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Dario Petrini

La pelle di Cenerentola

La fiaba in dialetto che pubblico è stata registrata a Comano nel 1982 dalla
voce di Irene Petrini (1895-1989) h Sebbene il nome dell'eroina, Scendrin

Scendröö, sia rifatto sul dial, scendra 'cenere'2, non ci troviamo di fronte alla
storia di Cenerentola propriamente detta, ma, come pare essere accaduto

per molti racconti riconducibili a questo tipo cost ricco di varianti, a un
testo in cui si riconoscono elementi di Pelle d'asino7'. Peraltro, stando a un
primo raffronto con le tradizioni orali délia vicina Lombardia, non si tratta
di una particolarità délia nostra versione ticinese: è proprio a quest'ultimo
tipo che va ricondotto, corne già vide l'Imbriani, il testo milanese de la
Scindiroeura da lui pubblicato4, e lo stesso si dovrà dire di quello berga-
masco, nonostante si intitoli la bella Cenerentola, raccolto dal Tiraboschi5.

Colpisce, a prima vista, nel racconto che segue, il camuffamento dell'eroina

con la pelle di un cadavere6.

1 A differenza del testo riprodotto in FS 78 (1988) p. 8-12, che mi era stato narrato dalla
stessa informatrice, sono intervenuto qui eliminando moite ripetizioni e incertezze del
racconto dialettale.
2 Nei materiali del Vocabolario dei dialetti délia Svizzera italiana Scendrin Scendrööquale
nome di 'Cenerentola' è stato registrato a Bellinzona (u da ciintattla storia data Scendrin
ScendröiP. 'devo raccontarti la fiaba di Cenerentola?') e a Brissago (Scendrin Scendret);
altrove la fiaba è detta ra canzôn dra Scendrorin (Breno), la storia data Scendrulöö (Balerna).
Come mi è accaduto di fare per la versione comanese, resta da determinare volta per
volta il tipo di racconto cui si riferiscono questi e altri titoli che si possono raccogliere nei
dialetti délia nostra area.
3 Le differenze fra le caratteristiche di Pelled'asino e di Cenerentola si coglieranno nel
confronta fra i tipi 510 e 510B definiti da A. Aarne - S. Thompson, The Types ofthe Folktale.
Helsinki 1964 (Second Revision). - Per il testo di Pelle d'asino si rinvierà alla nota versione
di Peau d'âne nei Contes diPerrault (e cfr. anche Dognipelo - ted. Allerleirauh - nella raccolta
dei fratellij. e W. Grimm, Lefiabedelfocolare, traduz. di C. Bovero, Torino 1951, num. 65).
Sulla difîùsione del tipo in Italia v. le indicazioni, che riguardano anche la Lombardia, il
Piemonte e il Veneto, fornite da I. Calvino, Fiabe italiane, Torino 1971, vol. 2, p. 854 (nota
alla fiaba num. 103; v. inoltre le note ai num. 54 e 70).
4 V. Imbriani, La novellajafiorentina con la novellaja milanese, Milano 1976 (ristampa ana-
statica dell'edizione di Livorno 1877), p. 158-162. Nel bell'-e-bruttcol quale la ragazza si
maschera lasciando intravedere solo gli occhi si riconoscerà un eufemismo ('bello e

brutto') per evitare il riferimento alla sfera délia morte, che si dà invece in modo esplicito
nella nostra versione?
5 Pubblicata in R. Leydi (a C. di), Bergamo e ilsuo territorio, Mondo popolare in Lombardia

1, Milano 1977, p. 382-384.
6 L'uso di una pelle da parte dell'eroina richiama i travestimenti con pelli di animali usati
da Pelle d'asino e da Dognipelo per sfuggire aile insidie del padre snaturato (si tratta del
motivo K 1815 definito da S. Thompson, Motif-Index ofFolk-Literature, Copenhagen-
Bloomington Ind. 1955-1958); altri racconti analoghi rappresentano la fùga in una pelle
di vecchia (v. il motivo K 521.1.4 in un testo indiano elencato dal Thompson, op.cit., al
quale sono da aggiungere almeno la fiaba num. 179 nella raccolta dei fratelli Grimm,
op.cit., in ambito italiano la num. 70Pelledivecchia'm Calvino, op.cit., raccolta aMontale
Pistoiese, e i testi toscani collocati ai tipi 923 d,n,o in G. D'Aronco, Indice dellefiabe
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Ra störia dara Scendrin Scendröö

Una volta gh 'eva una dona, che la gh 'eva do tusann; e vüna, ch 'afa tre, a I'eva

quela ch 'a I'eva miga sua, parehe lee l'a spusât un veduf e Igh 'eva sta tusa. Duma
che aisôddo lagh voreva ben, e quela It,lapodeva miga vedela; e I'eva na bêla tusa

quela Ii, e inveeiisöödo ieva briitt, e Iura i eva invidiûs, ighfava dumddispresi.

Stapdra diâvola un bèlldlla s'a trovada unpuu disperada, e la dis: -A vagh via,

staghpiii chinsema, a vagh via a sèrva! -. E l'a töia sii, l'è naia. Dumd che lee le
miga naia cumè ch 'a I'eva, la s 'a metiida sii nfascia, su miga mlparcusè, l'a metiit
in fascia una pèll da mort, di modo ch'a la cumpariva miga bêla. L'a truvât un

post in cd d'una sdura ch 'a la gh 'eva nfiöö, n giuvindtt; ècu, I'eva dumd lee e stu

giuvinött. E la n da sta cd la stava benone, e nca lur i eva cuntent.

Duma che una sira r so padrôn al dis: - Stassira sum invidât a bald; unfestin da
ball, sum inviddt a bald. -. E Iura lee lagh 'a dii: - U, saurpadrôn, alma töga dré
nca ml, ch 'a mapiâs a bald! -. E lilii Igh 'a dii: - Ma eus ô'tt maignltl, Scendrin

Scendröö!s 'ött mainâa bald tl, chegh e lâ tantibei tusann, e tlScendrin Scendröö

tufé... nsoma... briitafigura! -. Es'ddo, l'a diinagott. Alura, lar'arassdtnâ.L'è
naia n dra su stanzia, l'a dii: - Spèta ml! -, l'a tirâtgiôsta pèll ch 'a lagh 'eva sii e

l'a metiit sii na vèsta culûr cel, epôl'ènaia, senzafass vedédarapadrona, l'è naia

föra e l'è naia lâ, in da stufestin da ball. Pena che l'è rivada denta, tiiee iraguar-
dava: l'eva bêla, e cun sii quela bêla vèsta II, nsoma... tiiee i ra guardava. E rsö

padrôn l'è stai urprim and a tölaföra dafala bald; tiiee i culp al nava la a töla

föra quela II, e lee par un pèzz l'a balât insema. E quân ch 'a l'è stai seid ch 'a l'a
caplt ch 'a l'evafinit urfestin l'è scapada, senzafass vedé; l'è naia, a scapâa nâ câ,

senzafass nincörg dar so padrôn. L'è rivada a câ, la s'a serada denta n dra su

stanzia, e quân ch e rivât ursôpadrôn, al r'a miga vista. Alura ura matin adré, al
ga dis: - S'a tu savessat Scendrin Scendröö che bêla tusa ch 'a gh 'eva lâ ier sira a
bald nsema da ml!s'a tu savessat! - Oö, chissâ chissd, la sardpö miga staiapiissee
bêla che ml! - Oo, s'ött diseur! s'a vött diseur! - E, na quaisira lma töga pö dré
nca mi! - Ma ma ma ma... discuran miga, vè! -. Ra sira dré, ancamo, gh 'eva stu
bail; e l'è naidaparliiii. E lee, quân ch 'a l'è staiunpezzett ch 'a l'eva nai, l'è naia n
stanzia, la s'a tirada giô ra supelascia, e l'a metiit sii na vèsta tüta stelada, tüta
piena da stelinn. E l'è rivada lâ in da stufestin, e tiiee iraguardava; e rsopadrôn
l'è nai a tölaföra sübit liiii dafala bald, e tüta ra sira l r'afaia bald lüü. Quân
ch 'a l'è stai seid m puu, lee la gh r'a dobiada, l'è naia, par migafass nincörg dar
padrôn, par migafass eugnoss, e l'è naia, e la s'a serada sii. E quân ch e rivât ursô

padrôn gh 'evagiâserât sü iport. Ara matin adréalga dis ammo: - 1ersiragh 'eva

lâ mmd quela bêla tusa; isto, a su miga chi ch 'a la pöda vèss, ch 'a l'è naia, che

vureva cumpagnala e la m'a scapada via senza ch 'a m nincorgess! -. E lee l'a

toscane, Firenze 1953; si notera inoltre che la Cenerentola délia versione bergamasca
ricordata alla n. 5 se ne va «contraffatta in forma di vecchia»); in alcuni altri ancora la

ragazza nasconde la sua bellezza sotto la pelle délia madré morta (v. il motivo R 318 in
Thompson, op.cit., e il racconto toscano collocato da D'Aronco, op.cit. al tipo 923 b). -
Per un'interpretazione degli indumenti che ricordano il mondo dei morti v. le osserva-
zioni sul vestiario delle eroine nell'ambito délia nota lettura in chiave iniziatica fatta da V.

Propp, Le radici storiche dei racconti difate, traduz. di C. Coïsson, Torino 1985 (seconda
ed.), p. 204 (e v. anche p. 214, 240).
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ridüt, l'a dii: - Öö, chissâ chissâ che bêla tusa ch 'a la sard! -. Alura, ara sira adré,

a l'eva rultima sira da stufestin. - Ma sciûrpadron, ma al ma töga drénca mi! -
Aa, ma discuran miga, vè, discuran miga, ch'agh'è lâda quiitusann... agh'èlâ
quela lich 'a l'e na belezza! -. E ben, ciâo; alura le nai. E lee, quân ch 'a le npez-
zett ch 'a le nai, l'è naia n dra su stanzia, la s'a metiida sii na vèsta culûr rosa, che

laga stava un ben che mai, epö l'è naia denta inda stufestin, e liiii siibit quell Iil
gh 'a curiit incuntra, anda tölafora dafala bald, e l'a baldt unpèzz. E liiii, n dar
fala bald, algh 'a metiit denta n anèll in dar dit. Quan ch 'a l'è stai unpèzz, lee l'è

scapada ncamo, e l'è naia a cd.

Ara matin adré stu sciûr a l'eva marat, parchè l'eva r'iiltima sira dar ball e l
podevapiii vedela, alseva miga chich 'a l'eva, elgh 'eva n granpensee, egh 'agniit
rafevra. Ura su mamm l'eva dréafagh urpancott. - O, sciurapadrona, la m'ar
lassafa da mi! - O, ma sett miga che s'alsa ch 'a tu gh r'éfaitil'armangia miga,
ch 'a lgh 'a schiviu - Oö, chissd, öö, la m'ar lassafa! - Ma no ma no ma no, podi
miga! - O, ma armén triisallna volta, armén triisall! - E, ben, va la, triisal! -. E
lee n dar triisâ rpancött lagh 'afainagiôr'anèll. Ra mamm lagh 'a viidatföra ur
pancott e lagh r'aportât a stu tal. E liiii l'a triisâtprim da mangiall, l'ara triisat,
l'ara triisat... e nfuntara tazzinagh 'eva denta stu anèll; l'araguardât, l'a dii: -
Piiciâniga, l'è rmè anèll questu chi!mamm, chich egniit in câ - Nissiin nissiin! -
Ma chi ch e gniit? quaidiin è gniit in câ! - Ma ta disi ch e gniit nissiin! - Ma chi
ch 'afaiurpancott? -A r'ufaimi! - Nô, tr'émigafaiti, quaidiin arr'afai!-Ma
r'ofaimi! - Dimm ra veritâ! - Aé, voit savell? l'ar a triisât na volta ura Scendrin

Scendröö; l'ara triisât na volta lee, ècu! -. E Iura liiii l'è levât sii dar lecc e l'è nai in
dra stanzia da sta tusa, elgh'apicâtraporta, e:- Chich'a l'è? -A sum mi.-Ma
sciûrpadrôn! a sum drévistimm, apodi miga vèrd! - Scendrin Scendröö vèrdum

raporta! - Ma sciûrpadron: apodi miga, l'ispecia! - Scendrin Scendröö vèrdum

raporta! -. Quell ch 'a l'è che lgh 'a vusdt elgh 'apicdt raporta, l'a doviitgniseid,
mèza n camisa, l'è dovüdagniseid, a vèrdigh raporta, e l'eva licun via rapèllda

mort, e tûta bêla. E liiii Ir'a vista Hbêla cumè ch 'a l'eva Idarfestin da ball, e Igh 'a

dii: - Scendrin Scendröö, tu sé na bêla tusa, Scendrin Scendröö, tu saré ra mia

spusa! -.

Traduzione: C'era una volta una donna che aveva due fîglie, e una, che fanno tre,
era quella che non era sua, perché lei ha sposato un vedovo che aveva questa
figlia. Ma mentre aile sue due figlie voleva bene, quella non poteva soffrirla; era
una bella ragazza, quella, mentre le sue due erano brutte, e allora erano invi-
diose, le facevano solo dispetti. Questa povera diavola un bel giorno si è sentita
un po' disperata, e dice: - Parto, non sto più qui con loro, vado via a far la
serval Tuttavia, non se n'è andata cosî com'era: si è messa in faccia, non so
perché, una pelle di morto, cosicché appariva non bella. Ha preso le sue cose ed
è partita. Ha trovato un posto in casa di una signora che aveva un figlio, un gio-
vanotto; ecco, viveva lei da sola con questo giovanotto. E stava bene, e anche
loro erano contend. Ma una sera il suo padrone dice: - Stasera sono invitato a
ballare; c'è un festino di ballo. - Allora lei gli ha detto: - Oh, signor padrone,
prenda anche me con sé, che mi piace ballare! -, E lui: - Ma cosa vuoi mai venire
tu, Cenerentola, cosa vuoi mai andare a ballare tu, che là ci sono tante belle

ragazze e tu, Cenerentola, fai insomma brutta figura! -. Pazienza; non ha
detto niente, l'ha lasciato andare. E' andata in camera sua, ha detto: - Sta' un po'
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a vedere! ha tolto questa pelle che aveva indosso e si è messa un abito color del
cielo, e poi è partita senza farsi vedere dalla padrona, è uscita ed è andata a

questo festino di ballo. Non appena è arrivata tutti la guardavano: era bella, e

con quell'abito, insomma tutti la guardavano. II suo padrone è stato il primo ad
andare a sceglierla per farla ballare; tutte le volte andava a sceglierla, e per un
pezzo lei ha ballato insieme a lui. Quando ha capito che il festino era finito è fug-
gita, senza farsi vedere, è andata, a scappare per tornare a casa. E' arrivata a casa,
si è chiusa nella sua stanza, e quando è tomato il suo padrone non l'ha vista. La
mattina seguente le dice: - Se tu sapessi, Cenerentola, che bella ragazza c'era ieri
sera a ballare con me! - Oh, figuriamoci, non sarà mica stata più bella di me! -
Ma cosa dici! - Beh, qualche sera porti anche me con sé! - Ma non parlarne
nemmeno, sai! -. La sera seguente c'era ancora il ballo, e lui ce andato da solo.
Lei, dopo qualche momento che se n'era andato, è salita in camera sua, si è tolta
la sua pellaccia e ha indossato un abito tutto stellato, tutto pieno di stelline. E'
arrivata al festino, e tutti la guardavano. II suo padrone è andato a sceglierla
subito per farla ballare, e tutta la sera l'ha fatta ballare lui. A una data ora lei se l'è
filata, è andata, per non farsi accorgere dal padrone, per non farsi riconoscere, e

si è chiusa in camera. Quando è arrivato a casa il padrone le porte erano già
chiuse. La mattina seguente le dice: - Ieri sera c'era ancora quella bella ragazza;
accidenti, non so chi possa essere, che è andata, che volevo accompagnarla e mi
è sfuggita senza che me ne accorgessi! -. Lei ha riso, ha detto: - Oh, chissà che
bella ragazza sarà mai! -. La sera successiva era l'ultima sera di questo festino: -
Ma signor padrone, porti anche me! - Ah, ma non parlarne nemmeno, che ci
sono di quelle ragazze ce quella, che è una bellezza! -. E va bene, pazienza;
allora è andato. Lei, passato qualche momento, è andata in camera sua, ha
indossato un abito color rosa che le stava d'incanto, e poi è entrata nel festino, e

lui subito le è corso incontro a sceglierla per farla ballare, e ha ballato un pezzo.
E lui, mentre la faceva ballare, le ha infilato un anello nel dito. Dopo un certo
tempo lei è scappata di nuovo, ed è andata a casa. Il mattino seguente questo
signore era malato, perché era stata l'ultima sera del ballo e non poteva più
vederla, non sapeva chi fosse, e ne aveva un gran pensiero, cosi gli è venuta la
febbre. Sua madré gli stava facendo del pancotto: - Oh, signora padrona, lo lasci
fare a me! - Ma non sai che se viene a sapere che gliel'hai fatto tu non lo mangia,
perché ha schifo? - Nientemeno! oh, me lo lasci fare! - Ma no, non posso! - Oh,
ma almeno rimestarlo una volta! - E va bene, rimestalo! -. E lei, nel rimestare il

pancotto, vi ha fatto cadere l'anello. La madré ha vuotato il pancotto e l'ha por-
tato a questo taie. Lui ha rimestato prima di mangiarlo, e in fondo alla scodella
c'era questo anello. L'ha guardato, ha detto: - Caspita, ma è il mio anello, questo!
Mamma, chi è arrivato in casa? - Nessuno, nessuno! - Ma chi è venuto? qual-
cuno è venuto in casa! - Ma ti dico che non è venuto nessuno! - Ma chi ha fatto il
pancotto? - L'ho fatto io! - No, non l'hai fatto tu, qualcun altro l'ha fatto! - Ma
l'ho fatto io! - Dimmi la verità! - D'accordo, vuoi saperlo? lo ha rimestato una
volta Cenerentola; lo ha rimestato una volta lei, ecco! -. E allora lui si è alzato dal
letto ed è andato verso la camera di questa ragazza, e ha bussato alla porta, e: -
Chi è? - Sono io. - Ma signor padrone! mi sto vestendo, non posso aprire! -
Cenerentola, aprimi la porta! - Ma signor padrone, non posso, aspetti! -
Cenerentola, aprimi la porta! -. Fatto sta che ha tanto gridato e tanto bussato alla
porta che lei ha dovuto aprirgli ancora in camicia, ed era senza la pelle di morto,
tutta bella. E lui l'ha vista cosi bella com'era al festino di ballo, e le ha detto: -
Cenerentola, sei una bella ragazza, Cenerentola, sarai la mia sposa! -,

Résumé- Version fort intéressante du conte de Cendrillon, sans la fée, mais avec
des éléments tirés du conte de Peau d'âne, en patois de Comano. Un commentaire

permet de situer le récit dans le contexte lombard.
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Nota sulla trasmissione délia «santa» Genovejfa a Comano

Nel corso di alcune indagini si è confermata una delle ipotesi avanzate
circa la trasmissione délia storia di GenovefFa di Brabante raccolta a

Comano, v. FS78 (1988) p. 8-12. Il racconto era stato registrato in dialetto
dalla voce di un'anziana che non ricordava corne lo avesse appreso. Si era
pensato, fra l'altro, a una lettura da parte deU'informatrice, data la vasta cir-
colazione délia versione in italiano del Canonico Schmid nell'Italia setten-
trionale, ma la suggestione era stata da lei smentita con decisione. Alcuni
italianismi nel testo1, e, in particolare, le battute in italiano che si scam-
biano i due protagonisti principali délia storia, GenovefFa e Sigfrido, lascia-

vano perô sussistere il sospetto di una trasmissione awenuta in qualche
modo attraverso lo scritto. Mi è nel frattempo capitata fra le mani una
ristampa del volumetto dello Schmid, che dà una prima conferma alle sup-
posizioni di allora2. Colpivano, in particolare, il nome del conte Sigfrido e

l'occorrenza di spètro. Alia forma Sigifredo che compare, dopo qualche esi-

tazione, nel testo dialettale corrisponde, nella versione scritta, Sigefrido,

con un'analoga inserzione di vocale nel nesso consonantico gfassente in
italiano. La battuta rivolta da GenovefFa al marito al momento del ricono-
scimento, in italiano nella compagine dell'etnotesto dialettale, è no, non
sono uno spètro, sono la tua Genoèjfa, corne nel testo italiano incontriamo io

non sono uno spettro, ma la tua Genovejfa, la sposa tua (p. 122)3.

Con ogni probabilità la nostra informatrice (che, fra l'altro, ricordava luci-
damente brevi testi in italiano appresi alla scuola elementare) aveva perô
ragione quando affermava di non aver letto direttamente il testo. E infatti
emerso recentemente il ruolo di una donna, Paolina Orlandi (1866-1954),
una di quelle figure - certamente più frequenti un tempo nei nostri paesi -
che si preoccupavano di assistere gli infermi e che per ogni bisogno si reca-
vano in varie case del villaggio. Appassionata di letture popolari, non di
rado si tratteneva presso le famiglie, spesso su loro richiesta esplicita, a leg-

gere i suoi libri preferiti. Che la nostra storia fosse una fra le più amate da lei
è dimostrato dal fatto che a sua figlia diede nome Genovejfal.

Résumé-De nouvelles recherches ont permis de confirmer une hypothèse émise
dans FS 78 (1988) sur l'origine littéraire d'une version de Geneviève de Brabant
notée à Comano. Toutefois, il semble que la transmission ait eu lieu à travers une
garde-malade réputée dans la région pour ses lectures de livres populaires lors
de ses séjours auprès des malades.

1 Nuovi e interessanti spunti per l'analisi dell'uso dell'italiano all'interno délia comunica-
zione orale in dialetto con bambini in Ticino sono ora in B. Moretti, Varietà delrepertorio
linguistico efenomeni lessicali nel Baby Talk (in corso di stampa).
2 Canonico Schmid, Genovejfa. Recentemente espostapergliuominidabbeneespecialmenteper
le madri epeifanciulli, Editrice Lucchi, Milano 1980.
3 Sono comunque da segnalare alcune importanti differenze fra il testo dello Schmid e la
versione comanese: il figlio di GenovefFa non è dato fin dall'inizio del racconto, ma viene
partorito nel carcere in cui è gettata da Golo (p. 25); come segno dell'avvenuta uccisione
di madré e figlio non vengono mandate le lingue di due cani, ma gli occhi di un cane (p.
41); non una capra, ma una cerva (definita anche belva efiera) dà il suo latte a GenovefFa
(p. 48) e conduce Sigfrido alla sua caverna (p. 120); la tazza per contenere il latte délia
cerva non è fatta di foglie intrecciate, ma è ricavata da gusci di zucche (p. 49).
4 Devo questa segnalazione alla cortesia di Sandra Zanchi, che tengo a ringraziare.
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