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Testi in pavese Orientale

di Eltore Galli

Premessa. Avendo trovato nell'autore, appassionato e pro-
fondo conoscitore del proprio dialetto una fönte d'informazione,
come raramente capita alla dialettologia di trovarne una, l'ho
pregato, mentre attendeva a comporre un dizionario pavese, di
scrrvermi dei testi, di cui qui, grazie all'ospitalitä della Rivista,
presentiamo un saggio sperando che sembrino utili anche ai romanisti,

come son parsi a me preziosi, perche genuini e sicuri.
La grafia adottata qui e rigorosamente fonetica, pur avendo

per semplicitä accettato il sistema scolastico italiano di usare il
grave nell'indicazione delle vocali condizionate e e ö (aperte, solo

toniche) e quindi e e 6 per le chiuse (accentate). Del resto ' segna
l'accento, ma e tralasciato, pure secondo l'uso nostro, quando
andrebbe sulla penultima vocale, cioe sul penultimo segno di
vocale (piena; quindi non si tien conto delle semivocali i e u,
sempre indicate cosi). Qualche volta l'accento e stato aggiunto
per maggior chiarezza, specie per distinguere omofoni.

Ecco uno specchietto dei segni usati:
i e (e) a a (ö) o u ö ü i iil r k g n c g n t s z n f v p b m

1.

al kar növ.

Riku — Ind ve-t ne? Pipin, insi a. pe guidend ki du kaväi li ke i am, bei

e vasti kun kulana., tirknt, bragv. e kun fina. i kunzübi A -
Pipin - Vo ol tö al kar dal la.iia.me. -
R. - Ke kar, ne -
P. — al kar fai ad növ. —

R. - adnöv?... E parke? -
1 cinghie che congiungono la briglia di un cavallo con la collana

dell'altro.
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Testi in pavese Orientale 303

sc indica una Variante di a di timbro incupito difficile a defi-
nirsi. n indica l'n velare, a cui si riduce quasi ogni n in fin di sillaba,
in condizioni che restano ancora da precisare e non mancano
oscillazioni1. n e l'n palatale; s e sempre sordo, z e l's sonoro;
c e g sono il ci e gi italiani.

Non abbiamo osato, per non complicare troppo la grafia, dare

neppure un accenno ai fattori musicali (intensitä sintattica,
durata e altezza), che veramente danno anima al testo. L'inno-
vazione, giacche ben poco si possiede per ora in questo campo,
ci e parsa troppo ardita, e poi Fandamento ritmico-melodico dei

nostri dialetti risulta in generale sufficientemente da quello
dell'italiano provinciale di questa zona, che ogni romanista puö aver
occasione relativamente facile di sentire.

II paese, di cui si rispecchia qui la parlata, e Baröna [dial.
Baruna] sull'Olöna [Ulöna], frazione di Albuzzäno [Albüsdh],
situato quindi fra i 4 punti dellM/5:273Bereguardo a nord-ovest,
159 Isola S. Antonio a sud-ovest, 282 Montü Beccaria a sud-est
e 274 S. Angelo Lodigiano a nord-est, e precisamente a metä
strada tra quest'ultimo e Pavia, da cui dista circa 10 km. di

strada, v. cartina. P. Aleriggi

1 L'autore nella revisione delle bozze mi osserva: la n seguita da
vocale o da dentale resta di solito dentale. Se perö segue pausa o
s'insiste sulla parola, la n tende a farsi velare.

Tuttavia una regolarizzazione m'e parsa, per le ragioni che ogni
dialettologo conosce, sconsigliabile.

I

II carro nuovo

ico - Dove vai neh? Peppino, cosi a piedi guidando quei due cavalli li
che sono belli e vestiti con collana, tiranti, braga e persino con le

congiubie? -
jppino - Vado a prendere il carro dal falegname. -
- Quäle carro, veh? -
- II carro fatto di nuovo. -
- Di nuovo? e perche? -
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P. — Parke l altar l e tut sfrakasä... I ö sfrakasd mei in parsuna. -
R. - Kediafvjul?... -
P. - b fai una stravakada1 ke m son nb rut... I bs dal kbl pa.r mi-

rakul! -
R. - a t se uii kavalänt da pbk!... —

P. - E!... I me kar fiö! al ta kapitares ai'ika ati!... al kavalänt al
straväka, al fre al sa brüza i man, al savatei al ruvina i skarp,
al sart al zbalia al tai... ag n e par tüti!... Zä! ak fa, fala
- diza l pruerbi... - e ki nb fd i a zbala!... —

R. - Km e-la staia, ne?... -
P. - Seri kargä ad lana fbrta: un pez müt. Ind un iiikuntar m son

tirä da part, ma er piuvü, la riva band l ä cedu, e mei kun kar e

kavdi, son burlä zu dal rivön, fin ind la ruza. Un dizastar! Mei,

e i kavdi as sam salva ind una kuai manera, ma l kar l e andai
in tbk. L er un kar veg; ei bö k am cama par scinkd-l2 föra, i an
fai, al rest. L am tirä sü a pes e bukön... -

R. — Ma al dueva ves mars!... —

P. - Si, l er veg... ma sa kapiteva nb la dazgrasia, l aiideva anka-
mb... ma peiisa!... i dil skalej,3 ke i furman al lec dal kar, i s

an rut in du; i kurent kui travers1, istes, e i as5, urmäi sütil,
ke ad lan ag n er kiiazi pü, i an andai, iii briz". Ma peiisa!...
fina i rangöii, ki du bazal1 ke i pbgan ins i du skan e i susteiiah
al lecs sura i röd, i s an rut kme i füsaii ad posta frbia! I du röd
da dre sfasä! -

R. - Ma in ke manera?... -
P. — S kapis ke kul traii-tran ad tüti i di i andevan, ma ad risistensa

ag n evan pü. I serci an ni zu, i gavei* i s an daskadnä, i raz10

püse ad mitä föra dia testa11: g-er pü nent ad San! Fin i asäl,

parke i eran da kuai ankamb ad lan, i s-aii sfila nb (parke i
eran tni dai, süe12), ma i s-aii rut a ranz™ al skan1*.

1 rovesciata del carro. 2 strapparlo.
3 le due metä del letto del carro, che per la loro intelaiatura

sembrano due scale.
4 i correnti con i traversi dei detti scalini.
6 le tavole che formano il letto stesso.
6 briciole. 7 rangoni, o baggioli su cui si appoggia il letto.
8 letto. 9 gavelli, sezioni della circonferenza della ruota.
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D. - Perche l'altro e tutto fracassato... l'ho fracassato io in persona. -
rl. - Che diavolo? -
3. - Ho fatto una ribaltata, che non mi son rotto... Fosso del collo

per miracolo! -
R. - Sei un cavallante da poco! -
3. - Eh! mio caro figliolo! ti capiterebbe anche a te! il cavallante

ribalta, il fabbro ferraio si brucia le mani, il ciabattino rovina gli
stivali, il sarto sbaglia il taglio... ce n'e per tutti!... Giä! chi fa

falla, dice il proverbio... e chi non fa le da ad intendere... -
rl. - Come e stata neh? -
D. - Ero carico di legna forte: un peso grave. In un incontro mi son

tirato da parte, ma era piovuto, la ripa bagnata ha ceduto, ed io

con carro e cavalli son caduto giü dall'alta ripa fin nella roggia.
Un disastro! Io e i cavalli ci siamo salvati in qualche modo, ma
il carro e andato in pezzi. Era un carro vecchio, e i buoi che

abbiamo chiamato per strapparlo fuori, han fatto il resto. Lo
abbiamo tirato su a pezzi e bocconi. -

3. - Ma doveva esser marcio I... -
3. - Si, era vecchio... ma se non capitava la disgrazia, andava an¬

cora pensa! i due scalini che costituiscono il letto del carro si

son spezzati in due; i correnti con i traversi pure, e le tavole,
oramai assottigliate che di legno ce n'era quasi piü, sono andate
in briciole. Ma, pensa! fino i rangoni, quei due bäggioli che si

appoggiano sui due scanni e sostengono il letto sopra le ruote, si

son rotti come fossero di pasta frolla. Le due ruote posteriori
sfasciate! -

3. - Ma in che modo? -
R. - Si capisce che col tran-tran di tutti i giorni andavano avanti, ma

di resistenza non ne avevano piü. I cerchi si son smontati, i gavelli
si sono discatenati, i raggi piü di metä fuori dal mozzo; non c'era

piü nulla di sano! Persino gli assali, perche erano di quelli ancora
di legno, non si sono sfilati (perche erano tenuti dai chiudelli) ma
si sono spezzati rasente alio scanno. -

10 raggi. n mozzo della ruota.
12 chiudelli, che impediscono alla ruota di uscire dall'assale.
13 rasente. 14 sedile o rialzo che poggia sull'assaleesostieneilletto.
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R. - Ma alura l er un marsimbni sul! -
P. - at pö admä kapi! tut i di suta: strapds kui strä da maladät, ind

i marsid1 e pr i rizä2, kun la malta fin ai test; a l akua kiiand
piöva, ins l era al zgakon3 dal su, föra al vent... an g vor altar
a tö-g la vita! nahka se i fusa.il ad fer!... In suma am purtä a
ka uii müg ad rutäm! -

R. — E i kavdi,? se-i fai nent? -
P. — nent nb: vöi als e pia una gamba, l altar als e skxiarsd l stumag

kuii uii rampön dia kulana, ke la s-e verta: ma in fei ün mal ke

l e guari. Ma i furnimenP, braga, kulana, kui so alnäs*, fin la
briai... tut sciiikä! -

R. — al tb patron al t avarä dai un bei rifile!... -
P. - Nb! ta zbalia-t. Kuand al m ä vist, la prima roba ke l m ä di

l e staia: - s e-t fai nent? E i kavdi? Si-v salavl Bei! al rest ka
l vaga. - Kuand l an pasd am fai al kunträt, alma dumaiidä: -
e-t mai stravakä? - siur si! - g-b raspbst; — t selme bm - al m
d di, -l e iiisän ket se s l e ke g e ad növ! -

R. - E ades? -
P. - ades vb a tö l kar növ! L b vist ier. L e uii bele, al par un kar

da. riserva. -
R. — Sa vör-al di: kar da riserva? -
P. - I fitdul, ultra a tüti i kar da laür ke i an pütbst a la buna, parke,

i sa strapasaii kun tut i püse brüt mäste, i tenait uii kar par
kuavd as va par li6, o s fadi vitilr ad riguärd, o svaatöl ugo1,
0 in citä. L e uii kar tut a la vias, tut invamizä, magari pitürä,
ke l sa tena riparä in rimesa. -

R. — E kuast ke t ve a tö e-l da riserva? -
P. — Nb, nö! L e da laür; ma l e fini prbpi kme s al füs da lüsu.

Pensa ke l e kuazi tut ad lana fbrta! testa di röd ad rur', ma
stagunä, kui, kxiatar sfriz10 ad fer alt uii did, raz ad rübei11 ke
1 g-a i kbrd12 lung e fort kme l frasaii, e gavej,13 razgä föra da

uii tase1* d ulam ke l e pganlb e tnis1" me la pubia17, ma fort

1 marcite. 2 campo di riso. 3 sferza. 4 finimenti. 5 legni della
collana. 6 fuor di paese. ' l'uva dell'Oltrepö per far il vino di
famiglia. 8 ben pulito e ordinato. 9 rovere. 10 cerchietti sul
mozzo della ruota. n robinia. 12 fibre. 13 gavelli, pezzi della Corona.
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- Ma allora era un marciume solo! -
- Puoi ben capire! Tutti i giorni impiegati: strapazzi con strade

maltenute, nelle marcite e per le risaie, con il fango fino ai mozzi,

all'acqua quando piove, sull'aia alla sferza del sole, fuori, al

vento... ci vuol altro per togliergli la vita! neanche se fossero di

ferro!... In somma abbiam portato a casa un mucchio di rot-
tame. -

-Ei cavalli? non si son fatti nulla? -
- No, niente: uno si e spellata una gamba, l'altro si e lacerato il

petto con un rampone della collana che si era aperta; ma in fine

un male che e guarito. Ma i finimenti, braga, collana, con i suoi

legnacci, persino la briglia... tutti lacerati!

- II tuo padrone ti avrä dato una bella ramanzina!... -
- No! t'inganni! Quando mi ha visto, la prima cosa che mi ha detto e

stata: «ti sei fatto male? e i cavalli? siete salvi? Bene! II resto che

vada.» Quando Fanno scorso abbiamo fatto il contratto, mi ha

chiesto: - hai mai ribaltato? - Signor si - gli ho risposto - Sei

l'uomo per me - mi disse - e segno che sai quel che c'e di nuovo. -
- E adesso? -
- Adesso vado a prendere il carro nuovo! L'ho visto ieri. E' una

bellezza, sembra un carro di riserva. -
- Che vuol dire carro di riserva? -
- I fittabili, oltre a tutti i carri da lavoro, che sono piuttosto alla

buona, perche si strapazzano con tutti i piü brutti lavori, tengono
un carro per quando si va fuori paese, o si fanno vetture di ri-
guardo, o si va a provvedere l'uva, o in cittä. E' un carro tutto
ben pulito, tutto verniciato, magari dipinto, che si tiene riparato
in rimessa. -

- E questo che vai a prendere e di riserva? -
- No, no, e da lavoro, ma e rifinito come se fosse di lusso. Pensa che

e quasi tutto di legna forte, testa delle ruote di quercia, ma sta-
gionata, con i quattro cerchietti di ferro alti un dito, raggi di robinia

che ha le fibre lunghe e forti come il frassino, e gaveJli segati
fuori da un tassello di olmo che e tiglioso e tenace come il ploppo,

14 tassello, tavolone ottenuto rifendendo un tronco. 15 tiglioso.
18 tenace. 17 pioppo nero.
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kme la rur, a fä la kuruna1; e serc tirä sü a fög, e ad biilda2
larga kuatar dida, ke i pastail ma i fail nb i karzöh ind i
pasaii. -

R. — L e prbpi fai seiisa rasparmi... -
P. - Sl! sensa rasparmi, kuii tut kuai ke s ag vor: test kui büsal3 ad

giza bei turni ke i iiitraii azät* ins al masc dl asäl, e i zgiail6
kme l öli, kui sb süe kuii l ane k la tena a post. E peiisa ke i g-aii
mis aiika al falkure", ke l e uii bastön ad fer intre l masc dl
asäl e la testa dal rangöh, üzu una kulunata, par riiifbrs dal lec. -

R. - Bene!7 am piaz! —

P. - Pö tut fini bei: i du skalei dal leS i aii ad pubia kuii also mez

punt, kel el asa in mez ai du skalei ke la pbrta du büz pr i du

stanteraiis, ki du pai, ve..., ke i s infilaii kiiand as karga fei
0 paia, e pö l asa o bazal' da dnaiic, e sura a kiiast aiika al sb

kasät par mäta-g kbrd, kavgol10 e mesasia, e par satäsa-g sü kuai
ka guida.

R. — Ma kuand s e kargä, Inda sta-l al kavalänt? -
P. — In pe, ins la paladga. —

R. - Ma ks e-la sta paladga? -
P. — L e kme una bardela larga, ke la serva pr al sters; parke la pbga

ins la kua, e kiiand as vö vultä, la gira aiika le, kuii l asäl e i
röd da dnaiic, inturail al masc, ke l e kal kavgulöii11 ad fer (ke
1 va dal lec a travers al skan fin a l asäl), bei, kla bardela li, vöi
di la paladga, ind al so müz da dnaiic la iilkastra l timöh e la

pbrta, bei iilkavgulä, da d sura uii asöii12 tüt-a la lunga ke la
camail la balaiisa. La balaiisa pö ai du stramitä la pbrta du ög
ad fer par takä-g i balaiisei di kavdi, e iiis al mez la g-a la sb

bailkina par pugä-g i pe al kavalänt ka guida.
R. - La m par studio, bei la roba! —

P. — Si, l e stüdiä bei parke kuai ka guida da kueluilque part sa

stersa, lü, al kavalänt, al pö sta sempar iii pe, kbmad e sikür.
La stersa pö, vöi di al skan li a la stersa, al pbrta al starsiro, ke

l e kal serc ad fer ke l sustena al pez dal kar kuand al gira el sa

1 corona della ruota. 2 di nastro. 3 bussole o cuscinetti interni.
4 esatte. 5 scivolano. 6 falcorello, sostegno, fulcro. ' forma
italiana per enfasi. 8 pali da fieno. 9 baggiolo. 10 cavicchiole. " chiave
di ferro. 12 tavolone.
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ma forte come la quercia, a fare la Corona; e cerchi tirati su a

fuoco e a nastro largo quattro dita, che pestano ma non fanno

profonde carreggiate dove passano -
R. - E' proprio fatto senza risparmio... -
P. - Si, senza risparmio, con tutto quel che ci vuole: testa con le bus-

sole di ghisa ben tornite, che entrano esattamente sul maschio
dell'assale e scivolano come Folio, col loro chiudello con Fanello
che lo tiene a posto. E pensa che ci han messo anche il falcorello
che e un bastone di ferro tra il maschio dell'assale e la testa del

rangone, come una colonnetta, per rinforzo del letto. -
R. - Bene! Mi piace! -
P. - Poi, tutto rifinito bene! i due scalini del letto sono di pioppo con

il loro mezzo ponte, che e la tavola in mezzo ai due scalini, la

quäle porta due fori per le due stanghe, quei due pali, sai?... che si

infilano quando si carica fieno o paglia, e poi Fasse o baggiolo
davanti e sopra di questo anche il suo cassetto per riporci
corde, cavicchioli, e comesisia, e per sedercisi su quello che

guida. -
R. - Ma quando si e caricato, dove sta il cavallante? -
P. - In piedi, sulla palatica. - -^
R. - Ma che cosa e questa palatica? -
P. - E' come una bardella larga, che serve per lo sterzo; perche si

appoggia sulla coda, e quando si vuole voltare, gira anche essa

con Fassale e le ruote davanti, attorno al maschio, che e quella
grossa chiave di ferro che va dal letto a traverso alio scanno fino
all'assale; bene, quella bardella li, voglio dire la palatica, nel suo

muso davanti, incastra il timone, e porta, ben inchiavata, al di

sopra una grossa tavola per tutto il lungo, che la chiamano bilan-
cia. La bilancia poi alle due estremitä porta due occhi di ferro per
attaccarci i bilancini dei cavalli, e nel mezzo ha la sua panchina
per appoggiarci i piedi il cavallante che guida. -

R. - Mi pare studiata bene la cosa. -
D. - Si, e studiata bene, perche chi guida, da qualunque parte si

sterza, esso, il cavallante, puö star sempre in piedi, comodo e

sicuro. Lo sterzo poi, voglio dire lo scanno lä alio sterzo, porta lo

sterzirolo, che e quel cerchio di ferro che sostiene il peso del

carro, quando gira, e si volta da una parte o dall'altra. - Non ti
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völta da una part o da l altra. -Tb nammb di ke intre un asäl e

l altar, a ligä i du skan ke i rezaii tut al pez, i g-aii mis par kua,
o s at vörat, kme tiränt, una skuadradüra1 ad rur ke la tira uii
kanöii, tant l e gaiarda! e da dre la finisa kuii du riiifbrs, ke i
ail i du kuei2. -

R. - Bei... di-m una roba: i skan e-i sikür? —

P. - Sikürisam! parke i aii ligä ai asäl kuii du bragöii3 ad fer ke i a
brasaii sü da föra, e kuii i puzmäsc4 ke i aii du kavig* ad fer ke

i pasaii drenta tut atravers. -
R. - as vada. ke l e un laiiame ke l sa l sb mäste!... -
P. - Si, si! E pö al g-a mis da dre al kürlät" par girä-g aturan i kbrd

kiiand as liga. la karga dal kar; e l g-a pianta aiika la makinika
a.i röd par franä se ukür. Parke l bravu kavalänt l a da save andä
zvelt sü pr i muntä, e pr i tarzeng7 e adazi e franä kuand al va

zu di dös o se ag kapita i vultä. Ve, ve a vad aiika ti! —

Laiiame - b!... Set ki kui kavdi? G-e tut prunt! g-e aiika dai l öli
a. i röd! ta vdare: l e un kar sak ke l cbka kme na kampana. Tuka
a. ti ades a tena-l un pb da künt e fa-m fa sempar bela figura...
Sa!... suta i kaväi! guarda ki balansei li ke i an takä a la
balaiisa kui veram! ke i aii püse sikur ke i rampei.

P. - Benisam! vadi aiika ke iiis la punta dal timon i mis i guiiisäi ad

fer kui kadäii da takä a la kulana di kaväi kuand i aii da da

indri!... E sa-g dizi al me patron -
L. — Ke narb mei a parlä-g. -
P. - Va bei. — Sü, Riku, ve sü aiika ti... Va la, mbru! via!... eau,

laname!
L. - Gau...

2.

al markä ad Balgüz3

Seri uii fiulutel d un set o vbt an. Par la me ata seri zgagä, e

iütevi me padar — ke l er uii plandöii — ind i mäste in stala e in
kampana; e sevis tanti rbb, ma evi10 mai mis al naz föra dal nos

paiz, ke l er pikul e föra ad man.
1 stanga ben quadrata. 2 codini. 3 grosse brache avvitate. 4 maschio

o cavicchio nascosto, passante attraverso. 6 cavicchio. 8 verri-
cello.' accesso dalla strada al campo.8 Belgioioso.9 sapevo. 10 avevo.
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ho ancora detto che tra un assale e l'altro, a legare i due scanni
che reggono tutto il peso, ci hanno messo per coda, o, se vuoi,
come tirante, una squadratura di rovere che tira un cannone,
tanto e robusta! e di dietro finisce con due rinforzi che sono i due

codini. -
\. - Bene... dimmi una cosa: gli scanni sono sicuri? -
*. - Sicurissimi! perche sono legati agli assali con due bragoni di ferro

che li abbracciano dal di fuori, e con i postmaschi che sono due

cavicchi di ferro che passano dentro, del tutto attraverso. -
*. - Si vede che e un falegname che sa il mestiere suo!... -
\ - Si, si! e poi ci ha messo di dietro il curletto per girarci attorno le

corde quando si lega il carico del carro, e ci ha piantato anche la

machinica alle ruote per frenare se occorre. Perche il bravo cavallante

ha da saper andar lesto su per le salite, e per le trasiende, e

adagio e frenare quando va giü dai dossi o se gli capitano delle

voltate. Vieni, vieni, a vedere anche tu! -
¦alegname - oh... sei qui con i cavalli? C'e tutto pronto! C'e anche

dato Folio alla ruote! vedrai: e un carro secco che schiocca come

una campana. Tocca a te adesso a tenerlo un po' di conto e farmi
fare sempre bella figura... Qua! sotto i cavalli! Guarda quei bilan-
cini 11 che sono attaccati alla bilancia con i vermi! che sono piü
sicuri che i rampini. -

\ - Benissimo! Vedo anche che alla punta del timone avete messo i

guinzagli di ferro con le catene da attaccare alla collana dei cavalli
quando han da dare indietro... E che cosa dico al mio padrone? -

\ - Che verrö io a parlargli. -
'. - Va bene! Su, Rico, vieni su anche tu... Va lä, moro! Via! Ciao,

falegname! -
\ - Ciao.

II

II mercato di Belgioioso

Ero un ragazzetto di sette od otto anni. Per la mia etä ero

disinvolto, e aiutavo mio padre - che era un pelandone - nei

mestieri di ställa ed in campagna; e sapevo molto cose, ma non
avevo mai messo il naso fuori del nostro paese, che era piccolo e

fuori di mano.
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E uii di Selmu, al pularo1, al me vzii, al m ä di:
- Se-t mai stai a Balgüz? - Nb - g b raspbst. — Vö-t ni kun

mei al markä aiidäm kui karät. —

- Vulailtera, se i me i voran. - E kuand me padar al m a di
ad si, mei stevi pü ind la pel dia kuiüantasa.

Mei evi mai vist uii markä. Evi santi di voit a di ke i don
iiisama i fall uii gran markä, ke tanti, i aiidevaii al markä

par vend furmint o malga, o par iiitalijaiitä-s2 d un kuai afari,
0 par tö una raspösta o par krumpä uii kuaikbs; e as pö admä

kapi kma seri in ardeiisa da vad.
La matina, vasti ad növ, sü ins al karät, e via.
Dop uii tri kuart d ura s e kumaiisä a vad di kä, e Selmu al

m a fai:
- Sam bei e ke rüvä. - L er una kunträ drica, kui rutäi ad sas,

e Ted tut takä vüna l altra in fila, da una. part e l altra. am pareva
da iiiträ nb ind uii paiz kme i nos, ma adritüra ind una cita-
dela... Mei almin la m pareva una citadela.

Iii fei dia kunträ, ke l er lunga, sa vdeva una piasa. granda,
ke g-er di guai3 a vad fiii in fund.

Ins la drica uii grail palasi, valt, ma seiisa fnestar. - Kuai li
1 e al kastei-madi Selmu -lei kastei ke ga sta drenta di siuri
ad Milan. —

Da l altra part g er la gezia e tanti kä e buteg.

- ades mataram zu karät e kaväi al staläs e kunsnarb i öv. —

E difati l a vultä a drica ind una pbrta, e li l a daskargä
kuatar skbrb ad öv tut impaiä, e s n er rut naiika vöi.

Intänt ke lü al parleva, mei b fai kuatar pas, e m son truvä in
mez al paiz.

G er una sfibta1 ad gent tut a muiitoii, kme da nöi al di dia
festa6, ke i s muvevaii adazi o i stevan feram, e i parlevan intre
d lur ke s pudeva naiika pasä. G er di öm vasti bei, ke s kapiseva
ke i eran gent pulid3, fitäul o siuri, di altar ke i eran vasti dia
festa, ma un pb a la va-t-la-tö7, magari kui kapi bei, kun la
kamiza bianka, ma dazbutunä, e kui skarp immaltanä, altar

1 pollivendolo. 2 prendere accordi. 3 si stentava. 4 massa.
5 sagra. 6 a modo. ' come capita.
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E un giorno Selmo, il pollivendolo, il mio vicino, mi ha detto:

- Sei mai stato a Belgioioso? - No - gli ho risposto - Vuoi venire
con me al mercato? andiamo col carretto. - Volontieri se i miei

permettono -. E quando mio padre mi ebbe detto di si, io non
stavo piü nella pelle per la contentezza.

Io non avevo mai veduto un mercato. Avevo sentito alle volte
dire che le donne insieme fanno un gran mercato, che tanti andavano

al mercato per vendere frumento o granturco, o per prendere
accordi per qualche affare, o per prendere una risposta o com-

perare qualche cosa; e si puö ben comprendere come fossi in
ardore di vedere.

La mattina, vestito a nuovo, su, sul carretto, e via.
Dopo un tre quarti d'ora si cominciö a vedere delle case, e

Selmo mi disse: - Siamo arrivati -
Era una via diritta, con le trottatoie di sasso, e case tutte unite

l'una all'altra, in fila, da una parte e dall'altra. Mi pareva di
entrare non in un paese come i nostri, ma addirittura in una citta-
dina. Io... almeno a me pareva una cittadina.

In fine della via, che era lunga, si vedeva una piazza grande,
che si stentava a vedere fino in fondo.

Sulla destra un gran palazzo, alto, ma senza finestre.

- Quello e il castello - mi disse Selmo — e il castello che ci abi-
tano dei signori di Milano -

Dall'altra parte c'era la chiesa, e tante case e botteghe.

- Adesso metteremo giü carretto e cavallo alio stallazzo, e con-
segnerö le uova. -

E infatti voltö a destra in una porta, e li scarico quattro corbe
di uova, tutte impagliate, e (non) se ne era rotto nemmeno uno.

Intanto che lui parlava, io feci quattro passi, e mi son trovato
in mezzo al paese.

C'era una quantitä di gente tutta ammassata, come da noi il di
della sagra, che si movevano adagio o stavano fermi, e parlavano
fra loro, che non si poteva neppure passare. C'erano persone vestite
bene, che si capiva che erano gente a modo, fittabili o signori, e

altri che erano vestiti della festa, ma un po' come capita, magari
col cappello bello, con la camicia bianca, ma sbottonata, e con le

scarpe infangate, altri invece vestiti del giorno di lavoro, senza
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iiiveci vasti dal di d lavü, seiisa gabäii, in manag ad kamiza;
don kuii la vlata, al panät iii kb, magari kui kavaiio al bras, ke

s kapiseva ke i eran ni sü a krumpä uiikuaikbs: tut kei s muve-
vaii iii mez a la kalka.

bni tant carkevan da pasä in mez kuii karät a man di bm o

garzöii ke i dzevaii; largo, par piazi. Sa vdeva bni tant uiikuaidöi
kun di skartöc ad furmint ke i g guardevaii, la fevaii pasä, la
nazevaii, e i parlevaii küii di altar li inturaii.

- Kuai Uli uii sansäl - m a di Selmu ke l m er ni adri -
al g ä dal furmint da vend pr uiikuaidöi, e i altar li inturaii i
aii gent ki par krumpä o par savi i presi. —

Intänt, li da una part-as santeva a bakaiä1. I eran in tri ke

pareva ke i g esaii dal da di intre d lur. Vöi, tut rus iii faca, al
dizeva: tme maiikä d parola, ades paga! E l altar: -titse mat!
mei g b nent da sparti kuii ti! - Si, ti t pagare! - Nb, naiika a
masä-m! - E l ters a carkä da kietä-i, ura vöi ura. I altar. Pö,
risulut alga di: kumaiidi mei, aiidäm iiisama, ki s artira paga. -
Ela capd pr uii bras vöi e l altar, e i ä tirä ind l ustaria li
arenta. Mei guardevi e skultevi tut iii ardeiisa2 da vad kuai ke

sücadeva.

- Vi ki kuii mei - m a di Selmu - ke g ö da krumpä uii
kuaikbs, e faräm al gir dal markä. -

Da una part e l altra, kuii tut kal rüzebüz3 ad gent, am seri
naiika iiikurzu ke g er uii müg ad baiik e baiikät kuii roba da

vend d bni ganarasiöii. Mei soii rastä iiikaiitd. Evi mai vist uii
rabadä.n kumpän.

- Vi ki dal kurde — m a fai Selmu. am fai kuatar pas iii mez

a uii sprapbsat ad gent ke i vuzevaii kme i strase, bni-doi par vend

la sb markaiisia, e da la part dal kastei adri l mür g er stu kurde.

- Soii ki, Bunäsk! I-v ziä la kbrda ke v b kumandä? -
- Si! I e li prunta. -
L er uii umät ke l lavureva ku l sb uzgeik. Uii uzgei ke l er

kme uii kavalät kuii una röda, ke la g eva un rampii ind al mez;
uii fiulbt al mneva la röda kuii la ma.na.ta, e l öm, fbrsi sb padar,

1 discutere animatamente. 2 desiderio vivo. 3 accalcarsi di gente.
4 utensili.
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giacca, in maniche di camicia; donne con la veletta, il fazzoletto
in capo, magari con il canestro al braccio, che si capiva che erano
venute a comperare qualche cosa: tutte che si movevano in mezzo
alla folla.

Di tanto in tanto cercavano di passare in mezzo con carretti a

mano uomini o garzoni che dicevano: largo, per favore. Si vedeva

ogni tanto qualcuno con cartocci di frumento, che ci guardavano,

lo facevano passare, lo odoravano, e parlavano con altri li
intorno.

- Quello e un Sensale - mi disse Selmo, che mi era venuto dietro

- ha del frumento da vendere per qualcuno, e gli altri li intorno
sono gente qui per comperare o per sapere i prezzi. -

Intanto, li da una parte, si sentiva a discutere. Erano in tre
che pareva che avessero da dire tra loro. Uno, tutto rosso in
faccia, diceva: mi hai mancato di parola, adesso paga! - E l'altro:
sei matto! io non ho nulla da spartire con te. - Si, tu pagherai! -
No, neppure se mi ammazzi! - E il terzo a cercare di calmarli, ora
l'uno, ora Faltro. Poi, risoluto ci ha detto: - Comando io, andiamo
insieme, chi si ritira, paga. - E prese per un braccio l'uno e l'altro,
e li tirö nella osteria li vicina. Io guardavo e ascoltavo tutto in
desiderio di vedere quel che succedeva.

- Vieni qui con me - mi disse Selmo - che ho da comperare
qualchecosa, e faremo il giro del mercato. -

Da una parte all'altra, con tutto quel guazzabuglio, non mi ero

neppure accorto che c'era una gran quantitä di banchi, banchetti
con merce da vendere di ogni genere. Io son rimasto maravigliato.
(Non) avevo mai visto un putiferio simile.

- Vieni qui dal cordaio - mi fece Selmo. Facemmo quattro passi
in mezzo a una gran folla di gente che gridavano come stracci-
vendoli, ognuno per vendere la sua merce, e dalla parte del
castello, lungo il muro c'era questo cordaio.

- Sono qui, Boneschi! Avete preparato la corda che vi ho

ordinato? -
- Si, e pronta. -
Era un ometto che lavorava col suo strumento. Uno strumento

che era come un cavalletto con una ruota, che aveva un gancio
nel mezzo; un ragazzotto girava la ruota con la manovella, e
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kuii iii brasa uii spavint da stupa, na takeva uii pb al rampii
ke l gireva, e la turzeva sü; e intänt lü ag la deva sempar suta,
andind a kü indri...: e... via a s feva la kbrda.

L a zmis uii mumint, l a kunsnä a Selmu un kaväs1 bei pezänt,
e pö l e turnä al so masti.

Selmu al s e kargä al kurdön iii spala, e sam pasä iii mez a
kal tribüleri2 ad baiikät e sam turnä al stalds.

Intänt e ni sü di pularo kuii kavanöii3 e gabi* gros e pikul,
piei ad pui. Ki pbri besti, insi a la streiica i tramaskevaiV, i
vuzevaii, eis baknevaii intre d lur.

E inturaii una trbpa ad don ad kampana kui sb kavanö par
krumpä pulastar bei alvä e prunt da fa kapön, pulastrin da

mat a pule, pulastrii apana nasü ke i fevaii piu, piu, pavar e

ukii3, aiiäbt7 e aiidii3 e pulii" e faraunii. Manimän ke i krum-
pevan i a matevaii ind al kavanö e la kuarcevan kui skusä

apbsta.
Intänt apana li föra, satä al sb daskät, uii cavatii, al güsteva

savät e papüc10; uii kadarge kuii un maräs e pbk altar amiz al
laureva a fa kadrig11 un pb a la buna; e uii fiulbt kuii di kbrd
ad liska12 sturzu i a impaieva.

— Guarda uii pb ki — m a fai Selmu - vada-t kl bm li ke kui
pi al skisa kal pedäl li el fa andä inäiic e indri al firlön L e

al turnidü ke kuii kal fer ke l g ä in mail, al manqa danimäii al
lan ka gira, e la turnisa. -

Sübat li e kapitä vöi, ke as kapiseva ke l er uii laname, e l a
krumpä kuatar gamb da täul bei turni e lüsträ a kulür nuz ke i
lüzisevan. E in tera g er un muidoii ad röb bei e fini: spin da
vasi13 e bazlbt1*, sesul1& e kasu1*, tos17 e panaröl18, pal e palbt10, buii-
dbn20 e spinii, küge21 ad lan, e manag22 par lim23, kanil2i da posta
e radoii25 da ste2e, asp27 e guindaii28 da fä as29 e gamisi30, füz31

ammassarsi confuso. 3 grosso canestro rotondo.
4 gabbie. 5 si agitavano. 6 paperi e ochine. 7 anitrotti. 8 anitrini.
9 tacchinotti. 10 scarpe andanti a forma di babbucce. " sedie.
12 erba paluste, carice. 13 cannelle per botte. 14 scodellotti di legno.
15 sessole. le mestoli. " scodellini di legno senza piede. 18 pannarole.
19 pale grandi e piccole. 20 cocchiumi. 21 cucchiai. 22 impugnature.
23 lime. 24 matterello. 26 radone, legno da rädere lo staio. 26 staio.
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l'uomo, forse suo padre, con in braccio una gran quantitä di
stoppa, ne appiccava un po' al gancio che girava e lo torceva; e

intanto lui glie la dava sempre sotto andando a ritroso... e via,
si faceva la corda.

Smise un momento, consegnö a Selmo un capezzo ben pesante,
e poi tornö al suo mestiere.

Selmo si caricö la grossa corda in ispalla, e siam passati in
quel confuso ammasso di banchetti, e siam fornati alio stal-
lazzo.

Intanto son venuti su pollivendoli con grossi canestri e gabbie

grosse e piccole, piene di polli. Quelle povere bestie, cosi addossate,
si agitavano, gridavano, e si beccavano fra loro.

E intorno una folla di donne di campagna con i loro canestri

per comperare polli giä allevati e pronti per farne capponi, polla-
strine da mettere nel pollaio, pulcini appena nati che facevano

pio pio, paperi e tacchinotti, e faraoncine. Di mano in mano che

comperavano, li mettevano nel canestro e lo coprivano con un
grembiule apposito.

Intanto, appena li fuori, seduto, al suo deschetto, un ciabattino
accomodava ciabatte e pappucci; un seggiolaio con un marraccio
e pochi altri arnesi lavorava a far seggiole un po' alla buona,
e un ragazzotto con delle corde di vetrice attorcigliato le im-
pagliava.

- Guarda un po' qui - mi disse Selmo - vedi quell'uomo li che

col piede preme quel pedale li e fa andare avanti e indietro il
rulletto? E' il tornitore che col ferro che tiene in mano mangia a

poco a poco il legno che gira, e lo tornisce. -
Subito li e capitato uno che si capiva che era un falegname, e

comperö quattro gambe di tavolo giä tornite e lucidate a color
noce, che splendevano. E in terra c'era un mucchio di oggetti belli
e finiti: spine da botte e scodellotti, sessole e mestoli, scodellini di

legno e pannarole, pale e palotti, cocchiumi e bischeri, cucchiai di

legno e manichi per lime, mattarelli per pasta e radoni di staio,

aspe e arcolai da fare matesse e gomitoli, fusi e rocche per filare,

27 aspa per raccogliere il filo in matassa. a arcolaio. 28 matasse.
30 gomitoli. 31 fusi per filare.
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e ruk1 da filä, büsal2 e bazlät3 e masük*, zuv da bös e zuät* da
vdk, e mila altar rbb, ke Selmu al m indiceva, e ke mei evi
mai vist. ¦

Li atäk un mulata kui sb iiitrakaii7 ke l pareva una karata in
pi, al feva girä la röda kuii la gamba drica8, e kui du man al
tneva kuiitra la mola k la gireva uii fer da pra ke l zgariseva" e l
rageva1" fög inturaii.

Selmu al ma mustreva li iiis al baiikät kurti mulä11 e da lüsträ,
fruzin12 za a masti13, maros14 da fa-g al fil, razü da mal a la via,
tamprei15 e fer da imburni18.

- 0!... cou, Selmu -se santi a camd - g b da parld-t - e

i s aii tirä da part inde g er nb gent. E iiitänt mei am soii mis
a guarda ind una butega. L er una frarasa!17 Kar Sinür!
Kuanta rbb! Uii müg ad fer pustä al mür iii pi: bakät tund e

tundil18, skuadroii19 e reg, fer a T e kurniz20 sali e skanalä ke

mei kapisevi nent s i füsaii.
Pö d un altra part serc ad röd, reg ad tut i grusäs; pö tnai e

marti, zgürbi e sküpi21, cav e karcäv22, pianul e pianulii23,
rezag e rfind2i, rezag a bindi25 e razgöii23, lam da kurti, zgü27 e

zgülöt28, tanavil e tanavlii29, skuadar e rigät30, cbd e brukät31,
kadnäs e saradur32, käiikaii e parpäi33, vid e kavgöl31, muiät e

barnäs35, braiidinä e kadäil da fög38, furnil e tripi37, furk e

badi38, badil e mas da fei39, maräs e pudaroi0, raiisii e rasnöl*1,

lim e maiigalän42, bufät e barnäs*3, sap e sap6ii4i, sigis e

msiroib, msur e martla.düri6, rampöii e spanulät", späul e spinäs*8,

1 röcche. 2 bussole. 3 tafferie. 4 baggioli con contrappeso. 5 buoi.
6 zuv 'gioghi', zuät 'gioghetti', ciofe gioghi corti per una sola bestia
da tiro. 7 congegno. 8 destra. 9 strideva. 10 radiava. lx arrotati.
12 forbici. 13 in ordine. 14 marracci da affilare. 15 temperini.
18 brunire. 17 ferrareccia. 18 sfilati di ferro tondi grossi e

piccoli. 19 sfilati quadrangolari. 20 cornici. 21 sgorbie e scal-
pelli. 22 chiavi e chiavistelli. 23 pialle e piallini. 24 seghe
da taglio e seghe da fendere. 25 seghe a nastro per impianti
meccanici. 26 seghe a grossa lama per tronchi d'albero. 27 scuri.
28 scure piecola. 29 succhielli e succhiellini. 30 squadre e re-
goli. 31 chiodi e stecchette. 32 catenacci e serrature. 33 car-
dini e parpaglie o asole, 34 viti e clavicole. 35 molli e palette
da fuoco. 36 alari e catene da fuoco. 37 fornelli e treppiedi.
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bussole e tafferie, e baggioli armati, gioghi per buoi e gioghetti
per vacche e mille altre cose che Selmo mi indicava e che io (non)
avevo mai visto. -

Li vicinissimo un arrotino col suo congegno che pareva una
carriola in piedi, faceva girare la ruota con la gamba destra, e con
le due mani teneva contro la mola, che girava, una falce da prato,
che strideva e radiava fuoco intorno.

Selmo mi mostrava li sul banchetto coltelli arrotati e da luci-
dare, forbici giä pronte, marracci da affilare, rasoi da mettere in
ordine, temperini e ferri da imbrunire.

- Oh,... ciao, Selmo - s'e sentito chiamare - ho da parlarti - e

si sono tirati da parte, dove non c'era gente. E intanto io mi son

messo a guardare in una bottega. Era una ferrareccia. Caro

Signore! quanti oggetti! Un mucchio di aste di ferro appoggiate al

muro, in piedi; sfilati di ferro tondi, grossi e piccoli, squadroni e

regge, ferri a T e cornici, lisci e scanalati che io nöh capivo niente
che cosa fossero.

Poi da un'altra parte cerchi per ruote, regge di ogni spessore;
poi tenaglie e martelli, sgorbie e scalpelli, chiavi e chiavistelli,
pialle e piallini, seghe da taglio e da fendere, seghe a nastro e

seghe grosse, lame da coltello, scuri e scurotti, succhielli e suc-

chiellini, squadre e regoli, chiodi e stecchette, catenacci e serra-
ture, cardini e parpaglie, viti e clavicole, molli e palette da fuoco,
alari e catene da fuoco, fornelli e treppiedi, forche e vanghe,
badile e lame da fieno, marracci e potatoi, roncole e roncoline,
soffietti e palette, zappe e zapponi, seghetti messorini, falci mes-
sorie e martellatrici, ramponi e spagnolette, spatole e cardatoi,
catene per greppie e canavole, coltri e orecchie per aratri, trappole

38 forche e vanghe. 39 pale da carrettiere e lame lunate per fieno.
40 marracci e potatoi. 41 roncole e roncoline a serramanico. 42 lime
per ferro e per legno. 43 canne di ferro per soffiare nel fuoco e

palette per camino. 44 zappe e zapponi. 45 falcette a mano a

lungo manico e piccole falci messorie a manico corto. 40 falci mes-
sorie e martellatrici per affilarle. 4? ganci per finestre e spagnolette

per imposte. 48 spatole di legno per ripulire il lino dalle
scorie, e spinacci o cardatori con denti di ferro per toglierle com-
pletamente. •
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kadän da grüpia e kanäul1, kultar e uräg da slbria2, trapul da rat
e fer da üzi3, rampiner e muiät da pusi, manät e pumil da ms5,

lam e bukä.t da kumb8; e ind un altra part asäl e serc larg da
kar7, büsal da röd e süi", masc e kavgulöii9, kadnoii da kar e

güg da fakii10, krik par karös11, ferai e rampöii da tac12, ad tüti
mzür e luiigäs... am gireva fin la testa...

— Vena-t - am diz Selmu — guarda. ki!... - Lä ind uii kantoii
un basti13 kuii la so mörsa ad lan e l sb spag impezä e kui
sedulXi iii punta, üzu cavatii, al küziseva uii furnimint18. E
inturn a lü bei e prunt, g er pbrtastäiig e sutpaiisa18, brag e sut-
küa17, brii e kaväs18, redaii e tiränt19, kulän e bastisö20, strig e

sunäi21, früst e früstii22, sencesancöii par makin e röd23, maska-
dis e kuräm2i, kurzöl par zuv e par verg28.

Pö Selmu al m a di: - Vi, ke andaram a fa uii gir, lä iii sü

iii mez a ki baräk lä. -
E sam andäi a uii baiik piei kargä ad furmäg mol e da grana,

strakii guvaii e gurguiizöla28, karsensa e kuarliro; e pröpi li a

fiank un altar baiik ad roba ad nimäl, kuii saldm e lügaiigii27,
lard e gras, buncliol e büskii28, pansät e saldm krüd, salsisa
e bütir.

Da l altra part, par tera uii müg da skarp e papüc, sbkal e

süpi29, savät e suklöii39, sibrät e bruki31, skarpät par öm e par
don, par fiulät e fiulii32; e al valt, in da. par lur, kuturaii e

striväi33 par malta e par nev.
öirind sam kapitä dia part dia gezia, e kuazi iiis al sakrä g er

vöi ke i ga. dzevaii al sigune3*. L era kme satä iiis uii baiikät, ke

ag salteva. föra la. lama d una piänula; e lü l paseva inänc e

indri di a.sät a.d lan, e l feva föra ris3& a tut andä.

1 catene per legare le vacche alla greppia, e collane di legno
alio stesso scopo. 2 coltri e orecchie per aratri. 3 trappole e ceppi.
4 aggeggi con piü ganci e molle a gancio per pozzo. 5 maniglie e

pomoli. 6 lame e bocchette per cassettoni. 7 cerchi larghi per carri.
8 bussole cuscinetto e fermagli per ruote. 9 assi e cavicchioni.
10 catene da carro e unghie di porco. " krik per carrozze. 12 lunghi
chiodi e ganci per travi. 13 sellaio. 14 setole. 15 finimento. le porta-
stanghe e sottopancia. 17 brache e sottocoda. 18 briglie e capezze.
16 redini e tirelle. 20 collane e basti. 21 guinzagli e sonagliere. 22 fruste
e frustini. 23 cinghie e cinghioni per macchine e ruote. 24 masche-
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per sorci e ceppi per uccelli, rampiniere e molle da pozzo, maniglie
e pomoli per porte, lame e bocchette per cassettoni; e in altra
parte assali e cerchi larghi per carri, bussole per ruote e chiudelli,
assi e cavicchioni, catenone da carro e unghie di porco, crik per
carrozze, lunghi chiodi e ganci per travi di tutte le misure e lun-
ghezze... mi girava la testa...

- Vieni - mi dice Selmo, - guarda qui... - lä in un angolo un
sellaio con la sua morsa di legno e il suo spago impeciato, con le

setole in punta, come un ciabattino, cuciva un finimento. E
intorno a lui, giä pronti c'erano portastanghe e sottopancia, braghe
e sottocoda, briglie e capezze, redini e tiranti, collane e basti,
guinzagli e sonagliere, fruste e frustini, cinghie e cinghioni per
macchine e ruote, maschericcio e corame, corregge per giogo e

per verghe.
Poi Selmo mi disse: - Vieni che andremo a fare un giro, lä in su,

in mezzo a quelle baracche lä. -
E siamo andati ad un banco, pieno carico di formaggio molle e

di grana, stracchino giovane e gorgonzola, crescenza e quartirolo;
e proprio li a fianco un altro banco di roba di maiale, con salame

e luganiche, lardo e grasso, bondiole e sanguinacci, pancette e

salami crudi, salsiccia e burro. -
Dall'altra parte, per terra, un mucchio di scarpe e pappucci,

zoccoli e sottopiedi, ciabatte e zoccoloni, sibrette e brocchini,
scarpette per uomo e per donna, per ragazzetti e bambini; e, in
alto, separati, coturni e stivaloni, per fango e per neve. -

Girando siam capitatati dalla parte della chiesa, e quasi sul

sagrato, c'era uno che lo chiamavano il bottaio, era come seduto

su un panchetto che ci saltava fuori la lama di una pialla; e lui
passava avanti indietro delle assicelle, e ne traeva riccioli con-
tinuamente.

riccio, alluda, cuoio pieghevole conciato con allume, e cuoio duro.
25 corregge di maschericcio per gioghi e per verghe da battere.
26 stracchino con fermento verde. 27 luganiche, salsicce. 28 bondiole,
pezzi di maiale in fusione nel vino e poi insaccati, e sanguinacci.
29 zoccoli e sottopiedi di legno. 30 ciabatte e scarpe con suole di
legno. 31 babbucce e stivaletti con elastici. 32 ragazze e bambini.
33 coturni e stivaloni. 34 bottaio. 35 riccioli di legno.
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- Vada-t - ma dzeva. Selmu - a.l sigune al g a li da rzinä1 uii
sigöii2, el fa föra i duv3: vada-t kel g a zamö rfäi la rzina* atu-
raii el g a bei e ziä al fund ritünd? Kuand i saräii prunt i duv
ke l e adri a laurä, i a matarä in tira8 kui altar, al prazantarä
al fund ind la rzina, ke l e kla skanaladüra li iii fund, al ga
tirarä sü i serc ke i aii li par tera, e kuii küni8 e marti i a straii-
zarä, e l sigöii al sarä a masti7. -

E li inturaii, al sigune al g eva un muiitöii ad rbb: sigöii e

sigunei8, par bügä, vaslii e butaio par azid9, sag e sigii10, brent

e travazii11, pidari e pidariö12, vaslii e cüfii13.

- Guarda - am feva vad Selmu — Kuast ki al laura par l akiia
e pr al vei, e st altar inveci al laura e l kbsa1* tera e tarälia — e

l m indiceva un piatle li vzii. al g eva li par tera tüta la sb

bataria: sküdil e sküdlii18, salvadane e mari par skaldä-s18, biel
e stüfä17, padlii e kuparö18, vaz da fiur e pünät ad tera19, bukä
e bavaröl20, kadii e büsal dia sä21, amul par l akua e buteli

par vei22, e pö lümii par mört23, kavalii e pigur da gügä21,

umei dal prazepi28 e altar milasinati28 ad rbb ke i eran lä
impilä.

Uii skue ke l vuzeva a gula verta, al g eva li skuv ad saiigua-
nii27 e skuv ad malgata28, skuii da täul e smaiisirö29 da pulvar,
gabi da fei e gabi da üzi, gabiii da fiö e staiitirö30, cest kuadrä
e kavän, spört e spurtin, skbrb e skurböii, sidäs e kribiäl31, val
da vald e kribi da furmint32, nas e baltravi da paskä33, brüsc e

spasät par vak e kaväi31, spurtii da pas e da. ran, castii da früta
e castii da laür.

- Se-t s b da di-t — al ma. fä Selmu — al vena tardi, e uii pb iii
presia aildäm lä inver al stradöii ad Pavia, ak g b da tö38 di
gamisi par me pä ke l fä l sart. -

1 caprugginare. 2 mastello. 3 doghe. 4 capruggine. 5 fila. e conio,
sparticerchi. 7 sarä riparato. 8 mastelli e mastelletti. 9 orci e botti-
celle per aceto. 10 secchie e secchielli. n brente e mastelletti per
travasare. 12 pevere ed imbuti. I3 botticine e ciuffetti. " tratta.
15 scodelle e scodelline. 18 salvadanari e scaldiglie. " teglie e stufati.
18 padellini e copparoli. 19 vasi per fiori e pentole di terra. 20 boccali
e boccaline. 21 catini e barattoli per sale. 22 grosse ampolle per
acqua e bottiglie per vino. 23 lumini per cimiteri. 24 cavallucci
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- Vedi, mi diceva Selmo - il bottaio ha li da caprugginare un
mastellone, e prepara le doghe; vedi che ha giä rifatto la caprug-
gine attorno, ed ha di giä preparato il fondo rotondo? quando
saranno pronte le doghe che sta a lavorare, le metterä in fila con
le altre, applicherä il fondo alla capruggine, che e quella scanala-

tura li in fondo, ci tirerä su i cerchi che sono li per terra, e con
conio e martello li stringerä, e il mastellone sarä riparato.

E li attorno, il bottaio aveva un mucchio di roba: mastelloni e

mastelletti per bucato, botticine e botticelli per aceto, secchie e

secchini, brente e travasini, pevere ed imbuti, vaselletti e ciuf-
fetti.

- Guarda - mi diceva Selmo - questo qui lavora per l'acqua e

per il vino, e quest'altro invece lavora e cuoce terra e terraglia - e

mi indicava uno stovigliaio li vicino. Aveva li per terra tutta la

sua batteria: scodelle e scodellini, salvadanai e scaldiglie, teglie
e stufati, padelline e copparoli, vasi da fiore e pentole di terra,
boccali e boccaline, catini e bussole per sale, ampolloni per l'acqua
e bottiglie per vino, e poi lumini per cimitero, cavallucci e pecorine

per giuoco, ometti per presepio e innumerevoli cose che erano lä

impilate.
Uno scopaio che gridava a gola aperta, aveva li scope di san-

guine, e scope di saggina, scopini da tavola e scopini per la polvere,
gabbie da fieno e gabbie per uccelli, gabbiette per bambini e

carrucci di sostegno, ceste quadrate e cavagne, sporte e sportine,
corbe e corboni, setacci e crivelli, vagli da vagliare e crivelli per
frumento, nasse e bertuelli per pescare, raschie per vacche e

cavalli, sportine da pesci e da rane, cestini da frutta e cestini da

lavoro...
- Sai che ho da dirti? - mi fa Selmo - si fa tardi, e un po' in

fretta andiamo lä verso la strada di Pavia, che ho da comperare
dei gomitoli per mio padre che fa il sarto. -
e pecorine per gioco. 25 figurine per presepio. 28 innumerevoli.
27 sänguine, suffrutice dalle vermene sottili e forti insieme. 28 scope
di saggina. 29 scopetti e spolveratori. 30 gabbiette sostegno e

carrucci per bambini. 31 setacci e crivelletti. 32 vagli per vagliare e

crivelli per frumento. 33 nasse e bertuelli per pescare. 34 raschie e
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Rüvam lä, e g er una fila ad baiikät piei ad mila strafün1
da marsirö2, ke mei sevi naiika s i eraii da fa. E Selmu l ma
dzeva: - Guarda kuanta rbb pr i don! — I eraii petaii e patnät3,
dazgarbiön e patnii4, butöii e takät8, pis e bindi8, strihg e kur-
döii7, sialp e vlat8, krusi e güg da kaisät9, rikäm e spigät10, bord
e burdii11, spilöii e dida12, raf da küzi e raf da rikäm13, panät
da naz e panät da mat iii kö1*, kulän e kadän da köl18, ruzari e

kruzii18, pbrta-muned e pbrta-foi17, bursii ad pel kuii la mola
e kui saiicii18, band ad lana par karati e seile ad pel par kalsön19,

quant iiitrig e guant kui did muc20. E pö, iiis uii baiikät iii da

par lü, kapi e kaplii iii pila, iiifilä vöi sura ad l altar, biründ e

kuii la scapa21, kuii biiidi e kuii kurdöii inturaii, urlä e nb urlä
kun lä sgafa e seiisa, par bm e par fiö, barät e bartii22, kuii ala
e sens ala, bariöl e bariulii23, sküfi rikamä e barlikutä2i, ad tut
i ras e ganarasiöii. Mei... am pareva kuazi da ves euk!

Intänt e pasä uii pari d ur da. kuand seram rüvä, al neva.

tardi, e uiikuaidöi i kumaiisevaii a dasfä i tend e mat via la roba..

La gent kuii pak e skartbc, kuii spurtin c kavanö i pasevaii
ad presia.

- Guarda — feva Selmu — al markä l e ala fei, la. gent i kumeii-
sail a andä a kä. aiika nöi bzöna ka s iiiviam. Pro pasäm prima
a maiigä uii buköii, parke dop faräm al gir a katä sü28 i öv. -

E difati sam inträ ind l ustaria dal nös staläs.28

Drenta una kunfüziöii ad gent ki parlevail, taiiti iii pi e taiiti
satä zu al taul kuii da dnanc bicir e bukä.

G er da kuai ke i evaii tirä föra. al paii e l so skartbc, magari
uii salamii o un buköii da strakei o furmäg, o uii pb ad rapü-
blika27 krumpä dal pusti28, e kui sb bicerbt piei i fevaii la sb

1 cianciafruscole. 2 merciaiolo. 3 pettini e pettinine. 4 pet-
tini a denti radi e pettini fissacapelli. 5 bottoni e gancetti.
6 pizzi e nastri. 7 stringhe e cordoni. 8 sciarpe e drappi per
collo. 9 uncinetti e ferri da calze. 10 ricami e spighette. n bor-
dure piccole e grandi. 12 spilloni e ditali. 13 refe da eucire
e da ricamo. 14 fazzoletti per naso e per capo. u collane e ca-
tenelle. 18 corone da rosario e crocette. 17 portamonete e porta-
fogli. 18 borsellini con molla e con cinghietta. 19 bände per carret-
tiere e cinghie per calzoni. 20 guanti interi e con le dita mozze.
21 cappelli tondi o con la piega. 22 berretti e berrettini. 23 beriole
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Arriviamo colä, e c'era una fila di banchetti carichi di mille
cianciafruscole da merciaiuolo, che io non sapevo neppure a che

servivano, e Selmo mi diceva: - Guarda quanta roba per le

donne! -: erano pettini e pettinine, scioglicernecchi e fissacapelli,
bottoni e gancetti, pizzi e nastri, stringhe e cordoncini, sciarpe e

drappi per collo, uncinetti e aghi da calze, ricami e spighette,
bordi e bordini, spilloni e ditali, refe da cucire e refe da ricamo,
fazzoletti da naso e fazzoletti da porre in capo, collane e catene da

collo, rosari e crocette, portamonete e portafogli, borsellini di

pelle con la molla e col cinghino, bände per carrettiere e cinghie di

pelle per calzoni, guanti interi guanti con dita mozze.
E poi su un banchetto, separati, cappelli e cappellini in pila,

infilati l'uno sopra l'altro, tondi e con la piega, con nastri e con
cordoni attorno, orlati e non orlati, con lo schiaffo e senza, per
uomini e per ragazzi, berretti e berrettini, con ala e senz'ala,
beriole e beriolini, cuffie ricamate e cincischiate, dftutte le specie
e varietä.

Io... mi pareva quasi di essere ubriaco!
Intanto era passato un paio d'ore da quando eravamo arrivati,

veniva tardi, qualcuno cominciava a disfare le tende e a metter
via la roba.

La gente con pacchi e cartocci, con sporte e canestri passava di
fretta.

- Guarda - diceva Selmo - il mercato e alla fine, la gente co-
mincia ad andare a casa. Anche noi bisogna che ci avviamo. Perö

passiamo prima a mangiare un boccone, perche dopo faremo il
giro a raccogliere le uova.

E infatti siamo entrati nell'osteria del nostro stallazzo. -
Dentro, una confusione di gente che parlavano, molti in piedi e

molti seduti al tavolo con davanti bicchieri e boccali.
C'erano di quelli che avevano tirato fuori il pane e il loro car-

toccio, magari un salametto o un pezzo di stracchino o formaggio,
o un po' di repubblica comperata dal salumiere, e col loro bicchie-
rotto pieno facevano la loro colazione. Altri mangiavano il risotto

e berioline. 24 cuffie ricamate e cincischiate. M raccogliere.
28 stallaggio. 27 ritagli di banco del salumiere. 28 salumiere.



326 E. Galli / P. Meriggi

kulasiöii. Altar i maiigevan al rizbt ke l fümeva, altar i bvevaii
cli boii buteli ke ind al ver-i i scukevaii e i scümevaii.

E nöi as sam satd a uii täul ind uii sitii libar, e Selmu l ä
kumaiidä du pikul1, vüna par lü e vüna par mei. am tirä föra
al nös paii, e kun uii bicir ad vei am fai la nosa kulasioh d

iiikänt.
Pö lül a pagä al künt e sam ni föra a vasti al kaväi.
Mei g evi la testa ke kuazi la m gireva par tut i rbb k evi vist,

strak mort dal graii girä da ki e da lä. E kuand sam stai iiis al
karät, e sam ni via, suneva l mezdi, al markä l er bei e fini, e

rasteva apana uii kuai karät e tend impaktd e prunt par la

parteiisa.

a la furnaza2

Lüiza - Dize uii pb, Liziu; la me Riketa la m ä skric ke l sb bm al
laura ind la furnaza. Dzari ke mei soii nuranta... Ma la furnaza
e-la uii füraii? -

Liziu - Sigür! I e prbpi kme uii füraii; ind al füraii as köza al paii,
ind la furnäz i közaii i prei. -

Li. — I közaii i prei e i közan aiika certi sas. -
Lü.— Sa dizi mai? I közan i sas? -
Li. - Si! certi sas... ag n edi muntan... i aii kme kalcina, overosia,

i aii d una kumpuzisiöii ke a köz-i i dan una pulvar biaiika ke

l e la kalcina. -
Lü.— Ma ksa dzi-v? -
Li. — I a matan ind al furail, al fög i a fa ni rus el ga kava kme l akua

ke i g aii drenta, i a fä ni kme una pulvar biaiika. Kla pulvar
li la s bana kuii l akua e la sabia; e la dveiita la malta-kalcina
ke la fa preza. kui prei, la vena dura, e... s fa sü i mür. -

Lü.- 0 Sinür! sante! Soii prbpi nuranta da tut ki röb li... -
Li. — E... bei! t se pikula... Ta dzevi donka dia furnäz da kalcina,

ma nöi közam la tera. nö la tera sabia, ma. la. malta. förta,
kuala takaiia3. La malta förta difati, kuand l e bei süca, a

1 porzioni di vivanda. 2 fornace. 3 attaccaticcia.
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che fumava, altri bevevano delle buone bottiglie che nell'aprirle
schioccavano e spumavano.

Noi ci siamo seduti ad un tavolo in un angolo libero, e Selmo

comandö due porzioni, una per se e una per me, abbiam tirato
fuori il nostro pane e con un bicchiere di vino abbiam fatto la
nostra colazione magnificamente...

Poi lui pagö il conto, e siamo venuti fuori a vestire il cavallo.
Io avevo la testa che quasi mi girava per tutte le cose che avevo

visto, stanco morto per il gran girare di qua e di lä. E quando
siamo stati sul carretto e siam venuti via suonava il mezzogiorno,
il mercato era bello e finito, e rimaneva appena un qualche carretto
e tenda impacchettata e pronta per la partenza.

III
Alla fornace

lisa - Dite un po', Liseo, la mia Richetta mi ha scritto che suo marito
lavora alla fornace. Direte che io sono ignorante... ma la fornace
e un forno? -

>eo - Sicuro! E' proprio come un forno; nel forno si cuoce il pane e

nella fornace cuociono le pietre. -
..- Cuociono le pietre? -
- Cuociono le pietre e cuociono anche certi sassi. -

..- Che dite mai? cuociono i sassi? -
- Si, certi sassi... ce n'e delle montagne... sono come calcina,

ovvero sono di una composizione che a cuocerli danno una polvere
bianca che e la calcina. -

.- Ma che dite? -
- Si mettono nel forno, il fuoco li fa diventar rossi, ci leva come

l'acqua che han dentro, e li fa venire come una polvere bianca.
Quella polvere li si bagna con l'acqua e la sabbia, e diventa la
malta-calcina che fa presa tra le pietre, diventa dura e... si fa

su i muri. -
.- Oh Signore! sentite! son proprio ignorante di tutte quelle cose 11. -
- E... bene! sei piecola... dicevo dunque della fornace da calce,

ma noi cuociamo la terra... non la terra sabbia, ma la malta forte,
quella attaccaticcia. La malta forte infatti, quando e ben secca,
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mat-la al fög la vena rusa e dura parke la g a drenta kme dal
vedar, overosia uii kuaikös ke kui fög al vena dür; e iii kla
manera li i közaii i kuadrii par fa i kä. aiika mei ki ades laüri
par la furnaza. -

Lü.— Km e? vü ades si ki ind al kamp a badilä... —

Li. — Si, soii ki a skavä la tera par truä la malta förta da fä matariäl...
da mür. -

Lü.- a fä i sas?... -
Li. — Nö i sas.. i prei. I sas i aii kme i bevul1, i aii dür ad

sb stes, eis közan nö; i prei iiiveci i aii ad malta., köca kui
ßg- -

Lü.- E vü sa fi ades ki ind al kamp? -
Li. — Mei ki levi la kudga dal prä kuii la tera grasa., e la mati da

part. Pö skavi la tera förta ke g e suta e la mani2 ld kuii la
karata, lä iiis kla kavala lä, e pö arbati aiikamö drenta la tera

grasa. —

Lü.- E da kla kavala lä s na fi-v? -
Li. - La manam lä ins l era ind g e la. furnaza... I e-t vista la fur¬

naza? -
Lü.— Mei nö... ö vist ad luiitäii uii kamii valt... -
Li. — Si... la manam lä, e fam la malta... Si... la banam kuii l

akiia, la völtam e rvöltam parke l akua bzöiia. .k la. pasa bei par
tut, e fam al pastön... e kui pastöii a s fa i lötaii. -

Lü.- I lotaii? Sa vuri di?... -
Li. - Taiam al pastöii in tök da köz... -
Lü.- Ki sa sa dzari a seiita-m a parlä insi da ta.rlük.. .3 ma la me

nurailtitä l e prbpi taiita. —

Li. — Kuanti rbb!... t se aiikamb fiöla... vi kuii mei ke vb iiis l era
e t färb vad. -

Lü.— Si! grasja! e-la luntanal -
Li. — Nb, apana da d ld dal paiz...

Guarda, kuast l e l muntöii ad malta, al pastöii bei e zia: ki
gel kavalät kuii i kuatar gamb, kun la tauläta ke l e kme na
meza da fä l pan, kui kuiikii ad l akua. Mei capi una manä

1 be(v)ola, lastra di gneis. 2 meno, conduco. 3 zotico.
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a metterla al fuoco, diventa rossa e dura perche ha dentro come
del vetro, ovvero qualche cosa che col fuoco diventa duro; e in
quella maniera li cuociono i mattoni per far le case. Anch'io qui
adesso lavoro per la fornace. -

- Com'e? voi adesso siete qui nel campo a vangare... -
- Si, son qui a scavare la terra per trovare Fargilla da far materiale.

da muro. -
- E fare i sassi?... -
- Non i sassi... le pietre. I sassi sono come le beole, sono dure per

se stesse, e non si cuociono; le pietre invece sono di malta forte,
cotta al fuoco. -

- E voi che cosa fate adesso qui nel campo? -
- Io qui levo la cotica del prato con la terra grassa, e la metto da

parte. Poi scavo la terra forte che c'e sotto, e la meno lä con la

carriola, lä su quella cavalla lä, e poi ributto ancora dentro la

terra grassa. -
- E di quella cavalla lä che cosa ne fate? -
- La meniamo lä sull'aia dove c'e la fornace... Fhai vista la

fornace? -
Io no... ho visto di lontano un camino alto... -

¦ Si... la conduciamo lä e facciamo la malta... Si, la bagniamo
con l'acqua, la voltiamo e rivoltiamo perche l'acqua bisogna che

passi bene per tutto, e facciamo il pastone... e col pastone si

fanno le lötone. -
Le lotone? che volete dire?... -
Tagliamo il pastone in pezzi da cuocere... -
Chi sa che direte a sentirmi a parlare cosi da zotica... ma la mia

ignoranza e proprio molta
Quanti riguardi!... sei ancora ragazza... vieni con me che vado
sull'aia, e ti farö vedere... -
Si, grazie! e lontana? -
No, appena di lä dal paese... -

Guarda, questo e il mucchio della malta, il pastone giä preparato;
qui c'e il cavalletto a quattro gambe, con la tavoletta, che e come

una mensa da far il pane, col conchetto dell'acqua. Io prendo una
manata grande di pastone, e la metto in questa cassettina qui
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grbsa ad pastöii e la mati in kla kasatina ki seiisa fund, guarda!
kuii kuatar uräg par capä-la, kel el mudil dal kuadril, ag mati
drenta la malta, la kalki, la sölii kuii l akua dal kuiikii, la tiri
zu dal baiikät e kuii una manä ad sabia la stravaki iiis l era a
skä2 al su... iiisi kme kiiasti ke t vada-t. -

Lü.- E par fa i kup? -
Li. — Fam kuazi l istis. as capa kal mudil ki kel e una kasatina püse

sütila, l e, kum at vada-t, ad fer, un urlät bizlüilg, alt uii dida:
s ag mata drenta una braiikä ad pastöii ki iiis al baiikät, sa g
fa capä bei la furma, pö al sa sölia kuii l akua, al sa fa zgiä
sura kal masc ki kel e ad lan el g ala furma dal kup, el sa

pörta aiika lü iiis l era a fa skä. -
Lü.- E.. guarde-g nö a la me kuriuzitä... dize-m... av pag-i bei

ad gurnä? -
Li. — Nöi laüram par nös künt, püse na fam e püse guadanam. Capam

uii tant öni cent. Sigur ke par kavä-g una buna gurnä, g e da

mätag-la3. Bzbna möva-s suta al su ke d istäi al brüza... e s fa
di südäd!... ma s fa mustra da nent, e sa g da dri parke kuast
l e uii masti da fa al su. —

Kuand i lotaii iiis l era as vada ke i aii ni dür, a vüna a vüna
i s mataii iii kbsta par fa-i sügä da tut i part; e kuand i aii sak,
kuii la karata i a manam a rikbvar ld, suta. ki barkät ld, fai
kuii kuatar piaiitöii e kuatar kup sura. E se vena di barsäg o

di stravint i a guarnam kuii di stör1 ad malgata8 o d lisköii8...
ke se di völt s impaiam7 uii pö e l piöva, tut al nös laurä l va iii
nent, e alura i lbta.ii bzbna kacä-i ins al müg e impastä-i ad

növ.
E la furnäz 11 e nb vista, ne?... -

Lü.- S vada. apana. I kamei ad luiitäii. -
Li. -ie valt, vera L e valt parke la furnäz l e kme l nos fög... ma

püse grösa; e inura aiika al kamii lada. ves valt par fa tirä l fög.
Bei, vi ki, ke t faro vad. Guarda, l e uii furaii, ma uii furaii

grand, da kuai ke i üzah ades, ke i aii püse kumplikä ke kuai
ke i fevaii da ki indri; parke l e bizlüilg e sparti iii tanti kama.r,
ke i aii bni-duna uii furaii püse pikul. I s'impinisaii ad lotaii

1 seccare. 2 metterci tutto l'impegno. 3 stuoie. 4 saggina.
5 grosso carice, erba palüstre. 8 ci indugiamo.
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senza fondo... guarda!... con quattro orecchie per prenderla,
che e il modello del mattone, ci metto dentro la malta, la calco,
la liscio con l'acqua del conchetto, la tiro giü dal banchetto-
mensola, e con una manata di sabbia la rovescio sull'aia a seccare
al sole... cosi come questo che tu vedi. -

- E per fare le tegole? -
Facciamo quasi lo stesso. Si prende quel modello qui che e una
cassettina piü sottile, e, come vedi, di ferro, un orletto bislungo,
alto un dito; ci si mette dentro una manata di pastone, qui sul

panchetto, ci si fa prendere bene la forma, poi si liscia con l'acqua,
si fa scivolare su questo maschio qui che e di legno, e ha la forma
della tegola, e lo si porta anch'esso sull'aia a far seccare. -
E... scusate la mia curiositä... ditemi... vi pagano bene di

giornata? -
- Noi lavoriamo per conto nostro, piü ne facciamo e piü guada-
gniamo. Prendiamo un tanto ogni cento. Sicuro che per cavarci
una buona giornata, c'e da mettercela. Eisogna muoversi sotto il
sole che d'estate brucia... e si fanno certe sudate!... ma si fa
mostra di niente e ci si da dentro, perche questo e un mestiere da

fare col sole. -
Quando le lötone sull'aia si vede che sono indurite, ad una ad

una si mettono in costa per farle asciugare da tutte le parti; e

quando sono secche, con la carriola le conduciamo a ricovero lä
sotto quel barchetto lä, costruito con quattro piantoni e quattro
tegole sopra. E se capitano degli acquazzoni o degli straventi, le

ripariamo con delle stuoie di saggina o di liscone... che se alle
volte ci indugiamo un po', e piove, tutto il nostro lavoro va in
nulla, e allora le lötone bisogna buttarle sul mucchio e impastarle
di nuovo. -

E la fornace? non Fhai vista eh?... -
Si vede appena il fumaiolo di lontano. -
E' alto, nevvero? E' alto perche la fornace e come il focolare...
ma piü grande; e allora anche il camino deve essere piü alto per
far tirare il fuoco. Bene, yieni qui che ti mostrerö. Guarda, e un
forno, ma un forno grande, di quelli che usano adesso, che sono

piü complicati che quelli che facevano per il passato, perche e

oblungo e spartito in tante camere, che sono ognuna un forno piü
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bei sak, iii manera ke drenta ag pöda girä l fög. Pö as karga la
buka ad lana. —

Lü.- ag na vor tanta? -
Li. - at pö bei kapi! ag na vor adritüra di meg1! E kuand al

fög l e bei e pis, e s ag vor di di, al pasa a travers di lötan e

i a köza.
ades iiiveci dia lana i drövaii al karböii, ke l fa l masti püse

praciz. al fög al va... e da manimäii i g guntaii karböii dai
bukät dal völt.

Kuand ind una kamra i prei i aii köc, as vera un altra kamra, e

via ad seguit, as pasa inänc.
Kuand g e frag la. kamra, as vera la so pörta e s leva i kuadrii

köc e s ag mala i lotaii növ e sa stöpa. E iiisi as fa kui altar, e

la furnäz la laura sempar seiisa mai farmä-s.
Sigür ke ag vor taiiti bm a laurä-g aturaii; ag vor al fugista

nöc e di, a quntä-q sempar karböii, ag vor i furnazii a kargä i
lotaii e Iva i kuadrii köc. ag vöram nöi lutne, e pö ag vor aiika
i surveliänt, al magazini, e pö aiika i badilänt o piase a kavä
la tera förta e mat-la iii kavala.

E t avare vist kuanti kuadrii impilä, kuanti müg ad kup e

kupöii... -
Lü.- Ma km e-la ke certi kuadar ad prii, kme kuai lä, i aii kme

negar, e di altar i aii rus e di altar i aii cer, cer -
Li. - I aii tre kualitä difarint. I prim i aii capd trop fög, eis aii

straiizu e sturzu; tanti i aii adritüra marön2, ke i a drövaii apana
ind i fundamint; kuai rus i aii prei fort ke i kustaii püse, i a
drövaii da. fa mür al bas o indi ag vor dia. roba ad risisteiisa; e

kuai püse cer, i aii la mzanila, püse krbia3 ke la va bei iiis l alt,
al süc, el ä da purtä meii pez.

E ki l e uii va e vi ad kar e karät. Pro a.des i n vehdan uii pb

men. Prima i müradür i fivaii i mür gros seiisa rasparmi, ad

kuatar lest overosia ad du kuadrii, e pö suta i kup i druevaii

magari i lotaii parke ins la süca.. Pö i aii truvä ke s pö laurä aiika
a du test: uii quadril sul... Inalura bzbna ke l müradür al
sapia bei al so masti, e laurä qüst, sa di nb va a munt burlön*
tüta la baraka.

1 cataste. 2 bruciatoni informi. 3 fragile. * a catafascio.
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piccolo. Si riempiono di lötone belle secche, in modo che dentro
ci possa girare il fuoco. Poi si carica la bocca di legna. -

i.- Ce ne vuole molta? -
- Puoi ben capire! ce ne vuole addirittura delle cataste! E quando

il fuoco e ben acceso - e ci vogliono dei giorni - esso passa attraverso

delle lötone e le cuoce.
Adesso invece della legna adoperiamo il carbone, che fa l'opera

piü precisa. II fuoco va... e di mano in mano vi aggiungono
carbone dalle bocchette della volta.

Quando in una camera le pietre sono cotte, si apre un'altra
camera, e via di seguito, si passa avanti.

Quando e fredda la camera, si apre la sua porta, si levano i
mattoni cotti, e ci si mettono lötone nuove e si chiude. E cosi

si fa con le altre, e la fornace lavora sempre senza mai fermarsi.
Certo che ci vogliono molti uomini a lavorarci attorno: ci vuole

il fuochista notte e giorno, per aggiungerci sempre carbone, ci

vogliono i fornaciai a caricare le lötone e levare i mattoni cotti, e

poi occorrono anche i sorveglianti, il magazziniere, e poi anche i
badilanti o piazzisti a cavar la terra forte e metterla in cavalla.

E avrai visto quanti mattoni impilati, quanti mucchi di tegole
e tegoloni... -

l- Ma come e che certi mucchi di pietre, come quelle lä sono come
annerite e delle altre sono rosse e delle altre sono ciliare?. -

- Sono tre specie differenti. Le prime han preso troppo fuoco, e si

sono ristrette e contorte; molte sono addirittura bruciatoni in-
formi, che li usano appena nelle fondamenta; quelle rosse sono
le pietre forti e costano di piü, e le adoperano a far muro al basso,
dove ci vuole materiale di resistenza; e quelle piü chiare sono la
mezzanella, piü fragile, che va bene sull'alto, all'asciutto, e deve

portare meno peso.
E qui e un andare e venire di carri e carretti. Perö adesso ne

vendono un po' meno. Prima i muratori facevano i muri grossi
senza risparmio, di quattro teste ovvero di due mattoni, e poi,
sotto le tegole, adoperavano magari le lötone, perche all'asciutto.
Poi han trovato che si puö lavorare anche a due teste, un mattone
solo... Allora occorre che il muratore sappia bene il suo mestiere,
e lavorare esatto, se no va a catafascio tutta la baracca.
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Ma pö se-t ke laür i faii ki iii furnäz? Tanti altar rbb,
ve! -

IM.-Asi?!... -
Li. — Fam aiika di tavel e tavlöii1 e vaz da fiur e bavarö e kupöii* e

kino e inkastar3, e pirbt11 e kanäi8 e tübi8 e burdür7 e oral e

skös par fnestar e tuiidöil par fa ark e aiika di bazlöii8. In 6erti
altar sit, kun certi stamp i fall aiika di bei furmin9 fiurä e

magari kuii figür; aiigal10 par fnestar da gezia e par port ad

palasi...
Nöi ki fam roba püse andanta: fam tavel da fa sufit11, ke i

tenaii bei indri l Teald e l frag, i tavlöii par fa steraii12 di kasin
e di stal, ke, mis intre uii kantir13 e l altar i pörtaii di pez
da sprapözat1*; e pö fam aiika i pianil ke i aii püse sütil, e

d una posta püse fina, seiisa sabia, par fa. i söl18 ad ka, e

na va tanti parke ades öni-doi vor la kä kui so bravu söl ad
kot18. -

Lü.— Si, si... b vist di söl ad prei o pianil kma dzi vü, ma bei...
kme marmurizä... —

Li. — A!... si!... Drövam alura du kualitä ad malta, kiiala sküra e

kuala püse biaiika, ag dam una vultada insama ind al mudil, e

i vinaii föra kme tut venä üzu i äs ad lan o i maram, e i stan bei

kume!
Ma va tant aiika i qenar ad vaz da fiur, piröt ritünd e pezänt

par fa bev i pui17, kupöh pr i kulam di tac, kino par fa ark di
fnestar, e kuadrii kuii la skanaladüra par fa iiikastar. Kuand
ind i fös bzbna fa la ferma ad l akua par dakuä, ad sä e d lä
dal fbs as fa i du spai ad mür, e s aq mota iii fila i kuadrii kuii
la skanaladüra, e s furma l 'iiikastar par pasä-g drenta pö la
paradura18 o i sfuiö19, km as vor, a fa la scunfa20 e tirä l akua iiis
al kamp. -

Lü.- Kuanti, kuanti bei röb ke m-i21 küntd!... -
Li. — Ades ke t m-e22 skultä, vö-t ni a fa la lutnera? -
Lü.— Vü skarsi!... —

1 tavelle, mattoni-tavolette rettangolari, grossi e piccoli. 2 abbe-
veratoi e coppi. 3 cunioli per archi e incastri. 4 abbeveratoi per
polli. 5 canali. e tubi per far ponti. 7 bordure. 8 catinoni. 9

formelle. 10 angeli. H soffitti. 12 pavimenti robusti. 13 robusto tra-
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Ma poi, sai che lavori fanno qui in fornace? Tante altre cose

veh! -
-Ah! si?... -
- Facciamo anche tavelle e tavelloni e vasi da fiori e abbeveratoi e

tegoloni e cunioli e incastri, e abbeveratoi per polli e canali e tubi
per ponti, e bordure e orli e soglie per finestre e tondoni per archi
e anche catinoni.

In certi altri siti, con certi stampi fanno anche belle formelle a

fiori e magari a figure; angeli per finestre di chiesa e per porte di

palazzi...
Noi qui facciamo roba piü andante: facciamo tavelle per sof-

fitto, che tengono ben indietro il caldo e il freddo, tavelloni per
fare i pavimenti robusti di cascine e di stalle, che, collocati tra
un cantiere e l'altro, portano pesi straordinari; e poi facciamo
anche le pianelle, che sono piü sottili e di una pasta piü fine, senza
sabbia per fare pavimenti di casa, e ne vanno tante perche adesso

ognuno vuole la casa col suo bravo pavimento in cotti. -
• Si, si... ho visto dei pavimenti di mattoni o pianelle, come dite
voi, ma belle... come marmorizzate... —

•Ah!... si... adoperiamo allora due qualitä di argilla, quella
scura e quella piü bianca, ci diamo una voltata insieme nel
modello, ed escono come tutte venate come le asse di legno o i marmi,
e stanno bene assai!

Ma vanno anche molto le specie di vasi di fiori, perotte rotonde
e pesanti per abbeverare i polli, tegoloni per i eulmini dei tetti,
cunioli per fare archi di finestre, e mattoni con scannellatura per
fare incastri. Quando nei fossi bisogna far la chiusa dell'acqua per
irrigare, di qua e di lä del fosso si fanno due spalle di muro, e ci
si mettono in fila i mattoni con la scannellatura; e si forma Fin-
castro per passarci dentro poi la paratoia o gli sfoglioli, come si

vuole, a far Finvaso e tirar l'acqua sul campo. -
Quante, quante belle cose che mi avete raecontato!.
Adesso che mi hai ascoltato, vuoi venire a fare la lotoniera? -
Voi scherzate!... -
vetto. 14 straordinario. 15 pavimenti. 18 materiale cotto. 17 i polli.
18 paratoia. 19 pezzi divisi di paratoia. 20 elevazione del livello, in-
vaso. 21 mi avete. 22 mi hai.
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Li. - G-e-t1 pagüra dal su?... -
Lü.- Dal su. nö ma. —

Li. - Parke at se aiikamö pikula?. at rida-t?. :. -
Lü.- S ö mai da save fa mei?... -
Li. - T am iütaresa-t. La mi rigura, se apana la q ä temp, la vena

aiika li a fa lotaii. E vena aiika la mi Klamenta, la mi
fiöla; laqa dudz an, ma. la s dazgaga2 aiika li! la fa nammb lotaii
parke l e aiikamb pikula ma l e buna. da impastä, da zia la
sabia, da vultä i lotaii par fa-g capd aria, e aiika da kargä la
karata a so padar. -

Lü.- A!... si!... Mei vuraresi pütbst fa la sarta... sa dzi-v?... -
Li. - Si!... brava! fa la sarta... ma impara a fa-la bei... Öau.

Lü.- Grasia, Liziu, eau... —

adri al riz

Toni — Ind ve-t ne?... iiisi a.d presia.?... -
Lüiz - Vb al riz. ag l b iiis l era, e l e kuazi l ura. da fa-l sü: l a capä

una bela. basura3, e vb a tra-l iii kavala e kuarcä-l inäne ke l
piöva. -

T. - at vureva-t pü savi-g-aii ad riz, parke l er uii la.urä da mat, e...
iiiveci. t-ag se burld drenta aiikamö... -

L. - S ö-ti fä-g8. Evi8 infati gürä: riz mai ne mai pü! e pö ö vü7

da rmendä-m8, e sbasä la testa. Kuii ki an ki sa skersa nb;
bzbna mat suta l darnöii9, sa d nb g e di guai a tirä l akua al
mülii. I fiö i vöraii maiigä, e... bzöna fa-s nö lez la vita18.

Kuii kal pbk kal q ä uii plandunii, al stanta a fa tera11 se l sa
da nb da büt12 iii tut i manir. -

T. — Laüra-t a gurnä? -
L. — Mai pü! b töi sü la. traska13 fiii da st iiiveraii. al fitäul ke l ma

kunusa, e, bzbna di kmä l e, l ma vor bei, vdend ke ma strüsievi1*

a tirä inäiicla. baraka, aim adi: -e bei? Toni, nresa-t nö, istän,
a da-m aiika ti una mail Sumani l riz. Se at vena-t t am fe uii

1 hai. 2 si spiccia, lavora disinvolta. 3 pomeriggio. 4 che vuoi.
5 farci. 6 avevo. 7 dovuto. 8 cedere. 9 schiena. 10 criticare.
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- Hai timore del sole?... -
i.- Del sole... no... ma... -
- Perche sei ancora piecola?... ridi?... -

i.- Che ho da saper fare io? -
- Mi aiuteresti. La mia reggiora, se appena ha tempo, viene anche

lei a fare le lötone... E viene anche la mia Clementa, la mia

figliola; ha dodici anni, ma si da attorno anche lei! non fa ancora
lötone perche e ancor piecola, ma e capace di impastare, di pre-
parare la sabbia, di voltare le lötone per far loro prendere aria,
e anche di caricare la carriola a suo padre... -

i.- Ah!... si?... Io vorrei piuttosto fare la sarta... che dite?... -
- Sü... Fa la sarta... ma impara a farla bene. Ciao. -

i.- Grazie, Liseo, ciao.

IV.

Attorno al riso

mio - Dove vai, veh?... cosi di fretta?...
ligi - Vado al riso, ce l'ho sull'aia, ed e quasi Fora di ammucchiarlo:

ha preso un bei pomeriggio, e vado a metterlo in cavalla, e

coprirlo prima che piova. -
- (Non) volevi piü saperne di riso perche era un lavoro da pazzi,

e... invece... ci sei caduto dentro ancora... -
- Che vuoi farci? Avevo infatti giurato: riso mai ne mai piü, e poi

ho dovuto arrendermi, e abbassare la testa. Con questi anni qui
non si scherza; bisogna metter sotto la schiena, se no si stenta a

tirar l'acqua al mulino... I figlioli vogliono mangiare, e... non
ci si deve far criticare. Con quel poco che ha, un pelandoncino
stenta ad andare avanti se non si da intorno in tutti i modi... -

- Lavori a giornata? -
- Affatto! Ho assunto la tresca fin da quest'inverno. II fittabile, che

mi conosce, e, bisogna che dica com'e, mi vuol bene, vedendo
che mi affatieavo troppo a tirar avanti la baracca, mi disse -
ebbene? Tonio, non verresti quest'anno a darmi anche tu una
mano? Semino il riso. Se vieni, mi fai un favore, ti lascio scegliere
11 andar avanti. 12 darsi attorno. 13 tresca, pezzo di campo.
14 affatieavo troppo.
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piazi. at Iasi sarni l post ke t vöra-t. - E mei g ö paiisä uii pb
e pö q ö di: - Si, siur Karal, veni vulantera. Tuaresi sü una
traska, e aiika sie un pö grbsa, fa nent, q ö akä tanta fiuläia,
e a q ziaresi da tramaskä uii pö iiisama kun mei - Bei! - alm
a fai lü - inura, kuaiid ag sarä da sumnä t la faro di, e t nare
a iütä. —

T. - A!... si! E da kuaiid t e1 kumaiisä kal laurä lei?

L. — Fiii da prancipi, fin da la primavera. —¦

T. - E itb masti iii kampana e iii stala? -
L. — I a fevi istis, uii pö mei, uii pö la mi dona e i fiö: ades ag n b

uii kuaidöi ke i saii bei e dasparslä-s. Pero al laür dal riz ins
al prancipi l e nb trop grev... —

T. — Iii praiicipi% Ma kuaiid? —

L. - Kuand zia-m al fund par sumnä. -
T. - E-l pö uii masti luiiq a zia al kamp -
L. - Kunfurma2. Se l fund l e fort e l tena l akua, al masti l e

abastaiisa spadiint. Se nö g e da travaiä di pü. Iiitänt, par pude
mat-al suta3, vuri di, tirä-g sü l akua, bzbna fa-g i arzi* inturaii,

e se l e nb dal tut in piaii ukür da sparti-l iii cap8 e capii
kuii di altar arzi, se nb al riz al nöda nö. Parke, at la savare, ke

al riz l ä da stä sut l akua. -
T. — Ma se la tera l e sabiuza e la beva, km aldafalrizl... Bei e

prast al resta iiis la süca. -
L. — at q e razöii, ma ki boia da ki fitdul i a stüdiaii tüti. I g riesan

a fa ten, aiika se l fund l e uii kribi8!... -
T. — Diäul! a l par naiika da krad! —

L. - Se prbpi l e gera e sabia viva, inura s pö nö adritüra, as pianta
li, e buna sira! Ma se l tarii l e linger, ma nb gera o sabiii, al
sa mata a masti benone. -

T. - A!... si?... E kma fa-i? -
L. - T la pailsaresa-t nb iii mil an. Se-t s i fail? i g dan l akua kme

s i avesaii da sumnä, e pö i g mataii drenta la slöria kuii bö e

kaväi, e i aran ind l akua. Dop aro, i aran e i arpeqan aiikamö ind
l akua, e l tulbar7 e l nitön8 ke s furma, al pasa suta e l stbpa i
büz e l sara la tera ke la finisa a ten benone. Pö intänt ke l akua

1 hai. 2 secondo i casi. 8 sommergerlo. 4 argini. 5 chiappe,
piani. 8 crivello. ' torbido. 8 melma.
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il posto che vuoi. - Ed io ci ho pensato un po' e poi gli ho detto: -
Si, Signor Carlo, vengo volontieri. Assumerei una tresca, e, anche

se e un po' grossa, non importa, ho tanta ragazzaglia e ci preparerei
da travagliare un po' insieme con me... - Bene - mi disse lui -
allora quando ci sarä da seminare, te lo farö dire, e verrai ad

aiutare. -
Ah... si? e da quando hai cominciato questo lavoro qui? -
Fin da principio, fin dalla primavera. -
E i tuoi lavori in campagna e nella ställa? -
Li facevo lo stesso un po' io, e un po' la mia sposa e i figlioli; adesso

ne ho alcuni che sanno ben disimpegnarsi. Perö il lavoro del riso
in sul principio non e troppo pesante... -
In principio?... ma quando? -
Quando prepariamo il fondo per seminare. -
E' poi un affare lungo preparare il campo? -
Secondo. Se il fondo e forte e tiene l'acqua, il compito e

abbastanza spedito. Se no, c'e da faticare di piü. Intanto, per poter
metterlo sott'acqua, vorrei dire tirargli su l'acqua, occorre fargli
gli argini intorno, e, se non e del tutto in piano, bisogna spartirlo
in chiappe e chiappine con altri argini, se no, il riso non e som-

merso; perche saprai che il riso ha da stare sotto l'acqua. -
Ma se la terra e sabbiosa e beve, come ha da fare il riso?... bello
e presto rimane sull'asciutto. -
Hai ragione, ma quei diavoli di quegli agricoltori le studian tutte,
e riescono a far tenere anche se il fondo e un crivello!... -
Diavolo! non pare neppure cosa da credere! -
Se proprio e ghiaia o sabbia viva, allora non si puö addirittura,
e si pianta li, e buona notte! Ma se il terreno e leggero, ma non
ghiaia o sabbietta, si mette in funzione benone. -
Ah!... si?... E come fanno? -
Non te lo immagineresti in mille anni. Sai che fanno? Ci dänno

l'acqua come se avessero da seminare, e poi ci metton dentro
Faratro con buoi e cavalli, e arano nell'acqua. Dopo arato,
arano ancora (una volta) e erpicano nell'acqua, e il torbido e la
melma che si forma, passa sotto e chiude i buchi, serra la terra
che finisce a tenere benone. Poi intanto che l'acqua e ancora tor-
bida, dentro l'uomo con la cavagna a seminare, ma seminare
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l e aiikamö tulbrenta, drenta l bm kuii la kavana a sumnä, ma
sumnä scasag1 tant. Intänt al tulbar, kuaiid al da zu, al knar6a
pulito2 l riz, ke pö al nosa tut. -

T. - E ti sa q-e-t da fa alura? —

L. — Mei laüri ad badi iütind a fa arzi, a spasä i fös, a vir bukät3,

a spianä i dusät1, a stupä tupiner8, a tirä-1 akua, e magari aiika
a sumnä.

Pö nöi al mumint am fini. Tuka apana al kampe8 a stä atint
ke i rat e i top7 i fagaii nb büz, ke d una kuai part as perda nb
l akua, e, sa kapita, kambiä bukät d intrada, parke se l akua l e-

trop fraga e la bata sempar iiis una mira8 al riz ne l nasa bei

ne l krasa. -
T. — E dop g avari pü nent da fä pr uii bei pes9. -
L. — L er iiisi prima: ma ades l e tut altar. Ades i aii studio, la manera

da fa kras al riz püse a la zvelta, e riasi a fa du rikblt a l an! -
T. — 0!.. ma ksa diza-t? —

L. — L e prbpi iiisi! prima i sumnevaii una kualitä ad furmint ka
neva da taiä a Sali Pedar, 29 ad gün, ades i aii truvä una rasa
ad furmint ke l e puse basa, ke la vena a marüdaiisa kuiiidaz di
prima. Inura al fitäul drenta i slbri e al rüd, al vara10 ad növ,
al ga pianta al riz, ke al fa temp a marüdä in satembar ö

utubar. -
T. — ma iii ke manera? -
L. - L i pröpi ki la manera.!... Ind g er al furmint, föra i slöri, as

fa i arzi, e pö una fila ad öm e don i raiikaii i piantin dia rizera
ad prima, ke l e uii vive sumnä scasag apbsta, e i a arpiaiitaii
iii fila.; pö s ag däl akua, e la rizera növa l e bei e iii pe. E mei g
evi la me traska li. -

T. - E pr al mumint alura l eva-t fini - e -
L. — Mai pü! G b avu aiikamb da sumnä. Ma t invina-t nb ke roba!

am sumnä i pas11! -
T. - Kediäul?! -
L. - Si! al me patröii na studia sempar vüna ad növ. L a purta a ka

tanta töl12 pien d öv e ad paslii ad teiika, e n i a fai sumnä

1 spesso. 2 ben bene. 3 bocche di presa. 4 piccoli dossi.
fori delle talpe. 8 camparo che sorveglia lo stato dei
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spesso molto. Intanto il torbido, quando da giü, copre per bene il
riso che nasce tutto. -

- E tu che hai da fare allora? -
- Io lavoro di badile, aiutando a far argini, a spazzare i fossati, ad

aprire bocchetti, a spianare i piccoli dossi, a chiudere i fori di
talpe, a tirar l'acqua, e magari anche a seminare.

Poi noi, al momento, abbiamo finito. Tocca appena al camparo
a stare attento che sorci e topi non facciano buchi, che da qualche
parte non si perda l'acqua, e, se capita, cambiare bocchetti di

entrata, perche se l'acqua e troppo fredda e batte sempre su un
punto, il riso ne nasce bene ne cresce. -
E dopo (non) avrete piü nulla da fare per un bei pezzo. -
Era cosi prima; ma adesso e tutt'altro. Adesso hanno studiato la

maniera di far crescere il riso piü in fretta, e riescire a fare due

raccolti all'anno! -
Oh!... ma che cosa dici?... -
E' proprio cosi! Prima seminavano una qualitä di frumento che

veniva da tagliare a San Pietro, 29 di giugno, adesso han trovato
una specie di frumento che e piü basso, e viene a maturazione
quindici giorni prima. Allora Fagricoltore dentro gli aratri e lo

stallatico, ara di nuovo e ci semina il riso, che fa a tempo a matu-
rare in settembre o ottobre. -
Ma in che maniera? -
E' proprio qui la maniera!... Dove c'era il frumento, fuori gli
aratri, si fanno gli argini, poi una fila di uomini e donne, levano le

piantine dalla risaia di prima, che e un vivaio seminato fitto
apposta, e le ripiantano in fila; poi si da l'acqua, e la risaia nuova
e bella e in atto. Ed io ci avevo la mia tresca li.
E per il momento allora avevi finito eh? -
Ma che! Ho avuto ancora da seminare. Ma non indovini che cosa!

Abbiamo seminato i pesci! -
Che diavolo?! -
Si, il mio padrone ne inventa sempre una di nuovo. Ha portato
a casa tante latte piene di uova e pesciolini di tinca, e ce li ha

campi. 7 talpe. 8 posto. 9 molto tempo.
12 latte.
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drenta ind i fös dakuatöri e zu pr al riz. E kuaiid vena l rikblt,
as taia e s capa i pas. —

T. - Bei paiisä! -
L. - Ma al laurä vero al kumehsa iii gün, kuaiid g e la muiida. Ind

la rizera drenta l akua e sut al su vena föra erba e arbasöii ad

milasinati, ke i krasaii e i sufegaii adritüra al riz ke kui so

piantei tenar al pö nö fa:g-la di. Vena föra al sarfoi1 ke al nöda
kui so fuiii, e i pednibi2 ke i venaii valt e i fall sübat al fiur
gald, al davon3 ke l e pastifar; al sumeia tut al riz, ma l g äi
radiz fund; e l paitöii*, e l erba murnera8, ke la fa 6öp, e la

gramaiia ke la möra mai, e l zei8, ke kui so frask al par una
magustra, e l fa i körd lung ke i finisaii pü; e rimaz7, e

bastunäq8 qrbs e fort ke aq vö l diäul a rankd-i9... e mila altar
arbasöii''".

Kuii tüta sta zizania al riz al muraris. E inura bzöna kacä-s
drenta ind al riz, fa-s sü i bras e mata-s a strapä a vita persa...
Ind l akua fina ai znög11, suta l su kel brüza, g eda rumpa-s la
scana a rankä!... e as vada nö l ura12 ka vena l mezdi par
dazmät.

Insama kuii nöi g e aiika di trop ad don: i an i mundin, katä
sü13 ind al kuilturaii, ke i faii la stagöii dia muiida. Lur i an
guaii e par pasä l temp i cicaran, magari i kaiitaii... Ma l
kapöm, ke i a kumaiida, ad suiiis al ga dev da ins la vuz1*

parke i s perdaii facil a cakulä eis fermaii da laurä. Pero, par
la pü part, kuii la sb kaplina ad paia iii kb e tanti kui kalsatöii

par difenda-s un pb da erb e malta, i tenaii zu la göba aiika ke

la g döra.18

E kuaiid dazmatam, nöi veiiam a ka, e lur i s ritiraii in
kasina a maiiqä. Tut insama, ind una kuai manera; suta i
pbrtaq o ind i ka a posta, par fa-i aiika durmi; un pb süparsü,
magari iiis la paia biaiika... ma trop a müg e di völt kun
skandul. -

T. — al sarä nb uii laür tant lung... -
L. — L e luiig si! parke a s va inäiic a Ient, a Ient iiis i pruzön, kuii

1 trifoglio. 2 ranuncoli. 3 panico. 4 loglio. 5 graminacea
primaverile dalle foglie allungate biancastre. 8 falsa fragola.
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fatti seminare dentro nei fossi irrigatori e giü per la risaia. E
quando viene il raccolto si taglia riso e si prendono i pesci. -
Ben pensata! -
Ma il lavoro vero comincia in giugno, quando c'e la monda. Nella
risaia e dentro l'acqua e sotto il sole, vien fuori erba ed erbacce
di ogni specie, che crescono e soffocano addirittura il riso, che con
le piantine tenere non puö imporsi. Vien fuori il trifoglio che

nuota con le sue foglioline, e i ranuncoli che vengono alti e fanno
subito il fiore giallo, il panico che e pestifero: somiglia tutto al

riso, ma ha le radici profonde; e il loglio, e Ferba molinaria che fa

cespugli, e la gramigna che non muore mai, e la falsa fragola, che

con le sue foglie pare una fragola, e fa le corde lunghe che non
finiscono piü; e rumici e pastinache grosse e forti che ci vuole il
diavolo a estirparle... e molte altre erbacce.

Con tutta questa zizzania il riso morirebbe. E allora bisogna
buttarsi dentro nel riso, rimboccarsi le braccia, e mettersi a strap-
pare disperatamente...

Nell'acqua fino al ginocchio, sotto il sole che brucia, c'e da

rompersi la schiena a strappare... e non si vede Fora che venga
mezzogiorno per interrompere.

Insieme con noi ci sono anche frotte di donne: sono le mondine,
raccolte nel contorno, che fanno la stagione della monda. Loro
sono giovani e per passare il tempo chiacchierano, magari can-
tano... Ma il capo uomo che le comanda, di sovente gli deve dare
sulla voce, perche si perdono facilmente a chiacchierare e si fer-
mano di lavorare. Perö per lo piü, con la loro cappellina di paglia
in capo, e molte con i calzettoni per difendersi un po' da erbe e

fango, tengono giü la gobba anche se gli duole. -
E quando smettiamo, noi veniamo a casa, e loro si ritirano in

cascina a mangiare. Tutte insieme, in qualche maniera, sotto i

portici o in case apposite, per farle anche dormire, un po' di qua e

dilä, magari sulla paglia bianca... ma troppo ammucchiate, e

alle volte con scandalo... -
Non sarä un lavoro molto lungo... -
E' lungo si! perche si va avanti lentamente sulle grosse aiuole,
7 rumici, lapazi. 8 pastinache. 9 strapparli. 10 erbacce. n ginoc-
chi. 12 non si aspetta altro. 13 raccolte. 14 richiamarle. 15 dolga.
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tant erba!... e pö bzbna pasä una sikunda munda parke d

erba n i vena sempar sü uii spavint; e, sa kapita, una tersa
muiida. -

T. - Ma, dop, par uii ktial mez g avari pü nent da fä... -
L. — Si, pr uii kuai mez... e alura al riz al vena sü bil, tut pari ke

l par un täul. Pö al fa spiga drica e... manimäii k al maruda
al mala i spiqii, e via via i a dubiqa1. e pö i venaii kulumbi2
e qald ke bzöna quardä-g par maravilia!

alura kumeiisam a fa l post suta i pörtaq, a zia i kas3 da

tera, a fa nat l era ad cimint*, parke bei e prast bzöna mat a
ma.ü la msura8. E kuaiid al patröii al diz al fatür da mat zu i
öm8, alura nöi tüti ke andäm a taiä, a la matina bunura,
kuii la msura infilä da dri ind al gambar7, marti e martla-
dura iii spala, kuda e kude ind la seiica8, a pi par tera.
parke i stivalöii i aii da siuri... marcam kui kap-öm iii
testa. —

T. - Ma parke marti e martladura? -
L. — Par via ke kui laurä la msura. la sa rmuka9, e nöi kui marti e

la martladura. ag tiram sü l fil.
Nöi dia traska capam al nös pruzöh, e i altar piase. ke pr

al pü i aii pia.se... is mataii öni-döi iiis un pruzöii e kumeiisam.
Iiitänt ke la pü part a masö, a masö10, la fa la köva11, vöi a

posta, kuii du masö iiikruziä12 al fa l ligäm e l liga la köva. E as

va inäiic a fa bald la msura a la. zvelta; parke kuazi tüti i laüraii
nb a gurnä, ma a bot13, i fall püse laurä, i staii meii ind l akua, e

i pbrtan a ka ala fei uii bei palpi". L e fadiga ve!. parke a
sta tut al di ind l akua e tramaskä18 a scana basa, va zu i ran18,

as vena fiak, e sa sta sempar iiis l ardüzia17 ka vena l mezdi par
ni föra e surä18 uii pö. a mezdi, rüva la nosa rigura kui diznd;
e suta la gabä19 o iiis un arzi veram al nos matu20 kavanö, dam
da maii a la sküdela. dia mnestra, e tram iii kastei. ..21

Dop ke as sam arpusä, martelam la msura, e pö drenta ankamö
ind al riz a da-g una. sikunda man fin iiis la basura.

1 piegare. 2 biondeggiano. 3 vani del portico. 4 aia di ce-
mento. 5 falce messoria. 8 condurre sul lavoro. 7 gancio. 8 cote
e portacote nella cinghia. 9 ottunde 10 manipolo. xl covone.
12 incrociati. 13 cottimo. 14 gruzzolo. 15 darsi attorno. 18 le reni.
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con tanta erba!... e poi occorre passare una seconda monda

perche di erba ne vien sempre su una quantitä spaventosa: e, se

capita, una terza monda. -
Ma dopo per qualche mese (non) avrete piü nulla da fare... -
Si, per qualche mese... e allora il riso vien su bello, tutto pari
che sembra un tavolato; poi fa la spiga diritta e... di mano in
mano che matura emette piccole spighe, e via via le piega... e

poi si fanno bionde e gialle che bisogna guardarle per maraviglia!
Allora cominciamo a fare il posto sotto i portici, a preparare i

vani terreni, a ripulire Faia di cemento, perche bell'e presto
bisogna metter mano alla falce messoria... E quando il padrone
dice al fattore di metter al lavoro i lavoratori, allora noi tutti che

andiamo a mietere, alla mattina presto, con la messoria infilata
dietro nel gambero, martello e martellatrice in ispalla, cote e por-
tacote nella cinghia, a piedi nudi... perche gli stivaloni sono da

signori... marciamo col capo-uomo in testa... -
Ma perche martello e martellatrice? -
Per la ragione che col lavoro la messoria si ottunde e noi col

martello e la martellatrice Ie tiriamo su il filo.
Noi della tresca prendiamo la nostra aiuolona, e gli altri piaz-

zisti... che per lo piü sono piazzisti... si mettono ognuno su una

grossa aiuola, e cominciamo.
Intanto che la maggior parte, a manipolo a manipolo fa il co-

vone, uno apposito, con due manipoli incrociati fa il legaccio, e

lega i covoni. E si va avanti a far ballare la messoria alla svelta,
perche quasi tutti non lavorano a giornata, ma a cottimo, fanno

piü lavoro, stanno meno nell'acqua, e portano a casa alla fine

un bei gruzzolo. E' fatica veh!... perche star tutto il di nell'acqua
a darsi attorno, a schiena bassa, van giü i reni, si diventa fiacchi,
e si sta sempre nella brama che arrivi la nostra reggiora con il
desinare; e sotto il filare o su un argine apriamo il nostro amato
canestro, diam mano alla scodella della minestra, e mettiamo in
castello...

Dopo che ci siamo riposati martelliamo la messoria, e poi dentro
ancora nel riso, a darci una seconda mano fino al pomeriggio.
17 brama. 18 rifarsi un po'. 18 filare di pioppi. 20 amato.
21 mangiare.
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Iiitänt ke nöi taiam, al nös patröii ke l e kaSadür, al fa Teaea

ad gilardin1.
T. - A!... si?... Makm e-la, ni? -
L. - Drenta ind la rizera i gilardin, ki i an üzi d akua, qras kme i

duldar2, i mataii zu l sb nei3 e i fan rasa, e i staii kuac1 e i
paskülan al riz. Santind nöi a tramaskä, i kuran sempar inäiii.
al patröii al sa posta da dre da nöi, al mailda inäiic al kan a

fa-i alvä, e lü i a punta e i a masa. Se t avis-at da vad ke bei
ke i an! as fa di rustii da ri.

Kuand am fini öni-döi al nös tök fisä, föra tüti, e kuii aram
e baqäi venam a ka, a kambiä-s e a mat a la via la msura par
l iiidumäii. —

T. — In fei dia sunada a v truari strak, mei dizi... -
L. - at pö bei kapi. Sempar ind l akua, fadigä, mangä a una kuai

manera, e par kuindaz di, la vena vega8! pö as tröva fiak,
magar... e tanti i venan qald e skarasä8. E par nöi ke g am la
traska, la vina7 l e nammö fini, e kuazi la kumensa alura.
Parke, fini da taiä, bzöna mnä8 a ka.

Inura, drenta kar kui bö a tir da kuatar. Ind al maltön i röd
i fundan fin a la testa, i karazail9 tantu fund ke fina i süi i s

immaltaii, e l kar pö al süfila10. Du bm, vöi par part, a fa bald

i köv iiis al kar, uii öm a lugä-i, al bulk a guidä e vuzd: va

lä... vi sä... vi ki-is!... e i bö kun la testa a tera i s fan ind
uii grup, fund fin ai znöq, e... punta... e... dd-i... i
strapaii föra al kar!... Kuand i sciilkan nö e kadnön e

kuant aq n e.

a ka i daskargam suta l pörtaq o suta l hark o iiis l era se q i
pü sit, eis kuarcan kuii paia, kaz ka piöva. -

T. - E sta-l uii pes al riz insi iii muiitöii? -
L. — Kuiifurma al temp km al sa mata. Ma ad sblit s ag da adri par

bat. Kuand ke s bata l e una bela muisca11! gent ka stravaka

i köv iiis l era, don ke i dazligaii, öm ke i a dasteiidaii, bei

rigüld kme un lec; e pö l kavalänt al vena kuii la tröpa12 di
kaväi iii fila, al sa mala ind al mez, al da la. vuz e i a fa trutä

1 starne. 2 tortore. 3 nido. 4 quiete. 6 troppo lunga la
Sonata. 6 sciupati. 7 la musica. 8 condurre. 9 fanno carreggiate.
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Intanto che noi mietiamo, il nostro padrone, che e cacciatore,
fa caccia alle gilardine. -
Ah! si!... Ma come e ndi? -
Dentro la risaia le gilardine, che sono uccelli d'acqua, grassi come
le tortore, mettono giü il loro nido, e fanno razza, e stanno quatti
e pascolano il riso. Sentendo noi agitarci, corrono sempre avanti.
II padrone si apposta dietro di noi, manda avanti il cane a farle
levare, e lui le punta e le uccide. Se avessi a vedere che belle che

sono! si fanno rostini da re!
Quando abbiamo finito ognuno il nostro pezzo fissato, fuori

tutti, e con armi e bagagli veniamo a casa, a cambiarci e a mettere
all'ordine la messoria per Findomani... -
In fine della Sonata vi troverete stanchi, io dico... -
Puoi ben capire. Sempre nell'acqua, faticare, mangiare in qualche
modo, e per quindici giorni, vien vecchia (la musica)! E per noi
che abbiamo la tresca, la suonata non e ancor finita, e quasi
comincia allora... perche, finito di tagliare, occorre condurre a

casa.

Allora, dentro carri con buoi a tiro da quattro. Nel grosso fango
le ruote affondano fino alla testa, carreggiaon tanto profonda-
mente, che fino i chiudelli si infangano, e il carro poi sibila. Due

uomini, uno per parte, a far ballare i covoni sul carro, un uomo
ad allogarli, il bifolco a guidare e incitare: va lä, vien qua... va
di lä... ei buoi, capo a terra, si fanno in un nodo, affondati fino
al ginocchio, e... punta... e... dai... strappano fuori il
carro... quando non spezzano e catenone e quant'altro c'e.

A casa li scarichiamo sotto il portico o sotto il barco o sull'aia
se non c'e piü sito, e si coprono con paglia nel caso che piova. -
E rimane un pezzo il riso cosi a mucchio? -
Secondo il tempo come si mette. Ma di solito ci si da dietro per
trebbiare.

Quando si trebbia e un bei movimento: persone che rovesciano
i covoni sull'aia, donne che li slegano, uomini che li distendono ben

regolati come un letto; e poi il cavallante viene con la mandra dei

cavalli in fila, si mette nel mezzo, da la voce, e li fa trottare sul

10 fischia. u opera febbrile. 12 mandra.
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ins al riz par bat-al. Taiiti voit inveii as taka al burlöii1, ke l
e uii big2 valt un vutaiüa cantim3 e pasa, tut skanalä, kui du
pöli e la braga. al sa taka a du kaväi, al sa fa burlunä inturaii,
inturaii ins i spig.

Dop i don, kui furk ad lan, i völtaii al lec par pudi da-q da
l altra part. E ala fei, inde ke g e aiimö di spig s ag da sü kui
vergi. Una fila da una part e l altra da l altra s ag da drenta e s

aq kava l rist.
Faia la pasada, tüti kuii furk e furkät i levaii la paia, i dön

la fan bald fin ke la rdüaii8 ind uii muntöii luntäii par purtäla
ind uii pra libar da fa ska parke la paia dal riz l e sempar uii
pb verda.

Suta alura kun i skuv a spasä sü la büla, kun pal e raste a

fa a muntöii fin ke in tüta l era as vada una fila ad kaväi8 ad
rizön7 qald, km at vada-t ki ades.

a la sira al sa kuarca kuii tilön e kuii paia, e al di dop al sa

zlarqa. E parke ad sblit l era l e trbpa strenca, e s pö nb dastenda-l
oc- grana a qrana par fa-q capd bei al su, alura la fam tut a

skalii; e dop una kuai ura kui rasti rumpam i skalei e na fam
di altar in mod e manera da fa-l ska tut. —

T. — Kapisi ke g avari da laurä bei!... -
L. — Si, ma se l temp al veiia adri8, s ag da drenta bei. Se inveci l

taka9 a piöv, nuii sb di-t ke tribüleri! Fa sü in muntöii, dastind,
turnä a fa sü, kuarcä... e di völt al sa teiia ins l era par di
sman, fiii ke magari al büta10!

L i vera ke l riz al g a una vesta dura, e l risista asi...
Se Diu vor, a la fei al sa mzüra, al sa iiisaka, e i paizän la

pbrtaii iiis al qrane, e nöi portam a ka la nosa part. -
T. — E saka-l tut ind l istis temp? -
L. — Kuiifurma: se l i vardbz11 kuand al sa taia o sei e sak, sei e d

una kualitä o d un altra. La. qrana qrbsa la q a püse da fa a

muri ke la qrana pikula. Sei i riz ad l uia o vialöii ke l i qrös,
al q a püse da fa, sei e gapunii ke l-i pikul al fa püse prost. —

T. - S e-t di riz ad l uia vialön -
1 rullone. 2 tronco. 8 centimetri. 4 verga, bastone legato

con correggia alla punta di un bastone che fa da manico.
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riso per batterlo. Tante volte invece si attacca il rullone, che e

un tronco alto un ottanta centimetri e piü, tutto scannellato, con

i due poli e la braga, si attacca a due cavalli, si fa rotolare attorno
sulle spighe.

Dopo, le donne con le forche di legno voltano il letto per poter
batterlo dall'altra parte. E alla fine dove che c'e ancora delle

spighe, ci si da su con le verghe. Una fila da una parte e l'altra
dall'altra ci si da dentro, e si cava il resto.

Fatta la passata, tutti con forche e forchetti levano la paglia,
le donne la fan ballare fin che la riducono in un mucchio lontano,

per portarla in un prato libero da far seccare, perche la paglia del

riso e sempre un po' verde.
Sotto allora con le scope a spazzare su la pula con pale e rastrelli

a far a mucchio fin che in tutta Faia si vede una fila di cavalle di
risone giallo, come vedi qui adesso.

Alla sera si copre con teloni e con paglia, e il giorno dopo lo si

allarga. E perche di solito Faia e troppo stretta, e non si puö
distenderlo a grana a grana, per fargli prender bene il sole, allora
lo facciamo tutto a scalini; e dopo una qualche ora col rastrello
rompiamo gli scalini e ne facciamo altri in modo e maniera di
farlo seccar tutto. -
Capisco che avrete da lavorare assai!... -
Si, ma se il tempo ci viene a seconda, ci si da dentro bene. Se

invece comincia a piovere, non so dirti che tribolazione... Far
su a mucchi, distendere, tornare a far su, coprire... e alle volte
lo si tien sull'aia per delle settimane, fin che magari germoglia!

E' vero che il riso ha una veste dura, e resiste abbastanza..
Se Dio vuole, alla fine si misura, lo si insacca, e i contadini lo

portano sul granaio, e noi portiamo a casa la nostra parte. -
E secca tutto nello stesso tempo? -
Secondo, se e verdiccio quando si miete o se e secco; se e d'una
qualitä o di un'altra. La grana grossa ha piü da fare (stenta) a

morire che la grana piecola. Se e riso dell'olla o vialone, che e

grosso, stenta di piü; se e giapponese, che e piccolo, fa piü presto. -
Che hai detto? dell'olla, vialone? -
5 riducono. 6 cavalle, lunghi mucchi. 7 risone, riso vestito della
sua buccia gialla. 8 seconda. 9 comincia. 10 germoglia. n verdiccio.
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L. - T e1 da savi ke i Kapeli, fitäul ad Marsnä, uii di aii truvä ind al
kamp una spiga püse alta, püse grösa, kui granöii ke i evaii mai
vist. I aii katä2 la spiga, i aii sumnä i qran ind un uia. L an
vnend i aii sumnä i qranöii par tera; i aii arqüesc, e l an dop
i an turnä a sumnä, e i aii fai una sumeiisa növa kui gran
gros luiiq, dür ad köca3, ke ins al markä l ä kuistä uii graii
kredit.

E l vialöii l e stai furmä kuazi ind la stesa manera dai De-
Vec, fitäul dia casina Vialöii arenta a Lardirä. AI riz vialöii l
e stai püsi furtünä, tüti l aii trai zu* e ades tut al riz püse cerk8

l i kuai li kel el püsi boii.
al qapunii iiiveci Iqäla qrana pikula; eqneaddu kualitä, vüna

kun la barba cera, kel e al gapunii biaiik, e l altra kuii la barba

sküra, kel e al qapunii neqar. al qapunii al vena uii pb püsi
tardi, e parke l e pikul al saka un pb püse prast. Ma la cerka.ii

men, parke l e men boii. -
T. — Ma km e-la ke Irizl i nb tut boii a na manera —

L. — aiika li sikünd: q e i kualitä bun e kuai boii pbk: pö al fund al

pö ves magar o gras, e pö sikünd ke s a.q da l akua. Se al riz
ag maiika l akua par tanta. temp, al krasa istis, ma la grana l i
krbia, l sa. späpula facil ind la pünata ele pbk boii; se iiiveci l
akua la g dura sempar, alura al krasa fort, l e dür ad köca, ele
püse boii. Zä! al riz al nasa ind l akua., al krasa ind l akua...
al mör ind l akua.

Kla me kavala ki a.d vialöii - e dumäii la tuarö sü8 - ta dzarö ke

nöi l am7 batu km atbdi parke al nos patröii alqa taiita parsunäl
da fa laurä; ma ö vist ke in altar sit i q aii i trabiatric. G e una
mäkina fuqöil ke la va a vapür, e kuii uii sancöii la fa aiidä la.

trabiatrica. E l laür l e spadiint. Uii öm al zbata i köv dal kar
iiis la söia dia. trabiatrica, una dona la zliga i köv, ag i a da a

uii bm, l imbukadür. L imbukadür l a. kaca ind al burlöii dantä
ke l qira. da spavint e l zbrama via8 e l sfraiitüma kuai ke q va
drenta. E la belitä91 e li, ke pö da una. part vena föra l rizöii bei

nat, da un altra i qran mat, e da un altra la paia. bela. e batu, ke

i don kui furk la fan bald ins al muntöii. Pö al riz al sa fa skä al
1 hai. 2 colta. 3 cottura. 4 seminato. 5 ricercato. 6 leverö

dall'aia. 7 abbiamo. 8 afferra via. 9 il bello.
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Hai da sapere che i Capelli, agricoltori di Marcignago, un di tro-
varono nel campo una spiga piü alta, piü grossa, con granoni che

(non) avevano mai visto. Hanno colta la spiga, han seminati i
grani in un'olla. L'anno successivo han seminato i grani per terra;
li han raccolti e Fanno dopo li han tornati a seminare, e han fatto
cosi una semenza nuova con i grani grossi, lunghi, duri di cottura,
che sul mercato acquistarono un gran credito.

E il vialone e stato formato quasi nella stessa maniera dai
De-Vecchi, agricoltori della cascina Vialone presso Lardirago.
II riso vialone e stato piü fortunato; tutti lo hanno seminato,

e adesso tutto il riso piü ricercato e quello li, che e il piü
buono.

II giapponese invece ha la grana piecola; e ce n'e di due qualitä,
con la barba chiara, che e il giapponese bianco, e l'altra con la
barba scura, che e il giapponese nero. II giapponese matura un
po' piü tardi, e, perche e piü piccolo, secca un po' piü presto. Ma
lo ricercano meno perche e meno buono. -
Ma come e che il riso non e tutto buono ad un modo?...
Anche li secondo: c'e le qualitä buone e quelle poco buone; poi il
fondo puö essere magro o grasso, e poi secondo che gli si da

l'acqua. Se al riso manca l'acqua per molto tempo, cresce lo

stesso, ma la grana e fragile, si spappola nella pentola, ed e poco
buono; se invece l'acqua dura sempre, allora cresce forte, e duro
di cottura, ed e piü buono. Giä!... il riso nasce nell'acqua, cresce

nell'acqua... muore nell'acqua.
Questa mia cavalla qui di vialone - e domani la leverö - ti dirö
che Fabbiamo trebbiata come t'ho detto, perche il nostro padrone
ha tanto personale da far lavorare; ma ho visto che in altri siti
hanno le trebbiatrici. C'e una macchina caldaia che vä a vapore,
e con un cinghione fa andare la trebbiatrice. E il lavoro e spedito.
Un uomo butta i covoni dal carro sulla soglia della trebbiatrice,
una donna slega i covoni, li da a un uomo, Fimboccatore. L'im-
boccatore li caccia nel rullone dentato che gira spaventosamente
e sbrana via e frantuma quel che ci va dentro. E il bello e che poi
da una parte vien fuori il risone bei netto, da un'altra il grano
matto, e da un'altra la paglia bella e battuta, che le donne con le
forche fan ballare sul mucchio. Poi il riso si fa seccare al sole. Mi
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su. I m dizaii perö ke uiikuaidöi i q aii uii sakatbi ke kui fög
la fan ska, eig aii la furtüna da kuiisüma-n mai mia naiika
kuand al piöva. Ma al nös patröii försi al tuarä la trabiatrica,
ma al sakatbi pr adis, nb. -

T. - El riz biaiik?... -
L. - Dop, al rizön, ke l i pö l riz vasti dia so rüska galda, l va zgüsä.

al sa maiida a la pila. Lä g e una röda üzu kuala da mülii,
ke la alsa e la sbasa di pilöii ad lan, ke i pastaii al riz ke g i
suta, e adazi, adazi i q tövaii la so vesta. Pö al sa kribia, la
qüsa la s trä via, e vena föra al bei riz biaiik da mat ind la
pünata. -

T. — Bei!... E-t bzön ke t daqi una man —

L. — Nö, qrasia!... am kuazi fini! Ma son kuiitint ke intänt m e

pasä al temp a cacarä kun ti.

Glossario

anda: anitra.
andii: piccolo dell'anitra, ani-

trino, anitrotto.
tmdöii: maschio dell'anitra.
armenda-s: emendarsi, arren-

dersi, cedere.
arpegä, erpigä, arpgä: lavorare

la terra con l'erpice.
artirä-s: ritirarsi.
asa: 1. asse, tavola di legho;

2. accia, matassa di filo.
asäl: 1. acciaio; 2. assale, mozzo

della ruota del carro.
avi: avere.
ave-g dal da. di: avere materia di

cotesa, avere rancore.

B
bakaiä (baccheggiäre): discu-

tere animatamente, conten-
dere.

banda: 1. banda, corpo musi¬

cale; 2. fascia colorata per
cingere e fermare i calzoni.

barkat: 1. piccolo barco; 2.
piecola barca per traghetto di
canali o fiumi.

barsäg (versaticum): grosso nu-
bifragio, pioggia violenta con
vento e tüoni e fulmini.

baste: sellaio.
bastisö: piccolo basto, cusci-

netto che si adatta alla schiena

del cavallo, e nella sua

parte superiore di legno, so-
stiene, per mezzo del porta-
stanghe, il peso del carretto.

basura: ora bassa del giorno,
pomeriggio.

bavaro, bevaro: abbeveratoio per
polli.

bavaröla: bavagliola.
bavaröla, bevaröla: bicchiere di

coccio con becco per beverci.
belitä: abilitä, bellezza.
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dicono perö che alcuni hanno un seccatoio, che col fuoco lo fa

seccare, e hanno la fortuna di non consumarne mai neppure
quando piove. Ma il nostro padrone forse acquisterä la trebbiatrice,

ma il seccatoio, per adesso, no. -
E il riso bianco?

Dopo il risone, che e poi il riso vestito della sua scorza gialla, va
sbucciato. Lo si manda alla pila. Lä c'e una ruota come quella del

mulino, che alza ed abbassa dei piloni di legno che pestano il riso
che c'e sotto, e adagio adagio gli levano la sua veste. Poi si cri-
vella, la scorza si butta via, e vien fuori il bei riso bianco da

mettere nella pentola. -
Bene!... Hai bisogno che ti dia una mano?... -
No, grazie!... abbiam quasi finito! Ma son contento che intanto
m'e passato il tempo a chiacchierar con te.

bevula (dall'ital.) lastra di gneis.
binda: nastro grande, benda.
bindi, binde"!: fettucia, nastro.
braga: 1. braga, lista di cuoio

che imbriglia l'addome del
cavallo; 2. telaietto che sulla
botte sostiene la pevera quando

si versa il vino; 3. conio
che ferma la botte sulle
calastre.

busla, busula: 1. bussola, sca-
tola di legno; 2. manicotto di
ferro che riveste l'interno
della testa della ruota del
carro.

bruke: stivaletto senza legacci,
fornito di due pezzi elastici
laterali che li tengono stretti
al piede.

bukät: bocchetto, apertura del
fosso irrigatorio per attirare
acqua sul campo.

büskii: busecchino, sanguinac-
cio insaccato in budello di
maiale.

buta: botte dalle doghe non
molto robuste, cerchiata di
ferro o di legno, senza mani-
glie, per trasporto di vino, olio
e simili.

C

capa: chiappa.
capei: piecola chiappa, piccolo

ritaglio di campo.
cavatii, savatei: ciabattino.
cöp: cespuglio, gruppo di piante,

di animali, di persone.
cüfei: 1. piccolo ciuffo; 2. botti-

cina a fondo ovale, piü alta
che larga.

D
da: dare.
da ins la vuz: richiamare, rim-

proverare.
da-g adre: persistere, continuare,

dare opera continuamente,
attenderci con assiduitä.

drenta, dentar: dentro.
duri: dolere.
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erba murnira: graminacea dalle
foglie biancastre, erba moli-
naria.

F
feria: 1. ramo lungo e liscio,

pieghevole, pollone; 2. chiodo
molto lungo per travi.

flrlöii,furlöii: frullone, specie di
fuso che vien fatto girare
col torcere e ritorcere di
una cordicella in esso infi-
lata nel mezzo; (rulletto del)
tornio.

frarasa, ferarisa: ferrareccia,
negozio di oggetti e arnesi di
ferro.

fruzina, furbzina: forbicina.

gamisi, gamisil: gomitolo.
güqa: 1. ago; 2. grosso palo di

serro unghiato per muovere
fassi e pesi, unghia di porco.

gurgunzöla: stracchino dalla
pasta ricca di fermento verde,
che prende nome dal paese di
Gorgonzola dell'alto milanese.

I
imburni: imbrunire metalli.
inkdrsa-s: accorgersi.

K
'kadargi: seggiolaio.
kadei: catino.
kanela: 1. cannella; 2. pezzo di

bastone, matterello.
karcäv: controchiave, gheriglio

della serratura.
karsensa: crescenza; stracchino

grasso, deliquescente.
kasina: 1. cascina; 2. fienile;

3. agglomerato di case nella

campagna, per abitarvi lavo-
ratori di azienda agricola.

katä: 1. (rac)cogliere; 2. sorpren-
dere.

kavanöii: grossa cavagna,grosso
canestro composto di due ca-
vagne sovrapposte, con co-
perchio girevole, a tenervi
pulcini.

kaväs: capezzo, raccolta di cose
Ordinate per capi.

kavgulöii: grossa clavicola di
ferro per tener insieme travi o

grosse parti di un carro e

simili.
ki: qui. da ki indri: di qui

indietro, per il passato, gli an-
tenati.

kuarcä (cooperculum): coprire
con coperchio, coprire in
genere.

kuartiro: quartirolo, stracchino
che si confeziona col latte au-
tunnale del quarto taglio di
erba, ricco di trifoglio che da
latte grasso.

kuartirola: erba di quarto taglio
autunnale, ricca di trifoglio
ladino (Trifolium repens).

küge: eucchiaio.
kunfurma: conformemente,

secondo.

kunka: (conchiglia): 1. vaso
piatto oblungo, seavato in un
tronco per tenervi acqua o

mangime per animali; 2. vaso
simile di terracotta; 3. bacino
chiuso ma apribile per far sa-
lire o scendere barche in un
canale a vari livelli.

kunsnä: consegnare.
kunzubia: eiaseuna delle due

liste di cuoio che congiungono
incrociatamente la briglia del-
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l'uno con la collana dell'altro
dei due cavalli sotto il carro
perche procedano d'accordo.

kuparö: piecola tegghia, piccolo
coppo per pappine.

kurent: corrente, trave principale,

trave o travetto che so-
stiene traversine.

kürlät: curletto, cilindro di
legno o di ferro che si sotto-
pone a pesi per trascinarli,
rullo, verricello.

kusä (da kösa causa): fare,
lavorare (in senso indetermi-
nato).

L
lavü: lavoro, cosa, mestiere; di-

d-lavü: giorno feriale.
lez: leggere; lez la vita, palesare

tutti i fatti altrui, criticare,
censurare.

liska: erba palustre dalle foglie
tenaci, carice.

lisköii: liscone, grande erba
palustre dal fusto pieghevole,
usata per fare stuoie, carice
grande.

lötna (lutum): pezzo di fango
seccato, mattone crudo, lö-
tona.

lutne: lavoratore che fa lötone,
mattoni da cuocere in fornace.

M
maladät: maledetto, cattivo, in-

gannatore; andä da maladät,
andare molto disagevole;
ave-g dal maladät: essere in-
fido, essere subdolo.

malta: malta, fango; malta. förta:
argilla.

mangalana: mangialegna,limaa
denti grossi per limare legni.

marsi'möni'.-marciume, cosamar-

cia, cumulo di cose in disfaci-
mento.

masa: 1. mazza, grosso martello
di legno per battere su scure
da spaccare o su conio di
ferro.

masa dal fii: lama grossa di ferro,

lunata, montata su un
bastone con pedale, che serve
a tagliare fieno a colpi di
piede.

masc: 1. maschio; 2. grosso ma-
stio, perno che passa per lo
scanno anteriore del carro, e

rende possibile la sterza.
maskadis: maschereccio, alluda,

cuoio pieghevole conciato con
allume.

masti (Ministerium): mestiere,
lavoro, affare, compito, im-
broglio; mat a mäste: mettere
a lavorare, correggere, rintuz-
zare un impertinenente; vis a
moste: essere pronto per l'uso,
essere oecupato.

masük: mazzueco, contropeso,
pezzo di legno pesante che si

applica alla estremitä posteriore

del baggiolo quando si

porta in ispalla un solo peso,
secchio, ecc.

mat: mettere; mat zu: cessare,
interrompere un lavoro; mat
zu idm: condurre gli uomini
al lavoro, assegnare loro il
lavoro; mata-g-la: metterci tutto

l'impegno; mat suta: sotto-
mettere; mettere sott'acqua,
allagare; mat suta la gö'ba:
sottomettersi a lavorare.

matu: 1. matto; 2. amato.
meza (mensa): mensa, tavola

abbastanza ampia per impa-
starvi pane, tavola mobile.
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milasinati (vocabolo tolto dalla
Bibbia): moltitudine di
persone di varia condizione, folla
multiforme.

mira: 1. mira, punto di riferi-
mento; 2. luogo, posto,
posizione.

msirö, msürö: messirolo, piecola
falce messoria, per cogliere
erba.

mudil: 1. modello di abiti, di
oggetti, disegno; 2. modulo,
apertura misurata per passag-
gio di acqua, bocca misurata
di acqua di irrigazione.

muisca: mossa, agitazione, opera
febbrile.

müq: mucchio, ammasso.
muiata: molletta, piecola molla;

muiata da fög: molle per ca-
minetto; muiata da pus: gan-
cio a molla per inchiudervi il
manico del secchio che scende
a prender acqua nel pozzo.

muntburlöii (monte che rotola):
ammasso che preeipita; aiidä
a muntburlöii: andare a cata-
fascio, andare in rovina.

müt: muto; pez müt: peso grave,
peso di cosa non soffice, che
non risuona, piü grave del
normale, dell'aspettato.

N
nitöii: deposito di pantano, melma

densa.
nudä: 1. nuotare, star a gaila;

2. stare sommerso.
ni, vni: venire.

pala: pala, arnese di legno con
manico per rimuovere grana-
glia, sabbia, acqua, ecc.

paldt: palotto, pala con labbro
rialzato, quasi conca, per
rimuovere e contenere acqua,
terra, ecc.

palpe, parpi: involtino, piecola
somma di danaro.

panät: piccolo panno, pezzuola;
panät da naz: moccichino;
panat da mat in kö: fazzoletto,
panno per coprirsi il capo.

papüc, papüs: papuccio, scarpa
rozza fatta come babbuccia,
da servire per lavori nei
campi;

paradura, palidura: paratoia per
acqua, tavola per chiudere
acqua di irrigazione mediante
incastro.

parpäia: 1. farfalla; 2. eiaseuno
dei due o piü occhioli di porta
o finestra a forma di ala di
farfalla, che girano sui car-
dini corrispondenti.

pavarei: paperino, il piccolo del-
l'oca, appena nato.

pis: 1. pezzo, pezzo di roba;
2. pezzo, tavolone di legno,
tassello; pes ad rur, tassello di
quercia; 3. pes, un pes: tratto
lungo di tempo.

piröta: pirota, abbeveratoio ro-
tondo di terra cotta a forma
di cono tronco, basso, per
polli.

prazantä: 1. presentare; 2. pro-
vare, applicare porte, finestre
ecc. se si adattano al telaio
loro.

pudarö: potatoio.
pui: pollo, gallinaccio in genere,

da cortile.
pulii: 1. piccolo del tacchino,

tacchinotto; 2. tacchino grosso,

da mangiare.
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puzmäsc: postmaschio, clavicola
secondaria che lega il raiigöii
alio skan nel carro.

R
radöii: rasiera, regolo, matte-

rello per rädere lo staio ripieno
di grano.

ragä: radiäre; ragä fög: radiär
fuoco, mandare scintille di
fuoco.

raiigöii: rangone, traverso che,
poggiando sul pilastro (skan)
del carro, si stende un po' in
fuori sostenendone il letto e

proteggendo la ruota.
raiisia: roncola montata su per-

tica per tagliare rami in alto
dell'albero.

rapüblika, repüblika: 1. repub-
blica; 2. racimolatura, ritagli
di carne, salame, lardo e altro,
che fa il salumiere.

razgöii, rezgöii: sega a grossa
lama e forti denti, tirata da
due uomini, e serve a segare
grossi tronchi.

rasnöla: coltello a serramanico
a lama ricurva.

rdüv: sorprendere, cogliere sul
fatto; ridurre a, raccogliere,
riunire.

re<7a: reggia, nastro di ferro di
varia larghezza e lunghezza
per cerchiare carri, botti,
ecc.

rfenda, refenda: sega a nastro
montata nel mezzo del telaio,
e serve a rifendere, segare per
mezzo tavole di legno.

rigät: regolo, righetto.
rimaz, rümaz: rumice, lapazio.
rmukä: ottundere.
rzina, arzina: capruggine, soleo

che tiene le doghe unite al
fondo della botte, del mas-
tello.

rüzebuz (spingi e fa buchi): con-
fusione, miseuglio confuso;
a rüzebüz: a catafascio.

sap, sapa: 1. ceppo, parte della
pianta, dell'albero che sta nel
terreno; origine prima; 2. ta-
gliola.

scasag, scasig: spesso, fitto,
denso.

scinkä, scankä: spezzare via,
strappare, lacerare.

seukä, eukä: schioccare.
seunfa: gonfiamento, ingorgo

d'acqua, invaso, piena in un
canale, dell'acqua di irrigazione.

zei: falsa fragola, erba che con
corde serpeggianti infesta
rapidamente il terreno.

sflöta: frotta, gruppo numeroso
di persone, di animali.

sfrakasä: fracassare.
sfuiö: sfoglioli, pezzi liberi di

paratoia d'acqua, che scor-
rono nel relativo incastro.

skalei: 1. gradino di scala;
2. piecola scala; 3. eiaseuna
delle due intelaiature del letto
del carro, costituita da due
correnti legati da traversi,
che sembra una piecola scala,
su cui si stendono le tavole a
formare il letto del carro
stesso.

skan: 1. sedile di legno a tre
piedi, con o senza spalliera
(arma); 2. eiaseuno dei due
rialzi o pilastri che poggiano
sull'assale del carro a quattro
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ruote, e sostengono il letto
o piano del carro stesso.

ziä: allestire, preparare.
sigöii, seqöii: mastellone.
sigts: seghetto per erba a forma

di mezza luna, inastato su un
manico di circa sessanta centi-
metri che serve a segare erba
lungo i fossi e le rive acciden-
tate.

zmansirö: scopetto a mano,
spolverino.

znöq, znöc: ginocchio.
spaula: spatola di legno o di

ferro per liberare le fibre del
lino dalle scorie.

spinäs: 1. spinaccio, ortaggio
largamente coltivato; 2. car-
datoio, piccolo arnese per pet-
tinare lino o canapa, formato
da una assicella da cui spor-
gono molti denti di ferro.

sprapözat, sprupösit: sproposito;
gros da sprapözat: straordina-
riamente grosso.

strakii: stracchino, formaggio
molto giovane, tenero, di pa-
sta molle.

strase: straccivendolo, raccogli-
tore di stracci; vuzä kmi un
strasi: gridare a squarciagola
come fa il raccoglitore di
stracci per le vie.

striqa, strik: strettoia, lista di
cuoio che dal morso del
cavallo arriva al sommo della
collana, e mira a tener solle-
vata la testa del cavallo.

strafun: spiegazzamento, cosa
spiegazzata, cosa di nessun
importanza, cianciafruscola.

zuv: giogo per buoi.
zuät: giogo piccolo per un solo

bue.

suklöii: scarpe con sottopiede di
legno.

sutküa: sottocoda; 1. braga
breve, semplice, fatta di una
lista di cuoio che passa sotto
la coda del cavallo; 2. rimpro-
vero aspro; da uii sutküa: rim-
proverare aspramente.

takä: 1. attaccare; 2. cominciare.
tarii, terii: terreno.
tarsenga (transienda) : passag-

gio tra la via e il campo;
'accesso traverso dalla strada
a luoghi adiacenti.

ten,: tenere; ten da kiint: rispar-
miare.

tera: terra; fa tera: procedere, far
progressi.

testa: testa; testa dal quadril:
mezzo mattone; mür ad qua-
tar test: muro dello spessore
di quattro teste, di due mattoni.

tira: fila, serie.
tö: togliere, prendere; a la va-t-

l-a-tö: vai a prendertela, come
capita.

torz, torg: torcere.
tös: scodellino di legno tornito,

senza piede.
tribüleri: agitazione, confusione.
tulbrint: tutto torbido, molto

torbido.
tundil: leggermente tondo;

1. legno arrotondato, bastone
di legno, di ferro arrotondato;
2. crusca di frumento ricca di
farina.

tuiidöii: 1. grosso piatto rotondo;
2. pezzo di arco di terracotta
per fare archi.
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U
ukei: ochino, papero molto svi-

luppato, ma non ancora oca,
che ancora ha la voce in fal-
setto.

uraga: 1. orecchio; 2. orecchio,
fianco ripiegato dell'aratro
che rivolta la zolla, vomero.

V
vasi, vasil: botte dalle doghe

forti, dai cerchi robusti, con
due anse davanti e due dietro
per poterla trasportare.

veram: 1. verme; 2. anello a
forma di spirale.

verga: verga, bastone snodato,
formato di un manico (manag)
e di un battitoio (skusura) che

serve a battere, trebbiare le
messi.

via: via; mat a la via: pre-
parare (per la via; per
andare in pubblico), addobbare,
ornare.

vina: vigna; 2. vina — finu-finu:
suono stridulo di va e vieni
tra due legni che si sfregano,
musica noiosa.

vita: vita; fa vita: faticare; a
vita pirsa: a perdita di vita,
disperatamente.

vlata: veletta, fazzoletto che
la donna si mette al collo per
ornamento, per decoro.

varä: arare.

Z vedi sotto S
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