
§ 2 . - I L « KATÌJIN » HA E S S I ) l ' I J H E U N A S U A C O E S I O N E E S O -L I D A K I E T À C O M U N I T A I U V 
S(! 11(111 sarà | )r ( )| (r iari i (^i i l ( ; i m ' i i i i i l à ( o i i H i i i i l a r i a o r g a n i c a c o m e u n n o s t r o c o m u n e c o n r e l a t i v o m u n i c i p i o , a l m e n o l 'un i tà d ' i n t e r e s s i f o n d a t i s u l l a v i c i n a n z a t e r r i t o r i a l e , a n c h e s e t r a f a m i g l i e di/rate//«/ize o t r ibù d i v e r s e , l e darà u n a s o l i d a -r ie tà c a p a c e d i f a r n e u n a c omun i t à s u f f i c i e n t e m e n t e i n d i v i -d u a t a e s o g g e t t o d i d e t e r m i n a t i d i r i t t i o d o v e r i . Q u a n t o a l l a b a s e t e r r i t o r i a l e , v a n o t a t o che n o n solo l e case d e l kalìin c o n i p r o p r i f o n d i s o n o c o n t e r m i n i , m a b e n e s p e s s o i l katùn m e d e s i m o poss i ede i n c o m u n e u n a s u a mera o t e r r e n o i n d i v i s o d i u s o c o m u n e ( 1 ) ; i n c o m u n e j iuò j i u r e pos-

(1) Ndcrfìiiulina, 1, V, 1895: «Era insorta una difficile questione t ra i Ncrfandesi e g l i Oroscesi [d i Oròshi] su cert i confini. Per queste contese erano avvenute delle uccisioni t ra d i loro » (Corpus 111, C X I V ) ; Oròshi è bandiera, Nderfàndina katìtn; i da t i del testo non ci suggeriscono di pensare che si trattasse d i confini p r i v a t i , né d i questione d'appartenenza alla bandiera d'Oròshi o ad altra bandiera, che allora (piest 'altra sarebb.' pure intervenuta, i l che non appare; si può cpiindi concludere t r a t t a r s i d i questioni d i kujri del l 'una e del l 'a l tra comunità. Hajmèli, 16 I \: « A l nostro arrivo i parrocchiani si trovavano in grande discordia non solo coi due vi l laggi v ic in i d i (^riikaghiadri [Gryka e Giadr i t ] e Vinchi, ma ancora tra se stessi: e ciò non per i solit i sanimi, ma per una (picslione di confine 

U B K O I I , CAPO IV , § 2 155 sedere , e i n l a i caso d e v e c u r a r e a d o|)era d i ( u l t i , l a vada o c a n a l e d ' i r r i g a z i o n e ( 2 ) ; s i g i u n g e a n c h e a d a p p l i c a r e a l t e r r i -t o r i o d e l v i l l a g g i o , i l c a n o n e , d i p e r se p r o p r i o d e l l e c omun i t à 
insorta da alcune settimane.... l ' n a famiglia di Muda (Faccordo con un 'a l t ra di I fa jnie l i aveva per cuocere della calcina tagl ialo un bosco che appar-teneva ad l l a j m e l i quantunque (jucUa famigl ia aflermasse che spel lava al ])roprio terr i tor io d i Mnela. Saputosi ciò in l l a jme l i m i t i l i accorsero a r m a t i per impossessarsi della calce, ma non jiotcrono gia<(hc trovarono colà in favorevole posizione accampati un .'ÌDD d i (pici di Muda c ben a rma l i per resist<M"e... sì stabilì che doj») (h^lla Missione^ si sareltbc (li\'isa amichcvol-meiile anche la (piestione dei confini dei due te r r i t o r i » [Corpus I I I , CA'.). V. pure i l caso d i Do l i e Kusàri, alla nota 1 del § seg. (2) « Se in queste montagne manca l ' irrigazione t u t t o si dissecca e abbrucia, né si può cavare prodotto alcuno dal povero terreno col t ivato. Quindi ogni jiaese ha la sua vada ossia canale, o corso d'acqua per irrigare. Si prende nei va r i t o r rent i o fiumicelli che numerosi solcano queste mon-tagne. I n quel lavoro prende parte t u t t o i l paese, affinché t u t t i po i possano aver d i r i t t o al l 'acqua, e spesso si fa venire assai d i lontano per la costa del monte, vincendo grandi difficoltà per fare i l canale, ed usando gran cura ed attenzione per r ipararlo ogni qualvol ta si guastasse. F in i to i l lavoro e condotta l 'acqua i n paese, se ne fa la divisione. T u t t i i capi d i famigl ia si raccolgono in u n luogo all 'a[ )erlo, e si t i rano a sorte i g iorni dell 'acqua. Ciascuno prende un ramoscello d i albero e lo dà al capo del paese; (piesti a vu t i t u t t i i ramoscelli l i m'scola e rimescola bene i n mano, poi comincia a deporli per terra come vengoim uno presso l 'a l t ro in presenza d i t u t t i , che stan raccol t i intorno in silenzio, ed a t tent i per vedere che giorno toc-cherà a l proprio ramoscello. F in i ta la distribuzione dei ramoscelli i l capo dice: i l pr imo ramoscello avrà la vada i l j i r imo giorno, che è ex. gr. domani , i l secondo ramoscello l'avrà i l giorno seguente, e così d i seguito fino al-l ' u l t imo . Ognuno conosce i l suo ramoscello, e conosce quando g l i toccherà i l turno dell 'acqua. Se a (puilcuno toccasse u n giorno incomodo, o deside-rasse aver l 'acipia in due volte piuttosto che i n una, se la intende pr i va ta -mente con (pialclieduno dei compagni, e si fanno i loro cambi senza ledere i d i r i t t i d i nessuno. La vada e i l nudino sono nelle montagne due cose 



156 i . r i i r i o I I , CAPO IV. ij 2 g e n t i l i z i e , ( l i non a l i e n a r e t e r r e n i | ) r i v a l i a v a n t a g g i l i d i r s l i a i i c i a l v i l l a g g i o ( 3 ) . Spesso i l kutiin v p a r r o c c h i a (e i n t a l caso i" n a t u r a l e che s ia i n f l u e n z a t o d a l l a c o n c e z i o n e e c c l e s i a s t i c a d i a m m i n i s t r a -z i o n e a r i p a r t i m e n t o f o n d a m e n t a l m e n t e t e r r i t o r i a l e e n o n p e r s o n a l e ) , o a l m e n o poss i ede u n a c h i e s a , o c a p p e l l a , o c i m i -t e r o j i r o p r i : i n t a l caso c'è a n c h e u n a f e s t a p a t r o n a l e , p r o p r i a d e l v i l l a g g i o e d i s t i n t a d a q u e l l a d e l l a I r i b i i ( 4 ) , o a l m e n o c i s o n o c e r t e r i c o r r e n z ( ^ i n c u i t u t t o i l katùn f a u n a spec ie d i p e l -l e g r i n a g g i o i n c o r p o , o u n a k e r m e s s e a ( ( u e l l a loca l i tà . I n o l t r e , s e m p r e i n m a t e r i a r e l i g i o s a , d i s o l i t o ] ) i u l t o s t o i l kulàn che n o n a l t r e c omun i t à (! q u e l l o c h e g a r a n t i s c e l a c h i e s a e l e sue p e r s o n e K cose (I ) ) . 11 katùn pu ò p u r e c o l l e t t i v a m e n t e c o n c l u d e r e bvse, oss ia 
(lolle i i i i i gelose. |iei-cli('> (hi esse, dicono. (Ii|)cri(l(' hi ( Ic i r i io i i io . c |icr n iun 'a l t ra (|uestione si uccidono più faci lmente, che per quelle che toccano rac(pia e i l mul ino . Ebbene ! una (juestione d i vada rovinò i l vi l laggio d i Msiu [Mz iu ] , composto d i famiglie oriunde delle due tribù d i Thag i e d i Kahàshi. Non avendo voluto (juei d i Kabasci convenire in cer t i lavor i d i riparazione, che si fecero per condurre l 'acqua i n jiaese, (piel l i d i ' l 'haci volevano escluderli dall 'uso della vada. Si venne a parole, si contrattò t ra le due p a r t i ecc. » (Corpus I I I . X X - V I I : V I I 1890). (3) Lùfaj e Bushìqi erano due contrade o kalìine della niedcsijiui ban-diera d i Sel ita; la vendita d 'un terreno d'una famiglia d i Taifaj a gente d i Bushìqi causò grosse e pericolose contestazioni (v. sopra, L . I , C. I l , nota 9). (4) « Un fatto principalìssiiuo d i (|ucsle Montagne e clic tiene j ircoccii-pa t i (juasi t u t t o l 'anno i montanar i , sono le feste che ciascun vil laggio celebra nel giorno sacro al patrono del Villaggio o della bandiera " (Cor-pus I I I , X V : 1890). (5) GjKIJOV; V. , (•oiuc esempio, i l caso d i Fall i l i del 19()(). r iportato sopra, L . I , C. I I , nota 10. 

LI u n o l i . CAPO tv, § 2 157 p a t t i e c o n v e n z i o n i d i v a r i o g e n e r e (1)), e c o n c e d e r e l a s u a ndore o ] ) r o t e z i o n e (7 ) . Q i i a n l o a l l a so l idar ie tà n e i sangui, che d i j i e r s(̂  v a r r e b b e s(do I r a ( [ne i c l i c s ono c o n g i u n t i d i s a n g u e . (| t i i i i ( l i f r a i n e n i b r i d e l l a s tessa fralcllanza e d e l l a stessa t r i b i ^ , che n o n f r a q u e l l i d e l l o stesso katùn o d e l l a stessa bandiera, è. j ierò d a t o t r o v a r l a a n c h e f r a c o n t e r r a n e i ( 8 ) ; m a b isognerà a n a l i z z a r e caso p e r 
(()) Spccialnicrilc i Mirditcsi in Albania esercitano Tabigcato. un po" come pro\o alla propria j )o\erl; i . ma molto più conu' una specie d'esercizio d 'un d i r i t t o a t r ibuto per la difesa che essi facevano della grassa campagna dalle vessazioni dei Turch i , e più ancora come libero esercizio d i guerra pr i va ta e per vanto d i bravura , tanto che spesso, dopo rubato, l iberamente rest i tuivano, paghi della... gloria. In t a l situazione « i l giura-mento è (juello che impedisce i f u r t i t ra i conqiaesani. E d ecco i l come. Una v(dta l 'anno, in pr imavera, si fa un giuranu-nto da t u t t i i capi d i fa-miglia di (pici vi l laggio, coi qua l i fa lega la r ispett iva famigl ia, d i non toccare per t u t t o quell 'anno cosa alcuna appartenente a quei da t i v i l laggi . Con ciò avviene, che chi vuol rubare commette i suoi f u r t i a danno di v i l laggi non compresi fra i designali nel giuramento » (Cor/ìus I H . 11: 1892. I - I I I ) . (7) V. i l caso d i Mnela r ipor tato sopra, L . I , C. I V . nota I . (8) Kccone alcuni da t i , dai ( juali apparirebbe la solidarietà nel .sii/ii-iic nel kalim, « Si l'orma così una lunga catena [d i sanirui] che abbraccia t u l l i 0 quasi t u t t i g l i ab i t an t i d i u n vil laggio o d i una juontagna [ l r ib i i| . . . . 1 sangui esistono non solamente t ra due persone pr ivate , ma anche Ira contrada e contrada, tra vil laggio e vi l laggio, t ra montagna e montagna. I n alcuni luoghi quando u n estraneo al vi l laggio conmiette un omicidio, t u t t i g l i ab i tant i del vil laggio dell'uccisore sono esposti alla vendetta dei parent i ed al leati dell'ucciso. Questi i n f a t t i volgono tosto i l passo verso i l paese dell'uccisore dove si scambiano alcune schioppettate » (Cor/ìus I I I , V I I : 1889); ecco invece alcuni casi in contrar io : Salagrazhda (Prizren), 10 X I I 1897: « I v i c in i A i l laggi tu r ch i si erano sollevati in massa, avevano circondato Salagrascda con alcune centinaia d i a rma t i e combattuto per parecchie ore. I l pretesto era u n sangue che uno d i questi «rlstiani deve a un turco d i un altro v i l laggio: ma ipiesto era s(do ])retesto, poicl i i ' (• 



158 i. i i i iu) 11. CAIO IV. i; 2 caso p e r v e d e r e se s i t r a t t i d i v e r a e p r o p r i a so l idar ie tà d i s a n g u e , o p p u r e d i i n t e r e s s i o d ' o n o r e (perché a n c h e q u e s t i s i v e n d i c a n o ) , o p ] ) u r e a n c h e so, i n t a n t o i kntùn se n e o c c u p i n o , i n q u a n t o e v e n t u a l m e n t e s i a n o f o r m a t i d i g e n t e d e l l a m e -d e s i m a s t i r p e . L a so l idar ie tà d e l katùn può n a t u r a l m e n t e v e n i r e i n c r i n a t a 
contro ogni uso e legge d i (juesti luoghi che per prendere un snrìgitc si unisca tanta gente e si assalisca u n int iero paese » (Corpus I I I , C X C I I I ) ; Gjùraj (mnhalla della tribù d i P landi . i l cui nome però fa sospettare esser esso composto d'una »o\u fraleìlanzn), l ì , 1899: « A Giurai v'erano tre l ad r i e per cagion loro t u t t o i l paese era sossopra e molto avea da soffrire anche per parte del Governo. Eg l i è da sapere essere qu i uso della giustizia turca che non potendo aver nelle man i un reo, e non volendo disturbarsi coU'andarne i n cerca, fa arrestare (pud ])riiiu) (]ualun<iue del paese ond'i^ i l reo, che cap i t i a Scutari . Si fa (piesto dal Governo per obbligare i l paese a darg l i in mano i l delin(piente. Quei di Giura i pertanto in (piesta condi-zione d i cose o non potevano venire a Scutari pel loro commercio, e se venivano erano spesso incarcerati , e per uscirne doveano pagare, ben per-suasi inoltre che tornando in città correvano rischio d'essere nuovamente incarcerati e d i dover ancora pagare per riavere la libertà. D i più, un mese pr ima del nostro arrivo a Giurai , n'era fuggita nini doinia mar i t a ta , sorella d'uno dei l adr i , che t a n t i d i s turb i , spese, e sacritìcii aveano cagionato al paese. Ora, secondo l'uso delle montagne in questi casi la famigl ia della donna è tenuta a dar ragione al mar i to d i una t a l fuga, e se noi faccia cade t u t t a in sangue con l u i . Questa %olta i parent i della donna fuggita non s'erano mossi né per cercare d i le i , né per dare al mar i to i l pegno come caparra del r icondurgliela che farebbero; sicché costui, che era d i K i r i , offeso d i questa noncuranza, mandò a dire non solo a quella famigl ia, ma contro ogni ragione a t u t t o i l paese d i G iura i , che egli avrebbe ucciso un (pialun(pie del paese i n cui si fosse incontrato , se non g l i dessero ragione della donna fuggita. 11 paese stanco delle vessazioni del Governo a causa dei tre l ad r i , e temendo delle minacce d i quel d i K i r i , si radunò a con-siglio, e decise d i separare dalla sua comunione t u t t i g l i i nd i v i du i della famiglia (hdia donna fuggila : e chiutnpie lì avesse accolti in casa ad alloggio 

I . l iu t i ) I I . CAi'O t v , § 2 159 d a d i s c o r d i e t r a case, e, più e s i z i a l m e n t e , t r a fratellanze o t r a c o n t r a d e (0 ) . 

o fosse andato in casa loro avrebbe incorso la mul ta di 500 piastre » (Cor-pus I I I , C C X I X ) . (9) Casi d i discordia Ira fratellanze tV\in villaggio sono c i ta t i alla nota 18 del i; precedente. Caso d i guerra Ira contrade, al C. \ I . nota I I . 



§ 3. - I I , « KATÙN » HA UNA CF.HTA ATTTONOMIA l 'F . l l I,A TUATTA-ZIONK l)F,l l ' I iO l 'U l Ai'l 'Alìl INTRIÌINI 
11 t u l i o si c o n c r e t a ne l r i c o n o s c i u t o d i r i t t o d i e h a i l katùn c o m e t a l e d i r a d u n a r s i a c o n s i g l i o (kuvènd) ( 1 ) ; i l che s i g n i f i c a , d i p o t e r , n o n p r o p r i a m e n t e g o v e r n a r e a m m i n i s t r a t i v a m e n t e i n v i a o r d i n a r i a , m a , a l m e n o s t r a o r d i n a r i a m e n t e , p e r c o m u n e a c c o r d o , a p p o r t a r e a l Kanùn q u e i c o m p l e m e n t i e p r e c i s a z i o n i che s i r i t e n g o n o nece s sa r i p e r i l o c a l i b i s o g n i ( 2 ) . 

(1) 0 [ vojvodti possono radunare a sessione la loro mahallì' per t rat tare d i questioni o leggi spettant i al loro eircondario ; ... o per proporre leggi secondo i l bisogno della mahalìe « (Cozzi 72, § 1). « Adunanze parzial i sono quelle dei v i l laggi , in cui prendono parte g l i Anziani, gl i Slorpliui e la Plebe d 'un villaggio» (G jEQOV, § 1108); «Gl i anziani del vil laggio hanno d i r i t t o d i radunare i l villaggio i n kuvend » ( I D . , § 1102). Del kuvend t ra t t e -remo ampiamente nel prossimo vobime sugli o rd in i e le funzioni d<dle comunilà. (2) « I canoni s tab i l i t i per conto suo da un katìin coi (suoi) anziani e plebe, p. es. contro la ricettazione, l'infedeltà, l 'omicidio o i l fur to , né la Bandiera e nemmeno la dinastia dei G jomarku l i può r imuovere, purché non si creino novità che siano contro le prescrizioni t radiz ional i del Kanìin delle Montagne » ( G j E ^ o v , § 1008). Diamo qu i qualche esempio d i t a l i leggi part icolar i d i katìin. Kallmèti, Merqìja, Rroboshta e Gryka . 8 X I I 1895: « S. Ecc. Vlons. Vescovo aveva procurato con apposita legge d i to-gliere l'abuso d i richiedere una grossa somma d i danaro dalla casa dello sposo ])er la ragazza che le si dà in is])osa. Da ciò derivava oltre l ' impove-

i.niRO 11. CAPO IV. i ; .'i 161 N o t e v o l e che l a bandiera d i K u r b i n i n e i s u o i c a n o n i spe-c i a l i d e l 1 9 0 6 , pose a n c h e u n a s a n z i o n e a l l ' o b b l i g o d i p r e n d e r p a r t e a i consiglio d i v i l l a g g i o : ( ( C h i n o n c o m p a r e a l consiglio d i e t r o c o n v o c a z i o n e (leir(//)r/(//io de l katùn. h a u n m o i i i d i i e d i m u l t a » ( 3 ) . R a r o ("i i n v e c e i l caso d i l iber tà d ' a z i o n e d e l katùn i n a l l ' a r i e s t e r n i , c o n a l t r e katiine d e l l a stessa o d ' a l t r a bandiera, ] ) e rch ( ' l a bandiera c u i i l ktìlùn a p p a r t i e n e d o v r e b b e , p e r suo in t e r e sse g e n e r a l e o \tcr so l idar ietà c o l suo katiìn, i n t e r v e n i r e e a s s u m e r e l a ( j u e s t i o n e ( 4 ) . 
rirsi cjgiii giorno più le ramiglic. un iir.ile maggiore, cioì" che si fidanzasse la figlia a chi prometteva più danaro, e d i (piesta somma, che i parent i ricevevano, ])oco o nul la s'impiegava per dotare la figlia. Ora mo l t i avevano trasgredito anche una t a l legge. Ma nella Missione... le pr inc i j ia l i persone dei quattro vi l laggi d i K a l m e t i . Merkigne, Rroboshta e Gryka sottos;rissero la legge, che proibiva d i richiedere per i l fidanzamento d i una ragazza più (li 1050 piastre (un 10 napoleoni), e quei che avessero osato di trasgredirla, sarebbero severamente pun i t i » (Corpus I H , CX.L); Vila d i Dushinàni, X 1897: «Per legge di quel vil laggio mantenuta sino ad ora, nessuno... \nut contrarre matr imonio con una vedova del paese senza i l beneplacito della famiglia dello sposo defunto » (Corpus I I I , C L X X X V I I ) ; Dardha d i Puka X I 1899: « Si dovette col consenso d i t u t t o i l paese e un buon numero di garanti fare una legge che chi facesse nascere sinché noi eravamo in paese (|iKilclic l i lc o uccisione alla chiesa o nel terr i tor io d i Dardha incorrerebbe in una multa (che lì per lì d i comune accordo fu determinata e accettata) e cadrebbe in sangue etti det t i garanti((.'or/x/.s I I I , C C X X V I ) . (3) CJE(;.OV, Ai>pendice, pg. 129. (1) Abbiamo tu t tav ia i seguenti cas' di guerre tra vi l laggi della slessa handiera. Theth i , della bandiera d i Shala, 23 IV' 1893: « L a ragione pr inc i -pale per cui si voleva che noi allora andassimo a The th i , era per jiaeificare i sangui che Iciievano in ( ( int iui io t imore e guerra quella contrada o v i l -laggio cogli a l t r i v i l laggi d i Scialbi » (Corpus I I I , L X X X I ) ; D o l i e Kusàri della baniìiera di I tas i , (piaresima 1907: «Da (pialche tempo s'era accesa Ilo accanita lite tra ipic^-li due villaggi per un certo bosco ^situato sopra 

11. 



102 1.lituo ] l , CAI'O tv, § 3 Dol i , «jiacclió i Dolevi l irctpi i i levi i i io d'aver d i r i t t o so d'esso, epperò, non potendo per la mancanza dei doeuii ienti provare la verità delle loro asser-zioni, volevano a v iva forza impadronirsene : invece i Kusaresi possedevano documenti , coi qua l i dimostravano d'esserne essi i ver i propr ie tar i . Non avendo potuto colle buone venire ad u n accomodamento, caddero in aperta r o t t u r a ; né mancavano dei malcNoli t ra i turcb i (he aizzavano gl i an imi (ranibe le p a r t i pcrcln- non cedessero alle ragioni , tua venissero alle a rmi . Questi cr is t iani adunque, i qual i quasi t u t t i sono coloni dei mussulmani, (piahhe giorno pr ima che noi arrivassimo colà si erano por ta t i colle a rmi in ([iicl bosco per decidere la (piestione in favore d i quella parte, che sarebbe risultata vincitr ice nella scaramuccia. Iddio volle che non avvenissero delle uccisioni.... l ' in i te le due missioni si tenne una generale radunanza dei due v i l lagg i , nella quale con grande stento si ottenne, come primo passo d i mitigare gl i an imi esacerbati; in a}>])resso si decise che sarebbe conchiusa la l i te a Giakova [Jakòva. presso g l i organi governativ i ] con soddisfazione delle due par t i discordanti . I n f a t t i come promisero così fecero. Dopo due giorni i pr inc ipa l i capi d 'unanime consenso cedettero i l bosco ai Kusaresi » (Corpus I I I , C C L X X X V I I I ) . Forse caso d i discordie in l e rka tuna l i , sistemate tra katune senza intervento della bandiera, è quello d i Gallata e Sciìta e Vogel vi l laggi della bandiera d i K u r b i n i , X I , 1907: « Si pacificarono t ra loro altresì le fratellanze delle due frazioni d i Galata e Selita minore, le qua l i , non so per (]uale mot ivo , si erano a vicenda dan-neggiate, abbruciandosi le capanne del bestiame. Esse deposero le animo-sità, e rimisero al giudizio dei vecchiardi i l determinare in quale propor-zione si avessero a compensare i danni cagionati » (Corpus I I I , CCXCN ). Comiinipie. \ sotto. § (>. 

§ 4 . - O R D I N A R I A È I N V E C E U N A C E R T A C O M P E T E N Z A D E L (( K A T Ù N » l ' E l i l ' K E V E N I R E E O V V I A R E I C O N F L I T T I I N S O R G E N T I N E L S U O A M B I T O 
Ciò n o n c r e d o s ia d o v u t o a u n a v e r a e p r o p r i a autor i tà , i n a a r a g i o n i d i b e n e c o m u n e , i n g r a n p a r t e r i c o n o s c i u t e d a (•(inoni c o n c o r d a t i l o c a l m e n t e . C o m e e s e m p i o d ' a t t i v i t à i n t e s a c o m e d ' o r d i n a r i a a m m i -n i s t r a z i o n e |)er p r e v e n i r c o n t r a s t i e d i s o r d i n i , j i o t r e m o r i -c h i a m a r e q u a n t o d e t t o c i r c a l a d i s t r i b u z i o n e d e i t u r n i d ' i r r i -g a z i o n e ( 1 ) ; ( ip|)ure i f r e i p i e i i l i c o i i e o r d a l i d i hc.sc o t r e g u e , p . es. i n o c c a s i o n e d e l l e f es te p a t r o n a l i (2) o d e l l a p r e d i c a z i i m e ( Ie l le M i s s i o n i ( 3 ) . D ' i n d o l e p i t i s t r a o r d i n a r i a v a n n o i n v e c e c o n s i d e r a t i i p r o v -v e d i m e n t i s ia puri'. f r i M p i e n l i . i n t e s i a r i m e l t e r e pace IKAHC c on t e se g ià i n s o r t e ( 4 ) . 
(1) V. sopra, § 2. (2) V . .sopra, § 2. (3) V . sojira. L . I , C. TU. (4) Esempi. Dardha di Puka, quaresima 1891: « ITii cotale aveva rapito la moglie d i un suo vicino e se ne era fuggito. Secondo le loro leggi l o t to i l vi l laggio in ta l caso avrebbe dovuto bruciare la casa d i costui, torg l i i l bestiame ed esiliarlo da l paese, in modo che non potesse più r i -t o rnarv i . Ma i l rapitore era uomo forte, ed i l mar i to della donna povero 



i.Liino r i , cAi'o IV. ;i [ Così i i c i r A l l i a n i a m e r i d i o n a l e v e d i a m o e l l e q u a n d o i n s o r -g e v a n o i n i m i c i z i e p e r i c o l o s e f r a frulclUinze d ' u n kalìiu. i c a j i i 
e seinpliciiiUci : i|ii ir] i l i II \illafjgio [)ci- irilcrcossionc di amici c regali a v i i l i passò sopra al l 'alio, e si contentò d i una ipialuiupie dimoslrazi(inc d i d i -sapprovazione: e (p i indi i l rapitore avrebbe potuto r i to rnar i n paese ipuindo avesse voluto, e colt ivar le sue terre impunemente. Siccome però il fatto era una nuova infrazione delle leggi sancite contro g l i scandalosi, dichiarai che avrei interdetto t u t t i quel l i che avevano sottoscritto (]ucllc leggi, se non si puniva il colpevole, come era convenuto. Questa misura dispiacque ai ca|)i, i <puili p iuttosto avrebbero desiderato che insieuu" con loro si fosse sottoposto a l l ' interdet to t u t t o i l paese, e qu ind i si misero tosto a t rat tare sul modo di aggiustare (pu'irall 'aie. Dopo molte sedute e molte discussioni, come porta l'uso, si venne a ()uesta decisione, di scomu-nicare civi lmente i l colpevole, in modo che nessuno del paese potesse \m\ aver comunicazione con lu i in occasione d i feste, f imera l i , ma t r imon i , guerre ecc.. né per lavorare i terreni , né per qualsiasi a l tra occasione o necessità, e chi avrebbe violato questa decisione fosse assoggettato ad una multa». (P. 1). FAST : Corpus I T I . X X X I ) . A r s t i . X I 1889: «L'imbroglio pil i grande... era ipicl ln della biescka [bjcsbkal o [lascolo per cui erano in rotta e in grave lite da anni . Questo pascolo era un monte intero diviso fra le singole famiglie del paese che v i avevano fabbricato ciascuna ccric loro casette dove vanno ogni anno col bestiame a passarvi l 'estate. Ora per maliz ia d i a lcuni si mutarono d i nascosto i cimtìni ad alcuni pascoli; d i qu i questioni sopra quest ioni ; allora i l vecchio capo del paese intervenne, e si assunse d i r idurre t u t t o a i vecchi confini decidendo i l t u t t o (cosi egli giurava d i voler fare) secondo coscienza e secondo i d i r i t t i d i ognuno. Pareva che t u t t o fosse finito, quando un cotale istigato da qualche altro che non era contento di t a l decisione, andò d i notte tempo e bruciò tu t t e le dette casette ». INe nacquero uccisioni. « Per aggiustarsi ((uanto ai pascoli Arset i a\e\a già speso molto denaro chiamando diverse volte ora i capi della loro tribù ora altre persone prudent i e in f luen t i ; ma hmti lmente . . . Noi quindi [pregati ] , una sera dopo cena, senza dir loro i l perché, giacche qualcuno a l t r imen t i non sarebbe venuto, radunammo t u t t i i capi di fami-glia.... L i lasciammo pesare le loro ragioni prò e contro ; poi si divisero i n due p a r t i t i , e uscirono d i casa per t ra t tare là in u n campo in due gruppi separali sul da fare e qual risposta dare i : r i entrarono; ciascuna delle due 

Liuno l i , LAPO I V . g 1 165 ( i e l l e nhrc J'niti'lluinc d i esso f a c e v a n o ( j i i e l l a che i l l ' o i i q u e \o c h i a m a enquéte cu svandule, in p r i m a i s t a n z a : e i n caso cht^ i l v e r d e t t o n o n ne v en i s s e a c c e t t a l o , s i p a s s a v a a d u n a spe-c ie d ' a r b i t r a t o i n s e c o n d a i s t a n z a , p e r m e z z o d e l l ' a s s e m b l e a g e n e r a l e d e g l i a n z i a n i d e l v i l l a g g i o ; so lo se n e m m e n o q u e s t a r i u s c i v a , s i r i c o r r e v a a u n t e r z o a r b i t r a t o d e l l ' a s s e m b l e a d i u n g r u p p o d i v i l l a g g i ( 5 ) . A n a l o g a m e n t e , s e c o n d o i canoni d i K u r b i n i d e l 1 9 0 6 . c h i v e n i s s e a c o n t r a s t o c o n a l t r o d e l suo v i l l a g g i o e t r a s c u r a s s e d ' i n v o c a r e l ' a r b i l r a l o d e i r a i i z i a i i o de l 
] ) ; irt i delegò uno ad esporci le loro ragi iui i . il ciic fecero. . . i confini dei pascoli rimasero jiacificamenic def in i t i , e a mczzaiiotU; si sciolse l 'adunanza con universale contentezza. L ' indomani a Messa si lesse e si juilifilicò ipiai i to s'era deciso in proposito la notte precedente: t u t t i di nuiivo accet-tarono la decisione, e i capi delle famiglie \cuncro un [icr u n o al l 'altare e giurarono sul Crocefisso che v i si a t t c rebbero per sempre, e i l cajìo del paese a nome d i t u t t i pose la sua f irma allo scritto che conteneva la deci-sione » (Corpus UT. C C X X I X ) . K c i r a . T 1912: « D a <pialchc mese un in -felice a v e v a tentato i l i ]M'cridere col condenso d ambe le part i u n a donna, vivente i l suo mar i to . . . . I l capo della contrada n o n solo aveva impedito l'esecuzione d i cpicslo I c i i l a l i vo , ma aveva pure strappato dalle mani della donna i due pegni consegnatile dal l 'amante. Ora t u l l i i capi della bandiera, . . . , si radunarono per dir la setUciiza contro i l reo. acciocché n o n si avesse-ro a ripetere in avvenire s imi l i casi, ( i l i fu inf l i t ta la pena l'he per cinque anni dovesse essere esimlso dalla bandiera, e nessuna famiglia del paese lo al-loggiasse o desse i l pane neppure per una sola vo l t a : nel ip ia l tempo tut to l 'usufrutto dei suoi terreni doveva ])assare alla loro chiesa. Invece della giustizia del governo, che adatto mm esiste, (picsti brav i capi se la fanno da sé i n queste loro radunanze, e l'utilità pubblica dci'ivaote da tale energia è grande, perché sono t emut i dalla po))olazione, e restano perciò bandi t i i disi^rdini » (Corpus I T I , CCCXV). Nei due u l t im i casi, a un eerto momento intervengono anche a l t r i cu t i pubbl ic i , ma ciò n o n toglie che fino a (piel punto abbia potuto agire i l kalìin: lauto più che (piel l ' intervento o M'inbra facoltativo, o ncni viene accolto. (.')) Corpus I L 1826 ( M I ) : v. nula 11 al C. 11. i) unico. 



166 LIBRO I I , CAPO IV , § 4 katìtn, o p p u r e , f a t t o i l r i c o r s o d a l l ' a v v e r s a r i o , s i r i f i u t a s s e d i p r e s t a r e i l p e g n o r i t u a l e d ' a c c e t t a z i o iK^ d e l l ' a r b i t r a t o , e r a s o g g e t t o a m u l t a (6 ) . S e c o n d o l a bcsa d i S h a l a e JNlka j d e l 1 8 9 4 , i l c r e d i t o r e , p r i m a d i p r e n d e r s i s o d d i s f a z i o n e d a sé, d e v e i n p r i m a i s t a n z a r i c o r r e r e a l c a j i o d e l l a mahalla, e i n s e c o n d a i s t a n z a a l bajraktàr d e l l a bandiera ( 7 ) . I l (J je ( ;ov (8 ) c i r a c c o n t a a n c h e u n caso s t o r i c o d i r i c o r s o a l l ' autor i tà d e l v i l l a g g i o i n D r i v a s t o p e r i l r a r o e ( [ u i i i d i [ l e rp l e sso caso d i disonore f a l l o alla mensa delVospite. Forse p e r l ' e f f e t t o d i us i e c o n c o r d a t i l o caM, c l i c , j i e r T a n a -log i c i tà d e l l e o c c o r r e n z e , d e v o n o essere r i u s c i t i m o l t o s i m i l i n e i v a r i katùn, s i è a n d a t o c r i s t a l l i z z a n d o q u i c là a n c h e u n o s t a t u t o c o m u n e d e l l a c o m p e t e n z a d e l v i l l a g g i o . L ' e s p o s i z i o n e l a t r o v i a m o n e l ( ' ozz i c l i c però i i a l ' a v v e r -t e n z a d ' a m m o n i r e c h e ciò v a l e so lo j i e r l a M o n t a g n a G r a n d e : <( N e l l a G r a n d e M a l s i j a i n v e c e l ' a t t o r e suo l e d e f e r i r e l a v e r -t e n z a , amcnoché q u e s t a n o n s i a d i l i e v e m o m e n t o , a l c a p o d e l l a mahalla o vojoda [ d e l l a fratellanza] r i s p e t t i v o d i s t a b i l i r e q u a n t i pleq ( a r b i t r i ) d e v o n o g i u d i c a r e l a l i t e , s c e g l i e n d o l i o v e e g l i c r ed e f r a \e mahalliì d e l l a bandiera » ( 9 ) . 
(6) G j E g o v , Aii/ifiid., pf.'. 129. (7) « I l debilore andrà dal cixpit della iiiahuUe; se I K I I I g l i dia risposta, andrà dal bajraktdr; se non gl i dia risposta i l bajraktàr, non gl'impedisce la besa d i predare e uccidere finché [l 'affare] non venga nella v ia dei baj-rakture » {Corpus I , 275). (8) 11 caso e d i circa i l 1872; G j E g o v , Apiiviid.. pg. 117. (9) Cozzi 60; a l l ' a r t . 59, § 1, egli aveva detto «JNella piccola jHalsija tu t t e le l i t i o questioni che possono insorgere fra due p a r t i vengon appia-nate d i solito dalle stesse a mezzo dei pleq (arbitri) senza r i t i t e rvento dei capi, amcnoché (pu'sti n o n infcrvengauo c i ouc ])acicri e n o n \cugauo scelti come arbitri, 

LIBRO I I , CAPO IV , § 4 167 Pe r l a M i r d i t a i l Gie(,;ov s i l i m i t a a d a v v e r t i r e che « p e r p i c c o l e q u e s t i o n i g l i a r b i t r i v a n p r e s i n e l katùn s e c o n d o fra-tellanza e ^.s ( s t i r p e ) » ( 10 ) . I n o l t r e , f a c o m p r e n d e r e c h e i l katùn e s e r c i t a u n a spec i e d i c o n t r o l l o s u l l ' a c c e t t a z i o n e d e l -l ' a r b i t r a t o : « G l i arbitri h a n n o d i r i t t o d i c o n v o c a r e i l katùn, ( j u a n d o u n o n o n v o g l i a s t a r e a l l a s e n t e n z a d e t t a ( d a l o r o ) s e c o n d o i l Kanùn e s enza parz ia l i tà » ( 11 ) . 

(10) S 998. (11) § 997. 



5. - T I : « K A T Ù N » P U Ò E S I G E R E C E R T E M U L T E E A S S U M E R E L ' E S E C U Z I O N E D E L L A S A N Z I O N E D I C E R T I D E L I T T I 
« [ g r a v i d e l i l l i — d i c e i l ( J j c ( ; ov — che i n a c c l i i a n o l ' o n o r e d e l kutìiii o d e l l a Bandiera, s i d e v o n o d i b a t t e r e d a g l i Anziani d e l katùn e d a i C a p i d e l l a Bandiera » (1 ) . P e r ò « g l i anziani d e l katiin n o n h a n n o faco l tà d i m u l t a r e o (b b a n d i r e a l c u n o s enza i l c onsenso d e g l i sterpleq [ c a p i d e l l e fratellanze m e n o a n t i c h e ] e d e l l a Plebe » ( 2 ) . P e r e s e m p i o , n e l caso che u n a f a -m i g l i a d e l v i l l a g g i o s ia caduta in sangue d ' u n ' a l t r a f a m i g l i a , i l katùn suo l e i n t e r c e d e r e p e r o t t e n e r l e u n a t r e g u a [ i r o v v i s o r i a . d u r a n t e l a q u a l e essa d e v e s a p e r s i d i p o r t a r c senza i n s o l e n z a ; m a « se s i d i p o r t a m a l e . . . i l katùn i n s i e m e c o i garanti [ d e l l a t r e g u a ] l ' a m m o n i r à , e, se, occorrerà , l a mul terà , e le si t r o n -cherà l a t r e g u a » (3 ) . Q u a n t o a l l ' e s e c u z i o n e d i c e r t e s a n z i o n i , n o n d e c r e t a t e d a l katùn stesso m a a l u i a f f i d a t e , se ne j i a r l a n e l l e c o n s u e t u d i n i d i M i r d i t a r i f e r i t e d a l Gje ( , 'ov : i l katùn n o n ha d i r i t t o d ' i n l l i g g e r i ! c e r t e c o n d a n n e g r a v i , s p e c i a l m e n t e q u e l l a a m o r t e p e r f u c i -
(1) S lOd.'i: anche i l Cozzi ; « V, scilo se si li-allasse i l i ( I d i l l i clic iiiipegnano l'oiiore d i t u t t a la Iribìi j icr iufraziiuie d i leggi o iiUcressi generali della stessa, come per es. omic id i , r a t t i , danni al terr i tor io comunale ecc., inlerverrehhero di necessità i ca|)i Irihù» (.SO. § I ) . (2) GJK ( :OV. § Ì\(>:Ì. (3) G. )K( ;ov, § 867. 

LIBKO I I , CAPO t v , § 5 l a z i o n e ( 1 ) ; t u t t a v i a s i t r o v a che p e r t u t t a u n a ser i e d i g r a \d e l i t t i , i l c o l p e v o l e v i e n e f u c i l a t o katundisht ( v n i i c a m e n t e ) (")), d u n q u e i v i i l katùn f a i n c o r p o d a e s e c u t o r e d i c o n d a n n a de -c r e t a t a d a l l a g r a n d e a s s e m b l e a de i ca ] ) i ] ) r e s i e d u t a d a l P r i n -c i p e d i M i r d i t a (6 ) . Se p o i i l kulàn s ia p r o p r i a m e n t e o b b l i g a l o i n v i a o r d i n a r i a a t a l e f u n z i o n e , n o n r i s u l t a a l t u t t o c h i a r o ; c e r t o , se l a Bandiera l o v u o l e a s s o l u t a m e n t e , può c o s t r i n g e r e i l katùn c o n l a f o r z a (7 ) . V e r a t n c n t e so la l a c o i i i p i l a z i o i i e C i t u ' o v che dà q u e s t i r i s c o n t r i a l n o s t r o e n u n c i a l o , e ( p i i n d i l o si p o t r e b b e asse r i r e so lo o ( j uas i so lo d e l l a M i r d i t a , d o v e , c o m e p i f i v o l l e osscr-(1) « I l lanini ha d i r i t t o d i handirc. ma non d'esiliare (GjEijov. § 1180); «incendiare, rovinare e fucilare non ha d i r i t t o ne i l kulàn senza la bandiera, né la bandiera senza i l katùn ( I D . . S 1182). (.5) V. p. es. G j E ( ; o v , §§ 1194 e 119.5. (0) La Dinastia d i quei Pr inc ip i «ha facoltà d i distruggere [le casc| ed esiliare; ha facoltà d i condannare a morte » (GjEiJOV. §§ 1135 e I 130). (7) » Se capi t i che un intero katùn perda la testa con t u t t i gl i Anziani e la l'Iebe, allora prendon sii i Capi della liandiera con g l i Anziani e gl i Strapleq delle fratellanze e dei fis e con t u t t a la l'Iebe e fauno far giudizio al katìin ribelle. Se si solleva u n katùn ])er ind ir guerra ai Capi, Anziani e Stra}>leq e alla Plebe della Bandiera, sotto la (piale si t rova , allora bisogna avvert ire la Dinastia di G jomarku . dietro la cui parola si devono muover,' anche le altre Bandiere e sotto la guida di (piesta Dinastia si deve assalire i l katùn r ibelle, e gli fauno far giudizio con castighi d i mul te , con esili, o anche con fucilazioni [eseguite] v i l l i camc i t e , se (pialcuno ha commesso ipialche del i t to da fucilazione» (GjEgov, §§ 1005 e 1006). E ancor più al proposito: « « Se si ostina i l katùn a impedire alla Bandiera d i devastale [ i fondi d'Jiin vergognoso, che ha fatto di-;onore al katùn o alla bandiera con un fatto troppo turpe , la liandiera ha d i r i t t o , o d i boicottare (pici katùn, o d i adunare le altre Bandiere per fargl i far giudizio. Se si soi.o accontentati del bando, nessuno mant ien relazioni con esso, finché non si assoggetti alla sentenza e alla nmi ta . Quando i l katùn ])rev aricatore consegni il j>e«nn [della sua sommissione al giudizio], la liandiera lo mult ; i secondo la gravità del f a l l o " ((;jE(^0V. ì; i; 1181 e 1186). 



170 LIBRO I I , CAPO I V , S 5 v a m m o , i l Kanùn l i a f i s i o n o m i a m e n o l i b e r t a r i a d i e a l t r o v e . E a n c h e g l i e s e m p i s t o r i c i che ne p o s s i a m o a p p o r t a r e s o n o p r e v a l e n t e m e n t e d i q u e s t a stessa r e g i o n e , o d i q u e l l e c o n t e r -m i n i e perc iò f o rse d a essa i n f l u e n z a t e : d u e cas i d i f u c i l a z i o n e j i e r d e l i t t i e n o r m i e s e g u i t a i n c o r p o d a l Katùn ( 8 ) , e u n caso d i m u l t a i n f l i t t a d a l Katùn p e r c a s t i g o d i o f f e s a senza e sem-p i o (9 ) . T u t t a v i a n o n m a n c a n o cas i a n c h e d ' a l t r e r e g i o n i , n e i ( p i a l i } ) erò , c o m e a l s o l i t o , a n d r a n n o d i s t i n t i q u e l l i d ' i n i z i a t i v a e cc l e s i as t i ca o g o v e r n a t i v a d a ( [ u d i i d ' i n i z i a t i v a d e l l a co-muni tà stessa, e o s s e r v a t o b e n e se l a c omun i tà ag isce i n ( j u a n t o comuni tà g e n t i l i z i a o i n q u a n t o t e r r i t o r i a l e ( 10 ) . (8) Per uccisione d 'un prete : K a l i v a r i d i M i rd i t a . c. i l 1883 (G.IK(;OV, Apitvnd., pg. I l i ) , esecuzione decretata dalla Dinast ia d i G jomarku con la liandiera del luogo ed eseguita dal katìtn; per uccisione d'ospite: Gojani d i M i rd i ta , e. i l 1881 ( G j E ( ; o v , Appeml. ])g. 117), condanna decretata dal la Utiìuliera ed eseguita da l katìin. (9) Essendo morta una sposa d i Gomsi<p' mentre si trovava nella casa paterna, i l cadavere ne venne portato dai parent i alla casa mar i ta l e ; i l caso nuovo venne t rovato oflfensivo, giudicato dal katìin e l i m i t a t o ; ciò a v v e n n e c . i l 1903 ( G j E g o v , Append.. pg. 124). (10) Casi d i leggi ka tuna l i con sanzioni comminate : Ibàllja, X I 1899: e Dopo molte sedute e colloqui t enut i coi capi d ' Iba l ia [dai missi imari j . decise: 1. che d'ora in a vant i i i iuno del loro paese contratto avrebbe un ion i i l l eg i t t ime, sotto p e n a d i dover pagare una mu l t a d i 1000 piastre (220 f r . ) , d i averne abbruciata l a casa, e d'essere scacciato da l paese, se non licen-ziasse la donna. 2. (pianto a (piel l i che già erano concubinari , si dava loro u n due mesi d i tempo per separarsi dalle concubine : che se non lo facevano, i l paese l i considererebbe in certo modo come scomunicati , e non avrebbe più con ess i comuni le feste, i funeral i , i l avor i e l 'a l tre occorrenze del v i v e r sociale. Queste leggi o disposizioni furono sottoscritte dalle pr inc ipa l i persone d ' Iba l ia e dai capi delle contrade, che entrarono garant i per la loro esecuzione i> (Corpus I I I , X I I ) ; in ipiesto caso la legge non solo è d ' in iz iat iva ecclesiastica, m i anche in materia propr iameulc canonica, perché i l Kanùn non vieta i l concubinato (v . V A L E N T I N I , La famiglia). Dardha d i Puka, 1890, (avvenimenti della fine 1888): «Si raccolse... tu t to 

LIBRO I I , CAPO I V , § 5 171 i l paese, cioi ' i capi d i tut te le famigl ie, e si cominciò a t ra t ta r l 'a l iare ; ma siccome v'erano t ra essi p a r t i interessate, non si potea conchiudere nul la . Al lora i l Padre propose che per quel l i che avevano già dato o solo ])romesso le ragazze [ in mogl i ai mussulmani ] , si rimettesse la cosa al g iu-dizio del Vescovo, in quanto al l 'avvenire ci l imitassimo a fare una legge, allineile più non si rinnovasse quello scandalo. Piacque la proposta, e su-bi to si fece la seguente legge, che fu scritta e firmata da i pr inc ipa l i del v i l laggio: " No i sottoscr i t t i ci obblighiamo, legandoci insieme, c ci rendiamo garant i , che nessuno d'ora in poi prometterà o darà le ragazze a i tu r ch i . Se accadesse che alcuno esca d i mente [manchi a (piella disjiosizione (tua, più conforme a l vero senso dell'espressione: impazzisca)], e dia la ragazza a i Turch i , noi g l i abbruciamo la casa, g l i se(iuestriamo la roba e i l be-stiame, e lo cacciamo dal villaggio con proibizione d i più t o rnarv i " . Dardha 30 novembre 1888 (seguono le firme). Ae l ripassare jier Ms i i [Mziu] jier tornare ad Iba l i a , (pici cr is t iani si rallegrarono per (piella legge, ed essi pure vollero farla propria con questa dichiarazione : " Anche noi d i Msii accettiamo parola per parola (juesta disposizione e obbligazione d i c[uelli d i Dardha e ci obblighiamo a mantenerla " . Msi i 2 dicembre 1888 (seguono le firme) » (Corpus I I I , X I I I ) ; i p i i i l caso non è contemii lato espressamente da l Kanìin, ma si può considerare impl ic i tamente contrario al suo principio della solidarietà, e perciò non fu i l missionario P. Pasi che prese l ' in i z ia t i va , ma i l paese stesso, inv i tandolo ad assisterli. — Caso generale : « Una o due settimane pr ima [della festa patronale, anche d 'un katìin] si mandano ad inv i tare anche g l i a l t r i paesi, che non fanno Festa, e si mette la besa o tregua per otto g iorni i n t u t t i (|uelli che v i prendon parte, cioè si sospen-dono i sangui o vendette pr ivate , e si mettono garant i da una parte c da l l ' a l t r a ; chi rompesse ([uesta treg iui , oltre cader egli in sangue, coiidanne-rebbesi ad una multa del paese » (Corpus I I I , X V : 1890). — Rreshéni d i Kc the l la , X 1895: « i l vi l laggio d i Rsceni, pr imo a trovars i nell 'entrare nella parrocchia e dove noi dovevamo cominciare la missione, avea tenuto un consiglio ed avea messa la mu l t a d i due buoi a ( hiun(pie del paese osasse darci ospitalità » (Corpus I I I , C X X I I ) . K a l l m f ' t i , Mer([ìja. Rroboshta e Gryka, 4 X I I 1895, legge d ' in iz iat iva ecclesiastica (Corpus I I I , C C X I I ; r ipor ta ta sopra, § 3, nota 2). Dardha d i Puka, X I 1899: «Si dovette col consenso d i t u t t o i l paese e un buon numero d i garant i fare una legge che chi facesse nascere (pialche l i te o uccisione alla chiesa o nel terr i tor io d i Dardha incorrerebbe in una multa» ((^or/iiis 111, C C X X V I ) , T u t t i i casi finora elencati sono delle regioni circonvicine alla M i r d i t a ; l 'unico della 



172 LIBRO I I , ( SPO IV. § 5 MoiilHgiia (rapide è (|iicllo d i Vii lvl i . 16 TX 1902. il (iiialc pi-PÒ ì- d i leggo <li baiìdiirii i- lia a elle fare eoi katuii solo in quai i lo staliilisee. per in iz iat iva ecclesiastica, che chi faccia vendetta a lTinfuor i della famiglia del l 'omicida, debba pagare 2 1 borse di m u l t a , 12 alla chiesa e 12 a! hainn (f.'or/u/.s I . 285). — Veniamo ora a casi d'esecuzione. Caso generale: « In alcuni luo-ghi quando un estraneo al vil laggio commette u n omicidio, t u l l i g l i abi-t a n t i del villaggio deiruecisore sono esposti alla vendetta... M stabilisce una tregua, durante la (juale si r ipor ta la cosa al Uitliik basci {byiykbashi) o capo delle niontague. Questi, oppure un suo delegato, si reca sul luogo, e racco'ilic intorno a se i rcgliiirdi del paese deiruecisore e i pa ic i i t i della v i t t i m a . I n (piell 'adunanza si dichiara bandito i l sanguinario coi suoi più prossimi paren t i : ind i si conclude la pace fra i due vi l laggi» {Corpus I I I . \ I I : 1898 X I ) ; i l caso però non e persuadente, per l ' intervento del by-lykbash che non è un capo, ma una specie d i rappresentante d'una bundi'rn delle .Montagne Soprasciitarine nel collegio arbitrale detto del \hibùL il quale agisce secondo le nonne del Kanùn ma per isl i tuziotic governat iva: perciò la sanzione si ])uò a t t r ibu i re o al governo o alla bandiera, non. forse, al katìin. Dardha d i Puka, ipiarcsinui 1891; i l caso è già r iportato , sopra, 1, nota 4 ; dove è da notare che la misura è già comminata per legge generale del Kanùn. e solo resecuzionc vici i fa l la dal katùn. Gjùraj d i P landi , I I 1899: caso già r iportato sopra. § 2. nota 8; in questo caso l ' impulso e dato di forza da persona estranea ollcsa. e un po' d'autorità u n po ' d i forza dal governo. Gomsiip'. 19(17 X 18: l ' n certo Lek G j in i aveva sequestrato i l prete 1). M k o l l Sl ie ldi ja; « Gomsiee bruciò pr ima al vecchio [ L . f i j . j e poi a tre a l t r i suoi complici la casa, tagliò Im-o le vigne, alberi ecc. ecc. K non si sa se procederanno ad a l tro , e se i l vecchio e i suoi non prenderanno vendetta » {Corpus I I I , CCXC l ) ; siamo in regione presso i confini della M i r d i t a ; tu t t a v i a c'è eventualità di vendetta da parte del colpito, i l che non avverrebbe se l'avesse colpito la bandiera, \a fratel-lanza o la tribù, né se l'avesse colpito i l katùn in .Mirdita. Lekunda d i K u r b i n i . 1\  1908: « I n cotale del paese con due a l t r i a iu tan t i s'impadronì ingiustamente d 'una casa a l t r u i , discacciando a forza i ] )adroui e chiudendosi i n casa, per due settimane continuò a combattere contro i l vil laggio che l 'aveva assedialo. Al la line fu in t imato al preiKiteiite che si arrendesse ad u n equo giudizio d ' imparz ia l i persone, se no sarebbe stato abbruciato coi due compagni che aveva seco • {Corpus I I I . CCCI) : -iaino in paese vicino, bemdié non diret ta nicnic a ccuilatlo con la Mird i ta . e molto in-fluenzato da essa. 

§ 6. - I I , « K A T I J N » HA .SUO C A P O O S t r o i C A P I C H E P O S S O N O E S S E R E A N C H E A L T U T T O D I S T I N T I D A I C A P I D E L L E A L T R E C O M U N I T , \ 
D a l l ' e s p r e s s i o n e d e l G i e c o v (1) « o g n i kaliiii l i a g l i anziani di stirpe » e d a l f a t t o che e g l i p a r l a s e m p r e d e g l i anziani e n o n m a i àeWanziano d e l katùn (2 ) s e m b r e r e b b e ] i o t e r s i a r g u i r e che i n M i r d i t a i l katùn n o n a b b i a u n c ap o u n i c o i n a sia j i r e s i e d i i t o d a i c a p i de l l e varie, fratellanze che ne f a n n o j i a r t e ; i n p r a t i c a , d a l l a d e s c r i z i o n e che m e ne fece S. A . i l P r i n c i p e d i M i r d i t a , c a p o d e l katùn s e m b r a essere i l c a p o d e l l a s t i r p e u n i c a o p r e -v a l e n t e i n esso ; n e l l a L a b e r i a a t t e s t a S. E . Fdv rem V l o r a c h e n o n c ' e r a u n u n i c o c a p o - v i l l a g g i o ; i n P u k a . s e condo S. E . K o l é B i b e M i r à k a j , p e r o g n i v i l l a g g i o c ' e r a u n ca j t o u n i c o d e t t o « c a p o [ r a p p r e s e n t a n t e ] d e l V i s i r », oss ia , n o n d e l kanùn m a d e l l a l e g ge s t a t a l e . D e l l ' e s p o s i z i o n e d e l Co z z i r i m a n g o n o g l i s tess i d u b b i , se n o n m a g g i o r i a n c o r a ; eccone d i f a t t i i t e s t i : « 6 9 , § 1 : I l go-v e r n o d i o g n i t r i b f i r i s i e d e s o p r a t u t t o n e l l e m a n i d i a l c u n i c a p i c h e c l i i a n i a n s i krenii. E s s i p o i si d i v e d o n o i n bajraktare, vojvodé o kreiii' e giobari' § 2. I l hitjniktàr s t a a ( a j t o d e l l a ban-

(1) § 1161. (2) I n tu t to (picH'art. ( ' I . l l . clic e dcili i 'ato . ippunlo agli Inziani dei riUaggi 



174 i . i r i i i o I I . cM 'O IV. ii 6 hicra, c u i a p p a r t i e n e ; i krciiii ( c a p i ) p r e s i e d o n o a l l e mahalle, c u i a p p a r t e n g o n o ; e d i giobare d i s o l i t o s o n p r e p o s t i a l l a p r o -p r i a vellazmja. 7 0 : N e i t e n i j i i a n d a t i i l vojvoda e r a i l c a p o p r i n -c i p a l e d e l l a t r i bù ; m a c o n l ' a n d a r d e l t e m p o p a r t e d e l l a s u a autor i tà j)assò a l bajraktdr; i l q u a l e d a c i r c a m e z z o seco lo v i e n c o n s i d e r a t o c o m e i l v e r o c a j x i d e l i a tr ibù.. . 7 2 , § 1 : 1 vojvoda p o s s o n o r a d u n a r e a sessione l a l o r o mahalle p e r t r a t t a r e d i q u e s t i o n i o l e g g i s p e t t a n t i a l l o r o c i r c o n d a r i o ; o p e r s ceg l i e r e d e g l i a r b i t r i a g i u d i c a r e d i d a n n i o i n g i u s t i z i e d e i l o r o d i p e n -d e n t i ; o p e r p r o p o r r e l e g g i s e condo i l b i s o g n o d e l l a mahalle. E s o l t a n t o se s i t r a t t a s s e d i q u e s t i o n i c o n c e r n e n t i l ' i n t e r e s s e g e n e r a l e , o d i d e l i t t i l e s i v i l ' o n o r e d i t u t t a l a bandiera, i c a p i d o v r e b b e r o r i v o l g e r s i a l bajraktàr e d a t u t t a l a bandiera, i q u a l i i n v e c e n o n p o s s o n o i m m i s c h i a r s i n e g l i a f f a r i p r i v a t i d i u n a mahalle o n e i d i r i t t i d e i capi-mahalle. § 2 : 1 giobare n o n sono che g l i a i u t a n t i d e l bajraktàr o d e i krenii e d i s o l i t o s o n p r e p o s t i a l l e l o r o vellazràje ». D a ciò r i s u l t a c h e : a) i ca j ) i v i l l a g g i o s i c h i a m a n o krene ( c ap i ) o rojvodi; b) n o n è c h i a r o se ce ne s ia u n o o jiiù i n c i a -s c u n v i l l a g g i o ; c) l e r a g i o n i più f o r t i i n c l i n a n o a n o n c r e d e r e che essi s i a n o c o m e i n M i r d i t a , i c a p i s tess i de l l e J'ratellanze e s i s t e n t i n e l v i l l a g g i o : d i f a t t i è v e r o che p o r t a n o i l t i t o l o stesso che u n a v o l t a p o r t a v a n o i c a p i g e n t i l i z i d e l l a t r ibù e q u i n d i s i p o t r e b b e s o s p e t t a r e che s i an o c a p i d i comuni tà g e n t i l i z i e c o m e le J'ratellanze ( 3 ) , m a d ' a l t r a p a r t e c o m e c a p i de l l e fratellanze f i g u r a n o a l t r i p e r s o n a g g i , q u e l l i d e t t i giobare. D e i cas i c o n c r e t i e a b b a s t a n z a c e r t i , r a c c o l t i n e l l a n o s t r a d o c u m e n t a z i o n e d i p r i m a che i l r e g i m e d i lic Z o g u i s t i t u i s s e i c a p i u n i c i p e r o g n i v i l l a g g i o , n e a b b i a m o 4 che c i m o s t r a n o 
(3) Ciò sarefjljc o o n f o r i i i a t o anche da P A L A J che ( l i iama i rnjiiiili «guide delh^ vi'ìlazmje in guerra» (pg. lO'J). 

I.IISHO I I . CM'O IV. i) f> 175 più c a p i d ' u n so lo v i l l a g g i o (4 ) . () che c i m o s t r a n o u n c a p o u n i c o (5 ) e 2 c h e c i m o s t r a n o u n c a p o p r i n c i p a l e c o n a l t r i c a p i s e c o n d a r i ( 6 ) . A q u e s t i cas i r e c e n t i a g g i u n g i a m o q u e l l o d i K e l m e n d i ( t r ibù ) che a l p r i n c i p i o d e l sec. X V I I I « n e l g o v e r n o C i v i l e » a v e v a « più c a p i p r e s c i e l t i p e r so lo m e r i t o d e l l e p e r s o n a l i q u a -l i tà » ( c a p i d i katùn ? ) « m a n e l m i l i t a r e o b b e d i s c o n o a d u n o so lo c o n r i g o r o s a d i s c i p l i n a » (7 ) . F o r s e s i può s t a b i l i r e i l p r i n c i p i o che n e l v i l l a g g i o c i s ono v a r i c a p i d i c o n t r a d a e s o p r a t u t t o d i fratellanza; f r a essi sarà f a c i l e che u n o , p e r d o t i | ) e rsona l i , o p e r i m p o r t a n z a d e l l a f a -m i g l i a o d e l l a fratellanza c u i a p p a r t i e n e , s i a e f f e t t i v a m e n t e c o n s i d e r a t o c a p o d e l katùn, s enza però che i l Kanùn n e c o n -s i d e r i l a f i g u r a . I l katùn q u i n d i , unità t ro| )po e t e r o c l i t a d ' o r i g i n e se n o n s ia c o s t i t u i t a d a g e n t e d e l l a m e d e s i m a tr ibù e p o s s i b i l m e n t e d e l l a m e d e s i m a fratellanza, né , d ' a l t r a j i a r t e , s o s t e n u t a d a u n ' a u t o r i z z a z i o n e s u p e r i o r e c o m e l a bandiera, ent i tà più c o n -s i d e r e v o l e , s i può p e n s a r e a b b i a o possa a v e r e u n c a p o d i f a t t o , m a n o n p r o p r i a m e n t e d i d i r i t t o . 
(1) Ibìdlja, X I 1889; M i rd i t a , I - I I I 1892; Di ish i (var i capi m inor i i r i m a contrada del katùn), I 1893; Dardha di l ' i i k a , X I 1904 (Cor/m.s H I : V I I , X L V I I , L I X , C C L X I X ) . (5) Mz iu , V I I 1890; Bushìqi, ((he jierò è forse, almeno in origine, fratellanza o tribù), 13 X I I 1895; Bazja, IV 1897; A rs t i X I 1899; Dervèndi, 25 X I I 1907; Kg i ra , 1 1912 {Corpus I I I : X X V I I , C X X X V , C L X V I I l , C C X X V I I I , C C X C V I I , CCCXV). (6) Mz iu , quaresima 1890 (un capo e a l t r i capi ) ; Hajmèli, 16 IV 1898 (un capo princij iale) ; (Corpus 111, X V I I I e CC). Not is i i l fatto che Mziu compare sopra (alla nota precedente) con t in solo capo e qu i con un capo affiancato da a l t r i capi. (7) lìeìatione ile Clementi (Corpus l ì , saee. X V I I I i i i i l i o ) . 



§ 7. - l)r Kl ìONTE A L L A T R I B i r O « B A N D I E R A », L ' A L T O I N O M I A D E L « K A T l i\ È L I M I T A T A DA UNA C E R T A D I P E N D E N Z A 
L a s c i a n d o d a p a r t o cas i e c c e z i o n a l i d i hatiinp a s s e r v i t e a d u n a baiidieru o tribù q u a s i p e r d i r i t t o d i c o n q u i s t a o s i m i l i ( 1 ) . ecco q u a n t o p o s s i a m o asse r i r e , u n p o ' a n c h e a m o d o d i c o n -c l u s i o n e de l ( in i p i i d e t t o i n m a t e r i a , t e n e n d o j ierò |)resente 

(1) « Pdjihu [Pdfjiil . . . . friizione della parroeeliia d i P iant i [cioè anelie della /)a;;(/iV(a di Plandi , già essa stessa sconfitta e pr ivata del suo sten-dardo dalla bandiera d i Gìmaj d i Shala], è nn vil laggio d i circa vent i fa-migl ie, situato sulla costa del monte a -ministra del K i r i in una bella posi-zione. Un tempo i l paese era ricco, ou i ora per nn cumulo d i vicende, a cui soggiaccpie, è r ido t to ad estrenui povertà. Gl i ab i tant i furono per mo l t i anni suddi t i o vassalli d i Sciosci [Shoshi], alla bandiera dei qual i furono sottomessi dal Sidtano i n ricompensa dei servigi prestat i in guerra da <pu'i d i Sciosci. Questi domandarono d i avere sotto d i sé Poghu col pretesto, che trovandosi Poghu sulla via tra Sciosci e Scutari , avrebbero potuto far sosta, dormire e mangiare in ipn I vil laggio quando v i passavano andando alla città. Per le stesse ragioni e indio stesso modo Mghuia [\légfdla|. altro villaggio sulla r i va destra del K i r i e d i fronte a Poghu, fu donato alla bandiera d i Sciala [Shala]. Ciò che questi due v i l lagg i , Poghu e Mghuia hanno dovuto soffrire d i vessazioni, mul te , oppressioni dai loro padroni d i Sciosci e Sciala, e incredibile. Monsignor Beriscia [Berìsha] Vescovo di P i l la t i [Ptiléti] fece tanto presso i l Governo Ottomano, (he ottenne d i sot-trarre i due poveri vi l laggi dalla loro dispotica e barbara dominazione e renderli suddit i al Sultano, come gl i a l t r i v i l laggi [o bandiere] albanesi » (Corpus I I I . I . M : \  ll!'):^). 

M i n i o 11. c v i ' O tv, § 7 177 che i l più d e i d a t i d i q u e s t o p a r a g r a f o c i v e n g o n o d e l G je i j ' ov , e q u i n d i d a l l a M i r d i t a , d o v e c'è n o t e v o l e d ivers i tà e f r a z i o n a -m e n t o d i fratellanze e a n c h e d i fis, e q u i n d i v T ' m a g g i o r m e n t e s v i l u p p a t a l a s i s t e m a z i o n e e c o n c e z i o n e t e r r i t o r i a l e , e perc iò a n c h e l ' i s t i t u t o de l katùn è p i t i e v o l u t o . C o m e a b b i a m o v i s t o ( 2 ) , i l katùn h a p r o p r i c a p i e p r o p r i o c o n s i g l i o . I n esso s i p o s s o n o f a r l e g g i l o c a l i , e <( i canoni s t a b i -l i t i p e r c o n t o suo d a u n katùn c o i [ s u o i ] anziani e plebe, p e r es. c o n t r o l a r i c e t t a z i o n e , l ' in f ede l tà , l ' o m i c i d i o o i l f u r t o , né l a Bandiera e n e m m e n o l a D i n a s t i a d i G j o m a r k u l i può r i m u o -v e r e , purché n o n s i c r e i n o n o v i t à che s i a n o c o n t r o l e p r e s c r i -z i o n i t r a d i z i o n a l i d e l Kanùn d e l l e Montagne » (3 ) . I n o l t r e <( l e q u e s t i o n i m i n o r i e l e l i t i ch e h a i l v i l l a g g i o c o m -p a g n o c o n c o m p a g n o [c ioè , c h e h a n n o i p r i v a t i t r a l o r o n e l v i l l a g g i o ] , h a n n o d i r i t t o d i e v a d e r l e g l i Anziani d e l V i l l a g g i o c o g l i Sterpleq e c o n l a Plebe » ( 4 ) . A n c h e se l a Bandiera i n -t e r v i e n e , i n cas i m a g g i o r i , * g l i Anziani e i c a p i d e l l a Bandiera n o n p o s s o n o p r o n u n c i a r n e s s u n a s e n t e n z a e n o n p o s s o n o m u l t a r e a l c u n o n e l v i l l a g g i o , s e n z ' a v e r e c o n sè g l i Anziani e g l i Strapleq d e l v i l l a g g i o i n c u i s i m u l t a i l c o l p e v o l e » ( 5 ) . E così r i s u l t a a n c h e che i l katùn h a l a sua c o m p e t e n z a , d i c i a m o così, g i u d i z i a r i a , p e r i c a s i p r i v a t i e p e r q u e l l i m i -n o r i , m e n t r e q u e l l i p u b b l i c i , oss ia s p e t t a n t i n o n a i n t e r e s s i d i s i n g o l e f a m i g l i e m a d i g r u p p i , e q u e l l i m a g g i o r i , s ono r i s e r -b a t i a l l a Bandiera. 
(2) §§ ,1 e 5. (.'!) G j E ( j o v , § 1008; cfr. C o z z i , 72, § 1, r ipor ta to sopra, § .'!, nota 1. (4) G jEQOV, § 1119. (5) G j E Q O v , § 1004. V. i l caso d i Nìkaj, per l'uccisione a tradimento d i tre capi (sopra, C. H I , § 3, nota 7) e quello d i Raja d i Mertùri per l o t ta sanguinosa d i contrade (sopra. C. I T I , § 4, nota 3). 
12. 



178 I.lliRO 11. CAl'O IV. § 7 
A n c h e q u a n t o a l l e p e n e , l a c o m p e t e n z a d e l kalim è l i -m i t a t a : e g l i può me lecite ( b a n d i r e ) m a n o n più (6 ) . P e r c o n -d a n n a r e a l l ' i n c e n d i o , a l l a d i s t r u z i o n e d e l l a casa e a l l a f u c i l a -z i o n e c i v u o l e l a Bandiera, benché però a n c h ' e s s a n o n possa p r o c e d e r v i s enza i l c o n c o r s o d e l kalfin s tesso (7 ) . N e l caso p o i che esso katìm s i r i f i u t a s s e d i s t a r e a l l a d e c i -s i one d e l l a Bandiera, a b b i a m o che v i può essere c o s t r e t t o c o n l a f o r z a , m a n o n r i s u l t a se c o n ciò esso s i possa a c c u s a r e d i v i o l a z i o n e d e l Kanùn (8 ) . A l l ' i n f u o r i d i q u e s t i o n i d i c o n t e s e , o d i f a t t i c r i m i n o s i , a t t i a p r e g i u d i c a r e g l i i n t e r e s s i g e n e r a l i d e l l a bandiera, n o n v ' è s egno che q u e s t a p o s s a o d e b b a i n t e r v e n i r e n e l l e f a c c e n d e d e l katùn (9 ) . N e g l i a l t r i c a s i , p i u t t o s t o l a bandiera p r e s t a ass i -s t e n z a o a p p o g g i o a l l e d e c i s i o n i d e l katùn (10 ) o p p u r e f u n g e d a s e c o n d a i s t a n z a , q u a l o r a i l katùn a d essa r i c o r r a ( l i ) . 

(6) G jECOV, § 1182; r ipor ta to sopra, al § 4. (7) G j E g o v , § 1003; COZZI , 50, § 1, rl|iortato al § 3, nota 2. (8) V . sopra, § 5. (9) I l caso d i Vogova, vil laggio d i IJy lyq i , che veniva <lalla haudiira assillato con minacce a farsi mussulmano (v. sofira, C. I I I , § 1, nota 3) non può far testo, essendo d'estrema rarità. (10) V. i l caso d i Ibàllja e Berìsha (sopra, C. I l i , § 3, nota 7), i l caso d i Kg i ra (sopra, e. I V , § 4, nota 4), e quello d i Qerreti della bandiera di Dushmàni, X I 1913: «Appena furono assicurati che non era nessun diso-nore per loro né alcuna offesa al Santo i l tralasciare quei festeggiamenti profani , e che l 'Ord inar io , appunto per abo l i r l i , aveva pro ib i to a t u t t i i parrochi della sua diocesi d ' intervenire a quelle sagre ; si radunarono a consiglio eoU'alfiere e coi capi, e a pluralità d i v o t i soppressero queg l ' inv i t i , mettendo una sanzione contro coloro che fossero per trasgredire questa legge. Alcune poche famigl ie, già preparate a festeggiare nel solito modo S. Andrea Apostolo, non vollero ubb id i r e ; ma oltre l ' in imicars i t u t t a la bandiera, ecc ». (Corpus I I I , CCCXIX ) . (11) Caso d i A r s t i (già da no i in parte r ipor ta to , sopra § 4, nota 4), per contrast i su d i r i t t i d i pascoli, X I 1899. 

l ' I lA V A J i l F . « K A T U N E » n ' u N A M E D E S I M A « B A N D I E R A » s r o s s E i ì V A r.A P R E C E D E N Z A 
Q u a l i s i a n o l e r a g i o n i che g i u s t i f i c a n o l a p r e c e d e n z a f ra katune, o l t r e a l l ' e sse re , q u e l che h a l a p r e c e d e n z a , sede d i c a p i d i bandiera o d i t r ibù , o p p u r e a l l ' a p p a r t e n e r e a fratellanza g e n t i l i z i a m e n t e p r e m i n e n t e , è d i f f i c i l e d e t e r m i n a r l o s i s t e m a -t i c a m e n t e , t a n t o più che d i s o l i t o s i t r a t t a d i r a g i o n i s t o r i c h e s v a r i a t i s s i m e e i n c o n t r o l l a b i l i , o p p u r e o r a m a i cessate o d i -m e n t i c a t e . C o m u n q u e , d i f a t t o , q u a e là l a p r e c e d e n z a c'è e v i e n e o s s e r v a t a (1 ) , e n o n s o l t a n t o i n a d u n a n z e c i v i l i . 

(1) l ' n esempio può essere nella tribù d i Ktbel la i l kntun d i Rreshéni: « I l vi l laggio d i Rsceni, pr imo a t rovars i nell 'entrare nella parrochia e dove noi dovevamo incominciare la Missione, avea tenuto un consiglio ed avea messo la mul ta d i due buoi a chiunque del paese osasse darei ospitalità » (Corpus I I I , C X X I I : 1895 X ) : i n realtà quel vi l laggio prendeva così l ' i n i -z iat iva, perché non era soltanto i l pr imo a t rovars i topograficamente, ma i l pr imo i n precedenza; d i f a t t i alla pagina seguente lo stesso missio-nario, i l P. Pasi, ci fa sapere che « i l Governo turco pensò d i costituire una specie d i mil iz ia terr i tor ia le , facendo suoi zapt i i o gendarmi i più famosi d i quei b r i gant i [d i K the l l a ] ai qua l i assegnò uno stipendio, e mise u n suo rappresentante turco a Rsceni, capo luogo d i K the la » (Corpus I I I , C X X I V : 1895 X ) , e poco dopo (Corpus UT, C X X V ) , enumerando i v i l lagg i d i Ivi bella, non comincia dal capoluogo della parrocchia, ma precisamenle 



l . l lU iO 11. CMM) I V . K m a p e r l i n i ) i n a d u n a n z e o n u e s l i o n i e c c l e s i a s t i e l i e ( 2 ) . 

da Rreshéni; e inoltre ci narra che « quanto ai sangui e paeifieazioui. t u l l i stavano osservando che cosa facesse VAIfirre che era la pr ima famiglia del vi l laggio [ecco i l perché della precedenza!] ; anzi t u t t i dicevano che se egli perdonava i suoi sangui, t u t t i i v i l laggi d i Kthe la avrebbero perdonato. Ma l'Alfiere aveva in casa l ' impiegato governativo B (Corpus I I I , C X X \ H ) . L a precedenza del katùn è dunque cost i tui ta qu i da una ragione pol i t ica at tuale , mentre storicamente « Kthe la Superiore... è la pr imat i va dimora d i t u t t a la bandiera d i K t h e l a ; d i i p i i uscirono i l resto degli Kthelesi , sparsi ora in diversi v i l laggi» (Corpus I I I , C X X X : 1895 X I ) . (2) «Finita la S. Messa [d i Pasipia], t u t t i escono fuori e nel cori ile della chiesa ciascuna contrada (mahall) [così lo scutarino P. Serreqi, ma per l u i , come tale, l 'equivalente d i «mahalle» è «contrada», e così egli traduce in i ta l iano, mentre per i montanar i e l 'equivalente d i katìin o v i l -laggio] ha i l j )roprio posto dove depone i l suo pane, ed i l parroco separata-mente deve benedire i l pane d'ogni contrada, secondo la superiorità d i esse, e guai se guastasse [cioè trasgredisse] questo loro ordine d i precedenza » (Corpus I I I , C C X C I I . Sciìta e Madhe. 1908 I V ) . Not is i che Kélliella e Sciìta sono i n regioni meno autonome d i fronte a l Governo turco, e qu ind i la circoscrizione terr i tor iale v i ha maggiore importanza che la suddivisione genti l iz ia, ossia i l katìtn è più interessante che non la fratellanza. 

C A P O V 
D e l i a " B a n d i e r a " 

tj 1 . - T,A « H A I N D I K K A ( 1 ' 'LÀ M U l{, l iA . IUÀls . ) » l ' K l M l T l V A M E N T E OHG V N I Z Z A Z I O N E M I L I T A R E D E L L A T R I B Ù , A N D Ò S O . S T I T U E N D O S I A D E S S A C O M E O R G A N I Z Z A Z I O N E C I V I L E , A S S U M E N D O A N C H E I N D O I - E P I U T T O S T O T E R R I T O R I A L E C H E G E N T I L I Z I A 
I l t e r m i n i ^ o r i g i n a r i o flàiniir o Jlùmbttr, c o m u n e a l l ' a l -b a n e s e e a l n e o - g r e c o , r i s a l e a u n a r i s p e t t a b i l e ant i ch i tà . A n a l o g o è i l t e r m i n e t u r c o « s a n c a k » ( p r o n . sang i àk ) , e l ' a l t r o , j i u r e t u r c o « b a y r a k » ( a l b . sanxhàk e bajràk). T u t t o ciò s i v e -drà n e l p a r a g r a f o s e g u e n t e , ( ^u l c i basterà o s s e r v a r e che t u t t i q u e s t i t e r m i n i p a r t o n o d a l l ' i d e a d e l l a b a n d i e r a - i n s e g n a p e r pas sa r e a q u e l l a d e l l a f o r m a z i o n e m i l i t a r e r a c c o l t a i n t o r n o a d u n a b a n d i e r a , e che ( j u i i u U a n c h e i l t e r m i n e Jlamurjiir o Jlu-murtàr e bajraktàr, p a r t e n d o d a l senso d i a l f i e r e , passa n a t u -r a l m e n t e a q u e l l o d i c o m a n d a n t e . S e n q i r e però o r i g i n a r i a -m e n t e c o n s e r v a n d o senso m i l i t a r e . T a l e è p u r e i l t e r m i n e s l a v o <( \ o j t ^ voda » lojnxia) che s i g n i f i c a j i r o j i r i a m e n t c « d u c e d i g u e r r i e r i » ( « v o j » = g u e r r i e r o -f- « v o d i t i » = c o n -



Iiì2 l . l l l È K l PI. CAIM) V, ^ I d u r r e ) (1 ) , che f u u s a t o a n c h e d a i T u r c h i fin d a l t e m p o che si t r o v a v a n o c o n t e r m i n i a i C a z a r i ( 2 ) . E c c o q u a n t o c i d i c e e g r e g i a m e n t e i l Coz z i , o g e n i a l m e n t e d i v i n a n d o , o s e r v i t o d a i n f o r m a t o r i p o j i o l a r i i n s o l i t a m e n t ( ^ c o n c o r d i c o n l a s t o r i a : « N e i t e m p i a n d a t i i l vojvoda e r a i l c a p o p r i n c i p a l e d e l l a tribù; m a c o l l ' a n d a r d e l t e m p o p a r t e d e l l a s u a autor i tà passò a l bajraktdr; i l q u a l e d a c i r c a m e z z o seco lo v i e n c o n s i d e r a t o c o m e i l v e r o c a p o d e l l a t r i b f i . P e r F i n n a n z i l ' u f f i c i o d e l bajraktdr e r a so lo d i c u s t o d i r e e p o r t a r e l a b a n d i e r a , e d i j ) r e c ede r e l a t r ibù, q u a n d o q u e s t a s i p o r t a v a a l l a g u e r r a p e r i l S u l t a n o . M a a v e n d o g u a d a g n a t o a l c u n i bajraktàrii l a s t i m a (! l ' a f f e t t o d e i g o v e r n a t o r i d i S c u t a r i , q u e s t i i n c o m i n c i a r o n o a c h i a m a r l i d i f r e q u e n t e p e r l e v a r i e v e r t e n z e che i l g o v e r n o avesse a v u t o co l l e t r ibù , c o n s i d e r a n d o l i cos i a p o c o a p o c o c o m e v e r i c a p i t r ibù , m e n t r e l e t r ibù stesse t e n e n d o s i o n o r a t e d i q u e s t a fiducia concessa d a l g o v e r n o a i l o r o bajraktàrii, r i -c o n o b b e r o l o r o t a l e s u p r e m a z i a s u g l i a l t r i c a p i » ( 3 ) . C o n c o r d a s o s t a n z i a l m e n t e i l P . P a s i : «Bandiera (bairak) [bajràk] è u n n o m e c o l q u a l e i n A l b a n i a s i s u o l s i g n i f i c a r e u n a t r ibù o p a r t e d i essa : e così c i a s c u n a bandiera h a i s u o i c a p i o seniori che h a n n o i n essa p o t e r e l e g i s l a t i v o o g i u d i z i a l e . I n o g n u n a d i q u e s t e così i n t e s e bandiere v ' h a u n a f a m i g l i a che poss i ede e c o n s e r v a a n c h e l a b a n d i e r a m a t e r i a l e , s o t t o c u i si a r r u o l a n o t u t t i q u e i d e l l a t r ibù o d i q u e l l a p a r t e d i t r ibù q u a n d o v a n n o i n g u e r r a , e c h i c o n essa l i p r e c e d e c h i a m a s i bairaktàr [bajraktàr] ( a l f i e r e ) : q u e s t i i n t e m j ) o d i p a c e v i e n s e m p r e a m -messo t r a i c a p i o seniori d e l paese o t r ibù , ancorché p e r a l t r o s ia g i o v a n e ; ed e g l i t r a s m e t t e p e r eredi tà a ' s u o i f i g l i ( j u e s t o 
(1) MiKLOSif. (2) CONSTANTINUS PoRPllYROGENITUS, Ue administrando imperio, e. 37. (3) 70, e 71 , § 1. 

M l i l J O I I . C M ' O V. I t i t o l o e g r a d o . N o n s i sa b e n e c o m e e perché a b b i a n o a v u t o d a l S u l t a n o i l d i r i t t o d i t a n t e p r o p r i e b a n d i e r e , d e l l e q u a l i essi n o n s i s e r v o n o se n o n ne l l e g u e r r e , a l l e q u a l i p r e s e r o e s o g l i o n o p r e n d e r e p a r t e . A l c u n i paes i o tr ibù o l t r e l a d e t t a b a n d i e r a ne h a n n o a n c h e a l t r e , e s ono q u e l l e che essi s tess i o i l o r o m a g -g i o r i g u e r r e g g i a n d o h a n n o t o l t o a i n e m i c i i n l o n t a n i p a e s i , pe r es. n e l l ' A r a b i a , n e i paes i b a l c a n i c i , i n C r i m e a ecc. » ( 4 ) . U n a c o n f e r m a s t o r i c a l ' a b b i a m o n e l l a n o t i z i a d a t a c i d a A . B o u é , c h e c i f a v e d e r e a n i - o r a i n a t t o n e l 1838 n e l M o n t e -n e g r o l e d u e c a r i c h e s u b o r d i n a t e l ' u n a a l l ' a l t r a : « c h a q u e t r ibù a s o l i p (u " t e - cnse i gne o u Bariaktar, e t s o n c h e f o u voivode q u i c o i n m a n d e jusqu ' à m i l l e h o m m e s » ( 5 ) . E q u a n t o a l l ' o r i g i i u ; 
(1) Corpus I H , C X X V I I I ; 1895 X I 12; lo stesso I ' . Pasi ne dà mi esempio: « K Selakti [Shllaku] una grossa tribù o bandiera, eomc direbbero g l i albanesi; giacehc eonvien sajiere ebe le tribù pr ine ipal i e eapisti] ) it i d i altre hanno bandiera loro propr ia sotto cui mi l i tano i n guerra; e uella tribù v 'ha sempre una famigl ia che la conserva e la trasmette di padre in figlio a i suoi, e chi ne è capo si chiama alfiere o bairaklàr [bajrakl(ir\Sclaku adunque è una tribù d i circa 250 famiglie divise i n 7 v i l lagg i » ((-or/ms I I I , C L X I I : 1897 I 7). Curioso resempio del 6oyràfe e del/nyVafelór dei cr is t ian i , d e t t i Fand perché perloppiù or iund i della tribù d i Fandi , dispersi nel t e r r i tor io della tribù d i Has i : «VAlfiere ossia capo d i quant i Mird i tes i [o Fandesi] sono sparsi i n quella parte del Giakovese [,)akò\a| che corre sotto d nome d i Hasi» (CWpu.s I I I . C C X X X V I I I : 1901, I I I ) : egli sembra ] ) iultosto una specie d i capo mil i tare liberamente e iudi|)en-dentemeiite elettosi da i l''au(lcsi stessi per la loro difesa c-outro la gente mussulmana del luogo. (5) « E n temps de guerre Ics ramillcs. Ics tr ibus et Ics luibias [<lu Vlon-ténegro] se met tent ensemble en campagne et forment des corps par t i cu-liers. Les tr ibus et sous-divisions de tr ibus ont leurs drapcaux, de manière qu'on en compte, d i t -on , 100 à 150, tandis q u ' i l n ' y a que 37 t r ibus prinei-pales, Chaque tribù a son porte-enseigne ou Bariaktar, et son ( hef ou voivode qu i eommande jusqu'à mi l le hommes» (BouÈ , Corpus I I , 1810, X X I V ) . 



184 L I B H O n , CAPO V, § 1 ( I e l la bnndicra s tessa p r o s e g u e i l C o z z i : « O r a ] ) c r l ' i u g r a u d i -u i e n t o p r o g r e s s i v o d e l l e s i n g o l e tr ibù che a v e v a p e r c o r o l l a r i o l a p e r d i t a d i c o es i one i n t e r n a , o r a p e r r a g i o n e d i c o n d i z i o n i g e o g r a f i c h e , s t o r i c h e e s o c i a l i c h e h a n n o d i s t r u t t o q u e s t o l e g a m e , i l j i r i n c i p i o d e l l ' u n i o n e l o c a l e s i è. s o s t i t u i t o a q u e l l o d e l l a t r ibù , e ( j u c s t a d i e d e l u o g o a d u n r a g g r u | ) p a m e n t o spe-c i a l e a f l ' a t t o l o c a l e . È così c h e g l i a b i t a n t i d i u n a v a l l a l a , d i u n p i a n o , a v e n t i d e i l i m i t i n a t u r a l i che l i s e p a r a v a n o d a i l o r o v i c i n i , h a n n o l ' o r m a t o t a l v o l t a d e i g r u j i p i s p e c i a l i c h i a m a t i bajràke. Così a m o ' d i e s e n q i i o l a tr ibù d i R o t i si d i v i d ( ! i n d u e bandiere; H o t i e ' l ' r a b o j n a . L a tribù d i K e l m e n d i si d i v i d e i n q u a t t r o bandiere; Se lze , V u k h , N i k ( , i e Uoga . L a tribù d i S h a l a a s u a v o l t a s i d i v i d e p u r e i n d u e b a n d i e r e : S h a l a (; C j i m a j [ G i m a j ] . T u t t e l e a l t r e bandiere d e l l e m o n t a g n e a l N o r d d i S c u t a r i f o r m a n o [ c i a s c u n a ] u n a so l a b a n d i e r a » ( 6 ) . C o n c o r d a s o s t a n z i a l m e n t e , benché senza a c c e n n o a l l ' e v o l u -z i ( m e s t o r i c a , i l P a l a j , c h e così d e s c r i v e l ' a t t u a l e fisionomia g i u r i d i c a d e l l a bandiera: « S e c o n d o i l Kanìin, bajràk s i c h i a m a t u t t a u n a t r ibù (Jls) c o n g l i ànas ( i n d i g e n i ) e c o i n i p o t i i n l i n e a f e m m i n i l e , che p o r t a n o l o stesso c o g n o m e e a b i t a n o u n a stessa r e g i o n e m o n t a g n o s a . M e n t r e i l fis è c omun i tà d i sangue {gjak p e r i m a s c h i , gjini p e r l e f e m m i n e ) , i l bajràk è t u t t o i l fis c o m e c o r p o p o l i t i c o . I l bajràk è. d u n q u e i l ^ . s - s t a t o , c o m p o s t o d e l l e v a r i e vèllazni (fratellanze) che d e r i v a n o d a u n so lo p a d r e , o che v e n n e r o t r o v a t e s u l p o s t o e s i c h i a m a n o ànas; g l i ànas s i a g g i u n g o n o s e m p r e a l bajràk i n s i e m e c o n q u a l c h e vèllazni d e r i v a n t e d a n i p o t i p e r v i a d i m a d r e » ( 7 ) . 
(6) 65, § 2. ( 7 ) pg. 1 0 9 ; notisi che i l P A L A J m i disse ritenere però che non ci sia che una bandiera per tribù. 

LIBBO I I , C-iPO V, § 1 185 C h e l e t r ibù a l b a n e s i so lessero a v e r e u n a l o r o o r g a n i z z a -z i o n e m i l i t a r e , a n c h e n o i l ' a b b i a m o già a c c e n n a t o (!!) e l o p r o v e r e m o più d i s t e s a m e n t e a s u o l u o g o (9 ) . Bas te rà t j u l m o s t r a r e che essa andò p r e n d e n d o i l p o s t o d i ( j u c l l a c i v i l e ; e l o f a r e m o c o l l ' a n a l i s i d i u n a s j i ec i e d i c r o n o t a s s i d e l l ' e v o -l u z i ( m e : l a d i v i d i a m o i n d u e c o l o n n e , i n m o d o che s i v e d a c h i a r a m e n t e , i n u n a l a ser i e d e i d o c u m e n t i r a p p r e s e n t a n t i c i l ' o r g a n i z z a z i o n e m i l i t a r e j i u r a , e n e l l ' a l t r a l ' o r g a n i z z a z i o n e m i l i t a r e che v a a s s u m e n d o a n c h e c o m p e t e n z a c i v i l e ; c o l l o -c h e r e m o p u r e i n e v i d e n z a , a s i n i s t r a d i c i a s c u n a c o l o n n a , se n e l d o c u m e n t o è e s p r e s s a m e n t e r i c h i a m a t a , l ' i d e a o i l t e r m i n i -d i « i n s e g n a » o d i « a l f i e r e » ; i n o l t r e , p e r m e z z o d i s i g l e , i n d i -c h e r e m o se s i t r a t t a d ' o r g a n i z z a z i o n i p u r a m e n t e l o c a l i ( L ) , o p p u r e s o t t o L i n f l u s s o v e n e t o o d ' a l t r i s t a t i e u r o p e i ( E ) o d i - l g o v e r n o t u r c o ( T ) . N e l l e n o t e c i l i m i t e r e m o a r i m a n d a r e a i d o c u m e n t i r e l a t i v i , se essi s o n o a f f a t t o c h i a r i ; se i n v e c e n o n l o s o n o , n e d a r e m o u n o s t r a l c i o e l o e s a m i n e r e m o ; (esse s i t r o v e r a n n o d o j i o le q u a t t r o p a g i n e d e l l a c r o n o t a s s i ) . 
N. B. - V a r i e n o t i z i e d e l sec. X I X s i r i f e r i s c o n o a d e p o c a a n t e r i o r e . 

(8) Sopra, C. I I I , § 1. ( 9 ) Nel vo i . d i prossima pubblicazione, parlando della funzione m i l i -tare delle comunità. 



CRONOTASSI 
DELLA EVOLUZIONE 

DELLA 
BANDIERA 

(late 
organizzazione puramente militare 

organizzazione mista 
1256 

eapi militari hteali (10) 
1406 

voivoda E (11) 
1406 

bandiere E (12) 
1407 

bandiera E (13) 
1418 

bandiere E (14) 
1419 

voivoda E (15) 
1423 

bandiera F (16) 
1421 

voiv. L (17) o eapitano L (18) 
1433 

voivoda E (19) 
voivoda T (19) 

1437 
voivoda LE (20) 

1112 
voivoda E (21) 

1443 
voivoda L (22) 

1444 
voivoda E (23) 

1444 
voivoda L (24) 

1444 
voivoda E (25) 

1445 
voivodi E (26) 

1445 
voivoda E (27) 

1446 
voivoda E (28) 

1446 
voivoda E (29) 

CRONOTASSI 
DELLA EVOLUZIONE 

DELLA 
BANDIERA 

date 
organizzazione puramente militare 

organizzazione mista 
1448 

voivoda E (30) 
1449 

voivoda E (31) 
sec. XV 

capitani L (32) 
1450 

voivoda E (33) 
1451 

eap. gen. e voiv. E (34) 
U52 

voivoda E (35) 
1 152 

voivoda E (36) 
115.5 

gran voivoda E (37) 
voivoda L (37) 

1457 
voivoda E (38) 

1460 
voivoda E (39) 

1 161 
voivoda E (40) 

1 165 
ilamlnirari 1 (11) 

1466 
flambiiri T (42) 

1467 
insegne E (43) 

1469 
voivoda L (44) 

1174 
voivoda L (45) 

1476 
voivoda L (46) 

1479 
voivoda E (47) 

1480 
voivoda E (48) 



CRONOTASSI 
DELLA EVOLUZIONE 

DELLA 
BANDIERA 

date 
organizzazione puramente militare 

organizzazione mista 
1480 

flaniburari T (49) 
fambulario T (50) 

1481 
flamburari T (52) 

fambularo T (51) 
1483 

fambulari T (53) 
1485 

fambulari TL (54) 
1486 

fambulari TL (55) 
1492 

TL (55) 
voivodi L (56) 

1501 
voivoda L (57) 

15(13 
voivoda E (58) 

1538 
voivoda T (59) 

1545 
voivoda  L (60) 

1550 c. ? 
prinelpe L (61) 

1599 
insegne E (62) 

1602 
bandiere E (63) 

1609 
bandiere  E (64) 

1616 e. 
voivodi L (65) 

1660-1803 
polemarehi  L (66) 

1689 
bandiere T (67) 

1691 
voivodi L (68) 

1692 
voivoda E (69) 

CRONOTASSI 
DELLA EVOLUZIONE 

DELLA 
BANDIERA 

d a t e 
organizzazione puramente militare 

organizzazione mista 
1694 

bandiere  E (70) 
s. XVIII 

capo 1. (71) 
1717 

voivodi  E (72) 
s. X\III 

barattarj E (73) 
consoli E (73) 

1808 
capitani L (74) 

...1813 
polemarchi L (75) 

capi L (76) 
1816 c. 

capitani E (77) 
1840 

capitano L (78) 
1840 

voivoda L (79) 
voivodi L (79) 

1840 
bariaktar L (80) 

voivoda L (80) 
serdar E (80) 

1840 
bajraktàr L (81) 

1840 
bariaktar L (82) 

voivoda L (82) 
1892 

bajràk L (83) 
1894 

bajràk L (84) 
1902 

bajràk L (85) 
1907 

bajràk L (86) 
1913 

bajràk L (87) 
1919 

fis L (88) 
1928 

bajràk L (89) 
1937 

bajràk L (90) 



190 l . i n n o I I . CM'd V. *j I (10) Tolq àjxifil Ta ^CTT'/; x a i ~'jlq àĵ tcpl xà TOTrix.à aTpaT£U[j.aTa xaì Tot? xà 87]jióc7ta 8ievcpYOU(jiévoii; TTpàyiJiaTa (quiquc vel oppida ve l pr iva-Ins pxprciti is ve l puhl iearum e t iam r e rum summam peragerent): d i s t in t i i l i inqi ie i eapi loeali in ben diverse categorie (G. AciiOl'OI.ITA. C'or/xi.s f i , I2.S0. X r i ; 1257. I I ) . (11) Gor/.u,v I , 95. (12) Corpus i r , 1106 M l l 27. (13) Corpus 1, 97. (14) Corpus i r , 141H 11 16. (15) Corpus I , 106. (16) Corpus I , I l o . (17) Corpus I I , 1424 I 20. (IH) Corpus II, 1424 I I 24. (19) Corpus I , 114 e 115. (20) Corpus II, 1437 X 3. (21) Corpus l ì , 1442 V i r i 5. (21) Corpus I , 118 e 119. (21) Corpus I , 120. (24) Corpus I , 122. (25) Corpus I I , 1444 V I I 4. (26) «voivoda degli uomini d'Alessio» (è supponibile elle jier «uomi-n i » s'intendano i combattent i locali ) (Corpus I , 124). (27) Corpus I I , 1445 V 14. (28) Corpus I , 129. (29) Corpus II, 1416 I V 10. (20) B A R L E T I U S , De rilu . . . G. Castriotne. (31) Si parla della carica d i « vcdvoda delle genti venete fuor i d i D i i -razzo» : qu i è evidente t ra t ta rs i d ' a rmat i local i , p ron t i alla guerra per Venezia (Corpus I , 132). (32) Si t r a t t a d i capi tani e polemarchi , eapi m i l i t a r i d i cantoni l iber i , che, più t a r d i almeno, .si vedranno detenere t u t t a l'autorità sui loro « can-ton i » ( P O U Q U E V I L L E , Corpus lì. 1826 ( X V I ) ) . (33) Corpus I , 134. (34) «Capitano generale e voivoda della /cola supcriore» (Corpus 1, 135). (35) Corpus 1, 136. (36) Ih i voivoda serbo A l tomano, evidentemente comandante m i l i -tar<'. c nominato in A r d i . St. Ven., Sen. Mar 4, e. 139t (Regesto, 877). 

l.inRO IT. CAPO v, § 1 191 (37) Corpus r. 137. (38) 11 voivoda Stefano Cerno] s'inqiiccia d'assegnaziiuie d i ])r(uiie (Corpus lì, 1457 V I I 8). (39) Lo stesso raduna le t r i b i i d e l l 'M i a /cola a generale assemblea pol i t ica (Cor/>u.s- I f , 1460 V 5). (40) Corpus I . 140. (41) .1. B A R B A R I C O dal TVlopouneso (Corpus I , 142 e 143). (42) I D . , Corpus 1. 111. (43) Corpus 1. I 10. (44) Corpus 11, 1 169 V I 2. (45) Corpus I , 151. (46) Corpus 1. 151. (47) Corpus i, 156. (48) A r ch . St. Ven., Sen. Mar. X I , e. 811 (Regesto, 1167). (49) B . M I N I O , p r o w . a Napo l i d i Romania (Corpus I , 160 e 161). (50) S. M A G N O dalla Morea (Corpus 1. 16.!). (51) Corpus ì. 161. (52) Corpus l, 165 e 166. , (53) « Semo i pr inc ipa l i f ambular i et havemo in governo le pr inc i j ia l i prov int ie del suo regno [del Sultano]» ( B . M I N I O , Corpus I , 170). (54) S. M A G N O (Corpus I , 172). (SZ) I D . (Corpits t , 173). (56) Gl i Crnojev ic danno una pronia a cert i loro fedeli (Corpus I I , 1492). (57) Corpus 1 1 , 1501 I I 11. (58) Corpus II, 1503 V 5. (59) Corpus I , 205. (60) Corpus II, 1545 V I 17. (61) Les Mirdites «resolurent de se donner des chefs qu' i ls appelèrent pr inks, ou princes... à les commander dans le pays et à la guerre » (Pou-01 EVII.LE, Corpus II, 1826 ( X I ) ) ; forse i l P. con queste sue parole fu co lu i (he trasse in errore studiosi e d ip lomat ic i sul vero t i to lo dei capi d i M i r -di ta ; e che egli non fosse molto for tunato nei suoi t e n t a t i v i et imologici , avremmo m o l t i esempi che lo p rovano ; basterà, per r imanere i n Mi rd i ta . ricordare com'egli spiegasse i l toponimo del capoluogo d'essa, Orfishi: Au Rocher ! I n realtà in Mird i ta non si sente a l tro t i to lo dei Gjomarku e dei I5ibe Doda, ramo d i essi, se non quello di ropilnni; Prenke è semplicemente un nonie proprio ])er.sonale ( t radotto nei registri parrocchial i con « Primus » 



192 i . n t i i o I I , I ;A I> ( I V , § 1 e con « Vencnii idi is ») clic si ripete Irecpiciitemcmc in ipicl lu riiiniglia com'è uso locale, e si t rova abliondantemeute in (jnalsiasi a l tra famiglia della regione. (62) N . D O N A ' provv . gen. in Golfo e Dalmazia {Corpus I , 226). (63) Corpus T. 227. (64) F. A. B E R T U C C I , Memoriale per la liberazione d 'A lban ia ; (Corpus I , 229). (65) « Gradam Voivoda d i Novogosto... Voivoda Rais Bi lopaid ig i . Rade Voivoda Otprano.. . Voivoda \uch i g l i i Clementi. . . Voivoda Seclmli Odnbocba... Rade Voivoda Otplano (Otprano? ) (Corpus I , 234); nello stesso doc. figurano anche va r i « conti », p. es. quel l i d i Kni^ i , d i Piyicri, della L i r i a (Gria ?) (- Grizha ?), d i Podgoriza (Tuzi ?). (66) « L 'organisat io i i mi l i ta i rc (de Souli) . . . se eomposait de ([iiatorze cents soldats soumis à des capitaines et à nn ou plusieurs polémaripics dont les fonetions étaient temporaires », mentre i l governo era tenuto dai geronti (PouQUEVii.LE, Corpus I I , 1826 ( IV ) ) . (67) « Da t u t t i l i m o n t i [ = tribù] vengono con me [Pascià d i Scutari] due Bandiere d 'huomin i » (Corpus I , 242); « Solimano Passa d 'A lbania . . . spedi . . . diverse insegne a g l i H a b i t a n t i de Mon t i del l 'A lbania superiore procurando unire con sollecitudine genti » (Corpus I , 243). (68) « Voivoda Rade I l i s ich da Bie lopaul ichi e Voivoda Giurela Pren-taleori da Piper i , capi pr inc ipa l i de l l i loro Comuni » (Corpus, 244). (69) «Voivoda Raiz d i Piperi» (Corpus I , 245). (70) Corpus I , 246. (71) Corpus I I , saec. X V I I I i n i t i o : «C l ement i . . . nel governo Civile hanno più capi . . . ma nel mi l i tare obbediscono ad uno solo ». (72) Proposte dei K U Q Ì alla Signoria Veneta: «che abbiamo i l Jus e la facoltà d'eleggere due Capi i n qualità d i Serdari, o Voivode per uso e mozione dell 'Arme» (Corpus I , 253); «serdar» è t i to lo d i capo mi l i tare ancora recentemente usato nel Montenegro. (73) « Consoli e Bara t ta r j che possono tenere gente armata i n caso di bisogno »' d i reclutamento, cioè, per Na[)oli (Corpus I I , fine saec. X V I I I ) . Cfr. Corpus I I , 1826 ( X l l ) . (74) « Le gouvernement de Magne (en Morée) réside essentiellement entre les mains des capitaines, scigneurs issus des anciennes familles de ce pays. I ls commandent dans les villages de leurs capitaineries, y exercent tous les droits fcodaiix et pcr(,;oivent les imjiositions de leurs vassaiix » 

LIBRO I I , CAPO V, § 1 1 9 3 ( C A S T E L L A N , Corpus l ì , 1808); i l nome d i «capitani» è significativo per l ' indole del loro potere i n t emp i anter ior i . (75) « Les grandes pharès ont leurs polémarques [ d i s t in t i dai geronti] et ces chefs leurs bouloukbachis, ou commandants de peloton... . Les [pha-rès] plus nombreuses on les plus opnlentes sont toujours les plus puissantes, en raison du nombre d'hommes qu i leur appart iennent ou qn'elles penveiit soudoyer » ( P O U Q U E V I L L E , Corpus I I , 1826 ( X I I ) ) . (76) « Phari^s ou parties qu i re(;oivent volontaire inent l ' impuls io i i d 'un ou plusieurs chefs que chaeun d'eux se ehoisit » (PoUQUEVlLLE, Corpus 11, 1826 ( X I I ) ) . (77) « Pharès ou Phratries, commandées par des chevetains qui s'ap-pe l t rent ensnite capitaines» ( P O U Q U E V I L L E , Corpus I I , 1826 ( X l l ) ) . (78) Corpus l ì , 1840 ( I e X V ) . (79) Corpus I I , 1840 ( X V I ) . (80) Corpus I I , 1840 ( X X ) . (81) Corpus I I , 1840 ( X X I I l ) . (82) Corpus I I , 1840 ( X X I V ) . (83) Legge locale della liandiera d i Kas t ra t i , in Cozzi, 48. (84) Besa d i Shala e INikaj in Corpus 1, 275. (85) I,egge locale della bandiera in V u k i i e relat iva corrispondenza eolla bandiera d i Selce (Corpus I , 285 e 286). (86) Narrazione della mul ta in f i i t ta dalla Bandiera d i Kryezezi ai Capi e a l Bajraktàr, i n G jEQOV, Append., pg. 123. (87) Esecuzione capitale fa t ta da 12 rappresentanti delle dodici bandiere collegatc, 5 d i M i rd i t a , 4 della Montagna d'Alessio e 3 d i l 'bkella (ossia Ohri ) , narrata dal G jEQOV, Append., pg. 124. (88) «11 pegno del monte» [ossia i l pegno da consegnarsi alla tribù] (Canoni di Sitala; Corpus I . 289). (89) Sottoscrizioni dei ea])! delle singole bandiere <\i VIirdita (Corinis I , 290). (90) Adniiauza e ri forme delle .S Bandiere i\i VIirdita (Corpus I I . [1937 V I I ! 28). 

13. 



11. I;AI'O V. i; I U n ' o c c h i a t a a q u e s t a n o s t r a c r o n o t a s s i b a s t a a d i m o -s t r a r c i c h e : a) l e o r g a n i z z a z i o n i c o m i n c i a n o c o n i n d o l e t i i i l i t a r e p e r passa r e a d a s s u m e r e ])( ) i a n c h e q u e l l a c i v i l e ; b) l e i s t i t u z i o n i {bandiere) o r i g i n a r i a m e n t e m i l i t a r i d i -v e n t a n o p o i a n c h e c i v i l i ; e q u e l l i che e r a n o i n o r i g i n e c a p i m i -l i t a r i {vojvodi, capitani) d i v e n t a n o j ) o i c a p i a n c h e c i v i l i ; e) g l i s t a t i che più a n t i c a m e n t e e s e r c i t a r o n o i n f l u s s o i n q u e s t ' a m b i e n t e , a v e v a n o t e n d e n z a a cons i^ r va r e l ' i n d o l e m i -l i t a r e d ' o r g a n i z z a z i o n i ed i s t i t u z i o n i , m e n t r e l a T u r c h i a t e n -d e v a a d a t t r i b u i r e — s e c o n d o i l p r o p r i o p r i m i t i v o o r d i n a -m e n t o — a n c h e i p o t e r i c i v i l i a i c a p i m i l i t a r i . N e a v v e n n e q u i n d i c h e i l bajràk e i l bajraktàr s u o c a p o , che d o v e v a n o a s s i c u r a r e i l s e r v i z i o a u s i l i a r i o d e l l e tr ibù a l b a n e s i n e l l ' e s e r c i t o t u r c o , v e n n e r o s e m p r e più r a f f o r z a t i t l a l g o v e r n o o t t o m a n o , c o m e e n t i m a g g i o r m e n t e s o g g e t t i a l l a s u a i n f l u e n z a , a s c a p i t o de l l ' au tor i tà c i v i l e già d e t e n u t a d a i v e c c h i c a p i d e l l e t r i b i i {rojvodi), i q u a l i però a l l a l o r o v o l t a e r a n o s t a t i a n t i c a m e n t e c a p i m i l i t a r i e d a v e v a n o f a t t o l a stessa e v o l u z i o n e ; i n v e c e più t a r d i n o i t r o v i a m o i n S h a l a u n ' e v o l u z i o n e u l t e r i o r e , e i n s i e m e r e g r e s s i v a e r e a t t i v a a q u e l l a d o v u t a a l l ' i n f l u s s i ) s t a t a l e : l a djelmnìja ( g i o v en tù o p l e b e ) c o m p o s t a d e g l i ele-m e n t i a r m a t i d e l l a t r i bù , cost i tu ì u n a spec i e d i t r i b u n a t o , più i n f l u e n t e n e l g o v e r n o d e l l a t r ibù che n o n l o stesso baj-raktàr ( d i v e n t a t o o r m a i c a p o c i v i l e ) , a n z i a r r o g a n t e s i l a d i -f esa d e l l e v e c c h i e u s a n z e c o n t r o l e i n n o v a z i o n i g o v e r n a t i v e a c u i i v e c c h i c a p i p i l i f a c i l m e n t e s i p r e s t a v a n o (91 ) . 
(91) « U n organo speciafe per if Dul iag j in è anc he fa Gioventù {Djel-mnija) delia tribù. Per porre un argine alla corruzione del regime turco, che sempre più andava penetrando fra i capi e i bajraktare a danno della bandiera e delle bandiere, la trillò di Sliala. ranno 19(1(1 aggiunse agli organi 

i i n i i o n . C M ' O v. § 1 195 R i m a n e ] )erò s e m p r e u n a d i s t i n z i o n e f r a t r ibù e bandiera, n e l f a t t o che i giobare. ( m u l t a t o r i ) , c a p i s e c o n d a r i d e l l a t r ibù c o m e c a p i g e n t i l i z i d e l l e fratellanze, c o n s e r v a n o s e m p r e spe-c i a l i i m p r e s c i n d i b i l i p r e r o g a t i v e ( 92 ) , e che n o n s e m p r e u n a bandiera c o r r i s p o n d e a u n a t r ibù , a v e n d o s i t r i b f i d i v i s e i n più bandiere (9,3) e bandiere c o m p r e n d e n t i e l c t n e n t i d i tr ibù d i v e r s e . 
della bandiera, una nuova autorità chiamata la Gioventti. Essa aveva l 'ob-bligo d ' inv ig i lare all'osservanza esatta del K a n n n senza far caso a l l ' i n t ro -missione dell'autorità turca a disdoro delle leggi d i esso. La Gioveniìi è dunque nn organo esecutivo d i t u t t e le decisioni, prese nelle adinumze della terra sotto la presidenza del bajraktàr e dei capi, anche contro d i (pu-sli nel caso (he essi volessero passar sopra al Kanìin » ( P A I . A J , pg. I l i ) ; si verificherebbe qu ind i i l contrario d i quel che è avvenuto nel passato : la forza mi l i tare della bandiera fu posta dal governo turco a contraltare dell'autorità civile del Jis mentre ora i\ mette la forza mi l i tare a contral-tare della autorità civile della bandiera ! (92) Cfr. C. I I , § un ico ; Cozzi : « T.'i, § 1. Me- i singoli bajraktari' né i capi possono far leggi nella bandiera senza radunare i uinbare ed avere i l loro consenso, e questi hanno i l d i r i t t o al veto, se le leggi fossero ingiuste od inopportune. § 2. Anz i per sé stesso spetta ai gioòorc l'ufficio d i mante-nere e difendere le leggi e d ' imporre mul te a i trasgressori... § 3. Essi si radunano certe volte all 'anno e t u t t i i giobare della bandiera devono inter-venire. E siccome essi sono preposti a t u t t e le proprie J'ratellanze, così possono stabil ire certe leggi secondo i l bisogno che richiede i l paese, sempre però conservando le antiche, e le mul te giusta l 'uso. I n queste adunanze non può immischiarsi i l bajraktàr e nemmeno i capi [dei vdlaggi ] senza essere i n v i t a t i ; solo spetta loro d i apprendere ciò che i giobare hanno sta-b i l i t o , e tocca poi loro d i appoggiare i giobare per la ret ta osservanza delle leggi stabi l i te, alle qua l i devono pure sottostare i l bajraktàr ed i cap i ; ed i n caso d i trasgressione incorrono essi pure nelle mul te come i l resto del popolo ». (93) V. C. I V , 65; anche nel Montenegro vediamo ciò verificarsi al principio del sec. scorso: ((Les t r ibus et subdivisions de t r ibus ont leurs (lra[ieanx. de manière (pi 'on en eomte, d i t -on , 100 à 150, tandis q i r i i n 'y a (pie 37 t r ibus prineipales » (A. BouÉ, Corpus 11, 1840 ( X X I V ) ) . 



196 I J I i l ì d 11. C M ' O V. ij I L a te r r i to r ia l i tà d i q u e s t ' o r g a n i z z a z i o n e n o n v a p r e s a n e l senso che l a bandiera s i a a s s o l u t a m e n t e l e g a t a a l t e r r i t o r i o e n o n p o s s a s p o s t a r s i ( c i s o n o bandiere t r a n s u m a n t i e bandiere che s i s o n o f i s sa t e , i n p r o c esso d i t e m p o , n e i t e r r e n i d i p a s c o l o i n v e r n a l e , a b b a n d o n a n d o l ' o r i g i n a r i o t e r r i t o r i o m o n t a n o ) , m a n e l senso che essa è p i u t t o s t o b a s a t a s u l l e katune ( 94 ) . e n t i e s s e n z i a l m e n t e t e r r i t o r i a l i , che n o n s u l l e fratellanze g e n t i l i z i e , e c h e pu ò c o m p r e n d e r e fratellanze d i d i v e r s a t r i b f i v i v e n t i i n u n a c i r c o s c r i z i o n e t e r r i t o r i a l e . 

(94) Oltre alla notiz ia Pasi sn Shl laku bandiera d i 7 v i l laggi , sopra r ipor ta ta alla nota .3, abbiamo anche i l caso Dushmàni, 8 X I I 1913: «si tenne adunanza generale, e pr ima da i soli capi d i ciascun vi l laggio, poi da t u t t a la bandiera, si determinarono le leggi contro g l i abusi e si stabilì una tregua per ogni eventualità lino a S. Giorgio, r inforzata con 22 malle-vador i , scelti da ciascuno dei paesi della parrocidiia » ossia, praticamente, della bandiera (Coriius I I I , CCCXX) . 

§ 2. - l.A I J A N D I l i l t A C O M E I N S E G N A , OLTI lECI lÈ N E L L ' O H G A -N I Z Z A Z I O N E D E T T A « B A N D I E R A ( B A . I R À K ) », HA U N A L U N G A T R A D I Z I O N E N E L L A S T O R I A M I L I T A R E D E L P A E S E , E U N P O S T O A N C H E N E L L A V I T A C I V I L E E F A M I G L I A R E 
I l c a r a t t e r e stesso p a n r o m a n z o d e l t e r m i n e y/«AMHr (1) c i f a r i s a l i r e a u n ' o r i g i n e r o m a n a . D i f a t t i u n a b r e v e c o n s u l t a z i o n e a i l e s s i c i d e l D u c a n g e c i d i m o s t r a che n e l l ' e s e r c i t o r o m a n o e r o m a n o - b i z a n t i n o e r a i n u s o l a « H a m m u l a » oss ia d r a p p o a d u s o d ' i n s e g n a , d i c o l o r r osso ( d a « f i a m m a » ) , o a n c h e , i n se-g u i t o , d ' a l t r o c o l o r e , s e m p r e pe rò u n i f o r m e i n u n o stesso c o r p o q u a n d o c i a s c u n s o l d a t o ne a v e v a u n a a l l a s u a a s t a o s u l l a s u a d i v i s a ; f a c i l e q u i n d i i l j i a s s a g g i o d a l c o n c e t t o d i i n s e g n a a q u e l l o d i f o r m a z i o n e m i l i t a r e che ne f a u so , a n a l o g a m e n t e a l passagg i o a v v e n u t o d a « v e x d l u m » ( b a n d i e r a ) a « v e x i l l a t i o » ( s q u a d r o n e ) , e p o i d i « b a n d o n » d a l l ' u n o a l l ' a l t r o s i g n i f i c a t o . « F l a m m u l a r i o » si c h i a m a v a q u i n d i i n l a t i n o i l s o l d a t o che p o r t a v a « f l a m r a u l a », a n c h e se s e m p l i c e g r e g a r i o d i c a v a l l e r i a , e più t a r d i i n n e o g r e c o « f l a m i j u r o » e « f l a m b u r i a r o » s i ch iamò i l b a r o n a t o e i l b a r o n e ( 2 ) . 

(1) È usato anche nei test i della bassa latinità francese, e se ne hanno gl i esempi i n D U C A N G E ; basta ricordare l 'or i f iamma. (2) Quanto alla parte materiale, v i t rov iamo attestate le forme « flain-mula » e 9Xà[j.o'j//jv e « l lamiuular ius »; poi ^Xai^oupov, 9Xi , u [ ioup ' jv , 



198 Liiuio u . i v r o V, ij 2 A n c h e l ' i n s e g n a u s a t a d a l l e tri i )ù a l l t a n e s i è p e r l o p p i i i d i c o l o r rosso (3 ) , c o m e l o e r a a n c h e l a b a n d i e r a d i S k a n d e r -b e g (4 ) . A l l a f i n e d e l l ' e p o c a t u r c a , p o r t a v a s i m b o l i v a r i i n b i a n c o , c o m e u n a m a n o a p e r t a (5) che p o t r e b b e r i c o r d a r e q u e l l a che spesso s i v e d e v a n e i « s i g n a » r o m a n i , d o n d e l 'orse passò a l l e i n s e g n e b i z a n t i n e e d a q u e s t e a q u e l l e t u r c h e : v i s i v e d e v a p u r e spesso u n o j a t a g à n e u n a s t e l l a , p u r e co-m u n i co l l e i n s e g n e t u r c h e ( 6 ) ; l a M i r d i t a usò p u r e a n c l i e u n 
9>,7.ii.7Toijpov 0 cpXaiiTCO 'jpiàpov <• 9À'/(A[joijpiàpo?. Qciaiili i i i l senso: «1M|IIÌ-l u n i u l i i alares d ieuntnr <|ui nune vexil lationes vocanlur a velo, (luia velis, hoc est l lammul is , u t u n t n r » ( V E G E T I U S , 2 M i l k . , 1) ; (fXinouXov, àizh TOÙ 9X'JYÌVO'J /pcóuaToc » (lùbyrnologicum ms, ayi. D u c A N G E , Appendix) . T/nso delle « l lanunule » conu' handeroole sulle aste e svolazzi de i rarnu i tura r i -sulta dai Tattici d i L E O N E (V 5; V I 2 e 25 ; X I I 54, 101. 118): quanto all'uso d 'un solo colore x a l Ta 9Xà|i.vjXa iy.ics-r^i; ToJp jxa ; Spo'jyv'j'-' i^tó)(poa s i v a i ( L E O N I S , Tactica, V I , 18); come bandiera 9Xà;j.ouXa x a t xà Xo'.TTà TToXqj.'.xà Ty;iasi/ (CONSTANT INUS I ' O R F I I V R O G E N I T U S , De admiiii-straiulo Imperio, e. 29; cfr. e. 46); md senso di « haroiuito » e di « barone ». Cronica di Morea, passim. ( 3 ) S A I I A T C I J A , Vlamuri Komtdr ne temelim tè familjes ShipjHare, in «Leka » I X (1937) 433; v . anche V A L E N T I N I , La famiglia, L . I V . e. V, § 3. (4) B A R L E T I U S , De vita . . . . Georgii Castriotae. L . I I . (5) S A I I A T C I J A , Loc. cit., e Cozzi, nel brano che riporteremo jiiù sotto in (piesto stesso paragrafo. (6) Sec. if Diclionnaire des Antupiités D A R E M B E R G - S A G L I O (S. V . « Si-gnniu», vo i . V i l i , pg. 165), la mano che figurava già come insegna presso gli egiziani, appare anche in capo ai signa r omani , e se ne conservano esem-p i ; presso r impero Bizantino, vediamo conijiarire la « manns Dei » a palma aperta i n segno d i protezione del l ' Imperatore nella numismatica almeno a cominciare da Costantino V Copronimo (741-775) (v. p. es. W. ^ V R O T U , Catalogne of the Imp. tìyzant. Coins in the liritish Mnsemn. I.ondou. 1908. voi . I I , ])g. 387) e giù giù fino agli u l t i m i lem|ii. Nell'esercilo turco la mano aperta si vede usata come insegna di «oda » d i giannizzeri al i i . 2 ! della plaiiche X X , e al 19. 31 della jilauebe W l f presso M A R S I G L I . Stato 

I I M I l l l I I . I Al 'o v, i? 2 199 sole ( 7 ) ; a t t u a l m e n t e v i s i s u o l r a f f i g u r a r e l ' a q u i l a b i c i p i t e n a -z i o n a l e che l o s t a t o a l b a n e s e h a r i p r e s o d a l l a b a n d i e r a d i S k a n -d e r b e g ; così m i asser isce i l CMpitano G j o n i i M a r k a G j o n i t d i M i r d i t a , i l q u a l e i n o l t r e è d e l p a r e r e che i s i m b o l i d e l l a b a n -d i e r a a b b i a n o s e m p r e i m i t a t o i s i m b o l i de l l ' au tor i tà s o v r a n a d o m i n a n t e n e l paese . L e t r ibù a l b a n e s i , s o l e n d o a n d a r e i n b a t t a g l i a d i e t r o a l l o r o s t e n d a r d o , n e l l e l o r o t r a t t a t i v e c o n i v a r i s t a t i p e r pas -sare a l l o r o s e r v i z i o , d o m a n d a v a n o s e m p r e d ' a v e r n e a n c h e l e i n s e g n e i n t o r n o alh^ q u a l i s i r a c c o g l i e s s e r o i l o r o c o m b a t t e n t i : c a r a t t e r i s t i c o r e s en i| ) i o d e i d u e c a p i d i P o p r à t che ned 1 4 0 7 , <( c h i e s t a u n a b a n d i e r a d i S. M a r c o , c o r r e s s e r o i l t e r r i t o r i o r i -d u c e n d o n e g l i a b i t a n t i a l l ' o b e d i e n z a d e l l a R e p u b b l i c a » ( 8 ) ; s i m i l e i l f a t t o d i « B r u s a s c o » ( n e l l ' A l b a n i a f o r s e c e n t r o - m e r i -d i o n a l e ) d o v e , a g l i a b i t a n t i c h e s i o f f r i v a n o a l l a R e j i u b b h c a , V e n e z i a m a n d a v a m d 1467 « l ' i n s e g n a d i S. M a r c o » ( 9 ) ; così n e a v v e n n e ( h e « s e n z a l ' i n s e g n e » d i S. M a r c o « g l i a l i i a i i e s i n o n s ' a c c o r d a n o a l l e s o l l e v a z i o n i , a l l e q u a l i s o n o i s t i g a t i d a a l t r e p a r t i » , c o m e n o t a v a N i c o l ò D o n a n e l 1 5 9 9 ( 1 0 ) ; e d i f a t t i 
Militare dell'Impero Ottomano, L 'A ja , 1732; anche lo jatagan v i compare spesso, ma sempre bifido. (7) « Le drapeau nurdite ou plnt(')t leur bannii-re représentc u n soleli rouge rayonnai i t sur nn fimd blai ic, dans nn cncadrcment roiige », ( D E -GRAND, Souvenir de la haute Albanie, Paris, 1901, pg. 169); anche una foto-grafia d i Prenke Bil ie Doda. |>rincipe nel 1879, r iprodot ta dallo stesso D E G R A N D a pg. 170, lascia, bcnclu' a mala pena, \edere sul coprica]») sopra la fronte, u n sole r icamato i n oro, che uella fotografia originate la cui negativa dovrebbe ancora essere i n possesso del fotografo Marubbi d i Scutari , appare chiaramente. (8) Corpus 1. 97. (9) Corpus I . I 16. (10) Corpus 1. 226. 



200 LIBRO I I , CAPO V, § 2 nel 1602 i ca i ) i a l l i a u e s i , d a S c a l a r i a l l a M u s a c h i a , | » r oU ; s l a n o d i v o l e r « v i v e r e t m o r i r s o t t o f e l i c e b a n d i e r a d i S. M a r c o » ( 1 1 ) ; n o s e n t i v a i l b i s o g n o a n c h e i l B e r t u c c i n e l 1609 , che d o m a n -d a n d o l ' a p p o g g i o d i S p a g n a p e r l a s o l l e v a z i o n e a n t i t u r c a d ' A l b a n i a , n o n s i d i m e n t i c a v a , i n s o s t i t u z i o n e d e l l a b a n d i e r a d i S. M a r c o , d i r i c h i e d e r e n i e n t e m e n o c h e « u n 3 0 0 i n s e g n e o s i a n o b a n d i e r e |)er d i s t r i b u i r e a l l i p o j i u l i che s i s o l c v a r a n o » (12 ) ; i n t e r e s s a n t i s s i m a l a d e s c r i z i o n e d i A l v i s e M a r c e l l o n e l 1 6 9 4 : « L i p o p o l i , che c o n c o r r o n o a l l a d i v o t i o n e d e l l a S e r e n i s s i m a R e p u b b l i c a r i t r a g o n o p e r i n v a l s o c o s t u m e d a l P u b l i c o » ( c ioè d a l g o v e r n o v e n e t o ) « u n a B a n d i e r a , che n e l l i p r i n c i p i i v e n i -v a l e a m m i n i s t r a t a d i s e ta c o l l a d i v i s a d e l G l o r i o s o S. M a r c o . . . m e g h o s ' a d a t t a a l g e n i o d i q u e s t e G e n t i u n ' I n s e g n a d i t e l l e rosse e g i a l l e » ( f o rse l e g i a l l e p e r f a r e i l l e o n e c o m e d ' o r o ) « s enz ' a s t e , che d a l o r o p o s c i a v e n g o n o g i u s t a l ' u s a n z a a g g i u -s t a t e ; s u p p l i c o perc iò . . . . a d ' o r d i n a r n e l a f a c i t u r a e m i s s i o n e d i v i n t i q u a t t r o » ( 1 3 ) ; d e l r e s t o a n c h e i T u r c h i n o n m a n c a v a n o d i s e g u i r e l e u s a n z e d i q u e s t e g e n t i , e S o l i m a n Pasc ià n e l 1689 « spedì . . . d i v e r s e i n s e g n e a g l ' h a b i t a n t i d e M o n t i d e l l ' A l b a n i a s u p e r i o r e p r o c u r a n d o u n i r e c o n s o l l e c i t u d i n e g e n t i » ( 14 ) . I n q u e s t ' u l t i m o caso a p j i a r e e v i d e n t e l a f u n z i o n e d e l l a b a n d i e r a p e r i l r e c l u t a m e n t o ; d a essa a l c h i a m a r e l ' o r g a n i z -z a z i o n e m i l i t a r e d e l l a t r ibù s e n z ' a l t r o « b a n d i e r a » n o n v ' è che u n passo , s o p r a t u t t o t e n u t o c o n t o d e l l ' u s o t u r c o d i n o m i n a r e , n o n so lo l e p r o p r i e s c h i e r e , m a a n c h e i t e r r i t o r i g o v e r n a t i d a c o m a n d a n t i m i l i t a r i c o l t e r m i n e d i « s a n c a k » ossia b a n d i e r a , o, 
(11) Corpus r. 227. (12) Corpus I , 229. (13) Corpus r , 246. (14) Corpus 1, 243. 

I IIIHO I I , CAPO V, g 2 201 i n l e n i l o r i o g r e c o e a l b a n e s e , « l l a m b u r o » ( l - ' ) ) ; e d i f a l l i n e l l o stesso a n n o l o stesso pascià o r d i n a che « d a t u t t i l i m o n t i v e n g a n o c o n m e d u e B a n d i e r e d ' h u o m e n i » ( 1 6 ) . 
(15) V. la cronotassi del paragrafo preeedenle. (16) Corpus I , 242. Circa r impor tanza a t l r i h u i l a alla fonziion' del portar la bandiera, interessante (pianto ci racconta i l CoRDl ( ; rNANOriprodn-cendo i l diario del missionario 1'. Pasi n ( l 1893; « K (pii voglio notare ad islriizioiie dei Missionari che (pianto al dare al popolo bandiere o croci o a l tro da j iortarc in processione o da tenere in chiesa, ci vuole grande p r u -denza per non far nascere discordie e (picstioni che possono avere conse-guenze gravi . Perchi' se (piesti oggett i si danno da portare ai più degni del paese, ])U() avvenire che ci siano due o più persone in paese che si contendano i l pr imato sotto di l ferenti ra j ipor t i , per cui è difTicilissimo i l decidere le loro questioni in (juesta mater ia. Ora i l dare che fa i l Sacerdote la croce o lo stendardo ad uno dei contendenti , è r iguardato come i l g iu-dizio decisivo della questione; e (p i indi chi ebbe (piell'onore porta ipiest'ar-gomento in suo favore, l ' a l t ro che fu posposto si adira e protesta. Quanto po i alle bandiere o stendardi la cosa è ancora più del icata; perché i monta-n a r i non distinguono bene fra la bandiera profana o d i guerra e bandiera saera o d i chiesa, e ( [uindi se si desse da portare lo stendardo ad a l t r i fuorché a chi è alfiere davant i al governo, ed ha i l d i r i t t o d i portare la ban-diera in guerra, p((trebbe nascere una (piestione molto seria, essendo uso che chi arr iva a prendere una vol ta la bandiera all'alfiere, questi perde i l suo posto e diventa alfiere chi gliela prese » (L'Albania, vo i . I l pg. 297). Notevole appare r inq ior ta i i za a t t r i bu i t a dalla gente delle tribù a qualsiasi insegua come a t t r i bu to d i preminenza, dal seg. episodio: «Ne l pr imo giorno d i Pasipia, t u t t a la parrocchia [di Selita e Madhe] porta ogni anno al la chiesa i l pane da benedire, e proprio una delle persone delle surriferite famiglie scomunicate aveva ab ant iquo i l privi legio esclusivo d i portare una croce d i legno avant i al parroco mentre questi dal la canonica va alla chiesa i n processione accompagnato dai parrocchiani , (he intanto per v ia sparano a festa con i loro fuc i l i . I montagnol i si i inmaginano (he senza quella croce non si potesse fare la processione né benedire i l pane; e però la suddetta persona si rendeva necessaria per quel giorno, perché iiessun'al-t ra osava portar la , [icr non incorrere Podio e hi vendetta d i quel misero privi legiato (Corpus 111. CCCI I : IV . 1908), 



2 0 2 M n i i c i 11. CAi 'o V, § 2 

Anche nel mondo slradiotico la Ijandiera av(^va Ja sua im-

portanza; anche piccole squadre di stradioti, vaganti all'av-

ventura con una certa l iber tà , non trascuravano di portare con 

sè la bandiera, e ne abbiamo un curioso episodio nellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bar-

zelletta di Manoli Elessi (17). 

Dall'uso militare appare ])robai)ile il passaggio all'uso della 

bandiera anche nelle corporazioni d'arte, che mi vemic atte-

stato per le c i t tà della Kosova, per E l b a s a n e per IJerat (18) : 

(17) « EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de là p u ò se i )ar l i i iu) 

e zunzciuo i n Prusia degna, 

col cunibagni se a i tegnimo 

pur col nova nostra insegna, 

de una serpa che '1 L i o n sdegna, 

lo noi stima e cazza v i a . 

Come '1 viste ci Prnsiani 

chesta impresa nostra scura [misteriosa 

ne la disse : « O bon cumbagni , 

che v o i d i r sta dependura ? » 

Respundemo : « E l Venel iani 

nostra impresa vuol chic sia ». 

Dichiarisci chesta usanza 

chi vulcmo chà scndiri ». 

« Sta bandiera ch'c i n 'sta lanza 

la portenio a i panagir i [sagre, fiere] 

per mustrar chi è '1 nicochir i | padrone] 

de sta nostra combagnia ». 

da: Barzelletta de quattro compagui Strathiotti de Albania, zuradi di andar 

per il mondo alla ventura, capo di loro Manoli fìlessi da Napoli di Romania, 

Venezia 1 5 7 0 , str. 30- ,32 , r ipubbl . dal S A T H A S , V. V I I , pg. 2 4 2 , 

( 1 8 ) V ' A L E N T I N I , Le Corporazioni, pg. 1 5 1 , 

L I B R O l i , CAI'O V, g 2 2 0 3 

esse;, per una tradizione eh(! è possibile sia rimasta da epoca 

romana e bizantina, si potevano considerare « scholae », ossia 

milizie cittadine. 

L'uso familiare poi consiste nel co])rire la sposa per le nozze, 

come con un velo rituale, precisamente con la bandiera della 

tribù o della corporazione a cui appartiene lo sposo (19); è 

forse i l segno che essa è destinata a rifornire di nuovi guerrieri 

la c o m u n i t à che con le nozze viene a servire. 

Attualmente ecco quanto ci dice i l Cozzi sull'uso delhi 

bandiera nella Montagna di Scutar i ; « O g n i bandiera tiene il 

suo proprio vessillo che vien custodito o portato dal Daj-

ruklàr. Questo vessillo è di solito assai piccolo, quadrangolare 

con bordure lungo i lati , e di differenti colori; nel mezzo porta, 

di solito per stemma un jatagan ed all'angolo una mano a])erta 

Esso viene portato soltanto in guerra ed in qualche straordi-

naria occasione per es. allorquando tutte le t r ibù vengono con-

vocate assieme per qualche avvenimento nazionale ecc. L a 

bandiera di Plani [Plandi]. unica in tutte le montagne d'Albania, 

non ha né vessillo ne Bajraktar, ma essa è per così dire subor-

dinata alla tribii di Shala, mentre dipende dal Bajraktar di 

(xjimaj [Gìmaj] e con quello deve portarsi in guerra. I l motivo 

si è, stando alla tradizione, che la tr ibù di Plani in una batta-

( 1 9 ) V A L U N T I N I , ibid.; S A H A T ( ; I J A , loc. rii.; V A L E N T I N I , La Famiglia. 

L . I V , c. V . § 3 ; l'uso m i viene ora confermato, anche per i l particolare 

che la bandiera è quella della parte dello sposo e non della sposa, da l 

Principe Gjoii i i Marka G jon i t ; egli p e r ò avverte che non è necessario 

sia precisamcnlc la bandiera ufficiale custodita dal lìajraktdr, ma basta 

che venga forni ta dallo sposo e sia simile a (|ii<'lla i i l l iciale. CIV. ])er i l ca-

rattere mi l i ta re delle nozze, a i i ihe le nozze rumene dove i l giovane sposo 

(mire<;miles , soldato, soldato a cavallo) \ icne a cavallo come un liglio d i re 

che cerca la ]>riucij)essa. 
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glia con Shala avrebbe perduto il vessillo ed ilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bajruladr, suben-

trando in allora quello vincitore di Gj imaj » (20). 

U n altro caso interessante narra il Princij)c Gjoni i Marka 

Gjoni t : la bandiera di Kthe l la ha — caso unico — due fa-

miglie di Bajraktare: i Melyshaj i e B a r d h ò k c , gli uni custodi 

dell'asta e gli altri del drappo; l'ufficio però di bairaktdr l'eser-

citano alternativamente. 

I l Principe stesso asserisce risolutamente che dove non c'è 

bajraktar, custode dell'insegna, ivi la c o m u n i t à non forma 

bandiera, come avviene in parte della Matja e della Dibra, 

dove ci sono c o m u n i t à simili alla bandiera d(;l!e Montagne, 

ma guidate dai beg che non sono nè capi ne bajraktare; così 

jmre nella cosidetta Ana e Skanderbcgut (verso K r u j a ) . 

(20) 65, § 3 . Ci'r. la nota Pasi, sopra r ipor ta ta nel § 1, da cui r isul ta 

che le bandiere le affida\ i l Sultano a izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bajraktare delle t r i bù p e r c h é venis-

sero seguite in guerra: i v i pure, nota 4 , la notizia della bandiere concpii-

state in guerra e tenute pure dalle rispettive t r ibù . 

§ 3. - I . ' O U G A N I Z Z A Z I O I N E C O M U N A L E A L B A N E S E , E P A R T I C O -

L A n M E N T E L A T R I B Ù , P U R E S S E N D O C O N C E T T U A L M E N T E G E N -

T I L I Z I A , H A S U B I T O P R A T I C A M E N T E L ' I N F L U S S O D E L L E E S I -

G E N Z E D E L L O S T A B I L I M E N T O T E R R I T O R I A L E , A M M E T T E N D O 

V A R I E E C C E Z I O N I A L P R I N C I P I O D E L L A C O S T I T U Z I O N R G E N -

T I L I Z I A 

Con questo e col seguente paragrafo facciamo ima specie 

di ricapitolazione del fin qui detto, allo scopo di definire l'esatto 

concetto della perfetta c o m u n i t à civile albanese, detta ^ì.s-, 

bajràk ( tr ibù, bandiera). 

Che il concetto originario ne sia quello d'una c o m u n i t à 

gentilizia, lo dicono il termine stesso di fis o farà (1), le consue-

tudini rigidamente esogamiche combinate con l'esclusione 

delle femmine dalla successione (2), la situazione d'una certa 

(juale inferiorità degli ànas e degli altri estranei alla stirpe 

dove e finché non vengano ammessi a far parte della comu-

ni tà « come se » ne fossero fratelli (3), la diminuita, ma non 

mai perduta importanza nella tr ibù, dei giobare o capi fra-

(1) V. i n questo stesso L i b r o , i l C. I , § I e la nota I I del ('.. I I . S unico; 

inol t re e o m p l e t e r à la dimostrazione ([uanto diremo nel § seg. 

(2) V . I n i|uesto L ib ro . Gap. 1. § 2. 

(3) \  in i i M prossimo Mihime. la trattazione sugli o rd in i delle colmi-

l i it à. 
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tellanza (4), i l sonalo l'orinai o. non ila! jiiù anziani d'età, 

ma dai capi delle famiglie più antiche, ossia di discendenza 

diretta e })rimogenita dal cepjx) originario (5), l ' ereditar ietà 

di certe cariche di capi, o almeno la tendenza ad essa (6). Sic-

ché possiamo dire che hi trii)ù al i ìanese è una comi in i là almeno 

putativamente o coiucnzionahnente gentilizia. 

Tut tav ia anche la c o m u n i t à gentilizia — clu^ si poteva 

conservare puramente tale finché fosse stata nomadi% se mai lo 

fu — certo andò di mano in mano sempre più radicandosi alla 

terra (7), e non p o t è non sentire le esigenze d'un ordinamento 

territoriale, s icché potremo rintracciare nella sua attuali; co-

stituzione le traceie dell'una e dell'altra esigenza in conflitto, 

quasi in una specie di dialettica storica. 

Anzitutto noteremo — in facto fieri — che, meno rare 

eccezioni, le tr ibù albanesi si ritengono non autoctone ma tra-

smigrate nelle loro sedi attuah' (fi). Vero è che, con rare ec-

( l ) V. Cap. I l , § unico c nel pross. vo i . i l capit. sui Capi, s. v. « Gio-

liaie 

(5) V. Cap. I I , § unico e nel pross. v o i . la t ra l t az . sugli o r d i n i . 

(6) V . I , . f. C. \ I I ; e nel prossimo volume la trattazione sui capi . 

(7) V . S I . e (IV. C. I \  §  I  quanto v ' è detto delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA katìm. 

( 8 ) B i t ) q i si dice della stirpe dei l ì a rdh i e venuta da K o m à n i . 

l i o h i . ])ure essendo ànas i n Shala. l ' I ra . Kdkdòda e ( i n i c m l r a . si dice essa 

stessa venuta da S h i r ò k a , 

Hoga è in terr i tor io già degli àna.s a l l u a l i . 

D r e k a l ò r i si dice venuta da K u g i , 

D u s h m à n i è i n ter r i tor io già degli ànas a t t u a l i , 

Gashi è discendente da Vaso jev ìq i , oppure venuta , da Cernagora di Scopia. 

nel te r r i tor io già degli ànas a t t ua l i , 

Gìniaj si dice venuta da S h i r ò k a , 

Cruda si dice venuta, dal l 'Erzegovina, nel terr i tor io deglizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA àiKi.t a t t ua l i , 

venut i alla loro volta da .Soma e da Bcrisha, 
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cezioni riguardanti quasi solo triiiù al t i ia lmcnle disperse, le 

singole tradizioni di trasmigrazione mancano di conferma do-

l l o t i si (lice N C M i i t a . d i l?osi i ia o d i Dali i iazia. nel terr i tor io già degli iiiia.i 

a t t ua l i , 

Kal iàshi si dice \enuta dal sud, 

K a s t r à t i si dice dis<cu(lcMtc <la Dreka lò r i . venuta nel terr i tor io già degli 

ànas a t t ua l i , 

K e l m è n d i si dice \ e i n i l a . da K u c i o da ( ; u s ì . nel terr i tor io già degli ànas 

a t t u a l i , 

K i r i si dice vcmi ta da Ku( , i o da Peja, 

K o p l ì k u si dice venuta nel terr i tor io degli ànas a t t ua l i . 

K r a s n ì q e si dice venuta d i Dalnuizia o d i Bosnia. 

Lohja si dice venuta da Shl laku, Shala e l ' i d a t i , 

M e r t ù r i si dice discendere da B e r ì s h a , 

Nìkaj si dice venuta d i Bosnia, 

Oròshi si dice venuta nel ter r i tor io degli ànas a t tua l i . 

P ìpe r i si dice venuta d i Bosnia, 

P landi venuta , da Selee, M e r t ù r i e M a l i z i , nel terr i tor io degli ànas a l t m i l i , 

Qerret i da alcuni si dice discendere da D u s h m à n i , 

Rei;i d i Soprascutari si dice venuta , da P ù l a t i , Shl laku o Shala, nel ter r i -

torio degli à n a s a t t u a l i . 

Kr joUi si dice venuta, da K u i ; i , nel tcrr i lcuio degli ànas a t t ua l i , 

Sel ì ta si dice venuta espellendo i K a l l m c t i , 

SpaQÌ si dice venuta nel terr i tor io degli ànas a t tua l i espellendo i I .a(; i , 

Suma si dice venuta d i M i r d ì t a , 

Shala si dice staccatasi dalla Mirdìta c \ e i iu ta nel terr i tor io degli ànas 

a t t ua l i , 

Shkrel i si dice venuta , d i Bosnia, nel ter r i tor io degli ànas a t t ua l i , 

Shl laku si dice discendente da i Vasojevlcii, venuta nel terr i tor io degli ànas 

a t t u a l i , 

Shoshi si dice venuta , da K a r m a , nel terr i tor io degli ànas a t tua l i . 

T o p l à n a si dice discendente da Vaso jev ìq i , venuta nel territcuio degli 

ànas a t tua l i . 

Triepshi si dice in parte \ enu ta <li l ìosn ia , 

Thagi si dice venuta , da Murecar nel Montenegro, in Koder Gcges e poi 

nel paese già di B e r ì s h a , 
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cumentaria (9) e che nelle varie redazioni d'una tradizione, 

anche relativa a una medesima tr ibù, troviamo delle contrad-

dizioni (10); ma non si può ritener perc iò che i l fatto generale 

della trasmigrazione, cosi concordemente asserito, non sia 

credibile, e, comunque, esso v a ritenuto concettualmente come 

un presupposto giuridico dell'attuale costituzione tribule. 

Varie furono la trasmigrazioni nelle varie epoche di turba-

menti che la storia del j)aese ricorda. L a prima storicamente 

nota è quella delle invasioni barbariche del sec. V I I I - I X che 

determinarono la discesa di popolazioni di Dardania e dintorni 

(bacino della Morava) nel territorio di Durazzo (11); altre 

ne debbono essere avvenute al costituirsi, affermarsi ed al-

largarsi dei domini bulgaro e serbo nei territori del nord e 

dell'cvst (12); ad esse corrisponde la specie di dual i tà forinalasi 

Vasojevìqi è venuta ria l 'oèa in Bosnia, e si tliee anche veiuita i l i Dalmazia, 

V n k l i si dice venuta nel te r r i tor io deglizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA àìins a t tua l i 

(V . TAppend. B d i questo v o i . alle sing. voci, e maggiori ])art ìcolarl 

negli aut. i v i c i t t . ) . 

(9) Berbat i , r imasta, con dei resti ora considerati ànas, i n Gashi, figura 

largamente nella storia s tradiot iea; Vasojev ìq i si dimostra venuta d i 

Foca per esservisi t r o v a t i sepolcri dei suoi capi (v. /f/ i / ieni/ . B di questo 

vo i . alle v v . Berbati e Vasojevìqi) . 

(10) V . sopra e nc\VA]>i>end. d i questo vo i . le contraddi t tor ie tradizioni 

circa Gashi, H o t i , K e l m è n d i , K r a s n ì q e , I-ohja, P ìpe r i , Qerret i . Bei ; i d i 

M b i s h k ò d r a , Vaso jev ìq i . 

(11) « Cuinque ea quae nunc Servia d ic i t i i r et Pagania, quaeque Zachln-

morum terra vocatur, i t em Terbunia et Canal i tarum regio, quae impera-

toris l i o m a n o r u m dicionis erant, propter A b a r n m excursiones desertae 

essent, expulsis inde Romanis, q u i mine D a l m a t i a m atque Dyr rhachh im 

incolunt » ( C o N S T A N T i N t P O R P I I Y R O C E N I T I . Di ' administranilo imixTio, 

cap. .32, pg. 1.5.3, ed. Bonn) . 

(12) « T e m p o r e islo l'acta est laeti t ia magna et chris t iani desceiidcutcs 

de moutanis et locis a l i i l i l l s . quo dispersi erant. eaeperuiit iiomen domini 
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nella popolazione albanese: i « l a t i n i » o autoctoni latinizzanti 

delle c i t tà e regioni costiere, e gli « albanesi » o popoli dell'in-

terno, della medesima stirpe dei precedenti, ma molto meno 

latinizzati dei primi (13); e forse ciò spiega l'estendersi del 

laudare et benedicere, qu i salvos facit sperantes in se. Post haec B u d i m i r 

rex iussit christianis, qu i la t ina utehantur l ingua (può intendersi anche 

solo nella l i tu rg ia ) , ut reverterenlur nnusipiisque in locnm suum et reae-

dificarent civitates et loca, quae o l in i a paganis destrueta l'ncrunt » (Do-

c i . K A T E , pg. 302, ed. S i s i é , Lelopis J'opa Vukljanina, Beograd-Zagreb, 1928. 

(13) Anche g l i « a l b a n e s i » erano, fino alla regione d i Durazzo compresa, 

« l a t i n i » d i r i t o , pure avendo magar i subito qualche temporanea grecizza-

zione, ed erano comunque molto p iù fedeli a Roma che non g l i slavi e i 

c i t t ad in i di Durazzo; vediamo d i f a t t i nel 1166 un Lazzaro vescovo alba-

nese (d 'Arbeni) e un Giorgio abate d i San Salvatore della stessa Diocesi, 

eonsaerare la cattedrale d i Cattaro insieme col vescovo d i là e a l t r i pre la t i 

l a t i n i ( S M I C I K L A S I I , 98), e Lazzaro stesso ricevere l 'anno seg. lettera du 

Papa Alessandro I I I che lo loda per i l suo desiderio d'evitare quanto p u ò 

i l grecismo e d i uniformarsi agli usi romani (7ò., I I , 104); nel 1250 

lettere d i Innocenzo I I I ci informano d i ampie, popolose regioni, Ph i lo t 

( P ù l a t i ) , Arbania (Àrbcn i ) e Unavia ( l ' an t . Candavia, od. H i i n a v ì j a , fra 

E l b a s à n e Dibra ) , sotto dominio dei « greci », che hanno pe rò vescovi e 

sacerdoti i qua l i sinceramente amano e osservano i n quanto possono i l 

r i to della S. Romana Chiesa e desiderano r i tornare a l l ' u n i t à , specialmente 

i l vescovo arbanense che viene affidato alla cura dell'arcivescovo d ' A n t i v a r i 

(Hegest. Vatic. 22, f. 9v., n . 61 ; ed. R A Y N A L D I , e Ada et Diplomala I , 199-

200). Ecco pe rò come c i descrive le relazioni degli Albanesi l a t i n i d i r i to 

con i l a t i n i d i lingua Guglielmo d 'Adamo arcivescovo d ' A n t i v a r i nel 1324-

J341 : « Sunt i l l ic [nel regno serbo d i Rascia] due naeiones, una videlieet 

Albanensium et alia L a t i n o r u m , q u i omnes sub fide, r i t t i et obediencia 

Romane Ecclesie perseverant. E t secundum hec liabent archeipiscopos, 

episcopos et abbates.... L a t i n i habent sex civitates cum suis episcopis: 

p r ima A n t i b a r u m , archiepiscopalem; deinde Chatarensem, Duleedinensein 

[Dulcigno] . Suacinensem [Shasi], Scutarensem et Drivaseensem [corr. : D r i -

vastensem], quas quidem soli l a t i n i inhab i t an t ; populus vero earuni sunt 

Albanenses in tota ipsari im diocesi extra muros. Sunt eciani Albanensiiini 

11. 
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tribule « albanese » che originariamente sembra essere appar-

tenuto solo agli abitanti del retroterra di Durazzo (14), dove 

([iiatuor civitates, videlieet Pola t i Majoris, Pelat i Minoris [ P ù l a t i ] , Saba-

Iciisis [Sappa, Z a d r ì m a ] et Albanensis, (pie omnes cum predietis c ivi ta t ibus 

L a t i n o r n m Antl i ibarensi arcliiepis<*opo et ecclesie jure nietropoli to si int 

subiecle. Kt licet Albanenses a l i am omiiino l i i i j juam a latina habeaiit et 

diversam, tamen l i t t e r a m la t inam liabent in uso et in omnibus suis l ibr is . 

L a t i n o r u m ig i tu r potencia infra c iv i t a tu in suarum ambi tu eontinetur. 

Ex t r a eni i i i civitates suas, l icet possessiones \ i i i e a n i m obtineai i t et eam-

porum, tamen nu lb in i , quod l a t i n u m popuhim habeat, castrum possident 

netpie v i l l a m . Albanenses anteni, (piia maior nacio est.... E t (piia d i c t i . t am 

L a t i n i quam Albanenses, sub iugo impor t ab i l i et durissima servitute il l is 

odiosi et obbominandi Sclavorum domin i i sunt opressi... ».zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Directoriuni ad 

passagium faciendum del P S E U D O - B R O C A R D O , ed. i n « Récue i l des historieiis 

des Croiades », Docc. A r m é n i e n s , t . I I , pg. 482). Negli s ta tu t i della c i t t à 

la t ina d i Budna, Cap. C X I I I , De guarenti, è stabil i to che non ])ossa star 

garante in giudizio chi è « s e r v o , povero.. . , inimico del sangue, compare. 

Scliiavo, Albanese... ». (Corpus I I , 1339-1351). Ne l 1442 quei d i Drivas to 

domandavano a Venezia « ne aliquis Albanensis vel forensis possit facerc 

vel fabricare domos ve l a l iquod edificinm in iiostris l inibns contra volunta-

tem nostrani. I t e m nec ali( |iiis Albanensis possit habere a l iquam proniam 

vel i n c ivi ta te , vel extra c iv i t a tem i n iiostris finibus » (Corpus I I , 1442. 

V i l i , 5). 

(14) V. Append. B d i questo v o i . s. v . « Àrbén i ». Dopo le notizie antiche 

sugli A lban i e la loro Albanopolis, dobbiamo venire al sec. X I I per trovare 

notizie della c i t t à , diocesi, o regione detta Albanum. ossia Àrbei i i , come 

nei docc. della nota preced. T u t t a v i a la e o n t i m i i t à appare evidente. A g l i 

ab i t an t i d i questa speciale regione credo vadano riferi te le notizie d i .Mi-

chele A T T A L I A T E sugli « A l b a n i » a l seguito d i Giorgio Maniace nel 1040 

e 1043; a l t re t tanto eredo vada detto d i quel l i al seguito d i Niceforo Basi-

lacio nel 1078 (v . la storia d i quella r ivo l t a i n A T T A L I A T E , N I C E F O B O 

B H I E N N I O , A N N A C O M N E N A , S C I L I T Z E ) . Invece a cominciare dal 1078 sem-

brerebbe veder cominciare l'uso p iù esteso del t r ibule con qualche certezza 

in una bolla dell ' imperatore INiceforo I I I che parla d i A l b a n i t i in Stagi 

d i Tessaglia (cit. i n Chrysob. Andronie i Palaeologi d . n i . n ia r l io 133()). 
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gli immigrati posero i biro « hiberna » o pascoli invernali (15): 

essendo essi stati i primi ad esser notati, i l nome loro dato si 

sarebbe esteso poi anche agli altri posteriormente venuti nei 

retroterra delle varie c i t tà latine o marine, p iù espressamente, 

di Valona coi suoi Labe dell 'Arbéria (16), ma anche delle al-

I r e : quest'uso venne assunto anche dai Serbi che li chiama-

r o n o Arbaiias (17), l'orse conservando un termine appreso 

dai propri affini e predecessori nel regno costiero Docleate 

(15) Nel 1343 Stefano Dusan « a d peti t ionem.. . oppidi Croarum pos.ses-

siones eorundem praecipuc in hibernis Selniazo, Contelo, Bezo, Castrato. 

Pallaso, Santa Eupliemia, Zale. Phentopleto, Bellice, Santo Biasio, Hereno. 

Metro, n o s t r a l i . Col l i . Pherza, Beroa. Montemagno Cromi usque ad pro-

p i m p i u m Mobalum et Cudinum, Calamascuti, Cercoleso... confirmat » 

(Corpus I I , 1343, V I ) . N e l 1393 quei d i Durazzo domandano « quod.. . 

pascua coram Zemalia et estiva prata et montana et i l l n d pascuuni cui 

d ic i tu r Varo. . . possideant libere et quiete, vendant et tradant. . . et quod 

ratione usatici seu affietature quam albanenses vel a l i i eonsueverunt dare 

dictis civibus Duraeenis p r ò ipsis pratis ratione pascuorum, non possint 

impedii i .. non derogando part ibus captis i n nostris consiliis rogatoruni et 

addil ionis , continentes quod Albanenses possint gandere omnibus et sin-

gnlis possessionibus... eis donatis per quondam don i innm Georgium [Tho-

piam] dominum Duracini (1381-1392)» (Corpus I , 74). 

(IO) \  A p p e n d .  B  d. questo v o i . s. v . « Arber ìa » e « Labe r ì a »; cfr. an-

che « Lab » nella nota seg. 

(17) L'uso per la pr ima volta ci appare i n un doc. del 1198 d i Stefano 

Nemagna che dice d'aver eomjuistato « della regione M a r i t t i m a la terra 

d i Zeta con le c i t t à [ la t ine] e del l 'Albania Pu la t i (od ' ar'banas' P i lo t ' ) » 

(Aeta et Diplomata, I ) ; sinonimo d i questo è l 'a l t ro termine Rabna per 

metatesi, e figura i n u n passo parallelo al preced., dato dalla Vita di San 

Simeone Nemagna d i S. S A B A : « o t ' Rabna Pi lota oba [ i due Pula t i ] » (Ada 

et Diplomata I , 113); metatesi d i « alb » l ' a l t ro termine serbo L a b che nel 

(loc. succitato indica una regione eompiistata nella « t e r r a dei G r e c i » , 

molto i i robabil i i iente l 'Albano j i ropriamente detto, ossia Arbeni ( E d . 

I I U R M U Z A K . ! . I . 2, pg. 771). 
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che era vissuto in siml)iosi coi latini e ne aveva subito l'in-

flusso culturale. 

Un'altra notevole trasmigrazione si ebbe, a partire forse 

dal secolo V I o V I I (18) verso la Grecia, Morea compresa, che 

( 1 8 ) L a p r ima spinta calcolo sia stata data da quell ' invasione in grande 

stile e duratura che soffrì la penisola balcanica sì da determinare, a diffe-

renza delle altre invasioni , delle vere trasmigrazioni , e fu quella degli 

A v a r i che convogl iò le orde slave. 1 p r i m i ind ìz i d i popolazioni albanesi 

i n Grecia r in t racc ia t i da l S A T H A S — a cui lascio la r e sponsab i l i t à — i n 

due cognomi che egli r i t iene appunto albanesi: Malacenos o Malassinos, 

che compare dopo i l 976 nellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vita di S. Nicone Metanoita e che detto autore 

(v . I , pg. X X V ) fa venire dal l 'a lb . mal-monte ; e Sguro, nominato la p r ima 

vo l t a da N . C O N I A T E (Urbs capta, n . 8) per i l 1204. I l P O U Q U E V I L L E è 

d'opinione •— non documentata — che le prime migrazioni nella Magna 

d i Morea siano state imjioste da Basilio i l Macedone (867-886) (Corpus I I , 

1826, X V I I I ) , oppure, seguendo i l L A G U I I . L E T I È R E per l ' A t t i c a , oltre che 

per la Morea, « a l l a decadenza d e l l ' I m p e r o » (ib., X V I I ) . Comunque t ro -

viamo certamente documentata la presenza in regioni vicine al Negroponto 

(At t i ca ?) d i popolazione albanese nel 1402 (Corpus 1, 89) e poi i n Morea, 

lungo lo stesso sec, delle c o m u n i t à o katune albanesi dei Bua , dei Manasei, 

dei Bi is ichi , dei B a l l i , dei C ladà (Corpus I , 110, 111, 138, 139, 142, 143, 

145). A l l a line del seccdo è credibile che albanesi si siano r i t i r a t i nelle terre 

d i Morea che ancora rimanevano a Venezia dopo la perdita d i quasi t u t t a 

l ' A l b a n i a ; e p iù t a rd i , perduta anche la Morea, si sa che agli albanesi d i là , 

s t radio t i , vennero concesse terre i n Zante nel 1487 (Corpus I , 174). Abbiamo 

nominato g l i s t radio t i , e ne parleremo espressamente poco p iù sot to; 

notiamo qu i in tan to che t ra g l i s t radiot i , e qu ind i con ogni p r o b a b i l i t à 

i n terra d i Grecia, tanto erano numerosi g l i albanesi da potersi trovare 

a schiere raggruppat i sotto i seguenti 70 cognomi che t rovano corrispon-

denza anche nella toponomastica albanese e son qu ind i verosimilmente 

cognomi t r i b u l i : B a r t z i , Ba rdh i , Basta, Bedeni, B é r b à t i , Borshi , B r é s é n a , 

Bua , Bus ì ch i , Busa, D à i z a , D a r à , Dòreza , F r à s h e n i , Glava, Golèmi , G r à m -

b6si, Griraani , Gjata, Gjèrbesi , H a l l à m b r e s i , H e l m i , K a b à s h i , KàmbSs i , 

K a m b S t h è k é r a , K a s n è s i , K e l m è n d i , K los i , K o k l a , K o m b i , K o t è c i , K r à p e s i , 

K r y e k n q i , K u ^ i , Kùr t e s i , La t a , Lekùrcs i , L e p u r ò s h i , Logorèc i , Lòpes i , L u z i , 

Malacassi, Manosi, Mas l i i , Màtfisi, M a t r à n g a , M a v r ì q i , M a z a r à k i - M a z r r e k u , 
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s'ha ragione di credere non essere cessata lincile anciie di 

([uella regione s ' impadronì l'impero Osmano; varie le cause 

che se ne potrebbero assegnare, anche se non possiamo pro-

vare quella, addotta da qualche autore, della r io t tos i tà delle 

tribù albanesi che gli imperatori bizantini speravano ridurre 

all'ordine trasferendole laggiù : l'invasione e il ritorno in varie 

ondate di dominatori serbi o bulgari, la ricerca del miglior 

clima fatto conoscere dalla transumanza o dal servizio mi-

litare ecc. (19). 

Infine lo stabilirsi della dominazione turca produsse, a 

quanto sembra — dal suo principio alla sua conclusione 

(secc. X I V - X V I ) — un'altra vasta trasmigrazione di tribù 

albanesi dai territori dell'interno a quelli costieri più meri-

Mazi, Milòt i , M u z à k a , P a n a r ì t i , Peta, P ì l u r i , Piqerni , Plesha, Psara, Re(;i, 

Rrenci , Sguri, Sknra, Smagi, Sojmìr i , Spata, Stajka, Strilizza, Suli , Tòskcs i , 

Và lémi , V a r i b ò b i ; v . i singoli nel l '^ppenif . B d i questo v o i . , dove si po-

tranno anche trovare numerose tracce d i t a l i cognomi r imas t i nella topo-

nomastica albanese, come; Basta, Belusi , Belusia. Berbat i , Buia , Buz i , 

Vuz i , Vuz ik i s , D a i t z à , D a r à , Doriza, Dorizata , Golemi, Kakaruka , K a r -

nesi, Kasnesi, Kasnesi Magulas, K o k l a , K o m b i , K o m p i t s i , Kompothekras, 

Kompothekra ta , K o t e l c i , Krapesi , K r i e k u k i , Kr i ezà , Kur t e s i , Lopesi, 

Lopesi-Peania, Ljosha, Loshat i , Lus ì , Malakassis, Malakassis Vy t ine ika , 

Manes, Manesi, Manesatika, Matess iòn , Mataranga, Pyrgos Matarangas, 

Mazaraki, Mazarakia, Mazarakat i , M a z a r a k i à n i k a , Mazi , Mazia, Mazion, 

Muzakata, Plessas, P s a r à , P s a r à Nea, Salesi, Toskesati; i l loro numero 

riuscirebbe ancor maggiore se si considerasse che essi si ripetono anche varie 

vol te i n varie loca l i t à e che parecchi ci sfuggono essendo stat i da var i 

decenni ufficialmente sos t i tu i t i da nuovi o ant ichi toponimi greci. 

(19) L'uso della transumanza nella popcdazioiie albanese del l 'Albania 

Meridionale verso i l sud ci compare p . es. fra i l 1204 e i l 1230 i n un atto 

d i G I O V A N N I A P O C A U C O (Corpus I I , 1204-1230: « Theodorus Bodinopulus » 

ecc.); quanto al servizio mil i tare eausa d'emigrazione, se ne lagnava fra 

i l 1091 e i l 1106 per i l tema d 'Acrida l'arcivescovo T E O F I L A T T O ( M I G N E . 

P. G., 126, 531-534). 
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dionaJi dove si sentivano pifi j)rotette perciié in faiùli rela-

zioni con le Potenze europee e dove forse anche trovavano 

territori disponibili per effetto della fuga dei loro abitanti in 

I ta l ia (20). 

Un'ult ima trasmigrazione l imitata si ebbe nel secolo 

scorso e al principio del presente, quando varie tribù albanesi 

di Soprascutari, riuscita vana la loro resistenza al [lassaggio 

(20) Ecco un piccolo quadro delle 

o dominio turco : 
t rasmigrazioni causate <lalla conquista 

D A L L A B O S N I A O C O M U N Q U E 

D A L NORD 

1430 Toplana da V a s o j e v ì q i ? 

Shllaku da Tcqilaua 

c. l.iOO K i r i da Ku<,i 

1.500-1600 (Jruda dairErzcgovina 

c. 1520 H o t i dalla Bosnia 

K r a s n ì q e dalla Bosnia 

iMka j dalla Bosnia 

P ì p e r i dalla Bosnia 

Vasojevìqi dalla Bosnia 

e. 1550 Gashi da Vasojevìqi 

ReQÌ M b . da P i l l a t i 

pr. d. iOOO Shkreli dalla Bosnia 

c. 1600 K e l m è n d i da Gusì 

1600-1640 K a s t r à t i da D r e k a l ò r i 

I N A L T R A D I R E T T I V A D I M A R C I A 

pr. d. 1180 Shala da Mirdì ta 

pr. d. 1500 K u g i da Ber ì sha 

c. 1500 Gruda da Suma 

c. 1550 Qer rè t i da D u s h m à n i 

c. 1570 Mer tù r i da Ber ì sha 

Shoshi da Karma 

c. 1650 K a b à s h i dal Sud 

s. XVrir Pandi da Luma 

Gìmaj da Shiròka 

(v . VAppend. B d i questo v o i . alle singole v o c i ; si t r a t t a pe r lopp iù d i 
t radiz ioni popolar i ) . 
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sotto dominio montenegrino e serbo, si trasferirono in gran 

parte entro i nuovi più ristretti conlini albanesi (21). 

Complessivamente abbiamo quindi una jirevalciitc dirtU-

tiva di marcia delle trasmigrazioni da N E a SO (Dardania c 

Bosnia — costa durazzina e scutarina) e da ] \ S (Albania 

settentrionale — Morea) (22); abbiamo però varie eccezioni, o 

di controcorrenti S-N (23) o di riflussi marginali S O - N E (24). 

(21) V . Append. lì (li (picsto \ o l . alle voci « H o t i », « Gruda », « Ku(; i ». 

(22) 1). ^ . (rAZULLl {Fjulori toponoma.slik, i n « H y l l i i DritiJs » 1 7 (1941) 

185) osserva che secondo le varie t radizioni t r i b u l i , le a t tua l i t r ibù sono 

venute nell 'at tuale loro terr i tor io ciascuna o dalle regioni « superiori » 

(dlieu i èper che corrisponde alla « Bosnia » delle t radiz ioni riferite dal 

JNopesa), o dalle regioni « infer ior i » (dal Sud) o » da dove nasce i l sole ». 

Pe rò osservando i l piccolo (piadro da noi dato alla nota 20, v i si vede 

predominare la d i re t t iva verso S o SO: va inoltre notata tu t t a la migra-

zione verso la Grecia, quella che io chiamai » migrazione stradiotiea » 

( V A L E N T I N I . « Le Mifirazioni stradiotiche.... in « Rivista d 'Albania »), alla 

quale sembra riferirsi anche i l G A Z U L L I (ib.) (piando dice che «g l i ^ I K J S 

sono in minoranza. ])erch(- presumibilmente la maggior parte d i essi si 

trovano ora in Grecia e in Albania meridionale, spinti laggiù fin dal 

1000 d. C. ». E la toponomastica starebbe a dimostrarlo. Si danno 

i iudtre casi di trasmigrazione e sostituzione doppia, come (jucllo d i Boksi 

trasmigrata dal terr i tor io di Plandi verso la sua sede attuale p iù a SO, 

mentre i Plandi sono succeduti al loro posto venendo da N E (Selce, Mer tù r i 

e Mal iz i ) (v . Append. B d i questo voi . ) . 

(23) V . ancora i l quadro della nota 20. Controcorrente — trascurando 

gl i spostamenti a breve distanza come quell i d i Suma dalla Mirdì ta e d i 

Mer tù r i da Ber ì sha al Kor ja — si potrebbe ritenere quella d i K a b à s h i 

dal S del l 'Albania al N , delle cosidette Bandiere d i Òcrida (« bajràkèt e 

Ohr i t ») da Ocrida al bacino della Màt ja , della Mìrdi ta dai ra t tuale sede, 

i n u n pr imo tempo verso i l N (v. N O P C S A e D U H I I A M ) per j ioi tornare al 

luogo d'origine, spostamenti che la tradizione attribuisce o che no i , come 

nel caso d i K a b à s h i . possiamo at t r ibuire a l tenta t ivo d i sfuggire a l l ' i n -

(luenza turca (cfr. Aj)i>end. B d i (piesto vo i . ) . 

(24) Piccole correnti d i riflusso marginale possiamo deliiiire quelle che 
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I n tali Irasmigrazioni, i nuovi arrivati sono venuti a tro-

varsi in paese variamente abitato o disabitato, e se abitato, 

(;on popolazione o resti di popolazione albanese o no (25); 

questa, o a b b a n d o n ò il posto, oppure rimase come mino-

ranza; e il suo rimanere in minoranza j)otè dipendere, o dal-

l'essersi trovati o rimasti in pochi al sopravvenire dei nuovi 

venuti, oppure dall'essersi andati estinguendo mentre i nuovi 

venuti ebbero la sorte di moltiplicarsi. Comunque, i super-

stiti, dettizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ànas (gente del posto, autoctoni, da « àna » = po-

sto), pure essendo gli originari padroni del territorio, rimasero 

in simbiosi ma non in piena pari tà di diritti politici, mentre 

invece piena pari tà quali associati ebbero in vari luoghi le 

fratellanze di varia stirpe venutevi insieme oppure una dopo 

l'altra. Evidentemente, nel caso degli ànas valse anche il 

diritto di conquista. 

È notevole però che, mentre in alcuni casi i nuovi venuti 

conservano la loro denominazione tribule d'origine, in vari 

altri, altrettanto e più numerosi, assunsero quella della tr ibù 

negli u l t i m i secoli portarono i n d i v i d u i , famiglie,/r(i/e//anse — ta lvol ta in 

t a l numero da formare f i l ia l i staccate della t r i bù d'origine, come i K a -

b à s h è t della Malsì ja e P r i z r è n i t da K a b à s h i , o Gashi i n M i t r o \ i c a —verso 

i l N E per sfuggire carestie e vendette d i sangue; così ci sono m o l t i elementi 

d i Be r ì sha in J a k ò v a e Peja, d i B i t y q i i n K o s ò v a , d i Boga i n Peja ( ?), 

d i Pandi e i n genere d i M i r d ì t a i n J a k ò v a e K o s ò v a , d i H o t i nella conca 

d i Piava, d i K r a s n ì q e i n K o s ò v a , d i M e r t ù r i i n J a k ò v a , d i Shala i n J a k ò v a 

e Peja. Tale si p u ò ritenere anche la migrazione da ])arte d i K e l m è n d i 

nel Sirmio. 

(25) Abbiamo un esempio d i una t r i b ù che t r o v ò « i l paese disabitato »: 

Be r ì sha (v . G A Z U L L I , S. v . ) ; per t u t t o quel che riguarda q u i g l izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ànas, vedere 

la documentazione p iù sotto, nel pross. vo i . , a proposito degli o rd in i . Così 

pure per le altre fratellanze non appartenenti alla stirpe della maggioranza 

della t r i b ù . 
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precedcnhunente padrona del territorio (26), il chi! lU-w nii-

der cauti nell'assegnare l 'ant ich i tà d'una tribù (almeno re-

lativamente alla sua consistenza gentilizia) e nello stesso 

tempo ci dà modo di concordare i dati storici, specialmentt! 

quelli del sec. X V , con quelli della tradizione. Certo, i l com-

plesso di questi var i dati e osservazioni relative alla trasmi-

grazione, giustifica in pieno, quanto all'origine, la definizioni; 

da noi data della t r ibù come c o m u n i t à putativamente o con-

venzionalmente gentilizia. 

I n facto esse, abbiamo — a conferma della stessa tesi per 

quanto riguarda l'attuale costituzione della tr ibù — tutta una 

serie di eccezioni al principio gentilizio. 

L a prima è data dagli ànas, anche se questi non godono 

tutti i diritti degli a l tr i ; ma la loro esistenza e cointeressenza 

nella tr ibù è pure riconosciuta. 

L a seconda è data da fratellanze, che non appartengono 

alla stirpe a cui appartengono le altre della tr ibù , ma, venuto 

insieme con esse o susseguentementc, ebbero od ottennero in 

seguito parità di diritti. 

(20) H G A Z U L L I osserva (s. v . « Fis i ») che, fat ta eccezione di Tha(,i 

t u t t i i nomi d i t r ibù trovano una corrispondenza m-lla toponomastica, e 

q u i n d i sarebbero, almeno allo stato at tuale , toponimi e non e tn ic i ; è pe rò 

da osservare che va r i d i essi erano originariamente n o m i personali conser-

v a t i i na l t e ra t i o d iven ta t i t r i b u l i per v ia d i suffisso, e che d i quell i che si 

possono ritenere topon imi , v a r i originariamente si t rovano altrove. No i cpii 

daremo a) la lista delle tribii che conservarono il loro nome di prima della 

trasmigrazione ( in corsivo quel l i che si pos.soiio ritenere nomi personali o 

t r i b u l i ) ; Gashi ) ?), Gimaj ( ?), K a b à s h i , Krasnìqe, Nìkaj ( ?), Pìperi ( ?), 

Spaci ( ?), Thaci, Vasojevìqi; b) quella delle tribii che assunsero il nome dei 

loro predecessori locali: B i t y q i , Pandi, (Jruda. Iloti, K a s t r à t i , K i r i , Kop l ìku , 

KuQi ( ?), Lohja , Qer rè t i , Rei. i d i Mbis ld iòdra , R r j o l l i , Sciita ( ?), Shala, 

Shoshi (v . Append. B d i questo vo i . ) . 
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Analogo il caso di tribii formate dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fratellanze di varia 

stirpe delle (juali nessuna forma il grosso della c o m u n i t à , ma 

son venute a fianco l'ima dell'altra (27). 

Infine, fratellanze discendenti dal cepj)o della tribù non 

in linea di sangue ma in linea di latte, c ioè per discendenza 

femminile (28). 

Si arriva iiilinc al caso, per (juaiito raro, d'una c o m u n i t à 

che solidarizza coi suoi vicini territoriali, con cui ha stretta 

alleanza, contro la sua antica tr ibù d'origine (29). 

( 2 7 ) Così D i b r r i ; Dr i s l i t i f'ornuila di torchi i- d'idl)aiicsi dclhi stirpe dei 

Hardh i ; l ' andi , d i cui va r i vi l laggi S O M < I della stir])e d<'i ' rha(, i . Kòiiej di 

«lucila dei B e r ì s h a , Pe tòc i e Shen G j i i i i da Kal ìz i d i l .u iua , X h u x h a dei 

Dcdaj d i Puka o d i Shkreli ( G A Z U L L I ) ; (iashi conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fraiManze d i Cernagora 

d i Scopia o d i Vasojev ìq i , e altre della stirpe dei B a r d h i ; H o t i d i cui i 

B ò z h a j sarebbero venut i con la stirpe d i Lazer K e q i ; K i r i ha i iNònaj d i 

Ku( ; i e i P è t a l i di Peja; Lòh ja <onq)osla t\\ oriinide d i Shllaku, 

Shala, P ù l a t i ; Plandi sarebbe mista di clementi d i Selce, Mert i i r i e M a l i z i : 

RcQÌ d i M b i s h k ò d r a mista d'elementi d i P ì d a t i , Shllaku e Shala; Toplana. 

d i Vasojev ìq i e Bardh i (v. Append. B di questo voi . ) . 

( 2 8 ) Così « 31) famiglie d i Gjani discenderebbero da una sposa di (jucsta 

t r i bù mari ta ta a Shkreli e <he dipoi fece ri torno coi suoi tìgli alla casa pater-

na » (Cozzi, 64, § 1 e ) ; i Gà r ra s i d i D u s h m à n i che sono « n i p o t i per via 

d i d o n n e » dei Ka l ì j a j (v. appendice B d i questo v o i . ) ; i l P A L A J ammette 

in linea d i principio che « g l i ànas si aggiungono sempre al bajràk con 

ipialchc lellazni der i \anle da n ipo t i per via d i madre » (pg. 1 0 9 ) ; rivedere 

l 'origine dei Ciirraj d i Nìkaj da una figlia d i ([nella t r i bù e da uno zingaro, 

inglobat i poi pe rò nella t r ibù con p a r i t à (l i d i r i t t i (C. I , § 1, nota 1 2 ) . 

( 2 9 ) « Kthe la [KthellaJ è un ramo d i Sekreh [Shkreli] da cui trae or i -

gine », ci fa sapere i l P. Pasi. (( Or avvenne che essendo stat i uccisi dai 

soprascutarini di H o t i e Shkreli a lcuni m i r d i t i , questi uni t i s i a (pieli i d i 

Kthela bruciarono e distrussero tu t t e le abitazioni, che i soprascutarini 

a \e\an(i lu'lla piaiuira tra Alessio e i l mare, e m; portarono via t u t t i gl i 

an imal i con danni incalcolabil i dei poveri soprascutarini » (Corjius I I I , 

C X X X : X I 1 8 9 5 ; C X X I V : X 1 8 9 5 ) . 
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Perc iò alleile abbiamo potuto osservare clic, se il principio 

gentilizio prevale giuridicamente, non esiste però una rigida 

tendenza xeiielastica (30). 

( 3 0 ) V . C I , § 1. 



§ 4. - L A T l l I U f l A T T K A V E I t S O I S E C O L T H A A V U T O U I N A O O S T I -

T U Z I O N E P I Ù O M E N O D E F I N I T A , P R E N D E N D O V A R I N O M I S E -

C O N D O L E V A R I E S U E A T T R I B U Z I O N I , F I N C H E R I M A S E P R E D O -

M I N A N T E Q U E L L O D I « B A N D I E R A » ; Q U E S T A s ' i D E N T I F I C A 

O R M A I C O N L A T R I B Ù , O P A R T E D I E S S A , C O M E P E R S O N A C I V I L E , 

C O N L E M E D E S I M E F U N Z I O N I A M M I N I S T R A T I V E , L E G I S L A T I V E , 

G I U D I Z I A R I E E M I L I T A R I 

Sotto l'amministrazione romana, i l paese illirico era dif-

ferenziato in colonie e « oppida civium romanorum » da una 

parte (generalmente lungo la costa), e « gentes » o « civitates » 

ossia popolazioni indigene (generalmente all'interno) che r i -

tenevano una qualche proj)ria ind iv idua l i tà , essendo in parte di 

« ius italieum » in parte « immunes ». Nella parte settentrionale 

però della regione il l irica costiera esse venivano raggruppate 

secondo i l tribunale romano che avevano a cui ricorrere (« con-

ventus ») in Scardona, Salona o Narona; nella parte meridio-

nale invece e in quella verso i l Danubio si trovavano altre 

« gentes » di cui alcune qualificate barbare che non avevano 

nemmeno « convcntus ». I ,e « gentes » di « convcntus » erano 

suddivise in decurie, e talvolta prendevano nome di « civita-

tes » (1); fornivano truppe, presumibilmente ausiliarie, al-

(1) « Conveiitus Scardoi i i tani iu ] )e l i i i i t .lapydes et l . i b u n i o n u u c ivi ta-

tes X I V . . . Jus i ta l ieum habem eo conventu Alutae . . . immunesque Asse-
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l'esercito romano (2). I n termini albanesi moderni, si direbbe 

trattarsi di tribii (ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bandiere) e di fratellanze (3). 

Nel primo medioevo vediamo bens ì comparire delle tribfi, 

ma purtroppo senza che ci appaia come venissero chiamate 

con termine comune; bisogna attendere il 1415 jier vederle 

chiamate « famiglie », evidentemente nel senso etnico di 

tr ibù (4); il termine stesso sembra attestato fino al 1498 (5); 

quello di « tr ibù » comincia ad essere usato dagli autori stra-

nieri nel 1826 (6) e ad esso corrisponde più o meno quello 

albanese di fis, che però nel senso giuridico qui voluto è at-

testato solo dal 1840 (7), e forse quello di fare attestato dalla 

siates... » ( P L I N I U S ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hist. Nat., I l i , 25). « Petunt in eam [Salonam] jura 

descript i i n decurias C C C X L I I Dalmatae. . . JNarona colonia t e r t i i convcn-

tus.. . M . V a r r ò L X X X I X civitates eo ventitasse auctor est. Nunc soli 

prope noscuntnr [forse p e r c h é g l i a l t r i erano già assimilati] Ceraunii de-

curiis X I V . . . Praeter hos tcnuere t r a c t u m eum Ozuaci.... A Lisso Mace-

doniae provincia gentes Partheni. . . cuius [Apolloniae] in (inihus... accolnnt 

barbar i Amantcs . . . » (cap. 26). 

(2) Oaesar « c iv i ta t ibus mili tes imperat » (Caesar, De bello Gallico, V , 1). 

(3) V . Appendice A al pres. vo i . : Quadro delle « gentes ». 

(4) « F a m i l l e s Oct i , Tusi et Bit idossi (doc. d . 1415 in regesto . I O R C A ; 

Corpus I I , 1415, V 31). L a « famig l ia » Moguzzi nel 1446 ottiene i l t e r r i -

tor io d i Bodis i contro obbligazione d i prestare 60 giovani per servizio m i -

litare (Arch . Stat. Ven . , Sen. Mar , I I , c. 160; Kegesio 729; Corpus 1, 128). 

(5) « B u s i c h i , p r ima fameglia de A lbanex i » (1498; Corpus I , 180). 

(6) « Massarets et Boviens [Bua] forment encore maintenant des t r ibi is 

sépa rées . C'est de ces t r ibus que parie C a n t a c u z è n e . . . . Qu ' i l appelle Ma-

laeasioi, Mpouio i , Mesar i ta i , noms qu' i ls tenaient de leurs chefs » ( P O U -

Q U E V I L L E , Corpus I I , 1826 (V) ) . 

(7) « Les Albanais-Malissors... se divisent en phis ou tr ibus nombreuses... 

{;iementi. . . Grondi etc. » ( B O U E ' , Corpus I I , 1840 [ I ] ) . « L e s Albanais sont 

tous divisés en clans, les Phis des Guègues et les Phares des Toskes » ( I n . , 

Corpus I I , 1840 [ I I ] ) . « Chaque d i s t r i c i [Monténégr in ] eomprend un certain 
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(ine del '700 (8), che però non è chiaro se corrisponda esat-

tamente a trillò ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a fralt'lliinzii. 

Come ente territoriale, la tribù è cliiamata « m o n t a g n a » 

(alb. mal) almeno fin dal 1416 (9) e giù giù fino ai nostri temji i ; 

va però distinto questo senso da (jucUo dell'ali), rnalsi-ja che 

corrisponde ai raggruppamenti delle tr ibù stazionanti nel di-

stretto d'una c i t tà (10). 

Affine a questo significato è quello di katùn (« cantone » 

presso gli autori francesi) (11), il quale sembra abbia significato 

dapprima la tr ibù come c o m u n i t à pastorale e transumante, 

e poi è passato a significare semplicemente il villaggio o ad-

dirittura la campagna, senza più corrispondenza con la 

tribù (12). 

Come soc ie tà civile, la tr ibù veniva chiamata talvolta 

« comune » dal sec. X V al X V I I , confondendosi però in questo 

significato con qualsiasi c o m u n i t à anche non tribale (13). 

iiombrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de t r ibus. ...(•ha((iip de ces tr ibus a ses l imites fixos » (TD.,, Corpus T I , 

imo [xvr]). 

(8) P O U Q U E V I L L E passim e : « chaque village [de Souli] , suivaut Pusage 

c lab l i de teiups imiuémor i a l ])armi les Alhanais. se siilxlivisait cu i}liari's 

Ol i partis . (Corpus I I . 1820 [ I V ] ) . 

(9) Nel I l i o son nomina t i i « c a p i t a n i monlanee O l l o n o r i i m [ I l o t i ] » 

(Corpus I I , M I O , \ T , 14); nel 1469 « Vayvoda monlanee IJende sopra 

Croyam » (Corjius I I , 1469, \. 2 ) : nel I 171 i l baiii i della moiitafimi l icgl i 

O t ton i (Corpus I , 150, 151). 

(10) Fin da l 1410 si paria della « montagna d ' A n t i v a r i » (Corpus I , 

100); at tualmente abbiamo le « montafini' « di . lakova. i l i IVizrèiii , di Croja, 

d'Alessio, d i Ti rana . d'IOIbasàii e quelle d i Scolari , la ( irai ide o Soprascutari 

e la Piccola o D i i k a g j i u i ; oltre al Montenegro. 

(11) P . es., P O U Q U E V I L L E : « c a n t o n i e c i t t à libere... ( l l i imcra . Cardiki , 

Z i i l a t i , Argyro Castroii e Souli » (Corpus I I , 1824 [ I ] ) . 

(12) V . C. I V , § 1. 

(13) « C o m p a g n i e over c o m u n i » (Corpus I I , 1455, I X , 6 ) ; « c o m p a g n i e / 
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Come c o m u n i t à avente forze e impegni militari , veniva 

chiamata « comitiva » o « compagnia » nel sec. X V dai Ve-

neti (14), e poi, localmente, dal sec. X V I I in poi, « bandiera », 

in alb. (dal turco) bajràk (15). L a tr ibù o lega delle fratellanze 

di Suli , j)ure in senso militare, si chiamava « symmachia » (16). 

Che la bandiera in concreto si identifichi con la tr ibù, 

siccht'' dir tribù o bandiera sia ordinariamente lo stesso, vien 

sempre supposto dai compilatori del Kanun, come p. es. il 

<l cathoni » (si t ra t t a delle stesse c o m u n i t à del doc. jirec.) (Cor]>us I I 

1460, V , 5 ) ; « Pastrovichi i . . . si governano a comuni , quasi come fanno g l i 

Sv izze r i» (Corpus I I , c. 1500); e nel 1691: « V o i v o d a Rade I l l i s ich de 

l!ielo])aii l icli i et Voivoda Giurela Prentaleori da Piperi Capi p r inc ipa l i de l l i 

loro Comuni » (Corpus I , 244). 

(14) « C o m i t i v a . . . O t to rum. . . [sopra Scutari] promiserunt servire c u m 

liominibus trecentis » (Corpus I I , 1417, I I I , 26) ; « Rossus Bua capui nnius 

comit ive Albanensium [in Morea] erat eonteiitus venire ad... obedientiam 

nostrani cum quatuor chatiinis » (nel 1423; Corpus I . 110): « reipi isi t ionem 

factain... a duobus capitibus Albanensibus veniendi cum eorum conii t ivis 

sub umbra et i n locis nostris (piorum unus v u l t venire cum equis quinqne 

minibus et a l te rum ( I) cum cpiingentis » (nel 1425; Corpus I , 111); « com-

pagnie over c o m u n i » (Corpus 11, 1455, I X , 6) ; « c o m p a g n i e et c a t h o n i » 

(Corpus I I . 1460, V , 5). 

(15) L)a t u t t i l i m o n t i vengono con me [governatore turco d i Scutari] 

due bandiere d 'huomeni » (nel 1689; Corpus I , 242); «les t r ibus et subdi-

visions de tr ibus [mon ténégr ines ] ont leurs drapeaux, de m a n i è r e qu 'oi i en 

compte, d i t -on , 100 a 150, tandis (p i ' i l n ' y a que 37 tr ibus priiieipales » 

(BouE"; Corpus I I , 1840 [ X X I V ] ) ; « bandiera d i V u k l i » (nel 1902; Corpus I , 

235). 

(16) « A u bu t de quarante ans, la populat ion de la r é p u b l i q u e s ' é t an t 

accrue, les Souliotes fondè ren t sept nouveaux villages... qu i furent divisés 

cu d ix-nenf pharès. Ces t r ibus du déhors. eoninie on les dés ig i ia i t , furent 

admises à la partecipat ioi i des droits de la e o n i m u n a u t é , et l irent partie 

<le la ligiie generale, a p p e l é e confédéra t io i i guer r i è re , ainsi que l ' indi ip ie 

le mot de Symmachia qu'elle por ta i t » (PouQUEVILLE, Corpus I I , 1826 [ I V ] ) . 
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Palaj il quale ritiene che lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bandiera .sia, se non nel concetto, 

almeno numericamente identica col fis (17), e non meno di 

lui il Cozzi il quale è |)ur quello che più (diiaramente distingue 

le due istituzioni (18). 

A prova poi della qualifica di persona morale o civile che 

attribuiamo alla bandiera, credo si possa portare il fatto che 

anch'essa, come la famiglia e la tribù da un lato, e come la 

montagna e i l moderno katùn dall'altro, ha propri possedi-

menti collettivi territoriali che possono venire sfruttati da 

tutti gli appartenenti alla bandiera, e di cui essa cura la con-

servazione (19). E risulterà ancor meglio dalla nostra trat-

(17) « I lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bajràk è t u t t o i l jls come corpo pol i t ico » (pg. 109). 

(18) V . quanto ne abbiamo r ipor ta to al § 1. Ecco ora come egli spesso 

usi indifferentemente baìidìera i>er t r i b ù : « Se poi i l ferito è della medesima 

t r i bù del reo, questi viene condannato anche alla nui l ta d i tre borse da 

pagarsi alla bamliera, la quale inoltre compie su l u i Vigjirà come si trattasse 

d i un o m i c i d i o » (30, § 2 ) ; « S e u n montagnolo t i r a una fucilata ad un 

al t ro indiv iduo della stessa t r i b ù che non g l i fosse debitore d 'un sangue 

e non lo colpisce, incorre nella mul ta d i 1000 piastre alla bandiera» (33) ; 

« se l'uccisione fu perpetrata su donna della stessa t r i b ù , l'uccisore incorre 

nella mu l t a d i 3 borse da ])agarsi alla bandiera » (3.5, § 1) e lo stesso dice 

al § 4 ; «se la feri ta è volontar ia ed inferta a donna della stessa t r i b ù del 

feritore, questi incorre nella mu l t a d i 750 piastre da pagarsi alla bamliera » 

(36, § 1) ; « se questa (la donna rap i ta ) è della medesima t r i b ù del rapitore, 

(juesti incorre nella mu l t a d i sei borse, da pagarsi alla bandiera, e la sua 

casa verrebbe abbr in ia ta » (43, § 1) ; « m o l t e bandiere hanno la legge che 

ehi reca seco alla chiesa delle persone che sono i n sangue... i n occasione 

d i f e s t iv i t à , a cu i convengono anche g l i amici d i altre t r i b i i incorre nella 

m u l t a » (53); « a l u i (al bajraktar) spetta d i sorvegliare t u t t i g l i interessi 

generali della fcamiicra, di radunare l'assemblea generale della t r ibù (71, § 3 ) . 

(19) « C h i reca danno nel terr i tor io comunale della bandiera (hall) ha 

una mul ta fissa d i 500 p i a s t r e » ; i n precedente redazione si diceva «500 

piastre alla bandiera» (Cozzi, 45, § 4 ) ; la m i n u t a precisione della dispo-

sizione, e d 'al t ra parte l'incertezza che dimostra i l Cozzi, ci provano che 
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tazione delle assemblee e della p o t e s t à coercitiva (20). Bas terà 

qui aggiungere la citazione d'una serie di leggi di tribù che 

sono anche nello stesso tempo e modo leggi di bandiera (21) 

e ricordare la sol idarietà vigente nell'ambito della bandiera (22). 

non si t ra t ta i l ' i i n pri i lci]) io generale del K'<i;ii"i». ma. siqiposlo come prin-

cipio generale del Kaniin che la Bandiera abbia una sua p r o p r i e t à comune, 

leggi locali avranno determinato la mul ta a chi la danneggia. 

(21) 1892, K a s t r à t i (Cozzi, 48; G J E Q O V , Append., pg. 126); 1893, Ban-

diere d i P ù l a t i , Shala e Shoshi (Cor/)u.s- I , 273); 1902, V u k l i (Corpus I . 

285); 1904, D i b r r i (CiEgov , Append., pg. 128); 1905, Shala ( G J E Q O V . , 

Appeiul., pg. 126-127); 1906, K u r b ì n i (GjEgov. , Append.. pg. 129); 1907, 

Shala (GjEgov. , Append., j i g . 127). 

(22) V. 1,. I , C. I I . 

15. 
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Nell'interno: 

In Ejiiro: 

Carni 

.lapydes 

Raet i 

Nor ic i 

Serretes 

Serrapil l i 

Tasi 

Andizptes 

Colapiani 

Breuoi 

Arivates 

Aza l i 

Amantes (v . snjira) 

Belgites (3J) 

Catari 

Cornacates (v. inf ra : Corniacenses) 

Eravisci 

Hercuniates 

L a t o v i c i (32) 

Oseriates 

Varciani (33) 

Scord isci 

Tanrisci (cfr. Tanriinenscs) 

Dardan i (v . infra) (34) 

Cclegeri 

T r i b a l l i 

T i m a c h i 

Mocsi (35) 

Chaones 

Thesprot i 

Antigonenscs 

Cestrini 

Perrhacbi 

Cassiopaci 

Dryopes (efr. in f ra : Derriopes) (36) 

Selli (37) 

Hellopes (38) 

Molossi (39) 

Dassaretae (v . snpra) (40) 

Dardan izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (v. supra) (41) 

2 

Da altre fonti varie (42) 

A b r i k a m l i a i o i (56) 

A d r i o p i K a u l i k o i 

Agravoni lac (43) K inan ib ro i 

A l b a n i (44) I.auriaeenscs 

Antiancnses Man l i (57) 

Autar ia tae Masthitae 

Bassani(a) (46) Meromennii 

Bathiatac (45) Ncst i 

Bessi (47) Oxyaei 

Caravant ini (48) l 'aconii 

Cavi Pannoiies 

Chelidonii (49) l 'arteneatae (v . sopra, Partheni) 

Coniaginenses Penestae (58) 

Daci Picensii 

Derbani (50) Pirnslae (v.s . Pyraei e Pyrissaci) (59) 

Derriopes (cfr. supra Dryopes) Plcraei (60) 

Dexaroi (51) Pyrissaei (v . s. Pirustae) (61) 

Enedi Sabarienses o Savaricnses 

Epe t in i (52) Scirtones (v . s. Scir tar i i ) 

Ga labr i i (53) Selepitani 

H y l l i Sessarethi 

Hy thmi t ae Syopii 

latae (54) Taurunenses 

In te rphrur ino i Thunatae 

Ismeni (55) Trieornensii . 

K a l o i k i n o i 
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( I ) n i i i i n u (luostfi i i i - ima (ijipeinUce, clu^ sciiibr-a ah iua i i t o S C O U I Ì J I Ì M T dal iiusi.ro 

a m b i t o , sia por r ia l lacciare la t r ad iz ione t?iui'i(U(;a t r iba le a t tua le a i m a p iù ant ica 

ti'a.(li/,ioue l(i<*Hle, sia anche iicrclié la snniiurlian/a dei p o m i t i 'alcniic pioderno t r i b i i 

con p iù ant ie l le t r i b ù i )otrcbbe foi-se i n sofruito, o da f o n t i <*tie venissero eventuaJ-

i t i cn t« a l soccorso, o da u l t e r i o r i e p iù co in i i e t en t i s t u d i , essei'e antoi-izzata come 

MUalehe cosa d i !>iù d 'una scniidice soiuijj l innza.. Questa l i s t a dà n a t ù i ' a l n i c n t e 

luogo a i n u i poi'he incertezze e d u b l d : t u t t a v i a si p u ò i-icordare, da l p u n t o d i 

v i s t a ìreofjrafìco. che, da to i l generale si)osta,iuento delle gen t i i l l i r i i ' h o e t raciehe 

da l UDT ' t l sud e dall'est- a l l 'oves t so t to la pressifuie. delle invas ion i t>arl>arielie 

da l I V a l X V I secolo, i l i cu i abb iamo sutheieute docuiuentazione s tor ica , o l t re 

alla, generale e costante t r ad iz ione delle t r i t i l i , non .deve far t r o p p a meravigl ia , 

se osiamo supi iorre itossibile riiitrai^cia.rt^ g l i ascendiMitì d i niialctie a t t u a l i ; st,irpe 

albanese i u impolaz ion i s tanziate , all 'eiiix-a, roiiia.iia n lu-i'i-omaiia, m o l t o i t i l i al 

n o r d o .all'est; da l pun to d i v i s t a l i ngu i s t i co , si r i co rd i che nel l 'onoMiasl ica lo va-

r i a z ion i r i su l tano spesso m o l t o più aernltat iel ie d i i p i i i i i t o li'- leggi l inguis t iche I K U . I 

10 uonseutauo a i l i ' M i i i u i c o i u u n i . t a n t o più se l 'onomast ica c i sia n o t a solo da 

vecchi t o s t i fac i lmente i n f e t t i d i ea t t ivo gral ic . 

(•2) f^fr. g l i a t t u a l i M e r t ù r i . 

Ci) Cfr . a t t . l l e l i i i i e K o m à n i . 

( t ) . \ b i t a v a n o nella regione dovi ; i Labeates d i iv j i i io i l nome alla Pabis La-

beatis, od . Lago d i .Scutari; se - eiielielaee < |)ossa a l l acc ia i s i c iu izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •/ziXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'jC, l abbro , 

c i i u i n d i even tua lmente con • Jii^-cates », i e o m | i e t c n l i d i r anno , ma i n t a n t o pos-

s iamo osservare che una delle t r i b ù a b i t a n t i sulla r iva d i i inel hr.'o si c l i i ama Huza 

e t ' j i t ( l abbro dcH'acqua) . 

(.')) (Jfr. seriore B u a . 

(fi) Cfr . a t t . B u l q i z a . 

( 7 ) Cfr. a t t . L a p i . 

( 8 ) (!fr. a t t . Herlsha. 

( 9 ) Cfr. ser. L ò p ( e ) s i . 

( 1 0 ) Cfr. a t t . B a r b a t i e B e r b a t i . 

( I I ) Cfr. a t t . t o i i . K a l à j a e D e h u à e e s ( f a s t e l lo d i l l o lmaz ia ) in K o m à n i . lo-

c a l i t à r icca dì r i t r o v a m e n t i archeologi<'i b a i b a i i c i ( i l l i r i c i ! ) . 

( 1 2 ) (!tr . a t t . D i b r a e D i b i r i . 

( 1 3 ) Cfr. ser. , \ Iaz i . 

( 1 4 ) Cfr . Sarda, c i t t à mcdioevi i l e albanese, cu i corr ispondo i l t o p . a t t . S h n r d h à . 

( 1 5 ) Cfr . a t t . H i p è r i e X i b è r r i . 

( 1 6 ) Cfr . ser. l ' e t à . 

( 1 7 ) Cfr. sor. H e l i n i e Maz i . e a l t . I l o i n è s h i . 

( l « ) Cfr. a t t . A m i . 

( 1 9 ) Cfr . ser. IJorea e D ò r e z a ; cfr. t o p . a t t . V a l Itcn-so. 

( 2 0 ) Cfr. a t t . D à j e i . D à j e a e n à j c i . 

('21) Diedero il nome al regno mediocx'alc Docleat<!. 

( 2 2 ) Cfr . a t t . K o m à n i . 

( 2 S ) Cfr . a t t . B à r d h a j . 

( 2 4 ) V . s., n . 4 ; efr. anche a l t . l . à b c r . e per l ino l lapsha , non essendo nuovo 

11 passaggio da alh-, lab-, a d arh-, nth- i n onomast ica . 

(2.5) Cfr. a t t . ( i r u d a . 

( 2 0 ) Cfr. a t t . albanese Shasi, la niodioevale Siiac^ia, Stacia o Sovacia. 
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( 2 7 ) Cfr. ser. C l a v a , Cropa . K r a p s i , e a t t . Greva . 
( 2 8 ) Cfr. t o p . T a l e e forse aui-he Capo Pa l i , e n t r a m b i i u regione d i Durazzo. 

( 2 9 ) Cfr. a t t . ISm-reli. 
( 3 0 ) (,'fr. ser. Mesarca, e Wasarachi , a t t . .Mazer ièk i i . 

(31) Cfr. a t t . H u h i ì z a . 

( 3 2 ) Cfr. ser. L a t a , e a t t . L a c i , L c t a j e L è t c n . 

( 3 3 ) Cfr. ser. ISarcì e H a r d . 

( 3 1 ) Cfr. le numerosissime D a r d h a . 

( 3 5 ) Cfr. a t t . -Mesi. 

| 3 6 ) Cfr. a t t . T r i epsh i . 
( 3 7 ) t ! t r . ser. S i i l i , a ln ienn a parere i l e i l ' o u i | U e v i l l e . 
( 3 8 ) Cfr. ser. L ò p e s i . 
( 3 9 ) Cfr. ser. Musaca (al .Molossi a lmeno faceva r i sa l i re l ' o r ig ino della sua 

s t i r i l e G iovann i Musaca facendone la genealogia noi 1 5 1 0 ( v . b i b l . i n A i i p o u d . l ì ) . 

( 4 0 ) V . s., n . 3 0 . 

( 4 1 ) V . s., n . 3 4 . 

( 4 2 ) D a P A C L V - W I M H O W A , He.alem-i/cl. il. JUrrluìKswiss.. S i ippl . -Hand. 5 , 

ce. 3 2 5 - 3 2 6 ; L i v i o , X L I V 3 0 ; Xolitic DiijniUiiinii niriiisijiin Iiiiiirrii. 

cfr. a l t . C r u d a . 

, L à b e r . 
( 4 3 ) È i l t r i b u l e d ' A g r u t i n n ; 

( l - l ) Cfr. a t t . A r b e n i , . \ rbres l 

( 4 5 ) Cfr. a t t . M à t j a . 

( 4 6 ) Cfr. a t t . I t c d b à n a . 

( 4 7 ) Cfr. a t t . .Mesi. 

( 1 8 ) Cfr. a t t . K u r b ì n i . 

( 4 9 ) Cfr. a t t . ( J i i lhna . 

( 5 0 ) Cfr. a t t . Dibra e D i b r r i , 

( 5 1 ) Cfr. a t t . Mesa rea. 

( 5 2 ) Cfr. ser. Pota. 

( 5 3 ) Clr . a t t . H a l l à m b r e s i . 

( 5 4 ) Cfr. ser. l i j a t a . 

( 5 5 ) Cfr. a t t . D u s h m à n i . 

( 5 6 ) Cfr. a t t . Carne, K n m b c s 

( 5 7 ) Cfr. a t t . Manesi . 

( 5 8 ) Cfr. a l t . l ' i i ' z h j i i . 

( 5 9 ) ( t r . a l t . I t l l l T c l i . 

(RO) ( ' f r. a.t t . l ' e r là l i . 

( 6 1 ) t ! f r . a l t . I le r ì sh i i . 

i . Kinnlii . 
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Avvertenze 

Ci l imi t i amo qu i — per ?ion andare a l l ' in f in i to , specialmente per 

quel che riguarda le fratellanze — a dare qualche notizia di quelle 

fra t a l i c o m u n i t à che hanno lasciato qualche traccia nella documen-

tazione a noi nota, o comunque hanno >m qualche interesse storico. 

Contrassegneremo con una stelletta (*) quelle d i esse che ci sembrano 

esser pervenute al grado d ' a u t o n o m ì a d'una t r i bù vera e propria , o d'una 

bandiera, o a grado analogo. 

Elenchiamo anche varie fratellanze (o analoghi raggruppamenti) note 

attraverso i documenti r e l a t i v i agli « s t radio t i » dei secc. X V e X V I , che 

« r a n o i n gran parte albanesi (1), quando i l loro cognome stesso, oppure i 

nomi dei loro membr i , sono chiaramente albanesi, e specialmente quando 

trovano corrispondenza nella toponomastica albanese, benché esse siano 

passate nelle «co lon ie» albanesi d i Grecia e d ' I t a l i a . 

Normalmente seguiremo la grafia albanese attuale, eccezion fatta d ì 

cert i nomi storici d i cu i è impossibile per ora identificare i l corrispoiulentc 

moderno, e che metteremo fra virgolet te . 

(1) V . V A L K X T I N I - h'riiiisiruzioiie sirailiotica in Italia • i n " i l i v i s t a d ' A l b a -

n i a •• , I I , n m , p i i . •>->'--rM. 
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l lscrcmo le seguenti abbreviazioni: 

ab. = ab i t an t i 

c. = circa 

doc. e docc. == documento e documenti 

sec. = secondo 

top. = toponimo. 

Per la bibliografia che citeremo in lesto o in nota, quando F I t r a t t . i di 

font i di non gran mole, o fornite d i indic i alfabetici, oppure ordinale cro-

nologicamente o alfabeticamente, semplificheremo le ci tazioni , acconten-

tandoci d i sigle d i cui daremo q u i sotto le spiegazioni; quando si t r a t t a d i 

notizie r iguardant i g l i s t radiot i , se al t ra citazione non c 'è , s'intende che 

sono ricavate dal S A T H A S . 

A = A R M A O - Località... dell'Albania Settentrionale - Roma. 19.Ì.3; v . sotto, 

s. V . Cor. 

A L = A L M A G I À - L'Albania. Roma, 1930 (pgg. 130...), i l quale sembra 

ricavare i suoi da t i , i n buona parte, dal Ba ld , come questi, a sua vo l ta , 

da quel l i atistriaci del Seiner. 

A r , A r a v . = A R A V A N T I N O S - XpovoYpa9'!a --rj? 'Hitsipou. 

Biz " Relatione della risita fatta da me Marino B izz i arcivescovo d'Antivari 

nelle parti della Turchia, Antitari, Albania et Servio (1610) in B i b l . Vat ic . 

Ms Barber in i la t . 5334; ed. (compend.) i n « S t a r i n e » d i Zagabria, X X 

(1886), e i n t rad . alban. i n « Zani i Shna N d o u t », Scutari , dal marzo 

1917 al nov. 1918 a cura di P. P. Bardh i . 

Bald — B A L D A C C I - L'Albania, Roma, 1929 — ordinariamente da pg. 258 

a pg. 282, dove ha una l is ta analitica delle t r i bù — egli si appoggia 

specialmente (con qualche aggiunta d i da t i personali) alle statistiche 

austriache i)ubblicate dal S E I N E B , Ergebnisse der Volìtsuahlung in den 

von den oesterreichischen-ungarischen Tritppen 1916-1918 hesetzen Ge-

hiete (corredata da una carta geografica delle bandiere e t r ibù ) , pre-

ziosa opera che non ho potu to sfruttare diret tamente per questo mìo 

studio. 

B o i = BoLizzA - Relatione... di Scutari... 1614, (v . BibUografia alla fine 

d i questo volume). 

B o u é = A m i B o u É - La Turquie d'Europe (v . Bibl iograf ia) . 

C = Catasto veneto per la regi(rae scutarina, 1416-1417, (v . Bibl iografia) . 

CA = C o B D i G N A N O - L'Albania... Roma 1933... (ordinariamente i l vo i . I , 

pgg. 123-131, dove d à pure l'elenco delle t r i b ù e bandiere). 

CA I I I = Appendice topcmoniastica del vo i . I H della medesima opera. 

/ 
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Cani =^ C A N T E L L I ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ('.(irlii d'yUbania (1689), l i l a l i i passim da i rAr inad . 

CG - C o R D i G N A N O - Geografia ecclesiastica deWAlbania, i n « Oricntal ia 

C h r i s t i a n a » del Pont. I s t . Or ien l . Roma, n . 99; ve r r à r i l a l o per h rev i l à 

invece dei singoli docc. in esso r i po r t a t i , che facilmente v i si reperi-

s c o m i ])cr mezzo della data, 

( ^ i r C O R O N E L L I - Corso delli fiumi Urino e Bojnna.... carta ed. luA 1688, 

r iprodot ta e i l lus t ra ta da l l 'Armao. 

CZS = Capitula Zetae Superioris a. 1455 - ed. L j U B l c , i n « L i s t i n e » , X . 

pg. 67; Corpus I I , 1455 I X 6. 

D = E d i t h DuRHAM - Some tribals... laus... (v . Bibl iograf ia) : l a \ ( i r o su 

i-ui si p u ò fare sicuro assegnamento per quel che riguarda la Vlalsìja 

e Madbe c(m la quale l ' A . ebbe lunghi e profondi con ta t t i ; ])oco accu-

rata invece nella verifica della (piai i tà d i t r i b ù o d i bandiera che a t t r i -

buisce troppo facilmente a gruppi (̂ he non son t a l i , specialmente nelle 

altre Montagne; vero è che, a sua scusa, va detto che l'epoca sua (1908-

1921) fu periodo d'anarchia delle t r i b ù ; comunque, no i ci dispenseremo 

varie volte dal ci tar la , cpiando n(m vale la spesa d i discutere i suoi dat i . 

P P = Descrizioni statistiche delle Parrocchie delle varie Diocesi d i A l -

bania nel 1703 e 1708; ed. .1. K . T O M I C , in « Spomenik » della S . K . A . 

X L I I , Dr . Razr. 37, pgg. 6 1 . . . 

E = 'EXs ' j^sp ' j i j^ax.r,; 'E-'y.ijy.X'jTTXiSix.ÒM Azc^'.y.ó^). 

G = G E L A S I U S (pseud. d i D . [Nikolle G A Z U L L I ) - Fjalori loponnmnstik. in 

« H y l l i i Drites », 1939...: ordiuarianicntc ci si riferisce alla M I C C relativa 

al toponimo i n questione. 

Gasp = D . Stef. G A S P A R I - Relazione ... del 1671 - ed. in « H y l l i i D r i t e s » 

1930... 

GJ = GjECOV - l is ta dei luoghi t radizional i d'assemblea d i varie t r ibù 

0 bandiere o regioni, al § 1112 del siu) Kanìmi i Leke Dukagjinit. (\

Bibliografia) . 

GjFP - GjEgoV - Fjale t'oimllore te pershtaluiia vcndevv tv nilry.shmr le 

Shqypenls (proverbi r e l a t i v i a varie loca l i tà d 'Albania) - in « H y l l i i 

D r i t e s » V (1924) pgg. 555... 

GMG = notizie fornite a l l 'Autore da S. A . i l Principe d i M i r d i t a GjONi 

1 M A R K A G J O N I T nel l 'ot tobre 1945. 

Gopc = G O P C E V I C - Oberalbanieii und scine Liga, Leipzig 1881. 

GOr G E L A S I U S ( G A Z U L L I ) - Oruenu mbi nji harte te Shqipenise (Osserva-

zioni su una carta d 'Albania , ossia su quella del Coronelli e sidle inter-
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prelazioni Armao) — i n « H y l l i i Dr i t e s» 1938 — ( e s s e n d o i l l a v o r o ii 

puntate, ne cireremo le pagine d i quell 'annata della r iv is ta) . 

Gur i = G u R A K i y i D . Gasper - Fisi i liobit, i n « H y l l i i Dr i t e s» 1932 ( a 

puntate; i n u m e r i si riferiscono alle pgg. della r iv is ta) . 

I l l l \ i ! \ i ' i I ' . Aut . - Andrea e l'ròlnshil (11 e d . r i toccata, ma rimasta 

i n b o z z e , d e l l e sue memorie 1917-1919 d i Cruda, edite già a puntale 

in « H y l l i i Drites », sotto i l t i to lo « U r t i e bu r rn i nder banori; t i ; Cemit »). 

I l a r = H A R A P I Z . M . - Mirdita - i n « H y l l i i D r i t e s » 1931 e 1932 ( c i t a t o 

con l 'annata e i l n " delle pgg). 

H D = a r t i , v a r i d i « H y l l i i Drites », po r t an t i liste toponomastiche (si 

c i t a l ' a m m l a e l a p a g i n a ) . 

.1 : V a n d e n Stcen d e . I K I I A V - J)e la situation legale des snjets oltomnns 

lìoii-musulman.s. Bruxelles 1906, pgg. 406...; ,T si serve per queste n o -

t i z i e ( l c i r / . ' iAo( /ro / i i ( i rilayet Salnamési (da no i detto alla scutarina 

« S a l l n à m c », H u d j r i é 1315, Sénc ìmal i 1313, Scutari , T i p . del V i l a y c l 

(annuario ufficiale 1897 d i quel v i layet , u l t ima annata pubblicata) . 

K G = dagli appunt i del Prof. K a r l GuRAKUQl. 

K i m = D . i M k . K I M Z A - Shka thote gojdhóna mi vjetersi tè Mirdites (Che 

cosa dice l a tradizione s u l l ' a n t i c h i t à della M i r d i t a ) , i n « H y l l i i D r i t e s » 

1935, pgg. 38... 

L L E N O H M A N T - Turcs et Monlénégrins ( c s t r . i n Corpus I I , 1866). 

L E — Lettere Edificanti della Provincia Veneta della Compagnia di Gesìi, 

annate var ie ; a d i i s u m m s ; o g n i a n n a t a h a d i f f u s e r c l a z i ( M i i s u l l a M i s -

sione Volante i n A l b a n i a ; estratt i in Corpus I I I . 

M = dat i e notizie fomi te all 'autore da S. E . Ko lé Bibi j M I R À K A J , che, 

ol tre all'essere egli stesso d i preminente famiglia della regione d i Puka, 

ha i m a notevcde competenza personale in materia. 

M U S A C H I - Genealogia di nostra ( Ja . sa Musaca - ed. Hopf, Chroniques gréco-

romanes. 

M K = M u s t a l ' a K R U . I A : n o t i z i e f o r n i t e a l l ' a u t o r e d a S. K . M u s l a f a Vlcr-

l i k a - K r u j a . 

JN = Fr . V . INoPCSA - a r i . Gcschichir der jetzigen nordalhanischen Stanimi: 

dello studio Beitruge zur Vorgeschichte und Etimologie TSordalbanieiis, 

i n « Wissensch. M i t t e i l . aus Bosnen u . d. Herzegowina » X I I (1912) 

248... (estr. i n Corpus I I , 1912). 

P = 'EXXr,viy.r) Mz\'y.'Kr, 'EYXuzXoTrxiSiia (ed. Pyrsos). 

Petr = notizie fornite ( in seriptis) all 'autore da P. Gaetano P E T B O T T A . 
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P G = A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B . P A L A J C A . R . G U R A S I I I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Krrlli Kishes s'Ahatil r fmit le 

Shales, in « H y l l i i Drites » 1941 (si citano i numeri delle pagine del-

l 'annata). 

R = C O R D I G N A N O e V A L E N T I N I - Saggio di un Regesto storico dell'Albania • 

Scutari 1 9 3 7 - 1 9 4 0 (se ne citano i numer i progressivi). 

S = S A T H A S - Documents... de la Grece au Moyen-Age, spec. nei v o l i . V I I - I X . 

dedicati agli s t radiot i . 

Sei T . S E L E N I C A - Shqipria ne 1 9 3 7 - Ti rana 19.17 (ne è sfrut ta la la 

parte lopcmoniastica nelle tavole prospettiche dei comuni) . 

\= notizie fornite all 'autore da S. E . Ekrem heg V L O R A , per t radiz ioni 

famigl iar i , essendo della famiglia bejlicale d i Valona, e per s tudi etno-

grafici e storici pers<mali, competente per (pianto riguarda la Laberia. 

1. A G R I - stirpe à n a s d i 7 0 case 

e 2 chiese che i P c c n ì k a j d i 

Sitala cacciarono da Pccaj alla 

propr ia venuta (PG 3 7 5 ) . 

2. A J D I N Ì S T - stirpe anas i n Boks i 

d i Plandi (GOr 4 0 ) . 

3. A L È K A J T , fratellanza - anas 

in K o p l ì k u (GOr 1 3 4 ) . 

4. A L Ì J A J T , fratellanza - stirpe 

r inomata i n K a s t r à t i (GjFP) . 

* 5 . À R B È N I , t r i b ù ? - corrisponde 

vagamente alla regione del po-

polo degli A l b a n i , che sembra 

avesse i l suo capoluogo i n A l -

banopolis (la notizia è d i To-

lomeo, (p i indi del sec. I I d . C ) ; 

Albanum o Arbanum fu cer-

tamente principato o despo-

ta to o giudicatura indipen-

dente nel sec. X I I I ( 1 ) , e dio-

cesi probabilmente d is t in ta da 

quella d i Croia ( A D ) ; se a 

qucll 'eiioca fosse anche t r i b ù , 

non r i su l ta ; recentemente r i -

sulta soltanto che ha suo luo-

go tradizionale d'assemblea, 

comune per t u t t a la regione 

che va sotto i l toponimo, in 

L a r ù s h k u (GJ) ( 2 ) . 

6. A R N I O F U S H A e A R N I T ( O 

FusHA e A R R I T ? ) , bandiera? 

— local i tà forse da ident if i -

carsi con I ' A R N I A del Gopc, 

che le assegnava 7 0 case con 

4 0 0 ab i tan t i nel 1 8 8 1 ; D e CA 

I I I la fanno bandiera del 

gruppo d i Dibra e V("igel. 

7. B A J Z A , bandiera - parrocchia 

i n te r r i to r io d i K a s t r à t i ; se-

condo Go p è sarebbe la seconda 

(1) Oorpus I I , 1201-1 '209; ih., 1208 , I I 2 8 ; il). 1 2 0 9 , V i l i I t i ; D K M E T R I U S 

C H O M A T I A N U S , ib., ante 1 2 1 B . 

(2 ) U J E C O V , § 1 1 1 2 . 
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delle due bandiere i n cu i K a -

s t r à t i si sarebbe s u d d i v ì s a nel 

1 8 8 1 , ma non ne ho conferma, 

anzi le L E (CCLI) nel 1903 la 

dicono appertenere alla ban-

diera d i K a s t r à t i ; n e l l ' 8 1 

contava una cinquant ina d i 

case con 1 2 0 0 ab i tan t i nei 

suoi 12 v i l l a g g i ; nei proverbi 

è r inomata per la sua produ-

zione d i fazzoletti (GjFP) . 

8. « B A R T S I » (Barc i ?, Ba rg i ?), 

fratellanza ? - famigl ia stra-

d io t ì ca dì cui , dal 1 5 1 2 al 

1 5 7 0 , ci son n o t i 9 membr i , dei 

qual i 2 Leka, 2 G j in i e un 

Gjoni , i l che c i fa pensare t ra t -

tarsi d'una fratidlanza; ab-

biamo anche v a r i t opon imi 

i n Albania che si possono con-

frontare con t a l cognome: Bar-

c i d i S k r a p à r i (G), Barc i d i 

Janina, Bar t s i d i Grevena i n 

Epi ro (E) , Lug l i i Barcines e 

Maja e Barc ìnes d i M a l i 

K ò l a j (G), BarciMla o BarcfiUi 

d i Shl laku, Bar? (o Barxha, 

o Pàre i ; ) pr. Kor(;a, B à r g a j t 

d i Lisa nella Mà t j a (G), BarQÌ 

della Tomoriea; i l cognome 

Barcia si sente ancora nelle 

colonie albanesi dì Sicilia 

(Petr) . 

*9 . B A R D H I O B À R D H A , ! , t r i b ù ; 

bandiera ? - G ne fa una va-

stissima stirpe largainente dis-

seminata; secondo una sua 

ipotesi, potrebbero essere i d i -

scendenti degli ant ichi A r d i c i 

o V a r d e i ; formerebbero la 

maggioranza dell 'at tuale t r i b ù 

d i Gashi, o, come precisereb-

be Gopc, la bandiera dì Tro-

p ò j a ; da (piesto gruppo d i 

Bard i l i sarebbero usci t i i Bè -

gaj ( v . ) ; i Bardh i d i Gashi, 

scm|)re secondo GOr, antece-

dentenient,' avrebbero forse 

avuto sede nelle vicinanze d i 

Scutari , dove a R r j i i l l i posse-

devano i pascoli della P a r ù j a 

e le terre colt ivate sulla sini-

stra del K i r i inferiore; d i f a t t i 

nel 1 8 4 0 , secondo B o u é , i 

« B a rd i de la valU'-e du D r i -

nassi » formavano « avec les 

Drivastcs » (Dr i sh t i ) una delle 

t r i b ù degli « Albana i s -Mal ì -

sors » p iù note e impor t an t i ; 

e certo anche at tualmente quel 

te r r i to r io porta i l nome d i 

B à r d h a j ( i l Bardhanjorrc delle 

carte non (> propriamente i l 

toponimo, ma i l t r ibule al 

plura le) ; anche gran parte 

della t r i bù dì Shl laku, del 

vil laggio d i B u z h à l a dì Puka, 

n o n c h é i M a l ù t a j d i T o p l à n a 

e d i K o p r à t i s o n o dei Bardhaj 

(GOr 3 8 e 3 9 ) ; quanto al c o -

gnome o s o | ) r a n n o n i e , larga-

mente usalo, anche nel l 'am-

biente stradiotico, d i Ba rdh i . 

e ai va r i topon imi ad esso le-

gat i , non è possibile ricavarne 

conclusioni, dato i l banale si-
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significato d i esso (hardhi = 

i l bianco). 

10. B A S T A , fratellanza ? - famiglia 

stradiotica. di coi coimscianio 

4 membri al pr incipio del 

sec. X V I ; un secolo (lopo 

t roviamo nna dinastia Basta 

feudataria di S. Mart ino, Roc-

caforzata. l'Oggiano e Monte-

parano in quel d i Taranto, 

riconosciuta come albanese (3). 

i l lust ra ta specialmente da un 

Giorgio famoso generale, da 

un Nicola e da a l t r i comandan-

t i d i t ruppe stradiotiche al 

servizio degli Absburgo; forse 

è qu i da richianuire i l topo-

nimo Basti ricordato dal M u -

sachi nel 1510 (4) e i moderni 

B a s t à r i d i K à g a j nella Màt ja 

e Bastari presso Tirana ( K G) : 

inol tre Basta i n Arcadia ( K ) ; i l 

cognonu' Basta è diffuso ambe 

nelle colonie albanesi d i Sicilia 

(Petr). 

11. B A Ì J S H E T - stirpe ànas nella 

t r i bù d i Shkreli , con proprio 

abitato, chiamato B a ù s h a e 

Dedaj (GOr 137); i l nome si 

può forse ut i lmente confron-

tare con quello della dinastia 

medioevale dei Balsha (nei 

(loc(^ serbi: Baosa) che ebbe 

largo dominio ne l l 'A l ta e fin 

nella Bassa Albania . 

*12. B A Z J A , bandiera? - nel 1896-

1897 contava 100 case, 60 

(•ristiane e 40 mussulmane, e 

aveva un capo dei vi l laggio e 

un alfiere, ent rambi crist iani 

( I -E C L X X V I I e C L X X V I I I ) ; 

sccinido CA sarebbe, con IJisli-

kashi t i to lo d'una delle ban-

diere del grujipo d 'Ohr i : Baz-

Bishkashi ; ma GMG ne fa 

un senqilice vi l laggio della 

bandiera d i R r à z a ; nei pro-

verbi i)orla la qualifica « Bàzja 

plake 11, forse per una siui pre-

sunta a n t i c h i t à (o per la sua 

ab i l i t à nel dirimere arbi t ra l -

mente questioni ?) (GjFP) . 

13. B E D È M (n Bedegni », « Ben-

deni »). fratellanza ? - famiglia 

stradiotica fli cui conosciamo 

4 membri , dei qual i un Pro-

gano e un Gj in i , dal 1535 al 

1566; nei jircssi di K a v à j a c'è 

un villaggio di t a l nome; no-

t i s i tu t t av ia che « bedèn , - i » 

significa « b a s t i o n e » , e qu ind i 

detto vi l laggio potrebbe pren-

derne l 'appellat ivo senz'esser 

culla d 'omonima fratellanza; 

anche a Scutari ci sono at-

tualmente delle famiglie Be-

dèn i . 

*14. BtJDHÀNA (« Pedana », « Pla-

na »; alcuni pronunciano « Plla-

na »), bandiera ? - c forse l 'an-

( . ' )) I ' . C d i d , Citsali albanesi nel Tarenlirw. 

( 4 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \JO M e m o r i e g e n e a l o g i c l i e d i ( l u e s t o e s i l i a t o d i n a s t a s o n o s t a t e p u l d i U e a t e 

d a l l o U o i T , Chroniques Grcvo-Iìumunes; v. i n f r a , n . 2 3 ( > . 
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t ica Bassania. c i t t à degli I I -

l i r i ; spesso nominata poi , spe-

cialmente sotto la grafia « Pe-

dana », nei docc. ecclesiastici 

dei secc. X V I I e X V I I I (v . p. 

es. CG, a cominciare dal 1621): 

nel sec. X V I I I contava an-

cora 900 case in abitato ur-

bano (« la gatta v i poteva 

passare d i te t to i n te t to »), ed 

aveva vasti possedimenti nel 

B r e g m à t j a sottostante, poi 

vendut i ai soprascutarini ; nel 

1895 aveva solo 48 case; 

causa della decadenza la peste 

e ancor più i sangui ( L E 

C X L I ) ; secondo i l C sarebbe 

una delle 6 bandiere della Mal -

sìja e Lezhes; però dai capi 

della stessa Malsija e da GMG 

ho sempre sentito parlare di 

4 bandiere (5), e B e d h à n a . che 

GMG dice semj)lic<' ka lù i i . non 

v'era inclusa. 

B È G A J T , fratellanza - uscit i 

dal ramo dei Bardh i d i Gashi 

(v . ) , dominar<mo forse dalla 

fine del sec. XVT fino a gran 

parte del X V I I I i l sangiaccato 

d i D u k a g j ì n i e per qualche 

tempo nel sec. X V I I I anche 

Scutari , come feudatari mol to 

indipendent i , con sede a Peja 

( Ipek, Pec), donde anche i 

nomi d i BegòUi o Pejòlli 

(GOr 38). 

16. BÈKA . 7 , fratellanza - appar-

tiene a Tr icpsbi ed è elencata 

da GjFP t ra le « fise t é permcn-

diina » (s t i rpi r inomale) di ' i 

proverbi . 

17. « B E L I S I » e « B E L L U S C I », o 

B E L L Ù S I I A . fratellanza? - un 

« maestro Giorgio Belussi » a]i-

pare nel C 1416-7; anche t r a le 

famiglie stradiotiche si t ro-

va una volta ta l cognome nel 

1545; i l toponimo Belusi si 

conserva i n Grecia nell'epar-

chia d i Missolungi, al Zante e 

i n Messenia ( E ; P ) ; Belusia 

in Eubea (P) ; t roviamo dei 

Bellusci i n Calabria e dei 

Bellusha in Sicilia (Petr) . 

*18. B E N D A , t r i b ù ? , bandiera? -

si potrebbe domandare se non 

sia l 'al tronde ignota Deiida 

(oppiduin ?) « c iv iun i romano-

r u m ». " in ora » fra Alessio e 

Durazzo d i cui P l in io (6) ; 

comunque cost i tuiva già epi-

scopato la t ino almeno dal 

sec. X I V (7) ; nel 1469 appare 

con ogni p r o b a b i l i t à come 

t r i b ù , o in certo senso ban-

diera, nominandovisi un « V u -

cho Scura voivoda della mon-

tagna d i Benda sopra 

(,!>) V . l a v o c e • M a l s i j a e L e z l i e s ». 

(fi) IJist. Nat. I l i , 2 6 . 

( 7 ) N e l 1 3 6 3 l a t r o v i a m o u n i t a c o n l a S t e f a n e n s c ( F A B L A T I ; G A I I I S ; E U B B L ) . 



240zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ 1 M ' . I l - r u l l i l i , H \ M ) I I ; K K K F K A T E L L A N Z E : H E K I Ì V T I - H K H Ì S I I \ 

Croja» (8) ; costituirebbe at-

tualmente bandiera (Hald e 

G) ; secondo i l Ba ld . farebbe 

parte del gruppo delle ban-

diere della Mà t j a , i l che con-

corderebbe col fat to d'essere 

stata un i t a come diocesi a 

([uella Stcphanensis (od. : 

Shtjefni) appunto nella M à t j a ; 

pe rò dal GJ (9) appare invece 

appartenere al gruppo della 

Malsija e Krues (Montagna d i 

Croja), e d i f a t t i , secondo M K , 

è i l p r imo dei r i pa r t imen t i 

d'essa Mals i ja ; conforme poi 

al pr incipio d i GMG che la 

« ana » (parte) d i Skanderbeg 

non ha bandiere, anche Renda 

non è bandiera ( M K ) ; un to-

ponimo Bena (la pronuncia è 

come quella d i Benda), si t rova 

anche nel te r r i to r io d i Shllaku. 

19. B È R B A T I ( « B a r b a c i » , « B a r -

ba t i », « Berba t t i »), fratellan-

za ? - i l nome p u ò essere 

d'origine « l a t ina », ossia d i 

quelle c o m u n i t à d i l ingua neo-

la t ina che facevano v i t a pa-

storale nel nord-est del l 'Alba-

nia e parlavano un linguaggio 

simile al rumeno, ed avevano 

nella propria onomastica anche 

l 'aggett ivo « barbato » ( - v i r ; 

< barbatus); fu numerosa e 

importante famigba stradio-

ti(^a, d i cui , in meu d i 60 anni 

(1,'>04-1562) conosciamo più 

d i 21 membr i , fra i (piali 2 

Gjoni e l l .eka; g ià antece-

dentemente però (nel 1487) 

un ramo almeno d i questa 

stirpe s'era trasferito nelle 

colonie d i Sicilia ( R ) ; i l co-

gnome, in un poemetto stra-

diot ico (10), f ig l i la sotto la 

forma « Berba t t i » ; e precisa-

mente sotto questa forma lo 

r i t rov iamo nel toponimo « Bèr-

ba t i » o « B é r b a t i » d i Gashi; 

G e GOr ci attesta questo 

esser nome d'antica stirpe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ànas, ossia d i quelle i cui resti 

vennero t r o v a t i sul posto dalle 

sopravvenute a t tua l i t r i b ù , nel 

caso nostro da quella d i Gashi ; 

certo i l t rovare i Berbat i i n 

Corfù, i n Morea, i n Candia 

( E ; P) e i n Sicilia ci conferma 

nell ' ipotesi , che col G teniamo, 

essere avvenuto un notevole 

spostamento nelle t r i b ù al-

banesi in direzione nord-sud. 

*20. B E R Ì S H A , t r i b ù , bandiera -

storicamente la p r ima vo l t a 

incont r iamo i l nome come 

nome personale i n un « Be-

rissa comitis Va len t in i » nel 

1242 ( A D ) , s icché lo potrem-

(8) Cnryiìis I I , I t l l l l , V I 2. 

( i l ) § 1 1 1 2 . 

( 1 0 ) E L E S S I , La presa di Xicosia. 
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mo ritenere pa t ron imico ; se-

condo i calcoli d i N sull 'albero 

genealogico tradizionale d i que-

sta t r i b ù , essa farebbe risalire 

le sue or ig in i al 1270-1370; se-

condo Gur (96 e 98) discende-

rebbe da Murre Dedi , caposti-

pi te , che v iveva circa i l 1420 in 

una regione p iù al sud, ben-

ché G-GOr sostenga l 'opinione 

da Gur r i f iu ta ta che Murrededi 

sia i l paese d'origine (Mar 

Nero? ) ; cfr. pe rò , sotto, i l 

nome della stirpe dei M u r d a t i ! ; 

certo è comunque che nel sec. 

X V t rov iamo i Berissii come 

« vetusta famil ia » nella D i -

bra (11); e. i l 1510 i Berisha 

o parte di essi sarebbero pas-

sati nella Puka (Gur 97 e 

100), e subito dopo un ramo 

ne sarebbe passato i n Trop(")ja 

( id 97); e. i l 1572 i l beg (Bra-

h i m ?) d i Peja l i avrebbe d i -

spersi i n Reka, K u i j i ecc., ma 

poi essi ne sarebbero to rna t i 

i n Puka ( i d . 98); e. i l 1630 se 

ne sarebbe fat to signore Sy-

l(!Jman agà dei Zo tn i , già 

servo dei Thaij i (v . ) (Gur 100); 

secondo N e D invece Ber ì sha 

sarebbe stata eliminata dal 

suo te r r i to r io d ' Iba l l j a d i Puka 

dai Thai j i dopo i l 1640, donde 

le perpetue inimicizie t ra i 

Ber ì sha e i Thai;! ; secondo le 

L E ( X X I I I ) i Tha(,i invece sa-

rebbero venu t i nel l 'a t tuale ter-

r i to r io circa i l 1750, arricehen-

dovisi e comperandolo dai 

Z o t n i ; Ber ì sha è t r i bù , come 

avveremo le l.E nel 1889 

( X V ) , ed h considerata dalla 

t r ad iz ì (me una delle 12 p r i m i -

t ive de l l 'A l t a Albania (CA), 

r inomata , nei proverbi , per 

do l i m o r a l i : « né Berishii b u r r i 

n ì ja » (G jFP) ; t u t t i i suo-

vil laggì nella Puka sono cat-

to l ic i ( L E X X I I I ) , ed ha per 

sua festa comune l 'Assunta 

( L E X V ) ; l'orma bandiera 

almeno dal 1889 ( L E X V I I 

bis), una delle 7 del gruppo 

di Puka (CA; G; B a l d ; GMG), 

sesta di esse nella precedimza 

(M), ma s t imatav i in modo 

speciale un tempo per r ic-

chezza e r i tenuta delle p r in -

cipali del D u k a g j ì n i ( L E X V I I 

bis); secondo tradizioni popo-

la r i , e i l ceppo p iù antico e 

diffuso nei t e r r i to r i delle va-

rie t r i b ù (G), tanto che cin-

que intere t r i b ù n (sarebbero 

propaggini: Ku(;ie D ; GOr 

266), staccatasene, secondo N , 

[ ir ìma del 1500 ( in contrasto 

con la not izia sopra r i fer i ta 

relat iva al 1572!), Lfihja, de-

r ivatane diret tamente o per 

mezzo (lei Kii(;ì, Ke lmi ' nd i 

( i l ) liAKi.iiTir.s, Devila... Ileoriiii Cnslrioiiii' (estr. in Viiriìits H , l.'iOfi), 
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come ramo dei K U Q Ì ( G O C 2 6 6 ) , 

Mer tù r i ( L E X C V I I I ; CA; G ; 

D) staccatasene circa i ! 150(1 

(N) (l)enclié, secondo le L E , 

ib id . , i Berisha e i Mertùr i 

oramai contraggano mat r imo-

n i t ra loro) , e la bandiera ( ?) d i 

A r n i ; altre derivazioni ne 

sono 80 case ànas d i Gruda, 

(1 ) ) . le fratellanze dei K ò n e j 

d i Fandi , dei Gèra j d ' Iba l l j a 

( G ) , dei Berìshej d i ShuUàni 

d i L n m a (forse resto dei Be-

rissii del sec. X V ) ( H D 1 9 3 2 

pg 4 8 3 ) , e p iù altre nei d i -

s t re t t i d i J a k ò v a e d i Peja (D) 

nella bandiera d i T r o p ò j a 

(Gur 9 7 ) ; anche la toponoma-

stica d à r ip rova della dif-

fusione d i questo ceppo, ben-

ché si possa sospettare t ra t -

tarsi anche d i r icordi di nomi 

personali: si ha un toponimo 

Ber ì sha i n P l a j n ì k di Luma 

e un altro in B ì t y q ì , Berishdoli 

in Selce e B c r ì s h d o l e l fratel-

lanza i n Dragò(;i dì P o s l r ì p a . 

Herìshej t grande fratellanza dì 

B ì tyq ì , i Ber ìshé s o p r a n o m i n a t ì 

d i Gruda ( G ) , Ber ì s lavc i lo-

(•alìlà presso P l a v n ì c a sul Lago 

d i Scutari , e (G) Fusha e 

Ber ìshes i n L ò h j a e un 'a l t ra 

Fusha e Berlsbés i n K e l m è n d i 

(GOr 2 6 6 ) ; D u s h k à j a nello 

.Jakovese è abitata quasi esclu-

sivamente da emigrat i dì Be-

risha e Mer tù r i , de t t i t u t t i 

Ber ishàni , pe rché Ber ì sha e 

M e r t ù r i sono dello stesso ceppo 

( L E X C V I I I ) . 

* 2 I . B ì c . A j , t r i b ù ? , bandiera - re-

gistrata nel 1881 dal Gopc 

c o m e semplice vil laggio d i L u -

ma con 100 case e 5 3 0 ab i tant i , 

è ora certamente i m a delle ban-

diere d i quel gruppo, d i spe-

ciale importanza tradizionale 

poiché i v i si raduna i l kuvend, 

o c s B c m b I c a di t u t t o i l gruppo 

(G. j ) ; s e poi i l gruppo stesso 

faccia t r i b ù , come asserisce i l 

Bald, opi>ure Bìcaj sìa t r i bù 

a sé (G), non ho elementi per 

giudicare; secondo GOr ( 2 0 3 ) 

e PG ( 3 7 5 ) , sarebbe ramo dì 

Shala; v i sono altre B ìca j , i n 

Shala, K a b à s h i e N é n s h à t i 

(G), ma va tenuto presente 

che « bic » (porcellino) e no-

mignolo o nome abbastanza 

frequente nell 'onomastica pa-

storale montanara; Mar ino 

Bizzi , arcivescovo di A n t ì v a r ì 

nel 1610 , sarebbe stato un 

Bìca j , benché na t ivo di Arbe 

i n Dalmazia. 

'*22. BiSHKÀsi, t r i b ù ?, bandiera ? -

nel 1881 sarebbe stata ban-

diera, staccatasi dalla Màt ja 

mussulmana e aggregatasi alla 

Mird i ta cattolica con le sue 

190 case e i suoi 2 0 0 0 - 2 4 0 0 

abi tan t i , dei qual i solo 3 0 0 

mussulmani (Gopc) e gl i a l t r i 

costi tuenti parrocchia catto-

A l ' P . 1! T l t l n C l , I I A M U K I I K K K R A T K I . L A N Z K : I t l S I l K È S U M I - n l T Y y t 2 4 3 

lica ( L E C L X l ) ; CA, Ba ld , G 

la fanno pure bandiera, e i l 

Ba ld anche t r i b ù ; i l Ba ld 

stesso l 'a t t r ibuisce al gruppo 

della Màt ja , CA a quello 

d 'Ohr i , G è incerto assegnan-

dola ora alla Malsija e K r ù s 

ora ad O h r i ; CA ne fa una 

bandiera sola, B a z - B ì s h k a s i , 

con Bazja ; GMG assicura che 

è uno dei due v i l l agg i della 

bandiera d i Rràza nel gruppo 

d 'Ohr i , e, data l ' a u t o r i t à sua 

va preso nella maggior con-

siderazione; essa è nominata 

{« P e s c a t i » ) nel 1671 dal Gasp, 

nel 1702 ( 1 2 ) , e, come parroc-

<'hia (« Bìscas i »), nel 1703 e 

1708 ( D P ) ; Ba ld le d à 2 1 9 1 

ab i t an t i ; affine toponimo r i -

corre anche i n M a l i i B i shkà -

zi t e Qafa e B i s h k à z i t fra 

P ù l a t i e Rr joUi ; nei proverbi è 

famosa (« tufen Pezhkàshi ») 

per i suoi greggi (GjFP) . 

* 2 3 . BiSHKÈSIIMI, o BlSHQÈMI, 0 

B I S I I ( ( ) - Q K T H U ! N I , t r i bù ? - i 

« Bischesini » {lege: Bische-

smi) figurano t r a le popola-

zioni che si sottomisero con 

patto bilaterale alla Corona 

di Napoli nel 1304; 4 s t radiot i , 

fra i quali un Gj in i , figurano 

dal 1504 al 1541 con tal co-

gnome, sotto le varie forme 

«Bischenì , Bischefni, Bischieb, 

B i sch i f en ì» : l a / (o b nella 

terza forma) v i si potrebbe 

intendere s, oppure th (salvo 

la poss ib i l i t à d 'un influsso 

del nome Shtjefni Stefano; 

anzi si p u ò sospettare, sul-

l 'analogia d i B u s h à t i < bu + 

s h a t ì , un b ' Shtjefni < Shtjef-

n i , come colonia più al sud 

della Shtjefni episcopato della 

M à t j a ) ; comunque sia i l 

Patsh (13) ci dà i l toponimo 

B i s h k è s h m i ; i l Selenica (14) 

ce ne dà due: B i shqèmi nel 

distret to d i E l b a s à n e B i s h q è -

t h é n i i n quello d i Lushnja : 

la carte p iù recenti ci danno 

B i s h t q è t h u n i , dove si p u ò 

anche sospettare un tenta t ivo 

d'interpretazione ( b i s h t q è t h u -

n i = coda-tosata). 

*24. B i T Y Q i , t r i b ù , bandiera - t r i bù 

e bandiera (Bald ;CA) (15) del 

gruppo della Malsija e .Takò-

vés ( B a l d ) ; sarebbe una r a m i -

ficazione della vasta stirpe 

dei B à r d h a j , oriunda d i K o -

m à n i e consanguinea coi Qer-

rè t i ( D ; N ) ; ha molte propag-

gin i specialmente nella K o -

( 1 2 ) ( I I K I l K ^ N A N d .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / / . I I I K I I I Ì I I . v o i . I . PS?. !).). 

l i ; ì ) Da.'i Sfnntsrhnk lìfriit ( V i e n n a , t J K I t ) : ca i - t . i g e o g r a f l c a a n n e s s a . 

( I l ) T . ."St':t,i':N'P'A. Sh'ii/ji-id Ili' 1927 ( T i r a n a , 1 9 2 7 ) ; ì n d i c e t o p o n o m a s t i c o . 

( l . ' i ) V . a n c h e C A v o i . I , p a . 2 2 0 , e v o i . I I . p a . 1 2 1 . 
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sova, come già la famiglia di 

R i z à Beg che coi Curr i si d i -

sputava alla fine del sec. scorso 

i l governatorato d i . Jakòva 

( L E C I , X X X V I ) , e quella po-

tente anche tu t to ra dei beg 

K r y e z i u (G), e anche i n Si-

ci l ia si t rovava qualche fa-

migl ia « B i t i g i » (Pe t r ) ; i «Bet-

t uc i » son nomina t i fin dal 

1 6 3 8 o dal 1644 , quando ci 

andarono i Francescani ( 1 6 ) ; 

nel 1893 contava 2 0 0 case di 

cui le sole 11 d i Vogòva cr i -

stiane ( L E X C V ) ; Ba ld le 

attribuisce 2 0 4 4 ab i tant i . 

2.5. B o B i , fratellanza - sarebbero 

antica stirpe ànas ( G ; GOr 4 0 ) 

e quindi elencata nei proverbi 

come « fis i keq » (catt iva 

razza) (GjFP) ; i l nucleo or ig i -

nario ne risiede i n Gurra e 

Nìcaj d i Shala, venutovi p e r ò , 

secondo N , da Sh i ròka presso 

Scutar i ; invece, sec. PG ( 3 7 5 ) , 

da Sh i ròka vennero (poi ?) 

i Gimaj d i Shala che sot tomi-

sero i Bob i à n a s ; questi i n 

gran parte sciamarono nella 

Puka alla fine del sec. X V I I I , 

i n F i r a (attualmente 40 case) 

e i n Kokdoda come servi dei 

Zo tn i , e d i là i n KaQanik 

( G ; GOr; Gur 9 6 - 1 0 0 ; PG 3 7 5 ) . 

e a l t r i i n Grue i iù ra ( N ; G) ; 

i Bob i della Puka si spacciano, 

poco credut i , come consangui-

nei coi Ber ì sha e coi Thai, i 

(Gur 1 0 0 ) ; un toponimo Bobi 

è dato da Gasp nel 1671 con 

13 case e 5 8 anime, e dal Cor 

nel 1 6 8 8 ; i B o b i d i Shala 

si fecero una fiera rinomanza 

al tempo del vis ì r d i Scutari 

M u s t a f à Bushat l i (fine sec. 

X V I I I ) per una vendetta pre-

sa sui mussulmani dì Bù ja j d i 

Gashi profanandone la mo-

schea (Har 1931 . 1 6 9 ) ; ci sono 

dei B ò b a j in Suina e si dicono 

consanguinei con Shala, Sho-

shi e M i r d i t a (GOr 4 0 ) , e uno 

Stani i Bobos si t rova nel 

comune d i F j e r -Shègan i nella 

Media Alban ia . 

*26 . B O G A , bandiera - è la quarta 

e la minore ( 65 case con 6 5 0 

ab. nel 1881 sec. Gopc; 7 5 

case sec. D ; 3 4 case in 2 v i l -

laggi con 2 2 8 ab. sec. Ba ld e 

A l ) delle 4 bandiere della t r i b t i 

d i K e l m è n d i , b e n c h é però in 

guerra seguisse Shkrel i ; v i si 

ha un gruppo di à n a s , i Ndrèj.'ij 

(G), ma del resto t u t t a la ban-

diera è nei proverbi r i tenuta 

d i ca t t iva razza (« fis i keq »). 

tanto che per dispregio si 

suol di re : « teshtii i Boge ! u 

(Sternuti quel d i Boga 1) (Gj -

( I B ) C A , v o i . I , p g . 8 9 . 

A P P . B - T R I B Ù , B A N D I E R E E F R A T E L L A N Z E : B O I N É T - B Ò Z H A J T 2 4 5 

KP); i l top. è dato da Cor 

nel 1688 e da Cant 1 6 8 9 ; not is i 

che c'è un top. Boga anche pr. 

Peja, forse dal tempo i n cui 

K e l m è n d i colonizzava la regio-

ne; cfr « Odubocha » (p. 1 9 2 ) . 

27. B O Ì N È T - stirpe ànas in Gruda 

(GOr 2 6 4 ) ; cfr. T r a b o ì n a . 

*28. B O K S I , t r i b ù ? , bandiera? -

I l Gopc nel 1881 la faceva 

semplice vi l laggio nella ban-

diera d i Dr i sh t i o in quella d i 

DragÒQÌ, i l Ba ld la fa bandiera 

essa stessa, comprendente, dei 

vi l laggi a t t r i b u i t i dal Gops 

alle due dette altre bandiere, 

Boksi , Dragón i , Mesi, Myselì-

m i , inol t re Dardha e Vòr fa j , 

n o n c h é Rashi che Gopc d à a 

K o p l ì k u , e Grizha che g l i a l t r i 

fanno bandiera a se; i l Bald 

stesso la mette nel gruppo 

delle R r à n z a t e Mbishkodres; 

CA, col Gopc e p iù aderente-

mente alla topografia, nel 

gruppo d i P o s t r ì p a , e la qua-

lifica t r i bù e bandiera; Ba ld le 

attribuisce 1 4 9 8 ab., p iù i 

1 1 9 8 d i Dardha (e i 1044 d i 

Grizha); i l t e r r i to r io è prover-

bialmente famoso j)er le sue 

angurie (« Boksi sharqij t ») 

(GjFP) e per i l suo tabacco 

( K G ) ; a l t r i Boksi sono à n a s 

nel paese d i Plandi (v . ) , e 

qu indi elencati dai proverbi 

t r a le « fise te kéqì ja » (cat t ive 

s t i rpi ) (GjFP) , però più pro-

l ir iamcnte sembra che i v i siano 

ànas solo g l i Ajd ìné (GOr 4 0 ) . 

29 . BoRSHi, fratellanza - numero-

sa schiatta stradiotica (« Bor-

sì », « Borsa ») d i etri conoscia-

mo p iù d i 15 membri dal 1 4 7 3 

al 1 5 4 7 , fra i qual i un Leka 

e inol t re un Andrea « da le-

rico », ossia da E r i k ù a , l 'an-

tica Oriciis, presso D i i k a l i 

a sud d i Valona (S); d i f a l t i 

abbiamo vivente ancora nel 

distret to d i S a r à n d a un to-

ponimo Borshi , sulla cui mon-

tagna esistono rovine d 'un 

castello (G) ; c'è un Borshi 

anche dalle p a r t i d i Bi l ì sh t i , 

e c o n v e r r à forse anche esa-

minare i t opon imi Borea pres-

so Durazzo e BorQ-Kuqé l l ìmaj 

presso Shjaku (G) ; ramo dei 

Borsa stradioti è da conside-

rare la famiglia Borgia siculo-

albanese d i Piana d. A . (dove 

la Chiesa d i Sh' M r i j a e Boshit 

è attestata come « e Borshi t ») 

che sembra aver trasformato 

i l suo cognome i n omaggio o ad 

imitazione d i quel dell 'arcive-

scovo Borgia d i Monreale, e 

altro ramo si p u ò forse ritenere 

quello dei Borsa di Atene nel 

1821 ( E ; P). 

30. B ò z i l A j T o B ò z m o . i T - la loca-

l i t à è nominata da Cor nel 

1688 " B o x i a » ; i B . sarebbero 

i n H o t i ànas o forse venut i 

contemporaneamente ai nuov i 
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I l o t i (v . ) in Ur i i ina presso 

lo H a n i i H o t i t ( G ; GOr 40). 

31 . B R À C A J T - stirpe ànas ehe si 

incontra i n D r a g ò (-i presso 

Scutari , elencata perciò t ra le 

" lise te k é q i j a » (cat t ive s t i rp i ) 

(GjFP) , e nella bandiera d i 

V u k l i (G). 

*32. B R A T O N O S I C I , t r i bù - piccola 

t r i b ù , albanese d'origine, ma 

già da tempo inontcncgrina 

( D ) ; B iz nel 1610 la nomina 

« Bratonezzi da lmat in i », cioè 

d i r i t o serbo; concorda con 

l u i i l Boi nel 1614, at tr ibuen-

dole 87 case e 260 uomini a t t i 

alle a r m i ; anche nel 1649 f i -

gtira appartenente alla dio-

cesizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (t serviana » (serbo-ortodos-

sa) di Zeta (CG); i l Bone nel 

1840 l'elenca fra g l i « Alba -

nais-malisors en grande majo-

r i t é catholiques », sotto i l nonu-

d i « Bratonesi ou frères », e poi 

con maggior precisione, l i pone 

fra le t r i b ù della nahia o d i -

stret to montenegrino di Ku( ; i . 

sulle pendici occidentali della 

Montagna d i K u ( ; i . un po' 

più a nord del Drekalovic i , 

verso uno dei piedi del K o m i ; 

era computata fra i Brda o t r i -

bù confederale col Montene-

gro ( L ) ; at tualmente le carte 

danno un to])(minio Bratono-

sici sulla Mala Reka affluente 

della Moraca (17). 

33. B R D A - gruppo di t r ibù t u t t e 

o quasi tu t te d'origine alba-

nese, ma annesse, a cominciare 

dal pr incipio del sec. X V I I I , 

al Montenegro, facendovi una 

e n t i t à bene ind iv idua ta (18) 

col nome d i Brda, ossia Mon-

tagne ( t r i b ù , pe rché del re-

sto t u t t o i l Montenegro era 

montagnoso), confederate con 

dis t inta amministrazione ; ne 

facevano i)arle, oltre a gruppi 

d i « uscocchi » o fuggiaschi per 

vendette oppure band i t i dal 

ter r i tor io turco, le t r i bù d i 

P a l a b à r d h i - Bje lopavl ic i , P ì -

])èri, Ku<;i, Vasojevici supc-

riore, Bratonosici e Drcka lo r i -

Drckalovic i ( L ) ; al tempo d i 

D (c. 1900) erano ancora consi-

derati Brda i Bje lopavl ic i , i 

( 1 7 ) l ' H E V T A i : e H I ; K . N I I T , .llhimiiii ( c a r t i i K C D K I ' . 1 :IIUI).(JUtt). 

( 1 8 ) O l t r e a l l e a m p i e n o t i z i e d e l H a l d d e l i j e d e l l a 1) , c h e cu le p r e s o u t a u i i 

coLi ie s r u i ) p o d i P r o v i n c i e a, s é , s o n o « i K i u f i c a t i v o le s e g K . e s p r e s s i o n i d e i C o d i c i 

l u o i i t e n e g r i n i : > N o u s , c h e f s , a n u i e n s e t a i i t r o s e o m p a g T i o n s d e (•l ia( |uo p l ò m c 

( t r i b ù ) d e n o s l i b r c s p r o v i n c e s d a M i m t é n é , j : r o e t H e r d a . . . . .Si u n M o u t é n é g r i n 

t u e u n d e s e s f r è r e s n o n M o n t é n é g r i i i ou l ì c r c l i a . i i i . . . >. ( C o d . d i P i e t r o i , 1 7 9 ( i ; 

Corpim I , 2.59; i n t e s t a z i o n e e a r t . 2 ) . • l l i u i i c l I c r . l ' r i n e c e t .Se i j in i i er d c s l i h r c s 

M o n t e n e g r o e t B e r d i i • ( d o d . d i D a n i l o , 183.'j; Corinis I , 2() : ì ) <;ìiv n u i i u r u i ( | u a s i 

s e m p r e d i s t ù i t a m e u t e M o n t e n e g r i n i e J i e r d i a n i . 
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Pìpér i e i Pjesevei, dei qual i 

u l t i m i D non aveva partico-

lareggiate notizie . 

34. » B R E S ( E ) N A », fratellanza ? - 5 

s t radio t i d i t a l nome si t rovano 

r icordat i nei docc. del S al 

1,S11; si possono confrontare 

con esso i t o p o n i m i : B r è z h -

dani d i P e r m è t i , B r è z a n i o 

Brèzhdan i d i K l i s ù r a , Brezhana 

corso d'accpia presso Struga, 

B r è z h a n i loca l i tà pure presso 

Struga, Breznja d i L u m a , 

Breshn ìku d ' E l b a s à n , Bresh-

tani d i D ib ra , Breshtani o 

B r è z h d a n i d i Ko lòn ja , Bresh-

I jan i d i B e r à t (nominata pro-

babilmente anche nel 1203-

1230) (19), B r è z h d a n i d i D i -

bra, B r è z h d a n i d i Kigevo, 

B r è z h d a n i nello Sbpati ; va 

pure r icordato i l cognome 

Brèshc r i che si incontra fra 

g l i Albanesi d i Sicilia (Petr) . 

'òS. B R U T I O B R R U T I , fratellanza, 

t r i bù ?, bandiera ? - un Bar-

tolomeo B r u t i fu ambascia-

tore d i Durazzo a Venezia 

nel 1439 (20); un « messer 

Anton io B r u t i e compagni 

forusciti et hora habi tan t i in 

Dulcigno » son nomina t i e. i l 

1500 (21); ima famiglia B r u t i 

d'origine Duleignota ebbe 

grande storia alla fine del se-

colo X V I : un Giovanni B r u n i 

(lege: B r u t i ) fu arcivescovo 

d ' A n t i v a r i d a l l 5 5 1 al 1571 (22), 

suo nipote Bartolomeo, fat to 

Iirigioniero da i Turch i con lo 

zio (mor to mar t i r e su una 

galera alla bat tagl ia d i Le-

panto), col favore del gran 

vis i r Sinan Pasc i à , albanese e 

suo parente, fece carriera d i -

plomatica al servizio della 

Porta e dei p r inc ip i Moldav i 

del suo tempo, come pure al-

t r i membr i della sua famiglia , 

che, alla caduta d i Dulcigno 

(1571), s'erano trasfer i t i i n 

Is t r ia (23), a servizio d i v a r i 

p r inc ip i e specialmente d i Vc-

vezia (24); essi erano impa-

( 1 9 ) . l o . A c o c A i c u s , Acliiia, i n Coriius 11, 1 2 0 1 - 1 2 3 0 . 

( 2 0 ) A r e h . S t . V e n e z i a , . « e n M i x . , L X , c . i : ì 9 t ; e d . . I O K U A , i n « l l e v . O r i c n t 

Lat. « B ( 1 8 9 8 ) p g . t l 2 . 

( 2 1 ) B i b l . N a z . N a p o l i , X ( i 3 7 , f. 1 5 9 : K e l l . d . P r o v v c d . d . I J a l n i a z i a ; 

e d . J o R G . i , I V , p g . 2 7 2 . 

( 2 2 ) F A U L A T I , lllyricum SM-raia, t. V i l i ; Itrucsio, n . 1 1 7 3 . 

( 2 3 ) F A U L A T I , ib.; P A R U T A , Ouerra di Candia. 

( 2 4 ) C o s ì i n u n Aw.. v e n e t o d i c u i a v e v o c o p i a , o r a p e r d u t a n e l s a i ' c h c g g l o 

d e i m i o a r c h i v i o i n . S t n i t a r i ; e r a u n a r e l a z i o n e i n c u i s i p a r l a v a d ' u n i l r u t i d i f a -

m i g l i a d a t e m p o a s e r v i z i o d e l l a ! i e p n b l > l i c a , " g i o v i n e % o s s i a a l l i e v o d i p l o m a t i c f » 

p r e s s o i l B a i l o a C o s t a n t i n o p o l i ; v . a n c i i e H U K M U Z A K I , V . X I . 
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Tentati anche con i p r inc i i i i 

Albani d 'Urb ino e RomazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (25): 

i l l o p c n i i m o Hrnt i ricorre ab-

bastanza Irequentemente nel-

l ' A l t a Albania , e c ioè : presso 

i l Mil iskàt i ; iiella regione di 

Hasi , e in quella d i K a s t r à t i : 

presso Ra])sha in (piella di Ho-

t i ; presso Jubani nelle v i c i -

nanze d i Scutar i ; a SO di 

P r i z r è n i ; (piest 'ul t imo farebbe 

t r ib f i o bandiera ( ?) del grupjio 

d i Pr iz rèni (D) . 

*36. B U A , t r i bù - questa in ipor tan-

tissinut t r i b ù epirota. dal solo 

Pouqucville è detta valacca, 

contro t u t t i g l i storici me-

dioevali e moderni , e contro 

la documentazione che vedre-

m o ; già nel sec. X I V aveva 

la sua importanza storica, 

sicché nel 1333 la vediamo an-

noverata (26) fra le t r i bù delle 

alte montagne verso la Tes-

saglia (Pindo), albanesi d i 

stirpe, prendenti i l nome dai 

p ropr i filarchi (cap i - t r ibù) , 

t ransumant i , che, temendo d i 

essere assoggettate a forza 

nello scendere a svernare, si 

adattarono a por tar doni al-

l ' imperatore Andronico I I I , 

mentre fin allora si considera-

vano àf iarriXcuTC / r , , ossia i nd i -

pendenti ; nel sec. seg., ram-

po l l i d i questa t r i b ù , eviden-

temente sostenuti dai propr i 

(•(Uitribnli, salgoiu) al potere 

in Epi ro col t i t o lo di signori 

d'Angelocastro ed A i t ò s ; tale 

Gj in Bua Spala ehe nel IS?,') 

rovescia G j i n Losha dell 'emula 

t r i bù dei M a s a r à k i , despota 

d ' A r i a e R o g ò s , e diventa de-

spota l u i stesso d ' A r i a e Nau-

pa t to ; mor to l u i nel 1400, g l i 

succedono i l figlio Paolo nel 

despotato d i Naupat to , che 

pe rò cede a Venezia nel 1407. 

e i l fratello Maurizio che rie-

sce a prendere nel 1403 i l t i -

tolo d i despota d ' A r i a e Ja-

nina, finché nel 1418 è ucciso 

da Carlo Tocco (27); poco dopo 

una colonia d i Bua si t rova 

i n Morea, dove un Rosso 

Bua, capo d i 4 katune d'alba-

nesi, si offre nel 1423 a Vene-

zia (28); i v i pure t roviamo 

nomina t i nel 1455 uno « spet-

tabile » Alessio e un Piero (29); 

nel 1488 im 'a l t ra colonia ne 

t roviamo in Sicilia (R) , dove 

i l cognome si <onserva tu t to ra 

( ' 2 ' ) ) . \ r c h . CoiTcf. V e n e z i a ; C i c o g n a . 1 ( ) 3 0 ; \ ' . \i.f;.v'fiNi,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sinitunrìntur, ( in a p -

p u n d . a l l a r i v i . s t a " i^elca " , 1 9 3 1 , p g . 1 3 9 : A l l i a n i . 

( 2 6 ) C A N T A C C Z E N C S ; e s t r . in Vorima I f , 1 3 3 3 . 

( 2 7 ) S .vrH.v-s , I 3 1 ; I T . 2 3 1 ; C f r . 1 ) K M A S - L A T I I I I : , Trixor ili < •hrininhiuir. 

( 2 8 ) S A T H A S I , 1 1 0 . 

( 2 9 ) S A T H A S 1 , 1 3 8 . 
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(Pe t r ) : probabilmente d 'or igi-

ne stradiotica, pe rché dal 1481 

al 1570 la t r i bù prende larga 

e preminente parte i n t u t t a 

la v i t a stradiotica c(m non 

meno d i 44 suoi membr i , fra 

i qual i 2 Gjoni . un Gj in i . un 

Bardh i , e, famoso fra t u t t i . 

Mercurio Bua , dottore e conte, 

tenuto i n gran considerazi<me 

come condottiero da var i stati 

che se lo dispulavano, finché 

10 ebbe definitivamente Vene-

zia (30): ancora al tempo del 

Pouqueville (31) formava t r i bù 

bene indiv iduata e riconosciu-

ta come tale dal governo tur-

co; i n Albania ne rimangono 

i toponimi IJiijaj d i Gashi e 

i n Myze(ieja Bu ja t i (32), che 

s'incontra anche al Zante, in 

Arcadia e nell 'Argolide ( E ) : 

Buja s ' incimtra presso A r i a , 

pressi» Patrasso, ne l l 'A t t i ca 

(dove antic. si chiamava Sà-

lesi con interessante r i fer i -

mento a Shala (v . ) ), nel l 'Argo-

l ide-Corinl ia , i n Arcadia, in 

Messenia, i n Transi lvania , nel 

F r i u l i ( E ; P ) ; Buje ne l l ' I s t r i a : 

11 toponimo d i Transilvania c 

del l ' I s t r ia potrebbero appog-

giare la tesi del Pouquevil le; 

quello pe rò de l l ' I s t r ia e quello 

del F r i u l i (dove s'incontra 

anche i l cognome B u j a t t i ) po-

trebbero corrispondere a co-

lonie albanesi o stradiotiche 

venute dopo la caduta d i Mo-

done e Corone. 

*37. " Buc .c .ESEi t r i b i i Y - popo-

laziime. o t r ibù sec. A D , I r a 

quelle che nel 1304 si sot tomi-

sero a p a t t i al Re d i Napol i 

( A D ) : i l nome si può raffron-

tare col lo|)(niimo Hiizczi, v i l -

laggio di Luma , o, più pro-

babilmente, con Bulqiza (v . ) . 

*:!8. B u G . T ò N l , bandiera - ima delle 

7 bandiere d i Puka (CA; 

GMG) ; 65 case del vi l laggio 

d i Bug jòn i v i sono discendenti 

dalla grande t r i b ù , qua e là 

smembrata, dei Thagi (Gopc; 

L E C C X X V - V I , i n data 1899; 

G; Gur 97); sec. M è la ])rima 

delle due bandiere che i Tha^ i 

formano nel gruppo d i Puka, 

terza i n ordine d i precedenza 

fra le 7 : ne furono signori i 

Zo tn i ( v . ) ; b a j r a k t à r Dedè 

l ' r r o k i i ( M ) ; 1198 ab i tan t i nei 

due v i l laggi d i Bug jòn i e d i 

Fjerza (Bald) . 

*39. B u L O R i . band i i r a - l a spiega-

zione del toponimo va forse 

ricercata nel fa t to che l ' I m -

pero Bulgaro del sec. X pos-

( 3 0 ) . ' S A T H A S , p a s s i m ; Curtius 1. 

( 3 1 ) Ciiriius U , 1 8 2 6 ( V ) . 

( 3 2 ) A D I I 3 8 6 ; A R A V A N T I N O S , I l 3 8 6 . 



2S0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A P P . B - T R I B Ù , B A N D I E R E E F R A T E L L A N Z E : B U L Q Ì Z A - B U S I C H I 

sedette per var io tempo (pie-

sta regione ehe era po i l ' u l -

t ima sua frontiera verso i l 

Nord de l l 'Alban ia ; esso è no-

mina to già dal Barlezio « mons 

iJidgari » per la m e t à del se-

colo X V (33), e poi nel 16fn 

si r i t rova appartenente alla 

diocesi d i Croia con 364 ani-

me (CG); è ora una delle 

4 bandiere della Malsi ja e 

l.ezhes (CA; B a l d ; G ; D M G ) 

con 769 ab. i n 4 o 5 piccoli 

v i l laggi (Ba ld ) ; b a j r a k t à r G j i 

Kola (GMG). 

*4(l. B t i L Q l Z A , bandiera - si p u ò 

ri teiu'r nominata già Ira le 

popolazioni o tr ibi ì del 1304 

s o t t o i l nome d i « Bucce-

sei » ( v . ) ; nel 1881 è nominata 

come « B u l c i », « landschaft « 

c i m 3 v i l laggi , 105 case e 600 

anime dal Gopc; ora è i m a 

delle bandiere della D ib ra e 

Vogel nella M à t j a (CA; G), o 

meglio nella D ib ra (GMG), e 

si t rova nel distret to d i Zer-

qani . 

*41. B l i R R È L I , bandiera? - s e c . i l 

Bald sarebbe una delle ban-

diere della M à t j a , ma secon-

do GMG non ha b a j r a k t à r né 

la conosce alcuno per bandie-

ra ; e nominata nel l()71 dal 

Gasp sotto la grafia •• Bar i l i », 

e nelle D P « Bor ic l l i », con 30 

case e 177 ab.; in Contessa 

Kntel l ina (Sicilia) si ha i l co-

gnome Borrel lo. 

12. » B t ' S i C H i », Bus i i ÌQi , fratel-

lanza - importante numerosa 

famiglia d i s t radio t i , « p r ima 

faineglia de albanexi » (34); ne 

conosciamo 26 membri fra i l 

1465 e i l 1555, fra i qual i 2 

Repossi, 1 Leka, 1 Progano e 

v a r i capi comandanti p r in -

c ipa l i ; la t rov iamo anchezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (« Vu-

z ik is») i n Atene nel 1821 ( E ; 

P) e fra g l i albanesi d i Sicilia 

i n Contessa Entel l ina fin dal 

1517 (35); at tualmente s'in-

contrano i toponimi d i B u -

zhìqi 0 Bozh ìq i i n Sci ì ta d i 

M à t j a , un Bozhì(ji i n L ù r j a 

( G ; CA I I I ) , un B o z h ì q i 

presso Ti rana (36); « Bozici » 

nel 1895 era vi l laggio d i 25 

case i n parrocchia d i Sci ì ta e 

Madhe, capo Marka Gj in i 

( L E C X X X I V e C X X X V ) : 

nel 1908 era r i tenuta una 

delle più potent i contrade d i 

Sci ì ta ( L E CCCI); i B . i z l i i . i i . 

sec. GMG, sono una delle 4 

grandi casate che danno i l 

l l i l i ) l . i l i i 'o \ t l , a d a . I l ( i 7 . 

( : Ì 4 ) N e l U " J 7 ; . S . \ T U . 4 s V I I . Ì7 , n . 1 1 4 . 

{'òi>) . S C H I R Ò , Canti tradiz. albanesi, p g . X . 

( 3 6 ) S K L K . N I C A . 
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noiiic ai 1 .Sem; della Màt ja , 

e precisamente a quello detto 

« semti i Skendcrit e i Buzhl -

q i t » con centro i n Klos . 

43. « B U S A » , « B u s i », « Buss i » 

« B u x i », fratellanza? - fami-

glia stradiotica d i cui dal 1504 

al 1541 conosciamo 4 membri 

(S); at tualmente abbiamo i 

t i qxmìmì dì Buza. frazione di 

Gjere (Gramshi, E l b a s à n ) . Bu-

zani frazicme di Poro(,ani i 

Eper (Gramshi, E l b a s à n ) , e 

Buzi vi l laggio i n provincia d i 

B e r à t dalle p a r t i d i Sinja (G) ; 

e un al t ro Buzi presso K o -

n ì t z a (36b): inol t re « Vuzi » 

nella Ftiotidofocide e i n E u -

bea ( E ; P), e 3 Buz i nella 

Corint ia , nella Messenia e nella 

Ft iot i focide ( E ; P). 

*44. B U Z A e U J I T , t r i b ù , bandiera -

e concordemente riconosciuta 

come tale; nominata per la 

pr ima vol ta (« B o u z a v o u ì » !) 

da Bone fra le t r i b ù degli 

« Albanais Malisors » p iù note 

e considerevoli; sec. i l Gopc 

sarebbe or iunda slava, e con-

tava, nel 1881, solo 700 ab., 

mussulmani, ca t to l ic i e orto-

dossi, dei qual i 150 uomini 

a t t i alle a rmi , i n 3 vi l laggi 

sulla modestissima superficie 

d i 20 k m q ; sotto i l nome 

t o r c o d i " Giielkanari » e ( | i i e l l o 

albanese d i Bregu i G j o l ì l 

(R iva del Lago - Labbro del-

l 'Acqua - Buza e U j i t ) aveva 

nel 1897 i l suo « b y l y k b à s h » 

nel t r ibunale ufficiale del « X h ì -

bà l » c o m e le altre 13 grandi 

t r i b ù , ma era compresa nel-

l 'unica bandiera d i R r à n z a t 

e Mbishkodres (.1); mmostantc 

i l n o m e non gent i l ìz io , ma 

l op (momas t ì co , sarebbe t r i b ù , 

e ora anche bandiera (CA; 

Ba ld ) ; nel vi l laggio d i Vraka 

la popolazione era cost i tui ta 

d a una colonia montenegrina 

ortodossa fin dai tempi del 

Gopc, e fu scambiata nel 1934-

5 con popolazione albanese d i 

.Iugoslavia; inol t re v'erano al-

t r i s lavi o slavizzanti a K a -

m e n ì c a , s icché, c o i cambia-

m e n t i avvenut i , la popola-

zione della bandiera che nel 

1913 contava 1100 ab., dei 

( p i a l i 220 ortodossi, nel 1918 

ne contava 675 g i à t u t t i m u s -

sulmani o cat to l ic i (Bald) . 

45. CÈRiJT - stirpe à n a s i n K a l i -

và(;i d i M i r d i t a (G). 

46. « C o M C H A N i », f r a l c l l a i i z a ? -

e r a n o un y É v o : ; r i n o m a t o c 

potente nella r e g i o n e d i Sco-

pia nel 1072 (37). 

47. « C o T S O N i C A », fratellanza - una 

( 3 6 ( / ) A l i A V . v x T I X o s , I I . 33! l . 

(37 ) J o . S O V - L I T Z A ; Corpus I I , I 0 7 ' i . 
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(Ielle 5 l'are pr inc ipa l i d i Su-

l i ( 3 8 ) . 

*48 . (jl,\,lA, bandiera - una delle 

7 bandiere della t r ibù d i Luma 

( G M G ; CA I I I ) . 

4 9 . Q A M É - una delle grandi t r i bù 

(> razze della Bassa Albania, 

da cui i l nonu' d i (,lamerìja o 

(,>anmrìja della nota regione 

epirotica; se poi abbiano mai 

costi tui to corpo indiviso e 

auloMomo, non mi risidta. 

50. ( ^ À N G A J T - stirpe ànas i n 

R r j o l l i (G). 

5 1 . QòKAjT e Q o K U - stirpe à n a s , 

col pr imo nome in R r j o l l i 

dove eontano 5 case (GOr 40 

e 2 0 0 ; G), e col secondo i n 

Or(->sbi (GMG). 

5 2 . « D A I C » , « D A I C I » , « D A I Z A » -

denominazione che r i t o m a 

molto fre(|uentemcnte nell 'ono-

nuistica e to[ionomastica alba-

nese, senza per(> che si possa 

dire se si t r a t t i d'una t r i b ù , 

e nemmeno d' ima stirpe, o d i 

due secondo i due t i p i " Dàjgi » 

e » D à j c a » ; come cognome, lo 

t roviamo attestato già nel 1335 

sotto la forma " Dajc » in K u -

sevo nella Zeta ( 3 9 ) , sotto 

(piclla " IJayci » nudto spesso 

nel C 1 4 1 6 - 1 4 1 7 , e « D a i c i » 

nel 1602 ( 4 0 ) ; sotto la forma 

" Daiza » ( in grafia alb. : D à j -

ca), lo t roviamo 11 volte fra 

gl i s t radiot i , dei qual i un 

Leka. dal 1182 al 1570 (S) : 

come toponimo abbiamo un 

Dàj(,i ( i i r on . : Dàic i ) lungo la 

Hojàna . uno In Z a d r ì m a e uno 

in l,('tajt di l i i t y ( j i , a cui si 

potrebbero aggiungere i m i -

nor i toponimi d i Shkrepi 

Dal(,' (li l ìediiài ia. Dàj(;ai t 

fratellanza d i y e r r è l i i Eper 

(Puka), e K r o n i i D a j g à k v e t 

pure nella Puka; un Dàjca 

(pron. : Dà izza ) o Gur i i D à j -

ces in Suina ( L E L I I e L U I ) , 

un Dàjci nella Mà t j a dalle par-

t i d i Lù r j a , la fratellanza dei 

Dàjcc t di H o t i e Daitza nella 

Ftiotodofocide (P ) ; i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bàjqi 

della Rojana è già nominato 

nel C 1416-7 , poi nel 1473 (R) . 

nel 1610 dal Biz, nel 1614 dal 

B o i , nel 1 6 3 5 e 1 6 4 8 (CG), nel 

1671 dal Gasp, nel 1 6 8 8 dal 

Cor*. Il l)àj(;i d i Z a d r ì m a , che 

è luogo t r ad ìz ì (ma le d'assem-

blea per ([uesta regione ( 4 1 ) , 

è nominato (« Ida iz i ») nel 

( 3 8 ) L U A K K :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coriiiis I I , I S(r.' o 1 8 0 3 . 

( 3 9 ) .Al) 1 . 7 9 8 . 

( 4 0 ) • ( l l f ( W t l i a i c i v e c c l i i u c a p o l a - i n c i p a l e ( I e l l a i i r o v i i i c i a i l i l l n c a . g i n « {('or-

pus I , 2 2 7 ) . 

( 1 1 ) S 1 1 1 2 . 
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1 4 5 9 ( 4 2 ) c poi nel 1621 (CG): 

Dà jca è nominata dal Gasp 

nel 1 6 7 1 , e nel 1 8 9 2 figura 

contrada d i Suma, residenza 

del capo d i questa ( L E L I I ) ; 

anche Dàjc i d i Mà t j a è no-

minato dal Gasp. 

5 3 . D A L Ì S H A . ! ! - O D E L Ì S H A . Ì T -

stirpe à n a s , ora estinta, i n 

K o p l ì k u ( G ; Gor 3 2 ) . 

54. Il D A N G L A », fratellanza - era 

una delle 5 l'are principal i (Il 

Sul ì ( 1 3 ) ; cfr. i l toponimo 

Dang l l ì j a , regione fra l 'Osùni i 

e la Deshnìea . 

5 5 . D A R À , fratellanza ':* - come 

famiglia stradiotica compare 

nel 1541 con 5 suoi membr i ; 

i l cognome s'è largamente 

conservato fra g l i Albanesi 

d ' I t a l i a e specialmente d i Si-

ci l ia (Pet r ) ; cfr., nel C 1 4 1 6 - 7 , 

cognome e nome d i vi l laggio 

con 11 case nell 'at tuale ter r i to-

r io d i R r j o l l i (GOR 2 0 1 ) ; i no l -

tre i t opon imi D a r à i n Grecia, 

eparchie d i Manllnea in Arca-

dia e d i Pyl ia e T r i f y l i a i n 

Messenia ( E ; P ) ; una famiglia 

D a r à si distinse i n Arcadia nel 

se. X I X (P). 

• 5 6 . D A R D H A , bandiera - v i l l ag -

gio di 100 case e 6 0 0 ab. nel 

gruppo (Il Kljesc ( '/) nella 

Dibra insieme C(ui (Jidima >̂ 

Re(;i sec. i l Gopi"; bandiera 

del gruppo d i Lù r j a , sec. i l 

Bald , con 1 1 9 8 ab. dei qual i 

2 3 8 a t t i alle a r m i ; bandiera 

del gruppo d i Dibra sec. G; 

sec. GMG fa una bandiera 

con Rei j i ; come toponimo, 

è uno del più frequenti, dato 

il banale significato della pa-

rola (dar(lh(% -a =-- pero, pera). 

*57. D E R V Ì S I I A . I T , t r ibù ' : ' , bandie-

ra fratellanza - sec. Bald 

sarebbe t r ibù o bandiera del 

gruppo d i D i b r a ; GMG non 

ne sa nu l l a ; sec. GOr ( 1 3 2 ) , 

sarebbe una fratellanza ànas 

d i Qelza nella Puka. 

58. DiBBA - regione che, sec. 

Gopè , era divisa in Dibra 

Superiore (c(m Z()gajt, Ma-

qcllara, Greva ecc.) e Dibra 

Inferiore, p iù le regiimi di 

Kljese ( ?) (con Qidl ina, Re(;i 

e Dardha), Mohri (^^ Muhur i ) , 

Lusnja ( - Luzna), Ma l i z i , Bul -

ci (-- Bùl('(;l). Kolobardan e 

Ri jeka ; sec. Bald è un grupixi 

d i t r i bù o bandiere compren-

dente Zfjgaj, Skendè r i o Ho-

meshi, D e r v ì s h a j , Zerqani , 

Lusna (Luzna) e M u h u r i ; i n -

vece sec. M K SkendcrI-Buzbiqi 

è II (piarlo seni/ della Mà l j a : 

( 1 2 ) A r e l i . S t . V e n e z i a , C o i n i i i e i r i n r i a l i , X V . e. Ol i : ed I . . j r i u ( ' . IJsliiir. X. 

1 3 9 ( d i e pen') legge • T d a r z I • ) • 

( 1 3 ) I J U A I C K ; Corpus 1 1 . I S i i : ! n I S O : i . 
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sec. G comprende Diirdha, ( lo-

meshi e forse Qidhna; com-

prende invece Qidhna, pr ima 

bandiera nelle precedenze, ReQ-

Dardha e Bnlf | iza , sec. GMG. 

che sembra aminellere che 

queste tre siano bandiere, 

benché in genere asserisca che 

la Dibra non ha b a j r a k t à r é . 

e quindi nemmeno bandiere; 

t u t t a la regiime ha una certa 

coesione, avendo un luogo di 

comune assemblea, benché i l 

G.[ ehe ce l'asserisce non sap-

pia dove sia: la Dibra va sem-

pre appaiata nelle enumera-

zioni d i t r i b ù e regioni con la 

Màt ja (Mat e Diber) . 

59.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA D I B R A e V O G E L (ossia Dibra 

Piccola) - gruppo di bandiere, 

ehe comprenderebbe Lur j a , 

Regi, M o r r i ( !) ( - Muhur i ) , 

Lozni ja (== Luzna) , Fusha A r -

r i t ( = Fusha e A r n i t ) , Ma-

cp'llara. Greva, Bulqiza, Zer-

([ani (CA I I I ) ; forse ricordata 

nel 1510 dal Musaehi sotto II 

nome d i « Deberina ». 

*fi0. D M I R R I , bandiera - i l Bald la 

fa I r ibù , ma è ben poco pro-

babile, po iché , come attesta 

anche G, ne formano parte 

fratellanze d i svariata prove-

nienza; invece è certamente 

l i n a delle 5 bandiere d i M i r -

d i ta , ma non delle . i origina-

rle, bensì In parti i agg i imlas ì 

spontaneamente e i n parte 

occupata da i M i r d i t i (CA) ; 

sec. GMG, siccome essa era 

interamente cattolica, la D i -

nastia dei G j o m à r k u s 'ado] ie iò 

per staccarla dal d i re t to go-

verno del turco governatore d i 

Scutari da cui dipendeva, ed 

aggregarla al blocco cristiano 

di M i r d i t a , e d i fa t t ì risulta 

che l 'ottenne dopo i l 1812 dal 

vis i r di Scutari Mustafa B u -

shatli come compenso per una 

vendetta cui r i nunc iò (Har 

45); forse l 'a t tuale nome d i 

Dib r r i corrisponde alla « De-

berina », regione ricordata nel 

1510 dal Musaehi come appar-

tenente già a Skanderbeg. 

seppure ad essa non corrispon-

desse la D ib ra e Vogel ; sec. 

un doc. del 1621 (CG), essa 

comprendeva t u t t a la parte 

" u l t r a iiiontes » della diocesi 

d'Alessio, lunga 40 e larga 

25-30 migl ia , con chiese in 

S. Giorgio d i « Ginna l i » e in 

S. .Maria d i « Spertasa » (Gjo-

na l i e S h p e r d h à z a ) ; i « D i b r i 

popol i » compaiono nel sito 

de l l ' od l fma bandiera anche 

nella carta del Cor, nel 1688; 

l'ompare uiriclalmente come 

bandiera nel 1861 e 1928 (14); 

nel 1881 si estendeva per 260 

( 4 4 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corpus I , 2 6 1 e 2 9 0 . 
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k m q . con 6500-7000 anime 

(Gopc), mentre i l Ba ld la 

computava in 800 case d i 

numerosi v i l laggi con 5574 

anime; ha II suo luogo t rad i -

zionale d'adunanza al Pero d i 

Mala (Dardha e Malés) in 

Sukaxhi , e b a j r a k t à r ne è J à k 

F r roku B a j r a k t à r (GMG) re-

sidente In Kashn j è t i (Bald) . 

*61. D o B H O V Ì S H T l , bandiera? - sa-

rebbe bandiera della t r i b ù o 

gruppo d i L u m a (CA I I I ) ; 

però come bandiera GMG non 

la l'onosce. 

62. D ò D A j T , fratellanza - le ap-

partengono una casa à n a s in 

R r j o l l i e altre i n Mur iqàni e 

in K<;ira (GOr 200). 

63. D ò M A . r r — stirpe anas in K a j -

vàl l i d i M i r d i t a (G), conside-

rata qu indi d i ca t t iva razza 

(GjEP) . 

64. 1 ) Ò R Ì : Z A , fratellanza - compare, 

col nome d i « Doriza », « Do-

roxa », « Doresa », « Doreche », 

tra le famiglie stradiotiche 

con 6 membr i , t ra i qua l i 2 

Gj in i e un Mexa, dal 1473 al 

1541 (S); un Ando Doresa 

compare nel 1602 t ra I vecchi 

capi pr inc ipa l i della » p rov in-

cia di Padenla » (45); sotto la 

l'orma « D o r s a » ; i l cognome 

s'è largamente conservato t r a 

g l i albanesi d ' I t a l i a ; nella to-

ponomastica albanese è ricor-

dato i n Dòresi (distr . d i Peza), 

Dòresi d i Pe(|inl. Dòresi (distr. 

d i S h k r a p à r i ) , Dòréza di T i -

rana, Dòrèza di Cermenika, 

Dòréza o Dòr iza (distr. di 

T e p e l è n a ) ; In quella greca 

abbiamo Dóriza d 'Arcadia, Do-

r l zà t a In Cefalonia, dove c 'è 

anche una famiglia Dorizas 

nel sec. X I X ( E ; P). 

65. D R A G O N I , bandiera? - sarebbe 

stata nel 1881 bandiera del 

gruppo di P o s t r ì p a (Gopc), 

ma la notizia non m i è confer-

mata da nessun altro dato. 

*66. D R E K A L Ò R I (si . D R E K A L O V I C I ) , 

fratellanza ?, t r i bù - la p r ima 

no t ì z ia che ne ho la ricavo 

dal nome d 'un Lale o Lalle 

Drecalov, o Dreca lo r ì , o Pre-

color » ( !) decorato del pom-

poso t i to lo d i conte e uno dei 

comandanti della t r ibù dei 

« Guzzi (Ku(; i ) albanesi » nel 

1614 (Bo i ) ; d i f a t t i nel 1840 i l 

Boué ci informa che i Dreka-

lov ic i erano una delle t r i bù 

della nahia montenegrina di 

K u i j i ed era disseminata suile 

pendici occidentali della mon-

tagna appunto d i K u g i , e 

(pi l i id l faceva parte dei Brda 

( L ) ; (pi indi anche II Gopé dà 

alla t r i bù d i Ku(; i i l dojipìo 

nome d i Kugi -Dreka lov ic i , e 

( 4 5 ) Corpus I , 2 2 7 . 
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D , che la r i t iene l'ratellaii/.a 

d i K u g i , racconta de l l ' i r r idu-

cibile c o n t r a r i e t à che le fa-

miglie dei var i r a m i di D r e -

kalovic i mostrano a ( imt ra r 

mat r imonio fra loro, i l che 

dimostra essere essi d'una me-

desima t r i b ù ; un Dedii d i 

Dreka lò r i e i suoi hanno dato 

origine a .HOO famiglie alba-

nesi delle 500 che formano la 

t r i b ù d i K a s t r à t i , e perciò i 

Drekalovic i non ccmiraggimo 

ma t r imon i con loro ( D ) ; i l 

passaggii> dei Drekalòr i al 

serbisino e alla chiesa serba 

è cominciato da l secolo scorso, 

quando presero ad affiancarsi 

al Montenegro nelle gueirc 

anli turche (D) . 

*ò7. D m s H T l , t r i b ù ? , bandieia -

è una delle bandieie del gruppo 

di Pos t r ìpa (Gopc; G), pic-

cola (D) ma centro delle adu-

nanze comuni per ta l legione 

(G.J), forse per merito del-

l 'antica c i t t à dì D r ì v a s t o d i 

cui ha ereditato i l nome e le 

rovine; CA e Hald la fanno 

anche tr ìbì i , ma i v a r i gruppi 

d i esogeni ( D ; IN), per es. g l i 

ab i tan t i dell 'ex c i t t à che si 

dichiarano discendenti dai Tur -

chi che la colonizzarono dopo 

la partenza degli abi tant i o r i -

g inar i nel 1479, indifferente-

mente computa l i Ira i mem-

br i della bandiera tanto da 

costituire la maggioranza d i -

re t t iva e da render famosa la 

bandiera nei proverbi (« Dr ish-

t i l u r q n i n » - K G ) , c i fanno 

dubitare dell'esattezza d i tale 

a t t r ibu to , seppure, sulla scor-

ta del B o u é , non v i si volesse 

vedere respressione topografi-

ca e pol i t ica della t r i bù dei 

Bardh i {« les Bardh i de la 

val lèe du Drinassi avec les 

Drivastcs «); 1202 ab. (Ba ld ) ; 

essi sono proverbialmente no-

t i come co l t iva to r i d i cipolle 

(GjFP) . 

(iH. DUKAGJÌM - vasta regione, 

press'a poco corrispondente al-

l 'antico principato della dina-

stia dei D u c a g ì n i , e t u t t a a 

regime d i t r i b ù ; pe rò l ' ambi to 

se n ' è andato restringendo e 

fors'anche spostando alquanto 

c(drai idar del tempo; nel pas-

sato comprendeva l ' a l to D u -

kagj ìn i (Shala, Shoshi, P ù l é t i , 

Nìkaj e Mer tù r i ) , i l basso D u -

kagj ìn i o regiime dì Puka, la 

M i r d i t a e la Mà t j a (4ft); at-

tualmente si chiamano « 6 

Bandiere d i D u k a g j ì n i » Shala, 

Sbostii. T o p l à n a , K i r i , Plandi 

e Gjani , che si dicono pure 

Il 5 Bandiere » pe rché alcuni 

non v i computano T o p l à n a , 

(Ili)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cnriiiia T, 2-2' e 2 2 S . 
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a l t r i Plandi la cui bandiera è 

custodita dal b a i r a k t à r di 

Gìma j dì Shala che l 'ha con-

quistata (47); si t r a t t a i n so-

stanza del gruppo dell 'al to 

D u k a g j ì n i ; anche i n un doc. 

del 1893 questo gruppo è detto 

delle II 5 Montagne che vanno 

con Scutari » (48), non essen-

dovi compreso, dell 'alto D u -

kag j ìn i , Nìkaj e Mertùr i che 

la T u r c h ì a s taccò per un i r l i 

con . Jakòva , e scindere cosi 

quel forte blocco cattolico 

(CA; GMG); alcuni a t t r i bu i -

scono a questo grujipo anche 

Shllaku (GMG), che secondo 

a l t r i va con la P o s t r ì p a ; i l 

gruppo del moderno D u k a g j ì n i 

ha i l suo luogo dì comune adu-

nanza i n Kodra Sh' Njergj 

(Colle S. Giorgio) d i Shoshi 

(GJ ) ; V., per la var ia estensione 

del toponimo, PG 492.... 

69. DuBÀKET - stirpe ànas in 

A p r ì p a (GOr 408). 

70. DlJSlll , bandiera? - secondo 

D (che lo chiama » Dùsha j ») 

sarebbe una delle bandiere di 

Puka, ma la no t ì z i a va r i f iu -

tata a confronto dell 'unanime 

les t ìn ion ianza di a l t r i testi loca-

l i e l e t t e ra r i ; i l cognome Dushi , 

molto il i lf i iso ne l l 'Al ta A lba -

nia, ha forse riscontro i n 

quello d i DuQÌ presso g l i A l -

banesi d i Sicilia (Petr .) . 

* 7 I . D u s H M À N i , t r i b ù , bandiera -

i l nome potrebbe ritenersi 

d'origine turca ( d ù s m a n = ne-

mico < gr. ì^ua i j t svr )? = osti-

le ?), oppure slava ( < dusa = 

anima - man. suffisso frequen-

te nei nomi propri ) (19); ma 

è da notarsi pure che t ra i 

castelli eret t i da Giust iniano 

i n Dacia Mediterranea o in 

Dardania. Procopio ci elenca 

anche un « D u s m a n e s » ; certo 

un Damiano Diismano nel 

1404 e un al tro nel 1446 f i -

gurano signori di P ù l a t i Mino-

re, cioè appunto di quella 

regione dove si t rova r o d ì e r n a 

D u s h m à n i ( R ) : potrebbero a-

ver presci i l nome da essa, o 

averglielo lasciato, come i 

Ducag ìn i lasciarono i l ])roprio 

al loro antico ]) r i i ic ìpato; un 

jNenada Dusii ian è nominato 

nel C 1416 e un al t ro Dusma-

nus nel 1435 (50); « Dusma-

n i » figura nel 1452 come uno 

dei t e r r i t o r i ceduti già da 

Boglia Zaccaria signora d i 

Dagno a Venezia (51); una 

( 4 7 ) C o z z i , 6 5 , § 3 . 

( 4 8 ) Corpus I , 2 7 3 . 

( 4 9 ) C o K D i o x A x o , Onomoslìron. 

( 3 0 ) Corjms I I , M 3 ; i . 

('.!) . \ i c l i . St. Venezia, Seii .Mar, I V , c, 1 4 3 : ed. I..TiTnic, ì.lslìne. TX, pg. 4 1 1 . 

17. 
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propaggine della t r i bù d i Dnsli-

inàn i se ne sarebbe staccata 

(•. 1550, e sarebbero i Qerrè t i 

d i Puka ( L E CCIV e CCV; N ) ; 

certo la parrocchia d i Dush-

m à n i e nominata nel 1671 dal 

Gasp; nel sec. X V I I I appar-

teneva a P ù l a t i Maggiore o 

Transalpino ( L E I ) ; sec. Gopc, 

nel 1881 D u s h m à n i contava 

161 case con 1380 ab. (a cui 

però , secondo a l t r i , andreb-

bero aggiunti quell i d i Temal i ) ; 

nel 1897-8 era bandiera con 

180 case, delle qual i 25 for-

mano l 'abi ta to d i Qer rè t i ( L E 

CIV e CV), i l cui b a j r a k t à r 

nel 1903-4 risiedeva a V i l a . 

abitato d i 30 case ( L E 

C C L V I I ) ; nel 1903 la parroc-

chia, chiamata indifferente-

mente d i D u s h m à n i o d i Te-

ma l i , comprendeva i v i l l agg i 

di D u s h m à n i , A r r a , T e l ù m e , 

« KUogni , Caival l i , Malagi i », 

V i l a , e « Cerreti », con comples-

sivamente ancora 180 case ( L E 

i h . ) ; la festa della parrocchia 

è per S. Giovanni Bat t is ta 

(1893; L E L X X X I I ) ; è con-

siderata t r i b ù ( D ; Bald) e 

bandiera del gruppo d i Po-

s t r ìpa (Gopc; CA; Bald) o d i 

D u k a g j ì n i (G) ; geneticamente 

sarebbe un ramo della vasta 

stirpe dei TbaQÌ (CA) ; n m i è 

però al t u t t o pura , essendovi 

i P a l ò t a j comezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ànas, e i Gàr-

rasi come « n i p o t i per v i a di 

donne » dei Kal ì ja j t (G ;CA I I I ) : 

Gopc la fa bandiera d i s t ì n t a 

da Temal i , D fa d i D u s h m à n i 

una t r i b ù d i 2 bandiere. 

D u s h m à n i e Tema l i ; Ba ld as-

serisce che la bandiera si 

chiama indifferentemente (co-

me s'è visto sopra della ])ar-

rocchia) D u s h m à n i o Temali 

dal nome d i quest 'u l t ima loca-

l i tà del suo t e r r i to r io ; Bald 

stesso le attribuisce 181 case 

i:on 939 ab.; godono |>roverbia-

mente fama d ' in fede l tà (« D u -

s h m à n i p à b e s n ì n ») ( G j F P ) : 

V . P . D . P E P A Fisi i Dushma-

nit, i n H D 19.34, pgg. 226... 

72. D H I M O D H A K A , fratellanza - una 

delle 5 fare p r inc ipa l i dì 

Si i l i (52). 

70. E L S H A I N I , bandiera - bandiera 

della t r i b ù d i Hasi (CA I I I ) . 

74. F A N ( D ) I , bandiera - nominata, 

ch' io sappia, la p r ima vol ta dal 

Musaehi nel 1510 come ap-

partenente già ai dinast i D u -

c a g ì n i ; è r icordata nel 1610 

dal Biz i l quale ci informa ehe 

i capi ne stavano a « B i n i » 

( B i z à k c t ? , B izhn ja? ) ; sec. un 

doc. del 1640 (CG), « Fan t i 

( 5 ' J ) L E A K E ; Corpus I T , 1 8 0 2 o 1 8 0 3 . 
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Grande » e « Fan t i Vòghele » 

(piccolo) sarebbero apparte-

n u t i alla diocesi Lisiense, os-

sia Stefanensc, del M à t j a ; 

nel 1648 è ancora r icordalo 

« F a n t i Vuoghele » (CG); fu 

vis i ta ta dal Gasp nel 1671, 

ed è segnata dal Cor nel 1688 

e dal Cant nel 1689; soltanto 

|iiù t a rd i , assorbila o c(mqii i -

stata, s'aggiunse al gruppo 

della M i r d i t a (CA G) ; sec. D si 

sarebbe staccata da L u m a 

quando questa t r i b ù si fece 

mussulmana (sec. X V I I I ? ) ; 

sec. GMG, questa bandiera pu-

ramente cattolica fu la sua 

i l inast ia che s ' adope rò per ag-

gregarla al suo gruppo pure 

esclusivamente cattolico, stac-

candola dalla dipendenza dei 

governatori turchi dì P r i z r è n i : 

nel 1881 Gopc avrebbe con-

tato 150 (o 510?!) case con 

1200-4600 ab. su un te r r i to r io 

(li 150 k m q ; nel 1895 era 

parrocchia mol to estesa con 

450 case nei v i l l agg i d i K ò n a j , 

Domgjoni , X h u x h a , Uisàku, 

Shgjini ( L E C X V I bis); la fe-

sta comune si (celebrava nel 

1905 per S. Marco Evangelista 

( L E C C L X X X I ) ; ma anche la 

domenica p iù prossima a S. N i -

cola i n dicembre (Har 1932, 

pg. 477); Ba ld . le d à 498 case; 

la t radizi ime ne fa una delle 

12 t r i bù p r i m i t i v e de l l 'Al ta A l -

bania, benché composta d i 

s t i rp i var ie : p. es. ben 170 

case d i B i s à k u v i sono della 

stirpe dei Thagi (CA) ; vice-

versa m o l t i fandesi, circa 400 

famiglie (nel 1890) si sono 

s t ab i l i t i nei v i l laggi della pia-

na d i .Takòva in ( |ua l i tà d i 

coloni o f i t t avo l i dei signori 

di .lak("iva, s(do alcuni pochi 

avendo potu to comprarv i del-

le terre ( L E X X I X : conferma 

D ) , e a l t r i nella K o s ò v a , ma 

è da notare che i v i i mird i tes i 

i n genere vengon ch iamat i i m -

propriamente t u t t i « fand » 

(Bald e CA passim); Fandi f i -

gura bandiera g ià nel 1895 

con residenza del b a j r a k t à r 

a Domgjfmi ( L E C X V I bis), 

ed iifHcialmente, fra le altre 

bandiere d i M i r d i t a , in un 

doc. del 1928 (53); ha l 'adu-

nanza tradizionalmente alla 

chiesa d i S. Marco (GMG); 

b a j r a k t à r attuale H a j d à r Baj-

r a k t à r i (GMG). 

75. F Ì K A J T - stirpe considerata 

proverbialmente d i ca t t iva 

razza in l i r a e S h t r é j t é (GjFP) . 

76. F R À S H Ì Ì N I O F R À S H E R I , fra-

tellanza ? - (le due grafie sono 

l 'una ghega o settentrionale e 

l ' a l t ra toska o meridionale) ; 

(53 ) Corpus I , 2 9 0 . 
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un Sochio Frassini! è noin ina t i i 

nel C 1416-7: 9 membri della 

famiglia slradiotiea « Frasina », 

« Frossina » o « Frassina » f i -

gurano nei docc. del S. dal 

1472 al 1563; i l toponimo re-

l a t ivo è mol to diffuso i n A l -

bania, data la bana l i t ì i del 

significato (fràshen,- i o f r i i -

sbér , - i frassino): abbiamo 

F r à s b e r i della Musachia detto 

anche F r à s h e r i She lq ì sh ta , Frà-

sheri sul Devòll , F r à s h e r i d i 

DangUi, Tregu i F r à s h é r i t 

detto a l t r imen t i Roskovèc i , 

e la Maja e F r à s h é r i t presso 

Argirocastro; non c i t iamo i 

toponimi del t ipo e d i regione 

ghega p e r c h é t roppo lon tan i 

ma not iamo che i l rotacismo 

tosco è non originario ma 

seriore, e qu ind i i l cognome 

stradiotico p u ò riattaccarsi 

tanto al Frassina del € ehe 

ai toponimi toski p r ima della 

loro rotacizzazione. 

77. F R I S K U , fratellanza - sono 

à n a s i n Spagi d i M i r d i t a 

( G ; GOr 40). 

78. G A B Z H È L L A - stirpe ànas in 

Shala (PG 375). 

79. G À S H A J T - stirpe à n a s i n 

Bàjza d i K a s t r à t i ( G ) : cfr 

Gashi. 

*80. G A S H I , t r i b i i , bandiera - t r i b i i 

della Malsija e .Takòves ( L E 

CV; D ; Bald) , una delle 12 

p r i m i t i v e de l l 'Al ta Albania sec. 

la t radizione (CA) ; sec. al tra 

tradizione i Gashi sarebbero 

or iundi della Crnagora d i 

Scopia, dove la popolazione 

si r i t iene della stessa stirpe 

con loro (54), e, secondo un 'a l -

tra ancora, sarebbero der ivat i 

dalla t r ibù d i Vasojevici nel 

1550 ( N ) ; Gopc l i fa discende-

re da un Vas o Gash (lo stesso 

che N fa capostipite anche di 

Vasojevici?) , figlio d i .Mk 

capostipite d i N ì k a j , e fra-

tello d i Kras capostipite di 

K r a s n ì q e ; comunque, a t tua l -

mente la maggioranza è for-

mata d'elementi B à r d h a j (GOr 

38); storicamente i l nome 

Gashi ci compare la p r ima 

vol ta nel cognome d i « Mar in 

Gassi vecchio capo principale 

della provincia d i Ma t t i a « 

(Màt ja ) nel 1602 (55); nel 

1636 v i andarono i Francesca-

n i ( L E ) che v i lavoravano 

ancora nel 1650 (CG); nel 1638 

contava 97 case (CG); nel 

1671 la v is i tò i l Gasp; nel 1881 

aveva 3300 ab., dei qual i 650 

a t t i alle a rmi , in 9 vi l laggi e 

210 kmi i (Gopc); nel 1893 

( . 1 1 ) C A , v o i . I l , ptr. -2111. 

( 55 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corpus I , 2 2 7 . 
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sajijlianio che le apparteneva 

i l \o di « Lusa » ( L E X C ) ; 

sec. Ba ld e A l conta 622 case 

i n var i v i l l agg i con 3628 ab., 

dei qua l i 770 a t t i alle a r m i ; 

è divisa, almeno dal 1881, i n 

2 bandiere: Sh ìpsha j o B à r -

dhaj (Gopc) o Gash i -Sh ìpsha j 

e T r o p ò j a ( B a l d ) ; v i sono 

considerati ànas i B é r b a t i (v . ) , 

e i M ù g a j t v i sono venut i da 

Scutari (G) ; da notare che 

emigrat i d i questa t r i b ù ne 

fecero come una t r i bù filiale 

presso Mi t rov ì ca , come r i -

sulta nel 1840 dal B o u é ; è 

sempre appaiata nelle enume-

razioni t radiz ional i delle t r i b ù 

con la t r i b ù d i K r a s n ì q e ( G ; K ) 

sua consanguinea, come s'è 

vis to, e spesso ha interessi e fa 

causa c o m i m e con essa (Gashi 

e K r a s n ì q e ) , b e n c h é nel 1894 

la t rov iamo in competizione 

con essa per la signoria della 

c i t t à d i . l akòva ( L E CV) ; 

V . Gàsha j . 

81. G A Z U L L I , fratellanza - questa 

disseminata fratellanza sareb-

be del ceppo dei K a b à s h i (G) ed 

è nominata già nella storia 

medioevale nel suo ramo t ra-

sferitosi a Ragusa fin dal sec. 

X I V (56); pure i n Ragusa fu 

ambasciatore d i Skanderbeg 

un Monsignor Paulo Gazulo; 

conosciamo pure, nella M i r -

d i ta , un D o n Stefano parroco 

d i V igo nel 1615 e 1617 (57), e 

un D . Paolo parroco d i Gjo-

iiàli nel 1671 (G) ; un D . M i -

chele parroco d i Dàjgi d i 

Z a d r ì m a alla fine del sec. 

X V I I I e al pr incip io del X I X 

(G), e, nella stessa epoca, un 

D . Andrea alias D . Pr imo, 

abate d 'Oròsh i d i M i r d i t a , 

con suo nipote, pure Andrea, 

comandante dei Mird i tes i al 

servizio d ' A l i Pasc i à d i Te-

Ièna (58); come toponimo co-

nosciamo un « Gasoli » lungo 

la B o j à n a del 1416-7 (C), e 

forse della stessa v i l l a sono 

or iundi Marchese e .Ton abi-

t a n t i i n B a r b u U ù s h i , un Bar-

d i i n K u k l i , un Pa l i i n Zacholi 

(ShàkuUi) d i Balezo, t u t t i por-

t an t i lo stesso cognome e no-

m i n a t i nel C stesso; lo stesso 

toponimo è segnato dal Cor 

nel 1688 e da Cant nel 1689; 

l 'a t tuale toponimo Gazull i 

(Gjàzuj secondo la pronuncia 

locale) i n K a s h n j è t i d i M i r d i t a 

è probabilmente r icordato da 

Gasp nel 1671 sotto i l nome 

di « G e s o i » ; certamente » Ga-

( 5 6 ) Y. H A N K I , luannes Gosulus, i n « L e k a » X I [ 1 9 : ì ! ) J , i igg. 17 -31 . 

( 5 7 ) Corpus 1 , 2 3 3 e 2 3 5 . 

( 5 8 ) G e l'OLguKviLLE ( g i à r i p o r t a t o s o p r a , n o t a i)) . 
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z i i l i » figura come l'raziouc 

ficlla parrocchia d i D i b r r i con 

9 case cristiane e 102 ab. nel 

1703, divenute 11 case con 

132 ab. nel 1708 ( D P ) ; at-

lualinente r a m i d i t a l fratel-

lanza si t rovano in Gjàzuj 

di K a s h n j è t i e in Dàj(;i d i 

Zadrima (G). 

82. G È G A J T , fratellanza - è t ra le 

s t i rp i proverbialmente r ino-

mate in Shllaku (GjFP) . 

83. G È H A J T , fratellanza - oriunda 

di Be r ì sha , at tualmente in 

Iba l l j a (G). 

84. G E Z È J T , fratellanza - sono 

ànas i n Zajmeni presso Ales-

sio (G). 

*85. G Ì M A J T , bandiera, fratellan-

zazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' i  -  seguendo i l suffisso t ip ico , 

dovrebbe esser fratellanza; fa, 

almeno dal 1892 ( L E L X X X ) , 

bandiera con proprio b a j r a k t à r 

nel gruppo d i Shala, ma non 

fa parte d i questa t r i b ù , es-

sendo venuta, sec. la t r ad i -

zione, nel sec. X V I I I da Shi-

r ò k a sobborgo dì Scutari (CA: 

G ; B a l d ) ; conta 565 ab. (Ba ld ) : 

i l b a j r a k t à r d i G ì m a j detiene 

anche l'insegna d i P landi , con-

quistata, sembra, i n guerra 

fra le due c o m u n i t à (59). don-

de i l proverbio " bàf to Shala. 

hjekto Plandi » (se Shala 

agisce, Plandi patisce) 

(GjFP) . 

86. G L A C A - stirpe p roverb ia lnu i i -

te r i tenuta di ca t t iva razza in 

K i r i (GjFP) . 

87. G L A V A O G E L A V A , fratellanza ? 

- fu , nei secc. X I I I - X I X 

grande famìgl ia b izanl i iu i ed 

epirotica ( E ; P ) ; un Comes e 

un Comino suo figlio di tal 

cognome sono n o m i n a t i come 

s t radiot i nel 1465 (S); a t tual -

mente i l toponimo è v i v o pres-

so T e p e l è n a ; forse i Glaviami 

d i Sicilia v i si possono colle-

gare. 

88. G O L È M I , fratellanza? - r ima-

nendo incerto se i l nome nella 

sua forma « Gulamus » sia d i 

provenienza avara, slava op-

pure normanna (Guglielmo), 

esso è pe rò già corrente nel 

Medio E v o ; ci sono n o t i 1] 

s t radiot i d i t a l cognome dal 

1482 al 1554 (S; R ) ; lo si 

t rova poi anche nelle fonda-

zioni delle Colonie Albanesi 

di Sicilia nel 1488 (R) e i m 

Paolo Golèmi è l'eroe d i uno 

dei loro canti epici popola-

r i (60); d i t opon imi ne ab-

biamo numerosi, der iva t i da 

ciuest'appellativo, in tu t t a l ' A l -

bania se t ten t r ìo iu t le e nu^rìdio-

nale: Golèmi di Lòh j a . Golèmi 

(.59) C o z z i C ) , 8 3 . 

( 6 0 ) S C H I R Ò ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oli Albanesi e la ijuestiune balvaniai, N a p o l i lOOi i . w . -'3. 
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j i r e s s o Scutari a nord, Golèmi 

monte d i J u b à n i pure presso 

Scutari, Gcdèini o Golèinja 

nella pianura d i Croja, Go-

lèmi o Golèmas i d i K a v à j a 

in diocesi d i Durazzo noto fin 

dal 1642 (GC), Golèmi i Madh 

(grande) di Musachia, Golèmi 

d i K u r v c l è s h i , Go lèma fiume 

della Dib ra , Gol l iui j i r e s s o 

Suli (61), Golèmanj i dì Tepe-

lèna e forse Gol ìmbas i dì 

K ù d h é s ì ; inol tre Golemi i n 

Manesi d'Acheoelide, nella 

Ftiotidofocide, nell 'Etoloaear-

nania ( E ; P) . 

*89. G O R A , bandiera? - sec. Ba ld 

sarebbe bandiera della t r i bù 

o gruppo d i L u m a , ma GMG 

non la conosce per tale; non è 

i l c a s o d i confrontarla c o n 

altre Gora, regioni d 'Albania , 

dato i l banale significato slavo 

del toponimo. 

G o x H O B A T i - V . K o x h o b a t ì . 

90. G R A M B E S I (ora pronunciato 

« Gramshi » o « Gràsh i »), fra-

tellanza ? - varie persone d i 

t a l cognome (Grampsi) son 

nominate nel C 1416-7; un 

.Andrea Grampsi stradioto è 

nominato nel 1473 (S); si 

hanno 4 t o p o n i m i : Gramshi 

sulla Bo jàna , noto fin dal 

sec. X V nel 1416-7 (C) e nel 

1446 (R) , v i s i t a lo nel 1671 

da Gasp e segnato da Cor nel 

1688; Gramshi o Gràsh i d i 

Z a d r ì m a , r icordato (« Gra-

missi ») già nel 1463 (62). nel 

1610 dal B iz , e (« Graniissi ») 

nel 1629 (CG), e segnato da 

Cor nel 1688, probabilmente 

colonia del precedente; Gram-

shi sul Devòl l i e Gramshi in 

distret to d i L ù s h n j a ; es ì s tono 

famiglie Gramshi nelle colonie 

albanesi d i Sicilia e i n quella d i 

Lungro i n Calabria; dai due 

u l t i m i l o j i on imi emigravano 

formaggiai i n Sardegna nel 

sec. scorso, e d i t a l prove-

nienza sembra sia stato i l 

noto agitatore comunista An-

tonio Gramsci; van pure te-

n u t i presenti i toponimi Graj)-

shi dei d i s t re t t i d 'Argirocastro 

e d i Bi l ì sh t i . 

*91. G R E V A , bandiera? - sec. Gopc 

questa loca l i t à della Dibra 

superiore nel 1881 contava 

70 case con 350 anime; sec. CA 

I I I sarebbe bandiera del grup-

po d i Dibra e Vogel, ma GMG 

non la conosce come ta le ; no-

t i s i che c'è una Greva anche 

nella T o m o r ì c a e una Grava 

nel distret to d i (^.anii-rija. 

92. G R I M A N I , fratellanza? - un 

Giovanni di t a l cognome è 

( 6 1 ) P O L T Q U i - . v i L L K ; Corpus 11 , 1 8 2 6 ( I V ) . 

( 6 2 ) A l d i . S t . V e n e z i a , S e u S c e r . , X X I , e. 2 1 4 ; e d . l . J i i u c , / . i s ( ( » f , X , pg . 296 , 
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elencato t ra g l i ostaggi alba-

nesi i n Aversa nel 1276 ( A D ) ; 

lo stesso cognome ricorre con 

y n o m i n a t i v i nel mondo stra-

diotico dal 1529 a l 1552 (S); 

Aero è che potrebbe t ra t ta rs i 

d i bastardi d i casa Gr imani d i 

Venezia, po iché t a lvo l t a en-

travano tra g l i s t radiot i di 

t a l i r ampol l i avu t i i n Grecia 

dai nobi l i veneziani; t u a i l 

l'atto d i trovare i l cognome 

in Alban ia già nel sec. X I I I , 

p r ima cioè della dominazione 

veneta, e di t rovarvelo anche 

attualmente c(mie toponimo 

i n B i shkàs i d i Màt ja (DP) e 

presso S h k r a p à r i , ci fa pen-

sare t ra t t a r s i d'una fratellanza 

albanese. 

GniZIIA, t r i bù , bandiera - Un 

Brancha Grizay è nominato 

nel C 1416-7, come pure i l 

toponimo " Grisa » ; questo è 

segnato da Cor nel 1688, ed 

e ora una delle t r ibù del gruppo 

delle R r à n z a t e Mbishkodres 

(CA), 0 , sec. Gopc e Ba ld , la 

terza delle s o t t o t r i b ù d i K o -

p l ìku , sempre d i (jucl gruppo, 

i n uno con G r u e m ì r a (Gopc) 

o dis t inta da essa (Ba ld ) ; nel 

1897 aveva suo b y l y k b à s h 

al t r ibunale iiHìciale del « X h i -

b à l 1 come le maggiori t r i b ù , 

ma faceva unica bandiera col 

resto delle K r à n x a t ( J ) ; ora 

sarebbe bandiera a sè (G), ma 

sec. Ba ld , forse portandolo le 

circostanze d i tempo i n tem-

po, formerebbe bandiera uni-

ca con Boksi , che, come s'è 

visto, appartiene al gruppo di 

P o s t r ì p a : probabilmente si 

t r a t t a dì due bandiere asso-

ciate o appaiate i n comuni in -

teressi, come se ne danno 

anche a l t r i casi. 

94. G R O P A , fratellanza':* - era d i -

nastia medievale d i cui c i t ia-

mo alcuni n o m i n a t i v i : i l se-

basto Paolo e nominato nel 

127,S come feudatario della 

corona d i Napol i i n Albania , 

e poi nel 1274 ( A D ) ; nel 1278 

t roviamo i l gran zupano A n -

drea ( A D ) ; nel 1284 sono ricor-

dat i gl i « homines Cropi» ( A D ) ; 

nel sec. X V , secondo le me-

morie d i Musaehi, i Gropa 

erano ancora signori d'Ocrida 

verso la D e b r ì a (Dibra) , e 

d i f a t t i son r icordat i anche dai 

biografi d i Skanderbeg; un 

nobile Zaccaria Groppa fu a 

capo della cobmia albanese 

trasferitasi i n Sicilia nel 

1467 (63); at tualmente nella 

toponomastica abbiamo un 

Gropa nella Dibra presso Zer-

qani e un 'a l t ra poco lungi 

da l . c p u r à k : un altro Gropa 

( 6 3 ) S C H I R Ò ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UU AWtmesi e la qucsiionc liakanka, pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 t ì <,  
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presso Dc lv ìna e uno nel 

K u r v e l è s h ; G r ò p a j t è un v i l -

laggio presso Ti rana e una 

contrada dalle p a r l i d i Preza; 

un vi l laggio d i Gropes fu con-

(piistato dai Suli nella pia-

nura loro sottostante (64); 

è t u t t a v i a da osservare ehe i l 

significato banale della pa-

rola (« grope,-a » =^ fossa, 

pianura) non permette sicu-

rezza d i accostamenti. 

*95. G R U D A , t r i b ù , bandiera - t a l 

cognome si incontra frequen-

temente nel C 1416-7; come 

toponimo si t rova anche i n 

Val Canali fra Ragusa e 

Cattare, ed è identificata con 

A c r u v i u m degli an t i ch i ; quella 

d 'Albania è ricordata la p r ima 

vol ta fra le « compagnie » e 

comuni della Zeta Superiore 

che dichiaravano fedel tà a 

Venezia nel 1455 col gran vo i -

\oda Stefano Cemoy (CZS); 

difficilmente con questi da t i 

concorda quanto calcola i l 

N , cjie cioè le famiglie propria-

mente d i Gruda sarebbero ve-

nute da Suma e. i l 1500, e una 

parte dell 'attuale t r i b ù , i D je l l 

(Giel •?) d i D , dall 'Erzegovina 

e. i l 1500-1600, mentre un 'a l -

tra parte ancora, ànas, e. 80 

case (D) , sarebbero del ceppo 

d i Berisha; a meno che Gruda 

non si ritenga piut tosto topo-

nimo che gent i l iz io; iomun( |uc, 

Gruda è r icordata dal Ww. 

( « G n i d i » ) nel 1610, dal Boi 

nel 1644 con 40 case e 100 uo-

m i n i a t t i alle a rmi , è nomi -

nata dai missionari france-

scani anche nel 1648 e 1651) 

(CG) e da Gasp nel 1671; nel 

1881 contava 351 case con 

2200 ab. e 200 uomin i a t t i 

alle a r m i i n 7 v i l laggi su un 

te r r i to r io d i 70 k m q . (Gopc): 

nel 1897 aveva 400 case con 

3400 ab. ( J ) ; sole 230 case le 

a t t r ibu ivano nel 1901-2 le. 

L E ( C C X L I V ) ; è senza alcun 

dubbio t r i bù del gruppo della 

Malsija e Madhe ( L E 

C L X X I I I ) , costantemente ap-

paiata (^on H o t i ( H o t i e Gruda) 

nelle enumerazioni, spesso in 

comunanza d i lot te e interessi 

con essa; viene elencata dalla 

tradizione fra le 12 t r i bù or i -

ginarie de l l 'Al ta Albania ( C A ) ; 

è proverbialmente r inomata 

per i l maneggio della spada 

( « G r u d a shpaten » - G j F P ) ; 

i l ceppo dominante è quello 

uscito da Viiksàn Gjel C r u -

da (65) ( i D je l l d i D ? ) ; g l i 

a l t r i sono ànas, e cioè, oltre 

ai Suma e ai Ber ì sha sunno-

( 6 4 ) P O U Q U E V I L L E ; Corpus I I , 1 8 2 6 ( I V ) , 

( 6 5 ) Cozzi, 6 3 § 2 . 
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i n i n n l i , i Boìnli c i Vù la j , 

uoiK-hé a l t r i estranei alla ge-

nealogia dei Gruda, i K à l a j e 

i Pr ì f ten (G) ; Gruda è certa-

mente bandiera (1897; L E 

C L X X I I I ) , e come tale r i -

sulta ufficialmente i n un do-

cumento del 1897 (66) e dal 

l'atto che pure nel 1897 aveva 

suo b y l y k b à s h nel t r ibunale 

ufficiale nel « X h i b à t » (.1): 

secondo i l Sallname ufficiale 

del 1897 (.]) e secondo Bald , 

sarebbe però suddivisa i n 2 

piccole bandiere, mentre r i -

sulta che ha i m solo bajrak-

t à r ( H ) ; ha subito notevol i d i -

spersioni dall'epoca del suo 

passaggio forzato al Montene-

gro nel 191.3, quando contava 

c. ,500 case, e poi a quella 

della sua annessione alla Ju-

goslavia (D) . 

*96. G R U E M Ì B A , t r i b ù ?, bandiera ? 

• appare già c o i m m i t à duplice 

( G r u e m ì r a Grande e Piccola) 

dal 1416-7, in cui " Grouemir, 

Grouemira, Grouemiri , Groui-

m i r i » figura frequentemente 

anche come cognome; nel 1840 

i l Boué l'elenca t r a le t r ibù 

più note ed impor t an t i degli 

« Albanais-Malisors » ; Gopc è 

i l p r imo che la presenta come 

bandiera, i n uno pe rò con 

Grizha, nel gruppo delle sud-

div is ioni della bandiera d i 

K o p l ì k u ; Ba ld ne fa la terza 

delle 4 i n cui distribuisce K o -

p l ì k u stessa, distintamente da 

Grizha. 

97. G Ù G E J T , fratellanza - scmo 

à n a s i n Qelza d i Puka, venut i 

con Berisha da Murre-det i 

(G) 

98. GziiouA - stirpe ànas che i 

Pccn ìka j d i Shala cacciarono 

da Gurra e Nìcaj (PG 375). 

*99. G . I A N I , t r i b ù , bandiera - chia-

mata nel passato « Giovagni " 

o « Gioagni » e perfino « Gio-

vanni » dagli i ta l ianizzant i mis-

sionari , apparteneva alla re-

gione ecclesiastica d i P ù l a t i 

Minore o Cisalpina nel sec. 

X V I I I ( L E I ) , ed è una picco-

la t r ibù e bandiera delle 4 

d i P ù l a t i (Gopc; D ; Bald) 

propriamente detta, p r ima t ra 

esse: Gjani , (Pogu), Plandi e 

K i r i (1893: L E L X V I - L X X X ) ; 

è pure una delle « 5 Bandiere 

che vanno con Scutari » nel 

1893 (67) e una delle 6 della 

Malsija e Vògel o Dukag j ìn i 

(CA) ; nota al Gasp nel 1671 e 

segnata dal Cor nel 1688, nel 

1881 contava 75 case con 

550 anime (Gopc); appare uffi-

cialmente come « montagna » 

( 6 6 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Curirm 1, 296 . 

( 6 7 ) Corpun ] , 273 . 
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ossia, t r i b ù , nel 1883 (68), 

mentre, secondo alcuni , fa-

rebbe una sola bandiera con 

K i r i e P l and i ; 30 famiglie 

v i sono discendenti da una 

(bmiui della stirpe, mar i ta ta 

a Shkreli e tornata, eccezional-

mente, nella famigl ia paterna 

coi figli (Cozzi, 64, § 1 c ) ; 

nei proverbi è r inomata per 

la produzione d i cucchiai e d i 

tazze d i legno (« Gjani luget 

c « Kupemire Gjani » - GjFP) . 

100. GjATA, fratellanza - uno Sta-

rnato Jat ta qm Nicola c no-

minato fra g l i s t radiot i nel 

1541 (S); at tualmente c'è 

una loca l i t à detta Gjata o 

Gja t i nel circondario d 'Arg i -

rocastro, e una fratellanza 

dei G j à t a j t i n D c l v ì n a , or iun-

da essa pure d 'Argirocastro 

(G). 

101. ClEGjKÒLAJT, fratellanza -

proverbialmente r inomala in 

M i r d i t a per i l maneggio del 

fucile (« pushka né Gjegjkò-

la j» - GjFP) . 

102. G . 7 È R B E S I , fratellanza '? - i l 

cognome figura nel C 1416-7 

sotto la forma « Chierpsi », e 

con 12 membr i della fami-

gl ia fra g l i s t radiot i dal 1504 

al 1570 sotto le varie grafie 

« lerbasi », « Gerbessi », « Ger-

besi », « C h i e r p s i » ( S ) ; at-

tualmente t rov iamo i topo-

n i m i Gjèrbési nella Mal l akà -

stra (ceraie frazione di Bele-

shòva , e forse anche un al-

t ro) , e un terzo, detto anche 

Gjèrési o Qersi nella Tomo-

r ìca . 

103. GjÈRKAjT, fratellanza - sono 

ànas i n V u k l i ( G ) . 

104. GjOKAjùsiii - stirpe ànas in 

Shala ( G ) . 

105. GjOLLÀTi - stirpe à n a s , ora 

estinta, i n Ungrè j d i M i r -

d i ta ( G ; V . anche K . S H T J E F -

N I , « G o j d h à n a m b i shpin e 

G joUa t i t » , i n « L e k a » , 1932, 

pgg. 357). 

106. G J O M À B K A J (alias: B I B É - D O -

D A ) , fratellanza - e la famosa 

dinastia d i M i r d i t a , d i cui 

t u t t i i membr i portano t i -

tolo d i « capi tani » ( L E C X I I I ) 

e dall'epoca del Congresso d i 

Berlino (1880), che se ne 

in te ressò notevolmente, spe-

cie per l'influsso della Fran-

cia che aveva preso a pro-

teggere la dinastia, ha an-

che i l t i t o lo d i principe per 

i l suo capo; lunga ne sarebbe 

la storia, e anche iiroblenia-

tica, e notevoli i par t icolar i 

d i indole giuridica circa le 

sue a t t r i buz ion i ; i l Pou([ue-

( 6 y ) Corpus i , 2 0 7 . 
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\ i l l c (69), che è i l p r imo t ra 

gl i albanologi che tenta i n -

dagarne l 'origine del potere, 

e lo la in base alle t radiz ioni 

r i fe r i teg l i al pr incipio del 

sec. scorso dagli stessi M i r d i -

tesi, e completategli da qual-

che ipotesi forni tagl i dalla 

sua cul tura storica, volendo 

far risalire questa a qualche 

dinastia storicamente nota, 

la r iat tacca agli Zaccaria che 

confonde coi D u c a g ì n i ; la 

tradizione invece la fa d i -

scendente non dai Zaccaria, 

notoriamente es t int i del t u t t o 

verso la m e t à del sec. X V , 

ma dai D u c a g ì n i che sap-

piamo aver lasciata numero-

sa discendenza in Albania 

e all'estero e potrebbero be-

nissimo essersi cont inuat i nei 

G j o m à r k a j ; i G j o m à r k a j stes-

si, che si dicono discendenti 

dei D u c a g ì n i , narrano ]>erò 

d'esser venu t i i n Oròshi d i 

M i r d i t a , precisamente dalla 

famiglia dei M a r ò s h d i Pesh-

t r ìku che era pure una delle 

culle o sedi dinastiche d i 

quegli ant ichi p r inc ip i (Har 

1931, pg. 41); d i f a t t i i Gjo-

m à r k a j fino a qualche tempo 

fa ricevevano un canone per 

i pascoli dalla t r ibù d ì Hasi . 

oriunda essa pure d i Pcsb-

t r ì k u , n o n c h é dalle pianure 

fra la M i r d i t a e i l mare, 

t r ibutar ie già dei Ducag ìn i 

( K i m 38); dall'assenza, o 

scarsezza o silenzio, dei do-

cument i sembrerebbe pe rò che 

la loro i l lustre or ìg ine mui 

abbia subito assicurato loro 

nella nuova sede la premi-

nenza che attualmentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \i 

godono, tanto che, secondo 

una tradizione, avrebbero do-

vu to disputarla i n un pr imo 

tempo alla forte e antica 

fratellanza ànas degli Skan-

da (v . ) ( L E C X V I ) ; ma poi 

jirevalsero e ottennero una 

posizione unica nelle t r ibù 

de l l 'Al ta A lban ia : essi non 

sono n é cap i - t r ibù (che la 

M i r d i t a t r ibù non è , né essi 

gen t i l ì z i amen te ne fanno par-

te), né b a j r a k t à r é , ma sono 

r i tenut i i massimi compe-

tent i i n materia d i K a n ù n , e 

come t a l i costituiscono una 

specie d i tr ibunale in supre-

ma istanza nei g iudiz i arbi-

t r a l i ; nel 1892 p. es. vediamo 

i l capo della famiglia ehe va 

con gl i a l t r i capi secondari, 

come e uso ab immemora-

b i l i , a " pac i t ì ca re la terra 

percorrendo i va r i v i l laggi e 

( 6 9 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Corum l i ,  1 8 2 6 ( X I ) .  
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sistemando le questioni ( L E 

X L V ) ; veramente la fonte 

ora citata g l i attribuisce an-

che la facol tà di far propria-

mente giustizia, i l che è ve-

rissimo, ma procede o da 

ant ichi d i r i t t i principeschi (e 

qu ind i ex t ra t r iba l i ) dei D u -

cagìni , oppure dal l'atto che, 

a quel tempo, esiliato P r e n k é 

15ibé-l)oda, vero capo della 

famiglia , lo sosti tuiva Marka 

Gjoni , nominato , con soldo e 

t i to lo d i k a j m c k à m , dal go-

verno turco ; hanno propria 

bandiera, dis t inta da quella 

d i M i r d i t a : mano bianca in 

campo rosso (Har 1931, ])g. 

231); (|uanto al presunto t i -

tolo di P renké , ehe i l Pou-

queville per i l p r imo ritenne 

tale, esso non è che un nome 

personale (equivalente a « P r i -

mo » o n Venerando ») spesso 

ricorrente in quella famigl ia ; 

ampie notizie sulla posizione 

giuridica della dinastia dà 

D . P. S U L I (70); la sede dì 

essa con palazzo è ad Oroshi 

( L E C X V I I I ) ; la t r ad iz ìmie 

fa d i Venere la stella dei 

G j o m à r k a j , che, quando scin-

t i l l a sulla loro casa, prean-

nuncia la morte d'uno della 

famiglia (Har 1931, pg. 41). 

107. G . J 0 M A R K Ò L A , I , fratellanza -

è r inomata i n M i r d i t a pro-

verbialmente per i l maneggio 

della spada (*' shpata né Gjo-

n i a r k ò l a j - (JjFP); seppure 

essa, per le sue relazioni coi 

G j o m à r k a j , n o n ne condiv i -

desse, almeno esecutivamente, 

(pielle funzioni della giust i -

zia che (piella dinastia p u ò 

rendere. 

108. GjoNovÌQl - stirpe ànas i n 

V u k l i (G). 

109. G . l o v t i K . A . l T . fratellanza - fu 

già ànas in Shoshi, trasmi-

grata poi i n Molìku d i Rieka 

presso . J a k ò v a (G). 

110. H A L A J T , fratellanza - ànas 

in K o p l ì k u (GOr 134). 

*111. IIA1.Ì.IA, bandiera'? - Gopc. 

che divide la Puka i n sole 

3 bandiere, chiama la secon-

da di esse con questo nome, 

altr ibuendole, oltre a 1,S al-

t r i v i l laggi , anche quelli di 

K a b à s h i e Ibà l l j a , ehe invece 

fanno bandiera a s é ; avrebbe 

allora, nel 1881, avuto e. 100 

case con 2.S00 ab. 

112. H A L L À M B R E S I , fratellanza? -

2 s t radiot i d i t a l cognome 

(» (^alambrese » e « Calabres-

si ») ci son n o t i dal S; at-

tualmente si trova un v i l -

laggio d i H a l l à m b r e s i nel 

( 7 0 )  Corpus I I ,  1 9 2 7 .  



270zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A l ' l ' . B - rmiu" ' . H A N D I K K K K F R A T K I . I . A N Z E ; i iAst -n i ; i , ivn 

distret to d i R o s k o v é e i , p rov . 

d i B e r à t . 

H A S I , t r i b ù , bandiera - nomi-

nata già (« Hassi ») in m i 

doe. del 1650 (CG), nel 1671, 

(« Hassani ») dal Gasp, e nel 

1685 dal B o g d à n i ehe ne era 

nat ivo (71), nel 1907 era in 

gran maggioranza mussnlma-

na, con pe rò , verso . l akòva , 

15 o 16 vi l laggi eattoliei . 

B i sh t àg j i n i , SmaQi e a l t r i 

( L E C C L X X X V I ) ; poco dopo 

D le a t t r i bu iva e. 1000 case: 

p iù recentemente v i figura-

vano, almeno ufiiciabnente, 

5000 ab., dei qual i 200 orto-

dossi serbofoni, 2500 mus-

sulmani serbofoni, 1500 mus-

sulmani albanol'oni e 750 cat-

to l ic i albanofoni; è d i ceppo 

arcaico ma instabile quanto a 

lingua e religione, come lo 

dimostra la sua composi-

zione (Ba ld ) ; venuta dal 

nord ( id . ) e più precisamente 

da P e s h t r ì k u d i .Takòva come 

i G j o m à r k a j ai qua l i i n fa t t i 

pagava fino a ([ualche tempo 

fa i l « p a s h t r à k i i » o canone 

pei pascoli ( K i m 48); ap-

partiene alla Malsija e . l akò-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ ' é s ( D ; Bald) e forma ban-

diera (G); anzi, sec. CA (72) 

sarebbe suddivisa i n 2 ban-

diere, Vlahnja ed EIshani , 

oppure EIshani e Hel thani 

(CA I I I ) ; i cartografi segna-

no, con poche var ian t i grafi-

che, Vlahnja ed EIshani ; le 

L E ( C C X X X V I I I ) ci infor-

mano ehe i M i r d i t i o Fan-

desi coloni nel t e r r i to r io d i 

Hasi hanno un proprio baj-

r a k t à r residente i n Raga 

presso .Jakòva, e nel 1911-

1912 ( C C C X V I I ) che la ban-

diera d i Z y m b i appartiene 

a questa t r i b ù ; Hasi ha 

luogo d i comune assemblea, 

come asserisce II G.J, che pe rò 

non ne dà i l nome; notisi che 

anche i n M a t r à n x h i o in 

V i l a d i L u m a c'è una stirpe 

dello stesso nome d i Hasi 

( G ; H D 1932, pg. 484); e 

così pure in Trena dì Peshko-

pì ja (Dibra) (G) ; inol tre il 

Boué c ' informa ehe con ta l 

nome 1 Turch i chiamavano 

nel 1840 la t r ibù di Vasojevici 

inferiore. 

114. H E L M I , fratellanza? - fu 

nna grossa e impor tante fa-

miglia stradiotica di cui dal 

S ci son n o t i non meno d i 

24 n o m i n a t i v i , sotto i l co-

gnome d i « Chelml » o « Chiel-

m i » , dal 1513 al 1564; at-

tualmente se ne t rova larga 

(71 ) H o u u A N I P . , Vitiieits l'miihi'tdrain; p r e t . • Té priiiìité jìcrpura Utierarit >. 

( 7 2 )  I I ,  p g .  1 5 0 .  
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traccia nella t o p i m o m a s t ì c a : 

v ' è un H e l m i , contrada di 

The th i , una loca l i t à Shkambi 

i I l e ln i l t (Picco d i He lmi ) in 

Mal i i B a r d h é d i Gallata di 

K u r b ì n i ( H D 1931. pg. 544) 

ed uno H e l m i presso Men-

d r à k a dalle p a r t i d i Mollasi 

d ' E l b a s à n ; si hanno pure 

tre Hè ln i a s i , presso K a v à j a , 

presso Tirana e nella Vlalla-

kastra, e un Hèlnies i presso 

VIusha dello S h k r a p à r i (G) ; 

Nèn-He ln i i ed He lmìca al 

confine a l b a n o - m o n t e n e g r ì n o 

sopra la piana di Podgorica; 

i l cognome H e l m i o E l m i 

si incontra nei vecchi regi-

s t r i parrocchiali di Piana de-

gli Albanesi e della parrocchia 

greco-albanese d i Palermo, 

ma attualmente v i è usato 

solo come soprannome (Petr) . 

* I I 5 . H E L T H A N I , bandiera? - sa-

rebbe una delle 2 bandiere 

di Hasi (v . ) , detta a l t r i -

ment i Vlahnja ( ? ) (CA I I I ) ; 

cfr. EIshani ? 

•116. H l M À B A - (piesta regione co-

stiera, facente parte della 

regione d 'Arbé r l a . ebbe cer-

tainentc eostituzimie di fam-

bularato ossia sangiaccato 

turerò md 1485-6. con t i tolare 

un rampollo d i nobile dina-

stia albanese, Comneno Ar i a -

ni te (73); le successive alter-

ne vicende d i sommissione e 

d'indipendenza dal dominio 

turco (74) non permisero poi 

v i si evolvesse stabilmente 

una «•ostituzione analoga a 

quella delle bandiere del 

nord, mentre d 'a l t ra parte 

non si poteva nemmeno di r 

t r i b ù ; t u t t av i a essa risulta 

nel 1501 governata da pro-

pr i « vechi qual i hano el po-

tore », dei qual i uno è detto 

« vayvoda » (75); inol tre essa 

aveva un luogo d i comune 

adunanza tradizi iniale nella 

local i tà detta Spilea, presso 

i l v i l laggio d i Q e p a r ò ( i b . ; 

e V ) ; era cost i tui ta da sette 

vi l laggi p r inc ipa l i : Qepa rò , 

(7:!) Curpm I , 172 e I 7 H . 

( 7 4 ) Corpus I , 227 e j i a s s i ì i i . : ' H i [ . \ l l>anenses C l i i m u i i v l a T u r e i s , n i a g n a 

e o r i n n s t r a g e e d i t a , i n p o t e s t a t e i i i s e p e r<Mla<'ti, a l t e r o v e l t e r t i o ( i i io ip ie a n n o , 

a l i (US d e t i c i i i n t , s p e p r c s e r t i n i ( | u a p i a n i a u x i l i i a l i c i i n d e f u l g e n t e » , (Corjius 11, 

l."i(IO); « e c c e t t u a t o n e u n p o c o d i t r i l i u t o c l i c . . . p a g a n o a l T u r c o p / n o n e s s e r e d a 

l u i m o l e s t a t i n o n r i c o n o s c o n o s o p r a d i s e a l t r i s u p e r i o r i c h e ( i n e l l i c h e i i u a l e h e 

v o l t a , e s s i s t e s s i à l o r o a r l i i t r i o s i e l e g o n o ' (Corpus 11, 1 0 7 2 ) ; « c a n t o n i e c i t t à 

in tere s o t t o l a l o r i i ro te / . i o i i e [dei i t a s e l a ] , l^a ( T i i m e r a " e c c . ( P o r Q i ' K v i L L i : , i n 

Citrpus l i , 1824 ( I I ) ; « l e s c a n l i t n s l i b i e s d e l ' A c r o c é r a u n i e • ( I I ) . , i n Corpus II. 

1820 ( . \ 1 1 ) ) . 

( 7 5 ) Corpus l i , 1 5 0 1 , I I , U . 
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H i m à r a , Vi inò , Sopo tò (d i -

visa i n dne: Shen Vas ì ja « 

INivicc Bubar i ) . D b r i n i à d b a 

alias Dber in ì i i . P a l à s a e K f i -

dhés -Per ivo l i (o, sec. .T, A j 

Vasìl i invece d i Sopo tò , e A j 

D h i m ì t r i invece d i K ù d b e s ) : 

alcuni di essi godevano una 

<:erta preininenza sugli a l t r i 

pe rché l 'orniti d i " k a p e d à n a ». 

ossia capi ereditari con a t t r i -

biizienii propriamente m i l i t a -

r i , preposti sjiecialmente al 

reclutamento; per es. in Qe-

])arò la carica era ereditaria 

nella principalissima fami-

glia dei Gj ika , e i n H i m à r a 

nella famiglia degli Spiromi-

l i o ; anche Sopotò ebbe kape-

d à n , ma lo perdette p r ima d i 

Q e p a r ò , H i m à r a e V imò ( V ) ; 

ciò riceve un ' impor tante con-

ferma dai docc. naiiolelani 

r e l a t iv i ai reclutamenti ehe 

v i faceva quel re alla (ine 

del sec. X ' V I I I , i qual i ci 

fanno conoscere fra i reali 

reelutalori un maggiore A t a -

nasio Gj ika , un tenente, poi 

luipitano, Giovanni Spiro (Spi-

romil io ' : ' ) . e un tenente Co-

stantino Kasneei, oltre a var i 

« g e n i t o r i di c a d e t t i » (76): 

eccetto questi, i v i l laggi non 

avevano capi unic i , ma solo 

i l consiglio dei capi d i « fis » 

ossia d i fratellanza (V) . det t i 

i n t a l i documenti " i i r i m a t i ». 

*117. H I P K R I , bandiera';' - sarebbe, 

secondo Bald . bandiera del 

gruppo della M à t j a ; forse 

identificabile con Xìper i o 

X lbé r r i delle carte geografi-

che. 

*1 18. HoMESHi, bandiera'? - sa-

rebbe bandiera del gruppo di 

D ib ra ( B a l d ; G). 

* l i y . H O T I , t r i b ù , bandiera - è una 

delle p iù antiche e impor t an t i 

delle bandiere della Malsija e 

Madhe ( L E C L X X I I I ) ; g i à 

nel 1414 « c e r t i H o c t i », r i -

bell i al Balsa, han t rovato 

rifugio presso i Veneti a 

Scutari (77), e nel 1415 ne 

ricevettero un sussidio i n de-

naro (78); nel 1416 ce ne 

vien meglio specificato l'es-

sere, nominandocisi Andrea 

« Ot to », « unus eapitaneiis 

( 7 ( ì )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kd. ( i . M . M O N T I . La soemnilà naimhlaiui nulla Chimara, i n • d i v i s t a 

( t ' . M l i a i i i a » I I ( H i l l ) , iitfSJ. 21:t . . . e 2 1 7 . . . . i l e i ( i j i k a l 'uroiio u n I I . S t r a t l i . t e n e n t e 

g e n e r a l e e c o n t e , d a l c u i f r a t e l l o I J e n i e t r i o n a ( ( | u e in i l h r i n i a d l i a n e l 17.>:ì d i o -

v . m n i , t e n e n t e c o l o n n e l l o n e l r c K K l i n e n t o n a p o l e t a n o ÌWa\, i n o r i c i i n 

l ' a l e r m o n e l 1 8 1 2 , d i c u i s i c o n s e r v a l a p i e t r a t o i n l i a l e a l l a M a r l o r a n a . 

( 7 7 ) Corpus I I , 1 4 1 1 , X I 

( 7 8 ) Corpus I I , 1 4 1 4 , V 3 1 . 
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monlanec O t l o r u i n » (79), e 

dicendosi che questa si of-

f r iva t u t t a a Venezia, aven-

dola r o t t a i r r imediabi lmente 

col Balsa « quia manum po-

s i i i l i n corum s a n g u i n e » (80); 

i l C l 'anno dopo nomina v a r i 

« O t t o » o « d e H o l t i s » e ci 

d à l ' impor tan te atto della 

l ibera accensione per p a t t i 

d i questa « comi t iva » (ossia 

t r i b ù ) coi suoi capi all'obbe-

dienza della Signoria, rice-

vendo i n compenso certe 

terre nel t e r r i to r io delle at-

t u a l i R r à n x a t e Mbishkodres 

ed obbligandosi al servizio d i 

guerra al modo solito d i que-

ste t r i b ù (81); t u t t o ciò t rova 

riscontro negli a l t r i docc. del-

l ' A r c h i v i o d i Stato d i Vene-

zia i n data 1416 e 1417 (82); 

continuano a far parlare d i 

sé nella guerriglia che con-

ducevano contro i p r inc ip i 

Balsa nel 1418 (83); nel 1426 

vediamo che risiedono pres-

s'a poco nel loro attuale ter-

r i t o r i o I r a i l monte Vele-

giku e i l Lago (84); nel 1455 

di nuovo dichiarano fedel tà 

a Venezia insieme con le 

altre « compagnie e comuni » 

della Zeta superiore per i n i -

z ia t iva d i Stefano Cemoy 

(CZS), e nel 1474 compaiono 

come « immtagna » (ossia t r i -

bù ) con a capo un bano, 

nominato po i voivoda, i l qua-

le è i n t r a t t a t ive con Vene-

zia, mentre la sua t r ib t ì sem-

bra si mantenga i n posizione 

d i distacco (85); poco dopo 

o circa quest'epoca p u ò darsi 

che degli H o t i siano emigrati 

i n Sicilia, po iché v i si t rova 

benché raro, i l cognome H o l e ; 

i l Biz nomina g l i H o t i nel 

1610; i l B o i nel 1614 a t t r i -

buisce ad H o t i 212 case con 

600 uomin i a t t i alle a r m i ; 

(piesto numero, già conside-

revole, si t rova accresciuto in 

un doc. del 1635 (CG) a 220 

case con 1100 anime; an-

che Gasp la nomina nel 1671 

e la segnano Cor e Cant nel 

1688 e 1689; al princ. del 

sec. X I X un paio d i famiglie^, 

passando a l l ' I s lam, ot ten-

(7!)) Corpus I I , 1 4 1 6 , V I 14 . 

( 8 0 ) Corpus II, 1 4 1 6 , V i l i 2 0 . 

( 8 1 ) Corpus I I , 1 4 1 7 , I I I 2 6 . 

( 8 2 ) Corpus I , 1 0 2 : R . n . 'lOfl. 

( 8 3 ) Corpus I , 104 e 10;i . 

( 8 4 ) Corpus I I , 1 4 2 6 , X T U . 

(8.-1) Coriins T, \ 1 ."i 1. 

18. 
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nero la rappresenlaiiza degli 

interessi della t r i bù presso 

Tbraliìin Bushat l i v is i r d i 

Seii tari . con t i to lo di b y l y k -

bìish. nella persona di l l a s à n 

Aga. ma .ìd anni dopo n i i 

suo omonimo nipote per-

dette per ribellicme i l p r i v i -

legio, né si nominarono a l t r i 

by lykb ì i shé (Gopc); da quelle 

l'amiglie discende, credo, quel-

la odierna del b a j r a k t à r d i 

H o t i , che è mussulmana in 

bandiera ca t to l ica ; comun-

que, nonostante la d ive r s i t à 

d i religione, tu t t e le l'amiglie 

d i H o t i si ri tengono consan-

guinee ( L E C C L I V ) ; nel 1881 

H o t i contava 405 case con 

2500 ab., dei quali 500 a t t i 

alle a rmi , in 7 v i l laggi su 

una superficie d i 120 kmq 

(Gopc); nel 1897 aveva 500 

case con 4500 ab. (,J); nel 

1913 fu assegnata al Alonie-

negro, e ciò segnò, se non 

propr io la rovina , certo una 

dispersione e decadenza no-

tevole della t r i bù ( D ) ; però 

ancora nel 1918 si teneva 

abbastanza unita nei suoi 

22 vi l laggi ( H ) ; Bald le dà 

pure 500 case con 4500 ab. 

in 6 v i l l a g g i ; in guerra e 

nelle comuni adunanze delle 

t r i b ù , per vecchi mer i t i di 

guerra a servizio della 'l 'ur-

chia (Gopc; D ) , gode la pre-

minenza (« H o t i ]n i r in » -

GjFP) , cedendo pe rò i l passo 

alla M i r d i t a , e ad essa sola, 

se interviene (86); nelle enu-

merazioni è sempre appaiata 

con Gruda ( H o t i e Gruda) 

ed ha s t re t t i e costanti le-

gami d'interessi con essa; 

se<-. G e anche bandiera, e 

a l t re t tanto semplicemente e 

comunemente si dice; ma, 

sec. i l Sallname 1897 (J) , 

Gopc, Cozzi (65, § 2) e 

Ba ld , è divisa i n 2 bandiere: 

H o t i o Rapsha, e Traboina, 

oppure (,N) Kusha e Tra-

bo ìna , fin da c. 1520, le qual i 

corrispondono alle 2 parroc-

chie d i Rapsha o Br ig ja eTra-

bo ìna , delle L E ( C L X X V I I I ) ; 

jicrò nelle adunanze i n t e r t r i -

b i i l i figura un solo bajrak-

tà r d i I l o t i (GMG), come 

anche nel 1896-7 le L E 

• I,'1111110 l i n i , i l i o c i -a s io i i e i l c U ' a s s e i i i l i l c a c o nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dedi- O j o l ù l i d i T i a l i o ì n . - i . 

i l d e t t o D e d i ! di .sse: A i i i e i u o r i a d ' u o m o , a l l ' A l b a n i a h a p r e ( « d i d o l a l ' o r l a de i 

G j o m à r k u c o n l a M i r d i t a , e, s u b i t o d o p o l a M i r d i t a , è v e n u t o I l o t i » ( d . l . I I L M . 

n o t a ) : • a c c a d o i n f i n e c h e t u t t e le t r i l m s i r i u n i s c a n o i n a s s e m l i l e a i i e r d e l i b e r i n e 

i n t o r n o a d i n t e r e s s i g c n e i - a l i d e l l e m o n t a g n e : i n ( m e s t e r i u n i o n i i l b a j i a k l i i r i l i 

U n t i t i e n e s e m p i ' c l a p i c s i d c n z i i i' il p o s i l i i r o i i i i r c . . ( C o z z i , 7 7 ) . 
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( C L X X V I I I ) ne conoscevano 

uno solo, i n Rapsha; così 

pure, nel doc. sopracitato del 

1918, pure sottoscrivendosi 

ent rambi i b a j r a k t à r é , quel-

lo d i Rapsha, De l i Meta, v i 

si dice b a j r a k t à r e capo p r i n -

cipale d i Rapsha, mentre 

l ' a l t ro , che è dei Nish i fami-

glia influentissima i n t u t t a 

l ' A l t a Alban ia , si dice solo 

b a j r a k t à r d i T r a b o ì n a ; Ra-

psha del resto è r i tenuta capo-

luogo d i t u t t a la t r i b ù ( L E , 

C C L X V I I I ) ; anche al t r i b u -

nale ufficiale del X h i b à l , 

H o t i aveva un solo b y l y k -

b à s h a rappresentarla ( J ) ; 

ha un luogo tradizionale d i 

(comune adunanza alla chiesa 

d i S. Giovanni Decollato d i 

B r i j a (G) che sarebbe an-

che centro d'adunanza d i t u t -

ta la M b i s h k ò d r a (G.J); H o t i 

possedeva, fino al 1913, pasco-

l i inverna l i lungo la B o j à n a e 

aveva c(donizzato anche la 

conca d i Piava ( D ) ; fin q u i 

quanto ci r i sul ta storicamente 

con certezza; la tradizione ne 

fa una delle originarie 12 

t r i b ù de l l 'A l t a Albania (CA) ; 

sec. xm'altra tradizione rife-

r i t a da l B o u é , H o t i avrebbe 

avuto per capostipite t in 

i l o t o figlio de l l ' u l t imo re 

slavo [o « goto » ? (87)] d i 

Dalmazia ( ? ) e fratello d i 

Pipo, Vaso e Kraso, capo-

s t i p i t i d i P ìpé r i , Vaso jev ìq i 

e D i i k a g j ì n i - K r a s n ì q e , men-

tre sec. una tradizione rife-

r i t a dal Cozzi (63, § 2), i l 

capostipite dei moderni H o t i 

si chiamava L à z e r K e q ì ; 

sec. D e N , i l capostipite sa-

rebbe stato t m Gegé Lazr i 

[figlio del L à z e r K e q ì del 

Cozzi ?], venuto d i Bosnia 

circa i l 1520, i cui figli, o l -

tre a H o t i , avrebbero dato 

origine a P ìpé r i , a parte d i 

T r i èpsh i , Krassa a K r a s n ì q e 

e N i k a a N ì k a j ; avremmo 

qu ind i una nuova t r i b ù di 

H o t i , succeduta con lo stes-

so nome sullo stesso te r r i -

to r io a l l ' ant ica ; non è pe rò 

t r i bù del t u t t o pura geneti-

camente, annoverando degli 

0 à n a s » come i L o c n ì k a j t e 

1 K o j é t (G), i n t u t t o 12 case, 

che sarebbero i resti degli 

ant ichi H o t i (D) , n o n c h é i 

B ò z h a j , forse « anas » e forse 

venu t i nella regione contem-

poraneamente ai nuov i H o t i 

(G) ; si t rova un toponimo 

H o t i anche i n Sci ì ta della 

M à t j a (Gopc e carte geografi-

_ ( S 7 ) V . C i i i i i i i c a de l l^rete D o i - l e a t c i n r.jrlniiis Pupa Ihikljmiiiiii e d . da 

S l s K " . 
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che), e uno che è vi lhiggio 

d i K a b à s h i ( L E C L X ) . 

120. .TÀKA.I , fratellanza - è, nella 

bandiera d i Spagi, un bel t ipo 

di fratellanza i n cui vige 

ancora la p iù stretta solida-

r i e t à quasi famigliare (88). 

121. . I A K I J P T - stirpe ànas in lìòl-

cat d i Regi nelle R r à n x a t e 

Mbishkodres (GOr 1,S9). 

*122. I B À L L J A , bandiera - nomi -

nata g ià come loca l i t à (« Iba-

leia ») nel 1629 tra quelle po-

polazioni che « non dano obe-

dicnt ia al gran Turco ne 

manco t r i b u t i » (CG), e po i 

nel 1650 (CG) e da Gasp 

nel 1671; Cor nel 1688 segna 

egli pure g l i « I b a l i p o p o l i » ; 

ma poco dopo i l 1629 i Thagi 

ehe v i abitavano si videro 

imporre da l beg d i Scutari 

per padrone un loro ex servo, 

oriundo d i K a b à s h i , fattosi 

mussulmano col nome d i 

Sylejman agà capostipite del-

la forte famigl ia dei Zo tn i , 

cioè signori (v . ) (Gur 100); 

secondo a l t r i invece i l capo-

st ipi te dei Thagi d ' Iba l l j a v i 

sarebbe venuto p r i m a della 

m e t à del sec. X V I I I come 

fi t tavolo dei Z o t n i stessi 

( L E X X I I I , C C X X V - V I , 

C C I X X ) ; comunque r isul ta 

che verso la fine del sec. scorso 

i Tlia(;i avevano comprato 

o r icomprato la terre dai 

Zo tn i che erano decaduti ( i b . ) ; 

i l Gopc nel 1881 la fa sem-

plice vi l laggio della bandiera 

d i H a l ì j a ; nel 1889 appare 

vi l laggio principale della ban-

diera d i Tha(;i, essendo i l 

suo capo Pre lè M e h m è t i capo 

di essa bandiera, e facendo 

Iba l l j a parte della stessa t r i -

b ù ( L E X I V ) ; solo ta rd iva-

mente s'è eretta i n bandiera, 

essendole stato conferito t a l 

grado dal governo turco per 

m e r i t i m i l i t a r i (M) , pur non 

godendo alta fama, tanto che 

si dice proverbialmente « Pu-

ka e Ibà l l j a 12 c e n t e s i m i » e 

« l 'a l ter igia r o v i n ò Ibà l l j a » 

( G j F P ) ; d i f a t t i forma ora la 

seconda bandiera d i Tha<;i, 

quarta qu ind i nelle prece-

denze fra le 7 d i Puka ( B a l d ; 

CA; G M G ; M ) , con 3200 ab. 

( A l ) , i n 60 case d i stirpe 

Thagi , 20 oriunde d i To-

p l à n a (Gur 97), e una maggio-

ranza d i stirpe B à r d h a j in 

K o p r à t i (GOr 38), ol tre ai 

Zo tn i che sono K a b à s h i 

( B a l d ; CA; M ) e formano 

una delle 30 famiglie mussul-

mane d ' I b a l l j a ; b a j r a k t à r at-

tuale A l i Myf tà r i (M) . 

123. . l ò N l M A , fratellanza? - t a l 

(8 ,s)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ciiniiif! f, •>'•>. 
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nome, ccune nome personale, 

compare g ià t r a le sotto-

scrizioni alla iiromcssa d i De-

metr io d 'Albano nel 1204-

1209 (88b), ma po i , a par t i re 

dalla fine dello stesso sec, 

t rov iamo due potent i fa-

miglie o r a m i d'una famiglia 

d i t a l cognome dalle p a r l i 

d i Durazzo e d i Scutar i ; 

un savasto Y ò n i m a compa-

re I r a i capi albanesi delle 

p a r l i d i Durazzo ostaggio a 

Napoli nel 1274 ( A D ) ; m i 

Uladislao Gononic nel 1319 

è de l lo « Dioclec et M a r i l i m e 

Albanie comes » ( A D ) ; De-

met r io , signore d i « Semfan-

day » ( P a t ò k u ) alla fine del 

sec. X I V e al princ. del X V , 

è detto potente dalle p a r t i 

d i Durazzo e po i d i Scuta-

r i (89); v a r i J ò n i m a com-

paiono dalle p a r l i d i Scu-

t a r i nel 1416-7 (C; R ) ; così 

un V i t o nel 1447 (R) e fi-

nalmente uno Stefano nel 

1486 ( R ) ; anche nel mondo 

stradiotico la famiglia la la 

sua apparizione nel 1542 con 

Zorzi e Piero (S); nel 1569 

uno Joannes Dionami figura 

CI syndicus et oeconomus » ec-

clesiastico d i Alessio (PG 

500, dal W ' A D D I N G , Orbis se-

raphicus); i n questi numerosi 

e v a r i documenti i l cognome, 

benché è riconoscibile, è t ra -

sformato i n v a r i m o d i : Gio l -

ma, Gionima, Gonoma, Jo-

nema, Jonoma; anche nella 

toponomastica ricorre larga-

mente, sebbene anche q u i 

notevolmente deformato: ab-

biamo i l Quku i G jo rmi t d i 

Gjàn i , Gjor in i d i R r j o l l i , e 

B r i j a e G j o r m i t d i G r u e m ì r a , 

G jo rmi d i Grizha a nord d i 

Scutari , K o d r a e G j o r m à k v e t 

i n DaJQi d i Zadr ima (PG 500), 

G jònémi dalle p a r t i d i L ù r j a 

o d i L u m a (G) ; G j o l m i (o 

Gjormi) i n K u r b ì n i , nominato 

già dal Barlezio nella v i t a 

d i Skanderbeg « Sylva Joni-

morum », e po i dal Musaehi 

nel 1510 come « G u o n i m i » ; 

Il Gionami », « Gionemi », o 

CI G ion imi » i n un doc. del 1640 

(CG) e po i in Gasp nel 1671 

è sempre la stessa loca l i t à d i 

K u r b ì n i ; abbiamo p o i un 

G j o r m i i n provincia d 'Elba-

sàn , e u n a l t ro , detto anche 

G j ù n u m i . presso D u k à t i d i 

Valona. 

124. . T u R A S , fratellanza? - una 

j io lenle famigl ia di questo 

( S S h)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Uiriiiix I I . I •_'« I -1 -M'.K 

(S!)) A n n i l : ! ! l l . L i l l ' . l . I I I M I , I l O i . l l o : l . I H M I : A l i I I , .V i l i , ()-_'i;, l>:ì:ì, C'ilt, 

7 0 S , 710 , 72,"i; cui, 1 l u ì e l U M ) : 11, 11. 110, 11(1 e I I ' - ' . 
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iKpiiic ci compare nella Zeta 

a capo d i gruppi t r i b o l i e 

regioni, a coninciare dal ],'597 

con un Goicino, fino al 1442, 

passata p o i all 'obbedienza d i 

Venezia nel 1405 (90); i l co-

gnome compare anche come 

.lurguras e come .lurasse-

v i c h ; sec. un doc. pubblicato 

dal L jub ic (91), da ta l fa-

mig l i a sarebbero der iva t i i 

Crnòjcvic signori del Monte-

negro dalla mct ì i del sec. X V ; 

è probabile che essa abbia 

lasciato delle tracce nella to-

ponomastica dell 'ant ica Zeta : 

d i f a t t i abbiamo un Djura-

sevic nelle Bocche d i Cat-

ta re ; forse si p o t r à prendere 

i n considerazione i l toponimo 

G j ù r a s h i d i R c g - L ò b j a ; ab-

biamo anche, per non par-

lare d ' a l t r i p iù lon tan i , un 

Gjùre j d i Plandi e 2 fratel-

lanze G iù ra j i n K o p l ì k u e 

i n J u b à n i , ques t 'u l t imi ve-

n u t i da Shes t àn i ; giova t u t -

t av ia notare ehe è nome 

mol to comune (Gjura = Gior-

gio) e che qu ind i non si p u ò 

osar t roppo negli accosta-

ment i . 

G, sarebbe una bandierii 

presso P r i z r è n i ; potrebbe es-

ser ramo della stirpe dei K a -

bàsh i , d i cui al n . seg. 

*126. K A B À S H I , t r i b ù , bandiera - le 

più antiche tracce d i questo 

nome si hanno nella docu-

mentaziime stradiotica che 

ci la conoscere 4 « Cabassi » 

o " Cainbassi » nel 15,30 e 

1511 (S), seppure la seconda 

grafia i K u i corrispcnulc al 

cogiioinc Kàmbi ' s i . d i cui 

sotto; un A n t i m i o Cabazi è 

nominato in Alessio nel 

1582 (92); nel 1610 i l B iz ci 

nomina un D . iN'icola e un 

D . Gieci Cabassi; un D . Luca 

K a b à s h i figura parroco d i 

Gashi nel 1671 (Gasp); Cor 

nel 1688 ci d à finalmente i l 

toponimo con 200 case, e 

ce l 'ha anche Cant nel 1689; 

Bald le attribuisce 1494 ab. 

in 6 v i l l a g g i ; essa è, almeno 

dal 1889, t r i b ù con festa co-

mune ])er S. Paolo ( L E X V ) ; 

la tradizione la fa i m m i -

grata (caso raro) dal sud: 

si ha i n f a t t i un K a b à s h i 

nella Ko lòn ja , presso Le-

skov ìku , e, per seguire l 'even-

tuale traccia de l l ' i i i imigra-

( 9 0 ) A n n i 1:19S. 1 I 0 : i . l i n i . 1 1 0 0 :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mi T I . 01-.'. 7 11, 7 S S : » . I l o , ' , : Ciriiii.H T, 

il.'i: aa , . 1107 , I l i o , l i : i l , i n i , i i i - j : i l , i i , ll.'>. I .VJ , l . ' . l , i;o:i, (;:;ii, C K i , i i i o : 

a . I I I I : Ciriiiis  I . 117, 

(91 ) i.ixiiiir. I \ : Ì ( I : Ì , 

(9-.') (• iirini.1  1, ' . ' I S , 
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zioiic, un altro K a b à s h i fra-

zione d i Gramshi d ' E l b a s à n . 

e un al t ro ancora nella K r u -

ma (G) ; N c i riferisce la t ra-

dizione della venuta dei K a -

bàsh i alla loro sede attuale da 

bmtano, passando per Dush-

m à n i , secondo i suoi calcoli, 

circa i l 1650; q u a n t i t à d i fra-

tellanze d i ([ucsta t r i b ù sono 

largamente disperse fuori del 

te r r i to r io d i essa: t a l i i Ga-

zul l i (v . ) , che però erano nel 

paese da gran tempo, i 

L è s h a j t d i H a j m è l i e quel l i 

d i K o t r r i e d i S k a r r a m à n a 

in Zadrima, i Là( ;a j t d i Puka 

(G), le 12 case cost i tuent i 

una delle due fratellanze d i 

Mzlu ( L E X V I I e X X V I I I ) , 

i Zo tn i d ' Iba l l j a e d i Kryez iu , 

(CA) ; anche i n K o s ò v a sono 

mol to numerosi g l i emigrat i 

d i K a b à s h i (v . i l n . prec.) e 

alcune famiglie ce ne sono 

anche i n Pogu d i P ù l a t i (G) ; 

nel 1881 ntm è presentata 

dal Gopc come bandiera, 

ma solo come vil laggio del-

la bandiera d i H a l ì j a ; ora 

invece, non solo è bandiera, 

ma forma due bandiere: K a -

bàsh i originaria, con una 

casa d i à n a s , i M a n ù s h i (FOr 

40), e T e r t h ò r j a sorta come 

formaziime mi l i ta re in epoca 

tardiva, e C (u i esse due sia 

i n p r imo posto fra le 7 Ban-

diere d i Puka (M) , almeno dal 

1889 ( L E X V ) ; b a j r a k t à r 

d i K a b à s h i : Vòcer r Deina ( \ l ) . 

*127. K . A K A R R I Q I V, o K A K R Ù K ? 

(« Chaeharucha », « Cataruci ») 

i Cataruci compaiono nel 1304 

t ra le popolazioni, « t r i b ù » 

sec. A D , ehe si sottomisero 

al Regno d i Mapoli ( A D ) ; un 

Chaeharucha figura nel 1482 

capo d i s t radiot i a Durazzo 

(S); l 'ant ico t r ibule jiotrebbe 

forse r int racciars i oggi nel 

toponimo d i K a k r ò k o Kak-

r ù k d i S k r a p à r i , oppure in 

lineilo d i K a k a r r ì q i , i l quale, 

oltre che fra Scutari e Ales-

sio (nominato Cacaricchi nel 

1610 da Biz) , si ripete come 

frazione d i Zgurdhèsh i d i 

Croja e come nome d i colle 

i n Suma (G), d i vi l laggio in 

M a s a r à k i ( v . ) ; v. anche K a -

karuka i n Eparchia d'Elea, 

frazione di Vlazaraki ( E ; P). 

128. K À L A J T , fratellanza - ànas 

i n Megulla d i P i l l a t i (G). 

129. K A L Ì Z I , bandiera? - sarebbe, 

sec. (^A I I . bandiera della 

L u m a (v . ) 

130. K À M B E s t . fratellanza? - la 

famiglia figura fra le stradio-

tiche sotto i l mmie d i " Cam-

bissi », « Caiiiposo », 1' Capni-

si », e forse anche » Cam-

bassi » (se non è K a b à s h i ; 

s . n. 126): nel 1502 t roviamo 

p. es. un Pietro Ca])nisi al 
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Zi l i i lc » con fa t i i ig l i i i c bol i 

numero de p a r e n t i » (S); un 

Zuan Campsa scutarino abi-

tante a Dulcigno nel 1536 v i 

v i agita m o t i an t i tu rch i ( R ) ; 

un Prenci Cambissi figura nel 

1602 tra i « vecchi capi p r i i i -

c i j ia l i della provincia d i Scu-

tar i » (93); nel 1614 Boi no-

mina un « Pecha (^ampersa », 

capo d i 60 case d i « Copio-

n ich » ( K o p l i k u ) , che sem-

bra sopravvivere nella me-

moria popolare sotto i l nome 

di Pelili; K a m b é s a d i l 'aniiglia 

principale i n K o p l i k u (GOr 

133); nel sec. X V I I I i regi-

s t r i parrocchial i d i Scutari 

ci fanno conoscere un ben 

grosso parentado d i Canipsi 

suddivisi i n v a r i r a m i nei 

v a r i quar t ie r i della c i t t à , e 

t enu t i i n mol ta considera-

zione per ricchezza e influen-

za; a quel tempo anzi ebbero 

dei loro sa l i t i all 'episcopato, 

e si curarono d i far redigere 

una specie d i processo infor-

ma t ivo da parte d i a u t o r i t à 

ecclesiastiche s u l l ' a n t i c h i t à e 

n o b i l t à della famiglia, che, dai 

de t t i e dalle leggende rife-

r i t e da i tes t imoni , sarebbe 

stata g i à impor tan te al tem-

po dei Veneziani nella regio-

ne d i Dr ivas to , e po i , nel 

p r imo tempo del dominio 

turco, si sarebbe fa t ta valere 

anche coi nuov i padroni e ne 

avrebbe ot tenuto i n conces-

sione la riscossione d i tu t t e 

le imposte dei cr is t iani nella 

regione scutarina (91); a con-

ferma delle leggende narrate 

i n tale processo, se pure n im 

ne sono s tat i l 'or igine, si 

hanno due t opon imi nella 

P o s t r ì p a : Cur r i i K à m b c c i t , 

e, presso V ù k a j t d i Shllaku, 

Kodra e K à m b e c i t (G) ; i n o l -

tre anche i n Lushnja ci sono 

dei K à m b e s i ; at tualmente 

invece la famiglia dei Kami>si 

o K a m s ì o K a m c i d i Scutari 

e r ido t ta a pochi m e m b r i ; 

dei ('ambissi si t rovano an-

che i n Piana degli Albanesi 

d i Sicil ia. 

131. K A M ( B È ) T H È K È R A . fratellan-

za - un Mar t i r i o Kompothck-

ras nel 1338 era duca d i Mo-

done ( E ) ; nel 1499 i Kompo-

thekras si r ifugiano i n Cefa-

lonia e nel 1593 v i entrano 

nel l ib ro d'oro ( E ; P ) ; la 

famìg l ia ci è rappresentata 

t r a le pr inc ipa l i nella docu-

mentazione stradiotica (S) 

(il .t)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CoriìU.i T . 2-.'7. 

( i l i ) C o p i a d i t a l pi'o(!Osso s i c o n s c i - v n v a , r i c H W i - c l t i v i o . C l i n i c o S a v c i i n i i o d i . S c u -
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con 9 membri (« Cambotecra, 

Combotccla, Combothecra, 

Combottocra, Compothekara, 

Conbothccha ») dal 1512 al 

1568; a t tualmente si ha i l 

toponimo Kc inb i ' l hèk r i o 

Ki imbi ' tbèk i ' r a in dis t re t to 

d i Gora d i P o g r a d è c i ; inol t re 

Kompothckras i n Etoloacar-

nania e in Messenia, e K o n i -

j i o t h e k r à t a i n Cefalonia ( E ; 

132. K A S N E S I , fratellanza'? - Due 

G j i n <i Casncsio » o « Casncssi » 

c un Andrea son nomina t i 

fra g l i s t radiot i nel 1471 e 

nel 1541 (S), mentre nel sec. 

X V I I I una famigl ia K a s n è c i 

era impor tan te e diffusa nel-

la H i m à r a (95); antecedente-

mente i l nome " Casncsio », 

originariamente t i to lo d'uf-

ficio, si t rova qua e là usalo 

come nome j i ropr io perso-

nale; i n K i r i v ' è un vil laggio 

detto K a s n è c i , nominato già 

dal Gasp nel 1671, r icordato 

anche nel 1682 sotto i l nome 

d i « K a s é n d e s » (96) e resi-

denza nel 1892 del b a j r a k t à r 

d i K i r i stessa ( L E L X V ) : 

un K a s n è c i è pure vi l laggio 

d i K t h e l l a superiore ( L E 

C X X V ) ; n i n i è al t u l i o i m -

probabile che i Carnesi dì 

Sicilia fossero dei Kasnesi, 

tenendo p e r ò presente che 

in varie regioni della Grecia 

(Calavr i to , Arcadia , Candia) 

si t rova i l toponimo K a r n e s ì , 

e nella INaiiplia un Karne-

ze'ika; Kasnesi invece v i si 

t rova i n L i v a d i a e nelle 

eparchie d i K a r d i l z i , Tebe 

ed Elea ( E ; P ) ; Kasnesi 

Magulas nel nomo d i T r i k -

kala (E) . 

*133. K A S T R À T I , t r i b ù , bandiera -

i l nome sembra p iu t tos to 

toponomastico che genti l izio 

almeno se ne osserviamo 

l 'affinità col la t ino « castrum », 

che era largamente noto nei 

Balcani e ne l l 'Albania stessa 

(v . p . es. Kas t r a d i M i r d i t a , 

K a s l r i sul Kalamas, K a s t r i -

tza d 'Acarnania, Kas t ros ik ia 

d i P r è v e z a , Kas t ro d i Saranda 

e d i Malakastra , oltre ai v a r i 

Kas t r io t a ) ; e d i f a t t i t r ov i a -

mo anche un al t ro Castra-

t u m , che non ha ind iz i d'aver 

legami col nostro, essendo 

nominato , nel 1343, t r a g l i 

I' hiberna » o pascoli inverna l i 

jircsso Croja (97); p iù v ic ino 

al nostro t rov iamo i n re-

gìmie d i Scutari nel 1403 

( i l a ) M.ox'l' l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lii, snrrniì Un ini imlihi un siillii ('hi uni n i . s. c . 

( 0 0 ) Cori,US I I , I sii-.', \. 

( 0 7 ) A H , I , H'il. 
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un Alexius Castrati " caput 

t r i u i n v i l l a r u m » ( A D ) , e f i -

nalmente la nostra stessa 

K a s t r à t i nel C. 1416-7 i n 

figura d i « v i l l a » ; nel 1610, 

figura sotto i l nome d i « Ca-

s t ra t t i » nella relazione del 

B i z ; nel 1614 B o i ce la de-

scrive come c o m u n i t à d i 

50 case che p u ò fornire 130 

uomin i i n arme, e ci dice 

inol t re che i n Rapsha. a t l i i a l -

menle appartenente alla t r i -

b ù d i H o t i , v ' è un capo l 'renz 

Castrat; un doc. del 1653 

c i fa sapere che v i sono 660 

anime; i l Gasp nel 1671 v i 

t r o v ò 75 case; nel 1678 i l 

« Castratorum oppidum » a-

veva 150 case (98), mentre i l 

Cor nel 1688 gliene d à sole 

80; i l Bone nel 1840 la fa uno 

dei « fis » p iù f o r t i fra quell i 

degli Albanesi-Malissori ; nel 

1881 i l Gopc le d à e. 350 case 

con 2300 ab. e 450 u o m i n i 

a t t i alle a rmi , in 19 vi l laggi 

su una superficie d'80 k m q ; 

i l Sallname 1897 arr iva a 450 

case con 3700 ab. ( J ) ; la D , 

e. i l 1910, v i t rovava circa 

500 case, e la più recente 

statistica le attr ibuisce 479 

case con 328(1 ab. dei (piali 

e. 500 uomini a l l i alle a rmi 

( B a l d ; A l ) ; è una delle 5 Mon-

tagne d i Scutari , ossia una 

delle grandi t r i b ù della Mon-

tagna Grande o Soprascuta-

r ina , proverbialmente nota 

per la sua alterigia ( « K a -

s t r à t i k r e n a r » - G j F P ) ; è 

pure bandiera (Bald) e come 

tale ap|)arc ufficialmente nel-

le sue leggi del 1892 da noi 

p iù A 'ol tc citate (99) e nel 

Sallanmc 1897 con i l pro-

])rio b y l y k b à s h a l t r ib imalc 

iifiicialc del « X h i b à l » ( J ) ; 

i l Gopc la distingue i n 2 ban-

diere, (lucila del Gebirgsdiirf 

(cioè K a t ù n K a s t r à t i ) e quel-

la d i Bà jza , ma non ne t rovo 

conferma; ancora nel 1896-7 

le L E ( C L X X V I I ) accennano 

a un solo alfiere d i K a s t r à t i , 

mentre Bà jza v i è inmiinato 

come vi l laggio ancora nel 

1903 ( C C L I ) ; b a j r a k t à r Pje-

ter Doda. figlio d i Pre(;i, f i -

glio d i Gjè t ja , figlio d i B r o q i 

( |uest ' i i l t inio vissuto nel 1832 

(G) ; la t radizi ime fa discen-

dere K a s t r à t i da un certo 

Dedii o Del t i oriundo d i 

D r e k a l ò r i che è a sua vol ta 

ramo dei Ku( ; i e ([uindi d i 

Ber ì sha ( D ) . e pcrci(> i ge-

( i )8) v o i . 1. M'.'. !i I . 

( » ! ) ) 10(1. i n C O Z Z I . I S e t i ) , c in C I , . \ i i i i e n i l i c c , | I K : K . I 2 . Ì ( a . I S I I l ) c 

(11. I S i l - i ) , 
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n u ì n i K a s t r à t i si cbiamano 

anche « i figli d i D r è k a l i » 

(GOr 266); IN ne assegna 

la data d i venuta e. i l 1600 

o 1640; ha un buon numero 

d i « à n a s » nel suo te r r i to r io , 

come i Mikè la j , i P o l o v ì q i e i 

' r o l o \ l ( ] i (CA). e, i n Bà jza , i 

G à s h a j t , ì L a s h e t e i P j è l r a j l 

o P c l r o v ì q i ( N ; C A ; G ) ; 

la I) d i t a l i « à n a s » ne con-

tava c. 200 case, e l i riteneva 

d'origine slava, i l che va i n -

leso al ])iù dei Pojiovìi i i . 

' ro tov l ( | i e P c l r o v ì q i . 

131. K A T I ' I T I O K A P I I T . f ra lc l la i i -

za - sono una fralellanza d i 

25 case i n 2 « maliallc », nella 

t r i b ù d i N ì k a j ; appartengono 

alla stirpe dei Va jùsb i che dai 

N ì k a j vennero cacciati dal 

ter r i tor io che (piesti fecero 

propr io ; g l i a l t r i si r ifugia-

rono nella Mbi'shkodra, men-

tre questi rimasero i n con-

dizione d i serv i ; nel 1898 

erano pe rò (piasi parif ical i ai 

N ì k a j , pur conservando pro-

proprie caratteristiche soma-

tiche, ed esercitavano l ' ab i -

geato; avevano un propr io 

callo, (,'un Sokòl i . che p e r ò 

non era l 'anziaiio ( L E C C X I X 

e C C X X I I l ) . 

135. K ( ; i i i A . bandiera? - Gop(" nel 

1881 la l ' a c c N a parrocchia 

comprendenle nella sua g iu-

risdizione le a t tua l i bandie-

re d i T e r t h ò r j a (Qy tè t i i 

P u k è s e Q e r r è t i ) ; D la fa una 

delle bandiere d i Puka (sotto 

i l nome d i « Ghiri » !), i l che 

non è confermalo. 

136. K E L M È N D I , t r i b ù - i l cogn. d i 

Clementi, con cui la nostra 

t r ibù è nota presso g l i scrit-

to r i s l ranier i . ci appare dap-

prima fra gl i s t r ad io t i ; i K . 

nella Corint ia avrebbero co-

lonizzalo Kcsa r ì e K l i m c n d i 

nel secolo X V (E) , e in fa t t i ci 

A ien detto la « casata e fami-

glia d i Clementi essere de 

le pr ime case de la Mo-

rea » (100); dalla documen-

tazione del S. ne conoscia-

mo 7 membr i dal 1482 al 

1533, fra i qua l i un Leka, 

capo e cavaliere; discendenti 

d i questo ramo stradiotico 

va supposto siano g l i at-

tual i Clementi d i Piana de-

gl i Albanesi i n Sicilia, ed è 

interessante notare che sono 

d i r i t o l a t ino , i l che p i ù fa-

cilmente l i ricollegherebbe al-

la t r i b ù numlanara scuta-

r i n a ; questa, da nna rela-

zi(me del pr incipio del s e c . 

X V I I I , risulterebbe aver avu-

( l l l l l ) S . vcil . V I I . pf,'. S S , 11. C I . N I V . 
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lo come fondalorc un tal 

Clemente venuto dalla t r i -

bù d i K U Q Ì e qu ind i indiret-

tamente d i Be r ì sha , come lo 

comprova i l toponimo « Fu -

sha e Ber ì shes » (GOr 266), 

probabilmente già fin dal 

sec. X V (101); invece nna 

p iù recente versione farebbe 

lo stesso Glemenle venuto 

dal nord (Gusìn je V) ( U ; IN), 

circa i l priiuMpio del sec. X V I I 

coi suoi 4 f igl i capost ipi t i 

delle 4 bandiere a t t iud i ( I ) ) ; 

meglio rispondente alle nor-

me dell'esogamia, una terza 

redazione ne fa 4 t r i b ù as-

solutamente dist inte e qu in-

d i libere da impediment i ma-

t r i m o n i a l i t r a loro, federate 

per opera d 'un missionario d i 

nome Clemente ( D ) ; comun-

que, i l p r imo teste storico 

dell'esistenza del l 'a t tuale t r i -

b ù , a mia conoscenza, è i l 

Biz che la nomina (« Cle-

ment i ») nel 1610; viene po i 

<-on p iù ampie not izie B o i che 

nel 1614 le at tr ibuisce la 

r i levante forza d i 178 case 

con 650 uomin i a r m a l i ; fra i 

capi della « siniblea » albano-

slava ant i turca del 1616. 

compare anche un » voivoda 

Vuchigh i o Vnchiz Clctncn-

l i » (102); g l i « A t t i » d i Pro-

paganda Fide (103) c i pre-

sentano i l « Monteni Seti 

Clementis i n Albania » come 

abitato da 6000 ca t to l i c i ; i l 

doc. (CG) del 1635 le a t t r i b u i -

sce 300 case con 3200 anime; 

le grandi var iaz ioni sono 

forse da a t t r ibui re alle mol le 

vicende a cu i a n d ò soggetta 

questa bellicosa t r i b ù ; nel 

1648 ci si narra che « (piesti 

son d ivot i ss imi del Sommo 

Pontefice e stimano che la 

benedizione d i quello l i pre-

( 1 0 ) « ( M e m e n t i c e l e l i r e i i o p o l a t i o n c . . . s o r t ì l a d e n o m l n a t i o n e d a l i i r i m o A u t -

i e r e d i ( l u e s t o n o m e , c l i c v e n u t o d a l p a e s e v i c i n o d e C u c c i f o n d ò l a s e d e n e l l a 

s o m m i t à d e l l o n l i . . . . C o n t a n o C l e i i i e n l i d o d e e i s o l e i i r o g e n l e I g e n e r a z i o n i I d a l 

l o r o p r i m o . V u t l i i i - c . c s i c a l c o l a la s u a I r a n s m i g r a t i o n e d a l t e m p o i n c u i . M h i i n i i i 

c i -a t r a v i i g l i a t n d u i f e r r o d c s o l i i l r i c e de ' r i i r c h i . d n i i j i o i l s e c o l o i l c c i m n ( i i i a r l o " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(CorpiiK l i , s a e c . . W l l l . i n i l i n ) . 

(10-2) Cor/yii .s T . 2 2 7 . 

( i o : ) ) « S . C o n g r e g a t i o i n a n d a v i t nifi c u m l"ré ( i n a l i J e s n i l i i i n i i i . ul s i i n i 

M o n t e m .Seti C l e n u r n l i s i n A l b a n i a M i s s l o d u o r u n i e.\s l ' a t r i b i i s l i n s f u a m 

r i l y r i c a n i c a l l e n t i b n s c o i n m o d e f ier i pOt , ( l u a m p r n n u m e a m f a c i a t , c i n n i n eo 

m o n t o s e x m i l l i a a n i n i a r u n i c a l l i o l i c a n n n r e p e r i a n t u r . i | i i c a I I . a n i i i s . S a c e r d o t e , 

e t l ^ a s l o r c c a r e n t ••: 211 X 1 (i2.'i. C o n c r . I . ' i . n . 1(1. v n l . C . r. 27.';: s c i i i b r n i l i c 

s i a s l a t o l o r o n c g i i l n i l p a s s a g g i o ; de l r e s t i i , s e m c s s e r n s a p u t o r i l l i r i c o ( c o m e a l -

l o r a s i d i c e \ ' a ) o s s i a lu s l u \ ' o , c l i c i-ì a v r e b b c r u l'atto ( 
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servi dalla potenza ot tomana 

à cui non rendon obbedienza 

alcuna » (CG); anche i l Gasp 

nel 1671 ne par la ; i n t u t t o 

(piel sec. e nel seg. ino l t ra to 

K e l m è n d i ebbe grande sto-

r ia , essendosi arrischiala a 

vasta guerra d i razzia ctmlro 

i l Turco ed arr icchi lavis i 

grandemente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA non senza p e r ò 

sottostare a dolorose vicende, 

come una forzala temporanea 

1 rasmigrazi(nie nella K o s ò v a 

e poi un parziale ma defi-

n i t i v o esilio nel Sirmio, po i 

che l ' A u s t r i a si r a p p a t t u m ò 

col Turco dopo le campagne 

del P r ì n c i p e Eugenio; in «pici 

sec. è t radizione che ne sia 

stata esiliata una famiglia 

che fu p o i (piella dei Kara-

georgevich reale d i Serbia e 

.Iugoslavia, e se ne mostrano 

ancora le rovine della casa 

paterna (104); nel 1700 con-

tava p iù d i 3000 anime d i -

vise in 2 « v i l l e » delle qual i 

la preminente era « Eppaia », 

l ' a l t r a Selza; aveva pe rò un 

solo comandante n i i l i l a re as-

soluto e v a r i « capi » c i v i l i 

e le t t iv i (forse capi-ka-

t ù n ) (105); nel 1840 i l B o u é 

la va lu tava i n e.200 case 

dis t r ibui te nei 3 grossi « v i l -

laggi » d i Niktsche (Niksh i ) . 

Scotzi (Selce) e V o u k o l i (Vuk-

l i ) ; nel 1881 aveva 3500 ab. 

in un te r r i to r io d i e. 300 

k m q (Gopc), e nel 1897 rag-

giunse i l numero d i 740 case 

con 6050 anime (.1); i missio-

nar i gesuiti nel 1909 la tro-

vavano aumentata a c. 750 

case ( L E C L X X X I I I ) ; ha 

ora una popolazione d i 4700 

ab. ( A L ) e si r i t iene una delle 

5 Montagne o t r i b ù d i Scu-

t a r i , ossia della Montagna 

Grande o Sopra (cutarina, e 

una delle 12 originarie del-

l ' A l t a Albania secondo la 

tradizione (CA) ; certo r i -

puta la fra le più n o b i l i ; ha 

p e r ò nel suo seno come « à n a s » 

i G jonov ìq i (G) e i Q ù k a j t 

(CA I I I ) ; di K e l m è n d i è 

oriundo uno dei gruppi gen-

t i l i z i della bandiera d i Plan-

d i ; K e l m è n d i nel 1881 avreb-

V . ]i . . \  l i i ' D U K i c . ( c i t o a m e m o r i a u n s u o l a v o r o a ( l u e s t o p r o p o s i t o ) 

(10 , ) ) « i n v i s i i n d u e v i l l e , K p p a i a [ P a j a , a t t u a l m e n t e s e m p l i c e pa.scolo d i 

V n k l i :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VA I I I , p g . 4 2 7 ] o S e l z z a , d o p p o s o f f e r t o i l d a n n o d e l l a d i s p e r s i o n e d i 

m o l t e f a m i g l i e c h e n o n s o n o r i t o r n a t e , e o s t u t i i i s c o n o p r e s e n t e m e n t e l a p o p o l a -

t i o n e m n i i e r o s . i d i s o p r a t r e m i l l a a n i m e . K p a i a d i s t a n t e s e i m i g l i a d a Se l za . è 

v i l l a i i r l n e i p a l e . . . . N e l g o v e r n o C i v i l e h a n n o p i ù c a i i i p r c s c i e l t i p e r s o l o m e r i t o 

d e l l e p e r s o n a l i i m a l i t à m a n e l m i l i t a r e o h h e d i s c o n o a d i n i s o l o c o n r i g o r o s a d i s c i -

p l i n a (C()r/ ) i ( . i 11, « . X V I l i , i n i t i o ) . 
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hvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coiiLuld 3 l ia i id i iTc: Selce, 

V u k l i e N i k s h i , e 2 sotto-

bandiere: Honasi e N ik -Mar -

t ì n a j t delle qual i Selce te-

neva l ' e i i e n K o i i a (G(qié); nel 

1 8 9 5 era b a j r a k t à r [p r inc i -

pale ? ] d i K e l m è n d i un certo 

K h o t i , personaggio mol to con-

siderato, anche dal Principe 

d i M.mlenegro ( L E C X I , I I I ) ; 

almeno da l 1 8 9 7 (Sallname, 

pr. J ) , è divisa i n 4 bandiere : 

Selce, V u k l i , N i k s h i o N i k ? i , 

Boga, la quale u l t i m a p e r ò , 

pure appartenendo a K e l -

m è n d i , suol andare con Shkre-

l i che le è p iù v ic ina ( D ; CA; 

L E ) ; unica sede tradizionale 

della comune assemblea della 

t r i bù alla Qala e B a r d e l è c i t 

(G. l ) ; nella grandi a s s e m b l e e 

i n t e r t r i b u l i figura un solo 

b a j r a k t à r detto vojvoda d i 

K e l m è n d i (GMG) e al t r i -

bunale ufficiale del « X h i -

b à l » c'era un unico b y l y k -

b à s h p e r t u t t a la t r i b ù ( .1): 

essa ha i suoi pascoli inver-

na l i e terre colt ivate i n Breg-

m à t j a ( L E C X L I I l ) , otte-

nute nel 1847 dal V a l i d i 

Scutari per m e r i t i d i guerra 

(Gopc); a t tualmente molte 

l'amiglie v i r iniangimo i n 

permanenza: è proverbial-

nicnte famoso i l lormaggio 

prodot to da ipicsta t r i b ù 

(GjFP) . 

137 . K E Q À N E J T , fratellanza d i 3 

case ànas in R r j o l l i e 15 nella 

rcgicme d i Peja; l'orse nomi-

nata nel C 1416-7 con un 

suo jiascolo invernale detto 

« Enchechiani » (GOr 2 0 0 ) . 

*138 . K i h E j D B Ì N i o T E D H I N A , ban-

diera - questa bandiera del 

gruppo d i L u m a (CA I I I ) , 

sec. GMG comprende anche 

A r n i , v i l laggio che, secondo 

a l t r i , sotto i l nome d i Fusha 

e A r n i t , farebbe bandiera a 

sè nel gruppo d i D i b r a . 

* I 3 9 . KiRt , t r i b ù , bandiera - ha i l 

nome dal torrente omonimo 

che è già nominato nel C 

1416-7 sotto i l nome d i 

ic d i a 11 ( 1 0 6 ) ; la nostra K i r i , 

secondo le t rad iz ion i raccolte 

dal Cozzi ( 6 4 § 2 ) , da N e 

da D , sarebbe i n parte 

( N ò n a j t ) oriunda d i Ku( ; i 

nel 1500 , e i n parte (Petali) 

d i Peja; essa venne presa in 

cura spir i tuale nel 1 6 3 7 dai 

Francescani (G) come appar-

tenente a P ù l a t i Minore o 

Cisalpina ( L E I ) , v is i ta ta dal 

Gasp ehe nel 1671 v i t r o v ò 

solo 4 3 case, segnata da Cor 

nel 1 6 8 8 , nel 1881 cont.ava 

(loci f u t o r r - c i i l e " C l y f i i s " v i n i i i o s d ) i n v e c e d i i l l t A i ; [ . i ; z n > | i i ' . A n l i v n v ì . 
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75 case c o n 5 5 0 anime (Gopc), 

e come parrocchia, nel 1 8 9 3 , 

8 0 case ( L E L X V ) ; è ora 

t r i bù e bandiera della M a l -

sija e Vogel, e precisamente 

del gruppo d i l ' u l t i (Gopc; 

CA; Bald) . terza fra esse 

( L E L X V I ) , una delle « 5 

Bandiere che vanno con Scu-

t a r i », sec. i l doc. 1 8 9 3 ( 1 0 7 ) ; 

elencala ufficialmente fra le 

" montagne » (ossia t r i b ù ) nel 

1 8 8 3 ( 1 0 8 ) ; p e r ò secondo 

alcuni farebbe una sola ban-

diera c m i le altre due di 

P ù l a t i , Gjani e P landi ; nel 

1 8 9 2 i l b a j r a k t à r ne risie-

deva i n K a s n è c i ( L E L X V ) ; 

K i r i è proverbialmente fa-

mosa per i l suo pane (« K i r i 

bukemi r i » - GjFP) . 

110. K i . o s i . bandiera'?, fratellan-

za - Una famiglia d i t a l c o -

gnome (B Glossi, Glossa, Clos-

sia. Colossi. Golosi ») com-

pare fra le stradiotiche dai 

1 5 3 8 al 1547 con 11 membr i 

t r a i qua l i t m G j i n i e un 

Gjoni (S); la toponiastica 

ne conserva t u t t o r a larga 

menzione, essendovi un K l o -

si loca l i t à nella bandiera di 

Fandi ma con ab i tan t i della 

stirpe dei T h a ^ i (CA), un 

K a l ò s i , Kèlòsi o K l o s i nella 

2 8 7 

Mallakastra. u n K l o s i n e l 

circondario d i S t r à j ca , un 

monte Ka lòs i a NE di B e r à t ; 

impor tante al caso nostro 

specialmente K los i nella Mà-

t ja , che, sec. Ba ld , sarebbe 

bandiera della t r i bù o gruppo 

appunto della M à t j a ; p e r ò 

sec. GMG non ha b a j r a k t à r ; 

è solo i l eentro del » semt , 

d i Skendè r i e Buzh iq i ( M K ) ; 

i l cognome Klos i si trasferi 

anche presso g l i albanesi d i 

Sicilia (Petr) . 

*111 . K o g t , bandiera? - nominata 

già dal B o i nel 1 6 1 4 sotto i l 

nome d i u Succha », che è 

l 'a t tuale Suka d i K o ? i , con 

1 7 8 case e 6 5 0 u o m i n i (cfr 

Gopc), e dal Gasp nel 1 6 7 1 

(« Cochie »), contava nel 1881 

(Gopc) 70 case con 4 5 0 ab. 

dei qua l i 8 0 a t t i alle a rmi , 

i n 4 v i l l agg i su un te r r i to r io 

d i c. 10 ( ? ) k m q ; sarebbe 

parte della t r i b ù d i K u ? i e 

at tualmente « fis » [ in tendi 

forse: bandiera] a sè, sec. 

B a l d ; certamente r imane an-

cora albanese, b e n c h é da 

tempo p a s s a t a al Monte-

negro. 

142. K o j E T - stirpe ànas i n H o t i 

(GOr 4 0 ) . 

143. K ó K A . l T - fralellanza in Bra-

( 1 0 7 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ciiriiiit 1. --'7;!. 

( I I I S ) Coriiiis  I . -'m. 

I 
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/ l u l a . l i t enu la d i ca t t iva raz-

za nei proverbi (GjFP) . 

144.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KoKLA, fratellanza? - fami-

glia stradiotica della quale, 

dal 1530 al 1565, attraverso i 

docc. del S, conosciamo 6 

membr i , t ra i qual i un B i t r i 

(Demetr io) , un G j i n i , un 

Buza e un N i k a ; at tualmente 

abbiamo un toponimo K ò k é l a 

o K o k l i nel bacino del De-

v o l l i , e, i n Grecia, un K o k l a 

i n Att icobeozia e due a l t r i 

i n Argol idecor in t ia ( E ; P). 

145. KòLAJT, fratellanza - ànas in 

Z a g ò r a d i Shkreli (G). 

146. KoLOBi, fratellanza ? - sa-

rebbe stata, secondo ima 

cronaca t a rd iva (108b), nel 

sec. V I I , una branca della 

preclara stirpe dei L i v a t o n i 

d 'Argirocastro, ed avrebbe 

dato a questa c i t t à un ve-

scovo d i nome Metodio ; at-

tualmente nella regione d 'Ar-

girocastro abbiamo i toponi-

m i KollorQ e K u l l u r i c a . 

147. KOMÀNI, bandiera? - po-

trebbe r i tenersi , come anche 

l 'omonima R o m à n i nella re-

gione d i Podgorica del Mon-

tenegro, una colonia dei bar-

ba r i Comani tanto r i noma t i 

ne l Medioevo come merce-

n a r i de l l ' Impero Bizant ino e 

degli s tat i ba lcanic i ; D ne fa 

•— i n contrasto con t u t t e le 

altre fon t i anche dirette — 

una delle 7 Bandiere d i 

Puka. 

118. K o M B i . fratellanza? - fu fa-

migl ia stradiotica d i cui co-

nosciamo tre membr i , fra i 

qua l i un Gjoni , dal 1523 al 

1541 (S), e qualche al t ro an-

cora alla fine del medesimo 

secolo in I t a l i a come ufficiale 

d i s t radiot i al servizio d i 

Spagna: si t r a t t a forse d 'un 

ramo trasferitosi nelle co-

lonie albanesi d i Calabria; 

a t tualmente abbiamo i topo-

n i m i K o m ( b ) i , l o c a b t à pres-

so Zhab jàk - ; ?ab l j ak e monte 

nella regione d i Vasojevic, 

i n quella parte del Monte-

negro che confina con l ' A l -

bania a E del lago d i Scutari , 

e, i n Grecia, R o m b i d i Mes-

senia ( E ; P), e Rompi t s i in 

Corfù (P). 

149. R ò N E j T , o R ò N A j T , fratellan-

za - at tualmente i n Fandi . 

ma oriunda d i Berisha (G). 

*I50. R o P L Ì K U , t r i b ù , bandiera -

la loca l i t à è nominata « R u -

pe ln ik » nel 1398 ( A D ) , « Co-

penico » e « Copernico » nel 

1416-7 dal C, « Coponico » 

nel 1426 ( R ) ; B o i nel 1614 

assegnava a « Copilieh » 36 

( I O S / < )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA III- nhiis h'.iiiri. I ' i a i , ' n i , \ ' \
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case e 70 uomin i d 'arme; 

nel 1881, comprese Grizha e 

Gruemira, contava 2500 abi-

t a n t i dei qual i 500 a t t i al-

le a rmi su un te r r i to r io d i 

130 K m q (Gopc); alla fine 

del regime turco, 3000-3800 

ab., e all'epoca austriaca 1455 

dei qual i 355 armat i (Bald) , 

sempre comprendendo Grizha 

e G r u e m ì r a ; aveva nel 1897 

un suo b y l y k b à s h nel t r i -

bunale ufficiale del « X h i -

bàl », come le maggiori t r i bù 

della montagna scutarina; e 

d i f a t t i una piccola t r i bù (D) , 

o p iù esattamente bandiera 

non formante t r i b ù (GOr 133), 

del gruppo delle R r à n z a t e 

Mbishkodres, suddivisa in due 

r a m i , Grizha e G r u e m ì r a 

(CA), comprendente p e r ò g l i 

ànas D a l ì s h a j t (ora est int i ) . 

Alèka j t e H à l a j t ( G ; GOr 

134); Gopé nel 1881 la faceva 

divisa in 3 bandiere: R . su-

periore, K . inferiore e Grizha-

G r u e m ì r a ; Ba ld invece i n 4, 

distinguendo Grizha da Grue-

m ì r a ; ciò mentre i l Sallname 

1897 riconosceva una sola ban-

diera per tu t t e le R r à n z a t me-

no Re(;i-Lohja (.1); CA fa d i 

Grizha con Boksi una ban-

diera d i P o s t r ì p a ; d i Kop l ìku 

e proverbialmentz famoso 

l 'orzo (« K o p l ì k u elbin » -

GjKI>). 

151. K O P R À T I - Stirpe ànas che i 

Pecnikajt d i Shala caccia-

rono dalla loro sede d i L è -

ka j t (PG 375). 

152. KoTÈct, fratellanza? - 3 

s t radiot i cognominati « Co-

tezi » compaiono nel 1506 

(S); a t tualmente nella topo-

nomastica c'è un Ro lcc i i n 

N ì k a j e u n Rote ic i nel P indo; 

not is i p e r ò che « kotèc,- i » i n 

albanese vuo l d i r capannuc-

cia d i v ì m i n i in t reccia t i , e 

pe rc iò i l significato banale 

p u ò dar or ìg ine indipenden-

temente a Aari t op tmimi . 

153. KoxiiOBÀTi - stirpe ànas che 

i Pecnikajt d i Shala caccia-

rono dal la loro sede di Abaia 

(PG 375); det t i anche Go-

xhobat i . 

154. K R À P Ì Ì S I , fratellanza? - uno 

Stefano Crapso è nominato, 

nel C 1416-7 e 6 s t radiot i d i 

t a l cognome (« Crapsa, Crap-

si, C a r a p s a » ) t ra i (piali un 

G j i n i , un Gjoni e un Palumba 

(Pè l lumbì ?), ci son not i dal 

1482 al 1515 (S); un Andrea 

Crapisi d i Corone in Morea si 

distingue come capitano al 

servizio d i Carlo V nel suo 

tenta t ivo d i conquista della 

Atorea, r i t i randosi po i , a 

quanto sembra, i n Sicilia, 

ot tenuto nel 1533 i l cavalie-

rato, impiego e stipendio A i ta-

19. 
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l i / . id (109); in Alliaiiìa al)-

l i iamo ,3 topon imi K r à p é s i 

nelle regiimi (li Tirana, di 

F je r i - \ t a l l akas l i a . e di .Jà-

n ina . i l (piale ol i imo In cen-

tro della t r i l i i i meridionale dei 

Malacassi (110); notisi che 

K r à p e s i , se è <zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA krap, -

(carpa), sembra essere, p iu t -

tosto che t r ibule , soprannome 

dispregiativo i n significato d i 

tonto. 

*ÌSS. K R A S N Ì Q E , t r i b ù , bandiera -

cmnpare la pr ima vol ta nel 

1638 sotto nome d i « Craste-

nigeia » con 60 case e US 

anime; anche i l Gasp nel 

1671 la nomina (« Castini-

c h i a » ) ; Cor segna i l fiume 

« Grastenichia » ; nel 1881 ave-

va 400 case c(m 2800 abi tant i , 

dei quali SSi) a t t i alle a rmi 

i n 10 v i l laggi su un te r r i to r io 

d i 240 k m q (Gopc); nel 1893 

dei v i l l agg i se ne numeravano 

10 solo sulla destra della V a l -

b ò n a : (risalendo) Gegéby-

sèni , D e m ù s h a j t , Gri ja , Fan-

gu o M u l h a s m ò n a j t (resi-

denza del b a j r a k t à r ) , Màr -

ka j t , Bùjàl i , Ko legèea j t , K o -

l e m e k s h à j t , R r o g à m i , Dra -

gob ì j a ; alla sinistra della 

Valbona (scendendo): Luga 

e Kolegèea j t , M a l l k i i q j a , Do-

n i s i ; sul D r i n o : D ù s h a j t , Po-

n à r i , Dega ( L E X C ) ; Ba ld 

le d à 725 case con 4803 

ab. dei qual i 1210 a rmat i in 

c. 15 vi l laggi ; è t r i bù e come 

lale ci appare nel 1893 (111), 

e sarebbe la discendenza 

d'un Kras figlio o fratello di 

N i k . capostipite d i JNìkaj e 

fratello dì Gash capostipite 

d i Gashi (Gopc); ma antece-

dentemente, nel 1840, Boué 

ci riferisce altra tradizitme 

che ci (là l ' u l t i m o re salvo d i 

Dalmazia ( !) come padre di 

Pipo, Hoto , Vaso e Kraso. 

capost ipi t i r ispett ivamente di 

P ì p é r i , H o t i , Vaso jev ìq i e 

D u k a g j ì n i ( K r a s n ì q e ? ) ; que-

sta è la tradizione p iù com-

prensiva, po iché quella rife-

r i t a nel 1898 dalle L E (CCIX) 

ci dà solo 3 f ra te l l i , N i k a . 

Krasnov iq e Vasoviq, capo-

s t i p i t i d i N ì k a j , K r a s n ì q e e 

V a s o j e v ì q i ; quella invece r i -

fer i ta da D e N ci dà un 

Gegé Laz r i capostipite di 

H o t i , padre d i N i k a (caposti-

pite di N ì k a j ?) di cui Krassa 

capostipite d i K r a s n ì q e sa-

rebbe figlio, discendente (o 

f ra te l lo?) ; la divisi ime di 

( tO!)) . S ( m t R Ò ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (• 'li .llhaiii'si. 

( 1 1 0 ) l ' V K S O S . 

( 1 1 1 ) C A , v o i . 1, ! « . •-'•-'O. 

Ì> IXIX. • 2 -> 0 --> -> l. 
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Nìka j , K r a s n ì q e e V^isoje-

vìqi sarebbe avvenuta tra 

i l 1300 e i l 1640, epoca que-

sta del passaggio d i K r a s n ì q e 

a l l ' I s i àm ( L E X X I X ) ; è an-

che bandiera, già almeno dal 

1881 (Gop('); fa parte del 

griqipo della Malsija e .la-

kfives (1890, V I I I , L E X X I X : 

Ba ld) ; nelle enumerazioni è 

sempre appaiata con Gashi 

(Gashi e Krasn ì ip - ) ; ma tu t -

tavia, e nonostante l'asserita 

c o n s a n g u i n e i t à , nel 1894-1897 

con essa si disputava l'ege-

monia della c i t t à d i . l akòva 

per mezzo dei Cùr ra j t , po-

tente famigl ia della t r i b ù 

( L E CV e C L X X X V I ) ; cim 

M e r t ù r i p e r ò ha luogo di 

comune adunanza al T ig l io 

dell'Assemblea (Blìni i K u -

v é n d i t ) i n S e l ì m a j t (GJ ) ; 

(•(mtava u l t imamente 4800 

abi tant i ( A l ) . 

*I56. K R I M A , t r i bù - sec. Ba ld è 

t r i b ù associata a (piella d i 

Z y m b i e eonta con essa 

15.015 ab. i n 1722 case. 

157. K R Y E K Ù Q I , fratellanza? - co-

nosciamo 2 s t radiot i d i ta l 

cognome (« Cricuchia » e 

« Crcocuclii 11) nel sec. X V I ; 

a t tualmente c'è u n toponimo 

Kryekù( i i in comune d i D h i -

v jaka presso la laguna dì 

Kravas ta ; e tre K r i e k u k i in 

(Grecia, in Al I icobcozia. Iti 

Aeheoelide e i n Etoloacar-

nania ( E ; P ) ; not is i che 

« k rye -kuq i » significa « testa-

rossa », e, i n senso spregia-

t ivo , « turco ». 

*I58. K R Y E Z È Z I , t r i b ù ? , bandiera -

nominata poco dopo i l 1640 

(" erosesi ») (CG), è computata 

dal Ba ld In 183 case con 897 

anime e nei proverbi porta 

i l curioso appellativo d i 

• K r y e z è z i k r y p a x h i » ( K r y e -

zèzi salinaro), probabilmente 

p e r c h é più vic ino al mare e 

qu indi r i forni tore d i sale alle 

altre bandiere d i M i r d i t a e 

Alessio ( K G ) ; essa è la p r i m a 

bandiera del gruppo della 

Malsija e Lezhes (CA; B a l d ; 

GMG); b a j r a k t à r è Ndue 

P e r g è g a (GMG); not is i pe rò 

ehe dei K r y e z è z i si t rovano 

anche i n K( ; i ra , o r iundi per la 

maggior parte da Qelza (CA), 

che un toponimo Kryezèz i 

si t rova anche presso T i -

rana, e che i l significato ne è 

banale (« krye-zez » ^ capo-

nero). 

159. K R Y E Z I U , fratellanza? - i l 

cognome si t rova nel C 1416-7 

sotto le forme « Cruesio, 

Cruessio, Cruatio » e forse 

anche « Cruetio », e, fra stra-

d io t i (i( Chresia », « Crisia ») 

con 2 n o m i n a t i v i , dei qual i un 

G j i n i , nel 1540 e 1541 (S); 

un Gjin «Cliriieslj» si trova fra 
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i « v c c i l i i capi pr inc ipa l i del-

la provincia d i Croia » nel 

1602 (112); una famiglia a l -

banese di t a l nome, passata 

dall 'Eubea in Id ra e po i i n 

Morea, si distinse nelle guerre 

dell ' indipendenza greca ( E ; 

P ) ; i l toponimo si t rova i n 

Puka ed è g i à nominato nel 

1629 (CG); i n Grecia ne l l 'Eu-

bea si t rova i l toponimo 

K r i e z à (P) ; at tualmente ha 

ancora gran nome una forte 

fratellanza d i beg Kryez iu 

nella K o s ò v a ; i « Clessi » d i 

Sici l ia si r i t iene siano dei 

K r y e z i ; not is i che « krye-

-zìii » vuo l dire « i l capo-nero ». 

*I60. K T H E L L A O T H K E L L A , bandie-

ra - i l Gje^ov (1 Lì) e D ne fan-

no un gruppo d i 3 bandiere, 

ma si t r a t t a d'una inesatta, 

b e n c h é corrente identificazio-

ne con Ohr i , gruppo del quale 

c la seconda bandiera (CA; 

G M G ) ; nominata la p r ima 

vo l t a dal B iz nel 1610zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « D u -

eaini d i Chtella » (114), poi 

da Gasp {« Che l l a» ) nel 1671, 

poco diqio i l 1640 contava 

2476 an ime (CG), nel l i l i t i 

ne contava da 2200 a 4000 

su un t e r r i t o r io d i 250 k m q 

(Gopc); Ba ld l i calcola i n 

519 case e 3852 ab i t an t i , nella 

gran maggioranza ca t to l ic i , 

dei qual i 793 a t t i alle a rmi , 

d i s t r i b u i t i i n 7 vi l laggi p r i n -

c ipa l i ; le L E nel 1895 pre-

cisano che i l t e r r i to r io d i K . è 

compreso t r a i l Fandi i Madh 

e la Fusha e Mates, t ra i l 

M a l i Shè j t e la catena del 

Bishkashi , mentre la par-

rocchia omonima lomprendc 

solo parte d i t a l t e r r i to r io , e 

cioè K t h e l l a inferiore coi 

v i l l agg i d i P r o s è k u , K a m è c i . 

M à l a j t , Tena e R r s h è n i re-

sidenza del b a j r a k t à r , p iù 

K the l l a superiore e Shèbja 

( C X X V e C X X V I I ) ; a K t h e l -

la bandiera appartiene ino l -

tre Periat i (1897 I I I ; L E 

C L X I X ) ; non è originaria di 

M i r d i t a , come asserisce Ba ld . 

ma si dice ramo d i Shkreli . 

i l quale venendo si stabil i dap-

p r i m a in K l l i e l l a superiore 

( L E C X X X ) ; né fa propria-

( I I - . ' )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ciirpiiti I . -.'-'7. 

( l l . ' t ) " N e l m e s e dj d i c e i o h r e l ! l t ; ì , d o d i c i j i e r s o n e d i d o d i c i b a n d i e r e (.ì <ii 

> [ i r d L t a , 4 d e l l a M a l s i j a e J . c z l i c s . c li d i T l i k c l l a ) f u c i l a r o n o ( i j i n i d i l ' i cn t i i -

« ì j i n i d a K ì n i é z a n e l l a l . a n i l i e r a d i S p a c i » ( ( I . F K C O V . . \ i i i i e n d .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pg. 1 -24 ) . 

( I l i ) ('orytìis I I , I f i l O . V I , f o r s e c o n t a l d e n o n d n a z i o i i c s i confiM-ni.i c l i c 

X l l i e l l a a i i p a r t i c i u ' a l l ' ' a n a » ( n a r t c ) ossia, r e g i o n e r c l l a d a l K i i n f i n d i l i n k a g j i n i 

e n o n a l l a . a i i ; i d e l l a i l i .^l;anilcrli i- i; ' . 
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mente parte del gruppo Mir -

ditese (Bald) , bens ì , come del 

resto un ])o' anche le altre due 

bandiere d i Ohr i , è collegala 

con esso (Gopc; D ) , o, forse 

meglio, con la casa dei Gjo-

m à r k a j , i n q u a l i t à d i miq. 

ossia ospi t i t radizional i 

(GMG); e d i f a l l i nel 1921. 

cpiaudo la Mi rd i t a si r ibel lò al 

Governo d i Tirana, ne seguì le 

so r t i ; l'assemblea è al K r o n i 

i F i k u l (Fonte del Fico) in 

Per là i aj (G.l) , ma la residenza 

del b a j r a k t à r era, come s'è 

vis to, a R r s h è n i , che ne è una 

specie d i capoluogo, tanto che, 

verso i l 1895, i l governo 

Turco, incapace d i frenar 

le imprese d i questa r io t -

tosa bandiera, ne n o m i n ò 

" z a p t ì » o gendarini i più 

formidabi l i i n d i \ i d i i i . stipen-

d ia t i , e ins ta l lò un ])roprio 

rappresentante appunto in 

R r s h è n i . nella casa del baj-

r a k t à r ( L E C X X I V e 

C X X \, e cosi questo t a l 

cajioliiogo dà i l lono al resto 

della bmidiera ( L E C L X I : 

1897 I I ) ; R r s h è n i è detta 

bandiera fin dal 1881 (Gopc); 

alla guerra d i Crimea nel 

1853. mor tov i lo allora bajrak-

t à r , B a r d h ò k Prela (Mély-

shaj ?) prese l'asta della ban-

diera, e fìodè B a r d h ò k i i i l 

drappo, dividendosi così la 

successione (Har 1931 pag. 

230); da allora (come per 

esempio nel 1896) v i furono 

sempre a R r s h è n i , un baj-

r a k t à r maggiore e un baj-

r a k t à r minore in competi-

zione t r a loro ( L E C L X I ) ; 

di f a l l i anche ora, sec. GMG, 

le due famiglie Mclùshaj e 

B a r d h ò k u v i si alternano, 

caso unico. ncH'ufficio di 

b a j r a k t à r , detenendo l 'una 

l 'asta e l ' a l t ra i l drajipo della 

bandiera, ed avendo al pro-

pr io seguito 25 djel in o 

b r a v i ; K the l l a è proverbial-

mente famosa i n a r m i e nel 

brigantaggio (•• Thkel la arma-

take » e « cubnin Thkel la » -

GjFP) , e son note le sue cin-

ture d i cuoio d i porco (« rrype-

dosa T h k e l l a » - G j F P ; K G ) . 

*161. K u g i , t r i b ù - i l nome r i -

corre spesso nella storia e 

nella toponomastica albanese 

sotto le mol tepl ic i grafie 

« Kuc , Chiu(-hi, Chuci, Cucchi. 

Cucci, Cuchi, C i i c l i i i , Cucci, 

d i s i , Cussi, Cuzi, Ctizzi, Cu-

cia, Chuchovich, Cucouicli . 

Kus ich ». ed è difficilmente 

dist inguibile ila » kuqi » ( i l 

rosso ») la cui prmiuncia è 

i indto aftine; appare una p r i -

ma vol ta come cognome d i 

"Petrus K u c » presso T i i z i , 

anche attualmente stanza d i 

questa t r ibù , nel 1335 ( A D ) , 
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e poi frcqucntcuicii tc nel 

C 1416-7; come c o m u n i t à ap-

pare dappr ima (« Cuzi ») Ira 

le i> compagnie o comuni » 

della Zeta superiore che d i -

chiarano fede l tà a Venezia 

nel 1455 col gran voivoda 

Stefano Cernoy (CZS); già 

nel 1467 t rov iamo un Pieiro 

Cucia fra i capi della cohniia 

albanese passata in Sici-

l i a (1 15), e i l cognome Cuccia 

v i si è perpetuato; anche 

fra g l i s t radiot i è la rganmi tc 

rappresentalo con almeno 19 

n o m i n a t i v i , fra i qua l i tm 

G j i n i , dal 1482 al 1547 (S); 

sec. una tradizione raccolta 

da D e r i fe r i ta da ,N. e da 

GOr (266) la t r i b t i sarebbe 

un ramo d i Berisha stacca-

tosene pr ima del 1560; for-

m ò poi una delle | ) i i i l 'orl i 

t r i b ù de l l 'Al ta Albania , che 

a n d ò progressi\e e qua-

si complelannnte slavizzan-

dosi per le continue strette 

relazioni col contermine Mon-

tenegro; mol ta è la documen-

tazione storica che la riguarda 

nei secc. X V I I e X V I I I ; 

r icorderemo soltanto che nel 

1610 secondo Biz i K u ( ; i 

erano per m e t à scismatici , 

mentre secondo B o i nel 1614 

erano, per quanto egli ne sa-

peva, d i l ' r i t o r o m a n o » e 

contavano il considerevole 

numero d i 490 case c(m 1500 

u o m i n i d 'arme; fra i capi 

della « simblca » albano-slava 

an t i lu rca del 1616 compare 

])er Ku( ; i un conte La l l a 

Dreka l lo (nome albanese: La -

la D r è k a l i ) (116); nel 1692 

per consiglio d i Venezia i 

K v K ' i si pacilicano con la 

vicina t r ibù dei Pìjtèri (117); 

nel 1717 si offrono a A enezia 

coi loro ,3000 uomin i d'arme, 

4 capi o cont i e i 2 Aoivodi o 

serdari (comandanti m i l i t a -

r i ) (118), e t a l i relazioni con-

t inuano fino al 1723 (119): 

nel 1840 K u ^ i formava una 

delle nahie o d is t re t t i dei 

Brda o Montagne aggregate 

al Montenegro, divisa, sec. 

B o u é , nelle t r ib i ì d i Zatr i jc-

bac, Orahovo. Dreka lov ic i , 

Bratonosici e Vasojevici; l ' u l -

timo resto dei Ku<;i ancora 

albanese venne assegnato al 

Montenegro nel 1878 e v io -

( l l . ì ) Jv:.\.Msi.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA shiiiiihirì't <• lliilii, i n i .e lva > . \ i . ( I l i : ) » ) , psi. HI. 

( 1 1 6 ) annizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11.1 I . -'M. 

( 1 1 7 ) Coriiii.t 1, 

( 1 1 8 ) VoriiiiH 1. •-'.Ì::, 

( 1 1 9 ) CvriJiis 1, •.' .'il . 
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lentementc serbizzato ( D ) ; 

da allora si ebbe una nahia 

montenegrina di K u è i e 

Trjepsi , rimanendo K i i c i sud-

divisa nelle fratellanze di 

Senica, Orahovo e Dreka-

l o v i c i ( D ) ; nel 1901-2 i 

gesuit i della Missione Vo-

lante ne sentivano parlare 

senz'altro oramai come d i 

t r i b ù montenegrina e orto-

dossa, m o l l o potente ( L E 

C C X L I I ) ; i l topmiimo Ku( ; i 

è imo dei p iù largamente 

r i p e l u t i i n tu t t a l 'A lban i a : 

fra R C Q Ì e R r j o l l i . i n N ì k a j , 

presso Scutari sulla Drinassa 

(certamente emigrat i della 

nostra t r i b ù ) , sul Seniàni 

presso F je r i , nella Toniorr icn , 

nel K u r v e l è s h i sul l 'a l ta Su-

shìca , nel distret to d i Bi l ìsht i , 

i n quello d i Shjaku e in 

quello d i R o s k o v è c i , e infine 

sul Kalamas; inol tre K i i ^ ' i 

Z i i n dis t ret to d i Kor(;a 

e « Ciicliianì » o » Cuechiagni » 

(Ku^a jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'f - d i cui pe rò non 

t rovo traccia attualmente) 

i n K u r b ì n i ( D P ) ; oltre ai 

recenti emigrat i d i K i i ( ; i dal 

1878 i n po i , a l t r i emigrat i 

avevano formato una pro-

paggine della t r i b ù in Su-

h a r j è k a al pr incip io del sec. 

scorso ( B o u é ) ; sec. N , da 

Kii(;i si stac(ar(mo e, i l 1500 

una parte d i K i r i , e. e. i l 1600. 

i Dreka lòr i d i K a s t r à t i (GOr 

266); anche i K e l m è n d i , i 

Lf ihja , i R r j o l l i , i Dòdé<;i e i 

Ku( ; i d i Re<;i sono or iundi di 

Ku( ; i (GOr, i l . . ) . 

"162. K l B B Ì M , t r i b i i . bandiera -

secondo una non spregevole 

ipotesi emessa dal Mjedja, i n 

Kurbìni si vedrebbe conser-

va lo i l nome d'im 'antica 

t r i bù i l l i r i ca , i Caravanti-

n i (120), e qu ind i questo sa-

rebbe imo dei più ant ichi 

nomi t r i b u l i albanesi finora 

conservati a nostra no t i z i a : 

lo vediamo comparire nel 

1570 col semplice appellat ivo 

d i « pianure » (121), nel 1602 

c(m t i t o lo d i " p rov in -

cia » (122); è d i nuovo no-

mina to , poco dopo i l 1640. 

« C o r b i n o » (GC), e nel 1642 

figura parrocchia con 6 vi l le 

nella sua giurisdizione (CG): 

anche Gasp la nmii ina nel 

1671; i l toponimo si potrebbe 

confrontare col cognome 

« Curbi » che si t rova t ra g l i 

(1201 " C a r a v a n t i s n r b s • d i L i v i o . X L I V . HO. 

( 1 2 1 ) Rflazione. <MVAlh<mia... lolla Vanno 1 . Ì 7 0 , e d . i n • S t a r i n e » d i Z a g r e b . 

M I ( 1 8 8 0 ) , p g g . 1 9 ; i . . . . 

( 1 2 2 ) Coritus 1, 2 2 7 . 
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albanesi d i Sicilia f i n da! 

1520 (123) c forse con quello, 

i v i pure, d i « Corbino » ; nel 

1881 K u r b i n i contava 67 

case con 450 ab. sec. i l Gopc, 

ma più ftiustainentc i l Bald 

ne fa 253 case c i m 2209 ab., 

d i cui 505 a t t i alle a r m i ; nel 

1906 figura bandiera con i 

vi l laggi d i K u r b ì n i , S k ù r a j , 

Delbi i i ìsht i , La( ; i , Milòl i e 

ZhcjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( L l i C C X C l V ) e forse 

anche Gallata e Sci ì ta minore 

(he peri'i forse apparteng(mo 

a Kur b ìn i solo come parroc-

chia (LI - : CCXCV); nel 1906 

K u r b ì n i si r ibel lò alle imposte 

governative ( L E C C X I V ) dan-

do così in iz io alla resistenza 

albanese che nel 1912-3 por-

tò all 'indipendenza naziona-

le ; i n tale occasiime i l Gje-

(;ov (124) riferendoci le leggi 

concordate da K u r b ì n i per la 

resistenza, ce la fa egli pu-

re apparire come bandiera 

e come uno dei « semt » o 

repar t i della Malsija e Krus , 

con a capo Gj in Pjeter Mark 

Pe rv ì z i d i S kù ra j d i K u r -

b ìn i , p r imo Anziano dei 45 

del « semt » ; i n tale occasione 

era assente i l b a j r a k t à r , che 

pure risiedeva i n S k ù r a j , 

s icché po i nel 1908-9 vien 

minacciato d i destituzione 

pe rché nmi consenziente a 

dette leggi ( L E C C X C l V ) ; 

sec. GMG la bandiera d i 

K u r b ì n i si identifica con la 

bandiera di S k ù r a j ; e l 'unico 

dei 4 semi di K n i j a che con 

(pialche d i r i t t o si c l i ia ini 

bamliera. e attualmente se 

ne arrogano i l t i to lo d i baj-

r a k t à r i P e r v ì z i d i Skù ra j 

( M K ) che nel 1906 abbiamo 

visto figurare capi genti l iz i 

e certo vantano grandi tra-

d i z io n i ; essendo K u r b ì n i j irc-

valci i lenicnte cristiana, i Gjo-

m à r k a j d i M i r d i t a hanno 

spesso cercato d 'a t t i rar la a 

sè staccandola dalla Malsija 

e K r ù s prevalentemente mus-

svilmana ( M K ) ; essa ha i l 

suo luogo tradizionale d'adu-

nanza alla Djerra e Selìtès 

presso La i j i (GJ) ; forse que-

sto era i l luogo dell 'antica 

Caravantis, mentre S k ù r a j , 

sede della bandiera, deve 

avere acquistato importanza 

nel Medioevo quando g l i 

Skura salirono a grande i n -

fluenza ( v . ) ; giustamente Ba ld 

la considera t r ibù . 

163. KuBgÙNAjT, fratellanza - r i -

tenuta d i ca t t iva razza, i n 

Shllaku (GjFP) . 

( 1 2 3 ) S e l l i n o , Canti s. e . pt,', X I I I , 

( 1 2 4 ) A p p e u d , , ]>g. 12!l, 
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164. K f i t T i i s i , fratellanza? - i l 

cognome « Curtcssi, Cortessi, 

Cortese » appare con 5 nomi -

n a t i v i t r a g l i s t radio t i dal 

1513 al 1546 (S); at tualmente 

v ' è un topcminio K ù r t é s i i n 

circondario d i Ko lòn ja e uno 

jircsso Paramyth ia (G) ; i 

Cortesi sussisloiio tu t to ra in 

Lungro (Calabria). 

165. K t BVEl.Èsill - una delle 3 

regioni che formano la La -

beria, e, senza avere una vera 

e j i ropr ia organizzazione i n 

forma d i bandiere o t r i b ù , 

hanno comune legame con-

cretato nelle annuali adunan-

ze; quella del K u r v e l è s h i 

si teneva alla Fusha e Bar-

d h é (Pianura Bianca); è i n -

tessante che questa regione 

abbia continuato a vantare 

e seguire una propr ia legge 

locale mol to affine sostan-

zialmente a quella del K a n ù n 

delle t r i b ù de l l 'A l t a Albania , 

detta legge d i Papa Zhu i i 

(cfr. i l toponimo, i v i esistente 

Z h u l à t i ) , oppure d i I d r ì z 

Suli ( V ) . 

* Kusi iA - V . Rapsha. 

*166. KusHNÉNi, bandiera - c (n i -

tava nel 1881 da 3600 a 4000 

anime su un te r r i to r io d i 

170 k m q , g i à allora formante 

bandiera (Gop("''); Ba ld le 

at tr ibuisce 318 case con 2430 

ab. i n una decina d i v i l l ag -

g e t t i ; è una delle 3 Bandiere 

originarie della t r i b ù o grup-

po d i M i r d i t a (CA; B a l d ; 

GMG) e come tale ajiparc 

in un doc. ufficiale del 

1928 (125); sarebbe i n f a t t i 

discendente d'uno dei t re 

fratelli venut i da . l akòva ad 

Uròsli ì , dove diedero origine 

alle 3 Bandiere, che, come 

consanguinee, non cimtrag-

g(uio m a t r i m o n i t r a loro (Har 

1931. pg. 40); ha suo luogo 

tradizimiale d'adunanza in 

Sh' P à i (antica abazia di 

S. Paolo) ehe è pure l 'adu-

nanza comune per t u t t a le 

M i r d i t a (GMG) ; b a j r a k t à r 

nel 1931 N d r e k é B a j r a k t à r i 

(Har 1931, pg. 652) e at-

tualmente Ndue B a j r a k t à r i 

( G M G ) ; K u s h n è n i è r ino-

mata per le campane (GjFP) . 

I(i7. L A B I : , L A B Ì Ì K Ì A . . V R B E R , A R -

B È R Ì A - i Labe sono un po-

polo che abita la regione 

detta appunto L a b é r ì a a 

sud d i Valona; g l i Arber 

ne formano la parte occi-

dentale, e Arbér ìa è i l nome 

della loro regione; i l ingu is l i 

albanesi connettono le due 

(12 . i ) Corpus 1. 2!)U. 


