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GIACOMO URECH

Approssimazione
al dialetto di Landarenca

Le lingue e i dialetti nascono, fioriscono, si modificano, invecchiano, muoiono di morte naturale
o violenta ne piü ne meno di chi Ii parla; hanno solo un respiro piü ampio e ritmi piü lend. Sotto
le spinte dei conquistatori — romani, arabi, spagnoli, inglesi... — innumerevoli parlate locali
sono soppiantate; il loro sostrato da origine a nuovi vemacoli; uno di essi prevale per motivi
politici, economici, culturali, religiosi ecc. e a sua volta modifica e spesso soppianta i dialetti affmi
e le lingue vicine: e il caso verificatosi in Francia, ora in atto in varie cittä e regioni d'ltalia, tan to

per fare qualche esempio.
Grazie a un certo isolamento e a una grande autonomia politica, nelle nostre valli i dialetti
lombardo alpini hanno sviluppato e conservato delle caratteristiche molto originali che, oltre ad
essere amate dai parlanti, fanno la delizia dei glottologi e dialettologi romanzi. Ma con l'influsso
dei mass media, di altri dialetti — ticinesi e lombardi — e del tedesco, con la mobilitä della
popolazione e lo spopolamento, le nostre parlate si vanno in parte livellando come in Mesolcina,
corrompendo come a Poschiavo e in Bregaglia e addirittura estinguendo come in qualche punto
della Calanca. Un 'evoluzione difficilmente contrastabile, per cui e da considerare altamente
meritoria l'opera di chi ha cercato di documentare l'espressione linguistica genuina della nostra
gente, come hanno fatto Riccardo Tognina per Poschiavo, Pio Raveglia perRoveredo, Domenica
Lampietti Barella per Mesocco, Gian Andrea Stampa per la Bregaglia e parecchi altri ancora.
Per fortuna anche i dialetti di Val Calanca hanno i loro cultori. Fra questi eccelle il professor
Giacomo Urech (1916) di Hallwil (AG) /Bodio Cauco Calanca, che sul dialetto calanchino ha
scritto la sua tesi di laurea (Beitrag zur Kenntnis der Mundart der Val Calanca, Biel 1946),
discussa nel 1942 con il famoso professor Jakob Jud — compilatore insieme a Karl Jaberg
dell'Atlante linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale — e recensita da

Jaberg in Vox Romanica 12. Da allora, cioe da quasi mezzo secolo, il dott. Urech, calanchino di
adozione, non si e stancato di collezionare testimonianze e di Studiare le parlate locali, special-
mente quella di Landarenca, che e una delle piü peculiari ed estrose di tutto l'arco alpino. Ne ha
scritto il seguente trattato in cui evidenzia alcune caratteristiche foniche, morfologiche, morfosin-
tattiche e lessicali. Ma quel chepiü conta, la sua esposizione e corredata di esempi di vita e costumi
ormai passati e della presentazione dei suoi informatori, quasi tutti defunti. Si tratta di documenti
che possono interessare non solo i Calanchini che amano il loro dialetto, i dialettologi e gli
etnologi, ma chiunque si interessi di storia, leggende locali e folclore.
II racconto di Clementina Marghitola, che ha per soggetto 1 'intervento del Maligno in piena estate
a danno del paese e della campagna e la lotta contro di lui, richiama il confronto con un famoso
esempio letterario: il «Preludio» al romanzo «II Diavolo al Pontelungo» di Riccardo Bacchelli,
dove la catastrofe e minacciata dalla grandine, mentre qui e rappresentata dalla valanga. La
descrizione della «Grippe», la febbre spagnola del 1919, di Roberto Marghitola e una magniüca
pagina di storia locale, in cui si ricordanopersonaggi quasi leggendari come i dottori Ghiringhelli
e Luban e il sacerdote Galbietti. II dialogo di Nicoiao Marghitola fa rivivere i lavori umili della
campagna e della pastorizia, la vita grama ma tranquilla dei tempi andati. Di interesse etnologico
la versione della leggenda di Mem di Alberto Negretti che svela le Strategie che i nostri vecchi,
spinti dalla necessitä, mettevano in atto per raggiungere i loro obiettivi e nello stesso tempo per
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tranquillizzare la loro coscienza. Stupenda infine la testimonianza concemente la macellazione
del maiale a Landarenca, dello stesso autore.
Per quanta riguarda la gratia, gli accenti acuti e gravi (6, ö) sono fonici (indicano se la vocale e

aperta o chiusa); quello tanico e segnata con un puntino sotta la vocale; un puntino sotta la «n»
indica che e velare come in «Carlin», mentre sotta la «z» segnala che e sonora. Un glossarietta e
ulteriori commend grammaticali per ogni autore facilitano la comprensione dei testi e delle
particolaritä linguistiche.
Ringraziamo il dottor Urech per questo contributo e ricordiamo che ha affidato all'archivio dei
Quademi mold altri suoi documenti che, se non potranno essere tuttipubblicad, cosdtuiranno una
preziosa miniera perfuturi studiosi di dialettologia ed etnologia. M. Lardi

Prima di accingermi a presentare al lettore alcuni aspetti del dialetto calanchino di
Landarenca, vorrei ringraziare di cuore i miei informatori in tutta la valle di avermi
affidato, spesso a loro insaputa, i gioielli dello stupendo patrimonio linguistico della
loro patria, delle ore felici e indimenticabili passate con loro in colloquio, quando
salivano dal piü profondo del loro cuore le parole tramandate per secoli da una gene-
razione all'altra, ed io potevo riceverle come un dono e, trascrivendole, tramandarle
ai lontani cittadini landarenchini che un bei giorno tomeranno a casa...

Considerazioni glottologiche
«Ogni paese ha il suo dialetto» mi ripetono i
miei cari informatori calanchini, non senza ra-
gione, e me ne sono accorto durante le mie
inchieste che, giä cinquant'anni or sono, mi
portavano a piedi da Rossa fino a Giova e a S.

Maria. Ma i tratti comuni a tutti i paesi della
valle sono cosi numerosi e incisivi che il Calanchino

si disceme subito dai parlanti delle adia-
centi regioni. E come si distingue il Calanchino
dal Ticinese, Mesolcinese o Bleniese, cosi con
una sola frase, p.e. «qui si sta bene», un cittadi-
no calanchino tradisce la sua origine: chi dice
child asa sta ben non puö essere che di Landarenca,

chi dice isi sta ben e di Cauco, oso (usu)
sta ben e di Selma o S. Domenica, mentre a

Braggio, Arvigo e nella valle estema si sente
osd sta ben.

II primo che diede notizie dei dialetti mesolci-
nesi e calanchini fu il grande linguista ticinese
Carlo Salvioni nel suo aureo saggio Lingua e
dialetti della Svizzera italiana, un ottant'anni
fa, caratterizzando la Calanca cosi: «La Calan-
ca, ch'e una valle tributaria della Moesa1', si

distingue dal mesolcino per possedere i suoni ü
e Ö, per la caduta di -a nelle voci sdrucciole, per
la riduzione di fj a fsc e sc (fscor e scor fiore),
per conservare dentro a certi limiti le conso-
nanti doppie».
Purtroppo non ha dato nessun materiale ne dice
da dove gli venivano le sue informazioni.

1) Chi desidera informarsi di altri aspetti dei rapporti linguistici delle due valli, leggerä con profitto il
magistrate saggio di Jaberg «Über einige alpinlombardische Eigentümlichkeiten der Mesolcina und der
Calanca, Vox Romanica 12,221 s.»
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Assimilazione e consonanti doppie
Nella mia tesui di laurea1' ho illustrato parzial-
mente i fenomeni elencati dal Salvioni preci-
sando che se ü e ö (Mesolcina u e e)e la perdita
di -a nelle sdrucciole (cal. lengu "lingua") sono
di tutta la valle, 1'assimilazione della -a alia
tonica (mighi "mica", fere "terra", pagörö
"paura", briisgiü "brucia") e solo di Landaren-
ca, e cost pure le consonanti doppie non esisto-
no nella valle estema, mentre a Landarenca e a
Cauco si mantengono con tenacia (gli informa-
tori di questi comuni mi dicono che bisogne-
rebbe scrivere fciammmma invece di conten-
tarsi di due m); a Braggio, Augio e Rossa, dove
non esistono cosi numerose, cominciano a
cedere alia pressione dell'italiano.
Ma la Calanca e molto piü ricca di tratti autono-
mi di quello che suggerisce la caratteristica
indicata dal Salvioni e ce ne sono di quelliu che
forse non si trovano una seconda volta nel
terrotorio di tutta la Svizzera italiana: a som sne
nacc "me ne sono andato", sever "eravate",
ecc.
Di tutte le parlate della Calanca quella di
Landarenca e forse la piü originale, inconfondibile.
Con una sola frase un landarenchino rivela la
sua origine: o fciocco "nevica".
Al landarenchino o fcioccd corrisponde il
mesolcinese2' el fioca. Analizzando le due forme

verbali, notiamo quattro(!) differenze. 1° il
pronome impers. in tutta la Mesolcina e el non
o. 2° invece di fciocco, fcior, pciov in Mesolcina

c'e fioca, fior, piov (regressione). 3° la con-
sonante doppia non c'e in Mesolcina. 4° la de-
sinenza -a non si assimila.
Con i testi seguenti di Landarenca, scritti dagli
Ultimi Landarenchini autentici, che trascrivo
con gli indispensabili segni fonetici per render-
li accessibili a tutti quelli che desiderano
ammirare queste testimonianze di un dialetto
lombardo alpino arcaicissimo, voglio ringra-
ziare e onorare i miei informatori competenti,
fedeli e instancabilisenza il cui aiuto non sarei
in grado di scrivere queste pagine. Penso con
commozione alia mia prima informatrice Cle-

menta Marghitola che mi accolse subito come
un suo figlio e lascio il rastrello per sedersi con
me sul prato a tradurmi in dialetto "II figliuol
prodigo". Nicolao Marghitola poi, suo figlio,
mi sacrifico centinaia di ore per rivelarmi gli
ultimi segreti della struttura grammaticale del
dialetto e parole degli antenati oggi definitiva-
mente scomparse come o tin ono sciaura "tira
un vento forte"; cos to pretent da chist pour
baccar "cosa pretendi da questi poveri bambini"

ed altre confermatemi da Alberto Negretti,
il quale arricchi il mio materiale con una fra-
seologia che abbraccia tutta la vita giornaliera
del contadino.

II marchio spiccante di Landarenca e 1'assimilazione

dell'a finale alia vocale della sillaba
accentata. Cosi abbiamo mighi, ortighi, biri da

mica, ortica, birra; rosa, ruota, volta si

pronunciano rpsö, rpdö, vplto.
E tanto per dare un'idea di questo fenomeno
facciamo ancora alcuni esempi con gli altri
suoni: fögliö, cöcciö, pagörö corrispondono a

foglia, cotta, paura; coro, Prpndo, pngio a

quando, molto, unghia; giigiii, ciisgiii, diirii a

ago, scoiattolo, dura; fasgeve, sere, gesge a fa-
ceva, sera, chiesa; resghe, serve, tere a sega e

segheria, serva e terra.

Ma questa stessa assimilazione la troviamo
anche nelle sillabe postoniche terminanti in
consonante: fidich, littir, libbir, schivit"fegato,
litro, libro, schifo"; giüdüsc, ziicciir, piiliisc
"giudice, zucchero, pulce"; sösciör, tögöl,
bösciöl "suocera, togliglielo, rose spine"; cosi

pure Peder, pever, negher''Pietro, pepe, nero";
polosc, movos, quatordosc "pollice, muoversi,
quattordici"; vondosc, molgioi, ordon, rompol
"undid, mungerle, ordine, romperlo"; termen,
venter, gender "termine, ventre, genero".
Per rendersi conto della risonanza di quest'ar-
monia vocalica faccio seguire alcune frasi che
proivengono da discorsi spontanei; rappresen-
tano la confluenza delle due tendenze di
assimilazione; quella della postonica alia tonica
circoscritta a Landarenca, e quella della proto-
nica alia tonica propria dei paesi di Augio e di

1) Urecht, Beitrag zur Kenntnis der Mundart della Val Calanca 1946
2) Vedi nota 1 a pag. 309
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Rossa, ma che abbiamo anche a Landarenca
con il pronome relativo che e la congiunzione
che.

Esempi
A o crompp dii ljttir d'accutvitti"Ho comprato
due litri d'acquavite". Lii 6 fiimmii mighi
sigarette, o fiimmii la pippi "Lui non fuma
sigarette, fuma la pipa. La signi l'e on'erbe
tagliente come ono limmi e ca la cresc int i
bollo "La signi (nome botan.?) e un'erba
tagliente come una lima e che cresce nelle
paludi". Cheste cadrighi l'e mighi cönsciö
"Questa sedia non e comoda". O neghe come
on zinghir, a som mighi staccia bono a tirach
foro ono parollo "Nega come uno zingaro, non
sono stata capace di tirargli fuori una parola".
Se la vacca l'e mig'amo molsgiiidii, l'e pro co
to 16 mplsgiogo "Se la vacca non e ancora
munta, e ora che tu la munga". La lettre per la
sösgiör a l'o mig'amd scricci, a go amp da
scrivili "La lettera per la suocera non l'ho ancora

scritta, devo ancora scriverla! O basta co to
trpvögö dii ommon ch 'i ppssdgd vaidat do pro
"Basta che tu trovi due uomini che possano
aiutarti due ore".
Nei testi piü avanti il lettore troverä un altro
tratto arcaico del lombardo alpino, cioe certe
consonanti doppie che stupiscono i parlanti di
altri dialetti della Svizzera italiana. Basta leg-
gere uno dei testi per avvedersene che, difatti,
parole come fciamma "fiamma", mettech
"metterci", ciappa "acchiappa", chelle "quel-
la" ecc., conservano le consonanti doppie lati-
ne come l'italiano, ma ci sorprendono di piü le
parole con consonanti raddoppiate che non
sono ne italiane ne lombarde. Appaiono a parti-
re da Cauco (compresi Braggio e Landarenca)
ed arrivano fino a Rossa, ma non dappertutto
con la stessa vitalita come a Landarenca dove
le consonanti dopo una vocale tonica breve si

raddoppiano all'eccezione di d, g, sg, v, z.

A Landarenca si dice buba "abbaiare" ma ol
can o bubbu, libbir "libro e libera», sabbat
"sabato, automobbol; accu "acqua", bricchi
"nient'affatto", cöcciö "cotta", faccia "fatta",
diccia "detta"; daffan "darvene", faffal
"farvelo", zpffrök "zolfo", tiffi "vescica"; o

calla ein miniit ai desc "mancano cinque minuti
alle died"; o regalia "egli regala", parollo
"parola", eller "edera", o ciamma "chiama", o
tremme "trema", stpmmdch "petto",
arsgemmen "valanga", ommon "uomini", ago
da namman "devo andarmene", dennen
"detecene", vendennei "vendeteceli";
boscscidl "cespuglio della rasa canina", piscsci
"piscia"; negge "spannarola", roggio
"ruscello", pegge "catasta"; briizzii "fiume in
piena", vizzi "vizio", brozzo "sporca".
Questo fenomeno della geminazione della
consonante postonica e attestata anche per So-

glio (Bregaglia) v. G.A. Stampa, der Dialekt
des Bergell § 189; Stampa, Due testi
bregagliotti Vox Romanica 4, p. 270 s.

Palatalizzazione di "pi, bi, fi"
Pi, bi, fi, sono palatalizzati come piof: pcidf;
bianch: bgianch; fior: fcior.
Questo sviluppo della j proveniente dal latino
"1" e un tratto una volta comune a tutta la
Calanca e alia Mesolcina, tratto che si conserva
ancora oggi nella valle interna e specialmente a

Landarenca, mentre stava morendo giä 60 anni
fa nella Mesolcina alta e a quell'epoca era giä
scomparso nella bassa Mesolcina. Le ultime
tracce di questo fenomeno si trovano ancora
nel Glossario: ceisc "piangere", cian "piano",
cianca "declivio prativo", ciatt "piatto", ciott
"lastra di pietra" ecc.
A Landarenca perö troviamo intatti e ben con-
servati tutti i suoni labiali pci, bgi, fci, mentre
Buseno presenta s 'cior "fiore".
Ecco le parole che documentano questo tratto
lombardo alpino Orientale la cui area compren-
de anche regioni del retoromancio (engadinese
sapcha, cal. sapciaga "sappia", eng. rabgia,
sursilvano ravgia, cal. rabbggia (v. Vocabulari
Tönjachen - Bezzola;

pciacca "taci", pciansc "piangere", pciasge
"piacere", pciassa "masticare", pcian "piano",
pciona "piallare", pcen "pieno", pc/at "piatto",
pciazza "piazza", pciiicc "pidocchio", pciii
"piü" ecc.
bgiadach "nipote" (abiatico), bgiam "fiore di
fieno", bgianch "bianco", bgiada "biada", bgez
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"abete bianco", bgiott "nudo", bgiiik "linfa
delle piante" ecc.
fciada "fiatare", feet "chiaro" (parla feet), fcit
"fessura nella roccia", fcidrighi "federa", fcio
"il primo latte cotto di una vacca che ha fatto il
vitello", fcior "fiore" ecc.
Anche all'interno delle parole funziona questa
regola senza eccezione. Vengono attratte alcu-
ne parole in cui una consonante viene seguita
da una j come bestia che diventa bps 'cia, bgiii,
che oggi suona viit (proviene dall'antico mila-
nese abiudo), cost pure sapeiü "saputo" da
sabiudo e incrociato con saputo ital. e

analogamente abbggiaga "abbia", sappcciaga
"sappia".
Si notino cape "cappio", cöbbgiö (save) "aver
notizie", dope "doppio", dopcia "piegare",
romfcia "russare", stripe "briciole", stropc
"storpio", tofcia "soffiare affannosamente",
tofcion "grugno del maiale" ecc.

Plurale femminile in "an"
Un tratto ben landarenchino e quello della
conservazione dei plurali femminili in -an (a
accentata e n velare come in anche), tratto che
condivide con tutta la valle, ma a Landarenca e

piü vivo che altrove e cid che stupisce e l'esten-
sione.

Ecco la lista dei tre gruppi che si possono
distinguere:
a) nomi di parentela

ava avan "nonne", sorelle sorelan "sorelle",
nodd nodan "nipoti", ciignadan "cognate",
nprd norm "nuore", anda andan "zie",
mamma maman, tatta tatan (ant.) "zie",
sposd sposan, vedu, veduan "vedove"

b) altri nomi di persone femminili
amisi amisan "amiche", maestra maestran,
matta matan "figlie", gemelle gemelan,
gipvön giovanan, serve servan, vegge
vegian "vecchie", piitanapiitanan, stri strian
"streghe", bastriiccii bastriican "giovani,
ragazze", supro suoran "suore", giidazza
giidazan "madrine", taliana talianan
"italiane", francesa francesan

c) nomi di bestie femminili
bimbi bimban "capre sterili", gliola gliolan
"capre strerili", manza manzan, nisgele
nisgelan "manza di un anno", sterle sterlan
"vacche che non hanno fatto il vitello",
vedelle vedlan (vedelan) "vitelle", scerve
scervan "cerve", camoscia camoscian "ca-
mosce".

Questo tratto morfologico esisteva una volta
nella regione che comprende la Val S. Giaco-
mo (valle del Liro), i dintorni di Chiavenna, la
Valtellina inferiore e la parte superiore del lago
di Como. Nel suo libro, M. Bundi" ci fa cono-
scere i rapporti intensi di questa regione con la
Mesolcina-Calanca, confermando cost i fatti
linguistici. Ma mentre nell'alta Mesolcina
questi plurali in -an stavano morendo giä 60
anni fa e erano quasi morti nella Mesolcina
bassa e nell'adiacente Bellinzonese, in Calanca
resistono fino ad oggi e a Landarenca piü che
altrove.

Particolaritä della coniugazione
Se ci fosse bisogno di trovare un'altra prova
deH'originalita del dialetto di Landarenca, ba-
sterebbe presentare la coniugazione dell'im-
perfetto indicativo e del presente congiuntivo.
Dirö subito che ci sono tre varianti della 5s

persona dell'imperfetto e due varienti del
presente congiuntivo!
Scegliamo il verbo fare

a fasgeve
to fasgeve
0 fasgeve
la fasgeve
mo fasgeve
(voi) o fasgeves,
(voi) o fasgeve,
(voi) o fasgevei
1 fasgeve

La -s di fasgeves e arcaicissima, la forma o
fasgeve "facevate" diventa identica alle altre
persone non e altro che la forma di fasgeves
dopo la perdita dell'-s finale. E o fasgevei e la
forma della valle interna che sentiamo da Sel-

1) M. Bundi, Zur Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte Graubiindens im Mittelalter. V. recensioni QGI
1987 n. 1, p. 41
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ma fino a Rossa. Fino a poco tempo fa le tre
forme vivevano l'una accanto all'altra senza
che i parlanti di Landarenca se ne accorgesse-
ro. Ma tutte e tre le forme possono considerarsi
autentiche. La forma o fasgeves con l's e solo
di Landarenca, mentre quella senza -s e di tutta
la valle estema. Come sarä arrivata la forma o
fasgevei a Landarenca? Siccome o fasgevei c'e
anche a Braggio accanto a o fasceve, dev'esse-
re stata portata a Landarenca e a Braggio me-
diante matrimonio; o fasgevei puö essere con-
diderata come una dote. Bisogna sapere che la
forma piü antica e la forma in -s.
A Soglio (Bregaglia) c'e u vevas "avevate", il
sursilvano ha vus vevas, il landarenchino o
veves (assimilazione della a all'e). Le tre forme
sono perfettamente identiche e rappresentano
un tipo retolombardo alpino arcaicissimo nato
un dieci secoli fa! E una meraviglia, un gioiel-
lo. E pensare che ci voleva la passione dialetto-
logica di un pluffur1' (per parlare in dialetto
landarenchino) per scoprirlo e renderlo noto ai
landarenchini, stupiti di non essersi accorti che
i loro vicini di casa non parlassero come loro!
Fatto non nuovo nel mondo dei dialetti.
Esaminiamo adesso il presente del congiunti-
vo.
Ecco le forme del verbo fare per dare un'idea
del problema il quale, per svilupparlo come si
deve, richiederebbe delle pagine.
Ol pa o vo mighi c'a faga insci

co to faga insci
c'o faga
ca la faga
c'o feghes, c'o feghe, c'o fagas
ch'i faga

Ancora tre tipi per la 2a plurale che conviveva-
no e sopravvivono.
Per le due forme c 'o feghes "che facciate" ec'o
feghe (senza -s), non c'e problema: la -s e di
origine latina come la -s di o fasgeves e c'o
feghe e piü recente di c'o feghes. Quando si e

spenta la -s e difficile dire, forse giä secoli fa. II
miracolo e che la -s abbia potuto sopravvivere.

La forma c 'o fagas non e straordinaria, benche
l'usi solo una persona. Questo parlante pero
non puö averla inventata lui, poiche i parlanti
che dicono o feghes formano o sighis "siate"
secondo lo stesso cAschema perche non sanno
piü formare la vera forma calanchina che io ho
sentita 50 anni or sono e che t Fulvia Bassi, la
mia grande maestra, conosceva ancora: c'o
sega (cosi t Fausta Papa di Rossa). Cos'e o
sega "siate"? Non e altro che o se "siete" + ga,
la desinenza calanchina del congiuntivo
presente.

Amoldo Marghitola dice c'o dagas, c'o vagas,
c'o dighis, c'o sighis ecc. E l'unico parlante a

dire cosi, rispecchia dunque una delle tendenze
di un linguaggio umano in continuo flusso.

Arrivato a questo punto delle mie considera-
zioni e osservazioni della parlata di Landarenca,

non posso fare a meno di fare il nome di
Nicolao Marghitola che mi regalava parole
antichissime come o tiri ono sciaura "tira un
vento forte" (che annuncia cattivo tempo); cos
to pd pretent da chist pour baccar "cosa puoi
pretendere da questi piccoli esseri umani"
(senso figurato); baccar vuol dire roba piccola
come patate piccole (v. VSI2) bacher Buseno),
ed e stato questo ottimo informatore ad avviar-
mi alle strutture landarenchine confermatemi
poi quasi al 100% dal mio altro incomparabile
e instancabile informatore ed amico Alberto
Negretti.

La metafonesi e>i 6>ö ö>ü 6,£>i
In Calanca, cinquant'anni or sono la metafonesi

era ancora molto viva nella valle interna,
minima nella valle estema a partire da Arvigo.
Oscillava giä allora fortemente. Tra nonno e

nipote la differenza poteva essere enorme.
Oggi sta scomparendo dappertutto salvo a

Landarenca, dove gli ultimi parlanti la manten-

gono come le altre caratteristiche con una tena-
cia che stupisce. Ma giä anche in questo paesel-
lo isolate la tendenza all'uniformitä del plurale
maschile progredisce. Plurali come casiadii,

1) Soprannome per tedesco
2) Vocabolario della Svizzera Italiana
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alpadü non esistono piü nemmeno a

Landarenca, ma seghedü "falciatori".
Ecco i plurali con metafonesiche ho trovato
ancora poco tempo fa:
e:i lecc: licc "letto, letti", tecc : ticc "stalla,

stalle", vecc : vice "vecchio, vecchi",
bech : bicch "becco, becchi". Aggettivi
come sech : sich "secco, secchi" tes : tis
"pieno, pieni", net: nit "pulito, puliti",
negher: nighir "nero, neri"

e:i prevet : privit "prete, preti", c'e perö
anche prevet come plurale come lef: lef
"labbro, labbra", verm : verm "verme,
vermi"

o:ö bpsciol : bösciöl "rosaio, rosai", ciölt:
c/ö/f'chiodo, chiodi", corn: cörn "corno,
coma". Aggettivi: fort: fort "forte, forti",
gröss: gross "grosso, grossi", mdrt: mört
"morto, morti", töcc : töcc "sporco,
sporchi", zöp : zöp "zoppo, zoppi"

ö:ü sc 'ciöss: sc 'ciüss "dicesi di bestia che ha
la pancia floscia perche non ha
mangiato", seghedp : seghedü "falciato-
re, falciatori", spös: spüs "sposo, sposi".
Aggettivi: balört : balürt "balordo,
balordi", bgiot: bgiüt "nudo, nudi",
giön : giün (gipvon, giüvün) "giovane,
giovani".

Anche questo tratto contribuisce a distinguere
Landarenca dal resto della valle.
Due altri fatti fonetici che caratterizzano
Landarenca perche mancano negli altri paesi. Sono
le parole: grüm "reparto dei capretti", grom nel
resto della valle; ort "orto" non ort, e rösc
"mandria" non rose.

Ci sorprende inoltre la -1 finale delle parole
arcöitöl "fieno selvatico", cüdül "frutto della
rosa canina" gipppöl "rosa alpina". La spinta
viene forse dalla parola fünüdül "sorbo selvatico"

(fünüdal in valle). Cosa strana: la -1 si

aggiunge anche a paraccul "ombrello". Si pen-
sa alia parola paraguas dello spagnolo, e alla
conguente parola francese parapluie poiche a

pluie corrisponde in Calanca accu: l'e scia l'ac-
cu "piove".

II dittongo au
Arcaicissimo tratto lombardo alpino e il dittongo

latino au che si conserva puro in parole
come auregge "orecchio", sciaura "vento
forte", nausc "rimbambito"; a Landarenca solo

queste tre, mentre a Rossa e Augio ci sono
ancora draus "ontano", sc'caus "grembo",
sc 'causa "grembiule"; e in piü le parole in au +
s: ausa "osare", pausa "riposare", come pure il
sostantivo la pausa che e anche nome locale. A
Landarenca queste parole in au + s, draus,
sc'caus, scausa e pausa prendono un timbro
leggermente nasalizzato, e fra au e s s'intercala
una n. Cosi abbiamo drauns, sc'auns, scaunsa,

paunsa. Questo fenomeno appare anche nei
paesi di Braggio e da Arvigo fino a Castaneda e
Sta. Maria, ma non a Buseno, dove troviamo
drans, scans, scansa pansae ansa. Ansa "osare"
a Landarenca suona vansa (con v-iniziale che

appare coi verbi vaida "aiutare", valsa
"alzare", vüsa "usare" ecc.
Una fräse come "non oso dirvelo", a Buseno,
suona ans miga difel, a Landarenca invece a

vans mighi difil. Stupenda originalitä.

Pronomi
Un fatto morfosintattico interessante e quello
dell'uso di quattro pronomi" che precedono il
verbo andarci nel senso di occorrere, bisogna-
re.

Og va "ci va" corrisponde all'italiano bisogna,
ci vuole. Og va fa insci "bisogna fare cosi". Og
va sövönsgiö de gömbötper valsa sü ehest sasc
"ci vuol sugna di gomito (forza) per alzare

questo sasso". Og va solt per fa sü ono ca "ci
vogliono soldi per costruire una casa". O e

pronome impersonale come in o peiöf"piove".
Accanto a og va i vecchi dicevano anche osog
va (o+si+ci) osog va quattarbrasc "ci vogliono
quattro braccia". La seconda o di osog va e una

1) Quattro pronomi troviamo pure a Roveredo v. Raveglia, Vocabolario p. 25 BOCARELL: el bocarell, e s

e gh e 1 met ai can ecc. La prima 'e' e difatti il pronome impersonale della Mesolcina, oggi spesso
soppiantato da 'a', almeno a Roveredo.
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quattro braccia". La seconda o di osog va e una
vocale d'appoggio. Se aggiungiamo a osog va
la particella partitiva "ne", abbiamo osogon va
(due vocali d'appoggio!) "ce ne vogliono"
(o+si+ci+ne).
Alia frase "di legna minuta ce ne vuole il dop-
pio di quella grossa" corrisponde in dialetto di
Landarenca: de legngne münüdü osogon va ol
döpcc de chelle grössö. Se frasi come questa ci
sorprendono per le accumulate combinazioni
grammaticali e fonetiche, ammireremo l'inge-
gno linguistico del parlante landarenchino
davanti a quello che chiamerei un atto di acro-
bazia grammaticale.
L'espressione impersonale osog va sembra che
si ripersonalizzi in frasi come le seguenti: la

sag va dopccio la gordd, la tegn piisse "ci vuole
la corda doppia, tiene di piü. Imanach de zapin
isi ch va face con legn de fön "i manici di
zappino vanno fatti con legno di faggio".

II lessico
Chi mi domandasse quali siano le voci specifi-
camente landarenchine sarä deluso quando non
posso fame neanche "mezza dozzina". Parole
ncome assal "spazio fra due correnti", firacca
"tasca" in Calanca sono circoscritte a Landarenca

e sembrano per i vallerani proprie di
Landarenca, ma assul e'e a Mesocco (v. Lam-
pietti p. 305) e in Leventina e'e piraca che vuol
dire tasca. Cos! pure sciaura "vento forte" e da
connettere con sciaura "arieggiare" parola po-
schiavina (fatti interessanti per i paleontologi).
In Calanca ci sono quattro denominazioni per i
residui della sugna colata: da Rossa a Cauco si
dice i criiit; a Cauco s'incontra i criiit con i
arsit, che da Selma va fino a Sta. Maria; mentre
Buseno ci sorprende con la parola i cröf, e

Landarenca sta allora per se con i grasel
(Verdabbio graset).

Autoctoni sembrano essere i due avverbi en e

quen col significato "qui attorno". Quen vuol
dire quasi sottomano. Au 1 'e ol martel? al diaul
1 'enacc, depezze 1 'ere quen "dov'e il martello;
e andato al diavolo, un momento fa era qui
attorno, sottomano.

L'avverbio en indica un luogo piü distante di

quen. Si combina con gli avverbi di luogo e
direzione foro "fuori" (indica sempre sud), ent
"dentro" (nord), giü giü (est), sii (ovest): cost
abbiamo foren, enten, giiien, siien.

Paraccul e un'altra voce puramente landaren-
china, significa come giä abbiamo detto "om-
brello".
Ci dobbiamo contentare di questa scelta e ri-
nunciamo ad accennare alle variazioni capric-
ciose fonetiche delle parole che Landarenca
condivide con la valle: crocus albiflorus che

suona casolampa a Rossa, a Landarenca su
chiama garsolampa.

Carenza grammaticale nel dialetto
di Landarenca
Sita alia periferia della zona lombardo-alpina
Orientale (Landarenca ne e il punto piü estre-
mo) e alio stesso tempo, malgrado l'ostacolo
dello spartiacque, in contatto con la zona del
lombardo alpino occidentale, la Calanca, e in
specie Landarenca, si trova alia confluenza dei
due sistemi linguistici che per secoli sonO ve-
nuti compenetrandosi. A Landarenca la coesi-
stenza degli elementi piü eterogenei e arrivata
al massimo grado. Ma cio che stupisce lo stu-
dioso non e solo la molteplicitä e la varietä dei
fenomeni, ma 1'inesorabile matematica disci-
plina che domina il tessuto grammaticale di
questa parlata montanara. Illustriamo questa
ferrea disciplina con le forme del congiuntivo
presente in -ga: voglio che tu canti, accenda,
cerchi, seghi, cuocia, munga, trovi, a Landarenca

si dice a vöi co to cantaga, pizzighi,
scercheghe, resseghe, cösciögö, mplsciögö,
trovögö.
Ma sempre l'ingegno innovativo landarenchino

e capace, per una volta non rispettando la
norma sacrosanta, di fare un balzo acrobatico e

di creare ciö che non si troverä una seconda
volta nel mondo lombardo alpino.
II tipo del lombardo comune scrivum "scrivi-
mi" con la vocale d'appoggio u davanti a me
anche di Landarenca. La cose cambiano se'

segue un altro pronome (lo, la, li, ne). Mentre
nelle parlate lombarde si ha, a seconda della
tradizione locale, la vocale d'appoggio a o e
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(scrivumal, scrivumel), a Landarenca la u di
scrivum s'impone anche nella sillaba seguente
e si dirä scrivumul, scrivumlu, scrivumui,
scrivumun "scrivimelo, scrivimela, scrivimeli,
scrivimene" e cosi vendumul, vendumlu,
vendumui, vendumun "vendimelo, vendimela,
vendimeli, vendimene". A Landarenca di
questa u se n'e fatto un segno distintivo. Ma
non vale che davanti a m. Si dirä dunque
scrivich, scrivighil, scrivighi, scrivighin "scri-
vigli, scriviglielo, scriviglieli, scrivigliene" e
vendech, vendeghel, vendeghei, vendeghen
"vendigli, vendiglielo, vendiglieli, vendiglie-
ne" ecc.
Se tutta la regione del Liro del fenomeno della
palatalizzazione di pi, bi, fi pciof, gbianch,

fcioT non rimangono che scarsi relitti come a
Mesocco ceisc "piangere", dan "piano", dot
"pioda" ecc., a Landarenca invece questo tratto
sopravvive fino al giorno d'oggi con esuberan-
te vitalitä. Resistono pure tenacemente i plurali
femminili in -a i vacca, e quelli in an i sorelan
alia spinta delle forme i vach, i sorel, e va da se
che la -a si assimila anche in funzione di plurale
i galini, i fögliö, i cüsgiii "scoiattoli" ecc.
II dialetto di Landarenca sembra dunque essere
un bastione inespugnabile del mondo lombar-
do alpinb. La tenacia conservativa e l'ingegno
innovativo di questa parlata ha esercitato su di
me un fascino che dura da quasi cinquant'anni
e non mi lascia requie, tanta e la soddisfazione
che mi da l'indagare e qualche volta il trovare.

Informatori ed esempi

Clementina Marghitola (1871-1959) nata e
vissuta a Landarenca, donna semplice, buona
come il pane, instancabile contadina. Prima
che venisse costruita la mulattiera da Selma a
Landarenca, faceva la postina portando la
posta da Landarenca ad Arvigo per il vecchio
sentiero che passa davanti alia Cappella del
Torrione. Parlava il dialetto con quella cantilena
di Landarenca, armoniosa come un prato in
fiore.

La valanga in agosto
L'ere döl mil nöf cent vondösc, 61 set o ol vot
d'avöst. L'e vignit on grant temporal, viin di
chi temporal strepitüs. L'e vignit giü ono gran-
da lavini ca l'a face na anca fondi e fabricat. La
sere de chel temporal, visti c'o sessava mighi,
ono vegge co mo ch ciamava la Mananna
(Marianna), l'e naccia dal fra — l'ere 61 padar
Agostin — e depo l'e riivada inanz la gesge, l'a
mighi posü pasa. O gh'ere on grant sciiron ca
l'a vist pciii la strada. Depo l'e tomada a ca e l'a
toi sciä la corönö e l'e pasada dal'altra part dala

gesge e l'e naccia giü dal fra a fal vigni sciä a dä
la benediziön per fa sessa 61 temp. Ol fra l'e
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nacc per veri la portö dala gesge, e l'e mighi
stacc bön, o a mighi posii. L'e torno indre a
piglia i candele e o a toi foro^ol santissöm dal
tabernaccul e o a mütü sü la cotelle e la stolö e

l'e vignit giü ala portö dala gesge, Iii e la
Mananna e l'anda2' dol fra con on candele per
ün. La porto dala gesge le3' s e viridi d'on cölp
sol senze mettech man. Cant l'e riivo foro sü la
pciazza dala gesge, o gh'ere 61 diaul im pe sül
taulet4', o l'a vist ol padar, ma i altri do i l'a
mighi posü vede löi.
Ol padar o a dace la benedizion, o a spavento ol
demoni, se de no öl comün o nasgeve5' in lavini
c'o rastava peiü gnient.
Ol poure fra l'e nacc a ca; e anca la Mananna e

l'anda döl fra i a bgiü6) da fas 61 cafe negher per
fas pasa vi ol squacc7). Lü, ol fra l'e stacc malo
vöt di. La domenghe depo, dal alta o a pridico
che 61 cas capito l'ere capito per fa che i asgent

i des vigni om po püsse bön, se de no ön gran
castich l'ere manit8' per ol nost comün.

Clementina Marghitola

1) preso fuori
2) zia
3) le e pronome di 3s persona singolare maschile e

femminile, di preferenza con verbi riflessivi
4) muro coperto da una pioda su cui facevano l'in-

canto della legna e del fieno
5) andava
6) avuto
7) paura
8) preparato

Si noti inoltre la perfetta assimilazione dell'a finale
alia vocale tonica precedente: mighi, visti, viridi,
'aperta'; vegge, I'ire; gesge; corono, stolö; portö,
ford; poi anche le postoniche vondosc, negher,
mettech.
Consonanti doppie conservate o geminate si trovano
nelle parole vegge, Mananna, santissom, tabemaccul,

pciazza, mettech.

La grippi dol desnöf
Om vegn amo in mente la grippi döl desnöf.
L'e proppi stacc on gran castich, ono tribola-
ziön. In poch di quasi tüt i asgent i e vignit male
perche i a ciapo eheste malati e mo gveve noma
ön dötör per tüt la val.
Cant öl dötör l'e riivo chilo, as0 a vist che anca
lü o g'eve pagörö da ciapala e o a tiro forö dala
firacca2) on pestonin3' con dent ono robbö c'o
meteve sü al nas.
Mi a söm nacc dopö in Arvich a tö i medisgini
c'o m a dace sü. I öre pölvörit dent int önö carta
ch'i doveve pö tö giü i male. Dopo l'e vignit ol
dötör ghiringhelli e chest o g a dice ai asgent da
mighi tö chi medisgini. Prondö4) i veve ciapo
insemme la pöntö5) e la bronchitti. Int önö
setimana, noma a cä nostö, l'e mört mi pöurö
mamma e mi ava. O pareve ch'is ciamava dre
perche in poch di i e mört cinchw perspno.
Döpö öl dötör Ghiringhelli l'e riivo öl dötör
Luban. Cant l'e riivo a ca mi col pour prevet

Galbiatti, mi a 1 o guardö um pö da curios
perche om pareve trop gion per ves on dötör. O
veve apene finit da stüdia. L'ere stacc ciamo
dai nöst regent perche o gh'ere scarsita de

dötör. L'ere da la Rüssi. O s trovava in Svizzir
per i sö stüdi, ma lü al temp da la revoluziön o
a dovüt scapä con tüt i sö asgent e vigni a salvas

int i alt pais. Chest o parlava quasi mighi talian,
ma as a posü vede che l'ere on bon dötör. S'o
ves6) mighi riivö, chissä quant o n morivi. Mi
am rögort che i ca i pareve ospeda e mi a som
stacc quasi quindisc di giü pol pödön7) da la stü

a dromi sü int on mataraz e a sere c'a n podeve
peiü. Alörö ol dötör Luban o a face vigni ono
suoro da Röre per vaida8) a cüra i male. L'ere
proppi önö bono suprö e anc'öl pöur prevet
Galbiatti c'o gveve la sö mamma ca la ch

fasgeve la serve, i curivi tüt i cä per agiüta chi
c'a gveve püsse bösögn. E.lü o vasgeve fin a
vaidäch ai asgent a spaza i ticc di vacca.
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Roberto Marghitola (1897-1987) passa la giovinezza a Landarenca. Come tanti altri conosce il

duro pane degli emigranti facendo il vetraio stagionale nella Svizzera interna. Ritorna poi definiti-
vamente a Landarenca quale contadino, ufficiale di posta e addetto macchinista alia teleferica. I

contadini lo eleggono segretario, poi sindaco. Serve il suo paese Landarenca con amore e cosi
pure la patria durante le due guerre mondiali. La sua passione: la lettura, soprattutto testi giuridici.

I e pröppi stacc di brüt moment e as a posü vede
cos l'e la vitti di nöst pais anch'in cas di malati.
Cant per vigni sü on dötor da la strada in do ch'i
pö na coi carozzö o ades coi automobböl, a

vigni sü chilö o gua quasi on öro de viacc e

d'invern o capitava che per di di intrich9) l'e
impossibböl da pode ne na ne vigni da Seime.
Cant vün o doveve vigni traspörto al ospeda
con ono cadul o con ono slitti e alörö se vün
l'ere in periccul per vi dol ma, o podeve rüva
mort a la strada careggiabböl.
Solament l'amor c'as gveve per i pais in do c'as
e nasgiü o a posü tigni i asgent int i nöst pais.

Roberto Marghitola

1) as 'si'
2) tasca
3) boccetta
4) mold
5) polmonite
6) fosse
7) pavimento
8) aiutare
9) intieri

Fin dalla prima riga si possono osservare le assimila-
zioni dell'afinale: mente, grippi, ono, eheste, gveve,
pagörö, Tpbbö, medisgini, mighi ecc. e anche della
postonica quindisc, ppdön, prevet, automobböl ecc.
I ticc di vacca ' le stalle delle vacche' ci mostra tratti
del dialetto tradizionale: la metafonesi di tecc: ticc e

il plurale del sostantivo femminile in a: i vacca.
Abbondante documentazione della consonante
postonica raddoppiata: automobböl, careggiabböl,
imposibböl, röbbö; firacca, perjeeul, vacca;
bronchitti, slitti, vitti; insemme, mamma.
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Ii. •I
Nicoiao Marghitola (1900-1987). In giovane etä si reca con il padre a Sulgen (Turgovia) dove
entrambi esercitano la professione di vetraio. All'etä di venticinque anni torna a Landarenca perfare il contadino fino al 1951. In questo periodo diventa sindaco a due riprese e ricopre la carica perben vent anni. Non solo amministra il comune con perizia, ma quale delegato cantonale perassistenza sociale aiuta efficacemente i bisognosi. Lascia di nuovo Landarenca per ragioni di
lavoro e si trasferisce alia Monteforno do Bodio Tl. Pensionato, ritorna a Landarenca a godersi la
meritata quiescenza, soddisfatto della stima dei suoi datori di lavoro e dei suoi concittadini.

Dialogo fra Carlin (C.) e Töni (T.)*'
C. O Toni, au1' tö ve?
T. A vach foro in campagngna. O gh'e amo

prondo da fa. Ajo2) migamo sego chel pro
sot la fantana.

C. Sentet on moment a tira ol fciat, intant c'a
marl la false

T. Noma 61 temp da fa onö pipada.
C. Che calt c'o fa! Con chel so co mo ga bgiü,

i pre i padesc. L'e trop sciücc. To se c'o
gh'e stacc ol föch int ol bosch?

T. AI so. I fciamma asai3) vedeve fin giü int ol
pcian. Oromai l'e de cinchw sedmana c'o
peiöv peiii. S'o fodes almanch önö nül4) int
ol sei!

C. E ol to mat 61 Zep? L'e nacc a cürä i pegru?
T. Incö l'e sii coi caura. L'e onö vitti dürii

chelle döl caure. As mangia mal, as padesc
la set e as e semper in periccul da borlä giü
da chi zap5' (=crap).

C. A1 o faccia anca mi da gion chelle vitti. Ma
incö a vorös peiü fala.

*) Testo del Phonogrammarchiv dell'Universita di Zurigo. Autore Konrad Huber, traduzione Nicolao
Marghitola
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T. Dü mes fa chel tarlüch d'on Steven... a go
dace i gliö e o m n'a portö viin con onö
gambaq rotto. Chi matön d'incö i val pciii
gnient. Noi, sei, cant mo sere giün, mo sere
bon da fa quaicös.

C. Te ghe be rasgiön. Intant a go da metöm
dre a resgäö) chest miiee de legngne. Con
la malati di larsc, l'e mogliö tagliai tiit.
Incö pero ol legn il vo pciii nüseiün. As po
giä ves content s'as po venden ogni tant
om pö de pescsce o rol. No, l'fe pröppi vere,
che incö di ol laureri7' döl paesan l'e pciii
stimo come primmi.

T. Cos tö8) fach? Ol mönt l'e face insci. Intant
ajo finit la mi pipada. A rivedes. E dich a la
tö Nini da guardach dre um pö ai vöst
bgiadach. Er9) i diaulit i fasgeve curl i nöst
galini.

C. Ciappatla mighi, i e rob da maton. Van!
Ciao Toni.

1) au (do a vo) 'dove'
2) io ho
3) li si
4) nuvola
5) roccia
6) segare
7) lavoro
8) (cosa) tu vuoi (farci)
9) ieri
10) ottobre
11) nome locale

Anche questo testo e una bella documentazione di
tratti arcaici: consonanti raddoppiate nelle parole
campagngna, legngne, vitti 'vita', pescsce 'abete',
primmi 'prima', scimmi 'cima', faccia 'fatta', solldt
'solito', sabbat 'sabato', ecc.
Grammaticalmente interessante e la prima persona
singolare a marl del verbo marla 'battere la falce',
forma verbale senza desinenza che e un tratto del
lombardo alpino occidentale. Cos! pure aio 'io ho' se
ha funzione di verbo ausiliare o modale: aio camind
'ho camminato', aio da na 'devo andare'. Oggi aio
p.e.in aio vist vuol dire li ho visti; a 'ho visto'
corrisponde a o vist che a sua volta cede a o vist, uso
che si nota in tutta la Mesolcina. II linguaggio e in
continuo flusso!

L'ere ol trentün iciör10) mil nöf cent vintiset. Mi
a sere impcego dal Paciarel a Gron. Al orari
dala postö a nasgeve vi da Gron, come al sollöt
ol sabbat sere. A som rüvö a Selme ai cincw e

mezze e a som invio vers Landarenche sü per la
Scalvezze11'. Con tüt öl bosch aio vist come i
altar voltö.
Cant to rüvü in scimmi al bösch as va forö int i
pre, "ai font ai pre" (nome locale). Tüt an colp
onö scürezze da mighi vede neanca i tubi dala
strada (i tubi del parapetto). Alorö aio camino
in la cünette semper per tigni in sü. Int i cürvü
a taspön (tastoni) col'baston fin c'a trovava ol
mü dala cürvü. O pcioveve mighi, ma o gh'ere
ön örizzi (vento di tempesta) c'o a strepo ol
peiüte dala baracca dol tir. O a pörto vi öl
peiüte püsse de dücent metter e pröppi in dö c 'o
pasava la strada, in de c'o podeve rüvam adöss.

Apene che a söm rüvö sörö al stand de tir, o
sonava l'avemarf. Int on cölp söl mi a podeve
caminä fin a ca mi e a g vedeve ben. La mi
mamma la rüvava dal rosari. Ol di dre l'ere tüt
i sant.

Nicoiao Marghitola

Ch6ste lam la cüntava
la mi tatta0 Costanta
Onö voltö la cüntava che chi da Sant Vitör i ga
vüt onö question con chi de Calanca a cünt dol
Alp de Mem. Chi da Sant Vitor i disgeve che

l'alp l'ere öl so e chi de Calanca che l'ere öl so.
I e nacc dai president de circöl, e chi de Sant
Vitör i disgeve che löi i gveve testimöni. I
president i g a dice c'as doveve na sül post e

anca öl testimöni c'o doveve giürä. Ol
testimöni c'o doveve giürä l'ere on vecc; lü
perö o sasgeve che l'alp l'ere mighi da Sant

Vitör, ma l'ere fürbi come öl diaul, e la sere

primmi ch'i doveve nä sül alp, Te nacc int ön

camp e o a tölt sciä on sachet de tere.
La matin dre i e nacc tüt tre insemme al alp.
Cant i e rüve poch distant dal pöst, öl vecc o a

ciapö öno scüsü c'o doveve fermäs on moment.
Cant i altri i e scüve, o a trace förö öl sachet de

tere dal sach e o n a mütü giü onö branca per
calze, o i a trace sü e Te pasö sü. Cant l'e rüvö
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sü, i altri i ere sente dananz a la cascini. I a

mangiö ön bocön e paunsö2) öm pö. Döpö i
president i g a dice: adess to ve lailö e pö to
giürü. Ol vecc fürbi o ch disc: a ch meterö om
pö a nä lä, a som strach, o m fa mä i pe. E l'e
nacc adasi adasi. Cant l'e rüvö lä, o s e völtö e

0 a giürö: mi a giür c'a söm cöi pe sü la tere da
Sant Vitor. - E döpö örömai ol alp l'e restö da
Sant Vitor. On an o dü döpö öl vecc l'e mört e
1 alpadö c'a vasgeve in Mem, i cüntava che tüt
i sere cant l'ere brünench3' sü sörö a la cascini,
i vedeve on caval bgianch con sü on öm c'o
cridava: Mem, Mem a la Calanca, che mi a

pössögö vech la pasc.
Döpö chell'altra tatta, la Mariölo, la disc: i e be
stacc nar4', i podeve mighi fach trä föro i calze
e fal nä lä in pe scölz? .Adess c'as a 1 sa l'e
cönsc5) dil!

Alberto Negretti
(una Variante della leggenda di Mem)

La «mazza» casalinga a Landarenca
Ol di da la mazza döl porscel öl me pa ö levava
ai quattar de matin a prepara. 01 prim meste
l'ere taca sü la caldere e inpeinili d'accu, döpö
ö ch pizava söt öl föch, o preparava la stanga6),
la gördö e i legn per tiral sü e anca i cavalet e la
scala per pelal. Ogni tant o tizava ol föch söt a
la caldere perche cant o riivava ol beche, l'accu
la doveve böi. 01 di primmi mi a vasgeve int öl
bösch de pescsce7) a cata la rasgia, de chelle
dürü. A n catava on bei sachet e cant a riivava a

ca a ciapava on carton e on mazöt de legn e a la
pestava förö. Döpö a ch pasava sü con önö
botaglglia fin che la deventava ben fini e a la
meteve int önö scattul de tölö. Intörn ai set, set
e mezze o riivava sü ol Toni dal Pont a pe da
Selme perche alörö o ghere mighi la filovi.
La mamma la ch preparava ol cafe cola grappa
e la ch domandava: ö ve stantö a vigni sü, Toni?
- No no, a söm vignit sü cönsc8) o disgeve. -
Adess p pauset93 on moment, ö vole mangia
quaicps? - No no, grazi, a o gia face colizion.
Intant ol pa o preparava öl sigret e la basla10>

con on peir de pondetere cöcc. Can tüt l'ere
prönt, mö nasgeve, al camarel113 döl porscel,
mö 1 fasgeve vignf föro e mö ch dasgeve lä la

basla coi pondetere. Int ol temp c'o i mangiava,
ol pa och meteve öno gördö a önö gamba e öl
Toni ö ch tirava con la cöppö dol sigret12' on
cölp sü la teste. Ol pöur porscel o nava dai

gamp in sü. Döpö o ch peiantava sübit ol cortel
in la gölö e la mamma con on cadin la ciapava
ol saunchw e la nava sübit a fal böi. Intant noi
mo meteve öl porscel sü la scala e mo 1 portava
al post indi c'o gh'ere la stanga e mo 1 meteve
süi cavalet. Ol Toni o ch spandeve sü dö ö tre
branca de rasgia, e dü i nasgeve coi tölö a tö
l'accu büiente e cön önö tazza i ch Ii pieava sü

sül porscel fin c'o s destaeava ol pel e dü i ch

gratava vi ol pel. Cant l'ere ben net da önö part,
mo 1 girava e mo fasgeve la medesum röbbö
dal'altra. Quaivölt i s pelava cönsc, ma
quaivölt mo tribolava coi gamba e la teste. Can
l'ere ben pelö, mo ch pieava sü dö ö tre sidelle
d'accu fregge e mo 1 lavava con la brüsc'ciü.
Döpo ol Toni o ch fasgeve dü böcc int i gamp
dedre, e o ch fasgeve pasa dent om bastön. Mo
1 portava süla scala in di c'o gh'ere la stanga
cola gördö döbggiö c'a riivava giü fin a tere e
cön ön altar bastonin o 1 tirava sü fin al'altezze
giüstü. Mo ch meteve dent int i böcc de primmi
on alt bastön per francal, insci l'ere taeö sü e o

podeve peiü torna indre.
Döpö öl Toni o limava ben ol cortel e och

nasgeve dre a rasach vi quai pel che i ere amö
reste. Intant vün o vasgeve a tö la cöncö per i
bödel perche ol Toni o ch fasgeve on tai da
seimmi a fönt e o ch tirava förö i bösich e o i
meteve in la cöncö. O riivava la mamma a

scomincia a fai förö fin che i ere calt. Cant la i
veve sgarbie133 chi sittil la i taiava a toch da

setanta a votanta ghei e la i meteve int ono
sidelle a part, e chi gros da par löi. Döpö la i
svöidava, la i sversava e la i lavava fin a cinchw
völtö. Cant i ere ben nit, la i meteve in accu e

asget e la i lasava fin c'as a i dorava.
Intant ol Toni o tirava förö anca i rögnön, öl
cor, öl fidich e la corada14>. Ol fidich e la corada

mo i fasgeve cösc, invece öl cor e i rögnön mo
i taiava giü insci e mo i fasgeve rösti da scene

con pondetere. Cant ol porscel l'ere tüt ben
svöidö förö, ol Toni o 1 taiava da seimmi a font
anca dala pari de dre e pö döpö ol smezava coi
sigret, ma primmi o ch taiava vi la teste. A chi
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Alberto Negretti (1916) nacque a Landarenca dove frequentö la scuola dell'obbligo: otto anni dalla
maestra Fernanda Bassi. A quindici anni andö a Uster a imparare il mestiere di pittore. Tornö a casa
per lavorare in valle e nel Ticino, ma poi fece il contadino, il boscaiolo e per 17 anni il malgaro. La
sua passione e la caccia. In seguito a un incontro fortuito con Urech al monte Bolivi si decise a
scrivere un duecento pagine in dialetto, che parla alia perfezione.

temp ilö mo gveve mjghi la resghette,5) per
smezal. Intant l'ere rüvo anca öl mesdi e as

nasgeve a disna. De söllöt l'ere macaron de
pasta16) ö risot. Int 61 temp co mo mangiava e

döpö mangiö ol Toni e'l pa i ciaciarava e i

cüntava sü röp pase, perche öl Toni l'ere da
Landarenche ma o stasgeve a Seime, on veve
maridö vünü da la giü. in töm a l'ünü e mezze,
mo cominciava amö. Mo nasgeve a tö i
smezze17' dol porscel, in tre. Dü i ciapava öno
smezze per ün, ol Toni o lo destacava da la
gördö, e löi i Ii portava a cal!i) e i t i meteve sül
taul. E öl Toni o cominciava a taia sü. O
fasgeve forö i presüt, i pansette e i töch de cam,
o i taiava sül seep col sigret. I töch c'o ch taiava
vi ai presüt e ai pansette c'o gh'ere sü la pel, o

m o i dasgeve a mi e o m insegnava a tiräch vi
la pel. In princippi a 1 fasgeve mighi tan ben, e

a m taiava anca on quai det, ma döpö a o be

imparo. Intant ol pa o preparava on taulin e la
macchin da masna la cam per i lüganich. O lo
francava sül taulin con la smörsette.19' Cant
l'ere finit da taiä sü e mi a veve finit da taia vi la
pel (i pel a g a i dasgeve a la mamma che la i

fasgeve cösc per önö mezörette), ol pa o

nasgeve a tö ol segiön (ben stagno). Ol Toni o

preparava ol sa e mi a masnava i ai cola macchin

di lüganich (Tai mo 1 pelava semper la sere
primmi). Döpö a g a 1 dasgeve al Toni c'o i

mesc'ciava insemme al sä e al pever. Intant che
öl Toni o salava giü lacam, mi e'l pa mo taiava
la cam a tochit per masnala. Ol Toni cant o
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veve finit da salä giü la earn, o fasgeve önö
cörsö al'osteri a bef ön bicer de vin e vede s'o
gh'ere quaidün per ciaciara. Mi e'l pa mo
cominciava a masna la cam per i lüganich. Mo
masnava anca ol fidich e la corada e i pel cöcc,
dopö ol saunchw con on po de lart e ön töch de

sövöngiö20). Int 61 fratemp o rüvava ol Toni.
Mo fasgeve un po de marende. La mamma la

preparava i drögö per i lüganich: önö büstini de

pever, vünü de canelle e vünü de cioldit e la
gratava on nöcc nösca. In chi temp mo n
fasgeve mighi de salamit e mortadelle, doma
lüganich de cam, lüganich de fidich e de chi de
saunchw. Ol Toni, intant, o veve finit da im-
pasta e mo cominciava a fa dent i lüganich.
Primmi chi de cam, dopö chi de fidich e in
ültim chi de saunchw. Ol pa o fasgeve viagia la
macchin, ol Toni o i fasgeve dent e mi a i
inquazava.
Cant la mamma la rüvava dal tecc la cominciava

a fa scene. Primmi menester de ris, e dopö
pondetere e frütürü. Cant mo veve scenö, ol pa
o preparava on pachet per ol Toni: cinchw o
sesc tochit de cam, cinchw lüganich de cam,
cinchw de chi de fidich e dö de chi de saunchw

(chi de saunchw i ere püsse gros, perche mo i
fasgeve dent int i bodel che adess mo fa i
mortadelle). Chelle l'ere la paga per la mazza.
Sold 61 Toni o n voleve mai.

Alberto Negretti

1) tatta 'zia'
2) paunso 'riposato'
3) l'ere briinench 'imbruniva'
4) nar 'stupidi'
5) cönsc 'facile'
6) stanga 'stanga orizzontale sorretta ad ogni capo

da due altre stanghe incrociate'
7) pesesee 'abete'
8) cönsc 'senza difficoltä'
9) o paunscl 'riposate'
10) basla 'tafferia'
11) camarel 'recinto del maiale'
12) sigret 'scure'
13) sgarbia 'disbrogliare
14) corada 'polmone'
15) resghette 'seghetta'
16) macaron de pasta 'patate e pasta cotte insieme'
17) smezza 'metä del maiale'
18) ca 'cucina'
19) smorsette 'specie di morsa per fissare il macini-

no da came'
20) sovonsgio 'sugna'
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