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DOMENICA LAMPIETTI-BARELLA

Glossario del dialetto di Mesocco

I

PRESENTAZIONE

Circa un quarto di secolo fa, la signora
maestra Domenica Lampietti-Barella, per
resistere alia nostalgia per la sua scuola,
si era messa, nei pochi ritagli di tempo
che tante faccende le lasciavano, a rac-
cogliere vocaboli e locuzioni del suo
dialetto, che essa vedeva andare scompa-
rendo. Arricchi quella raccolta con molti
esempi. Questi, in gran parte, abbiamo
dovuto eliminarli. Non si tema, pero, che

vadano perduti: il manoscritto originale,
con tutti gli esempi e le fotografie, sara
gelosamente conservato a cura del Co-
mune di Mesocco, e pensiamo che la Se-

zione Moesana della PGI curerä la dif-
fusione di qualche copia. Ad ogni modo,
i Quaderni provvederanno alia stampa di
un certo numero di estratti, per facilitare
poi la consultazione di un'opera tanto
importante.
Giä come a suo tempo per il Vocabola-
rio del dialetto di Roveredo del maestro
Pio Raveglia, anche ora siamo ben lieti
di potere offrire ai nostri lettori e a tutti
quelli che si interessano al dialetto que-
sto studio, veramente prezioso.

II redattore dei QGI:

Rinaldo Boldini

TRASCRIZIONE

Ii sistema adottato — che ricalca quello
usato nel Vocabolario dei Dialetti della
Svizzera Italiana: cfr. vol. 1. p. XVI-XVII
— riproduce la grafia italiana, comple-
tandola con espedienti (di cui segue l'e-
lenco) idonei a indicare la vocale accen-
tata, l'apertura delle toniche e ed o e i
suoni per i quali l'italiano non dispone di
segni speciali.

Vocali

Vocale accentata: accento acuto
(,gbitiga, solletico)

e, o toniche aperte
e, o toniche chiuse

Nelle parole tronche l'accento e indicato
solo per le vocali aperte. Esso e inoltre
indicato nei casi che possano risultare
dubbi.

Consonanti

Conformemente alia realtä linguistica non
si usano consonanti doppie all'interno
della parola. Secondo la grafia tradizio-
nale lombarda e italiana si fa eccezione

per le sibilanti: in interno di parola 'ss'

rappresenta il suono sibilante sordo come

in passaa (passare), 'zz' quello dentale
sordo come in belezza (bellezza). Nell'in-
terno della parola la V intervocalica (che
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non e preceduta o seguita da consonante)
e sempre sonora. La sibilante dentale sor-
da e rappresentata da 'zf come in stazion
(stazione), zbcro (zoccolo); i corrispon-
denti suoni sonori sono dati con 'z' in
zober (zotico), preief (greppia), rispettiv.
con 'zz' in mezzanell (oggetto, animale di
media grandezza).
In parola di fine tronca, ossia ossitona,
la doppia consonante indica che la tonica
antecedente e breve: matonitt (ragazzini),
camoss (camoscio), pozz (pozzo), mentre
in proibit (proibito), dit (dito), lumagh
(lumache) la vocale e lunga. Per ragioni
di semplicitä si prescinde dalla doppia
consonante in fin di parola per certi mo-
nosillabi pronunciati con vocale breve,
come articoli, preposizioni e pronomi: dm
can, un cane; dm va, andiamo; el, del, al,
dal, cöl, sol, il, del, al, dal, col, sul; es, si:
es va a spass, si va a spasso.
Sempre in fin di parola 'nn' rappresenta
la nasale dentale, come in rann (rane),
penn (penne), it. panno, mentre V indica

la nasale velare, come in pan (pane),
vin (vino), it. ancbe.
'nn' rispettiv. 'n' si usano solo quando
precede immediatamente la tonica: per
es. colänn (collane), rispettiv. dornan (do-
mani).
'cc' e 'gg' rendono il suono palatale,
come in vongg (ungere), lecc (letto) e 'ch'
il suono gutturale come in ronch (ronco),
locch (triste).
La grafia dialettale, nello scegliere tra la
sorda e la sonora per rendere la consonante

finale, ora prende come norma la
parola italiana corrispondente, ora e gui-
data dalla parentela della voce dialettale
con forme derivate, nelle quali la consonante

non e finale: cosi si scrive dit o did
secondo se si pensa all'italiano dito o ai
derivati didon (ditone), didaa (ditale);
cosi se ronch (ronco) e largh (largo) sono
scritti in modo diverso per riferimento

alia grafia italiana, in realtä si tratta del
medesimo suono sordo.
Con 'sg' si rappresenta nel francese

jour (giorno) come in resgioisc (aggiun-
gere), el dersgeva (pioveva a dirotto).
Bes'cia (bestia), s'giaff (schiaffo) corri-
spondono al suono che con segni com-
posti si renderebbe come in besc-cia e

sc-giaff.

In sangu (sangue), cinqu (cinque) ecc. la

u non ha naturalmente valore pieno di
vocale, ma solo di semivocale.

Ottavio Lurati

ABBREVIAZIONI

accr. accrescitivo

agg- aggettivo

aw. avverbio

dim. diminutivo
escl. esclamazione

fig- figurato, figuratamente

fil. filastrocca

iron. ironico, ironicamente

loc. locuzione

Pegg- peggiorativo

pi. plurale
scherz. scherzoso, scherzosamente

s.f. sostantivo femminile

s.2g. sostantivo di due generi

s.m. sostantivo maschile

spreg. spregiativo

triv. triviale

v. vedi

vezzegg. vezzeggiativo



GLOSSARIO

Franceschini de la Santa con l'abito bianco da confratello e la croce.
Dietro il defunto maestro Luigi Passardi e la maestra Rita Ciocco

A

ÄBET, s.m. camice bianco dei confratelli
del Santissimo Sacramento

Imponente la partecipazione dei confratelli

alia processione del Giovedi Santo
(a quel tempo, piü tardi al Venerdi Santo)

negli anni di guerra, poiche buona

parte degli emigrati erano ritornati in pa-
tria con le loro famiglie. Se ne sono con-
tati 60, 70 e anche 80, tutti con il loro
camice bianco ben allineati, la candela

accesa in mano e a ogni versetto cantato
dal parroco ripetevano: «Stabat mater
dolorosa, Juxta crucem lacrymösa, Dum
pendebat Filius».

I e seid poch i confrateli, che adess i va
amb a mett su l'abet: sono pochi ora i
confratelli, che mettono il camice

ABÖTT, avv. abbastanza

Chest'ann gh'o miga abott fegn per la

men bes'cen: quest'anno non ho
abbastanza fieno per le mie bestie

ABRUTlT, agg. abbrutito
Abbrutito dal vizio, dalla collera, dal-
l'ingordigia, dalla cattiveria: Chell omasc
l'e abrutit da la cioca; u cercou da schi-
vel: quell'omaccio e abbrutito dalla u-
briachezza: ho cercato di evitarlo
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ABURl, v. trans, sopportare, soffrire
Poss miga aburil chell omasc; l'e falz,
busard pien de muinen e per de piü quasi
semper inmargnou: non posso sopportare

quell'omaccio; e falso, bugiardo, pieno
di moine e per di piü quasi sempre u-
briaco

ACU, s.f. acqua

acu de surgent, acqua di sorgente
L'acqua potabile che alimenta il paese di
Mesocco, vien captata dalle sorgenti di
Fontana-Marion, Manzei, Foss. Va no-
tato che tutte le cascine sorgono nelle
immediate vicinanze di qualche ruscello
o di qualche sorgente. Nei prati, nei pa-
scoli, nei boschi, lungo i sentieri di mon-
tagna, nascoste dall'erba, dai cespugli, dai
massi, sgorgano piccole sorgenti di acqua
pura e freddissima, che solo gli assidui
frequentatori della zona sanno scoprire
e alle quali accorrono ansiosi di spegnere
la sete. Nei rigidi inverni del tempo pas-
sato, ne si conoscevano le lavatrici auto-
matiche, le donne con le gerle sulle spal-
le, colme di panni gia insaponati, si re-
cavano a lavarli nelle tiepide acque di
sorgente dei rigagnoli di Benabbia, Cu-
scegna (Fontana) e Darba
acu curenta, acqua corrente: Es ved che
in montagna la neiv la se disfa; I'acu
curenta l'e grossa e torbula: si vede che in
montagna la neve si scioglie; l'acqua
corrente e gonfia e torbida
acu de la gronda, acqua della grondaia:
Mett fora un sedell a ciapäa I'acu de la
gronda: metti un secchiello per prender
l'acqua della grondaia
acu da lava sgiu, acqua dove si rigover-
nano le stoviglie. L'acqua che restava nel-
la bacinella dopo aver pulito le stoviglie,
chiamata «colobia», la si dava ai maiali
con l'aggiunta di crusca: Anda Menga,
vei che gave miga purscei, dadum a mi
la colobia, che vegni chesta seira a tela;
isci e risparmi un bell po de crusca: anda
Menga, voi che non avete maiali, datela
a me la colobia; vengo questa sera a pren-
derla, cosi risparmio un bei po' di crusca

(giacche la colobia e gia per se stessa ab-
bastanza nutriente per i maiali)
acu marscia, acqua marcia maleodorante
nei luoghi dove l'acqua e ferma: Che 6-
dorasc la manda l'acu de cüi pozz: che
odoraccio manda l'acqua di quei pozzi
acu de melma, acqua alluvionale: L'e
malsdn a camine in l'acu de melma: e
malsano camminare nell'acqua densa di
melma
acu de neiv, nevischio misto a pioggia:
Lassa miga nd la peiren cun chest acu de
neiv, che la se infevren: non sciogliere
le pecore con quest'acqua di neve, che
prendono la febbre
acu de rosgia, acqua di rigagnolo
acu de la salza, acqua del pluviale: L'e
rota la salza, quand el piov e vegn fora
l'acu: e rotto il pluviale, quando piove
perde acqua
acu de la sedela (del sedel), acqua del
secchiello. Nelle vecchie cucine del tempo
passato non c'era l'acqua corrente come
oggigiorno. Pero vicino all'acquaio, su ap-
posita panchetta, c'erano sempre due bei
secchielli lucenti di rame, stagnati inter-
namente, colmi d'acqua, che la massaia
era andata ad attingere alia fontana. E

prima ancora che il comune avesse fatto
costruire le fontane di sasso, che ancora
oggi fanno bella mostra in tutte le fra-
zioni del nostra paese, si doveva andare
a prender l'acqua per i fabbisogni della
casa fino ai ruscelli delle vicinanze e, in
certe frazioni, fino alia Moesa. Tipica
la storiella di quella donna soggetta da
sonnambulismo, che tutte le notti si al-
zava, si vestiva, scendeva in cucina e pre-
so il secchiello, se ne andava ad attingere
acqua. Ritornava sui suoi passi, posava
il secchiello sulla panchetta, e al rumor
della maniglia, che ricadeva di fianco, re-
pentinamente si svegliava esterrefatta
acu dolza, acqua zuccherata: A chell fan-
cin apena nassu. dadich qudi cugiarin de
acu dplza, che el se neta internament: a

quel bambino appena nato date qualche
cucchiaino di acqua zuccherata che si pu-
lisce internamente



Alpe di Acquabona, con il Pizzo Uccello

DECOTTI:

acu de lenz (tiglio)
acu de liehen (lichene)
acu de sambüch
acu de pömm (mele)
acu de but (gemme d'abete)
acu de aebilea (achillea millefoglie)
acu de genepin (per calmare la febbre)
acu de grasson (crescione, contro la tisi)
acu imperiala, composizione: limone, cre-
more di tartaro, alcune foglie di salvia;
e un rinfrescante per combattere le epi-
demie
acu de brugna (prugne)
acu de malvia (malva)
acu de pianton (piantaggine)
acu al eher, acqua al cuore: Gh'e nacc
l'acu al eher e in un batter d'ecc l'e mort:
gli e andata l'acqua al cuore e in un batter

d'occhio e morto

MODI DI DIRE E PROVERBI:

L'e sincer coma l'acu de faseu: e sincero
come l'acqua dei fagioli
un guadegna miga l'acu che un beiv: fare
un lavoro senza guadagno
l'e coma a bute su l'acu su una pare:
far cosa inutile
l'e un'acu gnanch bona per i sciavatt:
che non vale niente
el tira l'acu al so mulin: pensa solo ai
suoi affari
l'acu, che un vö miga beiv, l'e furde la
prima, che un gavrä da beiv: cid che ri-
fiutiamo, sara quello che forse chiedere-
mo
ghe n'e passöu de acu sot el pönt: ne e

passato del tempo
l'e cöma na a te acu santa a ca del diaul:
e come cercare una cosa che non si trova
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zöu a finestra, acu su la testa: se il sole
splende fra gli squarci delle nuvole, il bei
tempo dura poco
acu d'avrll, ogni gott un barll: la pioggia
d'aprile e benefica alia campagna

ACUBÖNA, nome proprio di alpe vicino
a San Bernardino
A mezz lui e a mezzagost un gh'a da naa
a Acubona a peise el lacc de la nossen
vachen: a metä luglio e a metä agosto,
dobbiamo andare ad Acquabona a pesare
il latte delle nostre mucche

ACUDl, v. intr. accudire a qualche lavoro
L'e vecc, gobb, epur I'acudiss amo tutt el
di a fa gern: e vecchio, gobbo, eppure ac-
cudisce tutto il giorno a far gerle

ACU FORTA de San Bernardin

L'acqua forte di San Bernardino zampil-
lava dapprima liberamente fra le pietre
al piede del Pizzo Uccello, senza nessuna
tettoia di riparo contro il maltempo. Un
benefattore del luogo, l'ingegnere Paolo
Battaglia, conosciuta l'efficacia dell'acqua,
ne fece largo uso per cercar rimedio alia
sua malferma salute.



104

Nel 1717 il medico e naturalista zurigano
Giovanni Giacomo Scheuchzer, in seguito
all'analisi fatta, fece conoscere la com-
posizione chimica di quell'acqua ferrugi-
nosa e da allora la fama delle virtu
curative dell'«acqua forte», come veniva
volgarmente chiamata, crebbe e si estese.
Perche l'acqua da tavola San Bernardino
e tanto pregiata? Essa apporta al nostro
organismo sostanze preziose, necessarie al
mantenimento della salute e al suo rista-
bilimento. E' particolarmente ricca di cal-
cio, magnesio, solfati, carbonato d'idro-
geno. In quantitä minore contiene stron-
zio, potassio, sodio, ferro, ecc.
Quest'acqua e un prezioso rimedio con-
tro le malattie dello stomaco, dell'appa-
rato digerente, del fegato, del metaboli-
smo, delle vie biliari e delle vie urinarie.
L'acu forta de San Bernardin la fa vent
bon apetit la scott la seit e la fa digeri:
l'acqua minerale di San Bernardino sti-
mola l'appetito, disseta e fa digerire

ACUSSANTA, s.f. acquasanta
Vien benedetta dal parroco due volte al-
1'anno: il sabato santo e il sabato di Pen-
tecoste. I fedeli la portano nelle loro case
in bottiglie o secchielli e la conservano
a portata di mano nell'armadio per tutti
i bisogni spirituali. Il sabato santo, quan-
do le donne del passato sentivano squil-
lar le campane che annunciavano la ri-
surrezione, correvano al rubinetto di cu-
cina a lavarsi gli occhi: colei che era sul-
la strada si recava svelta alia fontana.
Si credeva con cio di prevenire il mal de-
gli occhi. Si aspergeva il neonato con l'acqua

santa, quando si presumeva non fosse

vissuto fino al battesimo. Bambini e
adulti prima di andare a letto si facevano
il segno della croce con l'acquasanta e
cosi anche il mattino. Un flacone di
acquasanta, un rametto d'ulivo ed una can-
dela benedetta, non mancavano mai nelle

cascine sui nostri monti. E quando i
furiosi temporali estivi accompagnati da
lampi e tuoni portavano timore e ango-
scia fra i montanari, c'era sempre una

mano fiduciosa, che accesa la candela
benedetta, col rametto d'ulivo aspergeva
acquasanta: «Santa Barbula e San Simon
difenden da la saeta e dal trön, dal fech
e da la fiama e da la mort subitanea».
Quando il curato passa di casa in casa a

portar la benedizione del Santo Natale,
trova sempre sulla tavola della stua fra
due candele accese il piccolo recipiente
dell'acquasanta col rametto d'ulivo. E co-
si pure davanti al feretro che sta per es-
ser portato alia chiesa ed al cimitero, c'e
il tavolino con le candele accese, il
recipiente d'acqua col rametto d'ulivo. Prima
del funerale tutti quelli che partecipano,
entrano in fila nella sala e quale ultimo
addio, aspergono il feretro con l'acqua
santa

ACUSSANTlN, s.m. pila dell'acqua santa
che si trova nelle chiese (all'entrata)
Acussantin, piccolo recipiente che si at-
tacca alia parete della camera per lo piü
a capo al letto. Di questi acussantin ce
n'erano di diverse forme e dimensioni e
di molto pregiati: di peltro, di legno, di
ferro, di ceramica, di vetro, ecc. Alia sera,
prima di andare a letto, dopo aver intin-
to le dita nell'acquasanta della piletta, la
mamma ci faceva dire: «Acussanta che
mi bagna, bon Gesü che m'acumpagna,
viva o morta come sia, la Madona e San

Giusepp in cumpagnia»

ADASI, aw. adagio
Va adasi e fa atenzion prima da traverze
la strada: va adagio e fa attenzione prima

di attraversare la strada

ADl, locuz. verb, mi pare, mi sembra

Adi tu vai indre: pisse che tu vai a schela,
pisse gnoccb tu diventa: mi sembra che

tu retroceda: piü vai a scuola e piü scioc-
co diventi.

ADÖNA, aw. man mano
L'e nacc a cataa gres, ma I'e rivou a cd

cun el sedell veid; el li mangeva adona
che el Ii catava: e andato a coglier mir-
tilli, ma e arrivato a casa con il secchiello
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vuoto, Ii mangiava man mano che Ii co-
glieva

ADRANC, s.m. pi. cinto di Orione
Durante le lunghe serate autunnali e in-
vernali, le mamme vegliavano fino a tarda

notte per cucire, rammendare e rat-
toppare i vestiti dei loro bambini; c'era
percio il detto: in november e dicember
chi gh'a fane da vesti i mett i adranc a
durmi: in novembre e dicembre chi ha
bambini da vestire mette gli adranc a dor-
mire, vale a dire: veglia buona parte del-
la notte

AFRÖNT (fa...), locuz. verb, rivoltarsi,
far dispetto
L'e un matasc, mal trace sü, ghe cridi,
el castigbi, ma lui el fa afront a disubedh
e un ragazzaccio mal allevato, lo sgrido,
lo castigo, ma lui si rivolta e disubbidisce.
El fa afront anca a la sovrastanza; anca
se l'e tenz, el continua a lassa na la ca-
vren int i prai: se ne infischia anche dei
municipali; continua a pascolar le capre
nei prati, anche se e proibito

ACKER, agg. acido, agro
Anch el tempei l'e agher, el furmagg el
sarä cucch: anche il siero e acido, il for-
maggio sarä scadente

AGHER, s.m. acero
In I'ann 1424 a Tronte a I'ombra de un
agher gh'e stacc face un giurament e fun-
dou la lega Grisa: nel 1424 a Tronte al-
l'ombra di un acero e stato fatto un giu-
ramento e fondata la lega Grigia

AGÖST, s.m. agosto
Nel mese di agosto le giornate si fanno
sempre piu brevi, percio e'e il detto: la
seiren d'agost chi cb'e miga lest ai pei, el
resta al bosch. Le bianche soffici nuvole
che d'agosto vagano per il cielo, non so-
no foriere di temporali e i contadini non
le temono: ciapan miga paghera, che el

vegn miga a piov; i nuel d'agost i porta
miga acu: non abbiate paura, che non

piove; le nuvole d'agosto non recano ac-
qua

AI, s.m. aglio
L'e ora da te su I'ai, se de nö el fönda
in la tera e el marsciss: mett sgiü do fe-
sen de ai in la minestra, che el ghe da
bon gusct; e ora di raccogliere 1'aglio se

no affonda nella terra e marcisce; metti
due spicchi d'aglio nella minestra che le
danno buon sapore

ALBISlA, s.f. superbia, alterigia
Dopu che I'a sposou la ferma rica, l'e
diventou pien de albisia: dopo che ha
sposato la donna ricca e pieno di
alterigia

ALI, agg. sensibile al dolore, incapace di
sopportare il male, insofferente
Fa miga I'ali; sbporta un po de maa che
tu mer miga: non essere cost insofferente;
sopporta un po' di male che non muori.

ALMANCH, aw. almeno
T'ai durmü begn chesta nocc? Almanch!
n'u face una pell, miga sarou ecc in tuta
la nocc: hai dormito bene questa notte?
Almeno! ne ho fatto una pelle, non ho
chiuso occhio

ALP, s.m. alpe
Gli alpi del comune di Mesocco sono:
Fepp, Veis, Larna, Verchenca, Barna,
Montagnia, Brion, Balnisc, Piandoss, A-
euböna, Vignun, Strecc de Vignun, Rogg,
Moesola, Coston, Muccia, Montagna, Vi-
gön, Gareida, Frach, Cönfin, Occola,
Fopela, Arbeola, Arbeola de Calanca, Ar-
bea, Cebi, Giumela, Curtäs, Orsora, Or-
sora sopra e Cavarzina. Trescolmen e

Stabi, sono di proprietä privata.
Di regola sono riservati per 1'alpeggio
delle vacche: Piandoss, Acubona, Barna,
Curtäs; per 1'alpeggio dello sterlame:
Vignun, Muccia, Moesola, Montagna, Ga-
reida; per 1'alpeggio delle pecore: i pa-
scoli sui due versanti della montagna, ad
ovest fino ad Arbeola, ad est fino al Mot-
ton. Il municipio, sentito il parere dei co-
mitati della Societä assicurazione bovini
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e del Consorzio bestiame minuto regola
la distribuzione del bestiame sugli alpi,
sorveglia la pascolazione, fissa il carico
e lo scarico. II municipio dispone inoltre
per l'affitto a terzi degli alpi comunali

ALTERCHE, locuz. aw. altroche, certa-
mente
Tu m'ai face un grand piasei, son stacc
alterche cuntent de la to visita: mi hai
fatto un gran piacere, sono stato certa-
mente contento della tua visita. Gb'o tucc
i face da fa, alterche na a spass: ho tutte
le faccende da sbrigare, altro che andare
a spasso

ALUVIÖN, s.f. alluvione
Delle molte alluvioni che hanno colpito
e danneggiato Mesocco ricordiamo:
23 settembre 1799: distruzione del Ponte
di San Rocco, minacciata la chiesa, dan-
neggiate le adiacenze del convento;
27 agosto 1834: distruzione di 35 edifici,
del Ponte di San Rocco, minacciata la
chiesa, danneggiato il Ponte Ghergheni,
rovinata grande quantitä di prati e di
pascoli;
4 agosto 1879: gravemente danneggiata
la chiesa di San Rocco;
21 agosto 1911: gravi danni alia frazio-
ne di San Rocco, a chiesa e convento;
settembre 1944: il torrente Bess distrug-
ge il ponte sulla strada cantonale. Gravi
danni fino nella frazione di Piazza; me-
no disastrosa l'alluvione dell'S agosto
1951;
7 agosto 1978: franamento della zona
boschiva di Orsora, che precipita fino alia

strada nazionale, riempie di melma
(quasi 3 m) le gallerie sotto l'abitato di
Gei e si riversa fino alle case di Benab-
bia. A Cebbia la Moesa porta via una
casa di recente costruzione e la chiesa di
San Giovanni fino al campanile, il «Ri
d'Anzon» invade il campo sportivo, co-
prendolo di materiale alluvionale per ol-
tre un metro; il ponte di S. Rocco resiste,
ma la Moesa scava una voragine sulla
sponda sinistra, isolando le frazioni di
Logiano, Darba e Andergia

AMBIEZZ, s.m. abete bianco
In la piantagion zora la fraziön de Darba
e cress tanti ambiezz; el legn d'ambiezz
l'e dur e resistent: nella piantagione sopra
la frazione di Darba crescono tanti abeti
bianchi; il legno dell'abete bianco e duro
e resistente

AMÖ, aw. ancora
L'e amo tropp prest per slingeriss di pegn
pesant. El proverbi el dis: chi che se
slingeriss di pegn prima de Santa Gros el se
vestiss cun grand dulor: e ancora troppo
presto per alleggerirsi degli abiti pesanti.
Il proverbio dice: chi si sveste prima di
Santa Croce, si veste con grande dolore

AMPÖM, s.m. lampone
Tu vegn in Gomegna a cataa ampom?
Lassü indo i a taiou la pescen i gh'e su
bei; la ramen l'en cärgaden: Vieni in
Gomegna a cercar lamponi? Lassu dove hanno

tagliato gli abeti, sono belli, i rami
sono carichi

ÄMUL, agg. umido, non secco, non a-
sciutto
L'a dace poch zou anchei: la biancberia
l'e miga sugheda, l'e amo ämula; es po
miga fala su e metela vea, percbe la ve-
gnerta tuta pernigheda: e'e stato poco sole

oggi; la biancheria non e asciutta, e

ancora umida; non si puo piegarla per
metterla via, perche diventerebbe picchet-
tata
ANCHEBEGN, cong. sebbene

Anchebegn che son vesgia vedi amo a
infile la gusgia senza ugiaa: sebbene io
sia vecchia ci vedo ancora a infilar l'ago
senza occhiali

ANCHEl, aw. oggi
Anchei che l'e San Brancon e l'e in cress
de luna e selmi i faseu, che inset i ram-
piga subit su sula bächeten e i striscia
miga per tera, i carga a brancaden: oggi
che e San Brancon ed e in luna crescente,
semino i fagiuoli: cost s'arrampicano
subito sui bastoni, non strisciano per terra
e si caricano (di bacelli) a manciate



Andergia e la Moesa dopo un'alluvione

ANCÜN, s.m. incudine

Un gh'a miga da discmentighe l'ancün,
perche un gh'a la fausc da marld: non
dobbiamo dimenticare l'incudine perche
abbiamo la falce da martellare

ANDA, s.f. zia

Va da anda Maria a fat impreste el levet

per fa el pan: va dalla zia Maria a farti
prestare il lievito per fare il pane. Anda:
lo si diceva quale titolo di rispetto anche
alle donne anziane, parenti, amiche, co-
noscenti, pur non essendo zie nel vero
senso della parola

ANDERSGIA, n.l. Andergia
Frazione a NE di Mesocco

ANGÖNlA, s.f. agonia
Chell poer vecc I'e in angonia; I'e be fur-

tunou se el mer che isci I'a fenü da sufri:
quel povero vecchio e in agonia; e fortu-
nato se muore, cosi ha finito di soffrire

ANTEVIST, agg. previdente
L'e bon che un s'e stacc antevist, un a

face una bona scorta de provisten: e un
bene che siamo stati previdenti, abbiamo
fatto una buona scorta di provviste

ANZfiTA, s.f. nodo

II nodo che si fa alle stringhe quando si

allacciano le scarpe: che dislegnou che

t'ei; miga amb bon da faa su un'anzeta:
come sei maldestro; non ancora capace di
annodare le stringhe. Fa su un'anzeta a

chela cotasott che la te vanza sgiü dal
peddgn: abbrevia la sottana con una pie-

ga, poiche ti sorpassa la gonna



Anzone

ANZÖN, n.l. Anzone
Frazione di Mesocco, in posizione molto
aprica, posta in alto sul fianco destro del-
la valle.
Conta poche case ed una chiesetta dedi-
cata a San Lucio: sopra l'altare troneg-
gia l'effigie della Madonna di Re. Vi si

va processionalmente il 29 d'aprile per
la santa Messa in onore della Beata Ver-
gine. I terrazzi soleggiati sotto Anzone,
devono essere stati probabilmente abi-
tati dagli antichissimi antenati mesoc-
coni, perche dagli scavi archeologici fatti,
si sono rinvenute numerose tombe e og-
getti dell'etä del ferro e frammenti di ar-
gilla, che risalgono agli ultimi secoli a-
vanti Cristo.
Una volta la casän d'Anzön l'eren tuten
abiteden, adess gh'e sü dumä un peir de
famien: una volta le case di Anzone era-
no tutte abitate, ora vi sono solo due fa-
miglie

ANZÖF, aw. non so dove

L'e nacc anzöf a tire a la sceiba: non so
dove e andato a tirar al bersaglio. L'e

nacc anzbf a cerche la cävren: e andato
a cercar le capre non so dove

APREF, almeno; come «almanch»

Apref, un sa be d'indo chel vegn cun tuta
la so blaga: almeno, lo sappiamo bene
da dove proviene con tutta la sua alte-
rigia

AQUADISC, s.m. acquitrino
Child l'e tutt pien de aquadisc: cambia
el sentei se tu v6 auegh i pei succ: qui e

tutto acquitrinoso: cambia sentiero se

vuoi aver i piedi asciutti

AQUIREU, s.m. acquaio
Tira vea chell fane da l'aquireu che el se

bagna: allontana quel bambino dall'ac-
quaio, che si bagna

AQUlTA, s.f. acquavite, grappa
Damm un bicerin de aquita, che gh'ö
peis al stomich: dammi un bicchierino di
acquavite che ho peso sullo stomaco

ARADELL, s.m. aratro
Negli anni di guerra (1914-1918, prima



guerra mondiale e 1939-1945, seconda

guerra mondiale) per sopperire alia scar-
sita dei viveri, ogni famiglia era stata ob-
bligata a coltivare a patate, granoturco e

legumi quanto piu terreno possedesse.
Chi non aveva abbastanza campi doveva
dissodare i prati pianeggianti. Coloro che
non possedevano ne campi ne prati do-
vevano rivolgersi alia locale «Commissio-
ne di campicoltura» la quale distribuiva
terreno da dissodare nei pascoli adiacenti
al paese. Era persino stato dissodato 1'

ampio spiazzo entro le mura del castello.
Per facilitare il dissodamento del terreno,
il comune aveva acquistato un aratro a
disposizione di coloro che lo richiedeva-
no. Nella seconda guerra mondiale, era
stato il «Piano Wahlen» con l'intensifi-
cazione delle colture, che aveva salvato
la popolazione dalla fame.

U domandou I'aradell del cömun per
voltä quai prai a Deira, ma fin adess u
miga podü aveghel: ho chiesto l'aratro
del comune per dissodare alcuni prati a
Doira ma fin'ora non ho potuto averlo

ARBlTUL, s.m. forza, energia
Son nacia tutt el di int i camp a mett giü
pomdetera: son riveda la seira a cd stra-
ca morta, sfenida che gh'avevi piü arbi-
tul da pize el fech per fa scena: sono an-
data tutto il giorno nei campi a piantar
patate: sono arrivata la sera a casa stan-
ca morta, sfinita che non avevo piü la
forza di accendere il fuoco per la cena

ARBUL, s.m. castagno
Gh'e dace sgiü el tron su chest ärbul: el
I'ha s'cioncdu in do tocch: e caduta la
saetta su questo castagno e lo ha stron-
cato in due



Donne che risciacquano il bucato al fiume:
al centra, in piedi, l'Autrice

ARD, s.m. lardo
El gh'a un bell ard stagn el noss purscell:
es ved che l'e stacc su l'alp, erba fina e

bona, s-checia ghe n'e miga mancou: il
lardo del nostro maiale e bello e sodo:
si vede che e stato sull'alpe, erba fina e
buona scotta non gli sono mancate

ARDÄF, s.m. panace, heracleum sphon-
dylium
Erba abbastanza alta dalle foglie larghe
palmate. La si da ai maiali e ai conigli.
Un tempo le si attribuiva potere curativo
nelle malattie del bestiame (afta epizoo-
tica).
L'ardaf non mancava mai nel mazzetto
dei fiori che i fedeli portavano in chiesa
la festa di San Giovanni (24 giugno) per
far benedire.
Va a cata un bresc de ardaf per el
purscell: va a cogliere una bracciata di ardaf
per il maiale

ARENGH, s.m. aringa
Te fora la reschen da chell arengh, se
tu vo miga sctrozat: leva le lische di
quell'aringa se non vuoi strozzarti

ARENGH, agg. voce acuta
Anca se l'e nausc chell fancin el gh'a un
arengh che 'I se fa' senti da löntan: anche
se e gracile quel bambino ha una voce
cost acuta che si fa udire da lontano.
La cantava con un arengh lä in geisa che
ess la sentiva fora da tucc: cantava con
una voce cost acuta in chiesa che la si
udiva al di sopra di tutti

ARENT, aw. radente

Sega el fegn arent, che el reid el sta a
bass: falcia il fieno radente, che il rendi-
mento sta al basso

ARGENTE, v. trans, risciacquare
L'e nacia al ri a argente la bugheda: e
andata al riale a risciacquare il bucato
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ARIA, s.f. aria
Aria d'in sü: aria che viene dal nord, dal
San Bernardino. Porta il bei tempo. Le
nuvole viaggiano da nord a sud. Giumen
miga el fegn che vegn el bell temp: i nuel
i passa sgiü: non ammucchiate il fieno: le
nuvole vanno in giü
aria d'in giü: aria che viene dalla Bassa,
dal sud, minaccia pioggia: Gh'e seid una
ariascia d'in giü: quanto prima gh'e scia
l'acu: spira un'ariaccia da sud: fra breve
avremo la pioggia
aria greiva: aria greve: El tira un'aria
greiva; gh'o la vita pesanta; es ved che
el temp el vo cambiela: spira aria greve;
ho la vita pesante; si vede che il tempo
vuol cambiare
aria da piov: aria di pioggia
aria da tempural: aria di temporale: Aria
da tempurdl anchei in cd; el pa el s'a di-
sbötonbu; el gh'a dace una romanzina al
so fi, ma propri cui fiocch: I'era temp:
aria da temporale oggi in casa; il babbo
si e sbottonato; ha dato una romanzina a
suo figlio proprio coi fiocchi: era tempo
aria da sucina: aria tiepida da siccitä
aria de festa: aria di gioia: Aria de festa
anchei in ca, perche dopu tanten matdn,
gh'e finalment rivou un matelin: festa in
casa, oggi, perche dopo tante bambine e
finalmente nato un maschietto
aria da carnud: aria di carnevale: E passa

la mascheren; la seiülen, la riden, la
criden, la sonen organitt da boca, la co-
ren, la sälten, la bälen! Che burdeleri,
che aria da carnud: passano le maschere;
zufolano, ridono, gridano, suonano orga-
netti da bocca, corrono, saltano, ballano!
Quanto chiasso; che aria di carnevale
aria da bon: dall'espressione del viso. Si
capisce che e una buona persona: Che
aria da bon el gh'a chell gioin, se la Ca-
telina la 7 sposa, la fa un bon partit: che
faccia da galantuomo ha quel giovane: se
la Caterina lo sposa, fa un buon partito
aria da stupid: faccia da stupido: El gh'a
un'aria da stupid: I'e intreigh, dislegnou,
mezz insementü: ha una faccia da imbe-
cille: e indolente, maldestro, mezzo im-

bambolato
aria da blagon: da superbo: Perche el
gh'a un bell pö de dane in banca, el gh'a
un'aria da blagon, che el se rend ridicul:
perche ha mold denari in banca, si rende
ridicolo con la sua superbia. L'e pien de
arien; el se cred chissd coss e l'e un bell
gnent: e pieno di pretese; si crede chissa
cosa ed e un bei niente
aria!... veal via! aria! Lo si dice ai bambini

quando in casa disturbano e danno
fastidio: Aria! Vea dai pei, naden de fora:
aria! Via dai piedi, andate fuori

ARIÖN, s.m. aria fortemente mossa
Sara la finestren, che gh'e scia un aribn,
che par ch'el vo porta vea tutt!: chiudi
le finestre che e'e un'aria forte, che sem-
bra voglia portar via tutto

ARIÖS, agg. prepotente
Smochig la cresta a chell arios pien de

prepötenza: mozzagli la cresta a quel
prepotente

ARlSC, s.m.pl. ricci delle castagne
Tira insema cui arise, che un fa una bela
arisceira: tira assieme i ricci che facciamo
una bella ricciaia

ARISCEIRA, s.f. mucchio di ricci che si

prepara ai piedi dei castagni per far ben
maturare le castagne, che sgusciano poi
con facilitä dal loro involucro
Guai a toed I'arisceiren de la pora sgent:
el saria coma rubd: guai a toccare le
arisceiren della povera gente: sarebbe come
rubare

ARLlEN, s.f.pl. burle
L'e pien de arlien: e pieno di burle

ARNÄA, s.m. piode conficcate vertical-
mente una accanto all'altra nei giardini
per far cordone e separare le aiuole dai
viali
Mett da part cust lasetrön de sass che i
e bon da fa i arnda de l'ort: metti da

parte questi lastroni di pietra che ci ser-
vono per fare i cordoni dell'orto
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ARSCIÖN, p.m. braccia grosse
Cun cui arsciön ilö, par che 7 vö brasce
el mönd: con quelle braccia cosl grosse,
sembra voglia abbracciare il mondo

ARZ, agg. arso
Son arz da la seit: sono arso dalla sete.
L'e rivöu a mönt strach, arz e sudöu, el
s'a tracanöu una scudela de sc-checia:
e arrivato sul monte stanco, arso e suda-

to; ha tracannato una ciotola di scotta

ARZEDÄ, s.f. arsura
Son rivöu da la campagna cön una ar-
zedä che la me bruseva la gola: sono
arrivato dalla campagna con una arsura
che mi bruciava la gola

ASCIA, s.f. matassa

Durante le lunghe serate invernali donne
e giovani, riuniti nella «stua» filavano
alia rocca o col «filadell» la lana delle

pecore. La torcevano a due o tre fili, poi
con l'aspa ne facevano delle matasse:
Aiütum a lavä ehesten dscen de lana, che
anchei gh'e el zou, la sughen prest: aiuta-
mi a lavare queste matasse di lana che

oggi e'e il sole, asciugano presto

ASEIT, s.m. aceto
L'e tropp forta chesta salata; t'ai metü
sgiü tropp aseit: e troppo forte questa in-
salata; ci hai messo troppo aceto

ASMA, s.f. asma
El me fa cumpassiön chell pover vecc cun
chell'asma che 7 gh'a; el stanta a tire el

fiet: mi fa compassione quel povero vec-
chio: ha l'asma, stenta a respirare

ASMATICH, agg. asmatico

I strepazz i l'a invesgiü prima del temp;
l'e seid fiach, debul, dsmatich e pien de
rümatich: gli strapazzi lo hanno invec-
chiato prima del tempo; si e fatto fiacco,
debole, asmatico e pieno di reumatismi

ASNÖN, s.m. asinone

T'ei un asnon e un crapon; t'ai vulü fd
de tö testa, adess paga de tö börza: sei

un asinone e un testone; hai voluto fare
di tua testa, ora paga di tua borsa. A fa
l'asnon, tu gh'ai propi gnent da guade-
gne: a far l'asinone, non hai proprio nien-
te da guadagnare

ASPA, s.f. aspo
Fa gire l'aspa, che gh'ö da faa su chesta
lana in ascen: fa girare l'aspo, che devo
fare in matassa questa lana
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ÄSPER, agg. aspro
L'e miga amo el temp da te sgiü i pomm
da la pianta: i e äsper: non e ancora il
tempo di cogliere le mele dall'albero: so-
no ancora aspre

ASPERT, agg. di mente sveglia, intelligente

Cöma l'e aspert chell fane, el capiss subit
tutt: es gh'a da fa atenzion coma es parla:
come e sveglio quel bambino, capisce
subito tutto, si deve far attenzione come si
parla

ASSÄA, s.f. assale

(ferro che congiunge le due ruote e fa
loro da asse nei veicoli). Va dal caradoö
cul carr: la crachen la roden; gb'o pa-
ghera che l'e röta l'assäa: va col carro dal
carradore: le ruote scricchiolano; ho pau-
ra che sia rotto l'assale

ASSfi, aw. abbastanza

U mangiou asse; adess e stai begn: ho
mangiato abbastanza; ora sto bene. L'e
rivbu a cd asse prest: e arrivato a casa
abbastanza presto

ATACCH, prep, accanto, vicino: anzitut-
to nella locuzione
Staa atacch: sorvegliare, stare alle costole
di qualcuno. Gh'o da stagh atacch a chell
galupp, del rest ne el studia ne el fa i
dover: devo star accanto a quel mariuo-
lo, se no ne studia ne fa i compiti. Atacch
alia geisa gh'e el campanin: accanto alia
chiesa e'e il campanile

ATERÖU, p.pass, sfinito, atterrato
La notizia de chela disgrazia la m'a ate-
rou: la notizia di quella disgrazia mi ha
atterrato

ATRÄ (da...), locuz. verb, dar ascolto

Dam atrd: dammi ascolto. La me da miga
atrd: non mi da ascolto. L'a miga vulü
dam atrd, adess el la pürghen: non ha
voluto darmi ascolto, adesso le sconta

ATÜ, aw. all'improvviso (a tu per tu)
La m'e riveda seid atü cun una faza stra-
volta, smorta, che la m'a spaventou: mi e

arrivata all'improvviso, con una faccia
turbata, pallida, che mi ha spaventata

AVA, s.f. nonna
L'e semper mi ava, che cura i me frade-
litt: e sempre la mia nonna che sorveglia
i miei fratellini

AVECH, v. avere
Per vine una custion ess gh'a d'avech
resbn e ess bon da difendela: per guada-
gnare una questione si deve aver ragione
ed essere capaci di difenderla

AVRlL, s.m. aprile
Nel mese di aprile si riprendono i lavori
della campagna. Passata la lunga inver-
nata al tepore della pigna, la gente si
sente piü debole, piü fiacca: percio subito
dopo cena, sente il bisogno d'andare a
letto. Dice il detto: «la seiren d'avril es
lava el cadin de di e pe es va a durmt».
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BABÄU, s.m. essere immaginario, spau-
racchio per i bambini
Se tu fai miga giudizi, e vsgn el babäu a
portät vea: se non fai giudizio, viene il
babäu a portarti via. Derm se de no e
ciami el babäu: dormi, se no chiamo il
babäu. A una persona poco presentabile
si diceva: che bruto babäu, el par el
babäu: che brutto ceffo, sembra il babäu

BACHETA, s.f. bacchetta
Bacheta di faseu, bacheta de la tenden,
bacheta. La notte di Natale Gesu Bambino

ne poneva una, per castigo, sul piat-
to dei bambini cattivi. Bacheta alia quale
erano attaccati gli stoppini, che immersi
a piü riprese nel sego bollente, formava-
no le candele. I spönta i faseu, mett sgiü
la bacbeten per fai rampighe su: spunta-
no i fagiuoli, metti le bacchette, perche
possano arrampicarvisi. Se la tenden l'enn
sücen, infilelen dent in la bacbeten e fach

elen su a la finestren: se le tende sono
asciutte infilale nelle bacchette e attaccale
alle finestre. Tu ved coss fai guadegnöu
a fa el cativ? el Bambin el t'a portöu una
bacheta: vedi che cosa hai guadagnato a
fare il cattivo? il Bambino ti ha portato
una bacchetta! Te fora la candeilen da la
bacheten e metelen vea al succ: leva le
candele dalle bacchette e mettile via al-
l'asciutto. Bacheta del landama: il giorno
del vicariato l'usciere del circolo conse-
gna al nuovo eletto landamano la
bacchetta ornata di variopinti nastri di seta,
simbolo del potere. El landama cun la
bacheta in man la pronunciöu un bei di-
scörz: il landamano con la bacchetta in
mano ha pronunciato un bei discorso
(vedi vicariat)

BADÄUL, s.m. sbadiglio
A Natale il giorno comincia ad allungarsi:
A Netäl el badäul d'un gall; a l'ann nev,
el temp che la paniscia la ches; a pasque-
ta un'oreta; a SanfAntöni un'ora bona;

a San Bastian un'ora da can: A Natale
il giorno si allunga quanto dura lo
sbadiglio di un gallo; all'anno nuovo quanto
dura la cottura della paniscia (pappa fat-
ta con latte, riso giä cotto e farina gialla);
all'Epifania un'oretta; a Sant'Antonio u-
na buona ora; a San Sebastiano oltre
un'ora. Nem a durmi; tucc i gh'a sen; i
badäid i va de böca in boca: andiamo a

dormire; tutti hanno sonno; gli sbadigli
vanno di bocca in bocca

BADAULÄ, v. intr. sbadigliare
Dagh la boia a chell fanc: tu ved miga
che el gh'a fam: el continua a badaulä:
da la pappa a quel bambino: non vedi
che ha fame: continua a sbadigliare. El
badäula da la nöia, dal sen, da la fam,
da la cativa digestion; infin el badäul de
la mort: sbadiglia dalla noia, dalla fame,
per cattiva digestione ed infine arriva lo
sbadiglio della morte

BADÖLA, s.m. spalatore italiano
AI principio di questo secolo, quando si
cominciarono i lavori per la costruzione
della ferrovia Bellinzona-Mesocco, entra-
rono nella Mesolcina molti lavoratori i-
taliani, che vennero soprannominati ba-
döla. Erano per lo piü giovanotti e uomi-
ni allegri, chiacchieroni, vivaci: occhi e

capelli neri, viso abbronzato.
La domenica passavano a frotte cantando
attraverso le vie del paese. Alle volte nelle

osterie nascevano delle liti che veni-
vano pero tosto sedate. Pur essendo di
indole molto diversa dalla nostra, si ac-
climatizzarono abbastanza bene: anzi al-
cuni di loro sposarono ragazze del nostro
paese, fondarono la loro famiglia, co-
struirono le loro case e furono contenti.
L'enn pienen l'osterien de badöla: giä, l'e
la fin del meis, i a ciapöu la paga, i fa
festa: son piene le osterie di lavoratori:
gia, e la fine del mese, hanno ricevuto la
paga, or fanno festa. Chell badöla dai
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cavii rizz el gh'a scia child la ferma e i
fane, el se stabiliss a Mesoch con tuta la
famia: quel lavoratore dai capelli ricci ha
condotto da noi la moglie e i figli: si sta-
bilisce a Mesocco con tutta la famiglia

BADl, s.m. badile
U rott el manich del badt, gh'o da fann
dent un de frdssen: ho rotto il manico del
badile, devo fame uno di frassino. Per
miga lassd taca la neiv al badi, egb va
vongel cun zeif colou: per far si che la
neve non attacchi, bisogna ungere il
badile con sego fuso

BAGHENTE, v. tener a bada

Cun la son ciaceren el m'a bagbentou vea
tnta la seira: con le sue chiacchiere mi ha
tenuto a bada tutta la sera. T'ei miga
bona da baghentemm vea cust fane, che
mi gh'o da nd a laurd?: non sei capace
di tenermi a bada questi bambini, che io
devo andare a lavorare?

BAGNA, s.f. salsa

Chesta volta la bagna I'e miga riuscida
begn; I'e un po tropp lusa: questa volta
la salsa non e ben riuscita; e un po' trop-
po liquida. L'e un om che es po fal ches
in tuten la bagnen: gli si puo far fare
qualunque cosa

BAGNE, v. trans, bagnare, innaffiare
Sposa bagneda, sposa fortuneda: se piove
il di delle nozze felice sara la vita coniu-
gale. L'e sard nacc a bagne el beech: sara
andato all'osteria

BAGNEDA, s.f. bagnata
E pbdevi gnanch fa pass dalla grand
bagneda, che u ciapou: non potevo nemme-
no far passo dalla grande bagnata che
mi son presa

BAGNlN, s.m. innaffiatoio
El bagnin el va fora, va dal magndn a
fal salda: l'innaffiatoio perde, va dal
magnano a farlo saldare

BÄGUL, s.m. residuo che resta nella pipa
dopo la fumata
Chell pover vecc el gh'a seid piü palan-
con; per fa economia el fuma el bdgul:
quel povero vecchio non ha piü denaro;
per far economia fuma il residuo che tro-
va nella pipa

BAGULÖN, s.m. millantatore, fanfarone
Dagh miga ascolt a chell bagulbn, el en
dis miga una de giusta: non dar ascolto
a quel fanfarone, non ne dice una di giusta

BAIARDA, s.f. carretto per trasportare
materiale pesante ed ingombrante
Dora la baiarda a mene cui sass, che l'e
pisse resistenta: adopera la baiarda a con-
durre quei sassi, che e piü resistente

BALABIÖTT, s.m. persona leggera

Va miga cun chell balabiott che el te tira
al malfa: non andare con quel leggerone
che ti conduce al malfare

BALCÖN, s.m. persiana
L'a sbatü tuta la nocc el balcön de cusi-

na, adess el balonca: ha sbatacchiato tutta
la notte la persiana di cucina, ora tra-

balla

BALDIRÖN,* s.m. e f. persona sempre
in giro, sempre in corsa senza meta, di
qua e di la

T'ei pe una grand baldiron; loghet una
bona volta: sei una grande girovaga; ar-
restati un po'
* N.d.r. Probabilmente e derivazione dal no-

me proprio Baldiron, generale au-
striaco che invase terre grigioni nel
1620-21.

BALEGG, agg. strabico
Chell balesgion el me guardava cun do
ecc pien de cativeria che u ciapou paghe-
ra e son scapada a rota de chell: quello
strabico mi guardava con due occhi pieni
di cattiveria; io ho avuto paura e sono
fuggita a rotta di collo
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BALESGE, v. guardar strabico
El gb'a da dörä i ugia perche el balesgia:
deve adoperare gli occhiali perche e strabico

BALISCIÖN, s.m. valigia, fagotto, sacco
U fenii la vacänzen, adess gh'o seid da fd
su el baliscion e tuaie verz Paris: ho finito
le vacanze, ora devo far la valigia per
filare verso Parigi. Cos! diceva 1'emigran-
te quando a primavera doveva preparare
le valigie per recarsi in Francia, a Parigi
o a Reims, quale pittore o imbianchino o
a Vienna quale spazzacamino

BALÖN, s.m. sasso, macigno
La välanghen e la büzen, l'ann impienu.
el valon del Recancin de baton: valanghe
e buzze hanno riempito di macigni il val-
lone del Recancin

BALÖNADA, s.f. sassata
El m'a tirou una balonada sul frönt;
guarda che bbrgna el m'a face nl fora:
mi ha lanciato una sassata sulla fronte;
guarda che bernoccolo ho

BALÖNCÄ, v. traballare
Ghe manca el poles al balcön de cusina;
tu ved miga coma el balonca: manca il
cardine alia persiana di cucina; non vedi
come traballa

BALÖRDA, s.f. matta, stravagante
L'e nacia in mdschera vestida da om chela

balörda: quella matta e andata in ma-
schera vestita da uomo

BALÖRDÖN, s.m. capogiro, vertigine
Gh'e nice i balordon cul staa in bul al
zou: col stare al sole a capo scoperto,
gli son venuti i capogiri
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BALÖSS, agg. furbo
L'e balöss coma la gölp: es el ved dumä
a guardall int i ecc: e furbo come la vol-
pe: lo si vede solo guardandolo negli oc-
chi

BALÖSSÄDA, s.f. furberia
L'enn de chelen balössaden, che la gh'ann
nissün sugo: es ved che 'l enn capiss
poch: sono furberie senza nessun sugo:
si vede che ne capisce poco

BALÖTT, s.m. fascio di fieno

Quando nei campi il fieno era secco, se

ne formavano dei grossi fasci che, legati
con delle corde (vedi soga) e portati sul-
le spalle o sulla schiena, venivano poi
spargagliati ben bene nel fienile, si da
formare delle stipe quadrate e ben com-
presse. Aiutum a streng ehest balött, che

em par che el vo vent a pibv: aiutami a

stringere (legare) questo fascio, perche mi
pare che voglia piovere
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balött giumell, s.m. fascio doppio, ge-
mello
Quando il prato era molto distante dal
fienile, per evitare di far tanti viaggi, si
facevano dei fasci doppi (due balött le-
gati con la stessa corda) chiamati anche
incherich. Son nacia a fa fegn de foresta,
n'u portöu sgiü tre balött giumei da che-
len daneben: sono andata a far fieno sil-
vestre, da quei pendii ne ho portati tre
fasci gemelli giü al basso

BALÜCH (a...), in abbondanza
AI Pont Nev chest'ann gh'e gres a ba-
lüch: al Ponte Nuovo quest'anno ci sono
mirtilli in abbondanza

BALUSTRE, v. guardar strabico
Pecdt che el balustra, el saria fin un bei
matelm: peccato che e strabico, sarebbe
un bei bambino

BALZANA, s.f. striscia di rinforzo all'or-
lo delle gönne
Banda di fodera che si applieava inter-
namente al basso delle gönne per ren-
derle piu rigide, quindi piu resistenti.
L'e discusida la balzana de la tö cöta, la
te vanza sgiü coma un strasc: e scucita
la banda della tua gonna, la ti sopravan-
za come uno straccio

BALZlGA, s.f. altalena
Salta miga sgiü da la balziga che tu te
fai maa: bada a non cadere dall'altalena
che ti puoi far male

BALZIGHE, v. intr. e rifl. dondolare
El se balziga; el s'a balzigöu; el va a bal-
zighess: si dondola; si e dondolato; va a
dondolarsi sull'altalena. El balziga cul
scervell: non ha il cervello a posto

BAMBIN, s.m. Bambino Gesü

L'e la vesgia de Netal. Chesta seira, mi
e meti föra un tond da la finestra cun un
pö de zücher per el Bambin e un pizich
de sd per el so dsnin. Se u face el brav,
el Bambin el me meterä sul tond quai gu-
löserien, se invecia son stacc cativ, el me

lasserd su la finestra una bacheta per ca-
stighem: e la vigilia di Natale. Stasera
metto fuori un piatto sulla finestra con
un po' di zucchero per il Bambino e un
pizzico di crusca per l'asinello. Se sono
stato bravo, il Bambino mi mettera sul
piatto delle leccornie, se invece sono stato

cattivo mi lascera sulla finestra una
bacchetta per castigarmi

BÄMBUL, agg. rimbambito
L'e seid bämbul el me av; es pö piu fi-
dess a lassal da par lui: il mio nonno e

rimbambito, non si puo piu fidarsi a la-
sciarlo da solo

BANDA, s.f. striscia ornamentale
Che bela banda rossa el gh'ä el tö scus-
saa in bass: che bella striscia rossa ha in
basso il tuo grembiule

BANDA (da...), locuz. avv. da parte
Sta da banda che un gh'a da passd negn,
che un s'e cargai coma asen, tu ved be
che el sentei l'e strecc: tirati da parte che
dobbiamo passare noi, che siamo carichi
come asini, vedi bene che il sentiero e

stretto

BANDA, s.m. poco di buono
Chell banda a furia da fann, l'e pe fenü
in preson: quello scioperato, tante ne ha
fatte, che e poi finito in prigione

BANDA, s.f. compagnia di gente di mal
affare
Saraden begn a ciaf la pörten, perche gh'e
in gir una certa banda de läder, che i fa
prest a sveide la cassa: chiudete ben a
chiave le porte, perche e'e in giro una
certa banda di ladri, che fa presto a svuo-
tar la cassa

BANDA, s.f. societa di musica
La banda militara l'a sönou l'ino patrio
sula piaza del pais: la banda militare ha
suonato l'inno patrio sulla piazza del
paese. La banda de müsica de Mesöcch
la se ciama «Armonia Elvetica»: l'e stacia
fondada a Paris int el 1877 dai nöss e-
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migrant: la banda di musica di Mesocco
si chiama «Armonia Elvetica»: e stata
fondata a Parigi nel 1877 dai nostri
emigrant! (Harmonie Helvetique). E' dotata
di pregiato, artistico stendardo, ricamato
a mano dalle donne di Mesocco che cola
risiedevano

BANDEIRA, s.f. bandiera
La bandeira de l'Harmonie Helvetique l'e
stacia ricamada a Paris da ferman di noss
emigrant: l'e guarnida cun la madaien vin-
ciüden ai concorz, la gh'a un grand
valor, inveda la bandeira de la schela, le Stada

ricamada da la tre maestran de alöra,
per la festa del castell, 1926: la bandiera
dell'Harmonie Helvetique fu ricamata a

Parigi dalle mogli dei nostri emigranti:
e ornata delle medaglie vinte in diversi
concorsi, ha un grande valore. Invece, la
bandiera della scuola e stata ricamata
dalle tre maestre di allora, per la festa
del Castello nel 1926

BANDERÄL, s.m. poco di buono
Em rincress che chell giovinott cul fre-
quente la fescia del pais, l'e diventou an-
ca lui un banderal: mi rincresce che quel
giovanotto col frequentare la feccia del
paese sia diventato anch'egli un poco di
buono

BANDUL, s.m. bandolo
E trovi miga el bandul de chest cumissell:
nob trovo il bandolo di questo gomitolo.
L'e una faccenda talment intrigheda che
ghe trovi miga el bandul: e una faccenda
talmente intricata, che non ci trovo il
bandolo

BARAZZ, s.m. nebbia bassa e fitta
Gh'era un barazz che es vedeva miga a
do pass de distanza: u stantou a trovd
la vachen: c'era una nebbia fitta, che non
ci si vedeva a due passi di distanza: ho
stentato a trovar le mucche. Par che el
vb stufente tutt el barazz che vegn su da
la vail: sembra che voglia soffocar tutto,
la fitta nebbia che s'avanza dalla valle

BARBA, s.f. barba
El sta miga begn cun la barba: el par
piü lui: a di la verite el fa quasi paghera:
non sta bene con la barba: non sembra
piu lui: a dir la verita fa quasi paura.
A un seccatore: che barba, che barba, l'e
amo scia a sechentemm dre a la so cu-
stion: se el gh'a reson el vaghi dai av6-
cat; coss gh'o da dich mi?: che barba, e

ancora qui a seccarmi con le sue questio-
ni: se ha ragione vada dagli avvocati; che
devo dirgli io?

BARBA, s.m. zio

E vai a trova barba Tona che l'e malou:
vado a trovare zio Antonio che e amma-
lato. Si diceva barba quale titolo di ri-
spetto a un anziano amico conoscente,
vicino di casa, pur non essendo zio nel
vero senso della parola: bon di barba
Peider la va la vita? Bona nocc barba
Gasper, dormt begn: buon giorno barba
Pietro come va? Buona notte barba
Gaspare, dormite bene. Bona seira barba
Niculä se scia dal lavor?: buona sera barba

Nicolao, siete tomato dal lavoro?

BARBERÖTT, s.m. mento
Chell pover fane l'e regou: la picou sgiü
el barberott, adess el va tutt a sangh:
quel povero bambino e caduto: ha bat-
tuto il mento sul suolo e perde sangue

BARBESGlE, v. intr. avere i brividi, bat-
tere i denti

Va in pressa a cä, che tu barbesgia dal
frecc: va in fretta a casa, che batti i denti
dal freddo

BARBIS, s.m. pi. baffi
L'a taiou la barba, ma el lassa cress i
barbis: si e rasa la barba, ma lascia cre-
scere i baffi

BARBISÖN, s.m. uomo dai baffi lunghi
Scapam che 7 vegn chell barbison: mi
gh'o quasi paghera: fuggiamo, che viene
quel baffone: mi fa quasi paura
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BARÖCH, agg. strano, stravagante
L'e un temp baröch, prest el da el zou,
prest el bofa el vent e per fenl el se mett
a piov: e un tempo stravagante, ora splen-
de il sole, poi soffia il vento e quindi si
mette a piovere

BARUFF, s.m. capigliatura arruffata, ciuf-
fo, zazzera
1 ja cumpassion cui pöer fane con cui
baruff: fanno compassione quei poveri
bambini cost scapigliati

BARUFF, s.m. e f. persona scapigliata
Tucc i la schiva chela pövera baruff: la
fa pietä: tutti la scansano quella povera
scapigliata: fa pietä

BARUFLÖU, agg. scarmigliato
Va pe miga a schela isci barufleda: non
andar poi a scuola cosi scarmigliata. El
vent el m'a baruflou: il vento mi ha
scarmigliato

BASÄ, v. baciare
El pö basä una cavra in mezz ai corn:
puo baciare una capra fra le corna: e

magro

BASGIÄN, s.m. baggiano, sempliciotto
chell pöver basgidn el ghe n'a pröpi miga
dent in la börgna (in la crapa): quel po-
vero babbeo non ha proprio dentro nien-
te in testa

BASGIANA, s.f. bacello
Te fora i faseu da la bäsgianen, che gh'ö
da meti int el minestron: leva i fagioli
dai bacelli, che Ii devo mettere nel
minestrone

BASGIANADA, s.f. baggianata
L'e dumä bon da faa (da dii) bäsgiana-
den: e soltanto capace di fare baggianate

BASGIUL, s.m. basto
Traversa di legno con una leggera curva
nel mezzo, da portare sulle spalle; ad
ogni estremitä e attaccata una corda che
pende e termina in un gancio, per ap-

pendere un secchiello. Serve per traspor-
tare l'acqua da lontano. L'adoperavano
specialmente i boscaiuoli, i contadini ed
i pastori di montagna. Ghe seid el zopin
int i bes-c: l'e pröibit beverei al bui: un
gh'a da portagh l'acu cui basgiul: e scop-
piata l'afta nel bestiame: e proibito con-
dur le bovine all'abbeveratoio, dobbiamo
portar loro l'acqua col basgiul

BASlLI, s.m. basilico, verdura profumata
che si semina nell'orto
Em rincress che ehest'ann el basili isci
bon cöma l'e el caia miga: mi rincresce
che quest'anno il basilico cosi buono co-
m'e, non germoglia

BASIN, s.m. bacio

Fagh un basin a mama e domandigh
perdon, purina, che tu l'ai disubedida:
da un bacio alia mamma e chiedile per-
dono, poverina, che l'hai disubbidita

BASLA, s.f. tafferia
L'a button föra la bela bala de pulenta
su la basla e tucc i e cörz al taul a disne:
ha rovesciato la bella palla di polenta
sulla tafferia e tutti sono corsi alla tavola
a pranzare

BASLAMM, s.m. suppellettili del casaro
Mett la un caldreu de acu a bui, che gh'o
da sbuiente tutt ehest bäslamm: metti a

bollire un calderuolo d'aequa che devo
risciacquare tutti questi utensili di legno

BASNÄ, v. macinare
Bdsna el pever e la canela, perche duman
un fa la maza: macina il pepe e la canella,
poiche domani facciamo la mazza

BASS DÄ MÜ, s.f. muro di sostegno alio
spiazzo davanti alla stalla delle bestie,
cold, dove si depone il letame
L'a cedü la bass da mü del noss prome-
stiv, gh'e da manda sti un muradö a ri-
parala: ha ceduto la bass da mü del
nostra stallo sul preestivo, bisogna mandar
lassu un muratore per ripararla



Basle di varia fattura

BASTARD (o BASTRUCH), s.m. figlio
illegittimo, bastardo
Cbell pover bastard l'e mal vist in cd:

quel povero bastardo e mal visto in casa

BASTARDÖN, s.m. ramo di una pianta
non atto a fruttificare
Poda vea cui bastardon, che i gh'e scuscia
la virtü de la pianta: pota quei rami inu-
tili, che succhiano la virtü della pianta

BASTÖN, s.m. bastone
El tremola su la gamben: el gh'a da dord
el bastön: gli tremano le gambe: deve a-
doperare il bastone

BASTÖNADA, s.f. bastonata
Cbell caradoo furios, a furia de bastona-
den l'a tramörtit cbell pover mul, che el
pödeva piü tire el car: quel carrettiere
con continue bastonate, ha tramortito

quel povero mulo, che non poteva piü
tirare il carro

BASURGA, agg. dalla testa confusa

Son leveda su cbesta matina cun la testa
tuta basurga: mi sono alzata questa mat-
tina con la testa tutta confusa

BATABÜR, s.m. rumore assordante

Che batabür i fa cui fane su in spazaca,
i mett tutt söttsöra: che baccano fanno
quei bambini nel solaio, mettono tutto
sottosopra. L'e fenü el batabur int el pais:
es ved che l'enn comenz&den la schelen:
e finito lo strepitio nel paese: si vede che
le scuole sono comiciate

BATACLÄN, s.m. strepito
I fa un grand bataclän i scoldr quand i
va a sona marz: fanno un grande strepito
gli Scolari, quando vanno a suonare mar-
zo (v.marz)
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La culla sulla «cadula»

pronta per il battesimo

BATESIM, s.m. battesimo

I söna la campana grössa: i a face el ba-
tesirn d'un matelin: suonano la campana
grossa: hanno fatto il battesimo di un
bambino. In dvmenga i fa el batesim de
la mea nodina: domenica fanno il battesimo

della mia nipotina.
Si pensava per tempo a battezzare il neo-
nato, o nel giorno stesso della nascita o
nel giorno seguente. «Dio ci guardi lasciar
morire un neonato senza battesimo».
Scelto il nome, per lo piü quello del non-
no, si scelgono il padrino e la madrina:
i parenti piü prossimi. Ii neonato veniva
vestito bene, con gli appositi indumentini,

che la mammina premurosa aveva confe-
zionato durante l'ansiosa attesa. Gli si
copriva il capino col capuscin, cuffietta
di seta o di pizzo, ornata di nastri. Sul
petto gli si annodava il stumighireu pure
di seta ornato di nastri. Lo si adagiava
su di un cuscino riccamente ornato di nastri

e merletti. Lo si copriva con la linzo-
leta o col cuertü. Una qualche giovinetta
amica di casa, se lo prendeva sulle due
braccia e lo portava alia chiesa accompa-
gnata dal padrino e dalla madrina. Dalle
lontane frazioni, specialmente d'inverno,
il bimbo veniva collocato nella culla, co-
perta con la linzoleta e col cuertü. Posata
la culla su di una cadula e ben assicurata
con una corda, veniva portata dalla
giovinetta sulla schiena fino alla chiesa. Se

il bimbo durante il battesimo strillava,
sarebbe diventato un buon cantore.
Subito dopo il battesimo padrino e madrina
si reeavano nel campanile e col suono
delle campane davano l'annuncio del
nuovo cristiano. Suonava il campanone?
Era un bambino. Suonava la campanella?
Era una bambina. La giovinetta che aveva

portato il bambino alla chiesa, conse-
gnava al parroco Fr. 1.— quale ricom-
pensa. Ii padrino metteva fra le fasce del
bimbo Fr. 5.— quale regalo al figlioccio.
La madrina regalava alia mamma del pic-
cino un lenzuolo, dal quale venivano poi
ritagliati e orlati 4 o 6 patusc (pannolini).
Ora i genitori hanno contratto parentela
col curato, col padrino e con la madrina.
Saluteranno il curato col titolo di seiör
cumpä, il padrino con cumpd e la
madrina con cumdr.
Bon di cumpd, bön di cumdr. La giovinetta

che aveva portato il bambino alla
chiesa, quale ricompensa del servizio pre-
stato riceveva un cartoccio con alcuni
bötel de zucher, canen de canela, e una
branca de garöfen. Consegnando il bambino

ai genitori, la giovinetta diceva: u
portou vea un pagdn e porti indre un fe-
del cristian. Ora che il bimbo e cristiano
lo si puö baciare: prima no. Guai a ba-
ciare un pagano
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BATEZE, v. battezzare
El sä fa el mestei chell ost ilo, el bateza
la bevanden e el fä ghei: e capace di fare
il mestiere quell'oste, annacqua le bibite
e fa denaro!

BAU, esclamazione di sprezzo
Che bruta bau! che tipaccio! Indo el va
mai semper in gir chell bruto bau: dove
mai va sempre girovagando quel tipaccio

BAUSCiN, s.m. bavaglino
Metigh su el bauscln a chell fancin, se
de no, el sbrüdiga el vestidin: allaccia il
bavaglino a quel bimbo, se no, sporca il
vestitino

BAVA, s.f. schiuma
Appena fenü da mong i fane i coreva
cun la scudela de legn e cul cugid a te
vea la bava del lacc; Vera per lo una gu-
lösitä: appena finito di mungere, i bambini

correvano con la scodella di legno e

col cucchiaio a levare la schiuma del latte;
era per loro una ghiottoneria

BAZIGHE, v. frequentare, bazzicare
El baziga begn da ehesten part: el gh'a
sieür qudi miren: bazzica sovente da que-
ste parti: ha sicuramente qualche mira

BEATI, nella loc. ghe ne per i beati: ce
n'e in quantita, piu del necessario
Un mer miga de fam chest'invern, perche
de pömdetera ghe n'e nice sü per i beati:
non moriamo di fame quest'inverno, perche

di patate ne abbiamo raccolto in
quantita

BECC, s.m. buco
L'e nacc a pesche in Becc Fontana: e an-
dato a pescare in Becc Fontana (nome
proprio). Perche tu mangia miga tutt
chell che tu tira fora sul tond, tu gh'ai
semper pisse largh l'ecc che 'I becc: perche

non mangi tutto quello che ti servi
sul piatto! Hai piu grande la brama che
l'appetito

BECH, s.m. becco
El bui de Cesura l'e succ coma un bech:

l'abbeveratoio di Cesura e asciutto. In-
grassa el bech e mazel pe cul purscell:
ingrassa il becco e macellalo poi con il
maiale. La fa quasi miga lacc la cavra
negra, la par un bech

BEDUL, s.m. betulla
Con i rami sottili della betulla si prepa-
ravano le scope (scoen de bedul) per sco-
pare il cortile, la stalla (el cold), la strada.
I rametti fini flessuosi venivano scortec-
ciati, legati in fascetti, si da ottenere gli
scopini (frosen) per pulire marmitte, cas-
seruole, conche del latte, mastelli ecc.
Nemm a fa marenda sott a chell bedul,
che gh'e una bela ombria: andiamo a me-
rendare sotto a quella betulla che e'e una
bell'ombra

BEE, s.m. bove
Che cornon el gh'a chell bee: che corna
lunghe ha quel bove. Tu sgöba coma un
bee: sgobbi come un bue

BEGA, s.f. lite
Chell ciocheira pien de vin fin al coptn,
per ringraziament ai so cumpagn che i le
meneva a cd a brascett, la impiantou su
una de chelen beghen che I'a disedou la
sgent che durmiva: quell'ubriacone tal-
mente avvinazzato, per ringraziamento ai
suoi compagni, che lo conducevano a
braccetto a casa, provocb una tale lite,
che svegliö la gente che giä dormiva

BEGN, s.n. bene, affetto, amore
Se i se vo propi begn, in la vita i sard
orios: se proprio si vogliono bene, saran-
no felici nella vita

BEGN, s.m. bene spirituale: sacramento,
messa

Quand l'e stacc seid al becc del gatt, I'a
face pulito el so begn, anca se I'era miga
tant de geisa: quando si e trovato agli e-

stremi, ha fatto il suo bene, anche se non
era tanto devoto. A Pasqua la magiör part
di noss omen i va a fa el so begn: a

Pasqua la maggior parte dei nostri uomini
va a confessarsi



Benabbia

BEGN, aw. molto, tanto
Cui pbver manudi i me fa cumpasion isci
begn lontan dal so pais: quei poveri ma-
novali mi fanno compassione cosi tanto
lontani dal loro paese

BEGNÄ, v. bisognare
Begna drizze la pianta fin che l'e gioina,
se es vo miga che la cressi stbrta: biso-

gna drizzare la pianta fin che e giovane,
se non si vuole che cresca storta (allusio-
ne all'educazione dei bambini)

BEGNFACC o BÖNFACC, benfatto
Bonfacc, se la maestra la t'a tegnii dent,
tu duveva studiela a ca la lezibn: ben
fatto se la maestra ti ha trattenuto, do-
vevi studiarla a casa la lezione. El I'd
cresmou pulito el so pa, begnfacc, isci
I'impara una bona volta a rispete la roba
di alter: lo ha castigato come si deve, suo
padre, ben fatto, cosi impara una volta
tanto a rispettare la roba altrui

BfilTA, s.f. pancione
Chela l'e una beita che el gh'a su, es ved
che el trinca miga mal: che pancione ha,
si capisce che beve mica male

BELEBfiGN, agg. molto
1 e belebegn marsc i pömdetera chest'ann;
l'a piovü tropp: sono molte le patate
marce quest'anno; e piovuto troppo

BELEZA, esclamazione di gioia
Oh! beleza, duman l'e San Beider: mi e

vai ai banch a crumpa amarett e oss da

mort: bellezza! domani e San Pietro: io
vado alle bancarelle a comperare ama-
retti e ossi da mordere

BENABBIA
All'entrata del caro paese / quale guar-
dia, che veglia sicura / sta Benabbia la
bella frazione, / gentil saluta / chi va e

chi viene!
Benabbia, un gruppetto di abitazioni: so-
brie palazzine, ville, villette strette in
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crocchio, tutte volte al sole fra il verde
della campagna.
In mezzo alia frazione, un grande spiaz-
zo erboso, una volta, d'asfalto ora. Al
bordo dello stradale la cappella dedicata
a San Giovanni: di fronte un vecchio for-
no dove le massaie cuocevano il pane ca-
salingo. Domina lo spiazzo l'ampio ca-
seggiato eretto forse dal Trivulzio intor-
no al 1500, detto «caserma». Sulla fac-
ciata, affresco della Madonna, datato
1666. Al piano superiore due finestre bi-
fore con colonnine centrali.
Da Benabbia si diparte la scalinata fian-
cheggiata dalle cappelle della Via Crucis,
che conduce sul poggio dove sorge la par-
rocchia di San Pietro. Lassü si gode un
bellissimo panorama su tutto il paese

BELMA (o melma), s.f. melma
El scravaza a piü podei: la Mueisa I'e
grossa, es sent un odorasc da belma: pio-
ve a piü non posso: la Moesa e gonfia,
si sente un odoraccio da melma

BENlS, s.m. confetti
1 spos i n'a mandou un bell sacbett de
bents: un gb'a da fagh un regal: gli sposi
ci hanno mandato un bei sacchetto di
confetti, dobbiamo far loro un regalo.
Durante il pasto nuziale, ragazzi e ragaz-
ze si presentavano in massa davanti al
ristorante, nell'attesa della distribuzione
dei confetti. Appena la sposa appariva
col vassoio dei confetti, era un pigia pi-
gia un urtarsi un vociare per riceverne
una bella manciata. Soddisfatti, si allon-
tanavano, ed allora il chiasso cessava

BENlS DI RATT, s.m. veleno per i topi
sotto forma di confetti
Gh'e amo seid i ratt in spazaca: metigb
sgiü quai bents per fai crapd: ci sono an-
cora topi nel solaio: metti loro alcuni
confetti per farli perire

BERGAMlNA, s.f. bovina dalle belle fat-
tezze
L'a ciapou una bela moneida da chelen
belen bergaminen che l'a menou alia fei-

ra: ha ricevuto una bella somma da quelle
belle bovine che ha condotto alia fiera

BERGHE, v. ospitare, dimorare
Se tu vo fa duma second i to caprizi e

cumandaa ti in tutt, tu berga piü in ca
mea: se vuoi agire solo secondo i tuoi
capricci e comandar solo tu in tutto, non
dimori piü in casa mia

BERGNA, s.f. carne di bestia pericolata:
carne che va gia un po' a male
El gh'a un grand curagg a mange chela
bergna: ha un grande coraggio a man-
giar quella carne dubbia

BERGNA, s.f. carne secca

I pastori sulla montagna tagliavano a

pezzi la capra o la pecora pericolata, la
salavano, la cospargevano di farina gial-
la per farla asciugare piü in fretta e per
proteggerla dalle mosche, poi la mette-
vano al sole sul tetto della baita.
Damm un tocch de bergna che gh'o jam:
dammi un pezzo di carne secca, che ho
fame

BERIN, s.m. agnellotto, montone
Quand la peiren la vegnen sgiü de

montagna, un maza un berin, che da chest

temp el sara bell grass: quando le peco-
re scenderanno dalla montagna, macelle-
remo un montone, poiche a quell'epoca
sara bello grasso

BERLINGHESS, v. distrarsi

L'e rivou tard a disne, perche el s'a ber-
linghou per strada a giughe a la bocinen:
e arrivato tardi a pranzo perche si e di-
stratto a giuocare alle biglie

BERLÖTT,"" s.m. stregone
El l'a portou vea el berlott: lo ha portato
via lo stregone (si usava dire di una cosa
che non si poteva piü trovare). U girou
tuta la campagna per cerche el me mul-
ton u miga podü truvdl, el I'avrd be miga
portou vea el berlott: ho girato tutta la
campagna per cercare il mio montone:
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non ho potuto trovarlo, non l'avra mica
portato via lo stregone. Va al berlott, va
a fatt benedi, va al didul, va a I'infern:
esclamazioni di stizza verso di chi sta
sempre tra i piedi ad annoiare con dice-
rie malevoli, con critiche infondate, con
cattive insinuazioni
* N.d.r. II berlotto, in origine, indicava il ra-

duno delle streghe, non una singola
maliarda

BERNAZZ, s.m. paletta di ferro per le-
vare la cenere dal focolare
Malambreto tremulon, tai spandü el ber-
nazz pien de scendra sui piott de la cu-
sina: povero maldestro, hai rovesciato la
paletta piena di cenere sulle piode della
cucina

BES'C, s.m. bestia

Chi che ghe vo miga begn ai bes'c, i ghe
'n vo miga gnanca a la sgent: chi non a-
ma le bestie, non ama nemmeno le per-
sone

BES'CIA, s.f. bestia

Gh'e poch erba chest ann in Vignun, la
bes'cen I'ann patü: la feira la sard magra:
c'e poca erba quest'anno in Vignuno, le
bestie sono patite e la fiera sara magra

BESENA, s.m. pancione
Cun chela besena che 'I gh'a poch lavor
el po' fa: con quel pancione, poco la-
voro pud fare. L'e zober, semper disbe-
senou: e un trasandato, sempre scami-
ciato.

BESENFI, agg. gonfio
U mangiou tropp: son tutt besenfi: ho
mangiato troppo: sono molto gonfio

BESEST, s.m. fatalita
Gh'e propi dent el besest: tucc i ann me
crapa quai cap de bes'c: e una fatalita:
tutti gli anni mi perisce un qualche capo
di bestiame

BESESTÖU, agg. malato, indisposto
Chell fancin el dev'ess besestou, perche
la piangiü tuta la nocc: quel bambino
dev'essere ammalato, perche ha pianto
tutta la notte

BESGIN, s.m. mastello di legno o botti-
cello con una spina in basso e con un
foro con relativo tappo in alto sul coper-
chio, per aggiungervi nuova scotta. In
esso si conserva la maistra, liquido acido,
che serve per la preparazione della ricot-
ta (v. mascarpa)
El sta per but el tempei: te fora dal besgin
una scudela de maistra, che un gh'ä da
fa la mascarpa: il siero sta per levare il
bollore: spilla dal botticello una ciotola
di maistra che dobbiamo fare la ricotta.
Adess, che la mascarpa l'e facia, mett
sgiü int'el besgin un po de schecia, se de

no, la maistra la va perdendes: ora che la
ricotta e fatta, metti nella botticella un
po' di scotta, se no la maistra va perden-
dosi

BEU, inter, di ribrezzo
«Tu vo pulenta»? «Beul la me pias miga,
gnanca un po»: Vuoi polenta? No, non
mi piace nemmeno un po'. Beu che tanf
in chesta stanza: che tanfo in questa
camera

BEVERE, v. abbeverare

Tutesgia miga l'acu, che un gh'a da be-
vere i vedei: non sporcar l'acqua che
dobbiamo abbeverare i vitelli

BIAVA, s.f. biada
L'e debul e magher chell rozz: el stanta
a tire el car, I'a vist poca biava: e debole
e magro quel ronzino: stenta a tirare il
carro, ha visto poca biada

BIEDERÄV, s.m. barbabietole
La genuscia la streporta: per rinfreschela
un gh'a da faa ches biederav e daghi da
disgiün: la giovenca deve presto dar vi-
tello e per rinfrescarla dobbiamo far cuo-
cere barbabietole e dargliele da digiuno



capra «blaza»

BINDA, s.f. benda

Disinfeta la ferida e fassa el ginecc cun
una binda: disinfetta la ferita e fascia il
ginocchio con una benda

BINDELL, s.m. nastro
Taca la el bindeil al scusaa de cusina che
el s'a strepou: attacca il nastro al grem-
biule di cucina che si e strappato

BIÖTT, agg. nudo
Va a pei biott, che tu risparmia i scarp
per naa a schela: va a piedi nudi, che ri-
sparmi le scarpe per andare a scuola

BIRÖCC, s.m. calesse scoperto con due
ruote e a due posti
£ vegn el birocc di sciori che i va a visite
el castell: viene il biroccio dei signori che
vanno a visitare il castello

BISA, s.f. aria, fredda, gelida
L'e frecc, gh'e scia la bisa, metin su i
pegn pesant: fa freddo, c'e la bisa, copri-
tevi con panni pesanti

BISSACA, s.f. pagliericcio
U durmü mal chesta nocc: el lecc I'era
dur; gh'o da mett pisse paia in la bissaca:
ho dormito male questa notte: il letto
era duro; devo mettere piü paglia nel
pagliericcio

BITT, s.m. tregua
Gh'o miga bitt: el me om l'e miga amo
tornbu da cascia: gh'e fudessa mai capi-
tou quaicoss?: non ho pace: mio marito
non e ancora tomato dalla caccia: che gli
sia capitato qualche cosa?

BLACA, s.f. telone cerato impermeabile,
per coprire carri carichi di merce
El vegn a piov, quercenn el can de fegn
cun la blaca: minaccia pioggia, coprite
il carro di fieno con il telone

BLAZA, agg. f. chiazzata, per lo piü del-
la capra che ha il pelo cbiazzato
E manca la cavra blaza: manca la capra
chiazzata. Tu gh'ai scia anca ti la testa
blaza: hai la testa chiazzata anche tu
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BLIS, agg. ubriaco
Quand l'e blis el sa piü coss el se fa: el
se rend ridicul a tucc: quando e ubriaco
non sa piu che cosa si faccia: si rende ri-
dicolo a tutti

BLÖZER, p.m. quattrini
El ghe n'd chell ilö de blozer, el gh'a piü
bisegn da lauraa: ne ha quello li di quattrini,

non ha piu bisogno di lavorare

BLUSCIA, s.f. persona dalla capigliatura
bionda slavata (dispregiativo)
In do la va mai, chela bluscia isci sbaru-
fleda: dove va mai quella biondona dalla
capigliatura cosi arruffata

BÖCC, s.m. becco

L'e midr vendel chell bocc: fin adess el
scigna dumd, ma dopu el vegnerd a cor-
naa: e meglio venderlo quel becco: fino-
ra minaccia soltanto, ma in seguito verra
a cornare

BÖCIA, s.m. manovale
Ei! bocia, movet sü un gh'a piü mölta:
ei! bocia, muoviti, non abbiamo piu calce

BÖCIA, s.f. boccia
I giuga in gara a la bocen: giuocano in
gara alle bocce. Omen e gioinott i giuga
inteira d'estdt a la böcen, perche l'e un
gech san e sincer: uomini e giovanotti
giuocano volontieri d'estate alle bocce,
perche e un giuoco sano e sincero

BÖCIADA, s.f. bocciata
Con una böciada I'a face saltd el balin
in fond al gech: con una bocciata ha lan-
ciato il pallino in fondo al viale

BÖCIARDA, s.f. rullo per zigrinare il
calcestruzzo
Passa la bociarda sul ciment de chell vial:
passa il rullo sul cemento di quel viale

BÖCIARDA, v. zigrinare il cemento
Chela teraza l'e stacia mal bociardada:
l'e tuta screpulada: quella terrazza e sta-
ta mal costruita: e piena di screpolature

BÖCdN, s.m. pallino
Tirigh al böcin, che tu fai do pont: col-
pisci il pallino, che fai due punti

BOCIN, figurativo
Ghe gira el bocin al to pradei: el co-
menza la giornada quand gh'e ge seid el
zou: e matto il tuo falciatore, comincia la
giornata, quando e gia giunto il sole

BÖCIÖU, part. pass, bocciato
L'e stacc senza tratt verz i so genitor: el
gh'a face spend tanti dane e per feni l'e
stacc bociou e l'e riuscit in gnent: e stato
un ingrato verso i suoi genitori: ha fatto
loro spender tanti denari e per finire non
ha avuto nessun esito

BÖFÄ, v. soffiare
El vent I'a bofou la neiv su la strada: l'e
pien de sgönfiei es stanta a passaa: i sco-
lar de la frazion löntanen i a gnanca po-
dü veni a schela: il vento ha soffiato la
neve sulla strada: ovunque cumuli di neve,

si stenta a passare: gli Scolari delle
lontane frazioni, non hanno potuto
venire a scuola. La vita l'e un boff: la vita
e un soffio. L'e dumd boff: e solo super-
bia. El la bofa sgiü da scior: si pretende
ricco.
Detto nostro: El böfa el fech, ghe va a
rive quaidun: soffia il fuoco, sta per arri-
vare qualcuno

BÖFET, s.m. soffietto
Dora el bofet a pize la brasa: adopera il
soffietto ad accendere la brace

BÖGIA, s.f. consorzio di contadini che
caricano un alpe
Il giorno fissato per lo scarico dell'alpe,
i proprietari delle mucche si presentano
di buon mattino alia cascina con gerle o
sacchi di montagna per la ripartizione
dei latticini. Ognuno, secondo il latte
che hanno dato le sue mucche i giorni
della pesa a mezzo luglio e a mezz'ago-
sto, riceve il tangente quantitativo di burro,

formaggio e ricotta. Il tutto vien por-
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tato a casa sulle spalle o su qualche carro
disponibile. Non e escluso il caso, che
prima di partire, ognuno riceva una bella
ciotola di panna, che vien consumata in
sana allegria. Se la stagione e stata beni-
gna e buoni e profittevoli sono i prodotti,
non mancano i complimenti alia casara
accompagnati da un pacco di biscotti e

di sigari al pastore. Chi invece affitta le
sue mucche a qualche privato, riceve un
tanto per ogni chilogrammo di latte mun-
to nei due giorni fissati per la pesa.
Gli alpi di Mesocco ancora caricati a
hogia sono: Barna, Acubona e Piandosso.
Si stenta pero a trovar Casare o casari.
Eppure gli stabili sui nostri alpi sono in
efficienza. Anzi in Barna e in Piandosso
cascine, cascinotti e sosta sono stati ri-
fabbricati pochi anni or sono

BOGIÄS, v. muoversi
El bogia mai de cd soa, l'e miga compa-
gnös: non si muove mai da casa sua, non
e compagnevole

BÖIA, s.f. pappa di latte e farina bianca
per bambini
Prepara la boia per el pupin perche prest
el se disederä: prepara la pappa per il
piccolo, perche presto si svegliera

BÖIA, s.m. carnefice, furfante
L'e cativ chell matasc, el gh'a una certa
faza da boia: e cattivo quel ragazzaccio,
ha una certa faccia da furfante

BÖIARZA, s.f. pappa di farina bianca,
leggermente arrostita con l'aggiunta di ac-
qua fredda e un pizzico di sale. I vecchi
la gustavano volentieri, perche privi di
denti. Per i bambini deboli di stomaco,
era una specie di ricostituente.
Preparigh un tond de boiarza a chell poer
vecc, che l'e seid fiach e debul: prepara
un piatto di pappa e quel povero vecchio,
che e fiacco e debole

BÖLÄA, v. bollare
Un gh'a seid prest piü legna, un gh'a da
faa bolaa una pianta dal guardiabosch,

prima da taiela: presto non abbiamo piu
legna: dobbiamo far bollare una pianta
dal guardaboschi, prima di tagliarla

BÖLCA, s.f. biforcazione di un tronco
In la bölea de chell bedul gh'e dent un
ni de vespen: nella biforcazione di quella
betulla, e'e un nido di vespe

BOLlN, s.m. scontrino
Durante gli anni di guerra, quasi tutti i
generi alimentari erano razionati. I ne-
gozianti potevano vendere viveri, solo
dietro consegna dei rispettivi scontrini.
Questi venivano rilasciati mensilmente
dalla «Commissione di razionamento dei
viveri» a ogni famiglia del paese, secon-
do il numero delle persone.
Int un cassett u truvou i bolin del bu-
teir del 1944: i tegni per ricord: in un cas-
setto ho trovato scontrini del burro: li
tengo quale ricordo

BÖLZ, agg. bolso
L'e semper dent e fora di ospedd, l'e pro-
pi seid bolz chell om: continua ad andare
da un ospedale all'altro, e proprio bolso
quell'uomo

BÖMBA (el bomba), v. progredisce
L'e una famia che bomba, tue i guade-
gna, tue i risparmia: e una famiglia che

progredisce, tutti guadagnano, tutti ri-
sparmiano

BÖMBELIF, s.m. ombelico
Ti tas, di la to reson quand tu gh'ai pe
succ el bombelif: taci, di poi la tua ragio-
ne, quando sarai piu maturo

BÖMBÖN, s.m. inv. caramella

Damm un bömbon, che gh'o la gola seca:
dammi una caramella, che ho la gola
secca

BÖN, agg. buono

L'e brav e bon coma 'I pan: e bravo e

buono come il pane
(continua)
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