu Sahbatu Santu 'ncunucchiava.

La vecchia mal raddotta

SuUa sera la piglia la rocca. Tose,

Motteggio a chi standosene sempre ozioso, lavora quando non dovrebbe.

La vecchia, tènnira e dura,

Piscia lu lettu, e dici qa sura (Palermo).
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La, vidciazza aifriddata

Cerca maritii ppi 'ssiri qnariata (Ragusa).

Si spiega : La vecchiaccia intirizzita cerca marito per essere riscaldata-

Accenna adi una maschera carnevalesca dì vecchia, la quale, cenciosa e

tremante dal freddo, va cercando fuoco da scaldarsi
,
pretesto per trovarsi

un marito; onde questi versi d'un'aria popolare:

La vicctazza ha li murriti

E ppi scusa ri lu luci.

Va cìrcannu li mariti^

Ma truvari nu ni pò.

Vedi Guastella, L'antico Carnevale nella Contea di Modica^ pag. 46.

Non ignoriamo che l'esistenza di questa maschera fu messa in dubbio (vedi

la Piccola Gazzetta di Ragusa, an. l, nn. 18 e 19; 3 e 47 Giugno 1877),

ma il motto non si può distruggere.

La vrigogna è di cu' si frusta;

L'arrubbari è cosa onestai

Motteggio in bocca a persona cui si rimproveri di far cosa vergognosa.

Vedi Ogni corrm è un pinnagghiu.

Li galantomini mòriiiu a lu Ghianu di la Marina (Pa-

lermo),

La PiazKa Marina in Palermo era ne' secoli passati il luogo nel quale si

facevano le esecusiioni di Giustizia, 11 proverbio è tra quelli del Villabianca

{Sec. XVIII); e mette in burla la qualificazione di galantuomo che indebi-

tamente si dà a chi non si ritiene per tale.

Li guai su' di Chiara, e Chiara 'un si nn'adduna.

Li morti cu li morti, e li vivi cu li gotti.

I morti alla terra, e i vivi alla scodella. Tose.

Lì sapi Din li cosi di la Madonna.

E però noi non possiamo sapere certe cose.

Littira mi manni e li t tira ti mannu,

Manna li dinari si vói lu pannu.
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Lu Barimi di Macldimaci,

Ietta cumanni, e iddu faci.

A chi comanda senza far da se.

Lu me cavadda 'ngruppa, ed a mia bonu mi pari.

Lu mortu a lu Casali, e lu rèpitu a Gunigghiuni — e

Lu santu a Ganci e la festa a ^icusia.

Di due cose che si facciano molto lontane l'una dall'altra.

Lu Sabbatu carni, e la Duminica tunnìnal — e

Tutti li jorna carni, carni,

La Duminica lasagni!

Si applicano ai casi ne'quali altri desini lautamente, vesta un abito nuovo,

spenda oltre il consueto in giorni non da ciò, e poi faccia ii contrario nei

giorni di festa o di qualche considerazione.

Lu sceccu havi lu culu tunnu, e caca quatrati — e

Lu sceccu nun mancia aranci, e caca spiccliia.

Dicesi di chi faccia una cosa che non paia fatta da lui. Gli escrementi del-

l'asino s'assomigliano agli spicchi di melarancia.

Megghiu aviri 'na detta e nun pagari mai,

Ga aviri un'amicizia (o — nigoziu) cu vui.

Diretto, come quest'altri due, a persona fastidiosa:

Megghiii aviri lu pàsimu,

Ca aviri pii mari tu a mastru Gosimu.

Megghiu 'na fi^evi virmìtica,

Ghi 'un purci 'ntra 'na nàtica.

Me patri è cucciddatu, ed iu mi moru di fami — e

liaju tanta robba 'n Franza, e iu mi moru di friddut

Metti pagghia, e fa carvuni.

Miraculu, miraculu, madonna!

Gaddina nìura fari l'ovu biancu ! — o
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— Chi mràCLilu chi fìci San Piuiicu,

Clii la gaclcliiia nlura fìci l'ovu bianca

—

o

— Miraculu di san Gunnuttu:

La gaddina nìura fa ì'ova biancu.

La galina negra fa el vovo bianco. Ve7i.

Il veneziano vale a significare che una madre non bella può fare un bel

figliuolo; il siciliano è un motto scherzevole a chi faccia grandi meraviglie

per un nonnulla.

S. Piuncu, S.CunmUtu, santi immaginari e burlescamente creali e usati

dal popolo come S. Virtìcchki apostulu, S. Cazzianeddu abballa lu Biatu

Marruggiu di Capaci, S. Cafudda, S. Stinnicchiatu (Palermo), S. Gebbia^

S. Scùfiu, S. Sbarra (Trapani) ed altri.

'Na vota l'unu tocca a tutti.

Una volta per uno tocca a tutti. Tose.

Un poco per un, no fa mal a nissun. Veji.

Nel senso toscano il proverbio alluderebbe alla morte ; nel siciliano, si

riferisce a scherzo; nel veneto si dice del sostenere le fatiche o i dispendi.

Nenti cc'è 'ntra la casa vacanti.

Serve ad incoraggiare o a confortare persona che sia presa di paura, o

che abbia ricevuta una cattiva ed improvvisa nuova ecc.

Nenti mi 'mporta d'essiri curnutu,

Basta chi manciù e sugna vistutu.

Parole messe in bocca ai becchi volontari e contenti.

'Ntra porci (o — Greci; o — Turchi) e cristiani,

Nun sapemu quantu semu.

Tra buoni e cattivi, tra galantuomini e villani, tra uomini dabbene e

birboni non sappiamo quanti e chi siamo.

Nun è giustu (o — Nun ce' entra nenti) quattru 'ntra

un lettu.

Si dice quando si vede o ci si propone cosa sconveniente.
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Nun manca pri santiari; cosi cuntrarii 'un avemu (o —
min cci sunnu).

Cioè: Non m.incherebbe per bestemmiare, no; gli è, che non abbiamo

ragioni per bestemmiare, né occasioni per farlo.

È un motto ironico puro, e si ripete quando si hanno contrarietà.

Nun ridiri, cà ti fai vecchiu.

A chi ride troppo o fuori proposito.

Nun sulu ch'iiaju persu lu cavaddu,

Macàri m'haju a purtari la varda 'n coddu.

La finitura d'un canto è questa:

Nun ohianciu ch'iiaju persu lu cavaddu,.

Chianciu di' he purtari 'a sedda 'n coddu.

cc'ò Cola nun cc'èv Cola,

Fari la cruci 'ntra lu viddìcu è cosa bona.

Motto delie donne alla vista di una persona brutta per evitare che, dove

siano incinte, possano dare in luce un mostro. Così si spiega il primo verso,

che sì pronunzia segnandosi una croce sul ventre.

Ogni cornu è un pinnàgghiu.

Altri dicono:

Ogni vriogna nn'onura, ogni cornu è un pinnàgghiu.

Dicesi di corna morali, che per certi uomini son tutt'altro che vergogna

e vitupero.

Ogni setti 'na pustema.

'nfcentu o carità,

Quannu li monaci vennu ccà — o

— pri 'nfcentu o carità,

Li monaci vennu ccà — e

'ntentu o carità

Quannu lu jùdici passa di ccà.

Vedi ad AMORE (voi. Il, p. US): 'ntentu o carità.
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Pani e guastedcìa su' tutta 'na cosa.

Parru cu tia, soggira, e sentimi tu, nora — e

Audimi tu soggira, e sentimi tu nora.

Tìlu {o — A tie) iiaro, fiza, intcndedìla, nura ! Sard,

Parili a te, figliola, perchè intenda tu, nora! Coì's.

Dico a te, suocera, perdio tu, nuora, intenda. Tose.

Parlo a ti, sèuxoa, che ti m'intendi, nèua ! Lig.

Diggo a ti soBuxua, perchè ti intendi nceura. Gen.

Te '1 disi a ti, fiora, intendem ti nora — e

EI se ghe dà d'ìntend alla noeura.

Per faghel capì alla fieura. 31il.

Te lo digo a ti, fìa, intendin\e ti, niòra ! Few.

Pi 'na vasata, sinu a la Licata (o — sinu a Pittineu)

(Palermo).

Licata, paese della provincia di Girgenti, distante 96 miglia da Palermo.

Pettlneo, nella provincia di Messina, dista 77 miglia.

Pi lu prèu si maritò pettini di vùsciu.

Serve a rispondere a chi dice aver fatto la tal cosa per preju o preu,

piacere. Allude certamente ad una novella.

Quannu è ura di fari guerra,

Panza all'ariu e schinu 'n terra.

Sin dalla mia fanciullezza ricordo aver sempre udito gridare dai monelli

palermitani questi versi:

A cui si voli fari surdatu I

Maticiari, vivivi e stari curcatu 1

Quannu è ura di la guerra,,

Panza alV aria e culu 'n terra.

Quannu li sceccM parranu latinu, è signu di ben' an-

nata (Noto).

Quattru nèscinu, quattru tràsinu :

Quant' è beddu fari P asinu !
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Qliì ha bettanra aiirienni, agghiutti {Erice).

Mistificazione scherzevole del latino biblico : Qui habet aures audi&ndi

audiat.

Ripositi, mischinii !

Lassa la fàuci, e pìggiti V aiicinu (CJiiaramonte).

fe una amara ironia a chi è costretto a lavorar sempre. Ripesiti per ri-

pesati; pìggiti per pigghiati, prendi.

Sant' Aloi fa li scecclii, lu Signuri li 'nsigna.

Sant'Aloi è il protettore de' cavalli.

Santi! 'Gnaziu i' acchianata,

Saniti 'Gnaziu la scinniita (Sec, XVlll).

« Vacchia7iata,(ììcevas\ quando i Gesuiti facevano fortuna di legati o di

testatori; la scinnuta, quando non facevano niente.» Yillabiakga.

Safari comu Pizzinga e Vintimigghia,

Ce' è bisogni! di F ali di 'n'oceddu (Sec. XVIII).

Pezzinga e Ventimiglia furono due Cavalieri Palermitani, i quali per li-

berarsi, il primo da' nemici, cioè da' parenti d' una bella donna sua amica

presso la quale era andato essendo Inori il marito di lei , ed il secondo-

dalie carceri del Palazzo, fecero salti sì meravigliosi da restar proverbiali.

Di Giovanni, Palermo restaurato, lib. il e IV.

S'avissi carni nun sarria magru, es'avissi dinari sar-

ria riccii.

Sciala, b , cà veni lu Giubbileu !

Si vói r oceddu, 'ngàgghialu senz' ali.

Solati li scarpi si l'iiai rutti.

Spiziedda, mi cci 'namiscu.

Dicesi a chi in tutto vuol ficcare il naso o pigliar parte. Il pepe , si sa,.

entra come condimento nella piiì parte delle vivande.

S|)ùtala quannu è laida, e quannu è bedda vàsala — o

— Quannu è vecchia sputala, quannu è picciotta vàsala.

Stari usanza, Cristiani pigghiari Turchi.
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Lo si dice per ironia, quando una cosa va fatta al rovescio di come do-

vrebb'essere, o quando non va fatta bene.

Su' fmufci li santi e li ricchi, e riirtimu fu Taraddu.

Tanticchia pri la ventri, e tanticchia pri la vintrali,

La mugghieri di la medica 'an sana mai.

Tinta cui perdi li cassati di Pasgua.

Tra lu Papa e So 'Gcillenza

Pocu è la diffirenza.

Sé ' Ccillenza, Sua Eccellenza, antonoraasticamente parlando, fu sempre

pel popolo il Viceré.

Tridicinu sempri sta 'ntra lu menzu.

E si dice a persona che in una conversazione sta in piedi in mezzo a

tutti : Sta ^mmenzu comu Tridicinu.

Tri sunnu li mincliiuna : Cu' voli fari viviri lu sceccu

cu lu friscu ; cu' si torci la testa e li ciancili pri

tòrciri la- bòccia ; e cu* duna a viviri yinu a lu ta-

virnaru (Monreale),

Tutti li beddi si fannu |)rigari.

Tutti i belìi sì fanno pregare. Toso.

Tutti i belli se fan prega. Gen.

Le bele se fa sempre pregar. Tviest,

Zoccu si fa lu capu d' annu, si fa tuttu V annu.

Pregiudìzio popolare, al quale pochi prestan fede.
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GAF, I. AIiàlM€liiil0 Ufiaiisae.

La gatta di lu fìrraru si caccia li sbrizzi cu la vran-

cuzza (Chìaramonte).

Vrancuzzaf dim, dì vranca, branca, granfia.

Ogni cosa nova piaci.

Variante del prov. di pag. h', voi. ì: Li cosi novi.

Le no^^rità piacciono a tutti. Tose,

La novità la piaz a tliec. MiL

De noel tot è beL Bresc.

Le novità le piase a tutì. Ven,

Si nun si' Re, nun fari liggi novi;

Lassa lu munnu comu lu trovi.

Tanti mutazioni, tanti jDirdizioni.

Questi due proverbi son contro qualunque innovazione.

Innovasti^ errasti. Lat.

* Contiene proverbi, parte dimenticati ed omessi, parte soprag-

giunti durante la stampa della Raccolta.

G. PiTKÈ. — Proverhi sicAliani, voi. IV. 14
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GAP. IL AtìsilasioMe» li^cli» I^ii^liiglae»

Nuddii ti. Linci, si no cui ti pinci.

Simile all'altro di p. 8, voi. 1: Cui davanti,

GAP. III. Affetti!, ras^ioiii, ¥©glle, Citi^ti.

Gentil avvucati nun pòUiru fari vìviri un sceccu (Ca-

stelvetrano).

Va tra' primi della pag. 22, voi. I,

Chiddu ca si disia^ 'n sonnu veni — o

—Zoccu addisii ti 'nsonni — e

L'avarD si sonna li dinari — e

Lu porcii si sonna lu scliifu.

Cui china ìia la panza,

A la tavnla nun pranza.

Ln gattu di hi ilrraru si risbigghia a lu scrìisciu di lu

piattu.

Va sotto Scrùsciu di labbra, p. 24.

Lu piaciri di Tomu nun ha prezzu.

Va dopo quello di pag. 10: A bon gustu>

Nun tutti l'oceddi mancianu frumentu.

Ognunu elidi chiddu chi vidi.

A pag. 23 v'è l'altro simile : Ognunu chiddu chi disia ecc.

Picculi e granni tàstanu li minni.

Cioè il mangiar certe cose piace a tutti.

Quannu lu sceccu ha siti,

Nun ha hisognu ca friscati.
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GAP. IV. Agrlciìlltira» E€®ii.®imia, mrate,

A sanfc'Andria

Lu megghiu ìaviiratiiri siminatii avia;

E si jetta la spria,

Nnn nasci comu nàsciri putia.

A tempu di còcciu , si dormi ccu 'n' occhiu {Chiara-

monte).

Cùcciu, raccolto.

À tutfci parti mànnacci, a lu mulini! vacci tu.

Tedi A la vigna vacci, voi. I, pag. 27.

Gchili chi su', fannu ccliiìi assai,

Ma la panza nun si jinchi mai,

E la vurza 'nsicchirai (Caslelvetrano).

Griscinu li faidduna e ammanca la mamma.

Al venir su dei polloni il tronco intristisce. Cosi è delle madri , al na-

scere de' loro figliuoli.

Gu' affìfcfca, scunllcca.

Diu ti scanzi di tacchi d'ogghiu, e di càuci di mànnira

((Marawmnte),

In Chiaramonte gli uliveti sono estesissimi , e oltremodo copiosi erano

sino a mezzo secolo fa gli armenti bovini ed ovini. Or il frutto dell' ulivo

soleva e suol prendersi in gabella, come altresì per un tempo più o meno

lungo una quantità di bovi o di pecore. Ora i gabelloti potevano, egli è

vero, averne un lucro, ma in caso di epizoozia o dì malattia del frutto di

ulivo, le perdite gli avrebbero fatti impoverire.

Così mi scrive il Guastella.

La ricchizza di lu massàru

É comii Tacqua 'nfcra lu panàru.
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Cioè i guadagni che s'irapromette il fattore possono da un momento al-

l'altro perdersi come l'acqua che si versi dentro un paniere.

La mènnula minnulia,

E la fava fa la via.

Vedi a pag. -58, voi. I: La fava.

Fave e piselli sono la spia della buona annata. Ahr.

L'atreu feti comu im judeu.

La vigna vecchia torna a lu x^atruni.

La vizza ^ncannizza.

L'ortu voli un omu morta — o

—- Ortu, omu mortu 1

Variante di A favi e ortu, p. 27.

Lu fumeri

Gonza la fcavula a lu cavaleri {Chiaramonte).

Lu giògghiu, 'un cci lu vogghiu.

Lu mali pri cui lu navica, la terra pri cui la zappa.

Tornano utili.

Lu patruni cunfìdenti, lu curàtulu cun tenti.

Quando può esser lieto il fattore se non quando il padrone confida e fida

tutto in lui ? Allora egli è certo d'uscire di stenti, e di divenire un po' per

volta padrone di terre.

Marzu conza e guasta,

Né cuvernu ce' è chi basta.

Massàru travagghia, e lu ventu spagghia.

Muscateddu muscateddu:

Futa strittu e cuvèrnalu heddu (Castelvetram).

Precetto agricolo sul governo delle riti di una moscadella.

Negghia a li serri, acqua a li terri (o — a li merri) (Sa-

laparuta).
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'Ntra Giugni!, dissiru li duri a li favi:

Ringraziamu a Diu chi semu vivi (Castelvetrano).

Ogni lurdiedda (o -- cacatedda) fa 'na cudduredda.

Detto sempre della efficacia degli ingrassi. Lurdiedda e cacatedda^ pic-

cola sporchezza.

Preja lu celu chi ti lìbbiri

Di r acquazzi chi vennu ^^vi san Vàrtulu (Castelve-

trano).

Pri aviri honi l'aratru e la zappa,

Abbi pacenza : dacci bona pappa (Castelvetrano).

Raccomanda un buon regime alimentare tanto agli animali quanto al con-

tadino che deve lavorare.

Quannu canta la cicala,

Minti l'occhiu a la ficàra (Chiaramonte).

Cioè, i fichi sì innestano in està (innesto ad occhio). Minti per metti.

Quannu passa lu groi,

Acqua o prima o poi.

Quannu si spagghia cu lu Livanti,

Lu cannizzu resta vacanti (Chiaramonte).

Quantu funci nascinu, tanta terra accùpanu.

Q'uantu funci, quanti funghi.

Ricogghi beni cui beni simina.

Va con Cui nun simina, p. 39.

Ricria ti, viddanu,

Mentri la robba è 'n chianu.

Tempu e dinari

Gei vo' a fari massari (Chiaramonte).

Trasi Giugnu e trasi di notti (Salaparuta).

Variante dell'altro di p. 75 : Vegna Oiugnu. ^
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Tumininia:

Simìnami bona e arricògghimi Cardia.

Vini! e frumentUj tei tu a mazzuni.

GAP. VI. AiiiM^wii©* Slgii^rlsi» €®rlio

A li strati i3àrinu li signuri (Menfi),

A lu xiàliu coi pò larifcenniri ognunu.

Cu xuitenti e cu pizzenti,

Nun coi aviri chi fari nenti — o

— Nun ti 'ntricari ne cu parenti, nò cu putenti, né cu

pizzenti.

Ciim SOS potentes (e — riccos) est mezus perder que pre-

tare. Sard.

Chi co' suoi maggiori si mette, sotto si trova. Cors..

Non è buono mangiar ciliege coi signori. Tose.

Eò sta a compefct cont i pìi Ibrt e spert — e

Se guarda da trìi P Tomm prudenti

Pitocch, pericoi e poteot. Mil.

Olii pratica coi siùr,

Glie toca de sofri dei gran dolur. Berff,

Chi magna le sariese coi signori, stizza i manighi. Triest,

N.unquam est fidelis cuin potente societas Fedr.

Vive tihl^ et longe nomincb viagna fuge. Ovid.

GAP. VII. AiiaàciJiila.

Stamu ccMù amici stannu luntanu.

Un veru amicu nun si pò pagari.

Sentenza divulgatissima, che pure dimostra la scarsezza della merce»

Va cchiù un bon amicu ca centu frati.
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GAP. Vili. Amore.

A geniu è Tamari e no a biddizzi.

Vedi Geniu fa billizza, voi. I, p. 412.

Amuri Cu n'àutru amuri si paga;

E cu' nun paga, 'ngratu si chiama.

Cu' ama, cridi.

Credula re.s* amoì' est, Lat.

Cu' ama, sempri pensa a 'na cosa.

€u' havi giìusia rusica rocchi,

Cà di ìi favi nni manciamu tutti.

Vedi a p. IH, voi. I: Cu' havi gilusia,

€ui si 'nnamura è pazzu.

Amantes amentes sunt. Lat.

Gustumi e no hiddizzi fannu amari.

Ddoppu la guerra è cchiù cara la paci.

Dicesi delle guerre d'amore.

Juramenti d'amuri e fumu di ciminia,

L'acgua li lava e lu ventu si li carria.

Un canto popolare :

Jurametiii d'amuri sunnu carta,

Vacqua prestu la squagghia e si la porta.

Nihil amori iniurium est. Lat.

La prima vasata è la biddizza.

La vasata è lu veru signu di Famuri.

Li corna su' comu li denti : fannu mali a lu spuntari.
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Lu primu amuri nun sì scorda mai — e

Lu X3rimu amuri vinci.

'Nna cosa chi si diedi, 'un si pò amari (Castelvetrano).

'Nna per 'na, una; chèdiri, mal vedere.

Vedi Nun si pò amari, a pag. 417.

Nun cc'ò amuri senza gilusia.

Nun distingui cui di cori ama — o

— Nun discerni lu cori cui di cori ama (Sec. KVll),

Quannu amuri è capitanu,

La muntagna pari chianu.

Nìl difficile amanti. Lat.

Sciarri d'amuri, crìscinu amuri— e

Sciarri d'amanti, focu di pagghia.

Tantu amuri, tantu sdegnu.

GAP. IX. AiBlisiall.

Accatta picciotti e pentiti.

Intendi animali giovani.

Cani a dui, picciotti ad nnu.

Crapi e lapi, lassa fari a cui uni sapi.

Gatti e gaddini, lu Signuri si nni ridi.

Cioè: I furti di gatti e galline Iddio li perdona. Bella morale !

Mènnuii e gatti s'arrobbanu senza scrupulu (Modica).

Ci arrobba jatte e femmene nò ia. yeccdi,to. Fagl.d'Ostuni^

La catina fa lu cani.

La gaddina orva la notti si pizzulia.

La mmerda di l'addàinu né oiàura né feti.
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La pastura è manciatura,

Ma la corda è cchiù sicura.

La vèstia manza ammazza lu patruni (o — fa sceccu ìu

patruni).

Li surci assimiggliianu a li parenti.

Lu cuncuntrigghiu prima si mancia F omu e poi hi

chianci.

Lu gaddu è lu ralòggiu di la campagna.

Lu scravagghiu 'ntra la stuppa

Cchiù che si spidùgghia, cchiù cci 'ncappa.

Lu voi ca si mancia la pagghiata^

Lavura tutta la jurnata.

Vedi Dammi a manciari^ a p. VX7.

Mannara eh' 'un munci si chiama purcaria.

Mulu sarvaggiu joca di gruppa.

Ogni tris tu cani havi la cuda.

A pag. 122, voi. I, c'è: A un tintu cani.

!No gb'è tristo cati che no mena la eoa. Ve?i.

Prima di 'mprinari li gatti fannu li vuci.

Pri pigghiari purci, li lìmmini.

Le donne hanno gran facilità di prender le pulci.

Pri Sant'Annuzza,

Sdivaca la vascedda la lapuzza (Chiaramonte).

S. Anna ricorre a' 26 di Luglio.

Sceccu ch'arragghia camina sulu.

Unni si eurea lu gaddu,

Li piddizzuna pigghianu a cavaddu.

Vista di nigghiu e 'ntisa di cunigghiu.
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GAP. X. it^ltiHiia? Iii|,^aiiii®«

Cui sapi lìnciri, sapi vincili.

Vedi Cui min sapi fmciri, voi. I, p. U4.

Cui trama 'ngannii.

Gei veni In dannii — e

Cui va cu lu 'ngannn. Din cci lu manna.

Vedi a pag, 144; Cui va cu ^ngannu, e 3^7: Prima lu 'ngannu>

Lu malu passu è unni tmppica lu mulu.

GAP. XI. Awarii^ta.

J)i li dinari vurvicati si nni passanu boni li stranii.

La robba di Tavaru si nni va comu lu ventu.

Scannativi di nozzi d'avaru.

Vedi voi. I, p. '^.^3; A li nozzi di Vavaru.

CAP.xn. M^Mibmm&9 Briitles'^a» FaltesiBie tì©l ©orp®»

Ad omini sbarbati, càlici e fìrrati.

Vedi a p, 166; Diu ti acanzi.

Guirocclii \in si guadagna (o — nun s'arrobba) munita.

Cu capiddi e biddizzi

'Un si nni dincliinu cannizzi (Menfi),

Vedi a! cap. Guadagno (voi. II, p. 1^58): Sirmzzu di mastranza^ e al

cap. Mestieri (pag., ^iì3): Cappeddi e mastranza.

È cchiìi difficili un cartu sgarrari chi un longu 'nzir-

tari.
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È difficili truvari on longu spertu e un cnrtu min-

cliiuni.

La curtulidda ha ceiUa spirdi comu li gatfci.

Dicosi della donna di corta statura.

La facci e speccMu di l'omu.

La janca è dissapita,

La niura è sa.])TiYÌtii'(ChiaramonUy—

e

Scauzza sapurita, bianca dissapita.

Vedi a p. ^69: La mura.

Lii iongu è bonu pri cògghiri fi cu,.

Lu curfcu è JDonu pri beddu maritii.

Ln neu 'nfacci è signu di biddizza.

Vói 'ngannari lu cuntatinu,

Tinci russa (o — giarnu) cu turchinu.

GAP. XIIL SeBiC5ll€eii^®9 ^®43©orrer^l^ ©osi®*

Vògghioni cchiìi lari li vicini toi,

Chi no pri cui min lividisti mai (o — chi pri li stra-

mi).

Vedi a p. 185, voi. ì: Fa beni prima.

Prima a li tuoie, e po' all'ante si puoie. Nap.

GAP. XIV. Selligli là.» Percoli©.

Fa cchiìi 'na bona parola, chi hia truppa di surdati.

Papa Sistu

Manca la pirdunau a la niatri di Grista (Casklve-

trano).

Vedi la variante di p. i95; Papa Sistu.
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GAP. XV. Basagli®, Heceissità.

Cui nuli pò cu àutri, si curca cu so mugghieri.

Va con l'altro di p. 203: 'iV lempu di nicissitati.

Ln bisogno fa Fomu latru.

Tinta dda facci chi va nni 'n'àutra facci.

Cioè, infelice quella persona che è costretta a dimandar favore, mercede

o pane presso un'altra.

GAP. XVI. iSiftoifia e mala, ffaiiaa,

L'ornu ch'liavi creditu, havi onori,

Megghiu poviru onuratu, chi riccu curnutu.

GAP. XVIL Ilfii®iii e Malwas'ft.

Lu honu, un tronu
;

Lu santu un lampu.

Vedi voi. I, pag. 2-10: A li boni; e nel voi. Il, p. 86; Lu cchiù bonu, e

260 : Lu santu si vidi 'nlra la nnìcchia.

Unni s' è menzu bonu, s' è tuttu bonu.

GAP. XVIII. Casa? l^iclnaCo.

A casa vàscia e stritta,

'Un si pò stari a Taddritta.

Gasa di prima cappa,

Biata cu' cci "ncappa 1'

Detto ironicamente dell'abitar le case nuove.
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Cui va a casa a ìueri è comu Topiranti.

Cioè: chi abita case a pigione ne muta spesso.

GAP. XIX. Compagnia, IiiB®M«à e ©aitava»

A lu rùgulu si conuscinu li lupi — e

Tra lupi e lupi si sènfcinu subita — e .

Li lupi si sèntinu (o — jùncinu) a lu rùccuku

Cu bona cumpagnia la mia nuu pati.

Cui tocca pici, s'allorda li manu.

Qui toccat sa pighe, s'imbrattafc sas manos, Sard.

Chi tocca pece, s'imbratta — e

Chi si frega al ferro, gli s'appicca la ruggine. Tose,

Chi toca la pégola, s' empógola. Berg.

A manizar el graso, tuti se ouze le man. Ven.

Chi a toca l'apeis, a s' sporca e a s'anberliffa. Fiem,

Qui tangit piceìii, inqidnahifitr ah ea* Ecclesiasti e. XHI, 1.

La quartàra rutta si tira la quartàra sana.

Da non confondersi con quello di pag. 258, voi, 1: Dura cchiù,

L'usuraru e lu baratteri prestu s'accordanu.

Leggesi pure nel Foro Christiano del Gambacorta, pag. 303.

Una sula cerva,

Unni va trova erva.

Vedi voi. I, pag. 234; Cu pocWerva,

Un cocciu di mal'erva ammazza centu cavaddi.

Vói campari libbiru e biatu ?

Megghiu sulu ca malu accumpagnatu.

Vedi a p. 239: Megghiu sulu.
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GAP. XX» €®ii€li®l©iii © Sorti tìl^itg'Malle

Coi dissi ciimpari Vartuliclclu a iu Capii di Sciacca :

Purtamii vinu e Lisugnamii viviri acqua (Castelve-

trano\

Li mura vasci sèrvinu a tutti.

Vedi voi. 1, p. 249 ; A lu muru vàsciu.

La massara, setti cantàra
;

La macadura, senza misura.

Li Jurati si sciarrìanu e Pe|)pi Di Uà va carzaratu (Ca-

stelvetrano).

Variante locale di quello di p. 208: Lu Sinatu.

L'ocidduzzu mori e lu picciriddu ridi.

Lu majari acciipa ìii minuri.

Accùpa per occupa, vince, sta sopra ecc. Vedi a pag. 272 ; Unni mag-
giuri ce' è.

Lu poviru paga la taverna.

Lu poviru va 'mpisu.

Vedi a p. 260, voi. I; La [urea è pri lu poviru.

Lu ruttu dura megghiu di lu sanu.

Variante del prov. di p. 238 : Dura cchiù 'na quartara ciaccata, ai cui

riscontrì bisogna^ aggiungere i seguenti altri:

Sa tazza tiiinìada {rotta) durat de plus. Sard,

Basta più una conca fessa che ima sana. Tose.

E dura pio una pignata rótta che an fa ona sana —
• e

Dal vòlt e viv pio una carogna che un san. Memi.

Dil volto a dura pu i scoènzz che i san. Farm.

El car rott el diira plissé del nov— e

E! scampa pio on bocai s'cep che gii! bu — e
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Di olte 1 dtira piò taot ti bicér rót che ii bn. Berg,

Dura pili uoa ma [ruota) rota, che una sana — e

Le carìole (o — pigliate) rote dura più de le bone. Veìi.

Quantu va un cappeddu

•'Un cci vannu centn fodedcli.

Val più una berretta che cento cuffie. Tose.

Dove intra berretta,

No paga scuffietta. Gen.

Vedi: Unni ce'' è cappeddi, p. 27-1.

Si cadi lu Fratelliì, è chiamatn 'mbriacii; si cadi lu

-Priuri, si dici accidenti.

GAP. XXL €®iif®rtì nel mali.

Cu' liavi anni crisci^ e cu' è carzaratu nesci.

Cui campa tuttu l'annu, li festi si li godi.

Yedi a p. 276, voi. I: Cui campa.

Nun ce' è calma senza timpesta.

Pri sta sira comu fazzu fazzu,

Dumani a sira cu lu picciuttazzu — e

Pri sta sira patu patu,

Dumani a sira lu zitu a lu latu.

Talia li cchiù tinti di tia e no li megghiu.

GAP. XXIL €®ii^iglt€ì© Kipreai^tcìiie? iS^empi©*

A cui nun cci doli, scórcia bonu.

A la baàscia lu ciruni, a la 'mmittèra lu vastuni (Ghia-

ramonte).
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Cui fabbrica 'n chiazza, judici cu' jimci.

Vedi a p. 293 : Frabbichi ''nlra li strati.

Cui' ti fa ridiri ti fa mali,

Gli' ti fa cliianciri ti fa beni.

La ferra 'nsigna iu scularu.

Lavati li manu e non dari cunsigglii.

Lu cavaddu havi Ugnati ed iddu chianci.

Ognuna sa cunsigghiari ddoppu lu fatta —- e

Ddoppu lu fatta ogni cosa s'aggiusta — e

Quamiu la navi è pirduta, tutti su" piloti.

Vedi a p. 291: Ddoppu lu fattu.

Supra lu majuri si 'nsigna lu minuri.

Variante del prov. di pag. 292; Di la granni, del quale son pure varianti

i segaenti:

Sos lizos leant s'exemplu dai su babbii. Sarà.

I pznen j impera da i grand. Bom.

I picoi impàren dai grand — e

Impareri dai bo vèc a ara i novèi. Èlll.

I piozì i va adré a la ciossa. Berg.

I picoli impara dai grandi —- e

I pulzini va drio la cioca. Ven.

A òove majorì, discit arare minor» Ovìd,

Tutti sapemu (o — cci la sannu) a fari li Bianchi, ma
nuddu lu 'mpisu.

Bianchi sorji detti i confrati della Compagnia di questo nome, istituita la

prima volta iu Palermo l'anno 4541 per confortare ed assistere negli ultimi-

giorni di loro vita i condannati a morte, allora per lo piiì con la forca

{'mpisi).

(Vedi i Capìtoli della Com,pagnia del Crocifisso detta de'' Bianchi della

felice città di Palermo^ riformati nelV anno MDLXXVIIIL In Palermo

1579; e il mio scritto sulle Anime de' corpi decollati.
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il proverbio, nato perciò dopo quell'anno, significa che tutti sappiamo

consigliare pazienza e rassegnaci one, ma nessuno di noi sa esser paziente

e rassegnato.

GAP. XXIII. €®iileiiÉai»^i. «Iella propria m>rte.

Cui ben sedi e si movi, fucldia cci lu fa fari — e

Cui beni sedi, nun si mova — e

Mentri stai bonu, nun mutari locu {Sec, XVH).

Vedi a pag. 301, voi. I; Cui sta bonu.

GAP. XXIV. €€»iat.ratta25i©iftl, liercafìira.

A jochi chi nun conusci,

Li to' dinari diventanu musei.

Vedi a p. 3i6: Cui fa mircanzia,

A lu gaddìnaru si pigghianu li gaddini.

Va con quello di pag- "BS Va nni lu mircanti.

Cu amici e cu parenti, nigòzii nenti.

Vedi a pag. 323: 'Ntr'amici e 'nlra 'parenti.

Cui paga primu 'un pò jiri carzaratu.

Cui va a la fera senza argentu,

Si nni va cu 'na pena e veni cu cenfcu.

Vedi a pag. 317: Cui va a la fera senza un tari,

D'ogghiu lu mircanti,

Mania Foru e li diamanti;

Mircanti di furmentu,

Nigozia cu Fargentu;

Ma un mircanti di vinu,

È mircanti puvirinu.

G. PiTRÈ, — Froverhi siciliani^ voi. IV. 15
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Mercante da gran, rico come un sovran. Ven.

Fruménti, turmenti.

Lo notò nel sec. XVI il più volte citato Rocco Gambacorta nel Foro-

Christiano, cap. XLH ,
pag 301 retto scrivendo: Se i mercanti : « vonno

comprare ad airo et in secco, non sia del grano, ma d'altre mercantie, si

rimetterà a loro arbitrio. Tanto piij che sogliamo dire : Frumenti son tor-

mentii a' quali ordina il Signore che nessuno possi fare certo disegno di'

guadagno et spesso li più prattichi et esperti sono alla scalza. »

Mercante dì frumento,

Mercante di tormento. Tose.

La cosa quanta è scarsa, tanta è rara.

Lu bon pisu si nni va pri li reschi.

Detto nella compra dei pesci,

Nun accattari casi vicinu a cunvei,iti, uè lochi vicina a

batii.

Ora fìnta e car tapis ta

Poca spisa e bona vista.

Vìnnita fa guadagna.

GAP. XXV. Coscienasa-, Castii^o dei falli«.

Cu' ammazza, è ammazzata.

Gai s'accosta a li spini, si punci.

Cui simina spini, s'iiavi a fari li scarpi.

Cui va pri gabbari, è gabbatu — e

Jamu pri batfciri, e sema battuti.

Vedi a pag. MS, voi. I: Tanti vùti'

Captans captus est. Lat.

Dia lassau e scrissi:

Nun si fa cosa ca 'un si sapissi — e

A la lini tutti cosi si sannu.
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Vedi a pag. 3^il, voi. l: Lu cela cu la terra.

Il tempo scopre tutto. To.sc.

La ciiscenza V havi lu lupa , chi si mancia la pecura

senza sali.

Variante dì quello di pag. 340: La cuscenza è di lu lupu.

Lu dannu cu' lu fa, lu chiancL

Lii Signuri nun veni cu la ferra.

Manica fcò, cuscenza tò.

Anima tua, manica tua. Tose,

Manclga so', còulpa so. Boi.

Vale : Chi è causa dei suo male pianga sé stesso.

GAP. XXVL Cose fislclie.

Acqua di puzzu e cinniri di giummàri.

Non son buone.

Cui fa lu focu di canni e di pagghia,

Perdi lu tenipu, e malu si cunsigghia.

Ut qucmdam in stipulis magnus sine viribus ignis^

Inoassum furit,.,, Virg.

Lu russu significa pacenza.

Corrono proverbiali questi due versi :

Lu russu ca significa pacenza:

La scorcia è virdiy e ancora ce' è spiranza.

Vedi voi. II, pag, 7: Lu vìrdì è sprànza.

Secunnu è la vutti nesci lu vinu — e

Secunnu è lu munti jefcta la nivi.

GAP, XXVII. €©!Slaiiìi5a, Fensaeffisa© Ferseveranda,

€ui fa centu e nun fa unu,

Nun fa meritu a nissunu—

e
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Cui fa li centii e nun fa rumi,

Perdi li centu pri chidd'unu.

(o— Perdi tpttu e resta dijiinu).

Chi fa dento e non fa l'uno

Perde lo dento co tatto Funo. Nap,

Lu fini è chi fa Fopira cumpita.

Va con Lu fini^ voi. II, pag. Vò.

Opera finita, Dio la benedica. Ahr.

11 fine corona l'opera. Tose,

El fin corona l'opera. Miì.

GAP. XXVIII. €ii.pi€lità, Eigoisisao. .

Cu' havi siti, accosta a la funtana.

Cui ti duna lu jiditu, ti pigghi tutta la manu.

Si li das su didu, toccat su cuìdu , et dai su cuidu, an-

dat ad su brazzu — e

Ad quie su poddighe si dat, sa manu sinde leat. Sarà,

A chi ti porge il dito, tu prendi il dito e la mano — e

Se gliene concedi un dito, ei se ne piglia un braccio.

Toso,

St' j alongh un dì, ut ciapa in t na man. Uom,

Si digitum porrexeris^ manum invadet. Lat.

Cui voli manciari gran sudda,

Si rhavi a rumpiri li vrazzudda.

A pag. 25, voi. II; Cui voli manciari patìdduzzi»

Dammi pani e dammi pesta.

Guarda li panni di cui s'annega.

Vedi al cap. GUERBA (voi. II, p. 360): A tempu di dilluviu»
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La porta è aperta pri cui porta;

E cui nuu porta, resta fora la porta.

Vedi anche l'altro di p. aJ, voi. II: Benvegna.

Ognunu voli chiddu chi fa pri iddu.

'Un jiri a banchettu unni su' cchiù li pidati ea li vuc-

cuna.

SI unisca con Unni su' cchiù li pidati dì p. 41, voi. II.

GAP. XXIX. PeMtOj leiprestit®, MalSevadorie.

Chiddu chi voli Diu, vó' jiri a deci,

Paga li cristiani e resta 'n paci.

Cristiani^ qui persone in generale.

Cu' havi dinari paga, e cu' havi carvuni 'nsinga

Cui paga mità, nun pò jiri carzaratu.

Va con l'altro: Cui paga parti, voi. II, p. 45.

La detta è comu la rugna.

'Mpresta farina a cu' havi furmentu.

Pagamentu unu, e cauteli centu.

Pani e livàtu, s'arrenni ammigghiuratu.

LivatUt lievito. Vedi Criscenti 'mpristatu, voi. II, p. h^.

Si lu parenti nun ti voli,

E Tamicu min ti coli,

E lu mircanti nun ti 'mpresta,

Fùjli comu pesta (Sec, XVII).

Variante degli altri di pag. 42, voi. II: Amicu eh' 'un ti duna ecc.

GAP. XXX. mìMgemmsì9 Vlgllaitsa.

Cui bonu sarvau, bonu s asciau.
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Chi ben ripone, ben trova. Tose.

Chi allèuga, ben trova. Gen.

Vedi a pag.54, toI. H: Cui beni attacca., e a p.289: Cui bonu si guardau.

Cui perdi pri mala cura,

Va contra la bona furtóna.

Strinci bonu e canta.

Vedi ^Mmurdi bonu, p. 57.

CAP. XXXI. ììoima, Matrimoiiio.

A cui voli ridiri, ziti; a cui voli chianciri, morti.

Vedi a p. lOS, voi. II: Unni CG*è mortu.

Cui cerca maritari, cerca lana e scardassari.

Cui di donni si 'nnamura,

Trasi lu sceccu pri la cura (o — cuda) — e

— Cui di fìmmina si 'nnamura,

Afferra Tancidda pri la cura (o — cuda).

Cui si marita, pinia, 'n giuvintu; cui nun si marita, pinia

'n vicchiaja.

Cui si marita,

Va cunnannatu 'n vita.

Di li limmini io papa tu

É lu statu marìtatu.

Din vi scanza d'omu birrutu e di iìmmina macadura.

Donna maritata, donna 'mprinàta -— e

La donna maritata

La sira si curca spiccia,

Lu 'nnuraani si leva 'mpacciata.

Cioè ; la donna che la sera va a letto libera , il domani si leva già in-

cinta.
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Dòrvica morti, e spxisa ziti (Castelvetrano),

Dércica^ seppellisci.

Euiici e nida comii trovi.

Vedi a p. 8i), voi. II: Donna, funci e nidu.

Pimmina vana, min va cincii grana.

La ccliiti bona, è china eli lamx3i e trona.

Vedi nel voi. I, p. 2i0. A li boni , e in queste Aggiunte
,
pag. 220 del

presente volume : Lu santu.

La donna ha l'assimiggliiu di la gatta:

Si mancia la carni cruda e cotta.

La donna teni quatfcru hanneri:

Gàrzara, malatia, furca e galeri.

La lìmmina è comu lu gattu: cchiìi chi Fallisci, cchiù

la cuda criscL

Li vastunati di lu maritu

Sunnu cliiap^Di di lìcu.

Chiappa di fìcu, piccia dì fichi.

L'omu è cacciaturi, la fìmmina è gaddina e s'aggiacca

(Castelvetrano),

Vedi Vomu è cacciaturi, p. 99.

L'omu è ixi.ari,

Zoccu fa oggi fa dumanL
Simili all'altro: Vomu è comu lu marif

Lu pinseri è di l'omu.

Il quale dee lavorare per dar da vivere alla donna e alla famiglia.

Lu puntareddu pri la mugghieri surda, V ucchiali prì

la zita.

Marita li jfìgghioli cu so' pari

Pri nun s'aviri un jornu a laminfcari.
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Paro paricchio, il fuso é il virticcliio. Ahr,

Vedi a pag. 70, v» II: Accasa lu figghiu.

Nun ce' è casa senz'a càscia,

Né casatii senza bagascia.

Proverbio disperato, fratello dell' altro di p. 186 di questo volume : Né
reda.

Nun ce' è matrimoniu senza liti.

Nun Griditi a spirgiuri di h e a palora di curnutu.

Variante di A juramenti^ v. II, p. 62.

Nun ti fari me t tiri la fadedda di (da) tò mugghieri.

Nun v'affuddati pri vidiri ziti:

Ddoppu tri jorna li vidi ti 'scinti (Castelvelram).

^Sciuti, usciti. Vedi' la variante di p. 109; Nun v' affiiddati pri vidiri

ziti ecc.

Pani tintu pri 'na simana, maritu bonu pri tuttu lu

tempu.

Come è stato notato altrove (voi. II, p. 143) il pane che si fa in casa

non dura più d' una settimana.

Pigghia Fomu quannu feti , chi quannu ciàura nun

voli a tia.

Quanna nasci e tu lu vidi, e cci metti Cola (Ragusa).

Si unisca con Ancora 'un è 7tatu, pag. 64.

Quannu lu zitu e la zita si vonnu,

Li parenti accurdari a forza s'hannu.

Quantu Fomu porta cu la navi, la donna lu. sfa cu la

scórcia di la nucidda.

Prodiga non sentii pereuntem fcBmina censum. Giov.

Si maritanu li pizzentì pri fari li pizzintotti {Castelve-

tram).
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Vedi Si maritanu li puvireddi, v. II, p, 116.

Tammureddi e ziti

Tri jorna si vidimi puliti.

Variante dell'altro: Ziti e tammureddi
^ p. i23.

Una chi si fa monaca, o è laida, o nun havi dota, o aun

la voli nnddu.

Un bonu maritu ti pinci, un tintu marito ti tinci.

Vedi a pag. 101: Lu maritu ti tinci.

Ziti vonnu o zitaggi o morti

E festi fora li porti (Caslelvetrano).

Vedi a pag. Ì^B: Ziti, fìti e morti.

GAP. XXXIL EJc®ii®iiiia ftoime^tica, Parsimciiilis,

A vintun'ura

Si metti a lavari la macadura.

Motteggio contro la donna infingarda e fannnllona.

Bisogna misuràrisi ognuno cu lu so parmu — o

— Ognuno cu lu so parmu si divi misurari.

Bonu bon' è è di lu burgisi , Chiddu chi dici Di' è di lu

jurnateri — e

Bonu bon'è misi carrozza, Tantu pri taniu morsi a du-

mannari

.

Significano: ì. Il contadino agiato {lu burgisi) ha per abitudine di ri-

sparmiare; il povero lavoratore a giornata si rimette a Dio, e non rispar-

mia punto. 2. Chi soleva tener conto anche de' minimi risparmi, si arric-

chì fino a metter su carrozza ; chi non si curò delle piccole cose, mori e-

' lemosinando.

Varianti degli altri: Lu poviru dici ecc. di p. 142.
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Gannizzii fa massarizzu.

Vedi sotto: Lu magasenu.

Cui troppa duna, addiimannannii va.

Gran cori cci voli a casa granni.

Livari .sempri e nun mettiri mai, finisci ogni munfca-

gna — e

Lu livari e nun mettiri su' dui guai.

Varianti di altri di p. 132, v. Il: Cui leva ecc.

Lu forti è fari lu primu dudici tari.

Lu magasenu e la jissara

Fa fari la fimmina massara (Sec, XVII).

Lu sfraeri liavi la manu pirciata.

Sfraeri^ sfragaru^ sfraguni, sciupone.

Mancia picca e 4i l'accaUi.

Megghiu pani niuru chi dura, chi pani biancu chi

speddi.

Ha riscontri a pag, U3: Megghiu favi.

'Na retina a carriari e 'na mula zoppa a nèsciri , cci

hasta l'arma a sbarattari 'na casa.

Una a dissipa face più eoe ccntu a guadagna. Cors.

Vedi a pag. i'27: Centtt a carriari.

Pri campari bonu cci voli lu parmu.

Senza criscenti nun si fa pani.

OAP. XXXIIL ffi:Froi'«?, FalIacSa tì^' «lif^egiai

e de' ifliEdlsg;!, litoti IIIoleiiaE^ de* propoli ài.

Cu' arrobba pri unu, arrobba im centu.

Vedi Cu^ arrobba fa un piccaiu^ voi. II, p. 455.



AG&IUNTA. 235

Li guastecldi si fanim torti a lii 'iifuriiari.

Vedi a p. 163: La bedda cerni.

Lu hipu va unni cc'è 'na pecura.

Variante dell'altro.' Lu lupu sì va appréca.

Lupus ovium non curat numeruin. Virg.

Nun sempri un jencu linesci d'aratu.

Tutte le palle non riescon tonde. Tose.

Parrari cu cai nun senti, tuppuliari a porti cliiusi, e ca-

ulinari ''ntra la rina (o — e fari Famuri cu cu' nun

ti duna cuntu), è tempu persu.

Vedi Regole Varie (p. \Ti del presente volume); Nun tuppuliari.

Sceccu avantatu, 'n prima si curca.

Si lu jimraurutu 'un lussi jimmurutu, sarria un beddu

piccìottu.

Altro simile è quello di p. ^69, voi. II; Si me nannu.

GAP. XXXIV. ffi:sperieai'^.a.

A maistru scurtillari (o — scurcillata) ?

Cioè, a persona esperla vuoi tu mostrare esperienza? Ed anche : Vuoi

tu canzonare o cogliere in inganno chi ti caverebbe scarpe e calze mentre,

tu corri? Scurtillari, scoiticare; scurcillata, scorticamento.

È megghiu lu patutu chi lu medicu saputu.

Ve.li a pag. 484; Va nni lu patutu.

L'erba di la virtù è la spirienza.

Lu duluri di la tannìira cu lu focu la pigliata lu senti.

Lu sceccu unni cadi 'na vota nun cci cadi cchiù.

L'asino dov'è cascato una volta, non ci casca piti. Toso.

L'èsan un ciièsca piò dov l'è caschè un ètra volta. Hom.

V asen doe l'è cascat na olta, no 'I ga burla pio. Berg.
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Una volta sola se mena Fasìuo sul jazo. Triest.

Fé com Taso, eh' dov a s' anssupa una volta, ai passa

pi nen un'aotra. Pieni.

Hanno il medesimo senso i seguenti:

'Na vota la vecchia si la fa fari — e

'Na vota si gabba la vecchia; appressa vota vi chiuj la

porta -—e

'Na vota si fa la vecchia (Salaparula).

Il quale ultimo, secondo mi scrive il prof. Y. Di Giovanni, si riferisce al

giuoco della vecchia, in cui chi fa da vecchia riceve busse.

Unni centu, centu ed niui, dici San Paula — e

Unni trenta, trenta ed unn.

Da unirsi all'altro di pag. 175, v. II: Cui fa lu cchiù., al quale si può

aggiungere :

Addò trenta, trentuno. Nap.

Quell ch'ha faa trenta, vorav trent' un. Mil,

GAP. XXXY. False appareiiiEee

Gurnmari cu ssa vela tisa,

Cu' lu sapi si aviti cammisa ?

(o — Lu culu lu sapi si aviti cammisa).

Vedi a pag. 185; Chiddu chi havi.

Lu galantomu lu fa lu cappeddu.

Nun tutti chiddi eh' hannu la citarra sannu sunari.

No7i omnes qui hahent citharam sunt citharoedi. Varr.

Vedi V. II, p. ÌQÌ: Nun tutti, e a Sapere (p. /<5 del presente yoì.): Nun
tutti.

Unni ce' è pinnagghi, ce' è scravagghi.

Zita galanti, panza vacanti.
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GAP. XXXVI. FatHiglia.

Ad ogni casa ce' è cui nesci di reda.

Cui bona rera (o — reda) voli fari;

Figghia fìmmina havi a fari

Ma nun voli sicutari.

Variante di quello di p. 'iOO, voi. Il: Cui bona reda»

Cui disia figghi, disia guai.

Variante anche questo dell'altro : Cu'' dissi figghia v. II, p. 20!.

€ui si metti 'ntra l'anta e la paranta, nni nesci cu li

jìdita scacciati.

Vedi 'Ntra Vanta e la paranta^ voi. Il, p. 224.

€ui ti voli cchiù di tò mamma
. iddu è foddi, o iddu ti 'nganna.

Varia da quello di pag. 203 : Cui ti voli.

Diu vi scansi di figghi a cucchietta {Casteìvetrano).

Fanni quantu la cerva (o — Terva)

E spartitilli cu la terra.

Dicesi de' figli.

La carni è carni, e lu vrodu si jetta fora.

La carni, i consanguinei ; lu vrodu
,

gli estranei. Diverso da quello di

p. 92: La carni è carni.

Li scupetti sgàrranu, no li frati.

Maritu vecchi u, orfani primintìi.

Murennu lu patri, cadi la chianca di 'mmezzu (Casteì-

vetrano).

Quannu la mamma si junci cu la fìgghia,

La vicina s' arrassa centu miggliia.
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GAP. XXXV II. Fiuti e Parole.

Cu' assai dici, nenti fa.

Vedi a Temperanza, p. \\ò di questo volume: Cu' assai dici.

Li chiàiti nuii saturami gatti.

Vedi a p. 244j voi. Il: Li paroli nun jìnchinu.

Nun ce' é viici, s" 'un ce' è mici.

GAP. XXXVIII. Felicità, Iiirelicitù, Peise $

l®ia©ere» ISolore.

Cui malu sedi, malu pensa.

Ghi mal siede, mal pensa. Tose.

La pena grossa abbatti cliidda nica.

GAP. XXXIX. Fltiiicia, lìiffltleiiKa.

Cui ti jura, ti gabba.

Diu ti scanza d' amici e nnimici , e di cchiddi chi ti

mancianu lu pani.

Lu santu si vidi 'ntra la nnicchia.

Vedi a DONNA, voi II, p. 86 : La cchiù bona.

GAP. XL. Fortuna.

Dammi sorti, e nun mi dari morti.

La furtuna è fìmmina b
,

E si 'nnamura di li minchiuna.



agCtIUNta. 239

OAP. XLI. Frode, Hìspiea.

Tri su' li nnimici di l'omu :

Cani, malli vicinu e lusfcru eli lima.

Tri sunnu li nnimici di lu latru ecc. p. 285, v. II, è variante di questo.

GAP. XLIL CJloriio, l^otfe.

A lu scuru tutti 'na cosa.

Cui lu jornu nun martedclaj

La notti nun cacedda (Casleloetrano).

Cui nun sapi lu ròggiu, si va a curca.

Grapi r occhi quannu scura.

GAP. XLI IL iKioveiiliì, TecclilaBii.

A li vicchizzi, corna — o

— Doppu li vicchizzi, corna.

Giuvini, scupetta e scarcina;

Vecchiu, crozza e curuna.

Vedi a p. 307, voi. II: Pri li picciotti.

Lu friddu lu fa, la vecchia lu senti,

Si mancia lu |)ani senza fari nenti.

Altri aggiungono:

Lu filari cci aggruppa li dinocchia.

La custura cci punci li manu,

E curtiiliddu voli lu matassaru.

Quando è freddo si dice, più che in tono sentenzioso, in modo scherze-

vole.
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Lu specchii! pri la vecchia, e lu pettini pri la zita.

Vedi nell'Aggiunta a Donna, p.230 del presente volume: Lu puntareddu.

Megghiu nuciddi e Càssaru , chi sgracchi a la capizzu.

Porta rispettii, cchiìi di tia, a li cchiù granili.

Pri cummàttiri cu li picciotti cci voli cori senza triviili

e natichi senza rugna.

Rispetta lu vecchiu unni lu trovi.

GAP. XLIV. ©Iiioeo.

Arsu tira re.

Cu du' arsi, o 'nviti o lassi.

Del giuoco a primiera.

Cui nun sapi jucari jetta arsu.

Ternu, eternità.

GAP. XLV. Cwiti®tì®ia, tAtl»

Bisogna sentiri T unu e V àutru pri giudicari.

A' tanti riscontri di pag. 327, si aggiunga quest' altro :

A udire una campana e non l'altra, non si può giudi-

care. Tose,

Foddi cu' s' ammazza pri tri pira eh' 'un su' fatti.

Prucuraturi ed avvucati

Giuisumanu li casati.

Quannu si sta bonu cu lu jùdici, 'un ce' è bisognu d'av-

vucati.

GAP. XLVI. ©0w©riii®, ILeggà» lSagi®ii di ®4ato.

Li ìiggi su' fatti pri 1' omu dabbeni.

Li re stannu 'ntra li càmmari e cumànnanu,

E li populi si scànnanu.
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GAP. XLVII. QraMtiiilfliie» laagratlliadSsie.

Lu troppi! òriu sporta — e

Gavaddu uriatu jetta càlici.

Gli agi e le morbidezze declinano in vizi e turpitudini,

S' orza meda faghet ispumare su caddu. Sard.

01 trop botép l'iscbeèssa del còl. Berg.

Vedi a p 345, voi. II,

Nun faciti beni a porci, cà si vivinu l'acqua, e vi rum-

pimi lu lemmii.

Vedi a pag. 3'i8, voi. II: Nun fari beni a porci.

Nun fari beni a cui nun ti lu riconusci,

Chi cci appizzi Tarma, lu corpu e 'mpuviiisci — e

Cui fa beni a cu' 'un lu riconusci,

È comu dassi cunfetti a li porci.

Nutrica lu scursuni 'nira la manica: si quadia e ti mùz-

zica,.

GAP. XLVIII. ©laaclagBio* Merceiìl.

Cui paga mastru, nun paga mastria*

Chi paga 1' opera di un buon maestro, la paga sempre qualcosa di più ;

ma è come se non la pagasse; perchè l'eccellenza del lavoro compensa tut-

to. 11 proverbio inculca di giovarsi sempre di ottimi maestri in qualsiasi

arte o professione, e non di guastamestieri.

Cui servi Y aitàru, mùzzica cannili — o

— Gu^ altaru servi, altaru smància.

Varianti di quelli dì pag. àìS: v. II: Cui seroi a l'altari.

Si paganu li sbirri cuntanti e P amici cu lu tempu.

G. PiTRÈ. — Pì'overhi siciliani^ voi. IV. 16
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GAP. XLIX. C5ii©r.ra, Mlll^Ja.^

Amuri di surdatu dura un'ura:

Lu surdatu si nni va, addiu signura.

Guerra, atterra.

CAP. L. iBugliirla, ©fFesse.

La crianza è di cui la fa e no di cui la ricivi.

La vìpara dici: 'un mi tuccari, ca 'un ti toccu
;

Ma si mi tocchi, iu ti stoccu.

Variante di quello di p. 371, v. li: La vìpara.

'Na Stizza d' ogghiu fa 'na tacca tanta.

Nnimici conusciuti,

r aduri o V astuti.

Sentenza machiavelliana. Astuiari^ spegnere, fig. uccidere.

Omu è iddu, omu jè
;

Gincu jiclita havi iddu, e cincu jè {Castelvetrano).

Parole risentite di chi avuta un'offesa pensa essere in grado di vendi-

carsi e di poter tener fronte al suo avversario, pari al quale ha mani eoa

cinque dita.

GAP. LI. Ira» Collera.

Cori astiatu, jetta faiddi.

È tintu lu 'mbriacu,

Ma è cchiù tintu lu Uvatu.

Chi è ubbriaco è sempre da biasimare; ma è più da biasimare e da fug-

gire come pericoloso il livatu, quello cioè che si lascia persuadere e tra-

scinare dalle parole altrui; onde potrebbe commettere degli spropositi.
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GAP. LIl. £«ìiìerlà, ^ervllti.

Cui 'mpresta hi so cuki, 'un ha unni s'assLttari.

Vedi il gruppo: Cui sedi '» seggia d^àutru, p. 382, v. II.

Lu patruni ^ngrassa hi porcu pr'ammazzallu.

Si vói sirviri, attenni a ben sirviri.

Vó' Gonusciri hi sirvitnrì ? Guarda lu patruni.

Vedi a p„ 380, y . Il: A tali .lirvituri.

Chi vuol vedere il padrone, guardi i servi. Tose.

Qitaìls domiìius, taìls est servus. Petroli.

Qualis hera^ talis 'pedl-meqaa. Cic.

"GAP. Llir. Malslicesì^.a? ilallisMità, Iiivicliìa.

A hi 'nvidiusu hi Signuri hi manteni c'un j)ani mancu

ìia fedda —- e

La menu parti l'havi lu 'nvidiusu.

Cui mali ti vulia,

'Mmasciaturi ti facia — e

Cui missaggeri ti voli fari

(o — Cui lu 'mmasciaturi voli fari),

La facci ti voli lavari — e

Cui ti voli 'nciuriari,

'Mmascìaturi si soli fari {Catania).

Olaudus pedibus et iniquitatem hibens qui mittit verÒa per

nuntium stuUum. Prov. XXXVI, 5,

Foddi è cui si pigghia hi pinseri d'àutru.

La mala vacca

Cu 'na pidata sdivàca la ciscà.
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La 'nvidia è matrì di la 'gniiraiiza.

Lu gabbii, a cavaddu.

Cioè esposto alla vista e alle derisioni di tutti.

Lu x^orcu dici a la troja: scM,

Yedi il gruppo: Lu grànciu trizzìa, v. !I, p, 399.

Si tutti li muschi si cacciàssiru, nun ristiria nasu.

Vedi Si ad ogni cani ch^abbaja^ v. II, p. 405.

Si quoHes homines pecccmt sua fulmina mittat

Juppiter^ exiguo tempore inermis erìt, Ovid.

Zoccu manci la sira, arrutti la matina.

Vedi a pag. 407, v. II: Zoccwìnanciamu.

GAP. LIV. Mestieri» I*roffe®sl®iii cliveirse.

A la casa di lu massariotu s' 'un ce' è pani ce' è tozzu.

Significa che nelle case di coloro che tengono masserie, c'è senopre da

mangiare, né si patisce di fame.

Arti di focu:

Cui uni sapi assai, nni sapi pocu.

Biatu (o — Miatu) cu' havi unsurci 'ntra un cunvenfcu.

Altri imece Biata dda casa, v. Il,>p. M%

Cu' è di Farti, è suspettu.

Cu tessiri e filari

'Un si nni cògghinu dinari {Castelvetrano):

La misira jurnata,

Nun è fatta, eh' è manciata.

Li lavannari su' gridazzarì {Castelvetrano),

Li servi su' nnimici salariati: cchiù chi li trasi dintra,

cchiù nèscinu fora.
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Cioè, più li metti dentro la tua casa, e li fai parte della tua famiglia, e

piti propalano le cose tue, e ti sparlano. Vedi a p. 414, v. Il: Criatii nm-
mici salariati.

Lu ijarrinu a la chiesa e lu cavaddii a la casa.

Lu scarparu a pedi 'n teiera, lu custureri spnntiatu.

Vedi a p. 429, v. Il: Lu scarparu cu li scarpi.

Maistri Cai-militani e Lettura Duminicani,

Cci lini su' quanta li cani.

Presso i frati Carmelitani molti aveano il titolo di p. Maestro , come

presso i Predicatori quello di p. Lettore. Lettura^ pliir. di Letturi.

Nun aviri cunti cu monaci e parrini.

Ogni diavulu travagghia cu li so' stigghi.

Diavulu, qui, maestro; stigghi, arnesi, strumenti, ferri ecc.

Puddicini e tili, nigozii di finniiini (o — di scintini).

Ti li, plur. di tila, telo.

Ricetti di spiziali e cunzatini di ròggia.

Son due cose che non" si possono capire.

Sagristanu sumeri:

Pigghia lu culu e si lu metti pri cannileri.

Si nun cci su' Parmi, nun si pò sparari.

Ventu addosa pruvuli.

Precetto de' cacciatori.

GAP. LV. Ilete®F®l©glsi, iila§;fi«>iii,

Tempi «lelI'aiiBio.

Acgua e nivi fa Polivi.

Cui dormi assai (o—-Cui dormi) d^Agustu,

Suffrirà qualclii disgustu.
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Chi dorum d'agóst,

Dorm a so còst. Boi.

Giugnu e Giugnettn cucinanu,

Agustu e Sittèmmiru minestranu.

Era volgarissirao anche nel cinquecento, e G. F. Ingrassia nella sua In-

formatione del pestifero et contagioso morbo citata a pag. 31 del presente

volume scrive :

« Resta una difficultk perchè in Palermo habbiamo noi un volgar prover-

bio, che Giugno et Luglio cocinano, ma poi Agosto et Settembre minestra-

no. Che voi dire, che i primi due mesi preparano e dispongono il corpo

impiendolo, (massimamente per li frutti borarij) di pravi huraori, aiutan-

dolo ancora quei, che In esso si ritrovano, et in parte bruciandolo, final-

mente poi gli altri due mesi scuoprono la putrefattione, et mandano fuori

diversi morbi maligni et febbri pestilentiali. *> (part. I, cap. VII, p. 64).

L'urtima varva San Giuseppi.

L'ultima neve è in Marzo, difatti a' 21 entra la primavera. Far'ua, barba,

qui è figuratamente usato per neve, accennando albianco niveochela tra-

dizione dà alla barba di S. Giuseppe.

Lu 'nvernu all' umbra, e la stati a lu suli.

Né càudu ne jelu restanu 'n celu.

Riporto questa variante a quella di pag. 22, v. H,, per aggiungere:

INè '1 fredo dò 1' caldo , no sta ne le siese [siepi], Ven,

E il Pasqualigo riporta dalle X Tavole:

Wq caldo ne gielo, no resta mai in cielo. Yen.

EI fret e '1 calt, al lof no lo magna. Ven. del Trev.

Nun disiali acqua a mari e sali 'n Trapani.

Vedi Nim disiari acqua, v. HI, p. 46.

Nun jiri a lu suli 'nta li misi chi cc'è la B.

Dei mesi errati

jSIon seder sopra gli erbati. Tosc\

Mensibus erratis in herhis ne sedeatìs. Prov. med.
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Yigilia di li. vii'migni

L'omini uni so' digni
;

Ghidda di Natali,

Li parrini l'hannu a fari.

Il digiuno. Variante migliore di quella di p. 40, v. III.

Tàt chi fa bé, come chi la mal,

I destina i tempor de Nedal. Berg.

GAP. LVL Miserie della wila©

Dda casa eh' è manciiiniata,

idda ò povira, o idda è maiala.

Dii' cosi su' lu facili: lii ridiri, e va mircatu, e la morti

ch'ò certa.

Li cosi di stu mumiu su' attaccati a un filu di ca-

piddu.

Omnia sunt hominum tema jpendentia filo.

Et subito casti qum valuere ruwit. Ovìd.

Wq occhi pri guardari, né cricchi prisintiri su'saziimai.

Non satnratur oculus vistùy nec auris, auditu imjpìetur. Ec-

ci. I, 8.

Nun nesci viaticu senza tammurinu (Castelvetram).

agghiutti alTuchi.

bere o affogare. Tose, e Maì^ch,

Di olte bisogna bif per nò i)egà (annegare), Berg»

Ogni biddizza cu lu tempu passa.

ti manci sta minestra,

ti jet ti di la finestra.
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Stampato a pag. 95, v. Ili, lo riproduco qui per unirvi le varianti:

te magne sta menesta, o te jette pe sta fenesta. Nap..

Mangliia sta minestra, o salta pe a finestra. Cors,

magna sta minestra, o zompa sta finestra. Begg.

magne sta mnestra, o saìtè sta finestra. Bom,

magnar sta mnestra, o saltar sta fnèstra. Boi.

mangia sta menestra, o salta sta fenestra. Mil.

mangia d' costa mnestra, o passa per sta finestra..

Piem.

Prigari e ijagari

Su' dui cosi eh' 'un si ponnu fari.

GAP. LX. MaM0iaM, l?a®^i. Città.

Acquavivisi, giarnusi e dienti nìguri — e

Mussumilisi, cu li dienti nìguri {Casteltermini).

Que' di Acquaviva-PIatarii e Mussomeli (prov. di Caltanissetta) hnano»

denti neri {nìguri) per ragione delie acque potabili.

Bivona, bis bona (Bivona).

Lo dicono ì Bivonesi; ma i loro Ticini, al contrario:

Bivona, bis mala.

A lu Biirgiu, San Vita e San tu Luca (Cianciarla),

In Burgio (come in vari altri comuni , specialmente delia prov. di Sira-

cusa, fanno per altri santi) le famiglie serbano la loro divozione parte a

S. Vitfii, parte a S. Luca, le feste de' quali ricorrono nello s(;esso giorno^

La divisione è così marcata che dà luogo a veri partiti, colà esistenti da

secoli. In quel giorno soUenne si vedono mogli seguire un partito diverso da

quello dei mariti, se costoro discendano da famiglie che non siano del par-

tito delle mogli.

Burgitani, cantarari (CianrAana).

1 Burgìtani, del Burgio (non di Borgetto) nella provincia di Girgentì^

provvedono Cianciana ed altri paesi vicini di stoviglie, e con esse di pitali

{càntari). Da qui il titolo di cantarari, che ha doppio senso.
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Calamunacisi, panzuti {Cianciano).

Calaraonaci (prov. di Girgenti) è in lu(!go paludoso.

Campufranchisi, panzuti {Castel!ermini).

Campofranco, nella prov. di (laltanìssetta, sta tra' fiumi Platani e Salso,

luogo di malaria.

A Campufrancu purtàru la fcroja noi Forganu {Castel-

AHusìone poco lusinghiera a' cantanti e sonatori dello stesso Campo-

franco.

Capaci, fìcudìnnia ògghiu.

Vuoisi che i Capacioti preghino Ìl lor protettore S, Erasmo che converta

i loro fichi d'India in tant'olio acciò essi ne traggano larghi guadagni.

GasteUermiiiisi, serracruciàra {Cianciana).

Variante dello stesso, riferito a pag.138, voi. Ili, a spiegazione del quale

ecco che cosa mi scrive lo storico di rasteitermini, cav. Gaetano Di Gio-

vanni, sindaco di Cianciano:

« Questo motto rimonta a' primi tempi dei comune, quando le due con-

fraternite che vi esistevano contendeansi il diritto di fare esclusivamente

la funzione della messa in croce e della deposizione di G (.. nel Venerdì

Santo, com'è uso dei paesi dell" interno della Sicilia. Le gare erano ani-

vate a tal punto ohe le due confraternite si accingeano a sostenere con le

ar^i il proprio diritto. Allora due donne della famiglia Leone di notte

tempo segarono e tolsero via la croce sulla quale dovea aver luogo la fun-

zione, e che erasi piantata ne' vestiboli delle due chiese, e cosi scongiu-

rarono un tumulto nell'incipiente comune. Quelli de' paesi vicini a Castel-

termini, misconoscendo Fatto coraggioso e filantropico di quelle pie don-

ne, se ne servirono per dileggiare i Casteiterminesi.»-

Un cenno di tutto questo è nelle Notizie storiche di Casteliermini dello

stesso autore, pag. 378.

Cafcarinaru fìciliisn,

Ga ti manci lu pani iìkisu — e

Catannaru fìcilusu,

Ca pri du' 'rana di saimi metti la gatta 'ncrnci {Cai-

tanissetla).
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Ficilusu, gretto; fìlusu dicesi il pane passato che pare fili la mollica.

È contro quei di S. Caterina Viilarmosa, in bocca ai quali si pone que-

st'altro, mettendo in canzone la loro parlata;

Lii nuostrou Riè nni vuoli bieni,

Cà parliammu Paleirmiatani {Casteltermini),

Si spiega: Il nostro re ci vuol (tanto) bene, perchè parliamo (come i) Pa-

lermitani.

La parlata di S.Caterina, come è stato notato nella mia GrammaUca del

dialetto delle, parlate siciliane (voi. 1 delle Fmòej» è eccessivamente voca-

lizzata e notevole in tutta l'isola.

Ciancianisi, curcliciddara — e

Giancianisi, giummarrara (Casteltermini),

Le terre di Ciancìana abbondano di giumrnarra o giummàra, cerfoglio,

chamaerops humilis de' botanici; della quale si forma pure curitia o cur-

dicedda^ funicella, che in Sicilia si usa a rivestir sedie e a formare grana-

te. Vedi G. Di Giovanni, La circoscrizione territoriale di Cianciarla ecc.,

p. 115, Girgenti, Mou tes 1877.

Un motto comune a gran parte della Sicilia dice ; Va' fatti monacu a

Ciancìana cu lu curduni di ddisa ; e pare alluda a quest' abbondanza di

giummàra, dal popolo di Casteìterminij ove il motto è più «sitato, confuso

con la ddisa^ ampe lodesmo, che è Varundo ampelodesmos

Di Salerai s tanni arrassu,

Ga su' figgili di Caifassu (S, Ninfa),

Va con Salernitani, v. HI, p. 162.

Muntallegru, paisi di cuccàra {Cianciano).

In Montallegro (prov. di Girgenti) abbondano le civette; [cuccàru da

cucca, stria) ulula, vaie cacciatore di civette).

Mnssumalisi, figli di Piecru e Pàgulu (Casteltermini),

« Dopo il 1833 fu portata in Mussomeli da Catania, per opera di D. Ot-

tavio Lanza, principe di Trabia, una bella statua di Nettuno « quattro leoni

di bianco marmo, e di essi fu adornata la fonte del Palazzo , così detta

perchè rimpetto al palazzo di Trabia riversa le sue acque. Questa statua

di Nettuno divenne I' oggetto più rimarchevole ai forastierì che passano

da Mussorae'i. La bianchezza del marmo , la singolare ed imponente posi-
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'tura del nume marino fanno impressiono non lieve alla vista di chi per la

prima volta improviso si affaccia su quella piazzetta. Oh {^ì disse quindi

per indicare .»ussomeìi) il paese ov*ò quella statua , quel santaccio là con

tanto di barba, quel pietrone bianco, quel Petrappagolo, si quel Petrappa-

^olo, quel Petrappagolo; e lo chiamarono così, non sapendosi tuttora come

e perchè gl'imponessero siffatto nomacelo, e qual fosse stato il valore si-

gnificativo delia sua etimologia. Certo è che la statua ebbe nome Petrap-

pagolo, ed i Mussomelesi figli di Petrappagolo, titolo che sogliono i fore-

stieri rinfacciare a un Mussomelesc, che faccia azioni sciocche, e di riso e

di biasimo meritevoli. Figlio di Pietrappagolo e scimunito in senso loro è

divenuto una cosa. »>

Così nelle Delucidazioni al poemetto Delle metamorfosi di Nettuno ossia

il Pietrappagolo., \x\ quattro canti, compreso nel volume di Poesie postume

del sac. Giovanni Barcellona da Mussomeli. Palermo, Giliberti, 1873,

pag. 80 e 81,

Si noti che forestiere pel Barcellona è chiunque non sia di Mussomeli.

A Mussumeli attaccarli hi gaddu nni la sudda {Ca-

steliermini).

A provare che gli abitanti di Mussomeli siano scimuniti e minchioni, quei

di Casteltermini raccontano che costoro un giorno recarono un gallo a bec-

care in un prato di sulla come se fosse un asino, un cavallo, un mulo,

Picciriddi piirceddi, e piirceddi àncili.

Adagio comunissimo in Sicilia contro gli Alcaraesi , de' quali si favoleg-

gia che a tìtolo di lode chiamassero per maraviglia i loro bambini purced-

diy e i porcellini angioli, in Borgotto si ripete l'ottava di A. Albano:

Ad Alcamu, unni nascimi purceddi,

Li strati su/ filusi, tiriti e lordi:

Coi sguazzanu 'nfang(ti l'ancileddi^

Cci jèltanu t'inali li cujordi.

— Datimi In stadduni, vicineddi^

Lu voli la patruna pri tutt'oggi. —
Amici, pri patruna e criateddi

No lu criscenti, cci viirrianu cordi.

La seconda metà della quale allude al modo proverbiale: Ciudda, va nni

donna Cìdda, e ti fa'* dari lu stadduni.

Stadduni è il lievito, che gli Alcamesi soglionsi prestare scambievolmen-

te, e siccome in Sicilia s'intende con quel nome lo stallone, cosi i Siciliani
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d'altri paesi equivocando con arte, hanno formato quel modo. Corda rac~

chiude anch'essa un calembour^ significando anche nerbo.

V'è pure quest'altro molto, ch'è una gridata de' venditori di carne in Al-

camo e si ripete come un giuoco di parole che tutti capiscono :

Orasti torti, galaiitomini.

S' Africa chianci, Italia (o — V Europa) nun ridi (Sec.

L'ha il (Catania, e prima di lui il Risico; ma io non V ho mai udito da!

popolo propriamente detto. È la celebre terzina del PETRARCA , Trionf.

d'Amore, cap. Il:

Ed ella: altro vogVio, che tu mi mostre:

S'Afriea pianse, Italia non ne rise:

Domandatene pur Vistorie'vostre.

Significa, dice Pico turi di Vassano (Passarini), che delie due parti, città

o popoli, l'uno non è minore dell'altro tanto in bene che in male.

Sant'Angiìu, 'n capii In ciiozzu

' FiiT'iatu di porti e di casci,

Piccinìi e 'ranni tutti bagasci {Casteltermim),

Contro gli abitanti di S. Angelo lo Slussaro.

Testa di Grecu e testa di Muntisi est lu stissu (Santa

Ninfa),

Sul cominciare del secolo XV una mano di Greci Albanesi, abbandonando

!a loro patria per fuggire la invasione dei Turchi, ripararono in Sicilia e

sbarcarono in Trapani. Essi , sotto la guida di Giorgio l^amires, si stabi-

lirono dapprima nelle montagne della Menta, poi intorno al Castello di Bi-

siri, oggi Biggini, diruto, presso Partanna. Questi Albanesi ebbero osti-

natissime contese con gli abitanti di Erice, e in quelle liti non c'era mai

verso che alcuno di loro smettesse, donde nacque il presente motteggio, che

accenna alla loro ostinazione. Il motto si ode pure a Contessa e a Palazzo

Adriano.

Tri sunnu li mali jinii:

Li Ditti, li Caracci e Calàmii (S. Ninfa).
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Proverbio messo fuori da un partito contro queste tre famiglie, le quali

qui vengono battezzate per gente di mala razza, rodeste tre famiglie sono

ora estinte, ma lì motto vive.

GAP. LXIL CIsCisnaKioiae» MlcrefileiP^i.

Nun si pò navicari senza ventu.

Vedi a pag. *488, voi. Ili: Bisogna navicari, e più innanzi : Ntm sì pò

cantra ventu.

GAP. LXIII. OslOf Sudiista'ia, liai^-oro.

Gei vonnii zucca pri fari steddi.

Cu' ha zuccu, ha accetti.

Chi ha qualche cosa acconcia alla vita, ha anche i mezzi per goderne.

Giù ha cìocclii, pò far scaglie — o

Chi ha u pane, pò da la fetta. Coi^s.

Ghi ha del ceppi, può far delle buscaggie. Toso.

Chi ha di seppi, pceu fa de buscaggie. Ge7K

Chi ha zochi, poi fare de le stele. Ven.

Cui muUum est piperis etiam oUribus immiscet. Lat.

Lassai! pri ditfcu Cola lu Ghiaiiu:

Cui voli robba simina linu (Castelvetrano).

Travagghia di li primi e mancia di l'urtimi.

GAP. LXIV. Parlare, Tacere.

Nuddu si duna si nun si raccumanna.

Sarva risposta quannu veni Tura,

Ddoppu nun teni, ne vecchia né nova.
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GAP. LXVII. |®«>werlà.9 teiecIieESia.

Nini pigghiari piacili cu lu povir' omu.

GAP. LXIX. |®riideii®a# Ae^iorleazsa, ^eiisio.

Cui nini havi bona mimoria, voli aviri boni gammi.

Vedine le varianti a pag. 290, v. Ili: Cui nun pò cu la lesta.

GAP. LXX. ISeg'0le «SeS gitici icare.

Seggia vacanti, pati^uni aspetta.

GAP. LXXI. Hegote del trattare e cBel eoiiwer^are^

L'aspi ttari annoja, e ogni ura pari un annu.

Vedi a Ozio (v, HI, p. 190): Cui voli fari e a REGOLE DEL trattare

(ivi, p. 313): A cu' havi prèsela,

Sempri ^na cosa sicldia.

Variante dell'altro latinesco: Res continuata, v. III, p. 319.

Unni nun cci hai chi fari, nò beni nò mali.

Dove non t'appartiene, ne mal ne bene. Tose.

Vedi Zocvu nun fapparteni, v. Ili, p. 330.

GAP. LXXII. Keliglone.

Contra lu cela nun vali difìsa — é;

Contra Din nun si pò jiri.

Vedi V. Ili, pag. 33-4: Contra Diu.

Gontra Dio nlssun erlie vii. Few.
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Petrarca, canzone H, 6, p. 2:

Conlra il del non vai difesa umana.

Festa 'n chiesa, festa 'a cucina.

Lu giustu pecca setti voti lu jornu.

Il giusto cade sette volte al giorno. Toso,

Sejptles cadet justus. Prov. XXIV, 19.

Quannu la prucissioni è juiita a li Russuliddi è signu

ch'è spidduta.

Russuliddi sono i chierici vestiti in rosso, che prestano servizio alla cat-

tedrale. Essi, nelle processioni
,
procedono la curia, cioè i beneficiali e i

canonici e gli altri dignitari ecclesiastici co' quali si chiude la processione

stessa.

Il proverbio ha significato anche metaforico.

Robba di campana,

Si ciurisci nu 'ngrana.

Roba di campana,

Se fiorisce, non grana. Tose*

Roba de campana,

Se la fiorisse no la grana. Ven.

Tantu va la rnìssa vàscia chi la cantata.

GAP. LXXIV, IIà?s®ltitea5a«i, ^olleciliicilii©*

(juai e maccarruna si mancianu càudi — e

Lasagni e guai

Mànciali caùdi, ca megghiu stai.

Amicizie e aiaccaroni,

Se non son caldi non son buoni. Cors.

Guai e maccberoni si mangian caldi. l'ose.

Optima in matis cehritas, Lat.
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CAP. LXXV. Sanità, ISalaitàe, Ig;leiie.

Frevi forti abbatti ìu malatu.

A pag. -19 del presente volume: Frevi cuntinua.

La malatia, si iiun guasta pulizia.

Le malattie in famiglia se non colia morte di qualche persona finiscono

con la rovina degli interessi di essa, perchè vuotano la tasche e i forzieri

delle famiglie. Vedi Li malatiì longlii, p. 17.

Morti min veni mai senza caciuni (o — scaciuni) — o

— Niin ce' 6 morti senza accaciuni.

ÌHon benit morte qui iscusa non uiancat — e

Uà' iscusa bi qaei'et ad sa morte. 8ard,

Ogni male voìe a so scusa. Cors,

Ogni naaltì vuol cagione. Tosa.

Ogne mort ^oì la so sciisa. Berg,

Ogni morte voi la so scusa. Veri.

Ogni mort a l'a sua scusa. Piem.

Vedi la CXXIV delle mie Fiabe.

CAP. LXXVI. Capere, Igiaoraitaa»

Vali cchiù un asinii 'ntirrugannu,

Ca un ancilu rispunnennu.

CAP. LXXIX. ^Iia&talaagioiie, Ippocri^ia»

La fontana unni si vivi, mai s'allorcla— e

Lu furmaggiu eh' \ni si mania spissu, fa vermi — e

Lu tumazzu si nun si mancia fa li vermi.
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Solo per analogia e parentela con altri di questo capitolo riferisco a SI-

MULAZIONE questi tre proverbi, che pure starebbero bene altrove.

Acqoa che non si usa fa vermi. Tose,

GAP. LXXXIL TTavoIa!» Cucina.

^A tavola, pani e vinu si coi metti e no bìddizzi.

Li cosi boni nun vonnu vìigghiri.

Cioè quando certi comestibili son di buona qualità, non istanno molto

sul fuoco.

Pigghia princia e dammi mmastu;

Pigghia prima e dammi ossii.

GAP. LXXXVili. Me^ote i^^arSe per fia condotta
pratica della ^^ita*

Pràtfcica purticata a costu ca t^abbissinu 'n coddu (Ghia-

ramonte)..

Significa: usa a porticati (in palagi) anche a pericolo che ti cadano addossa.

Purticata, plur. di purticatu.

Tinfcu cui pigghia pecnri a piltinari.

Vedi a p. 172 : Nun ti pigghiari gatti a pittinari,

GAP. LXXXIX. ^eiitem^e i^eneraSi.

A li voti, cosi di nenti portami gravi cunsiguenzii.

Lu miinnu è longu, ed havi la cuda.

Nuddu perdi s'àutru nun guadagna — e

Nun mori unu cM ^h'àutru 'un s'acconza.

G. PiTRÈ. — Proverbi siciliani^ voi. IV. 17
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Non pianse mai uno clie non ridesse un altro. Toso.

Un guè un mèi par on, che un séja un ben par ci' ètar.

Hom,

S'an baja von, baja Pater. Parm,

ISTo la va mai csè mal per giii, che no la turne be per

un oter. Berg,

]S'o xe mai mal per uno, che no sìa ben per un altro — e

INfo pianse mai uno, che non ridesse un altro. Yen,

A j' è nen mal per un, ch'a sia nen ben per l'aotr. Piera.

Lucrum unius est alterius damniim. Lat.

Ad un bon'omu nun cci manca spadda.

Cioè aiuto.

Ad un stranu li prigheri su' vani.

AlFurtimu s'allordanii tutti.

A min parili mi sentu un iiuni,

Cu' sa si ad àutru un lebbru cci pam.

Amuri si fabbricau 'ntra tant'anni :

Sdegnu 'ntra un fari di cruci allura vinni.

^Ntro. un fari di cruci, in un f«r di croce, in men cbe non ti segni„

Basta eh' è moda,

E fussi cu In culu di fora.

Va con Sia usanza^ v. ì^ p. 6.

Biatu cui mori a lettu !

Cani chi fa cera a tanti nun havi patruni.

Va a pag. 8 del v- I: Cani.
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Gei su' li macchiceddi

Pri murari li loassiteddi.

Ya a pag. 36, v. I: Criscinu li ruvett'L

Cu' lia [jocu robba, va circaunu junta.

Cu' havi casi, havi tigni.

Cu' havi Oli uri a virgogiia, nuii cci 'nguanta.

Chi ha onore, difficilmente cade in opere che portano disonore.

Cui cala ^n terra vivi a lu cumpaUu.

Cui camiua (o — va) drittu, nun. fallisci mai.

Chi va diritto non fallisce strada. Tose.

Cui li junci, mali uun liei.

Cui manna carni a la casa cu frati,

Sempri nni trova un quadaruni cchiui.

Cui paga vuìinteri è riccu.

Cui si marita, rivali havi atLornu.

Cui sta beni, nun si movi;

Cui sta mali, si lamenta.

Variant3 di quello di pag. 225: Cui ben sedi, dell'altro di pag. H5: Cu*

è bonu situatu e dell'altro; Citi sta bonu, del v. i, p. 304.

Cui ti fa i'amicu, ti fa lu boja.

Va nel voi. ì, p. 8: Cui davanti ti pinci.

Cu 'na fava vó' pigghiari du' gaddini ?

Cui voli la ligghia, vasa lu cori a la mamma.
Dicembri pigghia e Giugnu ti lu renni.

Dunni va la pampinedda,

Nun cci va la muddichedda (Me^/fi).

Significa : Dove va la tal cosa non andrà la tal altra , che non ha con

essa nessuna analogia nò relazione. Ogni simile col suo simile.
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Erva, patruni, dissi lu scavu.

Vedi V. T, p. 50: Lavuri è erva.

Fa cchiti un catasiuui,

Chi un san tu addinuccliiuni.

Favi e linu:

Quattru tùmmina a pinninu.

Finciti minchiuni ^v' 'un pagari la duana.

Janni parti, Janni sparti,

Janni nn'ha la naegghiu parti— o

—Janni piggìiia, Janni parti,

Janni nn'iiavi la megghiu parti.

È nella ìlacoolta del Risico.

Simbolo del prepotente !

La campavita è cchiìi forti di Ji peni di lu 'nfernu

{Marsala).

L'acqua è oru, la mmerda è tisoru.

Perchè come concime ingrassa.

La furtuna va e veni.

La sorte non sa sedere. Tose,

La jina fa la farina.

La manu curri spuntania a lu cori.

Ognuno opera come il cuore gli consiglia.

Làssani abbunnauti,

Gannizzu vacanti (Chiaramonte).

Leva l'oggliiu di lu maccu.

Li cani nèscinu Tossa.

Va col proY. Nun tràsiri cani dintra, p. 173.

La lingua fa beni e mali.

Nel senso di La lipgua hm hain ossu^ v. II, p. 395.
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Li cosi fatti si iaudanu.

Post factum Jo.uda. Lat.

Li gatLi si sèiitinu, li cani si vidiiui e l'omini si cri-

din u.

L'oliva si vidi cu lu fumu di la sosizza.

Quanto valga l'uliva si vede in ottobre, quando si mangia la salsiccia.

L'omu 'n visfca a la donna sempri ammagghia,

La donna 'n vista a Tomu si travagghia.

L'uno e l'altra sentono l'amore.

Lu niegghiu {o — beddu) parrà ri è chiaru.

Va con Li megghiu botti, v. HI, p. 323.

Lu parrari sinceru è beddu assai.

Megghiu Barbara ca Lucia {Catania),

Metti pisci, cà la meta crisci.

Mircanti è cu' accatta, e mircanti è cu' vinni.

Mura turi, muriturL

Pe' pericoli che corrono nel loro mestiere.

Natura vinci.

Va con Usu cunverti natura, v. I, p. 6,

Nesci ventu e trasi argentu.

Nun arrestanu cucchi davanti lu furnu.

Cucchi o cucchi, i>\\ir.d\ cùcchia, coppia, die però qui è una certa fog-

gia di pane.

Nun si duna Tufiiziu a cui lu dumanna — e

L'uffìziu si duna a cui nun lu dumanna.

Nun si giudica l'omu di l'apparenza.

Ogni gustu è gustu.
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Malpeli pigghia a Tiircu, o Turca pigghia a Marcu.

Prov. storico, iiato probabilmente verso la metà del sec. XVi, quando il

vessillo di S. Marco con coraggio ed ardire degno della causa, teneva fronte

alla mezzaluna.

Vedi Salomone-Marino, La storia nei canti pop. sic. p, 31.

Omu maritati!, oceclclii 'ngagghiatu.

Vedi voi. n, p. HO; Omu maritatu.

Pigghia lu munnu comu veni e romini comii siinnii.

Pri mancanza di tazzi (o— di biccheri) 'un s' hannu a

fari li nozzi ? — e

Si mori un sagristanu nun si sònanu cchiù li cam-

pani ?

Quantu va lu sintimentu, nun cci vannu li dinari.

SiiiUmentu., senno, giuiizio. Vedi v. HI, p. 293: Megghiu sennu.

Risisti a la furtuna ed a li torti,

E campa comu pòi cu 'ncegnu ed arti.

Robba d'amici, 'mmanu di latri (o — latruni).

Sanu sia cu' t'àudi, ma no cui ti 'ntenni {Sec. XVII).

Seggi, ninfì e cannileri

Nu nni mantennu mugghieri.

Sgracchi di vecchia e nàtichi di pala.

Sofia liei la chiesa c'un mazzu di 'nzalata (Costelvetrano).

Allude a fatto lorale^che non è stato possibile conoscere.

Senna canfusu è bonu vinturusu.

Sonnu sogno.

Sparagna lu còriu mortu pri lu vivu.

Stenni vrazzutta ed jinchi banzudda (Castelvetrano).

Vrazzuttat braccia: banzudda, pancia.
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Tinta dda robba ca nun pò avaiizari.

Tinta dda rO'bLa chi resta a un mirceri.

Cioè che non vai nulla.

Tinta dda robba d'un omu misseri.

II quale, perchè minchione, non sa amministrarla,

Tintu cui nasci cu mala furtuna.

Tintu cui sempri perdi e mai guadagna.

Tintu ddu patri chi nun h timutu.

Tirrenu magru fa bon fruttu.

Terra magra fa buon frutto. Tose.

Trasi trasi, catinazzii, cà a hi nèsciri ti vogghiu.

Trivuki nun cci scinniri, e ginesa nun eòi acchianari.

Tutta ia citati mi frustati,

Pri la me casa nun mi passati.

Perchè i vicini mi conoscono tutti.

Ci si sente la ciiiusura dì una canzone popolare. È in Eisico.

Tutti li cani piscianu a lu muru:

Ghiddi chi 'un hannu pirtusu di cubi.

Veglia di tia lu mali e no di mia.

Vìviri acqua e dormiri 'n terra, 'un ce' è bisognu di li-

cenza di medicu.

Vò' essiri aduratu di li petri ?

Ha' rispittari lu patri e la matri — e

Prima amari a Diu e po' pati-i e matri.

Va a pag. 34(0 del v. Ili: Diu 'n celu.

Vói dispiàciri l'amicu?

Metti purrazzi assai, ricotta pocu.
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Zappa la vigna lu misi d'Agustu

Si vói 'nchiùjri mustu.

A pag. 42 c'è : Cui voli aviri,

Zoccu si vinni, 'un diri : damminni.

Cioè : Di ciò che si vende non dimandarne, perchè puoi andarne a com-

perare e n'avrai. Vedi voi. l, p. 24: Quannu la robba.
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AVVERTENZA.

I dugentotrentacinque proverbi di questo Saggio sono

stati raccolti in Piazza Armerina, comune lombardo di

Sicilia (prov. di Caltanissetta), dal vivace scrittore piaz-

zese i3rof. Remigio Roccella, che ne arriccbì le sue Poe-

sie e prose pubblicate in Galtagirone nel 1876.

Differenza dagli altri proverbi dell' isola essi non ne

presentano alcuna; ma pure son meritevoli di conside-

razione pel dialetto onde sono scritti e per la colonia

che li ha forniti: l'uno e l'altra obbietto di studio e di

ricerche a filologi e a critici contemporanei.

Senza presumere di aver fatto cosa degna del grave

argomento quando ragionai de' Canti popolari lombardi

di Sicilia, io, per le questioni che vi si legano come per

la grafìa del dialetto piazzese, rimando il lettore a quello

scritto inserito negli Sludi di Poesia popolare (voi. Ili di

questa Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane) p. 303-

328; avvertendo, intanto, che per questo Saggio seguo

non pur l'ordine de' Proverbi, ma anche la grafìa del

suddetto autore.





PROVERBI LOinBARDI Di SICILIA.

Cu dà u parigli au cangli strangh.

Perd li pangh e perd u cangh.

Dèli t' scanza du gatt, eh' t' decca davanti e sgraliìgiia

'ndarrèra.

Gaddiiia eh' eammina.

S' r'coggh' cu a bozza cina.

Scova n5va scrusc fa.

Cu prima naso, prima pase.

L'egiia 11' A5st meiit 5ggh, meu e most.

L' egua fa 1' ort»

Mar vanta non ggh' p'sché.

Va citi n 'amieu 'nciàzza, eh' cent' onzi 'ncascia.

Tant va a 'nz'rotta all' egua sina eh' s' romp.

ama l'amieu tò cu viziu so.

A cnggéra sa i guai da p'gnàtta.

A forca è fàita pu povrom.

M'rcaiit fallii è menz r'ceti.

Arra cu arra 'nsemu cui toi.

Cangh non mangia cangh.

Cu spart, pigghia a meggh part.

Cui s' coca cui carusgi, a mattina s' trova p'scià.



270 PHOVEllBI SICILIANI.

Cui rispetta u cangh, r'spetta u pafcrSngh.

L'amidi s' callóse au b'sogn.

Ratt tòii'r, gatt veggh.

L'om plus e v'nturos.

È taiit li ersi dù grangh.

Gli' a spuàzza ggli' par carringli.

U plégg è 'nipiegu ddegg, iè m' ii' vai, tu resti ni guai.

Quann h pòv'r' dona au ricch, u diavu s'n' rid.

Gangh eh' baja assai muzzìica pocli.

Cu cad, e s' sus, non s' ciàma cadùa.

Gasa mia, matri mia.

Non é tutt' or co eli' ddusg.

Ogn' gadd canta au so fumarazz.

U s5 d' marz ard u cainazz:.

Cu parrà, sgarra.

Cu roba n' fa una, cu è ruba n' fa centu.

Fa bengii e scòrd'tu, fa màu e péns'ggh.

U medi piatos fa a ciàja v'i'uòsa.

Air or non ggli' pò tacca.

Gió d' mài, gió d' v'ddài.

U bongii vìngti fin' a fezza,

U bongh pann fin' a|i3ezza,

Gianta vigni quant' bivi, e s'ména quant vidi.

M'rcant d' vingh, m'rcanfc m'schingh.

U seeccli eh' ragghia, non mangia pagghia.

U mau ferr su mangia a mola.

U pazz fa i nozzi, e u sagg si mangia.

Du mau pajaor o org o pagghia.

Gatta 'ndiàvu cent'ónzi, e nò 'mmingiongh cincu rana.

Cu zerca, tr5va.
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TJ lupii mila u pèu e no u vizi.

Ddiinl^angii d' oggi, dduntangh. d' cor.

Meggìi aoi 1 Ov, eli' diimangli a gaddina.

'Nt' Tanta e paranta auccis cui s' ciànta.

Cu amisgi e cu parent

Non cattò e non venn nent.

Àutr è di, àutr e fé.

Cu ddeva 'nfìggh, ddeva 'mporch..

Né tònica fa mòn'ch, ne cricchia fa parringh, né barba

cappuccingh.

U mastr canòsc 1' òp'ra.

Casa eh.' ved s5, non ved medi.

Pensa a cosa prima eh' a fai.

Ch' a cosa p'nsàda è bedda assai.

U ciummàzz è cunsèggh.

U bon giorn par d' mattingh.

Tanti testi, tanti mazzi.

Pasqua e Natali faiìi cu cu voi,

rùrt'm' sdirri fa) hi cai toi.

Àiru chiar, non s' scanta d' troni.

A ddengua non ha oss, e romp l'oss.

U vizi a fascia a mort u ddascia.

Cu naso tonn, non mor quarrà.

U sacch vacai! t non sta a dritta.

Non 'ncuitè u cangh eh' dorm.

A st'zzàna sp'rtùsgia a preja.

Quann l' air è p'curìngh.

*S non cióv a sera, ciòv au mattingh.

Cu ha pèu ri, ha pedd.

Cu manèa, non p'nèa.
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I fom'ni ami sett spirti com a gatta.

Voi 'mpazzi, piggliia cainpazzi e casali.

Gadclina vègghia fa bong bro.

Bannera vegghia onora cap'tàngh.

Paligli e vìngli non dclenta cammingh.

A p'gnatta u cumungli non b5gg mai.

Cu è ricch d' amìsgi è scars d' guai.

Cu paja mastr, non paja niastria.

Qiiann non pozz ciù, m' dogli a Gesù.

Cu d' speranza campa, d'sp'rà mur.

Vingh amar, téngh'tu car.

Cam criia, e pese coit.

U suvèrg rom u cuvèrg.

U vingh è a monna di veggliL

Cu doi bocchi vo basgè.

L\uia e Fautra a da ddascè.

Tacca u scecch umia vo u patrongh.

Egua passàda non masgèna mulingh.

U sangu non s* pò egua.

P'stè i'egua nu mnrter.

Ognungh tira bjasgia an so cudd'rongh.

Ognungh tira l'egua ,au so mulingh.

Gacci senza culér o farfant o trad'tor,

Cu d, àsu fa cavàdd, u nrim càuzz e so.

Terra 'ncosta nò mia nò vostra.

Muccè Fasia cu criv.

Cu V sav, t' rap.

Meggh ner pangh, eh, nera fam.

Cu non pò fé com vò, fa com pò.

Cu cangia a vegghia pa nova, peju trova.
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€u cangia a vegghia pa nova, peju trova

Ddàscia fer a Dèu, ch'è Sant veggh.

Ogn' tenta égua ddèva a se.

^caggh' d' Màju e asgè d' S'ttembr.

TI farfànt ada aver bona memoria.

€u tropp a stira, prest a romp.

Cu mangia cuvózza, m5r 'mpes.

€u mangia so, s' foca.

Meggli. snè, eh' toss.

€u conta sgarra, .cu cammina càd.

U temp è galantóm,

Temp e mau temp, non dura tutt temp,

Campa cavàdd eh' l'erba creso.

Ogni péu ggh' par 'ntrav.

Voi gabbe u tò v'sglngh'

Gòcch't' d'àóra, e sùs't' mattingh.

U meu 'mbocca e u diàvu au cor.

Cu risica, riìs^ca.

Fom'na e tela, au lustr a cannela.

Passa u temp eh' Betta flava.

Ogn' gr5pp vengh au pécciu.

Sté cui mai ni bracchi.

Falla com a voi, sempr è cuvózza.

Zappa Martingh setta u pingh.

Zappe alFegua, e s'm'nè au vent.

Cavadd cursiér mor sfascia.

Meggh poch a god, ch^ assai tr'vuliè.

L'ort vo n'oim mort.

Sciiim eh' gria, pass'lu s'cur.

G. FiTRÈ. —' Proverbi siciliani. voL IV. 18
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€u mail fa, a so pedd guasta.

Ca domi caud, mangia frèdd.

Na nosg n' 'nsacch non scrosc.

U prim lìggh' è barSngh.

Cu na fam, non zerca cumpanàgg.

Cu ha sonn, non zerca cavézz.

Non, tutti i spi vanu all'era.

Medi veggh, e sp'ziàu ricch.

A cui s' fa gabb', ggh' cad u ddabr.

L'om valent m5r cuntent.

Cu d'autr pigghia, du so a da de.

Cavadd scunfìòs m5r màir.

Cautela e car'tà.

Cu t' canósc, Canòra.

Cui non catta e non venn, non ciana e non scènn..

A l)5tt d' chi è Cina spann.

U so eh' t' ved' t' scàuffa.

Cu mangia fa muddéi.

Cui ha roba, non sent fredd.

Cu travagghia a mandra, mangia r'còifca.

Au muv base s' ggh' pòza ognungh.

Cu s' ddèva sangu, s' ddeva a vita.

Cui sàuva, sàuva p' cài.

Cui zoppi non balle, cui Checchi non cantò.

Amor a cui non t'ama è na pazzìa.

Cu non ha casa, non ha v'sgini.

Quanfc'amisgi s' pérd'nu, tanti scalòi s' scènn'nu.

Pochi paróddi e v'stiti d' pann, mai fanu dann.

Cu ddéva u pangh au nutèr, ddeva u pa,ngh ai so ligghi.

U sàut eh' fa a giumenta, fa a potrà.
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Cu pat p' amor, non sent d'Ior.

Cani s'mègghia a trònz.

U d'Ior 'mpàra a ciang.

S'ii tó v'sgingti sta bengh, 'ncòch. scior t' n' veng.

Ad ariti a costa mango cardoi,

Ch' au castèu mangè p'ccioi.

Cui n' fa ungh, n' fa centu.

Cu vo fé, non dorm.

Arbu eh' non fa frutt, a cetLa a cotta.

Cu non s'mèna, non r'coggh.

Cui non sa fé, non sa cumanné.

Meggh tagghié u di, eh' a mangh.

Non ment carn au spé.

A bona maìsa cummatt cu a malannàda.

Meggh a ddana eh* a péura.

A v'rtà vengh 'nsoma.

L'ogg u patròngh 'ngrascia u cavadd.

Cu fa u ciù fa u menu.

S' 'mpara fìn^a mort.

S'rvisg fàit grai spetta.

A parodda è cuntratt.

Stenn u pé quant tengh.

Cu rispetta è r'sp'ttà.

A casi5ngh fa V'óm ddarr5ngh.

L'art é fegh.

U vera sord é c5 eh' non vo sent a rasgi5ngh.

Cu d'sia u mau d'àutr, u so è darrera a porta.

Fa l'art eh' sai, s' non r'cchisci camp'rài.

Cu paja prima, mangia pese f t5s.

IJ ricch è ricch pu bona bone,

U povr è povr p' cost chi è.
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Ogn' ddegn ha u so fum.

Cu d'sprezza compra.

Senza grai non s' canta messa.

A roba d' man aquist non s' god.

Cu non travagghia, mor na pagghia.

Cu striggMa u so cavadd, non s' ciàma ragazz.

Non p'ggiiiè a spata pa ponta.

Ogn' principi è fort.

Cu fa màu, màu pensa.

Via a prèja na pozz, e ddascia fé u diàvn.

Cu stenn i mai, sterni u niuss.

Non spuè 'ncélu, eh' 'n facci t' torna.

Carri ddegg cunsuma u bosch.

Àuzza chi mango e non chi fé.

Centu latri non ponu spugghiè u nù.

Non ment u carr davanti i bòi.

B'sogna annè cu vent.

L'amicu s' canòsc quann s' perd.

Non pò de au scecch, e dona a bardédda.

A roba serv ai b'sogni.

Ogn' nas sta bòngh a so facci.

Meggh' dogghia d' bórsa, eh' dogghia d' c5r.

U temp é cunseggh.

Cu assai spenn, poch spemi.

U ferr s' stira quann è càud.

Gorr quant' voi, eh' zza t' spett.

Giù s' campa, ciù s' 'mpara.

Cu campa, ved tutti i fest d' l'ann.

U temp fa ment giudizi.

Cu mèu s' pìggh'nu i moschi.
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Meggh coss eh' nent.

Cu tutt vo, tutt perd.

Om d' vingh, non va 'ncarringh.

U pese fet da testa.

Cu d'sprezza eompra.

Du poch vengli Tassai.

U lupu è sempr lupu.

U quartarer ment u mani unna vó.

Non ggh' è niidd strument necessari.

Dduma a stoppa aeeant u dusg.

Ddibri fanu ddabri.

L'om pa parodda e u bò pi corni.

Quann non ghh' è u gatt i ratti bàU'nu.

A nòit è di lupi.

I di da mangh non sunu i stissi.

Matrimoni e v'scuvadi, du celu su g'st nadi.

Cu prat'ca cu zopp, all'ann suppèa.

S' voi sarvaziongh, fui a casiòngh.

Fa f'stament, quann naangi maccarroi e stufa.





PROVERBI
IN

CANZONI SICILIANE





AVVEBTENZA.

Dal secolo XVI in qua molti poeti lian fatto argo-

mento di loro canzoni siciliane i nostri proverbi, altri

con sottile artificio tra di loro legandoli, altri arguta-

mente parafrasandoli, tutti col lodevole intento di por-

gere degli insegnamenti utili ad ogni classe di persone.

Celebre tra questi poeti è il monrealese Antonio Vene-

ziano (1543-1592) , col cui nome usciva per la prima

volta in luce nel 1628, e più volte si ristampava poi,

oltre che nel 1680, ne' secoli susseguenti, una Eaccolta

di Proverbi siciliani in ottava Vima (Vedi Bibliografia dei

Proverbi siciliani nel voi. I della presente opera), che può

dirsi la x^iù antica se veramente è, come storici e lette-

rati affermano, opei'a del Veneziano. La quale opinione

se non si può, per manco di j)rove , combattere , non

vuoisi accettare a chiusi occhi, si perchè pubblicazione

postuma, e sì perchè in nessuno dei tanti coelici del

poeta della' Celia si è finora trovato copia di questi Pro-

verbi.

Nello scorcio dell'ottocento Giovanni Meli (1740-1815),
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nel poenica bernesco La Fata galanti, si facea dare dal

vecchio Greto tanti avvertimenti in jjroverbi da riem-

pirne, vero gioiello, cjuat lordici bellissime ottave.

Questi componimenti non potevano mancare in una

Baccolta come questa: ed eccoli riprodotti insieme con

altri del medesimo genere qua e là ripescati negli

scrittori siciliani. Di Paolo Maura da Mineo (1638-1711),

cantore della sua Frisa, son due ottave; di Giuseppe

Emma da Partinico, vivente, autore d\uia versione poe-

tica siciliana de' Reali di Francia, sei ottave del libro VI;

e son del popolo, e dalia sua bocca raccolti, diciassette

canti di avvertimenti morali, dove il proverbio, in un

modo in un altro, non manca mai.

Quello che pe' proverbi in generale , è stato anche

fatto pe' motti di nazioni e paesi in particolare: ed ecco

anche vari canti popolari, vero palleggio di botte e ri-

sposte tra comune e comune, e documenti delcap. LIX.

La ristampa della Raccolta del Veneziano è scrupo-

losamente eseguita sulla edizione messinese fatta presso

il Rosone nel 1779. Le ottave son 70 , tre meno della

sconsigliata edizione jìalermitana del 1861 , ove le tre

ottave sopra le 70 sono ne più né meno che una intru-

sione capricciosa.'



A. VENEZL\NO.

PROVERBI SICììJAlsn IN OTTAVA RIMA.

I.

Tiiitii, cui servi ad un Patroni ingrata^

Gecu, cui campa sempri irrisolutu,

Guai pri cui lassa chicldu, chi e' è datu,

Stuìfcn, cui cerca risposta d'ini mutn,

Infami, cui à lu mali sta ostinato,

Miseru, cui non ha riparu, o scutu,

Scuntenti, coi d'Amuri è travagghiatu

Tintu, cui cadi pri chiamari ajutu.

IL

Vjdi, e taci, si beni aviri voi,

La cosa nò ìa diri, si non sai,

Ama l'amicu, cu li vizii sol,

Porta rispettu à lu loco, undi stai,

Vògghinni chiù pri li vicini toi,

Chi non pri cui nò lu vidisti mai,

Nun fari chiù di chiddu, chi tu poi,

Pensa la cosa avanti, chi la fai.
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III.

A pocu pani in corpu t'insigna

Cui fa ccussì, la spisa si sparagna,

Cui voli focu assai, porta assai ligna,

Cui voli robba assai, vaja à Cnccagna:

Lu megghiu, è stari suiti a la tua vigna^

Chi cui sta sulu di nudcki si lagna.

Lu muttu antica lu modu m'insigna:

Cui joca sulu sulu, mai s'incagna.

IV.

L'oniu, com'liomu, va cu lu cumpassu,

E cerca sempri bunazza, e ridossu,

E cui va ^nfrefcta, cadi stancu, e lassù,

Cui sequi un Cecu, 'ntrambu vannu 'nfossu.

Autru pri meli gusta feli, e tassu

E chistu niundu è novu paradossu,

La Navi non ha pedi, e fa gran passu,

La lingua non ha ossu, e rumpi Tossu,

V.

Senza lu vostra ajutu mi guvernu,

Senza cavaddu, e mula vf^ju atcornu,

Senza lu vostra crivu spagghiu, e cernu,

Lu tempu fa vinditta d'ogni scornu,

Appressu di la Stati c'è Tlnvernu,

Ed ogni lignu si smarra a lu tornu,

E pri chiddu, cll'iu giudicu, e discernu,

Cu gaddu, e senza gaddu Din fa jornu.
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VI.

La ferra è la paura di la scola

La casa non s'accliiana, senza scala,

D'Amnri nasci amuri, mentri vola,

La furca è fatta pri la genti mala,

La tila non si tessi, senza spola,

Lu tronu li cosi auti rumpi, e scala,

L'acqua leva la ruggia, e nò la mola,

Paura guarda vigna, e no sipala.

VIL

Undi cunveni curriri liggeru,

Si lassa pompa, la chimera, e foggia,

E s'ammutta lu pedi à passu auteru.

Chi non si va a lu chianu di la loggia,

SprescLU, e curru veloci, pirchi speru,

Satin turnari poi di ricca pioggia,

Pirelli lu muttu anticu sempri è veru :

Chiddu, chi tardu arriva, mali alloggia.

VIIL

Amicu, si voi Leni, acquista beni.

Si fai cussi, la nzerti, e l'indivini,

Lu bouu Amicu pr'Amicu ti toni,

Fa capitali di li toi vicini,

Pigghia lu tempu, a tempu, comu veni.

Chi si ti spagni, ti perdi, e ruini,

S'hai bona sorti, forti ti la teni,

S'hai casa granni, inchila di spini.
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IX.

Furtuna, chi di mia poi fari, e sfari,

Di villa in vina mi lacera e sagna,

Mi viju d'ogni Amicii abbandunari,

E la trist'umbra mia di mia si spagna,

Ma 'ntra un mari di guai sentu gridari

L'anima, chi si rudi e non si lagna:

Pacentia, cori afìlitiu, e chi voi fari?

Cui cadi all'acqua, è forza chi si vagna.

Quandu fortuna prospera ti chiama

A dignitati, titilli, ed onuri,

Ti riverisci ogn'unu, ogn'unu t'ama,

E d'ardiri e di sennu non ti curi,

Ma si furtuna hi tò dannu trama,

Fai prova di Fingegnu, e lu valuri.

Chi di forti e di saggiu acquista fama

Cui ha cumbattatu, e resta vincituri.

XI.

Dinari perdi cu joca a li dadi,

E l'Orbu caminandu nenti vidi,

Li Carzarati parranu a li gradi,

E cui spissu non chiangi, spissu ridi,

Ogni Barberi sagna, ognunu radi,

A minzugnarì non aviri fidi,

E cui spissu camina, spissu cadi.

Cui non prova li cosi non li cridi.
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XII.

Risisti a la furtuna, ed a li torti,

E campa, cornu poi, cu iogegnu, ed arti,

Sliaì bona sorti, tenitilla forti,

E canta si ti cantami li Garti.

Supporta chiddu pisu, chi tu porti,

E sia primu a piggliiari, si si sparti,

Nun t'incagnari mai cu la tua sorti,

Chi cui s'incagna perdi la sua parti.

XIII.

Cui parla troppu, attendi a grossu intricu,

Ferma lu so pinseri à tempu, e à locu,

E cu suttili modu di lambicu

lustra jpiggiiiari lu travaggliiu in jocu,

S^iu parla troppu, parlu, e nenti dicu,

PircM pocu faidda fa gran focu,

E mi ricordu di lu muttu anticu:

Cani ch'abbaja assai miizzica pocu.

XIV.

Non si pò stari sempri in jocu, e spassu,

Né sempri stari in bunazza, e ridossu,

La Sorti non camina sempri a un passu,

Autru cavalca in sedda, ed autru a sdossu.

Non sempri FHomu agghiutti feli e tassu,

Mancu pò aviri lu campari in grossu,

Pirchi d'un ammali, o magru, o grassu,

Non si pò aviri la carni senz'ossu.
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XV.

Di quandu in qaanclu ìa staxhiuni muta,

E lu miitari è cosa tirminata,

Anzi la tempii a lu tempu assicuta,

E torna, e veni la cosa passata.

Si fa lu frutta a la surda, a la muta,

E si cogghi di poi a la spinzirata,

E soli diri ogni Persuna astuta,

Chi cui va adasciu, fa na gran jiirnata.

XVI.

L'Amicu comu Amicu mai si stracca,

Chi cu TAmicu l'amicizia trucca,

Un cori Tautru cori aggruppa, e attacca

E chiddu ch'a lu cori, 'avi a la vucca,

Tu m'hai nuistratu na partita fracca,

E m'hai fattu, lu cantu di la Cucca,

Hai fatta, comu fa la hona Vacca

Ch'incili la xhisca, e cu'n cauciu Pabbucca.

XVII.

Si provanu a raifanni, e dispiaciri

L'animi invitti, e cori singulari;

Ch' à la calma, bunazza, e le tu ijri

Ogni nucchieru sapi navigari:

S'à tanti colpi, duluri, e martiri

Ti vidi atlortamenti turmintari

Haja pacenza, chi si soli diri:

Lu bon Pilotu a la furtuna pari.
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XVIII.

Non mi ndi pigghiu di l'afianni siddii,

E sugna asciutti, si cascavi a moddu,

Lu min cori n'è tantu picciriddu,

Glii s'avvilisci ad ogni rumpicoddu.

Sauto j e sbalanzu, comu fa lu griddu,

E vaju à ruzzuluni comu un roddu,

Comu va va la Larcka, dissi chiddu,

Cori cuntenti, e li JDerLuli 'ncoddu.

XIX.

Non sulu à mia la Sorti mi siguestra,

Né dà à mia sulu, pri latti culostra,

Gh'ad autru duna, pri rosi, jiiiestra,

Ed ad autra di bedda la fa smostra,

lu non sii sulu à la parti finestra,

Ne tutta Talligrizza è sula vostra

Resta à cantari sta parata destra :

Tuttu lu mundu è comu casa nostra.

XX.

A cosa data pon circari rasa

A lu nimicu la corda c'attisa,

A la tua porta mal'Homu nun trasa,

E cn li sbirri non stari 'n cuntisa.

Non dari mai lu piru pri girasa,

Ed a l'Amicu lu beni c'avvisa.

'Nauti chi scura, trovati à la casa

E secunnu ài l'intrata, fa la spisa.

Cf. PiTRÈ. — Proverhi siciliani, voi. IV. 10
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XXL

A boxi Pidofcu., non manca Vasceddu,

A bon Vasceddii non manca timuni,

A bon Suldatu non manca Casteddu,

A bon Casteddu megghiu turriuni,

A Gavaleri un bon cavaddu beddu,

A bon cavaddu la virga, e spiruni,

Ad un bon nidu non ci manca auceddu^

Ed a bon scavu non manca patruni.

XXII.

L'Amicu lausu, e lu malu Vicinu

Ti fa vidiri lu munti pri chianu,

E vannu sempri pri fausu caminu,

Pri farti sciri lu disinnu vanu :

Ti fa la bedda facci di vicinu,

E poi ti sagna, e tagghia di luntanu,

Ed ha zertu avantaggiu, ed assassinu,

Tira la petra, ed ammuccia la manu.

XXIII.

Bencliì haja forma celesti, e fatali,

Forza, chi sustintasti li dui poli.

Ardiri, chi mai fu a lu mundu tali,

E cori invittu, ch'essiri non soli;

Comu non c'è dinari, nenti vali.

Né nudda cosa ci giuva, né coli,

Pirelli si dici pri Funiversali :

Lu pòvini n' è n^uddu, chi lu voli.
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XXIV.

La feria insigna littri, nomi e verbi,

Lu suli si lu guardi, accechi, annorbi,

Lu Gristianu cunverti li Gerbi,

E la natura fa niuri li corbi,

La Primavera fa cinriri Terbi,

L'Autunnu duci' fa culugna e Zorbi,

L'Invernu fa li frutti tant'acerbi,

E lu. dinaru fa cantari l'Orbi.

XXV.

Cui va a passi lenti, non travagghia,

Ne di caminari s'assuttigghia,

Cui fa lu focu di canna, e di pagghia

Perdi lu tempu, e mali si cunsigghia.

Va sulu sulu a dari la battaggliia,

Si voi à lu fini dari maravigghia:

Pensa quantu ti dicu, e poi ti cagghia.

Chi cu lu Cani lu Lepru si pigghia.

XXVL

E benchì tutti Turi cu prigheri,

Cu sacrifizii continui, ed autari,

Cu cirimonii divoti, e sinceri,

Vos'iu tentandu la sorti mutarL

Mi rispusi rOraculu, e cu veri

Risposti mi predissi lu campari:

Mi dissi: oramai lassa sti chimeri,

Cui n'ha fortuna non si ndi pò fari»
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XXVII.

Di lu tò dannii nasci la ruina,

Di la ruina, vita travagghiata,

Si tu fai lu beni, lu Beni camina,

E torna, e veni la cosa passata,

Lu mali mali eternu ti distina,

Ed haju ntisu diri sta passata:

Non vaja scausu cui spini simina,

Chi poi si pungi a la diminticata.

XXVIII.

L'Amicu servi Tautru, chi cunveni,

S'a lu so cori non ha chiova, o tacci,

A lu hisognu s'ajuta, e suvveni,

Ed intrambu si signanu li cacci,

Stu mundu va a vicenda si fai beni,

E s'iu ti fazzu mali, e tu mi tacci,

Stu sulu muttu à memoria ti teni,

Na manu lava l'autra, e dui la facci.

XXIX.

Su statu Amicu, senza menda o tacca,

Fermu chiù assai di scogghiu, o forti rocca,

Ed ogni Amicu mi sciogghi, e m'attacca,

E sonu a chiddi parti, undi mi tocca,

E si cu mia Tamuri forsi stracca,

E si dimustra di natura sciocca,

Cui chiù pò fari, fa: cui ammacca ammacca,

La barca undi va va, zara a cui tocca.
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XXX.

Servi l'amicu in peni, ed in piaciri

Chi li vilanzi vonn'essiri pari,

Si senti cu l'amica la patiri,

E a la festa si veni alligrari,

Cui manca, manca prlcldu, si pò diri,

E lu beni ti fa corpu cangiari,

Si voi servizii, attendi a ben serviri

E comu non voi patiri, non fari.

XXXI.

Cui cangia la via vecchia pri la nova,

Chiddu chi mancu si pensa, ci avveni,

Non vaja scausu cui simina chiova,

Chi pòi si pungi cu duluri e peni.

Cui va a l'abbissu, a Fabbissu si trova,

Cui simina virtù, ricogghi beni,

E ben l'antichi ndi iiciru prova;

Cui sputa in Gelu a la facci cci veni.

XXXII.

Duci lu fruttu si gusta e si tasta,

A tempu giustu ben matura resta,

E tantu si ndi mangia, quantu basta,

Ed in racina si cangia l'agresta :

Ogni cosa lu tempu conza, e guasta,

E la cuda qual'ura si fa testa,

Chi benchì tuttu tempu si cuntrastà;

Ad ogni Santu, veni la sua festa.



29^ PROVERBI SICILIANI

XXXIIL

Pri troppi! ventu lu Yasceddu sferra,

E pri gran frevi iu Malatii sparra,

Pri assai cunsigghi si perdi la guerra,

E pri tanti giudizii si sgarra,

Lauda lu mari, e teniti a la terra,

Penza la cosa innanti chi si parrà,

Prich'haiu 'ntisu diri a la mia Terra:

Cui fa li cosi adaciu mai li sgarra.

XXXIV.

Cui spula in Geiu a la facci ci veni,

Pulici porta, cui dormi cu cani.

Cui campa Amanti, pati middi peni,

A ToSìzii canusci li Viddani,

Cui cerca trova. E cui fa beni, ha beni,

A cani stranu si perdi lu pani,

Cui trama inganni, lu dannu ci veni.

Cui tocca pici s'imbisca li mani.

XXXV.

Tutti li cosi vannu a iu pindinu.

Ed a lu peju si c'inclina ogn'unu,

A cui leva, a cui duna lu distinu,

E non va paru mai lu nostru dunu,

Non curri paru lu nostru caminu,

Mancu cridi a lu saggiu l'importunu,

Lu riccu riiancu cridi a lu mischinu,

Lu saturu non cridi a lu dijunu.
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XXXVI.

Amicu si lu duna min fu picca,

Cu Taffettu di l'animu lu trucca,

lindi ci truvirai la vogghia ricca,

Chi ad ogni grossu premia trabucca:

A fcia ti trovu certa vogghia sicca,

Chili sicca assai di taddarita, o cucca,

Ma sta ricordu a la menti t'azzicca;

Gavaddu datu nun guardari 'n hucca.

XXXVIL

Amicu stu miu pettu, shada e spacca,

Chi ci trovi lu cori, coma rocca,

A Famicizia non ci voli tacca.

Né pratticari mai cu genti sciocca :

E si pri sorti l'amicizia è fracca,

E l'Amicu ti cerca mi t'imbrocca,

Dicci a lu fìni: cui si stracca stracca.

La barca unni va va, zara a cui tocca.

XXXVIII.

Non ci SII Amici, li boni sii estinti.

Li mali a middi a middi fannu perni,

Di faus'inganni sii ligati e cinti,

E non sa nuddu loru fausln terni.

Ti fannu bona facci, e poi sii tinti

Di middi macchi, anzi su midd'inferni,

E cu loru maneri, e modi fìnti,

Ti vindinu vussichi pri lanterni.
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XXXIX.

Gomu si in guerra resisti e cumbatti,

A li vindigni^ consati li viitti,

Ed undi si vxihìtu, curri, e statti,

E solati li 'scarpi, si l'hai rutti,

Com'iddu incugna lu marteddu, e batti,,

• Lassati martiddari, suflri e agghiutti

Gomu si a mandra, mangiati lu latti,

Comu si 'iicurti, di beni di tutti.

XL.

Mentri intentu, e divotu à sacri autari,

Cu sacrilìzii, e simplici palori,

Tenti! chiangendu la sorti mutari,

E di tanti travagghi sciri fori;

L'Oraculu risposi: non tentari:

A tia sii occulti l'eterni tesori :

Cui n'ha fortuna non ti nni pò fari.

Cui svili turata nasci, accussì mori.

XLI.

Aspettu, ed aspittai, chi vegna ormai,

Lu beni di sta vita miseranda,

E middi missaggeri ci mandai,

E sempri vitti l'opera a na banda,

Cussi a ìu fini risolutu andai,

Appi l'intentu, e la ricca giurlanda,

E pri ricordu di tutti cantai :

Anda cui voli, e cai non voli manda.
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XLIL

Ghiddu è la bonu amicu, chi ti dici

Lu beni, e guasta la cosa mendaci:

Ghiddu è lu- megghiu fruttu, chi ti iìci,

Ghiddu è lu bonu, chi vidi, e chi taci,

Ghiddu è alberu bonu ch'ha radici,

Ghiddu è valenti, chi cumbatti audaci,

Ghiddu è lu riccu, chi campa felici;

Ghidda è la bedda, chi a lu cori piaci.

XLIII.

La petra, chi dimustra li carati

Di l'amicizia, e di l'amuri anticu,

E a lu bisognu, ed all'avversi tati:

Ed iu, pirchì lu provu vi lu dicu :

Ddà si prova la lìdi, e a la buntati,

Ddà di l'Amici si fa lu lambicu,

Gàrzari, malati!, nicissitati

Scumbogghianu 111 cori di l'Amicu.

XLIV.

Ventu mobili fìi, pirdisti Fisca,

Vulau la loggia, e volubili frasca,

Passau lu ballu, ed ora chiù non trisca,

E non c'è chiù dinari ntra la tasca.

Ti lassai, truvai carni frisca frisca,

E tu ti cerchi ad autru chi t'infrasca,

lu chiù non sugnu 'mmenzu la tò /mbisca,

Gui n'appi n'appi cassati di Pasca.
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XLV.

Stu rnunclu è mundu di jocu, e di risu,

Mnndu tirannii assai, mundu inalvasu,

Chi cui sta sulu un ura in jocu, e risu

Resta ben prestu d'ogni beni rasu:

Fattu lu mali, ti veni l'avvisu,

Autru nesci d'aìfannu, ed iu ci trasu :

Veni la grazia poi chi PHomu è 'mpisu,

Asinu mortu, puleiu a lu nasu.

XLVI.

Amicu, si di fari ti cimforti

Fa, mentri poi, non stari sulu, e sparti.

La tua partita fermatilla forti,

E pigghia, mentri poi, gualchi bon'arti,

Cussi si vinci e supera la sorti,

Pigghia lu beni, e lu mali ti scarti.

Pirchi l'Anticu cu rnaneri accorti,

Dici : damm'arti, e non mi dari parti.

XLVII.

Mentri eh 'avivi, stavi 'n jochi, e trippi,

Nun ti curavi di santi, e di scoppi :

Ogn'Amicu maugiau, e ogn'unu vippi,

E facianu pri tia, santi e galoppi:

Ora eh 'a forza la pidata scippi,

E t'assimigghi a li cavaddi zoppi,

S tatti mischinu tia 'menzu dui cippi,

E si non hai dinari jetta coppi.
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XLYIII.

Semxjri si vidi, olii lu chiù, ignuranti

Si fa saputi!, ed è un grossu Gamarru,

E cu certi risposti d'arruganti

Dici : è lu veru chiddu, chi vi parrò

.

Stu mali troppu a lu mnndu va avanfci,

E non ci servi midicina, o farru,

Chi sempri 'nmenzu d^liomini zelanti

Parrà lu peju chiovu di carru.

XLIX.

Un cori invittu non timi fortuna,

Non ha paura di crudili fato,

Di jornu in jornu la Sorti nnportuna,

Ed a li soi travagghi pigghiu xhiatu,

Cui campa scarsu di pattu dijnna,

Non pò mutari natura, nò statu.

Cui soli dari robba assai, ni duna,

Cui nasci tundu nun mori guarratu.

L.

L'Omu a lu mundu pri so consuetu,

É di middi pinseri Lravagghiatu,

Anzi si cridi sempri stari inquietu

Pirchì sulu a l'afianni è distinatu:

Megghiu ò lu pocLi, e gaudiri quietu :

Chi l'assai pussidiri in' malu statu,

Talchi a lu mundu pri campari letu,

Megghiu è sulu, chi mali accumpagnatu.
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LI.

Cui non pò fari, non lazza la gala,

Cui non ha pinni, 'nvanu all'aria vola,

L'acqua tant'ausa in antu, quantu caia,

Ed ogni ferra s'annetta a la mola;

Cui ha fatfcu mali, aspetta cosa mala,

E cui non ha virtù, vaja a la Scola:

Lu Gapitanu cu li sbirri cala,

E cui ha la scarpa rutta si la sola.

LIL

Si ti cridissi chi ti vogghiu beni.

T'inganni, chi non t'amu, comu amava:

Passau VAmuYÌ, sdegnu mi tratteni,

Passau la gilusia, chi mi brusciava,

Passau la vampa, frisca Funda veni,

Passau luchiantu, ch'in sempri furmava,

Passau i'affannu, passaru li peni,

Passan In tempu, chi Betta filava,

LIIL

Cui spera a li spiranzi soi murtaii.

Non spera nenti, benchì spera assai.

Aspetta beni, e sulu acquista mali,

Ed ha pri fini passioni, e guai:

Stu mundu pocu servi, e pocu vali,

Ln dicu a tia, chi no In cridi, o fai,

Pirchì si sa pri cosa universali

Cui teni lidi a Diu, non peri mai.
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LIV.

Lu Celli irafcii a Ju miu danna intentii,

Cu tinagghi mi strazia, e cu rasoli,

Fortuna è sempri ferma a lu miu steutu

Chi mobili cu tutti essiri soli.

E mentri d'ogni parti haju turmentu,

Nuddu di mia s'affliggi, e si condoli,

Chi maravigghia è poi, si mi lamentu ?

Quali carni si tagghia, e non si doli ?

LV.

Dumandu ajutu a lu miu chiantu amaru,

A cui mi teni pri crudu e ribeddu,

E mentri pensu farici riparu,

Chiù mi junci cuteddu, a lu cuteddu:

Sugnu CListrittu stari a lu succaru,

Sugnu custrittu iri a lu maceddu,

Pirchì mi pari gatta di fìrraru,

Chi s^addurmenta a sonu di marteddu.

LVI.

L'amicu, chi ti mustra un fausu ingannu,

E tu cu 'ngannu drizzaci li vili,

E cu lu dannu pagaci lu dannu.

Cussi lu tagghi, lu spulpi, e lu spili,

S'è bonu, e tu sia bonu tuttu l'annUj

E s'è crudili, mustrati crudili.

Facci comu ti fà^ cussi ci vannu

Di cursaru à cursaru li barrili.
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LVII.

Cu ìi megghiu di tia praUica ogii^ura,

E facci spisi midd'anni, e simani,

Onuri, e fama cu iddi si procura,

Cussi di beni in meggiiiu sempri acchiani;

Si vai cu tristi, perdi la vintura.

Chi nliannu nudda liga li viddani,

Si soli diri pri cosa sicura:

Pulici pigghia cui dormi cu Cani.

LVIIL

Non sèmpri luci di notti la Luna,

Né l'ariu sempri fa lampi, e surruschi,

E la furtuna varia all'Homu duna

Ora jorna sereni, ed ora fuschi.

Cerca E umani viti ad una ad una,

Chi Fasci parti duci, e parti bruschi,

Bunazza non c'è mai senza furtuna,

Ne mai meli si trova senza muschi.

LIX.

Si lu Parenti ti pari chi fìngia.

Ed a li toi travagghi non ti chiangia,

T'inganni; chi lu sangii fa chi tingia

Lu cori chi si rusica, e si smangia,

E s'a la facci non mnstra, chi pingia,

Lu dolu, gualchi vota muta, e cangia:

Prega la Sorti, ch'a li toi ti stringia,

Chi si lu tò t'arrusti, non ti mangia.
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LX.

Ogni pocu faiclda fa gran focn,

Ed ogni focu fa fari gran xiamnia

Ogni i3ÌccÌLilu amuri fattu a jocu

In gualchi sorrà, ed in qualch'ura inxamn].a

Servi FAmicu, servi a fcempu a locu,

Ed ogni poca forza scippa, e smamma,
Ogni virmuzzu smangia gualchi pocu,

Ogni petrudda servi a la maramma.

LXl.

Su sciutu ormai, ogni nimicu scatta,

Ed ogni mali lu castigu aspetta;

Lu tempu è chiddu chi li cosi tratta^

E cu lu tempii si paga la detta.

L'Amicu si difendi a spata tratta,

Binchì la vita a priculu si metta,

E non si grida, cui si sbatta sbatta,

Ad arburu cadutu accetta accetta.

LXIL

Si soli diri, la virtuti unita

Chi sia chiù forti, robusta, e potenti,

E pri cuntrariu trovu a chista vita

Chi è rnegghiu sulu a campari cuntenti :

Sulu vogghiu la parti mia cumplita,

E si nenti mi tocca, vogghiu nenti,

Dica cui voli, chi cosa è trita:

Pani partutu, sanità di denti.
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LXIII.

Cui voli vegna, cui ha cateddu tagghia,

E ben l'inzerta chiddu, chi ci vigghia :

Cui presta arriva, vinci la battagghia,

E s'autru arriva tardu, s'assiifctigghia:

Cui chiama ventu, In grano ci spagghia,

E cu lu ventu non si cunta migghia

Cui suffri, vinci : cui ha fami, badagghia:

Cui cerca trova: e cui seguita, pigghia.

LXIV.

Lu mundu mustra beni pri signali,

Ti duna mali, e pocu si ridi doli;

Ti pungi a tempu di manera tali,

Undi chiù pena dunari ti soli:

Chi ddà arriva la hot La, ddà lu strali,

Undi rOmu non pensa, undi non voli,

Ddà ritrovi la sorti, undi fai mali,

Ddà va la lingua undi lu denti doli.

LXV.

Lu vecchiu amicu, è sempri Amicu fidu,

E sta cu Fautru Amicu fermu, e sodu:

A vecchiu auceddu trovi un boixu nidu,

Ed a vecchia pignata un bon tripodu,

Di vecchia spata assai mi ni cunfidu,

Ed un vecchiu Pidotu ha megghiu modu,

Un vecchiu rosignolu ha megghiu gridu,

E la gaddina vecchia fa bon brodu.
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LXVI.

Lu to vicinu aju talli, e suveni,

E lu Parenti cu ^ntrambu li mani,

La carni strana sempri apporta peni,

Benchì la servi midd' anni, e sima ni,

Fujila quantu poi, cussi cunveni,

Chi sii ad un stranu li priglieri vani,

A un cori ingratu si perdi lu beni,

A Cani stranu si perdi ìu pani.

LXVII.

Di la tua, rota istabili lu fusu

Ferma, ceca Fortuna, a Ji mei danni,

In opi^a, e sta tu, miseru e dugghiusu,

Cunsumai di la vita li meggb'anni,

Chi invitti!, e pazienti pri long'usu

Su eguali tra li gusti, e tra raffanni,

E lu supremu artifici piatusu.

Manda lu friddu, conformi a li panni.

LXVIIT.

Tantu la sorti mia chiangiu, e suspiru,

Gh'un ura 'n'happi mai di tempu inparu;

Gercu passar! avanti, e mi ritira,

E un pocu beni, assai mi costa caru,

E benchl tutti l'uri votu e giru,

E chiamo ajutu a lu miu chiantu amaru;

Qu^andu mi penzu jungiri a un respiro,

Vaju nnarrei-ì, comu lu cordaru.

G. PiTRÈ. — Proverbi sicAliani, voi. IV. 20
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LXIX.

Stintai gran ternpu, e l'unii, e Tautru lata

Happi da sorti avvirsaria lìrutu;

Un ura 'n'appi mai di bonu statu,

Né di rAmicii suceursu, nò ajutu,

Ma poicliì "vinni in locu furtunatn,

Ogn^unu cursi cu ripara, e scutu.

E canta stu proverbiu approbatu,

Si soli diri: poi vindigni 'nibutu.

LXX.

Fazza cui fari pò, dica cui voli,

Cti'ad atti basci nisciunu m'induci.

Li vili, rignuranti, e li iigghioii,

Cu grida si spaventanu, e cu vuci,

Prova stu cori invitlu, e non si doli,

Di la Furtuna Famaru, e lu duci,

E comu diri pri muttu si soli :

Speru poi di li tenebri la luci.



P. MAURA.

MOTTI.

L

All'atti vili, a li piiiseri basci

L'omu rasticu natu si scuprisci;

Rustichi ha l'opri lina 'ntra li fasci,

Rustichi tantu cchiti quantu cchiù cri3ci..

Maii(3anza di vicldanu nun mlrasci;

Nun pò unpirainu fari pira lisci;

Cervu nun sarà mai cu' lupa nasci,

Nò raorsi aceddu mai cu' nasciu pisci.

IL

M^ravigghia nun è si s'allimarra

Cu' curri cecu e senza frenu sferra.

Gampanu pocu, spirienza parrà,

Cani di porci ed omini di guerra.

Non pò muriri mai turdu o pitarra

Cu' nasci di natura e nasci merra.

L'om.u fattu di sangu e di limarra

Ragiuni è si po' mori e torna terra.



G. MELI.

AVVERTIMENTI DI ORETO.

L

Sempri a stu munnii avemu ch'imparari,

Pri fina li cchiti vecchi e sgangulati;

E pri chistu duvemu cunversari

Cu l^omini cchiù antichi e staciunafci.

E chisfci sfcissi divinu circari

Genti cchiù granni d'iddi e cchiù. 'nvicchiati;

Dici un pueta, chi lu voi majuri

'Nsigna ad arari Tautru cchiù minuri.

IL

Figghin min, mi dicia, la munnu è munnu,

Chi voli diri un timpistusu mari;

Ora ti porta in autu, ed ora in funnu,

Ed avi l'acqui torbidi ed amari:

Ddi i3icciuttazzi chi giranu 'ntunnu

Sfrinati, e la sua testa vonnu fari,

Sunnu pri l'aria nìura e funesta

Navi senza pilota in gran timpesta.
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III.

Nun trasinu 'ntra maju tanti quagghi,

Né coi su' 'ntra li chiiippi tanti fogghi,

Ne 'mmenzu Toi^ti tanti trunza ed agghi,

Né 'ntra In mari tanti petri e scogghi,

Ne un custureri fa tanti ritagghi,

Ne tòni lu gran Turca tanti mùgghi,

Né cci su' 'ntra l'està tanti furmiculi

Quantu a stu munnu guai, 'mmarazzi e priculi.

IV.

Primu di tuttu cerca stari senza

La donna, scogghiu di la picciuttanza,

Pirchi dànnuci canna, e confidenza,

Ti la renni dipoi a mala crianza;

Cchiù chi la soffri, e cchiù chi ci ài pacenza,

La sua malignitati cchiù si avanza:

'Nzumma pri stari libera e biatu,

Megghiu sulu clii malu accumpagnatu.

Nun cridiri a li troppu ciarlatani,

Né a spergiuri di latri e di spijuni;

Guardati, flgghiu min, da li viddani;

Statti arrassu di coddi a passuluni,

Nun ti fìdari di chiddi babbani;

Nun cunlìdari a donni ed attimpuni;

Nun jiri scàusu si simini cliiova;

La via vecchia 'un canciari pri la nova.
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VI.

Cerca di faritilla io rozza e vili

CapaiìJia, quasi incognita a li genti;

Fui li turri e palazzi auti e gentili

Unni fulmina Giovi onnipotenti;

Né liberi lassari li toi vili

'Npréda a li lusingheri amici venti,

Chi si di terra ti alluntani agsai,

E ti muta lu tempu, cci su' guai.

VII.

Figghiu miu, cerca sempri studiari;

Chi si poi t'ànnu pri zinènu nettu,

Tu di sta cosa 'un ti nni stari a fari,

Nuddu prufeta 'ntra la patria è accettu;

Unni 'un si 'ntisu nun stari a parrari;

Né palisari d'àutru lu difettu;

Si ài sorti avversa spera, ca finisci

Doppu la negghia Febu accumparisci.

Vili.

Nun c'è forma truvari un veru amicu;

Fujili, figghiu, comu pesti e focu;

Benchì ti para fidili e pudìcu,

Però nun è lu stissu in ogni locu;

Si soli diri cu lu muttu anticu:

Cu' voli amici assai, provanni pocu;

E pri sapiri s'è veru e riali,

S'àvi a manciari 'na sarma di sali.
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IX.

Amici mi'avi attorno senza fini

Cu' avi dinari dintra lu vurzani;

Cu' è riccii ed è iju tenti à middi inchini

Da sti genti facciòli ed imbriigghiuni;

In summa ognuna tratta pri lu fini,

E tira bracìa a lu so cudduruni;

Ognunu pensa a lu i)ropriu guadagnu

E si joca accussì a gabba cumpagnu.

X.

L'oru nun si conusci pirchi luci,

puru pirchi ognunu oru cci dici;

Ma pirchi 'ntra gurgioli e 'ntra lu luci

Si è rafflnatu, e la prova si fici;

Cussi non tra dinari e cosi duci,

E 'ntra lu tempu prosperu e filici,

Ma 'ntra càrzari, affanni, e puvirtati

Si scòprinu l'amici cchiù fidati.

XL

Tutti li muschi la vennu a liccari

Quannu di meli la quartara è china;

Ma quannu 'un c'è cchiù nenti di sucari,

Nudda musca di supra cci camina.

Cussi l'amici solinu accustari

Quannu la sorti a prosperarti inclina;

Ma in vidiriti sdatu, sai chi fannu "^

Si chiamanu li cani, e si uni vannu.
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XIL

Diogeni, dlngegnu assai slittili,

Tutti li chiazzi misi a firriari

Di jornu cu lanterni e cu cannili,

E cu primura si misi a circari.

Dicennu a tutti: Un amicu fidili

Vaju circannu, e nun lu pozzu asciari;

E mischinu dicia lu fattu veru,

Pirelli mai vitti un amicu sinceru.

XIIL

Parla un suldatu di stragi e di guerri,

Ed un viddanu di zappi e di marri;

Un cacciaturi di turdi e di merri,

E un medicu di frevi e di catarri;

Un mastru diasela di chianozzi e serri;

Un carruzzeri di carrozzi e carri;

Cussi l'amici parranu d'inganni

Pirelli lu saccu di chi è chinu spanni.

XIV.

Ora va dati credi tu 'na stizza

A sti fidi-di-cani, mala razza;

Ognitnu d'iddi cu gianni alligrizza

Ti saluta vidennuti, e ti abbrazza;

Ma darreri dipoi lu focu attizza,

E t'incarca li chiovà cu la mazza;

AmiciJ guardatinnì! di luntanu

Salutali, e poi passa ammanu ammanu.



G. EMMA.

MOTTI.

I.

Gc'è mutti 'ntra lu munnu giusti e santi,

E a chiddu chi si vidi e chi si senti

Duvemu stari accorti e vigilanti,

Pirch'è nn mucchiu di 'mbrogghi e d'accidenti
;

Li nostri antichi nni lassaru tanti

Chi snnnu veri basi e funnamenti,

Ed eu cnnchindu ca cc'è gualchi muttu

Chi in parti la sbagghiaru e forsi in tuttu.

IL

Dicinu: a parti chi 'un si canusciutu

Gomu si vista si aiTissìmìgghiatu;

Dicinu: unni *un si 'ntìsu statti mntn,

Pirchi 'un ti conoscennn 'un si lodatu;

Sii prontu a fari beni e dari ajutu,

Palori picca si si dumannatu;

E a cu ti dici: IT vistu lu voi"?

Si cci rispunni: ne ajeri né oi.
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HI.

Creditu a li viddani 'un cci ni dari,

Mai cunfìdenza a sbirri e malandrini,

Siddu si senza scarpi 'un caulinari

Unni cci sunnu petri, chiova e spini;

A lu pruvatu nun stari a pruvari:

Lu sai ch^è fintu e ti tratta cu lini,

E siddu Famicizia cci rinovi

Chiù chi lu provi chiù tuitu lu trovi.

IV.

Statti 'ntra la tua casa a 'n'agnuniddu

Ad onta di mandarti un tozzu daru,

Pirchl si tratti cu chistu e cu chiddu,

La tasca ti la mettimi a lu scuru,

Fora cumpagni... e quannu si suliddu

Nuddu ti dici: "va mettiti a muru,

Ma ritiratu quantu cchiù si pò,

Casuzza tua, ciifulareddu tò.

V.

Tra centu amici tutti differenti

Scegghimi lu chiù onestu e chiù pruvatu;

Nun affidari la navi a li venti,

Ca 'nimenzu mari ti trovi annigatu;

Nun cunvirsari cu cattivi genti,

Megghiu sulu ca malu accampagnatu;

Penza la cosa avanti chi la fai,

Cà la cosa pinsata è bella assai.
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VI.

Chistì ed autri proverbi già in essenza

Si dicinn da tutti e sunna veri,

Ed eu cuncliiudu e dicii in mia cuscenza,

Ca su mutti ligitimi e sinceri...



CANTI POPOLARL

I.

Nuli sempri dura Togghiu a la cannila;

Nun sempri dura lu jiri a- la scola;

Non sempri sor Bittuzza tessi e fila;

Lu nialu ferru si smancia a la mola;

Bedda di notti 'un si vidi la tila;

L'aceddu di tant'autu 'n terra vola;

Bon tempu e malu fcempu npn si stila;

Nun dura tuttu tempu 'na parola.

IL

Ad arvulu cadutu accetta accetta,

Ad omu carzaratu moja moja !

Tintu cu' ajutu di parenti aspetta !

Cui 'un havi a nuddu a li gradi s'appoja 1

Amicizia di mogghi 'un è perfetta;

Miatu cu' havi mamma, 'un senti noja !

'Mmenzu la chiazza tuccaru trummetta

Lu megghiu amicu mi fìci lu boja.
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III.

Tatti semu di Adamu tanti Adami,

Tutti semu d'un acqua tanti ciumi,

Tutti semu d\in ferra tanti lami,

Tutti sema d'un foca tanti lumi,

Tutti. semu a ^na tila tanti trami,

Tutti sema d'un lignu tanti fumi,

Adamu fu lu zuccu, e nui li rami,

La vera nubiltà su' li custumi.

IV.

Pacenzia, corpu miu, finci ed agghiutti.

Ora ca, si' 'nsignatu a tutti botti,

Lu finciri è virtù, nun è di tutti,

L'usari la prudenza è di li dotti;

Mi lassù suttamettiri di tutti,

Chisti su' li mei modi o jornu o notti,

Si vurria dari la risposta a tutti,

Nun bastirianu pinni e lingui dotti.

V.

Lu munnu. è fattu cu' ridi e cu' chianci,

Cu' cadi a funnu, e cu' tantu si spinci,

Cu' 'ntra tanti ricchizzi sempri chianci,

Cu' pri la fami la ventri si strinci;

Tu li razzi senz'ogghiu ti li manci,

E n'autru sdinga li purpetti e sfìnci,

'Ntra lunaunnu cutugna coma aranci,

Cu' vidi cosi storti, megghiu fìnci.



31S PROVERBI SICiLIANi

VI.

Cu la prudenza hi munnu si vinci,

Pensa la morti, e priparatu stai;

Lu munnu comu guerra si dipinci,

Valli di peni e cuntintizza mai;

Lu munnu t'abbillisci, e poi ti tinci;

Oh, quant'è brutta timpesta di guai!

Quannu ci pensu, lu cori mi s trinci,

Lu passar! stu munnu è forti assai.

VIL

L'omu in vista a la donna sempri ammagghia

La donna in vista alFomu si travugghia,

Tant'è in forti ch'a la riti 'ngagghia,

Unu diffciìmenti si spidugghia;

Amuri trasi macari pri *ngagghia,

'Ntra centu matarazzi pri 'n' agugghia,

L'omu è lu focu, e la donna è la pagghìa,

Lu diavulu ciuscia e li 'mpidugghia.

Vili.

Tempu va, tempu aspettu, tempu veni,

Ci vonnu cani a pigghiari cunigghia;

Lu carru 'ntra muntala si tratteni,

E 'ntra pinninu poi gran furia pigghia;

Cu' ha farina si la cerni beni,

L'assicca e la fa netta di canigghia;

Lu giudiziu si pisca 'ntra li peni;

Dormi, patedda, cà lu granciu vigghia.
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IX.

Tempu fa., tempii passa e tempu veni;

Gei voli tempii a pigghiari cimigghia,

Lu bedda a la sumata curri beni,

A la calata cchiù presta si pigghia;

Cu' 'mpasta pani e nun lu cerni beni,

'Mpastatu si lu mancia di canigghia:

Chistu lu dicu pri lu me pinseri,

Dormi, patedda, cà lu granciu vigghia.

X.

Lu curiali ia vurza t'attassa;

Lu spiziali a ricetti t'abbissa;

Lu Dibbudatu 'ntra li meti 'ngrassa;

Lu sbirru vóli sempri sciarri e rissa;

Di medici e di judici t'arrassa,

Fuj avvucati, comu pesti stissa;

Quannu monaci 'neon tri a largu passa,

Di li parrini sentiti la missa.

XL

Fuj li donni, e nun fujri tardu,

Massima si ti senti gualchi vampa;

Pari ca è jocu *na palerà, un guardu,

Jocu jucannu poi lu foca svampa;

'Nsirtau cu' dissi ca un'ucchiata è dardu,

Dardu ca guannu junci 'un si nni scampa;

Lu gaitu ca s'arrisica a lu lardu,

Veni lu jornu, e ci lassa ia grampa.
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XII.

Quanna ha' fari 'na cosa, o dritta o storta,

Manca l'iiai a cnniìdari a tò mngghieri,

Pirelli diversamenti la fai morta,

Né coi guadagni poi chiddi ca speri;

Fa' tutta sempri cu 'na menti accorta;

E si nun vói ristari d'un sumeri,

Quannu tu manci, chiuditi la porta,

E quannu parri, votati d'arreri.

xm.

Di quannu in quannu, la furtuna ajuta.

Ogni cent'anni lirria la so rota;

Lu focu forti facili s'astiita,

La cinniri torna focu 'n'autra vota;

Vidi chi cc'è acchianata e cc^'è scinnuta,

E sti paroli mettitilli a nota;

La stissa scagghia di petra minuta,

Aggiuva a la maramma qualchi vota.

XIV.

Nun tuttu tempu la furtuna ajuta,

Veni lu tempu chi muta la rota:

. La focu forti facili s'astuta;

Chisti paroli mei sàrvati e nota:

Nun fu àuta né vascia la caduta,

Chistu è lu munuu, ma giria e vota,

Benchì su' scarda di petra minuta,

Sirvirò a la maramma qualchi vota.
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XV.

Nun ciinfìdari a nuddu zoccu manci,

E nun jucari mai cu cui ti vinci:

Ed avennu dinari a li to' canci,

Nun iìdalli a Tamicu, ca ti tinci;

Secunnu lu tò statu fa' bilanci;

Mai a dijunu nun manciari siìnci;

E grapi FoccM 'n fora quannu canci,

Pri quantu è lu tò forzu abbrazza e strinci.

XVL

Gc'è lu gaggiaru e fa fusi e cunoccM,

E lu turnaru fa fusi e virticchi,

Lu 'nzalataru ca vinni finocchi,

Lu put'iaru abbanuia linticchi,

Gc'è l'irvaloru ca teni Taprccchi,

Puranchi Fervi di li fìlicicchi;

Amica, quannu parri grapi Pocchi,

Ca tanti voti li mura hannu aricchi.

XVIL

Campa scuntenti Tomu dibbusclatu;

Cu' ha iattu mali, mali ha ricivutu;

Sputannu 'n celu 'n facci ha riturnatu,

E cu' s'ha fattu gabbu cci ha agghiunciutu.

Lu cacciaturi caccia nn'ha sbagghiatu;

Cu' s'ha fattu disigni cci ha fallutu;

Cu' va^cu 'ngannu si trova 'ngannatu,

E cu fa corna murirà curnutu.

O. PiTRÈ. — Proverbi siciliani^ voi. IV. 21



CANTI POPOLAHI

SOPRA

NAZIONI, PAESI, cittì.

I.

Su* tutti beddi li donni rimani,

Principi e cavaleri li Francisi,

Sciacquati e allegri li Napulitani,

Nobili e ricchi su* li Missinisi,

Capi di regnu li Palermitani,

Cori cuntenti su' li Gatanisi,

Ricchi di pisci li Gifaiutarli,

D'acgui e di caccia su' li Lintinisi;

Cui vóli pani 'ntra li Girgintani,

Cu' voli pasta, 'ntra li Licatisi,

Dinari li dumarina a Jacitani,

Ogghiu e summaccu nni li Tirminipi;

Pri stilfuru, frumentu, vini e lani,

Viniti di Sicilia a li paisi.
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IL

Sanfci e bagasci li donni rnmani,

Beddi di fora simnu li Francisi,

Sa' chiacchiarnna li Napulifcani,

Veri buddàci su' li Missinisi,

Spati e cutedda li Palermitani,

E caca-rocchi li Murrialisi,

Affuca-saccM li Cifalntani,

Mancia-larimchi su' li Lintlnisi.

HI.

E buccuteddi, sunnu PArmirisi,

Guttaruseddi su' li Piilizzani,

E panzuteddi li Resuttanisi,

Capiddufceddi li Cifalntani.

IV.

Morti di fami sunnu li Gancisi,

Li Maurini sumiu sangunara,

Cu l'occhi moddi Casteddubunisi,

Bannera porta Pitraila Suprana.

Cauli e trunza nni li Jacitani,

Sciddica-culu su' li Tirminisi;

Tutti abbuttati su' li Miliciani

Cu l'occhi torti li Gastiddazzisi.
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VI.

Bedda mi parsi la palermitana,

Scocca di rosi poi la tirminisa,

Capiddutedda la cifalutana,

Ucchiuzzi moddi la casteddubunisa;

Guttarusedda la isiniddara,

E nivuredda la gulisanisa,

Panzarutedda la sciddatunara,

Testa di rocca la catavultrisa.

VII.

Di notti e jornu passanu attaccati

Bagarioti poviri e puliti;

Ficarazzoti su' tutti malati,

Ca l'acqua riiannu e morinu di siti.

A Caccamu cci sunnu Tabbuttati,

A Termini scavuzzi sapuriti,

'N Palermu su' li rosi spampinati,

Beddi di fora e di dintra purriti.

Vili.

Li pedi cotti hannu li Gatanisi,

Fannu fetu di sulfaru e di fumu;

A Missina cci su' li scorcia-'m pisi,

Ca a lu sulu sintilli tuttu addumu.

Vegnu a Paleripu, e ùiancanu li spisi,

Vegnu a cercu Ig. carni e trovu fumu;

Megghiu ca mi! nini vaju a lu me paisi,

Ch' è comu fus$i 'na spina di prunu.
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IX.

Gartagiruni, Nofcu e Nicusia

Di baronaggi su' chini pi chini,

Càssam, Sammicheli e Licaddia

Li tri paisi di li marrancliini;

Miniu lu mastra di la puisia,

Appressi! Ghiaramunti e poi Lintini.

Trapani campa ccu Tarmi a li manu,

Alcamu e Giinigghiuni massaria;

Cu vinu Lonu Castedduvitranu,

Palermu cu ricchizza e signuria.

Murriali, stacci e fa' lu jardinaru;

Carini è pri cantari puisia.

Pigghia lu cchiù valenti burgitanu

Gh' è cchiù tintu di Ferva 'ntra la via.

XI.

Catania è 'na nobbili citati,

Gartagiruni avanza signuria,

A Grammicheli l'omini 'mputati,

E li panzuti su' a Palagunia,

Vizzini ca nni porta li 'nzalati,

La vera giuvintù di Licuddia,

Miniu nutri pueti 'n guantitati,

Viva Palermu e santa Rusulial
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XII.

Scichili tuttu cappi e sippiddizzi,

Vittoria di li vigni è veru ciuri,

Ragusa, paraddisu di biddizzi,

Modica, cui vo' lu veru amuri.

XIII.

Vói donna bedda ? curri a Siragusa,

Sì la vói brutta, curri a Terranova,

Va a Rusulini si la vói lagnusà,

E a Spaccafurnu si la cerchi a prova.



PJROVEKBI

SPIEGATI CON

NOVELLINE POPOLARI SICILIANE.





AVVEETENZA.

Ad illustrazione d'alcun proverbio suole il popolo

raccontare qualche storiella o novellina tradizionale

,

che, secondo esso, ne darebbe l'origine e la provenienza.

Trentadue di queste novelline siciliane, per non dire

di altre non poche sparse qua e là ne' quattro volumi

della presente Raccolta , spiegano altrettanti proverbi

citati nel corso dell'opera; e, come narrate dal popolo

di Sicilia, così vengono qui riferite senza alterazione di

sorta, altro che quella semplice d'una versione letterale

italiana. Se non v' è eleganza, v'è fedeltà quanto basta

a contentare i cultori di tradizioni. Chi cerca il testo

siciliano quale è stato raccolto dalla bocca del popolo,

parte di queste novelline troverà nel voi. IV delle mie

Fiabe, Novelle e Racconti, e parte con le opportune osser-

vazioni e coi soliti riscontri nell'Aggiunta ad esse , la

quale apparirà prossimamente in un volume della Bi-

blioteca delle Tradizioni popolari.

Il titolo d'ogni novellina è il proverbio a cui essa si

rapporta ; i numeri romani ed arabici entro parentisi

sono richiami al volume e alla pagina.





PROMERBI SPIEeiT! COI lOmillE POP0LIRI

SICILIANE.

Oh' !a voli cotta e etf la voli cruda,

(Voi. I, pag. 15).

C'erano una volta in un convento molti frati; questi

frati, quando scendeano a refettorio, non restavan mai

contenti : perche la pasta a chi pareva non fatta, a chi

sfatta. — « Frate Giovanni, sciamava uno; questa qui non

è pasta: è colla da calzolaio.» — a Fra Giovanni, sclamava

un altro; ma che maniera è questa 1 corde di chitarra

invece di fili di pasta ì La stride sotto i denti I Pen-

sateci bene, e non ci fate mangiare più di queste por-

cherie. »

Codesta scena si ripetea tutti i giorni, e il povero cuoco

ne avea le tasche piene.

Un hel giorno che ti fa ? Appena V acqua della cal-

daia spicca il bollore, Fra Giovanni vi butta dentro una

parte della pasta di tutta la Comunità; dopo un tratto,

un'altra parte; da ultimo, tutto il rimanente. — ((Vedre-

mo adesso — dice— come fmirà,» Quando gli parve tem-
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po tolse la caldaia dì sul fuoco, colò la pasta, racconciò

e fece servire in tavola. Ma ai primo boccone , apriti

cielo ! i frati presero a gridare, a schiamazzare che fu

un véro casaldiavolo. Quando la tempesta s'acquetò un

poco — e ci volle tutta la forza e l'autorità^del p. Priore

— costui fattosi venire innanzi Fra Giovanni gli fece

una grande strapazzata; ma Fra Giovanni, senza scom-

porsi niente, rispose: — « Reverendissimo, io non so più

che mi debba fare con questa benedetta Comunità, e

co' Padri religiosi che han da mangiare. Cui la voli cotta

e cui la voli cruda. Io, per contentare tutti, ho buttata

la pasta in tre volte, così in ogni piatto ce n'è per tutti.

E cosi nacque il x^roverbio K

^ Novellina inedita raccolta in Palermo.
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A gran Slgnuri piccElu priseEti.

(Voi. I, pag, 97).

Un Re venne una volta in Sicilia per visitare qualche

paese. Giunto in Trabia, un villano non avendo che gli

offerire, raccolse dei fichi primaticci e riempitane una

corba, andò a presentarli al Re come se gli presentasse

una gran cosa. Il Re se V ebbe per male , e disse :
—

(( Oh I che m' hai tu preso per un affamato che mi dai

tanti fichi?» E prosegui il suo viaggio.

In un altro paese, come a dire in Termini, un altro

villano sapendo che dovea venire il Re , che fa ? rac-

coglie due belle pere, ma proprio due, le ripone in un

canestrino, e passando il Re gliele offre dicendo: A gran

Signuri picculu prisenti; e il Re, a cui seppe tanto cara

la offerta, gradi le pere e lo ringraziò.

Ora il motto siciliano vien^ appunto da questo fatto ^.

* Fiabe, Novelle e Racconti pop, sic.^ n. CCXLVII.
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«Oimìmari iBusca, cM facili? » « Aràmu»,

(Voi. I, pag. 257).

C/era una volta un campagnuolo , il quale arava la

term. Mentre ai-ava, una mosca venne a posarsi sopra

un corno del bue , e vi rimase cheta e tranquilla ri-*

creandosi al sole. Passa un apone, e vedendo questa mo-
sca le dice : — « Cummari musca, chi faciti ? » — « Ara-

mw », risponde la mosca attribuendosi una parte del la-

voro che facea il povero bue. E V apone: — <( Comare

mosca, se fosse in voi l' arare, oh sì che potrebbe ma-
cinare il mulino 1 » *.

* Favoletta inedita raccolta in Palermo.
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Mi ¥0ggliia boni Din,

Oà di li Santi mi uni jocu e rju.

(Voi. II, pag. 27).

C'era una volta un pagano, il quale avendo preso il

battesimo, si dette alla fede cristiana. Condotto in chiesa

gli vennero indicati uno per uno tutti gli altari :
—

«Vedete? (gli diceano) questo è S. Giuseppe; quest'al-

tro è S. Gioacchino, padre di Maria; quest'altro, S. Gae-

tano; quest'altro qui è S. Francesco di Paola ;
ecco S.*

Maria Maddalena; ecco S. Benedetto Adesso guardate

qui : questo è il Signore iddio. )) — « Ma ditemi un

poco, (osservò il pagano già battezzato) che cosa sanno

fare di buono codesti santi?» — « E' fanno miracoli e

grazie. » — « E questo Signore Iddio 1 » torna egli ad

osservare. — « Dio è il santo sopra tutti i santi, è pa-

dre e padrone di tutti. » — « E di miracoli ne fa egli ? »

— « Se ne fa! (gli risposero): e' li fa tutti Lui; e none

grazia miracolo se non parte da Lui; i Santi stanno

soggetti a Lui, e il proverbio dice: Non si muova foglia

che Dio non voglia. » — « Sicché, senza volontà di Dio

i Santi non possono far nulla a propria volontà ?» —
(( Nulla. » — « E che ci starò dunque a pregare questi

Santi, quand'essi non possono far nulla ? — Per me po-

tete restarvine dove siete, voi S. Giuseppe, voi S. Gioac-
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chino; voi S. Fralicesco di Paola; e quanti siete grossi

Santi e piccini;

Mi vogghia beni Din,

Ca di li santi mi nni jocu e rju. »

E così se ne andò ad adorare e a pregare Dio solo.

E la parola del pagano è rimasta come motto ^.

* Fiahej Nov, e Race, pop, sic, n. COL VII.
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Tutta la sciarra è pri la cutra.

(Voi. II, pag. 40)

C'era uoa volta un marito e una moglie. Il marito

avea Fabitudine di correre là dove erano sciarre e risse

per far da paciere. Chi avea una contesa sempre ricor-

reva a lui; che perciò era chiamato da tutti : Maestro

Pace. Maestro Pace non avea riposo, ne sapea come di-

vidersi. Una volta quattro mariuoli, accordatisi tra di

loro, andaronsi ad agguatare sotto il suo balcone, e

fìngendo una zuffa presero a bastonarsi. Era di notte,

e Maestro Pace all' udire quel chiasso disse alla mo-
glie:— ((Zitta ! zitta! sento chiasso; adesso corro a spar-

tire questi che s'azzufTano. » Rispose la moglie : — ((E

che cosa ne Importa a voi? Chi le tocca son sue. Oh!

non vi basta di giorno , anche di notte volete distur-

barmi 1 » — (( No, lasciami andare, altrimenti ne verrà

qualche omicidio ! » Sicché, ostinato, si pose a cercare

1 zolfanelli per accendere il lume; non trovandone, cercò

gli abiti; ma al buio non potè trovarli neppure. Allora

tira via la coltre dal letto e se l'avvolge intorno lascian-

do ignuda la moglie. La moglie ebbe un bel gridare :

— (( Oh! j)ei*chè mi togliete la coltre , e mi lasciate i-

gnuda ! — Ahimè! voi non mi date requie né giorno ne

notte !,.. » E' fu come parlare a sordo. Maestro Pace di-

scese tosto in istrada dicendo:— ((Che c'è, signori miei ?

G. PiTRÈ. — Proverbi sicilia^i^ voi. IV. 22
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Azzuffarvi anche di notte ? » Ma quei mariuoli a basto-

narsi di più; e nell'arruffio gii portai! via la coltre. Vi-

stosi ignudo, Maestro Pace tornò per disperato alla mo-
glie esclamando: — «Glii fa bene, ha male. » La moglie

fuor de' gangheri: — « Uomo dappoco! gli disse, che vi

siete fatto toglier la coltre d'addosso! Aspettate!... » E
preso un legno lo picchiò di santa ragione, e lo mise alla

porta richiudendo. Così finì la scena di Maestro Pace, dal

quale venne il motto: Tutta la sciarra è pri la entra ^.

Altra origine del proverbio assegna il Mortillaro nel

suo Nuovo Dizionario siciliano-italiano, sotto la voce cu-
tra. Ecco le sue parole:

(( Tutta la sciarra pri la entra é. Proverbio che mo-

stra la voglia di trar profìtto dà una bisogna ogn'uno

a suo prò, laddove sia contrario interesse, o pure im-

pegno di molti onde acquistare una cosa stessa. In certi

casi esprime difetto dì pronti mezzi per cosa riputata

indispensabile. Questo proverbio ebbe origine nel tem-

po antico da un diritto abusivo di molti curati, clie

nello associare i cadaveri, allora processionalmente, per

apprestare una ricca coltre di loro esclusiva iDroprietà,

imponevano una tassa arbitraria, giusta la forza eredi-

taria del defunto
;
perchè era quel denaro la precipua

parte del lor mantenimento, e opponendosi a certi ec-^

cessi, ì superstiti erano sempre alle prese lino che con-

cordavano. Ora non avviene più questo scandalo, da che

il comune ha dato ai parochi un assegnamento certo,

e di più i cadaveri si trasportano in privato. »

* Fiabe, Novella e Racconti jpop. sic, n. CCLIV.



PROVERBI SPJEGATI CON NOVELLINE POPOLARI. 339

Pr"iiE fari In grappiddti,

Si perdi lu puntiddu.

(Voi. II, pag. 58).

C'era una volta una nonna, che avea una nipote ma-

ritata. Un giorno la nonna ammalò, e fatta chiamar la

nii3ote le disse : — « Senti , figliuola mia , se tu vorrai

assistermi mentre sarò malata, morendo ti lascerò lu

griippiddu. » — « Oh ! che mi parla lei di gruppiddu ? Io

l'assisterò, e poi la faccia quel che vuole », rispose la

nipote, che però attendeva quel gruppiddu. La vecchia

peggiorò; (il tempo delle novelle passa prestoj e la si

ridusse in fin di vita; allora la nipote: — «Nonna, di-

ce, la vede ? è per perdere la voce. Dov' è il gruppidr

du ? me Io vuol dire? » La nonna la fece attendere an-

cora un poco, e quando fu per perder la voce davvero,

chiamando la nipote le disse: — «Eccomi, nipote mia,

a mantenerti la promessa del gruppiddu. Or bene: quan-

do tu cuci, abbi cura di far bene il nodo (gruppu) al

refe, se no perdi il punto ; e quel che avrai cucito, si

verrà a scucire. » La nipote , che s' attendeva davvero

un gruppiddu co' danari, a sentir questa stranezza scap-

pò via arrabbiata da quella casa lasciando in asso la

nonna.
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La vecchia morì, e il suo consiglio passò in prover-

bio; e perciò si dice :

Pf'un fari hi gruppiddu,

Si perdi lu punliddu K

* Fiabe, Novelle e Eaeconti pop. sic.^ n. CCXOIV.

La promessa della vecchia era tutta basata sulla parola ^rt*^-

piddu, dina, di gruppu^ che vale nodo, e fig. involto con quat-

trini, cose di valore o d'altro, a cui ordinariamente si suol fare

un nodo servendosi d'una pezzuola.
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Pr'iiE .puntii MarliiiE persi la cappa.

(VoL li, p. 59).

I Martini erano una famiglia ricchissima , ma si ri-

dussero alla miseria pel giuoco: uno di essi essendo un

giocatore disperato. Questo Martino, una sera fra le al-

tre, si mise a giocare a rosso e nero, e gioca gioca,, per-

dette tutto quanto avea d' oro e d' argento. Giocò « in

parola », e perdette quel che possedeva; altro non re-

standogli che un sol feudo detto la cappa^ se lo giocò;

i suoi occhi in quell'ultima e decisiva partita stavano

spalancati sopra i punti delle carte, e gli si leggea sul

viso la speranza; ma quale non fu la sua rabbia quando,

al far del giuoco, j)er un sol punto perde la cappa? ^

^ Tradizione raccolta in Alìmena. Vedi pure Fiahe^ Novelle e

Racconti pop. sic.^ d. CCXCIII e le Varianti e Miscontri.
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Tanti EBEti amma^zaaii he asinn.
'

(Voi. II, p. 150)

Un eontadino andava spesso a caricar legna sopra un

suo asinelio fuori del proprio paese , e credeva che il

povero asino potesse portare tanta soma quanta gliene

mettea addosso. Ne c'era verso di persuaderlo in con-

trario; anzi dava dello scemo a chi gliene parlasse. E

il bello si è, che ad ogni nuovo fascio di legna solea

dire: «e questo è niente», ritenendolo davvero i*oba da

nulla. Una volta lo caricò più del consueto ripetendo

la solita giaculatoria : « E questo è niente;... e quesfaltro

è niente; ma dal tanto peso il povero asino cedette e ri-

mase morto: e di qui ne venne Tadagio: Tanti nenti am-

mazzonu un asinu l

^ Tracliziooo raccolta in Palermo.
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OcMù si campa, e cchiù si sapi (o -— 'mparaj.

(Voi. II p. 174).

Un vecchio decrepito, uomo di senno e di esperienza,

se ne stava un giorno seduto al fuoco. Va un giovinotto

e gli dice :
— a Me Io volete voi dare un po' di fuoco

tanto che io accenda il focolaio di casa mia?» —- « Oh

si, io te lo do il fuoco; ma come lo porti tu, che non

hai recato nulla? Non sai che il fuoco brucia?» —
(( È nulla , risponde il giovinotto ; datemelo pure , e

ci penserò io. » -— « E tu lo prendi. » Il giovane allora

riempie il cavo della mano di cenere fredda, vi ripone

sopra il carbone acceso e va via. — « Oh ! esclama il

vecchio battendosi la fronte; ed io, in tanti anni che vivo

e con tutta la mia esperienza, non sapevo allatto que-

sto. Cchm si campa , e cchiù si sapi. »/

E da qui venne questo motto ^.

^ Fiahe^ Novelle e Eacconti ^op, sic.^ n. CCXLVI.



344 PROVERBI SICILIANI

PiggMa para? para piggMa:

Lu sàtitii cM fa la matri, fa la figgMa«

(Voi. II, p. 219).

Una volta un giovane volea prender moglie, e non

sapendo come fare andò da Salomone e lo pregò di con-

siglio intorno alla scelta. Salomone io indirizzò a sua

sorella Sapienza. Costei, senza risponder nulla alla do-

manda del giovane, prese con se una giumenta che a-

vea una giumentina sua figlia e scese con esse in una

fossa. Il giovane la seguì. Sapienza dà mano a uno stifììle

e, dalli dalli! legnate da orbo sulla giumenta. Questa

non trovando altro scampo diede un. salto tale" che si

trovò fuori della fossa. La giumentina ne seguì Feseùi-

pio. Il povero grullo, che s'aspettava il desiderato con-

siglio, non capì nulla di tutto questo, e ritornò da Sa-

lomone raccontandogli la scena ed aspettando il desi-

derato consiglio; ma Salomone gli fece osservare che il

consiglio era già slato dato, ed era quello di specchiarsi

sulla madre , e da lei trarre ragione di scegliere la fi-

glia, perchè: Lu sàutu chi fa la mairi, fa la figghia l

^ Novellina raccolta iu l^alermo.
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Soni e canzimi su' coibh Ih ?entii5

La. ta¥irnaru voli li dinari.

(Voi. IL p. 245).

Pietro Fullone
,
poeta popolare , era nomo di buon

cuore, ed invitava ogni tanto cjualche suo amico a man-

giare e bere con lui. Un giorno offerse a vari amici da

desinare in nn' osteria ; e siccome non avea il becco

d'un quattrino, patteggiò il pagamento dello scotto in

canzoni. L' oste accettò la proposta, e Fullone e i suoi

compagni mangiarono allegramente. Finito il desinare,

Fullone incominciò a poetare improvviso; ma Toste non

rimaneva o lingea di non rimaner soddisfatto, finché il

poeta, non ne potendo più, finì con la seguente canzona:

Haju manciatu e vivutu a cumplimentu,

Bincliì m' aviti fattu pinìari;

M' aviti fattu parrari a lu ventu,

E 'un v' aviti vulutu cuntintari;

In nun haju né picciuli né argentu,

E si nn' avissi nun vi nn' haju a dari.

Canzona che Foste, interrompendo, conchiuse nel se-

guente modo:

Soni e canzuni su' comu lu ventu:

Lu tavirnaru voli li dinari ^

* ìiliOveUina raccoUa in Palermo.
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Dissi la vecchia a Mrani:

A lu peju nun ce' è fini.

(Voi. II, p. 338).

Nei*one era un re tristo quanto inai, il quale a tutti

Iacea del male , e tutti male ne parlavano. Costui per

appurare che cosa pensasse eli lui il popolo, recavasi tra-

vestito in cantine, trattorie ed altri luoghi.

Un giorno andando a zonzo per una campagna , in-

contrò una vecchia. — « Che vai facendo , buona vec-

chia ? » le domanda Nerone. — « Vado in accatto per un
po' di pane. » — (c Poveretta, poveretta! -A questi tempi

non c'è come vivere, n'è vero? Questo vostro re Ne-

rone gli è uno scellerato. » E la vecchia: — « Che Dio

ce io guardi e conservi in vita ! » Nerone rimase sor-

preso di queste parole; dice: — « Oh coni' è che tu ne

dici bene, mentre tutti ne dicono omnia makdicta ? y> —
« Sì, signor Cavaliere (che la vecchia V avea preso per

cavaliere); io conobbi un re, e tutti ne parlavano male,

perchè era un tristo ; ne conobbi un altro, ed era ijiù

tristo del primo; ne conobbi un terzo, e questo fu un

birbone matricolato; adesso abbiamo Nerone, che supera

e vince tutti; ma Dio ce lo guardi e mantenga in vita,

perchè ^4 lu peju nun cc'è fini^.

^ Fiabe, Nov. e Uacconti pop. sic, n. CCLXI. Vedi voi. IV,

p. 140 e 448.
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Biu uni soaE^a dì pejii; dici la cro^2ia di in mortii.

(Voi. II, p. 339 e III, p. 78).

Un uomo andò una volta a girare una sepoltura, e

girando e guardando s' avvenne in un teschio che por-

tava scritto sulla fronte: Diu nni scanza di pejuf Dice tra

sé guest' uomo: « Strano !... e peggio che così, come si

può essere ?.... )) Sta un poco soprappensiero, poi prende

quel teschio e lo porta a casa sua. La moglie a vederlo

n'ebbe paura e raccapriccio, e pregò e scongiurò il ma-

rito che glielo volesse toglier d'innanzi; ma il marito,

ch'era capriccioso, non ne fece nulla; anzi lo pose so-

pra un canterano. La povera moglie mal comportava

quella vista; sicché un bel giorno, non potendone più,

prese il teschio e lo gettò sul fuoco : e cosi il teschio

ebbe la sua fine.

Aveva avuto dunque ragione chi vi avea scritto sopra:

Diu nni scanza di peju ^

* Novellina raccolta in Palermo.
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Gli 111 viddaEu Eiancii iu dia¥u!ii coi potti.

(Voi. Il, p. 419),

Un agiato contadino (burgisi) avea tanto e tanto da

fare che li tempo non gli bastava mai per isbrigarlo,

e non sapea come uscirne senza rovinare i suoi inte-

ressi. Disperato, un giorno cHiamò in suo ajuto il dia-

volo, il quale, sollecito a presentarglisi, gli si diede per

garzone; ma nel darglisi volle promesso che, sbrigato il

gran da fare, il contadino se ne sarebbe anflato a stare

un po' con lui all'inferno, ove in inverno si sta molto

bene. Il contadino pensò, pensò, poi promise. Il diavola

da buon garzone travagliava « come un cane » da mane

a sera facendo i più bassi servigi al villano. Quando

tutto gli parve finito, si presentò a questo ricordandogli

le condizioni, e ordinandogli di seguirlo all'inferno; ina

il villano, che la sapea lunga, osservò:— ce Che vai tu di-

cendo ? v' è ancora tanto da fare » E gli numerò cen-

t'altre faccende da sbrigare; sicché il diavolo, stanco,

vistosi alla mala parata , e prevedendo la vitaccia che

gli sarebbe dovuta toccare rimanendo con un furbo di

quella fatta, scappò via pentito d' essersi abbandonato

alle promesse d'un villano^ che ne avea saputo un punto

più di lui ^

* Novellina raccolta in Palermo.
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MarM eoi dissi ad Aprili s

« 'Mprestaminai tri jorna,

Quanti! a sta vecchia la fa^zn mnriri. »

(Voi. Ili, p. 40).

C'era una veccliia, che una volta quando vide finire

il mese di Marzo, gli sputò addosso dicendo : « Fuori !

Marzo cane ! » Marzo s'oifese di quest'insulto, e giurò di

vendicarsene. E cliefa?va dal Mese d'Aprile e gli dice:

— « Aprile, vuoi tu farmi un favore ? prestami tre giorni

dei tuoi, afiìnchè io possa far morire questa vecchia. »

— ((Pigliali pure», rispose Aprile; e Marzo li prese.

Questa vecchia avea un branco di pecore ed era un

pezzo che non le menava a pascolare perchè l'inverno

era stato rigidissimo. Il di primo d'Aprile, vedendo una

bella giornata, fece uscire dalla mandi-a le pecore e le

menò a un prato, mettiamo alle faide del Monte Pelle-

grino (Palermo). Ma nel meglio spunta una nuvola, poi un

nuvolone: cresce, cresce; in un momento il cielo diviene

<( nero come la pece.» La vecchia raccoglie subito le sue

pecore, e si fa a tornare alla mandra. Ma si ! In meno

che non si dice, si aprì il cielo: ed acqua, acqua a dilu-

vio I La vecchia cercava di correre, ma la tempesta infuriò

con una grandine cosi terribile che in un quarto d' ora

vecchia e pecore restarono uccise e sepolte sotto la neve.

Marzo facendo le piii grasse risate esclamò: <( E que-

sto è Marzo cane 1... » *

* Novellina raccolta in Palermo.
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A stii munnu, cui chiancì e cu' rìdi.

(Voi III, p. 73).

Quando il Signore fabbricava il mondo chiamò uno

degli apostoli, e gli ordinò d'affacciarsi per vedere che

cosa faceano gli nomini. L'apostolo s'affacciò, e disse.:

— « Che stranezza ! Gli uomini piangono.... » Risponde

il Signore: — « Ancora non è mondo. » L'indomani chia-

mò di nuovo l'apostolo jjer sapere che cosa facessero

gli uomini ; T apostolo s' affacciò , e vide che rideano ;

dice: — « Gli uomini ridono. » Risponde il Signore :
—

« Ancora non è mondo. » Il terzo giorno il Signore la

fece affacciare di nuovo , e 1' apostolo vide che alcuni

piangeano, altri rideano; dice:— « Gli uomini...; chi pian-

ge e chi ride. » E il Signore: — « Adesso sì che è mon*

do, perchè il stu munnu cui chianci e cu' ridi ^ »

* Vedi le mie Cinque novelline pop, siciliane^ p. 7. Palermo»

Montaina, 1878.
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Fri 'na cipudda di Oalavria si persim

quattru Calavrisi.

(Voi. Ili, p. 136).

« Da un punto della spiaggia di Calabria , rimpetfco

Messina, partiva, per venire in Sicilia, una barca carica

di cipolle. Apprezzatissime sono in Sicilia le cipolle di

Calabria e di esse se ne fa ogni anno grande smercio,

che famiglia non v'ha che non se ne provveda, asciutte

essendo, di grato sapore, di carne serrata e gustosa di

forma globulare, acuminate in punta come i frutti del

pino, e ne' siti asciutti incapaci a germogliare. — Erano

nella barca quattro marinari calabresi, aventi tutti u-

gual dritto sulla derrata, ingordi, avari, gelosi Tun del-

l'altro. Or avvenne che stando a celiar fra di loro cadde

in mare una cipolla delle più grosse e appariscenti. Al

momento un marinaro spogliatosi delie vesti si butta in

mare a cavar la cipolla dal fondo. Veduto che tardava

a venir su, e che colà a far pasto della cipolla si trat-

tenesse credendo, si attuffa immantinenti il secondo :

dopo qualche minuto il terzo esclama : Pardeu che se

la mangian soli. — E trattisi i panni di dosso e capi-

tombolando si tuffa neir acqua a strappar di mano ai

compagni l'invidiata cipolla. In vista di che il quarto

marinaro ad averne la porzion sua si slancia appresso

al terzo e cala con lui nelle profonde latebre del mare
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interposto fra Scilla e Gariddi. Niun d'essi venne agalla

vivo: la barca restò deserta in balia di se stessa e della

corrente. Taluni marinari, vista la scena da una barca

vicina, si accostano al legno, lo trovan vuoto di gente

e carico di cipolle: il rimorchiano verso la spiaggia, ed

agli abitanti del prossimo villaggio riferiscono quanto

ebber per avventura veduto. Così per una cipolla quat-

tro uomini aflbgaron nell'acqua. Presso noi si dice: Pi

'na cipudda di Calavria si persiru quattru calavrisi ^. »

* A. LoNoo, Aneddoti siciliani^. n. II, p. 8. Catania, 1845. Con-

fronta pienamente con la CCLXV delle Fiahe^ Novelle e Bac-

conti pop, sic.
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Clapu di Gaddu e Munti PiddirinUj

Miati l'occhi chi ti vìdirannii !

(Voi. Ili, p. 136).

Una volta parti da Palermo una nave per andare in

America. Si sa che uscendo dal Molo di Palermo verso

Tramontana si va costeggiando il Monte Pellegrino. Ora

neirallontanarsi da Capo Gallo, uno dì due passeggieri

che andavano in America esclamò :

Gapu di Gaddu e Munti Piddirinu,

Miati rocchi chi ti vidirannu !....

Arrivati in America fecero fortuna e, ricchi, pensarono

di far ritorno in patria. Presso a giungere in Palermo

ebbero voglia di giocare a carte, e gioca gioca, Puno di

essi perdette i guadagni della lunga dimora in America,

e solo rimase con gli abiti che avea indosso. Alzando al-

lora gli occhi e vedendo il Capo Gallo già vicino, esclamò:

Gapu di Gaddu, capu di guai!

e Faltro-, a cui la tasca cantava, scorgendo intera la

montagna del Pellegrino, soggiunse:

Munti Piddirinu, alligrari mi fai.

E così questi due motti si ripetono ora dai marinai

palermitani tutte le volte che jiartono da Palermo e

vi ritornano '.

* Novelliaa raccolta in Palermo.

G. PrriiÈ. — Proverbi sicÀliani^ voi. IV. 23
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A Oinisì misiru lu corvu carziaratti.

(Voi. Ili, p; 141).

C/era una volta in Ginisi un villano , il quale se n&

stava in campagna sulFalto del paese; cala un corvo a

gli porta via il pane ch'egli avea dentro il sacco. Il Gi-

nisaro a veder ciò: — « Oh I povero me ! esclama; senza,

pane come potrò io lavorare '?....» Scende e va dal Pa^ri

Majuri:— «Padre Maggiore, io vo' fatta giustizia; voi

siete il domine, e voi me l'avete a fare.»— « E che hai

tu ? » gli domanda il Padre Maggiore. — « E che ho a-

vere I Venne il corvo, e mi rubò il pane dal sacco ; e

perchè son digiuno, e non posso più lavorare, ho dovuto

lasciar la campagna. » —- « Ebbene, dice il Padre Mag-

giore, io ti farò giustizia: portami qua il corvo, ed ìa

te lo butterò in carcere come si conviene. » Ecco che il

Ginisaro tutto lieto si parte in cerca del corvo. Ne parla

alla famiglia, ne parla agli amici , cerca di qua, cerca

di là, dopo tanto cercare, il corvo fu preso, legato per-

bene e portato al Padre Maggiore.— « Ecco il ladro

,

Padre Maggiore » dicono i Cinisari. — « Benone 1 adesso

ci penso io. Sentite, figliuoli miei: qua son le chiavi del

carcere, chiudete questo galantuomo là entro, e ripor-

tatemele subito. » I Cinisari, lieti, sciolgono le gambe

al corvo, e lo buttan dentro quel carcere. La finestra

era aperta, e non ci volle altro perchè il corvo vi sal-

tasse sopra^ e prendesse il volo. I Cinisari che tanto non
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s'aspettavano, cominciarono a piangere e a strapparsi!

peli dalla disperazione. — «Giustizia, giustizia! Padre

Maggiore !))•—« Che giustizia e giustizia ! dice il Padre

Maggiore. Andate via, che non siete buoni neppure a

mettere in carcere un corvo ! » E così dicendo si

sbellicava dalle risa.

Da questo venne il motto che A Cinisì misiru lu corvu

carzaratu K

* Storiella raccolta in Borgetto.
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Forfici fora cMddi chi tagghiaru!

(Voi. Ili, p. 185).

C'era una volta marito e moglie; il marito era sarto

e la moglie del pari, ma molto buona e massaia. Un
giorno, non si sa come, il marito trovò delle stoviglie

rotte: pentole, piatti, bicchieri; dice: — « E come si rup-

pero ?» — « Oh ! che ne so io ! » dice la moglie.— « E che

vuol dire che no so io ? Chi le ruppe ?)) — (( Le ruppi io con

le forbici », insponde infastidita la moglie, che in quello

istante avea le forbici in mano. — « Con le forbici ? » •—

« Con le forbici! » — ((Dici davvero?.... Io vo' proprio

sapere con che le hai rotte, o eh' io ti metto le mani

addosso. » — (( Con le forbici ! » — (( Forbici, dici ? » —
(( Forbici 1 » — (( x\h gli è cosi ? Attendi un poco, e ti farò

vedere io se le furon forbici....» La lega con una fune e

fa per calarla nel pozzo; ma intanto torna a dimandarle:

— ((Via, come le hai tu rotte ^ se no, vedi: io ti calo

nel pozzo. » — (( Le furon forbici ! » Onde il marito ve-

dendola tant'ostinata prese a calarla; e la moglie senza

tìatare. — (( Come le hai tu rotte ?» — (( Forbici i » E li

marito la lasciò calare. A mezzo il pozzo: — (( Con che ? »

le domanda.—-((Forbici!» risponde lei. Giunta all'acqua,

egli le tornò a domandare, ma la risposta fu lo stesso.

Quando la fa mezza nelFacqua, egli con voce più adi-

rata le disse : — (( Vedi, e* ci vuol poco ad affogare ; è

meglio che tu dica come l'è andata. Oh! come può es-
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sere che con. le forbici si rompano piatti, pentole ? Son

forse delle pezze, che si tagliano ? » — « E' furon for-

bici ! forbici! )) A questo punto egli abbandona la fune,

e la moglie affondò nell'acqua.— «Sei contenta adesso ?

Dii^ai più che le furon forbici ? » La moglie non pò tea

più parlare; ma pure mettendo fuori dell'acqua le mani,

facea con le dita un certo segno come di forbici che

tagliassero. Il marito non avea più che cosa fare; pensò:

Se io la lascio in acqua , io ci perdo la moglie , e poi

dovrò andarci di mezzo;. gli è meglio che io la tiri fuori,

e dica pure forbici e forbicioni. Così ne la trasse, e non

ci fu verso che la donna gli confessasse come s' eran

rotte quelle stoviglie.

Il proverbio: Forfici fora chiddi chi tagghiaru nacque

appunto da questo fatto '.

^ Flabe^ Nov. e Race, pop, sic, n. CCLVII. Vedi voi. XV, pa-

gina 133 e 447-48.
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MTè pirli pira, né santu Miraculi.

(Voi. in, p. 186).

C'era una volta un villano, ed avea nel suo giardino

un pero, che non avea fatfco mai pere, ed egli pensava

di svellerlo. Lo svelse, di fatti, e la vendette ad uno scul-

tore. Questo scultore ne fece un bel S. Francesco di

Paola, che fu collocato nella chiesa maggiore, e tutt' i

fedeli lo adoravano con devozione. Un bel giorno il vil-

lano andò a raccomandarsi a questo Santo, e con tutto

il cuore pregavalo che gli concedesse la grazia di sal-

vargli un lìgliuolo ch'era lì li per morire. Mentre cosi

pregava, ecco giungergli la nuova della morte del fi-

gliuolo. Il poveretto perdette la pazienza, guardò il Santo

con occhi biechi, poi gli disse: — « Già io non t'avevo a

pregare, che ti conoscevo bene quanto sei disutile ; Né

piru pirtty né santu miraculi fy) (Nq pero facesti pere, ne

santo puoi far miracoli I).

E questo passò in proverbio \

* Fiabe, Novelh e Eacconti pop, sic, v. IV, p. 142 e p. 141.
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IjU Sinnacu cci dissi a li bagasci;

« PiggMàtivi lu tempu conrn nesci. »

(Voi. Ili, p. 246).

Una volta il Governo mise fuori un bando, che nes-

suna bagascia di mestiere dovesse comparire a feste
,

palli, fuochi, tc^atri e balli; e che andando per le vie
,

dovessero esse farlo di giorno e con un nastro giallo

sul capo per segno di distinzione. Figuriamoci il bac-

cano di quelle donne a questo bando I — <( E come si

ha a fare ?.... esclamavano; e come s'ha più a vivere ?...

E che rimedio e' è ?.... » e non sapeano che partito si

pigliare. Una ventina di esse, le più ardite tra tutte,

pensarono d'andare dal Sindaco.— « Signor Sindaco, (di-

cono) e che maniera è questa ? . volerci proprio toglier

la sussistenza!.... Impossibile ! questa legge non dovrà

andare innanzi. Noi bagasce siamo pescatori di terra;

se non andiamo di c[ua e di là buttando reti, che pe-

sci potremo noi pigliare ? Se Vostra Eccellenza ci toglie

le feste, i teatri, i balli, le corse ed altre cose simili

,

che occasioni avremo noi ? Non ci resterà che d'andarci

ad impiccare... E poi quell'insegna del nastro! Chi ci

avrà più in conto ? Signor Sindaco, o Vostra Eccellenza

fa abolire questa legge, o noi saremo belFe spacciate.»

Il Sindaco non era molto tenero di calcagna, ma pure

a veder quelle donne così ardite e adirate le lasciava

dire, e ci prendea gusto ; da ultimo disse: — « Ma che
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volete che vi faccia io ? Voi avete ragione da vendere,,

ma chi la fa ia legge? la fa il Re, ed io sono a ufficiale

di comando; » il hando è stato dato, e s'ha da eseguire.

Non potreste far altro clie andare dal Re, e quel che farà

lui, sarà ben fatto. » —«Dal Re? e chi oserà andarci t

(dissero esse), egli ci manderebbe a morte !» — <( E se

non ci andate voi, che n' avete V interesse , iiguratevi

se ci andrò io dal Sindaco !.... Sapete quaFè il miglior

partito ? aver pazienza, e pigghiativi lu tempu comu nescL »

E da questo venne il motto:

lu Sinnacu coi dissi a li bagasci :

a Pigghiativi iu tempii comu riesci» \

* Novellina raccolta in Borgetto. Altra %'ersione di Noto per

la variante: Mavianazza dissi ^ ecc. è meglio che' resti inedita.
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Bisogna sanrari la crapa e lì caTOli.

(Voi. ITI, p. 288).

C era tuia volta un. villano che avea una capra , un

mazzo di cavoli e un lupo; clovea passare un fiume, e

non sapea che si fare; dicea:— «Tutta questa roba s'ha

passare a x)oco per volta, altrimenti mi perdo. Ma co-

me ? Se io passo prima il lupo, la capra mangia i ca-

voli....; se passo fjrima i cavoli, il lupo mangia la ca-

pra....; se passo prima la capra, poi al secondo viaggio,

la capra mangia i cavoli o il lupo mangia la capra

E come ho a fare ?.... » Pensa, ripensa.... e che fa ? dap-

prima passa la capra; torna indietro e va a prendere i

cavoli; lascia i cavoli all'altra riva del fiume e ripiglia

la capra, e con essa va pel lupo, e lo porta da un lato,

tenendo dall'altro la capra, e con essi ripassa il fiume.

Così salvò capra e cavoli \

^ Fìahe^ Nouelle e Racconti 'pop. sic, n. CChX. Altre versioni

della stessa novella sori citate a pag-. 138 e 448 del voi. IV

di esse Fiabe,
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SI' a caraddu ali'asmn e In vai circannu ?

(Voi. Ili, p. 297).

C'era una volta un villano, che tirava dietro a sé una

redina con dodici asini: uno ne cavalcava lui, ed eran

tredici. Questo villano andava a caricar grano in carn^

paglia e lo portava nei magazzini del padrone, nel paese.

In Tina di quelle gite vide una gran folla in piazza: si

avvicina e trova uno di questi saltimbanchi ambulanti

che fanno giuochi e salti da per tutto; e si fermò. Quando

lo spettacolo fu finito, e' fece per avviarsi alla campagna,

e contò i suoi asini; conta, e ne trova dodici; riconta:

dodici. — « Ah ! povero me! (esclama) che m'han rubato

un asino ! E com'ho a fare io ? Chi mi salverà dal pa-

drone, quando gliene x^resenterò uno meno !.... » E con-

fuso e costernato piangeva cercando V asino che gli

mancava. Un suo conoscente gli chiesa: — «E quanti

erano gli asini ?))^— «Eran tredici prima d'avvicinar-

mi al giuoco; adesso son dodici » Quello contò anche

lui, ed eran tredici; e poiché il villano s'ostinava a tro-

varne dodici, perchè non metteva in conto il suo; Taltro

canzonandolo gli disse: -— « sciocco che sei ! Non fan

tredici con quello che hai sotto ? SV a cavaddu alVasinu

e lu vai cireànnu ? )> \

* Novellina raccolta in Palermo.
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Wun diri quattri! si mm l'hai 'ntra lu saccE.

(Voi. ITI, p. 306).

C*era una volta un frate che andava per la, questua,

« menava seco uno di quei giovani che sogliono servire

nelle cucine de' conventi. Alcuni devoti soleano dargli

in ogni primo lunedì di mese grossi pani; e poiché abita-

vano in case superiori, il giovane stando di sotto, lì in

mezzo la via o davanti gli usci delle case, apriva la bocca

del sacco e contava i pani che vi cadevan dentro gettati

dal frate che era di sopra a riceverli
;
però egli con-

tava prima ancora che i i)ani entrassero. Ora una volta

il frate salì a prendere i pani , e cominciò a gettarli

dalla finestra. Getta il primo: — « Uno ! » dice il gio-

vine; getta il secondo: — « Due ». Al terzo: — « Tre!....

Quattro!.... » Il quarto però invece che nel sacco andò

a cadere sul naso di lui e glielo fracassò. — « Ahimè,

che son morto ! » grida il giovane allora; e il frate: — « E
€omu dici quattru s' 'un rhai 'ntra lu saccu ? »

E da qui venne il motto K

Anche da noi corre la novellina seguente, raccontata

dairAmrnirato, ed io la riferisco con le parole stesse di lui:

(( Tendeva la mattina una ragna da pigliare tordi, e

altri uccelli un villano di Pillercoli, e la sera se n'an-

^ Fiabe, Novelle e Macconti pop. sic.^ n. CCLIV.
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dava insieme con un compagno a stendere, e di mano
in mano che calava giù la rete, schiacciava il capo a'

tordi, e gli metteva in un sacco, che teneva il compa-

gno in mano, e quando poneva i tordi nel sacco, non

guardava sempre alla bocca di esso, perchè teneva gli

occhi al sacco. Mentre che ficcava dentro i tordi, quando

aveva dato loro la stretta al capo, diceva: e uno, e due

e tre , e cosi gli andava contando a uno a uno ; ma
quando fu al quarto non schizzò cosi bene; onde il dire

e quattro, e '1 volar via il tordo fu tutt'uno. Sì che il

compagno gli disse : Non dir quattro , che non è nel

sacco; che poi passò in proverbio; il qual dimostra che

chi non ha la cosa ben masticata e sicura , non dee

farne disegnò certo, ne andarsene preso alle grida. E non

è (ìa dir nostro quello che non è in nostro potere » \

Altra versione è questa:

« Due cacciatori avevano preso tre lepri e postele en-

trò un sacco. Preser la quarta , e un di loro disse : e

quattro. L'altro che la sapea più lunga e diritta, disse:

Non bisogna dir quattro^ finché non è nel sacco: e non a-

veva finito di dirlo, che al compagno scappò la lepre » ^

^ Discorsi, I, 14, disc. 4.

^ Pico Lori di Vassallo (h. Passerini) Modi di dire ^jrovev»

hiaìi, n. 883.,
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Fidi salva, no lignn dì varca.

(Voi. m ]). 341).

C era una volta un uomo , che da mesi e mesi era

ammalato e nessun medico Favea saputo guarire. Un
giorno va a trovarlo un suo compare e gli dice :

—
<( Compare mio, ne avete prese tante delle medicine, e

siete peggio di prima: volete voi guarire ? prendete del

legno della S.*" Croce in decozione, e vedrete che mira-

colo. » L' ammalato gradi il consiglio , ma udendo che

quel legno si potea trovar solamente ne' Luoghi Santi

rimase confuso. Finalmente volgendosi al compare lo

pregò che volesse fargli la carità di andar lui ne' Luo-

ghi Santi a procurargli il legno miracoloso. E poiché

il compare promise di farlo, l'ammalato gli diede una

manata di piastre per le spsse di viaggio. Appena il

compare si trovò fuori di casa pensò tra sé : « Andare

io a' Luoghi Santi L... Sarebbe una pazzia
,
guà 1.... » e

pensando e ripensando va a tagliare una scheggia da

una barca. Quando gli parve tempo si. presentò alFam-

malato, e pur raccontando i disagi del lungo viaggio

,

gli mise in mano la santa scheggia. L'ammalato fu x^er

venir meno dalla contentezza, e baciata e ribaciata furio-

samente la reliquia la porse alla moglie, perchè di quella

gli facesse una decozione. E beveria e guarire fu tutt'uno

Non pas.^ò guari che il compare gli rivelò tutto l'affare

ridendo della credulità dell' amico ; ma F amico senza

scomporsi niente rispose: Fidi salva^ no lignu di varca *.

* Covellina raccolta in Palermo.
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Mmaliditta cMdda tik^a,

Ohi di Velinari si 'Etrìa^a!

Biniditta chidda pasta,

Ohi di fènnari si 'mpasta!

(Voi. HI, p. 346).

Quando G. G. viaggiava pel mondo, accadde una volta.

che egli entrasse in un paese , ed era molto assetato..

Era giorno di Venerdì, e vedendo una donna a pettinarsi;

— «Ho gran sete (le disse); vorreste darmi nn sorso. di

acqua ?» — « Ci ho da fare ; e non è questa V ora da

prender acqua ! » rispose la donna. Allora, colpo sopra

colpo, G. G. replicò:

— (( Mmaliditta chidda trizza,

Ghi di Vènniri si 'ntrizza !»

E prosegui il suo cammino. Andando oltre, vide un'al-

tra donna ad impastar farina da farne del pane: —
« Buona donna, dice, vorreste darmi un sorso d'acqua? »

— « Padrone I » rispose colei, e gli porse da bere. G. G.

allora esclamò :

— ((Biniditta chidda pasta,

Ghi di Vènnari si 'mpasta.

E da qui nasce che certe donne non son use a pet-

tinarsi di Venerdì ^.

* Vedi le mie Cinque Novelline pop. sic, p. Il e il mio scritta

sul Venerdì,
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(( Pigghla lu boE tempu e 'nfilatiUu dintra »,

dissi la sòggira a la nora.

(Voi. Ili, p. 386)

Una volta la suocera disse alla nuora: — « Prendi il

buon tempo , e mettilo in casa. » La nuora non capì

quel che volesse dire, cioè che bisogna stare attenti e

profittare del bene che manda Dio; e un giorno, ch'era

proprio bello, e il sole splendeva, salisce sul tetto della

casa, e comincia a toglierne via i tegoli, sicché la casa re-

stò afiatto scoverta. — « Ah ! diss'ella allora , adesso sì

che il buon tempo me lo son messo in casa ! » ^.

* Fiabe, Novelle e Eacconti pop, sic, n. CCLV,
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Ue furitisii aggiusta In jiìnnEU,

(Voi. IV, p. 52).

((Motto sorto dal caso di una rissa avvenuta tra due

unioni di Sacerdoti, per quale la prima dovea dare Tac-

(jua benedetta, e intiionare il Miserere al cadavere d'un

sacerdote nelF entrare in Chiesa ppr sotterrarsi. Costui

era fratello di una compagnia di nobili , e come tale

era portata la bara dai fratelli secolari nobili. Per la

rissa che vi bruciava, la bara non poteva entrare, mo-

tivo per cui le torce tte vedendo piìi ostinato in quel-

rincontro i sacerdoti, scaricarono le torce sulle teste

dei rissosi e gii fecero sangue. Di questa maniera en-

trò ii cadavere e finì la guerra dei sacerdoti. I sacer-

doti accusarono i nobili, ma questi dal fu Arcivescovo

Gascli assoluti vennero che un furioso solo aggiusta il

mondo K

* Aneddoto raccontato dal Villabianca.
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B'un comn àiràutri nuE si pò sapM la militati.

(Voi. ÌV, p. 55).

Una volta un carro tirato da buoi sdrucciolò. Accorse

un contadino ad aiutare il padrone nel rialzare i buoi.

Affannandosi quello dal lato diritto gii venne fatto di

chiedere: — « Quanto vi costa Cfuesto bue ?» — « ¥en-

t'onze», gli rispose il boaro. Andando al lato sinistro,

tornò a domandare: — (( Quanto vi costa, amico, questo

bue?))-— E l'altro: — « Trent'onze, ne più, nò meno.)) —
<( ComM I Da un cornu aWàiitru min si pò sapiri la viritaH ! )>

A. Longo, Prov. e modi di dire^ n. 94, racconta:

a Due conducevano un ariete per le corna, uno da un

iato e l'altro dall'altro lato. Dimandati d'un fatto mo-

menti prima occorso, uno diceva una cosa e l'altro

un'altra. Allora un astante gridò; Tra un corno e Valtro

non può sapersi la verità ! ))

Con qualche differenza si legge nelle mie Fiabe.^ nu-

mero GGXLVIIL

€r. PiTRÈ. — Proverhi siciliani^ voi. IV. 24



370 PROVERBI SICILIANI

Oli' appi paBi iHEnUj ce' appi fòcn campau.

(Voi ly, p. 73)

C'era una volta un bastimento in viaggio: era d' in-

verno, e dai freddo si moriva. Scoppia una tempesta, e

il bastimento, Urta qua, urta là, ruppe e anelò a fondo.

I marinai, come Tio volle, si salvarono a nuoto, e pre-

sero terra dove era gente, che diede loro aiuto. Parte

di essi venne ricoverata in una casa, parte in un'altra;,

quelli ebbero pane, che era;no rifiniti dalla fame, questi

chiesero un po' di fuoco, perchè assideravano dal freddo.

Tant'è: la dimani quelli che aveano mangiato, furono

trovati morti dal freddo; quelli che s'erano riscaldati,

erano vivi e sani.

Cosi ne venne che Cu' appi focu campau , e cu'' appi

pani muriu K

Un po' diversamente la racconta il Longo nei suoi

Aneddoti siciliani:

« Due poveri limosinavan di giorno, e la sera ridu-

cevansi allo stesso covile. Or avvenne che in tutta la

giornata (e la stagione era d' inverno) non buscò cia-

scuno che. un bajocco. Fattosi tardi tenner consiglio sul

destino da darsi a] bàjocco buscato. Uno disse: — « Sta-

* Fiabe, Novelle e Eaccónti 2->ojp* sicìl, n. CCL. Altra versione

è in nota a questa novella, voi. IV, p. 120.
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notte farà gran freddo. È meglio che mi riscaldi. Starò

digiunò
,
pazienza. Vado a comprarmi un bajocco di

carbonelle. » L'altro disse: — « Ho fame. Non posso reg-

gere. È meglio che mi compro un bajocco di pane. »

L'indomani si conobbe chi dei due ebbe più senno,

giacche il mendico , che compressi il pane , si trovò

morto intirizzito del freddo, e l'altro si alzò vivo e in

istallo di domandar la limosina, con che provvedere alla

sua fame. Perciò si dice: Cu' appi focu campau^ e cu' appi

pani muriu.
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Sigreti a tò langgMeiì 'ee eimidari.

Gasi cii^prègEÌi 'he adduarij

Oiimpari sbirri ehe piggMari,

(Voi. IV, p. 176)

C'era una voi La un marito e una moglie; aveano un

compare birro e abitavano una casa con un pergolato.

Questa donna si vantava di saper serbare le confidenze

che le si facevano; il marito, che era un uomo da vero,

cercava tutti i modi per mettere alla prova tanto lei

quanto il compare. Sicché un giorno torna a casa, va

difilato alla bocca del pozzo e vi getta dentro una cosa

involta in un moccichino. La moglie, curiosa, dice :
—

« Che è , sposo mio ?))-- « È nulla.» — « Oh ! che vuol

dir nulla I Tu sei così annuvolato in viso , e mi dici

nulla ? » — (( Vuoi tu saperlo ? Te lo dirò; ma bada,

che se la cosa si risaprà, io sarò spacciato. Ho ucciso

un uomo , e per non farlo riconoscere, gli ho tagliato

la testa, e son venuto a buttarla nel pozzo. Ma acqua

in bocca, sai I » — « Ma che mi stai a dire ! Fa conto

di aver detto al muro ».

lì marito tirava a simularla; era triste. Il compare

,

che bazzicava in sua casa, (vedendolo così) dice alla co-

mare: — (( Comare, ho visto mio compare malinconico;

che gli è accaduto ?» — « Nulla, compare.... » — « Par-

late, comare: che c'è ?»•—(( Sentite (dice la comare) io
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ve io confido; ma per carità non fiatate, altrimenti sia-

mo perduti. » -— « Tra compari !... »

Come se la gli avesse detto: andate a raccontare la co-

sa ! 11 birro (che dovea operare da birro), va difilato dal

giudice, e gli racconta tutto, aggiungendo anche di suo.

— (( E chi è egli codesto birbone ? » gli chiese il giu-

dice. -— « È ii tal di tale. » — « E la casa ?» — <( La non

si può sbagliare: ha nn pergolato innanzi, che va fino

alla finestra. » Lì per li ii giudice manda birri e gen-

darmi. L' uscio di casa era chiuso , ma la finestra che

dava nel pergolato era aperta , e per essa entrarono.

Appena ebbero in mano il marito 1' acciufiarono e lo

menarono innanzi il pozzo. — « Dov' è, dicono, la testa

di quell'uomo che hai ucciso ?» — « Uccidere io ! ? E

chi lo sa » — « Sì si, adesso vedrai! » Un birro si cala

entro il pozzo e fruga
;

gli viene in mano una testa
;

tocca, palpa, vi trova peli e corna; dice: — « La testa è

qua; ha i capelli, ma ha pure corna... » — « Che corna

e corna ! » dice il sergente dei birri; e fa scendere un

altro. Costui prende la testa, e trovatala anche lui con

le corna, dice: — « Ma si che ha le corna !... » E il ma-

rito che se la ridea. Insomma uno dopo l'altro i birri

scesero tutti nel pozzo a vedere. Quando il sergente si

vide canzonato volle sapere come andasse la faccenda e

il marito gli raccontò della moglie, la quale presumeva

di saper serbare un segreto, e del compare birro ; a ed

io (aggiungeva) ho voluto metterli alla prova, ed ho

comprato una testa di castrone, l'ho buttata nel pozzo

confidando a questa buona donna che avevo ucciso un

uomo, e gli avevo sxjiccata la testa. Questa signora qui
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è andata a raccontare la cosa al compare birro, e que-

sto compare, «nel S.Giovanni)), è venuto (da voialtri)

ad accusarmi. Adesso che ho visto il fatto mio , io vi

lascio per tutta la vita questo ricordo :

Sigreti a tò mugghieri hm ctmfidari,

Casi cu prègidi \n addiiari,

Cumpari sbirri nun pigglnori K

* Fiahe^ Kov. e Baco, pop, sic. n. GOLII.
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A Carunia cci su' Fabbuttati —• e

A Carunia lu carvuni bonu.

A Ganci su' li carcagnuti— e

Carcagni a Ganci, a Jaci pedi.

A li monaci nun cci aviri fidi,

Gà su' genti senza cori.

A lu 'nnumani di la festa,

Senza dinari e cu duluri di testa.

Amara cui pò picca a stu munnu.

Chi può poco, chi non ha.

Amicu, scantatinni

Di cui nun havi li vintitri sinni (Chiaramonte).

Cioè: Guardati di quell'uomo che ha fatto da moglie
; perchè capace di

ogni ignominia [sinni^ segni).

Chi sente vituperarsi in quella sozza guisa, per iscnentir la calunnia af-

furaa un uovo e se l'applica ove sogliono applicarsi i cristeri„ Eslraendolo

lo dà a riguardare agli astanti, e ove si constati che le linee bianche fatte

sul fumo e derivate dalle piegature dello sfintere sieno ventitré , allora è

^ Proverbi raccolti neg-li ultimi mesi di stampa dell' opera,

co' quali si compie il numero di tredicimila tra proverbi sici*

liani e variauti loro.
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proclamato calunniatore chi ha profferita la contumelia; se le lineette sono-

meno di ventitré, oli allora !....

Ainuri è amarli, ma ricria lu cori.

Annata lassanara

Nò nni vegna, nò uni para.

Simile, per la forma, alFaltro di pag. H^ voi. ìli: Armata busàra, e per

la sostanza a quello di pag. 260 di questo volume : Lassarli abbunnanti^

L'abbondanza delle làssani è creduta indizio di pessimo ricolto.

A pagghiaru vecchiii 'un cci mancami sarei.

Arvulu chi d'Aprili nun fa ciuri,

Mancu nni fa 'ntra Fàutri staciuni.

A Santu Màuru lu carvuni bonn.

S. Mauro, uella prov. di Palermo.

Bannera russa, signali di guerra.

L'ho sentito dire a proposito d'emottisi.

Batìi e spiziarìi, pri sapiri li fatti di i'autri —• e

Prima d' 'a pulizia

Si sapi n' 'a batia {Chiaramonte).

Binidittu tirritoriu,

Malidittu Scafanoriu,

Seicentu siti e seicento stati,

Kè vini ti ne mancati (Castelbuono).

Càrrica sali li Trapanisi,

Biddizzi rari tutti li Muntisi.

Cci dici la robba a lu patruni: nun mi jittari, ca nun

ti jet tu.

Gei voli lu varveri

Pri sapiri li misteri.

I Figaro, si sa, sono i conoscitori di tutte le cose segrete e non segrete.

Cerami giudei, Nicusioti zangrei (Castelbuono).

Chiaramunti, munti d'oru.
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Codda lu suìi e codda ia luna

E codda piiru ogni cosa umana.

Cuddari^ tramontare.

Cu' capisci, patisci.

Cu' havi paura, si salva.

Cu' havi prudenza, la mostra.

La mostra, la mostri.

Cui mancia picca, mancia spissu.

Cui nun lia cruci, nun è iìgghiu di Diu.

Vedi La cruci è fatta.

Cui nun liavi lu parmu nna la giuvintù, porta la canna

nna la vicchiaja.

Chi è prodigo da giovane, andrà limosinando da vecchio.

Cui nun cridi a lu poviru, nun cridi a Diu.

Cui sarva pezzi e lenzi, sarva malatìi.

Cui vinci perdi, a la finn la pari.

Cui voli lu fìggiliu tristu,

Lu metta vicinu a Cristu.

La vicinanza alle cose sacre rende irreligiosi o per lo meno irriverenti.

— Cummà, vostru maritu chi arti fa ?

— Zocca fa fa, mi sta beddu a scicchignà (Chiaramonk).

Suol dirsi a chi sfoggia al di sopra delle proprie rendite.

SciccììAgnà è il nome sicilianizzato di una stoffa francese a due fasce

bianche velate.

Datimi pani e mannàtimi fora.

Si suol dire di quei mariti o padri o fratelli, i quali, purché no ritrag-

gano un lucro, chiudono un occhio.

Debbiti e piccati cui li fa si li scutta.

Dici la vacca a lu voi:

Tira quantu pòi.
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Di Fan tri Santi riditinni,

Ma nun pigghiari 'mprisa cu San Giuvanni,

Di Mistretta sunnu Tammastrati.

Qui c'è un calembour, perchè gli antichi >Itstreltesi son detli Araastratini,

Di tri v'aviti a scantari: di lu diavulu ppi malizia , di

li picciriddi ppi 'nnuccenzia, di li zòrii ppi 'gnu-

ranza (Modica).

Zòrii, zòtici, villani.

Diu nu nni voli cunsigghi.

Diu vi scanzi di parrini pittimusi,

E galantòmini spogghia-casi.

Di vucca a culu la virità nun si sapi.

Variante di quello di pag. 53 di questo volume: Di la vucca a lit nasu,

E su' l'armali, e chiancinu li fìgghii

Facci netta e culu di fora.

Cioè: meglio povera ed onorata.

Figghiu 'mmizzigghiatu inori a lu spitali.

(^ioè i figli soverchiamente accarezzati non fanno buona riuscita.

Gattu di fàuda 'un pigghia surci.

Italia una, e Rausa dui.

Proverbio ora comunissimo nella provincia di Siracusa, nato dopo ii

1860, quando il comune di Kagusa fu diviso in due comuui, Bagusa e Ra-

gusa inferiore.

Jocu, focu; vinti, malu distinu; lìmmini, fulmini.

Varianti con aggiunta de' prov. JocUi focu voi. H, p. 317, e Fimmini^

fulmini, p. 85.

La bona scutedda

Fa la donna bedda.

La casa chiusa fa lu bonu vicìnanzu.
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La Chiesa è di Diu:

Tanti! ce* è tò, tantii cc'è miu.

La cruci è fatta pri tutti.

L'arti di tata è menza 'mparata.

Tata, padre e non già il balio o la balia, com'è in Toscana.

La fami 'un havi cuscenza.

La mala nova crisci pri via.

La pinna pisa ccliiù di la zappa.

La dottrina vuole assai più fatica che la terra.

La robba di lu minchiuni squagghia la prima.

La vicchiaja è pinitenza.

La scupittata ti pò sgarrari, ma la malària 'un ti sgarra

(Cfdaramonte),

Li fìmmini hannu li vudedda pirciati.

Non sanno tener nulla, non sanno tacere.

Li medici si 'nzignanu supra li malati.

Li munzignara jùranu.

Li munzignara, i bugiardi.

Li Santi 'n facci a Diu sunnu muschi (o — comu coc-

cia di muscu).

L'oduri di la menta curri pi tri càmmari;

L'oduri di lu minchiuni curri d'un regnu all'àutru.

L'oliva lassata all'ancilina,

Nun jinchi ne yisazza nò sacchina.

L'olivo che non si pota, eleva le cime soverchiamente (da ciò la frase di

Chiaramente all'ancilina, cioè altissima) ma darà poco o ni un frutto.

L'omu è di terra e la terra lu chiama.

Cioè: polve, tornerà alla polve. Dicesi ancora:

Cu' è di terra, ritorna a la terra.
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L'orvu vidi cu l'oricchi,

E lu siirdu senti cu l'ecchi.

L'ova di la ciuccata vomì 'essiri spari.

È pregiudizio popolare molto radicato che le uova che si mettono a cof

vare sotto una gallina debbano essere sempre di numero dìspari, altrimenti

non rinsoiranno.

Lu beni veni di l'utili.

Lu latru 'un bavi a rubbari menu di ti^iccent' unzi :

cent'unzi ppi sarvarisilli, cent' unzi ppi cumpòniri

ìu judici e cent' unzi ppi passarisilla bona 'ntr' 'a

càrzara (Chiaramonte).^

Lu niaìu vinturusu quaiinu nasci,

Si prima ilun mori, 'un la finisci.

Lu matrimoniu ammazza Famuri.

Eppure si suol dire che

Lu matrimoniu è lìgghiu di raiiiuri.

Lu mincbiuni mancit è bonu 'n paraddisu.

Lu munnu è cbinu di 'nganni.

Lu 'nternu è tò, la facciata è di lu munnu.

La facciata^ l'esterno, l'apparenza, pei*chè non si deve andar contro le

leggi e lo convenienze sociali.

Lupa ppi San tu Vitu (15 Giugno)

Puoi chiudiri 'u trappitu (Chiaramonte).

In Chiaramonte ha nome di lupa la nebbia densissima e puzzolente che

viene dal mare, e specie in Giugno, nel qual mese è esiziale alla fioritura

delPultvo. In generale, lupa è una nebbia infesta alle biade.

Lu pazzu è pazzu pirchl 'un si cuntenta.

Lu pitittu è bonu signu.

Si dice nelle malattie.

Lu primu luogu tocca a li ciarmanti (Modica).
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ìi\ Modica si dà dalle donne del volgo il titolo di ciarmanti (probabil-

mente dal. francese charmante) a quelle pen. tenti che per confessarsi spesso

e a lungo sono le predilette dei confessori. Ed è cosa bizzarra (mi scrive

il Guastella) il sentir dire: Oh ! quella signora è la ciarmanti del confes-

sore A; quella giovinetta vuol diventare la ciarmanti del canonico BI

Lii sangu è vita.

Vedi piò. sotto: Tanti lanzittati.

Lu scursani è chiddu chi si pasci di ventu.

Si dice anche in senso scherzevole.

Lu Signnri li so' cosi li sappi fari.

Lu tintu è pri cui mori,

Gà pi lu restii vennu li ripari.

Lu restu, i superstiti. Variante dell'altro del vol.ìH, pag. i'ì"!: Tintu

cui mori.

Lu fcroppu è troppu, e Diu si uni aliagna.

Malatia fìmminina,

Malatia utirina (Modica).

Mancia suppa (5 — pappa)

Fuma pippa,

Lassa a Peppa,

Cà 'u culera nun t'acciappa (Modica).

Proverbio nato nel 1837 come preservativo del colera. Forse fo impor-

tato dal Napoletano, come dà a credere la parola pippa per pipa non si-

ciliano. Suppa, pane intinto nel vino.

Medicu cristianu e avvucatu paganu.

Il medico deve essere filantropo, e 1' avvocato imbroglione e senza co-

scienza [pagano) perchè si vinca ad ogni costo.

Megghiu 'n grazia di Diu, ca 'n triunfu nna lu munnu.

Proverbio puramente religioso.

Megghiu un granu di sparagnu , chi cenfcu di gua-

damu.
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Megghiu patruni di varca chi còmifcu di vascelliu,

Menzi jiidei li Sammarciiìtani,

E tutti turchi li Sanfratiliani.

, S. Marco nella proY. di Messina.

Missina è 'ncignusa,

Palermii pumpiisa.

Missina la ricca

Paleriiiu la licca.

'N'aviri Mi a Dutfcura di liggi,

Ca ti lassano nudu e 'iitra li 'mbroggi {Modica)..

'Mbroggi^ della parlata, per 'mhrogghi^ imbrogli, imbarazzi.

Ne tutti li russi su' 'mbriachi,

Ne tutti li giarni su' malati.

'N facci di lu Signuri,

Tantu va lu cràculu, quanto 'a 'unnedda di duiculu-

ri (Chiafamonté).

Cràculu, cencio untuoso della peggiore specie. Al mio buon amico Gua-

stella questo proverbio pare antichissimo
, perchè le vesti di seta a due

colori erano in uso a' tempi de' nostri Re Svevi. Veggasi i Discorsi nulla

Sicilia di Rosario Gregorio.

Né varva d^omu, né cuda di cani.

Cioè: non vanno toccate.

Ni dui suli cosi nun e' è ^nvidia : ni la morti e ni lu

figgiari (Chiaramonte),

Nel voi. IH, pag.'^'!09, c^b questo: Morti e figghianni. Figgiari, partorire.

Ni lu regno di Biu nò tutti mònichi, nò tutti siculari

(Chiaramonte).

Proverbio solito dirsi da quelle fanciulle che entrate nel monastero , di

professione non volean saperne.
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Nun ce' è veiitu senza tradimentu.

Nun fari chidclu chi nun sai.

Omu grosso, cammisa larga.

Le persone grasse sono per lo più le men coraggiose.

Palermu fa li nobbili e signuri,

Missina scavi, Judei e mandruni — e

Palermu signuria,

Missina gintilia.

Da unirsi ai tanti proverbi sulla città di Palermo,

Partita arrivata 'un è vinciuta.

Partita da giuoco.

Patruna la mogghi e cuntu 'un cci faciti,

Vasinnò sempri in debbitu vi stati.

Pitralisi sux^ra un xDonti:

Picciuli e granni tutti louti (Castelbaono).

Contro quelli di Petralia.

Ppi san Giorgi (23 Aprile) o acqua o sbrizzi (Ragusa).

Crede il popolo di Ragusa, che il giorno di S. Giorgio debba esser pio-

voso.

Pumu avvirmatu,

Frumen tu sgrana tu

.

Puòddina caput mundi,

Roma secundi {Castelbuono).

Motteggio simile a quello di pag, 144, voi. Ili; Dui sunna ecc. Contro

i nativi di Pollina si suol anche dire proverbialmente: Varvasàviudi Puéd-

dina^ e si domanda:

Siti puddinoti o cristiani?

Quannu la spica pinnulia di latu,

Lu patruni la guarda cunsulatu.
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QiiaiiDu Tura è arrivata, lo Sìgnuri 'un senti mancu a

Maria — e

Qiiannii Tura 'un è arrivata,

L'ogghiu san tu ti servi pri 'nzalata.

Robba circata, robba pagata.

Sapiti unni risedi la Furtuna ?

'Ntra li cumoti e fìggili eli b.,

Scala scaliala ; cà cchiù chi la scalii , cchiii scala vi-

nirà.

Proverbio de' murifabbri e fallegnami, i quali sanno cbe dovendo fabbri-

care una scala di pietra o di legno, avranno a lavorare e a pensare molto

affinchè la venga ben fatta.

Sceccu ccà, sceccu a Manta.

Vedi a pag. 36 di questo volume: Cui è mirìchiuni.

Scumatora a San Micheli (29 Sett.)

La pecura 'nsicchisci ppi Natali {Chiarmnonte).

Quando il terreno butta un po' d'erba (scuinatura) in Setterabre, ritar-

derà li buttarla negli aitimi raesi autunnali.

Si campa quantu voli Diu.

Si vói campari Tanni di la cucca,

Sfarda stivali assai, luizola picca.

Se vuoi viver Inngannente, cammina molto e dormi p'bco.

S' 'un si Sgarra, 'un si 'mpara.

Variante dell'altro di pag. ! 83 del rol. II: Sgarrannu.

Spaccafurnari, fìggi di Caminedda (Chiaramonte).

Caminedda, è il nome che il popolino di Spaccaforno dà ad uno dei due

giudei che flagellano il Cristo alla colonna.

Tanti lanzittati si dùnanu, tanti anni si levanu.

Detto del salasso. Lanzetta, lancetta.
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Tirmìnisi unii pri paisi;

Quannii nun cci nn' è, megghiu è (Castelbuono).

Simile all'altro: Gavaddu e calavrìsi^ voi. III, p. 136.

Viddanu latru, mastra spiciusu, galantomu farfanfci (Par-

Unico),

Vigna purpaoiata, vigna eterna.

Perchè va rinnovandosi con le propagini. Ma nel feudo di Mortili», ter-

ritorio di Chiararaonte, le vigne durano rigogliose da oltre due secoli.

È Fopposto di quello di pag. 69 del voi. I : Tinta chidda vignaci chi di

purpania n ^nmgna.

Viva Palermi!,

Gh'è capa di Regnu !

Vói sapiri ehi succedi ?

Va nni monachi e varveri.

Monachi^ monache.

Zoccu vidi vidi, zoccu senti senti.

Non t' impacciare ne' fatti altrui , non metter bocca dove non t'appar-

tiene.

G. PiTRÈ. — Proverbi siciliani^ voi. IV. 25
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•AVVERTENZA.

In questo Glossario son catalogate le voci che più di

frequente ricorrono ne' proverbi della presente Raccol-

ta. Le spiegazioni di esse, in gran parte mie special-

mente trattandosi di voci inedite e non registrate nei

Vocabolari^ e le voci italiane corrispondenti, sono qui

limitate a' significati che le voci stesse hanno nel testo;

osservazione, questa, utile a farsi, acciò non s' abbia a

giudicare come esclusivo, parziale ed imperfetto un la»

voro inteso solamente alla intelligenza de' nostri pro-

verbi. Un Glossario altrimenti compilato sarebbe un vero

vocabolario , opera superflua se non imbarazzante pei

lettori non siciliani, e fuori lo scopo e il disegno della

Biblioteca delle Tradizioni pop. sic. Quando una voce non

ha la sua corrispondente italiana e richiama ad altra

voce simile siciliana, ciò vuol dire che questa è la più

comunemente usata»

De' sostantivi è indicata la desinenza del plurale, la

quale è quando in i, quando in a. De' verbi irregolari

son riferite le voci dei presente, del passato, dei futuro

e del participio passato : ciò che mette in via di com--

prendere molti verbi del testo.
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Le abbreviazioni con le relative spiegazioni son que-

ste: accr. (accrescitivo); agg. (aggettivo); avv. (avverbio);

cong. (congiunzione); dim. (diminutivo o vezzeggiativo);

1 (femminile); fxg. (figuratamente) ; fut. (futuro); intr,

(intransitivo); m. (maschile); met. (metaforicamente);

part. (participio)
;
pass, (passato)

;
prep. (preposizione)

;

pres. (presente)
;
pron. (pronome) ; rifl. (riflesso) ; sost.

(sostantivo); tr. (transitivo); v. (verbo).



GLOSSARIO

A
Abbaoari , t. intr. , Abbonacciare

j|

Calmare.
A.bbaIll^iari, v. tr., bandire, gridare.

Abbaroari, vedi Abbacavi.
A-bbitn o abitu, s. m., abito , abitu-

dine [|
Abito, veste.

A-bbràciti , i , s. m., sorta dì panno
grossolano, albagie,

Abbraiiob'iari, Y.intr., divenir bianco,

A.bbiiscari, v. tr., ricever busse, esser

bastonato \\ Guadagnare.
A-bbnttatedd-Uj agg., dira, di abbut-

tatU'
A.bbuttatu, agg., gonfio, e dicesi, per

lo più, per febbri raiasraatiche.

Acoaxxzaxù, Y. tr., ottenere, conseguire.

A.coattari, v. tr., comprare.
A<3oliian.ari, v. tr., salire.

A.oobLÌaixata5 i, s f., salita.

-A.ocòxnitu, i, s.rn , acconcsamento, ac-
comodamento

li
Accordo, acconcio j| Pre-

stito.

A.cq.ua5e:ìaijaa, s. f., rugiada.

A.ooura, da aooixrari , v. intr, ass,,

badare, badarsi \\ Duna accura, bada a

guardarti j] Tèniri accura , tener conto
de' fatti e delle cose altrui.

Accxirzjax'i , v. tr., scorciare [{ Intr.,

prender la via scorciatoia.

A.ddevxi, i, s, ra., bambino lattante
[|

Fanciullo.

Addinuooliiàrisi , v. rifl., inginoc-
chiarsi.

-AL.ddÌ8irtari , v. intr., abortire, scon-
ciarsi.

Addivari, v.tr., allevare || Nutrire [|
Far

venir su.

Addivintarì, v. intr., diventare, di-
venire, Pres. addiventw, pass, addivin"

tau\ part. pass, addivintatu. Vedi Di-
vintavi .

A.ddritta {j\. 1'), avv., in piedi.

A.ddnax'i o addijigari, « addnvari,
V tr , dare o pigliar a fitto.

Addvii^raìsoii% v. tr., addormentare,
far prender sonno

\\ Addurmiscìrisi,vìfl,,

addormentarsi.
Addia-ttaxn, v. intr., lottare.

A-fH-tiri, V. tr., riempir di puzzo.

A.fì"rTirttu, s. ra., rossore.

A.fl^xddàrisi, v. tr. rifl., affollarsi.

A.gS^n.garÌ5 V. tr., prender colle gaìi-

ghi, addentare.
Aggeliti, s f,, gente.

Aggbia, i, s. f., aglio.

Aggbiànna o aggbigmnara , i, s,

f,, ghianda.
AggTaixiriiari , v. intr, , far giorno

ji

Veder la luce del giorno
J|
Esser tra'vivi

il giorno che viene,

Agglairiddà composto da a jiri ddà
,

avv., verso là, colà.

A.ggb.inix'xnrxarai'i, v. tr., aggomito-
lare.

Aggiarnìari, v. intr., ingiallire.

Aggibbari , v. intr., soggiacere , rin-

^
chinarsi.

Àgliirtx, agg., agro.
Agunni o giixini, s. f., angolo, can-

tuccio di casa o d'altro luogo,

Agustari, v. tr., gustare.

Agnstinu, agg., d'agosto.

Aita o aitati, s. f., età,

Alastra, s. f., aspalato , Cytisus infe-
stus di L.

Ali, s. f. plur., dadi, pezzettini d' osso
cubi che servono a diversi giuochi.

Allamnaìoxi, obi, s. m., lambicco
|(

Stari a Vallammicu , stare in consu-
mamento, in candela.
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A-llaeoari, v. intr., venir meno.
AUavaixoari, v.intr., rovinare

jj Cado-
re, cascare

11 Tr., precipitare, buttar giù
a precipizio,

A-llicoari, Io stesso che Lìccàri , lec-
care.

Aluzzvx, i, s. m., luccio, Esocc sphtj"
rena di L.

Aim-nad-iirLai-i, v. tr., ammattonare.
Axnixiaisari^ v. tr. , far maggese, mag-

À.xo.x3aar"U5 i, s. m., amo da pescare.
AMADoasoari, v. intr., bravare.
A-naraàtula o 'namàtnlag avv., in-

vano, inutilmente.
A.xxxioaxioGÌa^vx , v. tr. , nascondere

[|

Rifl., nascondersi, appiattarsi.

A.xxx3oaxiG<ìixx.xxi^ avv., di nascosto.
A.in:irj.i.-uìiiu, i, s. m., arruffio

|| Ammu-
tinamento.

A-XMLinTinsiddatTi, part. gasa, da am-
munsiddari, ammucchiato.

.A-Daraunttiari , v. tr., mentovare
|1

Nominare j] Celebrare.
A.axixiriuriz;icldari j v. tr. , mettere a

munzeddu ^ cioè a mucchio , ammuc-
chiare, ammassare,

-A.axiixn3Lttaa?is v. tr., spingere, manda-
re innanzi

|j Mettere in botti.

A-rax)anttu.nij a, s. m., spintone, ur-
lone.

A.n.oiova, ig s. f., acciuga.
-A^nnacari, v. tr,, cullare.

A-iaxialom, i, a, s. m. , e agg. , colui

che presta servigio ad anno.
A.xmirieari, v. intr., divenir nero.

A-r^ntirvari , v. intr., accecare [j Tr.,

non vedere.
^ixta. o an-tn, i , s. f. e m., stipite

Ij

Vale anche le due parti laterali e ver-
ticali della iutelajatura della porta. An~
tu, m., ha anche altro significato,

A,ppaIxat^^ , part. pass, di appanarù
satollo di pane o d''altro cibo [j Rimpin-
zato, avveniri nato.

Ajp^eà.i o a pedi, avv., a piedi,

ikppiggliiax'i, V. intr. prendere radi^

ci , e dicesì anche in senso morale
|)

Prender fuoco.
j^ppizzari, V. tr., appendere, appicca-

re
Il
Perdere.

.A-ppraoari, vedi Placari.
A-ppricàfisi , v. rifl,, volger V atìen^

zione sopra una persona o una cosa.

Aprooclxia, i, s. f., pianta spinosa u~
sata in medicina pop. contro i vermini,
centauria, biondella. Centaurea calcitai-

rapa di L.

A-ranciu, i, s, m., melarancia.

A^SktVL aratru, i, s. m., aratro.
Ax-bitrm , ii j s. m., macchina , stru-

mento, ordegno qualunque destinato a
varie operazioni

Jj
Vale anche il luogo

dove esso ordegno agisca o si tenga.
A-rdica, lo stesso che
A.rdìota.la, s. f. ortica.

A-ria 3 s. f , aria
II
Aia di frumento [fA-

spetto
li
Apparenza }{ Boria.

A-rxiaa, i, s. f., anima
[[ Cuore H Arme.

A.rrasoarÌ3 v. tr., raschiare
[] Grattare.

A_x'rata, ig s. f. , aratura, colpo d'aratro.
A^rrioòggliiri, v. tr., raccogliere, met-

tere insieme
{[ Arricugghìrisi, rifl., riti-

rarsi , tornare a casa. Pres. Arricég-
ghiu, pass, arricuggliwi, amcosi;part.
pass, arricugghiutu, arricétu.

iVrricótxi, part. pass, da arricògghiri,
ritirato \\ Raccolto.

A.rriraì»arÌ5 v. Ir., dimenare
}| Hifl.,

muoversi.
A.rriixari, v. tr., aìenar dietro per la

redina una bestia.

A.rrinèscii'i, v. intr., riuscire.

A-rrinisciiitu, pari, pass, da arrinè-
sciri^ riascito.

A.vTilxrx^.txl, part. pass, da arrinnari,
che viva di rendita,

A.Tviixxisiatix, part. pass, da arrinusa-
ri^ riuscito, rifatto.

AriùtiratUg part. pass, da arrUirari^
ritirato, che non sia uso stare in pub-
blico o a gironzolare.

A-rrigszatii , part. pass, da arrizzari
,

arricciato
II
Detto di cane che per rab-

bia arrìcci il pelo.

A.mxbbatina, i, s. f,, furto.
A.rtarigia, s. f., alterigia.

A-rtaru o artari, s, m.^ altare»
-Ascarij V. tr., fender legna.
A-sioiarig V. tr., trovare.
A-ssìoxitari , v. tr. , inseguire

, correr
dietro.

A^ssittatrij part. da assittàrisi, seduto,
A-stedda, vedi Stedda.
J^atxxtatìXy part. pass, da aslutari,

spento.
A^ttaxigari, v. tr., sprangare-

\\ Chiu-
dere.

A-ttènniri, v. tr. attendere.
A.tti3nap-u.ni, i, a, s. ra., denunziatore-
A-ttigglaiari, v. tr., solleticare.

AJctvxuzzsk-riy vedi Truzzari.
A-ttilpparìj V. tr., turare, tappare.
A-tt-uppattx , part. pass, d' attuppari,

turato, tappato.
A.'uliva o oliva, i^ s, f., ulivo || Uliva.
A.ia.rtX5 s. m., oro.

Aiutarti vedi Artàru,



A-Utru, pron., altro.

A-Tutn, agg. e avv., aito.

A.ZZ&I0TH, i, 8. f,, lazzcruola.

-A-zzàru, s. m., acciaio.

B

I3abbalùcia, i, s. ki., chiocciola.

Babbasuiii, agg., sciocco, scimunito.
lìadag «biliari, t. intr. , sbadigliare.
IBadàggliin, i, s. m., sbadiglio.

Bàggliìxi, i, s. m., luogo aperto in-
terno su cui corrispondono i membri
interni della casa: cortile.

Balata, i, s. f., basola.
IBalatarti, i, a, s, m., palato.

IBartnas i, s. f., banda
1| Parte [| Luogo

il
Sito.

IBarzìUitti, o barzilletti, s, f'., bar-
zellette, moine'.

IBattagglxiti, i, s. m., batacchio.
Basclii, s. f., usato per lo piiì in plur.,

grande agitazione di corpo |1 Inquietudi-
ne

Il
Smania.

JBattedcln, i, s. m., battello.

13ioolii-baocli.ì , nome di essere so-
prannaturale immaginario, come a dire
di befana, orco, babau.

Iridaioeliixi, agg., dim, di beddu, bel-
loccio.

I3illi~billi, o billi-balli, carezze,moi-
ne, billi-billi.

33in.idizz:-an.i ,, s. f., per binìdizioni,
benedizione.

Bofik, i, 3. f.j manritto, ingoffo.
JBonoiox'xxn , bongiomn , buon

giorno, buon dì.

Bortu, agg., buono |]avy., bene.
Bozzia vedi Vozjzu.
IBriggliia, i, s. f., briglia.

Brinatura, s. f., abbeveratoio.
BiatìfeL, i, s. f., rospo.
33-argisotta, agg. di fico; brogiotto.
IBurra, i, s. f., burla.

Burrittaszza 5 i, s. f., aecr. di bur~
ritta, berrettaccio.

Busa;, i, s. f., gambo d'ampelodesmo.
Btisoa, s. f., fruscolo.

Busiani, a, s. m., accr. di busa.
IBtiggliiolxi, o biggliiol-Uj a, s. m.,

bugliolo.

]Bxiz:25Ti, agg., acerbo.

Cacapaln, i, s„ m,, uccello piccolo e di

poco conto.
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Caocijari o Cacciari, v. tr., cacceg-
giare.

Caoinxii, s. f., cagione, causa.
Cacòcoinla, i, s, f., carciofo.
Caddozzti, i, a, s. m., rocchio, e di-

cesi per lo pia di salsiccia.

Caddusn, agg. di cosa che abbia un
po' di durezza

|] Calloso.
Gajoi-da, i, s. f. e agg. di donna sor-

dida
[j
Cialtrona j) Pigra.

Cqjoi-dioL , i, agg., meno frequente del
precedente.

Calia, s. f. (manca di plur.), ceci ab-
brustoliti.

Caliari , v. tr. , abbrustolire , e si fa

delle fave, delle ceci (che prendono no-
me di calia], delle avellane, ec.

CaxnLàm, i, s. m., asino.
Oànanaara, i, s. f., camera.
Oaniraarottu, i, s. m, , colui dell'e-

quipaggio d' un bastimento che presti
servizio nella camera del capitano e
del pilota.

Oaxrinaax'ixnLi, i, a, s. m., accr. di
càmmara, camerone.

Oampanarti, s. m , campanile.
Canali, s. m., tegolo, tegola.
Càiacax-n, i, s. m., ganghero

|| Bicesi
anche dei cardini

[[
Fig., guai,sopraccapi

Il
Fisime.

Oanìggliia (manca di plur.), s.f., crusca,
Caniìàx-a, i, s. f., parete formata di
canno per segregare un letto o fare uno
sparti mento in una casa da contadino.

Il
Graticcio di canne sostituito alle ta~

vole da letto presso la gente povera.
,

CaiaxìaroKZXi, i, a, s. m., gargarozzo,
;

gorgozzule.
i Oamiarutu, agg., goloso, ghiottone.
; Cannata, i, s. f., boccale.
Cannedda

,
i, s. f., osso maggiore

della gamba : tibia
\\ Dicesi anche di

tutta la gamba.
Cannistreddu, dim. di camiistru, ca-

nestrìno.

Canixistru. i, s. m., canestro.
CannxKZTx, i, s. m., graticcio di canna

arrotolato a grande cilindro per con-
servar granaglie.

Cannoln, i, s. m., cannello che è nelle
canne tra nodo e nodo H Tubo, cannello
in generale H Cannella

, donde sgorga
l'acqua delle fontane

|[ Bubbolo.
Cantarli, i, s. m., pitale.

Cantnneraj ì, s. f., cantonata.
Capizza, i, s. f., cavezza.
CaiDizzxi, i, s. m., capezzale.
Gappeddxx, i, s. m., cappello

j] Fig.,
uomo ricco.
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Oappidderi, i, s. ra., cappellaio.

Oapùta,j i, s. f., capienza.

Oar-oàra, i, s. f., calcara, fornace.

Oai-oarazizia, i, s. f., gazza, pica, gaz-

zera, corvus pica dì L. \\ Fig., donna
cicalona.

Osbiyoavazzigxxxx, agg., di persona che

abbia della carcarazza,
Oax-cai^ìai-i, v. intr., schiansazzare, ed

ò proprio delle gallino
{j Gridare.

Oàroiri, s. f., vedi Oàrsiara.
Carcinxaa , meno comune di carduni,

s. f., cardone.
Carerà, i, s. f., tessitrice, tessitora.

Cai'iaazzixa., s. m., carname.
OarixiziKeri, s. ra,, macellaio.

Caxn^ated.d.xi, i, a, s. ito., caratello,

carratello.

Oarx-iain, v. tr,, portare
\\

Trasportare

Ij
Caricare.

Oax-riixedd-Ta, dim. di carrinu.
Oarrinxx, i, s. m., carlino, antica mo-

neta usata in Sicilia, pari a cent. 21 di

lira.

Carxxsti, agg., piccolo \\
Sost., fanciullo.

Oar-vacearì, vedi Oavaroari.
Gàrgara, i, s. f., carcere.

Cax^zarex-ì, o oaroiax^eri, s. ffi., car-

ceriere.

Oa,sali, s. m., casale.

Oasaliixxx, i, s. ra. casalino.

Oasoavadd-xi, i, a, s. m., caciocavallo.

Casoinixi, a, s, m.. cassone.

Oasedda, i, s. f. , -casella H Pezzo di

terreno quadro negli orti destinato ad

una speciale piantagione: presa.

Oastxari ,
oastijax-i , oastigàri, v.

tr., castigare, punire [|
Correggere.

Oastisizia, i, s. f.,dim. di casa, casetta.

Oatalai, s. m. phir., guai, malanni.

Oataxaiari , v. tr., muovere, agitare,

dimenare.
Oataro.iixari, vedi Oatairiiari.
Oatapaii-a, s. m., antico ministro della

grascia, servente degli uffiziali civili in-

caricati di giudicare le liti che insor-

gessero nei mercati, e di conservare in

essi il buon ordine.

Oafcixiazsau, i, s. m.v, catenaccio.

Oatx\, i, s. m., secchia.

OàxxoiTi, i, s. m., calcio.

Càixdn, agg., caldo.

Oànlxi, vedi Càvnlxi.
Oàtim, vedi Cà,xtAxi.

Oà-asi , s. f. piar., calzoni j}
PluT. di

càusa, causa, lite.

OaTasiani, a, s. m., calzoni.

Cavaroax'i, o cavalcari , oarvac-
eai'i, ox'avaocari, v.'tr., cavalcare.

Caviali, s. m., capitale.

CaviggMa, i, s. f., cavicchio {{ Piccola
faccenda chb ci dia fastidio ed impiccio.

CaviggHiuxai , a, s. m., accr. di ca-
vigghia^ cavicchio.

Càvixlxi o càxil-a, i, s. m., cavolo.

Calzari, v, tr., cazzare, voce marina-
resca.

Ccliiù, oolxiui, ooiù, avv., più.

Colxinttostxi, avv., piuttosto, meglio.
OlieccTu, agg., balbuziente.

Olxiaga, oliiaja, s. f., piaga.

Oliiàita, ciàita, i, s. f., chiacchiere.

Olxiaxica, i, s. f. , macelleria.

Clxiaixcitilixxxj., agg., di persona pia-

gnolosa
[j
Lagrimoso.

CÌxiaxxoz:z:n, i, a, s. m., pialla.

Clxiàppara, s. f,, cappero.

Clxiatttx, agg., piatto.

Gliiazza, i, s. f., piazza [j Mercato.

Olxioari, v. tr., piegare, flettere.

Chi^raazjzxx, i, a, s. m. , cuscino
([

Guanciale.
Cliixxmpnti:i, part. pass, da chium-

piri , compito , e dicesi dì frutto già

maturo
I|
Add. Vigoroso.

Clxitippxi, i, s. m., pioppo.

Ciacca, s. f., fenditura.

Ciaccaxn, v. tr., fendere
[j

Intr. fen-

dersi, jl
in agricoltura vale rompere il

terreno, dissodarlo.

Ciaccazza, i, s. f., fessura.

Ciamirxa, i, s. f., fiamma.

Cianapedda, o oiappedda, i, s. f.,

piastrella, murella.

Ciarxciaxxedda, i, s. f., sonaglio.

Oiaxacu, s. m., fianco.

Ciai-ari, v. tr., odorare
[J
Intr., e dicesì

pure ciariari , cominciare a puzzare;

vedi voi. IV, p. 454.

Oiax-aveddxi, o oiavax-eddn, cia-
tiredd-a, s. m., capretto.

Ciascti, s. m., fiasco.

Ciàxila, i, s. f., gazza ,gazzera, corvus
pica di L.

CiaxiX'ari, o ciarari, v. tr., odorare ,

annasare.
Ciaureddxx, vedi Ciaraveddu..
Ciàurxa., i, s. ra., odore.

Oìcix^a, i. 8.f.,eece. Vedi Oicim.
Cicireddtx, s. m., piccolo pesce minu-

to e delicato , lucido e di color d'.ar-

gento, senza squame.
Oicirn, i, s. m., ceca.

CiiTcìedda, i, s. f., canna da pescare.

Oiiniixia, il, s. f., cappa dei camino »

furaaiuola.

Cittga, s. f., cinghia.

Cin-tiiri, s. f., cenere.



GLOSSARIO. 395

Ciocca, s. f., cbioccia.

CipxidclLa, i, s. f., cipolla.

CirCliittairii, i, a, s. ira., fabbricante
di circhi, cerchi || Suonatore di a>-
chettU'

Oimeca o cirxiecn , specie di can
bracco, che segue le tracce della cac-
cia: segugio.

[|
Per simil. dicesi a chi

cerca molto accuratamente, ed anche
ad uomo intrigante o eh© si ficchi per
tutto.

OimieoTO., agg. di persona che vada cer-
cando da pertutto, procurando di darsi
da lavorare per vivere. Vedi Oiriieoa.

Cisca, s. f., secchio, moltra.
Citati, s. f., città, cittade.

Citrolu., i, a, s. ra., cedriuolo.
Oiiincxx, agg., storpio.

Ciuri, s. m., fiore.

Citxriri, v.intr., fiorire
j) Pres.ciwrì^cm,

pass, durivi, pari. pass, ciurutu.
Ciusciain^ v. tr. e intr., soffiare, spi-

rar vento.
Civu., s. nj., cibo. [[ Nei frutti si dice

il rinchiuso entro il nòcciolo, dal quale
nascon le piante ; anima, jj Dicesi di

tant'altre cose interne [|
Delle noci, di-

cesi il gheriglio.

Còcoi-u, ì, a, s. m. coccola H Chicco,
grano, granello.

Còoiri, V. tr,, cuocere. Pres. cèciu^
pass, cucivi^ pari. pass. coUu.

Coddu, i, s. m,, collo
1| Coddu, a pas-

suhmi, dicesi di chi vuole ostentare u-
miltà: collo torto, spigolistro.

Coffa, i, s. f., corba.
Còlici, v.intr., far prò, conferire, gio-

vare.

Còppiila, i, s. f., berretto.

Cornu,, a, s. m., corno
[| Disonore che

si porti all'onore dei consorti quando
l'altro rompa la fede.

Còtu, agg., colto, raccolto,
Ci-apa, i, s. f., capra.
Crastu., i, s. m.. castrone. |j Cornuto.
Crastnxii, a, specie di chiocciolone,

il quale poi prende vari nomi.
Oravaooain, vedi Oavaroari.
Cravùrxolxiu., s.m., carbonchio \\ Sem-

plice foruncolo.
Crèsia, ii, s, f., chiesa.

Criatia., s. ra., creato, persona di ser-
vizio, domestico ecc.

Criooliia, s. f., chierica.
[} Sacerdote |1

Ecclesiastico in generale,
jl
Cresta.

Crid-ensaa, s. f., credito.

Crisceiìti, i, s.m., lievito
Ij
part. pass.,

crescente, che cresce.

Cristiaiiti, i, s, ra., cristiano.
[[ Uomo.

Grittu, part. pass, del v. cridiri, cre-
duto.

Crivarxi, i, s. m. fabbricatore di cri-
vellij vagli ecc.

Orivu, i, a, s. m., vaglio, crivello,

CroooTi, s. m., uncino.
C3?oz3za, 1, s. f., teschio

jl
Gruccia.

C^Tidxi, agg., crudo, non cotto.

Cfùxia, i, s. f., corona.
Ojpux-tjl, agg., vedi Crudu.
Ca^u-starta, o cxistaxia, s.f., costana,

guidalesco.

C^bbàita , s. f., confettura o torrone
di noci o mandorle e miele cotto : co-
peta.

egioca, i, s. f., civetta.

Cu-colaietta, i, s. f., dim. di cùcchia,
coppia.

|[ A cucchieUa^ a due.
Cuccia, s. f., grano lesso.

Cxiccn, s, m., cucco, cocuio.
Cuoùxxixn.ar-u., i, s. m., cocomero.
Cxictìzzia, 1, s. f., zucca.
Cuddùra , i, s. f., pane a forma cir-

colare, a ciambella,

Ouddnx'edda, i, s. f., ciambelletta.
Cxxddizruxiì, a, s. ra., focaccia.

Cxifiìtedda, dim. di coffa'
C-uiìrxxi, i, s. m., corbello, cofano,
CnfTai-uixa, i, s. f., tartaruga.
Cng;gliitaLXì.iapi , v. tr. , coglionare

,

canzonare.
G^xi, o eia.' pron., chi, colui, il quale,
C-uitùtini, s. f., quietudine, quiete.

Ouliddtx, i, s. m-, dim. di culu, culo,

Cnraìnioàrisi, o cuneitmicàrisi, v.

rifl., comunicarsi.
Oux)ameii.tu, lo stesso che cunven-
tn, i, s. m., convento, monastero.

Curxirtiigglxiari, v. tr., coprire.

CiauiTapanàggiu. , i, s. ra., compana-
tico.

Cximpainri, v. intr., comparire
[[ Ap-

parire U Figurare, far buona figura.

Ouianiziorxi, o oundisaioni, s.f. con-
dizione.

Cuxxxiùoix^i, V. tr., condurre.
Ourinuttu , i, s. m., condotto, aqiii-

dolto.

Ounurtari, v. tr., confortare.

Cunzari, o cuxxsari, v. tr. acconcia-
re [j Accomodare [|

Mettere in assetto.

GxjLxxzhjyi, o cuiiseri, s. m. , voce di

agricoltura, e vale la correggia con cui

si legano i bovi al giogo, e quel ferro

in cui s'infila la chiave per tenere so-
speso nel giogo il timone.

Cuòzzula, o oòzzula, i, s. f., crosta
formata sopra la pelle rotta o maga-
gnata.
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Cxxpi-iiii, i, a, s. ttì., la buca d'onde sì

empie la botte, ed anche il luraceio con
che si chiude: cocchiume.

Oiiràtxxlu, i, s, m., fattore.

Ciimioinnarri , agg. , da curniciimi
cornicione |j Furbepcamente vale cor-
nuto.

CTa-rticiana, o oiartigiana , i, s. f.,

cortigiana H Donna di malaffare.
Gnrtiggliiara, i, s. f., pettegola, ber-

ghinella.

CTirtiggTai-a, i, a, s.m., cortile, chiasso.
Oiartu, agg., di corta statura.
Curtta.lid.dn, dira, di curtu.
C-arviseri, ì, a, s. no. (voce antica) cia-

battino.

C^^tilaaz:2:^^ , accr. di cùtina , grossa
cotenna.

Cnvati5555x.i, agg. per Io piiì di uovo il

quale sia corrotto.

Gxivei'oliin, o cuperclxiu., i, s. ,m.,

coperchio.

Onvirolliedd^^, s. m., dira, di cuver-
chiù.

Cxivirnari , v. tr., governare jj Detto
di animali, averne cura.

D
Daniraàggm, i, s. ra., danno.
Dari, V. tr., dare. Fres, dugnu , pass.

dett^.^ desi^ part. pass. datu.
Darre, vedi X)arrei?ì.
Darreri, o darre, avv., dietro, indie-

tro, addietro.

X>anra, o da ^^ra, avv., pertempo, di
buon'ora.

X)d-à, avv., colà, ivi.

Ddosa, i, s. f., dose 11 Veleno.
X>du, pron., aferesi di chiddu^ quello

;

fem. dda , quella ; plur. dai , quelli
,

quelle.

I>eciixia, s. f., l'un per dietìi che si pa-
gava alla chiesa.

Inetta, i, s. f., sorte principale del de-
bito credito; detta.

I>ìno]airi, vedi tTìnGliiri.
X>ii\òccb.m, i, a, s. ra., ginocchio,
I>ispit*atvi , agg. , disperato [[ Senza

il becco d'un quattrino,
X)ispisàrisi , V. rifl., dispensarsi, fare

a meno.
Diviiatari, vedi A.ddivin.tarì.

È, art., ai, -agli, alle.

I^^rramu, agg., tfisto, sgraziato.
EsecLuii, s. f. plnr., esequie.
Elissiri, V. intr., essere. Pres. sugnu, o
su\ si\ é o est esti o eni ) semu-,
siti, sunnu, o sunu, o su'. Pass, fuii
fusti fu ; fomu, fùstwu o fustH , fóru.
Part. pass, statu.

ISsti vedi Kssiri.
EJttiotx, agg., etico, travagliato da etisia.

F'

B^abbrioa, s. f.. fabbrica.
Facci, i, s. f., faccia , viso

[j
2» perso-

na dell' imper. pres. del v. fari: fagli,

falle,, fa loro.

IPaciaxxa, i, s.f., fagiana.
IHaddn, i, s. m., fallo.

ITaidda o tajdda, i, s. f. . favilla.

ITància, o fanoi, s. f.,. falce.

iTàiisxi, agg., falso.

'Wa.zzxixxxi, s. f., fattezze, effìgie, figura.
ITella per ferra, i, s. f,, sferza.
lEPera, i, s. f., fiera, mercato pubblico.
ITeri-a, i, s. f., sferza.

H'etu, s. ffi., puzza.
ITicàx-a, i^ s. f., ficaia.

JETiclaera, i, vedi ITioàra.
lETìggliiaxna, composto da figghia e

rrm, la figlia mia.
IPigglxiaixnLa, i^s. f., figliawda

jl
Sgravo.

Ifigglxiastru, i, s. ra,, figliastro.

Ifigglxioedda, dim. di figglxia, figlio-

letta.

ITiggin per fi.ggh.iu. figlio, è di alcu-
ne parlate.

IPilìari , V. intr. , far ruota , asolare,
detto degli uccelli, specialmente rapaci

Il
Dicesi anche dell'aggirarsi che fa al-

cuno per certi luoghi.
JErilixxia, ii, s. f., ragna teìo.

JETii'ixiari, v. tr. fermare ]] (Chiudere, ser-
rare.

K'irr'ata, i, s. f., colpo di ferra, sfer-
zata.

ITirredda, dim. di ferra*
E^irriolu, i, a, s. m., ferraiuolo.
ITirruzza, dim. di ferra.
E"'ita, i, s. f-, puerpera.
B'itta, i, s. f-, dolpre.

Iì^odedd.a, fbdetta, fkxxdetta, i, s. f.^

gonnella.
SfodLetta, vedi JB^odedda.
Erodili, fadili, fendili , s. ni. , pezzo

piccolo dì pannolino per fasce od altro:

pannicello,
IToggliia, i, s f., foglia ii

Verdura.
ITrabbioa, s. f. vedi Ifabbrioa.
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JETragàggliia, s. f.^ miscuglio di molte

sorta di pesciolini di poco pregio, che

vengono verso lido in tempi burrascosi:

frugagiia
li
Cose vili e di poco pregio.

ITrattaria, ii, s. f., fretta, premura.
IF'rlà^^Ia, i, s. f», fragola.

ITraaiziata, i, s. f., coperta di lana.

ITi-icalpm , agg. , che ha frica , cioè

fretta, frettoloso,

Ifriscar-i, v. intr., fischiare.

U'noTalareddn, i, a, s.m., dira, di fu-
cularii; piccolo focolaio.

ir-ncLdia, ii, s. f., follia.

inùjri, V. tr., fuggire. Pres. fuju, pass.

fujvi' part pass, fujutu.
ITTS^jutTi, s- na., fuga

|1
Pigghiari lu fu-

jutu, prender la fuga, fuggire.

Ftinaeri, s. va., fimo.

JfrinLnaxaerì.ttx , i, s. m., fondamento

11
Deretano.

IS'xiixjxizzsi, s. f., profondità.

^F'nx'on.n.i, a, s.m., forcone [| Tirabrace-

ITrittèca, s. f. , rovina o danno recato

da altri j]
Desolazione.

G
Grabbàrisi, v. rifl-, farsi maravigliali

Ridersi
[|
Beffarsi.

Gabbella, o oafobedda, o oabedda,
i, s. f., gabella.

G^abb^;l, i, s. m-, gabbo, beffa , burla.

<3-àggia, i, s. f.,, gabbia.
G^aggiòla, i, s. f., piccola gabbia.
Oanga, o 'anga, s. f., dente mascel-

lare molare.
Gf-angliili, o gangali, s« m., ganascia.

O-arraffa, i, s. f., caraffa.

Q-arssu, i, s. m., ganzo.
Gf-ar2snixeddti, i, s. m., dim. di gar~

zuni.
Gr-arzTini, i, a, fs.m., garzone || Colui che

per mestiere mena le bestie da soma o

le governa,© è tenuto per simili ed altri

bassi servigi.

GrastìnTLa, o jaìstiraa, 1,8. f., impre-
cazione.

GJ'Sistiacp.ari, v, tr., imprecare, maledire.

Gr-àitta, i, s. f., gatta.; gatto.

0-attaredda,s.f.,dim, di gatta, gjfttino.

Gr4tfial»i , V. intr. , di cesi dei! gatti

quando vanno in amore [IFig. s| dice

degli «omini: andare in gattesco^

GJ-àttTX, i (meno conoune di ^att^) , s.

m., gatto, gatta..

Grandrisu, agg., lieto, che gode.

GJ-avitari, v. tr,, risparmiare.

Q-ea?toa, add., acerba || In un proverbio,

dov'è unito a m.amma, vale: vigorosa,

zelante.

OerbxT, agg. di terreno, incolto.

Grglxiòmm.arxx, o gh-iònamarti., i,

s. m., gomitolo.

G^glli^l±llnaaredd^l, dim. di gghiém"
wa^ti, gomitolino.

Griacatu, s. m., vedi 'USTciaoatu.
Griamixierga , o gìaraixièria, s. f.,

farsetto.

GfianxxettTi, i, s.m., ^cavallo da corsa,

bàrbero.
Griarixxari, v. intr., ingiallire,

Griamn, agg., gialle.

G^iòggb.i•u, s. m., loglio.

GUstra, i, s. f., cesta.

Gf-is-tricedda, dim. di gjstra , cestina.
Gringnettn, s. m., Luglio, uno dei 12

mesi.

GJ-mccix, s ra., bastone del pollaio
|[ E

usasi anche per pollaio,

Gr-mxnxnàrj^j i, s, f., foglie di cefa-
glione.

Griurana, i, s. f., rana,

Grnegnti per 'jaoegnu., i, s- ra., iìa-

gegno.
Gf-Jtièsoliisì, o gnìscliisi, detto di vino
buono e da bere a centellini.

GJ-nTanicedda,, i, s. f., dim. di gnunii
agrumi, angolo, cantuccio.

Grottu, i, s. ra., bicchiere.

Gt-radìggliia, i, s. f., graticola.

GJ-raiaoi-u, i, s. m., granchio
|1 Granciu-

fudduni , granciporro , Cancer agurus
di L.

Grraisoiùra, i, s. f., grassume, ingrasso.

Grrattalora, i, s. f., grattugia.

Gr-ràttxiia, i, s. f., dattero.

Grridazzàrn , s. m. , che grida , urla

sempre: urlone.

GJ-miTLiixista, agg., imbronciato
[| Tri-

ste, malinconico.

GrriippTLi, i, a» s. m., nodo.

Gfnàddara, i, s. f., ernia.

GJ-txaddamsiPL, agg., ernioso.

Grixastedda, i, s. f., focaccia.

GJ-nastiddnixì, i, a, pane tondo e dì

varie forme: pagnotta,

GrTiccei'i , nooèri , vtiicceri , i, a,

s, m., macellaio.

Grucoiarda» ij s.f., vedi Solaiypixixii.
Oxxgglxia, o agùggMa, i, s. f., ago.

GJ-nzzifni, i, a, s.m, cozzone, fantino.

Iddn, i, pron. ro., egli.

Inga, s f., inchiostro. •
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«Tài'cliri , e gliiàrdiri , per ardiri
,

V. tr. e intr., ardere, bruciare.
^BjZzxx, i, s. m., ghiaccio \\ Giaccio, gia-

ciglio
Il
Luogo dovè i pecorai tengono

il gregge cbiuso con reti o palancati.

Jenon, s. va., giovenco.
«Ticari, y. tr., piegare^ vedi ob-icari.
Jiditn, a, s. m., dito.

Jilata, s. f., gelo, ghiaccio : gelata
|1

Brina, brinata.

Jixnixnarntxi, i, s. m. gobbo.
Jina, s. f. avena.
Jhioliiri, V. tr., riempire. Prés. jincu,

pass, jinchwii part. pass, jincutu.
Jixxìa, ii, s.f., genia

[j
Bazza intera d'a-

nimali.

tTippuni, i, a, s. m.j farsetto, giuppone

Il
Quello delle donne, busto.

«Jissàra, i, s. f., luogo dove si conser-

va il gesso
Ij
Cava di gesso.

Jòviris o jòvidi, s. m., Giovedì.
Juncienta

, o jinaenta, i, s. f., giu-

menta.
Junaintina, i, s. f,, dim. di jumenta

giumentina,
Jùnciri, v . tr., unire H Accoppiare H In-

tr., giungere, arrivare H Prevenire. Pre-
sente jùnciu, pass, juncivi, part. pass.

junciutu.
«Tuxioxi, 's. m., giunco.
Jurnateri, s, m., colui che lavora ed è

pagato a giornata.
Jnta, s. f. gita, andata.

Lacoiata, s. f.
, quella parte del latte

rimasta, segregatone il cacio, e di cui

si fa la ricotta
II
Siero, latte sieroso.

ILiagina.su, agg., infingardo.

I^ampTaiii, a, agg. di chi mangia as-

sai, pappone.
ILtapa, i, s. f,, ape.
XjarrTzixi, i, a, s. m., ladrone.

Ijàstiaxia, i, s. f., fastidio || Afflizione.

Xjàtista. 5 s. m. , lode |1 Fama (buona e

trista).

Hiavanea, ì, s f., dirupò.
Hjavina, i, s.f., fiumana, torrente \\ Solco

d'acqua che scorre.

Xjavirtarn , i, a, s. m. , lo stesso che

lavina

.

Lavmnclxitx , o latimncliiti , i ,

s. m. lo stesso che giufana.

Ijavuri, i, s, m., biade.

Xiazjzu, i, s. m. laccio.

X^ebbru, i, a, s. ra,, lepre.

Hieixa, s. f., ai ito cattivo.

Utenza, i, ^. f. , arnese da pescare
jf

Collare da camicia.
Xiiari, vedi Ijigari.
Xjiccari, v. tr., leccare

|| Abituare, av-
vezzare [j

Fare all'amore. Pres. liccu,

pass, liccaoì, part. pass, liccatu-

TuiOGVL, agg., ghiotto.

Ijigari, o liari, o lijaxn, v. tr., lega-

re jj Intr., alligare, detto dei denti.

Xjinazza, i, s. f , capecchio.

Hiìnnina , o lini^tarti , i, s, m. e f.,

lendine.

X..(ippxi, s. m., muschio.
'X-jlairxaxiioti, vedi A:llaix».ziaicxx,

IjocrL (al plur. lochi e lòcura) , s. m.

,

luogo 11 Luogo, podere.

ICjordrts agg., lordo, sporco.

Xjnci, i, s. ra. fuoco.

XjTieri, s. ra., pigione.

Uuraìa, ii, s. f., lomìa.

Ijùniri, s. ra., Lunedì.

M
IVIacadTa.r'U, agg., lordo, sporco j| Mal-

messo, sciattone.

M^acari, particella copulativa; anche, e-
ziandio [[ Pure H Esclamazione, magari !

IMCacoanioa, o xneocaiaioa, s. f., in-

gegnosità 11
Destrezza.

Mlagàra, i, s.f., strega [j
Donna trista

(|

Baldracca.
IMaggliia , i , s. f. , maglia \\ Rete da

pescare.
IVIaidda, i, s. f madia.
UVIaisi, s. m., maggese-
nVEàlatitrinaria, s. f., malandrineria.
HVTalipatiri, v. intr., patire, soffrire-

3VIfei,n.oiari, Y. tr. mangiare |1 Intr., pru-
rire.

IVIanata , i, s. f., manata
,
quanto può

capire in una mano.
IVlaniari, v. tr. , maneggiare (1 Riscuo-

tere.

IMCaniatina, i, s. f., dira, di maniata^
raanatella JiNegozielto, tresca.

Mlànn-arSi, o niandra, i, s. f. , man-
dria.

Mlamnàri, v. tr., iriandare.

]V^axl^^, xi, s. f. , mano.
3VIaxiLsaxXj agg., mansueto, buono.
ItóCaramaxxià,, i, 8, f,, fabbrica.

IMàrgìxi , i, s. m. palude \{ Stagno
|{

Pozza.
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lS/Là,vxnxxvxx , lo stesso che xaax^ixiti,

s. ni., iiianno.

IS/tsbrioln, i, a, s. m., uomo scaltro, sa-

gace: marìuolo jj
Scacciapensieri.

IMari^axiolxiiiiaL, i, agg., ladro
[j
Astu-

to, furbo.

3MCax"miggixi, i, s. m., manico di zap-
pa e strumenti simili

||
Bastone.

lVIai?ticai\Tx, agg., d'un solo occWo.
IVIartiri, s. m., Martedì j{ Martire.

iMarva, s. f., malva.
IVtarvizzu. i, s. m. , specie di tordo:

sassello. Turdus iliacus di L.
MIarz:apani, s. ra. , arnese piccolo di

legno cartone a foggia di cassetta o

di cartoccio, ad uso di riporvi checches-

sia: scatola.

3VCarznaLd.d.tj., agg., marzolino.
3VIasoariaria v. tr., noacchiar nero, far

nero, annerare jj Imbrattare, sporcare.

nVEasoxii agg., fievole, caduco, vizzo.

IS/lshSBBivizzn , i , g. m. , l'esser mas-
saio.

lyCassarxi, s. m., fattore
jj
Agg., attivo,

curante, operoso, sollecito.

IMazizarellUj i, s. m., bastoncello.

'Mlbiscari, o 'mviscai'i, v, tr., inve-

scare, invischiare.

''IVIbizsKiari, v. tr., imparare jj Indovina-

re
I!
Abituare.

'M!bmgg]amr!LÌ,a, s. m., imbroglione.

IMècoi-u, i, s. m., moccolo.
IMtèxxn-ala , i, s. f. , mandorlo jj Man-

dorla 1[ Ménnula muddisa , specie di

mandorla con la buccia fragilissima.

Mlenza-caELTia, i, s. f., misura in le-

gno di metri i e cent. 3, che serve pei

tessuti.

HMèrtjrtri, s. m., mercoledì.

JS/liskfa., agg., beato.

IMiggliiàrTap a, agg. num., migliaio.

DMilirtciana, i, s. f., petronciana, me-
lanzana; Solanum insanum di h.

UMinriLa, i, s. f., mamma, mammella.
Miiixixitta, i, s. f., vendetta.

]Mxnr)LXilica, s. f., dim, di mènnula, e

dicesi dell'albero e del frutto.

3SfIxixix-alìcolxia, i, s. f., dim. di mèn-
ntila, piccola mandorla.

IMIixxtixn, v. int., mentire, fallire. Pres.

mentu o miiitìsciu, pass, mintivi; part.

pass, miniutu \\
Mettere.

M^ii'oari, v. tr., marchiare jj Percuotere

in modo da lasciar ferita o sfregio
[[

Pres. mercUi pass, mircai, part. pass.

mircatu.
Mire , rarairè , o midè , tronco da
mmiremmai midemma, avv. medesi-
mamente, anche.

1SS.ÌVTVLZZXI, i, s, m., merluzzo. Oadus
merlucius di L.

IVIisaloru, s. m., colui che è pagato a

mese.
IVIitaddu, i, s. m., metallo.

IVIizzaliixn, i, s. m. , dicesi di quelle

terre che sono nel mezzo del monte fra

l'alto e il basso.

'Mlxxxarazzatti 5 part. pass., imbaraz-
zato j| Pieno "di suppellettili e mobili in

confusione,
'JVTixxarra-vadduixi, s, m., uomo da

nulla.

'3VIxxxatTxrxi, agg., immaturo.
'IVIxneixssu, composto da ^n in, e men-

zii, mezzu: in mezzo.
'M^XKièstiri, V. tr., urtare |[ '3ImistiUa

a unu, accoccarla ad uno.

'3VIixxis5oarij, v. tr., mescolare j| Mettere

insieme [|
Confondere.

'ivrxxiriidàrisis V. rifl., imbrodarsi, im-
brodolarsi.

'JMxxxncca, composto da 'n in, evucca
bocca.

'IVIxxiùrdiri, v. tr., legar fortemente o

strettamente \\
Assicurare, raccomodar

bene qualche cosa che voglia esser le-

gata.

'Ivlxxxxxscarisi, V. rifl., imboscarsi, met-
tersi entro un bosco.

nVIoda, i, s. f., moda.
IVTodu, i, s. m., modo, maniera,
lyTorvxi, s. m,, muco nasale.

'IVIparari, v. tr. e intr. imparare jj
in-

segnare. Pres. 'w|3arM, pass, 'mparavit
o 'mparai, part. pres. 'mparatu.

'Mparxill Véniri ^mparu, riuscir bene,

a seconda.
'IVfpastata, i, s. f. , intrisa; pasto dì

crusca bagnata che si fa alle galline, a

maiali ecc.

'UVIpasturari, v. tr., impastoiare.

'IVIpioaxn, V. tr., impiccare.
'IVTpidngglxiari , v. tr., impigliare.

'Mlpxatu, vedi 'xrxpijatu.
'MlpJjari, v. tr., impiegare.
'IMLpijatxi, agg., impiegato.

'IVIpijtirari, v. intr., peggiorare-

'M!pisn, part. pass, da 'mpènniri^ im-
piccato.

'jytpressri, avv., presso, dappresso, vi-

cino.

'Miprixxari , v. tr. . lasciare incinta
jj

Intr,, essere incinta.

'M:prinLtai"i , v. tr. , prestare , dare a

prestito.

'Ivlpvò, avv., a posta, per ciò, per que-
sta ragione.

'IVEpmooliiarl, v. intr., venir su ri-
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goglioso, e sì dice tanto delle piante
,

quanto degli animali e dei faneiulli che
crescan yigorosi.

'jVIpurriri, v. ìntr., infradiciare.

IMEtioatu, part. pass, da mucari , muf-
fito.

IVIncoaturi , i, a, s. m., moccichino,
pezzuola.

3VIxid<3.arx, r. tr., moUarp H Muddari la

scotta, frase marinaresca, che fig. vale

cedere.
IVInddioa, s. f., mollica.

IMnlimentn, i, s. m., monumento
|t

Sepolcro.

IVIulinam, i, a, s. m., mugnaio.
svinila, i, s. m., mulo 11 Bastardo.
3VI-ult3.iii, a, s. m., cocomero.
IMùnoiri, v. tr., mungere, mugnere

(j

Spremere. Pres. mùnciUy pass. mun~
Givi, part. pass, munciutu,

MlTuinedd-U, i, a, s. m., antica mi-
sura , pari a litri 4 , 298 \[ Dicesi di

quanto contiene detta misura.
IMtxxiXiizJza, s. f., immondezza.
3Vi-unixi;!3z:arti, i, a, s, m., raccogUtor
d'immondezze

Ij
Luogo dove si raccol-

gono le immondezze.
IMtinnizzazza, accr. di mimnizza.
IVEtuanizzedda , s. f. , dim. di mun-
nizza.

nviuixiiu, s. m. , mondo
\\ Agg., pulito

,

mondo.
IMuxizeddTa., i, a, s. m., mucchio.
]VInxiziddta.r».i , a , s. m. , accr. di

munzeddu, grande mucchio.
Mlusoagsliiuxxi, a, 9. m., piccola mo-

sca che sta intorno alle botti dei vino

o simile
11 Mosca in generale.

IVExisoaredd-a , agg. , di frutte , che
hanno odore simile al moscatello.

IVIùsoixi, agg., tra passo e fresco |1 Vizzo,

floscio, moscio.
3VIustazzola 5 i s., f., specie di pasta

dolce e soda: mostacciuola.
HVtnstazzutu, agg., con mustacchi,
TVInttiggeru, agg., che getta motteggi,

frizzi ecc.

3Mnttu., s. m., motto, proverbio.
3VIH25K5ioaì'i, v. tr., mòrdere, mozzicare.
"JS/LxizziGXiixi, i, a, s. m., morso.
jMCùzziou , lo stesso che muzzuni

brocca o vaso mancante di manico , o
rotto, od anche rottame qualunque.

IVIuzasma, i, s. f., riizza.
"

3VI:piK!Z!-un.i , a, s. m. , brocca o vaso
mancante di manico, o rotto, ma usa-
bile tuttavia 11

bozzone |j Moccolo, moz-
zi cone H Servo di staila.

'ISr, prep., inll'iV, art., un, uno, una.
ISTaixixa, i, s. f., nonna, ava.
ISTasca, s. f,, naso schiacciato o camu-

so || iVww aviri nasca in una cosa, vale
non sentirne di fare o dire la tal cosa..

ISTaticliiai-i , v. intr, , dimenar il culo
camminando, sculettare,

nSTatiotitu, agg,, di grosse natiche.
'jN'cagjaàrisi, v. rifl,, imbronciare, in-

grugnarsi || Stizzirsi, incagnare j] Mo-
strare di non esser soddisfatto.

'Wcaroari, V. tr., calcare, premere, ag-
gravare

[1 Calzare H Caricar la mano.
'ISTcegino., i, s. m., ingegno.
'JSTciaoatu, i, s. ro. e agg., selciato.

'jN"cian-iraàrisi, v. rifl,, infiammarsi
|l,

Fig, innamorarsi ardentemente.
'IN"cixjaiddari , v. tr. , legare verso la

cima, e dicesi di sacco o cosa simile..

'Ncostti, prep.. daccfosto,YÌcino, presso.
'nSTcritatti , part. pass, da ^ncritari ,

pieno di creta, infangato, inzaccherato.
'nSTcngixari , v, intr., accostarsi , ap-

prossimarsi, farsi da presso ||Tr., ac-
costare, avvicinare.

'!N"onttU9 agg., vicino, troppo, stretto^

attaccato 1| Detto di persona che si pianti

attorno senaa che uno se ne possa li-

berare: appiccicoso
(1

Importuno, im-
prontone.

^STèsoiri, V. intr.
, uscire. Tr., mettere-

fuori. Pres. wèsctiw, pass. n«5cm, part.
pass, nisciutu o 'sciutu.

'IlSTiìttarì, V. tr,, ammorbare.
'ISTgaggliiari , v, tr,, cogliere , inco-

gliere
||
Acchiappare

Il
intr., incappare

Il
Rimanere preso fra due cose.

•ISTgarzatu-, part, pass, iii 'ngarzarisi,
ganzato, inganzato.

'IS^griddTi,contratto o tronco da ^ngrid-
dutu, part. pass, di ìngriddiri, intiriz-

zilo.

'ISTgrizzsain, vedi ';N"rLÌriz:zari.
'ISTgr-upparisi, V. rifl., annodarsi.
'K^giaaggiàrisi, v, rifl., sposarsi.
'N*gu^jatti

,
part. pass, da ^nguajari,.

pieno di guai.

'l^gTiliatu., part. pass, da ^nguUàriy a-
descato, allettato.

'ISTgULrfax-i, v. intr., ingolfare
|i
Mettersi

dentro.
3Sriclaèa, o niclieja, i, s.f.,, onta, dis-

petto.

I^rioliiari, V. tr., dispettare, far villanie.

ìN^ìou, agg., piccolo.
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isriggl'iiazissaj accr. di ìiegghia, brutta

nebbia.
ISriggliin, i, sb, s. m., nibbio.

ISritt^icldn, dira, di nettu, nettuccio,

ISrìurn ,
ixivnru , o nigru , agg.

,

nero.

'ISTsb-ilari, v. intr,, gelare, assiderare.

'ISTnavanti, avv., in avanti.

'^STxiìgixti, agg-., indegno.

'JSriiìrtgai-i , y. tv., cercar d'avere da

alcurio, domandar per favore, ricercare

liA^sa^giare cosa che altri ci offra.

'Kixiiifeatia. , o »»dingatta. , o aii-

ningafa, pari. pass, di ^iningari.

ISTiaiiiiii , i, s. m. usato al plur. , voce

bambinesca, dindi.

'JSTariii'izKiax'i^ v. tr., indirizzare.

^l!!^iixiliggerizia, ii, s. f., indulgenza.

'ISrn-ura.a3ai, avy., indomani.

'isrxna..strixisu, agg. , industrioso,

ISTonclxìa, s- ro., nel prov. del voi. Ili,

p. 150, vale un essere disutile-

ISTovi, agg. numerale, nove.

I^Tovu., agg., nuovo.
'Nsinciixixilari , Y. tr., mettere insie-

me, raccogliere.

':Ntexatn, i, s. m., intento
]]

Secondo

fine.

'ISTtollxx, agg., pasticcione, ciarpiere
|1

Grossolano ||
Slinchione.

'ISTti^aiTiatti, part. pass, da 'ntramari,

tramato.
*3Srti'aiiit3!,ìax-i e 'rttriixitjjari, v. in-

tr. , riempir la tramoggia di grano
||

Cominciar a macinare; macinare |] Fig.,

cominciare a parlare 1|
Chiacchierare

lungamente e senza interruzione.

='I<rtr.icàrisi , v. tr. rifl. ,
intrigarsi

|1

Mescolarsi \\
Unirsi , far compagnia in-

sieme.
^Nt-upparij V. intr., capitare

j] Acca-
dere, succederei! Tr,, in alcune parlate

vale attuppari, turare.

ISTuaraj i, s. f., orto di melloni.

ISTiacàtiilas i, s. f., pan ficàto, pan ba-
lestrone.

ISTncidLcla, i , s. f., nocciuota avellana.

IsTriniiriLata, o 'lltiaaiinata, i, s. f.,

rinomanza, fama.
ISTnvecldti , agg., novello.

'IISTvioolairi , v. intr., invecchiare, di-

venir vecchio.
'ISTvirutus-u, agg., buono, abile ad in-

ventare, ricco d'invenzione.

'ISTzalatarxi., i, a, s^ m., insalataio.

'ISrzèm-raula, o "xisèixinaula, avv.,

insieme. ^

'ISTzirtaris v. Ir., indovinare dare nel

segno.

, G. PiTRÈ, "- Proverhi siciliani^

'ISTisitax'i, V. tr., innestare;

'ISrz:unz;a, i, s. f. grasso del porco, su-

gna.

Odditx, o oditi, s. m., odio.

Oggh-ialoi-n, aggliialor-u, nggliia-
loinij i, a, s. m., utello.

Oggliin, s. m., olio.

Oj, avv., oggi.

Olivu, i, s. m., ulivo.

Opii-aixti, opranti, o -apraxiti, co-

lui che tiene teatrino di burattini detto

opra (opera). Questi opermiti fanno vita

quasi nomade ne? paesi dell' isola, ma
stabile in Palermo.

,
Ox-in, &. 01,, orzo

II
Fig., bastonate,

i Orvicari, o nrvioajci , v. Ir,, sepel-

j

lire.

{

Osseq.-uii, asseq.w.ii, eseqL-uii, s. f.,

j
esequie.

j

Ossex-va, i, s» f. osservazione H Atteii-

I
zione.

I^aggliialoi'n, i, a, s. m., chi vende
la pa2;Iia, pagliaiuolo,

I*agglxiax"i2;z:i.i, ij !^. m. pagliericcio.

I*aiseddn, i, s. m., dira, di paisi, pae-

sello.

l'ajari, v, tr
,
pagare. È di alcuno par-

I a te.

JPalitta, invece di paletta, i, s.f.
, pic-

cola pala di ferro ad uso del focolare
,

della braciera ecc., paletta
||
Per ischer-

zo si dice anche la mano.
ZPalixxnjTiàr-a, i, s. m., colombaio.
IPanareddu , dim. di panàru

,
panie-

rino.

3Paixài*x-x, i, a, s. m. paniere.

IPanittex-a, i, s. f., venditrice di pane.

3?axxi55z.ari, v. tr., far pane.
I:*àpax^a5 o pàpìra, i, s. f., papera.

I*app-cinx , agg. , dicesi di chi mangia
molto; pappone, pappolone.

I*arioclxia, i, s. f„ pariglia, coppia.

]Parpagglxiari, v. tr., muover appena
le labbra nel profferire: pispigliare, iab-

breggiare.
IParrastra, i, s- f,, madrigna.
nPax^rasti-u, i, s. m , patrigno.

l'ai'x^iix.ri, i, s, m
,
prete

||
Padrino.

I*ax-'ti, s. f., parte.

3?artvita, part, pass, da parfAri, parti-

tilo
il
Diviso.

'ol. IV. 26
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IPàasula, i, s. f., uva passa.

^Pastizzà, ì, lo stesso che pastizsu, s.

f., pasticcio.

IPastizzaria. , i, a^ s. m., pasticciere.

IPatedda, i, s. f., nicchio univalve, che
sta appiccato agli scogli come una la-

stra squamosa di sasso: patella. Lepas
di L.

IPatidd-xizza, i, s, f., dim. di patBdda.
l'attiari, V. tr., patteggiare.

JPed-i, i, s. m
,
piede.

I^QJ-u., avv., peggio 11 Agg., peggiore.
IPeri, vedi IPedi.
I*ezza, i, s. L, pezza

||
Straccio.

IPi, prep., per.

IPicafca, i, s. f., cerottn medicinale fatto

di materie appiccaticce , e per lo più

dal basso volgo.

3?icoa, avv. e agg. invariabile, poco.

I^icob-insti, agg., piagnone, piagnolone.

IPiociottu., i, s. m., giovane [[ Agg., gio-

vane.
IPiccixndd.TUL, i, s. m., piccolino , barn-

bino, fanciullo.

.1E*iocix3.ttanza5 s. f.
,
giovinezza.

IPicciutteddia, dira, di picciottu, gio-

vinetto
Il
Giovinotto.

JPiddài^u, i, s. m. , pellaio. H Detto del

mese di Febbraio
, perchè facendo col

freddo morire le pecore , ne porta via

le pelli.

I^iddizznni, i, a, s. m., pidocchio dei

polli, pollino.

I*ìditti, i, a, s. ra., pelo.

IPigiiata, i, s. f., pentola.

3Pij-ari, o pìggmi-i, agg. peggiore.
I*iliddTX , i , a., s. ra. , dim. di pilu

,

peluzzo.

IPinoiri, V. tr., pingere, dipingere. Pre-
sente pincm , pass, pincivi o pincii

,

part. pres. pinciutu^ piniu..
IPiiina, i, s. f., penna, piuma.
ZPinnirfa, i, a, s. ra., declività, china,

pendìo
[[ A pinninu, a pendio 1| A lu

pirminu, alla china.

IPiroiari, v. tr., forare, incavare.
JPiinri, V. intr., perire. Pres. pirisoiu

,

pass, pirivi, partj pass, pirutu.
IPizùln, vedi plditu.
ZPix't-asiddu, i, a, s. m.,. dim. dì pir-

tusu, bucolino.

JPirtusn, a, s. m., buco.
IPimtTi, part. pass, da piriri.

I^isai-i , V.. tr.
,
pesare |1 II battere il

grano nell'aia, trebbiare.

JPisoispatu., i, s. m., pescospada.
I*itittxi, i, s. ra. , appetito jj Cosa ap-

petittosa.

I?ittixnu8ii, agg., noioso, seccatore.

IPitrusima, s. m., prezzemolo: Apium
petroselmum di L.

I*Ì5sz:a, i, s. f., pizza, sorta di focaccia,
IPizziddxi, i, s. m.j dira, di piszu:
npizjzn, i, 3. ra., becco.
i'issz-udda , i , s. f. , dim. di pezza^

pezzolina.

I*iz:ztiliari, v. tr., beccare;

ZPizzniia, i, s. f., accr. dipe^^a, gran-
de pezza.

JPizztitu, agg,, aguzzo, acuto
11 Fig., pe-

tulante,prosuntuoso
Il
Che risponde sem-

pre, e non cede mai.

I

IPlacai-i, o praoari, v. tr., placare
(|

j

Render benevolo.

I
IPraja, j, s. f., piaggia.

X*reiia, agg. f., incinta.

I^ri, prep., per.

IPrienn, o pi'exin , gravido , incinto

(vedi voi. IH, p. 165).
l'riggil'ia, o pligiaria, ii, s. f., mal-

levarla.

IPinggiari, prigiari, o pliggiari, v.

tr., guarentire, mallevare.

IPi-ij arisi , o pinarisi , v. intr. rifl. ,

compiacersi, provar diletto d'una cosa,

farne festa, prenderne gaudio.

IPi'iixiin-tiu, agg. di frutto che si ma-
turi a buon' ora

|1 Si dice d'altre cose

che vengano prime.
IPrinizzia, i, s. f., graviìlanza.

I*riscialoi^n , agg. , che ha prescia ,

cioè frettoloso.

IPrisnttn, i, s. ra., prosciutto.

IPi-nxJaxixii, a, s. ra., polmone.
IPrunn, a, s. m., susina

[j
Susino.

IPirnvialazzirij s. ra., polvere.

IPta-ddam, i, s. m., pollaio.

I*u.ddioin.u, i, s. m., pulcino.

JPudditrxx, i, s. ra., pulledro.

I^ndia , ii , s. f., lembo da pie della

veste: pedana.
I*ui, per poi, poi, avY., è di alcune par-

late.

JPxijatili , o pmxtali , s. ra. , membro
dell'aratro, su cui si adatta il vomere

[j

Pena che si dava nelle carceri ai mai-
fattori.

IPunturn, i, s. ra., punteruolo.

I*Tiroax4a, ii, s. f., porcheria.

I*nrpàrLÌa, ii, s. f., propagine.

l'nr'ritxx, agg., fracido.

DPnrtedd'a, i, a, s. m., sportello.

X*nrtnsiddn , lo stesso che pirtu-
siddtx, dira, di purtusu o pirtum »

bucolino.

HpTxtari, Y. tr., potare.

l'ntia, o putiga, ii, glii» s. f., bot-
tega.
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::E*iitiri, V. tr., potere. Pres. pozzu, pass.

potti-, pari. pres. putuiu,

Jpiatta. i, s. f., putta.

npuzzia. (al plur. puzzi e pùzztii-a),

s. m., pozzo.

'Qnad-iari , v. tr. , riscaldare
[j

Intr. ,

prender calore, divenir caldo.

'Qnagglxiarecld.u ,
i. a, s. m. , dim.

di quagghiaru , ventricolo degli ani-

mali ruminanti [|
Gaglio, caglio.

^nagglxiata, s. f., latte rappreso che

senza insalare si pone tra' giunchi o in

altro: giuncata, felciata.

Quanm:!, avv., quando.
Quartàx-a, i, s. f., brocca.

QuartxxociiJL , i, s. m. , antica misura

di liquidi^ pari a litro 0,75.

Quasàrii, i, a, s. m., calzare, scarpa,

stivale.

«Quase-tta, caxLzetta, i, s. f. , calza
,

calzetta.

<^uatru, i, s. ra., quadro.

Raoina, s. f., uva.

Hagiazzit, i, vedi Gf-u'/iznn-i.

Raggia, s. f., rabbia, dispetto.

K-àxiLcifa, agg., rancido.

JEl£i,xì.xxnQlì.ivL, i, lo stesso che giurana.
H-astxj., i, s. m., orma

\\
Indizio, segno.

Rattari, Io stesso che grattavi ,
grat-

tare.

lElU per di, di,prep., è dì alcune parlate.

liicàpitxx, ì, s. m., i materiali da met-

ter in opera per un lavoro.

R^iditati, s. f.., eredità 11
Casato.

jRigattei-i, i, a, s. m., rivenditore di

pesci.

Rigugglìi-u, s. rai., rigoglio |1 Orgoglio.

Riiddti, i, s. m., soriccio 9 scricciolo.

Motacilla troglodytes di L,

ninale^aclTi, i, a, s- ra. , dim. di ri-

nati, orinaletto.

Brinali, i, a, s, ro., orinale.

Rinèsbiri, vedi arrinèsoiri.
Rinfacoeri, agg. , che rinfaccia o raf-

faocia ad altrui errori da luì commessi.

Ringnliafis v. intr., vedi Ru(?culari.

Riixiiàtn, part. pass, da riìinari, vedi

arrimiatu.
Riciuariatn, parfc. pass- da riquanarit

riscaldato.

Risina, i, s. f., quelle macchie ch'ap-

pariscono nelle biade o sulle piante

quando intristiscono: ruggine,

Risirtn, ì, s. m., rugiada
||
Vale anche

Risina.
Ristin, ii, s. m., restio, il difetto del-

l'esser tale.

Rivintura, s. f., nuova ventura.

Rivittioari , v. intr. , arrovesciare H
Doppiare.

Riirtzaggliin, i, s. m., rete tonda , la

quale gettata dal pescatore nell'acqua si

apre e avvicinandosi al fondo si rinserra

richiudendo i pesci ritravati; giacchio.

RizzTi, i, s. ra., riccio: herinaceus e~

chiìius di L.

Rooca, i, s. f., rocca.

Rosnla, i, s. f.
,
gelone.

'Rrinèsciri, vedi ai^riiièsciri.
Rixa, s. f., via,

Ru.ooulain, v. intr., urlare, detto dei

lupi.

RùcoTO-Ki, o r-ugiilxa. , i, s, m,, urlo

del lupo ed anche del cane.

R-aettTi, i, a, s. m., vedi RTavettti.,
Riiggia, s. f., ruggine,
Ruvettu, i, s. m., roveto.

Rùvulu, i, s. ffl.j rovero, rovere. Qwer-

cits robur di L.

s

Sacolietta, i, s. f-, tasca.

SaccncLdti, dira, di sacca, s. m., sac-

chetto.

SàoiasTit Esclamazione imprecativa, che

vale: malanno ! sia uccìso ! maledetto!

Sagxiari, v- tr., salassare.

Salamòria, s. f., salamoia.

Salarti, s. m , vendttor di sale da cu^
Cina.

Sf'^iiareddn, dim. di sanar i o senari.

Saixari, vedi Senari.
Sancieli , o salaceli , s. ra. , sangui-

naccio.
Saiitòcolii-u., i, s. ra. , santocchio, i-

pocrita.

Sanfiari, v. intr., bestemmiare.

Saraxxcxxni, o zaran.oii.iii, agg., sor-

dido, spilorcio.

Sarda, i, s. f., sarda, sardella H Liccà-

risi la sarda, vsvere strettissimamente,

cavare ii poco dal poco.

Sarixia, o salaxia , i, s. f. , misura di

capacità, pari a ettolitri 2,74 |1
Misura

dì estensione pari a ettari \, 746.

Sarnaeiitu. , iv s. m. , sarmento , ser-

mento,
Saraa, i, s. f., salsa.
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Batràri, v. tr», contratlp da satufari
,

saziare. ,

Satrtri:!, agg., sazio, saturo.

Savaiau, ij s. no., vesti mortuarie delle

donne.
Sbasoiari, v. tr., abbassare.
Sfox-iooTcì , s. m. , uoHJo vile , marluolo ,

sbricco.

Sbri^^sn.at^^, agg.- svergognato.
Sbruggliiari, v. tr., sbrogliare

[J
Svol-

gere
Il
Sciogliere, distrigare.

Soafazjzax'i, v. tr., pestare, pigiare
[\

Dicesi di cosa morbida, la quale pre-
mendola coi piedi e con altro si di-
stende, e se ne fa come una paniecia.

ScaggTaiola, s. f. , sc'àgWuola. Phalaris
cariariensìs di L.

Soàgglait^, i, s, m. , la parte che , va-
gliando iì grano, si leva, e ohe si suol

dare per lo più ai polli.* vagliatura.

Scagglìiuni, i, a, s. m,, dente canino.

Soaliai"!, V. tr. 5 il raspar che l'anno i

polli in terra per cercar cibt>: razzola-

re
Ij
Frugare. .

Scal'Lirxecid.u, dim. di scaluni.
Scal^^ni5 a, s. m., gradino.
SoaiTLai'ig V. tr.

,
pigiar la pasta sulla

gramola; gramolare.
Scaixoaratu, part. pass, di scancarari,

stemperato, e dicesì della penna, la cui

temperatura sia sconciata.
Scaiiiialiatri, part, pass. , scandalez-

zato
{J
-Scottato ^usato moralmente).

Scansari, vedi Sca3:i izari,
Soazitàrisi , v. intr, riti. , aver paura

,

timore.

g?cantu, i, s. m., paura, timore.
Scartziarij v. Ir., scansare, scampare

\\

Diti nni scanza, Dio ne liberi.

Scap-ULlai-i, V. tr., scapolare H Scio-
gliere.

Scai-aAiaai , i, a, s, m. , rapitore , che
scarraffa, scarraffone.

Soaroina, i, s. f., arma atta a squar-
ciare le carni: squarcina.

Scarda, i, s. f., briciolo.

Searfètri, v. tr., riscaldare.

Scai-pisari, v. tr-, calpestare.
Scarsizza^ i, s. f., scarsezza.
Scattari, v. intr., scoppiare. ;

Soattiari, v. tr., dare addosso, battere

il
Rubare.

Scattiola, i, s.f.,fico immaturo." tortone.
Soaiidari, o s<a.^lad.ari, o sq,nara-

ri, 7. tr., scaldare [{Scottare.
Sgexxizzvl^ o scavuzjz:-a, dim. dì sca-

vw, detto nel significato di brunetto.
Scavu, i, s. IH., schiava 1] Moro.
{ScavazKedd-a, diro, di somujszu, che

lo è di scavu, s. Hhj piccolo schiavo
||

Agg. di uomo scuro , nero , ed anche
brutto.

Soeooti, X, s. m , asino.

Scliettu., agg. di uomo scapolo
j] Detto

di donna che non ha preso ancora ma-
rito: ragazza.

Soliifiari, V. tr., avere a schifo.

Soliiiizziaru, a, s. m., macellaio.

Scbifn, o sci-fu, s. m., vaso che serve

a tenervi il mangiare pe' polli, pe' por-

ci ecc.: truogolo |]
Fig., piatto grande o

di quantità di vivanda spropositata, per
un mangione.

Sdiirpiiaxai, a, s. m., serpentello schi-

foso grosso quanto una lucertola, bian-

chiccio, chiazzato come di lentiggine :

tarantola.

Sclxittu, agg,, schietto [j Solo, senza ac-
compagnamento, e per io piìj si dice d»

pane che si mangi senza companatico,
Soliitfuliddu 5 agg. dim. di schettu ^

celibe, nubile.

SoiàTbbioa ^ s, f., sorta di rete di pe-
scatore.* sciabica

||
Divertimento, gozzo-

viglia,

SoiaGq.tiitùtinLÌ , s f., pulitezza nelle^

faccende domestiche
II

S^rosporilò, rigo-

glio di salute
II
Appariscenza.

SciaTxiprari, v. intr., scivolare, e di-
casi de' cavalli, de' muli ecc.

Soiaxxeai-i, v. intr,^ zoppicare/.

Soiax*ra3 i, s. f., rissa, zuffa, sciarra.

Sciarrexn, agg., baruffiere, accattabri-
ghe. ^

Soiari'iàrisi, v. rifl., rissarsi
[j

Scor-
rucciarsi.

ScibTiltxn.ar'-a, agg- di terreno di mar-
na bianca, detta in (^ianciana scibulu-
«j [[ Dicesi anche agii abitanti di Ales-
sandria della Rocca, comune che siede
sopra una collina costituita di naarna.

Soidda, i, s. f., ascella.

Soifìa, vedi Soliifxi.
Soirxtiti-u., agg., inetto, disutile

|j Mal-
messo, scomposto negli abiti.

Soippax-i, V. tr., svellere ||' Sradicare,
sbarbicare

j)
Cavare |1 Strappare || Otte-

nere per astuzia foraa o inganno
[j Ot-

tenere.

'Scii'i, vedi nSTèsciri.

Scoppu, s. m., lo scattare che fanno le

cose ritenute o compresse
Jj
Parrari a

scoppu, parlare a sproposito.
Scórcia, i, s. f., scorza.

Scrafìdiri, per metatesi invece di scar-
fidivi, v. intr. appassire.

Scnnzari, v, tr., guastare || Rovinare ||.

Disordinare.
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Scxiorixi, iip s. m., cuoio (?) Vedi vo!.

Il, H2i.

Sonpp-ulari, v. tr., toglier dal capo la

còppula, scoprire.

Soùpnln, 3.5 s. m., vedi Scxipnni.
Sortp-um, ij a, s.m., arnese per ispaz-

zare li forno.

Sorii^mari, v. tr., cozzare, scornare
1)

Far cattive anioni altrui
|j

Rifl.
,
pren-

dere o ricever vergogna,

Sc-ariSarì, v. tr., accorciare H Scemare.

h3cx\txi5 i, s. m., scudo [[ Met. difesa, ri-

paro.
Sonttilari, v. tr., scuotere, scrollare

||

il
Spolverare il

Di menare

.

Scxitial-unedcln, i, a, s. ra„ dm. di

scutuluni, s^cossolina.

SoTizzàiftì 5 i 5 raetaforicamente vale

persona brutta e contraffatta.

Sc-uz:jzulai?i, v. tr., torre o levar lecoc-

. cole da un frutice: scoccolare
||
Sbaccel-

lare, sgranare.

Sclai'i, V. intr., scappare, correre a tutta

lena H Sdare
li
Scorrer la cavallina.

Sdilliggiari, v.tr., dileggiare, disprez-

zare.

Sdirri, s. ni. plur., gli ultimi giorni di

Carnevale 11 Agg., ultimo.

Sdirrtibbaris v.tr., dirupare
|1
Abbat-

tere
jl
Demolire 1|

Diroccare.

SdirrtibTorij i, a, s.tn., luogo dirupato.

Sdisèi-raxnn , o disèrramu, agg.
,

inetto, disutile, tanghero
ji
Tristo

,
pol-

trone.

Sdivacari, v. tr., versare
jj
Votare H

Hovesciare.
Sedda, i, s. f., sella.

Sertari , s. m. , sei danari , ossia i

grano, pari a 2 cent, di lira.

SfardatTa5part. pass, da sfardari, strac-

ciato.

SfilòccUs o pilocoia. , s. ni. , piccola

particella di lana staccata dalla lana^ o

da sui panni |j!u generale, ogni peluz-

zo appiccato o staccato da stoffa, pan-

ni ecc.

Siìi-x-nzizia, i, s. f., dira, di sferra, la-

ma di coltello vecchia , coltello senza

manico.
Sfìpaeri, o sfi-aglieri, agg., sciupone.

Sfx-agai-i , V. tr. , sciupare, sprecare |t

Consumare.
Sfragarn, agg.j sciupone.

Sfraizziari, v, tr. e intr. sfarzeggiare,

sfoggiare.-

Sfrasass-u., i, s, m., sfarzo
||
Sfoggio.

Sfùjri, V. tr., sfuggire, fuggire.

SfUnn-xai-ari, v. tr., sfondolare.

Sgarrata, vedi sgarratixxa.

Sgarratiiia, i^ s. t, sbaglio
\\ Errore jl

Fallo.

Sgarratxxra, i, s. f., sbaglio.

Sgarriinì, a, s. «ì., errore, sbaglio.

Sgracoxi, i, s. ra. sornione, sornecchio,

Sgraiiftignarig V. tr., graffiare, sgraf-

fiare.

Sgz-oppn, i, aj g. m., fuscello [[ Fig,

sostegno di una famiglia di altri indi-

vidui bisognosi.

Sieolii-ci, is s. m., secchio.

Sìooin, Io stesso che sicchiu.

Siddia., cong., se, se mai.

Signa, i, s. f., scimmia.
Sìxii3xfu,lxi, i, s. m., simbolo.

Singaliari, v. Ir., segnare H Sfregiare.

Sipala, i, 3. f., siepe.

Sirvizzu, i, a, s. ra., lavoro H Servizio

Il
Fatica.

Spaooazissa, i, s. f., fenditura, fessura.

Spadda, i, s. f., spalla.

Spagnarisi, v. riti., aver paura.

Speiiiarij v. tr., staccare gli animali da
soma e da tiro da' carri, carrette, eco.

Spaxxtx, agg., rado jj Dicesi di uomo che

abbia barba o capelli radi.

Spài-aciu, i, s. m., asparagìo.

Sparaggiatti , part. pass, da sparag •'

giari , senza pareggio , senza eguale
,

straordinario.

Si>arapàxilrt , i, s, m., abietto e sen-

za mezzi 11
Cialtrone |1

Birbante.

Sparrari, v. tr. e intr., sparlare H Far-

neticare.

Spài?tiri o spartìiù, v. tr., dividere.

;
Spèddiri, v. intr., finire, cessare.

Spei'tu, agg., esperto, scaltro.

1 Spèzii, s. f. plur., pepe..

!
Spìooliiali^s.m., specchio |j Fig.eseiopio.

Spidxiggliiai?i, V- tr., sciogliere, distri-

1 gare.

! Spijanarì, v. tr., spennare
\\

Intr, spi-

; rarsi dal desiderio.

Spixùi-i, V. uitr., sparire.

Spirtiri , V. intr. , divenire esperto ,

^

scaltro.

! Spix^uiii, ì, a, s. m., sprone.

;
Spirxm'iax-i , v. tr. , dar di sproni ,

come a dire trar calci, e si dice di ehi

dopo d'essere stato beneficato da alcu-

no, già sazio, comincia a mostrar denti

e bocca.

Spitvx, i, a, s. m., spiedo.

Spriverì, i, s. m., sparviere.

Spxxssidiri , spxissèdiri , v. tr. ,

privar del possesso, spossessare.

I

Sta, o stafcis s. f. , estate.

: Stanoarìs v. intr., riposarsi.

; Statia, ii, ?., f„ st.jiif'ra.
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Stati232:ari, v. intr. (derivato da stati-,

estate) far estate.

'Ster-iia, o jistex^iia , ij lo stesso che

cisterna^ s. f., cisterna.

Stìgglxi, s. m. plur., ordigni , utensili

di un''arte.

Stiragsa, ig s. f., stilla 1| Stizza,

Steania, s. f., luogo lontano dal nativo

e nel quale si sia come stranieri, o tra

stranieri.

Stravisaris v. tr., rovinare, guastare
jl

Picchiare fortemente alcuno fino a gua-
stargli il viso e il corpo tutto.

Strazsa-UL, o strazsasa, i , s. m. , e f-,

straccio.

Stidoari, v. tr., stropicciare H Rifl., vol-

tolarsi per terra stropicciandosi nella

polvere come fanno alcuni animali.

Strippa, detto di donna, agg-, sterile.

Strtinraii, i, a, s. m., stronzolo.

Strtooari, v. tr., troncare, stroncare
|j

Piegare.
Sttifìlari, V. tr., stufare Ijìntr., venir a

fastidio,

Stujari, V. tr., pulire, forbire.

Stmrtigglaiai-i, v. tr., slogare, e dicesi

delle ossa.

SxicoaiiriTi, i, s. m , soggolo.

Sndda^ s. f., sulla, nota erba,

Stilidd-U., agg., dim. di sulu, soletto.

Stxlità, o suLlitati, s. f., solita, l'esser

solo.

Siiijaeyi, i, s.m., asino ]| E si dice anche

di persona ignorante o sciocca.

S'u.xniredd.n, i,dim. di sumeri^ piccolo

somaro.
Srii'ra, i, s. f., la pancia del tonno.

Sixrx'usoti, s. m., subita corruscazione,

baleno.

Sustu, i, s. m., molestia, fastidio.

Slitta, prep., sotto,

Svinoiàrisi, v. rifl., prendersi la vm-
cia (vendetta), vendicarsi.

T
'ICabbaran.-u., i, s. m., mogio \\

Uomo da
nulla.

Tacca, i, s. f., macchia.
Xaoclxxari, v. tr., macchiare.
Tadduni, i, s. m. vedi tarixni.
Taj-a, s. m., loto, terra umidita.

Taliari, v. tr., guardare. Pres. taliu o

. taliju, pass, taliavi, part. pass.tai^iafM.

Ta3-xiLixxù.rx3L, i, a, s. ra., tamburro.
TanrAti, avv., allora.

Tardin, agg., tardivo.

Tari, s. m., antica moneta usata in Si-

cilia fino a poco dopo il 1880, pari a
cent. 42 di lira. .

Tarìtileddu, dim. di tariolà, che lo è
di tari.

Tax^xxixi, i, s. ra., filetto avvolto a spi-
ra che apparisce intorno ai nodi del
tralcio col quale la vite si attacca a,

corpi vicini; viticcio jj Si dice ancora di

altre erbe: tralcio.

Tata, s. m., padre, voce bambinesca.
Tania, i, s. f., tavola.

TèxLiiim, agg. tenero.

Tigliira, i, s. f., tigre.

Tixxiogiia, i, s. f., bica del grano.
Tirripa, i, s. f., luogo un po' elevato o

erto o disagevole jj Pendice,
Tirnpagix'u , i, s. m. , il fondo della

botte.

Titiapxxlata, i, s. f., schiaffo.

TimpuluixisisajS.m-jtem pione,schiaffo,
Tirtciri, v. tr., tingere || imbrogliare

,

giuntare, far frodi o furberìe a danno
altrui.

Tinoitari, i, a, s. m., tintore.

TiiitTu, agg. tristo
li
Cattivo

II
Misero.

Tintnina, s, f., bottega o fabbrica del
tintore

II
U tingere [j

Accidia.

Tirraii-a, agg., terreno.

Tirrixxu, per tirrenu, s. m , terreno,

terra.

Tira-stooclii, s. m., persona manesca,
baruffiera che tiri via lo stocco, di cui

va armato, per aggredire altrui.

Tissitixia, i, s. f., il lavoro del tessere.

Toppa, i, s. f., serratura
||
Fig., figlia.

Traixtx , contratto da tiranti-, tirante
,

part. pass, da tirari, trdri.

Trappisxx, s. ra-, piccolissimo peso u-
sato dagli orefici , ed è la trentesima

parte d'un'oncia.

Tx-àsii-i, V. intr., entrare.

Traslta, i, s. f., entrata.

Trazsza, i, s. f., traccia.

Trazizèx^a, i,viottola, viottolo |{ Fig., via

che conduce a qualche cosa.

Trippiari, v. intr., saltellare, salterei-

lare 11 Stare in ischerzi e spasso 1| Ruz-
zare.

Ti-ippòdti, i, a, 3. m., treppiè.

Tripptx. i, s. ra., Tripudio
[\ Voglia di

scherzare: ruzzo,

Txnvnliari, v.intr., tribolare
jl Tr.Pian-

gere.
'VvivxHxx, i, s, ra., tribolazione, tribolo,

Trizziiari, v. tr. , burlare , canzonare
,

beffare, sbertare \\ ingannare,
Troffèfc, i, s. f., mucchio d'erbe, di vir-

gulti, cespo, cespuglio.

Tmnzxi, i, a, s. ra., torsolo.
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TrTappeddix (Bparari a), sparare a

trayerso @ non in dirittura. Frase dei
cacciatori.

Trùscia^ i, s. f., fagotto di roba.
^vvizza-Ki, V. tr., urtare.

TTarainiriia, s. L, frumento raarzuolo.
T-axKiasissTi, i, a, s. m , cacio.

Tùwimiix-a, i, a, s, rn. , tomoìo, mi-
sura degli aridi già abolita, pari a li-

tri 'Ì7, i, 93
i]
Misura di spazio, pari ad

are 10, 91, M.
Ttixiixài-a, ì, s. f., tonnara, luogo dove

si pigliano i tonni.

a tiixiiina , s. f., la carne del tonno,
tonnina.

Tùiiiiiri, V. tr., tosare.

Ttippè, s. m , i capelli buttati indietro

e legali come se li mettono le donne
jj

Fig., appariscenza, spocchio,
Txippi-tnppijYoce onomatopeica, imi-

tante il bussare o picchiare che si fac-

cia, donde il verbo tuppuliari o tup"
piavi.

Ttipptxliari, y. tr., bussare.
ITiaturia, s. f., tutoria,

u
XJaxixiaira, i, s. f., ombra.
'Uxinedda, vedi G-nxxnedda.
tJjaiai, avv., dove.
XJnza , i , s. f. , onza, pari a lire 12 e

cent. 75.

XJrpìj s. f., vedi Vurpi.
UssvLxxi , a, s. rn., accresc. di ossu

\\

Purtari all'ossu o all'ussuni^ condurre
alla rovina, alla miseria,

¥
Vacabbizmiiari, v.intr., vagabondare.
"Vaddnixi, a, s. m., torrente |1 Botro o

borro.

Valanza, i, s. f., bilancia.

"Valia, s, f., valore, vaglia
Ij
Forza.

"Vancèlm, ii, s. m., vangelo.
"VappamsTaL, agg., millantatore.
Vappin, agg. e s. m., vappo H Bra-

vaccio.

"Vapni-i, a, s. m,, vapore.
"VarbritTi, o varvutn, agg,, barbuto.
"Varda, i, s. f., barda.
"Vardalom, i, a, s. m., bàrbero.
"Vardari , o guardar! , v. tr., guar-

dare.
Vardedda, i, s. t, dira, di varda. bar-

della.

"Vai-diainij per guardìanxi, j, s. no.,

guardiano, guardia di campagna,
"^T'arveri, i, s. ra., barbiere.
"Vasari, v. tr., baciare.

"Vàsoi^x, agg, e avv., basso.
"Vastàsta., agg., facchino

[| Dicesi anche
di persona che opera ineducatamente-

"Vastxxiiaoa, i, s. f., pastinaca.
"Vavueiz, agg.,bavoso

\\ Ragazzo leggie-
ro e di poco giudizio

{{ Dappoco Jj
Mil-

lantato re-

Vèn-ixai-i, s m., Venerdì.
"Vèrtio-la, i, s. f., specie di bisaccia,
"Vicaria, s. f,, carcere, prigione.
Vicexxna, i, s. f-, vicenda.
Viddiou, s. m., bellico, ombelico-
Vieooin, di alcune parlate, per vecchiu,

vecchio.
Viggb-ia, i, s, f., veglia, vigilia.

Viggliiax'ij V. tr., e inlr., vegliare, vi-

gilare.

Vigglaiat a, i, s. f., veglia.

Vimxiisixa, i, s. f., vendemmia.
Vinmignari, v. tr., vendemmiare,
Virrtinsszu, s. m„ dira, di vermi.
Vii-'iaiizzai'i, Y. intr., fare inverno.
Vix'i'iiiedda, i, s. f., dira, di virrinut

piccola verrina.

Vìsitiij i, s. m., lutto.

Visitxxsn, agg., luttuoso, vestito a lut-

to, abbrunato.
Vxteddn, i, s. ra., vitello.

Vìviri, Y. tr., bere. Fres, vivu, pass»

vippi, part. pres. ì)ivutu.

Voi, i, 3. m., bue.

VòxxLxxiara, i, s. f., vomere.
Vopa, o opa, i, s. f., boga, noto pesce,

Sparus boops di L.

Vosoxi (ai plur. vòschi e VùScura) , »,

m., bosco.
Vossia , voce composta e contratta da

vostra signoria, vossignoria, ohe nel
dialetto si dà a qualunque persona cu?

competa ii lei.

Vota, ij s. f.5 volta, fiata.

Vozza, i, s. f., gozzo, vescica dei polli

ove si ferma il cibo inghiottito.

Vo^izu, o bozzia, s. m,, bernoccolo
j|

Enfiato alla superficie del corpo
|1 Utero

gravido.
Vx'aoali,i,s,n3.,brachiere,cinto erniario.
Vraobi, s. f-, plur., brache.

Vx*aixotj5vlan.o'u,biancn.,agg.bianco.
"Vvsbzzxi, i, a, s. m., braccio.

Vi^odu , o vrorn ,' o bx'odxx. , », m.,
brodo.

Vrox^xi, vedi Vrodix.
Vxnidex'i, s. m , chi va tutto ridicendo^

chi va riportando ciò che ode.
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"Vnx-'cleddTi, lo stesso cfio burdellu, s.

m. chiasso, bordello."
Vrirduniaru, i^ a, s.m., vetturale, mU"

lattiere.

"Vureddn , i ,
a, s. m., lo stesso che

"Vxideddxi, budello.
Vii,i?pi, o vnlpi, s. f., volpe.

'^T'xirzirtnLi , a , s. m., accr. di vufza ,

bórsa,

Vxitti, i, s. f., botte.

z
ZSag'aredda, i, s. f., aastrOo

Kieoa, i, s. l\, zecca, noto insetto.

Zlìtàsgin, i, s. m., sposalizio

Zitedda, i, dim. di sita^ ragazza.
Ziitiddiijzzia, i, s. f., dim. di zitedda

^

che lo è anche di zita, zitellina
\\ Ra-

gazza.

ZSitidd-uzzix, vezzeggiativo di ziteddUi
dira, di zitu, sposo, fidanzato.

Zizzxx, agg ., elegante , ben messo, ri-
picchiato.

Zò, pron., ciò.

iSoccxx, o ziooolii, composto da zo ciò»
e chi che

;
quello, quello che.

; ZJiioon, i, s. m., ceppo
[| Ciocco

.
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GORREZIONL

N. B. Agli errori che saran corsi Della faticosa stampa dì

questa Raccolta, il lettore voglia fare le seguenti correzioni:

Voi. L

Pag. XV, iin, in e p. xvill, I. !3, leggi: Colluzio; p. 6, lin. 6: sec. XVI; p. 19,

1. 10: prena; p. 24, 1. 17: piatti; 1. iiU: di pignati e piatti; p. 25, 1. 19: sì fa beni;

p. 1)0, I. IO: Lavuri è erva; p. 58, 1. 4: passa; p, 76, I. 3: eacsiccat ossa. Prov.
XVn,2'2; p. 169, I. 25: cadunt; p. 175, 1. 45: Alfieri, Foscolo ecc.; p. 179, 1. 23:

Alti.... Ecclesiastic. XfV, 5; p. 191, 1. 9: XXV; p. 2ii>, i. U: Giob; p. 2:i6, 1. 25:

prudentibus; p. 245, 1. 10: XLII, 7; p. 953, 1. 16: pependit; p.258, 1.10: sec. XVI;
p. 288, 1. 2-2: XXXII; p. 295, 1. 4 (si tolga)', 1. 6: XXII; p. 305, !. 27: 16; p. 328.

1. 20: XXIV; p. H28, 1. 22: Ecclesiastic'

Voi IL

Pag. 27, liin. 1: boni; p. 53, I. 7: VI, 1; p. 70, I. 4: XXXVI, 24; p. 75, 1. 27:

34; p. 84, 1. 11: Firamini; p. 126, 1. «1: Avanti scuru ; p. 187, 1. 19* Multos; p.

207, I. 18: XXIX; p. 239, I. 27: XVI; p. 260, 1. 19: li diavuli; p. 328,1. M: Po-
poli in furia; 1. 27: Che la mundi; p. 336, 1. 28: Guelfo non sono; p. 345, 1. 25:

incrassatus est dilectus et recalcitravit; p. 397, 1. 1: Tose.

Voi. HI.

Pag. 24, lin. 2: Trenta dì ha Novembre, Aprii, Giugno e Settembre; p. 82, I. 11:

Prov. XVII, 22; 1. 23: Paolo Maura; p. 91, 1. 27: Mihi fieri et tibihodie. Eccle-
siastic. XXXVHI, 23; p. 95, 1. 26; paries filios. Genes.; p. 216, 1. 26: XXXII, 9;

p. 220, I. 9: XVII, 27; p. 252, 1. 32: Si fortuna ; p. 260, l. 21 : quis est hic ?
Ecclesiastic. XIII, 29; 1. 22: sunt audita ? Ecd., p. 270, 1. 2: 23 ; p. 285, 1. 5:

XXVIII, 11; p. 330, 1. 20: 15; p. 843, 1. 17: Aonum; p. 373, I. 13: stertit.

Voi. IV.

Pag. 87, Un, 25: rancida; p. 117, 1. 15; VI, 24; p. 1^4, 1. 16: XXXVII, 33;p.127,
1. 12: xxxvit; p. !3p, 1. 10: 1, 23; p. 179, I. 12; spregiare; p. 243, i. 23: xxvi,
6; p, 255, !. 6; 16.
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