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DOMENICA LAMPIETTI-BARELLA

Glossario del dialetto di Mesocco*

II

BÖN, bene

L'e bön che tei nacia subit dal dutör, t'ai
schivou da naa a l'uspedd: e bene che sei
andata subito dal dottore, hai evitato l'o-
spedale

BÖN, s.m. gheriglio
El bön de chesta noseta l'e marsc: il
gheriglio di questa noce e marcio

BONAMÄN, buonamano, mancia che si
dava il primo dell'anno
I ragazzi, di buon'ora andavano di casa
in casa ripetendo: «Bon di, bon ann, feli-
ce capodann, bon principi e bona fin,
lenga vita e sanitä», al che la massaia ri-
spondeva: «Bondi, bon ann a vegn, po-
ver matonitt» e li congedava con qualche
centesimo. Ii pomeriggio, dopo i vespri,
tutta la banda si recava a ricevere la bo-
namano dal parroco a dai «Signori» del-
la Famiglia a Marca

* DOVEROSA MESSA A PUNTO

E' nostro dovere di rendere attenti i let-
tori dei «Quaderni grigionitaliani» che le
note alia trascrizione del dialetto, che nel
fascicolo scorso abbiamo premesso al
Glossario di Mesocco, sono state da noi
riprese dal Vocabolario del dialetto di
Roveredo senza interpellate il loro autore,
prof. Ottavio Lurati. Gliene chiediamo
venia, certi di ottenerla, anche se consi-
derazioni di carattere pratico non ci per-
metteranno di applicare i severi criteri
scientifici nell'accentazione delle parole.

Il redattore

BÖNDÖN, s.m. cocchiume

Te vea el böndön dal butisell, che un vo
vedee se l'e scia el buteir: leva il cocchiume

dalla zangola girante, che vogliamo
vedere se il burro e fatto.
Modo di dire: el tegn da la spina e 'I
lassa na dal böndön: crede di far econo-
mia, mentre invece scialacqua

BONERBA, s.m. mariuolo
In dö t'ei stacc bönerba: amo a faa quai
balössaden?: dove sei stato mariuolo: a

far ancora qualche monelleria?

BÖNANÖCC, buona notte
Bönanocc, dörmin begn, ni son strach e
vai a durmi: l'e öra da a trd sgiü
'l cd: adess e vai a truvd duman, bona
nocc: i va semper a durmi prest coma la
galinen: negn un va a slufi, perche an-
chei, u n'a strapazbu, l'e öra da na a
fd nana

BÖNDl, buongiorno
«Böndi bön ann, felice capudann, bon
prencipi e bona fin, lenga vita e sanitä».
Era questo l'augurio, che di bocca in boc-
ca veniva ripetuto da grandi e piccoli il
primo giorno dell'anno

BÖNMAISTER, s.m. assenzio

BORA, s.f. tronco d'albero sfrondato e

scortecciato
/ a menou la boren a la rasiga per falen
rasighe: hanno condotto i tronchi alia se-
gheria per farli segare

BÖRGNA, s.f. bernoccolo
Chell pover fane l'e regbu, I'a picou sgiü
la testa su un sass, gh'e nice fora una
borgna sul frönt, che 'I par gnanca piü
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lui, tant l'e disfiguröu: quel povero bambino

e caduto, ha battuto la testa su di
un sasso, si e procurato un bernoccolo
sulla fronte, che non sembra piii lui, tanto
e sfigurato

BÖRGNA, s.f. testone d uro, testardo
El gb'a una borgna cbell galupp, ess po
ne töndel, ne pelell, el fa semper cbell che
7 v6 lui: e testardo quel monello, non lo
si puo ne tosare, ne pelare, fa sempre
cid che vuole.

BÖRGNOCUL, s.m. bernoccolo
I pömdetera chest ann i e pien de börgno-
cul e ghe n'e dent begn de marsc: le pa-
tate quest'anno sono piene di bernoccoli
e poi ce ne sono molte di marce

BÖRATT, s.m. boscaiuolo
/ boratt i e venicc in pais a fa provista e
i e passdi su cargdi coma asen: i boscaiuo-
li sono scesi in paese a far provvista e

sono saliti carichi come asini

BÖRZA, s.f. sacco di pelle, che si allac-
ciava in cima con una stringa: portamo-
nete
Quando si macellava un becco od un
montone c'era sempre qualche uomo che

sapeva conciare la borsa dell'animale e
adattarla a sacco per le monete d'oro o
d'argento. Nei lontani tempi passati le
monete d'oro da Fr. 10.— e i marenghi
da Fr. 20.—, da Fr. 50.— e da Fr. 100.—
circolavano con piü frequenza che oggi-
giorno, poiche gli impiegati federali rice-
vevano lo stipendio in monete d'oro. Que-
ste borse servivano poi anche per conser-
varvi fresco il tabacco, per la pipa.
U ciapou la paga: i marengh meti vea in
la börza de pell: ho ricevuto la paga: met-
ti i marenghi nella borsa di pelle. Chi fa
de so testa, paga de so börza: chi non
vuol accettare consiglio, prima o poi se ne
pentira

BÖRZA DEL PASTOR, s.f. capsella bursa
pastoris
Näden in campagna a catd börza da
pastor fin che l'e bela fresca; un gh'a da

durala a fa cunserva, sciropp e vin: an-
date nella campagna a coglier borsa da
pastore fintanto che e bella fresca; dob-
biamo usarla per preparare conserva, sci-

roppo e vino

BÖRZÄCA, s.f. cartella
In la börzaca i gh'a sgiü la tualeta, la
matita, l'abecedari e el fascicul: nella
cartella hanno la lavagnetta, la matita, il sil-
labario ed il fascicolo di aritmetica

BÖRZlN, s.m. portamonete
A bönamdnn u impiemi el börzin de ghei:
a buonamano (per Capodanno) ho riem-
pito il borsellino di centesimi

BÖRZÖN, s.m. benestante

/ börzön d'Andergia i gh'a la stalen pie-
nen de bei bes-c: i benestanti di Andergia
hanno le stalle piene di belle bestie

BÖSCH, s.m. bosco
El bösch el ripara i prömestiv dai scop,
da la valanghen e anca dal frecc: il bosco
ripara i promestivi dagli scoscendimenti,
dalle valanghe e anche dal freddo

BÖTÄSC, s.m. pancione
Che bötasc la gh'a la nossa genuscia, l'e
mai sazia: che pancione ha mai la nostra
giovenca, non e mai sazia

BÖTEGA, s.f. bottega
L'e corned na a la bötega a crumpd a
creia, ma l'e pe miga tant corned dopu a

paga: e comodo andare alia bottega a

comperare a credito, ma non e poi tanto
comodo a pagare

BÖTÖNÄA, v. abbottonare
Quand l'e dre a bötönass el gipin, l'e segn
che la vo taie la gorda: quando sta ab-
bottonandosi il giubbetto e segno che ha
libera uscita

BÖTÖNiTT, p.m. distinzione militare di
buon tiratore, costituita da due bottoncini
color oro da applicare alia manica della
giubba
AI cörz de recluta el me nöd I'a ciapou i
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botbnitt: l'era content, I'e subit nice a fai
vedee: al corso di recluta il mio nipote ha
guadagnato i botonitt: era contento, e
subito venuto a farceli vedere

BÖU, s.m. insetto
Quanti bou ghe su chela pianta: quanti
insetti ci sono su quella pianta. El gh'a el
bou in la crapa: ha il verme nella testa;
cosi si dice di una persona che fa il bron-
cio

BRACH, agg. ubriaco
L'e rivou a cd brach, cone: e arrivato a
casa ubriaco, finito

BRAGA, s.f. mammella gonfia della bo-
vina, che deve dar presto vitello
Che bela braga la gh'a sgiü chela vaca:
la promet begn, la gh'a idea da fa un bei
po' de lacc: che belle mammelle gonfie
ha quella mucca: promette bene, darä
certo un bei po' di latte

BRAGA, s.f. brache, pantaloni
Nel ristorante le consumazioni venivano
sempre pagate dall'uomo e mai dalla donna

che lo accompagnava: e'era percio il
detto: in do gh'e braga, cota non paga:
dove e'e uomo {braga), donna {cota) non
paga

BRAGA D'ÖRZ, s.f. erba pidocchiata
Lycopodium
Piantina cespugliosa di un bei verde, con
fusti alti fino a 25 cm. Cresce nei boschi
ombrosi e umidi. L'adoperavano i conta-
dini sui promestivi per filtrare il latte in
maniera molto primitiva. In un recipiente
di legno a forma di semisfera, con un foro
nel fondo, veniva infilato un fascetto di
braga d'drz: vi si versava il latte che at-
traverso gli intricati steli della piantina,
si filtrava. Dopo l'uso, la braga d'orz
veniva ben lavata e risciacquata e poscia ap-
pesa ad asciugare; cosi poteva servire per
diverso tempo
Cola el lacc e pe va subit al bid a lava
la braga d'orz in I'acu curenta: filtra il
latte poi va subito all'abbeveratoio a la-
vare Perba pidocchiaia nell'acqua corrente

BRASA, s.f. brace

Tegn da cunt la brasa, che un gh'a da
metela int'el supres, per suprese la bian-
cheria: tieni da conto la brace, che dob-
biamo metterla nel ferro per stirare la
biancheria

BRÄSA, s.f. freddissimo, crudo
Che bräsa chesta matina i e cinq gradi
sott zero: che crudo stamattina, sono cinque

gradi sotto lo zero

BRASGE, v. belare (ma anche piangere)
Chela povera cavra la feniss piü da brasge,
perche i gh'a tolt vea el so cavretin: quella
povera capra non finisce piu di belare,
perche le hanno tolto il suo caprettino.
Dice la mamma al bimbo piagnucolone:
fdi miga amo fenü da brasge?

BRÄSGIULA, s.f. barbagianni, uccello
notturno. Lo si credeva annunciatore di
morte
Chesta nocc I'a cantou la br.'sgiula: l'e
segn che vo muri quaidün qu.esta notte
ha cantato il barbagianni: e regno che

qualcuno morira

BRASGIULEDA, s.f. chiacchiera
Alle ostinate chiacchiere di certe linguac-
ce, qualcuno annoiato e stizzito esclama-
va: dddigh un tai una bona vblta a ehesten

brasgiuleden che stornin la sgent:
date un taglio a queste chiacchiere che
assordate la gente

BRASGIULÖN, s.m. piagnucolone
L'e un brasgiulon chell fancin: l'e miga
san: e un piagnucolone quel bambino:
non esano
BRATÄNA, s.f. calura
Va miga fora in bul cun chesta bratana,
che tu poi ciapa un colp de zou: non
uscire a testa scoperta con questa calura,
che puoi buscarti un'insolazione

BRAZZ, s.m. vecchia misura equivalente
a 60 cm, lunghezza di un braccio circa
L'e miga amo alt un brazz e el vo ge fa
valei la so resbn: non e ancora alto un
braccio e giä vuol far valere le sue ragioni



brech per il burro

BRECH, s.m. mastello di legno col coper-
chio, dove si conservava il burro cotto
Chest'ann I'ann be rendu la vachen in alp:
un a colou un brech pien de buteir: ab-
biamo avuto un bei profitto quest'anno
dalle vacche inalpate: abbiamo fatto scio-
gliere un mastello colmo di burro cotto

BREGALDÄA, v. preparare, cucinare

L'e rivou tard: I'era sge mesdi passou, el
s'a bregaldou su in pressa un po de disne
e pe l'e subit nacc a mbnt: e arrivato tar-
di: era giä mezzogiorno passato. Si e pre-
parato in fretta un po' di desinare e poi e

subito andato sui monti

BRELI, s.m. pigrone
Movet seid, breli, che t'ei mai vultou:
muoviti pigrone, che non sei mai pronto

BRET, s.m. brodo
Per fa un bon bret, es gh'a da mett sgiü
la cam in l'acu quand l'e amo fresgia e

giungigh tanta verdura. Se invecia es vo

una bona cam, es gh'a da metela sgiü in
l'acu che bui: se si vuole un buon brodo,
si deve mettere la carne nell'acqua quan-
do e ancora fredda e aggiungervi tanta
verdura. Se invece si vuole buona la carne,

la si mette nell'acqua che bolle

BREVA, s.f. forte aria del sud

Gh'e seid una breva forta, el vo sicur vent
a piov: spira un'ariaccia forte, che minac-
cia pioggia

BRlA, s.f. briglia
Metigh su la bria al cavall che gh'o da

naa a San Bernardin a mene su la prbvi-
sta ai pastor de Vignün: metti la briglia
al cavallo, che devo andare a San
Bernardino a condurre la provvista per i pa-
stori di Vignuno

BRICH, s.m. dirupi, scogli

El casciadoo l'e curagios, el pasa per tucc
i brich: il cacciatore e coraggioso, passa
attraverso tutti i dirupi



BRÖCCH, s.m. ronzino
L'a face begn a vend chell bröccb: el va-
leva piü gnent: bene ha fatto a vendere
quel ronzino: non valeva piü niente

BROCH, s.m. erica, fiore silvestre
Int i paseul e int i prai magher ghe cress
una quantitä de broch: nei pascoli e nei
prati sterili crescono le eriche in gran
quantita

BRODA RUSTlDA, s.f. zuppa di farina
bianca arrostita
Nella padella rosolare con burro farina
bianca: aggiungere acqua fredda e un piz-
zico di sale: rimestare continuamente: a
seconda dei gusti, aggiungere patate ta-
gliate a eubetti, dadi o brodo di manzo.
Che bön odörin de bröda rustida in la
vössa cusina, anda Menga, e tiri fin gola:
che buon odorino di zuppa arrostita nella
vostra cucina zia Menga, mi fa gola

BRÖLD, s.m. montone
Che fadiga a te föra dal gasgell la peiren:
chell bröld el saltava in aria coma un in-
diavolöu, quasi quasi el me scaraventeva
a tera: quel montone spiccava salti in aria
come un indemoniato, quasi quasi mi sca-
raventava a terra

BRÖNA, s.f. fontana (dal tedesco Brunnen)

Tira vea chell fancin da la bröna, che el
pö bröned dent in l'acu: allontana quel
bambino dalla fontana, che vi puo cader
dentro

BRÖNZ, BRÖNZÄT, s.m. calderuolo piü
largo in basso che verso l'alto
Lo si adoperava sui monti per cuocervi
la minestra, se di formato grande e per
farvi il caffe, se piccolo. Era per lo piü
di rame, stagnato internamente.
Chell bronz l'e da sustagne: es ved tutt
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el ram: es po piü fidess a fa dent el da
mange: bisogna far stagnare quella cal-
daiola: si vede tutto il rame: non ci si puö
piü fidare a farvi cuocere il cibo

BRÖSTULEN, s.f. croste
Mett su sula brostulen inguent de la Pe-
tronila: la sechen e la vann vea subit:
metti sulle croste unguento della Petronilla:

seccano e spariscono subito.
C'erano delle donne che a base di cera
vergine, ragia, sego, resina ecc., sapevano
preparare unguenti casalinghi molto effi-
caci nella guarigione di croste, ferite, bub-
boni e cost via. Sempre accondiscendenti
ad ogni richiesta, queste guaritrici si pre-
stavano volentieri per qualsiasi bisogno.
Esse erano persuase che il rimedio fosse
piü efficace tenendo rigorosamente segre-
ta la ricetta miracolosa: e se i loro con-
giunti non fossero stati all'erta per sco-
prirla, questa sarebbe irrimediabilmente
scesa con loro nella tomba

BRÖZZ, agg. sporco
Cbell t'ei brozz, tira fbra almeno el scus-
saa: come sei sporco, levati almeno il
grembiule

BRUSCHfiE, nevischiare leggermente,
specialmente con vento, quasi a bufera
El brusca in Balnisc, el voo fiocd: ne-
vischia in Balniscio, nevichera

BRUSS (a...), locuz. avverb. a bruciapelo
L'e rivou a bruss a ciapd el treno: e arri-
vato a bruciapelo a prendere il treno

BRUSS, s.m. bruscolo

Di persona odiosa, antipatica, si dice:
la vedi coma un bruss int un ecc: la vedo
come un bruscolo nell'occhio

BRUS'CE, v. spazzolare

L'a ciapou una bela brus'ceda a cascia cul
camös de sfros: ha preso una bella spaz-
zolata a caccia col camoscio di frodo

BRUS'CIA, s.f. spazzola
Mett la brus'cia al so post, se tu vo subit

trbvdla: metti la spazzola al sua posto, se
vuoi subito trovarla

BRÜSE, v. bruciare

Lassadigh miga i zofrich in man ai fane,
che i po brusess: non lasciate gli zolfa-
nelli nelle mani dei bimbi che possono
bruciarsi

BRUSECC, s.m. bruciore di stomaco
Fala ches almeno un ora la pulenta, se de
no la me cascia el brusecc: falla cuocere
almeno un'ora la polenta, se no mi causa
il bruciore alio stomaco

BUA, s.f. male
Si usa dire ai bimbi: in do lu gh'ai la bua,
int el pancin?: dove hai male, nel pan-
cino?

BUÄSCIA, s.f. stereo bovino
Guarda in do tu mett i pei, tu ved miga
che l'e pien de budscen?: guarda dove
metti i piedi, non vedi che e tutto pieno
di sterchi?

BUBE, v. abbaiare

Ldssigh fa la vos grossa un po anca ai
alter, buba miga semper ti, che tu te fai
te vea dala sgent: lascia far la voce grossa
un po' anche agli altri, non esser sempre
solo ad abbaiare, perche ti fai mal volere
dalla gente

BUDELL, s.m. intestino

Quando si faceva la mazza casalinga, ap-
pena ucciso e sventrato il maiale, le donne

si recavano con la cesta degli intestini
al vicino riale per pulirli. Sulla sponda
del riale scioglievano accuratamente il
groviglio, tagliavano gli intestini su mi-
sura, con apposito bastoncino li rovescia-

vano, li lavavano ben bene, li risciacqua-
vano e li portavano a casa.
Per disinfete i budei es gh'a da meti sgiü
int un sedell cun acu, saa e aseit: per di-
sinfettare gli intestini, bisogna metterli in
un secchiello con acqua, sale e aceto



BUGHfiDA, s.f. bucato
Per fa vent piu bela bianca la bugbeda,
u metu da part quater tolen de scendra
de lenz: per meglio candeggiare il bucato,
ho messo da parte quattro latte colme di
cenere di tiglio

BUGHEDfil, s.m. ceneracciolo
Va al ri a lavda el bughedei che l'e stopp,
el lassa piu passd la lessiua: va al riale
a lavare il ceneracciolo, che e intoppato
e non lascia piu passare la lisciva

BÜGHER, s.m. sgobbone
1 e fortunei che chell pradei l'e bon bü-
gher: sono fortunati che quel falciatore
e un buon sgobbone

BUGNÖN, s.m. bubbone
Chell bugnon el gh'a face vent la fevra:
quel bubbone gli ha fatto venir la febbre

BÜI, s.m. trogolo
Tronchetto d'albero scavato. Se piccolo,
serve per versarvi il beverone ai maiali.
Se grande, serve da fontanella e da abbe-
veratoio al bestiame sui monti.
Va al bui a bevere i vedei: va ad abbeve-
rare i vitelli alia fontanella. Buta sgiü la
colobia int el bui del purscell: versa il
beverone nel trogolo del maiale

BUlI, v. bollire
Guarda se el lacc el bui: lassel miga nd
per el fech: guarda se il latte bolle: non
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lasciarlo andare al fuoco
Modi di dire a uno che e pieno di fastidi:
lassela bui, ciapetela miga: lascia correre,
non prendertela

BUL, agg. nudo, scoperto
Gh'e nice i balbrdon cul std in bul al
zou: col stare al sole a testa scoperta, gli
sono venuti i capogiri

BUIBEI, esclamazione di disapprovazione
Anda Menga, s'e amo dre a spadeline?
«Buibei! E spadelini asse la matina, adess
em logbi»: zia Menga state ancora cuci-
nando? «Buibeil Cucino gia abbastanza
in mattinata, adesso mi riposo»

BUlN, s.m. bovino
1 bes-c buin i passa l'estat su i alp de
Muccia e de Vignun

BULIVERZÖU, di malumore, avverso,
sconvolto, perturbato
Cuntrariel miga anchei, che l'e tutt buli-
verzou: el pödria cid fora in cativeria:
non contrariarlo oggi, e tutto sconvolto:
potrebbe dare in escandescenze

BÜLO, s.m. maestro nella sua arte
L'e un bülo int el so mestei: gh'e nissün
che ghe po bagne el nas: e un maestro
nel suo mestiere: non e'e chi gli sta alia
pari

BURABÄI, s.m. confusione, andirivieni
L'e un burabdi de gagnoter che i giuga in
la straden: es stanta a passd: e un
andirivieni di ragazzi nelle strade, che si sten-
ta a passare

BURDELE, v. scompigliare, mettere in
subbuglio
El falchett l'e gulou dent int el recint e

I'a burdelou tuten la gälinen: il falco e

piombato nel recinto ed ha messo in
subbuglio tutte le galline

BURDELERI, s.m. chiasso assordante
Per fortuna la clinica l'e lontana da chell
burdeleri: fortuna vuole che la clinica sia
lontana da tutto quel chiasso

BURDELL, s.m. rumore, chiasso
Laden miga burdell, che mi gh'o da scriv:
non fate chiasso che io devo scrivere

BURDÖN, s.m. rapa
Seimen begn burdon che i e san e i rin-
fresca: seminate tante rape, che sono sane

e rinfrescano

BURELL, s.m. ceppo particolarmente de-
stinato ad essere bruciato
Fend cui burei e porta i fissul in legneira:
spacca quei ceppi e porta i pezzi nella
legnaia

BURfiLA, s.f. panellino di burro
Ouand tu casa, regordet da te vea una
burela de buteir da te dre a cd: quando
prepari il burro, ricordati di levarne un
panellino da portare a casa

BURELÖN (a...), locuz. aw. rotoloni
Se el piov el di de l'Ascenzion la vann la
vachen a burelon: se piove il giorno del-
l'Ascensione, le vacche vanno ruzzoloni

BURGNÖCHEL o BURGNÖN, s.m. ber-
noccolo
L'e nacc a picch, gh'e nice fora un bur-
gnochel sul front: e andato a ruzzoloni e
si e fatto un bernoccolo sulla fronte

BURfCCH, s.m. Ciuco, asinello
lncantet miga per strada, pover buricch,
se un vo rive a cd amo de di: non incan-
tarti per la via, povero ciucherello, se vo-
gliamo arrivare a casa ancora di giorno

BURLANDÖTT, s.m. scapestrato
Anca chell pover diaul I'a trace su dumd
burlandott, che i el fa tribold: anche quel
povero diavolo ha allevato solo scape-
strati, che lo fanno tribolare

BURZACÖN, s.m. pigna
Quand la pescen l'enn cargaden de burza-
con piü che matan ghe nass maton: quando

gli abeti sono carichi di pigne, nasco-
no piü maschietti che bambine.
Con le pigne degli abeti si preparano tin-
ture per la lana filata in casa
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BUS, agg. cavo
Chest sciucch l'e bus, mezz marsc: questo
ceppo e cavo, mezzo marcio

BUSARD o BUSIÖS, s.m. e agg. bugiardo
L'e busard coma un strapa dene: e
bugiardo come uno strappadenti. Chi ch'e

e bugiardo e ladrobusard l'e Inder: chi

BUSCIE, v. spumeggiare
Per festege el so comp'eann l'a vulü vir
una buteglia de vin vecc, che el busceva:
el gh'e scapou la mite: per festeggiare il
suo compleanno, ha voluto aprire una
bottiglia di vino vecchio in effervescenza:
la meta gli e sfuggita

BUSCIÖN, s.m. turacciolo
Mett su el buscion a la butbglia del vin:
metti il turacciolo al!a bottiglia del vino

BUSlA, s.f. bugia
Dt snbit la vents, perche el proverbi el
dis, che la busia la gh'a la gamben eher-
ten: di subito la verita, perche il prover-
bio dice, che la bugia ha le gambe corte

BUSTIN, s.m. panciotto, gile
Me manca un bötön al bustin: täcumel
la: mi manca un bottone al panciotto:
attaccamelo

BUTT, s.m. germoglio
Cun i butt de la pescen, es pö fd conser-
va e tisana per la toss: con i germogli del-
l'abete si posson preparare conserva e
tisana per la tosse

BUTEGLIA, s.f. bottiglia
Chell malambreto bagäi l'a rbtt la buteglia

e l'a strasgiou tutt el vin: quel ragaz-
zotto ha spaccato la bottiglia ed ha ver-
sato tutto il vino

BUTEIR, s.m. burro
Va al büi a te acu fresca per truche el
buteir: va alia fontanella a prender acqua
fresca per pigiare il burro

butisel o zangola rotonda

BUTISELL, s.m. battiburro, zangola gi-
rante

Mi son stracch da fa nä el butisell: fal nä
un po' ti: io sono stanco di far girare il
battiburro, fallo girare un po' tu

BUZERÖN, espressione amorevole, con-
fidenziale

Anima buzeröna, tu spand semper la papa
sul taull: ma diamine, riversi sempre la

pappa sulla tavola. Vegn cun mi a spass
el me bei buzerönin: vieni con me a pas-
seggio, mio bei coccolino



cadenäsc

CA, s.f. casa

Viva cd nössa: l'e amo piena di ricord di
nöss pover vecc: viva casa nostra: e an-
cora piena dei ricordi dei nostri poveri
vecchi.
Cd de schela: palazzo scolastico. II primo
palazzo scolastico di Mesocco era stato
costruito nel 1847. Era hello, grande, ben
soleggiato: architettura armoniosa, elegante.

Nella fredda notte del 5 gennaio del
1938 un violento incendio lo distrusse.
Un anno dopo, il 7 gennaio 1939, la sco-
laresca prendeva posto nelle aule del nuo-
vo palazzo scolastico. Sopra il portone
d'entrata a est, una lastra di granito porta
la seguente incisione:

ANNO DOMINI MCMXXXVIII
QUI OVE I PADRI NEL 1847
COSTRUSSERO
E L'INCENDIO NEL 1938 DISTRUSSE

c
IL PALAZZO DELLE SCUOLE
IL COMUNE DI MESOCCO
PER L'EDUCAZIONE DELLA SUA
GIOVENTU'
ERESSE

QUESTO NUOVO EDIFICIO

Ii comune di Mesocco poi, non lesinando
spese e sacrifici, fece costruire nel 1974
un moderno nuovo centro scolastico

CADENA, s.f. catena
La vaca de la mdssula l'a strepöu la ca-
dena, un gh'a da crumpän una neva: la
mucca dal campanaccio ha strappato la
catena, dobbiamo comperarne una nuova.
I! proverbio dice: el matrimoni l'e una
cadena

CADENÄSC, s.m. catenaccio
Mett su un cadenäsc a chela bocdscia,
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che mi sön pröpi stufa da senti la tö len-
guascia: metti un catenaccio a quella boc-
caccia, che io sono seccata di sentire la
tua linguaccia.

CADENEI, s.m. catena del camino

Era molto grande la cucina delle vecchie
case patriarcali: grande era il focolare,
occupava mezza parete e piü, o si ergeva
magari nel mezzo del locale. Tre, anche

quattro catene pendevano sul focolare,
poiche tre o forse anche quattro erano
le massaie che vi cucinavano i cibi. La
grande tavola accoglieva poi tutti i mem-
bri delle diverse famiglie e ognuna con-
sumava il proprio frugale pasto.
Taca su el pulentin al cadenei che anchei
e voi fa pülenta da disne: attacca il paiuo-
lo alia catena, perche oggi da pranzo vo-
glio far polenta

CADENELA, s.f. catenella

La me gudeza la m'a regalou una bela
cadenela d'or cun la madaia de la ma-
dona: la mia madrina mi ha regalato una
bella catenella d'oro con la medaglia del-
la madonna

CADlN, s.m. catino

Tern seid un pö d'acu tevia int'un cadin,
che gh'o da lava i veider de la finestren:
dammi un po' d'acqua tiepida in un
catino, che devo lavar i vetri delle finestre

CADREGÖN, s.m. cassapanca con schie-
nale, inginocchiatoio e appoggiagomiti,
per lo piü di noce, che si trovava nel coro
delle chiese

Nel coro delle nostre chiese di San Pietro
e San Rocco c'erano e ci sono ancora bel-
lissimi preziosi cadregon di noce, ben sa-
gomati. Vi prendevan posto i confratelli

del S.S. Sacramento ed eventuali perso-
naggi autorevoli.
I mdester dai cadregon del cor i sorve-
glia i scolar, e gudi a cui che i sta miga
quett: i maestri dal coro sorvegliano gli
Scolari e guai a coloro che non stanno
quieti

CÄDULA, s.f. arnese di legno che si por-
tava sulla schiena a mo' di gerla

El me pa I'e dre a riparä el cupert de la
stala e mi ghe porti i piot con la cadula,
ma i e pesant: il mio papa sta riparando
il tetto della stalla ed io gli porto le piode
con la portantina, ma sono pesanti

CAFE, s.m. caffe

Basna el cafe, che la bui ge I'acu: macina
il caffe, che l'acqua bolle.
Come bevande:
cafelacc: caffelatte
Da scena mi vöi semper cafelacc cun pan
buteir, conserva e formagg: da cena io
voglio sempre caffelatte con pane, burro,
conserva e formaggio. Va miga disgiuna
a ordonä i bes'c: beiv prima un po de

cafe negher con aqulta: non andar mai
digiuna a governare il bestiame: bevi prima

un po' di caffe con acquavite

CAGNÖZA, s.f. giaciglio
Chell pover vecc, el gh'a piü nissün da
eher: la va pe ogni tant la Menga a fagh
su la misera cagnoza: quel povero vec-
chio non ha piü nessuno che lo ami: di
quando in quando va poi la Menga a ri-
fargli il misero giaciglio

CÄI, s.m. pi. calli
Me fa mä i cäi d'un pei: gh'o da crumpa
un peir de scarp pisse grand: mi fanno
male i calli di un piede: devo comperare
un paio di scarpe piü grandi
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CÄI, s.m. germoglio
Selma subit cui scigolitt, che i gh'ä ge
su el cäi: semina subito quelle cipolline,
che hanno gia il germoglio

CAIE, v. germogliare
El temp l'e ümed e cald, la semenza de
l'ört la caia che l'e una maravia: il tempo
e umido e caldo, la semente dell'orto ger-
moglia che e una meraviglia

CAlN, s.m. perfido
Chell l'e un cain chell matt: se i ghe smö-
ca miga la cresta, el diventa un poch de
bön: che perfido e quel ragazzo: se non
gli mozzano la cresta diventa un poco di
buono

CAlNE, v. intr. guaire
Chell cagnasc l'a cöntinuöu a caine, u
miga pödü durmi in tuta la nocc: quel
cagnaccio ha continuato a guaire: non ho
potuto dormire in tutta la notte

CAIRfiU, s.m. tarlo
Va in cantina a nete cui formagg, che i cö-
menza ge a fa el caireu: va in cantina a

pulire i formaggi che cominciano gia a
fare il tarlo

CAIRÜLENT, agg. tarlato
Gambia chela curnela, che l'e tuta cairti-
lenta: cambia quella mensola, che e tutta
tarlata

CALA, v. mancherebbe soltanto che

L'espressione impersonale cala che, assume

il valore spesso molto attenuato di
una formula deprecativa equivalente a

«mancherebbe soltanto che».
Cala che tu gavessa da scarpusce! Tu cro-
deria sgiü in i caörich e alöra la saria fe-
nida per ti: Se per caso tu avessi a inciam-

pare, cadresti nei dirupi e allora sarebbe
la fine per te

CALCHEGN, s.m. calcagno

Me fa ma un calchegn, perche me van-
zava su un ciöld dal scarp: mi duole un
calcagno, perche mi sopravanzava un
chiodo dalla scarpa

CALCHEGNEDA, s.f. calcagnata

Son rivbu int el prou propi quand una
talpa la buteva su la tera e mi pront, cun
una calchegneda l'u ciapada: sono arri-
vato nel prato proprio quando una talpa
buttava su la terra alla superficie, ed io
pronto, con una calcagnata l'ho presa

CÄLCHEN, n.l. nome di un pizzo

Sopra il monte di Calnisc de fora s'in-
nalza il pizzo Cdlchen che nei giorni di
buzza e di alluvioni recava tanta paura
agli abitanti del monte, perche dai suoi
fianchi rocciosi franavano al basso grossi
macigni e scoscendimenti.
El comün de Mesoch l'aveva mandbu su
sul pizz Cdlchen una comision de geo-
lögh per cuntröla se gh'era pericul per
el pais: il comune di Mesocco aveva man-
dato sul Calchen una commissione di geo-
logi per controllare se c'era pericolo per
il paese

CÄLCHEN, s.m. cardine o pernio in le-

gno, sul quale girano le vecchie porte dei
cascinali

Gh'e da mett a post la porta de l'eira, che

i e seid nacc i cdlchen: bisogna riparare
la porta del fienile, poiche i cardini sono
consunti

CALDElRA, s.f. caldaia

La caldeira la perd, portala dal magnan
a fach mett una peza: la caldaia perde,
portala dal magnano per farle applicare
una toppa
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CALDREU, s.m. calderotto
L'e bön che gh'e sciä el magndn, un gh'a
da fa sustagne el caldreu de la minestra:
gia che e arrivato il magnano dobbiamo
far stagnare il calderotto della minestra

CALDRULÖN, n.l. di un gorgo
L'acqua della Moesa, appena oltrepassato
l'arco del ponte Gregorio (Purlingheni)
s'inabissa fra orride rocciose pareti e ma-
cigni, in un gorgo spumeggiante, chiama-
to el caldrulon. Le mamme sul basso pa-
rapetto del ponte avvertivano:

Guarda pe miga sgiü dal pönt de Purlingheni,

perche la calamita la te tira sgiü
int el Caldrulon: quando attraversi il ponte

Gregorio, bada di non guardare nel
Caldrulon, perche la calamita ti puö tra-
scinar giu

CALENDER, s.m. calendario
Guarda mb sul calender che temp el mar-
ca el meis de genär: guarda sul calendario

che tempo prevede nel mese di gen-
naio



Caldrulön sotto il Purlingheni

CALIMÄ, s.m. calamaio
La maestra la na comandbu da lava el

calimä prima da dann incoster nev: la

maestra ci ha comandato di lavare il
calamaio, prima di darci inchiostro nuovo

CAL N, s.m. fuliggine
La pianten de faseu l'enn pienen de piece,
spandigh intorn ai pei un pb de calin:
i fagiuoli sono carichi di parassiti: spar-
paglia ai piedi delle piantine della fuliggine

CALiSNA, s.f. fuliggine
Gb'o da lava su la cusina perche cul spa-
za el camin gh'e nacc calisna un po da

partutt: devo lavare la cucina, perche nel

pulir il Camino, la fuliggine si e sparsa un
po' ovunque
CALISSÖN, s.m. e f. persona robusta e

alta di statura
Che calisson d'un om, el s'a face fora, e

dire che da giöin l'era nausc e smingulin:
che tipo grande e grosso si e fatto quel-
l'uomo, mentre da giovane era gracile e

mingherlino

CALNiSC, n.l. di monte sul fianco della

montagna a sinistra del paese
11 torrente Gesena lo divide in due parti:
Calnisc de dent e Calnisc de fora. Mentre

Calntsc de dent conserva ancora le
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sue cascine, alcune delle quali ben riattate,
Cdnisc de fora e completamente abban-
Jonato: le cascine, una dopo l'altra sono
cadute: il bosco invade il pascolo e le ro-
vinc delle cascine e ovunque regna silen-
zio e desolazione. Nei primi decenni del
cecoio invece era un promestlv dai pa-
scoli precoci, pieni di muggiti, di richiami,
di tinniti.
Es ved che Calmsc I'e un promestiv tem-
puriv: I'e miga amb sgiugn e i lassa ge
na i besc'c a pasculd: si capisce che Cal-
n)sc e un pre-estivo molto precoce: non e

ancora giugno e gia si manda il bestiame
al pascolo

CALÖN, s.m. coscia
1 calonitt de la cavra i sfumenti per fa
cam seca: affumico le cosce della capra
per fame carne secca

CÄLUSIA, s.f. trambusto, scompiglio
Che calusia in chela cd dopu che gh'e
mort el pa: tucc i comanda, nissün i vo
ubedi: che trambusto in quella casa, dopo
la morte del padre: tutti comandano, nes-
suno vuol obbedire

CALZiN, s.m. calzettina

Metigh su i calzin a chell fancin che el
gh'a frecc: infila la calzettine a quel bambino,

che ha freddo
calzin s.f.: e anche un nomignolo dato a

una donna ciarlona.
L'e una calzin bona dumd da fa zezel e
da sghignazd: e una ciarlona, capace solo
di sparlare della gente e di sghignazzare

CAMANÄSS, v. rifl. arrangiarsi. Usato
solo alia 3.a pers. sing.
Se el vo miga damm ascblt, el se camani:
se non vuol darmi ascolto, si arrangi

CAMBRETA, s.f. camera da letto attigua
alia stua, che serviva per lo piü ai vecchi
ed ai malati, perche piü calda e di piü co-
modo accesso
Scalda begn la pigna de stua e vir la porta
de cambreta, che isci ghe va dent el cald:

scalda bene la stufa della stua e apri la

porta della camera che cosi vi penetra il
caldo

CAMEMELA, s.f. camomilla
Se te fa md i ecc, fa sü quai impacch de
camemela: se ti dolgono gli occhi, applica
qualche impacco di camomilla

CAMISETA, s.f. camicetta

£' di d,e la feira e vbi nd ai banch a crum-
pd un quai scampul per famm una cami-
sjia: il giorno della fiera voglio andare
alle bancarelle a comperarmi un qualche
scampolo, per farmi una camicetta

CAMISETT,

CAMISEU,

CAMISULIN, s.m. camicia dei bambini
Totbn, t'ai amo bagnou el camisulin: scia
che t'el cambi: sporcaccione, hai ancora
bagnato la camicia: qua che te la cambio.
II sabato sera, quando le campane di San
Pietro suonavano santa seira per annun-
ciare la festa del domani, ragazze e ragaz-
zi sparsi per le vie, scandevano in coro il
ritornello: Santa seira per domdn / dö-
man l'e festa / tüten la matan la cdmbien
la vesta / e mi che son porett / e cambi
gnanch / el camisett: santa sera per
domani / domani e festa / tutte le ragazze
cambiano la vesta / ed io che son pove-
retto / non cambio nemmeno la camicia

CAMÖSSA, s.f. persona agile e svelta

L'örzelin l'e una vera camossa, la riva
dapartutt. In cd, in stala, sul prou, la gh'e
semper a met la la man: l'Orsolina e vera-
mente agile e svelta, arriva ovunque. In
casa, nella stalla, sul prato, si presta sem-
pre a dare una mano.

CAMPANiN, s.m. campanile
El campanin de la geisa de San Peider l'e
alt e el porta una cupola de ram a forma
de scigöla: il campanile della chiesa di
San Pietro e alto e porta una cupola di ra-
me a forma di cipolla
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candula

CAMPANÖ, suono gioioso di campane
in occasione delle feste solenni e special-
mente durante la novena del santo Natale

Chesta seira l'e l'ultima volta chi söna
el campanö de la novena; vir la finestra
che e voi sentil ben: questa sera e l'ultima
volta che suonano il «campanö» della no-
vena; apri la finestra che voglio sentirlo
bene

CAMUFÖU, agg. camuffato

/ e dre a camufess per nä in maschera,

ma i vo be cögnössi subit cöi so moti:
stanno camuffandosi per andare in
maschera, ma li riconosceranno senz'altro

con le loro mimiche

CÄMULA, s.f. tarma
Mett dent quai bocinen de naftalina int'i
pegn de lana per preservei da la camulen:
metti alcune boccine di naftalina negli in-
dumenti di lana per preservarli dalle tarme

CAMLJSCIA, s.f. prigione
Ouand i el meneva in camuscia, el gaveva
amb el curagg da di: per chest invern el
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pan e l'alögg el sard gratis: mentre lo con-
ducevano in prigione aveva ancora il co-
raggio di dire: per quest'inverno il pane
e l'alloggio saranno gratis

CAMUSS'N, portare una persona sulla
schiena

Ö purtou chel fane a camussin da mont
fin a cd, perche col giughe el sä scanvelou:
ho portato quel bambino sulla schiena dal
monte fino a casa, perche col giocare si

e distorta una caviglia

CAN, s.m. cane
L'e una vita da can: e una vitaccia
la tegn el so dm un can: trascura il marito
maldmbreto can: brutto mariuolo
i va d'acördi cöma can e gatt: non si ac-
cordano
l'e un lavor da can: e un lavoraccio
el buba el can: e vegn el pa: abbaia il
cane, viene il babbo

CANÄIA, s.m. canaglia
L'a trace su un vero candia chela pövera
ferma, es ved che manca el pa: ha alle-
vato una vera canaglia quella povera donna:

si vede che manca il padre

CANAIÄDA, s.f. canagliata, (pi. canaie-
rien)
Chela canaiada ilo egh vo be miga lassala
passd isci lissa: egh vo una bona lezion:
una simile canagliata merita una buona
lezione: non deve passar inosservata. Se

in pais ghe fudessa pisse severitä da part
de tucc, tdnten canaierien la sucederien
miga: se nel paese ci fosse piu severitä da

parte di tutti, tante canagliate non suc-
cederebbero

CANÄULA, s.f. spola: ordigno di legno
duro, sagomato a navicella con foro ovale,

entro il quale scorre la corda (soga)
per allacciare, mediante nodo, i fasci di
fieno, paglia, legno o altro
Pianta la candula int el taregn e slenga

la soga, ch'e gh'o da mett la la fälaten
de fegn: ficca nel terreno la spola e allun-
ga la corda, poiche devo deporvi le brac-
ciate di fieno

CANAULIN, s.m. piu piccolo della «ca-
naula», ma di forma rettangolare, con un
foro allungato nel mezzo per far passare
la corda. Serve per allacciare i fasci di fieno

che vengono trasportati mediante filo
a sbalzo.

Cata seid la soghen e guarda se gh'e dent
i canaulin che dömdn un gh'a da nä a
mont a mandä sgiü el fegn per el fil: cerca
le corde da fieno e guarda se sono munite
dei «canaulin» che domani dobbiamo an-
dare sul monte a far scendere i fasci di
fieno tramite il filo a sbalzo

CANDEILA, s.f. candela

Cera grande da fare in casa quando si
facevano le candele. La riornata doveva
essere serena, senza ventc, tranquilla. La
«pigna» (stufa) moderata_ 'ente calda, la
«stua» (locale riscaldato) hepida. Si pre-
paravano anzitutto diversi Lastoncini ai
quali venivano attaccati degli stoppini di-
stanti l'uno dall'altro cinque o sei centi-
metri e lunghi quanto dovevan esser lun-
ghe le candele. Si versava il sego bollente
in un mastello un po' alto, che per tre
quarti era giä riempito di acqua fredda.
Il sego bollente restava naturalmente a

galla. La massaia tenendo con ambo le
mani le due estremitä della bacchetta im-
mergeva nel mastello gli stoppini, che si

coprivano di sego e scendendo rapida-
mente nell'acqua fredda si solidificavano.
Questa operazione veniva celermente ri-
petuta diverse volte, con ciascuno dei ba-
stoncini preparati. Altro sistema piü pra-
tico era quello della preparazione delle
candele mediante lo stampo. Da una baci-
nella stretta, rettangolare, si dipartivano
sei canaletti a forma di candele capovolte,
con punta forata. Si introducevano gli
stoppini nei rispettivi canaletti e fuorusciti
dalle punte forate, venivano ben tesi af-
finche restassero nel mezzo della candela.
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Ogni canaletto veniva riempito di sego
bollente. Tosto che il sego si era raffred-
dato e solidificato si sollevava il baston-
cino e con esso le candele bell'e pronte.
Erano povere candele di sego giallognolo,
che triscavano, sprizzavano scintille, dif-
fondevano fumo e odor di bruciaticcio.
Eppure quanti bei lavori sono usciti dalle
mani operose delle donne del lontano tempo

passato, alia pallida luce delle candele:

ricami, pizzi, merletti, maglieria, non-
che rattoppi e rammendi.
Nemm a durml che domdn el fa di a bo-
nora: piza la candeila e va denanz a fa
ciar, che la scälen l'enn scüren e drizen:
andiamo a dormire che domani albeggia
presto: accendi la candela e va davanti a
illuminarci le scale che sono buie e ripide

CANDELEI, s.m. candeliere

Erano semplici, primitivi i candelieri di u-
na volta. Un blocchetto di legno tornito
faceva da base e su questo s'innalzavano
in circolo bacchettine di metallo, dove
s'introducevano le candele che mediante
un semplice aggeggio si potevano alzare
o abbassare. Oppure era una bacchetta di
metallo che salendo a spirale dal
blocchetto di base formava il tubo da infilarci
la candela.

Tegn dricc el candelei ch'et gdta sgiü el
zeif sul pöden: tieni diritto il candeliere,
se no ti gocciola il sego sul pavimento

CANDELÖRA, s.f. festa della purificazio-
ne della Madonna. In quel giorno, il 2
febbraio, al principio della messa si be-
nedicono le candele
Se la candelora la vegn cul vent, in I'in-
vern un s'e amo dent: ma se la vegn cun
I'ora, de l'invern un s'e fora: se il giorno
della candelora soffia il vento del nord,
perdura l'inverno: se invece soffia aria del
meridione, si spera in una prossima bella
stagione

CANEVÄZZ, s.m. canovaccio

Quand u pe fenü el caneväzz cun tüten la
letren de l'alfabet el fai inquadra e pe el

tachi su in stua: quando avro finito il
canovaccio con tutte le lettere dell'alfa-
beto, lo faro incorniciare e lo appendero
nella «stua»

CANTELL, s.m. alberelli secchi d'abete
che si lasciano sradicare facilmente, solo
smuovendoli
Va int el bosch a strepe qudi cantei che

un gh'a da dörai a fa la sceisa del prö-
mestiv: va nel bosco a strappare qualche
alberello secco per riparare la siepe del
preestivo

CANTERÄ, s.m. cassettone
Mett vea tuta la to bela schirpa int i scaff
del cantera: riponi il tuo bei corredo ne-
gli scaffali del cassettone

CÄNUF, s.m. canapa
Le laboriose donne del secolo scorso, ol-
tre che patate, orzo, segale, coltivavano
anche lino e canapa. La canapa raggiun-
geva l'altezza di oltre un metro. In au-
tunno le piante venivano estirpate dal
campo e immerse nell'acqua per farle ma-
cerare. Ancora oggidi in diversi luoghi del
nostra paese a Doira, al Bess, a Darba
si possono osservare dei pozzi di forma
rotonda, non troppo profondi, allineati
sul margine dei ruscelli: si deviava l'acqua
e la si faceva scorrere da un pozzo all'al-
tro, mantenendoli costantemente pieni. Le
piante immerse nei pozzi d'acqua mace-
ravano e la sostanza legnosa in esse con-
tenuta, marciva. Levate dall'acqua venivano

fatte asciugare, poi maciullate con
apposito pestello di legno su di un ceppo
concavo. La sostanza legnosa del gambo
veniva sminuzzata, mentre la corteccia
fibrosa, solida e resistente si manteneva in-
tatta. Seguiva poi la pettinatura delle
fibre con l'uso del cardo, poi la filatura e
da ultimo la tessitura. Si preparavano co-
si grigi drappi di stoppa solidi e resistenti,
che distesi nelle aie o davanti ai fienili
accoglievano i fasci di grano, per esser
battuti, sgranati dai pesanti coreggiati,
nonche grosse coperte pei monti, sacconi,
cordami.



stormo di corvi (caon)

Slarga el drapon de cänuf denanz l'eira,
che un gh'a da batt el gran: stendi il drap-
po di canapa davanti al fienile, poiche
dobbiamo battere il grano

CANÖN, s.m. tubo
El canon de la brona el suda, la scdlen
de cd l'enn ümeden, el fornell l'e rusgin:
l'e segn che 7 v6 vent a pibv: il tubo della
fontana suda, le scale di casa sono umide,
la cucina economica e arrugginita: tutti
segni che minacciano pioggia

CANÖN, s.m. cannone
lnt el castell de Mesocch gh'era fora qua-
ter canön; i se ciamava «Mesaucia, Triul-
cia, Furiosa e Non piü parole»; int el
1499 do de cust canon i e stacc strascinei
dai Mesolcines fin a la Cälven e i a dace
un bon aiut a vine la bataglia di Grison
comandai da Scanagatta confer i Aii-
striach. Liberata la Mesolcina dal domi-
nio del Trivulzio, i cannoni divennero
proprieta della Valle. All'epoca di Napo-
leone due di essi si trovavano depositati
in un angolo della «sosta» comunale di
Mesocco. II 12 ottobre 1801 si riunirono
i presidenti dell'intera Valle a Roveredo:

fu nominata una commir ione per far
spezzare e far fondere senza .ndugio i due
cannoni

CÄNVA, s.f. cantina
Va sgiü in cdnva a temm seid un cavdgn
de pomdetera: va in cantina a prendermi
una cesta di patate.
Proverbio:
Fm che gh'e selcitt in fönd a la cd didigh
pur a la fam da vent seid: fin che ci sono
patate in cantina, non temiamo la fame

CANVÄI, s.m.pl. strisce di fieno falciato
Che fegnada chest'ann! M'u sbresciou a
spand i canvdi: quanto fieno quest'anno!
Mi sono sbracciata a sparpagliarlo

CANVELA, s.f. caviglia
Se tu t'ai stortou la canvela, fatt fd su
una stopada: se hai una distorsione alia
caviglia, fatti applicare una fissazione ca-
salinga (vedi stopada)

CAÖN, s.m. cornacchia
C'e il proverbio che dice: caon a cent a
cent o che 7 fibca o che 7 da 7 vent:
quando numerosi crocchi di cornacchie
volano nell'aria autunnale, poi si posano



224

sugli alberi, sui tetti, sui campanili, e

segno che nevichera.
A una donna poco simpatica di usava dire:
in do la va semper in gir chela bruta
cabn: dove va sempre in giro quella brut-
ta cornacchia

CAÖRICH, s.m.pl. precipizi
La Gesena la precipita de caorich in cad-
rich, bianca de spuma, fin che la se buta
pe in la Mueisa: la Gesena precipita di di-
rupo in dirupo, bianca di spume, fin che
si getta poi nella Moesa

CARÄA, s.f. strada agricola che dal paese
serviva d'accesso alia campagna ed ai pa-
scoli adiacenti. Erano fiancheggiate da
muri e muricce, da sterpi, da sassi, da
erbacce. Attraverso queste caräa passa-
vano giornalmente greggi di capre, man-
dre di vacche guidate ai pascoli dai ri-
spettivi pastori. II suono della cornetta dei
pastori non echeggia piü nelle nostre con-
trade ed il belato delle capre e il muggito
delle mucche e stato sostituito dal rombo
dei motori che sfrecciano veloci ovunque.
Esistono ancora: la caräa, che da Benab-
bia scende a Purlingheni, quella che da
Crimeo superiore sale al Bes e quella che
da Leso superiore conduce al ponte d'An-
zone.
Tu t'ai indurmentou chesta matina, che
tu gh'ai amb la cävren in stala: el pastor
el passa ge sgiü per la caräa de Benabbia:
ti sei addormentata questa mattina, che
hai ancora le capre nella stalla e il pasto-
re gia discende col gregge, lungo la caräa
di Benabbia

CARAMEI, s.m.pl. caramelle
Va a crumpamm per vint ghei de caramei
per la toss: va a comperarmi per vend
centesimi di caramelle per la tosse

CARECC, p.m. anice selvatico
Se t'e restou el disne sui stbmick, beiv
una tisana de carecc: per la cattiva dige-
stione, bevi una tisana di anice. Per dagh
bon gust a la torta, ai törtei, al rost me-
tigh dent un pizigh de carecc: per aroma-

tizzare torte, tortelli e arrosti mettici un
pizzico di anice

CÄRGA, s.f. carico

Portum una cärga de legna al tecc, che
anchei gh'o da casd: portami un carico
di legna al cascinale, che oggi devo mani-
polare il latte

CARGÄ, v. caricare

L'e cargou coma un dsen, I'e cargou
coma un muh e carico come un asino, un
mulo: eccessivamente

CARIELA, s.f. lettiera bassa per i bambini
Le famiglie numerose, per guadagnar spa-
zio nelle camere, mettevano a dormire
i bambini in letti molto bassi, muniti di
rotelle nella parte inferiore. Ogni mattina
ben arieggiati e rifatti, li facevano scivo-
lare sotto il letto molto piü alto degli a-
dulti. Si tiravan fuori solo la sera.
Tira fora la cariela, che gh'o da mett a
durmi i fane, i cupida sge, i e stracch: tira
fuori il lettino, che devo mettere a
dormire i bambini, che gia sonnecchiano
stanchi. Spalanca la finestren de la stanza,

tira fora la carielen e ariesgia i pegn:
spalanca le finestre, tira fuori i lettini e

arieggia i panni
«LA CARTA delli 27 homeni»

di Mesocco (1462)

Nell'anno 1462 il comune di Mesocco
affidava a 27 suoi uomini il compito de-
licato e difficile di fissare i defini fra la
proprieta privata e quella comunale e di
dare un regolamento per strade, monti e

alpi.
II 3 aprile di quell'anno i 27 «Curatores»
facevano stendere dal notaio Gaspare un
«instromento pubblico» che costituisce un
documento preziosissimo tanto per la co-
noscenza della vita mesocchese e della
struttura comunale di allora, quanto per
la conoscenza dei nomi di localita ed an-
che di casati.
Non abbiamo «l'instromento» originale
del notaio Gaspare, ma una copia latina
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dell'anno 1539 stesa da altro notaio
Lazarus Bouollinus.
II documento accoglie dei termini men
che familiari fuori di Mesocco

CARLÖNA (a la...), locuz. avverb. alia
bell'e meglio
U face tucc i lavör a la carlöna anchei:
so miga perche: gh'avevi un pöidn adoss,
che el m'a aterou: ho fatto tutti i lavori
malamente oggi: non so perche: avevo
una poltroneria addosso che mi ha atter-
rato

CARNARÜZZ, s.m. esofago
Chell matell el mangia poch e gnent, el
dev avegh un carnarüzz setil coma chell
d'una galina: quel bambino mangia poco
o niente, deve avere un esofago sottile
come quello di una gallina.
Gioco dei bambini: tenendo una lumaca
fra le mani cantano in coro: Lumega, lu-
mega buta i corn, se de no e vegn quater
cavdi bianch, cul curtell guzz, a scavatt
el carnarüzz: lumaca, lumaca, allunga le
corna, se no arrivano quattro cavalli bian-
chi col coltello aguzzo a scavarti l'esofago

CARNUÄ, s.m. carnevale
Durante le lunghe oscure serate di carnevale

(non e'era ancora la luce elettrica)
nelle strade del paese circolavano sole o
a coppie o a gruppi maschere, mascheri-
ne, mascheracce. Empivano l'aria di strilli,
di fischi, di versacci. Gesticolando col ba-
stone, tenevano alia larga la ragazzaglia
che, sfuggita alia sorveglianza dei geni-
tori, s'azzardava a libera uscita, che scon-
tava poi a caro prezzo. Belle maschere
alcune, vestite da spose, da dame, da ma-
trone, col rispettivo cavaliere al fianco.
Altre indossavano vecchie divise militari,
pastrani, cappotti, tutta roba che avevan
scovato dagli armadi, dalle «scrane», da-
gli scaffali. Non mancavano le mascheracce

gobbe, sciancate, zoppe, coperte di
stracci, di indumenti sgualciti, rattoppati,
fuori uso. Una ciurmaglia chiassosa
insomnia, che per lo piü passava senz'esser
vista, ma che attirava la gente alle fine-

stre, senza che potesse vedere gran che.
Alcune entravano nelle case, per lo piü
per curiosare. Strette di mano agli anzia-
ni, inchini alle donne, alle ragazze. I bim-
bi impauriti si stringevano accanto alia
mamma o si nascondevano persino sotto
la tavola.
Al suono di qualche organetto, improv-
visavano danze chiassose e poi, infilata
la porta, si allontanavano nella notte ne-
ra, per visitare altre dimore. Durante il
carnevale si tenevano due o tre feste di
ballo. Uomini e giovanotti conducevano
seco la moglie, la fidanzata, Pamica. A
mezzanotte banchetto per tutti i parteci-
panti, dopo il quale le danze continuava-
no fino all'alba. Il giovedi grasso le
maschere girovagavano lungo le vie del paese,

schiamazzando alia rinfusa, senza nes-
suna organizzazione. Entravano nelle o-
sterie, dove veniva loro offerto qualche
bicchiere di vino, poi continuavano il giro

e alle volte, se trovavano qualche car-
rettiere ben disposto, si facevano traspor-
tare o con la slitta o col carro, secondo
le condizioni della strada, fino a Soazza.
Cio era tutto, nessuna altra manifestazio-
ne carnevalesca.
Scapamm maton che vegn la mdscheren
cul baston: fuggiamo ragazzi, che vengo-
no le maschere col bastone

CARPEL, s.m. passaggio a gradoni, inca-
vato nella roccia
1 noss vecc prima da mude cui besc-c, i
nava a fa su la ciuenda sul bord di carpei:
i nostri vecchi prima di cambiar stalla con
il bestiame, andavano a costruire la siepe
sul bordo dei «carpei»

CARPELA, s.f. rampone da rocciatore
Gk'o da nd a te fegn a mönt; el taregn
I'e gelou, el sard mior che teghi dre la
carpelen: devo andare a prendere fieno
sui monti; il terreno e gelato, sara meglio
che mi porti i ramponi

CARTESEl, p.m. travi sovrapposte, in-
castrate a crociera
La maggior part di traf da pare de la
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nossen stalen i e lighei insema a cartesei:
la maggior parte delle travi da parete
delle nostre stalle, sono legate assieme
con un incastro a crociera

CARZELA, s.f. tasca
Gh'o dent un bee in la carzela di calzön
e u perdu el me bei curtel militar: ho un
buco nella tasca dei pantaloni e ho smar-
rito il mio bei coltello militare

CASÄ, v. manipolare il latte
L'e bell casä quand el lacc I'e bon, dolz:
ma quand l'e ägher el riusciss gnent de
bon: buteir mar, formagg chucch e poca
o nissuna mascarpa: e bello manipolare
il latte, quando questo e buono, dolce:
ma quando e acido, niente riesce bene:
il burro e amaro, il formaggio acre e poca
o nessuna ricotta. U fenü apena adess da
casä: gh'e amo i bendigh da sbuiente: ho
appena finito adesso la manipolazione del
latte: devo pero ancora sciacquare con
acqua bollente tutta la batteria: mastelli,
zangola, conche, ecc.

CASADA, s.f. preparazione di latticini
La casada chesta volta l'e miga begn riu-
scida: es ved che el lacc I'era ge un po
ägher: la manipolazione dei latticini non
mi e riuscita bene questa volta: si vede
che il latte era gia un po' acido

CASCIA, s.f. caccia

L'e nacc a cascia de sfrös e el s'a face
ciapd: adess el gh'a seid una bela pinula
da pagd: e stato sorpreso a caccia di fro-
do: ora ha una grossa pillola da pagare

CASCE, v. cacciare, condurre
Cascia vea chelen peiren dal prou che la
campagna adess l'e tenzeda: scaccia le pe-
core dal prato, poiche ora il vago pascolo
e proibito

CASCESSELA, v. rammaricarsi, accasciarsi
El val miga la pena de cascessela per la
roba de chest mond: el Signor el lassa
fa, ma miga strafd: non val la pena di
prendersela per la roba di questo mon-

do: il Signore lascia fare, ma non stra-
fare

CASCIÖ (dal francese), s.m. prigione, ar-
resto
L'a face pisse cascio che di de servizi: ha
fatto piu giorni di arresto, che di servizio

CASEl, CASfiIRA, casaro, casara
Attualmente sono casari ticinesi od ita-
liani, che sbrigano sui nostri alpi la
manipolazione del latte, ma una volta era-
no donne del paese abili, robuste e com-
petenti, che si assumevano questo com-
pito duro, faticoso, pieno di responsa-
bilita e di sacrificio.
Modo di dire: Anchei l'a cantou el cucü:
el lacc l'era ägher, la mascarpa l'e miga
riuscida, el furmagg l'e cucch e 'I buteir
l'e mar: oggi ha cantato il cuculo: il latte
era agro, la ricotta non e riuscita, il
formaggio e acido, ed il burro amaro

CASERMA
Nei tempi passati il grande caseggiato che
si erge nel piano di Benabbia veniva chia-
mato la caserma. Pare che al tempo dei
balivi, governatori della valle, avesse ser-
vito da caserma alia soldataglia ed agli
sgherri di quei signorotti. Anzi e'era chi
asseriva, esser questa caserma in comu-
nicazione col castello, mediante un sot-
terraneo. Era una supposizione, basata sul
fatto che in cantina a sud di questa
caserma esiste tuttora una porta che chiude
un tratto di sotterraneo, ora ostruito.
La caserma de Benabbia l'e stacia rimo-
derneda, l'a cambiou faza, la par gnanca
piü chela: la caserma di Benabbia e stata
rimodernata, ha cambiato faccia, non sem-
bra piu quella

CASULEl, s.m. cantinetto ove si conserva
il latte: e sempre a nord e vi si accede
dalla cascina. In alcuni alpi vi si fa en-
trare acqua corrente, ove sono immerse
le conche col latte
Mett el lacc in casulei e sara begn la porta,

per miga lassa na dent möschen e
möseön: metti il latte nel cantinetto e



chiudi bene la porta per non lasciarvi en-
trare mosche e calabroni

CATÄ SCIÄ, v. partorire
Gb'e mancbu poch che la catassa seid a
mont: l'e stacc un bell ris'c: I'e apena
riveda a ca a mett al mond la so creatu-
rina: poco manco che partorisse sul mon-
te: e stato un bei rischio: e appena arri-
vata a casa a metter al mondo la sua
creaturina

CATA SO, v. chiedere, cercare, accattare
Una volta arrivavano da noi donne di
fuori via, dei paesi vicini, con gerle o ce-
ste. Entravano nelle case dei conoscenti:

veramente non cercavano nulla, ma tutti
indovinavano il perche di quelle visite.
La buona gente di montagna che lavo-
rava duro, aveva sempre in casa buone
provviste di latticini: non esitava quindi
a soddisfare il desiderio della ben nota
visitatrice. Anche capi di biancheria, di
vestiario e scarpe venivan generosamente
regalate.
E trovi piii el me marzinett de fusteni,
in do te I'ai metu? L'u dace a chela po-
vera ferma ch'e nice a catd sü: Non tro-
vo piu la mia giacca di fustagno, dove
l'hai messa? L'ho data a quella povera
donna che e venuta ad accattare. La ma-
tan la vann a eata sü dane per manddi a
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la pövera sgent di pais in do ghe stacc
el teremott: le ragazze vanno accattando
denaro per la povera gente colpita dal
terremoto

CATABECC, s.m. Reattino, scricciolo
Chell gatasc l'e semper dre a scusi cui
pover catabecc ch'i gola su la sceisa dre
a la stala: quel gattaccio sta sempre spian-
do quei poveri scriccioli che volano sulla
siepe dietro la stalla

CATÖIA, s.f. prigione
L'a pe fenü per fass mett in catoia: ha poi
finito per farsi mettere in prigione

CAVA, v. vangare
L'e un schena driza: el se da miga la pe-
na da cava l'ort: e un poltrone: non si
da nemmeno la briga di vangar l'orto

CAVÄGN, s.m. cesta
La cesta ovale, grande, intrecciata in ca-
sa dagli uomini con sottili strisce stac-
cate dai bastoni di nocciuolo, serviva per
la raccolta delle patate, delle rape, delle
noci, per mettervi legna e altro. La cesta
bella, ben pulita, serviva alle donne per
porvi la biancheria sporca che portavano
poi al ruscello per lavarla. Con la cesta
infilata nel braccio la massaia portava la
colazione e la merenda ai falciatori nella
campagna

CAVAGNIN, s.m. cestino
Grazioso e di varie forme era il cestino
che le ragazze adoperavano per riporvi i

lavori da portare a scuola.
El di de la feira de la peiren la me gudeza
la m'a crumpou ai banch un bell cavagnin
per i manolavori: il giorno della fiera delle

pecore, la mia madrina mi ha compe-
rato alle bancarelle un bei cestino per i

lavori femminili

CAVEZÄL, s.m. cuscino del letto
matrimoniale di una volta
Era lungo quanto la larghezza del letto
(una piazza e mezzo).
Gh'o da lava la lana di do cavezdi del
noss lecc: devo lavare la lana dei due

cuscini del nostro letto

CAV CC, s.m. cavicchio, fortuna
Nei lontani tempi passati, quando l'uso
dei chiodi era ancora poco conosciuto,
si adoperavano i cavicchi di legno duro
come di citiso e di frassino.
Taca sii el marzinett a chell cavicc dre
a la porta: appendi la giacca al cavicchio
dietro alia porta.
Per traslato: tu gh'ai cavicc: hai fortuna

CA VI SGI ATT, s.m. fortunato
Tai guadagnou la partida, miga perche
tu giuga begn, ma perche fei un cavis-
giatt: hai guadagnato la partita perche
hai fortuna, non perche giuochi bene

CAVIEDA, s.f. capigliatura
La cavieda l'e be lenga si, l'e duma el giu-
dizi che pur tropp l'e chert: la capigliatura

e lunga si, ma il giudizio purtroppo
e corto

CAVRA, CAURA, s.f. capra
La sona la corneta del pastor, näden in
pressa a lassd nd la cavren: suona la cor-
netta del pastore, affrettatevi a sciogliere
le capre

CAVEZZ, agg. ordinato

L'e caveza chela ferma: la gh'a la cd
coma una geisa: e ordinata quella donna:
ha la casa come una chiesa

CAV', s.m.pl. capelli
Che bei cavi biond e rizz el gh'a chell
matelin: che bei capelli biondi e ricci ha
quel bambino

CAVRETT, s.m. capretto
Anchei da disne un fa polenta e cavrett:
da pranzo oggi facciamo polenta e

capretto

CAVRIEDA, s.f. capriata, incastellatura
che sorregge il tetto
I trav de chell cupert i ced: es gh'a da
fach sott una cavrieda: le travi di quel
tetto cedono, bisogna rafforzarli median-
te una capriata



Cebia con il campanile superstite

CAVRIEDA, s.f. capriata
Prima del raggruppamento terreni, la
campagna di Mesocco contava 17'575
parcelle, parte al piano, parte al monte.
Erano parcelle di ogni forma e di ogni
dimensione, alcune pianeggianti, altre in-
clinate. Col raggruppamento ne risulta-
rono 3'680. Le strade del raggruppamento
misurano 64 km. Nel lontano passato,
era l'assemblea comunale che fissava la
data per l'inizio della fienagione. Per evi-
tare di venir troppo danneggiati, tutti si
affrettavano a falciar le proprie parcelle
poste in mezzo alia campagna, poiche non
essendoci sentieri, era lecito attraversare
le zone prative in ogni senso. I ritardatari
trovavano i loro fondi danneggiati. Alle
volte contadini avidi, falciando la propria
parcella, invadevano a forma di semicer-
chio, da un termine all'altro, quella del
vicino. II contadino danneggiato, per pro-
testare pubblicamente contro l'indebita
appropriazione lasciava la cavrieda, una
striscia da falciare lungo tutto il bordo
della parte invasa
Es ved ch'el gb'a el vizi da sgrafa: el gh'a
face dent un mezz circul in la peza, ma
perb el s'a meritou la cavrieda: si vede
che ha il vizio di rubare: ha falciato un

buon semicerchio nella parcella confinan-
te, si e percio meritata la capriata

CAZÖLA, s.f. cazzuola

Tu te cred ge murado e t'ei miga amo
bon da dura la cazola a smoltd i mur:
ti credi gia muratore e non sei ancora ca-
pace di adoperare la cazzuola per into-
nacare i muri

CAZÖTT, s.m. schiaffo

Te dai un cazott se tu la finiss miga da
fa burdell: ti do uno schiaffo, se non la
finisci di far chiasso

CEBIA, Cebbia
«E che son quelle case la dentro,
cost lungi dall'altre contrade?»
«Son Cebbia, che in lor umiltade,
di Mesocco son pure frazion».

Dal canto dell'emigrante
Cebbia, un gruppetto di linde abitazioni
fra il verde della campagna, in posizione
solatia, sulla sponda destra della Moesa.
A ovest della frazione sorge la centrale
elettrica, che dal 1907 fino alio smantel-
lamento della ferrovia retica Bellinzona-
Mesocco aveva fornito 1'energia alia B.M.
e ai diversi comuni mesolcinesi. L'acqua
della Moesa captata al salto di Caslei, era



stata incanalata e condotta nella centrale
di Cebbia, dove erano installate grandi
turbine.
Ora, anche la centrale, smantellata, ha
cessato la sua attivita.
Poco lungi dalla Moesa si ergeva la chie-
sina di San Giovanni Nepumoceno (v.
chiese).
L'alluvione del 7 agosto 1978 se la por-
to via. Resto in piedi solo il campanile.
La parte sud della frazione, un buon ter-
zo della campagna ed una casa di recente
costruzione vennero pure travolte dalla
Moesa. Si stanno ora riparando i danni,
ma per rimarginare le ferite, ce ne vorra
del tempo

CEISC, v. piangere
Dopu che gh'e mort I'om, la ceisc di e

nocc: dopo che le e morto il marito,
piange di e notte

CENTENA, s.f. assemblea dei delegati
del Distretto Moesa

La si tiene a Lostallo ogni tre anni, la
prima domenica di giugno per la nomi-
na del tribunale distrettuale. Ogni comu-
ne ha diritto a un delegato ogni 100 abi-
tanti. In questa assemblea vien eletto il
tribunale distrettuale composto di 9 mem-
bri e cioe giudici, fra i quali viene suc-
cessivamente eletto il presidente e 4 sup-
plenti. Se il tempo e bello, l'assemblea ha
luogo sul praticello della Centena e le
elezioni avvengono ancora per alzata di
mano. Non mancano i discorsi a render
piu suggestivo il convegno.
Tra le ampie competenze della Centena,
che come sovrana assemblea degli uomini
di Mesolcina e Calanca rappresentava la
piu alta autorita legislativa delle due valli,
c'era anche quella di giudicare in via d'ap-
pello cause di una certa importanza.
Vedi Quad. G.I. 1951 Nr. 2 Revoca
pag. 127

CENTENEI, s.m. stadera a un braccio
numerizzato da due parti e con due ganci:



chenca

uno per appenderla, l'altro per appender-
vi cid che si deve pesare
Taca su el centenei, che un gh'a da peise
la peiren che un v6 vend: appendi la sta-
dera, poiche dobbiamo pesare le pecore
che vogliamo vendere

CENTFEl, s.m. centopelle, parte dello
stomaco dei ruminanti
Netel pulito el centfei, che un el dora per
fä la buseca: pulisci bene il centopelle, che
lo adoperiamo per fare la trippa
CHEC, v. cotto
Ciama el pä a disne che l'e chec el risott:
chiama il papa a pranzo che e cotto il
risotto

CHECHENE, v. balbettare
U miga capü un'aca de tutt chell ch'el
m'a cianciou su: el chechena da fa cum-
passion: non ho capito verbo di quanto
mi ha cianciato: balbetta da far compas-
sione

CHEGASTRECC, s.m. biancospino
Arbusto spinoso con proprietä medicina-
li: con i fiori seccati all'ombra, si prepa-
rano infusi (1 cucch. da minestra di fiori,
per una tazza d'acqua bollente) per atte-

nuare la difficolta di respirazione, di ner-
vosismo, d'insonnia.
Nemm a catd fiör de chegastrecc per fann
un mazz da porta in la capela: andiamo
a coglier fiori di biancospino per compor-
ne un mazzo da portare nella cappella

CHEGN, pron. interr. cosa?

Chegn tu penza che t'ei isci Idea: tu te
sent miga begn?: cosa pensi che sei cost
triste: non ti send bene?

CHEGRANA, s.f. stereo di capre e pecore
Spaza la tegnina che l'e piena de chegra-
nen: spazza la stalla delle capre, che e

piena di escrementi

CHElSC, agg. aw. comodo
Vei av, seteduf su chesta banca, che stat
pisse cheisc: voi nonno, sedete su questa
panca, che state piü comodo

CHELL, s.m. collo
Lavet el chell totön: lavati il collo, spor-
caccione

CHENCA, s.f. conca
Fa atenzion a porta fora la chenchen dal
casulei che l'enn tropp pienen: fa atten-
zione a portar fuori dal cantinetto le con-
che, che sono troppo colme



232

CHER, s.m. cuore
El gh'a el eher debul, el po miga fa stra-
pazz, el gh'a da fa atenziön: deve fare at-
tenzione, non si puo strapazzare: ha il
cuore debole

CHERT, agg. corto
T'ei propi chert de cömprendbni: sei proprio

corto di comprendimento di mente,
di intelletto

CHES, v. tr. cuocere
Se el förn I'e begn cald, mett dent el pan
cun la pala e lässei ekes almeno un'ora
prima da sfornal: se il forno e ben caldo,
inforna il pane con la pala e lascialo cuocere

almeno un'ora prima di sfornarlo

CHEST, agg. dimostr. questo (pi. cust)
Chest matell el gh'a la fevra, el scota:
questo bambino ha la febbre, scotta. Da-
ghi al strascidtt cust calzön: es pö piü
cömedei: dalli alio straccivendolo questi
calzoni: non si possono piü aggiustare

CHICH'NA, inter, di gioia. Che bellezza!
Oh! chichina! duman un va a month
Oh! che bellezza! domani andiamo sui
monti

CHILÖ, aw. qui
Mi son nassuda child a Mesöcch, I'e child
che son nacia a schela, I'e child che gh'o
la me sgent e quand meri pe, I'e child che
vöi ess sepelida: io sono nata qui a Me-
socco, e qui che ho frequentato la scuola,
e qui che vivono i miei cari, quando sarö
morta, e qui che voglio esser sepolta

CIÄCULEN, s.f. chiacchiere

Da miga ascolt a tüten la ciaculen: tu sai
miga che i parla dumä per fä sörä i dene?:
non dar ascolto a tutte le chiacchiere: non
lo sai che si parlano solo per riposare i
denti (per passatempo)

CIACULÖN, s.m. chiacchierone
El la feniss piü chell ciacu'cn da menegh
dre la lengua a la sgent: non la finisce piü
quel linguaccione di sparlare della gente

CIAMÄ v. chiamare
Chela ferma la gh'a da crumpä: i a ge
ciamou la cumarina: quella donna deve

partorire: hanno gia chiamato la levatrice

CIÄN, agg. e s.m. in n.l. piano
Clan Campudn: e un pianoro che si tro-
va fra le rocce a sud di Benabbia. Ne
ha scritto la leggenda Antonio Beer.
Subit de dent de Lusgidn gb'e Cortcidna:
I'e un sit suliv e da ilo es gh'a una bela
vista: a nord di Logiano e'e Cortciana:
e un luogo soleggiato e vi si gode una
bella vista

CIANCA, s.f. declivio prativo
Te miga dre i fane su per chela cianca
che i po na a picch e burelon: non pren-
der con te i bambini su quel declivio,
che potrebbero ruzzolare al basso.
Come toponimo Cianca e anche il nome
di una mezzena della frazione di Doira:
mi e vai semper in Cianca a fa i bastön
de culeri per la scudescen de gern e ca-
vdgn: io vado sempre in Cianca a far i

bastoni di nocciuolo

CIAPÄ, v. prendere
L'a ciapou maa in geisa: e svenuto nella
chiesa. T'u ciapou sul fdto, ladron: ti ho

preso sul fatto, ladrone. L'en ciapa cinch,
I'em sbarba deis: ne guadagna cinque, ne
spende dieci

CIÄR, agg. cbiaro
Es ved che un se fora de l'invern, el fa
dar prest a la matina: si vede che siamo
fuori dali'inverno, comincia presto a farsi
chiaro il mattino

CIÄR D'EV, s.m. albume
Che massela sgonfia tu gh'ai, te fa maa
i dene? seid che te fai su un impiaster cun
dar d'ev begn sbatü, cun dent un po d'oli
d'uliva: el te fard begn: che guancia gon-
fia hai: ti dolgono i denti?, qua che ti
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applico un impiastro con albume ben
frullato con l'aggiunta d'olio d'oliva: ti
fara bene

CIÄSTRA, s.f. macchia
La ciastren de la tüäia de lin, la vann
miga fora gnanch in bugheda: le macchie
della tovaglia di lino non scompaiono
nemmeno nel bucato

CIATEL NA, s.f. tazza

Tegn driza la ciatelina, che tu spand el
caje: se non tieni diritta la tazza riversi
il caffe

CIATT, s.m. piatto
Chell malämbretö dislegnöu I'a lassou nä
in tera el ciatt: l'e nacc tutt a tocch: quel-
l'uggioso maldestro ha lasciato cadere a

terra il piatto: si e completamente spez-
zato

CIATT, s.m. breve pianoro
Ciama la cävren che l'enn amo su sul
ciatt de Ronch: chiama le capre che sono
ancora sul ciatt de Ronch (Ronch: mez-
zena sopra Doira)

CIÄV, s.m. chiave

Mi purina! u perdu el cidv de la porta:
adess coma gh'o da fa a nä in cal: povera
me! ho perduto la chiave della porta,
come faccio ora a entrare in casa!

CIAVAZZ, s.m.pi. minuti pezzetti di le-

gno che si staccano quando si spaccano
i ceppi con l'accetta
Portum in cusina un cavagn de ciavazz,
che i e corned per pize el fech: portami in
cucina una cesta di quei legnetti, che mi
servono per accendere il fuoco

CIFÖN, s.m. comodino
Mett el piston de l'oli sul cifon, isci ape-
na che tu te disseda tu'l tei: metti il fla-
cone dell'olio sul comodino, cosi appena
ti svegli lo prendi

CIFÖTA, s.f. bevanda torbida, mal riu-
scita

L'e una cifota chest cafe, el gh'a ne del
mi, ne del ti: che cattivo gusto ha questo
caffe: non ha nessun sapore

C MBERLI (in...), locuz. aw. brillo
L'e semper in cimberli tuten la domen-
ghen: e sempre brillo tutte le domeniche

CIMENTE, v. annoiare, seccare

Cimentum piü, gh'o alter che vea che da

cuntet sii storien: non mi seccare piu, ho
altra voglia che di raccontarti fiabe

CIÖCA, s.f. ubriachezza

L'e una cibca dre a I'altra chell poer om:
el se vanza gnent: quel povero uomo non
risparmia niente: una ubriachezza segue
I'altra

CIÖCA, s.f. campanella che si appende
al collo delle mucche

Em rincress che la «Bruna» in alp I'a
perdu la cibca: l'e segn che el mascheresc
I'era miga begn ligou: mi rincresce che la

«Bruna» sull'alpe abbia perduto la
campanella, segno e che il collare non era ben
allacciato

CIÖLMA, s.f. valico alpino, culmine

El temp de guera i Talidn i passava la
ciolma de Barna cargdi de ris e tutt a
scondön i veniva sgiü in pais a vendel
magari fin a 5 Fr. el child: nel tempo di

guerra gli Italiani valicavano il passo di
Barna carichi di riso, e di nascosto scen-
devano nel paese a venderlo, magari fino
a Fr. 5.— il chilogrammo

CIÖTEl, s.m. tetto
Gh'e nacc su la cävren sul cibtei, I'ann
smovii i ciott, adess e vegn sgiü la stri-
ghezen: son salite le capre sul tetto, han-
no smosso le lastre, ora filtra 1'acqua



cidtei

CIÖTT, s.m. lastra di pietra
El me pa l'e nacc dent al n d'Anzon a fa
ciott per el sei del cola: mio padre e an-
dato nel vallone del riale d'Anzone a far
piode per lastricare la stalla

CIPl, v. parlare
Quand el maester el alza la vos, nissun
e cipis piü: Quando il maestro alza la
voce, nessuno parla piü

CITÖ, esclamazione, silenzio
77 fa cito, alza miga la vös: se m desli-
ghi, gh'en vegn fora de ckelcn belen: fa
silenzio, non alzare la voce: se mi sbot-
tono ne sentirete delle belle

CIUCIÜ, s.m. maiale (nel linguaggio
infantile)

Mi purina, coma tu t'ai tutesgiou el me
pover matelin: tu par un ciuciü: povera
me, come ti sei sporcato, povero bimbo
mio, sembri un maiale. Ciü, ciü, ciü, o
ciugn ciugn e zi zi zi: sono richiami con
i quali la massaia da la voce al suo maiale

CIÜENDA, s.f. arc. siepe
L'e scia el campei a cuntrold la ciüenda
del prömestiv: la guardia campestre e

giunta per controllare la siepe del pre-
estivo

CIÜGA, s.f. volante, guarnizione di stof-
fa ad abito femminile
El vestit de la spbsa l'era brnbu da una
bela ciüga che dal colett la riveva sgiü
fin a la scinta: il vestito della sposa era
ornato da un bei volant, che dal colletto
scendeva fino alia cintura

CIUMESC, s.m. cuscino
Es gh'a miga da durmi cun tanti ciumesc
sott a la testa perche es po divente gobb:
non si deve dormire con tanti cuscini sot-
to il capo, perche si puo diventar gobbi

CIURLO, s.m. caffe mal fatto
La Barbula la ma dace marenda, ma chel
cafe l'era propi un ciurlo: Barbara ci ha
offerto la merenda, ma quel caffe era proprio

uno schifo



ciüenda

CIUS'Cl, v. chiedere, pitoccare, estorcere
Se i vegn a cius'ci per bisegn, es fa in-
teira la caritä, ma quaidün i s'en pröfita:
si fa volontieri la carita, se vengono a

chiedere perche sono in bisogno, ma al-
cuni purtroppo se ne approfittano. Chell
marscidul el m'a cius'cit fora un bell ra-
minett per poch o gnent: quel merciaiolo
mi ha estorto una bella caldaia di rame
per una inezia

CIUS'CIÖN, s.m. o. f. persona invadente,
che si insinua un po' ovunque con lo sco-

po di estorcere ghiottonerie o cose rare o
di valore
L'e amö seid chela cius'ciön a cerchem

quaicoss? l'e miga amö sazia de chell che

gh'ö ge dace?: e ancora qui quella pitoc-
ca? non e ancora contenta di quanto le
ho gia dato?

CIUSTER, s.m. moccio

Chell muscerbtt el fa schivet: l'e semper
in gir cöl cluster sott al nas: quel moc-

cioso fa schifo: e sempre in giro col moccio

sotto al naso

CÖ (a...), locuz. avverb. a canna, dalla
tazza
L'e bra da dismett cun la mamulina: fagh
beiv el lacc a cd, adess: e ora di smettere
col poppatoio: fagli bere il latte dalla

tazza, adesso

CÖ, s.m. capo
Un gh'a da sgobd d'estdt a seghe fegn da
disverne deis co de bes'c butn, senza cun-
ts cävren e peiren: dobbiamo sgobbare
d'estate a falciar fieno per svernare dieci

capi bovini, senza contar capre e pecore

CÖA, s.f. coda

El gh'a lengh la cöa ehest'ann l'invern:
ha lunga la coda l'inverno, quest'anno.
La gh'a l'aria ä'ess una brava gioina, ma
fa attenzion, zäpigh miga la cöa: sembra

una brava giovane, ma bada di non
schiacciarle la coda (di non offenderla)



cöcla

CÖÄ, v. covare
Disturba miga la galina che l'e dre a cöd:

non disturbare la gallina che sta covando

CÖARÖSSA, s.m. codirosso

Chesta matina su la pianta de pom gh'era
su un bei coarössa: questa mattina sul
melo c'era un bei codirosso

CÖBIA, s.f. coppia
Che belen cobien de caväi el gaveva el

master de pösta, per tire la diligenza: che

belle coppie di cavalli aveva il mastro
di posta, per trainar la diligenza

CÖCLA, s.f. nodo che si fa con la corda
del fieno (söga) sulla spola (canaüla) per
stringere i fasci di fieno, di paglia, ecc.

Aiutum a streng ehest balött de fegn: tira
la soga e streng begn la cöcla in la
canaüla: aiutami a stringere questo fascio
di fieno: tira la corda e stringi bene il
nodo entro la spola

CöDIGA, s.f. cotenna, pelle grossa, dura
del maiale
1) Con la cotenna ben tritata e insaccata

si ottengono i cotechini;
1) L'e tenera la ccdiga de ehest purscell:

es capiss che l'era gioin: e tenera la
cotenna di questo maiale: si capisce
che era giovane;

2) Sciavero: parte esterna, convessa, che
si rieava segando a tavole un tronco.

2) Un gh'a da federe la cassina cun co-
dighen: isci la resta pissee calda e mend

ümeda: dobbiamo foderare la ca-
scina con sciaveri cost e piu calda e

meno umida

CÖDIGH, CODIGHfN, s.m. cotechino

I codigh i gh'a da ches almeno un'öra
per ess ben: i cotechini devono cuocere
almeno un'ora per esser buoni

CÖL (COLIN), s.m. filtro
Chel colin l'e rött, el lassa passd föra el

sazz del cafe negher: quel filtro e rotto,
lascia passare il fondo del caffe

(continua)
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