
Con la Costituzione de l 1812, i Gela Trigona vengono sollevati dall 'aniniinistrazione a l l i -

va. Rimasero loro i d i r i t t i - dover i del l ' enf i teuta, ehe vengono retrocessi nel 1937 con l'atto 

che segue. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RETROCESSIONEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEI CANONI ENRIEllICI 

DELEEX EEUDO DI S. CRISTINA E DELEEliRANTEMJADEE SALICE 

a l l a Mensa Arcivescovile d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Palermo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2 a p r i l e 1*>37) 

At< o d i retro<'cssi< tnt 
00 

60) La retrocessione dei canoni 

enfiteutici alla Mensa arcive-

sc( )\-ile di Palermo fu l'atro i l 2 

aprile 1937 daUe sorelle Cle-

mentina e Giovanna Trig<ìna. 

11 testo inedito viene ora pub-

blicato secondo l'originale ilei 

notaro Salvatore (iianì di 

Palermo (Archivio Notarile di 

Palermo, 126 N 16099-9(115 

del repertorio) , sulla base del-

la copia fotostatica debita-

mente rilasciata all 'autore, 

nella trascrizit)ne condotta da 

Anna Schiera e Lorenzo Cira-

;^ian{). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ c. 5 6 1 r ] 

1 2 6 N 1 6 0 9 9 -  9 0 1 5 del r ep er t o r i o 

A t t o d i r et r o cessi o n e 

V i t t o r i o Em anuele Terzo p er g r az i a d i D i o e p er volont à del la Naz i o n e 

Re d ' I t al i a 

Im p er at o r e d 'Et i o p i a 

L'anno m i l l en o vecen t o t r en t aset t e a. XV 

Il g i o r n o d u e Ap r i l e d i co d u e Ap r i l e 

In Pal er m o , nel la sede del Palazzo Ar ci vesco vi l e s i t o nel la via Bo n el l o M a t t e o N . 2 

In n an z i m e cav. aw . Sal vat o r e Gi an i f u Sal vat o r e, n o t a i o r esi d en t e i n Pal er m o , co n l ' u f f i c i o nel co r so Vi t 

t o r i o Em anuele N . 8 7 , i sc r i t t o p r esso i l Co l l eg i o n o t ar i l e del d i s t r e t t o d i q u est a Ci t t à 

Sono p r esen t i 

S. E. III.m a e Rev.ma i l Si g n o r Car d i n al e Lu i g i Lav i t r an o f u Leo n ar d o , n at o i n For io d ' Isch i a (Nap o l i ) e 

d o m i c i l i a t o per r ag i o n e del la d igni t à i n Pal er m o , nel Palazzo Ar ci vesco vi l e s i t o i n via M a t t e o Bonel l o n. 

2 , che i n t er v i en e i n q u es t ' a t t o q u al e Ar c i vesco vo d i Pal er m o , d a una p ar t e. 

E d al l ' a l t r a : le sorel l e g er m an e Cl em en t i n a e Gi o van n a Tr i g on a del f u Ro -  [c. 5 6 1 v.] m u al d o . que

s t ' u l t i m a i n Al b an ese, p o ss i d en t i , n at e e d o m i c i l i at e i n Paler m o Piazza del la Ri vo l u z i on e, Palazzo Gela. 
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I co m p ar en t i del la d i cu i ident ità personale i o n o t ar o so n o p er son al m en t e cer t o , aven d o i r eq u i si t i d i l eg g e, 

r i n u n z i an o co l m i o consenso al l 'assi st enza dei t es t i m o n i , e st i p u l an o q u an t o segue p r em et t en d o : 

Con a t t o del 2 9 m ag g i o 1 7 4 7 per N o t a r o Giuseppe M ar i a Ser io, la Men sa Ar ci vescovi l e d i Paler m o co n 

cesse f r a l ' al t r o i n en f i t eusi g l i ex  f eu d i d i S. Cr i st i n a Gela e del la Ran t er ia del Salice a D o n Do m en i co Nasel 

l i , Duca d i Gela per l 'an n u o can on e d i l i re q u at t r o m i l ac i n q u ecen t o n o van t a co n l ' o b b l i g o d i p ag am en t o ad 

o g n i p r i m o n o vem b r e per l 'ex  f eu d o d i S. Cr i st i n a Gela e d i l i r e m i l l ed u ecen t o ven t i e cen t esi m i n o van t ac i n 

que co n l ' o b b l i g o d i p ag am en t o al t r en t u n o ag o st o d i o g n i an n o per q u el l o del la Ran t er ia del Sal ice. 

Og g i co n l ' au m en t o del ven t i p er cen t o i n vi r t ù del R. D. L. 15 l u g l i o 1 9 2 3 . co m -  [c. 5 6 2 r.] p lessive l i r e 

sei m i l an o vecen t o set t an t r e e cen t esi m i q u i n d i c i (£ 6 9 7 3 . 1 5 ) d i an n u o can o n e. 

II Du ca d i Gela d o n Do m en i co Nasel l i , i n o ccasi o n e del l e n o z z e del l a p r o p r i a f i g l i u o l a Lau r a, co l Pr i n ci 

pe Ro m u al d o Tr i g on a d i S. El ia, le concesse in d o t e i can o n i su d et t i . 

M o r t a la Duchessa d i Gela Lau r a i n Tr i g o n a d i S. El ia p er successione l eg i t t i m a i l cen si t o d i S. Cr i s t i n a 

Gela e del la Ran t er i a del Sal ice, p er a t t o d i d i v i s i o n e del 16 M a g g i o 1 9 1 1 N o t a r Li m a Er n est o d a Pia

na dei Gr eci venne a t t r i b u i t o al Co n t e Gi o van n i Tr i g o n a, i l q u al e morì i l 9 l u g l i o 1 9 1 3 l asci an d o usu-

f r u t t u ar i a la m o g l i e Con t essa Cl em en t i n a D i Nap o l i ed er ed i i l f i g l i o Co n t e Ro m u al d o e le n i p o t i Cl e

m en t i n a e Gi o van n a. 

Co n la m o r t e del co n t e Ro m u al d o Tr i g o n a, avven u t a i l 5 Gen n ai o 1 9 2 9 del l e q u o t e al m ed esi m o sp et 

t an t i f u r o n o er ed i le d et t e sue f i g l i e . 

In f i ne m o r t a la Con t essa Cl em en t i n a D i Nap o l i , ved o va Gi o van n i Tr i g o n a, usu-  [c. 5 6 2 v.] f r u t t u a r i a , e 

n o n n a del le at t u al i s i g n o r e Cl em en t i n a e Gi o van n a Tr i g o n a, i l 2 2 g en n ai o 1 9 3 1 , l ' u s u f r u t t o si consol idò 

al la n u d a propr ietà nel le p er sone del l e co m p ar en t i st esse s i g n o r e Cl em en t i n a e Gi o van n a Tr i g o n a i n p ar 

t i eg u al i f r a l o r o . 

I d an t i causa d i q u est e u l t i m e, avval en d osi del l a f acol t à r el at i va concessa a l l ' o r i g i n ar i o en f i t eu t a D o n 

Do m en i co Nasel l i Du ca d i Gel a, avevan o con cesso i f eu d i d i so p r a cen n at i a su b en f i t eu si 6 ' a d i ver se 

persone per l ' am m o n t ar e co m p l essi vo d i l i r e u n d i c i m i l a q u a t t r o c en t o n o ve e 8 2 / 1 0 0 d i su ccan o n i 

annu i .(£ I 1 4 0 9 . 8 2 ) 

Fr at t an t o la Società Gener ale El et t r i ca p er la co s t r u z i o n e d el b aci n o m o n t an o , espropr iò al cu n i ap p ez 

z am en t i d i t er r en o d i d e t t i f eu d i , su i q u al i g r avava l ' am m o n t ar e co m p l essi vo d i l i r e m i l l ed u ecen t o set 

t an t a e cen t esi m i ven t i set t e (£ . 1 2 7 0 . 2 7 ) d i su ccan o n i . 

Or a le co m p ar en t i s i g n o r e Tr i g o n a aven d o av u t o i l cap i t al e d i a f f r an co co r r i sp o n d en t e ai su d d et t i suc

can on i d i l i r e [c. 5 6 3 r.] M i l l ed u ecen t o set t an t a e cen t esi m i ven t i set t e o l t r e le annual i t à e l au d em i o 

d o vu t i p er l eg g e d al l a Società Gener al e El et t r i ca, ed aven d o l e ver sat e al l 'Em i n en t i ss i m o Sig . Car d i n al e 

Lu i g i Lav i t r an o Ar c i vesco vo d i Pal er m o , co n lò st esso a t t o p er m e n o t ar Gi an i d i o g g i st esso p er ar r e t r i 

d el l ' an n u o can o n e o r i g i n ar i o d i l i r e sei m i l an o vecen t o set t an t at r e e cen t esi m i q u i n d i c i , d o v u t o d a esse al l a 

Men sa Ar ci vesco vi l e, e n o n vo l en d o più co n t i n u ar e a m an t en er e l ' o b b l i g o del p ag am en t o d el can o n e o r i 

g i n ar i o d i l i r e sei m i l an o vecen t o set t an t at r e e cen t esi m i q u i n d i c i i n vi r t ù d el l a o r i g i n ar i a con cessi on e d el 

2 9 m ag g i o I 7 4 7 p er n o t ar o Ser io , r e t r o ced o n o p r i n c i p al m en t e a sco p o d i b en ef i cen z a e c u l t o a Sua Em i 

nenza III.m a e Rev.ma i l Si g . Car d i n al e Lav i t r an o che accet t a i n r et r o cessi o n e l ' am m o n t ar e dei su ccan o 

n i co s t i t u i t i d ai l o r o d an t i causa su d e t t i f eu d i co n var i i a t t i ascen d en t i a l i r e d i ec i m i l acen t o n o ve e 

5 5 / 1 0 0 i n co m p l esso , essendo st at a già f a t t a d et r az i o n e del l e l i r e m i l l ed u ecen t o set t an t a e cen t esi m i ven 

t i set t e, af f r an -  [c. 5 6 3 v.] cal e, i n seg u i t o al l ' o ccu p az i o n e d ei t er r en i su i q u al i g r avavan o nei r i g u ar d i d el zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

61) J,a subenfircusi è stata condi -

tio sinc qua non per i l passag-

gio della zona dallo stato dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA feii-

do o territorio a quello d i terra. 

bZ) Tassa di passaggio da un rito-

lare a un altro, da pagarsi al 

feudatario eminente in segno 

di riconoscimento e d i vassal-

laggio. 

63) Abol ita la feudalità e cessata 

l 'amministrazione attiva suUa 

l'erra dì S. Cristina, la riscossio-

ne dei subcanoni e i l versa-

mento del canone avevano so-

lo carattere speculativo. N o n 

più apperibile dopo l'occupa-

zione dei terreni migl ior i e d i 

maggior gettito, ora occupati 

tlal bacino montano. 



64) I I so\'ranc) rimaneva al vertice 

d i questo sistetna per eviden-

t i residui medievali. 

65) Le postille del notaio qui 

riportate sono stare inserite 

nel testo per renderlo diretta-

mente leggibile. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tr i g on a dal l a Società Gener al e El et t r i ca co n a t t o d i o g g i st esso p r esso m e n o t a r o , e r i n u n z i an o alt resì a 

f avo r e d i Sua Em inenza III.m a e Revm a i l Sig . Car d i n al e Lu i g i Lav i t r an o che accet t a a t u t t i g l i ar r et r i dei 

su ccan o n i st essi a t u t t ' o g g i . 

D 'al t r a p ar t e l 'Em inen t i ssim o Sig . Car d i n al e Ar ci vesco vo , com e r i su l t a anche ch i ar o , per i l cu m u l o deg l i ar r e

t r i d i cu i sop r a, i n m assim a p ar t e i n esi g i b i l i , ha r i t en u t o o p p o r t u n o accet t ar e, com e ha accet t at o la sop r a

f at t ag l i r et r ocessione, per la q uale si è co n ven u t o t r a le p ar t i i l co r r i sp et t i vo d i l i re t r em i l aci n q u ecen t o ; e 

q u i n d i c i n q u em i l a: S. E. i l Sig . Car d i n al e Lavi t r an o versa al le si g n o r e Cl em en t i n a e Gi ovan n a Tr i- gona che se 

la r i cevon o a co m p l et a t aci t az i o n e d i o g n i l o r o r ap p o r t o d i d ar e e d i avere e d i o g n i l o r o even t uale p ret esa 

o d i r i t t o , la som m a d i l i r e t r em i la-  [c. 3 6 4 r.] c i n q u ecen t o (£ 3 5 0 0 ) est i n g u en d osi per t al m o d o o g n i r ag i o 

ne cr ed i t o r i a t r a le p ar t i in r elaz ione a l l ' a t t o d i concessione d i sop r a cal en d at o del ven t i n o ve m ag g i o mil le-

set t ecen t o q u ar an t aset t e n o t ar Ser io e a t u t t i g l i al t r i a t t i che vi p ossono avere at t i n en z a, e r i m an en d o da 

o g g i i n po i co m p l et am en t e l i b er at e ed esoner at e le d et t e Signor e Tr i g ona Cl em en t i n a e Gi ovan n a da o g n i 

e qualsiasi l o r o even t uale responsabil i tà i n d ipendenza del d et t o a t t o 

d i concessione en f i t eu t i ca del 2 9 M ag g i o 1 7 4 7 n o t ar Ser io e d i t u t 

t i g l i al t r i a t t i successivi . D i ch i ar an o esp ressam ent e le Signore Cle

m en t i n a e Gi ovan n a Tr i gona che r est an o o b b l i g at e e t en u t e al p aga

m en t o d el l ' i m p o st a su l p at r i m o n i o f i n o al l 'est i n z i on e, esoner ando la 

Men sa d a qualsiasi responsabil i tà p er la d et t a t assa. 

In f i n e la s i g n o r a Gi o van n a Tr i g o n a i n Al b an ese esp r essam ent e 

d i ch i ar a d i aver e c o n t r a t t o n o z z e senza avere s t i p u l at o al cu n co n 

t r a t t o d i co s t i t u z i o n e [c. 3 6 4 v.] d i d o t e . 

Le spese d el p r esen t e a car i co d i Sua Em inenz a. 

Il p r esen t e a t t o r est a so t t o p o s t o al la Sovr ana ap p r o vaz i o n e 

-7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bSS^ ..... 

( I )d e l e t a < a n n u e >  (2 ) ag g i u n t a < l e >  (3 ) l eg g asi < D i >  (4 ) 

ag g i u n t a < essen d o st at a g i à>  (5 ) ag g i u n t a < i n m assim a p ar t e 

i n es i g i b i l i >  (6 ) d el et a ven t i set t e p ar oel d i cu i la p r i m a < è >  l ' u l t i 

m a <  cessione >  so s t i t u i t o < p e r la q u al e si è co n ven u t o t r a le p ar 

t i i l co r r i sp et t i vo d i l i r e t r em i l a c i n q u ecen t o ; e q u i n d i S. E. Il Sig . 

Car d i n al e La v i t r a n o >  (7 ) l eg g asi < r i c e v o n o > . 

(8 ) o g g e t t o < p r i n c i p a l m en t e a sco p o d i b en ef i cen z a e d i cu l t o . >  

(9 ) d el et a <  v e n t i s e t t e >  so s t i t u i t o da < v en t i n o v e , >  

(1 0 ) l eg g asi < i n e s i g i b i l i >  ( I I ) l eg g asi < r i c e v o n o >  (1 2 ) ag g i u n 

t a Il p r esen t e a t t o co n t i en e d o d i c i p o st i l l e ̂ 5 . 

l o q u i so t t o sc r i t t o n o t ai o r i ch i est o h o r i cevu t o i l p r esen t e a t t o scr i t 

t o . D i ch i ar o co n t en er si i n d u e f o g l i d i car t a per i n t er o e da m e let 

t o ai co m p ar en t i d o p o co n f er m a si è so t t o sc r i t t o p er son al m en t e: 

Lu i g i Lav i t r an o Ar c i vesco vo d i Pal er m o Gi o van n a 

Tr i g o n a i n Al b an ese Cl em en t i n a Tr i g on a 

Cav. A w . Gi an i n o t ar Sal vat o r e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KTNOS E REFO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La ch iesa d i r i t o g r eco [nel Reg n o del l e D u e Sici l ie] era i n p ar t e u n r esi d u o del l a d o m i n az i o n e b i z an 

t i n a, so p r avvi ssu t o d o p o la co n q u i s t a m u ssu l m an a (su l la sua co n si s t en t e p r esenz a i n Messi n a, an co r a nel 

sec. XVI I , Sam p er i , p p . 8 1 ss.), e i n p ar t e (com e an co r o g g i ) r acco g l i eva le p o p o l az i o n i al b an esi , i m m i 

g r at e i n Sici l i a, i n Cal ab r i a, ed i n q u al ch e al t r a p ar t e del r eg n o , nel 1 4 4 8 , ed an n i seg u en t i . Il cu l t o d i 

t al i com uni t à n o n so f f r i m ai al cu n a p er secu z i o n e, e p ar r eb b e g r o t t esco i l d ecr et o del «Di t t at o r e d e l l ' I t a

l ia mer id ionale» (Gar i b al d i ), Nap o l i , 2 6 o t t o b r e 1 8 6 0 , che d i ch i ar a n u l l o i l r eg i ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exequatur aWa b o l l a Etsi 

Pastoralis d i Ben ed et t o XIV (co n cer n en t e la d i sci p l i n a del l a ch iesa cat t o l i ca d i r i t o g r eco , la cu i esi st en 

za ven i va g ar an t i t a c o n t r o g l i emp/ èfemenfs d el l ' ep i sco p at o l at i n o ), e p r o c l am a: «i g r eco - al b an esi , i q u a

l i si so n o d i s t i n t i n el l ' i so l a i n t u t t e le l o t t e c o n t r o la t i r an n i d e, g o d r an n o o g n i l ibertà pel p i en o eser ci z i o 

del cu l t o or t odosso- or ientale». M a poiché i l d ecr et o è c o n t r o f i r m a t o d a Cr i sp i , i l q u al e, co m e si ci l i an o , 

e p er d i più d ' o r i g i n e alb anese, n o n i g n o r ava cer t o che i g r eco- albanesi d i Sici l ia er an o «cat t o l i ci d i r i t o 

greco» e n o n «greco- or todossi» (Scad u t o , I , p p . 7 0 0 ss.) è ev i d en t e i l t en t a t i v o (f al l i t o ) d i a t t r a r r e le 

d et t e co m u n i t à al l o scism a o r i en t al e i l cu i r i t o n o n p o t eva essere p u b b l i cam en t e p r at i cat o (Gi l i b er t i , p . 

I ) . Il De Sivo, a), I I , p . 2 I 3 , so t t o l i n ea i l r i d i co l o d i q u el d ecr et o , m a n o n ne ha co m p r eso la p er f i d i a: 

i n f a t t i , poiché la d i t t a t u r a p r o f essava la l ibertà d i co sci en z a, i l cu l t o g r eco - o r t o d o sso era i m p l i c i t am en t e 

au t o r i z z at o , e n o n era necessar i o u n p r o vved i m en t o ad hoc, sp i eg ab i l e so l o co m e i s t i g az i o n e al l o sci sm a 

cioè co m e a t t o d i p o l i t i ca an t i cat t o l i ca . 

Si è voluto introdurre i l tema etnos-rito con una citazione de l g iurista Guido L a u d i per 

sottileare la valenza d i questo binomio nel la cul tura degl i Arbéreshe e nel la loro stessa iden -

tità d i popolo i n diaspora. 

L'atteggiamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA equivoco del Crispi corrisponde a una sua visione dei Ba l can i , cioè degl i 

assetti che egli riteneva avrebbero dovuto seguire al de f in i t ivo abbandono dei Turchi otto-

mani . 

Lo Stato da potenziare era per l u i la Grecia con g l i Albanesi i n esso. 

66) Guido Laudi , ìstìliit:^ionì dì dirit-

to pubblico nel Kegno delle Due 

Sicilie. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Greci e Slavi, un i t i dalla stessa matrice culturale e religiosa costantinopolita i n -

nalzata a monomania etnica, l i strinsero in una morsa tentandone l 'assimilazione. 

All 'avvento degli Ottomani la musica non cambiò. I notabi l i e i prelati greci e 

slavi, l ' indomani della caduta d i Costantinopoli , trovarono u n accordo col Sultano. 

I generali d i Skanderbeg, g l i ecclesiastici , art ist i e umanist i albanesi presero, 

invece, la via del l ' es i l io in I t a l i a . 

Que l l i d i rito lat ino si integrarono l inguist icamente nelle grandi città italiane 

soprattutto al nord. 

Que l l i d i r i to bizantino iniziarono l 'epopea, ormai semimil lenar ia , degl i Arbé-

reshe i n Sic i l ia e i n tutto i l Regno del Sud, rappresentando l ' A l b a n i a l ibera . 

Dal punto d i vista religioso essi costituiscono u n u n i c u m . 

Sono g l i eredi de l l 'ant ica Chiesa i l l i r i c a che, seguendo le zone d i influenza e 

i confini amministrat iv i de l l ' Impero Romano, usavano i l greco come l ingua del la 

cultura e del la l i turg ia . 

Insieme al ramo occidentale del la stessa Chiesa, che usava i l lat ino e la l i t u r -

gia romana, essi riconoscevano l 'a l ta autorità de l Vicario papale a Salonicco e poi 

a Ocrida. 

La Chiesa i l l i r i c a , pervenuta nel suo insieme a l massimo splendore sotto Giust in iano , 

con la cr is i iconoclasta subì l 'amputazione del ramo orientale che fu assegnato a Costanti-

nopoli . 

Se svanì i l sogno grandioso d i Giust iniano ^' d i fare del la doppia cu l tura i l l i r i c a i l p u n -

to d i confluenza dell'unità imperiale e cr ist iana, non svanì tra g l i Albanesi i l r icordo d i 

Roma, che insieme a Skanderbeg giocò i l ruolo pr inc ipa le contro g l i Ottomani . 

G i u n t i i n I ta l ia subito dopo la conclusione del Conci l io d i Firenze (1445) , g l i Arbéreshe 

non rinnegaronozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VAtto d^Unione tra le chiese d 'Oriente e d 'Occidente f irmato i n quel l 'ass i -

se ecumenica nel 1439. 

Lo vissero, anzi , come tappa felice nel la loro esistenza d i popolo provato da antiche e 

nuove avversità. 

Elessero i l complesso l i turgico-canonico del la Chiesa orientale, che avevano sempre pra -

ticato, quale elemento rappresentativo del la loro individualità l inguist ica e cul turale . 

E mentre attraverso questi e lementi hanno tenuto desto sino ad oggi i l r icordo d e l l ' A l -

bania, soprattutto nel la letteratura, per i l resto si sono ampiamente integrati i n ogni aspetto 

della vita pubbl ica i tal iana. Nel la Chiesa universale sono esempio non controverso d i unità. 

Quale ruolo ha giocato a S. Crist ina i l r i to degl i Albanesi? 

Commuove leggere l 'anno 1648 inciso nella parte superiore d i una tavola raffigurante a 

r i l ievo d ' intagl io la Madonna Odig i t r ia . Essa è conservata presso un'edicola votiva de l cen-

tro urbano, in via S. Giovanni Bosco. 

U n volume del registro 

dei battesimi del sec. X V I I I . 

Parrocchia di S. Cristina v. m. 

(p/j. per gentile concessione 

(li don Porfirio Trafficante, 

arciprete /parroco) 

67) I l l i ro egli stesso, avrebbe \oluto 

fare d i Justiniana Prima, la città 

da lui fondata, la sede del papa-

to al fine d i imbrigliare la forza 

centrifuga costimita dalla riva-

lità tra le due maggiori sedi del-

la crisrianità. Su questo argo-

mento e sulla Chiesa illira cfr. 

Gaspér G j i n i , Ipeshkria Shkup-

Vri^en neper shekuj. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Croce bizantina 

dal cimitero comunale. 

68) Nikos Kazantzakis,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XpiÒTÒI 

iavaaraùpóvezai. 

69) cfr. Archiv io Parrocchiale di 

S. Cristina, voi . 1. Battesiini. 

Copia preziosa del lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Patrona d i Piana, ha seguito i l gruppo che se ne staccava per fon-

dare una nuova comunità.. 

I l pensiero corre a scene d i spostamenti d i popolazioni balcaniche descritte dal Kazant-

zakis 

A capo del la colonna c 'è sempre i l papàs con Vepitrachilion, i l prete con la stola, che por-

ta sul grembo una sacra icona e avanza, spesso verso l ' ignoto. 

L 'Odig i t r ia , che la tradizione d i Piana vuole guida degl i Albanesi nel l ' es i l io , è scelta 

ancora a guida per questa nuova avventura. I l papàs capo-colonna doveva essere Fi l ippo 

Ferrara**^. Eg l i r isulta i l pr imo del la serie d i sacerdoti graeci ritus, seguito da Rosario Fabia-

no, Francesco Stassi, Nicolò Chisesi d i Mezzojuso, Pietro Guzzetta, Francesco Ferrara, Car-

melo Franco d i Mezzojuso, Antonino Matranga, Gaetano Arcoleo d i S. Crist ina. 

Riscontr i de l r i to bizantino-arberesh si trovano nei registri parrocchia l i , nel canto del 

Lazeri, nel vajtim i n s ic i l iano del venerdì santo — e prèmtja e madhe, nel le croci usate per la 

tumulazione, ne l l 'ant ica disposizione c imiter ia le : la parte est era riservata agli Arbèreshè, 

la parte ovest ai S i c i l i a n i . 

I l passaggio al r i to lat ino da parte del papàs Arcoleo accelerò i l distacco culturale e affet-

t ivo da Piana, determinato dal la lotta per i l terr i tor io . 

D i questa lotta i l r i to pagò le spese. Ma la popolazione uscita dal c ircuito tradizionale 

del la cul tura arbèreshè, innestata proprio sulla fecondità del r i t o , rimase impoverita. 

Si pensi per u n attimo al la vivacità culturale d i Mezzojuso, dove si è perduta da tempo 

l 'a lbanofonia, ma si è conservata la componente bizantina degl i Arbèreshè. 

L'opera dei Bas i l ian i d i Mezzojuso e i l Seminario fondato a Palermo da R Giorgio Guz-

zetta, assicurarono alle colonie albanesi un'elevata presenza d i sacerdoti e d i professionisti 

inv id iata dalle popolazioni s ic i l iane c ircostanti . Non si trattava, i n f a t t i , d i ist ituzioni riser-

vate al solo clero, ma d i scholae aperte a soggetti votati al sacerdozio celibatario o coniuga-

to o ancora alle professioni l i b e r a l i . 

I n t u t t i veniva coltivato i l senso d i appartenenza culturale e religiosa a un etnos che, par-

tendo dalle piccole realtà delle colonie, r imandava alle rad i c i dell'Arbèr, all 'insofferenza nel 

vederlo oppresso dagl i Ottomani e misconosciuto dal la Chiesa ortodossa. 

I l passaggio al r i to lat ino degl i abi tant i d i S. Crist ina, precludendo loro l 'alunnato al 

Seminario del Guzzetta, l i estraniò dal la cu l tura i n generale e da l senso d i identità forgiato 

al la f iamma del la tradizione arbèreshè. Ciò, naturalmente, considerati l 'economia povera, la 

mancanza d i scuole pubbl i che e i l regime d i cristianità dell 'epoca. 

Oggi , mantenutasi l 'albanofonia, i l recupero è possibile coi mezzi a disposizione delle 

minoranze linguistiche i n I ta l i a (Legge del 15 dicembre 1999 n. 482) . Sempre che i moder-

n i maestri abbiano lo stesso zelo dei vecchi papàdes. 
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D A L L A S1( ;^0HI;\- A L C O ^ I L ^ I - BORBONICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 
iamo d i seguito la traserizione d i u n documento dal 

quale si ricava i l comportamento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA signore e padrone 

della Terra di Santa Cristina da parte del duca d i Gela 

don Diego Nasel l i e Morso. 

A r igor i né l ' i s t i tuto g iur id ico del l ' enf i teusi i n sé né i l 

tenore del contratto del 1747 tra la Mensa e i Gela, autoriz-

zano a ritenere concomitante i l passaggio dal la condizione d i 

feudo a quel la d i Terra del la zona interessata. Tuttavia ciò 

avvenne, con o senza licentia populandi, durante i p r i m i anni 

dell 'enfiteusi ai Gela. 

I l Vi l labianca , nel 1757, questo passaggio lo dà come 

avvenuto, ma già nel 1754 S. Cr ist ina f igura nel la carta geo-

grafica della Sic i l ia d i Antonio Bova. 

Pagina iniziale dei capitoli 

della congregazione di Gesti, Maria e Giuseppe 

1 

ffzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA//a ir/n: (il Vns//mr 
. , „ . . . » . . . » i . * * * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CaiJi/ oio l'uni' 
4 

CoiujrcijiiKuvie 

1 , - ' . ' / A / . • ' ' ' ' ' J ' ' " " ' ' ^ ' 
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CONCESSIONE [)Eii-.4NTl(I\ A EyiROCCIHAI. 

1)1 S. CRISTKI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a Ciioriiio PietlescaJsi 
(17 agosto 1795) 

Aito d i eoneeHsione'" 

70) La concessione dell'anrica 

chiesa parrocciiiale d i S. (Cri-

stina fu fatta nel 1795 a 

Giorgio Piediscalsi da don 

Diego Naselli e Morso duca 

d i Gela. 11 testo inedito viene 

ora pubblicato secondo l ' o r i -

ginale vo lume del notaro 

Rosario D i Giorgio d i Paler-

m o (Archivio d i Stato di Pa-

lermo, Serie Nota i , Stanza 

TV, vo i . 8318, anno 1794-95, 

ind . X i n , c e 600 r. -605r . ) , 

dalla copia fotostatica r i la-

sciata all'autore, nella trascri-

zione condotta da Rosalia 

Donat i . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ c .eOOr.] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Notarius Rosarius de Georgius. 

Die decimo septimo augusti XIII indictionis millesimo septingentesimo nonagesimo quinto. 

Per i l bene sp i r i t u al e d i q u est i ab i t an t i del l a t er r a d i San t a Cr i s t i n a aven d o i n idea Gi o r g i o Ped iscalso d i 

f o n d ar e u n a conf rat ern i t à s o t t o i l t i t o l o del l a Sacra Fam ig l i a e d i San Gi u sep p e, a l l ' o g g e t t o d i p o t er e i vi 

più co m m o d am en t e eser ci t ar e l ' o f f i c i i d i b u o n i cr i s t i an i e, co n o scen d o nel t em p o i st esso essere necessa

r ia p er t al e e f f e t t o e m o l t o u t i l e l ' an t i ca ch iesa p ar o ch i al e d i q u est a su d et t a t er r a d i Sant a Cr i s t i n a, per 

ciò i l m ed esi m o d i Ped iscalso implorò i l p er m esso d el l ' i l l u s t r e s i g . d u ca d i Gela d o n D i eg o Nasel l i e M o r 

so , co m e s i g n o r e e p ad r o n e del l a su ccen n at a t er r a d i San t a Cr i s t i n a; q uale si g n o r e d i Nasel l i , con oscen 

d o essere la d o m an d a del Ped iscalso a t t en t a al co m u n e bene sp i r i t u al e d el l i suo i vassal l i , i m p er t an t o co l 

su o z el o ha s t i m at o d i ven i r e a l l ' i n f r asc r i t t a con cessi on e del l a p r en o m i n at a an t i ca ch iesa p ar och i al e 

[ c . 6 0 0 v . ] d i su d et t a t er r a d i San t a Cr i s t i n a p r evi e però l ' i n f r ascr i t t e r i ser ve del ius patronatus e paroc-

chialicome i n f r a si d ich iarerà. Perciò d u n q u e o g g i i l g i o r n o co m e sop r a l ' i l l u st r e s i g n o r d o n D i eg o Nasel 

l i e M o r s o a m e n o t a i o co n o sc i u t o , i n t er ven en d o nel la p r esen t e co i n o m i nel la sua vest e e co n t u t t i q u el 

l i m i g l i o r i n o m i co i q u al i la p r esen t e con cessi on e p o t esse val i d ar si e sost en er si , g i u st a la f o r m a del la l eg 

g e, p er esso e suo i successor i p er p et u am en t e, p r evi e le r i ser ve e co n d i z i o n i co m e i n f r a da sp i eg ar si , ha 

con cesso e co n ced e a d e t t o Gi o r g i o Ped iscalso e suo i co n f r a t r i su ccesso r i , co m e i n f r a i n p er p et u u m , l 'an 

t i ca p ar o cch i al e ch iesa d i d e t t a t er r a d i San t a Cr i s t i n a, ad esclusione però del cam p an i l e e sep o l t u r a 

n o vam en t e co s t i t u t a i n d e t t a ch iesa p er u so d el p u b l i co , e q u est o a l l ' o g g e t t o [ c . 6 0 1 r.] che su d et t o d i 

Ped iscalso sia t en u t o ed o b l i g a t o , co m e p er i l p r esen t e p r o m et t e e s ' o b l i g a, al d e t t o i l l u st r e s i g n o r d u ca, 

p ad r o n e d el l ' an z i d et t a ven er ab i l e an t i ca p ar o cch i al e ch i esa, s t i p u l an t e, f o n d ar e nel la m edesim a una con-
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f raterni t à s o t t o t i t o l o del la Sacra Fam ig l i a e d i San Gi u sep p e, s o t t o q u el l a d i sci p l i n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Christiana e r eg o l e 

d a p r escr i ver si , p er cu i sp et t a co l l a co n f er m a d el l ' i l l u st r i ss i m o e r ever en d i ssi m o m o n s i g n o r ar ci vesco vo 

d i Pal er m o , q u al e conf rat ern i t à sem p r e p er p et u am en t e sia ed esser d eb b a f i l i al e al la M at r i c e , o sia al la 

vener ab i l e p ar occh i al e ch iesa d i q u est a su d d et t a t er r a, acco r d an d o p er i l p r esen t e al d e t t o d i Ped iscalso 

con cessi on ar i o ed al l i co n f r a t r i che sar an n o ar r o l l at i nel la su d d et t a con f rat ern i t à, la p r i vat i va ch e i n d et 

t a ch iesa co m e sop r a concessa, al l o r a [ c . 6 0 1 v ] che sarà f o n d at a su d et t a con f rat ern i t à, n o n p o ssan o 

d 'al l o r a i n p o i sepel l i r si a l t r i cad aver i né d i u o m i n i , né d i d o n n e, se n o n che d i q u el l i che sar an n o ascr i t 

t i nel la su d d et t a conf rat ern i t à ed ar r o l l a t i . l u r a e si cu r a su d d et t a ch iesa essere f r an ca la su d d et t a ch i e

sa d ' o g n i on er e e servi t ù d i pesi an n u al i , co s t i t u en d o : d a posseder si p er d e t t o d i Ped iscalso co n cessi o 

n ar i o p er l 'uso su d d et t o e suo i co n f r a t i e successor i la su d et t a ven er ab i l e p ar o cch i al e ch iesa an t i ca co m e 

sop ra concessa de o g g i i n n an z i ed i n p er p et u u m et i n i n f i n i t u m , t en er l a, g o d er l a, p o ssed er l a; ced en d o 

p er t an t o ed i n t u t t o t r asf er en d o [ c . 6 0 2 r . ] d e t t o i l l u st r e s i g n o r d i Nasel l i p er esso e suo i successor i i n p er 

p et u u m al d e t t o d i Ped iscalso co n cessi o n ar i o p er l 'u so su d et t o e su o i co n f r a t r i successor i ar r o l l an d i n el 

la d et t a conf rat ern i t à t u t t i e s i n g o l i suoi r ag g i o n i ed az z i o n i a causa che d e t t o i l l u st r e d i Nasel l i h a, t i e

ne e possiede e pot rà n el l ' avven i r e sper ar e ed aver e sop r a d et t a ch i esa, co m e so p r a con cessa, e p er la 

sua t u i z i o n e e d ef en z i o n e c o n t r o e q u al s i vo g l i an o p er so n e, h er ed i e b en i d i q u al s i vo g l i a m o d o , o b l i g ar e 

i n vi r t ù d i q u al s i vo g l i an o l eg g i , c o n t r a t t i e sc r i t t u r e p u b l i ch e, p r i vat e e senza d i q u al s i vo g l i a m o d o f o s

sero co s t i t u en d o al d e t t o d i Ped iscalso, co n cessi o n ar i o p er l 'u so su d d et t o e suo i co n f r a t r i ar r o l l an d i , p er 

p et u am en t e i n vece e l u o g o d i esso i l l u st r e s i g n o r e d i Nasel l i e M o r s o . [ c . 6 0 2 v ] Qu al e su d et t a con ces

sione, p er su d et t o u so , su d et t o i l l u st r e co n ced en t e p er esso e su o i f u t u r i successor i p er p et u am en t e l 'ha 

f a t t o ed ha d i ven u t o p er i l c o m m o d o sp i r i t u al e d el l i su o i vassal l i h ab i t a t o r i d i d e t t a t er r a d i San t a Ch r i 

st i n a, p r evie però sem p r e le r i ser ve d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ius patronatus e parochiali come m eg l i o esp r essam en t e si d irà cioè: 

p r i m i er am en t e che su d et t o i l l u st r e d i Nasel l i e su o i er ed i e successor i nel la d e t t a ven er ab i l e ch i esa, co m e 

sop ra concessa, dovesse aver e e g o d er e i l ius patronatus co n t u t t e q uel l e p r aem i n en z e che al d e t t o ius 

patronatus co n ven g o n o ed ap p ar t en g o n o co m e p ad r o n e d i essa ven er ab i l e ch i esa, si cco m e p u r e r i ser va

t o sia e si i n t en d a i n d et t a ch iesa i l ius paroccliiale. d a p o t er si sem p r e e q u an d o si vo g l i a [ c . 6 0 3 r . ] eser 

ci t ar e dal r ever en d o ar c i p r et e p r esen t e e che prò t em p o r e sarà i n q u est a su d et t a t er r a, po icché s o t t o 

q u est a espressa r i ser va al la p r esen t e con cessi on e si ha d i ven u t o , d o ven d o su d et t a ch iesa co m e so p r a 

concessa, essere sem p r e f i l i al e al la M at r i c e o sia p ar o ch i al e del l a su d et t a t er r a. In o l t r e su d e t t o i l l u st r e d i 

Nasel l i e M o r s o co n ced en t e, p er t i t o l o d i g r a t i t u d i n e , co n ced e la f acol t à al d e t t o d i Ped iscalso e suo i co n 

f r a t r i d 'ar r o l l ar s i p er p et u am en t e, d i co l l o car e nel cam p an i l e co m e so p r a r i ser b at o ed escl u so , u n a o d u e 

cam p an e p er ser vi z i o d i essa conf rat ern i t à d a f o n d ar s i . Dipp iù che n el l 'el ez i o n e d a f ar si del cap p el l an o 

d i d et t a conf rat ern i t à p er la cel eb r az i o n e del la m essa nel le d o m en i ch e p er c o m m o d o d el l i c o n f r a t r i , si c

com e nel l 'el ez i one del cap p el l an o p er l i eserci z i sp i r i t u al i [ c . 6 0 3 v . ] d a f ar si nel la su d et t a conf rat ern i t à sia

no sem pre p r ef er i t i i f i g l i d i esso co n cessi o n ar i o co m e f u n d at o r e , q u al o r a i l m ed esi m o avrà f i g l i nel g r a

d o e digni tà sacer d o t al e. Se però n o n avrà f i g l i nel su d et t o g r ad o sacer d o t al e, che al l o r a si an o i n d e t t a 

elez ione p r ef er i t i li co n san g u i n ei del su d et t o d i Ped iscalso, a cu i su d et t o i l l u st r e s i g n o r e co n ced en t e p er 

t i t o l o d i g r a t i t u d i n e , vu o l e che s'abb ia la su d et t a p r ef er en z a, e nel caso f osse n o n v i sar an n o co n san 

g u i n ei sacer d o t i del m ed esi m o d i Ped iscalso, al l o r a al l ' el ez z i o n e su d et t a, vu o l e d e t t o i l l u st r e s i g n o r e co n 

ced en t e che si ano p r ef er i t i l i  f i g l i che sar an n o sacer d o t i d el l i su d et t i c o n f r a t r i . Dipp iù p er t i t o l o d i g r a t i 

t u d i n e, co m e sop r a d e t t o i l l u st r e s i g n o r e co n ced en t e acco r d a al d e t t o co n cessi o n ar i o p er esso e su o i ere- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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d i p o st er i e d escen d en t i , i n p er p e t u u m , [ c . 6 0 4 r . ] f r an co i l su o n o del l e cam p an e a m o r t o r o , t an t o del la 

ch iesa p ar o cch i al e d i su d et t a t er r a d i San t a Ch r i s t i n a, q u an t o d ' a l t r e ch iese che p ossan o er i g er si i n d et 

t a t e r r a , e q u es t o nel g i o r n o d el l a m o r t e t an t o del su d et t o d i Ped iscalso, q u an t o d i t u t t i l i suo i ered i 

p o st er i e d i scen d en t i p er p et u am en t e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Al margine sinistro della carta si legge): ad d i t u m , dippiù d e t t o i l l u st r e d u ca d i Gela con ced e al d e t t o d i 

Ped iscalso e su o i co n f r a t i i n p er p et u u m d i d e t t a conf rat ern i t à nel g i o r n o del l a l o r o m o r t e i l su on o a m o r 

t o r o del l e cam p an e d i d e t t a ch iesa p ar o cch i al e d i San t a Cr i s t i n a, b en i n t eso che m en t r e che d u r i l ' a t t u a

le ar c i p r et e d o n Fr ancesco Fer r ar a, d eb b an o i co n f r a t i p r en d er e i l p er m esso p er su o n o d i m o r t o r o e t er 

m i n at a l ' ar c i p r et u r a d i d e t t o d o n Fer r ar a, i l d u ca co n ced e d igni t à al l i so l i f r at el l i d i d e t t a conf ratern i t à 

p er i l su o n o a m o r t o r o d i d e t t e cam p an e. (Seguono sottoscrizioni): d u ca d i Gela /  Pied iscalsi . 

Dipp iù d e t t o i l l u st r e s i g n o r d u ca g l i d o n a la f acol t à a d e t t o d i Ped iscalso e co n f r a t r i d i d et t a co n f r at er 

ni tà d i p o t er so l l en n i z ar e t u t t e q u el l e f est e che ver r an n o nel la so p r ad et t a ch iesa d al su o cap p el l an o o 

b en ef i ci al e del l a m ed esi m a. Dipp iù d e t t o d i Ped iscalso d ' o r d i n e p er esso e suo i co n f r a t r i s 'o b l i g a i n i n f i 

n i t u m ed i n p er p et u u m d i f ar e i n t er ven i r e nel la p r ocessi on e del San t i ssi m o Sacr am en t o del la p r o t e t t r i ce 

San t a Cr i s t i n a e del San t o Pr ecet t o d eg l i i n f er m i i co n f r a t i i n co r p o ad associar e i l San t i ssim o Sacra

m en t o , t an t o [ c . 6 0 4 v . ] t a n t o (sic) n el l ' u n a q u an t o n el l ' al t r a f u n z i o n e q u an t o per la d et t a p r o t e t t r i ce San

t a Cr i s t i n a. Dipp iù d e t t o i l l u st r e co n ced en t e p r o m et t e al d e t t o d i Ped iscalso e co n f r a t r i d i f ar l i assist ere 

i n d e t t a ch iesa co n sacer d o t e, 

(al margine sinistro della carta): ad d i t u m , d ei suo i cap p el l an i d i d e t t a t er r a d i San t a Cr i s t i n a. (Seguono 

sottoscrizioni): (d uca d i ) Gela /  Pied i scal si , 

p er cel eb r ar ci la m essa, 

(al margine destro della carta): ad d i t u m , p u p l i ca. (Seguono sottoscrizioni): (d uca d i ) Gela /  Pied iscalsi , 

ad i n t en z i o n e d i d e t t o i l l u st r e con ced en t e i n t u t t e le d om en i ch e d el l ' an n o co n che d e t t o d i Pediscalso per 

esso e suo i co n f r at i s'ob l i g a co m p l i m en t ar e a d e t t o sacer d o t e per l ' i n co m m o d o si p r ende a celeb rare la d et 

t a m essa i n t u t t e le d o m en i ch e d el l ' an n o i n d et t a chiesa e q u est o per l o sp az io d i ann i ci nq ue d ' o g g i d a, 

(al margine destro della carta): ad d i t u m , co r r er e (Seguono sottoscrizioni): d u ca d i Gela /  Pied iscalsi . E 

f i n al m en t e d e t t o i l l u st r e s i g n o r e co n ced en t e vu o l e che se f o r se d al su d et t o d i Ped iscalso n o n sarà f o n 

d at a su d et t a con f rat ern i t à, né i n ap p r esso si fonderà d ' a l t r a p er son a ad elez ione sem p r e del d e t t o i l l u 

st r e s i g n o r e [ c . 6 0 5 r . ] co n ced en t e e suo i successor i ed er ed i , i n t a l caso , la p r esen t e concessione sia e 

s ' i n t en d a cassa e n u l l a co m e se m ai f osse st at a f a t t a co m e o r a p er al l o r a nel caso su d et t o , su d et t o i l l u 

st r e s i g n o r e co n ced en t e l 'ha can cel l at o e can cel l a co m e se m ai f osse f a t t a e n o n al t r i m en t e. 

Qu ae o m n i a 

q u al e p r esen t e a t t o g en er al e. 

Test i si d o n Gi u sep p e Fi o r (e)n t i n o , d o n M al o s i (i l i . ) -

ad h o c (i l i . ). 

D i eg o Nasel l i e M o r s o d u ca d i Gela 

c o n f i r m o , co m e so p r a. 

Gi o r g i o Pied iscalsi 

c o n f i r m o , co m e so p r a. 



M A IR £ 
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Antonio Bova: carta geografica della SiciHa del 1754, tratta dal marchese di Villabianca,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Del/ a Sicilia Nobile. 
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71) Cfr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Città nuore di Sicilia, o.c. 

72) Sulla sua evoluzione sotto i 

Borbone cfr. Real Decreto 4 

agosto 1825 n. 469. 

73) Con tale enciclica Benedetto 

X I V unificava, regolamentava 

e proteggeva l'esercizio in I ta -

Uà del r i to orientale propr io 

degli Italo-Crreci e degli I ta lo -

Albanesi. L'infelice concetto 

circa la superiorità del r i to 

latino, iv i contenuto, fu usato 

dai v e s c o « del luogo per sca-

tenare ingiustificate lotte di 

preminenza. P. Giorgio Guz -

zetta aveva convinto Carlo I I I 

a non darne Yexequatur per la 

Sicilia, awalendosi àii}Xap05to-

lica legarla. N e l napoletano 

l'enciclica fu usata contro gli 

I talo-Greci , sino a farli scom-

parire, e per la latinizzazione 

d i m o l t i paesi arbereshe (cfr. 

Giovanni D 'Angelo ) . 

74) Cfr. Real Decreto 11 ottobre 

1817 Stabilimento dell'Ammini-

strazione civile in Sicilia. 

75) cfr. Real Decreto n° 381 che 

approva i l regolamento per lo 

recupero e per la conservazio-

ne dei t i to l i delle rendite delle 

Mense, badie e benefici d i re-

gio patronato, ne' domin i i o l -

tre i l l 'aro. Portici , 28 settem-

bre 1859. 

76) Cfr. R.D. 4 febbraio 1864, n. 

1678 di applicazione della L . 

24 gennaio 1864 sull'affranca-

mento dei canoni enfiteurici, 

censi, decime e altre presta-

zioni do\aite a Corp i moraU. 

Siamo rammaricati di non poter disporre di altra documentazione archivistica relativa 

all'amministrazione dei Naselli di Gela. 

A loro si deve l'accorpamento degli antichi fenda sive territoria di Pianetto e di S. Cri-

stina con l'Erranteria del Salice nella Terra di S. Cristina. 

Siamo alla fine del ciclo delle città nuove di Sicilia ^ l . Esso aveva avuto inizio con la 

venuta organizzata degli Albanesi nell'isola e si conclude con gli Albanesi coinvolti in un'e-

strema impresa di fondazione. 

Fondare una terra o una universitas ( i l nome dipendeva dalla grandezza della zona urba-

na e dal numero degli abitanti), oltre che un investimento economico, era un onore. 

I l fondatore otteneva un posto nel Parlamento Siciliano, e qualora l'avesse già, aggiun-

geva altro voto ai suffragi precedenti. 

I l passaggio da feudo a terra implicava necessariamente la presenza di un'amministra-

zione stabile alla quale era associato spesso i l mero e misto imperio, cioè i l potere civile e 

giudiziario sui sudditi. 

In campo religioso al duca spettava i l jus patronatus sulle chiese del luogo. 

Considerati i tempi e l'allora recente (1742) emanazione dell'enciclica Etsi pastoralis ^•^ 

si può affermare che i Gela si comportassero da difensori del rito greco. 

Con senso di illuminata tolleranza essi assicurarono nell'arco dell'amministrazione feu-

dale e oltre, la presenza del papàs di rito orientale insieme a quella del sacerdote latino. 

La costituzione borbonica del 1812 aboliva i l sistema feudale in Sicilia. Tuttavia le 

amministrazioni civiche tardarono a impiantarsi. Finalmente con la Legge Organica del 29 

maggio 1817 la Terra di S. Cristina diventa Comune (1 gennaio 1818). Durante la vaca-

tio legis ci furono in Sicilia scontri violentissimi tra gli antichi feudatari/amministratori e le 

comunità desiderose di affrancamento. 

Non ci è dato sapere come siano andate le cose a S. Cristina, ma a posteriori abbiamo 

visto che l'amministrazione dei canoni enfiteutici rimase nelle mani dei Trigona, successo-

r i dei Gela, sino al 1937. 

La costituzione del 1812 aveva tolto ai nobili l'amministrazione delle terre e universita-

tes, ma aveva dato loro la piena proprietà dei feudi, che divennero allodi. 

Trattandosi, nel nostro caso, di feudi ecclesiastici, la proprietà non poteva consolidarsi 

nei Gela-Trigona, né poteva tornare tout court alla Mensa. Rimasero quindi in vigore i cano-

ni dovuti alla Mensa dai Gela-Trigona e i subcanoni dovuti a questi ultimi dai singoli tito-

lari di fondi rustici. I quali accrebbero comunque i loro diritt i prediali sino al successivo 

diritto all'affrancamento 

La signoria feudale dei Gela venne dunque a cessare repentinamente senza avere avuto, 

a nostro avviso, i l tempo di esplicare le sue potenzialità e soprattutto senza aver forgiato l ' i -

dentità della popolazione. 
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Anche l'agglomerato urbano rimase incompiuto senza quelle emergenze artistiche che, 

sollecitate dall'amor proprio, furono l'orgoglio della nobiltà siciliana e resero così diffusa 

l'arte in Sicilia. 

Anche i l passaggio all'amministrazione civile fu improvvisato. L'accavallarsi di leggi e 

decreti, nel periodo relativo, ce lo lascia immaginare. 

Lo snodo per approdare a questa prima fase della democratizzazione della vita pubblica 

furono le parrocchie. 

Non sappiamo se a S. Cristina ci furono abusi, lamentati altrove, spesso dovuti a inespe-

rienza o a prevaricazione del clero. 

La legge prevedeva una Giunta di governo composta dal Sindaco, dal 1° e dal 2° Eletto 

e dal Cancelliere-archi vario con corrispondente ufficio. I l Consiglio Comunale era costitui-

to dalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Deciirionalo elettivo. 

Con tale sistema gli assetti tradizionali delle comunità albanesi non furono piìi garantiti 

e anche i latini ebbero i l diritto di elettorato attivo e passivo. 

Col nuovo sistema comunale emerse la famiglia Musacchia. 



Stemma 

del Comune borbonico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Archivio di Stato di Palermo, 

Collezione degli stemmi, 

voi I p. 8) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC O M V N E 

3)1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . C R I 2 T I N A 

Casale di Pianetto, 

oggi Case MigUore, 

muro di sud-ovest. 
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L O n E P E R I L l E R R E F O R l O C O M E N A L E 
E S C O M M R S A D E L R I T O C R E C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l passaggio all'amministrazione civica pose subito la questio-

ne del territorio da amministrare e dal quale trarre i l neces-

sario per assicurare i servizi alla collettività. 

I l territorio feudale già amministrato dai Gela era troppo esi-

guo per ricavarne mezzi sufficienti. D'altra parte collettività mol-

to pili grandi di S. Cristina erano pressate, per gli stessi motivi, 

a trovare soluzioni territoriali adeguate ai loro bisogni. 

I problemi insoluti del periodo feudale si ripresentavano con 

aumentata urgenza. Ora però non si trattava pili di dispute carta-

cee tra i due potenti feudatari, arcivescovi di Palermo e Mon-rea-

le, quanto del pane quotidiano di intere popolazioni. 

Ad aggravare i l problema contribuì la sortita del Comune di 

Monreale che intendeva subentrare in toto nel territorio già arci-

vescovile, senza distinzione tra stato feudale, diocesi e circoscri-

zione propria della città. 

In tal modo, non solo Piana, ma tante altre cittadine sorte sul 

territorio arcivescovile di Monreale dal 1182 in poi, sarebbero 

rimaste tributarie di un solo comune, perpetuando in altro modo 

i l sistema feudale. 

I I feudo di MaganocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA soprano, di fatto nelle mani dell'arcive-

scovo di Palermo, non facendo parte dell'ex amministrazione 

Gela, venne reclamato da Piana contro S. Cristina. 

I l feudo di Turdiepi (arciv. di Palermo), già concesso al mar-

chese Giuseppe Artale, era slato da questi ceduto a Ferdinando 

di Borbone ( I I I di Sicilia, IV di Napoli, I delle Due Sicilie) p r i -
P/kri, p i e t r a d i c o n f i n e d e l real p a r c o d i caccia. 
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77) Della presenza d i Ferdinando 

a Turdiepi rimane unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA firriato 

del quale si leggono ancora le 

mura d i cinta e si conservano 

(altrove) i p i lon i del cancello 

d'ingresso. Q u i Ferdinando 

piantò una vigna. Col suo v i -

no allietava la corte di Ficuz-

za, d i Palermo e gli ambascia-

tor i stranieri (Calderone I , 1, 

134). 

ma che i l sovrano trovasse sistemazione a Ficuzza . L'Arlale non tornò piìl a Turdiepi. 

Anche qui si esercitava la pressione di Piana, perché inspiegabilmente i l feudo era passato 

all'arcivescovado di Monreale. 

I l feudo di Pianetto, sempre a causa dell'irrefrenabile impulso venatorio di Ferdinando, 

aveva subito uno sconvolgimento simile a Turdiepi: entrò a far parte del territorio comuna-

le di S. Cristina, ma lo troviamo accentrato nelle mani della famiglia Vannucci, forse a com-

pensazione della tenuta alle falde, ceduta al Borbone per la creazione del parco alla Favo-

rita. Di Pianetto, infatti, non si fa menzione nell'atto di retrocessione del 1937. Sarebbe 

interessante rintracciare la relativa retrocessione presso l'Archivio arcivescovile di Palermo. 

11 Comune di S. Cristina, pertanto, poteva con-

tare con certezza sul territorio dei due ex feudi di 

Pianetto e di S. Cristina con l'Erranteria del Salice. 

Ma i Santacristinari possedevano meno della metà 

di questo teriitorio: Pianetto era nelle mani dei 

Vannucci (poi Palizzolo di Ramione); Fusha e 

Zonjavet, Fifiu, Bufaniti e Fusha e Kollés, nell'ex 

feudo di S. Cristina, in gran parte nelle mani dei 

Pianioti! 

Piana, popolosa e irrequieta per la perdita del-

l'assetto precedente che in grazia del rito greco l 'a-

veva resa una quasi città demaniale, pressata a 

nord-ovest da Monreale e da S. Giuseppe Jato, si 

volgeva a sud-est, scontrandosi con gli interessi 

della connazionale e correligionaria S. Cristina. 

Fu questo scontro a determinare i l disamore del-

la popolazione verso i l rito greco. 

Gli Arcoleo ne sancirono la fine. 

Pilone d'ingresso 

allazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vigna di Ferdinando 

(già al firriato, oggi 
in una viUa privata!) 



( ; L 1 : A R C O L E O 

p 
aolo Arcoleo è uno degli ottantadue agricoltori di Piana che troviamo presente nel-
l'enfiteusi del 1691. La stessa persona deve ritenersi quel Paulo Arcoleo che nel 1704 
troviamo titolare della gabella della Rantaria Tale gabella nel 1737 e nel 1743 è in 

testa a un Antonino Arcoleo 

Si tratta di una di quelle tipiche famiglie siciliane, forse di Carini, che immigrate a Pia-
na si integrarono negli usi, nella lingua e nel rito degli Albanesi. 

Del tutto albanesizzata dunque ce la troviamo a S. Cristina prima, durante e dopo l 'am-
ministrazione feudale dei Gela. 

Dal suo grembo uscì l'unico sacerdote di rito greco di S. Cristina, i l papàs 
Gaetano Arcoleo. 

Egli compì i suoi studi presso i l Seminario greco-albanese di Palermo, 
del quale risulta alunno nel 1799. 

I l 19 ottobre del 1814 lo troviamo presente, in qualità di padrino, nel 
libro dei battesimi ^0 e così pure i l 25 gennaio insieme alla moglie Teresa 
Salamone di Piana . 

Dal 1833 ebbe la carica di cappellano per la popolazione di rito orienta-
le, dopo aver coadiuvato per dodici anni i l precedente titolare papàs Anto-
nino Malranga. 

La sua azione pastorale si estrinsecò all'indomani del passaggio dall'am-
ministrazione Gela al Comune. Di quest'ultimo seguì i l primo sviluppo, non 
solo come prete, ma anche comezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pater familias. 

Non poteva rimanere indifferente alla questione del territorio, anche per-
ché possedeva dieci ettari di terre al sole con caseggiato rurale te Nin Madhi 

e una casa urbana nel baglio vecchio. Una posizione invidiabile per l'epoca. 

78) Cfr. qui Enfiteusi ai duca di Gela, 

c. 456 V., p. 48 

79) Cfr. ib idem c. 457 r., p. 49 

80) Archiv io Parrocchia di S. C r i -

sdna Gela, voi . Batte-simi, 

50 

81) " f i g o Archiprcsbytcr ... bapty-

zavi . . . Patrini fuerunt Rev. Sac. 

D. CCaietanus Arcoleo Presby-

tcr Albanensis et D.a Theresia 

Salamone ejus uxor (A.P-S. 

C.C;., voi . I V Battesimi, 75-76) 

I . m a n u e l e A r c o l e o , a r c ipre te d i M a r i n e o 

o l i o su telazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (tratto da "Palermo", mens. della Provincia) 
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82) I l 6 febbraio 1784, con bolla 

d i Pio \ ' l , era stato eletto i l 

pr imozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rescoro ordinante per ti rito 

greco in Sicilia, Mons. (ì iorgio 

Stassi. Nel lo stesso anno que-

sti subentrava all'arcivescovo 

d i Palermo nel l 'amministra-

zione della cresima ai fedeli 

graeci rittis d i S. Cristina c d i 

Mezzojuso. La creaz.ione di 

questo vescovato f u f o r te -

mente awcrsata dall 'arcive-

scovo di Palermo, ma forte-

mente voluta dai Borbtsne 

(cfr. Matteo Sciambra, 55-56). 

83) D i lui parla i l Real Decreto n. 

5870 "che autorizza i l C o m u -

ne d i S. Cristina in provincia d i 

Palermo a concedere al Sacer-

dote D. Emmanuele Arculeo 

una casa d i tre stanze esistente 

nella strada della Madrice 

Chiesa, per l 'annuo canone di 

ducati otto c grana quaranta" 

(Napoli , 10 dicembre 1839). 

84) 11 ritolo e i l benefìcio unico di 

parroco veniva conferito i n d i -

pendentemente dall 'apparte-

nenza al r i to latino o al r i to 

greco, forse seguendo l'anzia-

nità. 

85) 1 .a (.Chiesa italo-albanese, al 

pari di mtte le chiese orientali 

in comunione o non con Ro-

ma, ammette al sacerdozio gl i 

uomin i sposati. A l papàs rima-

sto vedovo n o n sono però 

consentite le seconde nozze. 

Questa disciplina del clero, 

differente da quella seguita a 

Roma, risale al concilio tenuto 

a Costantinopoli nel 692, che 

è detto '['rullano perché tenuto 

nella sala a cupola del palazzo 

imperiale. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GK SEPPE ARCOLEO 

MEDICO C£LEBR NTISSI^O 

DELLE «tfTALMICHE DISCIPLINK 

NELLA R UXiVERSfTA 01 PAL£flW) 

CHE fm iSVENZIOM E TRATTATI 

RESE P l l CHIARO 

IL NOME ITALIANO E LA SJCfUA 

PRESSO LE mf. E REALI ACCAWMIE 

M AUSTRIA FRANCIA K P R I S S I A 

ALL' OTTOW P A D R E F A M U a l A 

A L B W B F I t f ) C I T T A n i N O 

A L FRATELLO \MOR0SISS1W) 

fVICO SOSTEGNO NLI.LE S V F A T S HK 

\.K S- ORELL\ W 

CHK Nf" HVi ( (ÌI.SK L ILTlMf! AVEUfO 

J> LPE«STiTK D r sd i . vT * 

DI KAM ICLIA IMMITI R^MFATE PKRiilTV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ 0 , \  P. 

A MEMORIA 01  f ' t . K K N M vM " 

A GLORIA DELLAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T E R R \ \

A N N O l^^!) 

N AOOr 7 M A R Z O I82 '>  

M INzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C CRiS*IN " i AO ST O !s7- >  

che non gli dava certo i l diritto di alunnato gratuito per i l figlio al Seminario albanese di 

Palermo. 

Le pressioni di latinizzazione, e quindi di presa di posizione contro le pretese territoria-

l i di Piana, gli provenivano dal basso e dall'alto ma anche dagli stessi parenti. Dal cugi-

no Emanuele -̂̂  per esempio: studi al Seminario arcivescovile di Palermo, diacono nel 

1822, pari grado (cappellano) per i l rito latino nel 1824, parroco nel 1826. 

0 dall'altro Arcoleo, Gioacchino, che troviamo prete latino nel 1840. 

Abbandonato dalla popolazione albanese, che col passaggio al rito latino, attraverso una 

forma di isteria collettiva, riteneva di esor-

cizzare le pretese di Piana, i l buon Gaetano 

Arcoleo, anche volendo, non poteva com-

piere i l passo decisivo. Aveva moglie! 

Lo troviamo, finalmente latino, economo 

unico, nel 1842, dopo la morte della moglie. 

Mentre i l cugino Emanuele è promosso 

arciprete a Marineo, egli, senza neppure i l 

grado di parroco, immalinconito, cessa di 

vivere nel 1847. 

La damnatio memoriae, decretatagli dal 

clero di parte albanese delle colonie, non 

andò a buon fine perché quel suo figlio Giu-

seppe, cui era stato negato l'alunnato gra-

tuito al Seminario albanese di Palermo, 

diventerà una celebrità internazionale. 

Medico, specializzato in oftalmologia, 

direttore della clinica oculistica dell 'Uni-

versità di Palermo, ha al suo attivo numero-

se pubblicazioni scientifiche e una lapide 

nella chiesa di S. Cristina Gela. A lui era 

intestata la piazza principale sino alla con-

clusione della seconda guerra mondiale. 

La tradizione medica continuò nella 

famiglia Arcoleo con Eugenio, figlio di Giu-

seppe, direttore della clinica chirurgica del-

l'Università di Palermo, i l cui nome si legge 

tuttora sul frontone del padiglione di chi-

rurgia al Policlinico di Palermo. 
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i;UNlTÀ D I l ^ l lA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I L ( : ( )MPLE-L\MENTO D E L T E R R l l D I l K ) C O M I T A L E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1  passaggio dal sistema feudale a quello comunale produsse un vero terremoto nelle colo-

A I l particolarismo feudale e i l sistema deizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Capitoli aveva assicuralo loro secoli di autono-
mia nella gestione delle comunità. Un caso singolare nella storia dell'Europa occidentale, 
che tutti gli scrittori di cose sicule, dal Fazello a Bresc, hanno evidenziato, riconoscendo nel 
rito orientale e nella tradizione albanese delle libertà personali i fulcri di una civiltà. 

La costante protezione da parte della S. Sede era stata seguita appieno dalla monarchia 
borbonica. Carlo I I I manteneva un reggimento di Albanesi al proprio soldo, istituiva un col-
legio e un vescovo ordinante per il rito greco per gli Albanesi in Calabria e un altro Semina-
rio albanese a Palermo, cui Ferdinando aggregava un altro vescovo. 

In onore dei Borbone anche le nobildonne albanesi di Sicilia avevano inastato la corona 
reale sul brezi. 

E tuttavia un campanello d'allarme era già suonato quando gli Albanesi di Calabria e 
soprattutto gli alunni del loro Collegio simpatizzarono per i Francesi contro i Sanfedisti. Vero 
è che la posizione degli Albanesi del continente (Regno di Napoli) era diversa rispetto a 
quelli del Regnum Siciliae, ma i contatti erano frequenti e contagiosi, soprattutto a livello 
di asse portante, i l clero. 

Vuoi per le perdute autonomie, vuoi per i l disagio causato dall'incertezza circa i territo-
ri comunali, sempre e comunque per cause economiche non secondarie, gli Arbereshe ade-
rirono appassionatamente al movimento unitario ^6, esprimendone i l maggior leader del 
meridione: Francesco Crispi. 

Intanto nel 1846 la catastazione dei beni immobili aveva reso esplosiva la situazione ter-
ritoriale nel Palermitano e nel Monrealese dove erano incluse rispettivamente S. Cristina e 
Piana degli Albanesi. 86) ("fr. Giuseppe 

wo libro per mio 



Bre^-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a corona aperta, 

dono di nozze 

di Rmauele Musaccitia 

a Maria Ferrara l'errante. 

(a destra) 

Bre:l-i a corona cliiusa, 

I^aicrmo: Museo Etnografico 

" G . Pitré". 

87) Giuseppe La Mantia o.c, X l . L 

Dopo la legge 1 luglio 1873 S. Cri-sti-

na completò i l territorio aggiudicandosi 

Turdiepi e, per compensazione con Mari-

neo, cui riconobbe Parco Vecchio, ebbe 

Buscesci, Massariotta e parte di Scan-

zano. La situazione però non doveva esse-

re pacifica se "una memoria di P G. fu 

pubblicata in Palermo nel 1875: Modifica 

della circoscrizione del territorio di Mon-

reale e dei comuni finitimi. A pag. 78-80 

sono esposte le ragioni contro i l comune 

di S. Cristina Gela, e si afferma che «non 

può aver diritto di aumentarglisi i l territo-

rio, che ha proporzionalmente esteso a 

scapito di un altro comune [Piana dei 

Greci], nel quale da tutti i lati convengo-

no le ragioni per conservarglisi le risorse 

che ha per sostentare la sua personalità 

morale e giuridica.»" 8 " . 

Facciamo seguire alcune pagine del 

sacerdote Giuseppe Calderone che, da 

componente della Commissione provin-

ciale, seguì molto da vicino la questione 

dei territori comunali. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... l ' an n o 1 8 4 6 i n occasi on e del l a cat ast az i o n e dei b en i u r b an i e r u st i can i d i t u t t a l ' i so l a, To r d i ep i ven i 

va i n cl u so nel t e r r i t o r i o Mo r r eal ese. Co n q u al d r i t t o e p er q u al r ag i o n e n o n son ven u t o a cap o d i sco

p r i r e. Ch e q u est a co m u n e si f osse so s t i t u i t a al su o Ar c i vesco vo p er ciò che r i g u ar d ava i l d r i t t o f eud ale 

d al l o st esso eser c i t at o sop r a la sua m en sa, p ar r eb b e i n cer t o m o d o u n f a t t o scusab i l e; m a i n t r o m et t er s i 

i n t u t t a la Di ocesi Mo n r eal ese ove u n t em p o so r g evan o al t r e ci t t à e cast el l i , ai q u al i successero vast i 

co m u n i ; n o n d i co d i To r d i ep i r i co n o sc i u t o d ' i n cer t a g i u r i sd i z i o n e Ch i esast i ca, d i propr ietà del la Ch iesa 

Pal er m i t an a su cu i q u est a ci t t à sin d ai t em p i N o r m an n i a t u t t ' o g g i , cioè si no al 1 8 4 6 aveva eser ci t at o 

d r i t t o t er r i t o r i a l e , era t r o p p o ; era u n ' u su r p az i o n e m an i f est a dei d r i t t i a l t r u i . L'Ar ci vescovo Mo n r eal ese 

nel g en er al e Par l am en t o del I 8 1 2 al p ar d i q u el l o d i Pal er m o e d i t u t t i i d i g n i t ar i Ecclesiast i ci e Bar o n i 

colà ad u n at i , aveva r i n u n z i at o ai d r i t t i f eu d al i , che eser ci t ava sop r a la sua m ensa, ai q u al i avevan d r i t t o 

su b en t r ar v i t u t t i i co m u n i co m p en et r at i i n q u el t e r r i t o r i o e n o n la so la ci t t à d i Mo n r eal e. M a q u est a 

co m u n e, che seppe i n d ossar e la cl am i d e del suo Ar c i vesco vo , v i s t o Tor d i ep i co m p r eso nel la m ap p a del la 

sua d i o cesi , abbenchè d u b b i o , d i sse: In d u b i i s prò an i m a: b eat i p ossi d en t es. 
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Abbeveratoio borbonico 

a Pianetto/Cicirata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nè q u el l a i n vasi o n e del t e r r i t o r i o Pal er m i t an o si l i m i t ava a To r d i ep i , m a an d ava o l t r e , est en d en d o l a 

a t u t t i i t e r r en i , che t r o vava i n cl u si l eg i t t i m am en t e , o d i l l eg i t t i m am en t e i n d et t a d i o cesi ; e co n la Map p a 

d i M i ch i e l e Lo Gi u d i ce al l a m an o g i o van d o si d el l ' i n si p i en z a del Go ver n o Bo r b o n i co , che t al e si ad d i m o 

st r ava nel la g en er al e cat ast az i o n e d i t u t t a l ' i so l a, aven d o p o t u t o sin d ' al l o r a co g l i er e l 'occasione d i scio 

g l i er e i l g r an p r o b l em a del l a g en er al e c i r co scr i z i o n e t er r i t o r i a l e dei co m u n i , ricost ituendo i t e r r i t o r i g i u 

st a i l n u m er o del l e p o p o l az i o n i ag r i co l e r acch i u se i n ci ascu n co m u n e, e g i u st a i co n f i n i t o p o g r af i c i n a t u 

r al i c i r co scr i ven t i i t e r r en i , che d el i m i t an o i var i cen t r i ; q u an d o q u est a st ava co s t i t u i t a al l ' an t i co e st r a

n o si st em a f eu d al e, che co n si d er ava t e r r i t o r i o del co m u n e q uel l a p ar t e, che si ap p ar t en eva i n propr ietà 

al su o Bar o n e; che se q u est a ven i va a r est r i n g er s i o d el er g ar si , la g i u r i sd i z i o n e co m u n al e segu i va lo st es

so an d am en t o del possesso Bar o n al e: com e ad esem p io 

M ar i n eo , i cu i s i g n o r i Bo l o g n a, e Pi l o , che si avevan o 

av u t o i l d o m i n i o dei f eu d i d i M ar i n eo , A l o i s i a, Co r r i o l i , 

Caz z an o , Cef alà, Vi l l af r at e, e To r r et t a; ed o g g i si è 

ristret to so l t an t o a M ar i n eo , Co r r i o l i ed A l o i sa, e t u t t a 

la sua g i u r i sd i z i o n e si l i m i t a a q u est o so l o s t at o risul

t an t e , d i 9 0 0 salm e d i t er r a, p ar i ad Et t  2 3 5 7 , 4 5 , 2 8 . 

Cosi d i co d i M o r r eal e , che ap p r o f i t t an d o del la t r ascu -

r an z a del Go ver n o , che i n t ese rispettare le an t i ch e co s t i 

t u z i o n i t er r i t o r i a l i f eu d al i , e d el l ' i n d i f f er en z a del M u n i c i 

p i o Pal er m i t an o , che co n g r ave d an n o dei co m u n i co n 

t er m i n i p er m i se i n vad er e p ar t e del su o an t i co t e r r i t o r i o 

e t u t t o i l su o i n t e r r i t o r i o su l q u al e q u est a ci t t à p r i m a e 

d o p o i l 1 8 1 2 aveva eser c i t at o d r i t t o m u n i ci p al e, avoca

va a se t u t t o i l t e r r i t o r i o D i o cesan o , che t r o vava i scr i t 

t o nel la M ap p a d el l o St o r i co del Tem p io d i Mo r r eal e. Fra 

g l i a l t r i p o d er i Pal er m i t an i o ccu p at i a t o r t o da Mo r r eal e 

p o ssi am o co n t ar e Am b l er i , M o ar d a , M ag an u g e , Du cco , 

Bu f u r er a, M ar o n e , Gal ar d o , f eu d o Casal o t t o d el l i 

M o n ac i , Macel l ar o , Cu r b i c i , Pern isi , Gi ar d i n el l o , Raha-

b i t alà. San M a r t i n o , i q u al i f eu d i l o st esso Mi ch i el e Lo 

Gi u d i ce (Par III.) d i ceva d i p en d en t i dal l a Ch iesa M o r 

realese p er la sola p ar t e eccl esi ast i ca, co m e er an o p u r e 

i l Par co N u o v o , o l t r e p o i a Lu p o , Fi cuzza, Lu p o t t o , 

San t 'Ag n es, De Fr anci sci , Gu ad al am i , la Scala del la Tar-

g i a, Rossel la, M assar i o t t a del Cap i l l er i , Scanz an i , Rebut -

t o n e, t u t t i f eu d i che ab b i am o v i st i i sc r i t t i nel la p i an t a 

m o d o g r af i ca del t e r r i t o r i o Pal er m i t an o , già r ed at t a, 

co m e f u d e t t o , g i u st a la r el az i on e d el l ' Ag r i m en so r e Pao

l o Vi t al e del I 7 Ap r i l e I 8 0 7 , ove si d i ce che le d el u ci 

d az i o n i d i q uel l a Pi an t a co m i n c i at a al I 8 0 6 e t er m i n at a 

al I 8 0 9 d i co n o , che i t i t o l i g i u s t i f i cat i v i d i q u ei p o d er i , 
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ove si avessero v o l u t o m et t er e i n d u b b i o , co n ser vavan si i n u n vo l u m e p r esso i l M aes t r o N o t a r o del l a 

Dep u t az i o n e del le Nu o ve Gab el l e, che co n ser van si n el l ' ar ch i v i o d el l a ci t t à d i Pal er m o . Tu t t i q u est i f eu d i 

sp et t an t i al t e r r i t o r i o Pal er m i t an o al la cu i ci t t à p ag avan o u n d az i o d i co n su m o , si cat ast avan o p er M o r 

reale. Perciò q u est a ci t t à al la b ar b a d i Pal er m o , che van t ava i su o i b u o n i t i t o l i su q u est i p o d er i , e dei 

co m u n i i n cl u si nel su o t e r r i t o r i o , che a p r ef er en z a d i M o r r ea l e , sì p er r ag i o n i f eu d al i ; o p er an t i ch e r ag i o 

n i d i possesso, o d i v i c i n an z a; sia p er d i f e t t o d i u n t e r r i t o r i o p r o p o r z i o n a t o al ia l o r o p o p o l az i o n e avevan 

d r i t t o d i accam p ar e t an t e r ag i o n i d i p r eval en z a su q u ei t er r en i sop r a M o r r eal e , v i d er o est en d er e la r et e 

d i co t est o m u n i c i p i o su t an t i b en i sp et t an t i ad al i en i t e r r i t o r i ; d an d o ad i n t en d er e co n g r an i at t an z a — 

ai g o n z i — che q u el d r i t t o le d er i vava sin d a Gu g l i e l m o I I , m en t r e si no al 1 8 1 2 n o n eb b e a p ossed er e 

una spanna d i t e r r a , su i j u r i s , perché t u t t o q u el l o su cu i d i ce aver e avu t o d r i t t o a p ossed er e, d i p en d eva 

dal suo Ar c i vesco vo , che ne era s t a t o i l s i g n o r e f eu d al e, i l cu i t e r r i t o r i o p r o p r i am en t e si co s t i t u i va del l a 

mensa Ar ci vesco vi l e, che si no al 1 8 1 2 ne co st i t u i va i l f eu d o , o ve an co r a co m p r en d evasi M o r r ea l e . Q u i n 

d i i l van t a t o t e r r i t o r i o N o r m an n o d i q u est a ci t t à era u n so g n o , q u an d o essa st essa si n o al l o r a era st at a 

una t er r a f eud ale d o m i n at a d a u n g o ver n at o r e d el l ' A r c i vesco vo i nsi em e ai paesi i n cl u si i n q u el l a m en sa, 

che l i r eg g eva p er c o n t o d el l ' A r c i vesco vo . Perciò p r i m a del 1 8 1 2 n o n esi st et t e m ai u n t e r r i t o r i o p r o p r i o 

del la ci t t à, m a u n f eu d o del su o Ar c i vesco vo , e f u d al 1 8 4 6 , che pot è van t ar e d i aver e f a t t o acq u i s t o d i 

t u t t o quel vast o t e r r i t o r i o . 

CoH'ab o l i z i on e del d r i t t o f eu d al e i n Sici l ia p er vi r t ù del l a d e t t a co s t i t u z i o n e del 18 12 i co m u n i t u t t i 

f u r o n o i n d r i t t o d i su b en t r ar e nel t e r r i t o r i o dei l o r o an t i ch i f eu d at ar i , p er q u an t o n o n ledeva i d r i t t i acq u i 

si t i da al t r i co m u n i o ci t t à; e sin d ' al l o r a t u t t e le universi tà co m p en et r at e i n q u el l a m ensa p o t e r o n d i r e: 

i l t e r r i t o r i o è m i o . Il d r i t t o perciò d i succed er e al t e r r i t o r i o Ar ci vesco vi l e n o n era so l o d i M o r r ea l e , m a d i 

t u t t i i co m u n i co m p en et r at i nel f eu d o del l o r o Ar c i vesco vo , e d i q u ei co m u n i che v i avevan o acq u i s t at i 

dei d r i t t i sp eci al i . Co m e la so g g ez i o n e al f eu d at ar i o era st at a d i t u t t i q u ei var i cen t r i u g u al m en t e; la l i b e

r az ione ed i l possesso d oveva essere al t resì p er c o n t o d i t u t t i . Co m p ag n i nel la t o l l er an z a, co m p ag n i nel 

g o d i m en t o . Il Go ver n o Bo r b o n i co n o n aveva f a t t o bene d i sp o r r e d i t u t t o q u el t e r r i t o r i o a v an t ag g i o d i 

una sola ci t t à, che n o n aveva av u t o a l t r o t i t o l o a p r et en d er e più d eg l i a l t r i c o m u n i , eccet t o i l t i t o l o d i 

Cap o l u o g o d el l 'A r c i vesco vad o ; ed u n t a l t i t o l o n o n ledeva le r ag i o n i d eg l i a l t r i p aesi , r i t en en d o si i n d r i t 

t o d i o ccu p ar e t u t t o i l t e r r i t o r i o l i b er at o , asso r b en d o g l i a l t r i co m u n i , che r est avan o q u asi i n f eu d at i al la 

l o r o ci t t à. Era q u est o u n g r an t o r t o ar r ecat o ai co m u n i co n so r t i l i , che p o t evan o van t ar e l o st esso d r i t t o 

d i u g u ag l i an z a d i Mo r r eal e. N o n può n eg ar si che la ci t t à d i Pal er m o aveva est eso i l su o t e r r i t o r i o su m o l 

t i l u o g h i i l cu i a l t o d o m i n i o D i o cesan o sp et t ava al l 'A r c i vesco vo d i M o r r ea l e ; m a la ci t t à d i Pal er m o van 

t ava q u el d r i t t o i n f o r z a d i t i t o l i l eg i t t i m i assai an t er i o r i al l a l eg g e del 1 8 1 2 , q u an d o an co r a M o r r ea l e 

n o n aveva p o t u t o accam p ar e al cu n d r i t t o su l t e r r i t o r i o del su o Ar c i vesco vo . I Pr i v i l eg i concessi a Paler 

m o er an t i t o l i san z i o n at i d a l u n g a età p er Reg i D ecr e t i ; d o n d e l 'an n essi on e a M o r r ea l e d i t an t i p o d er i 

sp et t an t i a Pal er m o era u n a r ep en t i n a i n vasi on e del d r i t t o a l t r u i , una u su r p az i o n e evi d en t e a d an n o d i 

q uest a ci t t à e dei co m u n i af f i n i o co n cen t r at i i n q u el t e r r i t o r i o . 

Se sp ar t i z i o n e r eg o l ar e d oveva f ar si nel la cat ast az i o n e del t e r r i t o r i o Mo r r eal ese e d e l l ' i n t e r r i t o r i o 

Pal er m i t an o , q u est a d o veva ricadere a v an t ag g i o d i t u t t i i co m u n i co m p en et r at i nel f eu d o Ar c i vesco v i l e, 

e nel t e r r i t o r i o Pal er m i t an o . Così M o r r eal e , Piana dei Gr eci , S. Gi usep p e Jat o , Sancio Pi r r ei l o , e t u t t i g l i 

al t r i co m u n i i ncl usi i n q uel l a Di ocesi avevan o l ' u g u al d r i t t o d i f r u i r e del t e r r i t o r i o f o r m a t o d al l a m en sa, 

e Di ocesi Mo r r eal ese, perché t u t t i i n cl u si i n q u el t e r r i t o r i o ; co m e San t a Cr i s t i n a, i l Par co N u o v o , Mar i -



neo avevan d r i t t o a l l ' i n t e r r i t o r i o Pal er m i t an o , perché i n cl u si n e l l ' i n t er r i t o r i o d i q u est a ci t t à a cu i aveva

n o p ag at o u n d az i o d i co n su m o d i t ar i 6 p er o g n i b o t t e d i v i n o . La so g g ez i o n e f eud ale com e la m an 

can z a d i u n t e r r i t o r i o p r o p o r z i o n at o era st at a u g u al e p er t u t t i ; così la l i b er az i on e co m e i l su p p l i m en t o 

d o veva essere u g u al e p er t u t t i . D o n d e l 'annessi one d i t u t t i q u est i b en i f a t t a a so l o p r o f i t t o d i Mo r r eal e 

era st at a u n a g r an d e lesione ar r ecat a ai d r i t t i d i t an t i a l t r i p aesi , i q u al i d a g r an t em p o avr eb b er o p o t u 

t o an ch e f r u i r e d e l l ' ab o l i t o d r i t t o f eu d al e al p ar i del la ci t t à d i M o r r eal e . 

M a ad o vv i ar e a t an t o d i sg u i d o , a t a n t o esq u i l i b r i o accag i o n at o d al l ' i r r eg o l ar e c i r co scr i z i o n e f i n an 

z i ar i a Bo r b o n i ca, i l Go ver n o I t al i an o i n f o r z a del l a l eg g e I Lu g l i o 1 8 7 3 , o r d i n ava la m o d i f i caz i o n e del 

t e r r i t o r i o Mo r r eal ese, avo can d o a se i l d r i t t o d i r eg o l ar e q uel l a m o st r u o sa ci r co scr i z i o n e t r a Mo r r eal e ed 

i co m u n i c o n t e r m i n i , o n d e p o t er c i ascu n o p r o vved er e co n ven i en t em en t e al le p r o p r i e esigenze eco n o m i 

ch e, f i n an z i ar i e, e g i u d i z i ar i e. E f u cosa sap i en t em en t e d i sp o st a che u n Go ver n o i m p ar z i al e, sup er i o r e ad 

o g n i v i e t o d n t t o f eu d al e, ed a t u t t e le p r i vat e p assi o n i , p o n d er an d o co n eq ua lance le r ag i o n i , che assi 

s t o n o g l i aven t i d r i t t o a q uel l a sp ar t i z i o n e, avesse con cesso a ci ascu n o ciò che g l i sp et t a; e q u an t u n q u e 

M o r r ea l e si f osse a t t eg g i a t a a m ar t i r e san g u i n an t e, l am en t an d o u n g r an t o r t o ar r ecat o ai suo i d r i t t i 

seco lar i d er i vat i l e da Gu g l i e l m o I I . si am si cu r i che u n b u o n Go ver n o , q u an d o sarà, ter rà p r esen t e, che 

q u el t e r r i t o r i o era d el l 'A r c i vesco vo e n o n d i M o r r eal e , e che u n a g r an p ar t e d i esso sp et t ava al la ci t t à d i 

Pal er m o ed a t an t i a l t r i cast el l i co m p r esi i n q uel l a D i o cesi ; d a ciò i l d r i t t o f eu d al e d el l 'Ar c i vesco vo r i ca

d er deve eg u al m en t e su t u t t i g l i an t i ch i vassal l i d el l ' A r c i vesco vo , co m e i l p r i v i l eg i o f eu d al e del la ci t t à d i 

Pal er m o su t u t t i i co m u n i co m p en et r a t i nel su o an t i co t e r r i t o r i o ed i n t e r r i t o r i o . Che perciò To r d i ep i . sp et 

t an t e al t e r r i t o r i o Pal er m i t an o , d o vr eb b e ven i r e asseg n at o a Sant a Cr i s t i n a, co m u n e più vi ci n a p r i va d i 

u n co n ven i en t e t e r r i t o r i o , co m p en et r at a an ch 'essa n e l l ' i n t e r r i t o r i o Pal er m i t an o . D i r e q u i d i a l t r i p o d er i 

special i d 'asseg n ar si ad a l t r i p ar t i co l ar i co m u n i sar ebbe u n f u o r d i l u o g o ; m i r i ser b o t o r n ar v i su u n ' al t r a 

vo l t a , d o ve o c c o r r e " 
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4 bbiamo già accennato al fatto che la famiglia Musae:chia, presente a S. 
/ % l'enfiteusi del 1691, si era avvantaggiata in seguito al passaggio dal-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-L ; l'amministrazione feudale al comune borbonico. Suoi membri rico-
prirono cariche pubbliche e si assicurarono i servizi di posteria e 
tabacchi, nonché la riscossione dei canoni enfiteutici per conto dei 
Gela e della Mensa. 

Cariche e servizi che a metà delI'SOO troviamo in capo a due 
cugini omonimi (Emanuele o Neli). 

La famiglia del Nostro si era anche sostituita al marchese 
Artale nella concessione delle terre basse di Turdiepi dopo i l 
ritiro a Ficuzza di re Ferdinando. 

Di ciò è traccia l'esistenza di una strada privala dei 
Musacchia che dall'odierna via urbana S. Croce portava a 
Mèndra e Muzaqes. 

Con l'impianto del sistema elettivo nella conduzione della 
vita pubblica si formarono i notabilati locali, legati al censo e 
alla professione. Erano nobili se insigniti di titolo, civili se 
possidenti o di rango impiegatizio. Tutti pietendevano i l don e 
aspiravano a un decreto reale che l i potesse fregiare di blasone, 
in attesa del salto finale verso la città. 

11 nonno materno del Nostro, prima di diventare barone, volle 
cambiare cognome. Cosa che ottenne i l 24 marzo 1831 con Decreto n. 
226, "autorizzante D. Gaetano Ferrante della Piana dei Greci in Sicilia a 
cambiare l'attuale suo cognome in quello di Ferrara". 

Cristi 



Ismail Qemal bey Mora 

89) Pietro Scaglione,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ìrlìsloriu e 

Shkjp'étarevet t'ìtahs. N e w Yor l i , 

1925, p. 12. 

90) Pur n o n abbandonando gli 

interessi d i S. Cristina, il M u -

sacchia aveva fatto i l saìlfi in 

città acquistando i l Vala=^ del 

Cciftcellìere dove fissò la resi-

denza invernale. Da i r icordi 

dei figli Emanuele, Giorgio e 

Maria abbiamo saputo che la 

loro casa era continua meta di 

notabili albanesi i n visita. Ma-

ria infatt i riusciva in qualche 

modo ad esprimersi meglio in 

albanese che non arbérisht. 

91) Cfr. Pietro Chiara, L'Albania e 

ì JHpiro gli Albanesi e la l^ga. 

Questo signore finì poi per chiamarsi barone Ferrara — Ferrante, 

ed è esattamente lo stesso che nel 1860 ospitò Garibaldi nella sua 

centralissima casa di Piana, oggi proprietà Borgia. 

Sua figlia Maria andò sposa a don Neli Musacchia, che in occa-

sione delle nozze la complimentò del rituale brez albanese con l'effi-

gie di S. Cristina, dopo averle preparalo una dimora non meno signo-

rile di quella paterna, oggi proprietà comunale appena restaurata. 

Da questa perfetta coppia, nel 1852, nacque Francesco Musac-

chia. 

Quanto sembrava affievolito con il rigetto del rito greco torna a 

rivivere a S. Cristina soprattutto in casa Musacchia. 

Francesco cresce in questo clima. Tanto impregnato di albane-

sità da non farlo sfigurare in quella rosa di notabili arbereshe che 

all'affabulatrice poesia del De Rada intendevano dare concreto esi-

to per la libertà dell'Albania. 

Di Francesco Musacchia due testimonianze: una scritta "Njé 

nga me tè lartit né ndjenjat kombétare e themelonjesi i Shokjéris 

Kombétare Shkjipètare té Palermos = uno dei piìi strenui assertori 

degli interessi nazionali e fondatore della Lega Nazionale Albane-

se di Palermo" l'altra orale "Né doni drithé ka vini te Darà, né 

doni baronie ka veni te Muzaqa = Se volete frumento venite da 

Darà, se volete danaro andate da Musacchia" (detto di Gabriele 

Darà, cugino del poeta omonimo, all'inizio del sec. XX) . 

Francesco Musacchia impegna i l suo censo per fondare a Palermo ̂ 0 nel 1902 la Società 

Nazionale Albanese, poi Lega Italo-Albanese. 

I l programma della Lega andava da un minimo, relativo alla formazione culturale degli 

Albanesi d'Italia come supporto da offrire ai connazionali nei Balcani, a un massimo che 

propugnava l'indipendenza dell'Albania attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pub-

blica e delle cancellerie europee. 

C'erano poi le opzioni che si misuravano con la realtà contingente dei mutevoli rapporti 

di forze intra ed extra balcaniche. 

Quella di Pietro Chiara, per esempio, che vedeva la libertà dell'Albania associata a un 

forte regno di G r e c i a o quella iniziale della Lega di Prizren che aspirava almeno a una 

autonomia albanese nel quadro della sovranità della Sublime Porta. 

Per agire di concerto con chi rappresentava i diretti interessati, nel maggio del 1903 i l 

Musacchia, in qualità di presidente della Lega, ebbe ospite a Palermo i l bey Ismail Qemal 

VIora. 
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Grande personalità dell'Impero Ottomano, i l Vlora aveva preferito l'esilio a qualsiasi 

compromesso col Sultano e coi Giovani Turchi. Sarà lui che a conclusione delle guerre bal-

caniche i l 28 novembre 1912 proclamerà l'indipendenza dell'Albania. 

"Ciò avveniva tra la viva sorpresa della opinione pubblica e delle Cancellerie europee e 

con non poca delusione degli Alleati balcanici: l'improvviso ed imprevisto atto di Ismail 

Qemal (alle cui spalle stavano vigilanti l 'Italia e 

l'impero austro-ungarico) stroncava le loro mire su 

quel minimo di territorio albanese, che i l Trattalo di 

Londra doveva poi assegnare alla risorta Albania. 

I I Capo del Governo Provvisorio di Valona dava 

subito dopo una comunicazione ufficiale ai Governi 

delle Grandi Potenze della avvenuta proclamazione 

del nuovo Stato e ne richiedeva i l riconoscimento. 

Ismail Qemal inviava telegramma di comunica-

zione anche al Presidente della Lega Italo-Albane-

se di Palermo Cav. Francesco Musacchia" 

Questo atto di considerazione verso i l Musac-

chia non era dovuto solamente al ricordo della visi-

ta in Sicilia. A l Vlora era noto anche i l generoso 

tentativo di un gruppo di volontari arbereshe di 

sbarcare in Albania per aiutare gli insorti. Tale 

gruppo, equipaggiato e finanziato dal Musacchia, 

avrebbe dovuto partire al seguito di Ricciotti Gari-

baldi, se all'ultimo momento non ci fosse stato un 

contrordine governativo dovuto alla politica tempo-

reggiatrice del nostro ministro degli Esteri di San 

Giuliano 

L'impresa neo-garibaldina, richiesta dal gover-

no greco d'accordo con gli Inglesi, si concretizzò in 

una spedizione internazionale di 12 mila volontari 

nei Balcani. I l 14 novembre 1912 essa affrontò i 

Turchi a Trisko in Macedonia, ma non potè resiste-

re alla successiva controffensiva ottomana. 

Dopo la proclamazione dell'indipendenza alba-

nese la direzione della Lega passò nelle mani del 

prof. Giovanni Cuccia di Mezzojuso, per pervenire 

poi ai fratelli Gaetano e Rosolino Petrotta 

Palazzo M u s a c c t i i a 
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Si trattava ora di sostenere i diritt i della Nazione Albanese presso la Conferenza degli 

ambasciatori a Londra (1913) ai fini del riconoscimento del nuovo Stalo. 

Francesco Musacchia partecipò al Congresso panalbanese di Trieste del marzo 1913, 

indetto allo scopo di sollecitare tale riconoscimento. 

Partecipò, in seguito, a tutti i convegni che precedettero e seguirono i l primo confliUo 

mondiale, per difendere l'esistenza di un'Albania libera e insidiò nell'animo dei propri figli 

l'amore per la terra degli Avi 

92) Rosolino Petrotta inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Annuario 

1965-66 del Centro internato-

naie di Studi Albanesi di Palermo^ 

75. 

93) Sulla politica balcanica del eli 

San Ciiuliano cfr. Cliuseppe 

Giarrizzo, Diario fotografico del 

marchese di S. Giuliano. 

94) I l carteggio della Lega Italo-

Albanese si conserva nella b i -

blioteca pri\ata di Rosolino 

Petrotta a Palermo. N o n ab-

biamo chiesto d i consultarlo 

per non arrecare disturbo al -

l'anziana vedova Sig.ra G i u -

seppina Mandala. La bandiera 

della Lega, una delle più anti -

che bandiere albanesi, è con-

servata a Palermo dal prof. 

Francesco Musacchia. 

95) I l figlio Giorgio (1905-1968) 

fu socit) sostenitore del Cen-

tro Internazionale di Studi 

Albanesi — successore della 

I^ga — sino alla morte. Cfr. 

Annuario 1967-68 del Centro 

Internationale di Studi Albanesi 

di Palermo,, 156. 
Ciruppo di partecipanti al (Congresso panalbanese di Trieste, 1913 
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L'urbanizzazione ad opera dei Gela partiva da ciò che avevano lasciato gli Albanesi del-
la prima enfiteusi: un baglio del tutto simile a quello di Turdiepi. 

Seguendo i l tratto che dall'antico baglio portava al marcato, al recinto degli armenti, si 
ottenne — per trasformazione dello stesso marcato — l'attuale piazza centrale. Qui si progettò 
la costruzione dell'attuale chiesa parrocchiale, che risulta già in funzione nel 1795, quando 
l'antica viene concessa a Piediscalzi. Sulla linea di livello della nuova parrocchiale, a nord-
ovest, in fondo a via Gela, venne costruito l'isolato comprendente i l complesso di magazzi-
ni-stalle-fienili del duca. 

Altr i isolati, allineati al precedente verso sud-est, vennero compresi tra le attuali vie 
Mons. Gasch, Dante, S. Giovanni Bosco e Mazzini. Tale andamento corrisponde, infatti, al 
pili antico percorso processionale. Esso partiva dalla chiesa madre, piegava a sinistra per i l 
baglio vecchio, lo attraversava passando davanti all'antica parrocchiale e ne usciva per i l 
largo Musacchia. Si immetteva a destra sull'antica Corleonese-Agrigentina (v. Gela), girava 
intorno ai magazzini Gela e, snodandosi lungo le vie suddette (Gasch, Dante, Bosco e Maz-
zini), rientrava nel baglio nuovo ossia nel piano della chiesa madre. 

L'altro percorso processionale, pii i ampio, suggerisce la linea di demarcazione tra la zona 
da inurbare e i l contado. 

E risaputo che i l regime delle licentiae populandi prescriveva su questa linea la costru-
zione di mura. Questo cliché era tanto duro a morire sulla carta quanto facile da aggirare 
nella realtà fattuale. Le città nuove di Sicilia, a datare dalla venuta degli Albanesi, sono 
infatti città aperte. Tuttavia a S. Cristina, lungo i margini del centro storico — quello reale, 
come risultante sino alla seconda guerra mondiale e non quello acriticamente proposto dal 
Consiglio Comunale — si può ancora leggere un muro di cinta. 

Con evidente intento sparagnino, ad esso furono addossate piccole case monocellulari a 
schiera dal rigoroso affaccio (porta-finestra) verso la zona interna. Furono queste le case, 
spesso catoi, offerte dopo la saturazione del baglio vecchio ai coloni per invogliarli ad abi-
tare la nuova Terra. Lo spazio urbano così delimitato, venne riservato a posti di case, dalla 
superficie di circa mq. 50 ciascuno, disposti all'interno di isolali ad andamento ippodameo. 
Gli accessi all'abitato corrispondono alle antiche vie di percorrenza del territorio e alle altre 
vie, dette vicinali o comunali, sorte in seguilo. 

La casa tipica del buon burgisi, che conviene tutelare come bene etno-antropologico 
insieme alle piìi antiche masserie, fontanili, mulini , ... è disposta su tre piani fuori terra: due 
vani per piano, volte a crociera, a botte o a padiglione, tetto alla Irapanisa con travi e listel-
l i su cui posano mattoni in terracotta, i palmarizzi, coperti dal tradizionale coppo siciliano. 



96) Fuerunt in diversis tempor i -

bus eretta nonnulla aedificia 

... in feudis ... pertinentibus 

ad Mensam Archiepiscolem 

Panormi et Inter alia fuerunt 

annis praeteritìs erecta ed 

fabricata in feudo S. ( ;hr ist i -

nae in membris et pertinen-

tiis dictae Mansae Archiepi -

scopalis p lur ima aedificia 

nempe una Kcclesia dicata 

Sanctae Christinae ... prò 

c o m m o d o hab i tant ium in 

dicto feudo aUisque feutiis 

eiusdem Mensae, confinanti -

bus cum eodem feudo S. 

Christinae. 

S. C r i s t i n a G e l a 

p i a n t a u r b a n a de l 19.36 

Nelle costruzioni tipiche va notalo l'uso dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sardunata, arco povero costituito da lastre 

di pietra di fortuna (arb. ^:apele) poste a taglio, usata per scaricare lateralmente i l peso in 

corrispondenza delle aperture. 

La lunetta veniva generalmente chiusa da muratura leggera poggiante su spezzoni di tra-

ve (sic. fiddotta, arh.fidhotè-a). 

Da notare anche le mensole di pietra dei balconi piii antichi e i l basamento in glossi 

blocchi squadrati della stessa pietra (arb. gur Sheshi) presenti nelle costraizioni più solide. 

I l principale polo di aggregazione era ovviamente costituito dalla Chiesa. 

L'atto di enfiteusi del 1747 parla di una chiesa rurale in rovina all'Erranteria del Salice. 

Di essa non rimane altama traccia, ma i l ricordo è perpetuato dalla presenza di un'edicola 

sacra costruita a metà degli anni cinquanta del secolo scorso e fortemente voluta dall'arci-

prete dell'epoca don Sebastiano Casciano. 

La chiesa dell'Erranteria, per la posizione di quest'ultima al centro del trifoglio costituito 

dai tre feudi (S. Cristina, Turdiepi e Pianetto), svolgeva il ruolo di centro religioso e di cul-

to per i lavoratori latùii stagionalmente presenti nelle masserie della Mensa. 

La chiesetta urbana, ancora esistente nella struttura pur se adibita a altri usi, ebbe ori-

gine a seguito dell'enfiteusi del 1691 ad opera degli Albanesi e prese i l posto della chiesa 

dell'Erranteria. La pre-

senza dell'abside, più che 

l'orientamento, depone a 

favore del culto secondo 

i l rito orientale. E tuttavia 

non vennero meno, sin 

oltre la metà del sec. XX, 

i pellegrinaggi a piedi, 

dhromel, a Piana in onore 

della Madonna Odigitria 

' e di S. Giorgio. 

Questa chiesa venne 

elevata a cappellania 

curata da Mons. Giusep-

pe Gasch'«nel 1724 e fu 

legata alla panocchia di 

Bagheria almeno fino al 

1741, anno della regia 

sacra visita del De Cioc-

chis. 
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TOPONOMASTICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Più di quella urbana, recente e quasi tutta liferila al periodo risorgimentale, e comunque 

del tutto avulsa dal contesto l o c a l e l a toponomastica rurale riveste carattere storico. 

Con le loro stratificazioni bizantine, arabe, siciliane e albanesi, alle volte con queste due 

ultime in tandem, i toponimi rurali rivelano i l passaggio di popoli e la loro stanzialità sul ter-

bi attesa di im maggiore approfondimento ne diamo un provvisorio elenco. 

Arra e Fuskut — Noce di Fusco, Bota e bardhé = Terra bianca, Bufaniti (dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Abu Hanifa 

(?), capo religioso e militare arabo) = Bufanit, Draghunara (ar. acqua del drago) — Drago-

nara, Dhromi i Horés = Via per Piana, Fusha = Piano, pianura, campo, Fusha e Kollés = 

Piano di Cola, Fusha e Muzaqés = Pianoro o Valle di Musacchia, Fusha e Zonjavet — Pia-

no delle Fate, Ghàmbari (ar. al andar = aia) = Gàmbaro, Ghamili (ar. cammello) Camillo, 

Gropa e Mollés = Zotta (ar. avvallamento) del Pomo, Guri i Kapaĉ ît = Pietra di Capaci, 

Guri i Koibit = Pietra del Corvo, Honi = Abisso, Hora = paese. Piana degli Albanesi, 

Kaghàrtja (ar. (?) (jaFat = castello, fortezza) = Calartia, Kriqa = Croce, Kroi i Fushés = 

Sorgente o fonte del Piano, Kroi i Gharajés Sorgente o fonte di Garàia (Schirò), Lumi i Dra-

ghunarés = Fiume della Dragonara, Lumi i Macoghés = Fiume della Mazzola, Mali i Qane-

tit = Montagna di Pianetto, Mali i Durdjepit = Montagna di Turdiepi, Lémi i Gharajés = 

Aia di Garàia (Schirò), Marcii = Marcii, Marxhi (ar. marj, sic. margiu, arb. marxk-i = luo-

go soggetto a ristagno d'acqua) = Margit), Méndra e Muzaqés — Mandria di Musacchia, 

MuUiri i Qaferres [ai: Jafer, nome proprio) = Mulino di Ciaferra, Mull ir i i Qanetit = Mul i -

no di Pianetto, Mogi (alb. ? mogol — terreno paludoso) = Moccio, Nin Madhi = Nin gran-

de, Niniu = Nin piccolo, Pasi — Strettoia, passo obbligato, Pasi i Palermit — Strettoia, pas-

so di Palermo, Pasi i Pumit = Strettoria, passo del Pomo, Pérroi i Fushés = Torrente del Pia-

no (di Cola), Qarqari (sic. chiarchiaru = pietraia; ital . med. cerchiaro = pietre disposte a 

confine) = Chiarchiaro, Rahji i ^arameles = Poggio della Ciaramella, Rahaji i Karriut = 

Poggio di CaiTÌLi, Rahji i Shportés = Poggio della Sporta, Rahji i Sbandutit = Poggio dello 

Sbandito, Rahji i Vénkul = Poggio del Banco, Rehjet =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1  poggi, Skarruni (lat. med. scara 

= rialzo di terra pietroso) = Scarrone, Sénl'Ursulla = Sant'Orsola, Shpia e bardhé = Casa 

bianca, Shpia e Qulés = Casa di Ciulla, Shpit'e Durdiepit = Case di Turdiepi, Shpit'e Fifiut 

= Case di Fifì, Shpia e Saghutit = Casa di Saluto, Tracera e Ghambarit = Trazzera del 

Gàmbaro, Tracera e Liménjévet = Trazzera delle aie. 

L'onomastica urbana antica segue criteri che prescindono dalla titolazione per vie: 

A larta = la parte alta, A postha = le due parti basse. Te pasi = uscita a sud-est. Te 

fusha = uscita a nord-ovost. Te baji ... = al baglio di Te shpit'e ... = alle case di Te 

97) C>>n rallentamento del pre-

giudizio antipianiota - \-uoi 

per rinclusione del (Comune 

neirF.parchia bi:^antino-arbé-

reshe, vuo i per la riscoperta 

dell'albanesità attraverso rap-

p o r t i con la Kosova — tre vie 

urbane sono state dedicate a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Giorgio Kastriotii Si -̂diitlcrhig 

(1968), l'inmii e L ^ga di Pri-^ren 

(1978). 

r i torio. 
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mull ir i = al mulino, Te furri = al forno. Te dhoqena e don Nelit = al riposo (alto sedile inve-

ce del marciapide già davanti al Palazzo Musacchia) di don Neli, Te klisha = alla chiesa. 

Te qaca — in piazza. Te qaceta = nella piccola piazza. Te Kriqa = alla Croce, Te brivatura 

= all'abbeveratoio. Te ujét e r i = all'acqua nuova (già fontana in piazza La Masa), Te kana-

ghi — alla fontana, Te fiku = al fico. Te Gharmisàntrat = all'anime Sante (edicola). Te shpir-

t i i Pepit = all'anima di Peppe (edicola). 

Traslazione dell'icona della Madonna Odigitria. Incisione del Gramignani,(1814) 

per gentile concessione di papàs Stefano Plescia 



T R A D I Z I O N E D E E E E P L A T E E NORAL\NNE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . 

E così col favore della divina clemenza, in Sicilia, per l'onore di Dio e del Signor Nostro 

Gesù Cristo e della sua genitrice la Vergine Maria e di tutti i Santi, avendo restituito, riedi-

ficato e ordinato le Chiese Vescovili, io Ruggero Conte di Calabria e di Sicilia ultimamente 

all'Arcivescovo di Palermo Alcherio e a tutti i suoi successori e alla sua santa madre Chie-

sa — la quale Chiesa, peraltro, dal Signor Roberto Guiscardo Duca di Puglia e di (Calabria e 
da Ruggero suo egregio figlio delle predette regioni strenuissimo Duca, è slata arriccliila e 

adornata di doni — a onore di Dio e della Santa Vergine Maria della quale ivi solennemente 

si celebrano le ufficiature e per rimedio dell'anima mia e di mio fralello Roberto i l Gui-

scardo e di lutti i miei parenti dono seltantacincjue vil lani, e undici buoi per l'anima di mio 

figlio Giordano i cjuali buoi si trovano ivi e tulla la terra che viene racchiusa tra i sollose-

gnati confini, la quale terra si trova al risalire del fiume di Maganoce sino all'inizio del gran-

de scoscendimento, tende sino al piede del monte dove vi sono delle pietre bianche verso 

occidente, quindi tende a un rialzo dove ci sono degli alberi, quindi sale alla grande cresta 

quindi ancora al fiume, al casale di Cochena, alla tenuta del marchese Del Bono, alla tenu-

ta di Limone e da qui, allraverso una roccia bianca, passa per Ire monticelli dove ci sono 

degli alberi, risale la valle per la quale scorre acqua sino alla cresta di Santgani, scende dal-

la cresta sino al punto in cui è iniziato questo confinamento presso i l grande valico delle due 

pietre sulla via che conduce a Corleone. 

(traduzione dal testo latino di Xenia Chiaramonte) 

n . 

Ecco gli uomini che donò Ruggero dalla turba degli uomini di Jato di Corleone e del 

Casale del Prato a Maria per suffragio dell'anima. 

Nel mese di febbraio i l giorno 12, trovandomi io conte Ruggero in Palermo diedi alla tut-

tasanta Madre di Dio di Palermo per la salvezza dell'anima mia e perdono dei peccati di mio 

figlio Giordano 75 agareni, e diedi ancora alla stessa 11 buoi, dalle parti della giurisdizio-

ne di Jato, Corleone e Limone, agareni del tutto l iberi , come dichiaro nello stesso [privile-

gio], affinché presentino alla tuttasanta Madre di Dio i l canone invernale di 775 monete non 

corrose e altrettanto nel mese di agosto, e i l vettovagliamento di 150 moggi di grano e altret-

tanto di orzo. 

I nomi degli agareni sono i seguenti: 

(traduzione dal testo greco, integrata col primo capoverso, di Donika Chiaramonte) 



m . 

Si inizia dalla parte settentrionale di Jato dove si trovano a contatto i confini di Jato e 

Partinico, si va alla sommità del Monte delle Capre che è sopra Sagana e sopra la valle di 

Karram: le acque che scorrono ad occidente appartengono a Jato, ad oriente a Palermo; si 

scende australmente lungo i l vallone che si trova nei pressi di Mezelhendum tra Mezelhen-

dum e Renda; Renda appartiene al territorio di Jato, Mezelhendum al territorio di Palermo; 

si attraversa i l fiume che scende da Renda e si sale a Sedram ovverossia all'altura che si ti-o-

va nell'insenatura del monte, sino alla grande pietra che si trova nella terra dei figli di 

Abdella sino alla via che conduce a Palermo, i l confine taglia la strada e sale all'inizio del-

la coltivazione dei figli di Fitile, sino alla sella sino alle pietre rosse, si scende i l rigagnolo 

d'acqua, si attraversa i l vallone che scende alla fontana di Tabri; indi si sale alla grande pie-

tra e si va in linea retta alla via che porta da Darge a Palermo, si va alla sommità ovveros-

sia alle pietre piantate che si trovano accanto alla Terra di Costantino; indi si va al fiume 

Hagem si attraversa lo stesso fiume e si sale alla torre Elfersi e si arriva sino al muro del 

Parco. 

(traduzione dal testo arabo tratta da Nania, 63-64) 



LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA BJÌEZA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I l costume Iradizioncile albanese di Santa Cristina Gela, ormai estinto sia nella sua for-

ma feriale che in c]uella di festa, non differisce da quello tuttora in uso a Piana degli Alba-

nesi. Né poteva essere altrimenti data l'origine pianese della colonia. 

Tuttavia a memoria d'uomo (ci riferiamo alla generazione dalla cinquantina in sii, per la 

quale avere la mamma vestita nel costume tradizionale era cosa pressoché regolare) non si 

ricorda l'uso delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brezi. 

Della mancanza a S. Cristina di questo fastoso e ricco cintiglio, che è quasi diventato i l 

simbolo del costume albanese di Piana, come della mancanza della ncilona tentiamo di dar-

ci contezza pensando all'assenza nei Balcani di una cintura cosiffatta e alla situazione pre-

caria dei coloni che si stabilirono nel feudo di S. Cristina. 

Quanto all'origine del brezi, esso altro non è se non un tipo di sviluppo della cintura in 

uso in Albania in Grecia e in tutti i Balcani, per non dire presso tutti i popoli antichi. La sua 

diversificazione, a nostro avviso, è dovuta a un preciso momento storico in cui l'imperante sti-

le barocco, anzi rococò, trova in alcune famiglie di Palazzo Adriano e di Piana degli Albanesi 

i necessari presupposti economici per realizzarsi con sfarzo e preziosità nel brezi odierno. 

L'avvento del brezi, quale nuova ricca versione della precedente cintura di stoffa ricamata in 

oro (zona) e della ncilona, è quindi determinato dalla nascita di una ricca borghesia temerà lega-

ta quasi sempre a un ricordo di nobiltà originaria, alla vicinanza della capitale determinatrice di 

gusti, all'opera artistica svolta dai due Novelli e alla presenza, forse, di orafi locali ispirantisi al 

barocco. 

A S. Cristina, la mancanza di brez e ncilone è dovuta al fatto che quando essa veniva fon-

data, la riforma, per così dire, del costume di gran gala doveva essere in gestazione, e quan-

do l'uso se ne stabilì, non fu generale né a Palazzo né a Piana: tanto meno dunque a S. Cri -

stina, dove la popolazione era livellata su base economica assai modesta. 

L'esistenza di un brez, la cui edicola centrale raffigura S. Cristina v. m. in possesso della 

famigha Borgia (Maraneli) di Piana, ci sembra costituire l'eccezione a conferma della regola: la 

sua fusione deve essere collegata alla presenza di un affermato divario sociale cui pervenne un 

ramo della famiglia Musacchia agli inizi dell'Ottocento. 

A titolo di cronaca ricordiamo che l'ultima signora a portare con sè nella tomba i l costume 

di festa (xhillone me tri) è stata Vo' Kina Musacchia in Chiaramonte nel 1959, mentre con Vo' 

Pipinja Alotta in Salerno, nel 1974 si concluse definitivamente l'uso del costume arbérisht a 

S. Cristina. 

(Testo rivisitato, tratto da: Zef Ctiiaramonte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L 'es/ in îoite del costume albanese a S. Cristina. I n «]eta Arberesi} e», 2. 
Palermo, 197,S. Riportato in : Italo l i l m o e Elvis Kruta , Ori e costumi degli A lbanesi, 678). 
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