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II dialetto di Agnone.

La fonetica e la flessione.

Introduzione.

Agnone e una piccola e ridente citta al confine settentrionale

del Molise. E posta suUa cresta di una collina che, staccandosi

a N. E., s' avanza verso O., e scende con ripidissirao pendio da
tre lati sulla conca dell' alta valle del Verrino, affluente del Trigno.

Sorge quindi nel territorio del Sannio caracenio, a una decina di

chilometri dal sito ove era Boviamim vetiis, ferse a fianco di quel-

r antica Aqiiilonia, di cui parla Livio nel X libro della prima decade.

11 popolo e composto di due elementi assai ben distinti: dei

quali r uno e formato di contadini che vivono in campagna, in

villaggetti e case sparse, e vengono in cittä periodicamente e

per breve tempo; 1' altro e composto di artieri vivaci e laboriosi

e di borghesi professionisti, che hanno tra loro stretti vincoli

d' interessi, di amicizie e parentele; in modo che si puo dire non
esista una borghesia veramente distinta dal ceto degli artigiani.

Di qui due correnti dialettali: 1' una fa capo ai contadini, 1' altra

ai cittadini; e mentre quella sviluppa i caratteri del dialetto, evol-

vendoli, questa raffrena e arresta la tendenza evolutrice.

La posizione geografica ed etnica della cittä si riflette sul

dialetto, che, movendo dalle parlate del Molise, da una parte da
la mano ai dialetti dell' alta valle del Volturno, dall' altra si con-

nette intimamente con quelli del Chietino e del basso Aquiiano,

onde spinge lo sguardo al Teramano; lungi poi tien 1' occhio

alle terre del basso Foggiano e del Barese.

Fönte scritta e il Vocaholai-io del dialetto agnonese del dott. Giuseppe

Cremo7tese {^Agnone-Basione 1893), L' autore era di Agnone; e, per

r esercizio della sua professione di medico, era in continuo e diretto

contatto col popolo. A lui quindi non mancö il modo di avere

esatta notizia delle voci dialettali, ne 1' orecchio avvezzo a percepirle;

gli mancö invece una preparazione conveniente. Egli non ha un
concetto esatto del dialetto; non usa un sistema razionale e costante

per la trascrizione dei suoni; pone la forma piü volgare accanto

alla piü civile, senza distinguer 1' una dall' altra; troppo spesso poi

si serve di espedienti grafici che rendono impossibile la percezione

esatta dei fenomeni. Valga un esempio per darne un' idea: egli
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adducfi come articclo p. f, les^ mentre e /.', movendo, non saprei

con quäle ragione, dalla trascrizione francese. Percio questo vocabo-

lario non e un buono strumento di studio.

11 mio lavoro deve al Cremonese il prirao spoglio solamente;

del resto e frutto della mia quinquenne consuetudine della parlata

locale, deir aiuto paziente di amiche e amici agnonesi; ed e venuto

avanti lentarnen te in Agnone, dove ogni nuovo dubbio poteva

agevolraente esser dissipato.

La Fonetica.

Avvertenza. Uso c ^ g per le palalali, h per 1' aspirata sonora, n

m per un suono n6 tutto consonantico n^ interamenle nasalizzato; oe per un

suono piii ciipo di ?, ü i per suoni pingui ncUe voci ncolatiuc.

I. Tocali.

Vocali toniche.

a) In sillaba aperta di parossitoni o di ossitoni pro-

venienti da parossitoni:

1. Nel volgo da ed ea „suono lungo che comincia con <? e va

a finire insensibiimente in «" (AI.-L. I, 204); nelle persona piü

civili suona a°\ adddmeäjid domani, deätd jukeät? dato giocato nel

senso di detto falto, hraitakeäs? grattugia, kamhedno, scdn? intiero;i

gl' infiniti: ahhaUed inghiottire, arkaped scegliere, kjokcd piogare, krdped,

krmzed pensare (raistione di credo e penso)^-

2. Per effetto di u precedente diviene up, e, con ritrazione

d' accento, t'o: abbrssug ardere e bruciare, akhkksrtig accoccolarsi,

albssuo scorgere *ad-luceare, addnug radunare, albkhiö gridare,

appdrug appurare, arvallug rivoltare, assskug asciugare, kavsiug per-

forare, kulrug smuovere, j^rug giurare, ngykkdrug attrappirsi, fniwup
consuniare, arrscanigt? rotolato, skarrppugt? rovinalo, sp?n^rugt3 spiÜato

*expinula-, mssdrugn? misuriamo, m^ssnig misuro.s Nei nonii

questo riflesso c limitato al m. s., determinatovi da ru il, stu questo,

ssii cotesto, nu uno: ru nu6s3 il naso, ru pugh il palo, ssu kugns

cotesto cane, nu kugp9 un capo (di filo ecc), stu ssugnia questo

sciame; e cosi ru prugt? prato, ru frugia fratello, ru wugs? vaso,

ru wu6d3 guado, servendo come utile elemento flessivo. Nelle per-

sona piü civili resta a°

.

3. Preceduto da /, j, ft, l, kj, gj diventa //, je, onde 1' ulteriore

sviluppo volgare //> (cfr. D' Ovidio, AG. IV, 247): kjie'n» piano,

malie'ta castrato, ktialiet? quagliata, piecs piace, mbrick3 ubbriaco;

1 Pel significato cfr. Ascoli AG. XV, 317.
'^ V. D' Ovidio AG. IV, 167.
^ Neil' esemplilicazione si abbia preseute che pure 1' etimologico o atono

da u nei dialctti nncridionali, onde muove 1' agnonese.
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un' estesa categoria di verbi: manie mangiare, 7iz3nie' indicare,

stBkkjie scheggiare, cui son da aggiungere tutti quelli in -dj-, pro-

vcnienti da -igare, -icare, *idjare: 1 /^(7ww^^'«^>' camminare, arrs-

vdje arrivare, fat^je faticare, ecc; e regolarmente le varie forme
flessive, fra le quali i participi: skuniela sgusciato, sbr?jet3 sbrigato

ecc. — Suir analogia dei participi molte altre parole in -ai- Hanno
lo stesso riflesso: zmie'ta senata, quanto cape nel z?nedh grembiale,

hrddield gridata, vscsnie't? vicinafo, frdttietd frittata, la kustieV costato.

Le persone piü civili anche in questo caso rispondono con a° .
—

A Teramo e nel Chietino 1' evoluzione fonica continua, chiudendo

ij9 in / (cfr. il Savini, Dial. di Teramo, e De LoUis, AG. XII, ßsg.).

4. Dato -i, si ha ancora ie, je, iß: i plurali m. kiens cani, ////?

pali, bgie'ina legami, knairierd ragazzi, siddie't) soldati ecc; la 2" p. s.

pr. /' abhricms sei assetato, abbicJa badi ecc. (cfr. 1' arpinate in AG.
XIII, 300, e r abbruzzese in genere). Son da aggiungere le parole

in -di: fie fai, stie stai, j// sai, p?'a?)uc oramai, psskrie *post-cras,
prassle >> *prassai >> *purassai o *perassai.

b) In sillaba chiusa o in parole proparossitone:

5. Resta c: Jukkdfim covata,2 kdkk? qualche, kutdrnd chitarra,

Idtigd sete, Idtrd, mäkkj?, vidlds malt ha, m. vidrk9 marchio, tiddkk?

*intagica,3 huÜh caglio, ktidjtds, skäiliV scambio, dsBfiP, kanddvms.

6. Per effetto di u precedente, e quindi di r«, stu, ssu, nu

(cfr. § 2), passa in p;'^ norma cui si soltraggono buon numero di

parole proparossitone: nt pötrs il padre, ru röfins araneu graffia-

tura, ru rössa raschio, bhiisörd? bugiardo, ru pönns panno, ru irönna

<C. terraneu secchietto, ru /pss? fascio, ru iöppd lappo, ru falpcc?

filaccio, ru posss passo, ru tmiipst^ basto, alhkkpvdnB gridavano,

alhkkpnn? gridando. E da avvertire peraltro che spesso le parole

che hanno -0- prodoUo da ru ecc, lo mantengono pure se questo

viene a mancare; anzi, prodotta per esigenze fonetiche una nuova

forma pel m. s., 1' analogia ha agito in modo da estenderla a tutti

i m. s. di parole uscenti in -u. Degno di nota e il m. hbusuhrds,

oltre al s. c. bbusprd?, e su di esso il f. bbusprdj, oltre al regolare

bbusdrd?, suU' analogia delle parole con -o-. — II ceto piü civile

risponde sempre con a.

7. Per gli effetti di i, j, il, l, kj, gj, s, precedenti e contigui,

a diviene f. sfkk? fiacco, kj'/ngp piastrone plank-, ggjpfg^ bianco,

Ipind ghianda, psj^tts piatto, kjpub pianta; — talvolta pure per g,

c, s, j non contigui, o susseguenti: f§lgp falce, kg'lgs caicio e calcina,

skfppp schiappa, l§'m3J3 (nap. lamid) soffitta, vßkd vasca, Kambuwßss
Campobasso. C' e k§ssd cassa da porvi i pettini del telaio, e qualche

altra parola, in cui non vedo chiara la ragione di -/-.^

1 Per *-idjare cfr. Parodi, Mise. Asc, 457 e sg.

2 Rispetto al suffisso v. Salvioni, App. merid., p. 12.

3 Cfr. Ascoli, AG. XIV, 338.
^ Per la gran parte delle parole si potrebbe veJer pure 1' azione di -ü,

5 Forse e da derivarla da un *kp'h > kdssy.



408 GIOVANNI ZICCARDI,

8. Per gli effetli di -i, sempre f. §'jc>n9 agni, p§'mhn3 pampani,

rap^cp ritagli di ostie, t^nna tanni, trf'tts tratti, b^ffp baffi, /jp«^ asini,

nn§'ndd innanzi. Nella 2* p. s. del presente c' e //, je, come in

sillaba aperta dei parossitoni: kicmhrs incarameri mangi di grasso,

frif'bbsh fabbrichi, mienn? mangi. i

g. -ariu, -aria hanno il duplice esito dei dialetti meridionali;

quindi 'eär3 m. e f.; e m. i&s, f. gh-d, come se venissero da -cr-

(cfr. §§ 21 e 22): I. kallareärs calderaio, katnbanedr^, lattedr?, älledra

cell ariu, hmtrcärd ragazzo forse da *quartariu,2 ecc. II. alie'n

infermiccio (da connettere col troiano ah'f sbadigliare), kjuppöira

pioppaia, «-^/('/('/oVr,? terreno non lavoralo da un anno *annicularia,

furnier? letame (cfr. Körting 3766), jurnatie'n contadino che lavora

alla giornata, viangirB maniera, manier? ramaiuolo *manariu,
spraköirs sciupona, farzdlic'r? m. e farzslpirs f. buffone, da färz^b
buffonata, karrpir? corsa, mandöii-d grembiale.

10. In sillaba aperta di parole parossitone riflesso originario

e i, che resta nelle persone piü civili; nel volgo si dittonga in öV,

e nei contadini c' e indizio di ulteriore sviluppo in ii6i\ nel ceto

cittadino s' avverte //-. oi e normale a Cerignola e a Bitonto; per

ei nel vastese cfr. il Rolin, 1. c, 12. -Ilis ciivöih ecc; -ile man'

döih tovaglia ecc; inu, -a VKÖins, mappöind strofinaccio, maiöins,

kandöiiiB, fassöind fascio; -ivu, -a kurröiv? disgusto, I6iv3 oliva;

-icu, -a arraddöikd ortica, farmgikd formica; itu, -a Margaröitf,

nzalanöiP scimunito, arraköitB rauco (cfr. il troiano abbrakiti); -Ire,

colla caduta di -re e coli' epitesi di -ß: mdnöjj?, rnurojß morire,

Tigjp implere passato alla IV; -Imus drumöims dormimus, sm-

döim> sentiamo; -Ite, -Itis fsmöit? ecc; -Ivi ssgivs uscii; cosi

appröima prima, c3?iöisa *cinisia, bbusgjjd ecc.

11. In parole ossitone suona / chiaro: akkiissi coA, accanto

a ksi\ U Sic, onde sind e söiiis forme enfatiche, e da sgind so, con

apocope di -in?; akkulli in quel modo; e gl' infiniti ajapri aprire,

vinii venire ecc.

12. In sillaba chiusa e nei proparossitoni resta / chiaro:

viiifid, spindr3 spilla, 0h, pilh piglio, kunilh, cin^a cinque, d.Kisi»

dicesti, liskd esca, linhs temperamento, maritim? mio marito, spikuoeh

spigolo, accid?r3 uccidere, diär?, inibp accanto a vigib mila (cfr.

Bianchi, AG. XIll, 219).

Turbamenti fonetici di ragion fiessiva si vedranno in seguito.

e.

C e metafoncsi conformc al tipo napoletano; quindi -/-, dati

-I, -ü.

1 Cfr. il vastese in Rolin, Die Mundart von Vasto, Praga, p. 8 e 9.

2 Cfr. De Bartholomaeis, AG. XV, 353.



IL DIALF.TTO DI AGNONE. 4O9

a) In sillaba aperta nei parossitoni:

13. Dati -e . . . a, . . . e, . . . o, 1' originario / si raantiene nel

ceto civile, onde si parte con ä', e attraverso il poco diffuso ai si

giunge al volgare äi; i dati -/ . . . i, . . , ü, 11 meridionale -t- resta

nel ceto civile con suono pingue -/-, onde per et perviene a öi

nel volgo. Tuttavia anche volgarmente -z- e öi, e e di si avvicen-

dano, e la ragione si vedrä al § 60.

14. I. cdira cera, krdit9 creta, tnassdir? stasera (il cui via- e

da mettere insieme con inada- di madsmüda nudo, madamedm stamane),

ka7mdih candela, p. abhldiia mistione di beta e *blitum (v. Salvioni,

Ap. mer., p. 7), hastdims bestemmia, pdi7i3 pena; ^-ensa, -e spdis9

spesa, sfdiss della tela, mdis? mese, mhdis3 appesa; -ere, con apocope
di -re, t3ne\ sape, onde con epitesi di -;> il civile iPJtejj ecc, e, collo

sviluppo volgare in -djjp, putdjja potere, vsddjjs vedere; vdida vedo
e vede, vsddiv? vedeva. IL slrdjj? striga, cdina cinis, sdisa"^ zizza,

iidirB nera, pdi7'3 le pere, ddit» le dita; vdivd bevo e beve.

15. I. ac6H9 aceto, träppoita trappeto, hvöit? oliveto, sarSina

sereno, arkjoins replenu, /»«/^om^» puicino, ?;i pi/p me\o (cfr. D' Ovidio

AG. XIII, 447), p. rpifp reti da portar la paglia, hröinp reni; ensu, -i

sppisp speso, mp'i'sp raesi, inbois} appesi, pajöisa paesi e territori; vöidd

vedi, pgisa pesi; putassoims potessimo e potremrao, dasspwia dessimo
e daremmo da -ssemus.3 IL dpi/p dito, pöirp pero, mir? nero,

mand?s6in3 grembiale, ppib pelo, rpcpivs ricevo, kupira *'ccu-illu

queilo; vgivs bevi.

16. Le parole che si sottraggono al § 14 sono poco numerose;
e di esse le piü seguono le sorti di -e-, alcune di -I-. Tra le

prime sono specialmente notevoli quelle in -eria:^ macöirs macerie

(cfr. il napoletano macera), cöin aspetto da *ceria < cerea. In-

oltre noto nöiv? neve, vimöic? invcce, pöipd pepe, söil3 seta e sitis,

pajöis? cittä paese, di fronte a pajdisa territorio; poi le parole s. d.,

come Marcöid? Mercede, Falumöim Filomena. Tra le seconde cito

ström? *strena, föida contratto di affitto, di fronte 3. föida anello

nuziale, pöita pietas, kuöita'^ m. e f. quieto.

17. AI § 15 si sottrae vdir» vero (cfr. il troiano vcra invece

di *vi-).

b) In sillaba chiusa e nei proparossitoni:

18. Resta e, dati -a, -e, -o: le'nga lingua, famelh famiglia,

fcss3 Vulva, smzi mistione di sine e absentia, stelb, cell? subito

1 Cfr. il vastese in Rolin, 1. c, 10, 11, e le osservazioni del Merlo, Rcv.
dial. rom. I, 244.

2 Se viene dal ted. zitze, come vuole il Pieri, AG. XV, 209.
3 Cfr. 1' alatrino in AG. X, 169; il reatino in Campanelli, Fon., 17; e v.

il campobassano e 1' abruzzese.
^ Rispetto alla riduzionc del suffisso -tria a *era attraverso *fira v. il

Bianchi, AG. XIII, 239.
' Cosi a Scanno; v. Merlo, Rev. dial. rom. 1,415.
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Cito, (btnm?h dornen i'ca, kuaraje'sdvid quaresima, femmum, viaUe'li?

<i *inal-detta, f. sekk? siccitä, ne'tid netta; vengf vince, ccrh cerco

e cerca, cehh solletico e soUetica, vevora bere, i» e 3=^ ^.facess?, i^ e

3^ p. ntdttessi ecc.

19. Dati -I, -ü, si ha -/-: cippd ceppo, vrit^j? \eixo, frtwgilh
*fringillu (cfr. Salvioni, Rev. dial. I, 100— loi) eist? cesto, m?Ukuoer3

ombelico; südd scelto, svidp sceso, st'kkp secco; tridsci tredici, sidrcp;^

viiUd metti, iinn9 tingi; la p. 6" pr. della 11, 111,2 per -u- di -un(t):

vid3n3 vedono, ilrinanp, viv3nd bevono; vsdiss^ms vedessimo, V3vis-

s3m» ecc.

20. Alcune parole sono attratte da quelle in -I-: viä' gallinaccio,

simbr? semola, e parecchie voci dotte o semidotte. Alcune altre

seguono le sorti di -e-: äe'rkjp'^ cerchio, ßerpß feria con pro-

pagginazione di / da -ria (cfr. Bianchi, AG. XIII, 238); le persone

p. del perfetto v?d§'mm3, vsdßb, V3di§'rn3, puipnm? ecc; prssf non
sente 1' azione di -1 al p. (cfr, 1' arpinate in Parodi, AG, XllI, 304,
e tanta parte dei dialetti merid,).

e,

a) In sillaba aperta dei parossitoni:

21. Dati -a, -e, -o, si muove da -<?'- medio, mantenuto nelle

persone piü civili, che si sviluppa, attraverso il poco diffuse -ei-,

nel Vulgare pi'. möih miele, pöidd piede, fröivs febbre, prgit? pietra,

d3r6il3 dietro; 6iv3 era, v6jJ3 accanto a ve viene, {6jj3 accanto a te

tiene, Ipiva levo e leva.

22. Dati -I, -ü, passa in -ie-, che tende a ritrarre 1' accento

SU -/-, onde -z>-: aje'rs ieri, siers, pie'ds piedi; /;-//?«<? tremi, /// tieni,

vie vieni.

23. Intorno alla 2^ per. s. pr. ind, e da osservare che omai,

Iranne le forme succitate e qualche altra, parte ha -//- e -ö7-, parte,

ed e la raaggiore, ha -6i-\ cosi prie'm3 e pröinu premi, niehs e

n6ih3 neghi, abbie'l3 e abböih covri; ma esclusivaraente krgips crepi,

pröih3 preghi, sp6ir3 speri, I6iv3 levi, jöi'a geh, söik? sechi. Movendo
dalle forme corrispondcnti che provengono da -e-, -I-, 1' analogia

ha dovuto agire a pareggiare a queste anche le forme provenienti

da -e-.4

24. -eu, -ea ecc. hanno regolarmcnte metafonesi per gli effetti

di -I, -ü, resta -c- per -a, -e; ma c' e riduzione di *-/>'-, per *-/<?-,

in -i-, onde -öjja nel primo caso; ed -J- si rompe in -di-, onde

* Lascio da parte la vexata qtiaestio dell' 1, di tredecim ecc.

2 Cfr. Goidanich, Mise. ling. Asc, 401, § 3, e la minuta analisi di C. Merlo
in ,^Gl' italiani amano, dicono ecc^\ Perugia, 1908.

3 Cfr. Salvioni in Rend. ist. lom., s. II, XLI, 886.

* e < z' ^ costante a Teramo per gli effetti di -u -1; 1' agnonese col suo

•h- mostra la via per ciii vi si h giunti: -zV- << /p <; /. Le 2^ p. s. Jignonesi

bi puö lin d' ora prcvederc che a non lunga scadenzu non avrauno piü uu -ie-.
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-äjp nel secondo: mgjj^ mio rniei, ddojjd dio; mäjj3 mia mie; ego
da pur esso jöjj9.

b) In sillaba chiusa e nei proparossitoni:

25. Dati -a, -e, -o, resta -/-: n^'ggji nebbia, jp-va erba, pdrdpds

perdita, m?ff'nn? la messe, pfjj^ pejor (cfr. D' Ovidio, AG. X, 435,
e Cocchia, Gram. lat., 11), vf'kkß vecchia, bb^'lh bella, manng'lh

manata di spighe, münd?r§lh tovagliuolo, J§gg3 *levia; c3rv§lh le

cervella, kupp-kjdrd i coverchi, nz§rt?rd innesti; l§jJ3 leggere, arr'(n7i3

rcndere, ng§nne bruciare; fac§'n'ii3 facendo, d3c'§nn3 dicendo; §kk

ecco-qua e qua *ecc' hoc, '§ss *ess5 ecco-costä e costä, qU *ellö

ecco-la e colä.i

26. Dati -1, -ü, si hanno -ie- e -i3\ vie'kkjs vecchio, kummie'nds

convento, assie'its assetto delle fabbriche, bhssie'std anno bisestile,

katsnielb saliscendi, cdrvielh cervello, cie'lb uccello, ma7idr3cie'lh tova-

gliuolo rozzo, cie'rv3 acerbo, hurzumielh ugula, mbrieslf imprestito,

kupierkj3 coverchio; siemb senti, lie'jjs leggi, pienzs pensi, stie'nn?

stendi; la 6* p, della II, III: slienn3n3, sie'nd?nd\ je'kktioet3 di qua,

jfld3 di li, jesl9 di costä, da *ecc'ho-tI, *ello-tI, *esso-tl;

ddvielb'^ *de-ubi-velll in nessun luogo.

27. Hanno metafonesi contro il § 25: vicngs vengo, tipig? tengo,

siie'ng3 sto, dieng3 do.3 Pinvoeh pergola forse viene da *plegula

col passaggio di -1- in -z-, ed -e- venuto a contatto di -i-

sarebbe e stato chiuso.

Interessante fenomeno di metafonesi e qnello che si osserva

nella b^ della I coniug. a) In sillaba aperta -/- si chiude in -/-:

trcmdn? tremano, kre'p^ns crepano, prehms pregano, sperPti? sperano,

lehn3 legano, ne7i37i3 negano, le'vsnp levano, jfl3n3 gelano, seksns

secano, se'kuoetsnd sequitano, cekans accecano; b) in sillaba chiusa
invece resta -/-: aspf!t3n3, p'ctd3ti3 pensano, s' ass'§it3n3 siedono,

m(rdm3 meritano [rngdakans medicano, s. d.), p§il37i3n3. Cosi pure

ev3n3 erano, di fronte al s. 6iv3, e tutt' i pcpf.: puter?n3 potrebbero,

face'r3ti3 farebbero, bjjerms leggerebbero ecc. (cfr. § 45). La ragione

di questo fenomeno e forse da cercare nell' analogia della II e

III con.-i

29. Pstrssindrs jttTQOOeXivov, le'ndr3 edera, trattano -e- come
fosse -e-. Pel primo forse la ragione piü che nell' analogia di

semola,^ e da vedere nel suono stretto che aveva e.

1 Vedi Aleilo in Sond. Zeitschr. Gröber XXX, 445 sg., e cfr. Ascoli,

AG. XV, 307.
* Vedi Merlo 1. c, 452, rispetto al velll.

* Cfr. il teramano in Savini, 81 sg. ; 1' arpinate in AG. XIIT, 302, e il

toscano qua e lä. La ragione e dal De Lollis cercata ncU' -j- successivo, AG.
XII, 21; il Salvioni non sarebbe alieno dal riconoscervi 1' analogia della 2» s.

e 3a pers. p.
•* Perche poi per a) c' h oscuramento e per b) no, non saprei dire esatta-

mente; forse non dev' e=sere estranea una certa minore sensibilitä della sillaba

chiusa di un proparossitono, che qua e \h si puö vedere in questa fonetica.

5 Cüsi vorrebbero il D' Ovidio e Mcyer-Lübke.
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Ü.

30. In sillaba aperta dei parossitoni resta -ü- nel ceto

civile, per turbarsi in -ü-, onde rorapersi in -tu- nel popolo grosso,

con tendenza a ritrarre 1' accento sulla prima vocale del dittongo
-/«-:! arzhir? sete, kakkjaiiur? angolo formato da due rami *capula-
tura, krsjaüurd creatura, mshtiiird molitura, sarcatiurd rimendatura,

kaviuts buco, carcilliutd coi capelli arruffati da cirru, con redupli-

cazione della sillaba iniziale, e consecutiva dissiniilazione della terza

(cfr. il troiano cyrrü/i), mmhäp venuto, fitiiip c-mpito, ?nafhir9 maturo,

skiur?, traftiurd, riuk? bruco, cammariuk? chiocciola, furfi'un^, kiurd

culo, Hun3, liuö, madsniuds nudo, saninnuks sambuco, süwia fiume,

kjiud9 chiudo ecc.

31. In sillaba chiusa e nei proparossitoni resta -ü-

chiaro e limpido: jüti^g? giunco, rüzz^ riiggine, spunde detto di vino

leggermente inacidito, f. ^i'Jh lesina, m. subbh subbio, ngütm9 in-

cudine, külh *crilea (v. Pieri AG. XV, 147).

32. Pdrte'uss h da ritenere analogo su rp/ös^ ed altre parole

in -ösp, come vuole il Salvioni {Rev. dial. rem. I, 104); pond^ punta,

e qualche altra voce escono dai §§ 30 e 31.

o.

Base dei riflessi di -o- son ancora i napoletani, onde 1' agno-

nese procede rompendo il suono e dittongando.

a) In sillaba aperta di parossitoni:

2,2)' Dati -a, -e, -o, resta -g- nel ceto piü civile, che, per -au-

poco diffuso, perviene a -a«-,2 -e'u- nel volgo. AU' agnonese si

giunge dal vastese -a"- (cfr. Rolin 1. c. 13), che si connette al casalin.

a°u, ove gia comincia ad avvertirsi quell' -0-, che sarä poi normale

a Teramo: -ö-; suono questo cui da Agnone si giunge piu diretta-

mente, perche a Carovilli, distante 2g km., -0- e costante.

-one bbmszzätmp e -cim^ benedizione, karnbräutta e -c'utia

camerone (tralascio quinci innanzi la forma in -e'u-, che e comune
a tutte le parole in -du-), cdppduna ceppone, krapäwid crapone,

Iuttäu7i3 ghiottone, palatigäun? mistione di falanga q pala,'^ palhiuiiP,

papäutid orco (a Foggia papgn?, a Troia papönnS), arpäuns uccello di

rapina, skalandräun? scala a piuoli, saddiinp torta con uova e for-

maggio,'* Kakkavdimd Caccavone, pacsello vicino, *Caccab5ne;
-öre adddiird odore, dp/durp dolore, sartdur^ sarto, astdurs sparviero,

affrtiitaldurs pigiatore d' uva, kiildurd colore; -a krdum Corona,

patrduHd padrona, Idup? lupa e farae (cfr. il troiano Igps con ambo
i significati); -öria^ akkurtatdur» scorciatoia, pastdun pastoia.

* Cfr. il dialetto di Ruvo di Puglia ; e il vastese in Rolin 1. c. 15.

2 Cfr. per Scanno il Merlo, Rev. dial. rom. I, 415.
3 V. Salvioni, Rend. ist. lomb. S. II, XL, 1049.
^ Cfr. il corso fiadone, in Guarnerio, AG. XIV, 156, coUo stesso signi-

ficato; e Salvioni, Note sarde, 84.
* Per Troia nuovo dal mio saggio (v. Stud. glolt. ital. IV) e dalle mie

persoaali notizie.
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34. Preferiscono -///-, pei suoni palatini precedenti e contigui

(cfr. § 3) : p3rzieun3 processione, marpie'un? astuto (cfr. il s. c. arpäuni),

azzieun? azione, seurs fiore ecc.

35. Dati -ü, -1, -ü- resta nelle persone civili, e nel volgo si

rorape conforme al § 30. Dal teramano -ü- si giunge all' agnonese

attraverso il casalinc. -sü- e il vastese ui; il quäle ultimo riflesso

mostra un' ulteriore evoluzione del volgare agnonese -lu-.

-ösu, -i kardsliiis? caro nei prezzi, pakkjiiisa piagnucoloso,

skakazzms3 cispsoso, tartalüus? balbuziente; -öriu paSsatiiin orinale,

piitatinr? potatoio, skalkaliuro scaricatoio, kuttiun caldaia; jiiud) nodo,

jiuwd giogo, liup3 lupo, dhavd due; vi^liun^ melloni, liiitiuna ghiottoni,

pakkiim3 grandi natiche, sartiur? sarti, siur<> fiori; ninw3 noi, viiiw?

voi; addiur3 tu odori.

36. Si sottraggono ai §§33 e 35: seuJ9 sola, m. siiöb {. seuh

solo, rasuoh rasoio, pareub parola, ed alcune altri voci attratte da

quelle numerose in -ölu, -a; äkeiira cicorie, raseurf radimadia

(cfr. innanzi rastiob), e qualche altra da -öria per *öira < *öria;

kreiicj croce, neiim3 nome, kjeuiv3 piove, jeiav? giova, mciav? muove,

Jeur? loro.

b) In sillaba chiusa e nei proparossitoni:

37. Dati -a, -e, -o, resta -p-: abbökka sull' ingresso, addömb

dove, kangkkp conocchia, nzöniV sugna, kgkkj^ coppin, 6nn3 unghia,

psskglb pozzanghera *pisculla (cfr. il reatino pesköUa o, peskögUa in

Camp. 145, e accanto all' ultimo metti il troiano p3skpkkp), splt3,

iraskörro discorrere, könna guscio cuneu.i sgrg3 topo, grd3n3 filare

di viti, földs folta, kgrt3 corta, tröv3d3 torbida, ignn3 tonda, hrötb

grotta, p3Jonz3r3 bigonci; arpönm riporre, onhs ungere.

38. Dati -ü, -I, diventa -?^ chiaro e limpido : Xy«/«;;/.' piombo,

f1111/19 fungo, Itiib ranno, lümm? lombo, tniikkjj, rraddi'äb capanna,

sürkj3 sorso, ss3llüzz3 singhiozzo, Z3ffünii3 rovina, liiub lardo, tiirz3

torsolo, pyji'mz) bigoncio,^ patülb grassotto *patululu, trravsd» tor-

bido; düdd» doli; niiun3 giungi, kanüss? conosci; la 6^ della II, III:

kanüss3n3, ünndns ungouo, arpünmns ripongono.

39. Numerose parole trattano -o- come -o-: kjiiopp3 pioppo,

sssmuösb m. e ss3mmösl3 f. mosso, jsnugkkj» ginocchio, manu'gkkjd

covone, p3dugkkJ3 pidocchio (anche a Troia p3dgkkJ3 per *ük-),

jugrn3 accanto q. jürfi3 giorno,^ zttolf3 , Tprz3 borsa, 7npv9r3, kjgv3r3

(cfr. § 36), onde muöv3n3 ecc. Del resto il piü di queste parole

hanno lo stesso trattamento anche nel fiorentino.

1 Cfr. de Barlholomaeis, AG. XV, 339.
2 Facendolo derivare da *bicöngiu coli' Ascoli, AG. I, 497, n. i, e di

nuovo XV, 326.
3 Cfr. 1' ii'äS. pidgkkjo, fmgkkjo, gingkkjo; il sie. Jornu, iosc. gprno.
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b.

Ha metafonesi conforme al tipo napoletano.

a) In sillaba aperta di parossitoni:

40. Dati -a, -e, -o, resta -0- medio nel ceto piü civile, e

passando per un poco diffuso -öcu-, giunge al volgare -cwA re'us3

rosa, e'uw9 le uova, keura cuore, leiikd la, mm? uomo, vemm bue,

se'urs sorella; -löla, -eöla kajeuh gabbia, kapaseuh nastro di filo,

spmareuh fungaia di spinaruoli, vavare'uh bavaglino; nc'iicd nuoce,

meuTB muore.

41. Dati -ü, -i, passa in -u6-, che nel volgo tende a ritrarre

1' accento sul prirao elemento, onde -Ü3-. A Teramo e in molta

parte d' Abruzzo 1' evoluzione fonica, seguendo da -üd-, e giunta a

-Ü-. Fuöh, liiöh, sftiöh sfügo, Stugm stupore, iigv^ novo, luum'y

buoi, kuörs cuori; -iölu, 601 u krunugh corniolo, fasuöh fagiuolo,

hnzuörd lenzuolo, paparuöb peperone, sp?naruöh fungo di spini;

vitw?-? muori; dapuö da *de-pöst<*dep6s< *dep6i dopo, forma

atona corrispondente pö poi; su dapuö forse kummiiö quomodo'''.

b) In sillaba chiusa e nei proparossitoni:

42. Dati -a. -e, -o, resta -ö-: kimhösl^ frutta sott' aceto,

f. pssspUi membro virile dei bambini, f. sigzzs tozzo di pane, spc3r3

suocera, 6rt3r9 orti, löksr? luoghi; ai-fgrä ritorcere, arkörds ricordo

ricorda, pörtJ porto, vömiwkd voinito.

43. Dati -ü, -1, passa in -u6-, che nel volgo tende a ri-

trarre r accento, onde -Ü9'. akkru6ss3 scroscio, akkiwsts accanto,

katafuörkja *catafor(i)culu bugigattolo, kugrap cuoio, hruöss?

grosso, passugtio ghiacciolo, pugrka porco, sktigrns scorno, shiörä

guscio, skugrds dimenticatoio, sdugsss a schiena, siramugris stram-

botto con etimologia popolare, sugnn? sonno, talugrw seccatura,

ugssB osso, nd3rkugss3 *intercoxeu, riigtab rotolo, misura di peso,

vritgkk?l3 broccolo, Fugrh Forli, ugjJ3 oggi; duörms dormi, pugrt3

porti; la t^ della II e III dugrmsna doimono, artugrc3n3 ritorcono.

44. Contro il § 42 hanno metafonesi: tvtiglh voglio, wiigrip

borea, priigp'}J3 proprio avv., kugkkb palla, s. ßigrc3V9 forbici, e

qualche altra voce. Per wuglh e wjigrdje"^ -u- e da credersi

prodotto dal zu- precedente;-* prugp?J3 sara e il maschile assunto

in funzione avverbiale; kugkkb e fugräv? han da esser tratti dal

plurale.

^ Cfr. il vastese in Rolin, 12— 13 1. c, e RIeilo, Rev. dial. I, 244.
* Cfr. il reatino in Campanelli, 34.
* II De LoUis vonebbe riconosccrvi 1' azione di -j- poslonico, v. AG.

XII, 26s<:.

* C ^ pure ad Atpino (v. Parodi, AG. XIII, 305; e vedi il vastese

priipij? iu Rolin 1. c, 13.
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45. La I coniug. ha una metafonesi incipiente nella 6^ del-

r ind. pr. in sillaba aperta: a) johno giocano, sönrnt suonano,

ir6v3n3 trovano; di fronte a b): arkgrd^n? ricordano, pprtmp, sönnm?
sognano, vpmmphn? vomitano. Cosi f6r?n3 sarebbero (cfr. § 28).

46. Una cospicua serie di parole trattano -5- come -6-: I

spÖHfid, mölh f. moUe, fölh foglia, arrdspönn? rispondere, s. frpmi?
fronda, nnaskgtins nascondere, mgnds monte, pöndd ponte ecc.

;

II 7«?^//^' m. molle, ariiirns ritorni, spiilh spogli, amspünn^ rispondi,

nnaskwuid nascondi, arr^spünnms rispondono ecc.

47. Tra le parole proparossitone cVie si mostrano insensibili

a -ü, -I, noto Tpmm^ra, v6mm3k3 vomito, kargfsnB garofano, e pa-

recchie s. d.

au.

48. Conservato con infezione labiale: hhvsra lauro, täwns
toro; — trattato come -0-: kdiiss cosa; — trattato come -ö- kiigb

cavolo; sottratto all' azione di -ü finale ciir3 oro, owAo, pammadeur?

pomodoro, itglgslra chiostro s. d.; heuds godo, huöd? godi, hv.öd9n9

godono; strafciüo strozzo, strafuök? strozzi, straf6k3n3 strozzano

(cfr. § 45).

Vocali atone.

Interconsonantiche.

a) Protoniche:

4g. a iniziale si conserva; nell' interno e sempre limpido e

chiaro nella prima sillaba, abbastanza chiaro pure nelle altre.

50. i, e iniziali o cadono, o son sostituiti da a: I ssiwmd

sciame, bmössns elemosina, ni empire, nuräiub ignorante, inharkeä

irabarcare, mhratleä imbrattare, OT^rz^f^/ imbrogliare, inuttilb imbuto;

II assiempb modello, allustri far giorno ecc. JMediani di regola

sono -3-\ passano in -a- nel futuro, condizionale e imperft. ind.:

dacarrd dirä, dscarröjj^ direbbe, dacavedm? (cfr. D'Ovidio AG. IV, 157).!

Spesso passano in u nella prima sillaba a contatlo di labiale: ciave'tt3

civetta, cuwpIczz» gentilezza, knavdtt? cravatta.

51. o, u, au iniziali passano in a- o cadono: I akkjie'l?

occhiale, aaiddrs uccidere, adddtira oclore, awdnn.^ hoc-anno,
akkörro occorrere, attduna ottone, areßc? orefice; II spddedb, löiva

olivo, mdiktioers ombelico, re'kivf orecchia, cielb uccello. Mediane
"U-, tuttavia nella prima sillaba spesso -a-: hamhöina hon-vino

specie di uva, bane'ums buon uomo, kajanedta cognato, kanössi

conoscere (cfr. Carapan. t,"^; spessissirao -3-\ hköcä zucca, kmökkß
conocchia, mariktweh frutto dello spino bianco; tendenza che nel

volgo e estesa quasi a tutte le parole. Anche nulla seconda

Per analogia Jella I con.
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sillaba c' e di regola -?-, quando segue un elemento labiale o

gutturale (v. gli esempi ai §§ 2 e 6).

b) Postoniche:

52. Tutti i suoni vocalici passano in -9-', perö a di penultima

s' avvicina a ->-, ma senza confondersi con esso, perche vi si per-

cepisce ancora una leggiera sfumatura di a. o, u di penultima,

preceduti da gutturale, danno oe, e rigettano una sensibile infezione

labiale su -k- : dhwerd aghi, fikuoerd fichi, ecc.

53. -u resta nelle proclitiche rii il, ssu cotesto, stu questo,

nu uno. -a resta, oltre che se sia pronunziato con tono enfatico,

anche quando la parola sia intimamente legata alla successiva pel

senso. In questo caso e sernpre sensibile': i" nelle proclitiche /a,

sla^ ssa, na\ 2^ nel sostantivo o aggettivo seguito da un aggettivo

o sostantivo, cui sialegato: vöna ve'im? huoDB. huom, de'ta vretts dS.\.z.

sporche, l)h§Ua citra bella ragazza; 3O nel sing. fem. generalmente,

anche se a non sia etimologico, nel caso visto al n. 2*>; 40 nei

numerali seguiti dal sostantivo: tr^.nda löira trenta lire; 5** nelle

forme verbali seguite da parole cui son legate pel senso: warda f'ss

guarda costi; 6° in tutti gl' indeclinabili congiunti ad altre parole,

anche se etimologicamente a non vi sia.

In iato:

54. -c-, -i-, per *-/-, *-ij- giungono a -j-, onde -pj-"-: krs-

jatiurs, pjjß odio, dr9J9 aria.

55. -o-, -u-, per *«, si sviluppano in -uw-, -sw-, -3v-: Gmudntis

Giovanni, ved3vd vedova.3

Accidenti generali.

56. Prostesi frequentissima e quella di a-, che spesso tuttavia

proviene da ad etimologico: ahhadeä stare attenlo, abbläiu bietola,

ajer3 ieri, amynujöina molestia, ammülh molle, approim? prima,

s' ahh-nvsnie' vergognarsi, allie'mb debole, abbprd^ trina; caratteristica

e in oj^id eta, ansdnz3 usanza, ausuö usare.*

57. Epentesi di 3: sssmgvsrs, ss37nuöst3, se non vengono da

un sommovere, muovere mosso, pds3m3 asma, affine a spasmo, pamcr

ecc; di a tra 1, r e una muta, o viceversa: skarapie'lh scarpello,

taraUiff3 tartufo, kaloir3 ghiro.^

58. Epitesi notevole e quella di -je dopo tutte le parole

ossitone: karsledjs carita, ecc; fra le quali tutti gl' infiniti divenuti

ossitoni in seguito alla caduta di -re. Questo -j) poi, rendendo

» Cfr, minutamente De Lollis, Mise. Asc, 275 sg., cui si deve quesL' analisi.

2 Cfr. D'Ovidio AG, IV, 157 sg.

3 Cfr. D'Ovidio 1. c, 158 sg.

* Cfr. Meyer-Lübke R. Gr. I, 285.
* Cfr. il aapoletano galiers.
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parossitona la parola, fa subire alla tonica interamente le leggi

dei parossitoni; quindi da rd itöjp, da ptiie putdJJ? ecc. Un
limite c' e, e notevolissimo: una parola, congiunta pel senso
strettamente alla successiva, non ha mai -ja: nna po feä ke'ss? non
puö far questo, äjf a ilfii la tgins, f'ss a Ha föfida devo empire la

brocca, costä alla fönte.

59. Gl' infiniti in -are, -ere, -fre perdono sempre il -re;

ma quelli in —ere lo lasciano cadere se la tonica e sillaba chiusa,

non mai se e sillaba aperta: I arfgnna rifondere, arrpina rendere,

arrpspgnns rispondere, kjf'nüs piangere, ennp empire, Ifjjs leggere,

tenfl'J tingere, ngpins bruciare, gnna ungere, asscTind scendere,

pgnw far i pani, arpgnn? riporre, artpra ritorcere, stg'nna stendere,

Spanns spandere; II vevna bere, mövara muovere, cf'dars, skrw3r3,

kjpv3r9 piovere, dicsra dire, mgtira mietere, arvizm-? rivivere,

kjiabra ecc.i

Qualora perö -re sia sostenuto da qualche enclitica, resta:

färt? farti, smdirb ecc.

60. Tutte le parole, le cui toniche Hanno un sol suono vocalico

nel ceto civile, e che nel volgo frangono la vocale in un dittongo,

mantengono questo dittongo, se esse stanno da sole; ma, se fanno
parte di un discorso, lo mantengono solo se hanno su di loro

1' accento logico, o se sono in fine della fräse; altrimenti il dittongo

si rattrae nella vocale semplice corrispondente (cfr. Rolin 1. c, p. 6).

Anche le 6*^ p. ficna fanno, viena vengono, slie'n? stanno, sichp sanno,

Jena hanno, pugna possono, lüugnd vogliono, in questo caso divengono

fena, Vena ecc. Esempi: ji la väida io lo vedo, di fronte a la veda

jöjja; nnnoem bözz? mangjja non posso venire, di fronte a pug mani
addameänal puoi venir domani? kira viena essi vengono, di fronte a

nnoen ga vihia niie'a vvaddjj?, non ci vengono mai a vedere.

61. L' elisione e costante tra parole congiunte pel senso.

62. L' Agnonese che parli 1' italiano pronunzia strette le toniche

delle parole ossitone.

II. Consoiiautl.2

Consonanti semplici.

Esplosive.

63. Iniziali: le tenui restano intatte: kapczza cavezza, kavälla,

kukkjicra cucchiaio; cake'ura cicoria, cierra cerro; Igssa tosse, iäura

tabula < *tavula < *taula < */p/ö; pasilla pisello, papielh carta

scritta. — ku- resta avanti a: ktiedsa quasi, kuända quando; da c

^ Questa norma costante di ragion fonetica non mi sembra che conforti

1' opinione del Goidanich (Mise. Asc. § 11 I.e.), ehe cio6 gl' infiniti sono

accorciati sul tipo del voeativo : Toto, b(lla fä ecc.

2 Cfr. eontinuamente la Fonetica di Campobasso del D' Ovidio.
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spesso avanti e, i: ch{gd cinque (il cui c del resto e giä latino, cp-ks

quercia. Molto di rado si nota qualche scadimento, come in weäss

quasi (cfr. 1' it. cen. guasi). Talora ku- perde 1' elemento labiale:

katfuödsc? accanto a kua-, i composti di kdkks qualche, kakkdus^,

kakkuwiclh qualcuno ecc; kßh questo, kesu cotesto, kelh quello, i

soliti ki e ke, accanto a hast», kuisss, hwin, nei quali pare che

-u- sia mantenuto da -ü finale.*

64. Delle sonore restano: b, rafforzandosi sempre in hh, hhiclh

hello, hbusojp bugia; d, dsrpits dietro, dsläurs dolore, e rafforzandosi

ddpjjf dio, tuzzgind dozzina. Scadono: b per lo piü in ?;, che passa

in w a contatto di u:"^ varöih barile, varvie'ra barbiere, wupn? buono,

vdss9 basso; g sempre in h, leggiera aspirazione sonora, halb gallo,

hasipjj? gastigo, dalla fase intermedia *ga-, come pure hämiM
gamba, hälh gatto; gu in w, wardeä guardare, tvg'rrs guerra.

Mediane.
a) postoniche:

65. Le tenui si mantengono tenacemente: käks lago, psföikp

bottega, döüp dito, kupp? capo, dpiä dici; cosl nella penultima dei

proparossitoni: dicars, käpsrs capi, jettah io sussulto, äkuoers aghi,

lökdr? luoghi; —per- arküpdra ricupero; ma /oiwv, r3c^v<>r9 ecc. con

scadimento, e son voci di lingua letteraria.

66. Delle sonore resta d, pöids piede, madaniüds nudo; scadono

o si dileguano: g kje'hd piego, jiuw3 giogo, rmw3 stradetta ruga,
re'woeb regola {w e sviluppo succedaneo di ti)\ b in v, känrv?

canapa, kuciv3h di facile cottura; gu- perde 1' elemento labiale in

lpig3 lingua, lo conserva in sdngu?. Talora si rafforzano, specie b:

sfk9r9 sigaro, stüpHa stupido, sühbata, stdhh'h letame, skuppin? scobina,
spdrsa con g in c per azione del plurale sul singolare.^

b) Protoniche:

67. Le tenui restano: vacöina vicino, maiöin? matlina, kapc'zzp,

kupie'rkß coverchio; k scade se e immediatamente prima dell' ac-

cento: pahed pagare, prahed pregare, awdnn? quest' anno, fruiimö
consumare, con w sviluppo succedaneo di u.

68. Delle sonore resta d: adukkjic scorgere, kadi cadere;

scadono o si dileguano: g ahmt? agosto, b maravelh meraviglia.

Notevole e il raddoppiamento di d in Iwidddi, martiddi ecc. —
Finale d resta nella fräse ked el che e?.

Spiranti.

69. Iniziali. Intatti:
j
jdnnedra gennaio, jüng^ giunco, j^ruö

giurare, jendra genero, je'nds gente; v vsde vedere, ve'nn? vendere;

1 Cfr. Zingarelli, AG. XV § 83; De LoUis, AG. XII, 20 n.; d' Ovidio,

AG. IV, 151 n.
"^ Cfr. il vastese in Rolin, 1. c, 20.

3 Cfr. Salvioni, Rom. XXIX, 549 sg.
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i fawnflns favonio, fBlöina fuliggine, ye'J;«^? fame; % sälh salire, sekkd

siccitä. Carabiano: j talora in gg (il g suona sempre intenso),

ggöimid, ggä, ggdiisojJ3\ s in s avanti i: shlny scimmia, si sei e si; in

z spesso: zök? fune, züffl? soffio, zmeäl? senale; — v in w per con-
tatto di « o di parole germaniche: ivasted guastare, wuöd» passaggio,

Wf'rr? verres.

70. Mediane, j resta, e postonico si raddoppia: ktiarajesatn?

quaresima, majestrs maestro, pajäiss territorio, p§jj3 peggio, frijja

friggere, I§'jJ3 leggere; viene assorbito nella penultima dei pro-

parossitoni: _/>-(?a;z5', perö wupj3i9 da *vöjilu <; *vocitu; piü che
infezione labiale, in nengja e da veder un *ninguit. v rimane, e

passa in zü a contatto di u: cbvsrti divertire, kruwatb cravatta; si

dllegua talvolta: nie'hi neo, pajhirp paura, con h & j succedanei;

rarissimo, e forse importato dal basso molisano, -ajp da -ebam, -at,

di fronte al comune -dw?. f resta: shfpje schifare; e skarafduna

scarafaggio, skreuß ecc. con f italica, e forse pure fedfa fava, se

non e per assimilazione. s -j- I passa in s: kueasa'^ quasi; avanti

-i- antivocalico: /»rbsgjß frenesia, vialvas6jj9 malvasia ecc; avanti

-es: paj6is3 paesi, Aniinöis? Agnonesi, Kakkaivwwis? abitanti di

Caccavone, avm^ avessi, kandiss? cantassi ecc; — finale diede *-/,

che dileguandosi agi sulla tonica precedente secondo le leggi gia

viste.

Liquide.

71. Iniziali o mediane restano. Finali, di monosillabi

restano, altrimenti si dileguano; gli esempi sarebbero superflui.

Nelle particelle si dileguano, anche se queste siano monosillabiche:

ku e ko3 con, p9 per, 7mp non e nn?, con rafforzamento con-

sonantico.

72. In particolare e da notare la normale reduplicazione di

m in penultima di parola sdrucciola; — 1, conforme al tipo napole-

tano, spesso passa in r, specie nell' ultima di un proparossitono

:

rdsdrs^ Jjj\fvr9 diavolo ecc Ru il, ra i, ktigirs quello, X'w/v quelli

son forse prodotti sotto 1' azione di -ü, -I finali, per quella stessa

tendenza che nell' alatrino, sorano ecc produce 1' ammolliraento

di 12; cioe indebolito -11- in /, fu possibile il passaggio di *-lu,

*-li in -r«, -r3'^\ a ogni modo il fenomeno e sporadico. 1 in n

nüsk? losco.

Nessi di consonanti.

73. j postonico complicato raddoppia la muta che lo precede,

o il suono succedaneo.

dj-, g-j-, assimilati a j, ne seguono gli esiti (cfr. §§ 69, 70):

jürn9 giorno, uöjjs oggi, s§g^3 sedia; cosi vj-, bj-: djj3 ho, räjp

1 Da un *quasi, cfr. Merlo, Rev. dial. r. I, 413, n. 5.

2 Cfr. Merlo, Sond. Zeitschr. 1. c.

3 Cfr. Zingarelii, AG. XV, 227.

27*
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rabbia, kdjeiib gabbia, lie'gg? *Ieviu. In parole dotte o semidotte

dj- diviene (bj-: dij^vra diavolo; — mediu da miesd, *-idjare -p;'/

7)ian?Je' maneggiare ecc.

kj-, kuj-, pj- passano in c: fdcä faccio, löcä sedano, vrgcä

braccio, säcc3 so, pdccäiinB piccione.

tj-i < e spesso c: püzz? pozzo, kj§zz9 piazza, msmiezzs im-

mondezza, arrsaruö *adroteolare rotolare, su cui j'tiöär9 rotolo,

öhkeä *titillicare, j-/.7/«'ra' guscio, kaccsjc ca.cci'axQ.', das in rasmy'e

ragionare, se viene da *ratjonidjare, corae suppongo.

mj-, nj-, ng'j- •< n: nzönil? sugna, spönne spugna, viflfia, Hund,

V3lle'nn9 vendemraia, skafiie scolorire, kanie cambiare; una risen^a

e da fare per la i^ del pres. indic, come si vedrä a suo luogo.

sj- <C s (non c' e raddoppiaraento dopo 1' accento): keäs?

cacio, kamöis) camicia, c9reds!> xeQctOiov, töss^ tosse e tossisce.

rj- postonico perde -j-: mahedrs *magariu ecc, o lo rigetta

abbreviando la sülaba precedente: cöi?-p ecc.

Ij- < T: /ÜB figlio, pilB piglio, sdlh salire; sporadico h js gli

illl, illis, fenomeno che connette 1' agnonese ai dialetti centro-

meridionali (v. Merlo, 1. c).

74. kl-, tl-, pl- primari e secondari danno kj: kjamed, kjpuh

pianta, vic'kkjd vecchio, kkju piü, kjümmd piombo. Tra vocali kl-

spesso da -l-\ vidlh maglia, vsnddlh, kuiiilh; — in una cospicua

categoria di parole kl- secondario, e molto di rado primario, resta

intatto o con 9 epentetico : karrükdb amese di legno da mettere

sul basto per portar covoni, kuökkb palle, zökkb sorcio, sklamed

gridare, f. sklöstrd coloslro, klucäe scricchiolare, kuklikkp ciottolo

(cfr. kuökkb); — tul- al solito si riduce a //- in spdlb, ecc; e

cosi dul-.

gl- da /: Ipi7i9 ghianda, lötb glutire.

ngl- < ;?: gilna unghia, Afiond *anguIone,2 e la forma della

coUina su cui giace il paese risponde bene all' etimologia.

bl- protonico da ggj, e meno volgarmente j\ postonico ggj
e II'. n§'ggj3 nebbia, sülb, ggjptge bianco ; — noto hasldinn

bestemraia. Delle parole lo conservano quando sia di fase neo-

latina, anche con 3 epentetico: ahhldib bietola, bbubbldum babbione,

subbh subbio.

fl- << s\ siurn? fiume, sdivia piena, sost. mistione di flümen
e plena.3 E conservato in znffls soffio, zuffted sifilare,'* zufflaiiura

soffietto ; sie'ns fieno e analogico su / da fl.^ La persistenza in

1 Rispetto al c da tj- v. Merlo, Mem. sc. Tor. s. II, LVIII, 163.
=* Cfr. De Bartholomaeis, AG. XV, 330, e Salvioni in Rend. ist. lomb.

s. II, XL, iiio. La forma medievale Anglona per .^^^^wo««? si trova nell' Ital.

illus. del Biondo, reg. XJI.
' V. Salvioni, App. merid., p. 39.
* Cfr. Ascoli, AG. X, 8.

6 Cfr. Merlo, Rev. dial. rom. I, 250.
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qualche caso di bl-, fl- comincia a mostrare una tendenza che
diviene legge piü su. E da osservare del resto che 1 complicato,

se persiste, spesso si risolve in r complicato; anzi si puö dire che,

se -1 non si risolve col jotacismo, passa di regola in -r; e il nuovo
gruppo suona chiaro, senza epentesi di 3\ citrd ragazzo, inäskr^

maschio, shnbr? semola.

75. kr-, tr-, pr-, fr- restano: a'ÄT.?, iredv^, prugta ^xaXo,/ronn9

fronda. C e scadimento di kr- in hr-, r-, attraverso *gr-, in

numerose parole: hrameä trar guai clamare, htässd grasso, ratilh

graticola.

gr- < hr: hreäna grano, hraUakeds3 grattugia, hrilb grillo,

hninzedrd grondaia, hrptts grotta ; — postonico : iigir» nero.

br- talvolta resta col solito snono intenso, di regola scade in

vr: bhrdhdnde brigante, vrtwdi brodo, vrudc^r» foruncolo, vrasierd

braciere, vre'mip crusca, livr? libbra, v?-itlf sporco.

vr- resta: vr^hgfm?.

dr- protonico resta con 9 epentetico: dsrpit^', postonico <
ir: kudtrs quadro.

76. gn- oltre al riflesso 77, che postonico suona doppio:

sidniid, Tizenn? poco, ddssiüw sfregio, d3ss?ned sfregiare; per *jn

<ij9n-'. kaj?7iedt3 cognato, djm? agno, stajmedf? stagnato; — tal-

volta -/- e assorbito, cosi in Idünf (< lens') legna,i prdhip pregna;

<< fig in shigp segno, f. sengs incrinatura, spnged; < -ti^J da *y«

in pün3J3.

-gm- < -Im-'. sdlm9.

77. -1 -}- '=°"^- — 1, seguito da dentale sorda, palatina o sibi-

lante, si mantiene e rende sonora la consonante seguente, arrestando

cosi r assimilazione al primo grado^; -Is- < -lz-\ kdlzs, kf'/g^ calce,

falgdund falcione, fühh folto, salgicä salsiccia, tn§lz? milza, müld3

avv. molto, mülzd fusione, pölgp pulce, sdhb prato saltu, vpldacieh

capogiro, pülz^ polso, pulzme'tta paiolo, spuldröina poltrone.

-Id- < -//-: kdlh caldo, kalbdr? caldaia, malliltd maledetto da

*nial-dettit. _
-lg- < / (si raddoppia postonico): kölh cogliere, selb scegliere.

78. -r -j- '^°"^- resta: bharddssd ragazzo, ktirnikkp angolo, kur-

töin3 piccolo piazzale innanzi a fabbricati di campagna *cortina

*cohortina. Scadimento di -t- in -d-'. ni^'rd? io merito, marded

meritare,3 vsrdd veritä, sörd? *sorata, spirdi ecc, sempre per dileguo

di vocale intermedia.

-rs- < -rz-'. vörzd borsa, kgrzs corso, pdrzdiin» persona; —
-< forse -cc- in müccska.

• Cfr. il vastese in Rolin 1. c. 24, e v. 1' analisi del Merlo, Mem. sc.

Tor. s. II, V. LVIII, p. 149 sg.

* Cfr. Merlo, Rev. dial. rom. I, 247.

3 Cfr. 1' alatrino in Ceci, AG. X, 169.
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7g. -s, -X -|- '^°^^- C e / solo innanzi a sonore; e s avanti

a dentale: stalläjp stallaggio, stBzzsje piovigginare, Shiteä smorzare,

sdtimsdt sgonfiare, sdupss? a schiena.

skj- primario o secondario da Skj,^ e s resta pure se kj passa

in k, cosa che succede il piü delle volte2: skjgv^rd spiovere, skjie'vB

vento di Schiavonia (sla- < '""skia- < ''skja-), skitt» schietto (di

panno), sk§pp? schiappa, skiippäl) schioppo, skaffdiins schiaffo, skameä

graraare, pieska macigno e Pißkd paese *peslu,3 skiiims, maskaliur?

toppa, i'sk? isola di fiume *isla. Talvolta si procede a risanare i-

in S-: skittd solo avv.

SV- < sbb-: sbhled scoprire, sbbr?huniä3 svergognato, sbbpldkkp

svolazzo.

X- intervocalico da -ss-: assukuo dLScing^xe, kpss? coscia, ssuöma

sciame; in altra posizione segue sempre le sorti di s. Nota se'ims

ala, mistione di axilla e ascendo.
II solito (v. Mise. Asc. 80) kdsss da capsa.

80. -n, -m + '^°"^- — Le nasali seguite da b, v, f, passando

per *-mb-, danno -nun-, che iniziale spesso si scempia: hammeda
bombagia, mmatiui» imbattuto, amm^kktw *imbuccare, amimUj'e

invitare, ammdtts., nel caso che «< *in-facto, kummöits convito,

viilikuoera ombelico,'* »za/i^ßVp imbasciata servizio ; — del resto -nf-

di regola da -mb-^'. vibönns bagnare,^ vibdcä in faccia. In bambdiw

specie di uva, da *bon-vt7iu, V assimilazione s' e arrestata al primo

grado, per la recente composizione verbale.

n, m: rendono sonora 1' esplosiva muta mbpma appendere, a

II' andrasdtia all' improvviso *in-trans-acta, nnoen g^ vie'iw, angdura

ancora, frdnda fronte, jdnds giunta, ngicnz3 incenso, Jigöins uncino,

ngjaned salire *in-planare, ngjfsir? erapiastro; — in jwiga ghxnco,

pengB tegola, il -g- h tratto dal plurale.^

-nd- <C ««: bdmiB bando, viazzasdniu mazza-fionda; di rado

tuttavia il gruppo resta: kudndi^ quando, adddmb dove ecc; oscilla-

mento tra -nn- e -7id-'^ che e segno di un' assimilazione del gruppo

non molto remota.^

-ng- e regolarmente assimilato a -nj-, onde n\ manie man-

1 Cfr. Merlo, Rev. dial. rom. I, 25855.
2 Cfr. Zingarelli, AG. XV, 93.
» V. Zingarelli 1. c, e De ßartholomaeis, AG. XV, 351.
* Cfr. Salvioni, App. merid., 32.
'•' Cfr. Zingarelli 1. c. ; Merlo, Rev. dial. rom. 1,255.
^ Pel slgiiilicato cfr. De Bartholomaeis, AG. XVI, 67.
» Cfr. Salvioni, Rom. XXIX, 551.
•* Vedi Meyer-Lübke, R. G. 1,419; per lo stesso fenomeno a Scanno v.

Merlo, Rev. dial. rom. 1,417.
*• II De LoUis (Mise. Asc. 1. c. § 17) vorrebbe vedere *-nd- in hinh3 e

nne hna come, diffusi variamente in tutto l'Abruzzo, facendoli derivare da

quanta; ma non pare accettabile 1' ipotesi dell' A., sia perchi mancano altri

esempi di nt <C*nd -^n, sia perchd asscnnp scendere, che potrebbe con-

fortare questa opinione ha bisogno esso stesso di spiegazione.
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giare, mISind gingiva *gingilinai; fünnB h sul plurale, fungo —
-imp- •< n\ enud empiere.

-n- seguito da sibilante primaria o sccondaria la rende sonora,

se esso non cade: Imzuörd
,

päni? pancia, kapasdje calpestare

mistione di *pinsiare2 e calpestare, mdse'lh madia *mensilla.
Nota 11 solito SS911ÜZZ3.

Accidenti generali.

81. Aferesi della prima sillaba scambiata per articolo in

säiifi3 lasagne.

Protesi frequente di /-: j^'rv? erba, jßhks etica, j§'rtd erta;

frequentissima di h-, leggiera aspirazione; haStäimd, hölpB volpe,

hüm^ts tuono; e quest' aspirazione irapedisce 1' elisione. Prostesi

di h- avanti a r, per falsa ricostituzione verbale, su hr- da gr: hrgin?

reni, hramslie'r? ecc.^; — di / per concrezione di articolo: lendrs

edera, le'sk3 fetta, Igcci accio ; di n per concrezione di in : naspatiura

aspo, ngl6slr3 chiostro, mbrie'ka ubbriaco; di ad: addumtupdeurs

gonfiore.

La sincope di r dopo dentale e rara: fudsta accanto a mdstr?.

Epentesi di r^ non raramente: sp^'rkjs specchio jmßtrs
ginestra, sgri'zz? schizzo, /'///'i'/^//? fiscella; — di 3 tra m e liquida

:

kd?nbr9 camera, v§'mhr9 vomero, tümbr9 tumolo (misura di capacitä),

nziembr3 *insemulü insieme, simbra semola; di v in davendrd,'^ se

non viene direttamente da *de-ab-intro, come inclino a credere.

82. Assimilazione nel grado: dodd? dote, duddelh, dudddzzs',

neir organo: mmgjja venire, msniuia venuto e composti, nüilna

giungi ecc.

Dissimilazione (oltre che nei comuni kmökkp ecc.) di

1 ... 11, I . . . r in 71 ... l: öndra altro, kmidie'lh coltello, se non risale

direttamente a cuntellu^; — di r . . . r in l . . . r o r . . . l: listra

arista, con epentesi di r che ha prodotto la dissimilazione,^ rasuöb

rasoio ; — in le'ndr^ rondine da *rennena, con *«« . . . 71 -^i nti . . . r,

ende *rendr3 <; lendr.7, e di qui Lmdrduns rondone'; — r . . . r

in d . . . r pröddn, il cui -d- resta in tutta la coniugazione; da un

*knf'd3r9 non usato^ il gerundio kudpin^ cercando^; — in v^Ue'mV

vendemmia e da vedere una dissimilazione di un anteriore V3nnenn3,

che resta tuttavia nel napol., pugliese ecc; — 11 ... 1 in nn...r
in pinn3r3 pillola ; — m ... mm in v . . . mm in vamvwiti? levatrice.

V. Salvioni, App. mer., p. 20.

V. Ascoli. AG. XVI, 181.

Cfr. Salvioni, Rend. ist. lom., s. II, XLI, 890.

Cfr. Salvioni, AG. XVI, 68.

V. Ascoli, AG. XIII, 284 n.

Cfr. Salvioni, App. mer., p. 6.

Cfr. ancora Salvioni 1. c.

Cfr. De Bartholomaeis, AG. XV, 354.
Cfr. pure Salvioni 1. c.



424 GIOVANNI ZICCARDI,

83. Metatesi comune nelle formole cons. + voc. + cons. + r g
cons, + voc. + r + cons.. frgiv9 febbre, hhrülh burla, vrit9J3 vetro,

vnhöfms; in %. fuör^av? forbici c' h metatesi reciprocai; — spesso

pure per -1-: abbldltd bietola, kjuöppa pioppo.

Un filone inesauribile e nei composti col prefisso re-, onde
*^r-, ar-, filone comune a tanta parte dei dialetti centrali e

settentrionali2: arpönnd riporre, arsaned risanare, arkjöind ecc. Se

ar- si trova innanzi a consonante alla quäle non si appoggi bene,

passa in a7-r3 : arrsspmn? rispondere , amssi riuscire , arrdstrmna

riunire.

84. Le doppie in penultima di proparossitoni tendono a scadere

nelle semplici: bbrnis^md abbastanza, mässm^ al piü, viämdta tua

madre, kuin^ca quindici, umc? undici, da *kimi7iPc9 *imn9Cf.

85. Raddoppiamento. A non tener conto dei casi in cui

sia dovuto ad assimilazioni di consonanti diverse, ad azione di

prefissi o a dissimilazione^; lasciando da parte g e b che inter-

vocalici han sempre suono intenso; raddoppiano la consonante

iniziale i monosillabi: hkju piii, mi? non, rre re,4 ritte nee, IIa lä

kktia qua ; — la consonante successiva alla prima sillaba le parole

accentate suUa terza, e talvolta anche quelle accentate sulla seconda:
cjmrrmiöird Camino, pdnimade'urd pomodoro, vaccöih bacile, (bssinns.

-t- per altro resta scempio : w<7/<?«(?'«</? mattiniero, skatanatiuj-? t^q.X.'öxvq,

rado; restano pure scempie alcune, per analogia di parole dello

stesso radicale: cekalinns miope su cikedta ecc.

Estesissima e la Serie delle parole che raddoppiano 1' iniziale

per supposto prefisso : abbadeä badare, abbläits bietola ecc. — Rröbbs

roba e vimp-ds rientrano in questa categoria da */' arröbb? < la

rrgbbs, */' umm^'rda «< la mm§'rdd, col supposto prefisso a-, staccato

dair articolo.

86. Le particelle fornite di virtü reduplicativa sono : e et,

nne nee, «p no, kkjii piü, ke, a prepos. e prefisso, p^ per, koe con, so

sum e sunt, e est, «sei sii, sd congiunz.; e ancora i pronomi käkh
qualche, onnd ogni, n» come, che sono invece di ^käkk' e, *p/ln e,

*>~i e'^; gl' iniperativi sia, fa, va, di, che raddoppiano le sola parti-

celle pronominali.

II raddoppiamento avviene di regola duplicando quella che e

la consonante iniziale
;

pero h- passa in gg-, meno spesso resta

;

/- passa in ggj-, nel ceto piii civile jj- ; v- norraalmente in vv-,

in composizione pcrö in bb-: abbdll3 giü, abbökk? ecc; w
in ggu'.

1 Cfr. Salvioni, Ap. mer., p. 31.
* Cfr. Meyer-Lübke, R. Gr. I, 291 sg.

» V. D' Ovidio, Rom. VI.
* Cfr. D' Ovidio, AG. IV, 172; Zingarelli, AG. XV, lOl ; Savini, Dial.

Ter., 123.
^ Vcdi Zingarelli, 1. c.
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87. I rautamenti che avvengono nelle consonanti di una parola,

succedono pure tra il suono finale della parola precedente e quello

iniziale della successiva: cosi ru tvdlb il gallo, come rhavo stradetta;

nn g9 pärh, come ngpiw, e cosi 7ioen zf'rr? non serra, bgn «/< bo7i

dt, ecc.

La flessione.

I. Declinazione.

Nome.

88. Nominativi sono: mölh, se'ur^ sorella, Idirs ladro. Bello

esempio di conlinuazione flessiva e in s. se'urP e p. suriicr?, cltre che

nel comune eum? s. e uommm? p.

8g. Maschili sono: Ißbr? lepre, cetmc? cimice, pölp pulce; —
femminili: katuälp, kumhöind il confine, p9vimade'ur3 pomodoro, reäld

aratro da */' aredt? -< la reäh, zaffarednd, panargic3 patereccio,

ldw3r? lauro, forse per la- supposto articolo, bbakkaledm) baccalä.

go. II vocativo non riduce la parola all' accento ; solo rende

man chiare le sillabe postoniche, Sui residui degli altri casi non

c' e cosa degna di nota particolare.

gi. La declinazione succede nella tonica, sotto 1' azione

delle vocali finali, in conformitä delle leggi fonetiche.i Movendo
perciö dalle finali originarie, omai ridotte a -?, salvo le riserve fatte

al § 52, si hanno cinque classi:

I. classe sing.

II. „

ni. „

IV. „

V. „

g2. I. classe. E indeclinabile, giusta le leggi fonetiche. Sul-

r analogia dei femminili della III classe hanno metafonesi al plurale':

s. fössP, p. /i(ssp le fosse; s. rpstgcä, p. r9stücc3 le ristoppie ; s.

krcum., p. kriinid i rosari; s. kpng3, p. küngp.

g3. II classe. E indeclinabile, fuorche se la tonica sia -ä-

(cfr. §§ 4 e 8): s. kiiatredr^, p.kuatrierB ragazzi; s. öpm, p, (jmp

agni; s. Igccp, p. l^'cä sedani. E fatto sul plurale per differenziarsi

qualche singulare: dal p. majistrs maestri, il s. majc'stra; dal p.

Zing9r9, il s. zengprp zingaro ; dal p.pulgoin?, il s. pulgdinp pulcino,

che del resto coesiste accanto al regolare pulgoinp; dal p. spöinp

spini, il s. spditi? oltre al regolare spöiw, dal p. spius? sposi, il s.

spe'us3\ — suir analogia dei temi in -o-, e il p. tssitirs dal s. tsseiirp

tesoro. II s. miäid mano e tratto dal p.3

-a



426 GIOVANNI ZICCARDI,

Alcuni nomi colla tonica -o- hanno il p. foggiato su quello

dei nomi in -a-; cosi i p. karffm? garofani, I§'mmdr9 gomitoli,

v§'mhr3 vomeri, e simili, dal s. karp/m? ecc. — L' azione analogica

si spiega col § 8, perche facendo il p. fjma dal s. ößn? •< al piü

civile dj?}i9, si rese possibile un p. karffms dal s. karö/mp. E
r analogia e stata cosi efficace che al p. If'mmsrs risponde, oltre

al volgare lömm^r?, un piü civile Idmm^rs', come al volgare oc^n^

risponde il piü civile dcm^ (cfr. § 6). Sul p. vpnbrs vomero e poi

rifatto un s. f. vg'mhn. Nota il p. dymuön^ja dal s. s. d. damön^jd

demonio ^
; p. t^wsr» tori, dal s. Idwpr?.

94. III classe. E declinabile, secondo le leggi fonetiche;

quindi non e declinabile per -I-, -ü-; per questa ultima categoria

ci sono dei singolari dissimilati dai plurali : s. Ir'm^t? di fronte al

\>. lim^ip', s. cempc.) dal p, r7/?/<V.?2j s. pö/g? dal ^. pülgi\ %. söv^ra dal

p. süiü^r?. II s. niitc? noce e attratto dal p., per la prevalenza di

questo su quello.3

95. IV classe. E abbastanza largamente rappresentata. Per
-ä-: ään» acini dal s. öcand, vrdcc? braccia dal s. vröccs', — per -e-:

ärv'flb cervella dal s. cBrvielh, '^. p9d?m§nd3 dal ^. p3d?mipidd\ —
per -e-: p. kare'zzs dal s. karizzp carezza, ddä? da ddits dito,

pe'dst? peti da pid?l9 ecc. Degno di nota e il plurale delle frutta

che conserva il latino -a: pr'gzzdka pesche dal s. pric'zz?kp, pdir? pere

dal s. pöirs, mdih da möih, sprva da suörvs e.cc.\ di fronte al plurale

degli alberi: möih o dlb9r9 d» möih meli ecc. — Sono tratti dal

plurale, i seguenti f. s.: v3sdca, bisaccia, hr'^uüs fascio di spighe,

p'§k7ioer3 pecora, celh ciglio, hrameniis gramigna, fölh foglia, prdkkruk»

percoca. Tratte pur esso dal p., tuttavia di genere maschile, e

le'änB *ilicinu.4

96. V classe. E largamente provveduta dalla II; anzi sono

ben pochi i nomi di cosa che non 1' abbiano o non la preferiscano

all' altra, che dei resto coesiste frequenteinente : käp?r? capi di filo

ecc, prdt9r3 prati, p?j§tl9r3 piatti, dkiwerfl aghi da cdk?, che al s. gli

Agnonesi trattano da f., illusi forse da /' dk^, facendolo < *Ia dki;

kupfrkpr.} coperchi, vl^'rzara smorfie, örLvs orti, fdssdrs i fossi da
fuQssa^ löpdr9 i lupi, örz-vp orsi ecc.

I nomi in -lurs da oriu hanno al p. -grra < *()r(3)r3: p?ssa-

törr? orinali, tdratprrd tiretti, puiat'orr3 potatoi. Quelli considerati

al § 39, hanno -p-\ J3npkkj3r>> ginocchia, kjppp3r3 pioppi. Quelli

con -I-, -ü- hanno un p. analogico sui nomi in -e-, -o-: marctsr»

mariti, vare'l3r3 barili, 7i6d3r3 nidi, /ehr» fili, kusse'n3r3 cuscini, 7nan-

dehrs tovaglie, kav'gtsrs buchi, fbs3r3 fusi. — S. f. tratto dal p. e

1 Cfr. il campobasfano in D' Ovidio, 1, c, 159.

* Cfr. Zinfjarelli, I.e., 86; Salvioni, Rom, XXIX, 553

—

4, e di nuc
nella Rev. dial. rora. I, I03sg.

8 Come in testi dell' alta Italia; v. Krit. Jahr. IX, p. I», 97.

* Cfr. De B.irtholomaeis, AG. XV, 346, e Meyer-Lübke, Altlog., 7sg.
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fiktioer? fico, s. m. e s'§ngtioer3 fianco ; c' e inollre kässra p. case dal

s. keds3 della I classe.

Aggettivo.

97. II passaggio della II classe alla I non e regolare'; cito:

m. mülb, f. m'olb\ ahrie'sts m. uva che resta immatura, ahr^sfe f. uva

non ancora matura; kticivsb m., f, kuccv^h di facile cottura; m. sti/'py,

f. sfe'rp? sterile ; maßura primogenito, che dcl reslo avrä una ragione

propria, perche si trova un po' dappertutto; virds m., f. vercb;

sHtiembra, nuwie'nibrP, dacie'mbr^.

Comparazione.

98. Comparativi organici nell' uso sono: pejß pejor, jji^lh

raelior, pdjeiirs con signiflcato intensivo nella fräse kesf e pQJß, e

kesf äldr' e pdjeurB questo e naale e quest' altro e peggio ; raro e

mÖLii? meno minor,2 \\ s. c. majiur? con significato sostantivale di

primogenito, e, in composizione con si- <C thiu, si-majiun avo.

Forme di superlativo organico sono: bbmisams con significato

avverbiale di assai, ?näs9m?, min?m3 ; raro prössm? s. d.

Numerali.

99. Sono : iun9 ra. e f., diuwa tonico, ed atono du, tre, ktidttn,

^"is^i ^Pjßy s?tb, hplb, ne'uw9, diec3\ ünacs, dtubä, tridsa, ktiathipdpc?,

kulnacd, sidsa, dsäss^tb, dscadötb,"^ dpcmneuiv^,^ virnb; zmidiim? ecc.

;

trqnd^, kuarändd ecc; ä^nd», müb, du möib o du mibß.

II sistema dodicesimale e quello vigesimale sono usitatissimi,

specie, com' e naturale, per designare oggetti e lavori campestri.

Pronomi personali.

100. Le forme loniche volgari sono: jöjj? \o, tiuwa tu, niuw»

e viuiv?; cui rispondono i piii civili jlß, tu, nu, vu; — ?ne, te, e

coli* epitesi mcja teje. — Le atone sono: ji, tu, nu, vu, es ci, V3 vi,

vi3 mihi, e te ti, S3^; la, /?; r3 e b maschili, dei quali il primo si

riferisce a persona o cosa determinata, il secondo a quantitä o

cosa indeterminata
;
quindi di uomo rs väid?, di pane b väids. Col

Merlo (Sond. Zeitschr. 1. c.) h, da vedere in ra il continuatore di illu,

1 II criterio che deve guidare il glottologo nella ricognizione delle classi

degli aggettivi, in questi dialetti a flessione interna, e lo studio della tonica.

Perciö non e esatto qiianto il de Lollis afferma (Mise. Asc. 275 , § 4), che

nell' Abruzzo sia costante il passaggio degli aggettivi dalla seconda classe alla

prima. II vero e invece che i f. seguiti dal sost. si fanno uscire in -a; ma
questo non h passaggio di classe, in dialetti a flessione interna; ma h leno-

meno in gran parte fonetico, in parte pure analogico, e si estende non solo

agli aggettivi, ma a tutte le altre parole, come lo stesso autore egregia-

mente dimostra (cfr. § 53).
2 Cfr. Merlo, Sond. Zeitschr. XXX, 444 sg.

3 V. Zeitschr. XXIII, 518—9.
* II raddoppiamento -ss-, -nn-, h. dovuto alla cong. e.

8 Per 1' eiimo vedi D' Ovidio, AG. IX, 66, n. 2.
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in h di *illod *ilIoc, foggiati su hoc quod.i II p. pero e sempre
rd < illl. E J3 il continuatore di illl illls; c? con significato

di gli non e nell' agnonese. In enclisi e proclisi sempre mdl?, L^h,

mm9, äl3, vdh, jdb\ n? enclitico mantiene nn, e richiama 1' accento

sulla particella precedente : jam?cinnd, vattintiP ecc.

Pronomi di 3^ pers. sono i dimostrativi. Manca il pronomen

revereniiae."^

Possessivi.

loi. Son sempre posposti al nome cui si accompagnano.
Forme toniche sono: m. s. e p. möjj?, f. s. e p. mäjj9, e cosi iöjjd e

täjJ9, söjjd e säjJ9', m. nuostrp, f. Jipstrp; e cosi viwstrd e vpstrs', le'ura

loro. Möjjp e il piii civile tJtiß sono, come il toscano mto, da
*miu < *mieu3; mdjß e il piü civile mep invece sono da *mea,
fase posteriore di *miea. II possessivo della 2^ e, ^^ persona e

fatto su quello della I^ Forme atone sono -ms -ts, usati coi

nomi di parentela: mdiMta tua madre, sgrds tua sorella.

Dimostrativi.

102. Da *'llu, -a, *-oc, in funzione di articolo ru e b m. s.,

r3 m. p., la f. s., b f. p. Per 1' uso di ru e b vedi il § 100:

dämm? b peäns, dammi il pane; vidi ru pulgäina vedi il pulcino;

fed b kjuvdbküb pioviggina^; innanzi a vocale perö sempre /' s. e p.

Da *ipsu, -a, *-oc, forme toniche m. Mssb, f. he'ss3, con

significato personale e una sfumatura di ipse^; atone ssu e sss

m. s., ssa f. s., SS3 p. m. e f., cotesto, in cui il dimostrativo s' attenua

e vanisce a poco a poco fino all' articolo.^

Da *'stu, -a, *-oc, le proclitiche siu e st3 m. s., sta f. s.,

sb p. m. e f. Per la differenza tra stu e sb, ssu e ss? vale quanto

si e detto al § 100.

Da *'kku-istu, *-a, *-oc, bjisb e k(jsb m. s., /ccs/.j f. s. e p,,

k/sb m. p., questo."

Da *'kku-ipsu, *-a, *-oc, kij/ssp e kf'ssy m. s., kc'sss f. s. e p.,

kzsss m. p., cotesto.

1 Cfr. Ascoli, AG. XIII, 294, e Meyer-Lübke II, 122.

2 Cfr. il reatino in Carapanelli, 126.
3 Vedi D' Ovidio, AG. IX, 45 sg.

* Cfr. Campanelli, 12S.

5 Cfr. Ascoli, AG. XV, 314.
« Cfr. Ascoli, 1. c, e Parodi, AG. XIII, 304.
' Pel m. kt'sip c' e 1' ipotesi del Goidanich (Mise. Asc, 401 sg.) che esso

rispecchi il p. n. latino; opinione a cui giunge anche il de LoUis (op. c,

275, § 12), sebbene avesse prima (AG. XII, 20) postulato un *eccu-illod
pel m. kc'lly; c' 6 poi 1' ipotesi del D' Ovidio, per cui it'st^ sarebbe s. f. col-

1' ellissi di cosa. Ma da quanto si 6 visto risulta cliiaro che fit'sis, oltre a

Stare insieme con /it'/h e krssf, e da mettere pure insieme coi m. s. h, ssp,

St9] e la spiegazione ha da servire per tutli. Perciö sono interamente coi

Merlo nel riconoscere la necessitä di postulare un *istoc, *illoc, *ipsoc.
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Da *'kku-illu, *-a, *-oc, knoin e kclb m. s., kclh f. s. e p.,

köir9 m. p., quello.

Da *'st-ipse, *-a, m. e f. stessj.

Altri pronomi.

103. kl e interrogativo di persona e di cosa; kujß, da cuju,
-a, vale chi?

104. L' indefinito imi3, in funzione di articolo diventa im «<? m.,

na f.; e la differenza che passa tra ;/« e ti3 e quella stessa che
passa tra m e r.?. kuwielh nessuno *quovellI, kubbf'lls niente *quo-
velle; quindi kakkmvielb qualcuno, unguwielb ognuno *omn-qiio-;
kakhdiuns, kakkdiisd qüalcosa.

L' indefinito italiano si e reso in agnonese con iv, di fronte

al S3 personale: sj väitb si vede, ma sd h manny se lo mangia; S^

leäv3 koe Ih sape'iins si lava col sapone, ma hissd s3 ledvs la fdcä
egli si lava la faccia.

II. Coniugazione.

105. I. Ad -are rispondono tre classi di verbi:

a) vocale tematica -d-'. abhsled, kanded\ b) vocale tema-
tica -6-\ albkkiw, m3s?rup; c) vocale tematica -/-: shulic, njeüie.

II. -ere, — ere si riducono ad una classe, fuorche negl' infiniti:

cioe da -ere si ha -/, onde -ejd, -djjs; da -^ere si ha —9 o —srp,

conforme al § 59.

III. -Ire conserva -/, onde il volgare -öjp da //>: s?ndi ecc.

106. Rispetto al contenuto delle varie coniugazioni, noto il

passaggio di -ere in —ere in enna empire, viönna mungere, viöv?r3\

— —ere in ere in sape\ -ere in Ire in fii, accanto al s. c. cnu?,

armani rimanere; — —ere in -fre p9rdi perdere, ßtji fuggire,

kadi cadere, kusi cucire; — - ere in -are trameä; — -Ire in -ere
prodard, Iptts inghiottire; -are in -ere, per coincidenza fortuita,

nella cospicua categoria dei verbi in -9/c', provenienti da -igare,

-icare, *idjare: fabje, 'ggjan^djc, biancheggiare, sbrdjc sbrigare,

um3t9jc' tonare ecc. (v. § 3).

Desinenze personali.

107. I^ pers. — Originario -o < agnonese -a nell' ind. pr.;

— origin. -1 «< agn. -p, con metafonesi alla tonica nel perf. ind.; —
örig. -e < agn. -9 nell' impft, cong.; — orig. -a < agn. -<? e -a

(secondo il § 53) nell' impft, ind. e condiz. pr.

2^ pers. — Orig. -I << agn. -9, con metafonesi alla tonica, nei

vari tempi e modi. Orig. -a < -? e -a nell' imperativo.

3* pers. — Orig. -a < agn. -9 e -a nel pres. ind. I, cong.

pr. II e III, impft, ind. sempre; — orig. -e «< agn. -d nell' ind. pr.

II, III, perft. indic, imperft. cong., pr. cong. I.
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4=^ pers. — Orig. -amu < agn. -eäm3 nell' ind. pr. la, imperft.

ind.; < agn, 'U6tn3 nell' ind. pr. Ib; < agn. -ieiM nell' ind. pr. Ic; —
orig, emu «< agn. -ähns fatto analogicamente su -äitd'^ nel pr. ind. II,

quindi senza metafonesi; — orig. -Imu << agn. öimd nel pr. ind. III;

— orig. -SS emu < agn. -ssoimp, con metafonesi, nell' impft, cong. —
II perf. indic. ha -^mms, esteso a tutte le coniugazioni.

5^ pers. — Orig. -ite <[ agn. -eätf nel pr. ind. la, imperf,

ind,; -< agn. -u6t3 ind, pr. Ib; <; -ie'l? ind. pr. Ic; — orig. 6te <[
agn. -dii3 ind. pr. II; — orig. -ite < agn. -6ii3 ind. pr. III; — orig.

-ssete <C agn. -ssöit?, analogico su -ss6im3. AI perf. ind. c' e -'§sl3

per tutte le coniugazioni.

b^ pers. — Orig. -an + o < agn. -?;w ind. pr. I, cong. pr. II

e III, con metafonesi incompleta (v. §§ 28 e 45) neu' ind. pr.; —
orig. — un + o <; agn. ' sna, con metafonesi per -u-, ind. pr. II e

III; — orig. —en + o < agn. - dns nel cong. pr. I; — orig. ' ban -|- o

< agn. -V3n3 impft, ind. — orig. *-erun + o < agn. -urn3 nel

perft. indic.2; — orig. *— sseru <; agn. —ss3r3, e — ssen-|-u-<
—ssana nell' impft, cong., con metafonesi.

Presente indicativo.

108. Modelli:

I a. kd?id3, ki('nd3, kdnda, kandedin3, kandedls, kdnd3n3, canto,

Ib, alliikk3 \^ 2* e 3% albkkuörn3^ albkkuots, oUükk3n3, grido.

Ic. mdrins, mieTirp^ mdnns, ma)~Hevi3, mafiietd^ mdriri3n3, mangio.
II. vdid3, vöids, vdids, vsddims, V3ddii3, vid3n3, vedo.

III. pari), pie'rt3, pdrts, pariginP, partpits, pie'rl3n3, parto.

loga) I verbi in -lg- Hanno tre esiti alla i* p.: o -lg-,

-II-, sull' analogia di tutta la coniugazione, o -»g-. Piü schietta-

mente volgare e -ng-, meno -lg-, abbastanza difiuso -TT-; del resto

le tre forme coesistono: se'lgs, Sf'ng3 e seih; kplg3, kpngs e kpll>.

b) I verbi in -ng- hanno -ü- per tutta la coniug.; per la

1 ^ p., oltre all' analogica in -;7/7-, piü usata e -?ig- : if'ng3 e ienn3,

tinus, te'nns, tsndini?, Isndits, iinn3n3\ gug? e 'gnn3, ünns, 6rtn3, undim3,

uiiditB, ünn3n3.

c) Per r influsso della vocale derivativa noto: fdcä fo, sdcö

so, djj3 ho, ppzz3 *potjo, wiiölh voglio, sdTh salgo. Accanto a

sdlh c' e sdng3, attratto da s<;'/^g3 •< se'll^ scelgo. n + j <! -fJg->

suir analogia dei verbi notati a b): henge, zdeng3, armdng3 nmango;

' Cfr. Goidanich, Mise. Asc. p. 401, § 10. Vedi pure altri dialetli in

Parodi AG. XIII, § 5; Campanelli 56; Savini 68; D'Ovidio AG. IV, 1S4; Merlo,
Rev. dial. r. I, 415, ecc. II Merlo {„Gh' italiani aina7io, dicono ecc") ammette
che „al class. -mus di prima plurale fossc veiiuto sostituendosi nel volgar
latino d'Italia, e forse non solo d' Italia, un ipolelico ^mös". Perö e da
notare che i dialetti napoletani mostrano invece 1' azione di -li; quindi, se

mai, il *mos, sarebbe da attribuire ad una zona solamente. Confesso pero
che mi sembra piü acceltabile la suniferita ipotesi del Goidanich.

* Cfr. Salvioni, Stud. fd. vom. VII, 208; Merlo in Rev. dial. r. I, 414.
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arppnge, accanto a arpgnnj. Degni di osservazione sono assettga

scendo e arrengj rendo (cfr. 1' umbro descengo) fatti su tcng3\ e

data r eguaglianza tejig^ <C teMs, si ebbe assengp <; assenn?, su

cui poi r intera coniugazione; non cosi perö di arrengs, nel

quäle 1' analogia si e arrestata alla i ^ per.

d) Gli altri verbi in gutturale mantengono la faucale alla

i^ p., mentre prendono la palatale alla 6% per azione di -9- di

-stiP, conforme al nap., bar., ecc: keuk?, ma kuöäjis; artörk^, ma
artu'grcm3\ döik?, ma dians. Cosi pei verbi in — scere: kresks e

knssm^, arndskd e arniessm?\ sui quali ^skd esco e t'osk3 tossisco.

e) Verbi incoativi ci sono, e generalmente gli stessi della

lingua letteraria; la flessione e limitata come d' ordinario: fsrnhks,

f?rnissj, fdrnissi, f9niöim3, fdrnöitd, fdrniss9n3, finisco.

HO. Osservazione speciale meritano i seguenti verbi:

lO. Dieng? do, stiengs sto suU' analogia di tiengy, per inflnsso

della 2* s. e 3=^ p. p.i

20. Accanto a väjjd vo, da *vadjo, c' e välh.

30. Die, stie, fie, vie, sie, je, pug, wuo, regolarmente da dai,

stai, fai, vai, sai, ai, puoi, vuoi"^; le 3^ per. ded, sied, fed, ved, sed,

ed, peu, veic, le 6^ diens, slienp, fiens, vien?, siens, jen?, puonp, wiiön?

sono tratte dalla 2* p., come piertms partono pare foggiato su

piert3 ecc.

40. Andare non c' e; ire si alterna con vädere nella flessione:

vdjJ9, vie, ved, jemd, Jets, vien?; vien'gD, vie, vöjjp, maiwims, m?nuil?,

viena; — i^ß'^g^y ^'?. ^PJP^ idndiins, tanäiis, iiens; — so, sono, si

tratto da sIs, e, sdim^, säiiP,^ so.

Congiuntivo präsente.

111. Modelli: la, b, c, t,^ kdnd?, ^^ kändmo; II t,^ vdid^, 6=^

vc'ddns; 1113^ döniiB, b^ dprmmp; incoativi, 2>^ f^rnish, b"^ /srfiisksfis.

Vere forme di cong. pr, sono, come si vede, la 3* e la 6^ p.;

le altre sono sostituite dalle corrispondenti del cong. imperft.

Valgono poi per esso tutte le osservazioni fatte al § 109 a), b), c),

d) e) per la i ^ dell' ind.; perciö sengs seng?}i3 scelga, pozz? ppzzm?

possa; vc'iigp vettg^ip vinca; keuks köksne cuocia; firnisks fdrniskdui

finisca.

Die'ng?, vif'ngs, stiengs accanto a stpig^, tic'jig.-> accanto a i'fngs,

sono interamente foggiati sulla 1^ dell' ind. — La 2^ puözz? e

dalla 2)^ ppzz3, come la 2'^ puö dell' ind. sta a /»c 3^ per.

Imperative.

112. Modello: \ kdttd? 2=^ per. — La 11 e la III non Hanno
forme particolari, e prendono la 2^ dall' ind.; tutte le coniugazioni

1 II teramano, chiudendo il dittongo, ha dinga, stinge (v. pure Salvioni,

St. fil. rom. VII, 202; Pieri, AG. XVI, 164).

2 II teramano, chiudendo il dittongo, ha di, fi, sti ecc.

3 II Meyer-Lübke, 11,252, postula un *setis.
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poi hanno la 5^ dall' ind., la 3* e 6^ dal cong. Conservati sono

di, fa\ c' e pure il comune va. Dal cong. e tratto anche piigzzi 2^.

Rispetto all' uso nota le frasi: vdir a tltwlhy väti' a dduörmi,

vdti^r a mmdnnd, va sseun^, con a -< ac.^

Indicativo imperfetto.

113. Model li: la. kandeävd, kandöivs, kandeäv?, kandavedma,

-avedi3, -dvm^.

Ib. alhkhigv3 gridavo, albkköivd, -u6v3, alhkkavedms, -avedt^, al-

bkkpv^ns.

Ic. manievs mangiavo, mailpiv^, -ievd, mafiavedms, -avedb, ma-

II. viddivd, -pivs, -äiva, vadavedma, -avedt), vddevstis.

III. partgivP, -pivs, -pivs, partavedm?, -avedU, pariivdna.

La 2=^ 1 e modellata sulla forma corrispondente della II e IIP;

-avedm9 dalla I alla II e III.s

Di ^ss3: pivd, hivs, piv3, avedme, avedt?, evm?; — 4^ e 5^ pure

usate sono: savedms, savedb. Le prime forme sono analogiche sugli

altri verbi, savedma e savedb^ sono analogiche su so, sdims ecc.^

Perfetto.

114. Modello per tutte le coniugaz.: K^doh'3 o vsdie'ttJ, V9-

diSt3, v^dctt?, vsdlmiM, V3d^b, v^dicni^ß Rara e la 4^ vddh^mo;

comune invece la 3^ vddpisd. Altre forme in uso sono: la 3^ kan-

ded\ Ib 3^ alhku'p; Ic 3^ mauic; III 2)^ ßrni.^

II -V- della I * p. potrebbe credersi secondario col Meyer-Lübke

11,305; resta pero, ammettendo cio, da spiegare come vi si intro-

dusse,'' che la fonetica non soccorre. — I kändöivs i ^ p., invece

di '^'kandiev?, e analogico sulla II e III; — -iäb < *-etti, onde
il dittongo; -sd di 3^ e congiunto al tema coUa vocale -/-, onde
-pi-', — -f397)19 e sulla 3=^ -piss, se non piuttosto su diximus, e

allo scempiamento di -ss- si giungerebbe pel § 84.S

115. Forme forti sono: in -u- vldds, ^^ vplb\ in -s- t»^ vplz?,

vplzsrd poco usati. Accanto a queste pero ci son sempre le forme
deboli. Di ^ss3\ fvdtld e fuß , fiisb , fu ; fugssjus g J'ihmm, fpSU e

1 V. Ascoli AG. XV, 220 e altrove.

' Cfr. De Lollis AG. XII, 1S7; Parodi AG. XIIT, 300,
» Cfr. Meyer-Lübke II, 290.
* Clr. Savini, 79 per Teramo; De Lollis AG. XII, 7 per Casalinc; e vedi

pure Zingarelli 1. c, 235,
* ;fe bene qui correggere 1' opinionc del Meyer-Lübke 11,289, ripetuta

nella sintesi del Grundrifs, che a Foggia la i ^ ^ in -vu, e perciö racccstabile

al -vo toscano; il vero e che la i» esce in -vp, che potrebbe risalire a *-vu
e a *-va.

Cfr. r antico lucchesc in Salvioni, St. fil. rom. VII, 207, e 1' arpinate
in Parodi AG. XIII, 299.

' Cfr. De Lollis, AG. XII, 1S9,
^ Cfr. il reat. sent^ssemo in Campanelli, 17.
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fml3, fürnd o. fuöni9\ nelle quali forme, come in tanta parte delle

lingue neolatine, le basi fü e fü sono 1' una accanto all' altra.*

Congiuntivo imperfetto.

Ii6, Modello per tutte le coniugazioni: v?dessp, vidisss, v3-

dhs3, v3dassoim3, v^dassotis, vidissars o -issphp. La la ha pure kan-

ddssp 1^ e 3^ p.; la Ib anche alhkkgsss i=^ e 3^ Le con. I e Ül
sono atlratte dalla IL- C e pure la 4=^ v?diss9m3, la 5^ v3dis!3, di

uso molto ristretto perö, e forse non indigene.^ Di ^sss: fössa,

füss3, fösss, sassöim?, sassqits, ftissard e füsssw, sono pure in uso
la /^^ füsssm? e foss^m?, la 5^ füsi? e fgst3. La 4* e la 5^ in

-pim? sono analogiche su säimd, saveätnp ecc. — L' imperft. e usato

anche in funzione di pres. (cfr. § iii).

Participio presente.

117. Resta assorbito dal gerundio. Ic, II, III prnfyuid, v3-

dfyin3, man^nn3\ la kanddmi3, Ib alhkkönns. Le forme in -dnds,

-^nds sono agg. verb.

Participio perfetto.

118. Modelli: la ka7ideät3\ Ib albkkuöh; Ic vianiet3, e fra

quesli della Ic vanno i part. dei verbi in -sje, che per le altre forme
son passati alla II con. (cfr. § 106): sbr3jel3, Siszzsjeis; — II e III

avint3, dunniut3, coli' attrazione della III alla II con., come general-

mente nel Mezzogiorno d' Italia.

119. Forme forti sono: i« in -/-: -gere slrütt9, frittd, kj^nd?

pianto, tinds, slriita, arraggji'mds, vmnd3\ sc- nedt3\ — '^°'=- -\- c-

diit3, kuöth,/dtt3\ c°"=- -}- c- ''luprt3; 1- säd3 scelto, ku6ld3 colto;

p-, -b- skriti3, riUt3, Jmd9 empito;^ -d- asshids sceso attratto

da ti'nds; — -r- apiert3, mudrl3.

20. in -s-\ -t-, -d- kjtuss, m/sss messo, r6is3 riso; — -nd-
slms3 steso, spöiss, dsfgiss', — -rd- drzs arso; — -n- arr3meds3\— -r- kürz3 corso; — -rg- spärzs sparso.

30. in -st-\ arpii6st3 riposto, arr3spuost3 risposto, tmashiösts

nascosto, ss3muösl3 mosso, vist3, arrdnidst3.

4O. Residui da — Itu: viv3i3 bevuto e vissuto, arviv3t3 ritor-

nato a vita, kjubvsia piovuto.

Non di rado le forme deboli sono dal volgo preferite alle

corrispondenti forti.

1 Cfr. Meyer-Lübke II, 340 sg.

» Cfr. Savini, 68.

' II Meyer-Lübke II, 349 sg. , dice che forme come vadasslms ecc. son
da considciare come ncoformazioni, e di uso ristretto e limitalo. Ad Agnone
e rel territorio circostante invece queste forme sono le sole veramente volgari

e generalmenle diffuse. N^ sembra acceltabile 1' induzione dell' A. sulla

prioritä di v^diss^my ecc, induzione che per reggere ha bisogno di un' alira

ipotesi non sicura.

* V. Salvioni, App. mer. 78 n.

Zeitschr f. rom. Phil. XXXIV. 28
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Futuro.

I20. Modelle di forme organiche:

2)^ facarrd, b^ facarriens. Soiio in uso solo queste forme, e

in senso dubitativo.i Le forme sciolte e 1' ind. pr. sono usati per

queste e per le altre persone.

Condizionale.

12 1. Modelle per tutte le coniug.:

piiiarröjj? e pulpirs, piilarrisS^, piiiarröjJ3 e putpir?, putarriss^ms,

pniarrisls, putarrijon? e pulerm3. Per la 4^ e la 5* si preferisce

r impft, cong.2

Le forme provengono da habebara. Pufpira, putenm sono

reliquie del pcprft. -era.3

Di ^ss3 oltre a sarrojß ecc, c' i feiirs l^ e 3^ per., försns,

dal pcprft. suddetto.

Appendice,

Saggio di versioni in agnonese.

I. II figliu ol prodigo.

Nu hanönid tme'va du filh.

Ru kkju ccsninna dsces' a rru pplro: ^^teäta, dämina kellt h
irC attpkkd"-. Ru pptrs spart§tt9 la rrpbh. Allgra ktiir arrdslr9n§ti3

h'itt3 käus3, e ddppp3 na pikka ds juprnt, S3 7i3 j§tt' a nnu paj^S3 lun-

dedtP, e llök? j' affrutted tüttd kaus3, m3ndnn3 na bbrütta voit3.

Kudnds nn3 f armanf'ttf kkju kkuhb§'ll3, j§tl3 na pie'zz3 ds ka-

r3stojJ3, lök^ addö stedvs ; p h{ss3, p3 nn ave ke ss3 manie, ss m3itcs3

koe hiuns d3 kutrd pajöis3, ks r3 inann§tt'' a g'guarded r3 puprc^ a IIa

massarpjj3.

6" avrija wultui' abbutted koe IIa lfmi3 k3 S3 man§'v3n3 rs puörc3,

ma jmShm» js n3 dedv».

Allgr arrsnzaviuhy ddc§tl3: ^^kiidnda hariiun a IIa kedsa dt pdtr3m3

sprek3)i3 h pedns, e jji ßk m3 niörd d3 fedms.^ Mg tpng3 la vgjJ3,

vdjf a ppdtram^ e jjs döikt: y^tedla, djJ3 fdttd ptkkedts kgndrd d? Ddgjf e

kkgndra d3 te'J3\ ji noen ig kkju ddenfii d' §ss3t3 filh, tiemmt n gtinds

d? harieuns^'-.

1 Cfr. D'Ovidio, AG. IV, 186 n.

' Non persuade quanto dice il Meyer-Lübke 11,365, che ciofe questa

soslituzione sia di ragion fonetica sotto la spinta analogica dell' impft, cong.,

facendo p. e. andaressemo <C andarssemo << andassimo.

8 Cfr. Parodi, AG. XIII, 302.
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£ ss' abha j^tt^ p9 jjöjf a rrii pgtr?. Stedv' anggra lundeaM, kuändd

ru pgtrd rs vsdpiss; S9 nd3n9r6jJ9, ja kgrz9 mifnda, r abbracced f rra

vaseä. Ru filh p d?c§tt3: ^tedla, djja fdtts pskkedt» kondra ds Ddgjf e

kköndr? da leJ3, e jji noeti ig kkju ddenils d' §'ss9t9 filh"-. Allöra ru

pgtrd d9c§'tt^ a rr3 harziundl ^^Purtedts sübbdf §kk ru v^stita kkju

inm§lh, e mmatte'tajsrs, e mm3ltet9J3 V anie'W a rru dgit'' e rrd skdrp^ a

rr3 pie'dd. Jei' a ttglh ru vsiielh kkju ggräss' e acadetsra; e itsmtno

kuinmgUa; pakke stu filh mgjJ3 s' eva mugrta, e arsusated, s^ eva p?r-

diui?, e ss' ariruwed'-'- . E kkiwitrungess ru fastgiw. Ru filh majüra

slfdva 71 'gavibdiiiia; e nila iurned e arr3V§'U'' a IIa kedss, s3ndi suned

e bballedj3. Allöra kjam§'tt3 nu S3rv3teur3, e jj' addtimmatigis3 ke eva

ke'lla f§'st3 ; e kkutra j' arr3spunngis3: „e arm3niut3 frdt^ts ; e ppdtrsts

a ''CCIS3 ru vatie'lb kkju ggrdss3, e tte kummgit3, pskke e arm3niut3

sedn e ssdlvs'"'' . Ru majiur3 se ngu3Jated, e nns wuleva ndredJ3. Ru
pgtrs sf'tt' e rr3 kjainedv3 ; e hiss' arr3spunn§ti^ e ddaces^ a rru pötr3:

„//c^, sg tdnda h§'nn3 ks ji t3 fdcc3 ru S3rv3te'ur3, e nnoem msnivs mie

mgitü a II' ti6rd3n3 t6jJ3 ; e a mme tu noen dist3 mie nu krapitt3, ps

mman§'rm3r3 nzietnbra koe r3 kumb§'nn3 mgjja. E mmeu, e arm3niut3

ssu filh tgjJ3, dgpp3 k3 s' a ffrutedta la rrgbba idjjs koe Ih medb

fe'mm3n3, tu je 'ccis3 p3 hiss3 ru vstiells kkju ggrdss3.

E rru p6tr3 f arr3spunn§'tt3: ^filh mgjJ3, tu stie sf'mbra koe mme,

e itutt3 b nigjj' e Ib töjJ3. Ma s' eva tsne kummöif e ffed fsstöins,

p3kke frdtdf eva viugrl3, e arnwi^tt'' a IIa vgitJ, eva p3rdiut3, e ss' ar-

truwedJ3^'-

2. Novella IX della I giorn. del Decam.

A rr3 tic'mbs d3 ru prima rre de Cipr3, dgpp3 ka Huffrab d3

Bbulle'un3 fac^tt3 la kunguist3 d? la Tf'rra sdnda, na S3näur3 d3 la

Waskönfls j§tt3 VI b3ll3hr3ndgg a rru S3pülkr3. A IV arm3n6jJ3, kiidnd'

arrsvftt' a Cciprs, fös akkjappedt3 da cierts medb kr3stie'n3, kd J3

tulie'rn3 V uneur3. He'ss3 S3 rammarskedvs, se'nza pute'rZ3 kunzuledj3, e

pp3nzed d3 ji a 'rkgrr a rru rre. Ma na p3rzdun3 J3 dscess ka sarriJ3

fattja sprskedta, pskke ru rre ev3 da viC akkassi mis3r3, e 'kk3ssi tambarledn3,

ka noen zulam§'nd3 noen faceva justiz3J3 d3 V affe's3 d3 V f'ldra, ma S3

tuleva piurs n zdnda pedc3 ciend3 mibjs ka J3 facevan' a hissa. A
ssandi ke'sta, ke'lla femman» pardftta la spardnz3 d3 la vannetts; e pp3

kkunzuldrza n gdkka mangir3 da la pe'na sdjja, panzeä da fr3zz3je la

satnatüdam da ru rre. — Sa n3 jftt3 kjan§'nna nn§'nd'' a hissa, e jja

dscf'tta: .,^s3ne'ur3, ji nyia viengs nnpid' a tte, f ave V3nne'tt3 da la med-

28*
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/' azzie'un3 h nC tna fälis; ma^ />' nvc na sudibsfazieiniB
,
ji U prchd

d9 m3 nz3fiie' na fie a ssuffri P affrümh h h fäi a ttejs. Akkussi

vid putess9 mhareä piurd jöjf a ssi/ffri m bacienzi ru weäJB mpjJ9l E
ss' i h pule'ssa fed, h sa Dd6jJ3 na t3 r? dera koe tttitta ru ke'iiri,

na vplda ka tu si tdnä9 wiiön a ssuffröjp.'-'-

Ru rre, prtnC eva steät3 lic'nd^ e spuldrgin9 , ma alleiirs, fia sp

föss^ amsballielB da nu suönns, facisi pahed keära la medV azzie'wu

fdtt^ a kke'lla fe'inmm}. E ddapup, dedva nu pie'zz? dd hastöjf a kki-

jiinga fücc'va kakkdusa kpndr a ii' ungr3 d? la kiiröna sdjJ3.

Giovanni Ziccardi.


