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COMM. FRANCESCO CRISPI

II grave giudizio da eminenti scrittori di etno- 
grafia e linguistiea dato, su l’origine degli Alba- 
nesi e su la natura della loro lingua, tenuta 
qual dialetto del greco idioma, mi agghiaccio a 
fcal segno l’animo, da deporre il pensiero da piu 
tempo vagkeggiato , di scrivere una- difesa , re- 
clamata forse piu dalla forza dei caratteri , che 
questa lingua possiede, per dirsi antichissima e 
primitiva, che dal pregiudizio, il quale le veniva 
dalla sentenza troppo assoluta su di essa pro- 
nunziata.

Lo scoraggiamento si faceva ancor maggiore, 
in riflettendo, che io doveva scendere nell’arena, 
e lottare con dispari forze contro colossi, i quali 
acquistato avevano gran rinomanza nella repub- 
blica letteraria; e quel che e piu, senza neppure 
l’appoggio di un nome illustre albanese, che con 
la sua aureola incorato avesse la farfalletta del- 
l’ingegno mio.

Ma, or che i dotti filologi teutoni, ben capaci 
di dar perfezione alle lor imprese e trarre dalle 
ombre del tempo le verita piu recondite, volgono 
i loro studi sopra gli Albanesi, e la loro lingua, 
io ripigliato il coraggio primiero, come Albane
se, sento piu che mai il debito di dare alia luce
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queste poche pagine , le quali, se non avranno 
la virtu di riohiamare Γ attenzione dei' dotti del 
mio paese sopra questa antica lingua, almeno 
serviranno di lume agli stranieri, forse poco ver- 
sati in essa, per potere con valide ragioni asso- 
dare la questione del primato delle lingue europee.

' Epperd trattando io un soggetto passato in 
giudicato, senza neppure il beneficio della benche 
menoma difesa, sento la necessity di avere la 
protezione di un chiarissimo personaggio.

II vostro nome (e fia detto senz’ombra di adu- 
lazione) tanto illustre nell’Italia redenta, fra gli 
Albanesi primeggia. A voi dunque intrepido sol- 
dato delle patrie battaglie, decoro del Foro ita- 
liano, degno erede dei divini Pelasgo-albanesi, mi 
permetto di dedicare questi studi filologici, che 
risalendo aH’origine dei primitivi Albanesi, hanno 
lo scopo di trarre dalla indebita umiliazione di 
meschino dialetto una lingua madre, qual’e l’al- 
banese, e dimostrare, secondo il mio debole av- 
viso , in qual modo questi Pelasgo-albane.si, al- 
l’ltalia non pure, ma a molte regioni d’Europa, 
abbian dato l’impulso di pervenire all’altezza di 
sapere e civilta che di presente si ammira.
■ Degnatevi di accoglierli con lieta fronte, e 
gradire insieme la stim a, che per la vita vi 
professo.

Napoli 30 Maggio 1883.

Vostro aff.mo obbl.m°
jST A N ISL A O  jVLARCHIANO
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PREFAZIONE

Leggendo nelle opere di Omero fra i poeti, e di Erodoto 
e Plalone tra gli storici quella parte riguardante i P e -  
lasgi in diverse regioni di Europa e dell’Asia, mi sor- 
prendeva grandemente il loro silenzio serbato su l ’origine 
di questi antichissimi popoli e su la natura della loro 
lingua, mentre come Erodoto afferma, gia ai suoi tempi 
infiniti Pelasgi esislevano in Atene, nel Pindo, nel P elo- 
ponneso, in Iftieotide, in Crestone, in Placia, in Scilace, 
e in diversi punti della Grecia.

Maggiore poscia diveniva la mia sorpresa, quando con- 
siderava la ragione, non mai polufa accappare, che in -  
dusse Omero nell’Iliade a chiamare Δίοι, divini, quei po
poli: e Piatone nel Cratilo a vivamenle raccomandare agli 
scritlori suoi contemporanei « di trovare la derivazione 
dei greci vocaboli nella lingua dei barbari, dalla quale 
i Greet molte parole avevan preso. »

Naluralmente queste contraddizioni un vuoto immenso 
nell’animo mio lasciavano, e fra me e me io diceva: se i 
Pelasgi sono popoli di nessuna importanza, perche quali-
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ficarli D ivini? Se la loro lingua e barbara, perche l’origine 
dei nomi greci nella meschina lingua di quei barbari trovar 
si doveva?

Siffatti sillogismi diedero luogo a farmi concepire l ’idea 
di vedere, cioe, se col mezzo della filologia', qualche bar~ 
lume di luce intravveder potessi, colla cui guida mi venisse 
dato di scoprire qualche cosa, che aH’origine di questi 
vetuslissimi popoli si potesse riferire. Compresi su le pri
me, che il vocabolo Pelasgi reclamava tutta la mia medita- 
zione, essendo esso il punto cardinale dal quale bisognava 
partire, per potere decidere : 4 .° Se veramente in Europa 
e fuori Europa, vi fosse slata una nazione denominala 
Pelasgia. 2 .°  Fissare plausibilmente un’epoca della esisten- 
za de’suoi popoli. 3 .°  Dichiarare di qual natura fosse la 
loro lingua.

Di gioja indieibile invero io balzai, allorche mi avvidi 
che il vocabolo Pelasgi apparteneva in dritto e in fatto 
all’idioma albanese, e rendeva un significalo, che squar- 
ciava il velo che sinora in mistero inesplicabile tenuto aveva 
Porigine del pm antico popolo e la forma della sua lingua, 
che oggi giorno incomincia divenire un soggetto interes- 
sante per la mente dei dotti contemporanei filologi.

Assodato dietro esame e contro esame, che il vocabolo 
Pelasgi e una voce del patrimonio della lingua albanese che 
dinota: Antenati, Antichi, Vecclii: onde gli Albanesi per 
dinotare, antico tempo, dicono: plaslcu mott: e per antico 
anno, dicono: plaslcu mtt\ ed alletlato da questo felicissimo 
risultamento, compresi di non trattarsi piu di dialetto, 
come con leggierezza si voile defmire la lingua albanese,

%



bensi di una lingua madre e primitive, che inesauribili 
ricchezze porge alia scienza linguistica o elimologia.

Rivolsi quindi i miei studi su l’origine degli Albanesi, e 
idenlica la trovai a quelia dei voluti Pelasgi cioe: ingarabu- 
gliata nell’oscurita dei secoli, ragione per la quale gli scrit- 
lori si antichi, come moderni serbarono profondo silenzio.

Mi baleno nella menle il pensiero di esaminare i luoghi, 
i paesi e le regioni da Omero, Erodoto e Strabone, tenute 
come sedi dei cosi detti Pelasgi, ed o rilevatoche i mede- 
simi luoghi, paesi e regioni furono e tuttavia sono abitati 
da Albanesi, e quello che piti importa, sono appellati con 
vocabolo albanese. Allora finii per convincermi, che la 
voce Pelasgi, Antenati, antichi, vecchi, dai greci scrittori 
confusa coll’altra parola pelarji πελαργοί, Cicogne, era stata 
nei primitivi tempi della storia usata nel senso, che oggi 
i neoterici greci ed ilaliani scrittori usano il vocabolo Au- 
toctoni, per dinotare i primitivi popoli greci; ed Aborigini, 
gli antichi, o primitivi popoli italiani.

Ne qui, o lettore, fe sosta la mia ardente curiosita. En- 
trai di sbieco nelle materie estetiche e bibliche, ed in en- 
trambe mi e riuscito di richiamare a vita novella verita 
nascoste sotto le ali del tempo. Spinsi l ’attenzione pecu- 
liarmente su i miti pelasgi o greci, e confrontandoli nella 
lingua albanese, ho ricavato di aver essi miti l ’appella- 
zione dall’albanese idioma, e di rendere con ispontanea 
chiarezza un senso, che corrisponde perfetlamente all’in- 
tero complesso dei racconlo del milo medesimo. E, dopo 
averli determinati e specificati, io compresi quando le e ti- 
mologie fossero vere e quando probabili.
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Infine con diligenza consultai le diverse opinioni dei fi- 
lologi e storici antichi e moderni per trovare spiegazione 
su la voluta enigmatica parola Pelasgi, ed ebbi a notare 
che gli uni paghi di quanto su l’oggelto avevan scritto gli 
altri, ripeterono presso che le medesime cose, laseiando la 
questione piu oscura e pregiudicata di prima. Perd, i miei 
esami non andaron del tutto perduti, poiche come Tape, 
la quale librandosi or su questo ed or su quel fiore ne rac- 
coglie il miele; io svolgendo or le pagine di questa Storia 
ed or di quell’altra, son riuscito a raccogliere e ritenere, 
che l ’innumerevol popolo appellato stirpe giapetica, sbu- 
cato dalla vasta regione caucasea, stabilita per divin d e- 
creto, qual culla del genere umano, il quale venue ad oc- 
cupare le deliziose terre di Europa, altro non era, sen on  
popolo pelasgo-albanese.

Da una banda questi prodigiosi risultati, e dall’altra le 
notizie tradizionali ed istoriche, tutte concordant! ad affer- 
mare, che i Fenici invadendo la greca penisola, non tro- 
varono ivi, che popoli pelasgi, cioe Antichi Albanesi signi- 
ficato, che pare aver voluto dinotare il vocabolo Pelasgi, a 
rigor di esame nome qualificativo deli’idioma albanese e 
non gia nazionale, mi hanno quasi autorizzato a legitlima- 
mente dedurre, che la lingua albanese fosse la piu antica 
in Europa, e che i tanlo celebrati Pelasgi non fossero, che 
gli Albanesi o Alpigiani del Caucaso.

ColPanimo preoccupato da quest’ardua idea, mi deter- 
minai a comparare al possibile con la lingua albanese, la 
greca, l ’italiana, la latina, la tedesca, l ’inglese, la fran- 
cese, la slava, ild ia letto  napolitano, e dal confronto ri-
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sulto vera la mia ipotesi, poiche non per caso fortuito io 
mi avvenni in due, quattro, dieci, venti o trenta vocaboli 
sparsi nelle succitate lingue; ma in centinaja e centinaja, 
onde ad evidenza si prova, che la lingua pelasgo-albanese, 
o antica-albanese, qual madre ehe col proprio sangue non 
gia la vita, non la forma, o come i neoterici dicono il tema 
o dinamica, ha dato alle altre lingue; bensi l’essenza o 
esistenza radicale con interi vocaboli, i quali sviluppandosi 
e perfezionandosi collo scambio e appoggio vicendevole, 
giunsero a tanta ricchezza e splendore, come oggidi appa- 
riscono e si rivelano.

Sarei reo di orgoglio se volessi, o lettore, presentarti 
questi studii filologici, qual lavoro completo di Filologia 
generale o scienza etimologica delle antiche lin gu e; mosso 
piuttosto da naturale risentimento nazionale in vedere que- 
sla primitiva lingua posta nell’abbiettezza di un dialetto, 
fui spinto a scrivere queste pagine, che ti presento qual 
saggio filologico, per dimostrare che i linguistici, forse 
poco versati nell’idioma albanese, non ebbero tutta la ra- 
gione del mondo, giudicandolo dialetto corrotto della lin
gua greca.

A1 certo non troverassi in questi studii eleganza di lin 
gua, forbitezza di stile ed elevatezza di idee, che in simili 
soggetti sogliono usare i pm robusti ingegni: Dio solo sa 
in quali affanni ed amarezze del cuor mio, abbia potuto 
scriverli e porlarli a com pim entol... Resti dentro di me · 
questa dolorosa considerazione.... Diro soltanto ch ese  con 
questi studii niente m’abbia fallo, ό alrneno cercato di r i-  
chiamare l’attenzione dei filologi del mio paese e stranieri,
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a volger l’opera loro alia scoperta di maggiori verita s e -  
polte iielle fitte tenebre dei secoli. Che se cio mi verra 
concesso, parmi di aver conseguito il piii prezioso premio, 
cui mi fosse dato di aspirare. E, quand’anche questo di
screte guiderdone mi venga negate, allora non mi resta che 
ripetere coll’A rpinate: Doceat ergo aliquis potuisse me
lius. Sed nemo unquam docebit; et si quis corrigere ali- 
quid volet, aul deterius, aut id quod fieri non potuit, 
desiderabit. Cicer. De Natura Deorum Lib. 2.° N. 34.
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S T U D I I  F IL O L O G IC I

SVOLTI CON LA LINGUA PELASGO-ALBANESE

- PARTE I.
SOMMARIO — I. Dell’Arte e sua etimoiogia pelasgo-albanese. Efcimologia albanese 

della parola Pelasgi. Origin© degli Albanesi e dei Pelasgi, i quali non sono che 
un medesimo popolo erroneamente distinto con strane appellaziom. — II. Mifci 
pelasgi spiegati con la lingua albanese, che δ la lingua dei voluti Pelasgi.

I.

L’Uomo solo fe fatto per Parte. La parte psicologica eorga- 
nica costituiscono l’uomo, e da element! psicologici e sensibili 
b costituita l ’arte bella di cui parliamo.

L’Uomo per mezzo dei sensi si mette in relazione col mondo 
esterno, e raccoglie le immagini, le figure, i colori e tutto che 
da esso proviene. E formato ancora di organi che possono ma- 
nifestare esternamente e perfettamente quanto si ha nell’animo.

In tutta quanta la famiglia degli animali, l’ uomo solo ha 
la facolti del linguaggio, della favella, della parola e pud si- 
gnificare coi suoni articolari tutte le idee, i sentim enti, le 
passioni dell’anima. L’uomo solo 6 fornito di m ano, per la 
quale usando della materia e svariatamente conformandola pud 
manifestare Pimmagine che ne ha concepita nell’anima. Que
st! due strumenti, la lingua e la mano, lo costituiscono arte- 
fice nella scala degli animali, e lo collocano in cima ad essi.

L’Uomo pure b fornito di una facoltd. per la quale non solo 
pud produrre forme e immagini, ma pud rimescolarle, accre- 
scerle, sm inuirle, aggrupparle , modihcarle , avvivarle etc., 
cosicchd potrebbe dirsi nel senso estetico, Greatore dell’Arte. 
Questa facolti dicesi fantasia.



L’Uomo b altresi fornito dell’intelletto, ciob della facolti di 
raccogliere e comprendere le idee che lo spirito riceve e si 
forma delle cose, e quindi contiene in se le idee delvero,del 
buono e del hello. Dall’idea del hello si genera l’Arte.

La natura deH’uomo adunque b necessariamente ed eviden- 
temente artistica, e quindi Parte b antica quanto Puomo, non 
g ii  di fresca data, secondo a lcu n i, che le danno origine pe- 
culiare in luoghi speciali; come la statuaria e la pittura nella 
Grecia, l ’Architettura in Tiro e in Egitto , la Poesia in Lidia 
o lielle Indie. Or nei popoli di quelle region i, noi non veg- 
giamo altro, che condizioni esteriori o interiori per le quali 
abbiano avuto migliore o pih feconda germinazione, ma nes- 
suno di essi pub vantare il primato.

Che Parte sia antica quanto l ’uomo, lo prova la stessa crea- 
zione di cui l ’uomo b parte , anzi diciamo che la creazione 
istessa b la pill grande opera della sapienza e delParte insie- 
me, ed il primo Artefice b il Creatore. E si pub dire che il 
momento in cui nasceva, fu quando Iddio in ordine alle cose 
create, pronunziava il fiat lux.

La catena dei monti, i picchi altissimi che si sperdono nelle 
nubi, le volte dei cieli, non sono che i principii dell’architet- 
tu ra ; il giorno e la notte, la luna, le stelle, il sole, g l’inter- 
minabili spazii smaltati di verdi piante e fiori colorati, la luce 
e le tenebre non sono che il primo schizzo della pittura; Far- 
monico giro delle sfere che rivela la potenza, la intelligenza, 
la provvidenza del Fattore, non e che il primo germe della 
poesia; lo spiro dei venli, il muggito del m are, lo scroscio 
delle tempeste, il rombo del tuono, non sono che prime note 
della musica, e l’uomo stesso e tutta la famiglia portentosa 
degli animali non sono che primo bozzo della scoltura.

Considerando il complesso delle cose create , dobbiam dire 
che sia il tempio dove Iddio risiede. Insomma la prima e pih 
grande opera di arte, e l ’insieme delle cose create, dalle cui 
singole parti rifulge costanlemente il Bello, ed b detto Eterno 
Artefice. Per tale ragione appunto Aristotele riponeva come fon- 
damento delPArte l ’imitazione della Natura.

Premesse queste cose intorno alia natura artistica dell’uomo



e intorno all’origine dell’arte, uopo 6 vedere che cosa sia ve- 
ramente quest’Arte, e donde trae origine.

Taluni fanno derivare la parola Arte, dal latino A rs , Arte; 
derivazione che lascia sempre nell’ ignoranza il lettore bra- 
moso di conoscere il vero significato della parola. Altri la fanno 
derivare da Artus preso nel senso di M ano , allegando, che 
siccome la mano e l ’istrumento, o il mezzo che opera, appar- 
tiene esclusivamente a ll’uomo solo capace tra i creati indivi- ■ 
dui a divenir Artefice, e percib solo atto a comprendere la 
nozione del Bello; cosi da Artus hanno derivato A rs , e da Ars 
il composto Artifex.

Noi daremo altra etimologia alia parola Arte, guidati dalla 
madre lingua pelasgo-albanese, lingua che tuttora parla un 
avanzo dei pm antichi popoli, qual si b il popolo albanese, 
poichb la lingua pelasga, secondo noi, come nasce da fatti in- 
contrastabili, b la stessa che l ’Albanese. Diciamo dunque che 
la parola Arte nasce dalPidioma pelasgo-albanese.

Prima di determinare siffatta splendida e spontanea etimo
logia, crediamo pregio dell’opera dileguare talune ombre, onde 
i piii valenti scrittori sono stali indotti a credere i Pelasgi di- 
versi dagli Albanesi, e con poca serietb hanno ritenuto quel 
tanto profondo distacco nella lin gu a , natura ed indole di un 
medesimo preistorico popolo, conosciuto sotto diversi estranei 
nomi.

Nessuno tra gli scrittori di linguistica e di etnografia ha fi- 
nora osato mettere in dubbio l’esistenza sul globo di un popolo 
nomato Pelasgo. Nessuno perd a, potuto dopo infinite ricerche 
finora rinvenire nb l’origine del popolo suddetto, nb P etimo
logia della voce Pelasgi.

Nessuno dei dotti scrittori si antichi, come moderni si b 
messo in pena di esaminare ponderatamente la lingua e la na
tura degli Albanesi, e se alcuno ha scritto intorno a questa 
vetustissima gente, lo ha fatto con tanta leggierezza da cadere 
ad ogni pib sospinto in serii anacronismi e manifeste contrad- 
dizioni, senza mai potere plausibilmente venire a capo della 
loro origine.

Sull’origine dei Pelasgi ecco quel che si legge nell’Enciclo-
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pedia popolare. « I  Pelasgi, sono popoli prim itivi, di origine 
incerta, erranti quA e 1A dal piu remoto oriente, giusta Γορί- 
nione ρΐΐζ comune degli eruditi , fino ai paesi piu occidentali 
del mondo antico (Asia) in tempi anteriori ad ogni storico do- 
cumento. Incontransi pertanto i Pelasgi, giusta le tradizioni piu 
accreditate, ed i ricordi dei poeti, degli storici e de’geografi 
della classica antichit A, sparsi nelle preistoriche etA sul conti- 
nente della Grecia, sulle spiagge ed isole del mare Egeo, ed 
inpltre nell’Asia Minore e nell’ Italia. »

Omero nel Libro Secondo verso 911 della Iliade, facendo quasi 
il Gatalogo o il novero di tutte le navi partite per la guerra 
di Troja, racconta che parecchie tribu tessaliche somministra- 
rono il  contingente di guerra sotto il comando di Achille; e 
nomina tra quelle, coloro che abitavano nel pelasgico Agro: 
ed altrove parla d&VEpiro come della Sede principals dei P e
lasgi. Un altro bellissimo ricordo dei Pelasgi dell'Asia, lo tro- 
viamo nel Decimo libro verso 530 e seguito della stessa Iliade. 
Ivi Omero dichiara di essere stati fra gli alleati di Troja « an- 
che dei P elasgi accanto ai L elegi, Cauconi e Lig'i» ed avere 
avuto l ’epiteto di ΔΙοι, cio5 Divini.

L elegi, Cauconi e L ig i, sono tre voci dell’ idioma albanese 
e dinotano : i leggieri, nel senso di veloci, i tauridi ed i giusti. 
Ecco come i primitivi Albanesi, in quei tempi privi di nozioni 
etimologiche e filologiche, cercavano di materializzare l ’idea!

Strabone L. V. 221, riassumendo le testimonianze degli an
tichi, e raccogliendo le tradizionali notizie d ice: « Quasi tutti 
« concordano nel dire che i Pelasgi erano un’antica tribu spar- 
« sa su tutta l'Ellade , e specialmente della parte degli Eoli 
« nella Tessaglia, che stendesi dalla marina tra la foce del 
« PenAo e le Termopili fino alia Catena montuosa del Pindo, 
« che appellavasi, A gro Pelasgico. »

Erodoto afferma di aver trovato tracce dei Pelasgi a Dodona 
nell’Epiro, famosa per l ’oracolo Dodoneo. Dice, che comunque 
vivesse contemporaneamente con P elasgi, pure non sa aeter
ra inare la natura della loro lingua e li ritiene come stranieri, 
perchfe in effetti essi non erano figii della greca penisola, e con- 
chiude tra l ’altro, che l ’Ellade anticamente chiamavasi Pelasgia.

i
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Tucidide poi, in conferma di ci6, attesta dinssere di fresca 
data il nome di Ellade.

Taluni storici dell’Attica chiaramente dirhostrano essere stata 
Atene una volta residenza dei Pelasgi. Altri poi seguendo l’e- 
quivoco universale, dicono, che i cosi detti Pelasgi per la sma- 
nia di vagare qu& e 1 ά furono chiamati Cicogne πελαργοί, con- 
fondendo questo vocabolo con Paltro ben diverso πελασγοί P e
lasgi. Riserbandomi di dichiarare in appresso se fosse stata 
ingenuity ovvero odio inveterato dei greci scrittori, quello di 
umiliare ed avvilire i Pelasgi πελασγοί paragonandoli alle Ci
cogne πελαργοί, diremo per ora soltanto, di essere i suddetti 
greci scrittori stati causa deH’ingiustificabiie equivoco. Dal quale 
equivoco ebbe poi origine l ’errore , e l ’errore inveterato col 
tempo, assunse tutte le forme di verity, la quale non essendo 
in verun tempo caduta in sospetto alia sagacia dei fllologi, 
avvenne, che la voce πελαργοί Cicogne, totalmente confuse il 
signiflcato della diiferente altra voce πελασγοί; sicchb una volta 
perduto o confuso il vero significato delle due suddette parole, 
la filologia moderna al pari dell’antica, per necessity a dovuto 
vagare da incerta in incerta opinione, e l’una ϋ ripetuto sotto 
altra forma gli errori dell’altra, come nel corso dell'opera si 
vedr&.

Secondo Omero adunque Pelasga b stata la Tracia, la Beozia, 
la Tessalia, la Macedonia e l ’Bpiro. Alessandro il Grande nato 
da Filippo ed Olimpia figlia di Neottolemo o Pirro Re di Epi- 
ro discendente da Achille, veniva chiamato bilingue , perchb 
parlava la lingua greca e l ’albanese o pelasga, come risulta 
da Plutarco nella vita di Alessandro.

Su 1’origine degli Albanesi, gli sforzi tutti degli storici an
tichi e moderni sono venuti meno. Solo nella citata nuova En- 
ciclopedia popolare, si legge quanto appresso su Porigine degli 
Albanesi.

« Sull’origine di questo popolo, che se ne sta come dormi- 
« glioso per tanti secoli duranie le incursioni dei Barbari, la 
« storia, dice Hughes, serba il piu profondo silenzio, tutto si 
« riporta alle congetture, e le congetture stesse hanno, in que- 
« sto caso, poco consistenza per generare un’ipotesi. Nelle pri·»
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« mitive elA storiche c’incontriamo nelle Tribii dell'Epiro, al 
« Nord di queste nelle ancor piii selvagge degli Illiri padroni 
« del Paese, che Albania si addomanda. »

II Colonnello Leache ha diffusamente parlato degli Albanesi, 
ma sempre di quelli vicino al Montenegro, di quelli dell’Epiro 
e degli altri presso Erzegovina e Bosnia dichiarando con poca 
o nessuna serieta, di essere discendenti di qualche antica Na- 
zione Illirica, senza tener conto se gli Illiri di Europa fossero 
una cosa medesima con gli Albanesi, i quali da tutti gli Sto- 
rici son ritenuti della medesima razza , ed hnno i medesimi 
costumi e parlano la medesima lingua.

Per togliere di mezzo ogni dubbio ed equivoco su le nostre 
asserzioni, troviamo opportunissimo citare qui l’autorita del 
suddetto sommo geografo Strabone, il quale parlando rlell’Al- 
bania dell’Asia, che tiene al Nord il Caucaso e il Mar Caspio, 
al Sud l’lberia e ΓArmenia; all’Est, la Persia e lo stesso Mare 
Caspio, che oggi forma la nuova Georgia, la Circassia e il Da
ghestan, ci ha lasciato un minuto racconto dell’indole, natura 
e tratti caratteristici di quegli Albanesi che coincide a capello 
con quelli di Europa, ed il  medesimo, in piu luoghi fa in- 
travvedere di essere Γ Albania di Europa , una emigrazione 
Asiatica.

Il signor Jovet nella sua Storia delle Religioni di tutti i Regni 
del Mondo, parlando anche della religione degli Albanesi di 
Asia termina con queste parole: « In  origine erano Idolatri, 
oggi facendo parte del vastissimo impero Russo , ufficiano a 
modo dei Russi in greco, ma non lo intendono. » Conviene da 
cid dedurre, che la lingua di siffatti popoli riferendosi ai pri- 
mi periodi delle credenze religiose dell’ umanitd, prestorica, έ 
la pin antica; ed ufficiando, come Jovet stesso dice, in lingua 
greca, che non intendono, vuol dinotare che la naturale loro 
lingua έ differente dalla greca, la quale comincid ad essere 
chiamata greca, dopo l ’invasioneCadmea nella penisolaellenica.

Quanto alia lingua albanese, parecchi storici, forse della 
stessa inesperti, voglion derivarla probabilmente dallo stipite 
indo-germanico, e dicono che i suoi elementi essenziali sono 
perfettamente illirici con un gran numero di vocaboli greci,
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romani, tedeschi, slavi e turchi; anzi giungono ad attribuirle 
ua alfabeto di trentatre lettere, \)ltre le greche ordinarie; tre 
generi, un articolo! due numeri e tre casi, come se i rapporti 
di questa antica gente fossero diversi dai rapporti degli altri 
popoli del globo!

A noi di sangue albanese, torna sorprendevole di gran lunga 
la franchezza, con la quale siffatti scrittori fan derivare que
sta nostra lingua dallo stipite indo-germanico, attribuendole 
la meschinita di tre casi, c iob: nominativo, genitivo ed accu
sative ; e quella litania o lunga schiera di trentatre lettere , 
oltre le ordinarie greche, che in tutto sarebbero un centinajo. 
Prodigio d’ignoranza!

Sia che avessero voluto usare le parole^indo-germanico come 
semplice espressione geografica, alia quale non possiamo far 
buon viso; sia che colie stesse avessero voluto far intendere, 
che la lingua albanese contenesse le radicali della lingua ger- 
manica, fatto che in verun modo risulta vero; sarebbe sempre 
dimostrato, che le radicali non so lo , ma interi vocaboli del- 
l ’idioma albanese si scorgono, si ravvisano nella lingua ger- 
manica e nelle altre di sopra citate, quindi non ha potuto de- 
rivax’e nb dalla germanica, ne dalle altre.

Neppure b presumibile, che gli Albanesi trasmigrati nelle 
regioni germaniche fossero colb, arrivati senza nozioni di umana 
favella, essendo un assurdo, che l’uomo fornito di maraviglioso 
organismo, anche nelio stato selvaggio non articolasse una spe
cie di qualsiasi linguaggio, e quindi nel suolo germanico g li 
indiani avessero appreso a parlare 1’ idioma dei Germani, i 
quali giusla le notizie storico-cronologiche sono popoli assai 
posteriori agli Albanesi o Pelasgo-albanesi.

Ma ammesso pure che la lingua degli Albanesi in Europa 
fosse derivata dallo stipite indo-germanico, siam curiosi di fare 
una domanda ai nostri avversarii. Gib, e un fatto assodato che 
gli Albanesi vennero in Europa dalPAsia e dalle Indie. Or la 
lingua degli Albanesi delle Indie e dell’Asia da dove ha po
tuto trarre l’origine? o da quale stipite e derivata la lingua  
degli Albanesi autoctoni delPAsia ? A noi parrebbe lo stesso 
che domandare chi fosse il padre di messer Domine Dio I
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Troviamo al contrario molto piu logico convenire colla ci- 

tata nuova enciclopedia popolare, nella quale vieu chiaramente 
dimostrato, di appartenere la lingua dei germani alia fam iglia  
indo-germanica, e per conseguen^a consorella della greca, che 
in conchiusione e deriva^ione della Pelasgo-albanese.

Delle succennate eontraddicenli opinioni imbevuto il nostro 
illustre e dotto amico Vincenzo Makuscev, maestro di filologia 
slava nell’Universita di Pietroburgo, o poco versato nella lin 
gua pelasgo-albanese, affermava in nostra presenza tra l ’altro, 
di essere la lingua Albanese un meschino dialetto corrotto della 
lingua greca. La sua sentenza rivelava un vero, ma troppo con- 
fuso 5 perchfe non e stata la lingua pelasgo-albanese che ha 
preso molte voci dal greco idioma; ma la lingua greca si servi 
dei vocaboli di quella, tutta differente dalla greca medesima, 
e che come Erodoto dichiara, si mantenne sempre indipen- 
dente; nfe quindi pud dirsi dialetto della lingua greca. Non 
s’accorgeva il dotto filologo di Pietroburgo che sostenendo l'er- 
ronea sua tesi, veniva col suo giudizio a toglierebruscamente 
ad una lingua madre quale e ΓAlbanese, la gloria dovuta di 
sedere la prima su la scala delle lingue, ed involontariamente 
depreziava cosi una lingua, alia quale dovea professar grati- 
tudine, per essere esso medesimo, come Slavo, uno dei piii 
tardi nepoti.

La lingua pelasgo-albanese, primitiva che sia, soggiace sem
pre alle medesime regole di tutte le lingue del mondo, e tiene 
i tnedesimi rapporti che le altre lingue hanno. Coi nostri stu- 
d'i su le cose orientali dei pib antichi scrittori, e coi lumi 
della pib remota tradizione, abbiam ricavato e conosciuto che 
i primi abitatori della Caucasia regione, della Jonia Asiatica e 
della Frigia non erano che i cosi detti Pelasgo-albanesi, e Pe- 
lasgo-albanesi eran altresi quei popoli che moltissimi secoli 
prima della guerra di Troja staccatisi dall’Asia, migrarono in 
diverse regioni di Europa, come rilevasi dallo stesso sovrano 
poeta Omero nell’Iliade.

Or dopo tanti milioni di anni scorsi senza luce storica, chi 
potra affermare se cotali popoli siansi fermati nelle sole re
gioni indicate da Omero , Erodoto e Strabone, ovvero se ab-



biano invaso Γ Europa intera? Egli έ certo, che non dubbie 
tracce della lingua pelasgo-albanese si ravvisano quasi in tutti 
gl’idiomi europei, ed b cid una pruova di piti per inclinare a 
credere, che la lingua pelasgo-albanese fosse stata la prima 
che suono in Europa, e che posteriormente si divise in tanti 
altri rami.

Siccome nell’ordine cosmo-tellurico tutto fe mutabile, giusta 
la sentenza dell’altissimo poeta mantovano: tempora mutantur, 
et nos muiamur in illis, cosi quei popoli dell'Asia aborigini, 
detti Albanesi, cambiarono il nome in P elasgi, piu appresso 
in Macedoni, Molossi, Tessali, Traci, Epiroti, Beoz'i, Dati, Geti, 
Illm , Ar'i, Dori, A teniesi, Schipettari , ed in varie altre in -  
qualificabili appellazioni: non dee quindi recar maraviglia, se 
la loro liDgua primitiva andd soggetta a metamorfosi, e nota- 
bili variazioni.

Ai dotti fllologi o linguistici perd non potr& sfuggire lo sti- 
pite, la dinamica o la parte organica donde le altre lingue 
posteriormente derivarono; anzi confrontando essi i vocaboli 
delle lingue europee coi vocaboli della lingua pelasgo-albanese, 
di leggieri scorgeranno la prima radice o il  tema dell’antica 
madre lingua, trasfuso nei vocaboli delle lingue filiali.

Varie, secondo il nostro avviso, sono state le cause che con- 
tribuirono alia trasformazione ed alterazione della lingua pe
lasgo-albanese, ed in prima linea annoverar si dee il clima 
pih o meno rigido di un luogo che di un altro: secondo, l’in- 
civilimento e sviluppo della um aniti nelle nuove idee piti in 
una, che in altra regione: terzo, il commercio frequente e vivo 
piu in una, che in altra citt&: epperd i vocaboli vengono stra- 
volti per la ignoranza de’commercianti: quarto le invasion! di 
razze di estranea favella, che distruggono o mutano la lingua 
dei popoli autoctoni che trovano presso i luoghi da esse in- 
vasi·, ed una pruova dimostrativa ne b Einvasione dei Eenic’i 
nel continente elleno, i quali con le persecuzioni materiali e 
morali contro gli autoctoni cosi detti Pelasgi, allora Granai 
appellati, alfreUarono non solo il decadimento e l’alterazione 
della lingua dei medesimi; ma cangiarono eziandio l ’appella- 
zione nazionale di Albanesi, in quella di Pelasgi: qu into; le
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guerre spietate ed odiose, come furon le guerre dei Fenicii 
suddetti contro i Cranai o Albanesi, i quali vinti, eran costretti 
di dover apprendere la lingua dei vincitori, come questi avevan 
bisogno di apprendere la lingua dei v inti, per comunicare ai 
medesimi gli ordini, e consolidare quella barbara specie di go- 
verno che loro imponevano colla forza e colle pih crudeli leg- 
gi. Ed ecco la ragione perchfc la lingua dei vinti fu detta bar
bara da Platone, da Erodoto e da altri greci scrittori.

Dalle cause anzidette i lettori si persuaderanno della verita 
delle nostre asserzioni; anzi finiranno di convincersi , se vor- 
ranno por mente ai mutamenti, o trasformazioni cui le lingue 
andaron soggette in tempi storici e a noi non molto lontani. 
Conviene quindi conchiudere che la lingua pelasgo-albanese 
quasi in tutta la grecia si trasformd nell’idioma oggi parlato 
dai greci: In Italia si cambid nella latina dalla quale ebbero 
origine le lingue romanze, c io e : la portoghese, la spagnola, 
la francese, la provenzale e l ’italiana, conservando nei voca- 
boli delle lingue derivate i radicali, la originatrice flsonomia,
0 forma della naturale primitiva lingua madre. Inflne colle 
divisioni politiche le piccole Tribu sparirono formando grandi 
society, e pih societa costituirono i regni in diverse regioni, 
ed i popoli che in origine parlavano un medesimo idioma, 
presero peculiari e nuove appellazioni, come i Bretoni, i Galli,
1 Germani, i Tedeschi, gli Ausoni etc. Cosi anche le lingue 
presero peculiare e novella forma; ragione per la quale, molti 
scrittori di linguistica sostengono che l ’idioma pelasgo-albanese 
abbonda di vocaboli greci, s la v i, tedeschi, inglesi, italiani e 
qatini; anzi Cantu pin d’ogni altro sostiene che la lingua al- 
banese partecipa p iii della latina che della greca. Noi al con- 
trario con gli esempx che qui appresso addurremo, dimostre- 
remo che i latini, greci, slavi etc. attinsero nel vasto fonte 
della lingua pelasgo-albanese.
* Gol vocabolo Vscil, pronunziando la lettera'L, come se fosse 
g li  (nel modo che si usa dai greci) gli Albanesi dinotano un 
legno lungo e dritto, per lo pih l'albero giovine senza rami 
dalle radici insino all’ultima cima. I latini con lievissima mo- 
difica dicono, Vexillum , v e x illi , vex illo , e dinotano lo sten-
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dardo. Nella lingua italiana e stato ritenuto questo vocabolo 
e si 6 fatto Vessillo, sciogliendo la lettera doppia x  in due ss , 
dinotando la medesima cosa, ciofe: lo stendardo, il quale altro 
non έ che un legno lungo, dritto e lindo allorchb e spoglio 
del drappo o bandiera.

Balta in idioma albanese dinota fango, melma; pronunzian- 
do la lettera L  come sopra. I greci ban ritenuto questo voca
bolo ed han detto βάλτος, palude, melma, Presso i latini si & .
detto Blatea, che pure dinota, melma zacchera.

Gli Albanesi per dinotare vento settentrionale o bo'rea, 
dicono Vorea e Vored. I greci dicono βορεας. I la tin i, Bo
reas. Gli inglesi, Boree. I francesi, Borfee. E B u rr  dicono gli 
Slavi.

Vlema in albanese signiiica volonta consiglio, pronunziando 
la lettera L  come si h detto. I Greci per volonta consiglio di
cono βοολευρ,χ. I latini dicono, Buie, es. I Tedeschi dicono, 
W ille. Gli Slavi poi per volontii e voglia dicono Vdgljom.

Nell’idioma albanese Brecke o Vrecket signiflca brache cal- 
zone. I Greci ne fecero βρακα ο βρακος. In latino si dice, Braca, 
ae. Gli Inglesi ritennero perfettamente il vocabolo della pvi- 
mitiva lingua e dissero Brecche. I Francesi hanno Brachette.
In dialetto napolitano dicono Vrache. Gli Slavi quasi identi- 
camente dicono Bracche. t

Per dinotare pensiero, gli Albanesi dicono M end : onde vura 
mend, ho posto pensiero. I Greci dicono: ρ̂ εΐα e Μνηρ,η, me- 
moria. 1 latini dicono: Mens, mentis. Gli Inglesi dicono: Mind.
I Tedeschi per dinotare pensare dicono, Meinen.

La parola Buglidar o Bujaar in albanese dinota Signore 
gentiluomo. I Greci dicono Μπογιαρος. Bogli in lingua slava ha 
il medesimo significato. I Russi usano la voce Boj ard nel me- 
desimo senso degli Albanesi.

Per significare ginocchia gli Albanesi dicono Ghoon, e Gkneet.
I Greci Ian uso di tale vocabolo, e dicono Γ&να , e rbvu. Per 
indicare poi gamba dicono Κνήμη. I latini dicono Genu. I te- * 
deschi, dicono: Knie. I francesi dnno la voce Genou.

Per dinotare, v icino, prossimo , gli Albanesi adoperario la 
parola Perblnku. I latini leggiermente modificando questo vo-
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cabolo, dicono: Appropinquo, as. Gli Italiani dicono pure; ap- 
propinquarsi.

At lien, ovvero, at glien  in albanese dinota: 1υ sporca, lo 
unge lo insozza. E per dinotare sporci\ia  essi dicono: Hera o 
egliera. I Greci per dinotare lordura succidume dicono: λέρα.' 
I latini hanno il vocabolo, Lino, is, che dinota ungere.

Omettiamo di riportare qui infiniti altri esempi per non 
istancare la pazienza del lettore, che noi rimandiarao al qua- 
dro delle lingue confrontate, quante volte volesse per curio- 
sita leggere migliaja di altri pih belli esemp'i.

Prima di liquidare se la lingua albanese fosse veramente l a ' 
lingua dei presunti Pelasgi, e prima di parlare dei segni o 
caratteri della loro lingua, conviene vedere colla guida della 
storia tradizionale, se prima della invasione Gadmea possedesse 
scrittura e quale fosse; e se Gadmo od altri, abbia realmente 
inventato nuove lettere, o si fosse servito delle esistenti mo- 
diflcate.

L’Abate Banier nella sua mitologia, in appoggio al nostro 
avviso dice quanto segue: « Bochart e Vossio hanno sicura- 
« mente provato, che Γ alfabeto portato da Gadmo in Grecia 
« era F enicio: quello dunque del quale i Greci prima servi- 
« vansi era pelasgo, e di queste due lingue, se ne formfe una 
« sola. Molti eruditi attribuiscono ad Inaco una tale gloria.
«. Certo si fe che le colonie della Fenicia andarono a popolare 
« diverse contrade della Grecia, e senza dubbio la lingua loro 
« s’imbastardi, s’imbarbari con quella del paese ove si por- 
« tarono. »

Da altri scrittori degni di fede viene assicurato, che presso 
i primitivi Pelasgo-albanesi della Grecia, era in uso una spe
cie di scrittura sufficiente per comunicare le idee anche a per- 
sone lontane. I segni o caratteri della stessa, ed i suoni dei 
caratteri non pervennero a conoscenza dei dotti filologi dei 
nostri tempi: soltanto, nell’antica Lucania, fondata daiPelasgo- 
enotri, per quanto riferisce l ’istorico Antonini Giuseppe, fu ri- 
trovata una rozza lastra di marino con laluni segni o cifre, che 
attribuite vennero all’idioma pelasgo, senza definire nfe il suono 
di esse cifre, nfe a quali lettere dell’alfabeto corrispondessero.
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In qual modo poscia'questa loro scrittura fosse sparita, ed 
in qual modo. non fosse rimasta la conosceuza neppure di una 
sola lettera, noi non possiamo abbastanza assodare: se non che, 
qualche serio e moderno autore con giuste e sfcringenti ragio- 
ni, fa sorgere il dubbio, che Cadmo, Gecrope od Inaco, per- 
sone sospette, se non favolose, nonavessero fatto cosa propria, 
quella scrittura dei Pelasgi, dando a credere ai Fenici in buo- 
na fede, d’aver essi medesimi inventato sedici lettere dell’al- 
fabeto greco. Tutto al piu, noi potremo menar buono, d'aver 
essi dato forma piii regolare e piu acconcia a sedici lettere 
della scrittura pelasga, e non gia di ritenere , di esser stati 
essi g l’inventori, come illogicamente si vuole far credere.

Ma, ammessa pur l ’ipotesi, che avessero essi inventato sedici 
lettere, come inconsideratamente vien riferito, fe da stimarsi 
di non esser mai stati i medesimi gPinventori delle vocali, e 
massime di una vocale speciale, che gli Albanesi posseggono, 
e che k il suono delle italiane vocali e ed o , e non si pud 
apprendere, se non dalla viva voce del maestro.

Or se i suoni delle vocali, delle consonanti, delle lettere la- 
biali, dentali, gutturali e sibilanti della lingua Albanese, sono 
simili o identici ai suoni delle vocali, consonanti o lettere lab- 
biali, dentali, gutturali e sibilanti delPalfabeto greco; e se 
come risulta da pruove tradizionali e- storiche ancora , i Pe- 
lasgo-albanesi sono popoli primitivi e per conseguenza m ol- 
tissirno piu antichi dei greci, dir si vuole che Gadmo, Gecrope 
ed Inaco non inventarono, ma solo modificarono, o diedero 
nuova forma alle esistenti lettere della lingua Albanese. Noi 
quindi trovando logiche le osservazioni dei succennati autori, 
qui appresso faremo l ’analisi fonetica delle lettere di entrambi 
gli alfabeti, del greco cioe, e del pelasgo-albanese, non che il 
confronto dei suoni delle lettere, ,in forza di che, il lettore ve- 
dri se sia il caso, di giudicare la invenzione di Gadmo o de- 
gli altri, essere una realty, ovvero una fiaba.

E l’una e Paltra lingua hail vocali di un medesimo suono. 
Alla vocale u italiana i Greci suppliscono col dittongo οϋ, Gli 
Albanesi, perche non hanno un proprio alfabeto, scrivono la 
vocale, che partecipa dell’ e e dell' o colla lettera e con due



— 22 \

punti sopra, ovvero la rappresentano con la lettera y  anche 
con due punti sopra, e questa vocale nasale non trova riscon- 
tro nell’alfabeto Cndmeo. Gli Inglesi e g l’ Italiani &nnoil suono 
di tale vocale; ma l’usano come interiezione.

Le lettere dentali degli Albanesi, o meglio il suono delle 
jettere dentali viene rappresentato dalle greche lettere Δ. Θ. T. 
e doveudo gli Albanesi scriverle, si servono delle lettere ita- 
liane D. Th. e T. La lettera D a doppio suono. A il suono di 
D, come nelle parole italiane Duro # Doppio , Drappo. Ed k il 
suono ancora della lettera greca , Δ. Per dinotare legna gli 
Albanesi dicono Drura. I Greci dicono Δούρα. Per dinotare due, 
nome numerale dicono: Dii. I Greci per due hanno Δύο ο Δύω. 
Ha poi il suono della lettera greca Δ. come D es\a  io ho ac- 
ceso. D iavasa , io ho letto. Di&ta, testamento. Dafn , AUdro. 
Daskali Maestro. I Greci hanno le inedesime parole, colie me- 
desime lettere iniziali, col medesimo suono e col medesimo 
significato, e dicono: Δαιζω, accenderd. Δ ΐα ^ ω , io leggo. Διάτα, 
testamento. Δάφνη, Alloro. Δάσκαλος, Maestro.

La lettera dentale T. & il medesimo suono in entrambe le 
lingue. Gli Albanesi per dinotare Corda, fune  dicono: Telli o 
Tegli. Similmente Τελλι dicono i G reci, con suono e signifi
cato istesso. Taluri o T agliuri, piatto dicono gli Albanesi. Per 
piatto  i Greci dicono Ταλερι. Anche g l’ Italiani usano la voce 
Tagliere per piatto. Per dinotar conturbare , gli Albanesi di- 
cono Taraxa, mi conturbai. I Greci con suono e significato 
istesso dicono: Ταρά>, agito, turbo: ed εταράξα, mi son contur- 
bato. La dentale Θ, che gli Albanesi rappresentano colla ita- 
liana lettera T  unita alia aspii'ata H . T h, ed k il medesimo 
suono della e. onde i Greci per dinotare mietitore dicono θε
ριστής : e per significare irritato, intristito, dicono: θυωος. Per 
Aspo o naspo dicono Τηλυγάδι. Per ciuffo o cima dicono Τούφα. 
Per negoziare, dicono Πραγμαΐεύω. Gli Albanesi chiamano The- 
risti o Oeristi il mese di Giugno, tempo in cui si mietono le 
messi o biade. Per, irritato, dicono Thimds o ©imds, Per naspo 
dicono TiligAdi. Per ciuffo o cima , dicono Tufa. Per nego- 
ziante d icono: pram m atoi, con suono e significato istesso.

Le lettere labbiali sono π, B, φ, che gli Albanesi esprimono
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colle italiane lettere P. V. F. P is sa , in Albanese dinota, in 
ferno, o luogo oscuro e puzzolente, come da essi viene imma- 
ginato. I Greci colla parola πυσσα indicano la pece , vocabolo, 
che ha dovuto aver origine dalla suddetta voce albanese Pissa 
inferno, perchfe la pece b nera, e putisce.

Paravera b una voce dell’idioma albanese e dinota stagione 
che precede i’estA, ciofe la prim avera. E composta dai due ele
m ent para  che dinota prim a  o avanti, e dal sostantivo Vera 
estA. La voce para  passando nella lingua italiana si mutb in 
prim a ; e la seconda voce vera restd non modificata o intatta. 
Quindi si conchiude che tan to la letters italiana P  quanto la 
letters greca Π anno il medesimo suono. Nella stessa guisa 
hanno il medesimo suono in entrambeAle lingue Γ italiana let
ters V  e la greca i3. Per dinotare Consiglio gli Albanesi di- 
cono: Vulii. I Greci del pari dicono; ρουλη consiglio.

Vlema volontA dicon gli Albanesi : βούλευμα, volontA dicono 
i Greci. Vista, veduta vista , dicon gli Albanesi. ΒΙστα veduta, 
vista dicono i Greci. Vroma puzza fetore dicono gli Albanesi. 
βρωρ.χ, puzza fetore dicono i Greci.

La labbiale Φ che gli Albanesi indicano colla letters italia
na F  a pure lo stesso suono in entrambe le lingue. Onde gli 

£■ Albanesi per car cere , dicono: Filakii. I Greci identicamente 
dicono φυλα/.τι carcere. Folea o Fogliea per dinotare Nido, di
cono gli Albanesi; e ιρολέα Nido dicono i Greci. Fanari lan- 
terna, dicono gli Albanesi; e φανάρι lanterna dicono i Greci. E 
la voce italiana Fanale, non ha potuto aver origine che dalla 
albanese Fanare lanterna mutando la letters r in l. Gli Al- 
qanesi per dinotare Miccio lucignolo, dicono: Fitili o Fitigli; 
e cpontti miccio lucignolo parimente dicono i Greci.

Le gutturali dell’Alfabeto greco sono : R. Γ. X. Gli albanesi 
per rapp resen tar le si servono delle lettere italiane ck. gha e jhi.

Ckuvelle o Ckuveglie dicono gli Albanesi, per dinotare Cu
pola, alveare. Κουρέλι, cupolo alveare dicono i Greci. CJclossa 
chioccia, dicono gli Albanesi, κλώσσα chioccia dicono i Greci, 
Ckoprea, concime dicono gli Albanesi’, Κοπριά, concime dicono 
i Greci. Ckalivia o C kaglivia , pagliaja dicono gli Albanesi, 
Καλίβα pagliaja dicono gli Elleni con suono e significato mede-
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simo. Gli Albanesi per dinotarependioprecipipo  dicono: jhima, 
o Xima: e χύμα, pendio precipizio, dicono i Greci.jh irom eri o 
X irom eri dinota lardo o porzione di majale in idioma alba- 
nese: e χοιρομέρι lardo o porzione di majale dicon i Greci. jhi- 
ropane panno, mappina dicono gli Albanesi. χεροπανι ο Κέροπανι, 
mappina o panno dicono i Greci. Z 'ζ, Εξ, Ψ sono le lettere si
bilant! presso entrambe le lingue. Gli albanesi con le lettere 
italiane SZ , rappresentano la z, ζ dell’Alfabeto greco: con le 
due lettere CS  ovvero con la lettera doppia X  rappresentano 
la E , ξ; e con le lettere P S  rappresentano la Ψ. Gli Albanesi 
per dinotare Radimadia dicono X istra  o Csistra. Ξύστρα, radi- 
madia dicono i Greci. Szighha, g iogo, dicono gli Albanesi: 
Ζυγός, giogo dicono i Greci. Psbre, rogna dicono gli Albanesi; 
Ψώρα, rogna dicono gli Elleni.

Con queste prove o con quest’ analisi dei suoni delle lettere 
dell’ Alfabeto delle due lin g u e , noi con cognizione di causa 
possiam dedurre di essere realmente 1’ Alfabeto dell’ idioma 
greco, una copia o edizione modificata e perfezionata dall'Al- 
fabeto Pelasgo-Albanese, e clie la invenzione di Gadmo delle 
sedici o diciasette lettere greche b una vera fantasmagoria degli 
antichi scrittori, i  quali non avendo avnto familiarita di sorta 
con la lingua albanese, si accontentarono di reputare vera l a #  
favola di Cad mo.

Ma non essendo nostro divisamento di scrivere qui un trat- 
tato di grammatica fonica, seguitiamo invece il nostro assunto, 
di togliere cioe, ogni possibile distinzione che si b voluta fare 
tra i pretesi Pelasgi e gli Albanesi.

Le testimonialize di Omero, Erodoto, Tucidide, Strabone e di 
altri ragguardevoli scrittori della Classica Antichitb, ci hanno 
al certo convinti dell’ esistenza dei voluti Pelasgi dell’ Asia e 
di Europa, e non avendo i medesimi fatto menzione alcuna 
nb intorno agli Albanesi dell’ Asia, nfe intorno agli alri Alba
nesi stanziati in Europa, P animo nostro a dirittura cade nello 
scetticismo. La ragione del loro silenzio su tal proposito se- 
condo il nostro avviso, b facile a comprendersi. Invero, se ai 
tempi di Omero fino ai di nostri, son gib trascorsi quasi tre 
mila a n n i; e gib la invasione dei F en ici, i quali mutato a-
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veano 1’ appellazione di Albanesi in quella di Pelasgi, era suc- 
ceduta nel continente ellenico, forse molte migliaja di secoli 
prima di Omero , si deduce per conseguenza, che le notizie 
leggendarie e tradizionali erano in quei tempi tali, quali sono 
al tempo presente. Or tanto Omero che Strabone e g li altri 
scrittori, sappiamo di non essersi al certo dedicati alia filologia, 
nfe alia ermeneutica; ragione per la quale le oscurita, che ot- 
tenebravano Γ origine degli Albanesi si dell’ A sia , come del- 
1’Europa, rimasero sempre bujo eterno ; e quindi ηέ Omero, 
nb alcun altro dei citati autori si prese la pena di spendere 
una considerazione, una parola su 1’ origine degli Albanesi, i 
quali sin da allora avevano gi& perduto il nome nazionale, e 
gia venivano distinti con quell’ altro strano ed illogico di Pe
lasgi. In conseguenza nb alPepoca storica, nb alia poetica, nb 
alia geograflca b stato possibile di trovare il tempo approssima- 
tivo dell’ origine dei surripetuti popoli. Ed ecco la ragione per 
la quale Omero, Erodoto e Strabone serbarono profondo silenzio, 
che noi coi nostri studii procureremo d’ interrompere.

La parola Pelasgi come con maggior chiarezza piu appresso 
svilupperemo, nell’ idioma albanese dinota: antenati, vecchi, 
antichi, e non gib, Nazione come si b voluto far intendere: 
onde gli Albanesi per dinotare , antica citta dicono Plaska 

' ghoor, per antica strada, dicono Plaska uudh. E antico padre, 
Plasku ati, o t a t ; antica favola Plaska prrales^. Cio posto, se 
la parola Pelasgi 6 un aggettivo che dinota g li antichi, i vecchi, 
non e improhabile che ai tempi omerici con la voce Pelasgi 
si abbia voluto indicare gli antichi, i primitivi Albanesi au- 
toctoni, anteriori ad ogni altro popolo, nello stesso modo che 
al presente i Greci col vocabolo autoctoni intender vogliono i 
primi abitatori di una regione, di un paese o contrada , per 
distinguerli dai popoli ivi venuti a stabilirsi da altre parti ; 
o nella medesima guisa dei Latini, i quali col vocabolo Abo- 
rigini, distinguono i primi abitatori della terra latina.

Che le nostre osservazioni abbiano fondamento di veritA, 
vien provato dalla storia dei moderni ed antichi Greci, nella 
quale si rileva che in un tempo assai rimoto l ’Ellade fu anche 
appellala Pelasgia , cioi) Γ antica citta, la quale dopo 1’invasione
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Gadmea fu ribattezzata col nuovo nome di Ellade. Di siffatte 
cause siam indotti a ritenere di aver avuto origine la infondata 
ed inqualifieabile distinzioae tra le voci, Pelasgi ed Albanesi, 
i quali in conclusione non sono, che un medesimo popolo di- 
stinto con doppia appellazione, e posteriormente confuso con 
altri diversi nomi mol to piu. strani: sicche volendo noi nel 
corso dell’ opera indicare, gli anticbi Albanesi diremo, i Pela- 
sgo-Albanesi.

Nello scopo d’ impedire inutili polemiche e dileguare dubbii 
che si potrebbero muovere su le nostre osservazioni, troviamo 
utile ed insieme dilettevole intrattenere i lettori colie seguenti 
nostre osservazioni.

Vi sono a dovizia linguistici moderni, i quali dominati piu 
dall’ idea di presentare alia repubblica letteraria delle novM, 
forse anche strane, che dal gran vantaggio, che potrebbero alle 
lettere apportare con serii stud'i di un confronto di antiche 
lingue, poco tenendo alle date storiche di vetustissimi tempi, 
ed all’origine vera degli antichi popoli, annoverano la madre 
lingua pelasgo-albanese tra quelle derivate dal la lingua ariana. 
Premendo a noi soprattutto di mettere al proprio posto, in ordi- 
ne di anzianita questa antichissima lingua, diremo qualche cosa " 
intorno alia lingua ariana, e donde trasse questa denominazione.

Gli antichi scrittori, e propriamente quelli posteriori ad A- 
lessandro il Grande, in conseguenza dopo le trionfali conquiste 
nelle Indie di questo glorioso sovrano, orinndo albanese, da- 
vano alia parte orientale di quelle con trade, che formano il 
paese montuoso della Persia, Γ appellazione di Ariana.

Secondo Eratostene poi, citato dallo*stesso Strabone, VAriana 
confinava al Nord colle montagne del Paropamiso, colla con- 
tinuazione fino a ll’Est col flume Indo, ed all’ Ovest colla ca
tena dei monti, i quali separano la Partia dalla Media , e la 
Carmania dai Paretaci e Persi (Encyclopedia). Or l'Albania A- 
siatica dalla quale quegli antichi Albanesi mossero per venire 
in Europe, h circoscritta dal Gaucaso, mar Nero, dall’ Iberia, 
Georgia ed Armenia, e dal mar Caspio; e secondo Dionisio 
d’Alicarnasso Viaggi dell’Universo pag. 180 vers. 731, era pure 
denominata Aria, e i suoi popoli eran eziandio appellati Arii
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o Ariani. Affinchb poi i lettori si possano persuadere e convin- 
cere dell’ errore storico-cronico-etnografico sostenuto dai su ci- 
tati antichi scrittori in ritenere la lingua albanese derivazione 
della lingua ariana, giova qui riportare le testuali parole del 
su mentovato Dionisio intorno agli Albanesi. « Questi, ei dice, 
« come la pin parte degli antichi popoli delle sponde dell’Eu- 
« irate e del Gange, essendosi stabiliti verso il mare Caspio,
« e i monti Caucasei tra i Bori e Caspia, menavano sul principio 
« una vita ciclopea, nomade e pastorale ohiamdiii Albanesi guer- 
« rieri o di Aria o Ari i , e quella provincia fino a questo tempo 
« si chiama Albania, e i paesi attraverso del Caucaso Porte 
« Albanesi (come le Termopili furon nomate) e dopo questi... 
« gente Cespia e Albanesi, guerrieri in queste porte o passi etc.

Secondo Dionisio quindi, la lingua Ariana se non e Alba
nese, fe per lo meno affine all’Albanese: e siccome nessnno puo 
essere autore di se stesso, cosi la lingua albanese non pub de- 
rivare dalla lingua albanese, che e quanto a dire dell’Ariana. 
L'idioma Ariano, Slavo, Tracio, Dacio, F rig io , come piii ap- 
presso il lettore vedra, riconoscono per loro stipite, quello dei 
primitivi pelasgo-albanesi. L’antica Tracia del continente el- 
leno (a differenza della Traci a-asiatica), oggi Romelia, era tra 
il mare-egeo, Propontide, il Bosforo ed il Ponte Eusino, ed i 
suoi popoli eran pelasgo-albanesi. La Dacia antica, paese che 
conteneva tutta la parte dell’alta Ungheria, la Valacchia e Mol
davia, ebbe origine pelasgo albanese. Gli Slavi poi secondo la 
citata Enciclopedia, tra l ’ottavo e nono secolo dell’era volgare, 
dall’Asia mossero e penetrarono nella Sarmazia di lb, dal Vol
ga, indi nella Sarmazia Europea fra il Volga e la Vistola, ven- 
nero in coda a migrazione dei Teutoni, e secondo che questi 
popoli si spingevano nelPEuropa occidentale e settentrionale, 
arrivarono fino alle sorgenti dell’Elba, mentre altri Slavi allo- 
gavansi tra il Dnieper, la Duna, il Niemen, il Bug, e stanzia- 
vansi nella Russia, dove oggi vengon distinti col nome di Rus- 
si, Bianchi o Russini.

Benissimo quindi la lingua slava pub considerarsi deriva
zione dell’idioma primitivo albanese del quale porta l’impronta 
e la fisoriomia tuttavia.
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Vediamo ora quello che Erodoto nel Iibro primo cap. 56 della 

sua Storia narra, intorno ai Pelasgo-albanesi. Esso in termini 
chiari manifesta che in origine Sparta ed Atene fnrono abitate 
da Pelasgi. E noi sorretti dalle ragioni di questo storico so- 
vrano ripetiamo di essere dai Pelasgo-albanesi fondate. « In 
« prosieguo, dice Erodoto, quei popoli di Lacedemone furono 
« chiamati Dori, e quelli dell’Attica Jonici. I .popoli di Atene 
« son riniasti sempre inamovibili » ( come abbiam ragione di 
credere di essere rimasti tali flmo al presente) « i Dori molto 
« lungamente andaron vagando, poichd sotto Deucalione Re di 
« Tessaglia primieramente abitarono la regione Fitieotide e 
« poscia abitarono quel paese che giace verso il monte Ossa e 
« 1’Olimpo nominate Iftieotide, da dove discacciati dai Cadmei, 
« andarono ad abitare nel Pindo, cioe quel tratto che e detto 
« Macedno. Poi si trasferirono in Driopide e di la vennero nel 
« Peloponeso ed ivi doriesi furono appellati. Del resto qual 
« lingua i Pelasgi usavano io non posso invero affermare: ma 
« se si pud congetturando dire, da quello dei Pelasgi che an- 
« cora sono, e abitano la Citta di Crestone sopra de’Tirreni, i 
« quali confinavano con li chiamati Doriesi, ed abitavanouna 
« volta la terra ora detta Tessaglia, e da quei Pelasgi i quali 
« comune avendo avuta cogli Ateniesi l ’abitazione nell’ Eles- 
« ponto e fondarono Placia e Scilace, se da questi dico, si puo 
« congetturando dire, usavano un linguaggio barbaro. Sedun- 
« que tutta la Pelasgica gente era tale, il popolo Attico come 
« quello che era state pelasgo, col passare nei Greci, (ciod col 
« passare nei F en ici) la lingua pure mu to ; poichfe quelli di 
« Crestone e Placiene, loro vicini, nella lingua sono different!. 
« La gente Ellenica, o Greca, usd poi sempre una lingua as- 
« sai debole dopo che fu dai Pelasgi distaccata, e si avanzd da 
« deboli principii e venne a farsi molto grande. E percid come 
« a me pare i Pelasgi, essendo barbari molto non crebbero. » 

Giusta le testimonianze del succitato soramo storico Erodoto, 
le due rinomate GittA di Atene e Sparta sono state fondate ed 
abitate dai Pelasgo-albanesi, dalla cui lingua ebbero i nomi. 
Goll' invasione cadmea, Atene divenne Fenicia ed i paesi circo- 
stanti rimasero pelasgi e furon detti Joni. Sparta poi orgogliosa
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della sua origine divina, conservd fedelmente i primitivi costu- 
mi, la primitiva lingua ed il primitivo pelasgo-albanese coraggio, 
poichfe opponendo la piu accanita resistenza agli sforzi feroci de- 
gli aggressori Fenici, si con ten t0 piuttosto vedersi piii volte dalle 
fondamenta distrutta, che divenir Fenicia, come fece Atene. La 
guerra adunque degli Spartani ed Ateniesi erroneamente vien 
detta guerra civile, guerra fratricida, guerra di un popolo che 
parla la medesima lingua, che ha la medesima origine ed i 
medesimi costum i: invece 6 stata guerra spietata di razze di
verse. Erano i semitici popoli, che invadendo la terra abitata 
dalla giapetica razza, gli uni cercavano distruggere l’altra m et- 
tendo in campo le male arti, la corruzione e la malizia, come 
in effetti la distrussero.

II Mitologo Declaustre su la parola Atene , riferisce che il  
primo nome di Minerva o Pallade, nata dal cervello di Giove, 
alludente Saggezza o Scienza, fosse stato Atenea. Racconta, che 
essendo surta questione tra Atenea, o Minerva, e Nettuno in- 
torno alia preminenza di dare il nome alia Gitti di Atene, Net
tuno chiamar la volea Posidonia dal suo nom e: Invitarono per 
arbitri dodici Dei di prim’ ordine, per isciogliere la contesa; 
e detti Dei stabilirono che quella delle due divinity avrebbe 
dovuto avere il dritto di dare il nome a cotesta Citt&, che pro- 
dotto avesse una cosa, che fosse stata piu utile alia Citti stessa. 
Allora Nettuno battendo col suo tridente la terra fece uscire 
su un cavallo tan to utile alia umanita, massime in tempo di 
guerra. Minerva poi produsse un ramo di Olivo che allude alia 
pace, che apporta alPumaniti molto piu vantaggi, che non la 
guerra, causa di miserie, peste e fame; e.quindi Minerva ot- 
tenne la vittoria. Cosi questa Dea dal nome suo Atenea chia- 
ιηό Atene la citt& in quistione.

Or il vocabolo Atene appartiene all’ idioma albanese perchfe 
Atenea fe mito pelasgo. In fatti per dinotare, rag ion are , giu- 
dicare, parlare essi dicono Theer ovvero Qeer, per significare: 
ragionai, parlai, giudicai, dicono: Ethfee o EOfee. Per dinotare 
ragionato, detto, giudicato, Theen o Qeen. Athenea o Amenta e 
il sostantivo e dinota, dii(ione, parola , ragione.

La parola greca ΑΟηνη, non b che la modificazione' fenicia
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portata su la parola albanese AQenia. I latini, ne fecero Athini, 
gli Italiani dissero Atene, e gia in tutte le parole derivate dal 
primo stipite, traspare la fisonomia della naturale madre.

Le nostre osservazioni su la parola Sparta, nome dell’altra 
Citti, non hanno avuto altro risultato per ora^ se non quello 
di dover ritenere, o che le terre vicine, o che il luogo dove 
la CittS. di Sparta fu edificata, erano feraci di ginestre, poichfe 
la parola Sparta in albanese dinota ginestra; onde Ckii dhee 
ben Sparta dinota : Questa terra produce ginestra. Cktd gliu- 
glie  o liile jdan spartas: questi flori sono di ginestra, o della 
ginestra. Quindi fe da inferirsi che quei primitivi popoli dal- 
l ’abbondanza della ginestra che si trovava in quel luogo, dove 
si determinavano a edificare la Citt&, abbian potuto trarre I’idea 
di chiamarla Sparta, la quale dopo l’invasione dei Fenici, prese 
il nome di Doria e g li abitanti Doriesi. La parola Dori o Dor 
in albanese ha doppia etimologia; ed entrambe coincidono tra 
loro in dimostrare il progresso o l ’inci'emento che fece la lin
gua degl’invasori, e la stability e fermezza di quella dei cosi 
detti P elasgi in conservare la propria, migrando da luogo in 
luogo, da monte in monte per non darsi al partito dei Fenici.

Gli Albanesi per dinotare, un pugno di uomini dicono: Gne 
D ori g n i e r e s colla vocale i  finale della voce Dori quasi muta. 
E per significare, sano, fo rte , intero dicono: Tori, pronunziando 
la vocale O in Tori col suono nasale, e mutando la figura- 
tiva D. nella lettera affine T, mutamento che in nulla pregiu- 
dica la ragione etimologica o il significato. Lo stesso Erodoto 
nel succitato capitolo 56 della sua Storia, pienamente fa dritto 
alia nostra opinione: poichh parlando di Greso, che con ogni 
sforzo, meditava di assicurarsi P avito trono, riferisce queste 
testuali parole. « Pensava (Greso) rendersi benevoli i Lacede- 
« moni e gli Ateniesi, come quelli, che allora venivano riguar- 
« dati come i pih forti, e pih possenti, ed erano preferiti a 
« tutti gli altri Pelasgi.» Facilmente dunque per fare risaltare 
la possanza e fortezza di quei Pelasgi rimasti fedeli e saldi nei 
loro principii, chiamaron Dori, pugno di forti, ovvero Tori 
e Teri, Sani, interi, robusti tutti quelli, che non vollero far 
vita comune con gPinvasori, dai quali allontanatisi, vollero
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piuttosto prender stanza o stabilirsi nel monte Ossa, Olimpo , 
Pindo, Macedna, Iftieotide, Driopide e Peloponeso, dove sempre 
furon disiinti col nome di Doriesi.

Piii appresso p o i, sempre per via di congetture Erodoto 
d ice: « La lingua che i Pelasgi usavano era barbara. A1 con- 
« trario la gente ellenica da Elleno Re cosi denominato in 
« prosieguo, usd una sola lingua, ma assai debole, perchfe di- 
« staccata dai Pelasgi, crebbe poi coi deboli ajuti (cadmei) ai 
« quali unendosi molti popoli ancor barbari (ciofe Pelasgi) venne 
« a farsi molto grande, ma different da quella di Crestone e 
« Placiene, cittci edificate ed abitate dagli stessi Pelasgi. »

Atene cedendo alia preponderanza ed influenza dei Fenici e 
loro lingua, col tempo sconobbe pure il natio idioma, e accet- 
tando quello degl’ invasori, fini per divenire Cadmea : pero i 
paesi circostanti ad Atene restarono Pelasgi di cuore e di mente, 
posteriormente distinti col nome di Jonici; anzi tutta la regione 
Attica fu appellata Jonia, dall’ antichissima Jonia Asiatica, che 
in albanese dinota Nostra. Jonia dunque b un nome possessivo, 
onde gli Albanesi per dinotare la nostra citta , dicono: jdna 
ghoor : e per nostra casa dicono: jona scpiit o spiit. Ed b un 
vocabolo che molto bene distingue coloro che vivevano fratel- 
levolmente una vita comune, e differente da quelli, che par- 
teggiavano per gl’invasori. Anche nel linguaggio moderno noi 
abbiamo; i nostri, i compagni, gli am ici, per dinotare quelli 
che appartengono alio stesso partito, o che professano i mede- 
simi principii.

E perd da nolare, che quei paesi i quali esistevano nell’an- 
tico territorio elleno, da piu di trenta secoli a questa parte, e 
da Omero indicati come sedi pelasgiche, esistono tuttavia e 
portano la medesima appellazione che avevano ai tempi ome- 
rici. II loro nome appartiene a ll’idioma albanese. Risulta al- 
tresi dalla geografla, non che dalla sloria dei popoli di recente 
data, che tanto nelP Asia, quanto in Europa, tutte quelle re- 
gioni, provincie, citta e paesi dinotati dagli antichi geografi ed 
etnografi, come residenze dei cosl detti P e la sg i , anche oggi 
sono abitati da Albanesi. Or se nella Bukeria, nell’Avogasia o 
Abasia, se nella Georgia sono Albanesi ; e se in Europa, nella
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Macedonia, nella Beozia, nella Tessalia, nell’Epiro, nell’Albania, 
nell’Erzegovina e Dulcigno sono Albanesi, bisogna per legittima 
illazione affermare, che gli Albanesi al presente viventi nelle 
suddette regioni, provincie, cittd e paesi non sono che discen- 
d en ti, posteri o avanzi di quei Pelasgi che Omeio qualifica 
Divini Aioi.

Sta nelP ordine delle cose umane che quando una tribii o 
un popoio migra dalla natia terra per trasferirsi in altra mi- 
gliore e pih lontana , prima sua cura b quella di provvedere 
alia propria conservazione, e mentre si ristora dalle sofferenze 
dei lunghi travagli, contemporaneamente procura di ediflcarsi 
1’abituro, o casa per starvi al eoperto dalle intemperie e sicuro 
dalle belve feroci. E siccome pm case formano le borgate, sil 
paese o la cittA, cosl sorge in esso popoio o tribii la necessitA 
di dare il no me a quella borgata paese o citlA. Certamente 
non prende a prestito da estranea favella il nome che deve 
imporre, ma n’ escogita, ne crea un nuovo nel proprio idioma, 
ovvero lo appella con quello dei paesi o cittA abbandonate e 
di sua cara rimembranza. In pruova di cib possiamo allegare 
che quando gli Albanesi della Penisola greca migrarono nel 
continente itaiiano fondarono quivi inflniti paesi e citta, alle 
quali con vocabolo del proprio idioma imposero il nome. Mol- 
tissime poi ebbero l ’appellazioue delle antiche cittA abbandonate.

Nella provincia di Cosenza, per esempio, vi sono paesi che 
hanno il nome di quelli abbandonati in diversi luoghi del 
continente Ora detto ellen ico: vi b S. Sofia d’Epiro, S. Demetrio 
Corone, Mmbusati, o S. Gkiergkhi, Pizzilia. In Basilicata, per 
quanto ricordiamo, trovasi un paese appellato Sparta sin dalla 
sua fondazione: oggi questo paese ha cambiato il nome in 
quello di Ginestra, perche Sparta come si b detto in Albanese 
dinota ginestra; evvi pure Picerno, Vietri, Yelia e Posidonia, 
che ricordan forse il fondatore Enotro figlio del Re dei Molossi 
o Albanesi. In Catanzaro e Reggio vi b Calimera, M ileto, Ce- 
ramida, Migiiano, Panajia, Rizzicone, Giano, Dafina, Pulia etc., 
che ricordano i paesi e cittA abbandonate in Asia e in Grecia.

Nel Molise tra gli altri evvi un paese detto Greci forse ac- 
corciato di Grecia; oltre tre Slavi ciob: Acquaviva colle Groci,

✓ !



t \

S. Felice Slavo, e Montemitro, nei quali paesi si parla la pretta 
lingua Slava, cosa.che manifesta chiaramente Pomogeneitii. ed 
affinitk del ramo Slavo coll’Albanese in unioue del quale venue 
in Italia abbandonando la propria patria. Inline nelle provincie 
meridionali d’ Italia dove piu che nelle altre regioni d’Europa 
si stanziarono i cosi detti Pelasgi, si trovano i nomi de’ paesi 
Acaja unito a Vernole, Crissa, Atina, Atena, Siderno, Peucezia, 
Locri, etc.

Se non impossibile almeno strano a noi riesce di poter tro- 
vare in Francia, per esempio, un paese, una citta che portasse 
il nome dell’ idioma greco, arabo, ebraico, turco; come del 
pari fe strano che in Grecia, in Germania, in Inghilterra, si 
possa trovare un paese o cittci che fosse appellato con nome 
della lingua sascrita, siriaca, cofta o con quella dei Crumiri.

Ora se , merce le nostre osservazioni portate sopra diverse 
contrade e provincie dell’ antica Grecia, e sopra altre regioni 
vicine, che la tradizione,. la poesia e la Storia, designano di 
essere state sedi de’ cosi detti P elasgi, noi troveremo borgate, 
paesi, citta e flumi appellati con voce albanese, dir si vuole 
che i primi abitatori loro, erano Albanesi, e dalla lingua degli 
stessi quei paesi e contrade ne portarono Γ appellazione.

Nella Macedonia, per esempio, vi sono i paesi Telia, Diana, 
Riett2, Dim ir, Besia, //eh, Cogni, Eraclea e Veria. Tali nomi 
appartengono all’ idioma albanese, Telia per Delia dinota del 
Sole. Diana vuol dire Doppia poten^a, doppia Dea. Riete di
nota Pete. Dimir dinota Terra buona, fertile. Besia dinota fe- 
dele. Ilea significa leggiera, veloce. Cogni dinota magna, grande. 
Eraclea, significa Erculea e Veria, Estiva.

Nell’Epiro abbiam notato tra gli altri paesi questi due pin ri- 
nomati, Larta e Camni\a. Larta  dinota la Prominente, in traslato 
senso la orgogliosa, aristocrat]ca. Camni^a,fumante o affumicante.

Nell’Albania, vi sono la famosa Croja , C o \ \a , M alea , Dar 
d a \i) Scampi, Spartina e Choni\a — Croja in Albanese dinota 
delle fonti o fontane: Co%%a significa punta, capo. Malea in- 
dica della montagna deimonti, onde Maliesi montagnardi. D ar- 
da{i dei peri. Scampi macigno. Spartina delle ginestre — Cho-  
ni\a  — del sanluario.
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Nella Tessaglia, abbiam notato questi tre. Dafni, Z io, e Che- 
ron. D ajn i indica Lauro, alloro. Z io , significa Nero, in senso 
di M isero. Cher on, che sana, guarisce.

N ell’antico ducato di Atene, evvi un’ Isola appellata Zea, che 
in albanese dinota, che afferra, o che attira, attraente.

Nel Despotato cosi anticamente detto, si trova un paese ap
pellate) Bulia. In Albanese questo vocabolo dinota Consiglio. 
Essi per dinotare Buon Consiglio dicono : miir vulii o bulii.

I Miriditi presso la Macedonia sono popoli albanesi. II vo
cabolo M iriditi b composto dall’aggettivo M iri, buoni: e Dili, 
intelligent!, dal verb'o D iitur intendere; ovvero D ili giorni, per 
dinotare forse popoli fausti prosperi, di buon augurio o felici, 
mol to intelligenti.

I Mirmidoni, rinomati presso l ’Eneide di Virgilio, erano an- 
tichissimi popoli albanesi. La voce Mirmidoni consta di due 
elementi. M irim  buono ottimo: e dalla voce Doni, inflessione 
del verbo Dheer o Aeer Dare, e dinota che danno o donanti 
il bene, donatori, largitori del bene. Avvi pure un gran flu
me appellato Matia che in albanese significa Grande Magno, 
ciofe: Gran flume.

Essendo Dulcigno oggi salita in tanta rinomanza da risuo- 
nare il suo nome in tutta Europa, ha richiamato pure la no
stra attenzione per esaminare fllologicamente il suo nome. Dul
cigno dunque b uivantichissima e piccola Citti, sita su di un 
promontorio, il cui piede viene bagnato dalle acque dell’Adria- 
tico. Per la posizione che tiene, έ difficilissima ad essere presa 
da nemici. Ha strade strette e ripide, ed b circondata da terra- 
pieni da parere una perenne minaccia. Questa Cittii dai Tur- 
chi viene appellata Olgun. Olcinium fu denominata dagli an
tichi Romani a ’quali tenne fronte. Gli Albanesi oggi con vo
cabolo del proprio idioma la chiamano Ulchiu , e dinota del 
Lupo, ciofe Citta del Lupo, poiche vuolsi che i primi pirati o 
lupi di mare appartenessero , ovvero fossero usciti da questa 
CittA.

Nell’Asia e proprio nel Turkestan vi b il Kanato di Bukhara 
con la Capitale di tal nome. Questo Kanato a dire del geo- 
grafo Balbi, b il pih ricco , piu potente e piu commerciante
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degli altri, e compretide le piii belle contrade del Turkestan. 
La Cittci Bukhara, b sitnata sopra nna deliziosa collina ed b 
notevole pei rari edific'f che contiene, e in lingua ottomana 
viene detta, la Santa, la nobile. Or Bukhara in idioma aiba- 
nese dinota Bella, Deliziosa. Dicono gli Albanesi: Bukhura 
Copille o Copiglie, bella, avvenente giovinetta. Bukhara Ghoor, 
la bella Gitli.

Bukarest b la Capitale della Valachia, La tradizione afferma 
cbe i primitivi popoli i quali abitavano questa regione fossero 
Pelasgi, che posteriormente presero la denominazione di Va- 
lacchi. La parola Bukarest, per quel che leggesi nella nuova 
enciclopedia popolare, suona citta delle delizie, senza dare la 
ragione etimologica. Bukarest b parola albanese composta dal- 
l’aggettivo Bukar e dalla voce del verbo sostantivo e sc t, che 
signiflca e: cioe Bella e, Deliziosa e : quindi: Gitth bella, Citti 
deliziosa.

Bulgaria b una provincia sita nella parte settentrionale del- 
1’ impero ottomano in Europa. Intorno all’origine dei suoi po
poli la Storia non fa motto, nella stessa guisa degli Albanesi 
e i cosi detti Pelasgi. Da parecchi scrittori vien dato a questi  ̂
popoli lo stesso nome di valorosi ed antichi, che durante la 
state abitano nelle cosi dette ju r te , ed in capanne di legno e 
pagliaja in tempo d’inVerno; amanti della pastorizia e dell’agri- 
coltura, presso di loro in grande uso. Questi popoli soggiacque- 
ro ad infinite vicissitudini di guerra e persecuzioni, e coll’in- 
vasione, al dire di taluni eruditi, della famiglia Uralica, di 
quella dei Finni ed Unni, la loro lingua talmente s’imbastardi 
ed imbarbarl, che fini poi per divenire quasi tutta Slava, con 
Finvasione degli Slavi. I Bulgari, vien assicurato che avevano 
un loro Capo scelto nella loro classe, al quale davano il titolo 
di Emiro. Dall’esame filologico da noi eseguito sopra entram- 
be le parole Bulgaria  ed Emiro siam venuti alia determina- 
zione d’ inferire che i Bulgari fossero la parte eletta degli an
tichi Albanesi riuniti e stanziati nella suddetta regione di Eu
ropa. Certo, fe da presumersi che tra una infinite di gente la 
quale Jascia il proprio paese per an dare ad abitare in altra 
nuova terra, vi dovra neceisariamente essere in mezzo ad<essa,
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il malvagio, il mediocre, il buono e il migliore: al quale esa- 
me conviene aggiungere quest’alti'o, vale a dire: che nei pri- 
merdi della migrazione di questa anticbissima gente, nel ge- 
nerale non possedeva che acqua e fuoco, mancante quindi di 
ogni mezzo alia vita; e per non perire di fame essa ha dovuto 
ricorrere forse anche al delitto; percid era viziosa e misera. 
I buoni fra loro, annojati dai continui furti, rapine e scorre- 
rie della maggior parte viziosa, han dovuto veder modo come 
staccarsene, e raccolti in uno, andare ad abitare nella suddetta 
regione, alia quale diedero il nome di Bulgaria.

Bulgaria  in albanese dinota la Signoria, la Aristocrap'a, i 
Gentiluomini, onde essi dicono: Ckio esct Bulria o Buglieria  

joon: questa d la nostra aristocrazia, i nostri gentiluomini. La 
parola E m ir  appartiene anche all’idioma albanese e dinota: il 
buono, il m igliore; onde dicono gli Albanesi: Esct emir ckio 
d ritt: 6 buona h migliore questa luce. E pare logico inferire, 
che la parola italiana Dritto, che & verita  e la veriti Juce, sia 
derivata dalla voce albanese D ritt che dinota luce,

Le nostre osservazioni quindi, pare non dovrebbero incon- 
trare difficoltA; perchd ammessa nel generale una Society buo
na, si dovrA ammettere necessariamente un individuo appar- 
tenente alia medesima, che in bontA, in virtii e in sapere su- 
peri gli a ltr i, e questo individuo era ’il fortunate essere che 
raccoglieva i voti "di tutti e veniva eletto Capo, e denomina- 
vasi Emiro, cioe il M igliore.

Se dunque il nome di dette regioni e cittA chiaramente ma- 
nifesta la loro storia, ovvero la ragione della cosa, e se questo 
nome appartiene all’ idioma albanese, pare non doversi dubi- 
tare, che una volta dette regioni e citte fossero state da Alba
nesi abitate e fondate.

L’idea, che ha dovuto muovere tanto i Pelasgo-albanesi del- 
l’Asia, quanto quelli di Europa, ramo della pelasgica razza 
asiatica, detta pure razza giapetica, a dare il nome alle Citti 
da loro fondate con antica appellazione, non ha potuto essere,1 
che grandiosa e degna della stima dei contemporanei e posted. 
In effetti leggendo le cose orientali degli antichi scrittori geo- 

, graft abbiam trovato ripetuto il name di Mileto in diversi punti
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del globo. In primo luogo conviene notare la cittA di Mileto 
nella Jonia Asiatica, che crediamo di essere la piu. antica di 
tutte le altre. La second a nella Misia. La terza nella Paflago- 
nia. La quarta nell’isola di Greta, da Omero stesso ricordata 
nella Iliade 2° pag. 647 qual Mad re della Jonia greca.

La Jonia dell’Asia Minore stendevasi dal Golfo Cumaico al 
nord flno al Monte Grio e al Golfo Basilico; al sud di Mileto 
per la lunghezza di circa 150 chilometri in linea retta, e con 
una costa lunga quasi 450 chilometri a causa di molte sinuo- 
sita e della forma del Grande Chersoneso. Strabone riferisce 
che gli abitanti di Mileto della Jonia asiatica, furono origi- 
narii Lelegi, e la CittA istessa era situata all’estremitA sud ovest 
dell’Asia Minore. II Meandro la separava dalla Lidia, ed a le- 
vante confinava colla Licia e colla Frigia, a mezzogiorno e 
ponente veniva bagnata dal mar Carpazio. Or i Lelegi, i Lidl, 
i Cumei, i Frigii altro non erano che i cosi detti P elasg i, e 
propriamente di quelli che nell’eccidio di Troja, furon scon- 
fitti dai Pelasgi europei, guidati da Ulisse ed Achille, distinti 
posteriormente col nome di Greci, come' legger si potrA nel 
citato poema di Omero. Sono a notizia di tutti le vittorie degli 
invitti Milesi e degli Jonii, contro i quali fecero spietata guer- 
ra i Re della Lidia e i Persiani adescati dalle sorprendenti 
loro ricchezze. Vuolsi dalla maggior parte degli scrittori, che 
la sola Mileto fondata avesse settantacinque cittA o colonie. 
Gli avanzi dei loro monumenti sono una giusta prova del loro 
gusto per le arti; anzi i templi ed i pubblici edifici gareg- 
giavano con quelli dei Pelasgi della Grecia progredita, la cui 
letteratura potrA dirsi essere originata dalla costa dell’Asia Mi
nore. La flotta di Mileto della Jonia veniva reputata per la piu 
forte. Dopo gagliarda e lunghissima resistenza essa fu distrutfa 
e gli abitanti passarono nella Persia ove trovarono terra e di- 
mora.

Dal fin qui detto chiaro apparisce che i popoli di Mileto e di 
tutta la Jonia asiatica rappresentavano la forza come in un fa- 
scio, e l’ offesa ad un solo fatta, veniva riguardata come offesa 
generale. Quindi quei primitivi Pelasgo-Albanesi della Jonia 
asiatica non potevano meglio far rilevare il concetto unitario
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della loro potenza, che col vocabolo Jorii, il quale come si b 
detto, indica N ostri; ripetuto posteriormente dai Cranai o Pe- 
lasgi del continente ellenico, dopo le strepitose lotte sostenute 
contro g l’ invasori Fenici, e ad imitazione dei loro proavi vol- 
lero denominare Joni tutti i paesi delle vicinanze di Atene, 
e Jonio quel mare che bagna le coste della Grecia, per dino- 
tare, di essere loro il mare e del loro partito i popoli dei paesi 
dell’ Attica.

Il nome di Mileto imposto, come sopra si e detto, a differenti 
cittb., ha fatto nascere in noi vaghezza di rivolgere le nostre 
osservazioni su di esso, per iscoprire possibilmente la ragione 
sufiiciente che indusse i fondatori ad appellarle con una stessa 
denominazione: e la nostra vaghezza si raddoppib in aver tro- 
vato nelle Calabrie altri paesi del medesimo nome, e partita- 
mente poi di una Mileto posta nel circondario di Moteleone in 
Calabria Media, che il Barrio, il Marafioti ed il Fiore, scrittori di 
cose calabresi, vogliono essere stata ediiicata daiMiles'i dell’Asia, 
in rimembranza dell’ antica loro patria, senza punto flssa- 
re epoca della fondazione. » Miletus Civitas vetusta a milesiis 
Asiae populis condita. Qnesta Mileto, second© il nostro avviso, 
ricorda i tempi famosi della Magna Grecia, quando la lingua 
ufficiale di quei popoli era greca e la familiare era Albanese, 
Che tale nostra asserzione sia vera, viene provata dai diversi 
nomi dei paesi piu o meno lontani da Mileto, i quali hanno 
appellazione greca e albanese insiem e: fatto il quale dichiara 
che quei popoli parlavano la lingua greca e albanese. I paesi 
con nome albanese sono: Calimera che in idioma albanese di- 
nota: buon giorno , forse fortunato, di buon augurio, felice. 
Ceramida, che signiflca tegola di terra cotta. Questa deuomi- 
nazione, crediamo di aver dovuto trarre origine da Ceramico, 
che a detta di Tucidide, era il pivi bel sobborgo di Atene, ab- 
bellito da monumenti di illustri Ateniesi, specialmente dei 
caduti in battaglia; dappoiche il Ceramico esterno costituiva 
il luogo di sepoltura, accanto al quale o all’ esterno vi era la 
famosa accademia di Platone. Jonadi: che signiflca dei nostri. 
M igliano: mi lie bande, mille facce; e presso gli Albanesi questo 
vocabolo b passato a dinotare cognome di famiglia. Majerato:
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di spada, spadato o fornito di spada. Panajia, dinota: perfet- 
tameate benedetta. R i\\icone, arrischiante, che arrischia. Zam- 
maro, cordiale, da sterner cuore, derivato dal verbo s\ee  co- 
mincia, principia, perchfe la vita principia dal cuore. Ciano, 
rompe spezza: da ciaar rompere spezzare. Daffina; lauro o 
laureto : denominazione che gli Albanesi dAnno ai fondi rustici 
di ottima qualitA, onde Dafin o dAfn, alloro. San Calogero , 
San Monaco. Gli Albanesi per dinotare Monaco dicono Ckalo- 
gkier. Pulia dinota Gallina. Altro paese posteriormente fondato 
nelle vicinanze della citta di Reggio, fu con nome italiano ap- 
pellato Gallina. Pine b un altro paese e dinota bevi vivi: questa 
voce^fe iu uso anche presso i Greci i quali dicono, πίνε bevi tu, 
vivi tu.

I paesi poi, che hanno appellazione greca sono i seguenti :
Dasat dalla voce greca Δάσος, bosco. Carida da Καρύδι, noce 

Drosi da Δρδσος rugiada. Dinami da Δύναμις forza, potenza. Fi- 
landari, da Φιλάνδρος, umano. Nao da Νάω, io abito. Moropati 
da μορος, destino, e παττω, spargo ; forse sparsa dal destino. 
Paravati, da Παραρατης, violatore di legge. Sicani da Σύκινος fi- 
caja. Trip am i, da Τρίπος di tre, ed άρνος agnello di tre agnelli. 
Garopoli da γάρος, mosto, e πόλις, cittA del mosto, ferace dimosto. 
Pernacori, do Παιρναω tagliare, spaccare e Κόρα, noce, nocciuolo; 
spacca-nocciuoli, ed altri diversi i quali abbastanza provano 
la dualitA del lingnaggio allora parlato da qnei popoli fondatori.

Con le nostre ricerche filologiche sopra la parola Mileto, sia 
perche molti vocaboli presso taluni albauesi, non sono cono- 
sciuti nella nostra patria, sia perchA dopo tanti secoli che gli 
Albanesi dell’Italia meridionale trovandosi circondati da popoli 
di diverso idioma, la lingua albanese b andata a deteriorare 
e impoverirsi, noi non abbiamo potato ricavare una soddisfa- 
cente esplicazione. Nondimeno avendo consultato parecchi mi- 
tologi antichi, abbiam raccolto, che sia un Mito pelasgo. Tutti 
son concordi nell’ affermare di essere Mileto uno dei figli di 
Apollo, padre della Storia, della Poesia, della Musica e della 
Cronica, procreato con la figlia del favoloso Minosse, uqo dei 
tre giudici del tartareo regno. Si racconta, che appena nato fu 
esposto in un bosco, ed i lupi presero cura di nutrirlo jhio a



che non fu trovato da taluni pastori, i quali lo presero e lo 
allevarono sino all'adoiescenza; favola chenoi vediamo ripetuta 
su ll’origine di Roma, nei primi tempi tenuta dai Pelasgo-E- 
notri.

Mileio adunque divenuto giovane, abbandond i suoi benefat- 
tori e passd nella Caria situata all’ estremita sud-ovest dell’Asia 
Minore, ove diede splendidissimo saggio di virtb morali e guer- 
resco coraggio, pei quali meriti si acquis Ιό le grazie di Idotea 
e la stima del padre di lei Eurito, capo allora dei popoli della 
Caria, del quale, non andd molto, e divenne genero. In seguito 
Mileto fu innalzato a ll’alto posto di Eurito, e volendo perpe- 
tuare la sua memoria, fece edificare una nuova citta, che dal 
suo nome, chiamd Mileto, capitale della Caria, e posteriormente 
della Jonia.

Orgogliosi quindi quei primitivi Pelasgi della Jonia asiatica, 
di avere avuto origine da Apollo, fe cosa logica dedurre che 
l discendenti solleticati dalla medesima nobile id ea , fossero 
stati indotti a denominare Mileto le altre citta fondate in Asia 
e in Europa. In convalida della su enunciata nostra opinione, 
giova qui ricordare che la medesima causa spinse i Pelasgo- 
Albanesi dell’ Asia venuti nella  penisola ellenica a nomarsi 
Eraclidi o discendenti di Ercole. E un fatto riconosciuto dalla 
stessa storia, che la favola dell’Ercole Argivo o Dorio s’ inven- 
tasse dopo che i Dori passarono nel Pelopoimeso. Chi fossero 
cotesti Don, e quando avessero preso tale appellazione, noi ab- 
bastahza precedentemente abbiam riferito, attenendoci stretta- 
mente alle dichiarazioni di Erodoto, nel precitato libro e ca- 
pitolo della sua Storia. Secondo questo scrittore erano Pelasgi 
quei popoli Doriesi, che ai suoi giorni vivevano in Crestone, 
nelP Elesponto, in Placia in Scilace e nel Peloponneso. Pelasgi 
erano coloro che presero il nome di Ateniesi, ed infine erano 
Pelasgi quei Doriesi che abitavano nella ora detta Macedonia, 
Tessalia, Tracia, Eubea, Beozia e Missinia.

E indubitato che la memoria dei fatti pm clamorosi compiti 
da una razza dell’umaniU'i con generale plauso, non viene ripro- 
dotta e ricordata che dai soli posteri della medesima razza. La 
giustizia di Aristide, per esempio, e le glorie di Milziade, Pericle
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e Alcibiade appartenendo alia nazionalitii ellenica, non ispetta 
ai Russi di ricordarla alia sua nazione. Nella stessa guisa, le 
gloriose gesta di Napoleone Primo, interessando la sola nazione 
francese, spetta ai Francesi per mezzo della Storia e di pub- 
blici monumenti di ricordarle all’ et& futura dei popoli fran
cesi. Fu adunque questa la ragione, in forza della quale i Pe- 
lasgo-Albanesi dell’ Asia, migrati nel continente europeo, nel 
fondare nuove citt& e paesi, diedero loro appellazione antica.

II nome di Eraclea imposto a trentadue c itti nelle regioni 
dell’Asia e di Europa, ritenute sedi dei voluti Pelasgi, come 
osservare si potra nel Dizionario geografico dell’ illustre fran
cese Monsieur Bruzet La Martiniere , forma per noi principio 
di massima, per confermare sempre piix la nostra proposizione, 
vale a d ire : di essere della natura dei popoli del medesimo 
stipite, il perpetuare le cose, i fatti e le glorie dei loro ante
nati. Noi quindi senza recriminazione di sorta, lasciamo al 
criterio dei dotti storici e linguistici la liberty di giudicare, 
se i Greci della razza fenicia possano aver dritto di nominarsi 
Eraclidi e Milesii, dopo aver tolto il nome, la patria, la scrit- 
tura o l ’alfabeto, le scienze e le arti agli sventurati, ma glo- 
riosi popoli albanesi, dalla. generalita riguardati come i piii 
rejetti, selvaggi e barbari esseri del Hondo 1 1

Svariate sono le versioni che coi nostri esami abbiam rac- 
colto intorno alia parola Albania e Albanesi. Noi riporteremo 
in primo luogo quel che riferisce su tal riguardo Plinio ed 
altri antichi scrittori.

Nel libro 116 G. 13 questi riferisce quanto segue: « Albani 
etiam dicuntur populi qui hodie ab Italis, Georgiani et Zuriani 
quorum regio ad mare Caspium sita est, ipsumque mare quod 
ante eos jace t Albanum appellatur. » Secondo Plinio la parola 
Albania ebbe origine adunque dal mare Albano. Allrove lo 
stesso autore soggiuuge: Ideo autem dicti sunt Albani eorumque 
regio Albania quod albis capillis ibi nascuntur, vei ab Albano 
monte Italiae qnod in ea loca it populi ab Hercule deducti sint 
ut Justin, lib. 4 2  tradit. » Alla quale ultima idea etimologica 
noi non possiamo associarci perche chiaramente implica con- 
traddizione cronologica ed etnograhca, essendo nolorio che la

6
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denominazione monte Albano rifletterebbe gli Albanesi venuli 
in Europa o in Roma con Enea, e non la origine degli Alba
nesi dell’ Asia, dei quali intendiamo parlare.

Strabone poi, il quale e piu corapetente in materia di sto- 
yia geograiica, riferisce: « Albani pastoraliores sunt, et noma- 
dico generi proxim i, praeter quam quod non alienigenae. » In 
due versi questo storico, ebbe la felicita di tramandarci la pin 
concisa ed esatta descrizione del carattere , indole e natura di 
questo primitivo popolo, ma involta nella oscurity del tempo 
rimase la parola Albania. Secondo Strabone, questo antichis- 
simo popolo nel primo stadio sociale, in nulla δ sviluppato 
ηδ in politica, ηδ in speculazione, ηδ in commercio: che anzi 
nel suo primitivo stato, di altro non si occupa che della pa- 
storizia; ed altro diletto non prova, che quello di vivere spen- 
sierato sui verdi prati e in mezzo alle saltellanti caprette. Un 
sol pensiero 1’occupa, quello οίοδ: di garantire ed assicurare 
per βδ e per la famiglia quella pace e tranquillity, che for- 
mano la delizia della loro ingenua, innocente e vagabonda l i 
berty. Sono nomadi dice Strabone: ed δ questo un’ altro ca
rattere che distingue il vergine e primitivo popolo albanese, 
ροΐοΐιδ non trovando adatto ai propri bisogni ed alia propria 
natura quella terra dove si δ allogato, ovvero scorgendo di 
venir turbata la sua liberty, facilmente sloggia dal luogo dove 
si trova per andare in pHi lontana terra, in cerca di migliore 
e piii sicuro asilo, come il lettore ngevolmente avry avuto oc- 
casione di notare.

Conviene adunque ammettere, che gli Albanesi vivevano di- 
visi in tribii, e il Capo di essi, che godeva la stima e fidu- 
cia di tutti, veniva distinto col titolo di Emir, il migliore. Le 
tribii selvagge delle Americhe, e propriamente nel Brasiliano,

, per quanto ci viene assicurato da persona degna di fede, pure 
quelle tribii hanno un Capo , che dinotano col vocabolo Ca- 
cick. Siffatta parola in. noi eccita vivamente la maraviglia, 
perchy in uso presso gli Albanesi di Spezzano, e la adoperano 
in senso di uomo popolare, rigiratore. Questo fatto costituisce 
una pruova di piu, per ritenere che gli Albanesi, dopo cinque 
secoli che si trovano in mezzo agl’italiani meridional! anche

i



nel secolo XIX conservano usi e nomi che si riferiscono ai 
primitivi popoli, cosi detti Peiasgi, dei quali veramente essi 
sono i superstiti discendenti.

Dopo aver riportato quanto gli antichi scrittori intorno al- 
l ’origine degli Albanesi e su la parola Albania han riferito, 
eonvien tener con to di quel che a tal riguardo riferiscono i 
neoterici. Troviamo utilissimo quindi trascrivere qui appresso 
un hrano dell’opuscolo del recentissimo dotto Professore e De- 
putato elleno Th. A. Paschida intorno agli Ateniesi e loro Av- 
venire coIPEllenismo, con appendice intorno ai Greco-Valacchi 
e Bulgari, stampato in Atene, in greco idioma nel 1879 e tra- 
dotto in lingua Albanese dagl’illustri Signori Giovanni Darda 
ed Elia OrologA con caratteri delPalfabeto greco, il quale bra- 
no, secondo il nostro avviso, apporterA molta luce su Porigine 
degli Albanesi e su la voce Albania, e sarA sufficiente per de- 
finire le controversie su la differenza che si vuol fare tra i po
poli peiasgi e i popoli albanesi.

« I primi abitanti, dice Paschida, dell’EUade sono i discen- 
« denti di Jafet o Giapeto, che altrimenti si chiamano Peiasgi 
« o slirpe Giapetonide secondo Pindaro, Esiodo e lo sttesso im - 
« mortale Ornero. Costoro discesero invero da altre parti del- 
« PAsia, principalmente perd dal Caucaso dove esiste una certa 
« regione ainpia estesa e presentemente prima Albania , e un  
« certo passaggio o gola , chiamato Porte Albanesi (1 ), come 
a se derivasse la voce Albania da Alvi o A lp i, monti bianchi 
« donde ancora il nome nazionale Albanesi. A lv o Alp secondo 
« Pidioma dei Goti, Celti, Daci, e anche secondo i Greci s i-  
« gnifica Monte bianco come venisse dalla neve. I Peiasgi o 
« pelasgoni vivendo nelle interne regioni ( forse l ’autore vuole 
a alludere di non essere naviganti) abitarono la Tracia, la 
« Macedonia, la superiore ed inferiore Misia (anche nella Gre- 1
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(1) Migrando gli albanesi dal Caucaso nol confcinente ellcnico, il caso died© loro 
l’opportunit^ di rinnovare in Grecia l’antioa appellaziono di P o r t e  a l b a n e s i  presso 
le Termopili che chiamarono Πυλαι οίοό Porto per occellenza: famosa Gola mon- 
tanara che conduce dallg^Tessalia alia Locride, unica via per cui un nemioo po- 
trebbe entrare in Grecia, dal Nord al Sad della sfcosea. il sita questa Gola tra il 
monte Oeta od una inacccssibile maremma formante il margine del golfo Maliaco«
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« cia) e tutta la llliria o terra illirica, e I’Epiro Tessalica, indi 
« si stabilirono anche nell’Attica, in Beozia, in moltissime isole 
« dell’Adria, (1) del mar Jonio ed Egeo. II famoso oracolo di 
« Dodona era fondato dai Pelasgi e nei diutorni di Dodona, in 
« seguito in Thia, o Fthia (patriadi Achille) abitavano stirpe 
«. pelasgbe e tc .»

Per flssare un epoca approssimativa dell’origine della lingua 
pelasga o albanese nella vasta regioae caucasea in Asia , se- 
condo il nostro avviso, vien meno ogni congettura, e la mente 
umana, che vi volesse dar opera, si perderebbe nei vortici del 
tem po: possiamo al contrario poi francamente affermare che 
in Europa detta lingua suond in tempi assaissimo anteriori 
a ll’invasione dei F en ici, e moltissimo prima della lingua gre- 
ca, alia quale prestd i radicali, i caratteri e i suoni dei carat- 
teri, ragione per la quale divenne ricchissima ed estesa. La 
lingua pelasgo-albanese venue detta barbara, perche secondo 
i Cadmei cid che'non era greco, tutto era barbaro; e barbari 
furon tenuti i poveri pelasgo-albanesi; anzi in conferma di cid 
troviamo opportuno riportare qui appresso quel che Platone 
riferisce* nei Gratilo colle seguenti testuali parole, tradotte in  
idioma Italiano. « Se tu non trovi la derivations dei greci no- 
mi neW idioma dei greci m edesim i, cercala in quello dei bar
bari ( cioe pelasgo-albanesi) dai quali assai vocaboli i  Greci 
han preso. » Barbari quindi e bilingui vengono anche oggi giorno 
dagl’Italiani detti tutti gli Albanesi generalmente stanziati nelle 
meridional! provincie , e spesso poi particolarmente denomi- 
nati Greci.

Or ammessa una volta^l’ esistenza di un popolo cosi antico, 
la lingua dal medesimo parlata non pud essere che primitiva. 
Una lingua primitiva non pud essere che rozza, aspra, piena 
di consonant!, ed in gran parte abbondante di vocaboli mono- 
sillabi. Tale b la lingua pelasgo-albanese come ravvisare si 
potri dalle seguenti parole : Ferr, spina roveto. Gkardh, siepe. 
P ret, taglia. Thick, tick, coltello, onde il vocabolo greco Ουω,

♦
(1) Adfcia deriva dall’albanese A t r i a  e dinofca il parentado, patriale o sede de- 

gli Avi.

s
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macto ferio. Topper, scure. Gliop, vacca. S ctierr, agaello. 
Zerck, nuca, collo. Tuff, cima. Diet, sole. Glium, flum e, ed 
ha molta analogia coa flumeu de’ latini q fium e degl’italiani. 
Burr, uomo, donde ritaliauo Burro, che e il fiore, il grasso 
del latte, e il latino vocabolo Vzr. B iir, figlio. At, padre. Eem, 
raadre. Motter, sorella. Piot pieno. Migliaja di vocaboli di sim il 
natura noi potremmo qui produrre, ed ometteremo per non 
recar tedio ai nostri lettori. Una nazione si dice v iven te , nel 
fiore della vita, allorchb possiede una letteratura propria. Quindi 
vive la nazione tedesca, perche vive la lettaratura tedesca: 
vive la francese, vive l'italiana perchb l1 una e l ’altra posseg- 
gono la loro letteratura. Al contrario, dicesi morta quella na
zione che non possiede o manca della propria letteratura. In 
vero, Γ idioma degli Albanesi attuali dell’ A sia, della Grecia , 
della Turchia e dell’ Italia, unico avanzo del pih antico popolo 
del globo, essendo del tutto orale a noi.non souo pervenuti 
documenti; quindi non avendo quei popoli la propria lettera
tura, la loro lingua sta per finire. Tra gli Albanesi d’ltalia in 
varie epoche sursero gagliardi erobusti ingegni. Scrissero nella 
propria lingua belle poesie, bellissinii can ti; scrissero topo- 
grafie, monografle, diedero persino Epopee, tradussero la Bib- 
b ia; ma i loro scritti ebbero la vita di quel fiore, che all’alba 
ristora chiuuque s’ avvicina per odorarlo; al mezzo di, perchb 
quasi appassito vieu poco curato; alia sera poi chinato sul suo 
stelo inaridito, finisce per essere da tutti spregiato.

Gli Albanesi in generale , se potessero unirsi in Regno al 
certo formerebbero una seria e formidabile nazione; inasven- 
turatamente sparpagliati e seminati in diversi punti della terra, 
e quel che e pih discrepanti tra loro, non possono formare una 
Nazione, quindi non possono avere una propria letteratura.

La lingua albanese, come con l’autoritb, di sommi scrittori 
abbiam dimostrato, ed avremo occasione di dimostrare nel 
corso di questi studii, non b altra, che la lingua dei cosi detti 
Pelasgi. Essa b antichissima, b prim itiva, e autonoma , non 
deriva da altra lingua.

Assodato adunque quanto di sopra, a noi con la guida di 
quest’ antichissima lingua, b agevol cosa di poter trovare l'e-



timologia della parola A r te , involta nell'oscuriti del tempo. 
L’ etimologia per esser vera, bella e dilettevole, non deve pog- 
giare sopra induzioni fantastiche , sopra arzigogoli; non dee 
crearsi; come si suol fare, per sottrazione di sillabe, o sostitu- 
zione di lettere; nfe inventarsi per voluti o immaginati dialetti: 
invece 1’ etimologia dee poggiare sopra verity, deve essere spon
tanea e contenere in sfe tutto il senso, la filosofia del vocabolo 
primitivo da cui si vuol sapere la naturd ed origine della pa
rola derivante.

II vocabolo Arte  nell’ idioma Albanese b nome sostantivo: 
onde e s s i , per dinotare che cosa sai fare, che prodotti, che 
produzioni sai fare, dicono: Cie A rt dii e ben ti?  Cie A rt esct 
ckio? Che produzione b questa?

Deriva dunque dalla inflessione del verbo Ardhur o ar$ur, 
che dinota pro d u rre , nascere , pervenire. Nella inflessione di 
questo verbo nei suoi modi, tempi, numeri e persone abbiamo 
Erth  ovvero Erft che dinota: b prodotto, e nato, b pervenuto. 
Onde gli Albanesi per dinotare: fe pervenuto, b nato il so le , 
dicono Erb, D ieli o Deli. Yi b A rt  presente dell’ imperativo, 
pervenga, produca, nasca; onde A rt tij em ir a, nasca, avvenga, 
si produca a te il bene. A rt tij e g lig k a ; avvenga, si produca 
a te il male. Chi non vede in siffatta etimologia Γ armonia , 
la fllosofia e I’analogia della parola derivata col vocabolo pri
mitivo e x'adicale della lingua albanese ?

II.

Supponiamo, per esempio, che i lettori sian rimasti soddi- 
sfatti della veridicitd della nostra etimologia su la parola Arte, 
e si accordino con noi a riputare che derivi effettivamente 
dall’ idioma albanese; ma che perd non si accordino nell’istessa 
guisa con noi a riputare che la lingua albanese s ia l ’identica 
di quella che i cosi detti Pelasgi parlavano. In tal caso *per- 
metteranno di far loro la seguente domanda. Data, e non con- 
cessa, la esistenza reale di una nazione denominata Pelasgia e 
differente dalla albanese, non 6 mica da presumere che gli 
stessi Pelasgi, non avessero posseduto un linguaggio che la
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generality dei dotti riguarda come privilegio annesso alia na- 
tura dell’ uomo, il quale sente in sfe il bisogno o la necessity 
di manifestare altrui i propri pensieri, le proprie idee per mezzo · 
della parola.

I Pelasgi adunque ban dovuto senza fallo parlare un linguag- 
gio, essendo essi un complesso di esseri animati e ragionevoli: 
ed ammesso che ban no avuto una favella, e logico che questa 
non potea estinguersi, ad onta di tutti gli sforzi morali e ma- 
terialx dell’ ira dell’ uomo. Quale adunque era la lingua che 
parlavano questi voluti Pelasgi? Quali docum enti, siffatti po- 
poli hanno ai posteri tramandato, intorno alia forma e natura 
dell’ idioma.? La risposta b prevista e breve : N& intorno al lin - 
guaggio, ne intorno ai caratteri del linguaggio, gli eruditi lin- 
guistici ban potuto sin’ oggi trovar ombra o traccia. Non b 
presumibile che 1’ uomo per la sua natura singolare ond’fe co- 
stituito, non si formasse, non inventasse, nella prim evita, un 
culto religioso, sia falso o fantastico, sia ragionevole ο ηό; non 
b possibile che esso anche nello stato selvaggio, non si creas.se 
una divinity e non ideasse poscia la storia o la favola relativa 
alia divinity da lui creata. Se cid il lettore ammettery, come 
dovry per necessity ammettere, b agevol cosa per noi di poter 
trovare quale fosse stata la lingua parlata dagl’ immaginar'i 
Pelasgi. Questi popoli, come tutti gli altri dotati deldono della 
fantasia, e delle altre facolty, nel principio di questi studii 
annoverate, han dovuto avere un culto anche bugiardo , fan
tastico per una divinity anche falsa, e della divinity han dovuto 
creare la relativa storia, che noi chiameremo Favola o Mito. 
Sono adunque le favole o i miti che porgono una irrefragabil 
pruova della forma e natura del pelasgo idioma. Conviene percid 
dire che cosa sono questi miti. Il sommo Aristotele li definisce:
/’ imita{ione di uri? a\ione. Altri scrittori: il complesso delle 
nozioni che le society primitive potevano avere, ed appartengono 
alle piu remote ety dei popoli. I primitivi popoli della Gre- 
cia (I), orgogliosi di una origine singolare, mischiarono nella 1

(1) S ,  B. Per i primitivi popoli dolla Grooiat non intendiamo cho i Polasgo-Al- 
baneei.
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favola o nel mito la loro storia, e per tal ragione il piu delle 
volte noi troviamo che i principali attori nei loro miti sono 
gli Eroi e gli Dei. A noi meglio soddisfa reputare il mito in 
generale un racconto, che riproduce in forme bizzarre ed esa- 
gerate un fatto vero o verosimile: oppure la tradizionale cre- 
denza religiosa di un popolo, e per tal ragione ebbero origine 
i miti pelasgi, greci, persi, egiziani, scandinavi etc. Diana, per 
esempio, b un mito. Persfeo b un mito. Deucalione, Tritolemo, 
Mida, Afrodite, Iside sono anche miti.

I nomi di questi miti a noi non sono pervenuti scritti, bensi 
tramandati dalla piii remota tradizione, in parte storpiati e in 
parte modificati o cangiati a cagione dello svolgimento pro- 
gressivo del pensiero e linguaggio dei popoli. Ora se i nomi 
di questi miti dei quali ignorasi l ’etimologia, paragonati e con- 
frontati coi medesirni nomi della lingua albanese, danno I’iden- 
tico significato, l ’identica storia che dinota il primitivo nome 
della favola, fe chiaro come chiara la luce del giorno, che 
la voluta lingua pelasga altra uon e, che I’Albanese, eq u ia p -  
presso lo dimostreremo.

Diana b un mito pelasgo. Nella mitologia viene tenuta co
me la Dea che presiede alia verginiti ed alia caccia. Diana fe 
un vocabolo composto da due voci albanesi , cioh dal nome 
numerale cardinale Di, colla vocale i lunga come se fosse DU; 
e significa Due : e dal nome sostantivo A n a , colla vocale fi
nale muta, e dinota: banda, sembian\a, faccia. Quindi, doppia 
faccia, doppia sembianza, doppia Dea.

Lidia secondo che riferiscono i mitologli , b pure un Mito 
pelasgo. Tra i poeti, Ariosto con colori artistici fa la storia di 
questa favola. Vuolsi che Lidia fosse stata una Ninfa'o una 
donzella di bellissime forme, la quale per non aver serbata 
la fede al suo amante, venne dagli Dei punita a star legata 
presso una ciminiera deH’inferno, dove soffriva la puzza ed il 
fumo. Or la voce Lidia in albanese pronunziando la lettera L  
come se fosse gli, nel modo stesso che usano i Greci, dinota 
L egata; onde essi dicono: Lidia o glidia door te ckopilies, la 
legata mano della giovinetta. Lidia o glidia je tu i ckschetit Nus- 
s e s : il legato nastro della treccia della sposa.



Ligio, dice il Mitologo Declaustre, che secondo gli antichi 
Pelasgi dinotava l ’arbitro. Ligio in lingua albanese dinota g iu -  
sto e ligia dinota giustizia,. verita. I medesimi per dinotare: 
la giustizia e dalla parte su a , dicono: Lickhia esct ckaa ana 
etij. E per giusia parola  d icono: lickhia fiaal o fikagl.

Adone fe creduto figlio di Mirra, ardente innamorata del pa
dre Cinira, Re di Cipro, col quale giacque per inganno in- 
gravidandosi. Venuto a conoscenza il padre di lei, dello ince- 
stuoso amore, la perseguitd a morte. Mirra salvata dall’ira pa- 
terna, prego gli Dei di concederle la grazia, o di farla perire 
o di liberarla dal turpe delitto. Gli Dei commossi del suo caso 
disperato, le concessero la domandata g ra tia  con convertirla 
in Albero di tal nome; e siccome gravida, permisero, chedopo 
nove mesi partorisse un maschio, cui venne dato il nome di 
Adone, che in idioma albanese, pronunziando la vocale 0  col 
suono nasale, dinota: Concessioner c io e : grazia ottenuta da 
Mirra sua Madre. «

Zevs o Szevs, e il pih antico mito che i Pelasgi avessero 
potuto creare. Nell’ inflessione del caso genitivo i greci han 
fatto Δώς, D ios: donde Deus dei la lin i, e Dio degli italiani. 
Zfevs significa Giove, Dio, principio degli Dei. In lingua alba
nese la parola S{ev  o s\eu  b un sostantivo che dinota prin
cipio, che contiene la ragione per cui una cosa e ,  o primo 
fondamento. Il verbo da cui qnesto sostantivo deriva, e S%eer 
che tra i moltissimi significati che tiene, dinota pure princi- 
piare onde per dinotare, dove o cominciato, dove o principiato 
la son rimasto dicono: teck s \u ra  attie ckhintrova. Gli Albanesi 
d’italia anche oggigiorno conservano la parola Zeu  o S{eu  
identicamente al Zev  primitivo, per intimidire i bimbi, allor- 
che tuona.

Perseo, antichissimo mito pelasgo. E noto quante dif&coltci 
ebbe a sopportare questo Semideo per vincere le Gorgoni e 
tagliare il capo a Medusa: e del pari noto in qual modo tra- 
sformd in pietra Atlante, e come tolse la poma d’oro dalgiar- 
dino dell’Esperidi, come libero Andromeda dal Mostro, che d i- 
vorar la dovea: inflne come scamph dall’ ira di Plutone nel- 
1’ inferno. Nella favola Perseo vien tenuto come il vincitore
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o persecutor del male. Gli Albanesi per dinotare, perseguitare  
dicono Pe'rser o pers^er: e per dinotare Persecutor, Vincitore 
dicono: P ersevi o Perszeu. Per questa desinenza ci serva di 
esempio il nome proprio Andrea, per dinotare il quale gli Al
banesi dicono Ndreu  : e volendo dinotare, ho perseguitato la 
volpe essi dicono : Pers^eva Dhelperen o helpren, pronunziando 
la lettera L come se fosse gli.

Iside, b uno dei primi miti inventato dai Pelasgi. Presso gli 
Egiz'i era la Dea che rappresentava la Natura, Madre di tutte 
le cose, ed b stata scambiata per Cibele, che dai Mitologi e 
reputata per la madre Terra. Iside b vocabolo dell’idioma al- 
banese e consta di due elementi: isi inflessione del tempo im~ 
perfetto del verbo escter essere e dinola e r a : e dal sostantivo 
dhe o Aee, che dinota terra; ciofe isi-dhe, era la terra.

Nem esi, b dai mitologi tenuta l ’arbitra in tutti gliaffari, ed 
aveva l’occhio a tutto quello che si faceva su la terra. Taluni 
la  facevano figlia della Giustizia, altri poi dicono, essere la 
Giustizia. La parola Nemesi in albanese idioma, pronunziando 
le due vocali e col suono nasale, dinota in generate, Senten\a 
e dicono: fvu u  gne nemesi > ^ Inflitto una sentenza. Si 
prende pure per maledizione; onde dicono: i  vura nemes\en, 
la ho maledetta, che a nostro avviso equivale a sentenza o com- 
pimento di giustizia.

Erebo, b annoverato tra gli antichissimi miti pelasgi. Secon- 
do opina Esiodo era flglio del Caos. Presso gli antichi Alba
nesi o Pelasgo-albanesi l ’Erebo si prendeva per una parte te- 
nebrosa dell’ Inferno. Secondo Servio b propriamente quella 
parte dove dimoravano quelle ombre, che non vissero bene, a 
differenza dei Campi Elisi, dove solamente quelle vi andava- 
no, che si erano purificate. Malamente si b detto essere parola 
fenicia da taluni scrittori. Erebo b parola del patrimonio del
l ’idioma albanese, e dinota bujo oscurita, onde gli Albanesi 
sogliono ripetere : esct gne erbursiip issie, fe una oscurita, un 
bujo d’inferno. Ee nat e erbur : e notte oscura.

Iri ed Iride , e la Messaggiera di Giunone, o I’apportatrice 
della novitk: ed era pure la Dea dell’ArAn Iri, in idioma al
banese dinola vento, aria. I Greci adoperano Ηρη per dinotare



Giunone. Gli Albanesi dicono: fr iin  ira, tira il vento. Esct ira  
eftoghet, 'e vento freddo. Iride έ pure vocabolo composto dai 
diie termini; iri con la finale vocale i lunga, dinota; il nuovo, 
la novita, e dalla voce dhe che dinota diede, inflessione del 
verbo Dheer, dare, apportare. Iride quindi dinota : I’apporta- 
trice di uoviti, che d& le novita.

Romza o Romina, cosi gli antichi popoli pelasgi nomavano 
la Dea che presiedeva al nutrimento dei Bambini, ed aveva 
cura di allevarli e farli vivere. Questa Dea viene rappresen- 
tata sotto le sembianze di una ben nutrita donna, che porta 
nelle braccia un bambino, e con uha mammella scoperta nel- 
l’atto di allattarlo. In idioma albanese la parola Romia dinota 
colei che fa vivere, o Salvatrice.

Romina, a il medesimo significato. E composta questa voce 
dal nome personale N a, che indica Not, e dall’altra rom i per
sona prima plurale del presente indicativo del verbo ruar , 
vivere. Romina, dinoterebbe: viviamo n o i: ma considerate so- 
stantivamente, significa, colei per cui noi viviamo.

Nessuno storico antico o moderno che sia mette in dubbio 
la venula in Italia del Padre Enea dopo la distruzione di Troja; 
e quindi trojana da costoro viene reputata l’origine di Roma. 
Che Enea poi ed i Trojani siano Pelasgo-albanesi, pochi sono 
gli autori che lo attestano. Gli sforzi nostri per conseguenza, 
nel corso di questi studii, non sono accessoriamente rivolti a 
fame la dimostrazione di siffatta verity, che la numerosa tur- 
ba degli antichi scrittori, confuse pih per la ragione di non 
avere avuto chiare nozioni della lingua albanese, che pel fine 
malvagio ereditato dalla malizia dei Fenici-elleni, tendente ad 
oscurare ed annullare il nome glorioso degli Albanesi medesimi.

Noi propendiamo a credere che, l ’antico mito Romia,' intro- 
dotto nel Lazio da migrazione pelasgo-albanese, forse anche 
prima dell’arrivo di Enea, avesse date luogo a ll’origine o eti- 
mologia del nome Roma imposto alia citti una volta Regina 
del mondo. Ed in prova della nostra asserzione, crediamo as- 
sai opportuno riportare qui, cid che a questo riguardo riferisce 
i l  nostro concittadino ed amico Girolamo De Rada nel suo dotto 
opuscolo Antichiti della nazione Albanese, che speriamo di ri-
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cordare altre volte. Parlando dell’affinity degli Albanesi cogli 
Elleni e Latini esso dice .· « Propriamente la memoria d’ una 
« consanguinity de’ padri dell’ Esperia e dell' Epiro era natia 
« nel Lazio; e quella il Poeta Virgilio , (1) forzato da’ limiti 
« della sua favola, fissa alia gente trojana profuga nelle due 
« penisole, Ma si ha troppe forti ragiohi per credere che questa 
« affinity rimontasse ad eta antiche ; e che una gente cognata 
«. avesse ahitato dal principio le due sponde dell’ Adriatico ove 
« sparsi ne duravano gli avanzi al tempo di Erodoto; e dai 
« quali potd esser dato nome a quel golfo quasi Atyria (Adria) 
« Sede degli avi. Lo stesso· principio di Roma si involuto di 
« tenebre b rispinto appositamente ne’ miti dalle genti che 
« maggiori di numero e diverse di lingua da’ suoi primi fon- 
« datori l ’abitarono dopo, pu.6 esser dovuto al popolo Pelasgo. 
« Rom i nel parlar nostro, vuol dire viviam o; quasi fuggenti 
« dalle oppressioni e dalle durizie d’ una vita profuga ed ivi 
a raccolti, avessero voluto con la parola immortale Romi, vi- 
« viamo, segnare il  sentimento di riposo e la liberty in cui 
« respiravano. Rom i e R im i , viviamo e stiam oci, furono le 
« due prime idee personiflcate eziandio in Romolo e Remo : 
« poi il secondo desire R im i stiamoci cedd il loco al bisogno 
« di vivere anche aggredendo: onde d che Remo sia morto 
« per mano di Romolo suo fratello , e Roma ebbe unico suo 
« nome dalla Vita. »

La nostra etimologia della parola Roma h una delle piu splen- 
dide, perchd chiaramente manifesta e spiega il significato vero 
o la ragione della cosa.

Posldone, con questo nome venne anticamente appellato il 
Dio Nettuno da’ Pelasgi. Siffatta parola fu da taluni mitologi 
interpetrata, per Spezza-vascelli, senza render conto della ra
gione etimologica. Or vuolsi che questo Dio quando era preso 1
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(1) Cognatos urbes olim populosque propingaos
Epiro, Esperia, quibus idem Dardanus auctor,
Atque idem casus, unam facieraus ufcranque.
Trojam animie,

Eneid. Lib. III. C

I
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d’ ira, suscitasse le tempeste nel m are, e spezzasse i vascelli 
traendoli nel fondo. La parola Posidone ha il piii hel riscontro 
nella lingua albanese. E composta dall’avverbio Posi accorciato 
di poscti che dinota giu a basso, in fondo ; e dalla voce done, 
inflessione del verbo dheer o beer, dare nel senso di spingere 
urtare, pronunziando la vocale O della voce done, con suono 
nasale. Pos-ideni e nojpe che dinota, Spinge-giii, manda-giii.

Deucalione. Comune fe la favola sorprendente, di questa di
vinity pelasga, poich6 sotto altra forma ripetuta in tempi di 
luce e verity non sospetta. Noi, per chiarezza della nostra eti- 
m ologia, crediamo utile qui appresso ricordarla. Dai mitolo- 
gi Declaustre, Bannier ed altri , vien narrato che il sommo 
Giove stanco ed annojato dalle nefandezze e de’vizii del gene· 
re umano, avesse deciso di distruggerlo con seppellirlo sotto 
le acque di un diluvio. Pria di dare esecuzione al suo dise
gno, vide che i soli Deucalione e Pirra erano giusti e virtuo
si fra tutta la umanity, ed inspird quindi a questa fortunata 
coppia il̂  modo di salvarsi. Costrui adunque Deucalione una 
barca, e mentre le acque a torrenti dal cielo cadevano, con la 
moglie Pirra, entrd nella stessa, che subito venne a galla in 
mezzo al piii gran mare. Le acque intanto eran giunte all’al- 
tezza da coprire i piii alti monti, fuorchfe quello della Focide 
presso il quale dovea ricoverarsi e salvarsi la felice coppia, 
che per decreto del divino Giove , ripopolar dovea la Terra. 
Dopo qualche tempo, essendosi le acque ritirate, Deucalione e 
Pirra premurosi di rendere grazie a Giove, discesero dalla bar- 
ca e recaronsi nel tempio di Temi per consultare l ’oracolo. 
Questo rispose loro di uscire dal tempio, di togliersi la cinta 
dal Corpo, di velarsi la faccia, e di gittare dietro le loro spal- 
le le ossa della comune gran madre. Deucalione avendo com- 
preso l ’enigmatico responso dell’Oracolo, che per le ossa della  
comune gran madre, intender voleva le pietre della Madre 
Terra, subito venne alia esecuzione; e tutte le pietre che die
tro a se ianciava Deucalione, divenivano u om in i; quelle git- 
tate da Pirra, femine.

Ora la parola Deucalione appartiene a ll’idioma albanese, e 
consta dei tre seguenti elem ent!: Dheu, chie, Hone : alia T erra
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f u  lasciato o serbato. Serbato alia T erra ;  ciofe , a ripopolar 
la Terra. Dheuchieglieni adunque in albanese dinota: II R i- 
popolatore della Terra.

Schierone o Scirone, b nome di un vento, che secondo Pli- 
nio e lo stesso Strabone quando spira in cattivo tem po, ri- 
schiara o sgombra dal Gielo le nubi gravide di acqua. L’eti- 
mologia di tal nome e la identica paroj# della lingua albane
se e dinota Rischiaratore. Gli Albanesi per dinotare, il vento 
rischiara il tempo o il Cielo dicono: A iri o ira schieron mot- 
tin, ovvero Ckhielin; e per dinotare, le nuvole si sono dile- 
guate, dicono: R eel u schieruan (1).

Teti, tra gli antichissimi miti pelasg i, b figlia del Cielo e 
della Terra, secondo la generality. Omero nella sua Iliade l ’ap- 
pella principio e sorgente di tutte le cose , e Dea del Mare, e 
per lo piii viene adoperata per mare stesso. In lingua albanese 
la parola Teti dinota mare, mutando solamente la lettera fi- 
gurativa T  nella sua affine, D, mutamento forse richiesto dal 
genio della lingua italiana, per raddolcire l’asprezza della con- 
sonante D , nella lettera piii dolce T : onde gli Albanesi dico
no : Vdita teck D e ti; sono andato a mare. Uit e D etit esct 
eftoghet: l ’acqua del mare b fredda.

Tritone; Esiodo tra gli altri autori dice che questo antichis- 
simo Dio era figlio di Nettuno e di Anfitrite. Tritone era il 
trombettiere o araldo di Nettuno, e lo procedeva gridando e 
suonando la sua conca marina, per annunziare dovunque l ’ar- 
rivo di Nettuno. Gli Albanesi per dinotare, gridate, annunzia- 
te, dicono: Thriteni o Qriteni. Thritoni poi e il sostantivo e 
dinota colui che d i la voce, che grida, o I’Araldo.

Dielio. A corteggio dei numi maggiori va annoverato Dielio 
Apollo, il quale secondo l ’avviso gene rale dei piu antichi mi- 
tologi ed in particolare modo di Vossio, altro non b che il Sole. 
Gli Albanesi per dinotare; spuntb il Sole, dicono: Sckepti Dleli. 
E per dinotare: il Sole ci scotta coi cocenti suoi raggi, dico
no : Dleli na pieck me rempet etij fingkroghet. 1

(1) Ϊ2 da credere che dalla yoce albanese schieriiar siano derivati, i vooaboli 
italiani, chiarire, schiarare, ed il latino Clareo splendere.

/
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Linco, b pure un mito antico. I mitologi dicono di essere 

stato Re della Scizia, e lo ddscrivono coi pill neri e tristi ca- 
ratteri. Geloso della preminenza che Cerere aveva dato a Tri- 
tone sopra di lui, meditd di ucciderlo mentre era ospite nella 
sua Reggia. Si racoon ta che nel momenta in cui stava per fo- 
rare il petto a Tritone, sia rimasto trasformato in Lince, ani- 
male che vuolsi simholo di crudeM. Or Linco in albanese idio- 
ma dinota tristo, cattivo malvagio; onde essi dicono: Ligku  
mott, cattivo tempo. Ligku ulck, tristo malvagio lupo.

Ligea, vien descritta nella favola come una delle tre Sirene. 
I mali e i danni che le Sirene arrecavano alF umanit& in ge
nerate, colie malie e con la melodia della incantevole lor voce, 
sono gia, noti anche a’ pesciolini. II nome Ligea b il feminile 
di Linco. Gli Albanesi per dinotare, cattiva, trista donna, di
cono: Ligkia  ed Eligkia  o eligka gkriia. E per trista o catti
va medicina dicono L igkia , ed, Eligka ja tr ii.

Licomede, e anche un mito. Nella favola eroica e portato 
come Re di Sciro, e viene descritto con caratteri piii neri, e 
perfidi di Linco. La sua infamia si rese famosa per avere bar- 
baramente fatto perire ne’suoi reali appartamenti, uno dei piii 
cari suoi amici. La parola Licomede fe composta dalle due voci 
albanesi: Lick, male, tristo, e mede per made, grande gran tri
sto, molto tristo, assai cattivo.

Teseo. In diverso rnodo viene dai mitologi narrata la favola 
e l’origine di questo Semideo. Noi non tenendo conto dei di- 
versi racconti dei mitologi, diremo che tra le strepitose im - 
prese di Teseo, si annovera anche quella di essere disceso nel- 
Γ inferno per rapire Proserpina moglie di P lutone, il quale 
avendo scoperto il suo disegno, lo rattenne prigioniero nell’in- 
ferno, ove rimase flno a che non giunse Ercole per liberarlo. 
E, sciolto dalle catene in compagnia di Ercole voile girare per 
le  bolge tartaree. Stancati e trafelati dal lungo camminare, 
entrambi nell’uscire dall’inferno vollero sedere sopra una pie- 
tra posta alPingresso per ristorarsi dalla slracchezza. Avvenne 
che tutti e due restarono incollati, attacchati su lapietrasen- 
za piii potersi staccare. Il solo Ercole , perche figlio di Giove, · 
ottenne di Salvarsi, Teseo rimase ivi eternamente attaccato. Or

\
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ii verbo dell’ idioma albanese s\eer  tra i moltissimi significati 
che tiene, indica pure attaccare, a^eccare. Quei primitivi po- 
poli pelasgo-albanesi nel fine di moralizzare i loro posteri, e 
rendere sempreppiu virtuoso il loro Ardire e pm nobile YAu- 
dacia loro, inventarono questo semideo nomandolo Teseo, che 
in loro idioma dinota a^eccato attaccato: cioe punito. Onde 
gli Albanesi per dinotare ti attacca, ti a^ecca  dicono Te s\ee  
o Te s^ eu : voce che italianizzandosi si b dovuta modificare 
nelF altra di Teseo.

Mida, b un mito antichissimo. La favola dice che Mida era 
stato Re di quella parte della Frigia dove scorre il flume Pat- 
tolo, le cui acque vuolsi che trasportino molecole di oro. Mida 
per taluni servigi resi al Dio Bacco, ottenne il dono di tramu- 
tare in oro tutti gli oggetti, che colie mani toccava, del quale 
dono ebbe presto a pentirsi, perchfe anche oro diventavano gli 
oggetti che prendeva per mangiare, e per non perire di fame 
pregd di nuovo il Dio Bacco di ritirare il dono concessogli, 
perchh esiziale alia sua v ita , e Γ ottenne.

La parola Mida e composta dal nome personale m i colla vo- 
cale i  semimuta, e dinota a me: & dalla voce Dd in flessioae 
della terza persona del preterito perfetto indicativo del verbo 
Dheer dare, e dinota diede onde Mida, come se fosse Mda si- 
gnifica mi diede, mi concesse, mi accordo, cioe la grazia chie- 
sta. Or sia, che la concessione o grazia del Dio Bacco si vo- 
glia riferire alia facolta a quel Re ambizioso e sordido di tra- 
mutare in oro tutto cid, che toccava, sia che la suddetta cou- 
cessione o grazia si voglia riferire al ritiro della prerogativa 
accordata, la nostra etimologia cresce sempreppiu di pregio.

E len a , e il mito piii clamoroso e piu antico. Elena fu la 
prima scintilla, la prima causa per la quale rivi di sangue si 
sparsero tra Pelasgi di Europa e Pelasgi di Asia o Frigia se- 
condo Omero, Platone e Tucidide.

Da Giove e Leda moglie di Tiodaro nacque la principessa 
Elena. Intorno alia sua bellezza Omero dice: « Era tale da ras- 
somigliarsi alle Dee im m ortali» e per tale ragione fu da mol
tissimi principi corteggiata, ed in particolar modo poi da Pa- 
ride figlio di Priamo Re di Troja, dal quale, vuolsi che sia



stata indotta a fuggire, abbandonando il proprio marito Me- 
nelao.

Nel 23.° libro dell’ Iliade, Omero per giustificare l’errore di 
Elena dice che Venere protettrice di Paride per averle dato la 
preferenza della bellezza col suo giudizio contro Giunone e Mi
nerva, diede a lui le sembianze di Menelao, e sotto questo in- 
ganno Elena si decise a lascia^e Sparta, ed allora Paride le si 
m anifest, quando gi& trovavansi in alto mare.

Erodoto e Tucidide ben diverso dagli altri narrano il fatto. 
Nel 2.° libro della sua storia Erodoto racconta; che trovandosi 
in Egitto richiese quei Sacerdoti per sapere dai medesimi, se 
veramente Elena fosse stata da Paride rapita. I Sacerdoti ri- 
sposero: che la verita era stata confermata dallo stesso Mene
lao, ciofe: che Paride ed Elena sbattuti dalle tempeste furono 
respinti in Egitto, e che condotti alia Gorte di Proteo Ee di 
Menfi, dal quale Paride rimproverato pel delitto di cui s’ era. 
reso colpevole, fu scacciato dalla Reggia, e se ne andd in Troja 
abbandonando Elena presso la Gorte di Proteo. Che i Greci dopo 
una guerra orribile di died anni distrussero Troja, ed ivi non 
fu rinvenuta Elena, perchk Essa gi& ■ dimorava in Menfi, dove 
Menelao la rinvenne, la prese e la ricondusse in Sparta.

Euripide nella sua tragedia P Elena afferma in contro senso 
di tutte le legg’ende e le opinioni dei sopraccitati scrittori, che 
questa Principessa non fu mai rapita da Paride, e non ruppe 
mai fede al marito, e soggiunge: che la Elena fuggita col prin- 
cipe trojano altro Don era, che un fantasma somigliantissimo 
alia vera Elena, opera di Giunone e Minerva per vendetta del 
giudizio dato a favore di Venere . Che siffatto fantasma fu da 
Paride abbandonato presso Proteo Re di Menfi in Egitto: che, 
infine i Greci per un fantasma distrussero Troja, con tanto 
spargimento di sangue ellenico.

Platone nel libro nono della Repubblica si mostra della me- · 
desima opinione di Euripide. Ivi esso paragona ai Trojani tutti 
gli uomini, che vanno dietro ai piaceri passeggieri, e secondo 
il poeta Stesicoro, da lui citato, i Greci non hanno combattuto 
per altro, se non per la fantasma di Elena. Or sia che vera
mente Elena fosse stata da Paride rapita, sia che in sua vece
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fosse stata rapita la fantasma di lei, e nell’uno e nell’altro caso 
noi Iroviamo di essere Elena stata abbandonata o lasciata da 
Paride presso la Reggia di Proteo, e la nostra etimologia acqui- 
sta maggior forza per render chiara la storia del mito; poichfe 
in idioma albanese la parola Elena pronunziando la vocale 
seconda e con suono nasale dinota abbandonata, lasciata. Appo 
gli albanesi di Sicilia b eomun§ tale interpetrazione. Volendo 
gli albanesi dinotare, 1’abbandonata giovinetta, 1’ abbandonata 
casa, dicono: Elena ckopile o ckopiglie; Elena scpiti.

Acheloo} b pure un mito antico. Lo voglion figlio dell’Oceano 
e di Teti. Gombattfe contro Ercole pel possesso di Deianira 
sua promessa sposa. Vedendo la disparity delle sue forze con 
quelle del suo rivale assai superiore ricorse alle astuzie ed al- 
l ’inganno per poterlo superare; e per tale ι-agione dagli Dei 
fu ca,ngiato in flume che ingannava coloro che dovevano tra- 
ghettarlo. La parola Acheloo o Acheldi significa lo assonud,
10 ingannd. Acheldo dinota ingannatore assonnatore. Gli Al
banesi per significare, lo a addormentato, dicono: Achieloi o 
Echieloi.

Sirena o Sirene. Si apprende di essere le Sirene un mito 
Pelasgo. Le Sirene sono tre figlie del flume Acheldo, e della 
Musa Calliope, le quali con l ’ inganno e con l ’astuzia del pa
dre , e con la melodia e dolcezza della madre avevan sortito
11 dono di incantare o attaccare col loro canto magico tutti i 
passeggieri, che transitavano per quel mare dove esse erano 
allogate, sicchfe incantati ed attaccati, ammaliati, dimentica- 
vano persino di dover satisfare il naturale bisogno della fame 
e della sete, ed esinaniti morivano per divenire lurido pasto 
delle Sirene. Omero nell’Odissea dice, che Ulisse, avvertito della 
Maga Circe, fu il solo che scampd dalle insidie loro, otturando 
con cera le orecchie di tutti i suoi commilitoni, e facendo sb 
medesimo legare nell’ albero del suo vascello. La parola Sirena 
per quanto vien assicurato dai filologi di rinomanza, suona 
allettatrice. Il vocabolo albanese S^eer, come altre volte si e 
detto, ha il significato di attaccare e legare, non solo nel senso 
materiale, ma anche nel senso morale ed in traslato dinota 
pure allettare. Per dinotare, io avrb legato, attaccato, gli Al-
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banesi dicono: U ckam s\e iir  o s ^ y y r : ed usato assolutamente 
e s^uun: lo hanno legato. II suo nome poi e S^ yrena , colei 
che lega, che attacca, ed in traslato, Allettatrice. I Greci ser- 
bano ancora questo vocabolo e dicono Σδρνω, trascino, attiro 
attrao, alletto.

Dodona, citti capitale dell’ Epiro, celebre ai tempi dei pri- 
mitivi pelasgo-albanesi pel swo Oracolo dello stesso nome e 
dai Pelasgi fondato. I mitologi spiegano Γ origine di questo 
Oracolo nel seguente modo: Giove una volta voile far dono di 
due colombe a sua flglia Tebe, e ad entrambe le colombe ac- 
cordd il privilegio della parola. Un dl mentre Tebe si spas- 
sava con le stesse, volarono dalle sue m ani, ed una andd a 
fermarsi nella Libia, dove fondd P oracolo di Giove Ammone, 
e l’altra restb in Epiro presso la famosa selva posteriormente 
detta Dodona, ove stabill il celebre Oracolo dodoneo. Nel tem
po cui riferisconsi le origini di questi m iti, b da presumere 
che l’ idea panteistica faceva gi& il suo corso, ed i primitivi 
popoli albanesi informati di quei princip'i, non potevano aver 
nozioni razionali, nb la forza di iniziare studi di filosofla o 
perfezionamento delle lin gu e; quindi materializzando l’ idea, 
era sufficiente per essi esprimere un pensiero con un vocabolo 
o che meglio poteva rappresentarlo, o che meglio si adattava 
alia comune loro intelligenza.

Gli Albanesi per dinotare io dico, parlo, rispondo, dicono: 
ii Thorn, o, edm : tu parli, dici rispondi: ti Thua ο θΐί«: colui 
dice, parla, risponde: ai That o %dt. E per dinotare, questa e 
la mia parola, la mia risposta, dicono: Ckio eset ethena im e , 
ο θέηά ime. Volendo poi dinotare : questi sono i miei eloqui, 
detti, o risposte, essi dicono: ckta jaan Tethenat timme o Te 
Fermat timme. Dodona adunque b la stessa voce albanese Tethena. 
Dodona, in italiano dinota, Oracolo, risposta, predizione. T e
thena o Te Sena voce albanese dinota risposta dizione e per 
conseguenza, veriti. Or avendo voluto italianizzare la parola , 
Te eena essa soggiacque alle seguenti modifiche. Le due con- 
sonanti Th ovvero 0 furon cambiate nella lettera affine D. Le 
due vocali eperchb in albanese hanno un suono che in italiano 
non si pub dinotare , esse si cambiarono nelle due vocali O.
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Potrebbe la suddetta parola Dodona trarre origine etimologica 

da altra parola albanese, ma meno fllologica della prima. Gli al- 
banesi per dinotare due doni, dicono: Dii dena: checonsta daidue 
element! Di due, nome numerale, e Dhena doni, ciofe Due doni, 
perchb due furon le col.ombe da Giove donate alia figlia Tebe.

Ge, Gea o Jea, dagli antichi mitologi vien riguardata la Dea 
del Mondo, e spesso perb' scambiata per Gibele o Terra. Esiodo 
chiama questa Dea col greco vocabolo Γαία e intende dinotare 
la Terra, ciob 1’ intiero Globo terraqueo. Esso la considera mo- 
glie di Urano Dio del Gielo dai Greci detto Ουρανός ur&nos. I 
poeti in generale tengono che Saturno ed i suoi fratelli fos- 
sero figli di Urano e di Gea ο Γαια Terra, Mondo. Gli Albanesi 
volendo dinotare Terra Mondo, dicono: je t, jetta; e per signi- 
ficare, il Mondo non fa  p e r  te , dicono je ta  nghe ben p er tij. 
Ονρανος Urano, Dio del Gielo, b pure un’ antichissimo mito pe- 
lasgo. II suo radioale trovasi nell’idioma albanese, i quali per 
dinotare aria oscura, cielo nebuloso, dicono: u vrde e Vreni. 
Nello stesso modo Γ albanese Jet o je ta  b radicale della voce Ge 
Gea e Γαια.

Ciparisso, la sua storia favolosao il suo mito dice di essere 
stato un giovine dell’ isola di Cbs, assai protetto e favorito dal 
Dio Apollo. Aveva Ciparisso allevato e addomesticato un bel 
cerviatto, che molto amava e col medesimo divideva le vivande 
che servivano per la sua persona. Un di svagato, forse per 
giovanili distrazioni, uccise involontariamente il prediletto suo 
cerviatto, e divenne inconsolabile lino al segno da pregare 
instantemente gli Dei di togliergli· la vita. Commosso Apollo 
dello stato del suo protetto, che stava per finire, lo can gib in 
pianta dello stesso suo nome, e che anche oggigiorno b sim- 
bolo di lutto ed afdizione a causa delle sue verdi-oscure foglie, 
di aspetto piuttosto lugubre e tristo. Ciparisso b voce albanese, 
onde essi dicono Scliit gne deegk Ckhiparis. Stacca un ramo 
di Cipresso. E nelle nenie ancora in uso presso gli Albanesi, 
le donne, come espressione piu straziante e dolorosa, innanzi 
al cadavere dei loro mariti, dicono: Poh! si fbora  Ckhiparissi 
im ,' s \em ra  imme : Ahi come crudelmente ho dovuto perderti 
Cipresso mio, cuor mio.

\
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Igia o Igeja. Questa Dea era flglia di Esculapio e di Lam- 

pezia. Gli antichi popoli cosi detti Pelasgi la onoravano come 
Dea della Sanita, o come quella che presiedeva alia Esistenza. 
Alcuni scrittori sostengono la parola Igia  sia derivata dalla 
voce greca υγεία che dinota saniti. Noi e con maggior dritto, 
abhiam ragione di credere che detta parola sia la copia o la 
originale albanese modificata nella lingua cadmea o greca, 
latina ed italiana. Gli Albanesi per dinotare, io parlava, di- 
cono: u fejisgna  e per dinotare, io esisteva, dicono: u isegna. 
Per indicare parola dicono: fiaglia. E per dinotare poi Sanity 
esistenza dicono Iscia o Isegnia. Igia  adunque δ lo stesso che 
Iscia, poichb la sibilante s. si contiene come altre volte si δ 
detto nella medesima lettera g.

Γγεία, greco, Igia italiano ed Iscia albanese, sono vocaboli 
isofoni ed isosemi tra di loro- Le lettere sc nella parola alba
nese Iscia , sono state cambiate nella lettera greca γ , e nella 
italiana g, cambiamento che suole farsi senza pregiudizio del 
signiflcato.

Venere, a dire di Omero, era figlia di Giove e di D ione, e 
veniva considerata come una delle divinita maggiori; e siccome 
fomentando la concupiscenza, favoriva la prostituzione, cosi 
tutte le donzelle, che entravano nei templi di questa Dea, pu- 
blicamente si davano in braccio alle brutality. Questo mito da 
quel che risulta dalle notizie poetiche, si dee ritenere di e s-  
sere di origine assai anteriore alia Guerra di Troja. Venere δ 
voce dell’ idioma albanese; pronunziando le due prime vocali, 
e, col soli to suono nasale, e ritenendo quasi muta la terza, e, 
in albanese non signiflca la Dea; ma l ’atto consumato a cui 
Essa presiede come se fosse echitura.

Atlas o Atlante, δ un mito pelasgo. Taluni lo fanno fratello di 
Saturno, e lo descrivono vecchio di gigantesca statura, sapien- 
tissiipo massime in filosofla e astrologia. Altri lo dicono fratello 
di Espero. Come antecedentemente si δ detto, Atlante δ stato 
da Perseo convertito in macigno, o altissimo monte e per tal 
ragione lo rappresentano sotto le forme di un vecchio gigante.

Atlas e voce dell’ idioma albanese composta dal nome A t,  
padre, e las o los Vecchio, οΐοδ Vecchio Padre.
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Dafni. In albanese questo vocabolo dinota alloro , lauro , e 

per alloro o lauro i Greci hanno pure Aowm. Era Dafni, se- 
condo la favola, una Ninfa di estrema bellezza e dal Dio Apollo 
fu perdutamente amata. Avendo questa Ninfa resistita a tutti 
i tentativi di seduzione e violenze di Apollo, venue dagli Dei 
Maggiori convertita in pianta di alloro, dei cui rami e foglie 
in seguito Apollo voile cingersi la fronte, in rimembranza dei 
suoi amori con la Ninfa D afni: e siccome Apollo b il Nume 
che rappresenta la poesia, cosi i poeti ne’tempi storici con le 
foglie e co’ rami dell’ alloro venivan coronati. Gli albanesi per 
dinotare , prendi una foglia d’ alloro e donala a tua sorella , 
dicono: m ir gne f ie t o fg lie t Daftt e jip ja  sat moter.

Achille, Re di Tesalia o Tessaglia figlio di Pelbo e della Dea 
Teti. Aitri vogliono che sia stato Re di Epiro. E perche la 
parola Achille appartiene all’idioma albanese, noi propendiamo 
a credere che tanto i popoli della Tessaglia quanto quelli di 
Epiro siano stati ab immemorabile di natura albanesi. 11 nome 
Achille consta della particella A ch , e dall’ aggettivo ille. Ach 
dinota, tanto, assai: ed ille dinota, veloce leggiero. Giob tanto 
veloce, tanto leggiero, assai leggiero. Ed b una delle etimologie 
piu spontanee e fllosofiche.

Glauco , era il Dio che presiedeva alia pesca. Si favoleggia 
di essere stato cosi esperto nel nuotare, da sembrare perfet- 
tamente un pesce, e con le insidie che tramava ad ogni specie 
di pesce, ne faceva strage. La parola Glauco in albanese di
nota: laccio insidia. Essi dicono: Nnka lakcu o Gliacku chie 
s{een ckii s^dek. Dal laccio o trappola b stato preso questo 
uccello. E per dinotare, stringi il laccio dicono: sctringkd 
Gliackun o lackun.

Tritolemo. E un mito pelasgo fra i piii antichi. Nella favola 
egli e il Dio che presiede alle biade o a’ cereali. Tanto il greco 
vocabolo Τρυτολεμος che il latino Trytolemus ed italiano Trito
lemo , derivano dal medesimo vocabolo dell’ idioma albanese. 
Questo nome b composto dai seguenti tre elementi: TW, To, 
Lemo. La voce T ri o T rii, dinota il nuovo ciob il nuovo pro- 
do tto. To dinota in , o n e l, ed b accorciato della voce Tbk. 
Lemo, b nome sostantivo e dinota Aja dove le biade in covoni

i
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e manipoli vengono trebbiati; avvertendo cbe la finale vocale 
o h muta. II senso della intera parola Tritolemo fe: 11 ntiovo 
prodotto nelV aja. Ed a nostro avviso h questa una splendidis- 
sima etimolog'ia.

Chirone celebre Gentauro dai mitologi reputato il piu saggio 
di tutti gli altri Centauri. Ebbe per discepoli Ercole, Giasone, 
ed Achille. Nacque dagli amori di Saturno cangiato in eavallo 
con Fillira figlia dell’ Oceano. Rea moglie di Saturno, avendo 
sorpreso i due am anti, ciofe Fillira e Saturno nell’ atto natu- 
rale, per nascondersi agli occhi della moglie prese le forme 
di eavallo, e quella abbandond il proprio paese e vuolsi che 
sia andata errando per le montagne dei Pelasgi, ove partori 
il Centauro Chirone, il quale fu uno dei grandi nella scienza 
m edica, alia quale aggiunse altre cognizioni, talchd divenne 
il luminare dei suoi tempi.

La parola Chirone appartiene all’ idioma albanese. Per di- 
notare, guarisce tutta la gente, tutti gli uomini, essi dicono: 
Gkhith o Gkhfo gneris^it chiron , o scirdn. Questi guarisce la 
febbre: Ckii Chiron o Scirdn etien ovvero ethen.. Quindi Chi- 
rone o Scirone dinota Sanativo, che k la virth di Sanare, ed 
esprime molto di piti della italiana parola Medico, che applica 
la medicina. •

• )

‘I:



PARTE II.

SOMMARIO— I. Distinzione dell1 arte.— II. Idea panteistica politeistica o Cristiana. 
Parallelo tra lo produzioni dell7 arte panteistica, politeistica e Cristiana. —  III. 
Lingua pelasgo-albanese nella Bibbia. Esplicazione di taluni passi della mode- 
sima con la suddetta lingna. Aborigeni Pelasgi in Italia. —  IV. Etimologia di 
taluni nomi di contrade, paesi e citta fondate da aborigeni pelasgi, ed etimolo
gia o determinazione di diversi vocaboli erroneamente creduti di origine ebraica, 
greca e di altre lingue. Origine di Partenope, Paleopoli, Cuma, Campania e di 
altre citta fondate dai pelasgo-albanesi.

I.

L’Arte, come il saggio Iettore ben conosce, & varie distin- 
zioni. Noi desiderosi sempreppih di apprendere, cifacciam o a 
considerare in qual modo taluni scrittori hanno divisato d i- 
stinguerla.

In generale le Arti furon distinte in utili ed in belle. Dis- 
sero Arti utili, quelle che hanno stretta attinenza, stretta re- 
iazione coi bisogni um ani; ed arti belle quelle, che sono di- 
rette ad istruire dilettando, o hanno il semplice e solo scopo 
del bello.

G-li estetici distinguono le Arti in plastiche e figurative: alle 
prime appartiene Γ Architettura e la Scoltura; alle seconde 
la Pittura: se non che fe da notare, che tale distinzione non 
comprende la poesia, la eloquenza e la m usica, come quelle 
che non esprimono per via di figure il h e llo , hensi per via 
di suoni e di parole. Onde la distinzione da fare sarebbe quella 
di Arti plastiche e m etriche; aggiungendo alle prime la Pit
tura, ed alle metriche le altre indicanti la Poesia, la Musica 
e l ’Eloquenza.

Premesse quindi queste cose , e da avvertire che la distin-

i



zione fatta non riguarda l ’essenza, l ’anima, lo scopo dell’Arte; 
ma piuttosto i varii mezzi adoperati per indicare quest'anima, 
questo scopo. Invero, come si b detto, l ’Arte non b che la pro- 
duzione, che manifesta il bello nello spazio e nel tempo. L’Arte 
che si manifesta nel tempo, comprende la musica, la poesia e 
l’eloquenza: l’Arte che si manifesta nello spazio comprende 
l ’Architettura, la Scoltura e la Pittura. E poich6 Avvi un’arte, 
che si vale del tempo e dello spazio per manifestare il bello, 
come la danza e la declamazione, cosl potrebbe dirsi Arte 
mista.

Tutte le Arti dunque CGnvengono nel principio e diversifi- 
cano nei mezzi: cosi l’architettura con la estedsione e co lie li-  
nee manifesta il bello: La Scoltura coi marmi e coi bronzi lo 
incarna: La Pittura coi colori e colle ombre lo manifesta: La 
Musica coi suoni e coH'armonia lo veste : la poesia colle pa
role metriche e colla forma prosaico-poetica : L’Eloquenza lo 
mostra colla parola soltanto: la Declamazione coi modi, gesti 
e voce; e la Danza coi movimenti.

Vi b una importante questione. Alla distinzione da noi fatta 
circa le Arti, potrebbesi opporre: Se ogni opera di arte consta 
d’idee, se l ’idea e un intelligibile puro e invariabile, se se- 
condo Platone A un raggio della divinitA, che riflettesi nella 
nostra mente e ritorna al principio da cui 6 parti to , deriva 
che questa deve essere in tutti gli uomini la stessa: non do- 
vrebbe quindi esservi varietA di arte quanto all’idea.

E vero. L’idea δ sempre la stessa in tutti gli uotnini. Sofo- 
cle tragedo greco, dA la mano a Racine tragico Francese: Vir- 
gilio a Dante; mentre il primo era poeta gentile ed il secondo 
cristiano. Percbe dunque Virgilio dA la mano all’Alighieri per 
iscendere nell’inferno? Se volessimo stare al commento lette- 
rale, diremmo che Virgilio A la guida di Dante. Ma volendo 
scientificamente commentare, diciamo, che l’Alighieri allude 
al bello, che come era per lui , era anche per Virgilio poeta 
pagano. Cosi del pari era lo stesso per Sofocle e Racine. Ma, 
la varietA delle Arti, deriva dalla differenle capacitA delle na- 
zioni, che ne’ loro diversi studii apprendono il bello.
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II.

Tre periodi quindi si debbono riconoscere nella umaniti, o 
per meglio dire uelle Nazioni, rispondenti alle tre maniere di 
concepire, ciofe: Panteismo, Politeismo e Cristianesimo. II pri- 
mo sensitivo, il  secondo fantastico e il terzo razionale. Nel pri- 
mo predomina l ’elemento sensibile, nel secondo il fantastico, 
nel terzo Pintelligibile: quindi l ’idea del bello e una varia 
cagione della varia capacita delle nazioni, ovvero δ la varia 
rappresentazione, la varia nozione, o i varii modelli che lo 
spirito umano riceve e si forma di qualche oggetto per dilet- 
tare, secondo la varia ability o ingegno delle nazioni, educato 
e sviluppato con vario modo di studii.

Or volendo noi applicare questa dottrina al fatto, di leggieri 
s’intende che nei popoli Orieutali panteisti, presso i quali l ’idea 
e tutta sensibile, l'Ente viene confuso con l’esistente; anzi sic- 
come l’universalit&, delle cose non δ che Γ emanazione del- 
l ’Ente, cosi presso gli stessi essendo tutto materia e natura, ne 
consegue che 1’Arte necessariamente dee manifestare la sua 
idea e coi grandi massi della materia, e coi grandi corpi, co
me si osserva nell’architettura degl’Indiani, Assirii, Babilone- 
si e Pelasgi in diversi punti di Europa e fuori Europa , ove 
ancora rimangono degli avanzi. In fatto, le mura di Babilonia 
noverate tra le sette maraviglie del mondo, a dire degli sto- 
rici antichi, erano cosl vaste.o larghe, da potervi correre so- 
pra piii carrozze di fronte; ed erano alte dugento cubiti. Sul 
ponte dell’Eufrate , vi era la Reggia di Semiramide. Il peri, 
metro della Citti contava sessanta miglia di circuito; in una 
parola, il tempio di Babele, i giardini pensili, le cento porte 
di bronzo rnassiccio, non sono, che magnifiche opere nate dal- 
l ’idea panteistica. L’umanitA dal Panteismo fe passaggio al Po
liteismo in tempi in cui l ’idea era l ’uomo stesso, che superbo 
di sb inalzava a βδ medesimo un piedistallo su 1’altare, e ado- 
rava uomini ai quali o per virtu, o per vizii erigevansi tem- 
pli ed altari. Gertamente Marte non ha potuto essere che un 
guerriero: Venere, una donna di portentosa bellezza; ma im-



pudica: Medea, una celebre maestra di stregonerie, e cosi de- 
gli altri; sicchfe non in altro, l'Arte doveva e poteva gran- 
deggiare, se non nella scultura e pittura fantastica. Quest’Arte 
quindi, presso que’ primitivi popoli del continente elleno, che 
poi Greci fur detti, gran maestroni, non mird che ad alletta- 
re la fantasia, o forza efficiente dei pensieri fittivi. Di qui 
Giove camhiato in pioggia d’oro, in cigno, in torello ecc. per 
incarnare i suoi amorosi disegni: di qui mirteti, rosai e ghir- 
lande di fiori a Venere voluttuosa , su fantastico carro tirata 
da due hianche colombe; di qui Ie selve coi fantastici Fauni: 
di qui gli amenissimi orti delle Esperidi con le poma d’oro , 
ed altre sculture e pitture, che anche oggi si tengono per scuo- 
la perfetla a ll’arle moderna.

Ora alle tenebre b succeduta la luce, a ll’errore e subentrato 
il vero, FumanitA e progredita emancipata, e grazie alCristo, 
1’uomo e tomato alia scienza vera. Or si conosce che l’uomo, 
creazione delFEnte, non si ha da confondere con 1’ Ente, di 
cui egli e ombra; che la sua patria non e la terra, ma il Cie- 
lo; che la sua vita quaggiii b un esiglio, un’ora fugace; infi- 
ne, che la morte non b che la via all’ eterna realtA.: e come 
il Cristo portd la guerra alle passioni ed al vizio ; predied e 
confermd Tabnegazione di noi stessi, e dimostrd che il sentie- 
ro della vita e la croce, cosi, ripeto, la scienza e l’arte dove- 
vano pur ricevere una radicale riforma, come l ’avevano rice- 
vuta gli uomini. Quale Arte doveva e poteva grandeggiare? 
Nessuna, da quella in fuori, che manifesta l’idea quasi senza 
materia, e quesi’artefu propriamente la musica tempiai’e. Nella 
religione del popolo dlsraele e nella religione del popolo re- 
dento, la musica primeggiava. Or perche l ’idea fu pienamente 
restaurata, reintegrata, restituita alia sua primitiva origine, 
cosi l’arte in genere parlecipando di questa idea, ricevette al- 
tra anima ed altra forma. Quindi alia bellezza sculta nella 
Venere di Fidia, sottenLrd la bellezza morale sculta nella Ve
nere di Canova; alia Venere di Prasitele tutta voluttA, sotten- 
trd la Vergine di Haffaello tutta modestia e candore; al Giove 
altitonante del Politeismo, la Statua di Moisfe dell'immortale 
Michelangelo. Cosi all’ordine architettonico greco, sottentrd l ’or-
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dine gotico; al Pantheon, sottentrb il Vaticano; alia mnsica 
guerriera, sottentrb la musica patetica; all’iimo di Giove, l ’inno 
ambrosiano; ed infine alia scialba favola della politeistica teogo- 
nia, il Genesi della non mai abbastanza encomiata Sacra Bibbia.

III.

E poichb il caso ci trasse qui a ricordare il libro dei dotti, 
cioe l’antico e Nuovo Testamento, noi accoppiando 1’ utile al 
dilettevole, procureremo di cogliere il destro d’inlrattenere un 
tantino i nostri lettori tra quelle immortali carte.

Nessuno al certo oserd mettere in dubbio la vetusti di sif- 
fatto libro; quindi non pub non esser vero, che gli autori del 
medesimo in qualche occasione, volendo cingere di mistero 
qualche espressione, qualche nome, sia nel proprio interesse, 
sia anche per uno scopo morale, non si fossero serviti di vo- 
caboli delle primitive lingue ed in peculiar modo della pelasgo- 
albanese. DifTatto nel capitolo 16 verso 17 del libro di S. Mat- 
teo si legge Bar Ionat. Da nessuno sinora b stato deflnito se 
le su dette due parole appartengano all’idioma ebraico, caldai- 
co o Fenicio. II celebre glossatore Alapide per intuito spiega 
le dette due parole nel senso di Figlio  di Giona, senza render 
conto dell’origine etimologica. Egli b certo che le sopradette 
due parole appartengono all’idioma albanese. Bar o B ir  dinota 
fig lio ; e Ionat dinota Giona. Onde essi dicono: Il figlio di An
tonio e il figlio di Giovanni sono d o tti: B ir N uit e B ir te 
Iagnit ja n  te editur.

Adamo, secondo il Genesi, b il primo uomo da Dio creato 
su la terra. Da molti eruditi filologi venne considerato essere 
vocabolo fenicio e dinotare terra rossa ed altro di pifi strano. 
Quel che si b di certo b, che la parola Adamo appartiene alia 
lingua albanese. Hanno i medesimi il verbo dheer o beer dare , 
fare  , creare. Questo verbo nella inflessione del passato indi
cative fa: ύ  edhee o eSee, ho dato, fatto, creato. Nella prima 
persona plurale fa : Na edhaamo o aSamo colla vocale o muta, 
e dinota: Noi abbiamo dato, fatto , creato. La parola Adamo 
adunque significa Vabbiam creato.

i
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Leggendo altrove abbiam trovato cbe il Re Baldassar in mez

zo ai suoi convitati beve nei sacri vasi del tempio del Signo
re, e mentre la sala risuona dalle voci di gioja e di allegria 
dei suoi Ministri e generali, appare una mano misteriosa che 
scrive nella parete queste tre inintelligibili parole : M ane, 
thecel, phares , che il solo profeta Daniele in presenza del Re 
legge e spiega o dichiara. Queste tre parole dai settantadue inter
petri della Bibbia edal sopracitato Alapide non vennero con pre- 
cisione determinate se fossero caldaiche, ebraiche o fenicie, e 
ad ogni una di esse hauno dato una sentenza di piti propo- 
sizioni, ovvero una lunga spiegazione, che in realty una sola 
parola di qualsivoglia straniera lingua , voltata in altra non 
pud contenere, non pud esprimere assolutamente, perchfe una 
parola non pud mica essere somigliante ad un quadro di ce- 
lebre pittore nel quale ad un colpo d’occhio l ’osservatore guar- 
da, ammira e comprende l’intera storia di un eroe, di un mar- 
tire o di un sublime scienziato. Vediamo quindi come i so- 
pradetti interpetri spiegano le tre sopradinotate parole.

11 vocabolo Mane secondo loro significa: Dio ha contato i  di 
del tuo regno e g li  ha posto termine.

Thecel: Tu set stato pesato su la stater a e sei stato trovato 
scarso.

\

Phares: E  stato diviso il tuo regno ed e stato dato ai Medi 
e ai Persiani.

Coi nostri esami abbiarn rilevato, che i tre vocaboli di so- 
pra cennati non sono caldaici, life fen ici, life ebraici; che in - 
vece appartengono all’idioma pelasgo-albanese. Di fatto volen- 
doli. confrontare con gli identici vocaboli di questa lingua sen- 
za storpiare desinenza, senza mutare consonanti o sillabe, essi 
dan no tre semplici signiflcati, quanto appunto sono i voca
boli, i quali signiflcati forse esprimono piu di quanto spiega 
la parafrasi misteriosa dei precitati dottissimi interpetri.

La prirna parola Mane colla finale vocale e quasi muta di- 
n ota: Ha pesato. La seconda Thecel, dinota, t i  ha portato , 
pronunziando col suono nasale la vocale e che viene imme- 
diatamente dopo la lettera h.

Phares dinota, niente, nulla.

4
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Ι! suo vero e logico senso letterale quindi; sarebbe il se- 
guente: Iddio ti ha pesato e ti ha trovato di nessun peso.

Le tre sentenze ricavate dalle ire su ripetute parole, dai vol- 
garizzatori possono piultosto considerarsi giuochetto d’ intuita 
parafrasi, che vera e genuina etiraologica interpetrazione.

Nel genesi dell’anzidetto libro sacro leggesi ia fronte: Liber 
Genesis Hebraice Beresith. Coll’avere i settanta aggiunto alle 
prime parole liber genesis, le due a ltre: hebraice beresith, si 
scorge che g li slessi in buona fede non hanno capito la pa- 
rola Beresith  e la trasmisero intatta ai postei'i , dichiarandoja 
voce ebraica. ,

Gli Albanesi per dinotare ho creato, dicono : Be'ra. Per si- 
gniflcare poi Creato, dicono Beret. E volendo indicare, Crea- 
zione dicono : Beresith o Berescfo.

Se il libro del Genesi trattasse esclusivamente di genera- 
zione, quale appunto dinota la italiana parola Genesi, la lati- 
na Generatio e la greca Γένεσις, in tal caso non avrebbe dovuto 
parlare di Creazione, come in realty parla. Ma come il lettore 
medesimo potrS, ravvisare, il libro del Genesi comincia colle 
parole: In principio creavit Deus coelum et terram , e poi con- 
tinua ripetendo sempre, Deus creavit, Deus creavit, Deus crea
vit, chiaro apparisce che impropriamente si b voluto dare la 
significazione di Generazione, e diciamo impropriamente, per- 
chfe in effetti Generazione non e Creazione: la Generazione a 
rigor di filologia b contenuta nella parola Creazione, la quale 
b mollo piu generale della voce Generazione. Beresith dunque 
b un vocabolo dell’idioma albanese, che dinota Creazione, pa  ̂
rola che esprime assai bene l ’idea che ai certo si voleva. dal 
libro del Genesi dinotata a ll’etA futura.

Pur troppo con la testimonianza storica di autori di grido 
abbiam detto in qual modo i Pelasgo-Albanesi abbiano invaso 
non solo il continente ellenico ed altre regioni di Europa; ma 
eziandio la maggior parte dell’ Italia meridionale: ora coi no- 
stri studii storici e filologici cercheremo di dimostrare, quali 
provincie dell’Italia meridionale furon sedi di quei popoli an
tichi, quali Cittd, castelli e paesi fondarono, e con quali altre 
strane appellazioni furono chiamati.

%



Egli fe un fatto del quale infiniti esempli troviamo presso le  
antiche e moderne istorie e del quale anche ai nostri giorni 
a migliaja si ripetono le edizioni ciofe: che Fuomo con i mezzi 
che ha in suo polere cerca di primeggiare e superare 1’altiO, 
il quale va distinto per qualche cosa, dalla generality deglialtri 
uomini. Cosi e pure, che una nazione o un popolo, da segreta 
forza viene spinto a primeggiare e superare l ’altra nazione, o 
l’altro popolo, chei per prerogative sue particolari, o per pri- 
vilegi acquisiti, gode la stima delle altre nazioni o di altri 
popoli. *

I Fenici per esempio, popolo assai moderno nspetto ai Pe- 
lasgo-alhanesi, pur essi migrarono nel continente ellenico, 
come dai medesimi storici loro vien riferito: ed έ pure asso- 
dato di aver essi ivi trovato altra Tazza di popoli dalla loro 
diversa per indole e lingua, perd tenuta in grande rinomanza 
presso diverse regioni di Europa. Or quei Fenici non solo dalle 
su enunciate nostre ragioni; ma da ben altro interesse furon 
spinti ad oscurare il nome e la gloria dei popoli autoctoni 
trovati nei luoghi e differenti punti dove essi andaron a pren- 
der stanza. Quindi i Pelasgo-albanesi sempre presi all’ improv- 
viso, vinti e schiacciati dalla ferocia e crudelty dei nuovi in- 
vasori, come suole accadere, sloggiarono dalle regioni, Gitta 
e paesi dove ab immemorabile trovavansi stabiliti, e si sparsero 
in diverse contrade di Europa, massime poi nelle parti raeridio- 
nali della nostra Italia, sotto diverse e strane appellazioni. Cosi 
avvenne che il nome nazionale di Albanesi si confuse, come 
piii appresso noi diifusamente dimoslreremo. Venuto posterior- 
mente il primo periodo storico, gli autori, forse anche senza 
spirito di odio o disprezzo, alloggiarono nelle loro opere il  
falso retaggio delle tradizioni, e diedero cosi forma di verita 
ad un errore passato inavvertito sino ai nostri giorni dai doth 
Filologi italiani e stranieri.

Tra q u e lli, che scrissero piii assai e molto bene di cose 
oriental! si distinguono gli autori Prancesi, Fra gli altri Raoul 
Rochette distesamente scrisse intorno alle colonie greche ed il 
titolo dell’opera sua manifesta, secondo il nostro avviso, Γ er
rore ereditato dagli antichi scrittori, poichfc le colonie delle
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quali esso intende parlare, erano Pelasgo-albanesi, e non gik 
greche.

II dotto Michelet, il quale con uguale profusione scrive in- 
torno ai P elasgi, si accorda perfettamente nel nostro avviso; 
pur tuttavia esso in diversi luoghi dell’ opera sua, cade nello 
stesso errore, il quale ebbe origine, come si e detto dal- 
l ’avversione e odio delle due razze distinte, ciofe dei Fenici 
contro i Pelasgo-albanesi; ragione per la quale Sparta tutta 
albanese piu volte fu distrutta dalle fondamenta dagli Ate- 
niesi divenuti quasi generalmente Fenici flu dentro le ossa.

Nel libro 1 ° della sua storia, Repubblica Romana a pagina 
10 e 11 Michelet scrive le seguenti testuali parole: « Quasi per 
a tutte le coste dell’ Italia furon fatte colonie dei Pelasgi, dap- 
« prima da Pelasgi Arcadici (Enotri e Peucezi) quindi da Pe
te lasgi Tirreni (Lidx) cacciando i Siculi antichi abitatori del 
« paese, nell’isola, che s’ ebbe il nome loro, ove senza pena 
« per la somiglianza dei costumi e della lingua si fecero una 
« cosa sola con e s s i , nelle montagne i vecchi abitatori del 
a paese respingendo, fecero su per le coste, la Citti di Tar
ts quinia, di Ravenna e di Spina, l ’antica Venezia dell’ Adria- 
« tico. Sulla costa del Lazio argivo Ardea col suo re Turno o 
« Tirreno, edAnzio edificata da un fratello dei fondatori di Ardea 
« e di Roma, pajono Pelasgiche fatture, cosi come la Sagunto 
tt Spagnuola colonia di Ardea. Vicin di Salerno la gran me
et dica scuola del Medioevo, il tempio di Giunone argiva fon- 
« dato da Giasone Pelasgo, Dio della medecina, per avventura 
« mostrano essere di Tirrenica origine le vicine citla di Erco- 
« lano, Pompci e Marcina; perocchfe di rincontro a questa CittS, 
« troviamo a Capri i Pelasgi Teleboi, e similmente sul Tevere, 
« Tivoli, Faleria ed altre citti troviamo fondate da Siculi Ar- 
tt givi. ciofe come pare verosimile, da’Pelasgi. Secondo la tra- 
« dizione aveano essi edifleato dodici citt& nell’ Etruria , do- 
« dici sulle rive del Ρό, dodici al mezzogiorno del Tevere. 
« Cosi nell’ Attica-Pelasgo-Jonica troviamo dodici Fratrie, do
te dici demi, dodici poll ed un Areopago di cui i primi giudici 
« sono dodici Dei. In Grecia l'Anfizionia Tessalica, in Asia 
« quella degli Elii e de’ Joni ciascuna di dodici cilta si com-
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« ponea: vedete le religioni stesse si nei nomi e si nei numeri. 
« In Asia, in Tessaglia, in Italia noi troviamo la Pelasgica 
« CittA di Larissa. Alessandro il Molosso, per mala sorts in- 
« contro nella magna grecia il fiurae Acheronte e la GittAt di 
« Posidonia che lasciato avea in Epiro, e in Italia si trova 
(( come in Epiro una Caonia, e nella Caonia Epirota regnato 
« avea un figliuolo del Tessalo Pirro, e della Trojana Andro- 
« maca. Fa meraviglia vedere una schiatta per cotante con
ic trade sparsa interamente nella storia scomparire: dacchk le 
« sue diverse tribu o muoiono o fra le nazioni straniere si 
« fondono, e per lo meno perdono i nomi loro, tie ci ha esempi 
« al mondo di si compiuta rovina. Una maledizione da non si 
« poter espiare si appiccd a questo popolo, perchfe tutto san- 
« guinoso e funesto b , quando i nemici suoi ne raccontano. 
« Nfe altre sono le donue di Lenno, che nella notte sgozzano 
« gli sposi loro, nb allri gli abilanti di Agilla i quali uccidono 
« a sassi i Focesi prigionieri : ma questa rovina del Pelasgi 
« ed il nemico stile che i  greet storici tengono intorno a loro, 
« si pud per avventura spiegare per lo disprezzo o per P odio 
« che alle tribu greche ispiravano le agricole popolazioni ed 
« industriose, che precedute le avevano. »

Ed a pagina precedente della precitata storia il dotto Mi
chelet ci regala le seguenti peregrine notizie, che molta auto- 
ritA aggiungono alle nostre asserzioni. « Avauti agli Elleni ,
« i Pelasgi occuparono tutta le Grecia insino alio Strimone , 
a con tutte le tribu Arcadiche, Argive, Tessaliche, Macedoni- 
« che ed Epirote. Il principale Santuario di qnesti Pelasgi 
« trovavasi nella foresta di Dodona, ove la colomba profelica 
« dall’allo di una sacrata colonna rendeva i suoi oracoli. Altri 
« Pelasgi, occupavano le isole di Lenno, di Imbro e quelle di 
« Samolracia centro della religione loro in Oriente. »

Or se Arcadia , Argo, Tessalia , Macedonia ed Epiro, come 
Michelet afferma unitamente a diversi altri autori, sono stale 
sedi dei cosi dctli Pelasgi, ne deriva la conseguenza necessaria 
di dover conchiudere, che gli odierni abitatori delle precitate 
regioni, non sono, che i posteri, o discendenti di quegli an
tichi popoli. Ma questi o posteri, o discendenti in massima
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parte, sotto il dominio ottomano, parlano l ’idioma albanese; 
dunque quei loro progenitori, que’ loro antenati, non erano 
che albanesi, per natura ed indole: salvo che un cataclisma 
dalla storia ignorato, non gli avesse travolti nelle viscere della 
terra, ed avesse distrutto persino la memoria dei Pelasgi, ed 
in loro sostiluzione fossero usciti su come fnnghi o piovuti 
dalle nuvole gli albanesi che ora si trovano in tutti quei luoghi 
e regioni da essi abitati. Ed alia medesima pagina 9 della ri- 
petuta storia dell’ illustre Michelet leggonsi le seguenti testuali 
parole, che sono sufficienti a sollevare 1’ animo degli Albanesi 
umiliati ed avviliti dalla nessuna, ovvero dalla strana ed 
oscura loro origine, prodotta dagli antichi e moderni storio- 
grafi; anzi a renderli superbi ed orgogliosi per essere la ema- 
nazione di quei popoli, la cui memoria ancor rimbomba nei 
due mondi. « La civiltii, dice Michelet, dell’Italia, non fe uscita 
« nfe dalla popolazione Iberica di Liguria, nfe dai Celti Omhri, 
« nemmeno degli Slavi, YeneLi o Venti , nb in ultimo dalle 
a Elleniche Colonie che pochi secoli prima dell’Era Gristiana 
« si stabiliron nel mezzo di essa. Pare aver e a principale au- 
« trice quella infortunata schiatta de’Pelasgi, primogenita so- 
« rella della stirpe Ellenica proscritta per tutto il mondo e 
« perseguitata dagli Elleni e dai barbari. Adunque, come pare, 
a i Pelasgi sono quelli che recato hanno in Italia come gi& 
« nell’Attica, la pietra del domestico focolare (hestia o Vesta) 
« e la pietra dei lim iti ( Szeus) fondamento della proprieta: 
« e sopra questa doppia base levossi, come dimostrar speria- 
« mo, l ’edificio del civile dritto, grande original pregio, e di- 
« stintivo dell’Italia.»

IV.

A noi non fa mestieri qui determinare i differenti culti dei 
diversi popoli , sieno illo g ic i, sieno confacenti alia ragione, 
sieno barbari; ma troviamo opportuuo dichiarare che i Pelas
gi, popoli immaginosi, quanto ingenui, sono stat.i i primi in- 
ventoi'i di Numi, e fra le prime divinity da loro create , fu- 
rono; il Cielo, la Terra, PAria, il Mare o 1’Acqua e il Fuoco.
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I Fenici o Greci, che furono i primi a raccogliere e modi- 

ficare ia lingua pelasgo-albanese, chiamarono Οΰράνος il Dio 
Cielo. Uranos dissero i L atin i, secondogenita Stirpe pelasgo- 
albanese. Urano, ripeterono g l’Italiani. Gli Albanesi per dino- 
tare Urano o Dio Cielo, dicono: Vreni , che corrisponderebbe 
ad Urani, come innanzi dicemmo.

Ιρις, ο, Ηρα appellarono i Greci la Dea Aria. A e r , dissero i 
Latini. Aria, g l’Italiani. Ira ed E ra  dicono generalmente gli 
Albanesi.

Ποσειδών, i Greci appellano il Dio del Mare o Dio delle Acque. 
Postdon, lo chiamarono i Latini. La parola Posidone, in ia io -  
ma albanese, come antecedentemente si e detto, dinota: che 
furiosamente manda giix , onde ne venne il traslato sp e \\a -  
navigli, epiteto del Dio Nettuno.

Ισις in greco hide, era la Dea Terra , e viene considerata 
tutl’una cosa con Cibele dai mitologi. In lingua albanese, di
nota: Era la Terra.

Εστία ο Εφέστιος, presso i Greci , έ il Dio Fuoco e Focolare. 
Presso i latini venne detta Vesta, tanto celebrata ne’ tempi sto- 
rici da Noma Pompilio, ed era la Dea che presedeva al Fuoco 
o al Domestico Focolare, e trae la sua etimologia dalla voce 
pelasgo-albanese: Edhesta o Edhestia, che dinota fiamma ac- 
cesa, Fuoco. Or siccome questa divinitA ha richiamato l'atten- 
zione dei dotti antichi e moderni scriltori, cosi sorge la ne- 
cessita di dovere anche noi 7 rivolgere su di esso vocabolo i 
nostri studl per trovare e manifestare la causa, onde in tanta 
importanza ed eccellenzala suindicata Deita veniva tenuta pres
so quegli antichissimi popoli.

L’erudito Michelet, sapientemente afierma che la Dea Yesta, 
dinota il Domestico Focolare. Secondo altri autori, e a giusta 
ragione, vien tenuta simbolo della conservazione delle fami- 
glie e delle societA. Dalle opere di quasi tuttj gli ant'ichi scrit- 
tori risulta, che le tribu pelasghe cran tntte agricole, indu- 
striose e intente alia cura pastorizia, come dopo tante migliaja 
di secoli tuttora sono gli Albanesi d’ltalia e quelli della pe- 
nisola ellenica.

Le case di abitazione di quei primitivi popoli, al certo non



eran le superbe magioni, o i turriti palagi dei principi o du- 
chi di oggigiorno: erano bensi costruite in mode, da conte- 
nere comodamente e agiatamente le proprie famiglie ed abi- 
iarvi al coperto dalle internperie ed al sicuro degli assalti del- 
le bestie feroci; quindi il focolare per essi era la stanza piii 
deliziosa dove padre, figli, nipoti ed altri discendentl devota- 
mente si raccoglievano attorno al piii vecchio de’ loro avi, o 
capo di famiglia, dalle cui labbra pendevano ricevendo gli or- 
dini o le istruzioni che loro dava per lo immegliamento delle 
diverse Industrie, speculazioni e commercio ; era insomma il 
locale dove in mille guise ristoravano il corpo lasso dalle pa- 
tite fatiche, e dove religiosarnente si ripet evano i racconti della 
piii sana morale, affinche i discendenti mo dellandosi e modi- 
ficandosi in quei principii divenissero ottimi padri di famiglia, 
ed eccellenti capi di maggiori societi: quindi b che il dome- 
stico focolare formava per essi il locale piii importante , piii 
necessario e piii piacevole di tutto il res to dell’ intera abita- 
zione. In conseguenza bisogna convenire, che il domestico fo
colare b stato per dir cosi, il primo embrione o il primo gra- 
dino della society. Collo sviluppo poscia delle idee snl campo 
delle Industrie e con lo scambio del commercio in generate, 
maggiori societa si andavan formando e gradatamente sempre 
piii numerose delle societa di famiglia, che i Gadmei o Greci 
posteriormente distinsero coi nomi in idioma greco, di Φρατρω, 
Friitria; Δήμο;, Demi society maggiore della Fratria, e di πδλις 
Poli, society ancor maggiore della Demi Δήμος.

Costituite cosi le societa,, quei prirnitivi popoli notarono che le 
medesime mancavano di qualche cosa di piii seria e piii perfetta 
per la propria conservazione e per la guarentia delle esorbitanze 
dei piii forti e potenti, surse quindi la necessity di distinguere 
e separare il mio dal tuo con la delimitazione o confine , e 
per porre freno duraturo alia prepotenza, sotto anche 1’aspetto 
religioso, crearono la Diviniti S^eus, che secondo Michelet, b 
la pietra dei limiti o fondamento della proprieta, e che noi 
chiameremo, Principio fondamentale del dritto di Possesso 
salvaguardato dal potere religioso del Dio Termine o S{eus.

I Cadmei o Greci per dinotare Fuoco o domestico focolare,



o Lari, che sono i Genii di ogni casa, i custodi di ogni fami- 
g lia , gli Dei tutelari dei domestic! focolari, dicono Εστία, ed 
Εφέστιος. I Latini poi emanazione pelasga, dicono V esta , che 
secondo gli antichi Romani era il Mitra dei Persiani, ciofe Dea 
nata dalla pietra il che indica il fuoco che esce dalla pietra 
percossa. Quasi tutti i m itologi, ciofe Noel Pr. Pozzolo Fe. e 
Peracchi Ant. concordemente affermano che Vesta fe una delle 
piii antiche divinitA del paganesimo. Veniva questa Dea con 
molta pompa onorata neil’ Asia, e particolarmente in Troja, 
molto tempo prima che i Pelasgo-Albanesi europei frammi- 
schiati con gli altri popoli distinti con la nuova appellazione 
di Greci, Achei ed Eaboici come dice Omero, la avessero di- 
strutta, e si opina che la sua statua e il suo culto siano stati 
portati in Italia dal pelasgo Enea, perche era nel numero dei 
suoi penati. Pare secondo ogni probability che i Greci aves
sero imparato ad onorare questa Dea dai Pelasgo-albanesi, e 
non finivano o non cominciavano sacrificii senza rend ere gli 
onori a Vesta, che invocavano prima di tutti gli altri Dei. E 
noto che Vesta , Εστία , Εφέστος aveva templi e in Delfo e in 
Atene e a Tenedo e in Argo ed in Mileto, paesi tutti fondati 
dai cosi detti Pelasgi. Or tutti e tre i Vocaboli V esta, Εστία 
Εφεσπιος trovano il loro radicale nella.parola albanese Edhestia 
o Edhesta il cui naturale e semplice signiflcato fe la accesa la 
vivace , la perenne o eterna iiamma , modificandosi in delta 
parola albanese le sole lettere D, h, nella consonante lettera 
greca ®, e latina ed italiana V: mutamento, che spesso suole 
succedere senza pregiudicare il senso.

Filologicamente e filosoficamente considerata la parola alba
nese Edhesta, secondo il nostro avviso, essa dinota non il fuoco 
materiale che abbrucia e consuma, nfe la iiamma, che produce 
tutti i m ali; ma il fuoco che forma la deliziosa armonia do- 
mestica, e che nutre e conserva nell’ uomo il costante, vivo e 
perenne principio della generazione e feconditA. Il vocabolo 
Szfeus , da non confondersi con Zfevs o Szfevs principio, Dio 
Giove, di cui si fe abbastanza parlato, mette capo anche nella 
radicale isofona ed isosema parola albanese S \eu  o S \eer  prin- 
cipiare, limitare, (segnare il limite) onde gli albanesi per di-
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notare, ho segnato coi limiti la porzione, la quota del mio 
terreno; dicono: U  s^iira piesen dheuftm.

έ  gia noto ai lettori, che i latini col vocabolo aborigini in 
dicar voleano quei popoli di greca  derivazione, che aborigine 
ovvero dall’ epoche tradizionali e semi favolose, e prima assai 
dei tempi storici, abitavano in un paese, o in una regione 
dove andavano costituendo gli element) primitivi della vita 
sociale. Di fatto Porzio Catone e Sempronio, con la certezza di 
chi afferma un vero, ammettono 1’ esistenza in Italia e proprio 
in quella regione che un di Sabina addimandavasi, di an po- 
polo Aborigino di origine greca  e dalla Tessaglia venuto. La 
Tessaglia o Tesalia, voce albanese, come meglio appresso svi- 
lupperemo, era, come sede centrale, abitata dai cosi detti Pe- 
lasgi, ed ora in massima parte da Albanesi, sotto il dominio 
ottomano. Tra i neoterici, i quali scrissero su le vicende dei 
popoli, che mano mano si son diffusi da un centro primitivo 
su la superflcie del globo , si annovera il celebre Francese 
Raoul Rochette, il quale colla sua opera intorno alie colonie 
greche con valide ragioni sostiene doversi riconoscere negli 
Aborigini' un popolo primitivo di razza greca  sceso in Italia 
e stanziato nel paese montuoso deuominato poscia Sabina, ed 
accerta che gli Aborigipi erano una tribu di Pelasgo-Arcadi, 
staccatasi dalla Tessaglia per andare in cerca di nuove terre. 
Capitanati da Enotro figlio del Re dei Molossi, o albanesi, ab- 
bandonarono la patria nativa per venire a stabilirsi nei din- 
torni dell’ antica Rieti, cosi appellata dal nome di altra Rieti, da 
essi fondata in Macedonia. Giova avvertire che anche ai tempi di 
Dionigi di Alicarnasso, la fondazione di molte cittA , borgate e 
stabilimenti in quelle terre vicine, veniva attribuita agli Abo
rigini Pelasgo-Euotri, che posteriormente come Strabone assi- 
cura vennero assorbiti dalle prime conquiste degli invasori Ro
mani, ed hanno perduto con la loro autonomia anche il nome, 
che al comparire in Italia ricevuto avevano. A tal riguardo nella 
ρίΐι volte citata Enciclopedia leggiamo quanto segue « Alcuni em 
it diti sono di avviso che gli aborigini al primo comparire nella 
« Sabina , vi rinvenissero gli antichissimi s ic u li , vera razza 
« di popoli ita lian i, e vi venissero alle prese. Fu varia ed

A-



« incerta la lotta nei primordi, che perb si decise a loro fa
ct vore, col rinforzo di altri Pelasgi nuovamente im m igrati;
« per il che furoao i Sicuii costretti a rintracciare novelle 
« sedi, e trasferiroasi passando lo stretto di Messina, nell’isola 
« vicina, che da essi poscia ebbe il nome di Sicilia. Colla 
« cacciata dei Sicuii dal Lazio e dalla Campania ne rimasero. 
« gli ahorigini pelasgi assoluli padroni. Soggiogati dagli in- 
« vincibili Romani che per Ienire in qualche guisa il ram- 
« marico , piacquersi di derivare e i Latini e se stessi dagli 
« Aborigini. Resta adunque provato che il vocabolo Aborigini 
« non indica soltanto in genere i popoli primitivi di qualsi- 
« voglia paese, ma designa anche in ispecie una popolazione 
« di origine greca  che nelle epoche pin remote delPitala Sto
tt ria immigrb in Italia, ebbe il nome latino di Aborigini, o 
« popolo, che ab origine occnpb il paese dei la tin i, e fn ap- 
« punto quello dei Pelasgi Arcadi ed Enotri. »

Che i Pelasgo-albanesi siano stati i primi abitatori della 
Macedonia, Epiro, Albania, Tessagiia, Beozia, Attica, Bosnia, 
Erzegovina-Buigheria ecc. h uu fatto che non ammette osser- 
vazioni in contrario. Abbastanza pure 6 stato dimostrato con 
la testimonianza di Erodoto, in qual modo grandissimo nu- 
mero di Pelasgo-albanesi dopo P invasione Cadmea sieno di- 
venuti cadmei parteggiando coi Fenici, onde ne έ venuta quella 
dislinzione di Dorii e Jonii. Da questo periodo, a nostro av- 
viso, la lingua Pelasgo-albanese ha dovuto principiare a de- 
clinare e decadere. In vero , non potendo i Pelasgo-albanesi 

* pih oltre sostenere con loro vantaggio la lotta contro i Fenici, 
il cui numero di giorno in giorno diveniva maggiore del loro 
a causa de’ nuovi sopravenienti Fenici e per P aggregazione 
continua de’ Pelasgo-albanesi, che avevan la leggierezza di 
cedere alia preponderanza fenicia, ed assottigliaudosi ancora 
il loro numero per la quotidiana migrazioue in luoghi lontani 
come a dire, nell’ lllirico, nelle parti settentriouali della Grecia, 
e in diversi punti della penisola italiana, fu dunque in quel 
torno che la loro lingua oiTiciale divenne Fenicia, oggi greca, 
e per tal motivo essi medesimi furon Greci appellali, nella 
stessa guisa che Pelasgi furon chiamati quei popoli che i pri-
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m itivi divini Pelasgo-albanesi venuti dall’ Albania asiatica nella 
terra della greca penisola trovarono (se pur ne trovarono) al- 
lorchfe per la prima volta vennero a stanziarsi in delta peni- 
sola. Gosi la lingua albanese, che un tempo era stata lingua 
generale divenne familiare e particolare tra Albanesi ed Al- 
b an esi, e la Fenicia poscia detta greca passd ad essere gene- 
rale perchfe studiata da tutti i dolti. Nell’identica posizione dei 
suddetti primitivi popoli trovansi oggi gli Albanesi delP Italia 
meridionale i quali dopo parecchi secoli aucor fedelmente ser- 
bano gli usi, i costumi ed il proprio idioma, che parlano in 
famiglia e nell’ ambito del paese fondato dai loro proavi; e 
dovendo per assoluta necessita scambiare le proprie idee co- 
g l’ italiani, in mezzo ai quali gi& si trovan stabiliti, fanno uso 
della lingua italiana perchfe lingua generale, progredita e in- 
tanto da tutti gl’ italiani appellati sono col nome di Greci. Avvi 
qualche paese che divenuto centro d’ Industrie e di trafiico 
degli Italiani incomincia ad abbandonare la propria lingua , 
come pdrge esempio la citta di Giannina nell'Albania. Questa 
citti sita nel centro della bassa Albania, la quale da tutti gli 
antichi scrittori viene reputata di essere stata la rinomata Do- 
dona, in conseguenza di pura origine pelasgo-albanese, ha ab- 
bandonato la propria lingua e parla la greca, percbfe divenuta 
centro di speculazione di Greci, Turchi, ed Illiri. Per0 in tutti 
i paesi, che fan corona a Gianina indistintamente si parla 1’ i- 
dioma albanese. Ci0 posto, si pud in buona logica inferire che 
gli abitanti di Gianina e suoi dintorni siano di natura ed in
dole Greci, mentre nelle loro vene scorre e serpeggia sangue 
albanese ? Certo che η ό , perchfe la denominazione di Greci 
come abbiamo fino alia noja ripetuto , si riferisce ad epoca 
molto recente. In conseguenza possiamo conchiudere che i fatti 
gloriosi compiti in diversi luoghi del continente elleno da quei 
popoli non ancora distinti coll’ appellazione di Greci, si hanno 
ad imputare ai popoli Pelasgo-albanesi, appartenenti a Nazione 
per quanto sventurata, altrettanto prodigiosa ed eroica, a cui 
P intera Europa, se non altro largir dovrebbe il meritato tri- 
buto d’ amore e riconoscenza.

Seguitando coi nostri studii a tener dietro le traCce di questi
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prestorici popoli, or vincitori ed or vinti, li troviamo quasi in 
tutte le contrade meridionali d’ltalia la quale in quei primi 
tempi ebbe quattro diverse denominazioni, ciofe: Enotria, Espe- 
ria, Ausonia e Saturnia ; nomi che secondo ogni probability 
hanno dovuto indicare una data porzione del « bel paese che 
Appenin parte e il mar circonda e l ’Alpi » ma che in prosie- 
guo divennero nomi general! per tutta l ’italica penisola, fino 
a che prevalendo e divenendo popolare il nome di Yitelia, 
Vitalia o Italia, i detti quattro nomi rimasero un espressione 
fantastica o reminiscenza poetica. Sicche 1’Italia fin dai tempi 
anteriori all’eccidio di Troja, dalla terra del Lazio alle ultime 
Calabrie ed alia Sicilia fe stata abitata da Pelasgo-Albanesi, 
come dimostreremo, e fondarono citty, paesi e castella, il nome 
de’ quali ancora ricorda quelio delle c itta , castella e p aesi, 
dai medesimi abbandonati e nell’Albania Asiatica del Caucaso, 
e nella penisola Ellenica. Intanto il nome di quei fondatori o 
fu ignorato per l ’antichity dei tempi, o venue confuso e stor- 
piato piu per odio, che per ingenuity battesimale degli anti- 

- chi storici, sempve con le pm strane denominazioni.
A noi non sorprende come gli Albanesi del Caucaso, o delle 

Alpi bianche del Caucaso , nei tempi prestorici avessero per- 
duto il nome nazionale, e si fosse mutato in quelio di Pelasgi, 
perchfe i popoli Fenici di semitica razza, di unita agli autori 
del primo periodo storico del medesimo sangue, avevano in -  
teressi personali o peculiare scopo di distruggere ed annien- 
tare persino la loro memoria, come il lettore vedrA; ma fa 
pena e maraviglia insieme, come venuta in luce la storia cri- 
tica e la Filologia dei nostri tempi, si fosse nello stesso piede 
degli Antichi seguitato a confondere gli Albanesi medesimi con 
nuove e piii strane appellazioni, le quali fanno a calci con la 
verita.

Pasquale Borrelli, uomo di eminenti virtu liberal!, per la 
cui causa assapord le amarezze dell’esilio, autore principe della 
moderna filologia, pur esso nella sua Opera Principi della 
Scienza Etimologica, parlando delle prime migrazioni pelasgo- 
albanesi in Italia, con la franchezza di chi afferma una verity 
in buona fed e, sostiene di essere state quelle migrazioni di

u
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Colonie greche. Egli queste cose riferisce a pagina 19 e 20 
della citata opera: « II primo arrivo dei Greet in Italia, e di 
« ana antichiti si remota ch’e’ sarebbe impossibile preflggerne 
« 1* epoca. Certamente molti luoghi i quali ora fan parte del 
« Regno delle due Sicilie, sono indicati da Omero con una 
« tale esattezza, che non veduti da lui, in  dovuto per lo meno 
« essergli descritte da uomini a cui erano familiari. E fama,
« che la prima delle loro Colonie fra noi fosse la nostra Cu- 

t « ma: e Strabone assicura che fino ai suoi tempi essa conser- 
« vava monumenti, giuochi, sacrifici ed alcuni altri instituti, 
cc che rendeano testimonianza dell' Origine sua ». E piu solto 
il medesimo scrittore d ic e : « N6 a questi luoghi si arresta- 
« rono l ’emanazioni della Grecia. Perciocchb o prima dell’edi- 
« ficazione di Roma, o intorno a quel tempo o indi a non 
« mol to fecero sorgere Scilacio, Sibari, Crotone, Locri, M eta- 
« ponto, Elea, R eggio , Posidonia, Siponto, Taranto , Megara,
« Nasso, Gela, Enna, A grigen to , Siracusa , Catania ed altre 
« Citti che poi giunsero ad alta rinomanza i cui popoli par
ti larono greco  etc. » E piu appresso il medesimo Sig. Bor- 
relli continuando a riputare di greca origine tutte le colonie 
che vennero in Italia, dice: « E verisimile d’ assai che molti 
a Greet si recarono in Italia. Ma vi sparsero in folia, quando 
<t videro assalite ed occupate e devastate le loro infelici con- 
« trade dalle orde barbariche ».

Noi non comprendiamo di quali barbari, il Sig. Borrelli, 
intende parlare. Se vuole alludere all’invasione turchesca nel- 
l ’Epiro ed in altre regioni della penisola ellenica avvenuta 4
0 5 secoli addietro, allora i molti che vennero in Italia in i

7 I
fo lia  , erano popoli albanesi e non g i i  greci. Se poi le orde j
barbariche si hanno a riferire agl’invasori Cadmei, in tal caso j
1 popoli che vennero a prender stanza in Italia, erano Pelasgo- 
albanesi e fondarono nelle estreme meridionali provincie paesi 
che tutta via con poca storpiatura, portano appellazione alba- 
nese. E seguitando nello stesso erroneo stile Borrelli piu ap
presso conchiude: « Anzi quando le vessazioni de’loro oppres- 
« sori per circostanze particolari divennero piii forti, delle 
« piccole Colonie elleniche abbandonarono la patria, e rinno-
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« vaudo 1’ esempio deJ loro antenati, amarouo di trapiantarsi 
« uel Regno di Napoli. Ne sia di esempio quella d ie  nel 1534 
« partissi da Corone Cittii della Morea; e giunta nella provin- 
a cia di Basilicata si fiss0 nella terra or detta Barile. Ivi fu 
« ancoi’a ingrossata nel 1647 da altri Greet provvenuti da Maina 
« Ma gia la tradizione insegnava che questo paese fu edificato 
« in epoca incognita da altri coloni pur Greci. »

Ci addolora sommamente, anzi la penna vacilla tra le no- 
stre dita , pensando di dover qui smentire le asserzioni del 
nostro dottissimo Borrelli, la cui memoria con venerazione 
vien ricordata dai dotti Italiani; ma dovendo chiarire equivoci 
che non ammettono scuse, o meglio dovendo sostenere veritA 
che da se stesse si manifestano in tutto il  loro splendore, a 
noi non vien meno ηδ il coraggio, ηδ l ’ardire nel dinotare il 
nostro apprezzamento tutto contrario alle cose enunciate sul- 
rohhielto dal succitato dotto Filologo.

Con le parole « il primo arrivo dei Greci in Italia δ di una 
antichitA si remota, ch’e’ sarebbe impossibile prefiggere l ’epo- 
ca )> chiaramente dimostra d’ ignorare e l’origine dei Greci e 
Γ epoca in cui i popoli della greca penisola presero il nome 
di Greci. I coloni che vennero a stabilirsi in Italia in tempi 
in cui non si pub fissare 1’epoca del loro arrivo, erano Pelasgi 
e non gici Greci. Ed affinchb il lettore di questa nostra asser- 
tiva sia coqvinto, citeremo qui appresso 1’autoritA di Erodoto, 
il quale nel libro VIII della sua storia a pagina 108 dice: « Gli 
Ateniesi, rnentre i  Pelasgi tenevano il paese ora detto Grecia, 
erano P elasgi, e nominavansi Cranai; ( forse caranai) Sotto il 
a Re Cecrope si chiamarono Cecropidi; succeduto nelV imperio 
« Eretteo cangiarono nome e furono detti Ateniesi. » Se la pri- 
ma migrazione in Ita lia , della quale intende parlare il Bor
relli, non era di popoli greci, perchfe l ’appellazione di Grecia, 
forse allora stava in mente D e/, come afferma Erodoto, molto 
meno popoli greci si hanno a credere quelli che vennero a 
fondare la nostra Cuma, poichA giusta le notizie tradizionali 
e delle istoriche degl’ italiani scrittori G. Antonini, G. Pelle
grino e dei greci Alessarco ed Aristonico, la migrazione di quei 
Pelasgi, i quali vennero a fondare Cuma, e a stabilirsi nella



terra dai medesimi Campania denominata, vuolsi probabil- 
mente che sia stata contemporanea alia prima migrazione nel 
continente ellenico, e non si pub mica neppure per conjetture 
calcolare quanti secoli prima della guerra di Troja: e molto 
meno Colonie greche si hanno a considerare quei popoli i 
quali nel 1534, partiti da Corone cittA della Morea, giunsero 
nella Basilicata e tra g li altri paesi, fondarono Barile, perchfe 
gli abitanti del paese Barile sono in carne ed ossa albanesi, e 
parlano in idioma albanese: quindi gli antenati loro, non han 
potuto mai essere Greci, ma Albanesi: life tampoco Greci sono 
stati quelli che ivi pervennero nel 1647 partiti da Maina, se- 
guiti da altri. E tradizione assai nota presso tutti i nostri Al
banesi che i paesi di Corone nella Morea sono stati culla dei 
loro proavi , i quali vennero a stanziarsi nelle provincie di 
Potenza, Campobasso, Cosenza, Catanzaro, Reggio e Sicilia ove 
fondarono Castelli, paesi e GittA; che anzi molte famiglie al
banesi anche al tempo presente portano il cognome con l ’ag- 
giuntivo di Corone: come Jeno de’ Coronei — paese, S. Deme- 
trio Corone: famiglia Elmo de’Coronei ecc. Oltre a cib : nei 
canti popolari tradizionali degli Albanesi tra gli altri, avvi uno 
che incomincia coi seguenti versi:

M ori ebukura Moree,
Cie kuur fe gliee nengk te pee,
Attie kam u s\o ttin  tat,
Attie kam u memen iimme,
M ori ebukura Moree,
Cie kicur tegliee nengk te pee.

Che in italiano tradotti equivalgono:

Ahimb! bella, avvenente Morea,
Da quando mi ό stata forza abbandonarti, io non ti 
Ho io cola mio Signor Padre, [vidi piu:
Ho io cola la Signora mia Madre,
Ahime bella, avvenente, Morea,
Da quanto mi e stata forza abbandonarti, io non piu

[ti vidi!
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Con Γ autorit& di siffatto tradizionale documento possiara 

conchiudere, di esser eompletamente falso, che sieno greche, 
tutte quelle colonie, le quali e prima e dopo del 1534 venne- 
ro a stabilirsi nelle provincie di sopra cean ate, perche tutti 
gli abitanti di quelle colonie parlano l ’idioma albanese, ed έ 
legittima la conseguenza di dover dedurre che Corone, Maina 
ed altri paesi della Morea fossero stati abitati e fondati da Al- 
banesi. Sicchb , da un verso gli storici moderni con la loro 
inconsideratezza, o buona fed e , dall’ altra gli antichi con la 
loro premeditata malizia, tutti insieme contribuirono ad oscu- 
rare e distruggere la nazionale denominazione di Albanesi , 
surrogando l ’altra illogica di Greci.

Sarebbe per lo meno stoltezza negare, che i popoli di quelle 
regioni, che un di componevano la Magna Grecia, non par- 
lassero la lingua greca; ma troviamo perb ragionevolissimo 
dover riputare quei popoli di origine albanese o pelasgo-alba- 
nese, perche secondo l ’autoritA di alcuni antichi scrittori, la 
lingua greca, non e che un misto, o il risultato della fusione 
dell’ idioma albanese o pelasgo, con quello dei F e n ic i, come 
dinoteremo in seguito e come i nostri pregevoli lettori potranno ' 
osservare nella tavola sinottica della lingua albanese con- 
frontata con la greca. Laonde i suddetti popoli, secondo ogni 
probability erano b ilingu i, parlavano cioe 1’ albanese , ed il 
greco; del primo idioma servivansi pei domestic! e particolari 
affari, e del secondo, perchfe piu progredito ed elevato servi
vansi per lo svolgimento scientifico e letterario; nella stessa 
guisa che oggi praticasi dagli Albanesi d’Italia, che dalla in- 
fanzia vengono in seno delle famiglie imparati dai genitori a 
parlare la lingua albanese, e divenuti adulti si servono della 
lingua italiana per la corrispondenza commerciale e pei lavori 
letterarl.

Noi, in verity, non conosciamo come e quando sia nata la 
denominazione di Magna Grecia, data alle regioni precitate, 
ma troviamo impropria cotale appellazione, perche senza dub- 
bio ricorda la vecchia passione dei Cadmei edlnicadi, tendente 
ad oscurare e confondere tutto cib che si potesse riferire alle 
virtu e glorie degli antichi Albanesi, odiati e combattuti con



tanto accanimento e ferocia. Per altro possiamo pur dare una 
benigna interpetrazione a ll’errore, che ebbe luogo presso quei 
popoli della Magna Grecia in iscambiare la nalurale appella- 
zione con l ’esempio seguente: Anche nel secolo XIX, epoca in 
cui la geografia, la etnografia e le lettere in generate tocca- 
rono 1’apice della perfezione relativamente ai tempi della Ma
gna Grecia, or bene anche oggi il popolo delle nostre meri
dional! provincie, chiama piemontesi tutti quegl’individui, che 
dall’alta Italia arrivano presso di loro, senza tener conto se 
siano Genovesi, Milanesi, Veneziani, Toscani o Romagnoli. Fa- 
cilmente quindi per questa medesima ragione, che non b dif
ficile a ripetersi fra g li umani, quei primitivi abitatori o au- 
tottoni del sud italiano hanno potuto chiamare col norae di 
G reci, tutti quegli individui, che dalla penisola greca giun- 
gevano presso di loro, senza tener conto se fossero di Gorone, 
di Maina, di Epiro d’Idra, della Macedonia etc.

Nh rilevasi dalla storia in generate di esservi stato un tem
po, in cui l ’antico malvezzo di confondere gli Albanesi con gli 
immaginari Pelasgi, abbia fatto tregua; seguitd invece senza 
interruzione sempre in un modo a gittar profonde radici nel 
campo letterario , talchd tutti i neoterici scrittori per quanto 
sapienti fossero, non solo non diedero segni di ravvedimento 
scrivendo su l ’ obbietto in quistione; ma quel che 6 peggio 
sparsero maggiori tenebre su l’origine degli Albanesi e de’Greci, 
razze ben distinte tra loro.

I dottissimi scrittori della Enciclopedia' popolare italiana , 
per esem pio, che avevano il dovere di diradare le ombre su 
Porigine degli Albanesi, ogni qualvolta si b trattato di dover 
scrivere intorno ai Pelasgi e Albanesi, o intorno a cio che 
poteva aver attinenza con gli Albanesi, invece di illuminare 
col mezzo della loro prodigiosa filologia, fecero all’uopo tanta 
poca lu ce , da dover andare a tentone. Parlando della fonda- 
zione di Gela, cittA dalPillustre Borrelli annoverata tra le co- 
lonie g rech e , quei dotti italiani danno le notizie seguenti : 
« Gela oggi Terranova una delle pill importanti cittA greche 
« della Sicilia.... fondate, come leggesi in Tucidide, 44 anni 
« dopo la fondazione di Siracusa, 0,690 anni av. G. da una
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« Colonia riunita di Cretesi e Rodiani. » Noi con la certezza 
che ci viene dalla conscienza, possiamo affermare di non tro- 
varsi oggi in Sicilia cittA o paese alcuno, i cui abitanti par- 
lino l ’idioma greco; al contrario le colonie che in Sicilia oggi 
trovansi, parlano tutte la lingua albanese. Lo stesso vocabolo 
Gela appartiene all’idioma albanese, non giA greco. Onde gli 
Albanesi volendo dinotare Vita m ia , dicono: Gkhiela imme. 
La vita tua dovra essere assai male: Gkhiela jo tte  ckat jee t 
sciiim poniriare.

Le stesse contraddizioni si leggono negli articoli Agrigento, 
Catania e Reggio. Agrigento antica citta di Sicilia, oggi detta 
Girgenti, corruzione dell’antico nom e, era abitata da Coloni 
Greet, dicono i suddetti Enciclopedisti. « Catania, citta di Si- 
« cilia, Κατάνα, tutti gli scrittori antichi vanno d’accordo net 
« dichiarare Catania una Colonia greca di origine Calcide e 
« ignorasi la fondazione. Reggio, Ρήγιον. La fondazione di Reg- 
« gio viene attribuita generalmente ai Calcidesi. » Nostri amici 
di Reggio, e degni di fede, assicurano che nelle vicinanze di 
questa cittA ancora si ravvisano ruderi di opere ciclopiche 
e strade solterranee di prodigiosa maraviglia dello stile pela- 
sgico. Or se gli scrittori dell’ Enciclopedia avessero posto mente 
che i popoli i quali presero la denominazione di Calcidesi e 
Cretesi in origine non erano Greci, ma Pelasgi, certo la para- 
dossale enunciazione di Colonie greche riferibile a Catania, Gir
genti e Reggio, non avrebbe avuto luogo.

Da Pausania, da Dionisio, dallo stesso geografo Strabone, 
non che dagli scrittori dell’ Enciclopedia popolare viene affer- 
mato che gli Osci, Oschi o Opici, i  V olsci, g li  E trusci e gli 
autichissimi Campani, non furono che popoli di razza pelasga 
o come essi dicono « afUai alia popolazione dell’ Epiro ed al- 
« 1’ attiguo tratto di terra a ll’ est dell’ Adriatico » e per quanto 
pare tutti i su dinotati autori sono concordi a nascondere o 
cospargere di nero velo 1’origine e natura di questi antichis- 
simi popoli, i quali, a lor dire sono stati Pelasgi, o aflini alle 
popolazioni dell’ Epiro ed all’ attiguo tratto di terra a ll’ Est del- 
l’ Adriatico, dove precisamente trovansi l’ lllirico , la Bosnia 
P Erzegovina.



έ  ormai notorio, che i popoli dell’ Epiro, della Bosnia e del- 
1’ Erzegovina sono albanesi: pare logico dedurre che i primitivi 
Pelasgi dall’ Asia venuti per istanziarsi nelle suddette regioni 
molto tempo prima della guerra di Troja, come lo steso Omero 
fa intravedere, non fossero che albanesi.

Queste nostre assertive, affinchfe abbiano quella certezza e 
quella fede, che meritano in generals dai lettori, noi procu- 
reremo di avvolorarle con g li storici appoggi tramandati dal 
dottissimo scrittore campano Camillo Pellegrino. Nell’opera 
intitolata Dissertationes de pluribus campaniis veterum, che si 
rinviene net Tomo I X , parte seconda della Raccolta di B ur- 
manno, Thesaurus antiquitatum et Historiarum Italiae, Cam- 
paniae, Neapolis, et Magriae Greciae, a pag. 7 parlando delle 
diverse Campanie, ed in particolare di una Campania che fu 
la piii antica , ed ebbe anche il nome di Epiro, queste cose 
esso riferisce in un brano da noi voltato in italiano.

« Nella prima classe delle Campanie, che ho detto, dee col
ic locarsi quella, che per antichiti, per quanto io sappia, su- 
« pera qualsivoglia altra dello stesso nome. Perciocchfe ebbe 
« quel nome prima dei tempi della guerra trojana, e poco 
« dopo fu chiamata Chaonia, (ciob Tauride) e flnalmente Epiro. 
« Ce ne fa testimonianza Servio, in quell’Emistichio di Vir- 
« gilio che fe nel terzo libro dell’ Eneide: Chaonios cognomine 
cc Campos, secondo che si legge negli esemplari di Servio , 
« meno mutilati di quelle edizioni, ciob, che sono state fatte 
« sopra un antico Codice manoscritto di Pietro Daniele: ΓΕ- 
« piro (dice Egli) non ha Campi come a tutti e noto: ma si 
« sa che ivi un tempo fuvvi un Re appellato Campo, e Gam- 
« pidi i suoi posteri e PEpiro chiamato Campania, siccome 
« riferiscono Alessarco Storico greco ed Aristonico. Vari’one 
« dice di una figlia di esso Campo chiamata Campania, onde 
« il nome alia provincia ; di poi come έ detto essersi chia- 
« mata Chaonia da Eleno, il quale aveva ucciso cacciando un 
« tale Chaone fratello, ovvero come altri scrivono un com- 
« pagno. »

Nell’ antica Campania adunque molte furono le citta dai 
Pelasgo-albanesi fondate e tra esse· ricordiamo Larissa, che
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non piii esiste, Sarno, Venafro, Guma, Paleopoli. II precitato 
scrittore Pellegrino , nelle sue dissertazioni De Populis Cam- 
paniae Felicis, k diffusamenle parlato intorno a Guma, Paleo
poli, Sarno, ed altre citta. Noi togliamo quella parte piii im- 
portante, che fa pin al nostro bisogno, e fedelmente tradotta 
in italiano, la trascriviamo ai nostri lettori. « Altri P elasgi, 
« esso dice, e da quelli , che abbiam ragionato per genere e 
« soggiorno diversi, abitarono parimente in tempi antichissimi 
« nell’ opposto lato della nostra Campania, siccome narrb Co- 
« none citato da Servio, il quale esponendo queste parole di 
« Virgilio Libro VII dell’Eneide Sarrastes populos, soggiunge 
« questa cbiosa: sono popoli della Campania cost appellati dal 
« flume Sarno. Conone nel libro che compose intorno all’Italia 
« ha: Che alcuni Pelasgi ed altri del Peloponneso vennero in- 
« sieme a quel luogo deli*Italia, che per lo innanzi non aveva 
« nome ed imposero al flum e, lungo il quale abitarono , il 
« nome di Sarno. Anche essi Pelasgi ad una delle cittA, del 
« Volturno, che ivi fondarono, imposero il nome di Larissa, 
« a somiglianza di una Citti loro patria, come afferma Dio- 
« nisio di Alicarnasso, cui abbiam citato nella seconda disser- 
« tazione. Questi tra molte cittix fondarono Nocera etc. »

La parola Sarno appartiene all’ idioma albauese e consta 
dei due elementi Sar voce del verbo S \eer  che dinota inco- 
minciare, aver origine: e dalla voce No  preposizione accorciata 
di Nen, e signiflca, sotto; pronunziando col solito suono na- 
sale le due vocali a ed o. Dalla unione delle suddette due voci, 
si ha il segucnte signiflcato: Che incomincia, che ha origine , o 
che sorge sotto: alia quale preposizione e facile intendere il suo 
dipendente Monte, perche il monte e alia vista di tutti. Quindi 
Sarno dinota: Che sorge, che ha la sua origine sotto il monte 
o a piedi del monte. Chiunque entra nell’ antichissima citta 
di Sarno cosi appellata dal flume di tal nome, a primo aspetto 
ei vede che effetlivamente il flume Sarno sorge proprio sotto 
il piede di un altissimo m onte, e la c itti medesima h, posta 
lunghesso. A questa nostra etimologia pelasgo-albanese viene 
in ajuto pur Γ avviso del Geografo Carta G. B. il quale par- 
iando della Gitti di Sarno dice: « Sarno h fabbricata sul flume
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« Sarno, che sorge al pife d’un monte. La sua origine fe igno- 
« ta. Mol ti eruditi le assegnano a fondatori i Pelasgi.

Larissa, a dire del precitato scrittore Pellegrino Camillo, fu 
una citt ,̂ dell’ antichissima Campania, che i Pelasgo-albanesi 
venuti in Italia fondarono in rimembranza di altra citta pur 
Larissa chiamata e abbandonata in Tessaglia. La'Larissa della 
Tessaglia fu edificata dai primi Pelasgi venuti dalP Albania 
Asiatica , su le sponde del flume Salampria, in memoria di 
altra CittA di tal nome abbandonata neli’ Asia.

Larissa b pure vocabolo dell’ idioma albanese. Con questo 
nome chiamano essi un uccello acquatico assai noto presso di 
loro, onde dicono: U vrava laris^at lue pianessur: to ho ucciso 
larissa (uccelli) cacciando. Jii muartit L aris\a t ngka folea. Voi 
avete tolto g li uccelli Larissa dal nido. Forse dall’abbondanza 
di sim ili uccelli acquatici del flume Salampria presso le cui 
sponde era posta la Citta, probabilmente quegti antichi Alba- 
nesi hanno dovuto Irarre 1’ idea di appellare la citta col nome 
d'i quegli uccelli.

Venafro era anche una cittA della Campania. Oggi serbando 
lo stesso nome fa parte della provincia di Terra di lavoro. La 
sua origine a dire di parecchi autori perdesi nella oscuritA dei 
secoli. Dagli avanzi o ruderi dei grandiosi fabbricati tuttavia 
esistenti e dalle iscrizioni trovate nelle sue terre rilevasi essere 
stata di origine pelasgo-albanese. Sorge sul dorso di un Colle 
e quasi scende flno alle ultime sponde del flume S. Bartolomeo 
che bagna le ultime case, έ  nota per essere sita in molta pros- 
simitA del detto flume. Gli Albanesi per dinotare: C oloroalpa
dre metiono vicino il fig lio , dicono: Atta Ven-afro a ttit birin. 
E per signifieare: mettono vicino al lupo P agnello , dicono: 
Ven-afro sctierrin ulckut. Yenafro adunque e vocabolo della 
lingua albanese e consta dalla voce del verbo Veer, mettere, 
porre: e dalla preposizione afro o afer accanto, presso, vicino', 
alia quale preposizione se si sottintende f u m e , si ha questo 
significato: Citta fondata, posta accanto al flume (S, Bartolomeo).

Varie sono le versioni degli antichi scrittori su P origine 
di Cuma, cittA posta non molto distante da Pozzuoli. Vellejo 
Patercolo, il quale porta lo stabilimento dei Greet iu varii
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luoghi dopo la caduta di Troja dice: Gli Ateniesi inviarono co- 
lunie a Calcide a ad Eubea, e dopo qualche tempo i Calcidesi 
usciti dall’ Attica guidati da Ippocle e Megastene fabbricarono 
Citma in Italia, delta anche Cym a  dalla voce greca Κύμα onda 
da taluni scrittori, i quali se per poco avessero posto mente 
a ll’ origin prima di Atene, fondata dai Pelasgo-albanesi, e se 
avessero ben riflettuto che i Calcidesi e gli Euboici altro non 
erano che Pelasgi , al certo non sarebbero caduti nell’ errore 
invetei'ato di confondere, ciofe i Pelasgi coi Greci cosi detti, che 
sono due razze tra loro differenti.

Bocconera e Strabone dieono, che fu chiamata C um a , iii 
memoria di altra CittA dello stesso nome lasciata dai primi 
Pelasgi dell’ Eubea Asiatica, per rieordanza della quale fonda- 
rono 1’ altra in Negroponte della Grecia. Altri dieono, che Cuma 
fu fondata dagli antichi Pelasgi, e le diedero tal nome in m e
moria di un’ altra CittA nell’Eolide, posta alia sinistra spiaggia 
del golfo di Smirne nell* Asia minore. II Capuaiio scrittore 
C. Pellegrino con sottile argomento prova che i Pelasgi, i quali 
fondarono Cuma nell’ antica Campania, sono stati di quelll 
molto anteriori agli antichi Pelasgi, che vennero in Italia a 
fondare la stessa Campania, Partenope o Paleopoli di cui qui 
appresso terrem parola. Or dalle notizie raccolte da questo 
autore, e dalle nostre filologiche osservazioni su la parola Cuma 
siamo indotti a dedurre che Pelasgo-albanesi anteriori a ll’ in - 
vasione cadmea nella Grecia, sieno stati i veri fondatori della 
nostra Cuma: e cid lanto e vero , per quanto la parola Cuma 
e radicale voce albanese. Chiamano Cuina, gli Albanesi, quel 
rozzissimo ricovero o ricettacolo fatto a guisa di portico, co- 
perlo con buda o sa la , foglie e frasche. Presso altri Albanesi 
d’ Italia poi la Cuma viene costruita con tre lati di muro a 
secco, cioe fatta con pietre sopra pietre senza cem ento, e co- 
perta come sopra fe detto, nel quale portico o loggia essi cu- 
stodiscono il loro bestiame ed altri quadrupedi domestici, per 
salvarli dagli altri animali feroci, onde dieono: Vitra delet o 
degliet teck Cuma: ho messo in salvo le pecore o il bestiame 
nella Cuma, nella loggia o nel portico. Cuma adunque non 
deriva del greco κύμα o da altro idioma come erroneamente
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han reputato parecchi scrittori. Cuma b vocabolo albanese e 
dinola ricettacolo, loggia, portico. Ci6 , lu ripetiamo , e una 
prova che quei primi popoli che vennero a fondare la OittA 
di Cuma dovevan parlare la sola lingua albanese , e con vo
cabolo del proprio idiom a, appellarono la Gitta da loro fon- 
data: e se cosi non fosse Cuma come cittA importante, avrebbe 
dovuto avere appellazione greca, perchfe la lingua albanese , 
come fu detto, principid a decadere o divenir corrotta , solo 
dopo l’invasione Cadmea, epoca in cui i Pelasgi, confusi coi 
cadmei diventarono Fenic'i o Greci , e quindi Greci vennero 
chiamati tutti quei popoli, che i cadmei trovarono nella pe- 
nisola ellenica.

Lasciamo a libito del lettore, giudicare in qual modo dalla 
rozza e meschina costruzione delie Cume o Logge di quei pri- 
m ilivi popoli, le generazioni posteriori siano giunte a creare 
1’ architetlura ed avessero edificato in appresso con regola d’arte 
quei portici che in gran numero scorger si possono dagli ul- 
timi ruderi della distrutta Cuma. A noi grandemente interessa 
di assodare che la voce Cuma appartiene a ll’ idioma albanese, 
e dinota come si b detto, loggia, portico, specie di edificio in 
uso presso i primitivi albanesi, ed anche presso gli attuali; 
ed in pruova di cid possiamo con l’autoritd storica affermare, 
che nella Cuma dell’ Eolide nell’ Asia minore si rinvengono a 
dovizia porticati e logge. A tal’ uopo, giova riportare un fatto 
storico , che abbiam letto nel dizionario di sette lingue del 
Facciolati: cc Che i popoli cumani dell’Asia, avendo con danaro 
« tolto a mutuo, costruito un portico e non avendo pagata la 
« somma ai creditori nel tempo stabilito. furono vietati di an- 
« dare a passeggiare sotto il portico, ma in prosiego piovendo, 
« i creditori passarono avviso ai Cumani, di andare a spas- 
« seggiare sotto il portico, ed essi non vi andarono se non 
« dopo esser cessata la pioggia. »

Intorno alia fondazione di Napoli non meno cozzanti sono 
le notizie tradizionali e storiche. Vi sono parecchi scrittori, che 
dagli antichi no mi Partenope, Paleopoli e Neapoli si piacciono 
di darle origine favolosa dei Greci. Egli e vero che i suddetti 
nomi appartengono all’ idioma greco; ma se si pon mente a
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quel che riferiscono la maggior parte degli storici antichi, i 
quali, sceverando il favoloso, concordemenle affermano che in 
tempi anteriori alia distruzione di Troja, e prima assai della 
fondazione di Roma , gia Napoli era stata fondata da popoli 
venuti con Eumele Falero dalla Tessaglia dopo 1’ invasione 
fenicia ; chiaro si scorge che quei voluti Greci fondatori di 
Napoli non erano che Pelasgo-albanesi, i quali per la pre- 
valenza della lingua Cadmea parlavano uffic.ialmente 1’ idiofna 
greco e familiarmente o confidenzialinente la lingua albanese. 
Laonde dovendo dare il nome ad una Citt& da essi fondata 
servivansi della lingua ufficiale, che era la greca, come quella in 
maggior uso e che avea avuto maggior sviluppo. La prima volta 
quindi la chiamarono Partenope, parola albanese che consta dei 
due element!, Parten o Bardhen, che dinota bianca, Candida, e 
in traslato poi. innocente vergine: e dalla voce opia, volto, viso.
Se, dunque i fondatori di Partenope non siano contemporanei 
ai fondatori di Guma, e da reputarsi che Partenope sia stata 
fondata da Pelasgo-albanesi venuti in tempi poco dopo della 
fondazione di Cuma. Molto tempo dopo Partenope cangid nome 
e venne appeliata Paleopoli; fatto il quale evidentemente prova, 
che i nuovi fondatori della Paleopoli venuti dal continente 
elleno, erano di quclli che aveano subito la influenza fenicia 
e parlavano Γ idioma greco , perchb come Erodoto ripete, la 
lingua Cadmea era molto estesa e piu progredita di quella dei 
Pelasgi. Inline, mercb P arrivo di nuovi popoli venuti sempre 
dal medesimo continente elleno, la CittA Paleopoli fu divisa in 
superiore ed inferiore, come affermano molti storici; e quella 
medesima Citt& che chianiavasi Partenope, e poscia Paleopoli 
prese il nome di Neapoli, voce composta dai due elementi, Nea  
nuova, e polls c illi, nuova Citta. Ed e logico reputare che questi 
ultimi migranti della razza pelasgica, parlassero la lingua greca, 
come lo dimostra Fappellazion Neapolis.

Da un nome imposto ad una delle piu deliziose contrade dei 
dintorni di Napoli, chiaramente si rileva, che gli autori di tal 
nome erano albanesi. Difatto a sinistra di chi per via di mare 
eutra nell’ incantevole golfo di Napoli, havvi una contrada de- 
nominata Posilipo. Questo nome fe dei patrimonio dell’ idioma ·
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albanese, e si compone dei due elementi, Posi e Lipo. Post b 
awerbio accorciato di Poscti e dinota giu, lontano: Lipo, colla 
vocale finale o muta, significa, spiacere, dolore amarezza; vale 
a dire: giu. il dolore, bando al dispiacere o a ll’amarezza.

In effetti, quale uomo va in quella amenissima coutrada, e 
non si sente da irresistibile e magica forza spinto a spogliarsi 
da qualsivoglia tristezza, da qualsisia amarezza della .vita? Un 
indescrivibile quadi-o pittoresco, un inenarrabile panorama si 
para innanzi alia sua vista e lo invita a respirare l’ ariadi un 
vero terrestre paradiso.

Nisida fe un’isola ehe potrebbe reputarsi come la continua- 
zione della collina di Posilipo, se una lingua omiopatica di 
mare dalla stessa non la separasse, Nisida b un vocabolo della 
lingua albanese e consta dei due elementi N isi nel senso di 
separata, divisa; voce del verbo N isu r , prendere, separazione, 
incominciare a staccarsi: e D a, per De o Dhe terra: vale a 
dire, terra separata, o terra staccata divisa, cioe dalla terra.

Questo vocabolo filologicamente considerato chiaramente di- 
mostra la poverth delle idee che la vergine ed ingenua mente 
di quei primilivi pelasgo-albanesi adoperavano nel dare il.nome 
ad una regione , o ad un paese o ad un oggetto a loro sco- 
nosciuto o nuovo. Non potevano essi servirsi di vocaboli di 
estranea lin gu a , perchfe nelle regioni dove essi andavano a 
piantare le loro tende per lo piii non trovavano popoli di sorta 
alcuna: quindi eran costretti dalla necessity o di ricorrere ai 
nomi onomatopeici, che la natura loro offriva , o di coniare 
alia meglio possibile de’nuovi, che nel modo piu agevole render 
potessero il senso o il significato piii adatto alia comune e ge- 
nerale loro intelligenza. Talche la loro lingua doveva neces- 
sariamente essere limitatissima, piena di tropi, di similitudini, 
di figure e poverissima di vocaboli concettosi. Tale nostra 
considerazione viene sorretta dal seguente splendido esempio. 
Nelle isole Sporadi, da Goo sessanta stadii lontana, trovasi 
1’isola N isiro . έ  opinione presso i Greci che per qualche an- 
tica vicenda quest’isola fosse stata separata dalla terra ferma, 
nella stessa guisa di Nisida nostra, anzi favoleggiano che Net- 
tuno stizzito contro il gigante Polibate, l ’avesse troncata con
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un colpo di tridente. Or Nisiro nell’ idioma albanese come si 
b detto, dinota separare, trasportare , dividere. Nisiro deriva 
da N isur, nel senso di staccare, separare, trasportare: quindi 
Terra staccata, trasportata, divisa.

Procyda, Procida ed anticamente Froscta e P reista , e pure 
uu’isola molto vicina all’ isola d’Ischia o Enaria, ed entrambe 
sono situate dirimpetto a ll’ antica citta di Pozzuoli. La tradi- 
zione vuole che come Capri, Nisida e Ponza, auche Px'ocida 
fosse stala abitata dai primitivi Pelasgo-albanesi, fondatori 
della prima Campania e Cuma. Froscta e Preista  sono due 
vocnboli albanesi ed banno quasi un medesimo significato. 
Volendo gli albanesi dinotare, io sono la piiz vicina, prossima, 
dicono: U  jam  mee froscta , o, a frosctia . Preista  , consta dei 
due elementi P rei ed y s ta . P r e i , dinota v ic in o , presso, in 
prossimiti, y s ta  e inflessione del verbo ester o y s c tu r  essere, 
e dinota e; ciofe: che b prossima, vicina ad Ischia o Enaria. 
La sola isola , oggi detta Ischia tra le altre che le stanno at- 
torno, avea un nome che si vuole dato dai seguaci di Enea 
ivi rimasti quando capitanati da quell’ eroe trojano passarono 
coi loro navigli per andare nel Lazio, come afferma lo stesso 
Tito Livio. Vuolsi pure dalla tradizione, che passando Enea 
col suoi navigli per Gaeta Και^τη, porto del Lazio, altri suoi 
compagni siansi ivi sLanziati, sotto la denominazione di Le- 
strigoni. Questo vocabolo appartiene all· idioma albanese e di
nota, faccendiere, s tregon e , oude gli albanesi per dinotare, 
hai fatto stregonerie, hai usato raggiri dicono: Bere Listrichii 
o Glistrich'ij. II significato di questo vocabolo o denominazione 
data a quell’ avanzo di trojani rimasti nella citt& suddetta, o 
in quella regione dove oggi trovasi Gaeta, fa supporre che 
non andasse di accordo col resto dei trojani, che seguivauo il 
capo dell’ emigrazione. II nome primitivo delP isola d’ Ischia 
adunque, era Enaria o Enearia. Volendo i compagni di Enea 
eternare il nome del loro Capo , in attestato di riconoscenza 
diedero il suo nome alia principale isola del mare di Parte- 
nope, sicchfe gli abitatori dell’ Enaria posterior men to appella- 
rono le altre isole vicine all’ Enaria, con vocabolo del proprio 
idioma albanese poco prima della fondazione di Roma.

t
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Addunare, nel dialetto napolitano dinota, prender conoscenza, 

onde dicono in N ap oli: va e addonati se e beniito, ciofe va a 
prender conoscenza se b venuto. Questo vocabolo trae la sua 
etimologia dall’ identico vocabolo albanese onde dicono: Ea cktu 
e addunaru: vieni qui a prender conoscenza.

Allocco, si usa nel dialetto napolitano nel senso di stupido, 
onde dicono; C hisfe rf allocco; questi uno stupido. A. noi sem- 
bra che sia un vocabolo preso e modificato, dall’ idioma al
banese. Grli albanesi per dinotare testicolo coglione, dicono: 
Lock. E coglione in buouo italiano si prende per goffo, scioc- 
co, uomo da n u lla : onde egli b un coglione, dir vuole, egli 
b stupido, egli b sciocco.

Guaglione, i Napolitani chiamano Guaglione un giovine ine- 
sperto. Gli Albanesi per giovine inesperto dicono: Ghagniuni. 
Onde, Ckii esct ghagnunpda f r e e : Questi b un giovine inesper
to. La parola Guaglione b isofona b isosema col vocabolo al
banese Ghagniuni.

Agunia, nel dialetto napolitano si usa per dinotare l ’liltimo 
momento della vita. Questo vocabolo attird l ’attenzione dei dotti 
linguistic!, i quali non riuscirono a determinare la sua vera 
etimologia. Aghonii, nell’idioma albanese dinota 1’estremo do- 
lore, o l ’ultima lotta della natura con la morte, onde essi di
cono. A i raa nd'aghonii; egli b nell'ultima lotta con la morte. 
Non deriva quindi tal voce dal greco αγον, combattimento co- 
me pretende ii Wolf, il quale deflnisce essere un tedio nato dal 
ritardo di bene futuro sperato; significato, che al certo avra 
dovuto aver origine dopo l ’era crisliana: Neppure come pre- 
tenderebbe Lallebasque, il quale vorrebbe che signiflcasse, un 
atto della volontd o certo sforzo dell'anima , il quale vien di- 
retto ad ottenere qualche cosa, signiflcazione che pur avra do- 
vuto aver luogo sempre dopo le osservazioni su la vita futura, 
quando il cristianesimo faceva i suoi progress!. Ma se, come 
abbiam detto., gli Albanesi sono assai anteriori dei Greci, e se 
la voce Aghonia fu, ed b in uso presso gli stessi, gia idolatri 
e panteisti, vale a dire senza nozioni di vita futura e senza 
notizie di bene sperato, non pub quindi signiiicare altro, se 
non ultima lotta, estrema sofiferenza1 che separa per sempre
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Γ anima dal corpo, o restituisce la terra alia terra. I Fenici 
posteriormente accolsero il vocabolo Agonia nel medesimo senso 
usato dai Pelasgo-Albanesi, ed i Greci che raccolsero il retag- 
gio fenicio tuttavia lo conservano, come il lettore potrA osser- 
vare nel guadro delle lingue confrontate.

Quatto chinato per celarsi all’altrui vista, donde poi A deri- 
vato, acquattare, nascondersi, cbinarsi per non esser visto. Que« 
sto vocabolo a noi pare che derivasse dall’albanese Ckiettu donde 
Pitaliano quieto, e lo stesso latino quies, qnietis, quieti; e da 
Ckiettu il verbo Chiettur, serbar silenzio, non fiatare, che con- 
tiene in se l ’idea di nascondersi, perchA chi si nasconde senza 
serbar silenzio giA 'e visto A scoperto: e dall’albanese Ckiettu 6 
derivato il Chiut dei Francesi, Zitto. .

Tack A un vocabolo, che gFInglesi usano nel senso di chio- 
detto. Il Johonson pretende che il verbo Tack sia a ll’Inghil- 
terra pervenuto dalla vicina Brettagna, e poscia rivestito della 
forma di nome sostantivo. Gli Ebrei per dinotare congiungere 
dicono: Tacha. Gli Albanesi hanno Tac e Taccia per dinotare 
proprio il chiodetto che serve a congiungere legno a legno, o 
materia a materia; quindi pare chiaro che il vocabolo inglese 
Tack sia derivato dall’idioma pelasgo-albanese, ed anohe perchA 
cogli Ebrei g l’Inglesi ebbero attaccamento e commercio quando 
giA la lingua pelasgo-albanese aveva fatto il suo tempo e pre- 
stato i radicali alia inglese. Da Taccia cbiodetto da servire an- 
che per congiungere, siamo indotti a credere che sia derivato 
il vocabolo italiano attaccare, nel senso di congiungere, per la 
ragione che anche la lingua italiana e emanazione della pe
lasgo-albanese.

Gualano e un vocabolo in uso negli Abruzzi e nelle Puglie 
ancora, per dinotare il bifolco o custode dei buoi.< Vuole l ’il- 
lustre e dotto Borrelli P. che sia vocabolo ebraico, perchA per 
dinotare, aggiogatore di buoi, gli Ebrei Anno la voce Ghuelem; 
ovvero che appartenga agli Arabi, i quali nello stesso senso 
usano la voce Ghulan. Gli Albanesi generalmenle hanno l ’iden- 
tico vocabolo che usano gli Abruzzesi e 'Pugliesi, che sono 
discendenze pelasghe; nel senso di custode de’buoi, e dicono: 
Gualani im esct inderem : il mio custode de’b u o i, e persona
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oiiesta. Abbiam ragione di credere che la parola Gualano sia 
un puro vocabolo dell’idioma albanese molto piu antico in Eu- 
ropa e nell’Italia, di qualsiasi altro idioma.

Dopo queste dilettevoli osservazioni elirnologiche, ripigliando 
l’ argomento relativo all’ origine di Napoli, conchiudiamo, 
che con le nostre ricerche su i costumi ed usi del basso ceto 
napolitano, abbiam raccolto che le donne anche al presente 
nel filare i l  lino , usano conocchia e fuso della medesiraa 
forma del fuso e conocchia adoperata dalle donne albanesi del- 
Pltalia meridionale. Piu: che i marinai di S. Lucia, ed il basso 
popolo del detto quartiere, una volta appellato Echia o monte 
Echia, dove la tradizione vu o le , che avessero preso dim ora, 
quei primi pelasgo-albanesi che fondarono Partenope, pare che 
abbiano e serbino un fare, ed indole ed usi quasi diversi da- 
gli altri napulitani; cid che fa credere, di appartenere a quei 
puri Pelasgi, contro i quali tant’odio spiegarono i Cadmei loro 
fieri nemici. In fine, dal confronto filologico dei vocaboli del 
dialetto napoletano, con la lingua pelasgo-albanese, di cui ap- 
presso presenteremo un quadro sinottico, il lettore finir£i per 
convincersi, che i detti vocaboli in massima parte sono deri- 
vazioni albanesi, ed in minima parte derivazioue dell’ idioma 
greco. Q uindi, diciamo, che il dialetto napolitauo non & che 
P accozzamento della lingua albanese e greca, o il prodotto 
dell’uno e dell' altro idioma sviluppato con nuove forme, an
che varie per causa di parole introdotte dai differenti inva- 
sori, fatto che a sufficienza prova quanto noi vogliamo affer- 
m are, vale a d ire , che i fondatori di Napoli non sono stati, 
che i Pelasgo-albanesi, venuti in varie volte, che parlavano la 
lingua greca e Palbanese insieme, e che con erronea denomi- 
nazione sono stati appellati Greci, Galcidesi, Ateniesi, Euboici, 
che in conclusione sono derivazioni di un medesimo ceppo.
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PARTE III.

f*

SOMMARIO.— I. Dell’ Estetica. — II. Soluzione della question©: S© l’ Estetica sia 
parte della Filosofia, o 3a Filosofia parte dell’Estetica. Etimologia della parola 
Ente. — III. Origini dclle lingue. La ριύ antica in Europa e la lingua albanese. 
8parizioue dell’appellazione A l b a n e s i ,  alia quale fu sostituit^ quella di P e l a s g i , 
ed altre ancor piu strane. — IV* Parallelo delle opinioni del neoteric! ed anfcichi 
scrittori su la origin© del suddetfco vocabolo P e l a s g i ,  — V. Importanza degli Al- 
banesi considerati come inventori di Scienze ed Arti. Vantaggi dai medesimi 
prodotti alia posterity. — VI. Influenza della lingua albanese per Fincremento e 
lo sTiluppo delle lingue europee. Pelasgi attualmente viventi nel cuore delFan- 
tica Atene. Conclusion©. Quadri Binottici.

1.

Abbiamo detto di sopra che dalla idea del bello si genera 
l’Arte. Ci0 am m esso, spetta a ll’ Arle istessa incarnare questo 
bello. Vi deve quindi essere una Scienza la quale pone in di- 
samina la natura di questo bello, le sue varie gradazioni , il 
campo da coglierlo, le le g g i, le regole ed i segni con cui si 
manifesta e la facolta per la quale s’intende e significa.

Questa scienza, che noi diciamo Scienza dell’Arte, sichiam a  
Estetica. II nome e di recente data , e d k  vuole teoria delle 
sensazioni piacevoli e delle immaginazioni. La scienza perd b 
antichissima. Dai Dialoghi di Platone chiaramente si scorge 
che quella mente altissima grandemente si occupava della 
teoria del bello, e quasi creava la Scienza; quindi i moderni 
altro non fecero che here alia fonte platonica, come vedremo.

Bougmartiu fu il primo a nominarla Estetica , e la deftniva 
come abbiam detto. Dopo di lui risvegliata la mente dei filo- 
sofi, massime tedeschi e Francesi, incominciarono a trattarla, 
svolgerla e a collocarla nel numero delle scienze speculative 
e pratiche. ,
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Nel 1753 il  celebre filosofo Mosfe Mendelson, detto il Platone 
della Germania, analizzando il hello dell’Arte, e cercando l ’ori- 
gine e la natura delle sensazioni, volgeva nel medesimo tempo 
la sua mente a questa dottrina. Venne poi lo Sehelling Fe
derico Giuseppe Guglielmo , il quale condotto a parlare e 
scrivere su tali argom enti, diede all’ Estetica tedesca, vita e 
terminologia nuova. Kant antecessore di Fichte pur esso scrisse 
il  trattato del hello e del sublime. In qual modo H egel, 
successore di Kant e Fichte, sentisse il hello della natura e 
dell’Arte, si potrb. vedere nelle lettere che scrisse alia moglie, 
allorchfe viaggiava per i Paesi Bassi, Vienna e Parigi, ed al- 
l ’Estetica v’innestava il  principio panteistico, tanto da lui va- 
gheggiato. Federico Scklegel, anch’ esso scriveva i principii 
delle belle Arti che sono un manuale ulilissimo principalmente 
per la parte esegetica. In Francia gli Enciclopedisti davano 
opera a ll’ esaminazione del hello , e prima di loro il Monte
squieu Carlo, trattb dei principii dell’ Arte e dello scopo di 
essa. Nel secolo nostro il Cousin considerava nelle sue opere 
fllosohche la natura del hello seguendo Platone. Juffroy tra 
g li  altri scriveva una Estetica giovevole m olto, speci'almente 
per la parte simbolica. Parini, l ’illustre Parini tra g l’Italiani 
b da porre in cima per la sua opera dei principii di belle let
tere molto istruttiva. Fra i moderni Gioberti scriveva un sag- 
gio sul bello, il quale nondimeno b molto imperfetto. Ficher 
nella sua Estetica non mostra la propriety e la sottigliezza dei 
Germani: sicche dalle opere prefate, il lettore facilmente ri- 
cava che la scienza dell’ Arte non ebbe ancora il suo pieno 
svolgimento.

Vi furono autori che divisarono nominarla Callofllia o Fi- 
locallia , da due radicali greche che signiflcano: studio o 
amore del bello. Ai moderni seppe grado seguitare a ritenere 
il nome di Estetica, perchb tutti ad una la definiscono, scienza 
del bello. E poiche questa scienza pub. porre in disamina so- 
lamente l’idea e le sue varie manifestazioni,. a noi piacerebbe 
chiamarla Estetica p u r  a: e perche la dottrina del bello si pub 
applicare alle singole arti, chiameremo questa Estetica appli- 
cata, ovvero pratica . Giova perb ricordare a noi medesimi che

I i



quantunque gli antichi e i moderni grandemente abbiano in- 
teso alia considerazione dell’ Estetica pura, nondimeno non 
venne fatto a ciascuno di loro di applicarla all’ Eloquenza, o 
al Dramma, all’Epica o alia Lirica: Senonchk, appresso Platone 
ed Aristotele si trovano· degli schizzi particolari quanto all’E- 
loquenza ed alia poesia, che dir si potranno piuttosto metodi, 
che Estetica pratica, che secondo il nostro avviso b della piii 
grande importanza, e tanto utile per quanto b il vero, il giu- 
sto ed il bene cinto dalle grazie del bello.

II.

Ma non essendo nostro intendimento' di scrivere qui un 
trattato di Estetica esplicata nelle sue forme, nelle sue regole, 
nelle sue leggi; ma soltanto di perfezionare la nostra mente e 
dilettare i lettori coll’ utile misto al piacevole, ■ ci renderemo 
arditi di riprodurre e sciogliere filologicamente una vecchia 
questione lungamente agitata dai piii grandi ingegni della neo- 
terica e antica scuola: se la Estetica, cioe, debba far parte della 
Filosofia, come la generality dei moderni sostiene; ovvero se 
la Filosofia non abbia maggiority o priority di tempo -su la 
Estetica. Tale questione ha tutta l ’apparenza di un paradosso; 
poichti se la Estetica, seguitando il giudizio di Gioberti, e ran- 
nicchiata nel ramo enciclopedico dell’esistente, se l ’Estetica b 
mista, perchfe si compone d’intelligibile e di sensibile insieme, 
dir vuole che sia una parte della Filosofia, e la Filosofia ha 
priority'di tempo su la Estetica. Se noi volessimo camminare 
dietro le orme del sommo ontologo italiano, di certo dovrem- 
mo considerare la Estetica come un piccolo ramo dell’ albero 
enciclopedico, e la nostra quistione potrebbe essere puerile: ma 
perchfe ben altramente divisiamo, eosi la questione diviene im- 
portante ed ardua.

Lasciando da banda se. tale qhestione sia caduta in mente 
ad alcuoo degli estetici dei tempi remoti e dei presenti, gli b 
certo, che da tutti la Filosofia venne reputata la Scienza degli 
universal!, la reina e madre delle altre scienze , e quindi la 
Estetica venne considerata come una parte divina della fiioso-
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Qa, se non che e da avvertire, che PJatone riducendo l’albero 
enciclopedico a quattro rami, perchfe qnattro sono i tipi, ciofe: 
il vero, i l  buono, il giusto e il bello; ne segue che laFiloso- 
fia k per obbietto il vero , il morale, il bene, il giusto, e la 
Estetica il bello. Cosi secondo questa mente sovrana, la scienza 
del bello b una parte integrante della Scienza universale, e 
siccome i detti quattro tipi s’ immedesimano in uno, cio5 nel 
mediato a cui possono tendere, cosi niuno di questi rami po- 
tra primeggiar su l ’altro, e per conseguenza secondo il Prin
cipe dell’accademia, la Estetica come la Filosofia sono parti della 
Scienza, e niuna ha principato o maggioranza su l’altra.

Ai nostri giorni l’albero enciclopedico costruendosi su la for
ma protologica: VEnte, Crea, VEsistente, l ’albero della Scienza 
viene quiiidi ad esser composto da tre rami principali , ciofe: 
ramo dell’Ente, ramo del Crea e ramo dell’Esistente. E perche 
non si ρηό comprendere o concepire l’Esistente senza il Crea·, 
nfe il Crea senza delPEnte, cosi tutta la scienza umana non ri- 
posa che nell’ontologia ed ideologia. Da cid avviene, che gli 
ontologi moderni allogano la Estetica nel ramo dell’Esistente, 
e quindi secondo i moderni la Estetica non b che una parte 
della Filosofia.

Da quanto si b detto di leggieri si scorge che secondo la 
Scuola platonica, F Estetica cammina di pari passo con la Fi
losofia, e che Puna non ha maggioranza su l’altra. Secondo i 
neoterici poi l ’Estetica non b che una parte della Filosofia. In 
tale questione noi non senza preoccuparci dall’ autoriti, dalla 
riverenza e dalle dottrine, che in alcuni tempi hanno avuto 
ed avranno maggior spaccio che in altri; ci facciamo cimen- 
tosi avventurare la nostra sentenza, nella speranza di esplicare 
e chiarire un vero, che finora pare di non essere stato nella 
sua interezza svolto. E perchfe procedessitno con ordine nel no
stro assunto, reputiamo pregio, fare alcune avvertenze, risa- 
lendo alia sapienza pelasgo-albanese che offre inesauribili ric- 
chezze.

Che Fidea madre da cui germinano tutte le altre idee , sia 
F Ente, b un fatto alia distesa assodato e dai platonici e dagli 
odierni ideologi. Di vero non si pud concepire lo spazio puro
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ed il tempo puro senza dell’Ente inflnito ed immenso: quindi 
d che tutta la famiglia delle idee necessarie ed essenziali alio 
spirito umano riposa su l’Ente; e perche ancora tutta la scienza 
come opera di uu perno si aggira su la sostanza e su gli ac- 
cidenti, su la causa e su gli effetti, su 1’uno e sul piu, su lo 
spazio e sul tempo; cosx tutta la Scienza umana riposa su l ’Ente: 
il che viene jbellamente dimostrato da Platone nel Teoge e nel 
Teeteto a cui rimandiamo i lettori; e perd come la Scienza di- 
parte dall’Ente, cosi deve ritornare a ll’Ente. Se dunque la Scienza 
riposa su le idee, e queste su la idea Madre Ente vocaholo re- 
putato del patrimonio della lingua greca, non sarebbe strano 
trovare l’origine vera nella voluta lingua pelasga, per notare 
la fllosofla e la bellezza, che danno la maggior luce possibile 
alia nostra questione e render probabilmente soddisfatta la 
mente del benigno lettore.

E comune presso i nostri Albanesi la parola Perentia  per di- 
no tare, Dio, Preesistente. Questo vocabolo consta dei due ele- 
menti, per, preposizione nel senso di avanti, prim a  o p re ; ed 
entia o y n t i  Esistente, sostantivo del verbo esctur o y s c tu r , 
essere. E italianizzando enti o y n t i  si d fatto Ente. Gli Alba- ' 
nesi per dinotare e dicono esct o y s c t .  I Greci cadmei dicono 
εστι. Quelli per dinotare, erano dicono: tin, per sincope iscin: 
questi dicono ην. Ed ecco come la lingua primitiva pelasgo- 
albanese manifesta la sua fisouomia nella lingua greca , sua 
emanazione. Ente, adunque b voce albanese, ed b meta della 
intera parola Perentia, ed esprime sempre meno della intera 
sudetta parola, la quale ben dichiara la preesistenza dell’Ente 
che b 1’ idea Madre, significazione piii generate di qualunque 
altra, ed abbraccia con sb quanto esiste. L’Idea Madre adun
que b indipendente dal tempo e dallo spazio, b immntabile, 
infinita, non k altra relazione hecessaria che con sd stessa. Si 
risolve nella nozione primitiva e semplice dell’ unitA conce- 
pita in sd stessa, al di let di essa d nulla. Di fatto, l ’Idea Ma
dre Ente contenendo i concepimenti complessi del vero , del 
buono e del bello, si manifesta nella veritA, nella bontA, nella 
bellezza, anzi la maggiore manifestazione non d che nella bel- 
lezza, perchd la bellezza inostra l ’Ente. Or la Esletica d Scienza.
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La Scienza b discorso. II Discorso b P accordo di parole e 
frasi con cui si manifesto, si esprime l ’obbietto che 1’ intel- 
letto umano imprende a spiegare a trattare. Le Scienze diffe- 
riscono per gli obbietti. Ma il bello, il vero, il bene sono una 
cosa con Dio, perchb Ente assoluto. L’Estetica dunque che con- 
templa il bello, se non b prima non b certamente posteriore 
a nessuna Scienza: quindi non pub essere parte della Filosofia.

Per vie maggiormente confermare quanto di sopra abbiamo 
asserito, balena nella nostra mente un’ altra ragione, che tro- 
viamo ben fatto sottoporla al giudizio ed osservazione del savio 
lettore.

I rnedesimi Pelasgo-albanesi, per dinotare la b e lle ^ a f ed 
insieme la idea adoperavano il vocabolo Speckhi, Speglio Spec- 
ch io , voce usata dall’ antichissima lingua del Lazio , come 
quella che immediatamente in Italia successe alia pelasgo- 
albanese. Questa voce non pub avere altra origine etimologica 
se non dalla parola albanese Speckhi, la quale dai rnedesimi 
viene adoperata per dinotare copia, form a, quadro, a differenza 
dell’ altra parola Passackhiir che dinota specchio, o corpo ri- 
flettente le immagini. In fatto, allorchb essi vogliou lodare in 
un discendente virtuoso, le doti morali degli antenati, o proavi 
dallo stesso ereditate, dicono: Ckii esct speckhiprindvet, questi 
b la copia , questi b il ritratto degli antenati o proavi: e gli 
Italiani dai 300 in questa parte tutto di ripetono: b lo speglio 
o specchio del Padre, dell’Avo, del Bisavo.

Speckh specchio b un sostantivo derivato dal verbo P eer- 
vedere, mirare; onde s i dice: erdha e pee·, venni e vidi. Pee 
Delin, o Dielin, vidi il Sole. Pee Detin, vidi il mare. La parola 
Delin o Dielin , caso accusativo dal nominativo Deli o Dieli b 
voce radicale albanese e consta dei due elementi: di, due, ed 
Hi, o, eli Stella; due stelle, doppia stella, astro maggiore, che 
b il Sole. Il vero sostantivo del verbo p e e r , vedere , m irare, 
avrebbe dovuto essere Peckhi, e non gib, Speckhi. Ma la lettera 
sibilante S  preposta alia suddetta parola, non toglie, non muta, 
non menoma in nulla il significato che essa dinota, e migliaia 
di esempli trovar si possono dell’identico caso, quasi in tulte 
le lingue.
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GF Italiani, per esempio, dicono: partire e spartire, nel 

senso di far parti, separare, dividere. Passeggiare e spasseggiare, 
andar a lento passo per suo diporto. Passare e spassare, in 
senso di passare il tempo. Fumare e sfum are, mandar fuori 
fumo.

Cid posto Speckh ha stretta affinity con Speculum vocabolo 
del Lazio come di sopra si e detto, onde Scienze Speculative 
son dette quelle che versano nel solo campo dell’idea o altra- 
mente nella inflessione primitiva o meditazione deli’Ente ; e 
Scienze pratiche quelle che versano nel campo dei fatti. Se
10 non posso intuire l ’Ente o l ’ldea Madre senza miraglio che 
riflettendo lo manifesta, e se questo miraglio h la forma e la 
bellezza di ogni scienza, conseguita che non pud esservi Scienza 
senza forma ideale, senza bellezza su cui la riflessione, la con- 
siderazione versa e si svolge; per conseguenza l ’Estetica b per 
sfe medesima la Scienza fondamentale nella quale si risolvono 
tutte le altre sotto qualunque nome si distinguano, si rive- 
lino e si manifestino: quindi tra la Filosofla e l ’Estetica non 
potr& mica esservi priority di tempo. Dippiii: la Filosofla per 
manifestare l ’obbietto, & bisogno della forma ideale o mira
glio. La Estetica per determinare i caratteri del bello , che e
11 suo obbietto, k pure bisogno della forma ideale o del m i
raglio. E, concorrendo in entrambe le Scienze diverse tra loro 
per l ’obbietto che trattano, l ’una non potrd, avere principato 
o priority di tempo su l’altra. Dunque Γ Estetica, a noi pare 
di nun poter essere considerata ramo o parte della Filosofla 
come i neoterici vorrebbero. — Vogliatn sperare, che il lettore 
dal fin qui detto si sia potuto persuadere del modo come l ’an- 
tica e primitiva lingua pelasgo-albanese abbia colla primige- 
nia ricchezza delle sue voci contribuito molto all’ incremento 
e sviluppo delle lingue europee, ramiflcazioni di quel primo 
ceppo, e come queste ramiflcazioni di lingue abbian giovato 
agli altri idiomi di altri popoli sempre rampoili di primitivi 
Pelasgi.

i
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m.

Vediamo ora in qual maniera taluni scrittori di linguistica 
e Storia hanno pensato, e quali cose han detto intorno alia 
genesi delle lingue.

« Niuna lingua, a dire del sommo Cesarotti, fu mai formata 
« sopra un piano precedente, ma tutte nacquero da un istinto 
« non regolato, o da un accozzamento fortuito. » Che l’istinto 
non regolato e l’accozzamento fortuito siano due cause essen- 
ziali dell’ origine delle lin gu e , lo. prova il medesimo Erodoto 
nella sua storia, narrando Γ aneddoto dell’ egiziano Re Psam- 
raetico , il quale per iscovrire se la favella fosse effetto del- 
l ’istinto o della imitazione, fece allevare due bambini tolti dalle 
madri appena nati, e li segregd dal consorzio umano affinchfe 
non avessero cognizione ne del suono, nfe dell’ articolazione 
della parola. Questi bambini, giunti in et& di poter parlare, 
spinti dal bisogno della fame un di proferirono una parola, 
e questa parola fu βεκκος veccos, pane, nutrimento. Questa pa
rola a noi Erodoto non la trasmise con suono e caratteri del- 
l ’idioma egiziano, bensi coi caratteri dell’alfabetocadmeo, poiche 
a dire degli storici o antichi linguistici, gli Egiziani avevano 
un alfabeto, come lo avevano g li Ebrei ed altri popoli ancora. 
Non si sa quindi se la iniziale lettera della parola Βεκκος fosse 
p o F  ovvero b, poichfe lanto la italiana consonante V  quanto 
Paltra b , rispondono alia consonante delPidioma greco β, come 
nelle parole λάκκος — Bacco b b. βίος vita, e V. βολβος bulbo e 
b. Βοσκος bosco, b b. Or la parola Βεκκος, beccos o Veccos tro- 
vasi nell’ idioma albanese nel senso di pane, che b il primo 
nutrimento della umanit&. Essi dicono: buckes vezzeggiativo di 
Buck pane, onde per dinotare la Mamma mi ha dato mela e 
pane dicono : Mema rrCdha mole's^ e buckes{  o bitches. Indu- 
bitatamente la parola Beckos, Veckos ο Βέκκος, b del patrimonio 
della lingua albanese e dinota pane, e quindi a ragione i sofi 
egiziani sostenevano innanzi al Re Psammetico che il frigio 
linguaggio era piu antico deU’egiziano. Anche nel dialetto na- 
politano, che b una emanazione modihcata della lingua Pelasgo-
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Albanese o Frigia come fu dimostrato e si continuer^ a dimo- 
strare, e in uso questo vocabolo nel senso di tortello, e dicono * 
Veccia.

Sarebbe tracotante assurditA, se per eccesso di amor nazio- 
nale volessimo sostenere di essere la lingua albanese un istinto, 
come istinto sono la conservazione, la fame, la sete e gli ajtri 
bisogni naturali, e che l ’uomo in forza di questo istinto debba 
assolutamente parlare F idioma albanese: Ci6 non ostante, 
non possiamo non mostrarci sorpresi e maravigliati del perchfe 
quei due bambini del Re Psammetico avessero profer.ito la 
parola Pam  o nutrimento in lingua albanese, e non giA in 
un'altra delle migliaja che si parlano su la superficie del glo- 
bo. E mestieri adunque conchiudere, e con cognizione di cau
sa, che ll bisogno o la necessity, senza dubbio alcuno sia un 
altro fondamento dell'origine della lingua. Quindi se l’illustre 
scrittore della fllosofla delle lingue, avesse avuto dimestichez- 
za con la lingua albanese, ben altramente avrebbe scritto in- 
torno all’origine delle lingue.

Non si sa poi comprendere da quale noime si son fatti gui- 
dare quegli scrittori, che, senza fare serii studii su le lingue 
antiche per via di coufronto, con tanta franchezza sostengono 
come assioma, di essere cioe le lingue formate a spizzico, te- 
nendo conto, su la formazione di esse, del tenia, del suffisso, 
del digamma e di altri simili ghiribizzi della loro mente, per 
noi belli arzigogoli capaci a raggirare a primo aspetto, l ’at- 
tenzione del leltore per istrappare una precaria approvazione.
Gostoro hanno 1’abilitA di anotomizzare un vocabolo, del quale 
ne staccano o tagliano la prima sillaba, battezzaridola col nome 
di tema; poi ne segano cerusicamente qualche consonante o 
vocale, poi aggiungono al cosi detto tema una desinenza, e 
cosi dopo cotale magistero presentano una intera e modiflcata 
parola come una raritA singolare. Altrove, massime se il voca
bolo constasse di piu sillabe, ne ritengono la prima, elidono la 
secouda, storpiano la terza, giustiflcando tale storpiatura come 
avvenuta per causa del tempo o del progresso che le lingue han 
fatto, e dopo ci0 producono innanzi al tribunale letterario la 
parola rimodernata qual cosa peregrina e maravigliosa. Inflne
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non potendo trovare alcuna ragione etimologica dicono: questo 
vocabolo ha lo schema ebraico, sascrito, greco; questo ha il tema 
fenicio, caldaico, siriaco, cofto. Per esempio, quando si voile 
dinotare la parola Adamo, colui che ebbe bisogno di esprimerla, 
prese nel primo periodo la vocale A. Dopo altro tempo tolsela  
sillaba da ed ha fatto lo schema del vocabolo, dicendo appar- 
tenere alia tale o tale altra lingua: Alla fine poi inventd l'ul- 
tima sillaba mo a guisa dei fabbri muratori, i quali nell’edi- 
ficare un palagio, erigono nei primi giorni i l  pian terreno; 
dopo qualche mese compiono il secondo piano; ed in fine il 
terzo ed il quarto, dicendo essere il primo piano preso dall’or- 
dine architettonico gotico; il secondo dal corintio, il terzo dal 
toscano o attico etc. Noi non sappiamo trovare la causa suffi- 
ciente per mezzo della quale siffatti scrittori si siano indotti a 
stabilire l ’effetto prima della causa, le regole prima della gram- 
matica, la perfezione prima della critica; poichfe non δ presu- 
mibile, non δ possibile che il  tema, il suffisso, il digamma e 
simili altri amminicoli esistessero, o fossero contemporanei alle 
cause delle origini delle lingue.

Se l ’uomo sia venuto solo al mondo, o a gruppi, o ad in- 
finito numero, e se quest’ uomo solo, o gruppo o infinito nu- 
mero, abbia parlato una lingua o diverse, a noi poco cale. 
Se non che , sappiamo di essere alia distesa stato assodato 
mercd gli studii linguistici, geologici ed etnografici, che quanti 
sono gli abitatori del Globo , tutti siano derivati da un solo 
stipite comune, e si dispersero su la superficie della terra, stac- 
candosi dalle immense regioni dell’Asia centrale. Posto cid, se 
noi troviamo una lin gu a , la quale in gran parte si ravvisa 
sparsa in diverse altre, e in queste altre manifesta la sua fi- 
sonomia, 'e indubitato che tale lingua se madre chiamare non 
si voglia, per lo meno dir si doviA matrigna, per aver pre- 
stato alle altre Ie sue v o c i , i suoi suoni e i segni della sua 
anche informe scrittura. Una catena di anelli, per esempio, 
consta di un primo che sostiene tutti gli a ltr i, e di un ulti
mo. Or trovato il primo anello, ne viene per conseguenza che 
tutti g li altri dipendono o sono sostenuti da quel primo. Col 
solo debole lume di remotissima tradizione e coi nostri filo-
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logic! studii, siam venuti alia determinazione di reputare la lin 
gua pelasgo -albanese come la piii antica; sarebbe quindi que- 
sta lingua, che vanterebbe il primato, e per conseguenza que- 
sta lingua fu quella, che come il sole coi suoi raggi spande 
la luce su le miriadi dei glohi, ha dato se non l’origine, al- 
meno il pretesto, la spinta, l’occasione, l ’accidentaliti all’ in- 
cremento e sviluppo delle altre europee, come seguiteremo a 
dimostrare.

Le lingue nascono per istinto, per caso, per bisogno, per 
necessity, che ha l’uomo di manifestare altrui le proprie idee; 
ed hanno incremento e sviluppo col concorso delle piu anti- 
che, con l ’importazione, col commercio; e si imbarbariscono 
colle guerre e colie invasioni di estranee razze. Del rimanente 
poi, ciascuno ritenga al riguardo quella opinione che piu g li 
aggrada; il nostro scopo non b quello di fare la storia delle 
origini delle lingue, bensi di dimostrare in qual modo le al
tre lingue divennero ricche, attingendo nel vasto oceano della 
pelasgo-albanese, che & la piu antica.

E spiacevol cosa per noi di non possedere il felice dono di 
che andava adorno il dotto Centofanti Silvestro, conoscitore di 
moltissime lingue, pure usando dei nostri deboli sforzi, con 
gli studii fllologici sopra parecchie lingue , e massime sopra 
quelle dove e nostro il campo, confrontandole ed esaminan- 
dole, procureremo di presentare ai nostri lettori dei quadri si- 
nottici di vocaboli parago nati con la lingua pelasgo-albanese, 
i quali danno il medesimo signihcato, o esprimono la mede- 
sima cosa, ed hanno la forma medesima e forse il medesimo 
suono. Non dee sorprendere se in taluni vocaboli delle lingue 
confrontate con la pelasgo-albanese, non si trovassero le iden- 
tiche siilabe, lo ugual numero di lettere vocali e consonanti 
che giacciono nei pochi vocaboli di quest’antichissima lingua, 
per la ragione che tutte le lingue, nessuna esclusa, sono an- 
date soggette a mutamenti, variazioni o modifiche a causa del 
progresso e sviluppo, che le lingue medesime fecero or in 
questa ed ora in quella regione: e di tale nostra asserzione 
tan to maggiormente i lettori si convinceranno, quanto por- 
ranno mente che i Bretoni in origine abitarono nella Manica, i
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Germani in regioni meno fredde di Europa, iFranchi in parti 
piii meridionali della stessa, e per conseguenza in clima piii 
dolce, piii ameno di quello delle gelide contrade dove gli Al
banesi nei primi tempi venuti in Europa, presero stanza: quindi 
i Bretoni, i Germani e i Franchi, che possono dirsi ramifl- 
cazioni pelasghe, nell’ articolare i vocaboli hanno dovuto ne- 
cessariamente far uso di consonanti dolci e non aspre, di vo- 
caboli armonici e pieni di vocali, di parole scorrevoli e facili 
alia pronunzia. I primitivi Albanesi al contrario, avendo sem- 
pre abitato luoghi montuosi, freddi e alpestri in forza del ri- 
gido clima sono stati costretti a far «so di parole monosillabe 
Ό piene di consonanti ten u i, sibillanti, dentali e gutturali; 
fatto che sempreppiu afferma di avere la loro lingua tutti i 
caratteri, per dirsi lingua antichissima, e dalla quale si stac- 
carono la greca, la latina, l’italiana, la tedesca, l’inglese, la 
francese e la slava , con quelle modifiche e lievi mutamenti 
ne’quali si ravvisa sempre il germe, il primo stipite, o la fonte 
dove attinsero, bevvero, crebbero e divennero cosl ricche ed 
armoniose, e in fine tanto progredite in civilti. A cagion di 
esempio, g li Albanesi per di no tare Dio, usano pure il vocabolo 
S^ott, onde tin S{ott, nostro Dio, Signor nostro. I Greci dicono 
Σΐος. I Tedeschi per dinotare Dio, dicono Gott. I Bretoni dicono 
God, cambiando le iniziali S%, ο ζ. lettere sibilanti, nella pitt 
dolce cQnsonante G.

Non mancano tra i neoterici, di coloro che appassionati dal 
far nascere dalla lingua celtica la massima parte delle lingue 
europee, sostengono di essere stati i Celti i primi abitatori delle 
diverse regioni di Europa, senza tener conto della loro origi- 
ne, e se prima dei Celti in Europa vi fossero stati altri popoli, 
per natura, indole e idioma dal loro diverso o affine. I Celti 
secondo le notizie storiche , sono anche popoli dell'Asia e da 
parecchi scrittori confusi coi Pelasgi medesimi, coi Traci, cogli 
I llir i, e Slavi. Ad allontanare inutili obbiezioni, dinoteremo 
qui appresso la distinzione che passa tra Pelasgi e Celti, tra 
Pelasgi e Traci, e tra Pelasgi e Slavi. Intorno ai Celti, Traci, 
Illiri e Slavi assai sc arse e confuse nozioni la storia ci ha 
trasmesse. Pelloutier , Perrone ed Appendini con altri pochi
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eruditi, parlando dei Celti affermano di essere questi popoli 
pervenuti dalla Scizia o Sarmazia asiatica, ed occuparono mano 
mano la Germania, la Gallia, l ’ltalia ed altre part! di Europa. 
Eraclide Pontico presso Plutarco nella vita di Camillo, dice:
« che i Celti non d’altra regione sono sorti che dalle spiagge 
Iperboree dell’Asia, donde si vuole essere sorti i medesimi 
Pelasgi ». Iperboree b voce dell’idioma albanese composta dai 
due elementi iper> sopra e bores di borea o della n e v e , ciofe 
parte boreale o settentrionale. Da Livio lib. 38, cap. 41. Da 
Stefano 5. Traus. Da Tolomeo libro 3.° Cap. 2 .° e da Erodoto 
Lib I, Cap. 4. si apprende che i Traci detti Trausi erano an- 
che un popolo venuto dalla Scizia, e parimente Sciti erano i 
Geti o Daci i quali secondo autorevoli testimonianze, non sono 
che popoli venuti dalla Tracia asiatica. Da Strabone nel Lib. 
2.° eTzete in Lycopbronis Scholiaste ad vers. 12, 34 vien ri- 
ferito : a che dalla Tracia si mosse grandissimo numero di 
« uomini di prodigiosa statura  detti Giganti e si stanzid in  
« Italia su le spiagge del Tirreno, occupd le isole Pitecuse cioe 
ft (Ischia e Procida) e si allargb verso la parte meridionale; e 
« Coioni Traci erano pur detti gli Eneti e i  Frig'i ricoverati 
« lungo il mare adriatico ». E indubitato adunque che Traci 
e Frigi vennero a popolare Γ Italia , e quindi probabilissimo 
che questi Traci e questi Frig'i siano precisamente quelli gui- 
dati da Enea i quali passando pel Tirreno abbiano preso stanza 
nelle isole Pitecuse e lungo la spiaggia del Lazio. Che i 
Trausi fossero Pelasgo-albanesi lo dichiara lo stesso vocabolo 
Traci o Trausi, che appartiene all’ idioma albanese e dinota: 
di grossa statura, grossi, quindi giganti. Dicono gli Albanesi: 
T \ jee  sciuum i Trausc o Trasc: Tu sei molto grosso, di grossa 
statura. Presso gli Albanesi di Calabria Citra la parola Traci 
ovvero Trausi b in uso per distinguere le famiglie di un me· 
desiuio coguome. Nel nostro paese vi sono famiglie che hanno 
il coguome Baffa, anticameute BaOOa, che dinota pianta di fa- 
va. Vi b Baffa Clavaro, Baffa Sciunelli, e vi b Baffa Tfausi o 
Trasci. Or dopo lante migliaja di secoli , chi potrA liquidare 
se la voce Pelasgi fosse rientrata nell’altra Celti, come rientrd 
nella parola Trausi, in quella di Tessali, di Calcidesi, di Dori



—  112 —

e di Ateniesi, e colie medesime parole di Trausi, di Celti di 
Daci etc. si fosse voluto intendere o indicare i Pelasgi, parola 
che e la trasformazione dell’appellazione Albania e Albanese?

« Nfe d’altra razza, dice il dottissimo Borrelli P. nella citata 
« opera di Scien\a Etimologica, che Celtica, Scitica e Sarma- 
« tica sono da tenersi i P elasgi i quali si ritirarono nella 
« Tracia , o come altri autori dicono in M egaride in Argolide 
« e nell’Isola d'Idra (dove al presente non sono che Albanesi, 
« in carne ed ossa); e nella Beotia, nelPEubea, nei Balcani, 
« nelVEpiro, nell'Albania e si diffusero in prosieguo per 17/- 
« lir ico , per la prossima Ita lia ; » dove, come anteriormente 
fu detto, vinsero i Siculi, obbligandoli ad abbandonare le pro- 
prie terre. E nella pagina 23 lo stesso Borrelli soggiunge: « Non 
« sono dunque da confondere con altri Pelasgi, i quali nei 
«. tempi successivi partirono dalla Grecia colta ed apportarono 
« fra noi la loro leggiadra favella, le loro tradizioni, le loro 
« favole e i loro usi gentili. Vi ha poi molti villaggi cbe si 
« innalzarono fra noi per 1’ emigrazione albanese, le quali 
« ebbero luogo sotto Alfonso I. d’ Aragona, sotto Ferdinando 
λ suo figlio e successori. » Noi rispetteremo l’avviso dell’illu- 
stre Borrelli, di non confondere, ciob i Pelasgi antichi avanti 
la guerra di Troja , con i Pelasgi pm recenti della Grecia colta, 
in prosieguo venuti in Italia; ma non possiamo rinunziare al 
dritto, che nasce dalla logica dei fatti, di riputare si gli uni, 
si g li altri tutti Pelasgo-albanesi per lingua, per indole e per 
nature ; anzi siccome posteriormente nella pagina 23 Borrelli 
inconsideratamente confonde i Pelasgi con gli Albanesi venuti 
nell’ Italia meridionale ai tempi degli Aragonesi, o v e , a suo 
dire , edificarono nuovi paesi e citta , cosi a noi torn a ragio- 
nevole di dover dedurre che tanto i primitivi, quanto i poste
riori Pelasgi, altro non siano che Albanesi, e che gli Albanesi 
dei tempi della Diuastia d’Aragona, altro non erano che Pe
lasgi, nfe la nostra deduzione pud dirsi illogica, o pud susci- 
tare obbiezioni in contrario.

Seguitando ora le interrotte citazioni di autorevoli scrittori, 
vedremo cid che a proposito dei Pelasgi, Beaufort riferisce.
« Quest! Pelasgi, Ei soggiunge, uniti ad altre genti celtiche
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« diedero la prima religione, le prime rozze arti agli stessi 
« romani, i quali moltissimi secoli dopo, quando la Grecia gi& 
« divenuta provincia, procararono ogni mezzo per trasferirsi 
« col& per rendersi piu perfetti nelle Scienze, nelle Arti e nelle 
« leggi. »

IV.

Abbiam dimostrato con le testimonianze inaltaccabili di serii 
scrittori, essere gli Albanesi di Europa una emigrazione su 
vasta scala di popoli albanesi dell’Asia, come pm chiaramente 
appresso diremo. Abbiamo altresi dimostrato con la guida dei 
piu antichi Etnografi e geografl, in qual modo le regioni, le 
GittA. e paesi da Omero ed altri vetusti scrittori, indicati eome 
sedi dei cosi detti Pelasgi, portassero il loro nome dell’idioma 
albanese, e da albanesi tutta via fossero abitati; or ad evitare 
coatroversie che gli appassionati, in buona fede, delle teoriche 
erronee degli storici antichi, potrebbero mnoverci sul motivo 
perchb il vocabolo Albanesi cessb di esser usato, ed in sua 
vece prese luogo il nome di P elasg i, noi coi nostri studii, sor- 
retti dalle piu remote tradizioni, c’ ingegneremo di dare quei 
chiarimenti e quella spiegazione che a noi pare migliore; e 
siccome i secoli coprirono di bujo l ’epoca deU’arrivo in Europa 
degli .Albanesi del Gaucaso o Tauride, cosi non possiamo fls- 
sare approssimativamente il tempo in cui aw enne la meta- 
morfosi, o tale cangiamento e scambio di appellazione.

Non havvi su la terra uomo o popolo il quale non am i, o 
non vada superbo dei fatti gloriosi degli antenati, e non provi 
diletto nel cuor suo, in ricordarli ai discendenti, ai posteri ed 
anche agli estranei per indole e per lingua. Quei primitivi 
Albanesi facendo la slorica narrazione dei proavi ed antenati 
ai giovani loro discendenti ed agli stranieri Fenicl, b naturale 
che si siano servili del proprio vocabolo Plasgh  o P g lia sg h , 
oggi Pelasgi, che nell'idioina albanese dinota: gli antichi, gli 
antenati, i proavi ciob; e quindi nelle loro narrazioni aveesero 
ripetuto, come suole accadere: I  nostri P e la sg i, cioe i  nostri 
antenati, p e r  il tale e tale 'allro fa tto  furono gloriosi e m eri-
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tevoli della riconoscen\a e stima del posteri. Presumibilmente 
le genti Cadmee, Cecropidi ed Inicadi, che avevano un fine 
preconcetto di oscurare i  Pelasgi o Albanesi, trovando questo 
vocabolo piii adatto ai loro f iu i , accolsero questo nome per 
dinotare g li antichi albanesi, e ripetuto di bocca in bocca da 
discendente in discendente, trovb quindi cittadinanza nel do- 
minio della nuova lingua, che sorgevadalla fusione dell’idioma 
albanese col fenicio poscia detto greco. Yenuta in seguito l’epoca 
storica, e surto Omero con gli altri sussecutivi scrittori, die- 
dero tutta l ’autenticita possibile al vocabolo Pelasgi, il quale 
in omaggio dell’autoriti di quei grandi Autori, la repubblica 
letteraria Γ accolse inconsideratamente, ragione per la quale 
non b caduto inai in sospetto alia filologia sia antica, sia mo- 
derna. Sicche con plausibile logica possiarao affermare che il 
vocabolo Albanesi si e dovuto mu tare in quello di Pelasgi, nei 
tempi della enlrata dei Fenici nella penisola ellenica; poiche 
nessuno antico scrittore fa menzione di Nazione Pelasga  nel- 
l ’Asia, e quelli che intorno ai P elasgi scrissero ed attribuirono 
questo vocabolo ai popoli dell’Asia, sono tutti scrittori i quali 
appartengono al periodo dopo la invasione Cadmea in Europa. 
Ne altrimenti si potrebbero spiegare le parole di Omero nella 
Iliade ciob : che P elasgi di Europa nell’ eccidio di Troja si 
trovarono di fronte a Pelasgi dell’A?/#; mentre che nb in Asia 
ne in Europa, in alcun tempo fuvvi una Nazione, un Regno 
o un Impero denominato Pelasgio  ed i suoi popoli P e la sg i , 
nello stesso modo che i popoli della Russia son detti Russi ·, 
della Francia Frances); dell’Italia Italian); dell' Inghilterx-a In- 
glesi. Assottigliandosi come istoricamente fu dimostrato gli Al
banesi, per causa delle emigrazioni in diverse regioni di Eu
ropa, e per. le non interrotte aggregazioni ai Fenici, ai quali 
per motivi a loro noti univansi, la minoranza fenicia comincib 
a divenire maggioranza, e il nome nazionale Albanesi mutato 
in quello di Pelasgi, soggiacque posteriormente a m ille sva- 
riati estranei cangiamenti, ed i popoli di un medesimo stipite 
mutarono I’appellazione , e la loro lingua diramossi in mol- 
tissime altre.



V.

La leggerezza poi degli anlichi etnografi e storici, con cui 
trattarono Porigine dei Pelasgi e la loro lingua, copiandosi gli 
uni con gli altri, ripetendo quasi sempre le medesime nozioni, 
la medesima monca storia intorno a quei popoli, A contribuito 
grandemente. ad ottenebrare il vero senso delle due parole Al- 
banesi e P elasgi, dinotanti, a nostro avviso, i medesimi po
poli. Gli storici moderni ed i linguistici i quali dopo il pro- 
gresso e sviluppo dell’idea filologica, per la quale si fe venuto 
alia scoperta di veritA ravvolte nei vortici tenebrosi del tempo, 
avevano il dovere di spingere le storiche loro osservazioni un 
poco piii a fondo, e smentire quella arbitraria distinzione di 
un medesimo popolo con diversi e strani nomi appellator e se 
pure abbiano mostrato volontA di farlo, i loro sforzi sono stati 
infruttuosi, perche i loro studii rimasero impigliati nel.disor
dine e nella confusione delle nozioni tramandate dagli antichi 
scrittori. Molte belle cose scrissero intorno ai Pelasgi; ma poco
0 nulla dissero intorno alia loro lin gu a , talchb il vuoto di- 
venne peggiore di quel che era prima delle cose da loro dette. 
Ed affinchb il lettore abbia conoscenza di tale veritA, qui ap- 
presso riporteremo le diverse oscure opinioni tanto degli an- 
tichi, quanto dei moderni scrittori di storia.

Erodoto, fra i primi storiografi antichi, che a suo.dire, visse 
coi Pelasgi, che chiama suoi contemporanei , senza compia- 
cersi di farci sapere chi fossero e qdale lingua parlassero, si 
e appena degnato di riferire, essere i Pelasgi un popolo ,bar- 
baro, e barbara la loro lingua; senza punto dinotare la causa 
in forza della quale qualified in tal modo quel popolo; men- 
tre altri scrittori e non meno serii di Erodoto, affermano che
1 Pelasgi nell’Attica, nell’Epiro, nella Tessaglia, nella Beozia 
e in diversi luoghi della penisola ellenica, praticarono i primi 
sforzi di agricoltura, edificarono con regole d’arte paesi, Ca- 
stelli e CittA, e la stessa prima civiltA con molto vantaggio 
svolsero. Il pih volte citato Gamillo Peregrino scrittore del VI 
secolo, chiama Campani qhei popoli Pelasgi i quali nelle vi-
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cinanze di Napoli vennero a fondare la prima Campania, La
rissa, Guma ed altre Citt&, distrutte. II dotto Storico Antonini 
Giuseppe oell’opera, La Lucania, afferma che i primi popoli 
venuti col greco Enotro nella terra oggi detta Lucania circa 
567 anni. prima della guerra di Troja, e piu di mille anni 
avanti di -Roma, i quali fondarono Posidonia vicino a Pesto, 
Elea, Velia, Vietri, Reggio ed altre citti, « erano Enotri chia- 
mati, o Arcadi o popoli Pelasgi. »

Pausania antico scrittore greco che visse verso la m eti del 
secondo secolo dell’era volgare, autore della Descrizione della 
Grecia, ha in  quest’ opera diffusamente parlato dei Pelasgi ve
nuti in Italia, e li distingue sotto il nome di Arcadi con le 
seguenti parole in idioma italiano. « Che avendo Enotro da 
« Nittimo, suo fratello primogenito, ottenuto denaro e quanto 
« altro al viaggio bisognasse, fosse passato con i suoi Arcadi 
« a popolare quella parte di paese posto sul mare tirreno, che 
« si estende insino a Posidonia (voce da noi spiegata nel mito 
« di tal nome ) onde poi quella fu detta Enotria, e da Enotro 
« le due isole rimpetto a Velia, chiamale furono Enotri. »>

Intorno al nome Velia, vi & incertezza su l ’ortografla, poi- 
che vi sono autori che vogliono fosse Elea, altri Gele o Gelia 
ed altri Velia. Diogene Laerzio si ostina a credere che il vero 
nome fosse stato ΕλΙα. Strabone dice che in origine fu Gele e 
scrive υελη. Or tan to υελι che ελεα Gele ed Elea sono parole del- 
l'idioma albanese, onde essi dicono: Gkhiela jo tte  esct parra isi 
im ;  la vita tua b il paradiso mio, o la mia felicity. E per di- 
notare, la Farfalla e leggiera, dicono: Fiutura esct Elea o egliea .

Virgilio nell’Eneide Lib. II.0 parlando della scaltrezza dei 
Greet d ice: Ignari scelerum tantorum artisque pelasgae. An- 
che l’altissimo mantovano Poeta con la sua autorevole testi- 
monianza viene a provare quel che noi vogliamo affermare, 
ciofe: che i Greci tante volte ricordati nel suo epico poema, 
altro non sono che i Pelasgo-albanesi.

Gli scrittori dell’Enciclopedia popolare italiana, che al certo 
sono di gran rinomanza, sostengono che i primi Beoz'i sono di 
origine Pelasgo-albanese asiatica, e tale assertiva la rilevarono 
da Strabone libro IX pag. 401, da Pausania IX, 5, e da Lico-
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frone 644, 68, 1209: guindi Pelasgi secondo il loro avvisofu- 
rono i Traci, o Trausi. « I Pelasgi, dicono i surricordati scrit- 
« tori, venuti dalla Tracia asiatica, stabilironsi su le spiagge 
« del mar Egeo, e fondarono paesi, citt& e castelli in quella 
« regione della Grecia anche ora detta Tracia, del cui linguag- 
« gio la storia non conserva neppure i vocaboli di prima ne- 
« cessita. » Or chi volete che avesse avuto tantapassione, tanto 
interesse di dare il nome di Tracia ad una nuova regione di 
Europa, se non quei medesimi popoli, i quali altra Tracia ab- 
bandonata avevano nell’Asia? Il solo Erodoto fra. g l’ innume- 
revoli scrittori, che si dedicarono a far la storia dei Pelasgi, 
appena queste due parole riferisce intorno ai costumi ed usi 
dei medesimi. « 1 Traci dell’Asia, esso dice, portavano berretti 
« che ne coprivano le orecchie, fatti di pelle di volpe , gab- 
α bani, giavellotti, e pugnali. » Costumi tuttavia conservati dai 
nostri albanesi. Se cotali costumi dei Pelasgi erano tanto ben 
noti ad Erodoto, molto ben nota doveva essere al medesimo 
la natura della loro lingua, intanto o maliziosamente o inge- 
nuamepte su di questo particolare serba profondo silenzio.

Il Mare Egeo, stando a quello che dalla stessa favola si r i-  
leva, ebbe questo nome da Egea regina della Amazzoni, che 
ivi si precipito annegandosi; o pure dal re Egbo , che vuolsi 
pure di essersi precipitato nel suddetto mare. Perb, secondo 
le nostre osservazioni, il vocabolo Egeo, a dovuto avere origine 
dai primitivi pelasgo-albanesi stabiliti proprio in quelle regio- 
ui, oggi denominate Romenia e R om elia, regione consorella 
alPItalia, i quali con voce del loro idioma appellarono Egbo 
quel mare. Hanno gli Albanesi questo vocabolo per dinotare 
leggiadro, onde essi dicono: εχεου o ejheu k o p ig l; Leggiadro, 
bello giovinetto, εχεα γοορ o ejhea ghoor, Leggiadra bella Citti,

Il mare Egeo b di natura bello e leggiadro, perche b tutto 
frastagliato da isole r identi, presso le quali respinte le  onde 
dalle coste adiacenti, e rifralte nel loro verdeggiante lido, im* 
perlano con la bianca spuma quelle iso le , talchb questo raa- 
raviglioso evento rende quel mare estremamentc bello e leg- 
giadro alio sguardo, Gli Euboici, popoli dell’ isola Eubea, Eu- 
fok ,  oggi conosciuta sottb il nome di Negropante, b situata
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lungo le Coste dell’Attica e della Beozia da cui έ separata per 
mezzo dell’Euripo, piccolo stretto sul quale era gettato uu poute 
che al continente quell’isola uiiiva. Quei popoli che prima dei 
tempi storici credesi d’aver occupato quest’Isola, erano Pelasgi: 
ed Omero vuole che gli Eslieoti fossero una Colonia di Perre- 
bei, tribix pelasga. Ed ecco come ii  nome di Pelasgi si mutd 
in quello di Euboici, Beoz’i, Tessali, Traci, Arcadi, Enotri, e 
persino Perrebei ed Estieoti, e quel che 'e peggio in altri ancor 
p it  strani nomi. Sono queste le confuse nozioni che intorno 
ai Pelasgi c i . trasmisero gli antichi scrittori de’quali moltissimi 
altri ancora potremmo citare. Conviene ora far noto quel che 
su Γ obbietto medesimo i neoterici asserirono.

Seguendo essi le orme degli antichi storiografi, scrissero p it  
per voglia di scrivere, che per illuminare i posteri intorno alia 
problematica origine del proteiforme popolo pelasgo, intorno 
alia etimologia della parola Pelasgi, ed infine intorno alia lingua 
considerata sempre qual meschino Dialetto dell’ idioma greco.

II sottile scrittore Della Mura M. nella sua storia antica , 
Napoli 1860, intrattenendosi a parlare dei Pelasgi, scrive .queste 
parole: « Che i discendenti di Giavan, o Jon figlio di Giapeto 
« padrone di Europa, vissero come flere e meritarono il nome 
« di Pelasgi ». Secondo Γ opinione di Della Mura, pare chela  
voce P elasgi dinotar debba Fiere. II primo uomo Adamo dun- 
q u e , che b stato babbo di tutti questi popoli per lo meno a 
dovuto essere una belva molto p it feroce. Ma P uomo di sua 
natura tende sempre al proprio miglioramento morale e ma- 
teria le: dunque Γ opinione del succitato autore b in contrad- 
dizione con la natura dell’ uomo istesso. E proseguendo p it  
g it ,  esso soggiunge: « Uno dei Re a cui i Pelasgi obbedirono, 
« portd il nome di Greco, dal quale i possedimenti dei pelasgi 
« denominati, terra di Giavan, tolsero la dominazione di Gre- 
« cia ». Secondo quest1 altra opinione di Della Mura, nelle 
vene dei Greci scorre sangue Pelasgo-albanese, come stipite 
o ceppo diretto dei Greci, i quali posteriormente vennero ap
pellate anche Elleni, Achei, Argivi, Lacedemoni, Ateniesi etc. 
Ben si, scorge che il Della Mura trattd questa dilicata quistione 
assai alia leggiera.

/
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II recente scrittore V. D uruy, nella sua storia Greca, non 

si perita di affermare che il popolo pelasgo fu tra i primi po- 
poli della Grecia e non si presenta come una sola e grande 
Nazione, ma diverso in una. moltitudine di tribu che formano 
gruppi principali. Sul medesimo obbietto riferisce queste te- 
stuali parole: « Che i Traci, g l’ Illirici ed i Pelasgo-Elleni, 
« come opina Von Halhn-albanische studien 18 5 4 , tutti popoli 
« stabiliti in dette regioni sembrano in fatti di aver avuto 
« in origine delle strette relazioni. Nelle leggende, essi sono 
« frequentemente Akiatici. Le tribu che popolarono 1’ estremitA 
« meridionale della penisola greca, sono conosciute sotto i no
te mi famosi di Pelasgi ed Elleni. Gli Elleni indicavano sotto 
« la denominazione di Pelasgi i popoli che li avevano prece- 
« duti sopra il suolo della Grecia. Ma essi avevano dei nomi 
« particolari per ciascuno, cioe: di Cauconi, di Lapiti, di F leg i, 
« di Aoni, e di Jonti, » e conchiude « di essere di coloni Pe- 
a lasgi Asiatici. » Anche oggi, seguita a dire il Dotto Duruy, 
« anche oggi si veggono avanzi delle costruzioni, che si attri- 
« buiscono ai Pelasgi, razza di Giganti, Ciclopi in Micene, in 
i  Argo, in Tirinto, in Atene, in Orcomene, in Licosura ed in 
« molte altre citt& elleniche; sono le dette costruzioni enormi 
« massi di macigni sovente grezzi, e qualche volta lavorati, 
« ma sempi’e messi gli uni su gli altri senza cemento in po- 
« ligoni irregolari. »

Liddel Enrico G. modernissimo scrittore della Storia di Ro
ma dei tempi piii antichi, Firenze 1878, forse annojato del 
gran caos e delle oscure e confuse notizie in torno all’ origine 
dei Pelasgi, queste poche parole ci trasmette: « έ  certo che 
« nei tempi primitivi le coste e le valli inferiori dell’ Italia 
« eran popolate da tribu cola passate dalle opposte rive della 
« Grecia e dell’ Epiro. Queste tribii appartenevano a quell’ an- 
« tica schiatta conosciuta sotto il nome di Pelasgi della quale 
« tan to si b detto e cosi poco si conosce. »

Niebur fe uno dei seri scrittori di Storia ed uno dei primi 
tra i neoterici, il quale scrisse belle parole intorno ai Pelasgi. 
Perd non ha con la sublimita del suo sapere confutato ηδ cor- 
retto gli ei'roj i e Ie contraddizioni dei soflsti e scettici dei tempi
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antichi e moderni, i quali tanti pregiudizii e tanto nocumento 
arrecarono alia storia: se non che Niebur notb e fece capire 
che riferirono cose che non intendevano. Ed ecco quello che 
dice intorno ai Pelasgi. « Non erano i Pelasgi un accozzaglia 
« di Zingari come alcuni li dipingono, ma nazioni stabilite su 
« proprie terre, fiorenti e gloriosi in un tempo che precede 
« la storia nota degli Elleni. Non & una mia ipotesi, anzi lo 
« dico col pin intero convincimento storico, che vi fu un tempo 
« in cui i Pelasgi che costituivano forse la popolazione piu 
« estesa in Europa, abitavano dall’Amo al Ρό, e fin verso il 
« Bosforo; se non che nella Tracia la loro stanza era interrotta, 
« e le isole settentrionali del Mare Egeo rannodavano la ca- 
« tena che congiunge i Tirreni d’Asia coi Pelasgi A rg ivi. » 

Ed altrove il medesimo autore soggiunge: « I Pelasgi, de
ft nominazione nazionale sotto cui pare che in Italia vadano 
« compresi gli Enotri, i Mongeti, i Siculi, i Tirreni, i Pelasgi, 
« i Liburni, i Veneti, circondarono di lor dimora Γ Adriatico 
K non men che I’Egeo. Quella parte di loro che lascid il nome 
« al mar Inferiore (Tirreno) di cui occupava la costa mol to 
« iunanzi nella Toscana avea pure uno stabilimento nella Sar- 
« degna: in Sicilia gli Elleni al par dei Siculi appartenevano 
« a quel ceppo. Nelle contrade interior! dell’ Europa i Pelasgi 
« occupavano il pendio settentrionale delle Alpi tirolesi e li 
« troviamo col nome di Peoni o Pannoni fin sul Danubio, se 
« pure Teucri e Dardani non erano popoli different!. In tutte 
« le prime tradizioni i Pelasgi sono all’ apogeo della potenza, 
« il  racconto della loro fortuna non g l’indica piu che in de- 
« clino e nella caduta Giove aveva messo in bilancia la sorte 
« loro e quella degli Elleni, e il guscio dei Pelasgi fu vinto. 
« La caduta di Troia era simbolo della loro storia. » Secondo 
Niebur, i poveri Pelasgi dopo tanti fatti gloriosi compiuti in 
diverse regioni delPEuropa, scompaiono dalla scena del mondo, 
senza lasciar posteri e senza lasciar tracce di se stessi l 

Il principe della storia italiana, Cesare Cantu, fra i moderni, 
a nostro avviso, ό il solo che con vera fiuezza di acume dile- 
gud in gran parte le tenebro che oscuravano la troppa intral- 
ciata origine degli antichi popoli in questione. Questo profondo
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scrittore, se avesse avuto familiarity con la lingua Albanese , 
se avesse tenuto d’occhio questa razza di popoli, la cui origine 
si nasconde nel buoio dei secoli, al pari di quella dei pretesi 
Pelasgi, e se iufine avesse ponderato e ben vagliato le notizie 
tramandate da Erodoto, decano della storia, e quelle del som- 
mo geografo Strabone, saremmo per dire, che veramente Esso 
avrebbe colto nel segno , e la storia dei Pelasgi non sarebbe 
finora rimasta un inesplicabile enigma. Pur troppo Esso va- 
gando su le incerte nozioni eroiche e favolose degli antichi , 
applaudite nella repubblica letteraria, si allontand, non vo- 
lendo , dalla verity che stava 11 per 11 a raggiungere , e solo 
di tanlo in tanto sparge degli spruzzi di lu c e , che al certo 
rivelano la valentia della sua gran mente. II Cantu tenero, ed 
a ragione, delle cose bibliche e precisamente di quel passo ove 
6 detto, che una vasta regione esser dovea la culla del genere 
umano, che poscia popolar dovea l ’Europa, trae l ’origine prima 
dei Pelasgi e dice : « Che Javan quarto flglio di Giapeto po- 
« ροΐό le isole vicine alia costa occidentale dell’Asia minore, 
<r donde i discendenti tragittarono nell’ Europa. Questa razza 
« Giapetica si propagd nel settentrione, e si b dovuta piantare 
a nella regione caucasea dove oggi sono la Georgia , la Gir- 
(i cassia, la Mingrelia e la Avogasla o Abassia. » Queste quattro 
regioni per quanto viene assicurato da Strabone , formavano 
un tempo l ’antica Albania, come da noi precedentemente-venne 
detto , ed eccita veramente la meraviglia come il Canth non 
abbia fatto cenno alcuno intorno alia stessa. Cid dim ostra, o 
che gli Albanesi per lui fossero popoli di nessuna o po'ca con- 
siderazione, o che fossero i cosi detti P elasgi, e si accorda con 
noi a ritenerli non altro che Albanesi; o inline d i a divedere 
di essergli sfuggito cid che intorno a tale obbietto Strabone ed 
allri contemporanei di Strabone istesso ban riferito, cosa che 
non b ; perchfe il Cantu parlando della pelasgica Citty Temi- 
scira capitale dei Leucosiri, cita le testuali parole di Strabone 
il quale non la dy per citta, ma per una pianura, s<m 8’ί  θεμί- 
σκυρα πεδιον τη μεν τον» λέλαγον κλυζόμενον ; e in molte altre O C C a ·· 

eioni non omette di ricordare Pantico geografo, fatto che prova 
di avere il Cantii, avuto molta dimestichezza con Strabone.
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« L’Albania, ripetiamolo ancora una volta col signor Jovet 
lomo 4° Storia delle Reiigioni di tutto il raondo « fe un paese 
« assai grande nell’ A sia , tra la Persia e la Moscovia. T suoi 
« popoli furono idolatri , poi cristiani greci dopo essere stati 
« aggregali al vasto impero Russo: Essi sono piiz superstiziosi 
« dei Mingrel'i, degli Avogasi o Abassi e dei Gircassi. Ufficia- 
« no a modo loro in linguaggio greco che leggono e non in- 
« tendono. » Come avviene agli-Albanesi d’ Italia, i quali par- 
lano in albanese ed ufiiciano in lingua greca che non inten- 
dono; e solo perche sono di rito greco, vengono appeliati Greci. 
Ed a proposito dell’ esistenza dell’ Albania asiatica noil possiamo 
passare sotto silenzio un fatto che uarriamo ai lettori con 
quella ingenuitA e buona fede con cui ci venue riferito.

E omai un anno che ci siamo imbattuti con un Signore di 
Damasco il quale avea girato la Francia, il Portogallo, la Spa- 
gna, P Italia, la Sicilia ed altri regni cattolici per raccogliere 
offerte pecuniarie da servire, come ei dicea, per la costruzione 
di un vasto edificio in Gerusalemme che ricoverar dovrebbe 
la gente sventurosa che vi capitasse da tutte parti della razza 
umana indistintamente. Parlava bene il francese , conosceva 
1’ idioma inglese e tedesco, era padrone della lingua greca e 
si faceva intendere benino parlando la lingua italiana; sicchfe 
possiam dire che era un uomo di non ordinaria intelligenza, 
da meritarsi il nostro interesse e tutta la nostra stima. Tra le 
tante altre cose, lo inlerrogammo pure se mai fosse slato nella 
Georgia ed in quelle regioni dove una volta era Γ antica Al
bania asiatica. Con la cortesia e civiltA di che per lo piii vanno 
adorni i viaggiatori stranieri, rispose meravigliandosi del per- 
chb noi mettevamo in dubbio 1’esistenza dell’Albania in Asia. 
« Partii, ei disse, dalla mia terra, or sono due anni , e nes- 
« suna notizia funesta correva per Γ Albania, la veridicitA della 
« cui esistenza nessuno potrA mettere in dubbio. Conosco bene 
« quella terra e quei popoli. Dopo inflniti secoli di progresso 
« qtiella razza anche oggi vive in tribu nella stessa guisa di 
« quelle dei primitivi popoli di cui e parola nella Sacra Bibbia. 
« Sono assai svelti e di grande ingegno. Hanno il loro rito 
« pieno di pregiudizi che facilmente cangiano. Parlano la lingua
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« albanese, ehe non saprei indicare, perchb non b a mia co- 
« noscenza. La bellezza delle donne Albanesi sorpassa qualsi- 
« voglia eneomio. Sono di un tipo che la mente umana non 
« arriva ad immaginare, ed il Gran Sultano affascinato dalle 
« angeliche loro fprme procnra di adorpare 1' Arem, comprando 
« le pih vaghe giovanette, che i loro genitori barbaramepte 
« vendono a caro prezzo. » Sorpresi noi sempre piix dalla galanr 
teria di quel Signore damaschifa , e dal degio spinti di ap- 
prendere se nella lingua di Damasco si trovassero vocabili del 
patrimonio della lingua Albanese, seguitammo a riehiederjo , 
come in suo idioma si addomandasse M adre: rispose, Umi la 
quale voce b isosema ed isofoma alia identica parola albaqese 
Ema che pur dinota Madre. Chiamano il Figlio Ib in , parola 
che ha molta analogia con la voce albanese Ibirin la quale 
pure significa figlio: e molta somiglianza tiene con la voce 
greca Ηβη ed accus Η^ην che dinota puberta. Per dinotare 
pane in Damasco, dicono: Gubs, che ha molta affinity con la 
voce albanese Cups, scodellapiatto ove si mangia. Per non stan- 
care la pazienza di quel gentilissimo straniero gli abbiam reso 
i dovuti ringraziamenti lasciandolo nella Stazione ferroviaria 
di Palma Campania, nella quale stava in attesa dell’ arrivo 
del treno per andare in Salerno come ei diceva. E poichb ci 
siamo un momento scostati dal nostro soggetto con la fatta d i- 
gressione, permetteri il lettore di dar luogo aquest’altro aned- 
doto che crediamo di maggiore interesse del prim o, in con
form a sempre dell’ esistenza degli Albanesi dell’Asia che ac- 
coglieiA con quell’ apprezzamento che meglio crede.

Dagli eredi del fu cavalier Jeno de’Coronei, nostro conter- 
raneo noto in Napoli come antico chirurgo di marina sotto Ee 
Ferdinando I, e poi medico di D. Leopoldo di Borbone Zio di 
Ferdinando II , abbiam raccolto , che essendo nel 1806 stato 
dalla Corte di quel tem po, destinato come conoscitore della 
lingua greca, ad accompagnare in Costantinopoli, Maria Caro
lina d’Austria, Regina di N apoli, per trattare di gravi affari 
di Stato, vi adempl con soddisfazione di quella tribade al suo 
mandato. Da Costantinopoli passarono in Russia e poi in In- 
gbilterra. Infine Carolina per dare quiescenza morale alFaul·
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mo suo fevito dagli avvenimenti politici che nel reame di Na
poli, si svolgevano in suo dan no voile intrap rendere un viaggio 
di piacere conducendo in sua compagnia il signor cavalier 
Jeno; ed avendo percorso diverse regioni straniere, dopo lungo 
navigare giunse col suo legno alia riva di una citti dell’ Asia 
appellata Troja, ed edificata dove anticamente fu distrutta la 
famosa Troja. Grande ed inaspeltata fu la sorpresa del Cava- 
liere Jeno , in sentire presso quelle rimote contrade suonare 
gli accenti del proprio linguaggio albanese, ed approssimatosi 
a quei marinari e popolani prese a confabulare con loro c on 
la massima affabilita e disinvoltura informandosi della Gittk, 
di quei naturali, dei loro costumi e di que’ luoghi. Nuova la 
Regina a quel linguaggio con maraviglia domandb al sig. Jeno 
qual lingua fosse quella che parlava con quei naturali e ma
rinari. il la lingua del mio paese natio, MaeslA, rispose il si
gnor Jeno, e quindi il padre Enea fondatore dell’ alma Roma, 
marito di L avinia, primo ceppo degli Italiani, questa lingua  
a dovuto parlare.

Dopo questi brevi fatli che tanta luce apportano su la pre- 
tesa problematica origine dei Pelasgi, ripetiamo con l ’illustre 
istoriografo Canth che alia vasta regione dell’ Asia, la Provvi- 
denza, concesso avea 1’ alto dono di esser Culla del genere 
um ano, ed i popoli di quella portentosa regione che furono 
gli Albanesi o Pelasgo-AIbanesi gente Giapetica, vennero a po- 
polare la nostra Europa.

A pagina 417 tomo 1° della Storia Universale, il Cantu ri- 
ferisce quanto appresso. « I Pelasgi erano antichissimi pei piu 
« antichi Greci; i quali ne facevano una razza favolosa come i 
« Titoni ed i Ciclopi. La storia loro non ci fu tramandata, che 
« dai loro conquistatori, barbari troppo anch’ essi per potervi 

/ « dare precisione; talchfe rimangono siccome un fondo oscuro
n e sfumato delle tradizioni classiche ».

Ed altrove soggiunge: « Ma piuttosto sembrano un ramo 
« della granaissima famiglia Caucasea , come Γ Indo-Persica, 
« la Caldea Siriaca e la Germanica, diffuso su gran parte dei
ce Γ Asia minore (Larissa, Cuma etc.) nelle isole dell'Arcipe- 
« lago. (Lenno, Imbro, Samo, Creta, Eubea) in tutta la Grecia
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« e parte dell’ Italia. I Paesi che piti specialmente sono indi- 
« cati come stanza non sono gik colonie isolate, ma punti 
« ove la tradizione gli affisse piii stabilmente. E come la gente 
« germanica prese aspelto o linguaggio simile sly ma pur dif- 
« ferente in Inghilterra, in Olanda, in Scandinavia, cosi fu 
« dei Pelasgi. »
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VI.

Con compiacimento dell’animo nostro rileviamo che il Cantii 
si accorda nel nostro divisamento in ordine all’ anzianita dei 
Pelasgi, che dichiara di essere molto piii antichi dei Greci , 
e conviene pure di essere stati infiniti i vantaggi che i me- 
desimi produssero in tutte le regioni dove piantaron le  loro 
tende. Ed affinehe i lettori ne abbiano piii precisa conoscenza 
di tale assertiva , riporteremo testualmente quello che a tale 
riguardo Pillustre italiano riferisce: « E riteniamo che circa 
« ii 1900 i Pelasgi occupassero quanto paese έ dall’ Arno al 
« Bosforo; poi come avvenne delle isole del mediterraneo che 
« sopravanzarono quali cime staccate allorche il paese fu som- 
« merso, cosi i Pelasgi al sopravvenire di nuove popolazioni 
« apparvero nulla meglio che colonie sconnesse. Certo il nome 
« loro abbracciava molte e varie genti onde il di verso aspetto 
« con cui si sono presentati comparendo in Italia siccome in- 
« segnatori delle A rti e delle Civilta, mentre in Grecia ne sono 
« dipinti p e r  gente affatto incivile , vivente in grotte, ignara 
« di ogni arte ed umanita: e che da Foroneo figlio d’ Inaco, 
« fu primamente maestrata a fabbricare case, adoperare il 
« fuoco e regolarsi umanamente. Pure i fatti con ben altro 
« linguaggio attestano che i Pelasgi portarono in Grecia, non 
« qualche arte soltanto, ma un intero sistema di credenze ed 

arti e lettere: razza altrettanto beneflca, quanto infelice. La 
« loro lingua aspra h piii vicina al latino che . al greco, si 
« conservd nel dialetto Eolico e nell’ Epirota considerato per 
« barbaro dagli Elleni. Insegnarono anche una scrittura di cui 
« era comune I’uso, prima del fenicio Cadmo. Stanziatisi nella 
« Tessaglia la posero in coltivazione: pratici di metallurgia in
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« Samotracia a Lenno, in Macedonia cavavano miniere, come 
a facevano i Ciclopi del Peloponneso, della Tracia , dell’ Asia 
« Minore e della Sicilia, i quali penetravano nelle viscere della 
« terra con una lucerna in fronte, origine della favola di quel 
« loro unico occhio. Loro studio era guidar le acque, conte- 
« nere i fiumi, dar scolo sotterraneo ai laghi. Elevarono molte 
« fortezze. Le fabbriche che non oso dire se non sieno tutt’ uno 
« colle ciclopico formate d’ enormi massi punto o poco digras- 
« sate e sovrapposte senza cem ento, stendonsi nell’ Arcadia, 
(i nell’ Argolide, nell’Attica, nell’ Etruria, nel Lazio. Anche di 
« sotto al velo della favola trapelano i beneflzii da loro re- 
« cati. »

Non vorremmo che il soverchio araore connazionale ci tra- 
sportasse ad eccessi, rompendo i lim iti del dovere della stampa, 
e delle convenienze socia li, nel dire una parola, una espres- 
sione di piu contro Γ esagerazione messa in campo dagli an
tichi e neoterici istoriografi. greci, per tor re ogni gloria, ogni 
merito ai poveri Pelasgo-albanesi, riguardati per lo meno come 
ignoranti e meschini scolari di Foroneo, chimerico iiglio del 
favoloso Inaco, ai quali insegno le scienze, le a r ti, la civilta 
e i doveri umani . . . .  Spogli adunque da qualsivoglia spi- 
rito di parte, ci rendiamo arditi d’ infer ire tutto il contrario 
e con le piti belie prove distruggere le iperboliche ed indemo- 
niate calunnie messe in campo dalla nequizia dei succennati 
scrittori di razza opposta alia pelasga progenie.

Giusto la testimonianza di Erodoto, il quale a suo dire, ebbe 
a contemporanei i Pelasgo-albanesi di Crestone, Placieue, Sci- 
lace etc. si rileva che il numero degli invasori Fen id , di certo 
non superava quello degli autoctoni Granai, o antichi Alba- 
nesi, e che colP aggregamento di questi, che quotidianamente 
avveniva, il partito dei Fenici b andato ad aumentarsi, per 
modo che anche la loro lingua crebbe. έ  dunque provato che 
i Pelasgo-albanesi gi& da tempo immemorabile trovavansi sta- 
bil.iti nella terra ora detta Grecia, allorchb vi giunsero i Gadmei
0 gli Inacadi fenici , quindi dovevano possedere una lingua ,
1 caratteri di questa lingua, o una specie di scritlura, come 
afferma Cantu. Oltre a ci6; nei d'intorni o vicinanze di Atene
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moltissimi paesi dei pelasgo-albanesi non piegarono alle esi- 
genze dei Fenici, e quindi gli abitanti rimasero come al pre
sente sono, Albanesi fin denlro le ossa: ed in prova ne citiamd 
qui appresso i nomi dei succennati paesi. Dragumano, Patissa, 
L evi, Suit, Cales^a, Capandriti, Varnara , Sialesi, G o r in a ,  
Ghassid, M arusci, Menidi, Ghelandri, Spata, P ichierni, Cur- 
sa la , Meronda, K ieratia , Anavis\a, Therico, Dardhes^a, K u- 
vara , L egran a , Lamprica , V a ri, Koropi, Garilla, Gharvati, 
Vraghami, Mas^i o M a \i  etc. Nella Beotia p o i, che ha per 
capitale Tebe si trovano i seguenli altri paesi albanesi: Yeltisi, 
Bujati, Varimpopi, Kocla, Mandra, M agulas, Vilari, Kundura , 
F/fttf, K rekukhi, Kacciula. , Dharimari, Klem bacciari, Ign ia , 
Gliatoni, ed isola di S p e ^ e con altri. Parte de’nomi de’ sud- 
detti paesi trovano il loro significato nell’ idioma albanese, e 
parte sono divenuti cognomi o soprannomi di famiglie presso 
gli albanesi dell’ Italia meridionale, e parte sono nomi di paesi 
fondati dagli stessi Albanesi nelle ripetute meridionali pro- 
vincie.'

Certamente i fondatori di questi paesi non sono sta ti, non 
furono i Fenici. I Pelasgo-albanesi adunque non appresero l ’ar- 
te di edificare paesi e cittSi nella scuola di Foroneo. Oltre a 
cid: quei popoli non si pascevano, non si nutrivano, come il 
volgo dice, di aria a guisa dei camaleonti, ma vivevano e si 
nutrivano dei prodotti della terra coltivata, e dalle frutta de- 
gli alberi da loro piantati. L’arte adunque dell’agronomia non 
fu loro insegnata nella accademia pedagogica del sapientissimo 
Foroneo. Achille come tutti gli antichi e moderni storici af- 
fermano, έ stato Re di Epiro; Ulisse Re d’ Itaca. Questi due 
Sovrani con i loro figli Pirro e Telemaco, come rilevasi dalla 
stessa iliade di Omero, hanno dovuto vivere, secondo ogni pro
bability a.i tempi della gnerra di Troja, perchfe le loro gesta 
ai tempi omerici non era no che deboli rimembranze tradizio- 
nali. Or tanto Γ Epiro, oggigiorno abitato da Albanesi, quanto 
Itaca, Candia o Creta con altre isole, a dire di scrittori antichi 
e moderni, sono state sede dei Pelasgo-albanesi.

L’arte della guerra, i sani principi di Etica, di Filosofia, di 
Morale e ddla scaltrlssima Politica, in foiza di cut questi due
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esseri umani, a giusta ragione reputati semidei. al certo non 
1’ appresero nella Cattedra di Foroneo, il quale se veramente 
sia esistito non fu ai tempi di Achille e di Ulisse. Tutto al piti 
Foroneo aviA potnto far l’ ajo ed il pedagogo ai figli di quei 
Pelasgo-albanesi i quali ebbero la velleit& e la debolezza di 
cedere alia forza bruta dei Gadmei, per disciplinarli e rendeili 
F en ic i, ma non ha potuto insegnare la C iv i le , le Arti e le 
Scienze ai Pelasgo-albanesi delle Alpi bianche del Caucaso, ed 
ai Pelasgo-albanesi che non vollero associarsi al suo parti to , 
non che a quei Pelasgo-albanesi che vennero in Italia a fondar 
Cuma, la prima Campania detta Epiro, e le molte citt& f'on~ 
date nell’ Enotria o Lucania, perchfe la invasione fenicia nella 
penisola ellenica b calcolata migliaja di secoli dopo della emi- 
grazione dei Pelasgi Asiatici in Europa.

N ell’Isola di Ponza, come ne fummo assicurati da testimoni 
oculari, si rinvengono maravigliose fabbriche de’ Pelasgo-al
banesi, e consistono in strade sotterranee, case artistiche sca- 
vate nelle viscere di un monte, le quali banno la luce dalla 
opposta parte del monte istesso, sul mare.

Nell’Isola di Capri in prossim iti di Napoli, anche al pre
sente rimangono molti avanzi di ediflci costruiti su lo stile 
ciclopico, e sono da notare per la grossezza delle pietre poste 
P una su Γ altra senza cemento, e si dura fatica a capire come 
forza umana col solo mezzo delle braccia abbia potuto smuo- 
vere quei massi euormi nel luogo in cui al presente si veggono.

Nell’antica citti d’Isernia, e in diverse parti di quella pro- 
vincia, cbe la tradizione vuole di essere state abitate dai pri- 
mitivi Pelasgi, si scorgono fabbriche del medesimo genere, 
costruite con macigni enormi posti g li uni su gli altri senza 
cemento,- arte che tuttavia serbano gli albanesi. Molte case co- 
loniche nelle campagne del Bai'ese, abbiam noi visto edificate 
su lo stile di sopra cennato, ciofe senza un grammo di cemento.

Il vocabolo Pelasgi fe stato oggetto delle piu studiate que- 
stioni degli antichi e moderni. Sempre discordant! e frustranei 
sono stati i risultamenti. delle osservazioni delle piu elevate 
menti tra cui O. M uller ed altri neoterici. Per quanto robust! 
e serii fossero gli argomenti , coi quali il grande storico ita-
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liano tratteggia, le verita, b ib liche, intorno all’ origine dei 
P elasgi nella regione caucasea, altrettanto seguace dello scet- 
ticismo e dei paralogismi degli antichi scrittori si mostra, in
torno alia voluta oscura etimologia del ripetuto vocaholo Pe
lasgi; talche impigliato nelle favolose e confuse loro nozioni, 
Cantu disse molto intorno a siffatta razza sparsa da m ilioni di 
aoni in diversi punti del Globo, e pochissimo intorno all’ori- 
gine, perchfe Pelasgi appellati fossero, e circa alia natura della 
loro lingua: se non che divergendo con la finezza del suo acu- 
me dal la opinione dei Greci, i quali per distruggere ogni pre- 
stigio ai Pelasgo-alhanesi, dai quali ebbero la rinomanza, per 
cui la fama greca giunse all’ apogeo della gloria, si degnarono 
dichiararli, piu per disprezzo, che per difetto di studii fllolo.. 
g ic i , Cicogne col vocabolo greco πελαργοί. II Muller mitigando 
la sconvenevolezza del significato della parola πελαργοί impro- 
priamente attribuito ad un popolo che sotto tutti i rapporti 
considerato , merita la stima e 1 ’ ammirazione dell’ umaniti, 
s’ingegna di derivare la voce Pelasgi dall’antico vocabolo greco, 
conservato come ei dice, nei dialetti di Tessaglia e Macedonia, 
ciofe: αργός campo pianura, e da πελω abito, in traslato, abita- 
tori del campo e della terra; come se alcuno sostenesse che i 
Pelasgi fossero abitatori forse dell’ aria , ovvero delle nuvole. 
II nostro Cantu spingendosi ancora un poco piii avanti, mi- 
gliora molto di piu la cattiva impressione del senso della pa
rola πελαργοί, e rende molto piu logica la etimologia della voce 
Pelasgi, attenendosi sempre al principio biblico, ciofe: che dal- 
1’ antica terra, dalla vasta terra dell’ Asia doveva aver origine 
sua 1’ umana schiatta, quindi in contraddizione di altre sue 
osservazioni la fa derivare anche da due elementi del greco 
idioma, πελλας vecchia e γη terra; ciob terra vecchia, alludendo 
all’ antica regione dell’Asia.

1 / etimologia dell’ Illustre Canth, come intuizione e sottigliezza 
del suo genio, merita lode, ed h il primo che senza conoscere la 
lingua albanese per poco non isquarcid il velo che per lante mi- 
gliaja di secoli tiene offuscato il senso di questo vocabolo; mase- 
condo il nostro avviso, la sua etimologia b come di sopra s’fe accen- 
nato, in contraddizione cronologica, etimologica, e lessicologica.
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Primo: volendo noi ammettere che la parola P elasg i, con- 
stasse dei due elementi del greco idioma, cioe: πελλας, vecchia 
e γη terra, il Cantu viene a contraddire quanto ha asserito in- 
torno a ll’ anzianitii dei P elasgi, che ha propugnato con tanto 
calore, poichfe in tal caso non sarebbero piu i Pelasgi prima 
dei Greet, ma i Greci prima dei Pelasgi cosi denominati dal 
greco idiom a, che δ derivazione della lingua pelasga , come 
dimostrammo e come il lettore vedrii nel quadro delle lingue 
tra loro confrontate. Non δ quindi presumibile che il padre 
derivi dal figlio.

Secondo: tra le regole etimologiche stretto conto tener si 
deve della causa prima, e questa causa dev’ esser vera e reale; 
anzi secondo Volf, dee contenere la ragione per cui una cosa 
da essa diversa prende ad aver luogo in natura: per esempio, 
se io dico questa voce e radice di quell’ altra, pare evidente 
di voler affermare che la prima δ una causa, e la seconda δ 
un effetto. Con qual ragione possiamo noi affermare che πέλ- 
λας-γη sia radice della voce Pelasgi, se quella δ 1’ effetto e questa 
e la causa ? Tritolemo, voce italiana, δ effetto della causa 
Τρητολερος voce greca, e piu antica della italiana, che dinota 
la medesima cosa. Or se la etimologia di tale vocabolo si trova 
nella lingua albanese ed δ composta dai tre elementi T r i , il 
nuovo, cio5 il nuovo prodotto, il cereale; Te preposizione ac- 
corciata invece di Tek e dinota N e l, e da Lemo che dinota 
Aja, vale a dire: nuovo prodotto nelV a ja , il cereale nelV aja, 
vuol dire che il vocabolo greco Τρητολεμος, causa prima del 
vocabolo italiano T ritolem o, diviene effetto per rispetto alia 
lingua pelasgo-albanese, che senza dubbio almeno δ piu antica 
della greca.

Terzo: avendo riscontrato la maggior parte dei Lessici an
tichi e moderni non abbiam trovato registrato in essi 1’ ele- 
mento πέλλας nel senso di antica: si trova solo come vocabolo 
d’ uso πελας, ma nel senso di vicino e sarebbe particella av- 
verbiale: in ogni modo la voce πελλας a stretto rigore di etimo
logia, non potrebbe neppure essere causa reale come esigono 
le regole della scienza etimologica. In conclusione la interpe- 
trazione della parola Pelasgi data dall’ illustre italiano dovret
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reputarsi piuttosto come una splendida intuizione della vasta 
sua mente, che etimologia nel vero senso della parola, essendo 
in contraddizione con le regole etimologiche , come di sopra 
abb i am detto.

& raffermalo dagli storici di ogni colore e di ogni epoca 
che 1’ Epiro δ slato centro dei cosi detti Pelasgi: ed fe pur noto 
che i popoli i quali oggi abitano l ’Epiro sono per natura e per 
lingua Albanesi, e che progenie dei popoli di Epiro sono gli 
Albanesi, che trovansi stanziati nelle meridionali provincie 
d’Italia. Fa maraviglia quindi come il Cantu nella sua Storia 
Universale siasi eontenuto in limiti cosl ristretti parlando dei 
suddetti Albanesi. Nel libro II. a pagina 97 troviamo appena 
il seguente cenno intorno alia importante epirotica regione :

« L’ Epiro o continente, cosi detto per contrapposto all’ Isola 
« di Corcira, che fronteggia, έ la parte dell’ Ellade meno co- 
o nosciuta , e sede degli enigmatici Pelasgi. Qui furono tra
ce sportate le pene dell’ inferno egi^io sui ELumi Acheronte e 
« Cociio colla vicina spelonca Aorno. La selva di Dodona fa
ce cevano celebre gli oracoli che le querce rendevano, vetu- 
ee stissima religione Pelasga. Bei destrieri, bei cani, bella gente 
« fra cui i Molossi, governati dagli Eocidi discendenti da Pirro, 
ee figlio di Achille. Questa dinastia non corse la sorte comune, 
<c anzi sussistette piix d’ ogni altra, sebbene non dominasse mai 
« tutto Γ Epiro, fin quando non si college!) co’ Macedoni. Ar- 
« riba uno di quei re educato in Atene per mettere limiti al
ee Pautorita reale, stabili un senato ; i re giuravano a Giove 
ee di regnare secondo le leggi, i rappresentanti del popolo, di 
ee rendere il regno conforme a quelle. »

Nella storia generale d’ Italia scritta da una society di amici 
sotto la direzione del dotto Pasquale Villari, per Fr. Bertolini 
stampata verso il 1877 , troviamo quanto segue sul conto di 
quei Pelasgi dai quali ebbe origine 1’ Italia, senza mai venire 
ad una seria e concreta soluzione su la lingua e natura di quei 
popoli; sicche non appartandosi dalle confuse ed oscure opi
nion! degli antichi scrittori, P origine dei Pelasgi rimane per 
essi un mistero. « Se interroghiamo, dicono i suddetti scrit- 
« tori, le antiche tradizioni sui prischi abitatori d’ Italia, tro-



« viamo che esse li fanno derivare da due sorgenti diverse. 
« Le une Ii fanno venire di Grecia, le altre li vogliono nati 
« in Italia stessa. Esse partono adunque da due opposti sistemi 
« dall’immigrazione, e dall’autottomismo o indigenato. Gl’ im- 
« migranti di quelle sarebbero i Pelasgi, gli autottoni di queste 
« sarebbero g li Aborigeni ».

E piii appresso restringendo Γ argomento circa la venuta dei 
Pelasgi in Italia se ne escono nei seguenti termini: « Ora quale 
« fe il significato storico della tradizione della venuta dei Pe- 
« lasgi in Italia? per rispondere a questa domanda conviene 
« innanzi tutto chiarire chi fosse questo popolo prim itivo. E 
« nota la controversia che gik da tempo agitasi fra gli storici 
« di Grecia e d’ Italia antica intorno questo subbietto. Princi- 
« palmente cagione di essa sono due luoghi oscuri e contra- 
« dittori di Erodoto; nell’ uno ei dice che i Pelasgi e gli elleni 
« erano stranii l ’uno all’ altro; e nell’ altro ei fa comparire 
« gli elleni come propagine dei Pelasgi. 15 naturale, che secondo 
« si adatti Γ una ο 1’ altra di queste versioni, la illazione che 
« se ne tragge riesce affatto diversa. Oggi perd mercd i pro- 
« gressi della linguistica la questione pud ritenersi quasi inte- 
« ramente risoluta e Γ Ellenismo dei Pelasgi viene ammesso 
« dalla maggior parte dei critici moderni, da Niebur che pa- 
« ragona la relazione etnica dei Pelasgi ed Elleni coi Polacchi 
« e L ittuan i, al Grote ed 0. Muller e al Duncher, che consi- 
« derano gli Elleni come rampolli diretti dei Pelasgi. Quindi 
« la significazione di uomini vetusti ch’ei propongono del nome 
« sostituendolo alle molte altre piu o meno strane che erano 
cc state proposte dai loro predecessori. Ma se i Pelasgi furono 
« progenitor! dei G reci, il significato storico della leggenda 
« della venuta dei Pelasgi in Italia si chiarisce da se. Esso 
« consiste nel dimostrare come le nazioni d’ Italia e di Grecia 
« discendessero da un ceppo comune. E che cid sia, i lingui- 
<i stici studl dnno oggidi messo fuori di dubbio. »

La controversia che essi dicono di esistere gik da tempo fra 
gli storici greci e d'ltalia, noi secondo il debole nostro avviso 
in verita non la vediamo, perchd non troviamo la materia con- 
trover tibile ove potesse poggiare la controversia. Difatto , il
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primo concetto di Erodoto espresso con le parole a i Pelasgi e 
gU Elleni erano stranii 1'uno all’altro » ed il secondo « gli El- 
leni sono propagine dei Pelasgi, non potevano essere espressi 
con maggior chiarezza a meglio distinguere le due razze. Nel 
corso della sua storia Erodoto non una, ma migliaja di volte 
parlando dei Pelasgi, dice: « che erano popoli barbari e bar- 
bara la loro lingua, ed il suo giudizio λ capo nella conoscenza 
prossima di quei Pelasgi, che come riferisce erano suoi con- 
tern poranei. Infinite volte pure fa menzione della invasione 
Cadmea nelle medesime regioni dove ab immemorabile trova- 
vansi stanziati gli autoctoni Pelasgi, coi quali sono stati sempre 
alle prese e in continue lotte. Ora i Pelasgi, come ripetuta- 
mente abbiam detto, sono popoli di razza giapetica: i Cadmei 
o Fenic'i di razza semitica o aramea: quindi popoli diversi, 
estrani gli uni agli altri. Dalla unione o fusione dunque 
de’ P elasgi, o uomini vetusti ( che erano gli Albanesi) coi 
Cadmei o Fenic'i ne vennero gli Ateniesi, poi Elleni e poi Grech 
che a buon dritto possono henissimo ritenersi propagine o ram- 
pollo de’Pelasgi. Perd nb il Bertolini nb la societa degli amici 
scrittori della Storia generale d’ltalia, nb gli autori in essa ci- 
tati come a dire Niebur, Grote, Muller e Duncker, si son messi 
in pena di chiarire le oscurit& intorno ai Pelasgi per deter- 
minare chi fossero, quale la loro natura ed il loro idioma, e 
indicare specialmenle a qual razza dell’umanit& appartenessero. 
Non pertanto non possiamo passare sotto silenzio, anzi sen- 
tiamo il dovere fare plena giustizia al merito dei suddetti scrit
tori per essersi elevati al di sopra di tutti gli altri da noi qui 
dietro passati in disamina in aver compreso il vero senso della 
parola Pelasgi senza forse aver avuto conoscenza dell’ idioma 
albanese, al patrimonio del quale la detta parola appartiene. 
Ma, se da un verso per forza del loro valente ingegno essi hanno 
capito o intuito il senso della parola P elasgi, dobbiamo dal- 
l’ altro verso confessare di non aver essi nb etnograficamente 
nb filologicamente , nb etimologicamente esplicata la parola 
medesima, nb risoluto il quesito, di chiarire, cioe : chi fosse 
questo popolo prim itivo: poichb intuire o capire il senso di 
un vocabolo, certamente non b definire la sua natura , o in 



dicare a quale idioma dei popoli del Globo appartenga. Ed 
ecco quindi il solito ritornello all1 ordine del giorno: vale a 
dire le solite cose confuse dette dagli antichi scrittori, ripe- 
tute in pin belle e adorne edizioni dai neoterici, che'per de- 
ficienza di studii comparativi delle lingue antiche e special- 
mente dell’ albanese , tanto bujore sparsero su la etimologia 
della parola P elasg i e su la natura e lingua dei medesimi.

Abbiam letto l ’aurea memoria su la lingua albanese del dot- 
tissimo Crispi G. zio dell’onorevole deputalo Francesco Crispi, 
Professore di lettere greche nella Ra. University di Palermo, Ret- 
tore di quel Collegio italo-greco, e vescovo in partibus di Lamp- 
saco e Sigeo per gli Albanesi di rito greco di Sicilia, stampato a Pa
lermo nel 1831, e non possiamo che lodarci e restar ammir-ati del 
suo lavoro, per la ricchezza fllologica ed etnograflca con cui tratta 
1’ obbietto cosi nuovo ed intrigato nella repubblica letteraria.
. Esso con soddisfazione dell’ animo nostro, conviene perfet- 

tamente con noi nel tema assunto, e del pari reputa di essere 
la lingua albanese una delle piu antiche in Europa , dalla 
quale P idioma greco trasse i suoi radicali, e la dichiara della 
medesima naturae forma della frigia e dell’antica macedonica 
per via di confronto di vocaboli dell’ uno e l ’altro popolo. Gli 
argomenti e le prove che adduce per affermare la sua sentenza 
a tal riguardo, sono a nostro parere incontrastabili tanto, 
che non possiamo fare a meno dal riportare qui appresso di- 
versi brani della suddetta elaborata memoria. « D’una lingua 
« Esso esordisce, io qui parlerd poco conosciuta da’ letterati,
« perche non ha avuto molti scrittori, la quale lia bensl un 
« alfabeto, ma, secondo il carattere dello stesso b ancora in- 
« determinate ed indeciso. Tuttavolta questa lingua b S u s
ie cientemente estesa nelle regioni orientali, dove piu provincie 
« ne fanno uso parlando. Dessa b V Albanese, che la denomi- 
« nazione prende dall’ Albania in che domina soprattutto , e 
« si diffonde poi per Γ Epiro, detta percio epirotica, e per la 
« Macedonia oltre ad altri Paesi, per li quali 6 sparsa, come 
« sono parte della Romelia, del Regno di Servia, e parte di 
« Bulgaria, della Dalmazia e finalmente si trova in molti paesi 
« di Napoli ed in quattro di Sicilia. »



E noto presso a poco in qual modo ebbero origine la Cro~ 
naca, la Storia e la Poesia presso l ’umanita primitiva, quando 
la lingua, direm cosi, era ancor bambina; e come poscia aves- 
sero avuto sviluppo e perfezionamento presso la stessa. Volendo 
per esempio, quei primitivi popoli eternare la memoria di 
un caro parente, di mi prezioso amico, di un eroe gloriosa- 
mente caduto in battaglia, ovvero di colui, cbe vivente si era 
reso celebre per virtu singolari, o per doti dell’animo raris- 
sime, su la poca terra che copriva le ossa di quell’ essere tan to 
caro in vita, piantavan una pietra o un legno sul quale in- 
cidevano o scolpivano un segno, una cifra, un giroglifico qua- 
lunque. Questo segno o cifra sculta nella pietra o incisa sul 
legno ricordava alia posterita chi fosse colui che sepolto era 
sotto quella zolla. Non altrimenti che da questo fatto, secondo 
il nostro avviso, han potuto trarre origin prima la Cronaca e 
la Storia degli antichissimi tempi, le quali con 1’ andare dei 
secoli giunsero al perfezionamento ed alia finezza in cui oggi 
le vediamo.

I diversi fenomeni della natura, come V avvicendarsi del 
giorno e della notte, il sorgere e tramontare del sole , P ap- 
parizione di miriadi di ste lle , il fu lm ine, il lampo, il tuono 
essendo per quei primitivi popoli un’incomprensibile mistero, 
perchd ignari di nozioni flsiche ed astronomiche, furono il 
primo incentivo, la prima movente che spinse la loro fanta
sia e la loro immaginazione all’origine della Teogonia e del 
culto per le Divinity inventate. Per mantenere poi viva la fiac- 
cola della credenza verso le Deit& , surse tra loro il bisogno 
di doversi una o pm persone dedicare all’ esercizio dei reli- 
giosi uffici a seconda dei loro rozzi riti. Quindi ebbero origine 
gli Oracoli, le Pizie e i Sacerdoti, che invasali dal furore di 
quella Deiti che rappresentavano , solevano dare le risposte 
del Nume con sentenze, in due o tre versi inform i, e forse 
anco senza ritmo: Ed ecco l ’origin prima della poesia che col 
volger di migliaja di secoli giunse a darci Γ Epopee , i Canti 
lirici, le N ovelle, le Odi, gl' Idillii e le infinite svariate pro- 
duzioni per le quali g li autori giunsero ad alta rinomanza.

Se l’uomo, come sul bel principio abbiamo alia lunga di-
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mostrato, b stato dall’Ente Assoluto, a dovizia fornito di doni 
prodigiosi, e se a preferenza degli altri esseri animati esso va 
distinto per l ’ineffabile prerogativa della ragione e favella, non 
b presumibile che a quest’essere siffattamente dotato fosse ve- 
nuto meno la capacity o potenza di trovar modo come mani- 
festare ad altri le sue idee o concepimenti interni , per via 
delle parole, e le parole per via di segni materiali a fine di 
farsi intendere o far pervenire i suoi discorsi anche a persone 
a lu i lontane. Questi segni o cifre col progresso che l’umaniti 
fece in ordine alia manifestazione delle sue id ee , o imagini, 
al certo non rimasero stazionarie o nel primitivo informe 
stato; ma come da cosa nasce cosa, cosi da segno o cifra nac- 
que altro segno , 'altra cifra fino al punto da rappresentai’e o 
descrivere la parola , copia materiale delle immagini o pen- 
sieri. Anche strano nella form a, quei primitivi popoli dove- 
vano adunque avere una specie di Alfabeto. La scitala degli 
antichi Lacedemoni, ( pelasgo-albanesi) le cifre del telegrafo 
ad asta e la stenografia antica e moderna, non sono che de- 
rivazioni o imitazioni piii perfezionate dei segni o geroglifici, 
che i primitivi popoli costumavano segnare su la tomba dei 
loro predilelti estinti.

I Giapetici popoli del Gaucaso adunque, che secondo le no- 
stre dimostrazioni altro non sono , che Pelasgo-Albanesi, pos- 
sedevano un Alfabeto: ma vivendo in tribii divisi, ed in tempi 
della pih Candida ingenuity, quando l ’idea era sterile, il pen- 
siero limitato a causa della rude primeviti umana, senza na- 
zionalita, senz’altra legge meno I’uso, siam proclivi a credere 
di non aver avuto ne letteratura nfe letterati. Ed ammesso pure 
che l’avessero avuto, noi non possiamo sostenere tale sentenza, 
perchfe mancando del tutto i docurnenti della storia, che b la 
vita dei popoli, il nostro giudizio su tal riguardo sarebbe sem- 
pre falso ed erroneo, come falso ed erroneo sarebbe, voler so
stenere il contrario.

Non cosi b da conchiudere intorno ai Pelasgo-Albanesi di 
Europa, razza staccata da quella della vasta regione Gaucasea, 
distinta posteriormente sotto varie e strane appellazioni, come 
fino alia noja abbiam ripetuto. Nei primi tempi della loro mi-
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grazione presso le contrade oriental! di Europa , pare chiaro 
che quei popoli avessero avuto un proprio e determinate Al- 
fabeto, seco portato dal Ionio Asiatico dove i miles'i popoli erano 
i piii progrediti, e la storia che in quei tempi gi& cominciava 
a far capoiino, prova che le Arti e le Scienze in molti punti 
da essi abitati fiorivano abbastanza. E siccome un vasto ag- 
glomeramento di popoli di una medesima natura, di uuo stesso 
linguaggio e costumi, non b presumibile dedurre che vivesse 
in society confusa e disordinata, cosi sorge per noi la neces
sity di dover affennare, di aver esso costituito un embrione 
di nazionalitA con una forma di governo dettato dalla sua 
primitiva ingenuity, e quindi aver posseduto una propria let- 
teratura, della quale per le vicissitudini dell* umanitA, non 
giunsero tracce ai nostri di. Se non che, seguendo noi le pih 
remote tradizioni ed evoluzioni dei tempi storici, osserviamo 
che ogni traccia del proprio alfabeto e della propria lettera* 
tura si perde giusto dopo la invasione fenicia, e la nazioua- 
JilA albanese scompare dopo le terribili e sanguinose lotte so- 
stenute tra Gadmei e pelasgo-albanesi, fin oa  che scacciati dai 
propri paesi, parte vanno a stabilirsi nelle regioni montuose 
della penisola ellenica, detti percid Maliesi, montagnardi, parte 
risolvooo di migrare in Italia ed altrove per congiungersi con 
gli altri connazionali molto prima di essi venuti ivi a stan- 
ziarsi. Dalle notizie ricavate dalla storia del primo periodo, 
si rileva che o Cadmo, o Cecrope, o Inaco furono inveutori di 
sedeci lettere ed Erodolo asserisce di aver veduto a Tebe i ca- 
ratteri alfabetici inventati da Cadmo lib. V, 58. 59. Nella En- 
ciclopedia si legge che le iscrizioni scoperte nelle isole di Tera, 
oggi Santorino, e Melos, ora Milo nell’arcipelago, presentano 
le forme piii antiche cite finora si conoscono dei greci carat- 
teri, e si sa, che coteste isole sono state Colonie fenicie. Perd 
Lucano attribuisce a’Fenici per lino luso  della scrittura, pri
ma che fosse iulrodotto in Egitto il papiro, ed in conseguenza 
prima che Cadmo fosse venuto in Grecia ed avesse inventato 
le sedeci lettere greche. Rilevasi ancora dalla storia che l ’al- 
fabeto fenicio constava al pari dell’ebraico di 22 lettere. Or il 
tempo in cui il suddelto inventore in Grecia operava la por-
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tentosa scoperla, pare che a capello coincida col tempo in cui 
i poveri Albanesi perderono il loro alfabeto e con F alfabeto 
la gloria delle loro gesta, la liberty, la religione e quel che 
piii addolora la propria nazionale appellazione 1 Ed ecco la 
ragione per la quale gli Albanesi non hanno un proprio al
fabeto, e l ’illustre Crispi, non s’ inganna in sostenere la tesi, 
ciob: che gli Albanesi non posseggono un alfabeto determinate.

Omettendo noi di parlare intorno al Regno di Garano, uno 
dei primi Re degli antichissimi Albanesi, e dei posteriori So- 
vrani, diremo soltanto che dopo le pih accanite guerre so- 
stenute coi Fenic'i, alfine riuscirono ai tempi di Filippo e di 
Alessandro il Grande a ristabilire · una specie di nazionaliti 
ricostituendo l’antico Regno di Macedonia formato in massima 
parte da Albanesi e la loro lingua in quei tem pi, sappiamo, 
di aver preso vigore e preponderanza sino a divenire una lin
gua generalmente da tutti parlata, meno dai soldati ed uffi- 
ciali che parlavano la lingua Gadmea e non intendevano l ’al- 
banese , come gli stessi soldati albanesi non intendevano la 
lingua greca o Cadmea. Pur nondimeno non b stato a loro 
possibile di riacquistare il primitivo alfabeto tolto dai Cadmei, 
perchfe la lingua dei Greci gia era divenuta universale e stu- 
diata dai dotti del tempo e dagli stranieri, quindi dovendo 
essi scrivere qualsivoglia produzione dell’ingegno , servivansi 
di lettere di un alfabeto indeterminato o prestato o alia meglio 
escogitato, come oggidi si pratica dagli Albanesi d’ Italia ed 
anche da quelli dell’Epiro, i quaii si servono dell’alfabeto ita- 
liano e greco; quelli di Epiro si servono dell’alfabeto greco e 
turchesco.

Intorno alia lingua , costumi e natura degli Albanesi del 
Regno Macedonico, queste cose riferisce il nostro Crispi. « La 
« lingua Albanese adunque si altacca colla Frigia e colla pe- 
« lasgica, e per conseguenza ancora colla Macedonica, percioc- 
« chfe molte furono le usanze macedoniche di stile Frigio, e 
a non pochi nomi geografici della macedonia sono gli stessi,
« che furono nella Frigia , ciod d’ indole del Frigio-albanese- 
« linguaggio: ed essendo certo, che in quelle contradeai tempi 
« della Monarchia macedone , si parlava una lingua volgare
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« niente intesa dai Greci, non senza ragione si pud inferire 
« essere stata dessa la nazionale nel volgo di quel Paese, raen- 
e tre tra essi pur non si usava e scriveva il greco per laco*  
« munanza cogli Elleni. Da Tucidide si ricava, ehe coltivan- 
« dosi i Greci, abbandonarono non solo I’antica lingua ( ciofe 
« l’albanese) raa si bene i costumi dei barbai'i. Consistevano 
« principalmente cotali barbari usi nel portare addosso il ferro, 
« le brachette, un abito corto, tonache di lino, collane aurate 
« e riccia cappellatura. Gli Spartani ed i Ioni continuarono in 
« siffatte costumanze sino agli ultimi tempi, le quali furono 
« poi dai Barbari del continence della Grecia, presso gli Epi- 
« roti ed i Macedoni conservate. Alessandro con barbarico lusso 
« portava nei conviti le sacre vesti degli Dei: ora cingea le 
« spalle della Glamide a color di porpora di Giove Ammone, 
a e metteva i calzari e si adagiava le corna di quel D io , ed 
« ora compariva come Diana. Altre volte si abbigliava delle 
« vesti di Mercurio, poneva su la testa il petaso a grandi ale, 
« e teneva in mano il caduceo. Einalmente portava la pelle 
« del Leone e la clava a guisa di Ercole. » VediAteneo lib. 12.

Plutarco nella vita di Alessandro, riferisce «che nellaguerra  
contro Dario , Alessandro si armd del Collare di ferro e del 
Cimiero anche di ferro all’uso trojano.

I nomi geografici della Frigia, i nomi propr'i e di citt&, con 
mirabile spontaneity trovano la ragione del loro signiflcato 
nella lingua albanese. Moltissimi furono spiegati dall’ illustre 
Crispi, e qui appresso noi citeremo quelli che pill d’ogni altro 
reclamano l’attenzione dci dotti neoterici filologi.

« I Macedoni, seguita a dire Crispi, come discendenti dei 
Cured della Frigia per via dei Pelasgi e Ceturiani detti cosi 
da Chiethur tosalo , avevano introdotto il costume di tosarsi, 
ed inoltre i piu. distinti di loro, portavano la Clamide e la 
Cavsia come lo stesso Alessandro. 1 popoli della Frigia furono 
anche chiamati B ryg es  dalla loro calzalura. Or Breches, B r y -  
ges  e poi P h ryg es , cambiando la leltera B  nella sua affine 
P  b derivato dalla parola albanese Breches Calze, donde i 
Celti dissero pure breches, Brecche dicono oggi g l’ Inglesi; 
Brocches dicono i Bulgari, e brog  dicono i Cinibri. Dai Frigii,



dai Celti e dag]i Albanesi derive» ai latini Braca, e quindi agli 
italiani Brache e Vrache, e Vraca sorta di calzoni, dinota in 
dialetto napolitano.

« I Frigii Coribanti furono detti anche H aberi che come gli 
Iberi Asiatici, ebbero tal nome da habori ciofe nevosi , perchfe 
i loro monti del Caucaso ( voce anche albanese dal nome di 
Cau, bue e cas inflessione del verbo Cum, io ho, io posseggo, 
e dinota ferace di buoi, T auride ) sono pieni di neve che in 
idioma albanese si chiama bore·, dal che ne venne la deno- 
minazione agl· Iperborei, ed ai Boriadi della Tracia. A nord 
della Macedonia, nell’antica Dardania pare , dice Malte-Brun 
T. 6 lib. 117 p. 156 sienvi montagne somiglianti alle A lp i, 
(e siam certi che Malte Brun intendea parlare delle Alpi bian- 
che del Caucaso). Or in queste con trade che sono della Alta 
e nell’interno della Tracia, perche fredde, gli antichi posero 
il soggiorno di Borea dall’albanese bor, neve, come si h detto 
di sopra, donde il monte Bora, che sta fra i maggiori alti 
piani e la media Macedonia, donde il vento Borea e ad un He 
detto Borisio. »

« Gli stessi Coribanti, seguita a dire Crispi,.furono denomi- 
nati anche Gureti da gur o gkur, pietra, abitanti nelle pietre 
o in luoghi pietrosi, ed anche Cureti da cuar albanese che 
dinota mietere, alludendosi alia loro Κουρά, ciofe, tosatura, come 
se si dicesse Cuareti. Le madri di costoro chiamavansi mimal- 
lones Μιμαλλόνες Plut. vita di Aless. » Gli albanesi per dinotare 
Madre di grave eta e maestosa dicono: Memloscia o memglio- 
scia. E per dinotare, Padre vecchio, maestoso, dicono: Atlosci 
o Atgliosci. Mimallones, secondo il nostro avviso non e che 
nome accrescitivo ed esprime bellamente 1’ idea che si an- 
netteva alle madri dei Cribanti; cioh serie , gravi , maestose 
Madri.

« Le spose degli stessi Coribanti, portano il nome di Bas- 
sare dall’ albanese bascia o vascia donzella, che nella Lidia 
furono anche le sacerdotesse di Bacco Bassareo , nominate 
Bassaridi; » Bassare a noi sembra essere identico al vocabolo 
albanese Vasciare e dinota che appartiene alle donzelle , o 
della Classe delle donzelle. Hanno gli Albanesi una delle piu
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belle rapsodie popelari, clie incomincia: Vdsc ebiickura gha- 
dhiare ecc. o fanciulla avvenente e vezzosa.

Illione, come dottamente osserva Malte-Brun , Tom. VI, 
L. 119 pag. 253 in albanese idioma significa luogo elevato, 
e noi sappiamo ehe la citt& d’llio era situata sopra alta col- 
lina. II monte Ida fu cosi detto perehe acqnoso, quasi udeo da 
Ue, Uen, acqua, donde poi ne nacqae ύδωρ. Si sa che da quella 
montagna un tempo scaturivano quindicl fiumane. c< Gli abi- 
« tanti della Vistola, riferisce Malte-Brun, furono detti Venedi 
« o Venedae, Wendi dalla voce albanese Ue, Uen acqua. » Si 
potrebbero anclie Udei appellare come furon chiamati Vedi ed 
Uedili, Dattili Coribanti, perchfe abitanti degli acquosi monti 
Idei.

« Lo Scamandro, seguita Crispi, cosl fu detto quasi Scom- 
bandro che deriva dai balzi, poichfe Scomb o Schemb, in al
banese dinota balza e percib Scombandro significa bal^oso. 
Quindi e che da Omero Ili. 22 ver. 148 vien dato a quel flume 
l ’aggiunto di~ Δινήεντος, vorticoso, perchb sbalzando gonfiava 
1’ onde e scorreva a cavalloni. Simoenta o Symuenta non e 
difficile riferirsi a voci albanesi. Sum, o scium  vuol dire m olto 
ed uen acqua e nde significa in o dentro. Simoenta dunque 
significa un flume che ha dentro acqua; ed in effetto doveva 
contenere piu che lo Scamandro, perehe sorgeva piu alto. Lo 
stesso Omero Ili. 22 v. 147 parla dclle due scaturagini ove 
urrivarono Achille ed Ettore, mentre P uno dall’ altro veniva 
inseguito. Sono quelle dette dallo stesso Poeta , ΚρουνΙ; ed io 
credo che in crua sieno due parole, ciob: crea capo, e uan 
acqua, per significare un capo d’ acqua. Omero dunque con 
quelle paroleΚρουνώ δ ικανόν καλλφρδω, ha voluto dinotare il nome 
proprio di quel luogo « arrivarono ai due bello scorrenti capo
d’ acqua ». Ed in fatti poi soggiunse in lingua greca.....  ενδα

οέ πηγαι — Δοιοι αναΐσαουαι Σκαμανδρον δινηεντος. Quinci due font! 
(bracci d’acqua) sbalzano dal vorticoso Scamandro. »

« La Cappadocia, ch’era nella Frigia veniva detta Caphtora 
poichfe abbondava di m elecotogne, dalla voce frigio-albanese 
K aftita , mangia cotogne; o meglio H a ftu a , che abbonda di 
cotogne, possiede cotogne. Cosl la M isia paese asia lico , che



all’ oriente confinava colla Fr.Igia, esprime Polledra nera , 
M es^-es\ia  o solamente M es\ia  polledra femminile di M es{. 
II nome del monte Caucaso e di significazione albanese ciofe , 
Cau, il bue analogo al monte Tauro. Ter in aibanese; Taurus 
in latino; Ταύρος in greco, Toro in ilaliano. II mare Caspio ha 
la sua denominnzione dal Caucaso, poichfe il Caucaso s’inalza 
tra il mare Eusino ed il Caspio. Come dunque Caucaso deriva 
da Cau, cosi pure Caspio riconosce Cau pel tema del suo nome. 
Al mezzogiorno del mar Caspio erano i Parti i quali forse fu- 
rono cosi detti da barth bianco. »

I nomi proprii, quello delle regioni, cittk, paesi e monti 
ripetuti nella Macedonia e nell’Epiro, ed oggi in uso presso 
gli Albanesi dell’ Italia m eridionale, provano abbastanza che 
i popoli dell’ Asia , del continente Ellenico e dell’ Italia del 
mezzogiorno appartengono ad un medesimo stipite, avendo 
natura, indole e lingua comune. La lingua dai medesimi par- 
lata, se ne togliete i vocaboli alterati dai Fenici ed altri im- 
portati da popoli di diversa lin g u a , il jato con cui vengono 
pronunciati da altri Albanesi a causa del c lim a , Γ inflessione 
e 1’enfasi di talune vocali, potrebbe dirsi una medesima cosa, 
perche gli Albanesi dell’ Asia , della Macedonia, dell’ Epiro, 
della regione Illirica e dell’ Italia del Sud, comunicando le 
loro idee nel proprio idioma fra loro pienamente e chiaramente 
s’ intendono. Tutta la difficolta incontrasi nello scrivere la loro 
lingua, poichfe come si e detto, non avendo alfabeto determi- 
nato, si servono di quello dei popoli co’ quali sono in con- 
tatto , e nei cui possedimenti trovansi stanziati. Gli Albanesi 
d’ Italia, per esem pio, si servono in massima parte dell’ alfa
beto italiano; quelli del continente ellenico detF alfabeto greco: 
quelli che ora trovansi sotto Γ impero turco, si servono delle 
lettere dell’ alfabeto turco, o di quelle delle altre lingue che 
sono piu note e piii preferite, come sarebbero la greca, la 
francese, la tedesca e la classica latina. 11 dotto scrittore nostro 
amico e connazionale Girolamo De Rada nelle varie opere sue, 
si έ servito dell’ alfabeto italiano e di poche lettere dell’ alfa
beto greco. Monsignor Crispi ha fatto uso dell’alfabeto aiba
nese del Padre Francesco Maria da Lecce, nel quale sono 18
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lettere dell’ alfabeto italiano, cinque o sei che partecipano del- 
F alfabeto greco. Th. A. Paschide scrisse pure un opuscolo 
intitolato, dl Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τώ ελλυνΐαμώ; g li  dlbCi
ne Si' e il loro avvenire coi G rec i, nel quale con vasta erudi- 
zione tratta deH’origine degli Albanesi e Greci. Detto opuscolo 
stampato in Atene nel 1879 fu tradotto in lingua albanese da 
Giovanni Darda ed Elia Orologi. Delta traduzione perchfe scritta 
con caratteri dell’alfabeto greco si rende inintelligibile alia g e 
nerality degl’ Italo-albanesi abituati a scrivere le cose albanesi 
con caratteri dell’ alfabeto italiano. Un’ altro dottissimo opu
scolo di Wassa EiFendi albanese turco, intitolato studii sul- 
l ’Albania e su gli Albanesi, stampato in Gostantinopoli 1879 
pubblicato in lingua francese forse per non servirsi dell’ alfa
beto turco, chiaramente dimostra che gli Albanesi altri non 
sono che i discendenti dei voluti Pelasgi. Dalle su esposte 
ragioni chiaro apparisce come i Pelasgo-albanesi, tanto asiatici 
che europei, riguardati da tutti gli storici antichi pei primi 
inventori di arti e scienze avessero posseduto un proprio alfa
beto ed una propria letteratura. Del rimanente poi i linguistici 
moderni coi nostri deboli Iumi loro forniti potranno manife- 
stare al mondo letterario con miglior risultato la verity delle 
nostre asserzioni. Intanto noi seguiteremo a racimolare nella 
memoria del Crispi quelle notizie che serviranno a portare 
maggior luce al nostro assunto.

« 11 nome Frigio Pelops b composto da due voci albanesi 
P el cavalla, e lops vacche: per dinotare le ricchezze di Pelope, 
cbe consistevano in cavalle e in vacche ( αρχαΤον όντα πελοπα 
βάρβαρον «ρρυγα. Sofocle nell’Ajace fleg .) poiche le dovizie dei 
piii antichi furono il bestiame come quelle dei Patriarchi. II 
nome di Priamo quasi Pariarao proviene da P ar  che vuol dire 
Prim a , voce analoga al παρά greco innanzi, a denotare un Pre- 
vosto od un Sovrano; e dalla parola stessa derivar dovette ai 
latini Primus quasi Parimus. Paride b un vezzeggiativo alba
nese ciofe p a rith i , o paridi il primetto o il piccolo principe , 
per significare un figliuolo di un re, nella di cui corte Ales
sandro del divino aspetto (θεοειδής, in Omero) flgurava per grazia 
e bellezza. Guros o piuttosto Gluros in frigio signiflca un masso



d’oro, parola riraasta agli Albanesi Giir gkiiur  pietra, masso, 
sebbene non d’ oro. »

Moriscos era 1’ otre di Bacco. Si vede che deriva da rusch 
uva in albanese , e Γ otre nella stessa lingua si dice rescich. 
II re dei Coribanti aveva nome Ballin (^αλλην), dall’albanese 
Vala o Via fratello.

Nb strano sembrar dee se quei primitivi popoli distinguevano 
il loro capo col nome di fratello, poichfe cid prova Tinnocenza 
degli uni ed il candore ed ingenuity dell’ altro, come si legge 
nella storia di America prima dell’ invasione degli Europei i 
quali con la c iv i le  loro staccarono il capo, o il re dal con- 
tatto dei popoli, e introdussero presso gli stessi la malizia ed 
una colluvie di mali e miserie.

« Finalmente , seguita Crispi, aggiungo la frigia voce Du- 
rion legn o , che gli Albanesi dicono D ru ri o Drurin. Questo 
vocabolo si fe reso celebre per lo Cavallo trojano, opera di Epeo 
e di Minerva. Omero nell’Odissea lib. 8 v. 492 e 493 καί ίππου
κόσμον Οεισον Δουρατεου, τον ΕτχεΙος εποίησεν συν Αθηνη. »

« Ricordiamo qui due altre voci arrecate da Malte-Brun 
lib. 119 pag. 232. L’ una fe Uedy  flume che merita la nostra 
attenzione, poichd i poemi Orfici denotano con esso Γ acqua e 
rassomiglia molto a Ue, Uen degli Albanesi, consimile alia 
voce frigia £εδυ. Clemens Alexandrinus post D idymum  a i t , 
P h ry g e s  aquam vocare £έδυ quodque Orpheus et Dion usurpa- 
rin t eandem voce hac significatione.

L’ altra voce e Larthes, che significa Casta dei Signori in 
Etrusco. In albanese te larthet vuol dire, quelli che sono in 
alto posto, da larth alio. » Non la finirei, ripete Crispi, se tutti 
volessi qui riferire i norni geograflci della Macedonia inclu- 
dendovi Γ Epiro e Γ Albania, poichfe secondo Strabone tutto 
quel tratto di Paese sino a Corfii veniva appellato Macedonia. 
Ne rapporterd alquanti sufficienti al caso nostro.

« Oltre il Monte Bora di cui antecedenteinente si e parlato, 
avvi nella Macedonia una montagna delta Scomius ora Du- 
pindcha. La sua denominazione fe frigio-albanose da Scomb e 
Schemps bal%a. Lo Scordus anche esso & un monte nella Ma
cedonia e Lae la sua origine dai suoi picchi addentati signi-
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ficandcrCarrf e Scarra, una sega sierre (Q. Curzio lib. 117). 
II flume* della grande valle di Vojussa chiamasi Uedis che 
prende il suo significato per antonomasia dalle acque Z7e, Uen. 
P ella , regia delP antica Macedonia ove nacque Alessandro il 
Grande detto percid Pelleo e vale Cavalla. Ebbe il nome di 
Cavalla per onorare il nome di qualche ginmenta, come bu- 
cefalia fu delta un’altra citta dal famoso Bucefalo d’ Alessan
dro, o perchb in essa Citta si nutrivano cavalli, onde a ragione 
le fu datO quel nome. Καί πδλιν διχισας επ’αυτψ παρά υδάσπην βαυ- 
κεφαλιαν προσηγδρευσεν.

Ebbe la Macedonia una Cittk nominata Beria  o Veria estiva 
ο vinosa percbb pud derivare da Vera estS,, ο da Vere Vino. 
Sciatos b isola del mare Egeo tra l ’Eubea e la Tessaglia, e 
prende la denominazione da S cia t, %appa , forse dalla sua 
forma.

Balle b il capo di una piccola rete di monti in Dalmazia, 
da bal che in albanese significa fronte, la parte anteriore del 
capo. E Dalmazia stessa quasi Dielmazia, vuol dire il paese 
dei giovani, da Dielm, giovane : e Di&lmaz giovinastri. « Noi 
propenderemo a credere che Dalmazia constasse dai due ele- 
menti albanesi D ia l , giovine e M athia, grande adulta. Dial- 
matia quindi dinoterebbe dc\V adulta gioventii.

La vita dei popoli e delle nazioni sta in ragione inversa col 
tempo e coi secoli. Le lor gloriose gesta arrivano sino al punto 
culminante e poi declinano e tramontane lasciando di loro 
appena una debolissima rimembranza alia posterity. Il tempo 
intanto, che 6 l ’avvicendarsi successivo delle azioni umane, il 
giro costante degli anni, dei mesi e dei giorni, rimane eter- 
namente solto l ’impero immulabile delle leggi della natura, 
e raccoglie instancabilmente il tributo dei popoli medesimi. 
Fu un tempo in cui la Macedonica potenza giunse a toccare 
l'apogeo della gloria mill tare e diede luminose prove di ci- 
vilt^, di scienze ed arti a tulti gli altri popoli delle limitrofe 
regioni; ma il suo progresso arrivato all’auge della rinoman- 
za, fu seguito dal decadimento, ed alia sua decadenza tenne 
dietro la trasformazione, ovvero il deperimento. Eiscossero i 
Macedoni l ’ammirazione e la stima dell’Asia, che fu la culla
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de' loro proavi, e dell’ Europa , come la riscossero i Romani 
una volta padroni del mondo; ma il tempo di perenne so- 
pravvivenza copri coll’oscuro velo dei secoli la lor gloria. Sotto 
questo punto di vista la Macedonia reclama la p it  seria con- 
siderazione dei dotti filologi, per vedere se la sua appellazione 
sia di prim eviti, ovvero una invenzione dei posted per ricor- 
dare soltanto i fatti clamorosi compiuti in certi determinati 
tempi, e coprire d’obblio gli altri avvenuti in epoche molto 
assai remote.

In considerazione di tutto cio, siam venuti alia determina- 
zione di credere che la prima e piu grande ondata di popolo 
uscito dalle Porte o Passo delle Alpi bianche del Caucaso per 
entrare in Europa, sia stata quella che prese stanza in quella 
regione del continente ellenico da lo stesso popolo nominate 
Emathia, e che molti secoli dopo il suo arrivo col&,' prese la 
nuova appellazione di Macedonia.

Siffatto popolo, distinto in numerose tribh allargandosi per 
quella vasta regione, la divise in tanti spartimenti, o secondo 
noi, in tante provincie, e ad ognuna diede nel proprio idioma 
una particolare denominazione. Questi fatti comunque fossero 
entrati nel dominio della Storia, e in cerlo modo sanzionati 
dall’antica etnografia e filologia, pur tutta via coi noslri studii 
procureremo di metterli in punto di vista molto piu chiari e 
piii dilettevoli e convincenti.

Le nostre fllologiche osservazioni portate su la parola Ma
cedonia, provano che non sia voce delP idioma albanese, come 
dovrebb’essere, se tale nome quei primitivi popoli di natura e 
lingua albanese, avessero imposto a quella regione. In fatti 
dalle antichissime storie e geografie, abbiamo appreso che la 
Pieria , la Peonia, VElimea, la T racia , la Malea , / ’ E m apa e 
Farsalia erano i nomi che le suddette tribix pelasghe avevano 
imposto alle succennate divisioni o provincie , ed ognuno di 
detti nomi nella lingua albanese trova la filosoiia del suo si- 
gnificato o la ragione della cosa.

E del pari provato che sotto Γ appellazione di Emathia an- 
davan comprese tutte le divisioni, spartimenti, o provincie, 
ed Emathia era per cosi dire un sol tutto che comprendeva
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le sue parti, come si Iegge nel Dizionario di sette lingue del 
Faccjolati: Emathia a poetis pro  tota Macedonia item pro  The- 
salia et Pharsalia usurpatur: e come si legge ancora presso 
Yirgilio L. 1 , Georgica ver. 491 e 492. La parola Emathia in 
idioma alhanese dinota, la Vasta, la G rande, ciofe, regione. 
Emathia quindi ha dovuto essere il primitive) nome, che quei 
popoli vetusti diedero a quella regione, che comprendeva tutte 
le altre divisioni o provincie.

La metamorfosi di Emathia in Macedonia , non ha potuto 
avvenire se non in tempi posteriori a Carano il quale fu uno 
dei primi sovrani dell’Emathia , .e molto prima di Filippo e 
di Alessandro il Grande, quando la lingua alhanese era in de- 
cadimento , e la fenicio-greca progredita, era in generale di- 
venuta la lingua dei dotti.

Ora se la voce Emathia apparliene all’ idioma alhanese , h 
logico dedurre, che i nomi imposti dalle Tribh alle divisioni 
o provincie, siano del pari appartenuti al medesimo idioma 
come qui appresso dimostreremo. Malea o Maliesi era una pro- 
vinciu senza dubbio abitata da Albanesi, nella lingua dei quali 
dinota Montagna e Montanari: onde gli Albanesi per dinotare, 
io sono uomo della montagna o montanaro dicono: U  ja m  bur 
malies o maglies.

P ieria , nella sudetta lingua dinota: dove si beve, si respira 
aria — respiratore respiratrice di aria: ed έ voce composta dal 
verbo p i, che i greci dicono πίνω - io bevo , e da eria aria. 
Lasciamo che il dotto lettore immagini qual vita incantevole 
si respiri nella Pieria  dove le Muse, maestre del cuore e della 
mente umana, avevano la principale loro sed e!

Tracia, significa la robusta, la gigantesca, e la ragione tro- 
vasi nell’antica tradizione, la quale vuole che la Tracia, fosse 
slata abitata da gente colossale, di gigantesca statura, onde i 
Ciclopi della Tracia.

Elimea, vuol dinotare la felice la beata : onde gli Albanesi 
ordinariamente dicono: Elimia o E glim ia ti  copiglie. Beafa 
felice te giovinetta.

Tessalia, significa presso il lido, nel littorale, ciofe posto al 
lido o contiguo al mare. Te-s^dli detit eset emiir gkiela: nel
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lido del mare k migliore la vita. In fa lto , b provato che la 
parte orientale tutta della Tessaglia sia cinta dal mare Egeo. 
Thessalia p a rs  amp la R egni Macedonia quanquam distincta a 
Macedonia propria  ad sinum Pelasgicum et maliacum ab oriente 
mare sEgaeum etc. come leggesi uel citato Dizionario del Fac- 
ciolati.

Intorno al vocabolo Farsalia, troviamo opportuno riportare 
le testuali parole che al riguardo scrisse Girolamo De Rada 
nel suo Opuscolo Antichita della Nazione Albanese : « Un Al- 
« banese, ei dice, riconosce nel composto Farsalia le due voci, 
« a fer , vicino; e \hali lido, iutendendo come dagli indigeni 
« fosse cosi chiamato il luogo prossimano al mare. »

Una prova ρϊύ splendida e piu recente intorno alia veritA 
delle suddette nostre asserzioni, la troviamo nell’ Opuscolo po
litico scritto dal valoroso e dotto Albanese Wass Effendi, il 
quale come giudice piu competente della storia contempora- 
nea degli Albanesi in generale, merita tutta la fede possibile 
dai lettori. «. Al nono secolo, Ei riferisce, quando i tempi fa
ce volosi avevau di gia cominciato a cedere il posto alia sto- 
« ria, noi troviamo un Carano il quale partito da Argo andb 
« a stabilirsi in Ematia, e gittb le fondamenta del Reame 
« Macedonico. Questo Carano era un discendente di Ercole, 
« verisimilmente un discendente di quei Pelasgi la cui ori- 
« gine perdesi nella favola. Non potendo rimanere in Argo, 
a occupato come noi abbiam detto da Danao prima, e proba
te bilmente da altri in seguito, egli andb a cercare un Asilo 
« nell’interno e si stabili in Ematia. Egli e dimostrato , che 
« prima di quest’epoca il nome di Macedonia non esisteva 
« punto. Dunque a dire di tutli gli autichi storici questa 
« Ematia fu il nome primitivo della Macedonia ed appunto 
« quest’Ematia deve essere considerata come il lim ite e la Culla 
« di quel reame che in appresso divenne cosi potente e glo- 
« rioso. Or in origine l'Ematia non poteva essere che quel 
« paese situato nelle montagne dell’Albania tra Dobre, Croya  
« ed i M iriditi che anche oggidl chiamasi Math e Mathia. 
« Il home di Macedonia non fu dato che piu tardi al paese 
« che Alessandro il Grande illustro col suo genio militare. »
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Pria di chiudere la disaminazione di quei luoghi delle opere 

degli antichi e moderni scrittori, che scrissero intorno ai voluti 
Pelasgi, addurremo una ultima citazioue di E rodoto , il quale 
a pagina 108 del iibro VIII· della sua storia colla massima 
chiarezza afferma che i popoli ora detti Ateniesi non sono che 
pelasgo-albanesi, con le seguenti testuali parole da noi voltate 
in italiano: «Gli Ateniesi, mentre i Pelasgi tenevano il paese 
« ora detto Grecia, erano Pelasgi, e nominavansi Cranai, dal 
<i loro capo: solto il Re Cecrope, furouo detti Cecropidi, e sotto 
« Eretteo  cangiarono nome e furono chiamati Ateniesi. » Pos- 
siatuo quiudi come corollario di. tutte le nostre dimostrazioni 
e di tutte le testimonianze autentiche qui riferite, conchiudere 
che gli Albanesi furono i fondatori dell’ antica Atene, i quali 
per politiche vicende e per vicissitudini umane sono stati sotto 
mille ed inqualificabili denominazioni distinti. Intan to fa ve- 
ramente maraviglia come al presente, dopo migliaja di secoli, 
esistesse ue 11 ’ antica Atene e proprio al quartiere denominato 
Placka o Pgliacka un avanzo di qnegli antichissimi popoli i 
quali mangiano, bevono, vestono il costume antichissimo pe- 
lasgo e parlano l ’ idioma albanese ed il greco insieme , nella 
stessa guisa degli albanesi d'ltalia, i quali vestono all’albanese, 
hanno costum i, indole e lingua albanese dopo cinque secoli 
che si trovano in mezzo agl’ italiani e parlano ancora 1’ ita
liano. Che tale notizia non sia un parto della nostra fantasia 
preoccupata troppo dall’ obbietto in discussione, ci g o d e l’am 
mo di trascrivere qui sotto un documento fattoci appositamente 
venire da Atene, il quale comprova e afferma irrefragabilmente 
Γ esistenza in Atene del su menzionato quartiere Placka, voce 
che in Albanese dinota antica, doe Γ antica parte della cittci; 
onde gli albanesi dicono: jona plack o pgliacka ghoor, la no
stra antica cittA., e siffatto quartiere fe abitato da Albanesi, i 
quali sono i posteri di quei pelasgo-albanesi fondatori della 
citti medesima. Nel giornale greco Στοά stampato in Atene add! 
3 luglio, πέμπτη, giovedi, 1880 si leggono le seguenti testuali 
parole: Il εν τή ftuvotxlx Πλάκα επί της οδού Α$ρϊανοϋ μεγαλι οικία καί ή 
συνεχόμενη αυτή μικρότερα οικία τής Κυρία; Κίγκ. ενοικιάζονται ή και 
πουλοΰνται.



— 150 —
Che cosa sia siffatto quartiere Placka , da chi abitato e di 

qual nalura siauo i suoi abitatori , il lettore lo apprendera 
nella seguente lettera del nostro egregio e dottissimo amico 
professore A. J. K. datata da Alene 10 luglio 1880.

<ί II quartiere di Atene πλάκα, fe sotto la pendice boreale della 
« ciltadella. La slrada principale b quella dei Ί ripodi τών 
« τρίποδων. Ufficialmente perb non b scritto in qualche parte 
« deile sue strade il nome di πλάκα , perchb denominazione 
« antichissima, e tutto il popolo ateuiese nelle sue conversa- 
« zioni non ricouosce altro nome: come da voi, per esempio, 
« in Napoli chi am ate Via Roma la principale strada che tutti 
« i napolitani contiuuano a chiamarla colPantico name di 
«‘T oledo, nome storico. Gli abitanli del quartiere Placka 
« πλακυώται sono i veri Ateniesi (ciofe i veri Pelasgi secondo 
« Erodoto, ed i veri Albanesi .secondo le nostre dimostrazioni.) 
« Detto quartiere A strade irregolari; e fu come il nucleo dove 
« vicino ad esso venne edificata la nuova e grande cittA di 
« Atene. Quarantacinque anni fa , dopo Γ arrivo di Ottone Re 
« di Grecia indipendente, b stata dicliiarata Gapitale del nuovo 
« regno, ed ivi si rattrova ora il palazzo reale con la corte. 
V Da quell’ epoca di anno in anno vieppiu si va aggrandendo 
« e fa progress! in lu sso , in estensione ed in scavazioni. Ivi 
« si trovano i pih preziosi m onument!, e si erigono di allri 
« nuovi. Deputati, personaggi politici, studenti, impiegati, ar- 
« tisti e diversi lavoratori di altri paesi della Grecia e dei
ce 1’ Oriente si affollano in questo Quartiere; e mano mano poi 
<c si stabiliscono. Anche molti ricchi greci sotto la Turchia ,
« visitando Atene , e trovando nel Quartiere Placka πλάκα i 
« maggiori diverlimenti che non trovano in altre cittA del- 
« Γ Oriente, si decidono a stabilirsi coJA; sicchb gli abitanti 
« della nuova Atene , oggi ascendono a sessantacingue mila ,
« che dal 1833 concorsero ivi a folia da tutte le contrade 
« greche e formarono in massima parte 1’aristocrazia, vestiti 
« in costume europeo.

« I soli Ateniesi che vestono il vero costume greco cioe la 
« bianca fustanella ed il bizzarro soprabito di lana cosl detto 
« gliaka (ed in albanese giAka) non sono che gli abitanti del
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« su nominato Quartiere Placka, pvesso il quale si trovano la 
« maggior parte dei monumenti della rinomata antichitA, og- 
« getti di molto studio. II detto quartiere b unito alia nuova «
« Atene senza distanza. I Plakioti πλακυώται parlano la lingua 
« albanese, perd intercalano di tanto in tan to parole greche e 
« soprattutto nei termini che esprimono cosa di alta sfera, e 
« nella nomenclatura ufficiale. La loro lingua con queste frap- 
« poste parole, b affatto incomprensibile agli aitri greci. Essi 
« perd conoscono mediocremente bene anche 1’ idioma greco.

E seguitando P onorevole nostro egregio amico K ., pih ap- 
presso nella sua lettera soggiunge: « Mirabilmente consona 
« il Quartiere πλακα e i suoi abitanti «λακυώτοι, con una cittA 
« delP Ellesponto nell’ epoca di Erodoto Πλακυά, di cui gli abi- 
« tanti si chiamarono πλκυώτοι, i quali secondo la sua testimo- 
« nianza (Lib. I. § X) erano Pelasgi e parlavano una lingua 
« barbara differente da quella dei circonvicini greci ».

Dalle storiche e filologiche nostre disquisizioni, portate in- 
nanzi secondo il metodo dall’immortale Vico insegnato, a chiare 
note risulta che il popolo albanese ben abbia il diritto di con
tendere ad ogni altro popolo di Europa, il primato dell’ anti- 
chita e dello incivilim ento: laonde, se 1’ innato nostro amor 
di patria non ci farA tanto velo a ll’ intelletto, facciam voti che 
gli Albanesi, ora sparsi per tutta la Terra, possano quando che 
sia riunirsi in nazione autonoma, forte e potente: e come la 
loro lingua , abbiano il primato per virth e vera libertA su 
tutte le altre che signoreggiano nel mondo.

Il tempo col progredire dei secoli molte umane grandezze 
abbatte e trasforma, e molte cose piccole ed umili con l ’opera 
sua incessante ed energica, va ingrandendo, ed innalzando.
Quindi 6 che sotto tal riguardo, forse gli Albanesi non senza 
ragione potranno dir del Tempo distruttore e vivilicatore in- 
sieme:

Diede, che che ei fosse a lui Vittoria 
Rimase a noi d* invitto ardir la gloria.

Tasso — G e r .  L i b . Ca»t. 4 „ S t a . ί δ .



POCHI .NOMI PRO PHI I

della Lingua Pelasgo-Albanese isofoni ed isosomi
A NOMI PROPRII 

DEL DIALETTO NAPOIITANO

Nomi Pelasgo-Albanesi Nomi del dialetto Napolitano

Betta: Elisabetta Betta* Elisabetta

Bgliuscia: Isabella Belluccia: Isabella

Gianni e Iagni: Giovanni Gianni: Giovanni

Micku: Domenico Miccu: Domenico

Nciccu: Francesco Ciccio: Francesco

Ncicca: Francesca Cecca: Francesca

Ngnesza: Agnese Ngnese: Agnese

Ntonni, o Nue: Antonio Ntuono. Antonio

Renzi: Lorenzo Rienzo: Lorenzo

Rina: Caterina Rina: Caterina

Rita: Margherita Rita: Margherita

Turi: Salvatore Tore o Turo: Salvatore

Coletta· Nicoletta Coletta: Nicoletta



Q U A D R C
DI V O C A B O L I  D E L L A  L I N G U /

confronlali con gli altri isofon

Greca, Latina, Francese, Tedesca

Mbanese-Italiano Greco—Italian© Latino-Italiano Francese—Ita- 
liano

A ' A A
\

A

Ajiri, ed era o ira: aria Αήρ, ed accusativo Aer, eris: Aria Air: Aria
Αέρα: aria

Anesz: Aneci Avwov: aneci Anisum, i: aneci Anis: aneci

Afer: vicino — — — --- --- ---

Agonii: Agonia Αγωνία: Agonia Agonia, ae: Lotta Agonie: Agonia

Anangkhii: N ecessita
angoscia

Anancaeum: gran —  _ _ _Ανάγκη: Necessita
bicchiere di vino
che nelle gare dei 
bevitori si dove-
va n e c e s s a r ia -  
m en te  bere

Angkon: Angolo Αγκωνή: angolo Anconis: regolo a Angle: Angolo
guisa di angolo 
edAngulus,i: An-
golo

Aleni o Aglieni: abban- —  — --- --- _  —

donato solitario
Ackuli: gelo, giaccio —  — Aquilo, onis: Aqui- Aquilon: Borea

lone borea
Haa: mangia, ed Hegaa χάφτω: io Mangio Edo, is: Mangiare — ---

Archjiatrua: primo me
dico

Αρχίατρος: Primo me
dico

Archiatrus: Proto 
medico

--- ---

Ara: messe matura ed Αρατρέυω : lavorare , Aro, as: Arare --  ---
immatura donde aratro

i
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SINOTTICO
J P R I MI T I VA PELASGO- ALBANESE

ed isosomi deile lioguc:

: Cnglese, Slava e Dialotto Hapolitano.
• *

Tedeeco—Ita- 
liano

A

Inglese—Italian©

A

Slavo—Italiano

A

Dialetto Napolitano

A

Arie: Air, o aer: aria
A * i & .

Anis: aneci ( Anise: aneci

Afore: avanti, in- 
nanzi e After : ap- 
presso

Agony: Agonia

Aria: Aria

Anisielli: aneci ed Anese

Gonia: Agonia

i

* t

Angle: Angolo

agel: grandine

Alone: solo, solita- 
rio

A q u ilon : ghiac- 
ciuolo

Eat ed eaten: man- 
giare

f
✓
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Albanese—Italiauo

Art: produzione, arte

Apaar ed epaar: veduto 
veduta, apparso 

Arvur: arbore, albero

Aar: oro

Affroscmia: approssi- 
mazione..

Amraa ed Emma: Ma- 
dre

Antipatii: Antipatia

Arteria: Arterie

Anangkasu: Sollecitati

Aliema e Agliema: Un- 
zione

Anemi: Arcolaio, Guin-
dolo

Apnii: Mancanza di re- 
spiro

Att, Atti e T atta: Padre

A rgaglia: Telaio per 
tessere

A nafora: Devozione , 
memoria

Avul: Vapore

Aft: Infiammazione

Arpii: Arpia

Asctin, accusat.da asct: 
Osso

Arpagiia: Rampicone, 
Uncino 

Arck: Arco

Aarr: Noce

Argkhieent ed Ergkhi- 
eent: Argento 

Anama: vino

Greco—Italian© Latino—Italiano Franceee—It* 
liano

Δρτυω θ αρχίζω: COm- 
porre, perfezionare

Ars, tis: Arte 

Appareo: Apparire

Arbor,oris: albero

Art: arte

Paraitre: appi 
rire

Arbre: albero

Aurum: oro Or: Oro

A p p ro x im o : Ap- Approcher: w  
prossimare vicinare

Amo, as: Amare — —

Αντιπάθεια: Antipatia 

Αρχερία: Arteria

Antipathia, ae: An- Antipathie: id. 
tipatia

Arteria, ae: arteria Artere: arteria

Αναγκάζω* Io sollecito

Αλειμμα: Unzione

Ανέμη* Arcolaio guin- 
dolo

Απνοια: Mancanza di 
respiro

Αχτα: Padre

Αργαλιο: strumento o 
Telaio per tessere

Αναφορά: Devozione
memoria

Α'ύλος: Immateriale

Allino, is, evi, al~ 
liturn: ungere

Atta, indeclin: Pa
dre

Anaphora, ae:·ri- 
petizione, e per 
traslato ricordo

Apnee: mancan 
za di respiro

Αιρτω: infiammo 

Αρπυια: Arpia 

Οςτουν: Osso 

Αρπάγι Arpione

Aphtae, arum: afte

Harpya: Arpia Harpie: Arpia

H a r p a g o , o n is :  — — ί
rampone

Arcus, i: Arco ,  Arc: arco

Αργοριον: Argento 

Ανάμα: Vino

Argentum, i: Ar- 
sento

Argent: argento
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Tedesoo—Ita- 
llano

Amme: Balia 

Antipathie: id

arphe:. Arpia

Inglese—Italiano

Art: Arte 

Appear: apparire
X
Arbor: albero 

Or: Oro

Approach: appros- 
simarsi

Amorous: amoroso 

Antipathy: id. 

Artery: arteria

H&rpy: arpia

Arch: Arco, volta

Slave—Italiano

Arbor: Albero

Aha e orah: noce

Dialetto KTapolitano

Arte: Arte 

Apparere: apparire

Oro: oro

Antepatia: Antipatia

Tata: Padre

Arpia: Arpia

Arco: Arco

Argiento: argento
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano Franoese—Ita
liano

Aaradha: Turno, Soma Αραδα: Turno, Giro, 
soma, iila

— — --- ---

Avgliakhi: Solco Αυλάκι Solco — — --- ---

Arn: pezzarisarcita: ed 
Arnon: risarcire

— — --- ---

Agliejma e aliema: un- Αλειμμα: unzione — — --- ---
zione

Arriaar: vagabondo Ρδω e Ρύω: mi muovo 
trao

—  — --- ---

Alisidhe e A glisid e: Αλος'ιδα: Matassa .— — --- ---
matassa

Angkusctia: Angustia 
strettezza

Αγκδυςα: angoscia Angustiae, arum: 
Strettezze

Angoisse: ango
scia

Agkuridhe: Agresto Αγουρίδα: agresto --- --- — —

Adhiassi: diede princi- 
pio

Αδειάζω: aver Foppor- 
tunita di princi- 
piare

Ανακάτωσις: disturbo

--- --- — —

Anakatossi: ha distur- 
bato— e per lo phi,

--- --- • — —

lo stomaco Ανακατώνω: io mi di
sturbo

--- — — —

Ariiai: guarda, Vedi Οράω: 10 vedo, e Ορατός 
Visibile

--- --- — —

Apieti: Lo domando, e 
pietin: domandarono

Απαιτώ: io domando Peto, i s : Doman- 
dare

— —

Apul: Molle, Tenero, 
Apolo

Απαλός: Molle Tenero 
e

Απολύω: ammollire

Apalus: Molle, Te
nero

Asziema: Decozione Αποζερα: decozione Apozema, tis: De- 
cotto

Apozeme; Deco
zione

Apocrisi: risposta Αποκρισις: risposta --- --- — —

Asckra: legna di quer- 
eio secche

Ασκρα: quercia sterile 
secca

--- --- j

Apocrisiari: ambascia- 
tore

ΑποκρΙσιαρης : amba- 
sciatore

Apocrisiarius: am- 
basciatore

— ——

Ajeriss: prendi aria Αερίζω: aereare A erius: aereo di 
aria

— —■

Aschitti: lo schianto, 
divelse

Ασματος; staccato β 
schiantato

—■ — —* —-

Arnii: diniego, abiuro Αρν̂ σις, εως : abiuro, 
diniego

Arne, es: Arne tra- 
ditrice della sua 
patria

Apotassur: ingannare Αποτάσσω: Io inganno
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Tedeseo—Ita- 
liano Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolltano

--  ---

D arn , risarcire,

%
1 --- —

--- ---
cucire

--- --- --- ---

:  : — _ — --- ---

jigstigen : an- Anxious: angustio- --- --- --- , ---
gosciare SO

--- --- --- --- -

—■—

— f
i,

litten: Doman-

— — — —

dare
__ __ , — —- A polo: M olle, tenero,

qualificazione dell’uo- 
vo quando non ha il

--- ---

>

— —

guscio indurito 

—■ —' %

--- ---

- -

— —

%
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Albaneae—Italian©

Afer dits: vicino giorno 
e

Afer dita: al far del 
giorno

Angkariar: Far anche- 
ria, aggravio

B

Balta e Baglita: Fan- 
go, melma

Brdcke e Vrecket: Bra- 
che, calzoni 

Biiusz e biisza: Bocca

Begnen; Quelli fanno o 
cominciano a fare

Banck: Panca, Scanno

Bugliari e B ujari: Si
gnore, Gentiluomo

Bie: batte, Bieti ancor 
batte; e

Bietin: Battono

BarSnia o Bardhenia: 
Candore, Bianchezza

Balsam: Balsamo

Balet: Fronte

Bucka: pane, Buchesz: 
piccol pane

Bretckos: Ranocchia

Barra ed accus. Bar
ren : Soma ed anche 
gravidanza

Briium: Lievito, pasta

Greco—Italiano

Αφροδίτη: V  enere S te l
la venere.che spun- 
ta al far del giorno

Αγγαρ'ια: Angheria ag
gravio gara

B

Βάλτος: palude, melma

Βράκα e δράκος: Brache
calzoni

Μπουκιά: boccone: 
e

Βούτζα: bocca di vacca

Μπάγκα: Banco per 
sedere

Μπογιάρος: S i g n o r e
vocabolo russo, va- 
lacco e moldavo 

Παιοο: Io Batto

Παρθενία: Verginita, 
Candore

Βαλσαμον: Balsamo

Βεκκος: pane, β Βικια: 
legum e, frumento, 
veccia

Βάτραχος: Ranocchia

Βρδμος: Specie di ave- 
na, e Βρώμα* cibo

Latino—Italiano

Aphrodita, ae: Ve- 
nere

Angaria, ae: An
garia, antico ag
gravio, Dritto in- 
giusto

B

Blatea: zacchera, 
melma

Braca, ae: Brache 
calzone

Bucca, ae: cavita, 
bocca; dondeBa- 
sio, as, are, ba- 
ciare

Parteniae, arum : 
Parteni, cioe nati 
da vergini 

Balsamum, i: Bal
samo

Buccea, ae: Mor- 
selle, boccone

Batrachos, i: Rana

Brbmos: Nuova so- 
stanza, cibo

Francese
lian

B

Brachette:
che

Bouche: B

Banc: Ban

Balsamique
samico



9

Tedeeoo—Ita- 
liano Inglese—Italiano S lave—Italiano D ialetto  Napolitano

--  --- --- --- -- --- --- —

--- ---

4

--- --- Angaria: Vessazione

f

B B B

--- --- --- --- --- --- — —

--- —

Brache: Brachetta

Buss: Bacio 
e

Bouche: Bocca

--- ---.

V raca: sorta di cal- 
zone

Musso: labro

anch: Panca, 
5canno

Begin: cominciare, 
fare

B6n ch : P a n c a ,  
Scanno

B og li: Signori, Ma- 
gnati

Banca: idem

— — Beat: Battere --- --- Vatte: Batte

' — — --- --- --- --- --- ---

— — --- --- . --- --- >

Isam: Balsa- 
10

Balm: Balsamo 

Bald: Calvo

--- --- Barzamo: Balsamo

ik: Frumen- 
i, Farro

Bakery: Panetterik --- --- Vicce· Tortelld

--- --- --- --- --- --- --- ' ---■

--- --- Barren: Sterile --- --- — ; —

* Barm· lievito, pasta 1 — — — —

2
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Albanese-Italiano

Bendi: Or dine, Bando

Beer-Vase: Fatto gio- 
v a n e , composto da 
B e e r : fatto; e Vase: 
giovine

Βόρ e Bob: Grande

Biir, biir: Batti, batti

Burr: Homo

Bufbtt: Credenza, Ta- 
vola

Bibt: Ape

Bravaar: Sgridare

Bravat: Sgridata

Be&r: Fare e nascere 
e

B enen: Si fanno ; Bii 
ed u Bii: e nato 

Birith e BiriO: Figliuolo

Bien: Battono, thorn te 
mos me Biesc : dico 
di non battermi 

Bogkat: Ricco

Butti: Botte

Brodhi: Eccitb, Scherzo

Ben-emrin: Fa il nome 
D& il nome 

Biifal: Bufalo

Bim: Animate suino di 
due anni

Bisct e bisetin: Coda 

Biglia: Figlia 

Biemi: Compriamo

Greco—Italiano

Βοώπις: Dagli occhi 
grandi

Παιειν: Battere 

βοντιςΐ Botte

βουβάλι: Bufalo

'οπισδεν: A tergo 

Φίλο lnnesto 

Πριαμαι: Io comprero

Latino—Italiano

Boopes: Pesce cosi 
detto per avere 
gli occhi grandi 

Ver-bero, as: Bat
tere

Vir, ri: Uomo

Bubalus: Bufalo

B im us, i: Di due 
anni

Filia, ae: Figlia

Francese—Ita
liano

Buffet: Creden
za, Tavola

Braver: Sgridare

Bravade : Bra- 
vata

Buffle: Bufalo



Tedesco—Ita· 
liano

liene: Ape

lanen: Fare

iutte:Cerla Ti
na

•enamen: Dare 
il nome 
luffel: Bufalo

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

--- --- --- --- Banno: Ordine, Bando

--- --- --- --- Bardascio: Giovine

__ * --- --- Bobba: Grande pozio- 
ne di piii ingredienti

Boor: Uomo — _
ft-

Buffet: Credenza --- --- ■ --- ---

Bfces: Ape ■ --- ---

--- --- --- --- Bravata: Sbafanteria

Born: Nato, Fatto --- --- --- ■---

Bith: Nascita --- --- --- ---

Birth: Parto, nato 
e schiatta

Biti: Essere 

Biesc-me: Mi batte :  :

--- --- Bogat: Ricco — —

--- --- Box; Recipiente —  —

--- --- Bridi: Eccitare — <— -

--- --- --- --- Vufaro: Bufalo

— —"

—- --- Figlia: Figlia
* •



Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano Francese—Ita
liano

B6a e Bessa: Fede --- --- Beo, as, are: Ren
der felice, Beare

--- ---

Buffi: Barbagianni —— --- Bubo, onis: Barba
gianni

—— —“

B ubiickhia: G e m m a  
delle piante

Μπουμπούκι: Gemma 
delle piante

0 K 0 c

Ckamnis: Affumica Καπνίζω: Ιο affumico — — — — 1

Ckammia: Fumo Καπνδς: Fumo Capnos, i: Che si 
pasce di F u m o , 
Capno

— —

Ckamini:Calcare e Fo- 
colare

Κάμινος: Fornace, Fo- 
colare

Caminus, i : For
nace, Camino 

Calx: Calce, e Cal- 
caria: Fornace di 
calce

■' ——

Ckelchifcra: Calce χάλξ: Cemento, calce Chaux: Calce

Ckalem: Canna Καλαμι: Canna Calamus, i : Can- 
nuccia

Canne: Canna

Ckantila: Candela Κανέλα: Candela Candela, ae: Can
dela

Chandelle: Can
dela

Cknata: Orcio, boccia Κανάτα: Gran boccale --- --- --- ---

Ckaglimera e Ckalime- 
ra: Buongiorno

Καλή μέρα: Buon giorno --- --- --- ---

Ckanali: Canale, Tubo Κανάλι: Canale Canalis: Canale Canal: Canale

Ckangfcli e Ckangegli: 
griglia, Cancello

Καγκελλα : G r i g l i a ,  
Cancello

Cancellus, i: Can
cello

Cancel: Cancello

Ckakava: Caccavo Κακά(3η: Calderone Cacabus, i : Cac
cavo

--- ---

CkloseCklossa: Chioc- 
cia

Κλώσσα: Chioccia Glocio, is: Chioc-
ciare

Couveuse:Chioc-
cia

Ckalispera: Buonasera Καλισπερα: Buonasera — — — —

Ckamfeel: Camello Καμ,ηλι: Camelo Camelus: Camelo Chameau : Ca
melo

Ckantin: Cantina Καντίνα: Cantina --- --- Cantin: Cantina

Ckam iszdol: C a m ί 
ο i u ο 1 a

Καμιζολα: Camiciuola --- --- Camisole: Cami
ciuola

Ckaamp: Campa κάμπα: Campa., bruco Campe, es: Bruco. --- ---

Ckmiscia: Camicia ΚαμΙζα: Camicia Camisia, ae: Cami
cia

Chemise: Cami
cia
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ίο If Tedesco—Ita- 
| |  liano Inglese—Italiano Slavo—Italiano D ialetto  Napolitano

I °

i

0 c c

a

Camin, na: Focola-

— ..Hi- _  . ■

re, Fornace
I Kalk: Calce Calyx: Calce --- --- C arcara: Fornace da

calce

--- --- Cane: Canne Kalamuce: Canna Canna: Canna

/
Candle: Candela --- --- Cannela: Candela

Kanal: Canale Canal: Canale

—  ---

Canale: Canale

. ... __ Cancellated: Can- --- — Canciello: Imposta, in-
cellato, intraver- traversata di legno o
sato di ferro

--- --- --- --- ---  --- C&ccavo: Caldaia dove
si cuoce il latte

Clucke:Chioccia Cluck e Cackle · --- --- --- _
Chiocciare

_

KamfcehCamelo Camel: Camelo --- Cammelo: Camello

--- --- --- --- --- --- Cantina: Cantina

Kamisola.'Cami- —— — — __ Comisola: Camiciuola
ciuola

--- --- --- --- --- --- Campa: Bruco

--- --- Chemise: Camicia
1 Carnmisa: Camicia
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino-Italiano Francese—Ita
liano

Cuforehie: Tana --- --- --- --- --- ---

Ckardkacacce: Gazza Καρακάξα: Pica, gazza --- --- --- ---

C k a r p o  e Ckarpua: Καρπός: Frutto —. --- --- ---
Frutto

Ckescteegn: Castagna Καστανόν: Castagna Castanea, ae: Ca
stagna

Chataigne: Ca
stagna

Ckatochi: Basso, casa  
a pianterreno

Κατώγοι: Casa a pian
terreno

Catonium : Luogo 
sotterraneo

■ ■ ——

Ckien: Cane Κυων: Cane Canis: Cane Chien: Cane

Ckallima: Copertura Κάλλυμα: Copertoio, * 
velo

--- --- --- ---

Cunter: Contro --- --- Contra: Contro Contre: Contro

Chieramidhe : Tegola 
di terra cotta

Κεραμίδα: Tegola Ceramites: Pietra 
preziosa a color 
di mattone

--- ---

Ckiile: Tossisci e Ckdol Χολή: Bile --- --- --- ---
Tosse

Chiaan: Piange Κλαίω: Piangere --- --- --- ---

Ckarre ckarre: Presto 
presto

Χερ-Χερι: Presto pre
sto

Curro, is: Correre 
velocemente

--- ---

Chierre: Carro Κάρρον: Carro Carrus: Carro Char: Carro

Ckuffa e Ckofan: Cofi- 
no, Corbello

Κδφινος β Κοΰφ! CotinO Cophinus: Cofano, 
Corba

Coffin: Specie di 
cesta

Ckarogn: brutta, di- 
sprezzevole

Καρίνα: Donna brutta, 
perche brutte eran 
le donne venute 
dalla Caria

Carino, as: Dile- 
giare, schernire

Cuituar e Cugltuar: Ri- 
cordare

Κοτεω: Io tengo in 
mente

--- --- --- ---

Caloscia: Scarpe per lo --- _ --- _  --- --- ---
piu sdrucite

Ckurtia: Corte, Tribu- 
nale

Κούρτη: Corte Cors: Corte Cour: Corte Tri- 
bunale'

Cbiparis: Cipresso Κυπαρίσσι: Cipresso C y p a r i s s u s :  Ci- Cipres: Cipresso

Ckafcala: M ascella Καυκάλον: Testa, cra
nio

presso
--- ---

Chiaant: Pianta — — Pianta, ae: Pianta --- ---

Ckdlik: Colica Κύλικας: Colica Colice, es: Rime- 
dio per la colica

Colique: Colica

Chiafa: N u c a , collot- 
tola

Ιίάφας: Collottola --- — --- —
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano

Ckorchie: Corteccia ed 
anche sughero

Κόρα: Corteccia Cortex: Corteccia, 
Sughero

Cklie: Chiama Καλεω: Io chiamo :— —

Ckhipari: Giunco

Chiater e Chiari: Gelo, 
ghiaccio

Chiapina: Pantofola

Κύποιροί : Specie di 
giunco

Ciperus : Sorta di 
giunco

Ck6om: Chioma, crine Κόμη: Chioma Coma, ae: Chioma

Ckhiri: Candela Κερί* Candela Cera, ae: Gera

Ckazidha: Tigna Κασιδα: Tigna --- ---

Ckazidhiari: Tignoso Κασιδιάρης: Tignoso --- · ---

Cuscrii ed accus. Cu- 
scriin: Cugino 

Ckorsza: Cimice Κόριζα: Cimice

Ckhivirchius: Muccoso 
lurido

Chintisma: Pungitura κέντκψα: Pungitura

---

Ckuragle: Corallo Κοραλι: Corallo Corallus: Corallo

Coprfea: Concime Κοπριά: Concime --- ---

Ckau: Bue --- --- Chaus, i: Lupo

Ckemba: Gamba 

Ckalivia: Capanna

Κάμπια Gamba 

Καλύβα: Pagliaia

Gamba, ae: Gam
ba

Chiappar: Cappero Κάτεπαρις: Cappero Capparis: Cappero

Chibhier: Cece Kbu: Cece Cicer: Cece

Ckhintrii: Pungiglione Κεντρί·: Pungiglione --- —

Christa: Cima di mon- 
tagna

Ckolazzidha: Lappolo- 
ne, pianta

Ckruaed accus. Ckroin: 
Fontana

Κρεςτα: Cresta

Κωλιτζΐδα: Lappolone 
pianta

Κρδονος: Fontana

Crista, ae: Cresta 

\

Francese—Ita 
llano

Coque: Cor tec· 
cia

Ciper: Cipero

Cire: Cera

Cousin: Cugino

Corail: Corallo

Jambe: Gamba

Capre: Cappero 

Chiche: Cece

CretteCresta



1 7

He^ IFedesco—Ita- 
liano

iirV llork: Corteccia 
lei sughero

ipfiM II — _

apper: Cappero

ichererbfe: Ce- 
ce

Inglese—Italiano Slavo—Italian© Bialetto Napoletano

i Corck: Sughero , 
Corteccia d’ al- 
bero

Korra: Corteccia

— . , ____

—

\
Chiatro: Gelo, Ghiaccio

Chioppine: Scarpa 
alta

Comose: Chioma- 
to, Capelluto 

C0re: Incerato

--- --- --- ---

--- ---

Comma: Capegliatura 

Cerio: Candela

Cousin:, Cugino --- --- ---  ---

--- --- --- --- Chiarchiuso: Lurido, 
sozzo

C6ral: Corallo --- --- _  —

---  --- — _ — —

Cow e Kee: Vac- 
che

--- ·-- C i a m p a  e C iam fa: 
Gamba

Caper: Cappero --  --- Chiappari: Cappero

Chick: Cece --- --- Cecere: Cece

--- --- —  --- Centra: Piccolo chiodo

Crest: Cresta --- --- -- . ---

--- --- --- --- ---  ---

3
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Albaneae—Italiamo Greco—Italiano Latino-Xtaliano Francese—Ita«C 
llano SI

Ckragh: A la e spalla ) ---  --- — — 1

Ckuloon: Colonna Κολονα: Colonna Columna, ae: Co
lonna

Colonne: C olon· 
na ■

Ckondili: Penna, canna Κονδύλι: Penna, canna Condilus: Condilo 
term: anatomico

—  —  ■

Ckopigl e Ckopiglia: 
giovine e giovanetta

Κοπελι β Κοπέλα : gLO- 
vane e giovanetta

---  —. — — »

Ckurmi: Tronco di al- 
bero

Κορέος: Busto tronco Curmus: Tronco, 
donde Corpus

— — 1

Ckriates: Serva ---  ---- --- --- — — 1

Ckuveglie: Cupolo al- 
veare

Κουκλί : Cupolo al- 
veare

Cupula, ae: Cupa — — 1

Ckrok e N ckrok: Un- —  — ---  --- — — 1
cino

Ciucka: Cima, Ciuffo —  — ---  --- — — 1

Ckorb: Corbo Κδράξ: Corvo Corvus, Corvo Corbeau. Corbol

Cist: Canestro, Cesta Κίστη: CestO Cista: Cesta Ceste: Cesta 1

Cicojer: Cicorea Κιχώρι: Cicorea Cichorea: Cicorea Chicor&e: Cico-| 
rea 1

Chiita: Ho coito Κοίται-ών: Libidine Coitus: Coito Coit: Coito 1

Ckucuglie: Bozzolo del 
baco da seta

Κουκούλι: Bozzolo ---  ■ --- — — I

Chioccolissi: Agito, ha ΚιγκλΙζω: Agito, sbatto --- --- — — ,
sbattuto

Ckopanni: Battitoio Κδπανον: Battente --- --- —  —  ;

Ckhithara: Cetra Κιθάρα: Cetra Cithara, ae: Cetra Cithare: Cetra

Chiepa: Cipolla Κε̂ αλα: Testa grossa Caepa, ae: Cipolla Ciboule: Cipol-j 
letta i 

__ __
)Ckukhmia: rossa e cku- Κοκκίνισμα: Rossore ---  ---

chie: rossa
Ckokor: Gallo —  — --- --- Coq: Gallo

C kio : Questa e C k ii: ___ — ---  -_ -
questo

Cltrikhi: Croce —  — Crux, is: Croce --- ---

Cholla e Ckoglia: Colla Κολλά: Colla ---  --- Colle: Colla

Ckackagli: Balbuziente Κακόγλωσσος: Che non 
ha la lingua buona 
lingua cattiva

---  --- --- ---

m

rea

5 f e :  C m
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^ H 3L·
liat5 J|fedesco—Ita- 

liano

«■■Ο;,;, ilonne: Colon- 
ta

fe' llabe: Corvo

ra

i llichorie: Cico- 
ea

«Hither: Cetra

Indies©—Italiano

Crag: Collo 

Column: Colonna

Cr6ok: Uncino

Crow: Corvo 

Cestus: Cesta 

Succory: Cicorea 

Coition: Coito

Cithern: Cetra

Cock: Gallo

Colle: Colla

\
Slavo—Italiano Dfaletto Napolitano

— ' i-—____ Colonna: Colonna

--- --- --- * , ■—r—

Kobilla: Giovine

--- ---

*

Criata: Serva j

Kikka: Ciuffd$*-Cima

--- ---

--- ---

Cuorvo: Corvo

Kovan: Battuto

--- ---

C6trisza: Chitarra, ■ ■ - -  , .

Cetra
--- —

Kocoscia: Gallo -- -  -

Kojoi: Da qualche Chisto: Questo

Krisc: Croce Croce: Croce

--- --- Colla: Colla

« Ncac^glio: Balbuziente



A lbanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Xtaltano

C khina: Torrente che 
trasporta con impeto

Κινεω: muovo, porto 
con impeto

--- ---

Ciaula: Cornacchia --- --- --- ---

Ckurriszi: Dorso --- --- --- ---

Chiagnen: Piangono --- --- --- ---
C

Chiami: Piangiamo Κλαίομαι: Piango --- ---

Ckuroresz: P iccolaco-. —  — --- ---
rona

Ckhpesz:Coppa, ciotola Κοΰπα: Tazza; al plu- 
rale Κίιυτ.αις: coppe

Cupes: Leccardo, 
Lecca piatti

CMtter: Quattro Quater : Quattro 
volte

Ckglic: Chiave κλαΐς: 'Chiave Clavis: Chiave

Ckii: Questi --- --- Hie: Questi

Ckiii: Di chi ---  --- Cujus: Di chi

Ckaa: prepos. Da --- --- --- ---

Ckucchia: avvicinata --- — ---  ---

Nckucchiu: Vicino ---  --- ---  ---

Conesz: Santuario, im- κώνο?: Santuario Icon, is: Immagine
magine

Cick: Cica, bricciola C iecus: Cosa da 
nulla

Ckapha: Cappone Καπών: Cappone Capo, is: Cappone

Ckuc: Voce per chia- --- --- --- _

mare il cane
Coelum, i: CieloChiel: Cielo ---  ---

Ckdku: Cuoco --- --- Cocus, i: Cuoco

Ckentari: Vaso sporco Κάν3αρος: Cantaro Cantharus: Canta-

Ckhint: Cento --- --- Centum: Cento

Ckentim: Canto X<wu>: Cantare Cantus: Canto

Chi^lkhi: Bicchiere KuXil:Waso da here C a 1 i x : Vaso da 
here

Ckak: Stereo Κακάω: Caco Caco, as: Cacare

Franoese—Ita 
liano

Coupe: Ciotola 

Quatre: Quattr

C6ne: Santuario
i

Chapon: Cappo- 
ne

Ciel: Cielo

Cent: Cento 

Chant: Canto 

Calice: Calice 

Cacade: Cacata





Albanese-Xtaliano

Chieron: Monda, scopa

Chiettu: Quieto, zitto 

Ckozza: Testa

Ckucku: Cuculo

Cingkli: Tintinno

Chift: Nibbio

Ckhiee: Buoi

Ckuldscter: Colostro

Ckasct: Paglia

Ckrok: Rampino, un- 
eino

C knistu li: C r o s t i no 
fritto

Ckaa: Da dove

Ckangiaar Sciabola, e 
Cangiaro, Pugnale tur- 

co
Ciuam: Abbiam trovato

Ciot: Sciatto, stupido

C udhi: Vaso a guisa 
di mortaio

Ckamastra: Catena del 
focolaio 

Citbr: Cedro

Greco—Italiano

Κείρω:. Ιο mondo. Ed 
Eolico: Κερώ futuro: 
Io mondero 

Κείω: Riposo

Κορσα: Tempia 
e

Κοττη' id ,

Κϊ>κκυξ: Cuculo

Κράστις: Fieno, paglia

Γουδί: Mortaio, vaso

Κρερ,αβτρα: Catena del 
camino 

Κίτρον: Cedro

Latino—Italiano

Quies, tis: Riposo

Cuculus: Cuculo

Colostra, a e : Co
lostro

Crustulum: Ciam- 
belletta

Citrus: Cedro

Franoeso—Ita 
liano

Chut: Zitto, si 
lenzio

Coucou: Cucolo

Colostre: Colo
stro

Croc: Rampino, 
uncino

Croustille: Cro- 
stino

S6t: Stupido

C&dre: Cedro

Cie do: Che cosa vuoi?

Cie ti piete: Che cosa 
hai domandato, chie- 
sto ?

Cinengk: Schinanzia Συναγχι: Schinanzia Synanche : Schi- E s q u  i n anc i e: 
nanzia Shinanzia



edesco—Ita- 
liano

hren: Scopare

opf : Testa

uchuk: Cuculo

itrone; Cedro

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

--- ---

Quieto: Placido

--- --- ---  --- Coccia: Testa

Cucule: Cuculo --- --- Cucu. Cuculo

Gingle: Tintinnio --- --- ---  ---

Kite: Nibbio --- --- ---  ---

Kee: Vacche --- --- ---  ---

Colostre: Colostro --- --- Colostra: Colostro

Crook: Crocco —  ^ Cruocco: Uncino

Crust: Crostino .--- --- ---  ---

Ca: Qua, in questo 
luogo

Kangiar: Cangiaro 
pugnale turco

--- ---

*#

1 —

Sot: Stupido

Ciuvam : conservo: 
Ciuvam pibnesc u 
skrigni: trovo i da- 
nari nello scrigno

--- --- Camastra: C a t e n a  
del Camino

---  ---

C6dar: Cedro --- --- Cetro: Cedro

--- --- Scto: Che cosa volete --- ---

--- --- Scto si pito: Che co
sa ai domandato

---  ---  e

--- --- Cinanca: Schinanzia



Albanese—Italian© Greco—Italiano Latino—Italiano Franceee—Ita
liano

Ckologrfea: Monaca Κολογραΐα: Monaca --  --- — — I

Ckorck veje : Rosso di 
uovo

Calam6a: Stoppia, sec- 
cia

Ckarpissi: E venuto a 
maturita

Ckarrica: Sedia

Κορκο του αυγου: ROSSO 
(Tuovo

Καλάμα: Stoppia

ΚαρπΙζω: Rendo ma- 
turo

Καρέκλα. Sedia

Calamus: F u s t o  
delle graminace

Chaume: Stoppi*

Chriet, ed accus.Crien: 
Capo Testa 

Calamari: Calamajo

Ckapistra: Capestro

Ckangkarfee: Cancrena

Ckhiaz: Piazza

Κράας, Κράτος : Capo, 
Testa

Καλαμάρι: Calamaio 

Καπίστρι: Capestro 

Γαγγραινα: Cancrena 

Πλατεία: Piazza

Calamaria: Cala
maio

Capistrum, i: Ca
pestro

Canchrema.: Can- 
grena

Platea: Piazza

__ __

1
Gangrene: Can

crena n

-  - 1

Chian tele : Suola che 
sta entro le scarpe 
sotto il piede; vile 

Ckocchie: Guscio, noc- 
ciuolo

Ciunclc: Cionco, zoppo

Κοκκος: N o c c i u o l o  
delle frutta 

Κουτσος: Cionco, zoppo

Coccum, i: N o e -  
ciuolo

— —

Ckockorisen: Garrire, 
cantare delle galline

Ckalimpodhi e Caglim- 
podhi : Forma della 
scarpa

Cklogkier: Monaco

Κακαρίζω: Garrisco, il 
cantare degli uc- 
celli

Καλαπόδι: Forma di 
scarpa

Καλόγερος'. Monaco

--  ---

Caloyer: Monaco!

Ckazzichi: Capretto’ Κατζίκι: Capretto --  --- --- ---

Chielpe: Marcia, umore Κέφι: Umore cattivo --  --- --- ---

Cdngk: Conca Κόγχη: Conca Concha, a e : Con
ca

Conque: Conca

Ckarc£gli6z: Grillo Καρκάλι: Rospo --- ---

Cknier: Raspare Κρούω: Percuotere — — --- ---

Cripa: Sal gemma Κρύος: Cristallo — — --- --

Ckraspodhea: Orlo, tri- 
na

Κράσπεδου: Orlo, Trina
]

Podia, ae: Orlo id. —— —“

f
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esoo—Ita 
liano

\

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dlaletto Napolitano

Calamary : Cala- 
maio jmolltiiksj

--- ---

Calamaro: Calamaio 

Capezza: Cavezza

Gangrene Cancre- 
na

— —

Chiazza: Piazza

—  — --- --- C iantella: Donna del- 
l’infima plebe

—  — --- ---

Coccola: Guscio, noc- 
ciuolo

Ciunco: Zoppo

Caloyer: Monaco
. 1

--- --- --- --- ■ —  —

--  — —  ---

: ο ί

Concola: Conca

--- -- - --- --

— --- — — ‘ . \ '' ·
—  _ --- --- Podea: .Orlo, Fascia

j t 7

4



26

Alb&neee—Xtaliano

D

Dha ed Edha: Diede— 
N ell’imperat. fa Jip: 
da tu, Jipen: si danno 

Dhafn: Lauro, alloro

D h ascali: Precettore, 
Maestro 

Dhenen: Dono

Demmi: Danno 

Dhimon: Demonio

D uam i: Noi amiamo, 
da Dasciur: Amare 

D i t , ed accus. Diten : 
Giorno

Dhulaar: Levigare, pu- 
lire

Dhiata: Testamento 

Dragh: Drago

Or eco—Xtaliano

Δ

Δίδε e Δίδω: Io do

Δάφνη: Dafne, Lauro

Δάσκαλος: Precettore

Δώρον: Dono 
e

Δούναι: Dare

Δαιμονών: Demonio, 
Genio cattivo

Δουλείιων: Travagliare 
Fatigare

Διάτα: Testamento 

Δράκων: Drago

Latino—Xtaliano

D

Do, as, dedi: Dare

D a p h n o n , oris: 
Laureto

Didascalicus: Dot- 
tr inale

Donum, i: Dono 
e

Doron, i: Dono

Desper: Vespero

Damnum, i: Danno

Demon, is: Demo
nio , spirito cat
tivo

Deamo , as , are: 
Amar molto

Dies, ei: Giorno

Dolatus: Levigato, 
pulito

Diatheca, ae: Te
stamento

Draco, nis: Drago

Dhesper: Vespero, sera Εσπέρα: Vespero

Francose—Ita-flPTi? 
liano

D

Donner: Dare β«^!

Vespre: Vesper(

till1!

Doler: Piallare 
levigare

M e :  Di

Drechiesz: Driade, nin- Δρύαδε?: Driade 
fa delle foreste

Dii: Due . Δύο* Due

Dryas, dis: Ninfa 
dei Boschi 

Duo, ae: Due

Dryade: Driade

Deux: Due

Dhi6t: Dieci 

Dulpck: Doppio

Δέκα: Dieci 

Διπλδ?: Doppio

Decern e Decas: 
Dieci e Decina 

Duplex: Doppio

Dix: Dieci

Double: Doppio Do

Duroi: Ha sopportato. 
Un’antica canzone al- 
banese comincia: Du
re» maal, e duro sze- 
m er-S aa  dur6i ma- 
gli me boor: — Soifri 
amor mio, soffri cuor 
mio-Quanto soifriron 
i monti coperti dalla 
neve

Duro, as, are: Du- 
rare, soffrire; u- 
sato da Virgilio

Durer: Soffrire



i ΙΓββθβοο—Ita-
1ί0 11 llano

D

lirlleben: Dare

emon:Demonio

'■Mi

.re

Drache: Drago

Doppelt: Doppio

27

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano 
•

D T> D

Give: Dare Dat: Dare —  ——

— ——

f

%

Duono: Dono 

*

Damage: Danno Dammaggio: Danno

D6mon: Demonio —r --- Demmonio: Demonio

Day: Giorno Dan: Giorno

— -— ψ

Dragon: Drago — < Drao: Drago

Dry ad: Dri ade, nin- _  _ Driate: Driade
fa delle foreste

Two: Due Dva: Due Di: Due

--- -- Dv6t: Dieci Dece: Dieci

Double: Doppio --- --- Duppio: Doppio

Endiire : Soppor- - _ --- ---
tare

t
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Albanese—Italian©
4

Cfrreoo—Italiano Latino—Italiano

Dhiiugh: Doga Δοχε θ Δ6γα: Doga --- ---  .

Dhrimon: Vaglio, gran- Δρόμοι: Vaglio --- ---

de
Dhesze: Accendi ΛαΙζω: Accenderb, da 

Δαίω. accendo
Druu e Drurat: Legno 

e Legna
Δούρατα: Legno usato 

da Omero
Dera: Porta Θί)ρα: Porta --- ---

Dhemat: Covone,fascio Δεμάτι. Fascio, idem —  ---

di grano mietuto
Dhisenterii: Disente’ria Δυσεντερία: Disenteria --- ---

Drekh e Drekht: Diritto
e

Dritt: Luce

—  --- Dirigo, is: Dirigere 
direttamente, Di
rectum, Diritto

Dhiavasma: Lettura Δια̂ άσμα: Lettura ---  ---

Dhiarrea: Diarrea Διάρροια: Diarrea Diarrhaea: Diarrea

Dhipla e Dhipglia: Pie- Δίπλα. Piega, grinza Duplus: Doppio
ga

Δειπνώ: Io  c e n o :  e  
ΔεΙπνον: Cena

Dhipnoi: Ha cenato 
•

Diiba: Cima di albero —  — ---  ---

Dhecanickhie: Bastone Δεκανίκι: Verga, ba- 
stone

---  ---

Dhrapni e Drapri: F alee Δρεπάνι: Falce ---

Deckhi: Mori, e Dees: 
Muore, donde l’italia- 
no: Decesso _  ■ ■

Decedo: Io moro 
e

Decessus: Decesso

Dasc: Montone
!

—  — --- ---

Dhrfee: Opera. Un anti- Δραω: Io opero --  —

co proverbio albanese 
dice: Gnerii paaDhree 
e paa Frbe:— Uomo 
senza Opera e senza
intelligenza

Displiceo : Dispia
cere

Dispelchier: Dispiacere
1

Francese—Itai 
liano

Douve: Doga as· '

Dyssenterie: Di] 
senteria 

Droit: Dritto

”  "  I
Diarrhbe: Diar- 

rea
Pli, repli: PiegS 

Diner: Desinare

U-

D6c6s: Decesso

Deplesir:Dispia-
cere
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Albanese-Xtaliano

Desceriiar: Desiderare 
ardentem ente, e Di- 
scroi: Desidero 

Dieli: Sole

Ducken: Paiono

D h i e r t : Porcheria, 
stereo

D isc-lick: Voile male 
o disamo

Dhropsii: Idropisia

Dhropk: Marcia, Polti> 
glia

Dhemp: Duole

Drap: Drappo, roba da 
cui le donne albanesi 
si fanno gli abiti

Doxoi: Lo glorified

Ditmesz: Giornatina

Dossa: Troia e Sgual- 
drina

Dhisc&nz: Male, specie 
di apoplesia

Deempet: Denti

Dhomaar: Doma

Dieglje: Di Domenica, 
e Dieglia: Domenica

DrAa: Morca, sporcizia

Delia: Pecora

Dhicrianni: Tridente

Dhdu e Dh&e: Terra

Dras: Tavola

Dridhe : Tremi , Spa- 
venti

Greco—Xtaliano

Δεσκερνο : EccessivO
desiderio nel man- 
giare e bere 

Δήλος: Delo, dove na- 
que Apollo o il sole

Τδρωπισια: Idropisia

Δοξάζω: Io glorifico

Δδντι: Dente 

Δομαω: Io domo

Τρικράνι: Tridente

Latino—Xtaliano

Desidero: Deside
rare

a
Delos: Delo, luogo 

di nascita del so
le, Apollo

Hydropisis: Idro
pisia

Drappus, i: Drappo

Dies, diei: Giorno

> .

Dens: Dente 

Domo, as: Domare

Francese—Xta 
liano ®

Desir: Desiderii

ikfe!1

Hydropisie:Idr< 
pisia

Drap: Stoffa

-  -  I -

Dent: Dente

Dompter: Domaj 
re



ddesco—ita- 
liano

nken: Parere

rap: Drappo, 
Stoffa

Xnglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitauo

Desire: Desiderio --- — Desederio: Desiderio

Dialis: Fabbrican- 
te di orologi a 
sole

--- --- --- ---

Dirt: Porcheria --- --- --- ---

Dislike: Disamare --- ‘ --- --- ---

Drdpsy: Idropisia --- --- Idruopeco: Idropico

Drbss: Feccia Dropp: Poltiglia --- ---

Dump: Melanconi- 
co, dolente 

Draper: Negozian- 
te di stoffa

--- --- Drapparia: Quantity di 
Drappi

Daytime: Giornata --- ---

Doxy: Bagascia ---  ---

Teeth: Dentu

--- --- Descenzo: Male o spe
cie di m ale apopletico 

Dienti: Denti

--- --- --- --- Dommare: Domare

Drain: Scolo, fogna 
e

Dr0gs: Feccia

Ne Difeglje : Giorno 
di Domenica

---  ---  -

--- --- Decila. Capra ---  ---

3) ig: Z^jpare saua- Tlehu e T16: Terra 

Darsk: Tavola

--- - — - ■

D r e a d :  Timore, 
spavento

---
r
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Albanese —Italiano

Dhrii: V ite, albero

Diavas: Leggi

Diavastossi: Lettore

Diavastiri: Leggio

Dhia. Capra

Dhiasa: Ho ordito, tra- 
mato

Dhistin: Destino

Diers: Sudore

Drechie e N drech ie: 
Acconcia, accomoda 

Te Dbxur: Accettazio- 
ne

Dora: Mano

Duglia: Dolore del par- 
to, doglia 

Difndon: Difende

Dii vibt: Due anni

E

Emeglie, ed accus. Em- 
glien : D olce, Tran- 
quillo

Eglipsi e Glipsen: Man- 
ca, Manco

Ehaa: Mangia

Elart ed Egliart: Alto 
Elevato

Embodhiosi ed Embb- 
dhi: A inserito, inca-

, strato
ilrr: E notte

Greco—Italiano

Δρυς: Quercia 

ΔιαΡ&ζω* Io leggo 

Δια̂ αστής: Lettore 

Διαβαστήρι: Leggio 

Γίδα* Capra 

A t^:T ram o, ordisco 

Δύστηνος! Destino 

Δ ιερός: Umido, sudato

Δεχω e Δέχομαι: Io ri
ce vo; e Δεκτός: Ac- 
cetto

Δώρον: Palma dimano 

Δουλειά: Soiferenza 

Δεφενδέυω: Difendo 

Διετής: Di due anni

E

Latino-Italiano Frances©—
liano ■  1141

Dolor: Dolore Douleur: Dogliej

E E

Ελλειψις: Che a difetto Ellipsis: Ellissi Ellipse: Ellissi

Eppu>: Divenir vano, 
oscuro

Escat: Quello man- 
gia

E latu s: Alto, ele- 
vato

Impedico, as: Al- 
lacciara , incep- 
pare

Error, is: Ignoran- 
za, oscurita

Emboiter: Inca- 
strare strare

Erreur: Errore
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Albanese—Italiano

Egkhira: Loglio

Engkas: Io tocco

Engkitti: Lo ha azzee- 
cato, legato 

Engkiigli: Ha confic- 
cato

Eglieftr e iglibfler: Li
bera e libero 

Epidkemii: Epidemia

Hthia o E0ia: Febbre, 
Ardore

Hrghu: Lavoro, limite 
di lavoro 

Eshca: Esca

Erdha: Son venuto, ed 
 ̂Ertin: son venuti 

Ehleh e Ghelch: Tira 
Trae

Empoli: Ha seminato, 
piantato

Engkhiej: Inzuppa, in- 
fondi

Ennenta: La nona

Estisa: Ho fabbricato, 
ho eretto

Enii ed immi: Mio

Epitin: Hanno bevuto

Ejetri: L’altro

Evaressa: Ho finito di 
aver voglia di man- 
giare

E ckhiron: Lo purga, lo 
netta

Edhesza: Ho acceso

Entia: Spalla di porta

Egliaitur ed Elatur: La- 
vato; e Laan: Lava 

Emifeltur : Munto, da 
Mi^gliur: Mungere

Greco—Italiano

A)‘pa: Zizzania ed Ηρα: 
Loglio

Εγγιζω: Io tocco

Εγγύησις: Obbligazio- 
ne

Ελεύθερος: Libero; ed 
Ελευθερία: Liberia 

Επιδιμία: Epidemia

Αίθω: Io ardo

Εργον: Lavoro, opera

Ησκνα: Esca

Ηρθα: Son venuto, da 
Ερχομαι; Io vengO 

Ελκω: Io tiro, trao

Εμπ&λι: Innesto

Εννεω : Infondo , in- 
zuppo

Ευνάτος: Nono

Εστησα: Ho fabbricato 
eretto 

Εμδς: Mio

Latino—Italiano

Includo, is: Metter 
dentro, conficcare 

Eleutheria: Liberta

Epidemus: Epide- 
mico

Esca, ae: Esca

Inquino, as: Intin- 
. gere

Ennea, eadis: Nove

Exto, as: Sussiste- 
re, stare in alto 

Meus: Mio

U iCtFranceae—ItafK li··1 
liano

Libre: Libero

Epidemie:. E p | | f £ co 
demia

None: Nona I
=3

Mien: Mio

ieunie: Xo

fai: )li(

;ertre«n:
re

Εποθη: Bevve 

^epoc:L’altro

Epoto, as: Bere 

Alter: L’altro

Ευαρεστώ: Ho VOglia, 
ho piacere

Autre: Altro
k

i

Ευκαιρώνω : Io purgo, 
•netto

Δαίζω: Io accendero

Λούω: Io lavo

Anta, ae: S p a l l a  
di porta 

Elatus: Lavato

»

Laver: Lavare

Emulgeo,es: Mun- 
gere



igehen: Toc- 
lare

L ib e r ·  j

ie; £r||)idemisch: E- 
lidemico

srtreten: Veni- 
*e

Inglese—Italiano

Iclude: Conficcare

Liberty: Liberia

Epidemi: Epidemi- 
co

'eunte: Nono

fein: Mio

Ninth: Nono

Mine: Mio

Other: Altro

Lave* Lavare

Milker: Chi mun· 
ge il latte

Slavo—Italiano

35

Dlaletto Napolitano

Nchiudere: Fermare 

Lebberta: Liberia

Esca: Esca

Mljeka: Latte

Avotro: Altro

/
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Albanese-Italiano Oreco—Italiano Latino—Xtaliano

fia: Vieni; £ a  ctu: vie- Εΐω: Venire Eo, is: Venire
ni qua

Αγρίως: Selvaggio Ager, Agri: CampoEgkhr: Selvaggio

Esul: Che sente fame --- --- Esurio: Aver fame

E6n: Secolo. DicOno gli Διών: Secolo • _  _
Albanesi: Roi, ton eon: 
Visse eternamente

Illigo, as: LegareElidhi ed E glidhi: Lo --- ---_
ha legato

Λερώνω: lo unco sporco Illino, is, illevi:Un-Eglien ed Elier: Lo un-
ge ed unto

Embiuar, ed Em pion: Επλήρον: Empire, da
gere

Imbuo, is; Empire
Riempire e riempito 

Emassur: Misurare
πλερωνω

Im m anis: Smisu-

Esctrove : Ai disteso; Στρώνω: Distendere
rato

Insterno, is, instra-
da Isctruar: disten- vi: Distendere
dere

Eman: Lo pesa in bi- --- --- --- ---
lancia

EsciOckhia: Moglie --- --- Uxorcula, ae: Mo-

Engkhel: Angelo Αγγδλος." Angelo
glie

Angelus: Angelo

Elavur:Pazzo, leggiero Ελαφρός: Leggiero --- --

Erghat: Fatigatore, A- Εργάτης: Agricoltore, .--- ---
gricoltore

Esctiin: Lospinge,sten-
Operaio

Εκτείνω :Stendo espin- |

de
Edii: lo conosco

go
ΕΙδω: Ιο conosco --- ---

Eckiin: AvevanO Εχειν: Avere --- ---

Ergassen:Quello opera Εργάζω: Ιο opero --- ---

Eglim ed Elimia: Bea- Ελείιμων̂  Beato --- ---
to e beato

Epij: Ha bevuto

F Φ F o Ph.

Fara: Semenza, Razza Φάρα: Semenza, razza Far, ris: Farro

Fanaria: Fanale Φανάρι: Fanale --- ---

Francese—It) 
llano

t*'

|ii«

Agreste:Selvi 
gio

Lier: Legare

Remplir: Emp 
re

Fanal: Fanale



*
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idesoo—Ita 
llano Ingles©—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolltano

Agrestie: Selvaggio
t

Aero : Agresto e bur- 
bero

------  ------ ------  ------

Liare: Legare
■ i t .

Stretch: Distende- 
re

------  ------

_

Hamen. Bilancia ------  ------

-fingel: Angelo —  ------ Angelo: Angelo

«

ExcitingrSpingente ------ ------ Stenne: Spinge, stende

------ _ ------ ------ — —

------  ------ — — — — - ____

------ ------
A «—»

Jepij: Ha bevuto
/

F F F
------  ------ ------  ------ Farro: Farro
------ ------ ------  ------ _  ^  ,
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Albanese—Xtaliano

Farmack: Veleno, far- 
maco

Farmacon: Quello av- 
velena

Fasiilia: Fagiuolo

Fascia: Fascia, Benda

Fiam uri,edaccus: Fia- 
murin : Standardo , 
bandiera

F it il i: M iccio, Luci- 
gnolo

Filachii: Carcere pri- 
gione

Folea: Nido

Furri? Forno

Fiircka: Forca, Rocca

Fludha: Pula, Buccia

Furtuna: Fortuna

Fuzcka: Vescica

Fr6e: Intelligenza

Fanaros: Che appare

Fanarosmia: Apparen- 
za, raanifestamento 

Fiiugh: Fuga

Fama: Fama ·

Femra: Femmina

Fezza: Feccia

F atsuae Fatepsur: Fa- 
tare, render celebre

Fisckul: Cestello di vi- 
mini a forma di ve
scica

Filastari: Tralcio, Vir- 
gulto

Greco—Itallano

Φάρμαν.ον: Veleno, far- 
maco e Φαρμακι: id. 

Φαρμακώνω: Io aw ele-  
no

Φασούλι: Fagiuolo

Φασκια: Fascia, benda

Φλάμπουρου: Stendar- 
do, bandiera

Φοιτιλι: Miccio: luci- 
gnolo f

Φυλακή: Carcere, pri- 
gione

Φωλεα: Nido

Φούρνος: Forno

Φούρκα: Forca, conoc- 
chia

Φλούδα: Pula, Buccia

Φουρτούνα: Fortuna

Φούσκα: Vescicit

Φρήν: Mente

Φανεροω: Apparire

ΦανΙρωσις: Apparenza, 
manifestamento 

Φυγή: Fuga

Φήμη: e dorico Ψάμα." 
Fama

Φέτζα: Feccia

Φατος: Celebre e Φάω: 
Celebrare

Βλαστάρι: Tralcio

Latino—Itallano

Pharm acum : Me- 
dicamento

Phaseolus: Fagiuo- 
lino

Fascia, ae: Benda, 
fascia

Flam m eum : Veto 
a color di fiamma

P hylaca, ae: Pri- 
gione,

Furnus: Forno

Furca: Forca

Apluda: Pula

Fortuna, ae: For
tuna

Phanerosis: Rive- 
lazione

Fuga, ae: Fuga

Fama, ae: Fama

Foemina,ae: Fem
mina

Fatuor, aris: Esser 
ispirato, e Fatum 
i: Fato

Fiscus: Cestello di 
vimini

Francese—Itaflldi·" 
llano

Pharmacie:Fai 
macia

Faseole:Fagiuq
lo

Four: Forno 

Fourche: Forcaj

Fortune: Fortu
na

Fuit: Fuga M i l :  F i i r a



39

deeco—Ita- 
liano

*

Iucht: Fuga

*

*

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napoletano

Pharfnacy: Farma» 
cia

--- --- --- ---

— — --- --- Fasulo: Fagiuolo lS

FasciotJ Fascia --  '■ --- Fascia:-Fascia

• --- --- --- ' ---

. . .  ,■> *i

--- --- --- ■' ---

Furno: Forno

--- -- --- — Forca: Forca

F6rtune: Fortuna
«

*

\ ; * Fortura: Fortuna

Fiigue: Fuga

— —

Fuja: Fuga

Fame: Faraa 

F6me: Donna

— — Fama: Fama rinoman- 
za

Femmena: Femmina

--- --- — — Feccia: Morchia

Fdte: Fato 0 ~rnr'~ ~ Fata: Fato ;

--- --- --- --- Fiscolo: Specie di cesto 
di vimini

£
----  --- — * -----'



Albanese—Italiano Chreoo—Italiano Latlno-ltallano

Frasri e Frascir: Fras- 
sino

Φραξος: Frassino Fraxinus: Frassi
no

Ferckoi: Ha fregato --- --- Frico,as,are: Fre-

Filaar: Filiera, Fila --- ---
gare

Fund: Fondo, l’estremo --- --- Fundus: Fondo e-
stremo

Forgiar: Fabbro fer- --- --- — ---
raio

Fackhia: Faccia --- --- Facies: Faccia, a- 
spetto

Flo, as: Esprime- 
re con disprezzo

Fiala e Fiaglien: Pa- 
rola, e Flas: Io parlo

Φλάζω: Io parlo

Firassbn: Esce per fes- 
sura. Trapela, dimi-

Φύρα: Diminuzione, 
Scemamento

'--- —

nuisce
Fexen: Appare la luce Φεξις: L’azione di dar 

luce
--- ---

Fantasii: Fantasia Φαντασία: Fantasia Phantasia: Fanta
sia

Fantaxmia: Fantasma Φαντασμα: SpettrO Fantasma: Spettro

Fratria: Moltitudine Φρλτρια: Moltitudine Fratria: Unione di 
phi individui 

F r i g o , i s , ere: 
Friggere

Fresza: F ritte lla , bi- 
scotto

Φρύγω. Friggere

Fdmul: Familiare --- --- F amulus: Famiglio

Fiscin: Fescina, corbo Φί>σκων: Corba, fesci- 
na

— ---

Foss: Fossa — — Fodio, is: Farfossi

Flegm: Flemma Φλεγμσ: Flemma F h l e g m a ,  atis: 
Plemma

Furckone: Ti imbratti Βουρκώνω: Infangare, 
imbrattare

' —■*

G Γ Gr

Ghora: Citta Χώρα: Citta --- --

Ghaidhiarae Ghaidhu- 
ra: Asina

Γαδάρα, e Γαδδύρα: Asi- 
na

--  ---

Ghaidhiari: Asino Γαϊδάρος: Asino ' --- ---

Ghargarism: Gargaris- Γαργαρισμα: Gargaris- Gargarisma, a e :
mo mo Gargarismo

Frances®—Iti 
llano

Fraxinelle:Fri 
sinello

Fraye: Fregati

Filibre: Fillers

Fond: Fondo

F orge: Fucinaj 
Fabbrica

Face: Faccia
hl«t

Fantaisie: Fan
tasia 

Fantome: Fan- 
tasma

Fosse: Fosso 

Flegme:F lemma

G

G a r g a r i s m e : 
Gargarismo

Sr

%·



idesoo—Ita 
llano

Filler.

Fuck II — —
08

che: Faccia
tccia
-  Men: Sentenza

Fa ll -  -

Fa:

, IlegmaoFlemma

a

purghelm; Gar-*, 
garismo

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

Fraxinelle: Frassi- 
nello

-----  ----- Frassino: Frassino 

Frecare: Fregare

File: Filiera --  --- Felera: Fila

Fundo: Fondo, l’e- 
tremo

Forge: Fabbro :  :

Funnu: Fondo 

Forgia: Fucina

Face: Faccia

— —-

Faccia: Viso, volto

----  -- — _ —

Fantasema: Fantasma

Phantom : F a n- 
t a s  ra a

:  :

Fantasma: Spettro 

Frattaria: Moltitudine

--  --- — _ Fresa: Biscotto

--- --- — — Fammolo: Servo

--  -- — — Fescena: Corba

--  --- — — Fuosso: Fosso

Phlegm: Flemma Freoma: Flemma

Gr G Gr

--  -- Ghora: Monte
(sinecdoehe)

— —

Gargle e Gargling: 
Gargarismo

-----  -- Gargarismo: Gargariz- 
zare
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano Frances©—Itj 1 
liano

Gargariss: Gargarizza Γαργαρίζω; Io garga- 
rizzo

G a r g a r i z z o ,  as: 
Gargarizzare

--- --- f t

Gkhitones: Vicina Γείτονα: Vicina --- — — — 1

Gkhiton: Vicino Γείτον: Vicino --- --- — — 1

Gkhitonia: Vicinato Γειτονιά: Vicinato --- --- — — 1

Ghoon: e Gkhnee: Gi- Γόνα: Ginocchio, Κνη- Genus , i : Ginoc- Genou: GinoJ
nocchia μη: Stinco chio chio j

Ghulia e Ngkulia: Go
losita

Γουλιά: Golosita Gula, ae : Gola e 
Golosita

Gueule Gola j
Ghof: Coscia, Anca Γοφος: Coscia, anca --- --- --- --- 1

Ghonea: Angolo Γονία: Angolo Goniaca, ae: Pietra 
prezi'osa angolare

--- --- j

Ghdts: Voce colla qua
le si minaccia il gatto

Γλάρος: Folaga

m~r~~ " _

Gliaresza e Laresa: Uc
cello, Folaga

Laros, i: Sorta di 
uccello ' ~  ~  j

Gkriisct: Pugno Γροθς: Pugno ·“““ ' —

Gnogh: Io conosco Γινώσκω: Io conosco, 
e Γνώμη: Conoscen-

Gnotus: Conosciuto --- --- ^

Gkhirscia: Ciriegia
za

Κερασία: Ciriegia Cerasum: Ciriegia Cerise: Ciriegis

Gkriscia: Pica Κίσσα: Pica --- --- --- ---

Ckhiiimi: Sonno Κοιμούμαι: Io dormo --- --- --- ---

Ckhiums6n: D o m e Κοίμησις: Sonno --- ' --- --- ---

Gkremis: Precipita Κρημνίζω: Precipito --- --- --- ---

Ckremisma: Precipizio ΚρήμνισμαΓ Precipizio --- --- --- ---

Gkardhi o Gkaroi: Sie- 
pe che forma la cu- 
stodia del giardino

Cardo, in is : Car- 
dine—Plinio l’u- 
sa nel senso di 
confine di un cam-

• po

Garder: Gusto 
dire

Gkhiint: Gente, nazione — — Gens: Gente Gent: Gente

Gliende: Ghianda — — Glando; Ghianda Gland: Ghiand.

Ghavat: Grossa scodel- 
la di creta

Γάβαδον: Vaso grande G a b a t a e :  Vaso 
grande

—*-

y <W '|Jr

ke Gai

iafien:Giardi
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cese- Idesco—Ita- 
llano

Git llie: Ginocchio

-  Iktze: Gatto

niprsche : Cirie-

arten: Giardino

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napoletano

--- --- -----  -----

Gargarezzare: Garga- 
rizzare

Kn&e: Ginocchio

--- --- — —

--- --- --- ---

Golio: Golosita deside- 
rio

Uifo: Lombo, anca

—- -- --- ---

--  -- --- --- — ■ --- ■

Know: Conoscere Gnega: Io conosco --- ----

1
Crisgne: Ciriegia Cerasa: Ciliegia

--- --- --- ---

--- --- ---  -- --- —

-----  ----- -----  ------ --- --

-----  --- --- ;-- --- ---

Gard: Guardia ---  --- ---  ---

___ -- --  - Gente: Nazione

--- --- ,--- --- Agliandra: Ghianda

_  — — ----- G aveta: Vaso grande 
per uso di cucina



Μ

Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano

Gliutur: Golare
e

Gliutt: Desidera 

Ghuu: Bastone

Glutio,' is, ire: In- 
ghiottire; donde 
Glutus : gola , e 
G 1 u t ο , ο n i s :
Ghiottone

Gkhiri, ed accus: Gkhi- 
rin: Seno, grembo 

Ghaltani e G hagltani: 
Laccio intrecciato a 
treccia

Gap: e Ghape: Apri

Γαϊτάνι: Laccio intrec
ciato: Treccia

--- ---

Ghorget: Gorge, fauci --- --- Gurges: Gorgo

Ghaa: Io mangio 
e

Ghami: Mangiamo 

Hengkri: Ha mangiato

Γράω: Io mangio 
e

χαύτω: Mangio ardi- 
tamente

Gkrop: Fosso,sepoltura --- --- --- ---

Ghavgnen: Guadagna --- --- --- ---

Ghagliun: Gallone, na- 
stro

Gliebra e Lebra: Leb- 
bra

Gkas: Riso

Λέπρα: Lebbra Lepra: Lebbra

Gkosgd: Chiodo di ferro 
e

Gkosdia: 11 chiodo

—— —·

Glidhi e L id h i: A le
gato

Ckhimon: Tuona

Gharaxi: B fatto giorno

Charaxma: 11 fare del 
giorno

Gliemri: Gomitolo 
e

Gliemsci: idem

χειμών: Inverno , e 
Tempesta

χαράζω: Spunta il gior
no

χάραγμα: Il fare del- 
l̂’alba

Ligo, as: Ligare, 
annodare

Gemo, is, ui: Ge- 
mere, strepitare

Glomer, eris: Go
mitolo

1

France*©—Ita 
llano

Glauton: Ghio 
tone

Guy: Bastone

G i r o n :  Seno 
grembo

Gorge: Gola

i



*
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e,e"Ili
*no idesoo—Ita- 

liano

unger: Fame

rab: Fosso

ewinnen: Gua- 
|dagnare 
rallone: Nastro

Ingleae—Italiano S la v e—Italiano DIaletto N apolitano

Glutton: Goloso 
e

Lust: Desidero

--- --- Gliottere: Inghiottire

Guy: Bastone --- --- --- ---

Giron: Seno, grera- 
bo --- _  '

Gap: Apertura, e 
Gape: Aprirsi 

Gorge: Gorga

--- ---

Gargia: Branchie

Ghamp: Masticare --- --- — --- 1

H u n g Y u  
Hugry: Che ha fa-

me
Gr6b: Sepolcro --- · ---

•
:  : Lebbra: Lebbra

Gaze: Stupore — — --- ---

--- --- Gkosdia: Ferro
{sinecdoche)

- 1 ■ 1 -1-1"1 ■

--- --- Gljfidi: Slegato Liare: Legare

--- --- --  --- --- ---

--- — --- --- — ---

--- —
4

Gliubmmaro: Gomitolo



I
A lbanese-Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano Franoese—Ita

liano |

Gharea: Allegrezza χαρώ : Io gioisco , e 
χαρα: Gioja

Gau: Allegrezza, e 
Gaudeo, gavisus: 
godere

j

— —

Gull: P ecorone, Man- 
zo, Stupido

Grammatii: Lettera, ci- 
fra

— — — —

Γραμμάτων: L ettera, 
segno

G r a m m a t i c a l
Grammatica

■ “ ~~

Glieri: Ghiro — — Glis, iris: Ghiro — —

Glingkorisz: Liquirizia Γλυκορριζα: Liquirizia Glycirrhiza: Liqui
rizia

— —

Gliaccu e Lacku: Cap- 
pio, Insidia, Laccio

Λάκκος: Laccio? cap- 
pio

Laqueus: Cappio, 
inganno

Lacs Cappio

Giacka: Giuba Λάκα: Giuba — —■ —— —

Heami - gkruur : Man- — — — — — —
giamo grano, pane

Gkruur: grano, pane — — —— - ’

Gkaag: Gabbia . — — — — Cage: Gabbia

Gnercka: Matrigna — — Noverca: Matrigna — —

Ghrigna: Stizza, ira Γροΐνια: Tristezza --- --- — *--

Ghieel: Vita --- --- --- --- — —

Ghuund: Naso χονδρο: Cartilagine --- --- ---- —

G haressem : Mi ralle- χαρίζομαι: Mi rallegro __ —— _
gro

Ghalcoma: Caldaja χάλκομα: Caldaja --- --- — —

Ghamomil: Camomilla χαμομηλα: Camomilla Camomilla: Camo
milla

— —

Ghiirr: Siero —  — --- ---- — —

Gkhiisz: Ricotta — — --- --- ■ --- —

Gkriia: Donna e Ghraa: Γρουα: Donna vecchia __ — — —
Donne

Lipi e G lippi: Ha do- 
mandato

Λιπτω: lo domando "
“

Gliavrissi: Brucio Λ αερίζω: Bruciare --- -- — “ —

Laftarissi: Palpito Λαχταρίζω: Palpito — -- "

edii·'1
l i » '

eh ;̂l

Seel: Via

Guild: Can 
m s  ί  !a ’ 
del case

:Ca
rniiia
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1 edesco—Xta- 
liano

1
Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

--- --- --- --- Grell0ia: Si abbandona 
alia gioia

I — — Gull: Gonzo --- --- --- ---

I  — — --- — --- --- --- ---

1  — — --- --- --- --- Galiero: Ghiro

I ehleife: Cappio

Licorice: Liquiri- 
zia

Lace: Allacciare

--- — Lecorizia: Liquirizia

1 — — --- --- -- --- Giacca: Giuba

1 — — --- --- Iiem kruh: Mangio 
pane

--- ---

— — Cage: Gabbia — — Gajola: Gabbia

leel: Vita

Novercal: Di Ma- 
trigna

— — Gronna: Cera brusca, 
stizzita

5und: Cane—11 
naso 6 la virtu 
del cane

— - __ __

Camille: Camo- 
milla

Cdmomile: Camo- 
milla

t Sir: Formaggio

Camamilla: Camomilla

--- ---

Cheese: Cacio

--- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

fii)

bia



Albanese — Italiano Greco—Italiano Latino-Italiano

Ghaidhiare: Attraente

Ghrisomol: Albicocco

Glipsi: Manco

Ghagnuni: Garzoncello 
ragazzo

Ghuitt: Uomo sprege- 
vole, parole d’ingiuria 

Gualan: Bovaro

χάΐδιάρα: Piena di fa- 
cezie, graziosa 

χρυσός - ρ,ηλον: M e 1 0 
d*oro

Λειψει: Mancherei; da 
λείπω: mancare

--- ---

Gliossi: Ha liquefatto Λειώσις: Liquefazione --- ---

Glinoi e Linoi:Pressoio 
di uva

G lengkon: Deperisce,

Ληνός: P r e s s o i o  di 
uva

Λιγώνω: Far deperire __

Glick, e Lich: Malo Γλυκύ: Mai caduco --- ---

Ghiiai: Presta Γοϊ: Locare --- ---

Gkhiatt: Largo, piatto --- --- --- ---

Gkrasgdi: Fienile, pa- 
gliera

Κραστις: Fieno, paglia --- ---

I I , H I

til: Stella Ηλιος: Sole, stella — —

Irgkhient: Di argento Αργύρων: Argento Argentum:Argento

Isziu: M isero, disgra- 
ziato, ed anche nero 

Iatria: M edicamento, 
rimedio

Iatroi: Medico

Οιζύος: Misero 

Ιατρια: Medicina

Ιατρός: Medico

Iatrice, e s : Arte 
medica, e Medi
cina

Iasct: Fuori --- --- --- —

Idhfea: Idea Ιδέα: Idea Idea, ae: Idea

lick: Elce --- --- Ilex, is: Elce

Itti: 11 tuo --- --- --- --

Franceee—Ita- 
liano

I

Id&e: Idea,
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'edesoo—Ita- 
liano

I

lee; Idea

Inglese—Italiano Slave—Italiano Dlaletto Napolitano

--- ---

--- ---

Cresuommolo: A 1 b ί
ο o c c 0

--- ---

--- ---

Guaglione e Guagnone: 
ragazzo, garzone 

G uitto: Uomo sprege- 
vole, ingiuria 

Gualano : Garzone di 
campagna, Bovaro

Lich: Colpo, male Lik: Medicina, male

--- ---

--- --- --- --- Chiatto: Largo, piatto

I I I

— — — —

Argiento: Argento

Oust; Cacciar fuori

--- ---

Id6a: Idea — __ _,

Ilex: Elce 

Thy: Tuo —■ —

Elece: Elce

7
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Albanese-Italiano

Idhes: Companatico

Isc: Quello era; Iscin:
, quelli erano 
lam: Io sono

Isct ed esct: E

Igliet: I fianchi

Isckriiar: I s c r i t to  e 
scritto

Isckugliet: Strappato

Iscpet: Attivo, diligen- 
te, attento 

Iscprisciur: Sparso

Ipam assur: immensu- 
rabile

Impiuar: Colmo, riem- 
pito

Ihiravogli o Xiravogli: 
Manipulo 

Iscerbier: Servito

Iiti: Voi

Imi: Mio

Iglieu: Leggiero

Idditur: Dotto

Idhulit: Idoli

Ihiropanne e Xiropan- 
ne: Panno, Mappina 

Ihiromeri e Xiromeri: 
Lardo

Ihima o Xima: Pendio

Ihietta e Xetta: Trec- 
cia, coppia

Iava-Made: Settimana 
Grande o Maggiore 

Iis: Gesso

Greco—Italiano

Είδος: Cosa

Ης: Tu e r i , Ησαν: e- 
rano

Εστί: E

Σπέρνω: Spargere

χειρο ο̂λον: Covone

Εμδς.* Mio

Εικαιος: Leggiero

Ειδδτως: Dottamente

Εδωλον: Idolo

Κεροπάνι: Panno

χοιρομέρι: Lardo o por- 
zione di maiale 

χύμα* Pendio

χαϊτα: Treccia

Ερδομάδα: Settimana 
Maggiore

Latino—Italiano

Es: Tu sei

Est: Quello e

Ilia, um: Fianchi

Inscribo, is , ipsi, 
iptum, ere: Scri- 
vere sopra 

Inscultus: Impres- 
so, sculto 

Inspecto: Guardare 
attentamente 

Inspargo, is, Spar
ger sopra 

Immanis: Smissu- 
rato

Impleo: Colmare

Inserbio, is: Servi- 
re

Meus: Mio

Doctus: Dotto 

Idolum, i: Idolo

Gipsum: Gesso

Francese—Ita-] 
liano

Est: E
1st t

i‘ u

Gypse: Gesso B l
|V ^
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano
b-

Francese—Ita- |  
llano 1

Ien im a: Generazione, 
stirpe

Iatrepsia: Curabilita

Γέννημα: Stirpe Gene- 
razione

Αγιατρεφία Γ Incurabi- 
lita

---  --- — — I

L Λ L L

LAvora: Pazza leggiera Λάβρα: Ardore,impeto --- --- — — 1

Liter: Libbra, peso Λίτρα: Libbra, peso Litrum, i: Litro Libre: Libbra |

Liv^n e Glivan: Incen- Λιβάνι: Incenso Libanus: Incenso — — 1
so

Lapiti e G lepiti: Ha 
Iambi to, leccato 

Labirint: Laberinto

Lis e Glis: Quercia

Λαπτω: Bevo lamben- 
do

Λαβυρίνδοί: Laberinto

Lambito, as: Lam- 
bire, leccare 

Labyrinthus: La
berinto

Laper: Lambire 1

Labyrinthe: La-g 
berinto fi 

Lais: Querciuolo 8

Lavoma e Gliavoma: 
Piaga, Ferita 

Lavon e G liavos: Im- 
piaga

Latriin: Fogna,Latrina 

Laamp: Lampada

Λάβωμα: Piaga, ferita 

Λαβώνω: Ιο impiago

Λαμπάς: Lampada

Latrina, ae: Latri
na, fogna 

Lampas: Lampa

Latrines: Fogna j 
Latrina

Lampe: Lampa- 
da

Legona e G liegoon: 
Puerpera

Lescion: Lo lascia, lo 
libera

Luft e Gliut: Desidera

Λεχωνιά: Puerpera

Λϋαον: Lascia tu, aori- 
sto I imper. da Λΰω: 
Libero, lascio

Laxo, as, are: Li- 
berare, sciorre

Laisser: Lascia- 
re

Laviini Lavinare, ri- 
vagno

Limun: Limone Αειμδνι: Limone --

Lave: Lava 

Limon: Limone

Lojee: Frotta, moltitu- 
dine per lo ρίύ di uc- 
celli

Lengk: Brodo, mangia-

Λόγια: Moltitudine, 
Frotta

-

Γ6
L&eson e Gliesbn: Al-

leggerisce
Losen e Gliosqn: Quel- 

lo Liquefa
Λυώνω: Ιο liquefaccio L yo, a s , are: Li- 

quefare
--- ---
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Albanese—Itallano

Leter: Ladro 

Laghane: Focaccia

Langeglie: Fiasco, Lan- 
cella

Lai e Gliai: Lava

Lepura e Gliepura : 
Lepri

Lefter e Gliefter : Li- 
bero

Li?a e Glida: Legai

Liera e Gliera: Unta

Lii e Gl i i : Lino , ed 
accus. Liin e Gliin

Glieck&nck: Salciccia

Lala e Gliaglia: Zio

Lamie: Lamia

Le^nz: Lancia

Lathdre e LaOure: Le
gume

Loog: Loggia

Lap e Gliap: Floscez- 
za

Langkarii: Languidez- 
za

L&e e Glibe: Lascia  

Glteeth: Leggiero 

Luvii: Baccello

Lippi e Glipp : Lutto,
tristezza

Lulia e Gliuglia: Fiore
0

Lino e Glinoi : Stret- 
loio, palmento

Greoo—Itallano Latino—Itallano Franceee—Ita
llano

Λάθρα: Furtivamente Latro, is: Ladro --- ---

-Λάχανον: Focaccia, Laganum , i: Fo
caccia, conforti- 
no

--- —

Λαγενα: Brocca Lagena, ae: Buccar- 
le, fiasco

—  —-

Λούω: Io lavo Lavo, as, are: La- 
vare ·

Laver: Lavare

Λεπερα; Lepri Leprae, arum: Le
pri

Lievre: Lepre

Ελεύθερος: Libero — —- ——' ”

— — Ligo, as: Legare --- ---

Λέρα: Lordura, untu- Lino, is: Ungere --- ---
me

Λίνον: Lino Linum, i: Lino r

Λουκανικον! Salciccia Lucanica, ae: Sal
ciccia

--- --

Λαλάς: Gran padre — — —  —

1
Λάμια: Lamia — — Lamie: Lamia

Αογγη e λαντζα! Lancia Lancea, ae: Lancia Lance: Lancia

Λαθούρι: Legume, ci- __ __ --  ---
cercole

Loge: LoggiaΛογιον: Loggia Logeum o.Logium: 
Loggia

Λαπαρας! Floscio --- --- —' ——

— — --- --- --  ---

Λύω*. Lascio --- --- --- ---

--- --- Levis: Leggiero L&ger: Leggiero

ΛοωβΙ: Baccello --- --- — ---

Λύπη: Lutto, tristezza --- --- --- ' ---

Λουλοίίδιον: Fiore Lilium: Giglio --- ---

Λ η ν ό .  Strettojo, Pal- / _ __ --- ---

mento

Lein: Lir

« La

! Los: Log
palchetto

Lapp:Vizzi
scio

‘ficcliiiLpt
ro > '

I
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Albanese—Italiano 
*

Greco—Italiano Latino-Xtaliano Franceae—Ita
liano

Lipsen: Manca Λειφω: Manchero
<

Ellipsis: Maneanza --- ---

Laresz: Folaga, uccel- 
lo

Lart e Gliart: Alto

Λαρος: Folaga --- --- •
--- --- Latus, a, um: Pro- 

fondo, alto
--- ---

Livere e Glivere: Spo- Λεβηρίί: Spoglie --- --- --- --
glie, veste

Lavros e Gliavros: A- 
vido

Λάβρο,-: Avido Labrus: Pesce vo- 
race

——1

Lipissur e G lipissur: 
Affliggere

ΑυπΙζω: Attristo , af- 
fligo

— — — · "

Lia e G lia -L u e: Va- Λύα β λύη, ης.* Vaiuolo Lues: Peste, Lue --- ---
juolo maligno

Lamparissen: Risplen- Λαμπυρίζω: Ιο risplen- Lampo , a s , are: --- ---
de do Brillare

Lopat Gliopat: Paletta Αοπάς: Patella --- --- --- ---

Lutmi e Gliutmi: Pre- 
ghiamo

Λίτομαι.' Ιο prego Litatio , is : Pre- 
ghiera

--- ---

Linari e G linari: Lu- 
cerna

Λυχνάρι: Lucerna Lychnus, i: Lucer
na .

_  _

Lippa e Glippa: Do- 
mandai

Λίπτω: Desidero, do- 
mando

— — -”1

Laiiss e Gliaussi: Po- 
polo

Lock e Gliock: Palla,

Λαός: Popolo — — --- ——

- --- — — --- ---
testicolo, stupido

Loth e GlioD : Stanca, --- --- — — —— —~
annoia

Λίπος: Lippo Lippum: LippoLipp: Lippo ——1 ■ ■ ■

Lebra e Gliebra: Leb- Λέπρα: Lebbra Lepra, ae: Lebbra --- ---
bra

M Μ M M

Memma: Madre Μάρ μα: Madre Mamma, a e : Ma
dre

Maman: Madre %

Miu e Mii: Sorcio To- Μυς, μυοςΐ Sorcio, to- Mus: Sorcio --- ---

P°
Misza : Mosca e For-

po
Μύγια e ΜυΙα: MOSCa Musca: Mosca Mouche. Mosca

mica
Mactra, ae: MadiaMagkhia: Madia Μαγις: Madia —

Mlaster: Impiastro Μπλάστρι: Impiastro Emplastrum: Im
piastro

Emplatre: Im
piastro
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idesoo—Ita- 
liano Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napoiitano

Lampare: Balenare, ri- 
splendere

Locco: Sciocco, Stor- 
dito

Lebbra: Lebbra

M M

lama: Madre Mam: Madre

laus: Sorcio Mice: Sorcio

Memma: Madre 

Misc: Sorcio 

Muh e Mugh: Mosca

Mamma: Madre

’fiafter: Impia- 
stro

Plaster: Impiastro

Martora: Madia 

Nchiasto: Impiastro

8
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Albanese—Italiano

Μόοΐ e M ola: Pom o, 
melo

Meter: Misura, metro

Messi: Vita, mezzo; ed 
accus. Mesin, MesO : 
Vitina

Mentra: Ovile, Mandra 

Misc: Carne

Mlagka: Malva

Mariollesz: Scaltra

Mariolia: Ladra e Scal
tra

M am ilia  e Marriiglia: 
Luttuga,

M a n u s a c h i a :  Viola 
mammola

Martiria: T estimonian- 
za

Maagh e Maga: Stre- 
gona, Maga 

Magkhia: Magia

Mengkan: Mangano

Mengkaniss: Mangana 
tu

Magkhifepsur: Amma- 
liare-

Maj: Maggio

Marvaszii: Malvasia

Manaria: Mannaia

Moi: Mese

Mencha: Manica

Menna: Manna

M a n t i l i  e Mantigli: 
Fazzoletto

Greco—Italiano

Μύλη: Melo

Μετρον: Misura, metro

Μέσον: Mezzo, vita, 
cintura

Μάντρα Mandra

Μαλάχη: Malva

ΜαργΙολισσα: Scaltrez- 
za

Μαργιολιά: Scaltra 

Μαρούλι: Lattuga 

Μανουσάκιον : V i o l a
mammola

Μαρτυρία: T e s t i m o -  
n i a n z a

Μάγα: Maga, Strega

Μαγία: Magia

Μάγγανον: Mangano,
Maciulla

ΜανγγανΙζω: Mangana- 
re

Μαγεύω: Ammaliare 

Μάης: Maggio 

Μαλραζια: Malvasia 

Μανάρα: Mannaja

Μανίκι: Manica 

Μάννα: Manna
V
Μαντίλι; Fazzoletto

!

i

i
Latino—Italiano

Malum, i: Pomo

Metrum, i: Metro, 
misura

Meson, onis: Mez
zo

Mandra, ae: Man
dra

Malache, es: Mal
va

Martir: Testimone 
martire

Magus, i: Mago 

Magia, ae: Magia

Majus, ii: Maggio

Manicae , a r u m :  
Maniche

Manna, ae: Manna

Man tile, is, o man- 
til ium : Tela da 
mano Fazzoletto

Francese—Iti 
liano

Metre: Metro 

Moisi: Mezzo i

ϊ# .:
*  118

let*’
lit!-

Mariolet: Dam< 
rino

Martyr· Martir®h'i!iM:

Magie: Magia

Mai: Maggio

lit-.1 k

fedla
tare

Malvoisie: Mal-ffl»iaiv%:  ̂
vasia f l  va«ia

Mois: Mese

Manche : Mani-1 
ca

Manne: Manna Hat
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«Ή
ι»ιιο 'edesco—Ita- 

liano

Betrum: Metro 

Uitte: Mezzo

'arthrer: Mar- 
tire

[agie: Magia

[angen: Manga- 
nare

'ai: Maggio

'alvafier: Mal- 
vasia

anna: Manna

Ingleeo—Italiano Slavo—Italiano

Miter: Misurato

------ ------

Means: Mezzo
------  ------

Mess : Vivanda; Mesa: Carne
M eat: Carne —
pronunzia Misc

Mollows: Malva

------ ------

Martyr: Martire

------  ■------

Magician: Mago —  ■

Mangle: Mangano ------ ------

May: Maggio ------ ------

M&lmsey: Malva- -----  -------

sia
------  ------

Manna: Manna Manom: Manna

Λ

Dialetto Napolitano

Milo: Pomo

Mariola: Ladra

Mangano: Mangano

Majo: Maggio 

Marvasia: Maivasia 

Mannara: Mannaia

Maneca: Maniea
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Albanese-Italiano

Me e met, prep.: Con

Marmur: Marmo

Majh&ra o Μ η χ β τ η :  
Coltellaccia 

Mars: Marzo

Malangkonii: Melanco- 
nia

Meridhe: Mica, Porzio- 
ne

Mbsaal: Mensale

Mermdgka: Ragno

Miin: Mina

Mesnat: Mezzanotte

Murmuriss: Mormora

M iisct: Mosto e Μύ- 
sotisc: di Mosto 

Mulii: Molino e Muliri: 
idem

Mpoli: Ha seminato

Mrisz: R ezzo, merig- 
gio, ristoro

Mori: Voce per chia- 
mare

Mpujar e Bujaar o Bu- 
gliari: Signore, genti- 
luomo

Mpocia, e meglio, Poc- 
cia: Boccia, pignatta 

Mosgh: Muschio

Mifelk o MiegP Munge

Masckul: Maschio 

MSe: Piu

Mi6t: Specie di fitto

Greco—Italiano Latino—Italiano

Με β μετά: Con --- ---

Μαρμαρον: Marmo Marmor: Marmo

Μαχαίρα: Coltellaccio 

Μάρτιος: Marzo

Machaera: Spada, 
scimitarra 

Martius: Marzo

Μελαγχολία: Mel anco- 
nia

. Μερίδε: Mica, porzio- 
ne

ΜΙσαλι: .Mensale

Μερμίγκα : Ragno, ΪΠ- 
setto

Μίνα: Mina

Melancholia: Ma- 
linconia

Meris , idis: Por- 
zione di campo

Mensalis: Di men
sa

Myrmecium: Sorta 
di ragno

Μεσανικτος: Mezzanotte

Μουρμουρίζω : Ιθ mor- 
moro

Μούστος: Mosto

M e s o n y c t i u m  : 
Mezzanotte 

Murmuro, ar: Mor- 
morare

Mustum: Mosto

Μύλος: Molino Mulinum: Molino

Μτώλι: Innesto — —

Μυρίζω: Io meriggio, 
fiuto

Μώρί: Voce per chia- 
mare

Μτογιάρος: S i g n o r i a  
ru ssa , valacca e 
maldava

Μποτζ: Boccia

M eridio, as: Me- 
riggiare

Μοσχος: Muschio Muscus: Musco

Δρελγω: Mungere Mulgeo: Mungere

— — Masculus: Maschio

— — --- ---

Franoeee—Ita- 
liano

Marbre: Marmo

Mars: Marzo

Melancolie: Ma- 
lanconia

Mense: Mensa

Mine: Mina

M inuit: Mezza-;
notte 

Murmorer: Mor-j 
morare 

Mout: Mosto

Moulin: Molino

lii·1 

fa:· 

.!o: · 

fa·

fa''

Boiard : Sieno-u/
ria—titolo usa- 
to dai Russi

Muse: Muschio

fa: Mil

dinevii; 

fa iie ln  ■'

11
fai'-fa-

0 ; ϊ ι ζ ; D

ι: M.

^  e via.-

Maas; Ma,Jf| 

Mê : Piu

A%|
''«one
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Jif Ik’edesco—Ita- 
liano

W.

3?Z«;

ΐ. Λ

it: Con

armor: Marmo

efftr: Coltello

'arz: Marzo

e l a n c h o l i a :
IMalanconia

II —  —

ine: Mina

i t t e r n a c h t :  
Mezzanotte 
’urm eln: Mor- 
moreggia 
!ostiz: Di mo- 
sto
tilhe: Molino

[osch: Muschio

ielken: Munge- 
re e M ilch: 
Latte

iMaan: Maschio

Mehr: Piii

Miethe: Affitto, 
pigione

Inglese—Italian© Slavo—Italiano Dialetto Napoletano

Marble: Marmo Mramora: Di Marmo
t

Marmoro: Marmo

March: Marzo --- --- Marzo: Marzo

M elancholy: Me-· 
lancolia

--- --- Melanconia: Mestizia

Mense: Mensa --- --- Messale: Tovaglia

Mine: Mina ---  --- --- --

Midnight: Mezza
notte

Murmur: Mormo- 
rio

Must: Mosto

M urmurisza: M o n  
m or a r e  

Musct: Mosto

Murmuro: Mormorio 

Musto: Mosto

Miller: Mugnaio e 
Mill: Molino

Malen: Molino Mulinaro: Mugnaio

:  : . _  ---

Boyar: Nobile rus- 
so

--- -- --- ---

— — Box: Boccia --  --

Miish: Muschio --- --- Musco: Muschio

Milk: Mungere Mljeka: Latte --- ---

Ma s c u l i n e :  Ma- 
schile

--- --- Mascolo: Maschio

--- --- --- --- --- ---

i



Albanese—Italiano

Miescter o M a s t e r ;  
Maestro

Miendul o M e n d u l :  
Mandorlo

Mall o Magli e MalGi: 
Montagna, monte 

Maal: Voglia, Desio

Miel: Farina

Massen: Quello misura

Mass: Misurato

Muff: ed accus. Muffen: 
Muffa, cattivo odore

Mnseul* Fusajuolo

Motter: Sorella

Madh: Grande, giovine 
e MaOti: Grandetto 

Me : A m e ; Me dha: 
me lo diede, o lo die- 
de a me

M binemer: Sopranno- 
me

Miegkula: Nebbia

Mira o Emir a: La bon- 
ta, il bene 

Ment: Pensiero, anima

Mrai: Finocchio

Mot e Imotem: Tempo 
e attempato 

Muscka: Mulo

Metanii: Penitenza

Macee o Maccia. Gatto

Sa mnorn : Trattienmi 
molto

Mpion: Golma, lo riem- 
pie

Greco—Italiano

Μάστορης: Maestro

Μαλος: Tenero

Μητερχ: Madre

Εμέ Ο Με: Me

Μένος: Animo, mente

Latino—Italiano

Magister: Maestro

Μετάνοια: Penitenza

Ιίληρώνω: lo  Colmo e 
ΠλεΙον: Molto

Mentior, is ,  men- 
sus: Misurare

Me: Me

Mirum: Cosa ma- 
ravigliosa 

Mens: Mente

Metanoea, ae: Pe
nitenza

Francese—Ita 
llano

Maitres: Maestro

A m ende: Man 
darlo

Mesure: Misura

Mental: Mentale
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•»J£

Is'ir

lister : Mae- 
;ro
mdel : Man- 

[orlo
Jd: Foresta, 
lontagna 
ial: Voglia

ihl: Farina

lessen: Misura- 
*e
[asz: Misurato

tuffen: Muffa- 
*e, o d o r a r e  
male
u sk e l: Cocco, 
’usajuolo 
'otter: Madre

'adehen: Gio- 
Ivane

'einen: Pensare

donat: Mes e , 
tempo

Inglese—Italiano

Master: Maestro

M&al: Farina 

Measure: Misurare

Mother: Madre 

Mighty: Grande 

My: A me

B ynam e: Sopran- 
nome

Mind: Pensiero

M onth: Un mese 
tempo

Slave—Italiano

Mesctar: Maestro 

Miendeo: Mandorla

Mattere: Le Madri 

Mad: Giovine di eta

Magla: NebbiaΌ

Mira: La pace, il be
ne

Morac: Finocchio 

Imat: Tempo 

Masghe: Mulo 

Metania: Penitenza 

Macka: Gatto 

Sa ranora: Trattieniti 

Ρύη: Pieno, Colmo

Dialetto Napolitano

Maisto: Maestro 

Ammennola: Mandorla

Mesura: Misura

Muffare: Muffire 

Muscolo: Fusaiuolo

Miscia: Gatto

f



Albanese —Italiano Greco—Italiano Latlno-Itallano

Miit: Stereo, concime --- --- --- ---

M asiiri: Cannello per Μασούρι: Cannello __ __
incannar filo

Morgaritari: Lavorato- Μαργαριτάρι: Perl a Margarita: Perla
re di Perle

Marmarossi : Ha pie- Μαρμάρωσις : Pietrifi- Marmarosus: Mar-
trificato cazione , moreo

Mustackhi Mostaccio ΜαυστάκιΙ Mostaccio Mustaceum, i: Mo
staccio

Mnoi: Resto, dimoro Μένω: Io resto, dimo- 
ro

--- ---

Mascarepsa: Ho acca- Μασκαρευω: Scherzo, --- . ---
rezzato, scherzato accarezzo

Magkiron: Fa la cucina 
e

ΜαγειρΙυω: Far la cu- 
cina

Agkiron: Star digiuno —  — --- ---

Mitaar: Liccio che ser- Μιταριά: Liccio —  ---
ve per alzare e bassa- 
re il filo nel telaio 
nel fare la tela

Mbullon o Mbuglion: Βουλλώνω: Coprire --- ---
Lo copre

Mpckata: 11 peccato ---  --- Peccatum: Peccato

Merckat: Mercato --- --- Mercatus, i: Mer
cato

Mbras e Mbraszen : __ __ --  --
Vuota tu e si vuota-
no ,

Moorgh: Morchia --- --- ---  ---

N N N

Ni e Nani: Ora, adesso Νύ ο Νυν: Ora, adesso Nunc: Ora, adesso

Nama e anama: Vino Ναμα: Vino Nam a,atis: Liquo- 
re

Nat e Natta: Notte Νίκτα: Notte Nocte: Di notte

Nemes: Sentenza No(ao<: Legge Nemesis: Dea del
la giustizia

Nissem  : Io mi avvio, Νισσομαι: Ιθ vado, 10 Nitor, eris, nisus:
vado mi avvio A vanzarsi, inol- 

trarsi
Nip e Nippi: Nipote N^mov: Piccol ragaz- 

zo
Nepos, tis: Nepote

Frances®—Ita· 
llano

Marguerite: Per 
la

Mar brer: Mar 
morare 

Moustaches: M 
stacchi

Marche: Merca· 
to

N

Nuit: Notte

Meveu: Nipole
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l H  Ikdesoo—Ita- 
liano

ft; Stereo

II _

Lrmor: Marmo

:e?;V

irkt: Mercato

N

iun: Adesso 

_ *

acht: Notte

effe: Nipote

Inglese—Italiano Slave—Xtaliano Dlaletto Napolitano

Miick; Concime -----  ----- — —

MArgarite: Perla, 
Margarita 

Marble: Marmoro-
so

M u s t a c h e s :  Mu- 
stacchi

Mramora: Di marmo

Mustaccio: MQstacchio

Marhet: Mercato

■ V '

—

✓

-----  ----- Praszan: Vuoto — —

-----  -----  ' Murga: Morchia —  1

N N  . ' N

Noun: Ora, adesso 9—
— —

Night: Notte . Noch e Nocc: Notte — —

Nemesis: Vendetta _  — f

Nephew: Nepote -----  -----
V

•
1

t
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Albanese—Italiano Greco—Italiano

N gkoglissi: Ha incol- 
lato

Nzitaar: Innestare 
e

Nzert: Innesto

Nemri: Numero

Niissia: Sposa

Nemroi: Ha numerato

N a e N&sc: Noi

Nent: Nove

Ner6nza: Arancio

Ngkhiotula: Mescolan- 
za di checchessia,con- 
fusione

Nicochire: Massaia, e- 
conoma

Nunni: Compare

Nanna: Nonna

Ngkhiesct: Vicino, at- 
taccato

Nghreen: Mangiato

Nckresciir: Increscere, 
venir a noia 

NieB: Neo

Nzerra: Ira, capriccio

Ngkrii: Fa freddo, raf- 
fredda

Nghiala e Nghiaglia: 
Anguilla

o

0or ed Oresz: Ora ed 
oretta

Or&xi: Voglia, deside- 
rio

Κολλησις: Colla

Νυοί, οΰ: Sposa, Nuora 

Νέμω: Distribuire

Νεράντζι. Arancio, e 
Νερανζιά* id.

Νοικοκύρη: Massaia, e- 
conoma di casa 

Νουννος: Compare, pa- 
trino

Νάνα. Nonna

Γράω: Io mangio

Latino-Italiano

Colligo , as: Con- 
giungere, unire 

Insitum: Innesto

Numerus: Numero

Nuptiae, a r u m :  
Nozze, sposalizio 

Numero, as : Nu- 
merare 

Nos: Noi

ΚρυαΙνω: Raffreddare 

Εγχέλεια: Anguille

o, a
Ωρα: Ora

δρεξίς·' Voglia, Desi- 
derio

Franceee—Itai 
llano

Coller: Incolla

Nombre: Num ' 
ro

Noces: Nozze

Nom brer: Nu 
merare 

Nous: Noi

Anguilla, ae: An
guilla

o

Ora, ae: Ora

Orexi, is: Voglia, 
Desiderio

Anguille : An 
guilla

o

Heure: Ora

\
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desco—Ita- 
liano

unte: Nono

0

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dlaletto Napolitano

--  --- ' rr— Colla: Cemento: eNcol- 
lare: Incollare 

Nzertare: Innestare 
e

Nzierto: Innesto

--- --- --- --- Nummero: Numero

Nuplial: Nuziale --  -- - --- — __

--- --- Nasc: Noi __ u -

Ninth: Nono --- --- — ■ —

--  —

-- ---

N gotola: Miscellanea 
di checchesia, confu- 
sione

Nfext; Attiguo, vi- 
cino

. — ~

--- ---

— — --- --- Ncrescere: Rincrescere

— — — — Nievo: Neo

— — --- --- Nziria: Ira, capriccio

—: — --- --- --- ----

— — --- --- --- --- '

0 0 0

Hour: Ora Uru ed U r isz : Ora, 
e le ore

Ora: Ora
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Albanese-Italiano Greco—Itallano Latino—Itallano

Ongkhiba: Oncia Ουγγια: Oncia Uncia, ae: Oncia

Orck: Mostro, orco Ορκος: Orco, Dio d’in- 
ferno

Orcus, i: Orco, Dio 
dell’inferno

Oramai: Adesso , ora- Ωραμα’ί: Oramai Oramai: Oramai
mai

Oftalmii: Oftalmia, ma- Οφθαλμία: Oftalmia Ophtalmia: Oftal-
lattia degli occhi mia

Ordher: Ordine Οργώνω: Ordinare Ordo, inis: Ordine

P Π P

Ponlriari: Malvaggio Πονηρος: Malvagio —  —

Provee: Assaggia --- --- Probo, as: metter 
a prova

Pusctronen: Si coprono Γπερστρώνω : Disten- P r o e s t e r n o ,  is:
e

Pusctriien: Iianno co- 
perto — e

dere coprire praestravi prae- 
stratum: Disten- 
dere: Coprire

Pusctrove: Hai coperto
Pagliotta e Palla: Pal

la
Μπάλλα μπαλλοτα: Pal

la, voto, pallina 
Μποτζα: Boccia, Fia-

Palla, ae. Palla

Poccia: Pignatta, pen- Pocillum : Piccol
tola, boccia SCO vaso

Pgliassen e Plassen: —  — — —
Scoppia

Par, aris: PariPaar: Paio —  . —

Patta: Pari, uguale; e Πακτώνω: Patteggiare Pactum, i: Patto
Pattoi: Patteggiare

Peperi: Pepe, peperone Πεπερι: Peperone Piper, is: Pepe, pe
perone

Pulia o Puglia, e Pu- 
gliat: Gallina e Gal- 
line

Πούλια: Gallina Pullus: Polio, pol- 
lastro

Pijul: Lamento --- --- --- -—

Piscia: Orina, Piscia ---  --- --- ---

Petta: Focaccia in uso 
nei sposalizi albanesi

Πητα: Torta, Focac- 
cia

--- ---

Plas e PlasO: Palazzo 
Palazzotto

Παλατι: Palazzo Palatium , 1 : Pa
lazzo

Plema: Palmo Παλάμη: Palma della 
mano

Palmus, i: Palmo e 
Palma, ae: Palmo

Franoeee—Ita- 
liano

Once: Oncia

Ophtalmie: Of* 
talmia

Ordre: Or dine

P

P r o u v e r : Pro· 
vare

Prosteruer: Di- 
stendere

Balle: Palla

Pot: Pignatta

Paire: Pajo

P acte: Patto

P o iv r e :  Pepe- 
rone

Poule: Gollina

P is s  at: Orino, 
Piscia

Pate : Pasticcio 
Focaccia 

P a la is: Palazzo

Paume : Palmo

ίlt



69

e«ê i,__
‘1| ,redesco—Ita«ίο

icia

llano

ize: Oncia

le: f 

Wiw

r o b ir e n :  As-
saggiare 
estreuen: Co- 
prire

all: Palla

11 a z z e : Scop-
piare
aar: Paio

'acht: Patto

fe f fe r :  Pepe- 
rone

'isse: Orina, e 
Pissen, Piscia- 
re

allast: Palazzo 

’alrne: Palrno

Inglese—Itallano Slavo—Itallano Dialetto Napoletano

Ounce: Oncia --- --- Onza: Oncia

O re: Oreo ---  --- Uorco: Oreo, Mostro

Ophtalmy: Oftal- 
mia

--- --- --- ---

P P P

P rove: Provare — — — — *

Prostrate: Disten- 
dere

Bis'trom: ColmaCo- 
pri

’

B a ll: Palla —  — — —;

P o t:  Pentola Pi- 
gnatta

■ 1 ■■

Pair: Pajo, Coppia Λ —  —

Pact: Patto 

Pepper: Peperone

P a cte : Patto 

Paprom : Peperone

Patta: Uguale pari, e 
Patto, patto 

P^pe: Peperone

Pullet: Gallinella --- --- Pollaria : Pollajo

--- ---
/

P iv o lo : Lamento

P is s : Orinare --- --- P isc ia : Orina

Palace: Palazzo -r _ 1 --- ---

Pdlm : Palmo — — Parmo: Palmo

i *
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Albanese—Italiano

Putiigh: Bottega

Prbj: Presso

Pack: Poco

Piufur: Polvere

Puss: Pozzo

Piig: Pece

Papuscia: Pantofola

Posct e pos: Sotto, giii

Plasck e Pgliack: Vec- 
chio, antico 

Per prep. Per, avanti

Pagkiiar: Pagato , pa- 
gare

Palack: Puzzanchera

Parcagliem : Abbiamo 
pregato, domandato 

Piejta: Ho domandato

Piin vfeer: Bevono vino

Pifeck : Io arrosto , e 
Pichien Si arrostono

Piess: Porzione

Frit o prfee: Tagliatu, 
e Preu: Quello taglid 

Pietrosin: Petrosellino

Pita e piva: Ho bevuto

Pordb.es: Piccol peto

Pi&sca: Pesca

Pes : Cinque, e P&sti 
quinto

Greco—Italiano

Αποθηκη: Bottega, ma- 
gazzino

.DoufSspc Polvere

Πίσσα: Pece 

Παπουτζι: Pantofola

Πβλασχος : PelaSgO , 
antico 

Υπέρ: per

Παρακαλέω, ώ: Pregare

ntναι: Bevere 

Πεπτω : Io CU0C0

Πρ'ιω, Ο, Πριζω: Io ta- 
glio, seco

ΠετροσιλΙνον: Prezze- 
molo

ΠΙω e Πίνω: Io bevo 

Πορδή: Peto

Πέντε: Cinque

Latino—Italiano

Apotheca, ae: Bot
tega

Prae: Avanti 

Paucus: Poco

Puteus: Pozzo 

Pix, is: Pece

Post: Dopo, sotto

Pelasgus: Pelasgo 
antico

Per: per prae

P eto, is: Doman- 
dare

P a r s: Parte

P e t r o s e l i n u m  : 
Prezzemolo 

Poto, as: Bevere

Pordepso, is, ere : 
Fare atto turpe 

P e s c a :  P e s c o ,  
frutto

Frances©—Ita-HT^S1. 
llano “  ll?

Boutique : Bol 
tega 

P r e s : V i c  ini 
presso

Poudre: Polver®liw  

Puits: Pozzo

Poix: Pece Sicbfl1·
"Hiolsre

Baboucbe: Panj 
tofola

P a r : Per 

Payer: Pagi

Part: Porzione MPartheh:

P e r s i l : Petro- ·Ρ* p. 
sillo "

P ech e: Pesca Pfirsche;Pes



iJO J edeeoo—Ita- 
liano

VicilJ

--- ---

1 11
I ' “

Polw Iider e Polver:

w. I3olvere

 ̂ H
- h i

i chen:  Impa- 
jolare

a:·

«iPartheh: Por-
zione

'etersilie: Prez- 
zemolo

'firsche: Pesca

Inglese—Italiano Slavo—Italiano

--- --- P r i: Presso Vicino

Powder: Polvere --  —

Pitch: Pece --  --

--  -- Papusc: Pantofola

--  -- ' Pod, o Posi: Sotto 
giu

Polako : A tempo

Per · Per --  --

--- --- Payer: Pagare

Plash : Zacchera --- ---

--  --

Priategljem: Prega- 
re domandare 

Pitaj: Domando, e Pi- 
to, Chiesto 

Pien vino: Bevo Vi
no

Pechi: Arrostire

--  -- Peceno : Arrosto

Piece. Parte por- 
zione

P ri: Tagliare

Pdrslei: Petrosillo P e t r u s i n :  Prezze
molo

Piti: Bere
--  --- Perdas: Peto

Peach: Persica --- ---

--  -- P&t: Cinque

71

Dialetto Napolitano

Poteca: Bottega, ma- 
gazzino

Papuscio: Pianella

Petrosino: Prezzemolo

Pierzeco: Pesca



{
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Albanese—Italiano

Perlien o perglien: Im- 
bratta, bisunge 

Perszeu: Perseguito

Pachia: Pace

Pelchiet: Piaceste, da 
Pelchier: Piacere 

Piot o P g lio t: Pieno, 
Colmo

Piexur: Intrecciato

Podagra e Podhagra

Peem: Pomo

Pesctima e Sptima:

Pisziglia: Pisello

Porta: Cancello

Pixa: Ho coagolato

Podhea: Basso di abito

Priisz: Presa

Potiss: Da a bere

Punoi: Ha arato, ope- 
rato

Petro^illa: Stola

Perivolt o P erivoglt: 
Giardino

Perbingku: Prossimo, 
. Propinquo 
Psore: Rogna

Pulari: Polledro '

Pesch: Pesce

Parathire o ParaOire : 
Finestra

Piruni: Chiodo grosso

1
Greco—Italiano Latino—Italiano

Γπερλερώνω : Bisunge- 
re

Perlinio , is , ire : 
Ungere- bene 

Persequor, is, per- 
secutus : Perse- 
guitare

Pax, pacis : pace

— — Placuit: Piacque

Πλέος β Πιοτης : Pie- 
no e uberta 

Πλέκω : Intrecciare , 
Πλεκτός: Intrecciato 

Ποδάγρα: Podagra

Pletus e Plenus : 
Pieno, Colmo 

Plexus, a um: In
trecciato

Podagra, ae: Po
dagra

Pomum, i: Pomo

Πτύω 0 φτύωί Sputare 
e Πτύμχ: Sputo 

Πιζελια: Pisello

Spuo, is ,  um : Io
sputo·

Pisum, i: Pisello

Πδρτα: Porta , Can- 
cello

Πήγω : Coagola ; e 
Πηξις, Coagulazione 

Ποδιά: Basso di abito

Πρίζα. Presa

Ποτίζω: Dar abere

Porta, ae: Porta

Podicus: Che ri- 
guarda il piede 

Prenso, as: Pren- 
dere

Poto, as, are: Bere

Πονεω: Operare fati- 
gare

Πετραχήλι: Stola

* " _

Περβόλι: Giardino --- ---

Ψώρα: Rogna

Propinguo, as: Av- 
vicinarsi 

P sora: Tigna

Πουλάρι: Polledro Pullarius: Di pol
ledro

P isc is: Pesce

Παραθύρι: Finestra

Περόνη: Ganghero di 
porta

--- ---

Frances©—Ita- 
llano

.if lψ"
m

Poursuivre: Pei 
seguitare

Paix ·· Pace

Plaisir: Piaeer<

P ie  in : Pieno j| 
Colmo

Podagre : Podi 
groso

Pomme: Pomo

faint'd

Pois: Pisello 

P orte: Porta IsM*'·

Prise : Presa

Potage: Zuppa : Zu]
bro'lo

P oulain: Polle
dro

:Pe;see



edesoo—Ita- 
liano

idagrifch: Po- 
Lagra

forte: Porta

r is e : Presa

otage: Zuppa, 
brodo

isch ·. Pesce

Ingles©—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

Pursue: Persegui- 
tare

--- ---

--- '

Peace: Pace --- ---

P le a se : Piacere — —
• M 1 · 

- · ■· . ·  '

Podagrical: Poda- 
grico

P om m el: Porno

--  ---

■ ti r '

S p it: Sputo 
Pease: PZse//i. 
PiseHt-HPtseHo

Pdrtal: Porta

Pizie o P isg ie : Pi- 
sello

P es ie llo : Pisello

P r ize : Presa

--- --- — — ■

Pottage: Pottaggio

--- ---

n 1

Propinquity: Pro- 
pinquita: Vicinita

--- —

fV

F is h : Pesce --  --- Pesce : Pesce

--- ---
« i

■ .
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Albanese—Xtaliano Greco—Xtaliano Latino--Italiano

Para ed ipari: 11 primo Παρά: Innanzi, primo — —

Petriti: 11 nibbio Πετρίτης: Uccello Col 
petto rosso

— —

Pordhal: Tim ido, In- .— _ _ —
sulso

Puzunetti: Calderotto — — — —

P6tck: Campo, podere — — — —

Prusc: Carbone acceso Πυρ, Πυρος: Fuoco _ —
brace

Paliazz o Pagliazz: Co- — _ -- - —
perta, Coltre

P itra : Forfora della 
testa

Πίτερα: Forfora della 
testa

— —

Puth o Pu0: Bacia — — — —

Parighorii: Consolazio- Παρηγορία : Consola- 
zione

— —

Pragmatii: Negozio Πραγματεία: Negozio — —

Plasmbn: Finge, Fa — 
Dice un’antica canzo-

Πλαοπμιον: Finzione il P lasm o, as, are:
Fare Fare

ne albanese : Ckiisc 
szemrfen te plasmbi, 
ackh te biiccur?: Chi 
ti ha formato cosi 
bello il cuore?

Purchia: Primo bottone --- --- — —
delle piante o erbe 
in germogliare

Paromi: Compariamo, Παρομοώω: Compara- — —
uguagliamo rare \

Pon: Lavoro, e ponito- 
rieti: Operaio

Πονος: Lavoro — —

Pauduar: Digerire Πάομαι: Nutrirsi gu- 
stare

' 1"

Passuliin: Fico appas- 
sito

— --- — ■"

Pirchi: Succido, avaro --- --- — _

Pendonet: Si pente, si Πενθώ: Esser in duolo __ —
duole

Pastra: Nettezza πάστρα: Nettezza — —

Putera: Puttana, pro- Πουτάνα: Puttana, e — —
stituta Πουτονιαρης : Putta- 

niere I

Franceae—Ita 
liano

Braise: Brace

P a r e r : Pare 
giare

Putain: Puttana

i
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edesco—Ita- 
llano Inglese—Italiano

Patch: Campicello

Brazie: Braciere, 
stufa

Palliasse: Saccone

B u ss: Bacio

Slavo—-Italiano

S p 6r d a l o :  Insulso 
Chiacchierone 

Pulzunet: Calderotto

Dialetto Napoletano

Puzonetto. Calderotto

Spurchia : Idem

Padejare: Digerire

Passolone: Uva e Fi-
co passa

Pirchio: Succido avaro

Penduto: Pentxto

Pottana: Prostituta 
e

Pottaniare: Puttaneg- 
giare
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Albanese-Italiano

Pordhissen: Spetazza- 
no

Polachidhe: Concubina 
baldracca

Pes diet: Cinquanta 

Puzz: Polso

R

R iodhi: Ritorno

Ruse: Uva, ed acusa- 
tivo : Ruscin : Uva

R u sck : Pungitopo

Rieti: Rete

Rot: Ruota

R u n c k o i :  A’ svelto 
sterpato roncato

R oghalissen: Russa

R u ta: Erba ruta

R a s b i s : Stravolgi, 
rompi e

Rasbiar : Rotto

R achia: Acquavite

Rogalisma: Russo ran- 
tolo e Rogalen: Ran- 
tolo

Rimaar: Quello rima

Rafson ed erraffarti: 
Arraffare, ed a strap- 
pato

R iin : Riposano stanno

Rigkan : Origano

R egula. Regola

*

Greco—Italiano Latino—Italiano Franeese—Ita if  
liano jl

Πορδίυω: Far peti ---  --- --- ---

ΠολλακΙδα: Baldracca 
Concubina

--- ——

--- Pulsio, is: Battito Pouls: Polso

P R R

Ροζαχι: Specie di Uva 
bianca

Redeo, is: Ritor- 
nare

Ruscus: Pungitopo

Retourner: Rill 
tornare f  

R aisin : Uva 9

R uscus: Pungi
topo ’ 

R ets: Rete--- --- Retis * Rete

Ρδδα: Ruota Rota, ee: Ruota R oue: Ruota ’

Ροκανίζω: Roncare 

Ρουχαλιζω : Io TUSSO

Runco, a s , are : 
Svellere , e stir- 
pare

Ροδδα : Ruta Ruta, ee: Ruta R u e : Ruta 1

Ρακί: Acquavite __ — — — 1

Ροίίγαλιςμα l RUSSO --- --- --- --- 1

Ριμάρω: Io rimo --- --- R im e: Rima

Rapto, as,are.R a- 
pire trarre a for- 
za

Ρνγανι: Origano 

Ρέγουλα: Regola

Origanus: Origano 

Regula, ee: Regola

Origan: Origa-I 
no i 

Reglet: Regolo

119

Ms:Po 

B

liatdi: E:

* .A wte · 1
top)

Ud: Ftiio1·

Rome1 Ku

Bwleln: Ra 
wr il ram

Ripo; 
re «areOrii
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!£  inlledee0 0—ita-
1ίΕο 11 liano

Μ0,5,1 Bills : Polso

if: HI

R

LVa llaush: Ebbrez- 
Iza

P'i5:|tuscus : Pungi- 
'topo

ioa -ad: Ruota

>ute * Ruta

locheln: Ratire 
aver il rantolo

eim : Rima

appsen: Arraf- 
fare, e Raffen: 
Strappare 

|Ruhen: Riposa- 
re stare

Origan* Origano 

Regel: liegola

Inglese—Italiano Slavo—Italiano D ialetto  Napolltano

— —- --- --- --- ---

— — --- --- --- ---

— — Pe-desetr C inquanta --- ---

Pulse : Polso --- --- P u zo: Polso

R R  ̂ R

Return: Ritornare --- --- --- ---

Raisin: Uva passa --- --- --- ---

Ruscus: Pungitopo R uscus: Pungitopo ——  ̂ *—

Round: Ruota R ota : Ruota

Ruta: Ruta

«

Aruta: Ruta

--- --- Rasbis : Rom piti, e 
Rasbiena: Rotta

- ,rr~ 1 π

_  _

B ach ia: Acquavite —  ——

R ape: Rapimento ---  --- Arraffare: Rubare

Origan: Origano _ --- A regato: Origano

R6g l e t : Regola --- --- R eola: Regola
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Albanese—Italiano/ Greco—Italiano Latino—Italiano

R a a g : Rabbia --  --- B ab ies: Rabbia

Ranul: Ranella ranula — --- Ranula, ae: Rana

R ugha: Viottola Ρούγα: Via stretta Ruga, ae: Viottola

R en t: Caglio, Coagolo --- --- --- ---

Rolle o Roglie: Girel- 
la, rotella

Radhichia: Erba vele- 
nosa

R afan: Specie di rava- 
nello

R egkh i: Re

Ραδίκι: Erba velenosa

Ρά̂ ανος : Rafano 

Ρήγας: Re

R adicula: Radic- 
chio cicorea ve
lenosa

Raphanus : Rava- 
nello

Rex, regis: Re

Riszicaar: Arrischiare Ρισικάρω: Risicare --  ---

Ronni j i i : Vivete voi 

R osz: Nodo di Albero

Πωννΰω : Sta Sano , 
Vivere

Ρόζος: Modo di Al- _ |--1

R ockan: Tappo
bero

Ροκανυ : Tappo — —

Righa: Riga regolo

R a x i: Collina e rajhi 
idem

R iia i: Custodisci

Ρίγα: Riga, regolo 

Ράχις : Collina 

Ρδω: Io custodisco

Rigo , as : Irrigar 
la terra lineata

Rappa: Ruga, grinza --- --- --- ---

Riful. Piccola parte ri- 
secata

Rijir: Reggere stare

—

Rego, is: Reggere

Rugliu , rugliu: Pieno 
a ribocco

Ruzz: Danno, e Rnizz 
Ruggi ne

Rasckaar e Sgkarraar: 
Grafiiare

R astieg li: Rastrello

R occh ie: Piccolo Spa- 
zio di luogo

R v eer: Contrada, ri- 
viera

--- ---

Aerugo, inis: Rug- 
gine

Rastellus , i · Ra
strello

Rage: Rabbia

Rue : Via

oil: Ko!

R aie: Riga

Regir: Reggere

i f e ' . R i c

teeKn:

Rouille: Ruggi-m m.Rlp· 
ne n

[Scharre: R
_  .  .
R a t e n e r :  Ra- 

strello

Riviere: Riviera



liaoo edesco—Ita 
liano

»11: Rotolare

-eihe: Riga

legieren: Reg- 
gere

lost: Ruggine

c h a r r e :  Ra- 
schiare

79

Inglese—Itallano Slave—Itallano Dialetto Napolitano

R age: Rabbia --- --- Arraggia: Rabbia, fu- 
ria, Ragiuso: Furioso

--- --- --  ' -- R u ga : Via stretta

Runnet: Caglio e 
Rennet: Coglio

--- --- --- --- #

— -- --  -- Rafanielle: Rafanelli

Risk: Arrischiare -- -- Arresecare: Rischiare

-- -- -- --- --- ---

--- -- --  — --  --

R u le : Riga --- -- R eg a : Riga

—- — ~  -- ·* --- ---

-- -- --  -- R appa: Grinza ruga

_ _/

— '-- R efo la : Particella ri- 
secata

Rejere: Reggere stare

Rust: Ruggine

—— — Ruglio : Pieno a ver- 
sarsi

R u zza : Ruggine, odio

--  -- --- --- R ascare: Graffiare

.-- -- --- --- Rastiello : Rastrello

--  -- --- --- R occh ia: Frotta

--  -- --  -- Revfera: Contrada
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino-Xtallano

R oonf: Rombo Ρομβος: Rombo Rhombus: Rombo

s Σ, σ s
Sctipa: Ho pestato Στίιφω Io pesto Stipo as, are: Sti- 

vare, r i e m p i r e  
pestando

Strexen: Scuote eccita Στρίζω: Fremo: grido

S c t r o v e :  Hai disteso, 
spandere

Στρώνω: Io distendo Sterno, is strav i: 
Stendere [sparge- 
re

S inayi: Catarro Συνάχι: Catarro Synanche : Sinan- 
che : infiamma- 
zione alia gola 
catarro

Szietin: Hanno bollito 
e S z ien : Bolle

Zeetvai: infin. Bellire 
dal verbo presente 
Ζεω : Io bollo

~  ~

Sze : Principia: Szeen 
principiano, da Szeer 
prineipiare: Szviu, in- 
com incio, donde Sze- 
m er cuore, essendo il

Ζευς: Giove, principio, 
Capo degli Dei Ζην: 
Vita da ζάω io vivo: 
Σευτάς: Buon comin- 
ciamento

euore il principio del
la vita

Szfeps: Aggioga Ζεύγώ: Aggiogare — ---

Szgua : Giogo Ζυγός: Giogo Zigia,ae Acero don
de si fa il giogo

Szenet· Lite, questione — — --- ---

Szentur : Litigare — — --- ---

S z a li: Lido di mare Ζαλι: Onda di mare --- ---

S c o t i s s i :  Stordisee , Σκοτίζω : Stordisco --- ---

Szon Dh6e : Zona di 
terra

Ζώνη : Fascia , Zona Z o n a ,  o e : Zona 
fascia

Strossen : Si spingono — — --- ---
slanciarsi

Sacciilia e Zaciiglia : 2£ακκοΰλι: Piccolo sac- Sacculus: Sacchet-
Sacchetto co to

Sz o t t : Dio,  Iin szdtt Σιος : Dio — —
Nostro Signore

Franceae—Itu„ „„ 
llano Sr 1151

R hum : Rombol

S

ft

Savin: Es.

Lite

ΛΜ: At!t 
ca-litP

Zone : Zona il
:Zc

:|^®SpiDg{

!<Γ h
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toiao |̂[β<1βΒθο—-Ita- | i ngieee_jtaliano

— I Romble : Far ru
in ore

s
>pfen: Stivare | Stifle : Sopprime- 

re, conculcare

— — Strove: Spandere

Dialetto Napolitano

S s

eden : Bollire Steth : Boll ire

eheren: Vive- 
re

e
Say in : Essere 
esistere

a n t: Lite

anter : Attac- 
ca lite

o n e : Zona Zone : Zona

torsen: Spinge- | — —
re

ott: Dio God: Dio

Stresti : Scuote 

Steri: Distendi

r'

Sacco: Sacco

11
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Albaneae—Italiano

Szotiria: Signoria

SckhiQra : Scheggia

Sziglii: Fervore, ardore

S is s a : Zizza, Poppa

S c t r i d h e n  : Spreme 
schiaccia

Sctier : Agnello di un 
anno

Scpet ed accusat Scpe- 
t e n : Fretta 

Sperglichlun: Straccio- 
ne

S a a l: Sal a

Sckiium : Schiuma

S c k o c :  P a s s a ,  da 
S c k u a r  P a s s a r e :  
Sckuatin passarono 

Sckool: Scuola

Staal e S taagl: Stalla

Sdangk: Sbarra

Scthpa: Capecchio

Szacdon: Uso,,costume

Sirck : Baco da seta

Soigh. Vedi

Spasm : Spasmo

Sckop : Bastone

Spinach: Spinace erba 

Sciiirdhur: Sordo

Greco—Italiano

Σωτηρία: Signoria sal- 
vazione

ΣχΙδια: Scheggia

ζήλος: Fervore zelo

Ζυζω: Vivere

ΣτΙφω: Spremere, tor- 
cere

Σάλα: Sal a

Σχολειον: Scuola

Στάλα : Stalla

Στάγγα: Stanga

Στουπιά: Stoppa Ca
pecchio

Ερασμος: Spasmo

Σκήπτρων: Scettro

Σκήπων : Bastone

Σπανάκι: Spinace e 
Σπινάκιον : Idem

Latino—Italiano

Soter, eris Salva
tore

Schidiae , arum : 
Schegge 

Zelus : Zelo

Spuma, a e : Schiu-
• ma

Schola, ae: Scuola

Stuppa, ae : Stop
pa

Spasmus.: Spasmo

Sceptrum, i : Scet
tro e bastone 

Scipio, is: Bastone

Surdus: Sordo

Francese—Ita l|# c
liano list

Z&le: Zelo fei 
vore

—  f t *
nauit1'1 
iiiei w  
l e n : *  

l lisK  s f
— |,ή  Aio

—  M futeti: A 
tare

Iscume: SchiuHkirn: Si 
ma

Iicole: Scuola ■Jar.Sco

k ail: M a

Sta

Etoupe: Stoppa|[,%1,  c
cbio

S p a s m e :  Spa-] 
smo

«ft: Tisia

Epinard: Spina
ce

Sourd: Sordo
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iCê kllano jjadesco—Ita- 
liano

Zelc, fi

s z e  : Z i z z a  
hammella 
den ed Ersti- 
fen : Schiac- 
iare soffocare 
ihr: Montone

luten: Affret- 
are

.a l: Sala

li*.haum: Schiu- 
a

holar: Scolaro

.all: Stalla

ange: Stanga 
sbarra
toppe: Capec- 
chio

i c h t :  Vista e 
Sehe id.

pinat: Spinace

Inglese—Italian© Slave—Italiano Dialetto Napolitano

Zee l : Zelo ardore

\
--  --

■ 1 Sissa : Zizza · Z izza: Poppa

Speed: Frettapre- 
stezza

--- ---

Sperlecchione: S trao  
cione *

Scum : Schiuma --- --- Scumma * Spuma

--- --- Skociti : Passare --- ---

School: Scuola Skulu: Alla Scuola Scola: Scuola

S ta ll: Stalla --- — --- ---

Stang: Stanga --  '--- Sdanga: Barra

Tow : Stoppa --- --- Stoppa: Capecchio

Silk: Seta, o filo 
di seta

S ee  : Vedere , e 
Sight: vista 

Spasm : Spasmo

Sakonaa: Leggi co- 
stumi

— - — *

Spasemo : Spasmo

a

Spinach: Spinace

--- ---

Surd: .Sordo Surdo: Sordo



Albanese—Xtaliauo

Si i ; Occhio : Si it: oc- 
. chi
S a a : Quanto

Sliib : Sonno profondo

Sctrengko: Stringi

Siper-: Sopra

Schitta: Ho schiantato: 
Fendere

S t r a n g k u g l i s s i :  Ha 
strangolato 

Sckendiigl: Scintilla

Sindon: Lenzuolo

Sctij: Attizza, Spingi

Scterpa: Sterile

Schiepari: Ascia

Sam ari: Basto

Szem er: Cuore

Szogku : U ccello , (ge- 
neralmente

Sciu ed accusot Sciun: 
Pioggia

Scitit: Avete scopato

Sosma : Molto abba- 
stanza

Stipatiiur:: Dove si pe- 
sta

Stavet: Covoni ammon- 
ticchiati

Sckem : Sasso

Spizi : Ospizio

S t o m a y  i : Stomaco e 
petto

Greco—Italiano

0act: (duale): Occhi, 
usato da Omero

Στραγγίζω: Stringere

Γτ:έρ: Sopra

Σχίζω: F e n d e r e ,  
schiantare

Στραγγουλίζω : Stran-
golare

ΣπινΟηρ: Sciutilla

Σίνδον : Lenzuolo

Στρέφα: Sterile donna

Σκεπάρνι : Ascia

Σαγμάρι: Basto

Σώσμα: Suffieienza

Στοπτηρι: Dove si pe- 
sta

Οσπίτι: Ospizio 

Στομάχι: Stomaco

Latino—Italiano

Stringo, is: Strin
gere

Super: Sopra

Scindo, is , e r e : 
Squarciare, divi- 
dere

Scindilla, ae: Scin- 
dilla

Sindon, i s : Panno 
di lino, lenzuolo

Instingo , as : At- 
tizzare

Ex stirpe: Senza 
stirpe

Hospitium ’ Ospi
zio

Stomacus: Stoma
co

Franoese-
liano

Ita-

Efincdft ; 
Etingelle: Scin-i 

dilla 
Sindon: Sindon*

Hospice : Ospi-i 
zio

E s t o m a c :  Sto-j 
maco i
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edesco—Ita- 
liano

ie : Vista Sight: Vista

Slave—Xtallano

Sa : Circa per

Sl6e p : Sonno pro- 
fondo

Shrink: Stringi

Sindon: tenzuolo, 
panno di lino

i

Siroc : Vento pio- 
voso scirocco

Samar: Basto 

Serem : Cuore 

Soko: Falco uccello 

Sciun: Tempesta 

C istit: Scopare 

Sasm a: Molto

Stavit: Mettere in- 
sieme ammontic- 
chiare

K a m : S asso :

H ospice: Ospizio

Stomach : Stoma- 
co

Dialetto Napoletano

Stregnere: Stringere

Scentella: Scintilla

Stornmaco; Stomaco
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Albaneso -Italiano

Sctrem on, e Sctrem- 
pon : Torce , attorti- 
glia

Sckavo: Sdavare

S ch iep i: Velo coper- 
tura

Sckeptim : Lampo

Sckella o sckeglia: Ho 
calpestato

S p e c h  :* Speglio , Mi- 
raggio

S h c a r p a :  Pezzetti o 
brani di legna 

S h p r i s c i u r :  Sparso, 
Scpriscen, ei sparge

I
Sckaglism a, o sckali- 

sraa : Sarchiatura :
Schaglissa: Ho sar- 
chiato

Siet: Fondo fondamen- 
to

Sziet i : Ha bollito

S ita : Staccio

S c i o s c i : Crivello , e 
Scioseiur : Stacciare

Scpetiigne : Sputare : 
io sputo: e Pesetiign: 
io sputo

Sicofan: Uccello, bec- 
cafico

Sciocku: Compagno So- 
cio

Saviiur : Zavorra

Sckordhia* Rilassatez- 
za, scioltezza

Sparta: Ginestra

Stima: Stima

Shcpata: Spada

Greco—Italiano Latino-Italiano

Στριφώνω: Attortiglia- 
re, ammaccare

--- ---

Σκάπτω: Scavare e 
Σκάφη: FOSSO 

Σκέπη : Velo coper- 
tura

Σκηπτος: Fulmine

E xcavo, a s : Sea- 
vare

/

Σκαλλω: Percuotere, 
Ferire

Σπεκλον : Miraggio 
specchio

Speculum : Spec
chio

Σπείρω: Spargere Spargo, is : Spar
gere

Σκαλ'.σμα: Sarchiatu
ra: Σκαλίζω: Io Sar- 
chio

Ζέστη · Bollente —: —

Σ\χα : Staccio di fa
rina

*
i

Σύκοφαγης i Beccafico __

Σαβοΰρα: Zavorra

Socius: SocioCom- 
pagno

Σπαρτόν ί Ginestra 

Στίρ,α: Riputazione

Scordia , ae : Ne- 
gligenza rilassa- 
tezza

Spartum, i: Gine
stra

Σπάθη : Spada Spatha , ae . Spa
da, pugnale

Franceae—Ita
liano

Caver: Scavar<

Parsemer: Spar
gere*

1!

— ?f

S asset: Staccio 
Sasser : Stac
ciare



edesco—Ita- 
liano

riszen: Spar· 
gere

v

Inglese—Italiano Slave—Italiano Dialetto Napolitano

V

Excavate : Scava-

----------  ----------

Scavoniare : Scavare
re

----------  ---------- —  ·  ----------

*

Spiek: Lucente lu-

---------- ---------- ----------  -----------

cicante
Scrap: Branopez- 

zetto
---------- ----------

Spilt: Spargere ~
•

S e a t: Fondo

--- 4 ----------  ---------- ----------  ----------

Sift: Stacciare S i t : Staccio ----------  ----------

Sars : Orivello · _ »  _ _ _  >

Γ

Scpltting: Lo spu- 
tare e Sputter: 
Sputare

/

\
----------  -----------

*--------- ---------- ----------  ---------- ---------- ----------

-

—  _ ----------  -----------

---------- ----------  .

s
----------  ----------

—  ----------
—  — Spata: Spada
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Albanese-Itallano Greco—Italiano Latino—Itallano

Shctrati: Letto

Shcpiit: Casa, donde e 
derivato

Spitaal: Ospedale

Στρωτός : Letto

Σπίτι : Casa — E jo- 
nicamente Σ πή ος : 
grotta, antro 

Σπιταλ : Ospedale

Stratum, i : Letto 
giaciglio

Hospitalis : Ospi- 
tale

Stafidhe : Uva passa 

Simpatii : Simpatia

Σταφίδα: Uva passa 

Συμπάθεια : Simpatia

Astaphis, dos: Uva 
passa

Stoglii: Abito di Sposa 

Stoglissur: Ornare

Στολή : Veste abito 

Στολίζω : Mi or no

Sto la , a e : Veste 
stola

Sckup : Scopa 

Sporea: Porca 

Sciapech: Cappello

Σκούπα : Scopa

Σπορέας: Colui che se- 
mina

Scopae, arum: Sco
pe, granate ,

Supiin: Sapone Σαπούν: Sapone Sapon, nis: Sapo
ne

S tiif: Stufa Στούοα : Stufa 1 •
Sutaan: Gonnella — — — —

Sffeer: Sfera Σφαίρα: Sfera Sphera, ae: Sfera

Su p: Zuppa Σούπα : Zuppa --  ---

Strofa: Strofa Στροφή : Strofa Stropha, ae: Strofa

Stissa, ed e s t is sa : Ho 
fabbricato

Sentuckhi: Cassa

Στήνω: Io ^Fabbrico 
ed aor. 1, Εστησα : io
fabbricai 

Σεντούκι: Cassa
:  :

S tip s: Allume Στύψι: Allume — — .

Statera: Stadera Στατίρα : Stadera Statera , ae : Sta
dera

S ca la : Scala Σν.α\(χ: Scala Scala , ae : Scala

Szerena: Attraente che 
attira

Shtelon: Gitta, manda

Σέρνω: Attirare, am- 
maliare

Σ-ελλω: Mandare --- ---

Francese—Ita· 
llano

Hopital : Ospe >ι'έ!ι 
dale

!l»i

Chapeau: Cap-j 
pello

Savon : Sapone

E tuve: Stufa

Soutane: Sotta- 
na gonna

Echelle : Scala

uppc-: Zupf

■
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Um

οε*|

fa

jjedesco—Ita- 
II llano Xngleso—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

II — — S t r a t u m :  Strato 
Letto ,

--- --- --- ---

llital: Ospedale Spital: Ospedale
f

Spitale: Ospedale

II »

Stole : Stola veste

--  ---

Sem patico: Simpatico

— —

Saponaceous: Di 
sapone 

Stove : Stufa

--- ---

--  ---

ippe : Zuppa Sdup: Zuppa

--- ---

S u t t a n i n e :  Sottogon- 
nelle

Sfera: Sfera

---* ---
/■

Senduchi: Cassa ---

ater: Stadera

,--- --- S cale: Seal a --- --- Scalar Scala

--- ---
\

— —

Serena: Donna Vezzo- 
sa allettatrice

1 12
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Albaneee—Italian©

Sbulldn : Scovre e dis- 
suggella

Schip : Fioretto Spada

Sfitiglissi: Smoccolo la 
candela

Sckunden: Seuote

Schieruar : Schiarare 
Schieriia Ditta: Fece 
Γ alba

Schini: Lentisco

Skcard: Scheggfa

S zig lissi: Lo afflisse , 
lo stordi 

Szem a: Unione

Soros : Mucchio , cu- 
mulo

•Sfaglia: Errore

Sfrajissi : St/ggello

Siperbores : Sopra la 
neve Iperborei 

Scighen : Paiono

Sciiiur: Arena

Sckochia : Sgranai, ό 
tolto i granelli 

Shengk: Segno

Sgkhidhe: Sciogli

S c k a l o g n a :  Cipolla
sbucciata 

Shcporta: Sporta

Sparta: Ginestra

Spoongk: Spugna

Sparengkhi: Asparago

Greco—Italiano

Ξε(3ουλλώνω : Dissug- 
gel lo , Scovro

Ξίφος: Spada fioretto

ΣεφυτιλλΙζο .* SmOCCO- 
lare candela

Κυρώνω: Stabilire

Σχΐνος: Lentisco

Ζαλίζω: Stordire af- 
fliggere

Ζέμ.ρ.α: Unione

Σωρός: Mucchio eu- 
mulo

Σφαλμα: Errore

ΣφραγΙς : Suggello

ΤπερΡορεος: Settentrio- 
nale

Εεραις: Banco di sab- 
bia

Σπορτα: Sporta 

Σπαρτιά: Ginestra 

Σπόγγος: Spugna 

Σπαραγγιον: Asparago

Latino—Italiano

X i p h i a s :  Pesce 
Spada

Squatio, is: Scuo- 
tere

S o r o s i u m ,  Soro- 
siae : Frutto ag- 
gregato del gelso

S p h r a g i s  , idis : 
Suggello

Hyperboreus: Iper- 
boreo

Scio, is, ire: Sape- 
re per istruzione

Signum : Segno

Sporta , ae : Cor- 
bella

Spartum, i: Gine
stra

Spongia, a e 1 Spu
gna

Asparagus: Aspa
rago

Francese—It 
liano

Sponge: Spugn
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!^ηι
"Ho

jdeeco—Ita- 
liano

ititteln: Sco· 
mento

dieinen: Pare- 
ire

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napoletano

----------  ---------- ----------  ----------

/

X i p h  ia s  : Pesce 
Spada

--------  ---------- :  :

----------  ---------- ----------  ---------- Schiarare: Far l’alba

* ---------- ---------

•

Scarda: Scheggia

Hypfeborean: Iper- 
boreo

V,

-  _ * ----------  ----------

Sign: Segno

—  — S c o g n a  : Sgranatura 
trebbiatura 

Signo: Segno *

Slide: Sciogliere —  — -----------  -----------

•

—  —

Scalogna: Cipollasbuc- 
ciata Scalogno 

Sporta: Sporta

Spunge: Spugna ■ * « — Spugna: Spugna

Asparagus: Aspa- 
rago

—  — — —

t
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Albanese-Xtaliano Greco—Italiano Latino—Italiano

Schpet: .Sub i to , atten- 
tamente

Σπουδή : Diligente- 
mente subitamente

--- ---

T Τ, Θ T

T h eilch : Tira --- --- — —

Theristi,o Oeristi: Mese θεριςτη : Mietitore Theristrum: Veste
diGiugno, tempo della 
mietitura

di esta delle don- 
ne

Thrdni o Ordni: Trono epovt: Trono e Sedia Thronus: Trono
e sedia

Therds* o Oerds: Teso- 
ro, delizia

Θέρος: Messe , Deli
zia dell’ agricoltore

--- ---

Thimos, o Oimos: Gon- θυμός: intristito --- --- ■
fiato intristito

Thica, o 6ick: Coltello βήκα: Fodero di pu- Theca, ae: Guaina
pugnale gnale fodero

Trifissur: Nutrire Τρεαω : Nutrire ---- ---

Tremben : Temono e Τρεμο: infinit. Τρεμειν: Trem o, i s , Tre-
tremano Temere e tremare mare

T a x a : Ho promesso Τάζω: Promettere e 
τάσσω: prometto

Taxm a: Promessa Τάγμα: Promessa —— —

Thritti o Gritti: Gridare 
Thiirm o Oiirm: Grida

Τρίζω: Io grido 
e

Τρηνω : Gridare
Tagkhisse: D ara man- 

giare
Ταγίζω: Dar a man- 

giare
Tagliiiri, e taluri: Piat- 

to Tagliere
Ταλερι: Piatto taglie

re
Taraxa: Conturbo Ταραζω: Agito contur- --- ---

bo: ταραζη; a. l .so g . -
Taraxma: Scossa, tur- 

bamento
Τάραγμα: Scossa con- 

turbazione
Tatta o Tat:  Babbo’ Τατάς: Babbo padre Tata, ae:: Padre

Trav: Trave Τράβα: Trave T rabes: Trave

Travsci e Trasci: Gros- Τραχύς: Rozzo Gros- T r a c h y :  Aspro
so rozzo so rozzo

Taagl o Taall;  Tallo 
germe

Θάλλος: Germe, tallo T a llu s, i :  T allo , 
germe

Thithi o GiOi: Capezzo- Τίτθος: Tetta —- - — ·
lo; donde, Tetta

Francese—Ita 
liano j

T

li»5

.,.T
Trone : Trono IP

tlolci'i’ £'■
Waal?

Trembler: T r e - ·1®'1̂· 
mare e te m e r e ·1*

T 6 ton : T e tta fi^Re: Teita
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*ee»e edeeoo—Ita- 
llano

r̂oDoBiron: Trono

»lch: Coltello 
lugnale

TrJIremble : Tre- 
llmare

'alien Tagliere 
piatto

’vitte: Tetta

Inglese—Italiano Slavo—Italiano Dialetto Napolitano

T T

\

T .

Tight: Tirato, teso --- --- — — *

Throno: Trono ,--  --- — ----

Dirk: Pugnale --- . --- — —

Trem ble: Trema- 
re

_____ _____ t
1

* *

s
Trem m ore: Timore

Term : Chiamare 
gridare

--- --- — ---

- —

Tagljerrich: Taglia- 
re, piatto

Tagliero: Utensile da 
cucina

Dad e Daddy: Bab- 
bo padre

--- --- T a ta : Babbo 

Travo: TraVe

Trashy: Vile da 
nulla

--- --- — ---

Teat: Tetta capez- 
zolo

1

i



Albanese—Italian©

•Telli, o,  tegl i : Fune , 
corda

'T u ffa : Cima, ramo di 
albero

Torni e torn: Torno

Tighani o Digkani: Pa- 
della

Tighaniss e Digkaniss: 
Friggi

Tiligadhi e Tigligadhi: 
Naspo , guindolo

T ufech i: Schioppo

T arantaxi: Si scosse

Truntafille o truntafi- 
glie : R osa, fiore

Trapesza : M ensa, ta- 
vola

Tiifi : Sorta di pietra 
spugnosa

T rapiti: Trappeto

Trimmi: Giovinetto

T rupii: Tempesta

Theel o Qfeglia: Fetta

Tridhet e pes: Tren- 
tacinque

Tinkl i : A’ tintinnato

T i j e e : Tu sei

Τ’ ciar : Rotto schiac- 
ciato

T ’ resti trapeszen: Al- 
lontano la  tavola

Τ’ sctiti : Ti spinse

T a l k : Pietra traspa- 
rente

T i : Tu e T i j : Tuo

Greco—Xtaliano Latino—Italiano

Τέλι: Corda Fune

Franoeee—Ita 
liano

Τούφα: Cima di al- Tufa, a e : Ciuffo 
bero

Τορνος: Torno Tornus: Torno

Τηγάνι: Padella — —-

Τηγανιζο : Friggo — —

T u f f e : Cim 
d’ albero 

Tourn: Torno

Τηλυγαδι: Naspo guin- 
dolo

Τουφέκι: Schioppo

Ταραντάζω : Scuotere

Τρανταφυλλρν : Rosa ,
fiore

Τράπεζα: Mensa , ta- 
vola

Τραπηχδς: Trappeto

Τρέπω: Sconvolgo

Φέλι: Fetta

Tufus: Pietra Spu
gnosa

Trapetum : Trap
peto

Trimus: Giovinet
to di tre anni

T r o p  ae i ,  arum : 
V e n t i  di mare 
ehe portan tem
pesta

Tuf: Tufo 
tra

pie

Τεδί,ά,ον: Tuo dorica- 
mente

Tu: Tu

T a l c : Talco 

T u : Tu





Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino-Italiano

T i e r : Quello fila --  --- ---  ---

Tijil o tijigli : Tegola 

T rapan: Trapano

Tigillum, i : Qua- 
lunque legno di 
travicello

T rip t: Tripode 

Trubul: Torbido

TptT.bSt e Τρίπατος: Tre
piedi

Τροπαλδς : Torbido

Tripos, dis : Tri
pode

Turbidus: Torbido

Turtul : Tortora —  — T urtus: T ortora

T arantul: Tarantola 

Tr ie s : Mensa

Ταραντούλα: Tarantola Tarantula: Taran
tola

Tber : Toro Ταύροί: Toro T aurus: Toro

Theer, o ©feer: Uccidere θύω: Uccidere ---  --

T oi’chie : Cercine ri- 
torta

T u rielia : Punteruolo 
✓ *

Τροχεω: Torcere 

Τριβέλι: Punteruolo

Torquis: Cercine

The'el, o ©eel: Profondo, 
vuoto

Tackuni, suola a pm 
doppi posta sotto i cal- 
cagni

Thot: Parla, ragiona, 
dice

Taccia: Chiodetto

Θηλυά : Profondita, 
vuoto

Τακούνι: Tacco suola 
a piii doppi posta 

- sotto i calcagni
D ix it: Disse

«

T avut: Cassa mortua- 
ria

©aret: Amaro

* ■ - — -

T im iassur: Affumica- 
to

Θυμιάζω : Incensare, 
affumicare

--- —

u
1

0 u
U p siia: E accaduto ---  --- — —

Franceae—Ita 
llano

Trepan: Trapa 
n°

Trepiedi: Trip 
de

Trouble: Torbi 
do

Tarantule: Ta 
rantula

Taureau: Toro

T u er: uccidere

Tourner: torce-i 
re

Dit Dice: e Dott: 
ragionatore

u
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'edesoo—Ita- 
liano

^H fepan: Trapa-
_ to

TririL I

fe ||rube: Torbido 
e

•ubon, intorbi- 
lare

T ■ arantel : Ta- 
Irantola 
'isch: Mensa

e r : Toro

i:';

u

Xnglese—Itali&no Slavo—Italiano
/

D ialetto  Napolitano

Tier : Quello fila --- --- ■ --- ---

Tile: Tegola --- --- ---  ---

Trepan: Trapano --- --- Trapano. Trapano

T rivet: Tripode --- --- Trebbete: Tripode

Trouble : Torbido --  --- Truvulu: Torbido

Turtle: Tortora --- --- --- ---

Tarantula: Taran- 
tola

--- --- Tarantella: Tarantola

Steer: Toro 
•

--- --- --- -T-

—- ---

--- ---

Truocchio: Cercine 

«

Ditty , Canzone : 
ragione

T ack : Chiodetto

--- --- Di t ta: Adagio

T a r t :  Acerbo a- 
maro

--- _

Tavutu : Cassa mor- 
tuaria

u u u
U p sh ot: Evfento — — — —

13

\
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A lbanese — Ita liano Greco—Italiano Latino-Italiano

\ _
Uur : Tizzone — — < Uredo : Bruciore 

ed Uro, is: Bru-
| I ciare

U jam : Io sono — —

Hund'a1 o Ghunda: NaSo 1 χονδρο: Cartilagine — —

Ulcku ed Uglcu: Lupo --  --- — —
V
Udhes : Viottola pic- 
vcola via

Οδδς: Via ,  jonica- 
mente

~  —’

Umber : Ombra Ομτιρα . Ombra Umbra, as, vi: Far

Ungke l : Zio
ombra

— — ' A vunculus: Zio

V B V

Vorea : B orea: Vento Βορεας: Borea Boreas : Borea
boreale

V i v i e r i :  Vasca pe- BtjSapt: Vivajo Vivarium: Vivajo
schiera

V l e m a  o Veglifema e 
Vulia

Βούλευμα t Volonta 
e

Volo, is :  Volere

Volonta e Consiglio Βυυλγι : Consiglio Buie, es: Consiglio

Vent : Luogo, posto --- --- --- ---

VertCtia : La Verity --- -- V eritas: Verita

Virgkhir: Vergine --- --- Virgo, is, Vergine

Vietri : Vecchio --- --- Veter, i: Vecchio

V e e n : Pongono met- 
tono

Βανω: Porre mettere Pono , is : Porre 
mettere

Varessen : Si e sazia- 
to da non voler piii

Ε̂ άρεσεν ; £  sazio da 
Βαρεω

--  —-

cibo
Ventusa: Ventosa,Cop- ΒεντούσαΙ Vontosa^ Ventosa, ae: Cop-

petta coppetta
Βεστα : Abito Vesta

petta
Vesciura : Vestita Vestio, is, ire: Ve- 

stire e
Vestis , is : Veste 

Abito
Vhcula : Fibbia , Cer- 

chio
Βοί)κλα: Fibbia cer- 

chxo

Franceae—Ita- 
llano

_  ’ Urn

O ncle: Zio

V

’Inhf'i: l

BorCe: Borea 

Vivier : Yivajo wharis:' 

Vouloir: VolereBWoiien: \

—  —  f t ’ilif.'Vo

Verite: Verita

Vierge: Verginej

Vieille: Vecchio 

P o ser : Porre

Venteuse: Cop- 
petta

Vetem ent: Ve- 
stimento 

Vestiaire- Veste

$
J
I

I
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II —  —

Uredo : Bruciore 
pizzicore

Ja jesam : lo sono

II —  — --- * --  , V i ik : Lupo

limber: Ombra --- ---- --- ---'
✓

Ommria: Ombra

bnhel: Zio U ncle: Zio --- " — ---  ---

V V V V

--- --- B oree: Borea B urr: Borea Boreja: Borea

/Ivans: Vivajo Vivaris : Vivajo --  --- Vevere: Bere

Vollen: Volere --- *--- --  --- --- ---

iVille: Volonta W i l l : Volonta

W a n t: luogo , e 
V en t: Luogo di 
sbocco

Verity : Verity

Vogljom : Volonta, 
voglia

V erdate: Verita

Virgin: Vergine

W ither: Appassi- 
to e vecchio

--- --- Viecchio: Vecchio

—  — Vent-hole : Ven- 
tosa

--- --

Vestitoj Abito

—  — --- --- t

t
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Albanese-Italiano

V is t : Vista

V asconii: Invidia: Un’ 
antichissima canzone 
albanese cost comin- 
c ia : GkiO gkraat te 
vasconisgnen: Tutte 
le donne t’ invidiano

Vate : E andato

Varesma : Noja per 
sazieta

V asiglicua: Basilico , 
erba odorosa

Vastas : Facchino

Vitrioli: Vitriuolo, mi- 
nerale

V osck: Bosco

V a u : Guado, Vado

Vap e V appa: Caldo, 
calore

V e e r : Vino

V ibn: Quello viene

V e ra : Estate

V ringul: Grinza, cen- 
cio

Vertigin : Vertigine , 
Capogiro

Vescigli o V sc il: Al- 
bero giovine senza 
rami, vessillo

V b m i: Andiamo

V e r d h iia r :  Ingiallire 
appassire

Varrichie : Barilotto

Greco—Italiano

Βιστα: Vista 

Βασκονια: Invidia

Βατέω : Io vado

Βαρεμδς : Noja gra- 
vezza

Βασιλικός : Basilico

Βαστάζος : Facchino

Βιτριόλι: Vitriuolo

Βοσκος : Bosco

Βαδίζω: Guadare, pas- 
sare

Βαίνω: Arrivare 

Εαρ, ατος : Estate

Βαμεν : Andiamo

Latino—Italiano

Video, es, visi, vi
sum, ere: Vede- 
re attentamente

Vado, is : Andare

Basilicum : Basili
co bot.

Vadum, i : Guado

Vapor , oris : Va- 
pore, vampa

Venio, is: Venire

V e r , veris: Pri- 
mavera

Vertigo, nis: Ver-. 
tigine

Vexillum: Vessillo

Viridis : Verde

Bilanx, cis: Bilan- 
cia

----------------------1
Franceee—Ita

liano m

V oir: Vedere

I

1

Je v a i: Io vado

Vitriol: VitriuoJ 
lo

Bois : Bosco

ΙΪ.··'"
(I
usci

Guede , e Gue : 
Vado

Vapeur: Vapore

fa n : Bd 
Tai"

Vienn: Viene
(

V ertige: 
gine

Verti- Ϊ ~ -

Verdure: Verde

Barrique: Barile

Balance: Bilan- 
cia

f̂ ire



«

iceig > ■■
Ijj. ^tedesco—Ita- 
liSo ΊΓ liano

Hr,ere.

ίο II — —

wwitriol: Vitriuo- 
lo
luscTi Bosco

wwv au : Guado , 
jvado

erdorre : Ap- 
passire

Inglese— Italiano Slave—Italiano

Wearinnes : Noja 
gravezza

B asilicon: Basili- 
co

V itriol: Vitriuolo 

B u sh : Cespuglio

Vapour: Vapore

B eer: Birra, spe
cie di vino

Wrinkle : Grinza

Vertigo : Vertigi- 
ne

V itt: Vedere

B usak: Bosco

Vdrtdchia: Che gira

H om o: Andiamo

Barrel: Barile 

Balance: Bilancia

Brat: Fratello e 
V U h : Giovine

101

Dialetto Napolitano

V asenecola: Basilico 

Vastaso : Facchino

V osco: Bosco 

Vado : Varco guado

V renzola: Brandello 

Vertecene: Giramento

V e r d u o c e n o :  Verdo- 
gnolo

Varrfecchia: Barilotto 

V alanza: Bilancia

I
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A lbanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano Francese—IteL 
liano 1

Vit-anno : Vieta , An- 
nosa

V erv iti: Ficcare

--- --- --- ---
«1_i|
tl

Vaal o V ag lia : Onda ..--- --- — ' ---

Varri : Sepolcro, bara --- --- --- ---
y.l

Biere: Bara i |

V a ttra : Focolare, Ca- 
mino

Vlauscia e motruseia: 
Fratellanza 

Vr&, vre : Presto pre
sto

Vere : M etti, versa : 
Veen mettono 

V a rr : Parra

Βανω: Mettere 

Mfcapa: Barra

--- ---

B arre: Barra 1

Vfesck: Appossito, Viz- 
zo

Vfesc : Orec6hio Ούς, ωτοζ: Orecchio

V e s c u s ,  a, um : 
G r a c ile  malnu- 
trito

Vachem : Tiepido ^ --- --- / — — 1

V era: Foro buco, e 
Veren accusativo 

Vagi o U all: Olio

--- --- Forum: Foro buco --  --- Ά

Vrelli o Vregli: Giun- 
co

V a g ili: Bacino

Βρούλλον; Giunco 

Βατζελι: Bacile

— -—

B assin : Bacile

V acantia: Vacante

Vase e Vaisz : Giovi- 
netto o giovinetta

Βακανχζα : Vacanza Vacans, da Vaco: 
Esser vuoto

V a c a n c e :  Va; 
canza

W aisc : Orfano

X X X

Xistra o Kcsistra: Ra- 
dimadia, Rastiatojo

Ξύστρα: Radimadia, 
rastiatojo

--- --- — —

z Z z z

Zanulat: Sandale Σανδάλι: Sand ala — — — —

lias

Μ
Ista vino

lohrer. t 
buto
tehl: Olio

X

!



deaoo—Ita-

elk : Appas- 
ito vizzo

o h r e n : Foro
uco
h i ; Olio

X

Inglese—Italiano Slavo— Itaiiano Dialetto Napoletano

--- --- Viekae :  Secoli, an- 
nosi

V a r v itiF ic c a r e

Wr·

--- --- V a l :  Onda ------  * —

B ier : Bara ---- --- V a ra :  Bara

--- — V attra :  Fuoco ------ ------ '

—  —

V la h u s ia :  Fratelli 
giovani

V r e ,  v r e :  Presto 
presto .

V erec :  Mettere

■ —  ------

B a r : Barra —  — V arra :  Sbaria

*

Usci: Orecchio

.

-----  ------ Mlakom :  Tepido
<

—  ------ Ugli: Olio —  —

B asin : Bacino --- --- Vacile :  Bacino

Vacant: Vacante --- . --- Vacanzia: Vacanza

X X
*

X

X yster :  Radima- 
dia rastiatojo

—  .—

' i

z z z

— . . . Sannale: Sandale
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Albanese—Italiano Greco—Italiano Latino—Italiano Franoese—Ita-̂  
liano

Z im ar: Irco becco χΐρ.αρος: Capro irco --- ---

Zorba: Feccia, materia 
sporca

Zercku : Collo, Nuca Ζ|3ερκος: Collo, Nuca

——
<

ZsSma: Principio unio- 
ne

Zsilia e Sziglia: Invi- 
dia

Z iej: Bolli tu

Ζεμμα: Unione 

ΖηλΙα: Invidia 

Ζέω: Io bollo

--- ---

1 
1 

1 

1 
1 

1

Zsaglii : Male stordi- 
mento

Zsoon: Fascia, zona di 
terra

Zinzri: Cicala

Ζαλίζω: Stordire 

Ζώνη: Zona fascia 

Ζιζικα: Cicala .

--- — —  —

Zimpidhi: Pinzetta ta- 
naglietta 

Z im p: Pizzico

τζιμπίδι: Pinzetta: 

Τζίμπω: Pizzicare ._ _

—"· ·--

Zop ; Pezzo di qual- 
siasi cosa

--- --- --- --- _  _____

I

Ζόρι: Velo rete Τζεπη I Rote --- --- _____  _____

Molti vocaboli segnati in questi Quadri sinottici, ecciteranno maraviglia ai no 
stri connazionali dell’ Italia m eridionale, o perche nuovi, o perche voluti italiani 
Ad evitare inutili e strane osservazioni , dichiariamo di appartenere tutti al verc 
idioma albanese. Buona parte di quelli, che loro giungon nuovi, sono stati da no
raccolti da Albanesi della recente Colonia di Villa B ad essa , nel Teramano: SI
grandissimo numero, venne a noi fornito in questa gran CittA di Napoli, da Alba
nesi di Epiro, di Scutari, de’ Miriditi, e Gheghi di Albania: Infine moltissimi, e trâ j 
questi, i voluti vocaboli italiani, sono stati tolti dalle Opere di Samuele Sieffelin 
e dell’ Albanese nostro illustre amico e letterato Attanasio G. Culurioti, stampat

d Aim-, ;,n 
opc«i al <lo. 
Non cosi a

k !a!|i off.

^  loti, 
ιοί
fCrJ,



Inglese—Italiano Slavo—Italiano

--- --- --  --

--- --- --  --

1
--  ---

I --- ---

—  — -- --

—  — --  ---

—  -  — --  ■ --

—  — --  --

—  — --  --

—  — --  > --

—  — ---  _

Sop: Pezzo di pa- -1— --
ne inzuppato nel
vino

“ “

J  4 ?  J

1 0 5

Dialetto Napolitano

Zimmaro: Irco caprone· 

Zorbia: Materia

^  T-
Φ ' .

:> · ι>

ft

^  \
. V.

- \

/

V* &

j Atene, in quell’ idioina che oggigiorno parlano i popoliialbanesi, una volta s<Jt- 
jposti al dominio turco, i quali non furono mai in contatto cogl’ Italiani.
Non cosi abbiam potuto praticare per i vocaboli slavi ; poichfe dopo tante ricer ·̂ 

lie fatte presso le Biblioteche di Napoli, non e stato possibile di poter trovare un 
lizionario Slavo-Italiano , o slavo-latino , per fare i nostri studi , ed arricchire i 
uadri di tale idioina. Ci siamo invece accontentati di segnare quei poehi vocaboli^» 
he abbiam potuto ricavare da una vecchia grammatica Slava; e parecchi altri a 
oi forniti dal dotto nostro amico, signor De Robertis Giovanni, di Acquaviva Colle  ̂
!roci, paese slavo nel Molise. ^

m u
^  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η  

) Μητροπολίτη
ΕΥΛΟΓΙΟ!’ KOYVIAA

Η \

WMkHI· ·
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