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I INTRODUZIONE 

I l paese di Morra de Sanctis è s i tua to ne l le co l l ine Irpine ave l l i nes i . 
Distanti dal la grande cap i ta le , " la be l la Napule", i morresi (come sogliono 
chiamarsi g l i ab i t an t i d i Morra) fanno  una v i t a semplice ma piena d i s t r a z i ed 

enormi sforzi  f i s i c i . 
Uno studio approfondito  sul d i a l e t t o d i questo paese c i appare più problematico 
che uno studio simile sul d i a l e t t o napoletano. Quest'ultimo è s t a to oggetto d i 
var ie r icerche l inguis t iche durante più d i un secolo, mentre s i è dimenticato 
di considerare le par la te dei paesi più i s o l a t i . Anche l 'AIS (1) non r ipor ta che 
t r e paesi ne l le vicinanze d i Morra che non rappresentano interamente la par la ta 
morrese. 

I l fenomeno  dell ' isolamento ha fa t to  s i che la lingua d i c e r t i v i l l agg i s ia 
rimasta quasi ina l t e ra t a fino  a i giorni d 'oggi , mentre i l napoletano, sempre al 
centro d i avvenimenti s ia p o l i t i c i che soc ia l i e c u l t u r a l i , mostra un influsso 
indubbiamente l e t t e r a r i o . 
Ma anche a Morra s i fanno  sent i re g l i inf luss i  e s te rn i come ad esempio la 
notevole eredi tà d i spagnolismi che s i trovano in t u t t i i d i a l e t t i campani e 
perfino  n e l l ' i t a l i a n o . 

La s to r ia d i Morra non è a l t r e t t a n t o sensazionale cane quella napoletana, ma 
i l paese ha avuto un ruolo sosteni tore nel le ba t t ag l i e romane schierandosi da l la 
par te d i Annibale, Pirro, Spartaco e a l t r i . 
Si data la nasci ta del popolo Irpino verso i l VI secolo A.C. e la legganda vuole 
che un gruppo di uomini e donne, scacc ia t i da l la loro società per mancanza d i 
cibo, s i fecero  guidare da un lupo nel t e r r i t o r i o avel l inese . "Lupo" nel la 
lingua osca significa  appunto "hirpus", ed è questo che diede i l nome a l l a 
nuova società: g l i I rp in i . 
La parola "morra" ha le rad ic i già ne l l 'osco (2), dove "mormur" significava 

un ' a l tu ra , monticello o un cumulo d i p i e t r e . In fa t t i  i l paese è cos t ru i to su 
un ' a l tu ra , come d 'a l t ronde t u t t i i paesi nei dintorni d i Morra, forse  per 
autodifesa  oppure per lasc iare i n t a t t i i campi in pianura più adeguati a l l a 
colt ivazione. 
Fino a 50 anni fa,  i l paese portava i l none di Morra Irpina, ma nel 1934 fu 
r iba t tezzato come i l grande c r i t i c o l e t t e r a r i o nativo d i Morra, cioè i l 
celebre Francesco de Sanctis . 
I I paese porta ora i l nome d i Morra de Sanctis e ciò con molto orgoglio. 

(1) AIS, Karl Jaberg e Jakob Jud, Sprach- und Sachatlas I t a l i ens und der 
Sudschweiz, Zofingen  1928-1940. 

(2) Gli Oschi furono  un antico popolo del la Campania formatosi  da l la fusione 
dei Sanniti con g l i Opici. Essi scomparvero come en t i t à po l i t i c a verso la 
fine  del secolo secondo avanti Cris to. 
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E d i f f i c i l e  inquadrare q u a l s i a s i d i a l e t t o se s i p a r t e da l punto d i v i s t a 
d e g l i e m i g r a t i . Da una p a r t e e s s i hanno mantenuto un vocabo la r io a r c a i c o , perché 
non è s o t t o p o s t o a l l o sv i luppo n a t u r a l e d i ogni l i n g u a . D ' a l t r a p a r t e però 
c ' è a l l ' e s t e r o un c o n t a t t o p iù s t r e t t o t r a i connaz iona l i i t a l i a n i d i ogni 
r eg ione . Per g a r a n t i r e una mig l io re comunicazione e s s i assumono e s p r e s s i o n i e 
pe r f ino  pronuncie i t a l i a n i z z a t e . 
Sarebbe poco u t i l e fondare  una r i c e r c a su b a s i c o s i i n c e r t e . 

Io ho s c e l t o come base un t e s t o s c r i t t o da un morrese emigrato i n Svizzera da 
mo l t i ann i . Eg l i ha vo lu to conservare i l tono c a r a t t e r i s t i c o morrese e 
ha f a t t o  una t r a s c r i z i o n e tenendo conto d e l l e p e c u l i a r i t à d i a l e t t a l i . 
Ma a v o l t e può c a p i t a r e d i i n s e r i r e inconsciamente d e l l e p a r o l e o forme  i t a l i a n e 
nel d i s c o r s o morrese. Troviamo un esempio d i i n f l u s s o  l e t t e r a r i o n e l l e v o c a l i 
f i n a l i  d e l l e p a r o l e oppure l ' u s o d i pa ro l e cane ' o c c h i a l i 1 , ' v e r s o ' , ' a s i n o ' e c c . . . 

Ma anche a Morra i l d i a l e t t o va scomparendo, e l e cause sono mol te . 
Notiamo s u b i t o l ' i n f l u s s o  l i n g u i s t i c o t r a m i t e l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e de l Meridione. 
Un pò prima troviamo l ' a l f a b e t i s m o  c r e s c e n t e g r a z i e a l l e s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e 
m i g l i o r a t e ed i n f i ne  e s o p r a t t u t t o i mass-media che por tano l ' i t a l i a n o s tandard 
anche n e l l e c a s c i n e p iù i s o l a t e . Ne segue un aggiornamento n e l l e a t t i v i t à p o l i t i c h e 
e l ' i n s e r z i o n e n e l l a v i t a comunale d i q u e s t i m e r i d i o n a l i . 

U n ' a l t r a componente che s i a l l e g a a l l e cause sopra c i t a t e è da c e r c a r e n e l l a 
na tu ra s t e s s a de l d i a l e t t o . 
Le p a r l a t e d i a l e t t a l i non sono d e l l e r e a l t à compatte ed omogenee, perché i n una 
comunità l i n g u i s t i c a s i t rovano d e l l e forme  v a r i a t e e i n d i v i d u a l i che 
dipendono d a l l a condiz ione s o c i a l e d i ogni s ingo lo p a r l a n t e . 
I n f a t t i  è molto d i f f i c i l e  f a re  uno s t u d i o d i ac ron ico s u i d i a l e t t i e n e l l a 
p iù p a r t e de i c a s i c i dobbiamo accon ten ta re d i uno s t u d i o s i n c r o n i c o . 

L ' in t e r scambio t r a d i a l e t t o e l ingua naz iona le non provoca un b i l ingu i smo t r a 
i me r id iona l i (e i mor re s i ) , ma p i u t t o s t o u n ' i n t e r l i n g u a che s i avv ic ina 
a l l ' i t a l i a n o senza però d i s t a c c a r s i da l d i a l e t t o l o c a l e . 

Questa i n t e r l i n g u a permet te a i p a r l a n t i d i d i a l e t t o d i comunicare con p a r l a n t i 
d i a l t r e r e g i o n i e a i p a r l a n t i d i i t a l i a n o d i e sp r imers i p iù in tensamente . 
Le t r a c c e d i a l e t t a l i danno a l l a l ingua un c o l o r i t o v ivo e spontaneo che a v o l t e 
v iene d e r i s o d a g l i i n t e l l e t t u a l i . 
Vediamo d e g l i esempi d i in te r scambio : 

' scugnizzu ' per q u a l s i a s i ragazzo che v ive disonestamente 
Di pa ro l e d i a l e t t a l i n e l l ' i t a l i a n o ne troviamo i n abbondanza e v i ceve r sa d i forme 
i t a l i a n e ne l d i a l e t t o che molte v o l t e sono u s a t e i n modo s c o r r e t t o : 

' i o sono p reso ' invece d i " i o ho preso" 
' i o ho andato ' invece d i " i o sono andato" 
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Queste forme  a u s i l i a r i e r r a t e sono molto f r equen t i  t r a p a r l a n t i i n e s p e r t i 
d e l l a l ingua i t a l i a n a . I l te rmine d i i pe rco r rez ion e s i a d a t t a a ques te forme 
né i t a l i a n e né propriamente d i a l e t t e . I l p a r l a n t e ag i s ce da un senso d i 
i n f e r i o r i t à  e sa bene che i l suo d i a l e t t o con t i ene forme  " s b a g l i a t e " . Non 
conoscendo bene l a grammatica i t a l i a n a e g l i s i confonde  e s b a g l i a . 
Un a l t r o esempio d i f a l s a  co r rez ione è l a confusione  t r a l e v o c a l i f i n a l i 
femminili  e m a s c h i l i : 

"cano" invece d i "cane" ; " f e l i c i o "  invece d i " f e l i c e " 
" i o s c r i v e " invece d i " i o sc r ivo" 

Nel d i a l e t t o non s i s en t e l a d i f ferenza  t r a p l u r a l e e s i n g o l a r e oppure t r a 
femminile  e maschi le . Tu t t e l e v o c a l i f i n a l i  mutano in una lei  mutola. 
Esempio: l u cané - lu muré (1) 

l i cané - l i muré 

E ev iden te che i l s o s t r a t o provoca d e l l e confus ioni  e soggezioni ne l l ' an ima 
del p a r l a n t e d i a l e t t a l e , 

(1) La é è una t r a s c r i z i o n e mia per l a ' e ' mutola: / a / 



- 4 -

I I IL MORRESE 

A) La geograf ia 

La zona a v e l l i n e s e s i t r o v a n e l l ' a r e a a l t o - m e r i d i o n a l e ed è dunque n e l l a s t e s s a 
a rea come i l d i a l e t t o napole tano . 

Che c i s iano d i v e r s i o n i d i pronuncie e d i mor fos in tas s i  da un paese a l l ' a l t r o , è 
un f a t t o  de l p a s s a t o ormai. Lo dimostra l a c a r t a l i n g u i s t i c a d e l l ' A I S che s i 
occupa solamente d i pochi d i a l e t t i r a p p r e s e n t a t i v i per t u t t a l a r eg ione . 
Ma d a l l e p a r t i d i Morra ancora oggi s i r i conosce l ' o r i g i n e d i un p a r l a n t e d a l l a 
sua pronuncia e d a l l e p e c u l i a r i t à l o c a l i . Anche se t a n t i l i n g u i s t i vorrebbero 
un t i p i c o d i a l e t t o mer id iona le , uno t ip icamente s i c i l i a n o e c c . , non s i può u n i r e 
t u t t i i d i a l e t t i per farne  una seconda l ingua naz iona l e . L ' i t a l i a n o è uniforme,  ma 
i l d i a l e t t o v ive p ropr io pe r l ' o r i g i n a l i t à che non s i cura d i c e r t e norme 
grammat ica l i . 

Vediamo i t r e d i a l e t t i p iù v i c i n i a l morrese r i p o r t a t i d a l l ' A I S : 

723 d i a l e t t o d i Montefusco 
724 d i a l e t t o d i Acerno 
725 d i a l e t t o d i Trevico 

Osservando l a c a r t a geograf ica  r i p o r t a t a q u i , s i può fa re  g i à una prima i p o t e s i . 
Morra dovrebbe r i s u l t a r e v i c i n a a Trevico e d i s t a n z i a r s i d a i d i a l e t t i d i Acerno e 
Montefusco  (vedi f i g .  3) ' 
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Per comparare meglio i t r e d i a l e t t i con i l morrese ho p r e s o d e l l e p a r o l e 
s t u d i a t e n e l l ' A I S . 

Per l e a c c e r t a z i o n i ho a p p r o f i t t a t o  d e i d i s c o r s i d e g l i a n z i a n i e a u t o c t o n i . 
T u t t a v i a mo l t i c a s i d ' i n c e r t e z z a rimangono non c h i a r i t i , perché a v o l t e i 
morres i s i sono s p o s a t i con persone d i fuo r i  oppure sono e m i g r a t i per qualche 
tempo. E s s i hanno inconsciamente i n t e r i o r i z z a t o e s p r e s s i o n i e s t r a n e e . 
Vediamo l ' e l e n c o d e l l e p a r o l e comparate: 

i t a l i a n o 723 Montefusco  724 Acerno 725 Trev ico 

1) l a volpe flòrp 5 la ftòrps • > a 
la v o r p 

2) l a t r a p p o l a 
per t o p i a p è i H 8 l u m o s t r i l i 0 i u « T o a - s f r y c H ' 

3) i l ragazzo 0 w a t o n a w a f ò n B l u w < 3 n c > n 8 
4) l a ragazza a w a t o t f a l a v / a t ó H a l a w a n a r c l a 
5) l a bocca a o k k a l a v o k k a 

l a 
6) buono U w ò n t w ò n s 
7) buona b o n a b o n a l o o n Q 
8) domani r u m a r v k r a v opp . k r a y 

Vediamo i r i s u l t a t i nel morrese: 

1) l a h o r p a Seguendo l a pronuncia d e i p a r l a n t i i n t e r v i s t a t i l a / h / è 
p ronunc ia ta f r i c a t i v a  e molto v i c i n a a l l a I g l . Etimologicamente l a /h / v i ene 
da una / g / l e n i t a (vedi p i ù a v a n t i ) . 

2) fu  m ^ J S ^ r i 1 Le o c c l u s i v e doppie a l l a f ine  d i una p a r o l a d iven tano 
sonore e fanno  cadere l a voca le f i n a l e . 

3) La forma  popolare napole tana è "guagl ione" , ma i l morrese conosce u n ' a l t r a 
forma:  fu  c o ^ n p r i ^ e per "bambino": l u k n ' ^ i u r ^ ? 

4) Invece per l a forma  femminile  i l napole tano è conosc iu to : co -f-f  ' 

5) La confusione  t r a / h i e / v / è molto d i f fusa  nel Meridione e anche n e l l o 

spagnolo: | g v o k k ' 
6) Forma s i m i l e d a p p e r t u t t o : b b ^ Q n 9 e anche 7) k t > Q p ) 8 

8) k r à i Questa forma  è p iù u s a t a che quel l a - "moderna" : rumané. 
Tracc ia v i s i b i l e del l a t i n o " c r a s " 
A l t r e forme  morres i : dopodomani - p é s k r a i ( p o s t c r a s ) 

f ra  t r e g i o r n i - péskr idd ' ( p o s c r i g n o , XIV. s e c . 
Concludendo brevemente ques ta comparazione possiamo d i r e che i l morrese s i 
avv ic ina d i molto a l d i a l e t t o d i Trev ico . Ma passiamo prima a un esame del 
morrese t r a m i t e un t e s t o . 
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B) Un t e s t o morrese 

Una t r a s c r i z i o n e d e t t a g l i a t a se rve a t e n e r conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e e d e l l e 
p a r t i c o l a r i t à ne l morrese. 
S tab i l i amo qui i s imbol i u s a t i per l a t r a s c r i z i o n e : 

é = l a ' e ' m u t o l a ; / a / 
o / e = v o c a l i ch iuse 
9 /^ = v o c a l i ape r t e 

= s i b i l a n t e p a l a t a l e , come n e l l a pa ro la "chan te r "^ io j^-cince-Se ) 
6 = come n e l l a pa ro l a "cento" 

dz = f r i c a t i v a  p a l a t a l e un pò a s p i r a t a e sonora 
. f  = l a t e r a l e p a l a t a l e come i n " f i g l i o " 

Per mancanza d i i ndag in i s c i e n t i f i c h e , c a n e  ad esempio i l r e g i s t r a r e d i d i s c o r s i 
t r a p a r l a n t i d i a l e t t a l i , ho t r a l a s c i a t o s imbol i p iù s o f i s t i c a t i  e c o m p l i c a t i . 
Ho c e r c a t o d i t r o v a r e una v i a d i mezzo che cor r i sponda a l l a pronuncia d e l l a 
maggioranza e che segua l a l og ica de l modello fonologico. 

Gl i o c c h i a l i da n o t t e (1) 

Un g io rno Carmine i l p o s t i n o i n c o n t r ò un conoscente . 
Via facendo  i n i z i a r o n o a p a r l a r e del piG e del meno. 
- Io d i n o t t e non c i vedo pe r n i e n t e - d i s s e l 'uomo - c ' è una volpe 
che v i ene a rubarmi l e g a l l i n e , ma non l a posso a b b a t t e r e perché non 
l a vedo bene e non l a c o l p i s c o ; se c i vedes s i meglio g l i e l a f a r e i 
i o l a p e l l e ! 
- Ma a l l o r a perché non t i comperi d e g l i o c c h i a l i da n o t t e ? - c h i e s e 
Carmine. 
- Dove l i vado a c e r c a r e ? - domando l 'uomo i n c u r i o s i t o . 
- Se vuoi t e l i posso vendere i o . Però mi devi dare mezzo q u i n t a l e 
d i g r a n o . - - Va bene, por tamel i domani quando p a s s i d i q u i . -
Carmine aveva a casa un pa io d i o c c h i a l i vecchi che p u l ì per bene, 
e che i l g iorno dopo por tò a l l ' uomo . Quest i se l i mise 
sul naso, ma c i vedeva meno d i prima, perché g l i o c c h i a l i 
e rano per p r e s b i t i mentre e g l i e r a 
miope. 
- Io t e l ' h o d e t t o che q u e s t i sono o c c h i a l i s p e c i a l i da n o t t e e non 
da g io rno . M e t t i t e l i s t a s e r a e a l l o r a c i v e d r a i - d i s s e Carmine, s i 
c a r i c ò i l mezzo q u i n t a l e d i grano s u l l ' a s i n o e p a r t i immediatamente. 
La n o t t e dopo, ve r so l ' u n a , l 'uomo s e n t i abba i a re i l cane . 
Prese i l f u c i l e  appeso a l muro, s i mise g l i o c c h i a l i da n o t t e e 
corse fuo r i  senza d i r n i e n t e a l l a moglie . Sparò due v o l t e . 

Quando andò a vedere a t e r r a non c ' e r a l a vo lpe , bens ì i l suo cane . 
Pensò che forse  non aveva p u l i t o bene g l i o c c h i a l i . 

(1) Ci sono a t t e s t a z i o n i i n c e r t e su qua le pa ro la per ' o c c h i a l i ' fosse  in uso 
a Morra e da quanto tempo. 
Sembra che ' l ^ n t é ' abbia r impiazza to " a k k j a l é " a un c e r t o momento ve r so i l 
secolo XVII con l e s cope r t e d i G a l i l e i e fu  i n t r o d o t t o s o l o poco tempo fa 
nel morrese. Questo spiegherebbe perché i p a r l a n t i sentono ' l ^ n d é ' come 
moderno e ' a k k j a l é ' come fuo r i  uso oggi . 
L ' a u t o r e aveva s c r i t t o " o c c h i a l i " nel t e s t o , c i ò è comunque p reso d a l l a 
l ingua l e t t e r a r i a . 



Ré Igndé dé n q t t ' 

Nu juorné , Garméné lu p u s t i e r é ngundravé a n ' Qnméné ga ganuSja . 
Via fas^nné  a s s ^ r é a gundé. 

- J é a l a nQt t 1 nun ndzé veghé mik- d i s s ' (1) l'qmméné -ndz^ na horpa 
ga mé v<=né a arrubbà r é ggaddiné , ma nu l a pQzz' spara péggé nu l a 
veghé bbqné e nu l a gqfé;  s i ndzé védessé m^fé  ndzé v u l e s s é fa  j é 
l a p^ddél 
- Puozz' s t a bbutpné, nun t é può a g g a t t à r é l§ndé dé n g t t ' ? - addummannavé 
Garméné • 
- Addu r ' a d z é j i a p i .fa?  - addummannavé l'^mméné t u t t ' n d r é g h i s s é . 

- Tu s i r é bbwó, t é r é ppzz ' venné j ^ . Ma m'ea da nu mézzf t t '  dé 
g r a n é . - - Va bbo, pqrtammiddé g r a i guanné passé da gua. 
Garméné t é n j a nu paré dé l fndé  v^gghié a l a gasé . R 'appulézzavé bb9né 
bbQné e lu juorné a p p r i e s s é ndzé r é pu r t avé a l'gmméné. Kuiddé sé r é 
mé t t ivé ndzimm1 a lu nasé , ma ndzé v é d j a p^k ga nniendé, pékké r é 
l^ndé §réné pé kuidd ' ga ndzé vedéné a luc>nghé e iddé ndzé v é d j a s u l é 
a g g u r t é . 

- J é t é r ' a d z é d i t t ' ga kues t é so l^ndé s p i ^ a l é dé n<jtt ' e no 

dé ju9 rné . Mit tadiddé museré e t anné ndzé v i d é . - d i s s ' Garméné, sé 
karégavé lu mézz^t t ' dé grané ndzimm1 a lu £uCc' e p a r t i v é subbédé. 
La n q t t ' a p p r i e s s é mieré l ' u n é l'qmméné séndivé d ' a l l u g g à lu gané . 
Angappavé l a d d 9 i b 9 t t ' appesé a l u muré, sé mét t ivé r é lqndé e 
k u r r i v é fqré  annasgusé dé l a rnuJ^ré. Sparavé doi v<jté. 
Kuanné j i v é pé védé nd^rré nun ndzqré l a horpa ma lu gané s u j é . 
Pénzavé ga forzé  nun a v i j a appu l ézza t é bbuoné r é lqndé. 

(1) Questa forma  l e t t e r a l e po t rebbe e s s e r s o s t i t u i t a con " d i £ i j a " . 

Ho l a s c i a t o ' d i s s e ' anche perché non ho po tu to s t a b i l i r e con s i c u r e z z a qual 

pa ro la è in uso. I p a r l a n t i non erano t u t t i d e l l a s t e s s a op in ione . 
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Per comparare meglio i t r e d i a l e t t i con i l morrese ho preso de l l e parole 
s tudia te nel l 'AIS . 
Per le accertazioni ho approf i t ta to  dei d i scors i degl i anziani e autoctoni . 
Tuttavia molti cas i d ' incer tezza rimangono non c h i a r i t i , perché a vol te i 
morresi s i sono sposati con persone di fuori  oppure sono emigrati per qualche 
tempo. Essi hanno inconsciamente in t e r io r i zza to espressioni es t ranee. 
Vediamo l ' e lenco del le parole comparate: 

i t a l i a n o 723 Montefusco  724 Acerno 725 Trevico 
1) la volpe tìòrp* la ftòrps la v ò r p A 

2) la trappola 
per topi a p è ^ l 8 l u m o s t r i l i " l u m a ^ f r y é f - f ' 

3) i l ragazzo o w a l ' ó n a w a f Ò n B l u w « 3 n o n 3 
4) la ragazza a w a t ó t f a la v / a t ó - f t e l a w a n a r c l a 
5) la bocca a o k k a l a v<?kk a 

la 
6) buono \ovvc>n3 Uwòri t w ò n a 
7) buona b o n a b o n a b o r i S 
8) domani kr<3y r u m a n ' k r a ^ opp. kr<a y 

Vediamo i r i s u l t a t i nel morrese: 

1) la h o r p a Seguendo la pronuncia dei pa r lan t i i n t e r v i s t a t i la tht  è 
pronunciata f r ica t iva  e molto vicina a l l a Iqf  . Etimologicamente la /h/ viene 
da una /g / len i ta (vedi piti avanti) . 

2) [ u rie<dcd 1 Le occlusive doppie a l l a fine  di una parola diventano 
sonore e fanno  cadere la vocale f inale . 

3) La forma  popolare napoletana è "guaglione", ma i l morrese conosce u n ' a l t r a 
forma:  lu  co^n o e per "bambino": )u k n ' ^ i u r s 

4) Invece per la forma  femminile  i l napoletano è conosciuto: co 3 .Tq -f  ! ' 
5) La confusione  t ra /h i e /v/ è molto diffusa  nel Meridione e anche nel lo 

spagnolo: |g v Q ^ j . 1 

6) Forma simile dappertutto: B B Ò J O R > 9
 e anche 7) ^ Ì d q H S 

8) k r à i Questa forma  è più usata che quella'• "moderna" : rumané. 
Traccia v i s i b i l e del l a t ino " c r a s " 
Altre forme  morresi: dopodomani - péskrai ( p o s t c r a s ) 

fra  t r e g iorni - péskridd' ( p o s c r i g n o , XIV. s e c . ) 
Concludendo brevemente questa comparazione possiamo dire che i l morrese s i 
avvicina di molto al d i a l e t t o di Trevico. Ma passiamo prima a un esame del 
morrese tramite un t e s to . 
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I I I ANALISI E IPOTESI DI UN SISTEMA VOCALICO 

A) Vocalismo tonico 

I l nostro compito sarà quel lo di er igere un sistema vocalico che possa essere 
a t tua to sul morrese. 
Per capire meglio i l sistema vocalico morrese s i deve i n i z i a r e la r icerca ne l le 
r ad ic i , cioè nel l a t i no . Invariabilmente s i r i co r re sempre al l a t i no anche se 
le lingue osche e umbre furono  a l t r e t t a n t o importanti per i l morrese. 

Vediamo l 'evoluzione cronologica dal sistema la t ino a quel lo meridionale. 

I l sistema la t ino comprendeva 10 vocali e t r e gradi di aper tura: 
5 brevi ( ì ,£ ,a ,o ,u) e 5 lunghe ( I , é , a , 5 , u ) . 
La lunghezza de l le vocal i era un t r a t t o d i s t i n t i vo e poteva dunque cambiare i l 
s ignif icato  di una parola: es . p o p u l u s 
e s . p o p u l u s - (breve) popolo p o p u l u s - (lunga) pioppo 

« V 
1 1 — V 

O O 
a a 

u u 1. grado 
2. grado 
3. grado 

Un sistema talmente so f i s t i ca to  doveva perdere molte de l l e sue finezze  ne l l ' u so 
quotidiano e cosi a poco a poco s i in iz iò a dist inguere l e parole dal grado di 
apertura e non più da l la lunghezza. La qual i tà rimase i n t a t t a anche se t rasposta . 
Le vocali brevi divennero s i l l a b e chiuse e le vocali lunghe s i l l a b e aperte, 
es . lejgo - (breve=chiusa) lego (voc. chiusa); l ec j to - (lunga=aperta) l ^ t t o 

Si passa da un sistema quant i ta t ivo a uno qua l i t a t ivo verso i l 400 d.C.: 

V — V/ V —- U t / — 

ì i e e a a o o u u 
V 

o u 

1 u 
e o 
"e 9* " 

a 

1. grado 
2. grado 
3. grado 
4. grado 

I l sistema comprende adesso solo 7 vocal i , ma in compenso ha un grado in più. 

L ' i t a l i a n o ha mantenuto i l sistema del le 7 vocal i : 
es . perché = e puoi = o 

cer to = f  dormi = 9 

II sistema meridionale infine  conosce solamente 3 gradi d i apertura e 5 vocali : 

u 
n 9 

a 

1. grado 
2. grado 
3. grado 

(vedi Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 
d ia le t t i , ed Giulio Einaudi, Torino, 1966; voi. I pag. 8) 



- 9 -

Il morrese deve aver subito un ulteriore sviluppo, perché contrariamente a i 
d ia le t t i s i c i l i a n i e calabresi, esso presenta oggi lo stesso sistema vocalico 
che i l toscano. Questo è un fatto  sorprendente poiché la Campania è stata una 
zona di arresto e non di transito per quel che riguarda le innovazioni 
l inguistiche. Dunque i l morrese conosce la differenza  tra vocali chiuse e 
vocali aperte. 
es. f  : pfdé  (piede) 9 : Qmméné (uomo) 

e : femméné  (donna) 9 : vuojé (bue) 

Parliamo di a l t r i due fenomeni  al l ' interno del sistema vocalico, cioè della 
metafonia  e del la dittongazione (e monottongazione) del le voci lat ine. 

1. la metafonia 
Questo sviluppo fonetico  che s i verifica  sotto l ' inf lusso  della vocale finale 

è molto diffuso  nel le parlate meridionali. 
Troviamo quasi dappertutto "pilu" per "pelo" e "niva" per "neve". Ma nel 
morrese, come anche nel le parlate lucane, la metafonia  funziona  solamente con -u e 
- i f inale,  mentre nel s ici l iano essa appare anche con la 'a ' . Le vocali 'e' 
e 'o' cambiano timbro in ' i ' e 'u' nel caso del napoletano, e nel morrese 
rimangono conservate le vocali se la finale  è -a, - e oppure -o. 
es . mammé (marma), mesé (mese), pesé (peso) ma: pisé (pesi.) 
La - i finale  porta sempre a l la metafonia. 
La distribuzione compi allentare del la variazione vocalica potrebbe esser 
schematizzata in questo modo (1): 

La 'e' e la 'o' in s i l laba chiusa rimangono conservate, se non sono seguite da 
una - i o una -u finale:  es . p<?ndé (ponte), moské (mosca) , te lé (tela) , nevé (neve) 
Se la vocale finale  è - i oppure -u, le due vocali in questione cambiano timbro: 
es . russé (rossi.), t i t t ' ( tetto - t e c t u ( m ) ) 

La vocale 'a' impedisce la metafonia:  es . n^néké (monaco) e per i l resto la 'a' 
non è ritenuta abbastanza forte  da resistere all'indebolimento generale del le 
f inal i .  Troviamo solamente nel napoletano le vocali f inal i  -a, - i , e -u. 

+ a/o  9/e ^ = x 
+ i / u = x 2 

1 conservazione del timbro della vocale 
alterazione del timbro della vocale, 
metafonesi 

(1) vedi schema di Tekavcié Pavao in Grammatica Storica Dell'Italiano, 
v o l . l , pag. 61 
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2. la dittongazione e la monottongazione 
La dittongazione è condizionata da l la vocale f ina le ,  come lo abbiamo già v i s t o 
nel la metafonia. 
es . bonu(m): bbuQné ma: bona : bbQné 

b o n i : bbuyné bonae bhxjné 
La parola "bonu" vede una dittongazione nel morrese de l la /o) so t to l ' i n f l u s s o 
del la -u f inale ,  mentre "bona" mostra la s o l i t a té) mutola de l l e voci femminili. 
Un'al t ra condizione s i aggiunge a quel la de l l e vocal i f i na l i  in - i e -u , ed è 
la differenza  t r a s i l l a b e aperte e chiuse. 
Se IqI  e /§( s i trovano in s i l l aba aperta e hanno come vocale f inale  de l l a parola 
una - i oppure una -u , c ' è dittongazione. 
es . f o - c u  : fugké  , -u f inale  e s i l l aba aperta" 

p e - d e : p^dé , s i l l aba aperta , ma non una vocale f inale  necessaria 
n o c - t e : rn^tt' , s i l l aba chiusa e vocale f inale  - e 
l e c - t u : l i e t t ' , s i l l aba chiusa, ma vocale f inale  -u 

Nel morrese s i sono due poss ib i l i t à di d i t tongazioni : / o / > / u 9 / e / e / > / i e / . 
Questo fenomeno  s i rea l izza , se la vocale f inale  è - i oppure -u : 
es . Surriendé (Sorrento), f ie r ré  (ferro),  puorté (tu port i ) 
In caso contrar io , cioè se la f inale  fosse  - e oppure - a , la vocale aperta rimane 
i n t a t t a : es . m$lé (miele) ma: l i e t t 1 ( let to) 

pr^dé (p ie t ra ) , k$ré (cuore.) 

La monottongazione è la chiusura di due vocal i l a t i ne in una sola n e l l ' i t a l i a n o . 
Nel morrese c i sono due poss ib i l i t à di monottongazione: 
a e > e > ^ > i e (dittongazione a l l a fine)  e s . l a e t u m > le tu » l i e t o 
oe > e es . poenam > pena. 
N e l l ' i t a l i a n o c ' è una terza p o s s i b i l i t à : au (aw) > 9 es . aurum v Qro 
Ma a Morra le parole cane "tauré" (t$ro) e "lauré" (allQro) sono autoctone e 
usate ancora oggi da l la maggior parte dei p a r l a n t i . La parola "oro" dovrebbe 
quindi esser influenzata  dal la lingua l e t t e r a l e , perché s i dice a Morra "pré" 
come s i dice anche "9jé" per 'oggi ' ( d i u r n u s - h o d i e ) . 

Accenniamo brevemente a un fenomeno  che è conosciuto in t u t t e le lingue romanze: 
la vocalizzazione d i consonanti. Ad esempio de l l e nasa l i : rj /rjn > j 

rj / rjn > j agnu > awnu > a jné 
oppure la vocalizzazione del la velare l a t e r a l e : 

1 > u a l t u > auté , cal(i)dus > kavédé 
La 'u ' s i può combinare con la vocale precendente e insieme possono dare i l 
r i s u l t a t o come nel francese:  chaude / o / . 
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B) Vocalismo atono 

Le vocali atone s i affievoliscono  generalmente e diventano 'é' mutole, 
es . Carmine : Garméné 
I l sistema de l l e vocal i atone comprende 5 vocal i e 3 gradi nel l a t ino c l a s s i co ; 
nel periodo volgare era già r ido t to a l l a metà de l l e vocali toniche: 

i i e e a a o o u u 
l V I 
i e a o u 

I gradi d i apertura d i ' e ' e d i 'o ' s i neutralizzano e cosi l e 10 vocal i l a t i n e 
s i riducono a 5 i t a l i a n e . 
Nel sistema meridionale troviamo solo 4 vocal i : i j e ( a t u, ma nel morrese 
possiamo t rascurare questo modello, perché nessuna vocale sopravvive 
al l ' indebolimento de l l e f i na l i  tranne la -a in qualche caso par t ico la re . 
Vediamo t r e esempi d i caduta de l le vocali atone: 
1. aferes i :  la vocale atona i n i z i a l e cade "la rekkjé" (l 'orecchio) 
2. sincope: i d i a l e t t i meridionali s i mostrano molto conservatori di vocal i 

in ter toniche "kavédé" (caldo, c a l i d u s ) 
3. apocope: la vocale atona f inale  cade vo len t i e r i se è seguita da ' l , r , n , m ' 

"Sam Vidé" (San Vito) 
L'indebolimento de l l a vocale può ar r ivare fino  a l l a caduta completa dopo un 
gruppo d i consonanti doppie: es . ru l l a t t ' ( i l l a t t e ) , lu f a t t '  ( i l fatto) 

La vocale che riesce a salvarsi dalla caduta è la / a / , se s i trova in procl is ia , 
es . negli ar t i co l i determinati e indeterminati: na (la) feirméné 

negli agge t t iv i pronominali e dimostrat ivi : s ta bb^lla femméné,sta  femména  b^ l l é 
Contrariamente al napoletano che avrebbe usato t r e vol te la -a f inale,  i l 
morrese usa la vocale solamente come un nesso per f ac i l i t a r e  la pronuncia. 

Possiamo dire dunque che i l morrese non conosce in generale una vocale f inale 
dist int iva. Cgni parola termina con una /é/ indistinta: 

lu fasulé  ( i l fagiolo)  la kasé (la casa) 
lu mesé ( i l mese) l i misé ( i mesi) 

Non vediamo differenza  t r a femminile  e maschile oppure t r a singolare e p lu ra le . 
Eppure i l par lante morrese s i rende ben conto in quale persona s t i a parlando. 
L'opposizione toscana con le f ina l i  d i s t i n t e (-o, -ra, - i , -e) è superflua  nel 
morrese, perché la metafonia  permette d i dis t inguere i s t e s s i t r a t t i . ( 1 ) 

Uno sviluppo contrario a l la caduta del le vocali atone è i l fenomeno  de l l 'anapt i ss i . 
le vocal i vengono in te rca la te : 

es . 1/r + consonante: kérévat t ' (cravat ta) , kavédé (caldo), verédé (verde) 
consonante + j : féjaské  (fiasco) 

(1) vedi capi to lo I I I , A) Vocalismo tonico 
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Definiamo  dunque i l sistema de l l e vocali atone nel morrese: esso comprerete 
due fonemi  poss ib i l i , ma solamente uno che rimpiazza t u t t i g l i a l t r i : 

/ é/ - /a / 
Se invece una vocale atona viene ad appoggiarsi a una tonica, come ad esempio nel 
caso di una procl is ia, la vocale f inale  pub rimanere / a / . Ma questo fenomeno  è 
abbastanza raro e appare quasi esclusivamente davanti o con monosillabi. 
In generale s i può dire che un solo fonema  domino i l sistema intero: la lèi 
mutola che non fa  distinzione tra l e diversi vocali f ina l i . 

Possiamo dire concludendo che la differenza  decisiva tra i l morrese e l ' i ta l iano 
s i trova nel le vocali f ina l i ,  perché l e vocali toniche non cambiano timbro o 
solamente sotto certe condizioni. Le vocali atone sono più inportanti nei 
d i a l e t t i meridionali che in que l l i settentrionali (toscano soprattutto). 

Passiamo adesso al capitolo seguente che tratterà i l problema del le 
consonanti. Qui troveremo differenze  piG importanti che nel vocalismo. 
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IV ANALISI E IPOTESI DI UN SISTEMA CmSONANTICO 

A) Alcune pecu l ia r i t à nel l 'evoluzione consonantica 

Se s i analizzassero t u t t i i d i a l e t t i d e l l ' I t a l i a , s i potrebbe d i v i d e r l i in 
due grandi sezioni . Le due zone sono ben d i s t i n t e : la prima è la par te 
se t t en t r iona le de l la penisola dove viene conservato i l gruppo consonantico -nd-
(es. nel toscano: quando); la seconda par te è la zona centro-meridionale dove ha 
luogo l ' ass imi laz ione d i questo gruppo n e l l ' e s i t o -nn- (es. nel t e s t o a l l a l inea 
11: kuanné). Come frontiera  tra le zone prendiamo Roma (cfr.  "er monno" nel romano). 
Questa c a r a t t e r i s t i c a generale c i permette d i local izzare un d i a l e t t o in una 
prima a n a l i s i (1). 
Per la zona meridionale troviamo a l t r e ass imilazioni , cane i gruppi -mb- e -nv- , 
che diventano ambedue -mm- in t u t t i i d i a l e t t i del sud. 
es . mb: piombo > kjummé nv: invece > nme^é , invidia ^ mmidié 

Un secondo fenomeno  è la sonorizzazione de l l e consonanti occlusive sorde se 
seguono una consonante nasale: 
es . mp: campana >kambané , rompere ( rumpere) > rombé 

n t : dente >d^ndé (ma: l i digndé) , s a n t o - san (c) t u > sandé 

Le consonanti in posizione i n i z i a l e s i conservano bene, come anche quel le in 
posizione intervocal iche. Si trovano anzi a vol te raddoppiate e r inforzate 
enfaticamente  sopra t tu t to se sono a l l ' i n i z i o di monosillabi, 
es . più > kkju , due > ddui/ddc>i , per>ppé 
Anche ne l le parole che seguono dei monosillabi s i possono incontrare quest i 
rinforzamenti.  es . nel t e s to l inea 4: a rrubbà 

l inea 14: ka nniendé 

Tratteremo in questo capitolo solamente l e differenze  del l 'evoluzione 
consonantica da quella i t a l i ana oppure campana. 

1. b, bb, b > v 

I l fonarla  che forse  più di ogni a l t r o crea tanta confusione,sia  t r a i l e t t e r a t i 
che anche t r a i pa r l an t i dei d i a l e t t i , è la / b / . Troviamo la confusione  t r a /b/ e 
Ivi  anche nel mondo spagnolo e la prova che questa evoluzione s ia naturale sono 
le antiche i s c r i z ion i l a t ine dove già troviamo "avete" invece de l la forma  c lass ica 
"habete" oppure "ave" al posto d i "habet" (2). 

(1) Ci sono buone probabi l i tà d i credere questo elemento -nn- un residuo del 
sos t ra to osco-umbro, (cfr.  Rohlfs  Gerhard, Grammatica Storica/ v o l . l , pag.358) 

(2) vedi G. Rohlfs,  o p . c i t . , v o l . 1. pag. 194 
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Se confrontiamo  i c a r a t t e r i d i s t i n t i v i dei due fonemi  /b/ e /vi,  vediamo che c i 
sono i n f a t t i  de l le somiglianze sul piano a r t i cu l a to r io . 
Ambedue sono sonori e l a b i a l i ; b i l ab ia le nel caso d i /b / e labio-dentale nel caso 
di / v / . Può dars i che la /v/ s i a s t a t a pronunciata in modo b i l a b i a l e a un cer to 
momento e che ne s ia r i s u l t a t a la / b / . La confusione  ha fa t to  sca tu r i re uno 
schema complementare per l ' u s o dei due fonemi: 

INIZIALE INTERVOCALICA 

/b/ 
l . / b / , / b b / e s . bbuoné 

( b o n u s ) 
2.Ivi  e s . vokké 

(b u c c a ) 

Ivi  es . favé  ( f  a b a ) 

Ivi 

1 . Ivi  e s . viné 
(v i n um) 

2.Ibi  e s . j é beghé (1) 
(v i d e r e ) 

/v/ es . vivé ( v i v a t ) 

(schema d i P. Tekavcifi,  o p . c i t . pag. 142) 

Si nota una apertura generale de l l a /b/ a l l a / v / . Questo fenomeno  de l la perdi ta 
del l 'occlusione è un fa t to  comune a l l e lingue romanze. 

In generale s i può d i r e che le occlusive sorde s i attenuano e quel le 
sonore s i dileguano nel morrese. 
La /b/ i n i z i a l e non muta in /v/ se viene dopo dei monosillabi. Questi u l t imi 
provocano i l raddoppiamento consonantico: es . e bfc^llé;  va bbo (linea 11 nel testo) . 
I l rinforzamento  de l l e consonanti i n i z i a l i t radisce l ' o r i g i n e l e t t e r a r i a de l l e 
parole: es . lu ddiebbété ( i l debito, parola non d i origine loca le ) . 

Al contrar io del passaggio a l l a /v/, i l fenomeno  inver t i to , cioè la chiusura da l l a 
Ivi  a l l a / b / , è conosciuto solo come una confusione  nel la lingua popolare. 
Prime a t tes taz ion i sono r e g i s t r a t e nel1'Appendix Probi, 
es . b a l i a t < (v a 1 e a t) ; benus < (v e n u s) 
La confusione  deve aver avuto i n i z i o nel suono confuso  d i / $ / ( f r ica t iva  b i l a b i a l e ) , 
un suono t r a /v/ e / b / . 
La /v/ i n i z i a l e rimane generalmente ina l t e ra ta , quella intervocal ica può cadere 
occasionalmente. es : faoré  (favore) 

(1) Questa forma  è ancora molto usata dagli anziani, ma nel t e s to ho messo 
" jé v^ghé " (a l la 1 inea 3) , anche perché la confusione  è grande t r a i 
pa r l an t i . D'altronde molti giovani preferiscono  par lare un d i a l e t t o 
i t a l i an izza to che va molto d i moda, e la maggior parte degl i adu l t i e 
perfino  g l i anziani s i uniscono a loro.Comunque s i conoscono a Morra 
ambedue le forme:  "jé beghé" e "jé veghé 
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Per quanto riguarda l ' o r i g i n e del suono / v / , esso proviene da l l a lingua 
germanica dove la /w/ viene pronunciata ancora oggi come / v / . Ma i l fonema  è 
s ta to adeguato a l l ' a r t i c o l a z i o n e l a t ina so t to forma  d i / gu / . 
es . wi r r a > guerra ; w a r d a n > guardare 
Nel morrese de l le parole arcaiche come "prfwté"  (prete) sono ancora t u t t ' o g g i 
in uso. 
Lo sviluppo de l l e a l t r e lingue ha seguito questo carmino: 

p r a e b y t e r ) p r ^ t é > prete ( i t a l i ano) , p ré t r e (francese). 

Parliamo di un t r a t t o par t i co la re che possiede la /v / davanti a una vocale ve la re . 
Se i l fonema  s i trova in questa posizione esso muta in / g / . 
Prendiamo l'esempio d i "horpa" (linea 3 nel tes to) nel d i a l e t t o morrese. 
L 'or igine la t ina è ' v u l p e m ' che durante i l 14® secolo diventa 'gulpem'. Troviamo 
una accertazione nel"Dizionario Etimologico"(1) e la s tessa forma  è usata anche 
nel francese  medievale (cfr. Le Roman De Renar t): l e goupil . 
Si può dedurre che la /g/ i n i z i a l e s ia pronunciata con appoggio del la voce e in 
modo gut turale per ev i ta re lo i a to . Si scrive /h/, perché anche le parole come "ha" e 
"hanno" vengono pronunciate gu t tu ra l i nel morrese. La confusione  è dovuta forse  a 
una ipercorrezione e s i scr ive /h/ invece del la /g/ che è realmente pronunciata. 

I l suono /h/ aspi ra to non s i è introdotto completamente nel sistema morrese, ma 
troviamo un fonema  medio t r a la /h/ e la / g / . 

La /h/ or ig inar ia l a t ina è diventata muta molto presto ne l l e parole l a t i ne già nel 
periodo volgare, però veniva s c r i t t a fino  al medioevo. Essa scompare da l l e parole 
germaniche e francesi  prese in p r e s t i t o . Nello spagnolo è s t a to prefer i to  al 
fonema  I t i i l suono velare /h/ es . f i l i u s  y h i j o , ma non troviamo niente del 
genere nel nostro d i a l e t t o . 

2. d, dd > dd, d > r , H >dd 

Ci sono due sviluppi opposti del fonema  /d/ nei d i a l e t t i meridionali: i l primo 
tende a indebolire la /d/ i n i z i a l e fino  a una f r i ca t iva  in terdenta le ! % / ; l ' a l t r o 
lo rinforza  con molto appoggio del la voce fino  a un raddoppiamento /dd/ . 
Nel morrese infine  la /d/ i n i z i a l e può cadere completamente e essere rimpiazzata 
con una / j / pa la ta le , es . d i g i t u > j idé té ; l e d i t a > ré jedété 
In generale la /d/ è pronunciata sonora, ma appena p e r c e t t i b i l e e quasi con un 
f i lo  di voce. I l raddoppiamento del la consonante è dovuta una vol ta di più a un 
p r e s t i t o dal la lingua nazionale, es . lu ddiebbété 
Contrariamente al s i c i l i ano i l morrese non conosce la pronuncia cacuminale /dd / . 
Parole come "ddoi" (l inea 22 nel testo) non vengono pronunciate con la lingua 
re t rof lessa  (ma forte  e con l 'appoggio del la voce). 

(1) C. Ba t t i s t i /G. Alessio, Dizionario Etimologico I t a l i ano . 
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I l raddoppiamento cacuminale /dd/ è l ' e s i t o de l l e consonanti geminate / 11 / . 
Nel morrese la pronuncia d i /dd/ è medio-palatale, ma non re t rof lessa : 
es . ga l l ine > ré gaddiné (l inea 4 nel tes to) . 
Ma non sempre /11/ muta in /dd/.- e s . col lo > kuoddé ; collana > kullané, mentre 
nel s i c i l i ano l ' e s i t o è sempre in /dd / :be l lo b^ddu (ma bf l lé  nel morrese) 
senza differenziare  t r a parole l e t t e r a r i e e non l e t t e r a r i e . 

Un'al t ro fenomeno  è quello de l l a ' rotazione ' eppure 'rotacismo' che trasforma  la 
/d/ in / r / s ia in posizione i n i z i a l e che in te rvoca l i ca ; 
Si presuppone uno sviluppo da l la /d/ a l l a f r ica t iva  / %/ e poi a l l a / r / . 
es . domenica > rumenéké ; domani > rumané ; Madonna > Mar^nné 
Alcuni pa r l an t i mi hanno ass icurato che i l rotacismo non proviene dal paese d i 
Morra, ma che fu  importato dai paesi v i c i n i . Durante i l periodo de l l a miet i tura 
g l i uomini andavano d i paese in paese in cerca d i lavoro. Un ragazzo in buone 
condizioni d i sa lu te poteva a r r ivare fino  nei t e r r i t o r i pugl ies i ! 
La forma  "rumané" è s t a t a r eg i s t r a t a da l l a car ta dell 'AIS nel paese d i Trevico. 

Accanto a l l a forma  "rumané" ho t rovato anche quella d i "murnané" molto usata dagl i 
anziani e soprat tu t to da l le donne. 
Si può d i r e i n f a t t i  che l e donne conoscano piti forme  arcaiche che g l i uomini, forse 
perché esse svolgono le loro a t t i v i t à sempre nel l 'ambito de l la casa. 

La parola "domani" (de m a n e ) sos t i t u i sce "cras" verso i l 14° secolo. La parola 
oggi in uso a Morra è "crai" ed è dunque più anziana de l le a l t r e forme  va r i a t e d i 
"domani", che è s t a t a introdot ta forse  per vie dot te e l e t t e r a t e . 

Anche /11/ può mutare in / r / a t t raverso i l passaggio d i /dd/ . Questo s i manifesta 
nel morrese negli a r t i c o l i determinati . 
Troviamo due va r i an t i per i l s ingolare maschile che s i completano nel seguente 
schema: 

accento sul la prima s i l l aba accento su l la seconda s i l l aba (o panltiiTH) 

i l ré ggrané ( i l grano) lu pust ieré ( i l postino) 

le ré kasé (le case) r ' a l i v é ( le olive) 

l a / i la kasé , l i vuoi 
(la casa, i l bue) 

la mu^ré (la moglie) 
l i kr ia turé ( i bambini) 

Se la parola maschile singolare è breve,nel la maggior par te dei cas i r ichiede / r é / 
per a r t i co lo e la consonante i n i z i a l e s i r inforza.  Se la parola ha l ' accen to su l l a 
penultima s i l l aba , non avviene nessun raddoppiamento de l le consonanti i n i z i a l i . 
Per i l femminile  plurale rimane / r é / come a r t i co lo unico sviluppatosi da " i l l a e" . 

Un'ultima differenza  d a l l ' i t a l i a n o la troviamo nel lo sviluppo da /d/ a / v / . A 
vol te s i sentono forme  t a l i : j é vavé (io vado), lu kjuové ( i l chiodo, ma ' c i a v u s ' I ) 
L ' i t a l i a n o sembra conoscere lo sviluppo inverso da /v/ a / d / , mentre quel lo 
morrese rimane una pura cur ios i tà del d i a l e t t o , es . paradiso>paravisé 
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3. k, g, j 

Vediamo nell'esempio di /k/ e d i /g/ qua l i svi luppi possono subire l e consonanti 
i n i z i a l i e intervocaliche. 
Le consonanti f i na l i  s i distinguono dal primo gruppo, perché indeboliscono e 
cadono generalmente. La -m finale  veniva t r a l a s c i a t a già nel periodo c lass ico 
perfino  nei t e s t i s c r i t t i . La s tessa sor te va le piG t a rd i per la - t e la - s f ina le . 
Essi carat ter izzano la flessione  del nome e del verbo la t ino . 
Se questa fonte  d i informazioni  non viene più pronunciata accuratamente o l a s c i a t a 
via del t u t t o , s i deve trovare una soluzione a l t e rna t iva . È qui che la lingua 
inventa g l i a r t i c o l i e passa dal sistema s i n t e t i c o a quello ana l i t i co . 

Ma anche le consonanti i n i z i a l i possono scomparire se vengono a t tenuate , 
e s . la ga t ta > la a t t ' ; le ga t t e > r é gga t t ' ; Gaetano > Ai tanè 
Ci sono a l t r i sviluppi poss ib i l i , come la sonorizzazione, la pala ta l izzazione e 
la velarizzazione. 

a) la sonorizzazione e la desonorizzazione 
Questi due fenomeni  sono c a r a t t e r i s t i c i de i d i a l e t t i del Mezzogiorno. Mentre l e 

occlusive fo r t i  vengono attenuate, sonorizzate e perfino  dileguate, l e occlusive 
tenui diventano sorde e fo r t i . 
es . sfocare  > sfugà  ; affocare  >affu(g)à  ; pagare > pakà; incontrò > ngundravé 
Se le occlusive sono precedute da una consonante nasale, esse sono ugualmente 
sonorizzate, es . ancora > angoré ; mondo > munné; montone > mundoné 

Le occlusive sorde (k, t , p) possono anche rimanere i n t a t t e , 
e s . f r a t e l lo  > fra  t é ; capello ? kap i l l é 
Specialmente i l nesso / t r / è mantenuto nei d i a l e t t i meridionali. Questo fenomeno 
ha o r ig in i n e l l ' a n t i c o umbro e s i espande fino  a l l a zona laz ia le , 
e s . m a t e r > matré ; p a t e r ) patré ; tuono 7 trQné (con epentesi) 

b) la palatal izzazione 
Durante i l procedimento della pala ta l izzazione i l suono sposta i l suo punto d i 
ar t icolazione verso i l palato duro. L'evoluzione è un fenomeno  neolat ino, 

perché anticamente /k/ e /g/ erano va r i an t i d i uno stesso fonema, 
es . ca t tus - cjattus 
La dis t r ibuzione complementare dei due fonemi  è dovuta a l l e vocali che seguono 
le due occlusive. 
/ k / , /g/ + vocal i ve la r i > / k / , /g/ e s . kuandé (quando), ré ggat t ' (gatte) 
/ k / , /g/ + vocal i pa l a t a l i > / § / , / j / e s . su££' (asino) , jenéré (genero) 
Ognuno dei due fonemi  or ig ina l i s i è d iv iso in due a l t r i fonemi  che non sono 
però va r i an t i , ma suoni indipendenti con t r a t t i d i s t i n t i v i , es . cjallo - g i a l l o 

11 • 1 » 
La /k/ ant ica poteva essere s o s t i t u i t a con /qu / . es . que l l i > kuiddi ddui da Cjuid 

Contrariamente al leccese che pa la ta l izza anche le forme  "chi" e "che" in "6i/6é", 
i l morrese ha seguito l'esempio toscano usando la /k/ : "ki" e "ké". 
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La /k/ e la /g/ hanno conosciuto evoluzioni diverse n e l l ' I t a l i a se t t en t r iona le e 
meridionale: / k / ; 1. £ f r i ca t iva ,  pronuncia meridionale 

2. 6 affr icata ,  pronuncia toscana 
La var iante toscana va introducendosi sempre più anche nel morrese. Lo s tesso vale 
anche per / g / : / g / : 1. j pa la ta le , pronuncia meridionale 

2.dz pa la ta le , pronuncia toscana 
Ci sono c e r t i isolamenti che confermano  la regola nel morrese. 
es . Gerardo > Cilardé ? gente > dz^ndé; i l t u t t o è forse  dovuto a l l ' i n f l u s s o  dot to . 

La pala ta l izzazione con / j / è un fenomeno  panromanzo, mentre quel la dovuta a l l e 
vocal i p a l a t a l i non lo è . 
La / j / seguita da vocal i p a l a t a l i diventa /dz/ e s . i a m > g i à ; i o c a r é * > giocare, 
ma nel morrese rimane / j / in quasi t u t t e l e forme:  m a g i s t e r > maj i s t r é 
giocare > jukà; digiuno > dijuné ; giusto > jus t é ; p a g e n s e > p a j i s é 
La / j / può pero diventare /dz/ sot to l ' i n f l u s s o  l e t t e r a r i o , es . Giuà (Giovanni). 

c) la velarizzazione 
Per quanto riguarda quest 'ult imo fenomeno  relevante ne l la trasformazione  de l l e 

consonanti, esso provoca lo spostamento d i un suono nel punto d i a r t ico laz ione 
verso i l velo del pala to . 
La consonante più sovente velar izzata è la l a t e r a l e / ! / che muta in / u / . La 
velarizzazione può avvenire teoreticamente in posizione i n i z i a l e e in tervocal ica , ma 
g l i esempi t rova t i sono sempre in te rvoca l i c i , 
e s . ca l ze t t a >kaus^ t t ' ; a l t u > auté ; scalzo> skauzé 

La velarizzazione d i / ! / è spesso accompagnata da metatesi i n t r a s i l l a b i c a oppure 
t r a due parole. 
es . cagl io > kuafé  La trasposizione dei due fonemi  /a / e /u/ a l l ' i n t e r n o de l la 
parola cambia l ' o rd ine dei suoni. 
Anche la gu t tura le /g/ può essere ve la r izza ta e la /g/ assorbi ta da l la vocale / u / . 
e s . n i g r u m > niuré 

Le rimanenti consonanti non hanno grandi differenze  t r a l ' i t a l i a n o e i l morrese. 
Alcune vengono pronunciate un pò diverse dal toscano. Prevalentemente c ' è una 
t r acc ia di sonorizzazione in quasi t u t t e l e consonanti fo r t i  o occlusive. 
Ad esempio la / s / viene pronunciata sonora come la /z / i t a l i ana anche se l e parole 
sono d i or igine do t ta , es . forse>forzé 
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B) Alcuni esempi di nessi consonantici 

Più che una dis t inzione t r a evoluzione d i consonanti e ness i consonantici , s i deve 
pensare a una gerarchia d i importanza.Gli sviluppi dei ness i sono molto più audaci 
che i sviluppi di singole consonanti. 
Vediamo t r e cas i speci f ic i  d i ness i : i nessi con consonanti n a s a l i , con la l a t e r a l e 
/ l / ed infine  con la pa la ta l e / y / . 

1. nessi con consonante nasale come primo membro 

Questi gruppi sono già s t a t i ana l i zza t i nel capi tolo 3 (pag. 17) su l l a 
sonorizzazione. Le nasa l i hanno la proprietà di indebolire i l nesso e renderlo cosi 
sonoro, come già accennato ne l l ' in t roduz ione . Questa c a r a t t e r i s t i c a è val ida anche 
per proparossitoni e t r a due parole , 
es . mandorla > mannélé ; in co l lo > nguoddé 
Secondo una teor ia d i Rohlfs,  i l fenomeno  del l ' ass imi laz ione è uno naturale e 
fac i le ,  perché è presente anche in d i a l e t t i tedeschi. (1) 
Passiamo adesso a un gruppo consonantico che non abbiamo t r a t t a t o ancora finora: 

2. nessi con consonante l a t e r a l e /1/ cane secondo membro 

La /1/ può svilupparsi s ia in ness i in posizione i n i z i a l e che in tervocal ica . 
In una prima parte vorrei d iscutere i nessi di una occlusiva e la l a t e r a l e . 
I nessi come /k l / e / p i / oppure / b l / sono i più c a r a t t e r i s t i c i d i questa 
palatal izzazione. 
II nesso /k l / diventa / k j / . e s . c l a v e m > kjavé ; c l a m a r e > kjamà 
In posizione intervocalica diventa / k k j / . es . oc (u) 1 u > uokkjé 
Anche i l nesso la t ino / p i / ha lo s tesso e s i to in / k j / oppure / k k j / . 
es . p i an t a > kjandé ; p 1 u s > kju?*p 1 o v e r e > kj<j>vé; a p p 1 a n a r e:akkjanà (salire) 

Nel morrese troviamo una variazione strana del nesso / p i / ne l la parola "riempire": 
mentre "p 1 e n u" diventa "kj ené ", i l verbo"im p 1 e r e" diventa"ené"e non'enkjé.' 

Anche per i l nesso /k l / c ' è una var iante par t icolare se i l nesso è preceduto da / s / . 
es . a s c i a > aSeddé ( a l a ) . I l nesso / s c i / diventa / s k / . • 

Questi due nessi erano composti da consonanti occlusive sorde. Vediamo adesso un 
nesso con una occlusiva sonora, cioè / b l / che muta in posizione i n i z i a l e in / j / e 
in posizione intervocalica in / f / . 
Mentre la lingua dotta ha conservato i l nesso i n i z i a l e in alcuni cas i (es. blandire, 
blu) , i d i a l e t t i meridionali hanno r ido t to i l nesso ad un solo fonema, 
es . b l a n c u > janké ; b l a s f e m a r e >  jastumà ; 
Al l ' in te rno de l le parole i l toscano ha conservato una forma  simile a quella l a t i na , 
es . n e b (u) l a > nebbia , mentre i l morrese trasforma  i l nesso in / l / : nefé. 

(1) vedi § 253, pag. 356 in Grammatica Storica, Gerhard Rohlfs,  voi 1. 
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Ma c i sono nessi anche con la f r i ca t iva  I t i che in posizione i n i z i a l e diventano 
/ f i /  nel toscano. Per i d i a l e t t i morresi Rohlfs  trova de l le forme  come "samma" 
per "fiamma"  (1) . Nel morrese queste forme  pa la ta l i zza te non sono usa te n e l l e 
s tesse posizioni come ad esempio nel napoletano. Si dice a Morra lu fiumé,  la 
fiammé  e nu ficpré.  Ma c ' è un'eccezione per i l nesso in posizione in te rvoca l ica , 
es . s u f f l a r e  > juSà 

3. nessi con lyl  come secondo membro 

La palatal izzazione con lyl  è un fenomeno  panromanzo, mentre quel lo con /g / 
(vedi pag. 17) è solamente una evoluzione neolat ina. 

Ci sono due gruppi di nessi d ive r s i . I l primo rappresenta le occlusive sorde e 
l ' a l t r o le occlusive sonore. 
Nel primo gruppo troviamo i nessi Ityl  e Ikyl  che diventano / z / e Iti  nel toscano, 
es . f o r t i a  > forza  (nel torcano); 1 i n t e o 1 u > lenzuolo (simile al morrese). 
Ma nel morrese abbiamo uno sviluppo diverso da /ky/ in / t s / , mentre nel toscano 

" l a n c e a" diventa "lancia". Esempi del l 'evoluzione morrese: 
b r a c c h i u > v r a t t s ' (braccio); f a c i o > f a t t s ;  p o t e o > P 9 t t s ' 
I l secondo gruppo rappresenta le occlusive sonore nel l 'evoluzione da /dy/ e /gy/ 
a / j / nel morrese. Nel toscano le due forme  diventano /dz / . e s . d i u r n u > giorno 
Nel morrese invece le forme  la t ine" ho d i e "e" ra d iu " es i tano in "pjé" e " r a j é " . 

Un a l t r o nesso è quello con la l a t e r a l e / l y / che e s i t a in posizione intervocalica 
in I t i . es . p a 1 e a > pafé  ; f i l i a  7 f  ifé 
L'ultimo nesso preso in considerazione in questa ana l i s i è quello d i /gn/ perché 
e s i t a in /yn / . es . a g n u > a j n é ; l i g n a > l<gwné ; p u g n u > p u j n é 
Vediamo che la/gn/può mutare in due forme  pos s ib i l i : 

. /u j / , (pugnu - pugno) 
/rjn/ oppure /gn/ 

^ /wn/ , ( l igna - legna) 

4. a l t r e evoluzioni di nessi consonantici 

I l nesso /ng/ diventa /n/ nel morrese. e s . p 1 a n g e r e > kiané; c l o s t r u > n9stré 
(inchiostro) . In quest 'ult imo i l nesso /ne/ equivale a /ng/ forse  a t t raverso una 
sonorizzazione del la occlusiva sorda. 
Due occlusive sorde vengono ass imi la te s ia nel morrese che nel toscano: 
es . l a c t e > l a t t ' ; o c t o y £ t t ' ; t e e t u > t i t t ' (con metafonia)  . 

Se una occlusiva è seguita da / s / , i l nesso s i assimila a l l a s i b i l a n t e , 
es . i p s e > i ssé (iddé nel morrese) 

(1) vedi § 183, pag. 247 in Grammatica Stor ica , Gerhard Rohlfs,  vo i . 1. 
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La sincope infine  è un'evoluzione molto conosciuta anche fuori  d e l l ' I t a l i a e 
dei d ia le t t i meridionali. Possono essere fatte  cadere s ia le consonanti occlusive 
sonore che quelle sorde. 

es. ne b u i a > nebla (nefé). 

Questi sono i gruppi consonantici che hanno subito pi Ci cambiamenti sul 
piano articolatorio. Le consonanti restanti sono molto vicine al r i su l ta to nella 
lingua toscana e quindi a l l ' i t a l i ano standard. 



V CONCLUSIONE 

Passando da un t r a t t o c a r a t t e r i s t i c o a l l ' a l t r o siamo a r r i v a t i a l l a conclusione 
d e l l ' a n a l i s i sul d i a l e t t o morrese. 
Vediamo in una s i n t e s i f inale  i r i s u l t a t i dei c a p i t o l i precedenti . 

Per quanto riguarda i l sistema vocalico, abbiamo v i s t o che esso s i dis t ingue 
da quello che Rohlfs  ha definito  : "il sistema meridionale" I l morrese 
conosce 5 vocal i cane anche i l toscano, mentre i d i a l e t t i ca labro-s icu l i sembrano 
conoscere solamente l e va r ian t i aperte de l l e vocal i / e / ed / o / . 
Nel morrese le vocal i cambiano i l timbro a una condizione precisa , cioè se la 
vocale f inale  è / i / oppure / u / . Negli a l t r i c a s i l ' e s i t o da l l a voce l a t ina 
corrisponde a l l a versione i t a l i ana . 
Per le vocal i f i n a l i  invece vale una regola generale. Esse ammutoliscono a una lèi 

( S ) i n d i s t i n t a oppure cadono del t u t t o . Questo è un a l t r o punto che dist ingue 
i l morrese dagl i a l t r i d i a l e t t i meridionali e d a l l ' i t a l i a n o vero e proprio. 
Solamente i l morrese non conserva le f ina l i  e g l i a r t i c o l i determinativi. 

Per i] consonantismo nel morrese invece abbiamo potuto cos ta tare i seguenti 
fenomeni:  la sonorizzazione di /w/ fino  a l l a b i l a b i a l e / b / ; i l rotacismo; la 
palatal izzazione e la velarizzazione di consonanti e anche di ness i consonantici . 
Molte d i queste evoluzioni sono panromanze e sono conosciute perfino  in alcuni 
d i a l e t t i tedeschi . 

I l d i a l e t t o paesano e vernacolare non s i dist ingue solamente da l la lingua i t a l i a n a , 
ma anche dal s i c i l i a n o e i l calabrese . Possiamo definire  i l morrese e t u t t i quei 
d i a l e t t i s imi l i a esso (es. napoletano, campano) appartenenti a una lingua 
intermediaria t r a i t a l i ano e d i a l e t t o meridionale. 
Questa lingua è comprensibile a l l a maggior par te degl i i t a l i a n i s e t t e n t r i o n a l i , 
mentre solamente pochi in te ressa t i capiscono i l s i c i l i ano . 
Vogliamo chiamare questa lingua una "koiné", perché t i ene conto de l le grandi l inee 
ca r a t t e r i s t i che de l l e due zone d i a l e t t a l i in I t a l i a . I l d i a l e t t o è i t a l i an i zza to e 
l ' i t a l i a n o riceve degl i accenti meridionali. Le pecu l ia r i t à loca l i sono at tenuate 
e le diverse pa r la te perdono,senza volerlo, molte de l l e loro pecul ia r i tà loca l i per 
avvicinarsi a una lingua passe-partout. 
Una forma  di questa lingua koiné è quel miscuglio che parlano g l i emigrati t r a di 
loro (come già accenntato nel l ' in t roduzione) , dove e s s i abbandonano le var ie tà 
individual i per una lingua con cara t te re abbastanza uniforme. 
Una prova per la fac i le  comprensione del miscuglio italiano-campano è la sua 
frequente  u t i l i zzaz ione in f i lmati ,  g iornal i e s i tuaz ion i umoristiche. 
Purtroppo spesso in una forma  spregievole, ma comunque le ba t tu te d i a l e t t a l i 
vengono capi te da t u t t i . 
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Ritorniamo per un momento a l l ' a n a l i s i di Rohlfs. 
Egli non ha tenuto conto dei d i a l e t t i meno conosciuti ne l la Campania e ha preso 
in considerazione solamente quel le par la te rare e certamente più in t e re s san t i per 
un l inguis ta . 
Abbiamo costa ta to che i l d i a l e t t o r ipor ta to nell 'AIS (Trevico) è molto vicino a 
quello morrese .Non bisogna però t r a l a sc i a r e i l fa t to  che le pa r l a t e possono var iare 
notevolmente da un paese a l l ' a l t r o . 
I l morrese ha t rovato una via d i mezzo nel la forma  a t t ua l e che incontriamo t r a 
par lan t i anziani e giovani. 

Non abbiamo espanso l ' a n a l i s i su l la morfologia  oppure la s i n t a s s i nel d i a l e t t o 
morrese, ma possiamo cos ta ta re assa i facilmente  che i d i a l e t t i meridionali non 
conoscono in genere i l tempo futuro.  Esso viene espresso con i l verbo se rv i l e 
"dovere" . es . j é adza j i (io devo andare, io andrò). 
Troviamo questa assenza del futuro  anche in a l t r e lingue che non es is tono nel lo 
s c r i t t o , ma solamente nel par la to . I d i a l e t t i sono conservat ivi e c i mostrano la 
lingua del passato senza troppe differenze  dal l a t ino volgare. 

La popolazione di Morra doveva consis tere per la maggior par te d i a g r i c o l t o r i . 
Essi vedevano i l tempo come un c i c lo r i p e t i t i v o di s tagioni calde e fredde. 
Le società moderne invece s i orientano p iu t tos to verso i l futuro  e vedono la loro 
consistenza nel progresso continuo e lo sviluppo verso un tempo migliore. 
La mentalità progress ivis ta r ichiede dei tempi nel futuro  per i p roge t t i pronti 
da eseguire. 
Le cul ture "primitive" invece vedono la base del la v i t a e del mondo nel c i c lo 
annuale de l le s tagioni e nel lavoro campestre r i p e t i t i v o . 

I l morrese è in via di sparizione come quasi t u t t i i d i a l e t t i con poco p res t ig io . 
Bisogna ammettere anche che i meridionali non sono a c c e t t a t i e t a l vo l t a discr iminat i 
dai "nordist i" per la loro mentalità oppure per l ' accento . La povertà l i fa 
emigrare e molti rinnegano poi le loro rad ic i dimenticando t r ad iz ion i e lingua 
del paese nativo. 
Gli emigranti de l la prima generazione s i ricordano ancora del d i a l e t t o del loro 
paese quando s i trovano t r a paesani. Ma con i loro f i g l i  e s s i parlano più l ' i t a l i a n o . 
Per molti giovani i l paese dei loro geni tor i non rappresenta alcuna a t t raz ione e 
finché  sarà poco nota la cul tura d i Morra, nessuno penserà a conservare i l d i a l e t t o 
del paese. 
Che s ia possibi le una coesistenza t r a d i a l e t t o e lingua nazionale lo provano i 
d i a l e t t i p res t ig ios i come i l romano, i l gergo toscano e i l napoletano. 



1 3 ? 
r i» 

n 

O n n x 
t = 1 ^ A S 
U i 
* § 2 
3 ^ I 

-WJ =V Q 

ìi - f r ® 3 
I s a . 
o <} • 
3 I 3 
• • <5 
3 2 -
5" 5" "2 2- ' "8 "8 1 =- ~ i? 3 » 

o 3 3 \ 

o 

3—3 — O ». 
• i r 
V. ° 8 

3 o «j 
o" o <9 

o — 
Z o. 

"8L 

3 3 « < • 
* i r 

• • T i . 
ì I 
. o Il 3 
< o 5. 5 5" 8 
3 ® 

in 

o 
73 M 
a 
M 2 

- vz -



- 25 -

la traduzione 

Un giorno Carmine i l post ino incontrò un conoscente . Via facendo 
in iz iarono a parlare del più e del meno. 
- Io di notte non c i vedo per n iente - d i s s e l'uomo - c ' è una volpe 
che v iene a rubarmi l e g a l l i n e , ma non la posso abbattere , perché 
non la vedo bene e non la colpisco? se c i v e d e s s i meglio, g l i e l a 
farei  i o la p e l l e ! 
- Ma a l l o r a perché non t i compri d e g l i o c c h i a l i da not te? - ch ie se 
Carmine. 
- Dove l i vado a cercare?- domandò l'uomo i n c u r i o s i t o . 
- Se vuo i , t e l i posso vendere i o . Però mi devi dare mezzo quinta le 
di grano. - - Va bene, portameli domani quando pass i di q u i . -

Carmine aveva a casa un paio d ' o c c h i a l i vecchi che pul ì per bene, 
e che i l giorno dopo portò al l 'uomo. Questi se l i mise sul naso, ma 
c i vedeva meno di prima, perché g l i o c c h i a l i erano per p r e s b i t i 
mentre e g l i era miope. 
- Io t e l ' h o det to che ques t i sono o c c h i a l i s p e c i a l i da notte e non 
da g iorno. M e t t i t e l i s tasera e a l l o r a c i vedrai - d i s s e Carmine, s i 
car icò i l mezzo quinta le di grano sul l 'as ino e p a r t i immediatamente. 

La not te dopo, verso l'una s e n t i abbaiare i l cane. Prese i l 
f u c i l e  appeso al muro, s i mise g l i o c c h i a l i da not te e corse fuori 
senza d ir niente a l l a moglie. Quando v ide correre un animale, sparò, 
Ma quando andò a vedere, a terra non c ' e r a la vo lpe , ma i l suo cane 
Pensava che non aveva p u l i t o bene g l i o c c h i a l i . 

11 giorno dopo incontrò Carmine e l o domandò come faceva  l u i a 
vederci con quegl i o c c h i a l i . 
- Vieni a Morra domani sera e te l o farò  vedere - d i s s e Carmine. 
La not te Carmine preparò un paio di trappole nel forno  e i l 
mattino v i trovò due bei topi dentro. Li u c c i s e e l i nascose d i e t r o 
Corte. Quando venne l'uomo, Carmine g l i fece  bere un b icch iere di 
vino e a not te i n o l t r a t a lo portò d i e t r o Corte. Non erano ancora 
a r r i v a t i che già Carmine i n i z i ò a s t r i l l a r e : " E c c o l o , lo ved i ,11 
c ' è un topo", e indicava con la mano i l luogo dove aveva_nascosto 
i t o p i . 
- Dov'è, i o non vedo niente - d i s s e l'uomo. 
- E l à , v i c i n o a l l ' a c a c i a - d i s s e Carmine e sparò due v o l t e . 
Andarono t u t t i e due a l l ' a c a c i a e Carmine prese i due t o p i . 
- Con g l i o c c h i a l i da notte g l i o g g e t t i s i vedono più grandi! -

L'uomo non seppe più cosa d i r e , s i prese g l i o c c h i a l i pensando 
che aveva sbag l ia to a u s a r l i . 

La notte dopo mandò la moglie a far  la guardia a l l e g a l l i n e . La 
donna s i mise a s t r i l l a r e appena scorse la vo lpe . I l marito usc i 
con i l f u c i l e  e g l i o c c h i a l i , vide una cosa grande muoversi, s i 
r icordò d e l l e parole di Carmine e sparò. 
- Questa vo l ta l 'ho beccata! - d i s s e l'uomo. 
- Questa vo l ta hai preso la f . . .  di tua madre.- d i s s e la moglie. 
Per fortuna  l 'aveva c o l p i t a so lo di s g u i n c i o , ma due p a l l i n i s i 
erano f i c c a t i  nel sedere. 

L'uomo andò t u t t o infuriato  da Carmine, ma questo d i s s e : 
- Ma a l l o r a è come pensavo. Questi o c c h i a l i sono s p e c i a l i c i vedono 
so lo l e persone oneste . Perciò i o c i vedo e tu no.Però saranno 
guai se Don Giovanni lo viene a sapere, perché c i t i e n e tanto a 
che i suoi co lon i non rubino. 
L'uomo s i r icordò di t u t t e l e cose che aveva nascoste per non darle 
al padrone e pensò che era meglio s tar z i t t i e non far  sapere i 
f a t t i  suo i . Perciò se ne andò e quandunque Carmine g l i chiedesse se 
c i vedeva con g l i o c c h i a l i , diceva di s i . 

Una sera Don Giovanni venne a l l a f a t t o r i a  del l 'uomo, e f a t t a s i 
not te v o l l e usc ire a contare i covoni d i grano sul campo. 
Siccome non c i vedeva bene nemmeno l u i , c h i e s e al l 'uomo di contar l i 
l u i . Al lora l'uomo prese g l i o c c h i a l i da not te e l i diede al 
padrone. 
- Ma che o c c h i a l i sono quest i? Io non c i vedo n i e n t e . - d i s s e i l 
padrone. L'uomo rimase a bocca aperta d a l l o s tupore . 
- Ah, ma a l l o r a anche voi Don Giovà? Io non v i d i mia moglie che 
era p i c c o l a , ma voi non vedete nemmeno i covoni c o s i grandi - d isse 
l'uomo e s i fece  una r i s a t a . 

Da quel giorno buttò via g l i o c c h i a l i e s i mise a derubare i l 
padrone piG di prima. 
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E d i f f i c i l e  inquadrare q u a l s i a s i d i a l e t t o se s i p a r t e da l punto d i v i s t a 
d e g l i e m i g r a t i . Da una p a r t e e s s i hanno mantenuto un vocabo la r io a r c a i c o , perché 
non è s o t t o p o s t o a l l o sv i luppo n a t u r a l e d i ogni l i n g u a . D ' a l t r a p a r t e però 
c ' è a l l ' e s t e r o un c o n t a t t o p iù s t r e t t o t r a i connaz iona l i i t a l i a n i d i ogni 
r eg ione . Per g a r a n t i r e una mig l io re comunicazione e s s i assumono e s p r e s s i o n i e 
pe r f ino  pronuncie i t a l i a n i z z a t e . 
Sarebbe poco u t i l e fondare  una r i c e r c a su b a s i c o s i i n c e r t e . 

Io ho s c e l t o come base un t e s t o s c r i t t o da un morrese emigrato i n Svizzera da 
mo l t i ann i . Eg l i ha vo lu to conservare i l tono c a r a t t e r i s t i c o morrese e 
ha f a t t o  una t r a s c r i z i o n e tenendo conto d e l l e p e c u l i a r i t à d i a l e t t a l i . 
Ma a v o l t e può c a p i t a r e d i i n s e r i r e inconsciamente d e l l e p a r o l e o forme  i t a l i a n e 
nel d i s c o r s o morrese. Troviamo un esempio d i i n f l u s s o  l e t t e r a r i o n e l l e v o c a l i 
f i n a l i  d e l l e p a r o l e oppure l ' u s o d i pa ro l e cane ' o c c h i a l i 1 , ' v e r s o ' , ' a s i n o ' e c c . . . 

Ma anche a Morra i l d i a l e t t o va scomparendo, e l e cause sono mol te . 
Notiamo s u b i t o l ' i n f l u s s o  l i n g u i s t i c o t r a m i t e l ' i n d u s t r i a l i z z a z i o n e de l Meridione. 
Un pò prima troviamo l ' a l f a b e t i s m o  c r e s c e n t e g r a z i e a l l e s t r u t t u r e s c o l a s t i c h e 
m i g l i o r a t e ed i n f i ne  e s o p r a t t u t t o i mass-media che por tano l ' i t a l i a n o s tandard 
anche n e l l e c a s c i n e p iù i s o l a t e . Ne segue un aggiornamento n e l l e a t t i v i t à p o l i t i c h e 
e l ' i n s e r z i o n e n e l l a v i t a comunale d i q u e s t i m e r i d i o n a l i . 

U n ' a l t r a componente che s i a l l e g a a l l e cause sopra c i t a t e è da c e r c a r e n e l l a 
na tu ra s t e s s a de l d i a l e t t o . 
Le p a r l a t e d i a l e t t a l i non sono d e l l e r e a l t à compatte ed omogenee, perché i n una 
comunità l i n g u i s t i c a s i t rovano d e l l e forme  v a r i a t e e i n d i v i d u a l i che 
dipendono d a l l a condiz ione s o c i a l e d i ogni s ingo lo p a r l a n t e . 
I n f a t t i  è molto d i f f i c i l e  f a re  uno s t u d i o d i ac ron ico s u i d i a l e t t i e n e l l a 
p iù p a r t e de i c a s i c i dobbiamo accon ten ta re d i uno s t u d i o s i n c r o n i c o . 

L ' in t e r scambio t r a d i a l e t t o e l ingua naz iona le non provoca un b i l ingu i smo t r a 
i me r id iona l i (e i mor re s i ) , ma p i u t t o s t o u n ' i n t e r l i n g u a che s i avv ic ina 
a l l ' i t a l i a n o senza però d i s t a c c a r s i da l d i a l e t t o l o c a l e . 

Questa i n t e r l i n g u a permet te a i p a r l a n t i d i d i a l e t t o d i comunicare con p a r l a n t i 
d i a l t r e r e g i o n i e a i p a r l a n t i d i i t a l i a n o d i e sp r imers i p iù in tensamente . 
Le t r a c c e d i a l e t t a l i danno a l l a l ingua un c o l o r i t o v ivo e spontaneo che a v o l t e 
v iene d e r i s o d a g l i i n t e l l e t t u a l i . 
Vediamo d e g l i esempi d i in te r scambio : 

' scugnizzu ' per q u a l s i a s i ragazzo che v ive disonestamente 
Di pa ro l e d i a l e t t a l i n e l l ' i t a l i a n o ne troviamo i n abbondanza e v i ceve r sa d i forme 
i t a l i a n e ne l d i a l e t t o che molte v o l t e sono u s a t e i n modo s c o r r e t t o : 

' i o sono p reso ' invece d i " i o ho preso" 
' i o ho andato ' invece d i " i o sono andato" 
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Queste forme  a u s i l i a r i e r r a t e sono molto f r equen t i  t r a p a r l a n t i i n e s p e r t i 
d e l l a l ingua i t a l i a n a . I l te rmine d i i pe rco r rez ion e s i a d a t t a a ques te forme 
né i t a l i a n e né propriamente d i a l e t t e . I l p a r l a n t e ag i s ce da un senso d i 
i n f e r i o r i t à  e sa bene che i l suo d i a l e t t o con t i ene forme  " s b a g l i a t e " . Non 
conoscendo bene l a grammatica i t a l i a n a e g l i s i confonde  e s b a g l i a . 
Un a l t r o esempio d i f a l s a  co r rez ione è l a confusione  t r a l e v o c a l i f i n a l i 
femminili  e m a s c h i l i : 

"cano" invece d i "cane" ; " f e l i c i o "  invece d i " f e l i c e " 
" i o s c r i v e " invece d i " i o sc r ivo" 

Nel d i a l e t t o non s i s en t e l a d i f ferenza  t r a p l u r a l e e s i n g o l a r e oppure t r a 
femminile  e maschi le . Tu t t e l e v o c a l i f i n a l i  mutano in una lei  mutola. 
Esempio: l u cané - lu muré (1) 

l i cané - l i muré 

E ev iden te che i l s o s t r a t o provoca d e l l e confus ioni  e soggezioni ne l l ' an ima 
del p a r l a n t e d i a l e t t a l e , 

(1) La é è una t r a s c r i z i o n e mia per l a ' e ' mutola: / a / 
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I I IL MORRESE 

A) La geograf ia 

La zona a v e l l i n e s e s i t r o v a n e l l ' a r e a a l t o - m e r i d i o n a l e ed è dunque n e l l a s t e s s a 
a rea come i l d i a l e t t o napole tano . 

Che c i s iano d i v e r s i o n i d i pronuncie e d i mor fos in tas s i  da un paese a l l ' a l t r o , è 
un f a t t o  de l p a s s a t o ormai. Lo dimostra l a c a r t a l i n g u i s t i c a d e l l ' A I S che s i 
occupa solamente d i pochi d i a l e t t i r a p p r e s e n t a t i v i per t u t t a l a r eg ione . 
Ma d a l l e p a r t i d i Morra ancora oggi s i r i conosce l ' o r i g i n e d i un p a r l a n t e d a l l a 
sua pronuncia e d a l l e p e c u l i a r i t à l o c a l i . Anche se t a n t i l i n g u i s t i vorrebbero 
un t i p i c o d i a l e t t o mer id iona le , uno t ip icamente s i c i l i a n o e c c . , non s i può u n i r e 
t u t t i i d i a l e t t i per farne  una seconda l ingua naz iona l e . L ' i t a l i a n o è uniforme,  ma 
i l d i a l e t t o v ive p ropr io pe r l ' o r i g i n a l i t à che non s i cura d i c e r t e norme 
grammat ica l i . 

Vediamo i t r e d i a l e t t i p iù v i c i n i a l morrese r i p o r t a t i d a l l ' A I S : 

723 d i a l e t t o d i Montefusco 
724 d i a l e t t o d i Acerno 
725 d i a l e t t o d i Trevico 

Osservando l a c a r t a geograf ica  r i p o r t a t a q u i , s i può fa re  g i à una prima i p o t e s i . 
Morra dovrebbe r i s u l t a r e v i c i n a a Trevico e d i s t a n z i a r s i d a i d i a l e t t i d i Acerno e 
Montefusco  (vedi f i g .  3) ' 
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Per comparare meglio i t r e d i a l e t t i con i l morrese ho p r e s o d e l l e p a r o l e 
s t u d i a t e n e l l ' A I S . 

Per l e a c c e r t a z i o n i ho a p p r o f i t t a t o  d e i d i s c o r s i d e g l i a n z i a n i e a u t o c t o n i . 
T u t t a v i a mo l t i c a s i d ' i n c e r t e z z a rimangono non c h i a r i t i , perché a v o l t e i 
morres i s i sono s p o s a t i con persone d i fuo r i  oppure sono e m i g r a t i per qualche 
tempo. E s s i hanno inconsciamente i n t e r i o r i z z a t o e s p r e s s i o n i e s t r a n e e . 
Vediamo l ' e l e n c o d e l l e p a r o l e comparate: 

i t a l i a n o 723 Montefusco  724 Acerno 725 Trev ico 

1) l a volpe flòrp 5 la ftòrps • > a 
la v o r p 

2) l a t r a p p o l a 
per t o p i a p è i H 8 l u m o s t r i l i 0 i u « T o a - s f r y c H ' 

3) i l ragazzo 0 w a t o n a w a f ò n B l u w < 3 n c > n 8 
4) l a ragazza a w a t o t f a l a v / a t ó H a l a w a n a r c l a 
5) l a bocca a o k k a l a v o k k a 

l a 
6) buono U w ò n t w ò n s 
7) buona b o n a b o n a l o o n Q 
8) domani r u m a r v k r a v opp . k r a y 

Vediamo i r i s u l t a t i nel morrese: 

1) l a h o r p a Seguendo l a pronuncia d e i p a r l a n t i i n t e r v i s t a t i l a / h / è 
p ronunc ia ta f r i c a t i v a  e molto v i c i n a a l l a I g l . Etimologicamente l a /h / v i ene 
da una / g / l e n i t a (vedi p i ù a v a n t i ) . 

2) fu  m ^ J S ^ r i 1 Le o c c l u s i v e doppie a l l a f ine  d i una p a r o l a d iven tano 
sonore e fanno  cadere l a voca le f i n a l e . 

3) La forma  popolare napole tana è "guagl ione" , ma i l morrese conosce u n ' a l t r a 
forma:  fu  c o ^ n p r i ^ e per "bambino": l u k n ' ^ i u r ^ ? 

4) Invece per l a forma  femminile  i l napole tano è conosc iu to : co -f-f  ' 

5) La confusione  t r a / h i e / v / è molto d i f fusa  nel Meridione e anche n e l l o 

spagnolo: | g v o k k ' 
6) Forma s i m i l e d a p p e r t u t t o : b b ^ Q n 9 e anche 7) k t > Q p ) 8 

8) k r à i Questa forma  è p iù u s a t a che quel l a - "moderna" : rumané. 
Tracc ia v i s i b i l e del l a t i n o " c r a s " 
A l t r e forme  morres i : dopodomani - p é s k r a i ( p o s t c r a s ) 

f ra  t r e g i o r n i - péskr idd ' ( p o s c r i g n o , XIV. s e c . 
Concludendo brevemente ques ta comparazione possiamo d i r e che i l morrese s i 
avv ic ina d i molto a l d i a l e t t o d i Trev ico . Ma passiamo prima a un esame del 
morrese t r a m i t e un t e s t o . 
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B) Un t e s t o morrese 

Una t r a s c r i z i o n e d e t t a g l i a t a se rve a t e n e r conto d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e e d e l l e 
p a r t i c o l a r i t à ne l morrese. 
S tab i l i amo qui i s imbol i u s a t i per l a t r a s c r i z i o n e : 

é = l a ' e ' m u t o l a ; / a / 
o / e = v o c a l i ch iuse 
9 /^ = v o c a l i ape r t e 

= s i b i l a n t e p a l a t a l e , come n e l l a pa ro la "chan te r "^ io j^-cince-Se ) 
6 = come n e l l a pa ro l a "cento" 

dz = f r i c a t i v a  p a l a t a l e un pò a s p i r a t a e sonora 
. f  = l a t e r a l e p a l a t a l e come i n " f i g l i o " 

Per mancanza d i i ndag in i s c i e n t i f i c h e , c a n e  ad esempio i l r e g i s t r a r e d i d i s c o r s i 
t r a p a r l a n t i d i a l e t t a l i , ho t r a l a s c i a t o s imbol i p iù s o f i s t i c a t i  e c o m p l i c a t i . 
Ho c e r c a t o d i t r o v a r e una v i a d i mezzo che cor r i sponda a l l a pronuncia d e l l a 
maggioranza e che segua l a l og ica de l modello fonologico. 

Gl i o c c h i a l i da n o t t e (1) 

Un g io rno Carmine i l p o s t i n o i n c o n t r ò un conoscente . 
Via facendo  i n i z i a r o n o a p a r l a r e del piG e del meno. 
- Io d i n o t t e non c i vedo pe r n i e n t e - d i s s e l 'uomo - c ' è una volpe 
che v i ene a rubarmi l e g a l l i n e , ma non l a posso a b b a t t e r e perché non 
l a vedo bene e non l a c o l p i s c o ; se c i vedes s i meglio g l i e l a f a r e i 
i o l a p e l l e ! 
- Ma a l l o r a perché non t i comperi d e g l i o c c h i a l i da n o t t e ? - c h i e s e 
Carmine. 
- Dove l i vado a c e r c a r e ? - domando l 'uomo i n c u r i o s i t o . 
- Se vuoi t e l i posso vendere i o . Però mi devi dare mezzo q u i n t a l e 
d i g r a n o . - - Va bene, por tamel i domani quando p a s s i d i q u i . -
Carmine aveva a casa un pa io d i o c c h i a l i vecchi che p u l ì per bene, 
e che i l g iorno dopo por tò a l l ' uomo . Quest i se l i mise 
sul naso, ma c i vedeva meno d i prima, perché g l i o c c h i a l i 
e rano per p r e s b i t i mentre e g l i e r a 
miope. 
- Io t e l ' h o d e t t o che q u e s t i sono o c c h i a l i s p e c i a l i da n o t t e e non 
da g io rno . M e t t i t e l i s t a s e r a e a l l o r a c i v e d r a i - d i s s e Carmine, s i 
c a r i c ò i l mezzo q u i n t a l e d i grano s u l l ' a s i n o e p a r t i immediatamente. 
La n o t t e dopo, ve r so l ' u n a , l 'uomo s e n t i abba i a re i l cane . 
Prese i l f u c i l e  appeso a l muro, s i mise g l i o c c h i a l i da n o t t e e 
corse fuo r i  senza d i r n i e n t e a l l a moglie . Sparò due v o l t e . 

Quando andò a vedere a t e r r a non c ' e r a l a vo lpe , bens ì i l suo cane . 
Pensò che forse  non aveva p u l i t o bene g l i o c c h i a l i . 

(1) Ci sono a t t e s t a z i o n i i n c e r t e su qua le pa ro la per ' o c c h i a l i ' fosse  in uso 
a Morra e da quanto tempo. 
Sembra che ' l ^ n t é ' abbia r impiazza to " a k k j a l é " a un c e r t o momento ve r so i l 
secolo XVII con l e s cope r t e d i G a l i l e i e fu  i n t r o d o t t o s o l o poco tempo fa 
nel morrese. Questo spiegherebbe perché i p a r l a n t i sentono ' l ^ n d é ' come 
moderno e ' a k k j a l é ' come fuo r i  uso oggi . 
L ' a u t o r e aveva s c r i t t o " o c c h i a l i " nel t e s t o , c i ò è comunque p reso d a l l a 
l ingua l e t t e r a r i a . 



Ré Igndé dé n q t t ' 

Nu juorné , Garméné lu p u s t i e r é ngundravé a n ' Qnméné ga ganuSja . 
Via fas^nné  a s s ^ r é a gundé. 

- J é a l a nQt t 1 nun ndzé veghé mik- d i s s ' (1) l'qmméné -ndz^ na horpa 
ga mé v<=né a arrubbà r é ggaddiné , ma nu l a pQzz' spara péggé nu l a 
veghé bbqné e nu l a gqfé;  s i ndzé védessé m^fé  ndzé v u l e s s é fa  j é 
l a p^ddél 
- Puozz' s t a bbutpné, nun t é può a g g a t t à r é l§ndé dé n g t t ' ? - addummannavé 
Garméné • 
- Addu r ' a d z é j i a p i .fa?  - addummannavé l'^mméné t u t t ' n d r é g h i s s é . 

- Tu s i r é bbwó, t é r é ppzz ' venné j ^ . Ma m'ea da nu mézzf t t '  dé 
g r a n é . - - Va bbo, pqrtammiddé g r a i guanné passé da gua. 
Garméné t é n j a nu paré dé l fndé  v^gghié a l a gasé . R 'appulézzavé bb9né 
bbQné e lu juorné a p p r i e s s é ndzé r é pu r t avé a l'gmméné. Kuiddé sé r é 
mé t t ivé ndzimm1 a lu nasé , ma ndzé v é d j a p^k ga nniendé, pékké r é 
l^ndé §réné pé kuidd ' ga ndzé vedéné a luc>nghé e iddé ndzé v é d j a s u l é 
a g g u r t é . 

- J é t é r ' a d z é d i t t ' ga kues t é so l^ndé s p i ^ a l é dé n<jtt ' e no 

dé ju9 rné . Mit tadiddé museré e t anné ndzé v i d é . - d i s s ' Garméné, sé 
karégavé lu mézz^t t ' dé grané ndzimm1 a lu £uCc' e p a r t i v é subbédé. 
La n q t t ' a p p r i e s s é mieré l ' u n é l'qmméné séndivé d ' a l l u g g à lu gané . 
Angappavé l a d d 9 i b 9 t t ' appesé a l u muré, sé mét t ivé r é lqndé e 
k u r r i v é fqré  annasgusé dé l a rnuJ^ré. Sparavé doi v<jté. 
Kuanné j i v é pé védé nd^rré nun ndzqré l a horpa ma lu gané s u j é . 
Pénzavé ga forzé  nun a v i j a appu l ézza t é bbuoné r é lqndé. 

(1) Questa forma  l e t t e r a l e po t rebbe e s s e r s o s t i t u i t a con " d i £ i j a " . 

Ho l a s c i a t o ' d i s s e ' anche perché non ho po tu to s t a b i l i r e con s i c u r e z z a qual 

pa ro la è in uso. I p a r l a n t i non erano t u t t i d e l l a s t e s s a op in ione . 
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Per comparare meglio i t r e d i a l e t t i con i l morrese ho preso de l l e parole 
s tudia te nel l 'AIS . 
Per le accertazioni ho approf i t ta to  dei d i scors i degl i anziani e autoctoni . 
Tuttavia molti cas i d ' incer tezza rimangono non c h i a r i t i , perché a vol te i 
morresi s i sono sposati con persone di fuori  oppure sono emigrati per qualche 
tempo. Essi hanno inconsciamente in t e r io r i zza to espressioni es t ranee. 
Vediamo l ' e lenco del le parole comparate: 

i t a l i a n o 723 Montefusco  724 Acerno 725 Trevico 
1) la volpe tìòrp* la ftòrps la v ò r p A 

2) la trappola 
per topi a p è ^ l 8 l u m o s t r i l i " l u m a ^ f r y é f - f ' 

3) i l ragazzo o w a l ' ó n a w a f Ò n B l u w « 3 n o n 3 
4) la ragazza a w a t ó t f a la v / a t ó - f t e l a w a n a r c l a 
5) la bocca a o k k a l a v<?kk a 

la 
6) buono \ovvc>n3 Uwòri t w ò n a 
7) buona b o n a b o n a b o r i S 
8) domani kr<3y r u m a n ' k r a ^ opp. kr<a y 

Vediamo i r i s u l t a t i nel morrese: 

1) la h o r p a Seguendo la pronuncia dei pa r lan t i i n t e r v i s t a t i la tht  è 
pronunciata f r ica t iva  e molto vicina a l l a Iqf  . Etimologicamente la /h/ viene 
da una /g / len i ta (vedi piti avanti) . 

2) [ u rie<dcd 1 Le occlusive doppie a l l a fine  di una parola diventano 
sonore e fanno  cadere la vocale f inale . 

3) La forma  popolare napoletana è "guaglione", ma i l morrese conosce u n ' a l t r a 
forma:  lu  co^n o e per "bambino": )u k n ' ^ i u r s 

4) Invece per la forma  femminile  i l napoletano è conosciuto: co 3 .Tq -f  ! ' 
5) La confusione  t ra /h i e /v/ è molto diffusa  nel Meridione e anche nel lo 

spagnolo: |g v Q ^ j . 1 

6) Forma simile dappertutto: B B Ò J O R > 9
 e anche 7) ^ Ì d q H S 

8) k r à i Questa forma  è più usata che quella'• "moderna" : rumané. 
Traccia v i s i b i l e del l a t ino " c r a s " 
Altre forme  morresi: dopodomani - péskrai ( p o s t c r a s ) 

fra  t r e g iorni - péskridd' ( p o s c r i g n o , XIV. s e c . ) 
Concludendo brevemente questa comparazione possiamo dire che i l morrese s i 
avvicina di molto al d i a l e t t o di Trevico. Ma passiamo prima a un esame del 
morrese tramite un t e s to . 
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I I I ANALISI E IPOTESI DI UN SISTEMA VOCALICO 

A) Vocalismo tonico 

I l nostro compito sarà quel lo di er igere un sistema vocalico che possa essere 
a t tua to sul morrese. 
Per capire meglio i l sistema vocalico morrese s i deve i n i z i a r e la r icerca ne l le 
r ad ic i , cioè nel l a t i no . Invariabilmente s i r i co r re sempre al l a t i no anche se 
le lingue osche e umbre furono  a l t r e t t a n t o importanti per i l morrese. 

Vediamo l 'evoluzione cronologica dal sistema la t ino a quel lo meridionale. 

I l sistema la t ino comprendeva 10 vocali e t r e gradi di aper tura: 
5 brevi ( ì ,£ ,a ,o ,u) e 5 lunghe ( I , é , a , 5 , u ) . 
La lunghezza de l le vocal i era un t r a t t o d i s t i n t i vo e poteva dunque cambiare i l 
s ignif icato  di una parola: es . p o p u l u s 
e s . p o p u l u s - (breve) popolo p o p u l u s - (lunga) pioppo 

« V 
1 1 — V 

O O 
a a 

u u 1. grado 
2. grado 
3. grado 

Un sistema talmente so f i s t i ca to  doveva perdere molte de l l e sue finezze  ne l l ' u so 
quotidiano e cosi a poco a poco s i in iz iò a dist inguere l e parole dal grado di 
apertura e non più da l la lunghezza. La qual i tà rimase i n t a t t a anche se t rasposta . 
Le vocali brevi divennero s i l l a b e chiuse e le vocali lunghe s i l l a b e aperte, 
es . lejgo - (breve=chiusa) lego (voc. chiusa); l ec j to - (lunga=aperta) l ^ t t o 

Si passa da un sistema quant i ta t ivo a uno qua l i t a t ivo verso i l 400 d.C.: 

V — V/ V —- U t / — 

ì i e e a a o o u u 
V 

o u 

1 u 
e o 
"e 9* " 

a 

1. grado 
2. grado 
3. grado 
4. grado 

I l sistema comprende adesso solo 7 vocal i , ma in compenso ha un grado in più. 

L ' i t a l i a n o ha mantenuto i l sistema del le 7 vocal i : 
es . perché = e puoi = o 

cer to = f  dormi = 9 

II sistema meridionale infine  conosce solamente 3 gradi d i apertura e 5 vocali : 

u 
n 9 

a 

1. grado 
2. grado 
3. grado 

(vedi Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi 
d ia le t t i , ed Giulio Einaudi, Torino, 1966; voi. I pag. 8) 
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Il morrese deve aver subito un ulteriore sviluppo, perché contrariamente a i 
d ia le t t i s i c i l i a n i e calabresi, esso presenta oggi lo stesso sistema vocalico 
che i l toscano. Questo è un fatto  sorprendente poiché la Campania è stata una 
zona di arresto e non di transito per quel che riguarda le innovazioni 
l inguistiche. Dunque i l morrese conosce la differenza  tra vocali chiuse e 
vocali aperte. 
es. f  : pfdé  (piede) 9 : Qmméné (uomo) 

e : femméné  (donna) 9 : vuojé (bue) 

Parliamo di a l t r i due fenomeni  al l ' interno del sistema vocalico, cioè della 
metafonia  e del la dittongazione (e monottongazione) del le voci lat ine. 

1. la metafonia 
Questo sviluppo fonetico  che s i verifica  sotto l ' inf lusso  della vocale finale 

è molto diffuso  nel le parlate meridionali. 
Troviamo quasi dappertutto "pilu" per "pelo" e "niva" per "neve". Ma nel 
morrese, come anche nel le parlate lucane, la metafonia  funziona  solamente con -u e 
- i f inale,  mentre nel s ici l iano essa appare anche con la 'a ' . Le vocali 'e' 
e 'o' cambiano timbro in ' i ' e 'u' nel caso del napoletano, e nel morrese 
rimangono conservate le vocali se la finale  è -a, - e oppure -o. 
es . mammé (marma), mesé (mese), pesé (peso) ma: pisé (pesi.) 
La - i finale  porta sempre a l la metafonia. 
La distribuzione compi allentare del la variazione vocalica potrebbe esser 
schematizzata in questo modo (1): 

La 'e' e la 'o' in s i l laba chiusa rimangono conservate, se non sono seguite da 
una - i o una -u finale:  es . p<?ndé (ponte), moské (mosca) , te lé (tela) , nevé (neve) 
Se la vocale finale  è - i oppure -u, le due vocali in questione cambiano timbro: 
es . russé (rossi.), t i t t ' ( tetto - t e c t u ( m ) ) 

La vocale 'a' impedisce la metafonia:  es . n^néké (monaco) e per i l resto la 'a' 
non è ritenuta abbastanza forte  da resistere all'indebolimento generale del le 
f inal i .  Troviamo solamente nel napoletano le vocali f inal i  -a, - i , e -u. 

+ a/o  9/e ^ = x 
+ i / u = x 2 

1 conservazione del timbro della vocale 
alterazione del timbro della vocale, 
metafonesi 

(1) vedi schema di Tekavcié Pavao in Grammatica Storica Dell'Italiano, 
v o l . l , pag. 61 
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2. la dittongazione e la monottongazione 
La dittongazione è condizionata da l la vocale f ina le ,  come lo abbiamo già v i s t o 
nel la metafonia. 
es . bonu(m): bbuQné ma: bona : bbQné 

b o n i : bbuyné bonae bhxjné 
La parola "bonu" vede una dittongazione nel morrese de l la /o) so t to l ' i n f l u s s o 
del la -u f inale ,  mentre "bona" mostra la s o l i t a té) mutola de l l e voci femminili. 
Un'al t ra condizione s i aggiunge a quel la de l l e vocal i f i na l i  in - i e -u , ed è 
la differenza  t r a s i l l a b e aperte e chiuse. 
Se IqI  e /§( s i trovano in s i l l aba aperta e hanno come vocale f inale  de l l a parola 
una - i oppure una -u , c ' è dittongazione. 
es . f o - c u  : fugké  , -u f inale  e s i l l aba aperta" 

p e - d e : p^dé , s i l l aba aperta , ma non una vocale f inale  necessaria 
n o c - t e : rn^tt' , s i l l aba chiusa e vocale f inale  - e 
l e c - t u : l i e t t ' , s i l l aba chiusa, ma vocale f inale  -u 

Nel morrese s i sono due poss ib i l i t à di d i t tongazioni : / o / > / u 9 / e / e / > / i e / . 
Questo fenomeno  s i rea l izza , se la vocale f inale  è - i oppure -u : 
es . Surriendé (Sorrento), f ie r ré  (ferro),  puorté (tu port i ) 
In caso contrar io , cioè se la f inale  fosse  - e oppure - a , la vocale aperta rimane 
i n t a t t a : es . m$lé (miele) ma: l i e t t 1 ( let to) 

pr^dé (p ie t ra ) , k$ré (cuore.) 

La monottongazione è la chiusura di due vocal i l a t i ne in una sola n e l l ' i t a l i a n o . 
Nel morrese c i sono due poss ib i l i t à di monottongazione: 
a e > e > ^ > i e (dittongazione a l l a fine)  e s . l a e t u m > le tu » l i e t o 
oe > e es . poenam > pena. 
N e l l ' i t a l i a n o c ' è una terza p o s s i b i l i t à : au (aw) > 9 es . aurum v Qro 
Ma a Morra le parole cane "tauré" (t$ro) e "lauré" (allQro) sono autoctone e 
usate ancora oggi da l la maggior parte dei p a r l a n t i . La parola "oro" dovrebbe 
quindi esser influenzata  dal la lingua l e t t e r a l e , perché s i dice a Morra "pré" 
come s i dice anche "9jé" per 'oggi ' ( d i u r n u s - h o d i e ) . 

Accenniamo brevemente a un fenomeno  che è conosciuto in t u t t e le lingue romanze: 
la vocalizzazione d i consonanti. Ad esempio de l l e nasa l i : rj /rjn > j 

rj / rjn > j agnu > awnu > a jné 
oppure la vocalizzazione del la velare l a t e r a l e : 

1 > u a l t u > auté , cal(i)dus > kavédé 
La 'u ' s i può combinare con la vocale precendente e insieme possono dare i l 
r i s u l t a t o come nel francese:  chaude / o / . 
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B) Vocalismo atono 

Le vocali atone s i affievoliscono  generalmente e diventano 'é' mutole, 
es . Carmine : Garméné 
I l sistema de l l e vocal i atone comprende 5 vocal i e 3 gradi nel l a t ino c l a s s i co ; 
nel periodo volgare era già r ido t to a l l a metà de l l e vocali toniche: 

i i e e a a o o u u 
l V I 
i e a o u 

I gradi d i apertura d i ' e ' e d i 'o ' s i neutralizzano e cosi l e 10 vocal i l a t i n e 
s i riducono a 5 i t a l i a n e . 
Nel sistema meridionale troviamo solo 4 vocal i : i j e ( a t u, ma nel morrese 
possiamo t rascurare questo modello, perché nessuna vocale sopravvive 
al l ' indebolimento de l l e f i na l i  tranne la -a in qualche caso par t ico la re . 
Vediamo t r e esempi d i caduta de l le vocali atone: 
1. aferes i :  la vocale atona i n i z i a l e cade "la rekkjé" (l 'orecchio) 
2. sincope: i d i a l e t t i meridionali s i mostrano molto conservatori di vocal i 

in ter toniche "kavédé" (caldo, c a l i d u s ) 
3. apocope: la vocale atona f inale  cade vo len t i e r i se è seguita da ' l , r , n , m ' 

"Sam Vidé" (San Vito) 
L'indebolimento de l l a vocale può ar r ivare fino  a l l a caduta completa dopo un 
gruppo d i consonanti doppie: es . ru l l a t t ' ( i l l a t t e ) , lu f a t t '  ( i l fatto) 

La vocale che riesce a salvarsi dalla caduta è la / a / , se s i trova in procl is ia , 
es . negli ar t i co l i determinati e indeterminati: na (la) feirméné 

negli agge t t iv i pronominali e dimostrat ivi : s ta bb^lla femméné,sta  femména  b^ l l é 
Contrariamente al napoletano che avrebbe usato t r e vol te la -a f inale,  i l 
morrese usa la vocale solamente come un nesso per f ac i l i t a r e  la pronuncia. 

Possiamo dire dunque che i l morrese non conosce in generale una vocale f inale 
dist int iva. Cgni parola termina con una /é/ indistinta: 

lu fasulé  ( i l fagiolo)  la kasé (la casa) 
lu mesé ( i l mese) l i misé ( i mesi) 

Non vediamo differenza  t r a femminile  e maschile oppure t r a singolare e p lu ra le . 
Eppure i l par lante morrese s i rende ben conto in quale persona s t i a parlando. 
L'opposizione toscana con le f ina l i  d i s t i n t e (-o, -ra, - i , -e) è superflua  nel 
morrese, perché la metafonia  permette d i dis t inguere i s t e s s i t r a t t i . ( 1 ) 

Uno sviluppo contrario a l la caduta del le vocali atone è i l fenomeno  de l l 'anapt i ss i . 
le vocal i vengono in te rca la te : 

es . 1/r + consonante: kérévat t ' (cravat ta) , kavédé (caldo), verédé (verde) 
consonante + j : féjaské  (fiasco) 

(1) vedi capi to lo I I I , A) Vocalismo tonico 
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Definiamo  dunque i l sistema de l l e vocali atone nel morrese: esso comprerete 
due fonemi  poss ib i l i , ma solamente uno che rimpiazza t u t t i g l i a l t r i : 

/ é/ - /a / 
Se invece una vocale atona viene ad appoggiarsi a una tonica, come ad esempio nel 
caso di una procl is ia, la vocale f inale  pub rimanere / a / . Ma questo fenomeno  è 
abbastanza raro e appare quasi esclusivamente davanti o con monosillabi. 
In generale s i può dire che un solo fonema  domino i l sistema intero: la lèi 
mutola che non fa  distinzione tra l e diversi vocali f ina l i . 

Possiamo dire concludendo che la differenza  decisiva tra i l morrese e l ' i ta l iano 
s i trova nel le vocali f ina l i ,  perché l e vocali toniche non cambiano timbro o 
solamente sotto certe condizioni. Le vocali atone sono più inportanti nei 
d i a l e t t i meridionali che in que l l i settentrionali (toscano soprattutto). 

Passiamo adesso al capitolo seguente che tratterà i l problema del le 
consonanti. Qui troveremo differenze  piG importanti che nel vocalismo. 
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IV ANALISI E IPOTESI DI UN SISTEMA CmSONANTICO 

A) Alcune pecu l ia r i t à nel l 'evoluzione consonantica 

Se s i analizzassero t u t t i i d i a l e t t i d e l l ' I t a l i a , s i potrebbe d i v i d e r l i in 
due grandi sezioni . Le due zone sono ben d i s t i n t e : la prima è la par te 
se t t en t r iona le de l la penisola dove viene conservato i l gruppo consonantico -nd-
(es. nel toscano: quando); la seconda par te è la zona centro-meridionale dove ha 
luogo l ' ass imi laz ione d i questo gruppo n e l l ' e s i t o -nn- (es. nel t e s t o a l l a l inea 
11: kuanné). Come frontiera  tra le zone prendiamo Roma (cfr.  "er monno" nel romano). 
Questa c a r a t t e r i s t i c a generale c i permette d i local izzare un d i a l e t t o in una 
prima a n a l i s i (1). 
Per la zona meridionale troviamo a l t r e ass imilazioni , cane i gruppi -mb- e -nv- , 
che diventano ambedue -mm- in t u t t i i d i a l e t t i del sud. 
es . mb: piombo > kjummé nv: invece > nme^é , invidia ^ mmidié 

Un secondo fenomeno  è la sonorizzazione de l l e consonanti occlusive sorde se 
seguono una consonante nasale: 
es . mp: campana >kambané , rompere ( rumpere) > rombé 

n t : dente >d^ndé (ma: l i digndé) , s a n t o - san (c) t u > sandé 

Le consonanti in posizione i n i z i a l e s i conservano bene, come anche quel le in 
posizione intervocal iche. Si trovano anzi a vol te raddoppiate e r inforzate 
enfaticamente  sopra t tu t to se sono a l l ' i n i z i o di monosillabi, 
es . più > kkju , due > ddui/ddc>i , per>ppé 
Anche ne l le parole che seguono dei monosillabi s i possono incontrare quest i 
rinforzamenti.  es . nel t e s to l inea 4: a rrubbà 

l inea 14: ka nniendé 

Tratteremo in questo capitolo solamente l e differenze  del l 'evoluzione 
consonantica da quella i t a l i ana oppure campana. 

1. b, bb, b > v 

I l fonarla  che forse  più di ogni a l t r o crea tanta confusione,sia  t r a i l e t t e r a t i 
che anche t r a i pa r l an t i dei d i a l e t t i , è la / b / . Troviamo la confusione  t r a /b/ e 
Ivi  anche nel mondo spagnolo e la prova che questa evoluzione s ia naturale sono 
le antiche i s c r i z ion i l a t ine dove già troviamo "avete" invece de l la forma  c lass ica 
"habete" oppure "ave" al posto d i "habet" (2). 

(1) Ci sono buone probabi l i tà d i credere questo elemento -nn- un residuo del 
sos t ra to osco-umbro, (cfr.  Rohlfs  Gerhard, Grammatica Storica/ v o l . l , pag.358) 

(2) vedi G. Rohlfs,  o p . c i t . , v o l . 1. pag. 194 
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Se confrontiamo  i c a r a t t e r i d i s t i n t i v i dei due fonemi  /b/ e /vi,  vediamo che c i 
sono i n f a t t i  de l le somiglianze sul piano a r t i cu l a to r io . 
Ambedue sono sonori e l a b i a l i ; b i l ab ia le nel caso d i /b / e labio-dentale nel caso 
di / v / . Può dars i che la /v/ s i a s t a t a pronunciata in modo b i l a b i a l e a un cer to 
momento e che ne s ia r i s u l t a t a la / b / . La confusione  ha fa t to  sca tu r i re uno 
schema complementare per l ' u s o dei due fonemi: 

INIZIALE INTERVOCALICA 

/b/ 
l . / b / , / b b / e s . bbuoné 

( b o n u s ) 
2.Ivi  e s . vokké 

(b u c c a ) 

Ivi  es . favé  ( f  a b a ) 

Ivi 

1 . Ivi  e s . viné 
(v i n um) 

2.Ibi  e s . j é beghé (1) 
(v i d e r e ) 

/v/ es . vivé ( v i v a t ) 

(schema d i P. Tekavcifi,  o p . c i t . pag. 142) 

Si nota una apertura generale de l l a /b/ a l l a / v / . Questo fenomeno  de l la perdi ta 
del l 'occlusione è un fa t to  comune a l l e lingue romanze. 

In generale s i può d i r e che le occlusive sorde s i attenuano e quel le 
sonore s i dileguano nel morrese. 
La /b/ i n i z i a l e non muta in /v/ se viene dopo dei monosillabi. Questi u l t imi 
provocano i l raddoppiamento consonantico: es . e bfc^llé;  va bbo (linea 11 nel testo) . 
I l rinforzamento  de l l e consonanti i n i z i a l i t radisce l ' o r i g i n e l e t t e r a r i a de l l e 
parole: es . lu ddiebbété ( i l debito, parola non d i origine loca le ) . 

Al contrar io del passaggio a l l a /v/, i l fenomeno  inver t i to , cioè la chiusura da l l a 
Ivi  a l l a / b / , è conosciuto solo come una confusione  nel la lingua popolare. 
Prime a t tes taz ion i sono r e g i s t r a t e nel1'Appendix Probi, 
es . b a l i a t < (v a 1 e a t) ; benus < (v e n u s) 
La confusione  deve aver avuto i n i z i o nel suono confuso  d i / $ / ( f r ica t iva  b i l a b i a l e ) , 
un suono t r a /v/ e / b / . 
La /v/ i n i z i a l e rimane generalmente ina l t e ra ta , quella intervocal ica può cadere 
occasionalmente. es : faoré  (favore) 

(1) Questa forma  è ancora molto usata dagli anziani, ma nel t e s to ho messo 
" jé v^ghé " (a l la 1 inea 3) , anche perché la confusione  è grande t r a i 
pa r l an t i . D'altronde molti giovani preferiscono  par lare un d i a l e t t o 
i t a l i an izza to che va molto d i moda, e la maggior parte degl i adu l t i e 
perfino  g l i anziani s i uniscono a loro.Comunque s i conoscono a Morra 
ambedue le forme:  "jé beghé" e "jé veghé 
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Per quanto riguarda l ' o r i g i n e del suono / v / , esso proviene da l l a lingua 
germanica dove la /w/ viene pronunciata ancora oggi come / v / . Ma i l fonema  è 
s ta to adeguato a l l ' a r t i c o l a z i o n e l a t ina so t to forma  d i / gu / . 
es . wi r r a > guerra ; w a r d a n > guardare 
Nel morrese de l le parole arcaiche come "prfwté"  (prete) sono ancora t u t t ' o g g i 
in uso. 
Lo sviluppo de l l e a l t r e lingue ha seguito questo carmino: 

p r a e b y t e r ) p r ^ t é > prete ( i t a l i ano) , p ré t r e (francese). 

Parliamo di un t r a t t o par t i co la re che possiede la /v / davanti a una vocale ve la re . 
Se i l fonema  s i trova in questa posizione esso muta in / g / . 
Prendiamo l'esempio d i "horpa" (linea 3 nel tes to) nel d i a l e t t o morrese. 
L 'or igine la t ina è ' v u l p e m ' che durante i l 14® secolo diventa 'gulpem'. Troviamo 
una accertazione nel"Dizionario Etimologico"(1) e la s tessa forma  è usata anche 
nel francese  medievale (cfr. Le Roman De Renar t): l e goupil . 
Si può dedurre che la /g/ i n i z i a l e s ia pronunciata con appoggio del la voce e in 
modo gut turale per ev i ta re lo i a to . Si scrive /h/, perché anche le parole come "ha" e 
"hanno" vengono pronunciate gu t tu ra l i nel morrese. La confusione  è dovuta forse  a 
una ipercorrezione e s i scr ive /h/ invece del la /g/ che è realmente pronunciata. 

I l suono /h/ aspi ra to non s i è introdotto completamente nel sistema morrese, ma 
troviamo un fonema  medio t r a la /h/ e la / g / . 

La /h/ or ig inar ia l a t ina è diventata muta molto presto ne l l e parole l a t i ne già nel 
periodo volgare, però veniva s c r i t t a fino  al medioevo. Essa scompare da l l e parole 
germaniche e francesi  prese in p r e s t i t o . Nello spagnolo è s t a to prefer i to  al 
fonema  I t i i l suono velare /h/ es . f i l i u s  y h i j o , ma non troviamo niente del 
genere nel nostro d i a l e t t o . 

2. d, dd > dd, d > r , H >dd 

Ci sono due sviluppi opposti del fonema  /d/ nei d i a l e t t i meridionali: i l primo 
tende a indebolire la /d/ i n i z i a l e fino  a una f r i ca t iva  in terdenta le ! % / ; l ' a l t r o 
lo rinforza  con molto appoggio del la voce fino  a un raddoppiamento /dd/ . 
Nel morrese infine  la /d/ i n i z i a l e può cadere completamente e essere rimpiazzata 
con una / j / pa la ta le , es . d i g i t u > j idé té ; l e d i t a > ré jedété 
In generale la /d/ è pronunciata sonora, ma appena p e r c e t t i b i l e e quasi con un 
f i lo  di voce. I l raddoppiamento del la consonante è dovuta una vol ta di più a un 
p r e s t i t o dal la lingua nazionale, es . lu ddiebbété 
Contrariamente al s i c i l i ano i l morrese non conosce la pronuncia cacuminale /dd / . 
Parole come "ddoi" (l inea 22 nel testo) non vengono pronunciate con la lingua 
re t rof lessa  (ma forte  e con l 'appoggio del la voce). 

(1) C. Ba t t i s t i /G. Alessio, Dizionario Etimologico I t a l i ano . 
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I l raddoppiamento cacuminale /dd/ è l ' e s i t o de l l e consonanti geminate / 11 / . 
Nel morrese la pronuncia d i /dd/ è medio-palatale, ma non re t rof lessa : 
es . ga l l ine > ré gaddiné (l inea 4 nel tes to) . 
Ma non sempre /11/ muta in /dd/.- e s . col lo > kuoddé ; collana > kullané, mentre 
nel s i c i l i ano l ' e s i t o è sempre in /dd / :be l lo b^ddu (ma bf l lé  nel morrese) 
senza differenziare  t r a parole l e t t e r a r i e e non l e t t e r a r i e . 

Un'al t ro fenomeno  è quello de l l a ' rotazione ' eppure 'rotacismo' che trasforma  la 
/d/ in / r / s ia in posizione i n i z i a l e che in te rvoca l i ca ; 
Si presuppone uno sviluppo da l la /d/ a l l a f r ica t iva  / %/ e poi a l l a / r / . 
es . domenica > rumenéké ; domani > rumané ; Madonna > Mar^nné 
Alcuni pa r l an t i mi hanno ass icurato che i l rotacismo non proviene dal paese d i 
Morra, ma che fu  importato dai paesi v i c i n i . Durante i l periodo de l l a miet i tura 
g l i uomini andavano d i paese in paese in cerca d i lavoro. Un ragazzo in buone 
condizioni d i sa lu te poteva a r r ivare fino  nei t e r r i t o r i pugl ies i ! 
La forma  "rumané" è s t a t a r eg i s t r a t a da l l a car ta dell 'AIS nel paese d i Trevico. 

Accanto a l l a forma  "rumané" ho t rovato anche quella d i "murnané" molto usata dagl i 
anziani e soprat tu t to da l le donne. 
Si può d i r e i n f a t t i  che l e donne conoscano piti forme  arcaiche che g l i uomini, forse 
perché esse svolgono le loro a t t i v i t à sempre nel l 'ambito de l la casa. 

La parola "domani" (de m a n e ) sos t i t u i sce "cras" verso i l 14° secolo. La parola 
oggi in uso a Morra è "crai" ed è dunque più anziana de l le a l t r e forme  va r i a t e d i 
"domani", che è s t a t a introdot ta forse  per vie dot te e l e t t e r a t e . 

Anche /11/ può mutare in / r / a t t raverso i l passaggio d i /dd/ . Questo s i manifesta 
nel morrese negli a r t i c o l i determinati . 
Troviamo due va r i an t i per i l s ingolare maschile che s i completano nel seguente 
schema: 

accento sul la prima s i l l aba accento su l la seconda s i l l aba (o panltiiTH) 

i l ré ggrané ( i l grano) lu pust ieré ( i l postino) 

le ré kasé (le case) r ' a l i v é ( le olive) 

l a / i la kasé , l i vuoi 
(la casa, i l bue) 

la mu^ré (la moglie) 
l i kr ia turé ( i bambini) 

Se la parola maschile singolare è breve,nel la maggior par te dei cas i r ichiede / r é / 
per a r t i co lo e la consonante i n i z i a l e s i r inforza.  Se la parola ha l ' accen to su l l a 
penultima s i l l aba , non avviene nessun raddoppiamento de l le consonanti i n i z i a l i . 
Per i l femminile  plurale rimane / r é / come a r t i co lo unico sviluppatosi da " i l l a e" . 

Un'ultima differenza  d a l l ' i t a l i a n o la troviamo nel lo sviluppo da /d/ a / v / . A 
vol te s i sentono forme  t a l i : j é vavé (io vado), lu kjuové ( i l chiodo, ma ' c i a v u s ' I ) 
L ' i t a l i a n o sembra conoscere lo sviluppo inverso da /v/ a / d / , mentre quel lo 
morrese rimane una pura cur ios i tà del d i a l e t t o , es . paradiso>paravisé 
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3. k, g, j 

Vediamo nell'esempio di /k/ e d i /g/ qua l i svi luppi possono subire l e consonanti 
i n i z i a l i e intervocaliche. 
Le consonanti f i na l i  s i distinguono dal primo gruppo, perché indeboliscono e 
cadono generalmente. La -m finale  veniva t r a l a s c i a t a già nel periodo c lass ico 
perfino  nei t e s t i s c r i t t i . La s tessa sor te va le piG t a rd i per la - t e la - s f ina le . 
Essi carat ter izzano la flessione  del nome e del verbo la t ino . 
Se questa fonte  d i informazioni  non viene più pronunciata accuratamente o l a s c i a t a 
via del t u t t o , s i deve trovare una soluzione a l t e rna t iva . È qui che la lingua 
inventa g l i a r t i c o l i e passa dal sistema s i n t e t i c o a quello ana l i t i co . 

Ma anche le consonanti i n i z i a l i possono scomparire se vengono a t tenuate , 
e s . la ga t ta > la a t t ' ; le ga t t e > r é gga t t ' ; Gaetano > Ai tanè 
Ci sono a l t r i sviluppi poss ib i l i , come la sonorizzazione, la pala ta l izzazione e 
la velarizzazione. 

a) la sonorizzazione e la desonorizzazione 
Questi due fenomeni  sono c a r a t t e r i s t i c i de i d i a l e t t i del Mezzogiorno. Mentre l e 

occlusive fo r t i  vengono attenuate, sonorizzate e perfino  dileguate, l e occlusive 
tenui diventano sorde e fo r t i . 
es . sfocare  > sfugà  ; affocare  >affu(g)à  ; pagare > pakà; incontrò > ngundravé 
Se le occlusive sono precedute da una consonante nasale, esse sono ugualmente 
sonorizzate, es . ancora > angoré ; mondo > munné; montone > mundoné 

Le occlusive sorde (k, t , p) possono anche rimanere i n t a t t e , 
e s . f r a t e l lo  > fra  t é ; capello ? kap i l l é 
Specialmente i l nesso / t r / è mantenuto nei d i a l e t t i meridionali. Questo fenomeno 
ha o r ig in i n e l l ' a n t i c o umbro e s i espande fino  a l l a zona laz ia le , 
e s . m a t e r > matré ; p a t e r ) patré ; tuono 7 trQné (con epentesi) 

b) la palatal izzazione 
Durante i l procedimento della pala ta l izzazione i l suono sposta i l suo punto d i 
ar t icolazione verso i l palato duro. L'evoluzione è un fenomeno  neolat ino, 

perché anticamente /k/ e /g/ erano va r i an t i d i uno stesso fonema, 
es . ca t tus - cjattus 
La dis t r ibuzione complementare dei due fonemi  è dovuta a l l e vocali che seguono 
le due occlusive. 
/ k / , /g/ + vocal i ve la r i > / k / , /g/ e s . kuandé (quando), ré ggat t ' (gatte) 
/ k / , /g/ + vocal i pa l a t a l i > / § / , / j / e s . su££' (asino) , jenéré (genero) 
Ognuno dei due fonemi  or ig ina l i s i è d iv iso in due a l t r i fonemi  che non sono 
però va r i an t i , ma suoni indipendenti con t r a t t i d i s t i n t i v i , es . cjallo - g i a l l o 

11 • 1 » 
La /k/ ant ica poteva essere s o s t i t u i t a con /qu / . es . que l l i > kuiddi ddui da Cjuid 

Contrariamente al leccese che pa la ta l izza anche le forme  "chi" e "che" in "6i/6é", 
i l morrese ha seguito l'esempio toscano usando la /k/ : "ki" e "ké". 
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La /k/ e la /g/ hanno conosciuto evoluzioni diverse n e l l ' I t a l i a se t t en t r iona le e 
meridionale: / k / ; 1. £ f r i ca t iva ,  pronuncia meridionale 

2. 6 affr icata ,  pronuncia toscana 
La var iante toscana va introducendosi sempre più anche nel morrese. Lo s tesso vale 
anche per / g / : / g / : 1. j pa la ta le , pronuncia meridionale 

2.dz pa la ta le , pronuncia toscana 
Ci sono c e r t i isolamenti che confermano  la regola nel morrese. 
es . Gerardo > Cilardé ? gente > dz^ndé; i l t u t t o è forse  dovuto a l l ' i n f l u s s o  dot to . 

La pala ta l izzazione con / j / è un fenomeno  panromanzo, mentre quel la dovuta a l l e 
vocal i p a l a t a l i non lo è . 
La / j / seguita da vocal i p a l a t a l i diventa /dz/ e s . i a m > g i à ; i o c a r é * > giocare, 
ma nel morrese rimane / j / in quasi t u t t e l e forme:  m a g i s t e r > maj i s t r é 
giocare > jukà; digiuno > dijuné ; giusto > jus t é ; p a g e n s e > p a j i s é 
La / j / può pero diventare /dz/ sot to l ' i n f l u s s o  l e t t e r a r i o , es . Giuà (Giovanni). 

c) la velarizzazione 
Per quanto riguarda quest 'ult imo fenomeno  relevante ne l la trasformazione  de l l e 

consonanti, esso provoca lo spostamento d i un suono nel punto d i a r t ico laz ione 
verso i l velo del pala to . 
La consonante più sovente velar izzata è la l a t e r a l e / ! / che muta in / u / . La 
velarizzazione può avvenire teoreticamente in posizione i n i z i a l e e in tervocal ica , ma 
g l i esempi t rova t i sono sempre in te rvoca l i c i , 
e s . ca l ze t t a >kaus^ t t ' ; a l t u > auté ; scalzo> skauzé 

La velarizzazione d i / ! / è spesso accompagnata da metatesi i n t r a s i l l a b i c a oppure 
t r a due parole. 
es . cagl io > kuafé  La trasposizione dei due fonemi  /a / e /u/ a l l ' i n t e r n o de l la 
parola cambia l ' o rd ine dei suoni. 
Anche la gu t tura le /g/ può essere ve la r izza ta e la /g/ assorbi ta da l la vocale / u / . 
e s . n i g r u m > niuré 

Le rimanenti consonanti non hanno grandi differenze  t r a l ' i t a l i a n o e i l morrese. 
Alcune vengono pronunciate un pò diverse dal toscano. Prevalentemente c ' è una 
t r acc ia di sonorizzazione in quasi t u t t e l e consonanti fo r t i  o occlusive. 
Ad esempio la / s / viene pronunciata sonora come la /z / i t a l i ana anche se l e parole 
sono d i or igine do t ta , es . forse>forzé 
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B) Alcuni esempi di nessi consonantici 

Più che una dis t inzione t r a evoluzione d i consonanti e ness i consonantici , s i deve 
pensare a una gerarchia d i importanza.Gli sviluppi dei ness i sono molto più audaci 
che i sviluppi di singole consonanti. 
Vediamo t r e cas i speci f ic i  d i ness i : i nessi con consonanti n a s a l i , con la l a t e r a l e 
/ l / ed infine  con la pa la ta l e / y / . 

1. nessi con consonante nasale come primo membro 

Questi gruppi sono già s t a t i ana l i zza t i nel capi tolo 3 (pag. 17) su l l a 
sonorizzazione. Le nasa l i hanno la proprietà di indebolire i l nesso e renderlo cosi 
sonoro, come già accennato ne l l ' in t roduz ione . Questa c a r a t t e r i s t i c a è val ida anche 
per proparossitoni e t r a due parole , 
es . mandorla > mannélé ; in co l lo > nguoddé 
Secondo una teor ia d i Rohlfs,  i l fenomeno  del l ' ass imi laz ione è uno naturale e 
fac i le ,  perché è presente anche in d i a l e t t i tedeschi. (1) 
Passiamo adesso a un gruppo consonantico che non abbiamo t r a t t a t o ancora finora: 

2. nessi con consonante l a t e r a l e /1/ cane secondo membro 

La /1/ può svilupparsi s ia in ness i in posizione i n i z i a l e che in tervocal ica . 
In una prima parte vorrei d iscutere i nessi di una occlusiva e la l a t e r a l e . 
I nessi come /k l / e / p i / oppure / b l / sono i più c a r a t t e r i s t i c i d i questa 
palatal izzazione. 
II nesso /k l / diventa / k j / . e s . c l a v e m > kjavé ; c l a m a r e > kjamà 
In posizione intervocalica diventa / k k j / . es . oc (u) 1 u > uokkjé 
Anche i l nesso la t ino / p i / ha lo s tesso e s i to in / k j / oppure / k k j / . 
es . p i an t a > kjandé ; p 1 u s > kju?*p 1 o v e r e > kj<j>vé; a p p 1 a n a r e:akkjanà (salire) 

Nel morrese troviamo una variazione strana del nesso / p i / ne l la parola "riempire": 
mentre "p 1 e n u" diventa "kj ené ", i l verbo"im p 1 e r e" diventa"ené"e non'enkjé.' 

Anche per i l nesso /k l / c ' è una var iante par t icolare se i l nesso è preceduto da / s / . 
es . a s c i a > aSeddé ( a l a ) . I l nesso / s c i / diventa / s k / . • 

Questi due nessi erano composti da consonanti occlusive sorde. Vediamo adesso un 
nesso con una occlusiva sonora, cioè / b l / che muta in posizione i n i z i a l e in / j / e 
in posizione intervocalica in / f / . 
Mentre la lingua dotta ha conservato i l nesso i n i z i a l e in alcuni cas i (es. blandire, 
blu) , i d i a l e t t i meridionali hanno r ido t to i l nesso ad un solo fonema, 
es . b l a n c u > janké ; b l a s f e m a r e >  jastumà ; 
Al l ' in te rno de l le parole i l toscano ha conservato una forma  simile a quella l a t i na , 
es . n e b (u) l a > nebbia , mentre i l morrese trasforma  i l nesso in / l / : nefé. 

(1) vedi § 253, pag. 356 in Grammatica Storica, Gerhard Rohlfs,  voi 1. 
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Ma c i sono nessi anche con la f r i ca t iva  I t i che in posizione i n i z i a l e diventano 
/ f i /  nel toscano. Per i d i a l e t t i morresi Rohlfs  trova de l le forme  come "samma" 
per "fiamma"  (1) . Nel morrese queste forme  pa la ta l i zza te non sono usa te n e l l e 
s tesse posizioni come ad esempio nel napoletano. Si dice a Morra lu fiumé,  la 
fiammé  e nu ficpré.  Ma c ' è un'eccezione per i l nesso in posizione in te rvoca l ica , 
es . s u f f l a r e  > juSà 

3. nessi con lyl  come secondo membro 

La palatal izzazione con lyl  è un fenomeno  panromanzo, mentre quel lo con /g / 
(vedi pag. 17) è solamente una evoluzione neolat ina. 

Ci sono due gruppi di nessi d ive r s i . I l primo rappresenta le occlusive sorde e 
l ' a l t r o le occlusive sonore. 
Nel primo gruppo troviamo i nessi Ityl  e Ikyl  che diventano / z / e Iti  nel toscano, 
es . f o r t i a  > forza  (nel torcano); 1 i n t e o 1 u > lenzuolo (simile al morrese). 
Ma nel morrese abbiamo uno sviluppo diverso da /ky/ in / t s / , mentre nel toscano 

" l a n c e a" diventa "lancia". Esempi del l 'evoluzione morrese: 
b r a c c h i u > v r a t t s ' (braccio); f a c i o > f a t t s ;  p o t e o > P 9 t t s ' 
I l secondo gruppo rappresenta le occlusive sonore nel l 'evoluzione da /dy/ e /gy/ 
a / j / nel morrese. Nel toscano le due forme  diventano /dz / . e s . d i u r n u > giorno 
Nel morrese invece le forme  la t ine" ho d i e "e" ra d iu " es i tano in "pjé" e " r a j é " . 

Un a l t r o nesso è quello con la l a t e r a l e / l y / che e s i t a in posizione intervocalica 
in I t i . es . p a 1 e a > pafé  ; f i l i a  7 f  ifé 
L'ultimo nesso preso in considerazione in questa ana l i s i è quello d i /gn/ perché 
e s i t a in /yn / . es . a g n u > a j n é ; l i g n a > l<gwné ; p u g n u > p u j n é 
Vediamo che la/gn/può mutare in due forme  pos s ib i l i : 

. /u j / , (pugnu - pugno) 
/rjn/ oppure /gn/ 

^ /wn/ , ( l igna - legna) 

4. a l t r e evoluzioni di nessi consonantici 

I l nesso /ng/ diventa /n/ nel morrese. e s . p 1 a n g e r e > kiané; c l o s t r u > n9stré 
(inchiostro) . In quest 'ult imo i l nesso /ne/ equivale a /ng/ forse  a t t raverso una 
sonorizzazione del la occlusiva sorda. 
Due occlusive sorde vengono ass imi la te s ia nel morrese che nel toscano: 
es . l a c t e > l a t t ' ; o c t o y £ t t ' ; t e e t u > t i t t ' (con metafonia)  . 

Se una occlusiva è seguita da / s / , i l nesso s i assimila a l l a s i b i l a n t e , 
es . i p s e > i ssé (iddé nel morrese) 

(1) vedi § 183, pag. 247 in Grammatica Stor ica , Gerhard Rohlfs,  vo i . 1. 



- 21 -

La sincope infine  è un'evoluzione molto conosciuta anche fuori  d e l l ' I t a l i a e 
dei d ia le t t i meridionali. Possono essere fatte  cadere s ia le consonanti occlusive 
sonore che quelle sorde. 

es. ne b u i a > nebla (nefé). 

Questi sono i gruppi consonantici che hanno subito pi Ci cambiamenti sul 
piano articolatorio. Le consonanti restanti sono molto vicine al r i su l ta to nella 
lingua toscana e quindi a l l ' i t a l i ano standard. 



V CONCLUSIONE 

Passando da un t r a t t o c a r a t t e r i s t i c o a l l ' a l t r o siamo a r r i v a t i a l l a conclusione 
d e l l ' a n a l i s i sul d i a l e t t o morrese. 
Vediamo in una s i n t e s i f inale  i r i s u l t a t i dei c a p i t o l i precedenti . 

Per quanto riguarda i l sistema vocalico, abbiamo v i s t o che esso s i dis t ingue 
da quello che Rohlfs  ha definito  : "il sistema meridionale" I l morrese 
conosce 5 vocal i cane anche i l toscano, mentre i d i a l e t t i ca labro-s icu l i sembrano 
conoscere solamente l e va r ian t i aperte de l l e vocal i / e / ed / o / . 
Nel morrese le vocal i cambiano i l timbro a una condizione precisa , cioè se la 
vocale f inale  è / i / oppure / u / . Negli a l t r i c a s i l ' e s i t o da l l a voce l a t ina 
corrisponde a l l a versione i t a l i ana . 
Per le vocal i f i n a l i  invece vale una regola generale. Esse ammutoliscono a una lèi 

( S ) i n d i s t i n t a oppure cadono del t u t t o . Questo è un a l t r o punto che dist ingue 
i l morrese dagl i a l t r i d i a l e t t i meridionali e d a l l ' i t a l i a n o vero e proprio. 
Solamente i l morrese non conserva le f ina l i  e g l i a r t i c o l i determinativi. 

Per i] consonantismo nel morrese invece abbiamo potuto cos ta tare i seguenti 
fenomeni:  la sonorizzazione di /w/ fino  a l l a b i l a b i a l e / b / ; i l rotacismo; la 
palatal izzazione e la velarizzazione di consonanti e anche di ness i consonantici . 
Molte d i queste evoluzioni sono panromanze e sono conosciute perfino  in alcuni 
d i a l e t t i tedeschi . 

I l d i a l e t t o paesano e vernacolare non s i dist ingue solamente da l la lingua i t a l i a n a , 
ma anche dal s i c i l i a n o e i l calabrese . Possiamo definire  i l morrese e t u t t i quei 
d i a l e t t i s imi l i a esso (es. napoletano, campano) appartenenti a una lingua 
intermediaria t r a i t a l i ano e d i a l e t t o meridionale. 
Questa lingua è comprensibile a l l a maggior par te degl i i t a l i a n i s e t t e n t r i o n a l i , 
mentre solamente pochi in te ressa t i capiscono i l s i c i l i ano . 
Vogliamo chiamare questa lingua una "koiné", perché t i ene conto de l le grandi l inee 
ca r a t t e r i s t i che de l l e due zone d i a l e t t a l i in I t a l i a . I l d i a l e t t o è i t a l i an i zza to e 
l ' i t a l i a n o riceve degl i accenti meridionali. Le pecu l ia r i t à loca l i sono at tenuate 
e le diverse pa r la te perdono,senza volerlo, molte de l l e loro pecul ia r i tà loca l i per 
avvicinarsi a una lingua passe-partout. 
Una forma  di questa lingua koiné è quel miscuglio che parlano g l i emigrati t r a di 
loro (come già accenntato nel l ' in t roduzione) , dove e s s i abbandonano le var ie tà 
individual i per una lingua con cara t te re abbastanza uniforme. 
Una prova per la fac i le  comprensione del miscuglio italiano-campano è la sua 
frequente  u t i l i zzaz ione in f i lmati ,  g iornal i e s i tuaz ion i umoristiche. 
Purtroppo spesso in una forma  spregievole, ma comunque le ba t tu te d i a l e t t a l i 
vengono capi te da t u t t i . 
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Ritorniamo per un momento a l l ' a n a l i s i di Rohlfs. 
Egli non ha tenuto conto dei d i a l e t t i meno conosciuti ne l la Campania e ha preso 
in considerazione solamente quel le par la te rare e certamente più in t e re s san t i per 
un l inguis ta . 
Abbiamo costa ta to che i l d i a l e t t o r ipor ta to nell 'AIS (Trevico) è molto vicino a 
quello morrese .Non bisogna però t r a l a sc i a r e i l fa t to  che le pa r l a t e possono var iare 
notevolmente da un paese a l l ' a l t r o . 
I l morrese ha t rovato una via d i mezzo nel la forma  a t t ua l e che incontriamo t r a 
par lan t i anziani e giovani. 

Non abbiamo espanso l ' a n a l i s i su l la morfologia  oppure la s i n t a s s i nel d i a l e t t o 
morrese, ma possiamo cos ta ta re assa i facilmente  che i d i a l e t t i meridionali non 
conoscono in genere i l tempo futuro.  Esso viene espresso con i l verbo se rv i l e 
"dovere" . es . j é adza j i (io devo andare, io andrò). 
Troviamo questa assenza del futuro  anche in a l t r e lingue che non es is tono nel lo 
s c r i t t o , ma solamente nel par la to . I d i a l e t t i sono conservat ivi e c i mostrano la 
lingua del passato senza troppe differenze  dal l a t ino volgare. 

La popolazione di Morra doveva consis tere per la maggior par te d i a g r i c o l t o r i . 
Essi vedevano i l tempo come un c i c lo r i p e t i t i v o di s tagioni calde e fredde. 
Le società moderne invece s i orientano p iu t tos to verso i l futuro  e vedono la loro 
consistenza nel progresso continuo e lo sviluppo verso un tempo migliore. 
La mentalità progress ivis ta r ichiede dei tempi nel futuro  per i p roge t t i pronti 
da eseguire. 
Le cul ture "primitive" invece vedono la base del la v i t a e del mondo nel c i c lo 
annuale de l le s tagioni e nel lavoro campestre r i p e t i t i v o . 

I l morrese è in via di sparizione come quasi t u t t i i d i a l e t t i con poco p res t ig io . 
Bisogna ammettere anche che i meridionali non sono a c c e t t a t i e t a l vo l t a discr iminat i 
dai "nordist i" per la loro mentalità oppure per l ' accento . La povertà l i fa 
emigrare e molti rinnegano poi le loro rad ic i dimenticando t r ad iz ion i e lingua 
del paese nativo. 
Gli emigranti de l la prima generazione s i ricordano ancora del d i a l e t t o del loro 
paese quando s i trovano t r a paesani. Ma con i loro f i g l i  e s s i parlano più l ' i t a l i a n o . 
Per molti giovani i l paese dei loro geni tor i non rappresenta alcuna a t t raz ione e 
finché  sarà poco nota la cul tura d i Morra, nessuno penserà a conservare i l d i a l e t t o 
del paese. 
Che s ia possibi le una coesistenza t r a d i a l e t t o e lingua nazionale lo provano i 
d i a l e t t i p res t ig ios i come i l romano, i l gergo toscano e i l napoletano. 
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la traduzione 

Un giorno Carmine i l post ino incontrò un conoscente . Via facendo 
in iz iarono a parlare del più e del meno. 
- Io di notte non c i vedo per n iente - d i s s e l'uomo - c ' è una volpe 
che v iene a rubarmi l e g a l l i n e , ma non la posso abbattere , perché 
non la vedo bene e non la colpisco? se c i v e d e s s i meglio, g l i e l a 
farei  i o la p e l l e ! 
- Ma a l l o r a perché non t i compri d e g l i o c c h i a l i da not te? - ch ie se 
Carmine. 
- Dove l i vado a cercare?- domandò l'uomo i n c u r i o s i t o . 
- Se vuo i , t e l i posso vendere i o . Però mi devi dare mezzo quinta le 
di grano. - - Va bene, portameli domani quando pass i di q u i . -

Carmine aveva a casa un paio d ' o c c h i a l i vecchi che pul ì per bene, 
e che i l giorno dopo portò al l 'uomo. Questi se l i mise sul naso, ma 
c i vedeva meno di prima, perché g l i o c c h i a l i erano per p r e s b i t i 
mentre e g l i era miope. 
- Io t e l ' h o det to che ques t i sono o c c h i a l i s p e c i a l i da notte e non 
da g iorno. M e t t i t e l i s tasera e a l l o r a c i vedrai - d i s s e Carmine, s i 
car icò i l mezzo quinta le di grano sul l 'as ino e p a r t i immediatamente. 

La not te dopo, verso l'una s e n t i abbaiare i l cane. Prese i l 
f u c i l e  appeso al muro, s i mise g l i o c c h i a l i da not te e corse fuori 
senza d ir niente a l l a moglie. Quando v ide correre un animale, sparò, 
Ma quando andò a vedere, a terra non c ' e r a la vo lpe , ma i l suo cane 
Pensava che non aveva p u l i t o bene g l i o c c h i a l i . 

11 giorno dopo incontrò Carmine e l o domandò come faceva  l u i a 
vederci con quegl i o c c h i a l i . 
- Vieni a Morra domani sera e te l o farò  vedere - d i s s e Carmine. 
La not te Carmine preparò un paio di trappole nel forno  e i l 
mattino v i trovò due bei topi dentro. Li u c c i s e e l i nascose d i e t r o 
Corte. Quando venne l'uomo, Carmine g l i fece  bere un b icch iere di 
vino e a not te i n o l t r a t a lo portò d i e t r o Corte. Non erano ancora 
a r r i v a t i che già Carmine i n i z i ò a s t r i l l a r e : " E c c o l o , lo ved i ,11 
c ' è un topo", e indicava con la mano i l luogo dove aveva_nascosto 
i t o p i . 
- Dov'è, i o non vedo niente - d i s s e l'uomo. 
- E l à , v i c i n o a l l ' a c a c i a - d i s s e Carmine e sparò due v o l t e . 
Andarono t u t t i e due a l l ' a c a c i a e Carmine prese i due t o p i . 
- Con g l i o c c h i a l i da notte g l i o g g e t t i s i vedono più grandi! -

L'uomo non seppe più cosa d i r e , s i prese g l i o c c h i a l i pensando 
che aveva sbag l ia to a u s a r l i . 

La notte dopo mandò la moglie a far  la guardia a l l e g a l l i n e . La 
donna s i mise a s t r i l l a r e appena scorse la vo lpe . I l marito usc i 
con i l f u c i l e  e g l i o c c h i a l i , vide una cosa grande muoversi, s i 
r icordò d e l l e parole di Carmine e sparò. 
- Questa vo l ta l 'ho beccata! - d i s s e l'uomo. 
- Questa vo l ta hai preso la f . . .  di tua madre.- d i s s e la moglie. 
Per fortuna  l 'aveva c o l p i t a so lo di s g u i n c i o , ma due p a l l i n i s i 
erano f i c c a t i  nel sedere. 

L'uomo andò t u t t o infuriato  da Carmine, ma questo d i s s e : 
- Ma a l l o r a è come pensavo. Questi o c c h i a l i sono s p e c i a l i c i vedono 
so lo l e persone oneste . Perciò i o c i vedo e tu no.Però saranno 
guai se Don Giovanni lo viene a sapere, perché c i t i e n e tanto a 
che i suoi co lon i non rubino. 
L'uomo s i r icordò di t u t t e l e cose che aveva nascoste per non darle 
al padrone e pensò che era meglio s tar z i t t i e non far  sapere i 
f a t t i  suo i . Perciò se ne andò e quandunque Carmine g l i chiedesse se 
c i vedeva con g l i o c c h i a l i , diceva di s i . 

Una sera Don Giovanni venne a l l a f a t t o r i a  del l 'uomo, e f a t t a s i 
not te v o l l e usc ire a contare i covoni d i grano sul campo. 
Siccome non c i vedeva bene nemmeno l u i , c h i e s e al l 'uomo di contar l i 
l u i . Al lora l'uomo prese g l i o c c h i a l i da not te e l i diede al 
padrone. 
- Ma che o c c h i a l i sono quest i? Io non c i vedo n i e n t e . - d i s s e i l 
padrone. L'uomo rimase a bocca aperta d a l l o s tupore . 
- Ah, ma a l l o r a anche voi Don Giovà? Io non v i d i mia moglie che 
era p i c c o l a , ma voi non vedete nemmeno i covoni c o s i grandi - d isse 
l'uomo e s i fece  una r i s a t a . 

Da quel giorno buttò via g l i o c c h i a l i e s i mise a derubare i l 
padrone piG di prima. 
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