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INTRODUZIONE 

Perché uno scrittore si serve del dialetto? Secondo Pirandello sono quattro le ipotesi: perché non 

conosce la lingua; perché non la conosce abbastanza per usarla con capacità d'arte; perché la 

natura dei sentimenti e delle immagini è talmente radicata da rendere impropria una forma diversa; 

perché la cosa da rappresentare è tanto locale da non consentire l'espressione non dialettale. 

Quale di queste ípotesi può valere per un autore colto come Salvatore Puglisi che ha dimestichezza 

persino con le lingue classiche? Non le prime due, ovviamente e neppure l'ultima perché materia del 

suo dire sono non le "cose", ma sentimenti di matrice universale. 

Il dialetto, quindi, serve al poeta per dare una pregnanza specifica, una carica espressiva al proprio 

linguaggío affinchè sia fedele ad una «natura radicata". 

Tutti possiamo constatare come il dialetto, in quanto forma di comunicazione sociale perda terreno 

nell'area della sua espansione stretto in confini sempre piú angusti dalla diffusione dei mass-media, 

dalla proliferazione della pubblicità scritta e orale, dalla pratica della tecnologia che inseriscono con 

prepotenza, nell'uso quotidiano, terminologie e fraseologíe prefabbricate e convenzionali. 

E non solo. Vorrei provare a dire di piú; per arrischiare l'idea che a Salvatore Puglisi non interessi la 

questione della sopravvivenza reale del dialetto in una società aperta e dinamica che si avvia a 

dimensioni multinazionalí. Per lui, in lui il siciliano è cercato, voluto, indagato solo in quanto 

strumento di espressività lirica, in quanto conquista di valori lessicali, di cadenze sintattiche, di 

fonemi avviluppati al sedimento profondo del suo sentire. Si potrebbe dire - ai limiti del suo lavoro e 

del nostro discorso - che una ricerca '”filologica” 'I si fa poesía, si traduce in idioletto, cioè - 

direbbero i linguisti - in una struttura di linguaggío fortemente individuale. 

Altrimenti, percbé nella presente raccolta e nelle precedenti, Puglisi insisterebbe tanto nel tradurre 

in siciliano testi greci e latini, da Mimnermo a Saffò, da Fedro a Marziale? Non è.forse una forma di 

appropriazione debita, un modo di accostarsi ai classici per espropriarli della loro lingua e trasferirli 

nella propria? 

Ho accennato inizialmente alle traduzioni (nonostante nelle varie raccolte questa parte sia collegata 

al termine), perché esse rispecchiano per la direzione della scelta, la linea preferenziale del nostro 

autore in rapporto alle tematiche e ai generi letterari ed ho citato, primo tra i tanti, Mimnermo che 

offire una parola-tema, la vecchiezza, alla fertile riflessione di Salvatore Puglisil, il quale sente 

quest'età, con tutte le ricorrenze leopardiane, come detestata soglia, estremo di tutti i mali: 

l'incolume il desio, la speme estinta". 

La Vicchiania Il è però anche, per definizione, la condizione memoriale piú propizia al recupero 

memoriale e quindi il flasb-back del poeta illumina frequentemente scene dell'ínfanzía, incontri dell 

'adolescenza, volti e momenti della dolce consuetudine amorosa coniugale e familiare, tutte 

occasioni in cui la parola dialettale assume un alone semantico altrimenti irripetibile e spesso 

struggente. 

Ma la duttilità del linguaggio, la versatilità e la vivacítà spirituale dell'autore si rivelano anche in 

occasioni diverse, quando egli costruisce il bozzetto di vita cittadina e quasi la novella in versi o 

quando punta sulla corrosività dell'epigramma per incidere il costume (inviso) dei nostri giorni o 

quando si concede alle movenze favolistiche dei suoi cari Esopo e Fedro. 



Un'esperienza, dunque, questa di Salvatore Pugliesi che, nella ricchezza delle sue varianti lessicali e 

situazionali e nella compattezza del suo nucleo "storico" fondamentale, si rivela pienamente matura 

ed organica, ben al di là di una testimonianza cordiale ed amicale che pure vogliamo non manchi. 

 

Paolo Mario Sipala 



 

Puisii 

 

Cumeti a lu ventu 

 

Carusi - la cumeta trionfanti 

supra la testa e 'n-ghiòmmaru di spagu 

intra lu pugnu -, di matina prestu, 

quannu non c'era scola o la duminica, 

supra lu munti di lu Passareddu 

facèvamu li gari a cu' mannava 

cchiú ghiàuta di tutti la cumeta. 

Muti, scantati e quasi accarizzànnula 

ccu l'occhi, leggiu leggiu la partèvamu, 

muddànnuci lu spagu a picca a picca 

e tinènnula sempri in equilì briu. 

Ma quannu idda stissa addumannàva 

lu filu e ccu la cuda maistusa 

sempri cchiú nica si faceva 'n-celu, 

ti sintevi lu re di l'universu, 

patruni di lu munnu e di la storia. 

 

Su' cumeti a lu ventu puru l'omini: 

la vita li strapazza e sbattulía, 

l'acchiàna ‘n-celu e li sdirubba In-terra 

comu voli lu casu o lu distinu. 

Ma quannu cchiú non reggi lu tilaru 

di canna e si scunzenti l'equilibriu; 

quannu perdi la cuda o si spurtùsa 

ddu quadratu di carta acculturata 

ca cuntrasta lu ventu e porta a l'aria, 

dilusi li carusi l'abbannùnanu, 

tutta strazzata, supra di 'n-ruvettu 

o ntra li spini di 'na sipalata. 

 



 

Ancora 'n-gnornu 

 

Aieri era aieri: oggi è nautru 

jornu, ma è lu stissu comu aieri. 

Spunta lu suli, Ina palumma abbola, 

s‘apri 'n-balcuni, addùmanu 'na radiu, 

In-coIpu di ventu vunchia li linzola 

stinnuti nta lu filu pp’asciucàrisi. 

Lu Tempu si sminuzza 

in jorna, misi e anni 

ppi purtari a li longhi la spiranza; 

ppi rimannari sempri a lu ndumani 

tutti li cosi belli ca disì diri. 

Ma non si po aspittari. Non è eterna 

la nostra vita. 

Eternu è sulu l'attimu ca passa; 

eternu è sulu chiddu ca ti resta 

stampatu nta lu cori e mai ti lassa. 

Cchiú forti di lu ventu, 

curri nveci la vita e nuddu sapi 

unn'è ca va. 



 

La nostra favula 

 

Spissu, quannu mi pigghia lu siddíu, 

rítornu tuttu sulu nta ddi lochi, 

ca ni Attiru nsemula filicì , 

ppì  circari ddi istanti e ddi coluri 

ca signàru ppì  sempri la me vita. 

Arvulí, strati, casi, 

muntì luntani e musichi d'aceddi, 

su’ sempri chiddi, ma non su' li stissi. 

Non hanno cchiú dda luci di ncantisimu 

clavevanu ppi mia 

quannu, 'na petra tu 'na petra iú, 

fabbricàvamu nsemula la nostra bella favula. 



 

Stasira no 

 

Stasira no, non vèniri a circarimi. 

Sugnu comu ddi jatti abbannunati 

c’allànzanu macari a cul ci porta 

tanticchia di manciari. Vogghiu stàrimi 

sulu, nta st'agnunidda, ppi putì rí 

scòcirì  a focu lentu li me' peni. 

Non mi servunu abbrazzi né carizzi, 

né duci paruleddi di cunsolu. 

Làssami stari ccu li me' pinseri 

comu lu vaccareddu ca si ntuppa 

nta Ina rama di spini e nuddu sapi 

s'è vivu o mortu intra la so scorcia. 

 


