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DOMENICA lampietti-barella

Glossario del dialetto di Mesocco

VII

Ben sapendo che per un lettore di un al-
tro idioma la lettura di un testo dialettale
e tutt'altro che agevole, ci sforziamo di
trovare una forma che renda meno difficile
l'accostamento. Siccome la difficoltä mag-
giore del dialetto di Mesocco e data dalla
diversa misura delle vocali e ed o, segnere-
mo tale misura con l'accento grave » per 1e

lunghe (o aperte) e con l'accento acuto '
per le brevi (o strette).
Esempi:
fieta fetta (con l'e aperta come nell'it.
siesta)
ferma donna (con l'e chiusa come nel-
l'agg. femm. it. ferma)
Per semplificare il lavoro di stesura e di
composizione tralasciamo l'accento graue

•» sulle seguenti lettere o sillabe che van-
no pronunciate aperte:
o oppure

-en terminazione di sostantivi o aggettivi
femminili plurali
-en — desinenza della seconda o terza pers.
plur. dei verbi in -aa
chell (chela) e chest (chesta) quello e

questo
el egli, il, lui
del del, dello
Tralasiciamo l'accento grave sulle seguenti
lettere o sillabe, le quali vanno pronunciate
lunghe, o aperte:
se se cong., aw., pronome riflessivo
no non
per per, a favore di, alio scopo di
e e cong.
e e, terza pers. sing.
che che, pron. e ong.
L'accento tonico cade sempre sulla lettera
contrassegnata da un puntino sottoscritto.
Es.: galineta farfalla.

L

LACC, s.m. latte
Damm una tazina de lacc molz: dammi
una tazza di latte appena munto.
El lacc pen mesc-cibu cul tempei se 7 dora
a fa mascarpa: il latticello mescolato al
siero serve a fare la ricotta.
Cul lacc cuasgiou es fa el furmagg: con il
latte cagliato si fa il formaggio.
Sfiora el lacc: spanna il latte.
Te vea da la ramina un pb de lacc pever:
leva dalla caldaia un poco di latte raggru-
mato

LADER, s.m.p. ladro
Prima da na a mönt, sprangaden begn la

porten e saradelen su a ciav, perche i lader
i gh'a miga paghera a fa man hassa in ca
di alter: prima di andare sui monti spran-
gate le porte e chiudetele a chiave, perche
i ladri non hanno paura a far man bassa in
casa d'altri

LADIN, agg. molle, scorrevole
Chest sciuch l'e ladin, el se lassa fend fa-
cilment: questo ceppo e molle, si lascia spac-
care facilmente.
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Vong el cadenqsc che 'I diventa pisse ladin:
ungi il eatenaccio ohe si fa piü scorrevole

LAF, s m. erba palustre
Adess che aven fenu da seghe el fegn, se-
gheden el laf che l'e bon da strama: ora
che avete finito di falciare il fieno, falciate
1'erba della palude, che serve da lettime
per le bestie

LAGHETT, s.m. laghetto, laghetti
1. El laghett Moespla sul pass del San

Bernardin cun tre isöleten l'e el piu
bell de la region. D'invern el gela e una
volta ghe passava zora la slita postala,
che la faseva servizi da San Bernardin
a Valdaregn (Valdireno): il laghetto
Moesala, sul passo del S. Bernardino,
con tre isolette, e il piü bello della re-
gione. D'inverno gela. Una volta vi
passava la slitta ddlla posta che faceva
serviaio da S. Bernardino a Hinterrhein.

2. El laghett de Isola l'e artificial: il la¬

ghetto di Isola e artificiale.
3. Un alter bell laghett alpin el se trova

ai pei de la cresta del Piz Pombi sul
versant italian: un altro bei laghetto al-

pino si trova sotto il Pizzo Pombi, sul
versanite italiano.

4. Su I'alp de Trescolmen sul versant de
Calanca gh'e un alter bell laghett: sul-
l'alpe di Tresculmine, sul versante della
Calanca, c'e un altro bei laghetto.

5. El laghett de Piandoss

LAILÖ, aw. la
Va miga a cerche la peiren che Venn lailo
dre a la stala de barba Zepp: non andare
in cerca delle pecore, che sono la dietro la
stalla di zio Giuseppe

LAMEIRA, s.f. lamiera
Chell ventasc indiaulou I'a pörtou vea la
lameira del pulinei: quel ventaccio india-
volato ha portato via la lamiera del pollaio

LAMP, agg. floscio (per lo piü delle mam-
melle)

La cavra rossa l'e riveda dal pascul cul pecc
lamp, quaidun i I'a mungida, 6 quai ca-
vritt i I'a teteda: la oapra rossa e arrivata
dal pascolo con le mammelle flosce: qual-
cuno l'ha munta o qualche capretto l'ha
poppata.
II contrario di lamp e press.
Pecc lamp: mammella floscia.
Pecc press: mammella gonfia

LAMPA, s.f. lampada
Una volta dopo i cinch or es pödeva piu
na a la botega a crumpa petrbli per mett
sgiu in la lampen: una volta dopo le oinque
di sera, non si poteva piü andare alia bot-
tega a comperare petrolio per le lampade.
Sbassa el pavei de la lampa che la fa fum:
abbassa lo stoppino della lampada che fa
fumo

LANA, s.f. lana

Fin che l'e bell temp un gh'a da lava la
lana di materazz, che un gh'a da fa vent
el materazei a fqi dent: sino che e bei tempo

dobbiamo lavare la lana dei materassi,
poiche dobbiamo far venire il materassaio
a rifarli

LANA, fannullone

El craperia de fam, chell lana ilo se ghe
fudessa miga so mama a mantegnel: cre-
perebbe di fame quel fannullone li se non
ci fosse sua madre a mantenerlo

LANDAMA, s.m. landamano
Son nacc in Piaza a vedei el vicariqt: i a
nominpu el landama, i giudes e i deputqt
al Gran Cönsili: sono andato sulla Piazza
a vedere il Vicariato: hanno nominato il
landamano, i giudici e i deputati al Gran
Consiglio

LANZIEGHER, s.m. gendarme (dal ted.
Landjäger)
El I'a ciapou el lanziegher, perche Vera dre
a pesche su la sponda de la Mueisa: lo ha
arrestato ill gendarme, perche stava pescan-
do sulle rive della Moesa
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LAPA, v. mangiar con aviditä
La Rumba I'a lapou su tutt int'un bater
d'ecc da la so scudela: in un batter d'oc-
chio, la Rumba ha vuotato la sua scodella

LAPA, s.f. chiacchiera
Con la to lapa, tu incanteria un serpent:
con la tua chiacchiera incanteresti un ser-
pente

LARES, s.m. larice
La sea de la porta del cold l'e mior fala de
lares, che la marsciss miga isci in pressa:
la soglia della porta della stalla e meglio
farla di larice che non marcisce tanto in
fretta

LASS, agg. frutto la cui polpa si stacca
facilmente dal nocciolo; gheriglio che si
cava facilmente dal guscio
Che bon mange cust perzich isci lass, dolz,
madur: che buon mangiare queste pesche
cost molli, dolci, mature.
Chesta pianta l'e cargada de bei noss gross
e lass: questa pianta e carica di belle noci
grosse e facili da sgusciare

LASSA, v. lasciare
Lassa sta chela fausc, che l'u apena mar-
lada, tu poi taiet: posa quella falce, che
l'ho appena martedlata, puoi tagliarti

LASAS FORA, v. scatenarsi
La s'a lassada fora coma inviperida, perche
i gh'a rött un veider de la finestra: si e

scatenata come inviperita, perche le hanno
rotto un vetro della finestra

LASSA SGIU, concedere un ribasso
Tu me lassa miga sgiu quaicos su chesta
casseta de pom?: non mi lasci ribasso su
questa cassetta di mele?

LASSAGH EL PELIGÖTT, lasciarci la
vita

I gh'a face operazion: I'a risc-ciqu lassagh
el peligott: l'hanno operato: ha rischiato
di lasciarci la vita

LATA, s.f. stanga
Per fa la sceisa del promestif un gh'a da
taie quai laten: per fare la siepe del «prö-
mestiv», dobbiamo tagliare alcune stanghe

LATA DA ER, s.f. corrente di gronda

Una volta la lata da er la veniva francqda
con i scivei: una volta il corrente di gronda
veniva fissato con d chiodi di legno.
Int el bösch de Veis e ghe tanten belen
pianten gualdestren, che la van begn per
fa laten da er: nel bosco di Veis ci sono
tante belle piante poco affusolate che van-
no molto bene per fare correnti di gronda

LAVA, v. lavare

Adess i pegn u ni lava in la mqchina, ma
una volta la poveren ferman la doveven
na al ri cun el bell e con el brutt temp:
ora i pan.ni li laviamo nella lavatrice, ma
una volta le povere donne dovevano andare
al riale con il hello e con il cattivo tempo
a lavarli

LAVA SGIU, v. rigovernare

Negn un va a mett dent el fegn e vegn
matqn fermeduv indre a lava sgiu tönd e

gnapp: noi andiamo a raccoltare il fieno
e voi ragazze fermatevi a rigovernare piatti
e pentole

LAVA SU, v. lavare

Tucc i sqbut la lava su la scalen: tutti i
sabati lava le scale.

MODI DI DIRE
1. Taca su da lava sgiu: rinunciare.

L'e un ora che meni el butisell, ma el
buteir l'e miga amo scia e poss tant
taca su da lava sgiu: e un'ora che giro
il battiburro, ma il burro non si e an-
cora ifatto, posso tanto rinunciare

2. Lava la fqza: schiaffeggiare.
Se el la feniss miga da menem dre la
lengua, ghe lavi mi la fqza a chell tipasc:
se non la smette di calunniarmi, lo
schiaffeggio quel tipaccio
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LAVAZZ, s.m. lapazio
Prima da ingrassa i pursei, per rinfres-chei,
i ghe faseva ches bresciaden de lavqzz: prima

di ingrassare i maiali, per rinfrescarli, si

facevan loro cuocere bracciate di lapazi

LAVEGG, s.m. laveggio

Prima da dora un lavegg nev, vongel de

dent, opur, jach bui dent un po de lacc-

prima di adoperare un laveggio nuovo, un-
gillo internamente, oppure facci bollire un
po di latte

LAVINE, v. lo straripare di acque mel-
mose

Chesta nocc, 7 agöst 1978, la Mueisa I'a
lavinou; I'a face un grand dagn al noss pais:
I'a portou vea pont, straden, ripar, stqlen,
una ca. De la geisa de Cebia, gh'e restou
duma el campanin: de la bela ca del Franco

gh'e gnanca restou i fundament. La be-
len casan neven de Gei, l'eren tuten cir-
cundqden da un strat alt de melma, de sass,
de boren, de ravisön.
L'e stqeia una nocc spaventosa; quasi tucc
i ri del pais i a lavinou: la straden la pa-
reven ri, la sgent in pericul, la scapava in
cerca de sit sicur; per furtuna nissuna vi-
tima umana: questa notte, 7 agosto 1978,
la Moesa e straripata; ha fatto un grande
danno al nostro paese, ha asportato ponti,
strade, ripari, stalle, una casa. Delia chiesa
di Cebbia e rimasto solo il campanile e
della bella casa di Franco non son nemmeno
rimaste le fondamenta. Le belle case nuove
di Gei erano completamente circondate da

un alto strato di melma, di sassi, di tron-
chi, di sterpaglie.
E' stata una notte spaventosa; quasi tutti
i riali del paese erano straripati; le strade
sembravano torrenti; la gente in pericolo
fuggiva in cerca di riparo siouro; per for-
tuna nessuna vittima

LAVÖR, s.m. lavoro

El val poch sul lavor chell murado: vale

poco sul lavoro quel muratore

LAURA, v. lavorare

Coma l'e bell a laurq la matina sul fresch:
come e bello lavorare la mattina sul fresco

LAZZ, agg. largo, ampio

L'e be de lana el gipunin che gh'o su, ma
'I me tegn gnanca un po de cold, l'e tropp
lazz: seppur di lana, il giubboncino che
indosso, non mi tiene nemmeno un po' di
caldo, e troppo ampio

LECA, s.f. roccia friabile, alcalina; i ca-
mosci la leccano perche ha sapore di sale

Cinch camoss u vist anchei a la leca del
Rizeu, miga un sol de liber, duma cavren
e cavritt: cinque camosci ho visto oggi alia
leca del Riezu, non uno solo di libero, solo

capre e capretti

LECARD, agg. schifiltoso

A chest mönd es gh'a miga da es isci le-
card coma t'ei ti: es gavria da mange de

tutt, de chell che piqss e ancha de chell
che piqss miga: a questo mondo non si do-
vrebbe esser cosi schifiltosi come sei tu:
si dovrebbe mangiar di tutto, di ciö che

piace e anche di ciö che non piace

L£CARI)A, s f. portamestoli
Taca su la lecarda apressa al furnell, che

es fa pisse corned: attacca il portamestoli
vicino alia cucina economica, che si fa piu
comodo

LECC, s.m. letto
La ferma pulidina, la fa su el lecc a la
matina; chela isci isci, la 'I fa su a mesdi e

chela che val gnent la 'I fa su quand la gh
va dent: la donna pulitina rifä il letto al

mattino, quella cost cost, lo rifä a mezzodi,
e quella che vale niente lo rifä quando vi
balza dentro

LECHE, v. leccare

L'e scriful chell gatin, gh'o impienu el scu-
delin de lacc, ma el I'a miga lecou su: e
schifiltoso quel gattino, gli ho riempito lo
scodellino di latte, ma non lo ha leccato
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LECHETT, s.m. abitudine

L'a ciapou el lechett da na a bala, apena
el sent a sona un orghenin el fila da la

porta e gh'e piu verzö da tegnel in ca: ha

preso l'abitudine di andare a ballare: ap-
pena sente suonar un organino infila l'uscio
e non c'e piü mezzo di trattenerlo

LEFF, s.m. labbro

ha m'ann spongiu la visgen, guarda che

leff gross m'e nice fora: mi hanno punto
le api, guarda che labbro grosso mi hanno
causato

LEGH, s.m. luogo
E speri che tucc i noss pover mort i sia
a bon legh: spero che tutti i nostri poveri
morti siano a buon porto (in paradiso)

LEGNAMEl, s.m. falegname
Un gh'a da cambie el poden de stua; va
a ciama el legnamei a te sgiu la mesuren:
dobbiamo cambiare il pavimento della stua;
va a chiamare il falegname per prendere le
misure

LEGURA, s.f. lepre

La prima legura che s-ciapa sott a un can,
es ghe la da, da mange: la prima lepre che
si uccide sotto un cane, gliele si da da

mangiare.
Al cuntrari di cuntli, i leguratt i nass ge
cun su 'I pel: al contrario dei conigli, i
leprotti nascono giä con il pelo

LEIS, Leso (frazione di Mesocco)

E' posta sulla sinistra del torrente Bess,
congiunta con la frazione di Crimeo, me-
diante due ponti, quello sulla strada can-
tonale e quello fra Metruch e Leso supe-
riore. A destra e a sinistra dello stradale

sorgono case patriarcali, palazzine, botteghe,
osterie. Piü a monte e degna di nota, la
chiesina di San Michele, che di recente ben
restaurata ingentilisce il quartiere di:
LAVINA dove sta sorgendo la dodicesima
frazione di Mesocco con belle nuove vil-

lette. Vi sono pure: il grande gasgell (re-
cinto delle pecore), l'annesso piazzale per
la fiera e le attrezzature per la pesa e per
il bagno di disinfezione delle pecore. Da
ciö l'epiteto «pegurei da Leis» (pecorai di
Leso)
Adess che gh'e I'autostrada i sara cuntent
cut da Leis, che sul stradon e passa piu
tanten machinen e i e pisse sicur e tran-
quill: ora che c'e l'au'tostrada, saranno con-
tenti quelli di Leso, che sullo stradale non
passano piü tante macchine e sono piü si-
curi e tranquilli

LENDEN, s.f. lendini

Nei tempi passati, quando la pulizia lascia-

va molto a desiderare, alcuni bambini e

bambine avevano la testa infestata da pi-
docchi. Le mamme ricorrevano a mezzi e-

stremi. Con le forbid tosavano radicalmente
le teste a bambini e bambine e solo cosl il
brutto inconveniente veniva eliminato.
Ess gh'a da distrugg la lenden se s' vo mi-
ga cargass de piece: si devono distruggere
le lendini, se non si vuol essere infestati
dai pidocchi

LENG, v. leggere

I leng mal i to fane, insegnigh un po: leg-

gono male i tuoi bambini, esercitali un poco

LENG SGIU, v. rimproverare
Se el me riva amo isci tard ghe 7 lengi
sgiu mi el vangelo a chell bastruch: se mi
arriva ancora cost tardi, gli leggo io il van-
gelo a quel monello

LENGH, agg. lungo

L'e una strada lenga che s' riva piu a de-

stinazion: e una strada lunga, non si arriva
piü a destinazione.
L'e lengh coma l'ann de la jam: e molto
lungo (moilto lento)

LENGUA, s.f. lingua

Purghet, che tu gh'qi la lengua bianca: pur-
gati, che hai la lingua bianca
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LENGUA s.f. parlantina, smoderata lo-
quacitä
Che lengua guza la gh'a chela fermascia:
che linguaccia ha quella donnaccia.
La gh'a duma la lengua de bon: ha solo
maldicenze.
La gh'a una lengua filenta che la taieria el
ferr: ha una lingua affilata, che taglierebbe
il ferro

LENTELA, v. finiscila
Se tu la lenta miga da di busien, te meti
mi a post: se non la finisci di dir bugie,
ti rnetto a posto io

LENZ, s.m. tiglio (Tilia Platiyphyllos Scop.)
Cun la scorza del lenz i noss pover vecc i
faseva i maghei per lighe i vedei a la par-
zeif: con la scorza del tiglio i nostri poveri
vecchi preparavano grossi cordoni (legacci)
per attaccare i vitelli alia greppia.

LERMA, s.f. baccano, rumore (dal tede-
sco)

Ch'e lerma in chela betula; puess i a alzou
tucc un po tropp el biceir: che baldoria in
quell'osteria; sono forse tutti un po' brilli

LETRA, s.f. lettera

El Pedrin I'a scricc da Paris in Franza una
bela letra ai so: furde el vegn a ca a passa
i fest: Pierino ha scritto da Parigi in Fran-
cia ai suoi: forse viene a casa per le feste

LEVATIV, s.m. persona intransigente
L'e propi stacc un levativ el me padron,
per un sbqi da gnent el m'a face file: e
proprio stato un intrattabile il mio padrone,
per uno sbaglio da nulla mi ha licenziato

LEVE, v. alzarsi

La leva quand la gh'a scia el zou sul venter:

si alza tardi

LfiVE, v. lievitare

L'e tropp fresgia chesta cusina, el pan el
stanta a leve, piza el fech: e troppo fredda
questa cucina, il pane stenta a lievitare,
accendi il fuoco

LEVET, s m. lievito
Pezzo di pasta lievitata, che si conserva al

fresco, per poi aggiungerla al nuovo im-
pasto, onde farlo lievitare.
Te vea un tbeot de pasta leveda e metel
sgiu in la so scudela de legn, che l'e pe el
levet per un altra förnqda de pan: leva un
pezzetto di pasta lievitata e mettilo nella
scodella di legno, che sarä poi i'l lievito per
un'altra fornata di pane

LIBER, s.m. libro

L'e semper cun la testa int i liber: e sem-

pre con la testa fra i libri

LIBER, agg. libero

El prim di de liber e vai a cascia: il primo
giorno di libero vado a caccia

LICEIRA, s.f. lettiera

Fqla fa cun la gamben un po alten la li-
ceira, perche sott, un gh'a pe da tire dent
e fora la cariela di fane (vedi cariela): falla
fare con le gambe un po' alte la lettiera,
perche dovremo poi far scivolare dentro
e fuori la cariela dei bambini

LICHEN, s.m. lichene

Cresee nella zona alpina, specialmente nei
boschi di eonifere. II decotto di lichene
addolcito con zucchero o miele e utile con-
tro i catarri, le bronchiti, la tosse, specialmente

nei tuberco'lotioi.
Tai ciapbu frecc anchei, tu gh'qi la toss,
tei ross in faza e tu septa, va subit in lecc,
che te prepari una bona tisana de lichen:
ti sei raffraddato oggi, hai la tosse, hai la
faccia rossa e scotti; va subito a letto, ti
preparo una buona tisana di lichene

LIENDA, s.f. cantilena, recitatata da due
bambini: uno fa le domande, l'altro da le
risposte
D. Jacum, facum de la voll menum su el

to cavall!
R. El me cavall l'e senza bria
D. Menum su la to Maria
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R. La me Maria l'e senza s-cussq
D. Menum su el to Nicula
R. El me Nicula l'e senza bareta
D. Menum su la to cavreta
R. La me cavreta l'e senza corn
D. Menum su el Peider tond
Giacomo, Giacomo della valle
conducimi su il tuo cavallo
II mio cavallo e senza briglia
Conducimi su la tua Maria
La mia Maria e senza grembiule
Conducimi su il tuo Nicolao
Il mio Nicolao e senza berretto
Conducimi su la tua capretta
La mia capretta e senza corna
Conducimi su Pietro tonto

LIÜNDA, s.f. fastidio, seccatura

L'e una lienda cun chell can, el buba tuta
la nocc; el lassa miga durmi la sgent: che

seccatura quel cane, abbaia tutta la notte;
non lasoia dormire la gente

LIGHE, v. legare

Aiutum a streng e a lighe su chest balbit
de fegn: aiutami a stringere e a legare que-
sto fascio di fieno

LIGHESS DENT, v. impegnarsi

Adess, che m'u ligou dent in la sccieta de

cant, gh'o propi da na a la proven: ora
che mi sono impegnato nella corale, devo

proprio andare alle prove

LINGEIR, agg. leggero

L'e lingeir coma una piuma chest stuz:
e leggero come una piuma questo porta-
penne

LINGEIRA, s.m.f. persona volubile, sven-
tata, civettuola

El trova miga post da nissuna part, l'e
tropp un lingeira: non trova posto da nes-
sun parte, e troppo sventato

LINÖSA, s f. farina di semi di lino

Pa la papina de linosa isci: mett la sul
fech el padelin con un po d'acu e una bran-
cheta de farina de Un, strusa begn, giungigh
dent un po d'oli: butela fora su una peza
de teila o de garza, spianela, voltela dent e

metela su begn calda sul post in do gh'e
'I ma: quand l'e scia fresgia, tela sgiu, scql-
dela amo e metela amo su: tu poi ripet el
remedi diverzen volten: fa cosl l'impiastro
di semi di lino: metti su un pentolino con
un po' d'acqua e una manciatina di farina
di semi di lino, rimestola bene, aggiungi
un po' d'oldo: versala su una pezza di tela
o di garza, eguagliala, avvolgila e mettila
ben cailda sul posto dove c'e il dolore: quan-
do e quasi fredda toglila, riscaldala e ri-
mettila al posto: puoi ripetere il rimedio
diverse volte

LINÖSA, s.f. svogliato

Chell linosa ilo l'e semper setou su la ban-
china denanz a la ca, el fota gnent: quello
svogliato e sempre seduto sulla panehina
davanti alia casa e non fa niente

LINTfiRNA, s.f. lanterna

Quand tu vai a fa stua murenta el lumin
e lassa la linterna int el coridor, portela
miga in stua, che la fa odorqsc: quando
vai a far vegdia, smorza il lumino e lascia
la lanterna nel corridoio, non portarla nella
stua che esala odoracoio

LINTERNÖN, s.m. persona alta e magra:
spilungone

Pover Unternon: t'ei giusta grand, ma bon
da fa gnent: povero spilungone, sei grande
si, ma non concludi niente

LINZEU, s.m. lenzuolo

Bona part di linzeu i era de lin: i gaveva
la dobia örnada da bei pizz a crusce face
in ca: buona parte delle lenzuola era di
lino: avevano il risvollto ornato da bei pizzi
all'uneinetto, fatti in casa
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LINZOLETA, s.f. lenzuolo di lino di
piccolo formato, ornato di pizzi; copriva il
neonato quando veniva portato al batte-
simo (v. battesimo)
La Tresin l'a preparbu tuta la schirpa facia
a man per el so popin: la linzoleta l'e una
vera beleza, ricamada e cul pizz a erusee:
Teresina ha preparato tutto il corredino a

mano per id suo bimbo: la linzoleta e una
vera bellezza, ricamata e cd! pizzo all'un-
cinetto

LIPELA, s.f. lucertola
La nonna avvertiva d nipotini: «Fadigh mi-
ga del ma a la lipelen, se de no e crqpa
la piu bela bes-cia che un gh'a in stala»:
«Non fate del male alle lucertole, se no
perisce il piü bei capo che abbiamo nella
stadia»

LIPÖN, agg. poltrone, lazzarone

L'e un grand lipon chell matt, pien de
vizi e senza vea da fann: e un grande
lazzarone quel ragazzo pieno di vizi e senza
voglia di lavorare

LISS, agg. liscio
L'enn do giumelen, una la gh'a i cavi rizz,
I'altra invecia la gh'i a liss: sono due ge-
melle: una ha i capelli ricci, 1'altra invece
li ha lisci.
Chesta volta gh'la lassi miga passq lissa,
gh'la fai paga seca e salada: questa volta
non gliela lascio passar liscia, gldela faccio
pagare a caro prezzo

LITT LÖTT, agg. marcia dondolante, tra-
scurata
El va la tutt litt lott, o che l'e malou, 6
che'l gh'a miga völenta da fann: cammina
dondölando, o che e ammalato, o che non
ha voglia di lavorare

LIVEIRA, s.f. leva

Una volta i faseva su i ripar cun la liveiren,
a forza de bresc, adess invecia i gh'a tucc
i machinari necessqri: un volta si costrui-
vano i ripari con 'le leve, a forza di braccia,
ora invece, hanno tutti i macchinari neces-
sari

LIVELL, s.m. livella
Es stanta semper a sara la gelösten perche

i scoss i e miga a livell: si stenta sempre
a ohiudere le persiane, perche i davanzali
non sono a livedo

LIVELL, s.m. seccatura, fastidio

La gh'a un livell cun chell pover vecc, l'e
scia bambul, el vo semper scapq de ca,
la gh'a da curell coma un fane: ha un fastidio

con quel povero vecchio, e rimbambito,
vuol sempre fuggire di casa, lo deve sor-
vegliare come un bambino

LIZÖN, s.m. poltrone, lazzarone

Chell lizon l'e miga bon da portqm in cu-
sina gnanca un bresc de legna: quel
poltrone non si degna di portarmi in cucina

nemmeno una bracciata di legna

LÖBIA, s.f. loggia, cantoria

Mett fora la scigolen su la lobia per falen
sughe: metti le cipolle sulla loggia per
farle asciugare.
Per Pqsqua la coral I'a cantou una bela

messa neva: la lobia l'era piena de omen:
a Pasqua la corale ha cantato una bella
messa nuova: la cantoria era gremita di
uomini

LÖCH, agg. triste

Coma l'e loch chell poer om dopu la mort
de la so ferma: come e triste quel povero
uomo dopo la morte di sua moglie

LÖCHISGIA, s.f. tristezza

El vo ni sicur a piov, gh'o adbss una lo-
chisgia che varia a durmi: minaccia piog-
gia, ho in corpo una sfinitezza, che andrei
a dormire

LÖGAS, v. quietarsi

Lassa un po el lavor da part, bqrba Peider,
a la vossa eta ess gavria da logqs e possq:
lasoiate un po' il lavoro da parte bqrba Pie-

tro, alia vostra etä si dovrebbe quietarsi e

riposare
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LOGAS, v. sistemarsi

Isci in tqnti coma i e, i s'a logou dent in
chela casetina: cost numerosi come sono,
si sono sistemati in quella casettina

LÖNDRA, s.f. rondine

Quanti bei ni de löndren gh'era una volta
sott la grönden de la casan: quanti bei nidi
di rondini c'erano una volta sotto le gronde
delle case.
Se la löndren la golen in alt l'e segn che 'l
vo ja bell temp, se invecia la golen bass,
l'e segn che 'l vo ni a piov: se le rondini
volano in alto e segno di bei tempo, se
invece volano in basso e segno che vuol
piovere

LÖS, s.m. odore caratteristico delle pecore
Se t'ei stacc int'el gasgel, cambia subit i
calzön, che tu tira dre un ödorqsc da lös:
se sei stato nel recinto delle pecore cambia
subito i pantaloni, poiche emani un odo-
raccio da untume di pecora

LÖZA, s.f. fanghiglia

El purscell el s'a völtou dent in la löza:
il maiale si e rotolato nella fanghiglia.
PROVERBIO:
L'e da la löza che es vegn slözqi: e dalla
mala lingua che .si vien infangati

LUDER, s.m. maldevoto

Ein che l'era penin, l'u semper face file
drizz, adess che l'e grand, l'e sciq un luder,
che poss piu mandal a messa: fintanto che
era piccolo, l'ho sempre fatto filar diritto,
ora che e grande, e un maldevoto, che non
posso piü mandarlo a messa

LUEIRA, s.f. locale freddo

Pora vesgia, l'a ciapou la pönta: sfidi mi,
la derm int'una stanza, che l'e una vera
lueira: povera vecchia! Si e buscata la pol-
monite: sfido io, dorme in una camera
veramente gelida.
Brrr che lueira, scapadum in pressa!: che
freddo, fuggiamo via in fretta

LUGANIGH, s.m. salsicce

Strasgeden miga el sangh del purscell, che

un gh'a da doral a fa i lugqnigh de sang:
non rovesciate il sangue del maiale che dob-
biamo adoperarlo per confezionare le
salsicce di sangue.
1 luganigh de cqdigh es gh'a da fai ches
almeno un'öra: i cotechini bisogna farli cuo-
cere almeno un'ora.
A mi em piass i luganigh de fidigh: a me
piacciono le salsicce di fegato

LUM, LUMIN, lume, lumino. Piccolo lu-
me o lumino di vetro o di ottone a petrolio
col relativo stoppino, che posto nella lan-
terna portata a mano serviva a illuminare
di nottetempo la strada che conduceva alia
stalla, el cold, e la cassinen

Cambia el pavei del lumin che l'e scia tropp
chert: cambia lo stoppino del lumino che

e troppo corto

LUM DI ECC, pupilla, anche lume della
ragione
El daria la lum di See per fa sta begn i
so fanc: darebbe la pupilla dei suoi occhi,
per il bene dei suoi fanciulli.
L'era talment inrabiou, che l'a perdu la
lum di ecc e l'a mezz marseipou chell pover
matel dai cölp: era talmente arrabbiato che,
perduto il lume della ragione, ha mezzo
storpiato quel povero ragazzo

LUM DE RÖCA, s.f. allume di rocca (si
adopera al posto della maistra per prepa-
rare la ricotta)
Se tu gh'ai miga asse maistra per fa la ma-

scarpa, dora un cugiq de lum de roca face
fora int un po de lacc e de acu: se non hai
abbastanza maistra, adopera un cucchiaio
di allume di rocca seiölto in un po' di latte
o di acqua, .per far la ricotta

LUMEGA, s.f. lumaca
Cun chesta umedita, l'e pien l'ort de
lumeghen: con questa umiditä, l'orto e pie-
no di lumache.

INDOVINELLO:
La va, la va, la va: la tira dre la ca!
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Mesocco - Logtano

LUMBRISCA, s.f. lombrico

Va a cerche lumbrischen per el pa che 'I
va a pesca: va a cercar lombrichi per il
babbo, che deve andare a pesca

LUNA, s.f. luna

ha luna rossa d'avril l'e temuda dal cun-
tadin per la stravaganzen che la porta, per
el dagn, che la fa a ort, a camp e a prai
la luna rossa d'aprile e temuta dal conta-
dino per le sue stranezze, per il danno che
reca a orti, a campi e a prati.
Luna tonda, tre quart de luna, ccd de luna:
luna piena, tre quarti di luna, luna calante

LUS, agg. non denso

Urumai la minestra de chesta seira l'e tropp
lusa, u miga metu sgiu asse ris; mangedigh
dre pan: oramai la minestra di questa sera

e troppo liquida, non ci ho messo abba-
stanza riso; accompagnatela con pane

LUS, s.f. luce

In la lenghen seirqden d'invern a la debula
lus de la lampa a petroli, la gioinan la pre-
paraven la schirpa durante le serate in-
vernali, alia pallida luce della lampada a

petrolio Je giovani preparavano il corredo

LUSGIAN, Logiano
Frazione di Mesocco, sulla sinistra della
Moesa: ameno gruppo di belle case, strette
in crocchio e tutte volte al sole. Una gra-
ziosa cappella rifatta a nuovo, con la statua
della Madonna della neve, portata dall'Ita-
lia in un gambqcc, da un ardito contrab-
bandiere, protegge la frazione da eventuali
valanghe e scoscendimenti. Durante il lun-
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go inverno, valenti artigiani, intrecciavano
ceste e gerle, preparavano mastelli per il
latte, brente, zangole ecc. Da qui il detto:
«scudescei da Lusgian».
II riale di Logiano divide la frazione in
due parti; in quella a sud, cioe a Ranghela
c'era un molino con la sua bella, grande
ruota a pale, mossa dall'acqua del torrente.
In quel molino anda Martina maeinava se-

gale, grano saraceno, granoturco e riceveva
in compenso la dovuta misura di farina, per
ogni stei di grano macinato.
Ora il molino non c'e piü: al suo posto
sorge una piccola autorimessa. Segno dei

tempi.
A Ranghela c'e tuttora il forno comunale,
dove le massaie cuocevano il buon pane di
segale, le torte di pane e latte per le sagre
ed il buon panettone casalingo per natale.
Anda Martina da Lusgian l'a dice, che la
farina da fa pulenta l'e basnada, da na a
tela: anda Martina di Logiano ha detto che
la farina gialla e macinata, di andar a pren-
derla

LUSIMENT, s.m. luccichio

Che lusiment de ram in cusina: anda Maria
l'a sgurou tutt: padelen, padelott, querc,
cafeteiren, pulentin: che luccichio di rame
nella cucina: anda Maria ha lueidato tutto:
padelle, padellotti, coperchi, caffettiere e

paiuoli

LUSTER, s.m. lucido per le scarpe

Dorel cun economia el luster, tu ved he
che t'ai ge fenu la scatula: adoperalo con
economia il lucido, vedi bene che hai giä
finito la scatola

LUSTER, agg. lucido

Bqsta dumq guardq i veider luster de la
finestren, per capi che in chela ca gh'e
orden e pulizia: basta solo guardare i vetri
lucidi delile finestre per capire che in quella
casa c'e ordine e pulizia

LUSTRE, v. adulare

Gh'o miga bisegn da famm lustre da nissun
e poss purta el capell alt senza tanten mui-
nen da i alter: non ho bisogno di farmi
adulare da nessuno, posso portare il cap-
pello alto senza tante moine d'altri
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MA, s.m. male

Negn puritt, i bes-c de Vignun i gh'a scia
el ma negher, per chest ann alora, la fei-
ren Venn facen, un sta fresch: poveri noi,
le bestie di Vignuno hanno l'afta epizoo-
tica, per quest'anno allora, le fiere son
fatte, stiamo freschi.
Ma de l'orz: forte irritazione all'inguine.
Mai cadu: epi'lessia

MACA (A MACA), v. mangiare e bere
gratuitamente
El va suenz a I'osteria, ma el lira mai fora
la borza per paga: el beiv a maca, perche
el trova semper cui nar, che mitt la peza
per lui: va sovente all'osteria, ma non e-

strae mai il borsello perche trova sempre
chi paga per lui

MACACU, s.m. sciocco, imbecille

Pover macacu: fenissela da fa smorfien, che

tu te fai rid dre da la sgent: povero imbecille:

finiscila con le tue smorfie, che ci

fai deridere dalla gente

MACACUCA, s.f. acetosa o erba brusca
(Rumex acetosa fam. Poligonacee)

Mitt sgiu un mazett de macacuchen int el
besgin de la maistra, che la diventa pisse
forta: metti un mazzetto di acetosa nel
mastelio della maistra che diventa piü forte

MACIVELIGA, s.f. intrigo. Deriva pro-
babilmente dalla parola machiavellismo

Son nacc a chela riuniqn, ma la m'e pia-
suda poch: la m'e paruda pisse una maci-
veliga, che una roba seria: sono andato a

quella riunione, ma m'e piaciuta poco: m'e
sembrata piü un intrigo, che una cosa seria

MACH, s.m. castagne cotte a lesso, con-
dite con zucchero, burro o pancetta
Anchei e fai un bon disne: pdmdetera, co-
digh e mach: oggi faccio un buon pranzo:
patate, coteohini e mach

MADAIA, s f. medaglia

El va tropp al pericul chell matt, per cu-
rel tqchigh su al chel la madqia de Sant
Antoni: va troppo al pericolo quel ragazzo,
per proteggerlo appendigli al collo la

medaglia di Sant'Antonio

MADAIÖN, s.m. medaglione

Chell bell madaion che gh'o tacou su in
stua el porta la figura de Guglielmo Tell:
quel bei medaglione che ho appeso nella

stua, porta i'effigie di Guglielmo Tell

MADUR, agg. maturo

Tu vegn a catq gres su int el Temeret, i
e bei, madur, gross e dolz: vieni a coglier
mirtilli su nel Temeret, sono belli, maturi,
grossi e dolci.
Madur dal sen: colto dal sonno.
L'e scia madur, el crbda dal sen: casca dal

sonno.
Madur da la vea da sveide el sach: desi-

deroso di vuotare il saoco, di dire tutta
la veritä.
Madur da domanda un piasei: di ehiedere

un favore.
El staseva semper a la larga, a po a po l'e
nice madur, el sa face dent e per feni el

m'a cercou in sposa la me Örzela: si te-

neva sempre alia larga; a poco a poco si e

avvicinato e per finire mi ha chiesto in
moglie l'Orsolina

MAESTA, s.f. immagine sacra

A tucc i omen ch'i nqva a fa Pasqua, el

fra el ghe dava una maestq: a tutti gli uo-
mini che andavano a far Pasqua, il reve-
rendo Padre dava un'immagine



316

MAGHeL, s.m. cordone confezionato con
la corteccia del tiglio. Si scartava la prima
corteccia scura: si levava quella bianca in
lunghe strisce, che si torcevano facendone
dei fascetti Due o tre di questi fascetti
venivano nuovamente torti assieme rica-
vando cosi dei collari detti «maghei» che
servivano per attaccare i vitelli alia grep-
pia e quali cinghie a gerle e gambac
Chel pover vecc el se guadegna el pan cul
fa maghei: quel povero vecchio si guada-
gna la vita facendo maghei

MAGÖN, m. dispiacere
Chela povera vesgeta la po miga invie sgiu
el magpn dopu la partenza del so fi per

la Franza: quella povera veochietta non pub
ingoiare il dispiacere per la partenza di suo
figlio per la Francia

MAIARD, agg. ingordo
I a ge fenu la salumeria del purscell: i e
propi veri maiard: hanno giä finito la
salumeria del maiale: sono proprio dei veri
ingordi

MAIii, v. mangiare avidamente, divorare
El maieria vea el ciod del fula: dissipereb-
be tutto il patrimonio.
Se 'I continua isci el maia fora tucc i fon-
di di sb puritt: se continua cosi dissipa
tutti i fondi dei suoi poveri avi
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MAIeDA, s.f. scorpacciata
L'a face una de chelen tal maieden de pi-
zochen, quasi quasi da sc-ciupe: ha fatto
una di quelle tali scorpacciate di gnocchi,
quasi quasi da scoppiare

MAIfiU, s.m. battola, che si usa nella set-
timana santa, quando per il rito, non si

possono suonare le campane. Specialmen-
te i ragazzi si sbizzarrivano a far baccano
nelle strade e intorno alia chiesa cun maieu
e sgarzigheten, con battole e raganelle
Es capiss che l'e la setimqna santa: i fane
i par spiritei a batt i maieu: l'e un bur-
deleri in tuten la cuntraden che el stör-
niss: si capisce che e la settimana santa:
i bambini sembrano sfrenati a battere le
battole: in tutte le contrade e un chiasso
che stordisce

MAISÖN, s.f. prurito, prudore
Gratum la schena che gh'o una maison
che poss piu dila: fregami la schiena, poi-
che ho un prudore insopportabile

MAISTRA, s.f. scotta inacidita mediante
aggiunta di aceto, limone e piantine di
acetosa. La si conserva in botticelle o in
mastelli muniti di un buco in alto per nuo-
va aggiunta di scotta, e di una spina in
basso per spillarla. La «maistra» serve per
la preparazione della ricotta (v. mas-carpa)
Es ved che la maistra l'e bona, forta, per-
che ghe nice una bela mascarpona tenera
e dolza: si vede che la «maistra» e buona
e forte, perche abbiamo ottenuto una bella
ricottona tenera e dolce

MALAMBRFTÖ, agg. malnato, malaugu-
rato
Malambreto poltron, mbvet su e va a lau-
ra, che l'e ora: po'ltronaccio, spicciati e va
a lavorare, che e ora

MALCÖMED, agg. difficile, malcomodo

L'e un lecc dur, malcomed, u miga podu
sara ecc in tuta la nocc: e un letto duro,
malcomodo, non ho potuto chiuder occhio
durante tutta la notte

MALfiFIZI, s.m. maleficio

Gh'e dent el malefizi in ehesten soghen,
che poss miga riusci a disgarbielen: e'e
dentro il maleficio in queste corde, che non
riesco a distriearle

MALFABfiGN, agg. sfaccendato, ozioso

El gh'a miga vea da laurq; l'e un malfa-
begn, semper in gir per la straden cul zi-
gher in boca e begna vedei che pretenzion
el gh'a: non ha voglia di lavorare: e uno
sfaccendato, sempre in giro nelle strade col
sigaro in bocca e bisogna vedere con quali
pretese!

MALFACC, s m. malfatto
L'e mior el so malfacc, che 7 begnfqcc di
alter: e megiio il proprio malfatto, che il
benfatto degli altri

MALGUALiV, agg. accidentato, irregolare
Cul seghe chell'acidentu d'un prou mal-
gualiv, u rött el scilon de la fausc: col fal-
ciare quell'odioso prato accidentato, ho rot-
to il manico della falce

MALINGAMBA, agg. malandato

Son scia malingamba, urömai i ani sul gobb
i gh'e su e i peisa: sono malandato, oramai
gli anni ci sono e mi pesano sul dorso

MALMUADISC, agg. neghittoso, ozioso

L'e un malmuadisc, mai pront a fa nissun
lavor: e sempre neghittoso, mai disposto
a sbrigar nessun lavoro

MALMUSTÖSA, agg. imbronciata
Che matascia malmustosa! L'e semper im-
bronzada, mai cuntenta de gnent: che ra-
gazzaccia di ma'lumore! Sempre imbronciata,
mai contenta

MALNUDRIGOU, agg. malnutrito
L'e una mamina da poch: la gh'a certi fan-
citt nausc, i stqnta a na cumpei: es ved
che i e malnudrighei: e una mammina da

poco: ha certi bambini gracili, che stentano
a camminare: si vede che sono malnutriti
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MALÖRÖS, agg. infelice, sfortunato (dal
francese)
Pover fancit malörps, senza pa e mama:
poveri bambini infelici, senza babbo e senza

mamma

MALÖU, s.m. malato
In la nossa clinica de San Carlo gh'e tanti
malai e qnca tanten personen anzianen: nel-
la nostra clinica di San Carlo ci sono tanti
malati e anche tante persone anziane

MALPAGA, s.f. restio nel pagare i debiti
Mi gövria mai piu vendu la genuscia a chell
malpaga ilo: tu i ciapa piu tucc i to dane: tu
poi speceü: io non avrei mai piu venduto
la giovenca a quel malpaga: non riceverai
piu tutti i tuoi denari, Ii puoi attendere...

MALTRAC, agg. malvestito, trasandato
Tu gavrai be miga el curag apena scia da
mönt da na in pais isci maltrqc: non avrai
il coraggio, appena sceso dai monti, di re-
carti in paese cosi trasandato come sei

MALTRAC SU, s.m. mal allevato

Sfazou d'un maltrqc su; va per la to strqda
e scherza miga i vecc: sfacciato, mal
allevato; va per i fatti tuoi e non deridere i
vecohi

MALUSÖU, agg. malabituato, viziato

I a fin malusou i bes-c; el gatt l'e semper
in ca, el gira dapartutt, cqvren e peiren
begn suenz i ghe l'ann scia su la porta de
la cassina a brasge perche la cerchen la sa,
e lo tutt i lassa cörr, i fa gnanca cas: hanno
persino viziato le bestie; il gatto e sempre
in casa, gira ovunque, capre e pecore ben
sovente le hanno davanti l'uscio della ca-
scina a belare per aver il sale, e loro lascia-

no correre, senza badarci

MAMA, s.f. mamma
L'e furtuneda l'Örzelin: la gh'a una ma-
tela, che la val tant or: l'e ge bona da fach
da mama a tuta chela roscia de fradelitt:
e fortunata l'Orsolina: ha una bimba che
vale tanto oro: e giä capace di far da mamma

ai numerosi suoi fratellini

MAMA, s.f. patata che, seminata in pri-
mavera, non ha germogliato e la si trova
in autunno ancora intatta nel campo
Butela vea chela ilo, che l'e una mama, l'e
miga bona: buttala via quella Ii, e una
mama, non e buona

MAMALUCH, agg. s.m. imbecille
Dal grand spaventu che l'avu quand l'a
vist el Bess a porta vea el pont del Maiett,
l'e restou ilo coma un mamaluch a guardq,
senza piu la forza da scapa: dal grande spa-
vento che ha avuto, quando ha visto il Bess
ad asportare il ponte del Maiett, e rimasto
Ii come inebetito a guardare

MAMAVESGIA, nonna
Mi mamavesgia la m'a insegnou a di su la
crona: la mia nonna mi ha insegnato a re-
citare il rosario

MAMÖ, voce arcaica, mamma
Per lo piu in esclamazioni: cara bona ma-
mö aiutum!
Mamo bona, che trach u ciapou su!: buona

mamma, che spavento mi son preso

MAMULECC, agg. amorevole, affezionato
Coma l'e mamulecc chell cavretin: el me
cor dre dapartutt in do e vai: come e
amorevole quel caprettino, mi rincorre ovunque
vado

MAMULINA, poppatoio, biberon
Una volta la poveren maman qnca se la

strapazaven, la ghe daven semper el so lacc
da tete ai so fancitt, senza tanten mamu-
linen coma la fann adess: una volta le po-
vere mamme, anche se strapazzavano, da-

vano sempre il loro latte da poppare ai loro
bimbi, senza tanti «biberon» come fanno
ora

MAN, s f. mano
El mangia e 7 scriv cun la man mancina:
l'e mancin: mangia e scrive con la mano
sinistra: e mancino.
L'e largh de man: e generoso.
Ladin de man: manesco.
Fa atenzion coma tu parla, perche chell
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ilo l'e ladin de man: fa attenzione come
parli, perche quello II e manesco.
El gh'a una man greiva, par che 'I scriv
cun el zapin: ha una mano greve, sembra
scriva con la zappa.
El sqbut i ndss giurnqi i va de man in man,
tucc i e curios da leng la notizien: il sabato
i nostri giornali vanno a ruba: tutti sono
ouriosi di leggere le notizie

MANCA, v. mancare, svenire
A furia da piang, chell fancin l'e mancou
vea: dal gran piangere, quel bambino e

svenuto

MANEGG, s.m. compümento
Cara ti, i manegg i e bön per i scipri, mi-
ga per mi pora diaul: cara mia, i compliment!

vanno bene per i signori, non per
me poveraccia

MANELA, s.f. manipolo
Man man che tu scionca la biava, mett la
manelen sul camp, che passi mi a lighelen:
man mano ehe mieti la biada, posa i ma-
nipoli sul campo, che passo io a legarli

MANESCIA, s.f. maniglia
Ciapa un strasc a te vea el caldreu dal fech,
che la scota la manescia: prendi uno strac-
cio per levare la pentola dal fuoco, poiche
la maniglia scotta

MANESGE, v. adoperare
L'e bön chell ilo da manesge la fqusc: e

capace quello ill di adoperar la falce.

PROVERBIO:
De chell che s' manesgia se s' tutesgia: di
ciö che si maneggia ci si sporca

MANGAGNA, s.f. malanno, magagna
L'e pien de mangqgnen: es ved che in la
so vita el s'a strapazou trbp e ades el la
purghen: e pieno di magagne: si capisce
che durante la sua vita ha faticato troppo
ed ora ne porta le conseguenze.
U mat vist una persona isci mangagneda
coma chela ilo: non ho mai visto una
persona cosl malandata come quella

MANGE, v. mangiare
Ölter che u dovu pagq, m'u mangiou el fi-
digh in chela custion: oltre che ho dovuto
pagare, mi son mangiato id fegato in quella
questione, mi son consumato dalla rabbia.
Tu 'I sqi miga, che a mange furmqg la ma-
tina l'e or, a mesdi, l'e argent, la seira
piomb e 'I peisa sul stomich?: non sai che
il formaggio a mangiarlo la mattina e oro,
a mezzogiorno e argento, la sera piombo
e pesa sullo stomaco?

MANGE, v. spreeare
I gh'a metu el tutor per furtuna, del rest
I'avria mangiou fora tutt e 'I saria in strq-
da: gli hanno nominato un tutore per for-
tuna, se no, avrebbe liquidato tutto e sa-
rebbe nell'indigenza

MANGHELD, s.m. bietola (dal tedesco
Mangold)
Selma rar i mangheld che i vegn pisse bei:
semina rade le bietole, che diventano piü
rigogliose

MAN-IN-DA, s.f. vizio di battere, picchiare
El eres su cativ chell matel, tu ved miga
che 'I gh'a ge la man in da: cresce in cat-
tiveria quel bimbo; ha giä il vizio di
picchiare

MAN FRANCA, sul fatto. Con le prove
L'u ciapou a man franca: l'ho preso sul
fatto

MAN FRANCA, s.f. polso franco
Per drize cui fane ghe v6 la man franca:
per far rigare dritti quei bambini, ci vuol
polso franco

MANIGA, s.f. manica (anche figurativo)
La mqniga del to scussq l'e discusida: la
manica del tuo grembiule e scucita.
1 I'a nominbu sovrastqnt, urumai l'e dent
in la mqniga, es pödeva prevedel: lo hanno

nominato municipale: era da prevedere,
oramai e uno della loro parte.
L'e largh de mqniga, el daria vea el ciod
del fula: e largo di maniche; si priverebbe
della pioda del focolare
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MANISCIÖN, s.m. polsino (dal francese)
L'e rivou scia da Paris cun un vestit ne-
gher e certi maniscipn bianch che gh' van-
zava fora da la manighen del marzinett,
che 7 pareva un milord: e arrivato da Pa-

rigi con un vestito nero e certi polsini bian-
chi, sporgenti dalle maniehe, che se-mbrava

un grande signore

MANTES, s.m. mantice
El mantes de l'orghen de geisa l'e rott i a

miga pödu söna la mesa: il mantice del-
l'organo di chiesa e rotto, non hanno po-
tuto accompagnare la messa.
Tu bofa coma un mantes: respiri come un
mantice

MANTIN, s.m. asciugapiatti
Mett in bugheda cui mantin che i e scia
endigh: metti ndl bucato quegli asciugapiatti

che sono sporchi

MANUZIN, s.p .m. polsino
Gh'ö da cambie i manuzin de chesta ca-
misa, perche i e tucc do delid: devo cam-
biare i polsini di questa camicia, perche
ambedue sono sdruciti

MAR, agg. amaro
Chest cafe negher l'e mar coma tossich,
dämm un po de zucher: questo eaffe e a-

maro come tossico, dammi un po' di zuc-
chero

PROVERBIO:
Quand es gh'a mar in boca, es po miga
spude dolz: bocca amara non puö sputare
dolce

MARAVIA s.f. meraviglia
La maravien la duren miga vintiquater 6-

ren: le meraviglie non durano 24 ore, perche

c'e da meravigliarsi di coloro che si

meravigliano.
A chest mönd es gh'a mai da maravies de
gnent e de nissun: a questo mondo non
bisogna mai meravigliarsi di niente e di
nessuno

MARAVIÖS, agg. meraviglioso, bello
Dal noss mont es gh'a una vista maravipsa
su tutt el pais e sgiu in la val: dal nostro

monte si gode una vista meravigliosa s::l

paese e giü ndlla valle

MARENA, s.f. marasco

Che bela marena int el to ort, l'e cargada
de fior, par che l'a fiocou: che bei marasco
nel tuo orto, e carico di fiori, sembra sia
nevicato

MARfiNA, s.f. marasca

Mett sgiu marenen int una buteglia e im-
pienissela de acuita che l'e pe bona per fa
digeri: metti delle marasche in una botti-
glia e riempila di grappa, servirä poi per
far digerire

MARENDA, s.f. merenda

I a fenu da inlegname el cupert de la stala,
i murado i a ge impiantpu su la culmegna
el pigneu, e la bandeirina, adess gh'ö da
pagqgh una bona marenda: hanno finito
di posare le travature del tetto, i muratori
hanno giä issato sulla culmegna l'abetina
con la bandiera, ora devo pagare loro una
buona merenda.
El gh'a dacc la chell bell manzetin per una
marenda: ha venduto quella bella manzetta
per poco

MARENGH, s.m. marengo
Moneta d'oro del valore di Fr. 20.—, che
venne coniata in commemorazione della
vittoria di Bonaparte sugli austriaci a
Marengo nell'anno 1800.
II marengo era da noi la moneta base per
le compere e le vendite dei beni fondiari,
come lo era ancora ultimamente per i prezzi
contrattati per il bestiame bovino su fiere
e mercati.
El to pa el val gnent su la feiren: l'e miga

hon ne da cuntrata, ne da tegni dur sul
prezi: l'a mulou chela bela genuscia per
20 marengh, es po di che el l'ha regalada:
tuo padre vale nulla sulle fiere: non e ca-

pace ne di contrattare, ne di insistere sul

prezzo: ha ceduto quella bella giovenca
per 20 marenghi, si puö ben dire che l'ab-
bia regalata
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Marladei fisso di pietra

MARGNACH, s.m. sciocco

L'e un margnach pien de pretention, el
se cred chi sa coss: e uno sciocco, pieno
di pretese e si crede chissä chi

MARGNIF, s.m. furbo, sornione

L'e un margnif: es po miga capi coma el
la penza: e un sornione: non si pub capire

come la pensa

MARGNIFÖN, s.m. astuto, malizioso

Chell margnifon ilo el spiumeria la galina
senza fala canta: quel furbacchione spen-
nerebbe la gallina senza farla cantare

MARIDFS, v. maritarsi

I spos i a ge dace fora i benis i e ge nacc
in gir int el pais a invide a noza parent e

amis, e sabut i se maridera: gli sposi hanno

giä distribuito i confetti, sono giä andati
in giro nel paese a invitare a nozze parenti
e amici e sabato si mariteranno.
A marides l'e una cherta scena, a sta in-
sema l'e una lenga pena: il matrimonio e

breve cena, a stare assieme una lunga pena

MARLA, v. martellare la falce

El nöss pradei el val gnent, l'e gnanca bön
da marla: ill nostro falciatore non val nien-

te: non e capace di martellar la falce

MARLADFl, s.m. piccolo sgabello di le-

gno a tre piedi (o di sasso) con infissa l'in-
cudine, trasportabile da un prato all'altro.
Serviva per martellare la falce

Lassan miga el marladei al zou che 'I se

rövina I'ancun: non lasciate el marladei e-

sposto al sole, poiche l'incudine si rovina
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MARLINA, s.f. martello a mö di zappetta
affilato d'ambo le parti. Lo si adoperava
di quando in quando per martellare e ren-
dere efficienti le macine del mulino perche
con l'uso continuo si facevano lisce

Dich al Peider da veni con la marlina a
martele la roden del mulin, che l'enn sciq
lissen: di a Pietro di venir con la«marlina»
a martellare le mole del mulino, che si son
fatte lisce

MARLINA, s.f. tarlo del legno, che spe-
cialmente di nottetempo fa udire il suo
insistente, noioso, ticchettare

U miga podu sara ecc in tuta la nocc: la
marlina l'a continuova a disturbem cul so
tich tach: l'e sicur che vo möri quaidun
de ca nossa: non ho potuto chiuder occhio

durante la notte: la marlina ha continuato
a disturbarmi col suo tic tac: e certo che

qualcuno di casa nostra vuoll morire (anti-
ca superstizione)

MARMAILRIA, s.f. minuzzaglia

Che marmaieria de pömdetera e vegn su
dai camp ehest'ann: che minuzzaglia di pa-
tate abbiamo raocolto quest'anno dai campi

MARMOCIADA, s.f. (v. MORMOCIA-
DA)

MARMUL, s.m. marmo

L'e semper incantada: la par una statua
de marmul: e sempre intontita: sembra una
statua di marmo.
LI portal e el batisteri de la geisa de San
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Peider i e de marmul bianch de Ala: il
portale ed il battistero della chiesa di San
Pietro sono di marmo bianco di Ala (mon-
tagna sulla destra della Moesa)

MARNA, MARNeTA, s.f. recipiente di
legno di forma quadrangolare, piü o meno
grande, che una volta serviva per prepa-
rarvi il lievito e poscia impastarvi il pane!
Recentemente serve per impastarvi la sa-
lumeria: salami, mortadelle, cotechini ecc.
Te scia la marneta e mett sgiu el levet,
che doman un gh'a da fa 'I pan: va a pren-
dere la marneta e impasta il lievito, perche
domani dobbiamo fare il pane

MARÖNA, v. rammaricarsi
Fenissela da marona, la colpa I'e tuta toa:
tu döveva penzech prima: finiscila di ram-
maricarti: tutta tua e la colpa, dovevi pen-
sarci prima

MARSC, agg. marcio
Grand part di pomm de tera i e marsc
causa l'umedita de chest estqt: molte pata-
te sono marce, causa l'umiditä di que-
st'estate.

MODO DI DIRE:
L'e marsc com'un fong

MARSCfiNTfeS, v.r. sfinirsi, consumarsi
Chela pora mama l'e morta prima del temp,
I'om ciucheira, i fane cativ e disubedient
i I'a marscenteda a onza a onza: quella
povera mamma e morta anzitempo: il ma-
rito beone, i figli cattivi e disobbedienti
l'hanno consumata a oneia a oncia

MARSCIANA, s.f. marciume
Che marsciana cut gium, un po tant butei
sul mucc de la grqssa: che marciume quei
mucchi di fieno, tanto vale gettarli sulla
concimaia

MARSCIANDIS, s.f. mercanzia scadente

Son nqcia qi banch de la feira: chest ann
i gh'a scia duma marsciandis: u crumpou
gnent: sono andata ai banchi della fiera:
quest'anno hanno solo mercanzie scadenti:
non ho comprato niente

MARSCIAUL, s m. merciaiolo ambulante

E sped el marsciaul da la cadula per crom-
pq de chell hon ref fort per taca i boton:
aspetto il merciaiolo ambulante per compe-
rare quel buon refe forte per attaccare i
bottom

MARSCIUMfiRIA, s.f. marciume, fradi-
ciume
Es ved che chest'estqt I'a piuvu a la lenga,
i pomdetera de chell camp grand i e una
vera marsciumeria: si vede che quest'estate
e piovuto molto, le patate di quel campo
grande sono un vero marciume

MARSGEl, p.m. tettole o codoline che
hanno le capre sotto il mento
Che bei marsgei el gh'a chell cavretin: che
belle codoline ha quel caprettino.
A mi em piass la cavren cun i marsgei: a

me piacciono le capre con le codoline

MARTEL, s.m. martello
Lassa miga el martel da marla al zou, che
'I salta: non lasciare al sole il martello per
martellare la falce, che si guasta

MARTELEDA, s.f. martellata
L'a sbaiou el colp e 7 s'a dace una mar-
teleda sul dit poles: ha sbagliato il colpo
e si e dato una martellata sul pollice

MARTUF, s.m. sempliciotto, marmottone
Movet su pover martuf che tu riusciss piu
a feni el lavor: spicciati povero marmottone,

che non riesci piü a finire il lavoro

MARZINfiT, s.m. giacca
Se tu vai a cqscia mett su el marzinet da
la casciadura: se vai a caccia, indossa la
giacca alia caociatora

MAS-CARPA, s.f. ricotta
Col siero rimasto nella caldaia, dopo aver
levato la pasta del formaggio, si prepara la
ricotta. Al siero si aggiunge avantutto il
latticello, lac pen, si prepara un bei fuoco
sotto la caldaia e quando il siero sta per
levare il bollore vi si versa dentro un po'
di latticello trattenuto appositamente in un
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con lo scopo di ritardare l'ebollizione. Ai
primi scoppi del bollore, quand la talpa la
buta dicono le casare, vi si versa sopra
adagio e tutto all'ingiro 1 'qgra, la maistra.
Indi si ritira la caldaia dal fuoco. Alia su-
perfioie si e formato uno Strato di pasta, la
ricotta. Questa vien levata con un mestolo
bucherellato, gqspula, adagio, con precau-
zione, affinche non affondi, e messa nel
garptt, un mastello bucherellato. Cost la

pasta della mascarpa sgocciola lentamente,
facendosi piü soda. Dopo un paio di giorni
la si sala a poco a poco e a piü riprese. Da
ultimo vien messa ad affumieare sulla men-
sola che sovrasta il focolare o il Camino in
compagnia delle altre, giä fatte anteceden-
temente. I bön pizochen cun la mascarpa
i e isci sicurei: i buoni pizochen fatti con la
ricotta, sono cosi assicurati

MASCARPIN GRASS o
MASCARPIN DEL FRACH, p.f. ricot-
tine grasse o del Frach
Fra gli alpi, che il comune di Mesocco af-

fitta a casari del Ticino, particolarmente im-

portante, era una volta il Frach, per le sue

specialitä, fra le quali primeggiavano i ma-

scarpin grass. Erano ricottine di forma ci-

lindrica, lunghe 5 o 6 cm, tenere e delicate,
fatte con latte intiero, che avvolte in foglie
fresche di lavazz venivano sistemate in dop-

pia fila nelle apposite cassettine col relativo
coperchio. Andavano a ruba. Nessun villeg-
giante partiva da San Bernardino, senza il
delicato regalo da portare a casa.

I era bön i marscarpin del Frach perche
la vqchen la passeven Verba fina, tenera e

i fior pröfumei di nöss pascul alt: erano
buone le ricottine del Frach perche le muc-
che brucavano l'erba fina, tenera e i fiori
profumati dei nostri alti pascoli

MAS-CHERESC, s.m. collare di pelle per
il campanaccio della mucca

Prima da carga i alp cuntrölqn i mascheresc
di besc: prima del carieo degli alpi control-
late i collari delle bestie
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MASID, agg. umido, che sa di muffa
La to bugheda la gh'a del masid: il tuo
bucato e un po' ammuffito

MASLA, s.m. mo!are
Gh'o da na a jam strepe un masla, el me
fa ma, u miga requiou in tuta la nocc: devo
andare a farmi eavare un molare, mi fa male,
non ho riposato in tutta la notte

MASPEGE, v. sprecare
Maspegen miga el pan, che 7 costa fadiga
a guadegnel: non sprecate il pane, che costa

fatica a guadagnarlo

MASNADA, s.f. massacrata, botte da orbo
Fin a un certo puntö el I'a suportbu, ma
a la fin, I'a perdu la pacenza, I'a tolt sgiu
la scinta e 7 ghe n'a dace una masnada:
fino a un certo punto >lo ha sopportato, ma
alia fine, perduta la pazienza, ha levato la
cintura e giü botte da orbo

MASPEC, s.m. quantitä, molti
Chest ann u n'a face un maspec de pom
de tera: quest'anno abbiamo raocolto una
quantitä di patate

MASSACHER, s.m. tonto, maldestro
Es po miga fidess de chell massacher; cul
marla la fqusc el m'a face salta I'ancun:
non ci si pub fittare di quel tonto; nel mar-
tellar la falce mi ha rovinato 1'incudine

MASSACRADA, s.f. massacrata
El se te fora de rar, ma quand el se desli-
ga, el perd la lum di ecc: el ghe n'a dace

una massacrada a chell pover mat, el gh'a
fin face ni el sangh de nas: si arrabbia di
rado, ma quando si sbottona, perde il lume
degli occhi: ne ha dato una tal massacrata
a quel povero ragazzo, che gli ha provocato
il sangue di naso

MASSEI, s.m. mezzadro
A Mesoch ghe n'e miga de massei: cui ch'i
gh'a miga asse fondi i ne n' te su da laurq
a ficc: a Mesooco non ce ne sono di mezza-
dri: chi non ha abbastanza fondi, ne lavora
a fitto

MASSELA, s.f. guancia
Dal grand ma de dene, gh'e nice fora una
massela sgonfia: gh'o pe face su un impiq-
ster con ciar d'ev begn shatu, oli d'oliva
e farina d'orc; el gh'a subit face begn: dal
grande mal di denti gli si e gonfiata una
guancia: gli ho applicato un impiastro di
albume ben frullato, olio d'oliva e farina
d'orzo; gli ha subito fatto bene

MASSERIZIEN, p.f. masserizie

Strameneden miga dre tqnten masserizien a

mont, perche cun i ticc in mesciaia un gh'a
miga asse post: non trascinate tante masserizie

sui monti, perche con i cascinali in
oomune, non e'e abbastanza posto

MASSULA, s.f. campano, campanaccio
Tu gh'ai miga vergogna a na a laurq in
campqgna cun la culqna al chel, I'a disdis
coma una mqssula al chel d'un purscel:
non ti vergogni d'andar a lavorare in cam-
pagna con la collana al collo? Stona come
un campano al collo di un maiale

MAT, s.m. ragazzo
El me mat el giuga con i to maton: il mio
ragazzo gioca con i tuoi ragazzi

MATA, MATELA, MATELINA,
MATASCIA, s.f. ragazza, ragazzetta, ra-
gazzina, ragazzaocia
E'e una mata de bon cumqnd: e una ragazza
ubbidiente.
La me pias chela matela isci caveza: mi
piace quella ragazza cosi ordinata.
La par un angelin chela bela matelina bion-
da e cun i ecc celest: sembra un angelino
quella bella ragazzina bionda, dagli occhi
azzurri.
L'e una matascia sfazada, semper su sui
uss de la sgent a sorvedei: e una ragazzac-
cia sfaociata, semipre sugli usci della gente
a curiosare

MATANA (IN MATANA), di buon mat-
tino
El po miga dormi de nocc e pur el leva

semper su in matana: non pub dormire di
notte, eppure si alza sempre di buon mat-
tino
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MATERIA, s.f. pus
Quanta materia e vegn fora dal to dit, el
se spurga, l'e bön segn; tegnel duma net,
se tu vö guari prest: quanta pus esce dal
tuo dito, si spurga, e buon segno; tienilo
solo pulito, se vuoi guarire presto

MATRIAL, MATRIALÖN, s.m. rozzo,
rozzone
Sott a chell omasc tantu matrial, gh'e po
regre nissun, ne pradei, ne famei, ne servan:
sotto a quell'omaccio tanto rozzo, nessuno
puö resistere, ne falctatori, ne famigli, ne
domestiche

MATT, s m. matto
Tu sarai be miga matt da vend fora chela
bela genuscia, tegnela in la to stala, che h
te mantegn la raza: non sarai mica matto
di svendere quella bella giovenca, tienila
nella tua stalla, che ti mantiene la razza

MATIML, MATUZZ, MATUZÖN, agg.
mattacchione
Pover Togn, isci seri coma l'e el sara miga
tant oros, cun chela matuel d'una ferma:
povero Antonio, cost serio com'e non sarä
tanto felice con quella mattacchiona di una
moglie.
La me piass miga chela matuzz: i dis be
che l'e inteligenta, ma per mi la dev miga
ess una bona mama: non mi piace quella
mattacchiona, dicono che sia intelligente,
ma secondo me, non deve essere una buo-
na mamma.
Chell matuzbn la face finta da ess el babau,
I'a spaventou cui pover fane, che i volzava
piu na fora de ca: quel mattacchione ha
finto di essere il babau, ha spaventato quei
poveri bimbi, che non osavano piü uscir
di casa

MAZA, s.f. mazza, mazziglia casalinga

PROVERBIO:
Chi che po i maza el purscell: chi che po
miga i maza gnanca una galina: chi puö,
uccide il maiale; chi non puö, non uccide

neppure una gallina.

Grande avvenimento e grande da fare, il
macellaio era per lo piu un uomo del paese,
abbastanza provetto, per aver appreso dal
nonno e dal padre 1'arte di confezionare
salumeria casalinga.
Per conservare buona la salumeria per lun-
go tempo, el di de la maza, el dev ess frecc
el temp e begn succ: il giorno della mazza-
glia il tempo deve essere freddo e bene
asciutto.
I vicini di casa, accorrevano volentieri a
da un colp de man (a prestar aiuto): gli
uomini, per i lavori piü pesanti, le donne

per le faceende piü lievi. II maiale, per lo
piü, veniva ucciso davanti al forno della
frazione dove e'era la grande caldaia appesa
al focolare per la bollitura dell'acqua e la

paneira, dove si immergeva il maiale nel
bagno bollente per la spelaechiatura. La pe-
sa del maiale veniva fatta per lo piü me-
diante stima, il peso della testa x 10.
C'era quasi sempre da macellare qualche
veochia capra, qualche becco, magari anche
qualche gherla, comperata alia fiera autun-
nale, per 5 o 6 marenghi, ma che poi, in-
grassata, dava un buon rendimento.
Sventrato e squartato, il maiale veniva por-
tato a casa e depositato sulle tavole del-
1'apposito locale per farlo raffreddare.
Le donne scioglievano gli intestini aggro-
vigliati e con gerle e ceste si recavano al
ruscello a lavarli ben bene e a rinversarli
mediante apposito bastoncino. Contro il
freddo le riscaldava la tazza di caffe nero
con aquavita, che avevano bevuto prima di
partire.
Ai ragazzi infine, che per 1'occasione otte-
nevano sempre il permesso di assentarsi
dalla scuola, spettavano le commissioni:
i trota da una butega a I'altra a crumpa
chell che manca; i grata pever e canela,
i monda ai e scigolen, i fa su el spagh sui
so legnitt e i se intriga a fa un po de tutt:
isci un po a la volta, ann per ann, i im-
para anca 16 a fa el macelar d'ueasion: cor-
rono da una bottega all'altra ad acquistare
ciö che manca, macinano pepe e cannella,
sbueciano agli e cipolle, avvolgono lo spa-
go sugli appositi legnetti, si ingegnano a
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fare un po' di tutto: cosl poco alia volta,
anno dopo anno, imparano anche loro a
fare il macellaio oceasionale.
Per il pranzo, nel bei mezzo di una lunga ta-
vola, troneggiava unabela bda de pulenta&o-
rata, accanto una padelona de fritura con
la bagnifa. Non mancava naturalmente il
fiasco di vino.
II giorno seguente, la came e il lardo ben
raffreddati, venivano seJezionati e liberati
da ogni rimasuglio di sugna. Carne e lardo
di miglior qualitä servivano per salami, sa-
lametti e mortadelle: a quest'ultime si ag-

giungeva del fegato. Per le salsicce ordi-
narie, la qualitä di carne piü scadente e per
i cotechini la cotenna del maiale con l'ag-
giunta di carne. Un mastello per ogni sorta
di salumeria.
A quei tempi non c'erano ancora le mac-
chine ne per tritare, ne per insaccare.
Carne e lardo finemente tagliuzzati, venivano

tritati sui grossi ceppi, mediante pe-
santi falcioni, indi versati nei mastelli e sa-
lati (30 o 32 gr di sale per ogni chilo di
carne e lardo) e secondo i gusti, aggiunta di
spezie: pepe, cannella, noce moscata.
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Due robuste braocia impastavano il tutto,
ottenendo una massa omogenea, che veniva
insaccata a mano.
A questo scopo, servivano i cornitt, specie
di imbuti dal tubo grosso e piuttosto lungo.
La mazza casalinga durava diversi gior-ni,
molto piü se oltre al maiale erano stati ma-
cellati altri animali, ed i pranzi e le cene
si susseguivano sempre con le piü svariate
portate. Col risotto bisognava gustar le sal-
sicce. I cotechini accompagnavano molto
bene patate lesse e crauti. Con i pizochen
si portava sulla tavola la mortadella e cosi
via! Che squisitezza!
Il mettere in salamoia, nelle capaci botti,
prosciutti, spalle, paneette e carne, poi in-
filar nei bastoni la salumeria debitamente
separata e appenderla alle travi dell'appo-
sito stanzino concludevano la lunga serie
delle molteplici e svariate occupazioni.
Finita la faticaccia, perö tutti soddisfatti,
se ne andavano a casa loro, ciascuno con
un pacchetto di salumeria da gustare in fa-
miglia.
«Grazia de tutt, che Diu 'I ve benedissi e
7 ve daghi mila begn! Quand e faden pe
vegn la maza, aviseden, che un ve rend el
servizi»: «Grazie di tutto, Dio ve lo bene-
dica e vi dia mille benefici! Quando farete
anche voi la mazziglia, avvisateci, che vi
rendiamo il servizio», dioeva la massaia, ac-
compagnando quella buona, brava gente fi-
no giü alia porta.
«Arivedess anda Barbula e grazia a vegn,
che ne aveden tratou coma scipri»: «Arri-
vederci anda Barbula, e grazie a voi che ci
avete trattati come signori», rispondevano
gli altri.
La casa si era svuotata: restava perö ancora
da far ordine e pulizia, perche cucina, scale

e corridoi, pieni di macchie e untumi, por-
tavano le tracce del grande avvenimento!
Perö lo stanzino profumava di bella e buona

salumeria, ed era quello che piü im-

portava.
I prosciutti ben stagionati, per preservarli
dai möscon venivano avvolti in sacchi e
chiusi nella capace buca della pigna

MAZERA, v. maturare
Mett cui pom a mazera in la paia, che i
e amo garb: metti quelle mele a maturare
nella paglia, poiche sono ancora acerbe.
Ad un individuo poco espansivo, furbo e
falso si dioeva: «L'e un mazerou».
Prima el I'a mazerada, dopu el I'a buteda
fora: la risposta o la critica, prima 1'ha

rimuginata, dopo l'ha sputata

MAZEROU, agg. ammollato, bagnato fra-
dicio
L'e stacc ciapou dal tempural e I'a stan-
tou a tiress a ca, l'e rivou mazerou, strach,
sfenu: e stato sotpreso dal temporale ed
ha stentato ad arrivare a casa, e giunto fra-
dicio, stanco, sfinito

MAZÖU, part. pass, ucciso

Barba Togn l'e inrabiou, perche i gh'a ma-
zou el so bell gatt, isci bön da ratt: zio
Antonio e arrabbiato, perche gli hanno
ucciso il suo be'l gatto, cosi buon cacciatore
di topi

ME, agg. poss. mio
Sui me mont e passi i piu bei di de l'ann:
sui miei monti passo i piü bei giorni del-
l'anno

MEA, mia
L'e propi mea la colpa, se i me fane i e

viziei: e proprio colpa mia, se i miei ra-
gazzi sono male abituati

MEA, s.f. molle
Dora la mea a te fora i zizon dal fech:
adopera le molle a levare i tizzoni dal fuoco

MECA, s.f. figura, far brutta figura per
cattiva azione commessa
Per ess un studios el fa certen mechen, che
la gh' fann miga onor: pur essendo stu-
dioso, fa certe figure, che non lo onorano

MECH, agg. molle

Tai miga metu sgiu asse farina a fa chesta

polenta, l'e meca, la sta gnanca su su la
basla: non hai messo abbastanza farina in
questa polenta, e molle, non sta nemmeno
sulla tafferia
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MECHISGIA, s.f. mollezza, carattere fiac-
co

T'qi face na el butisel tropp in pressa, el
buteir l'e cald es pö gnanca tel su: l'e tut
una mechisgia: hai girato il battiburro trop-
po in fretta, il burro e caldo e molle, non
si puo nemmeno levario

MEDIGHfi, v. medicare

Va subit dal dotpr a fat medighe chela
piaga: va subito dal dottore a farti medicare

quella piaga

MEDIGHE, v. rimediare

Chela maga la s'a pentu d'avech svelinou
chell pover vecc; adess per medighe el so
maldic, la ghe va dre cun la muinen: quella
furba, pentita d'aver insultato quel povero
vecchio cerca con le moine di riparare la
sua villania

mei, s.m. miglio

I noss piulit i se cuntenta piu dumq cun
pan e lace: va a crumpa quai chili de mei:
i nostri pulcini non ,si accontentano piü solo

con pane e latte: va a comperare qualche
chilogrammo di miglio

MfilDER, s.m. modello

Cul meider a la man l'e corned a taie fora
e imbasti su un vestidin da fane: col
modello alia mano e facile ritagliare e imba-
stire un vestitino da bambino

MEIRA, s.f. salamoia

Teden su i persutt, che l'e ge quaranta di
che i e sgiu in la meira: levate i giamboni,
poiche son giä da 40 giorni in salamoia

ME IS, s.m. mese

PROVERBIO:
El meis d'april el gh'a 30 di, ma se 'I pio-
vessa 31 el ghe faria ma a nissun: per la

campagna il mese di aprile dovrebbe essere
umido

MEL, s.m. miele

II miele e preziosa medicina naturale, spe-
cialmente per perisone anziane: rafforza la
memoria, e efficace nei disturbi cardiaci:
miele in acqua o latte bollente combatte
1'influenza.
El mei de Mesbch l'e ricercou, perche l'e
genuin e el provegn dai fior de qlta mon-
tqgna: il omiele di Mesocco e rioercato, perche

e genuino e proviene dai fiori di alta
montagna

MEL, s.m. collare per cani

La Diana l'e riveda da cqscia senza el mei,
la s'a de sicur impigneda dent in quai bo-
schitt: Diana e arrivata dalia oaccia senza
il collare, si e senz'ailtro impigliata fra qualche

cespuglio

MfiLENA, s f. moina

Dopu che l'a parlou mal de mi, la gh'a
amb el curagg da venimm inconter cun la
so solita melena: dopo che ha parlato male
di me, ha ancora il eoraggio di venirmi in-
contro con 'la sua solita moina

MEM, agg. medesimo (dal francese)

L'e semper begn vestida chela mata, la gh'a
el mem gust de so mama: e sempre ben
vestita quella ragazza, ha il medesimo gusto
di sua mamma

MfiN, meno
Men galinen, men pevidia: meno galline,
meno pipita.
Cavi röss poch ghe n'e, men gh'enn foss:
di oapelli rossi, pochi ce ne sono, meno
ce ne fossero

MENADEIRA, s.f. donna, arnica di fa-
miglia, che in oocasione di un funerale, si

presta a guidar la parentela
Ciamqden la Menghin a fa la menadeira
al funeral: lei la conoss tucc i noss parent
e la sa meti al rango giust: chiamate la
Menghin a fare la menadeira al funerale:
ella conosce tutti i nostri parenti, sa met-
terli al rango giusto
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MENE, v. menare

PROVERBIO:
«Tucc i can i mena la coa, tucc i qsen i vo
di la soa».
Mena el matt a I'asilo: conduci il bimbo
all'asilo.
Menelen in Mucia la manzan: conducile in
Muccia le manzette.
Fatt miga mene dre la lengua, fila dricc:
non farti dir del male, fila dritto.
L'e lei che le mena el rodigh in ca, la fa
file dricc penin e grand: e lei che comanda
in casa, fa rigar dritti piccoli e grandi.
El gh'a un murtesin che mena propi su una
gorda del chell: ha un foruncolo che si spur-
ga proprio su un muscolo del collo.
Son nacia da barba Tona a dumandqgh cun-
sei, ma 7 m'a dace un menevea: non mi
ha dato soddisfazione

MENDE, v. rammendare

El convegn piu mendel el colett de chesta
camisa, l'e tropp delu: non conviene piü
rammendarlo il colletto di questia camicia,
e troppo liso

MfiNESTRA, s.f. minestra

L'e una menestra che va a la lenga: e una
faccenda che va per le lunghe.
El me piqs poch chest menestron: mi piace
poco questa questione.

PROVERBIO:
Ö mangia chesta menestra, 6 sqlta chesta
fenestra: in questo affare non e'e via di
mezzo.
Chell ilo el mangia miga menestra scaldqda:
non e un tipo che si adatta facilmente

MENÖST (GNANCA MENÖST), capo di
vestiario, che, pur essendo usato, e ancora
in buono stato

U dace a la Cröce Rössa i pegn de la me
povera zia Menga, i era gnanca menost,
i pareva nev: ho dato alia Croce Rossa gli
abiti della mia povera zia Domenica, erano
in buono stato, sembravano nuovi

MfiNT, s.f. mente

Tegn a ment, che quand i sona l'Aumaria,
tu gh'ai da veni in ca, se de no e vegn la
Cativora a ciapqtt sciq: ricordati, che quan-
do suona l'Ave Maria, devi venire a casa,
se non viene la Cativora ad agguantarti.
Gh'u dace un de cui tegn a ment, che 7
se n' regordera per un pezz: gli ho dato
una di quelle ilezioni, che se ne ricorderä
per lungo tempo

MENTA, s.f. venir in mente

Em vegn miga in menta in che ann gh'e
crudou sgiu un aeroplano cun dent 13 via-

giator sul Pian San Giqcum: non ricordo
in che anno e caduto un aeroplano con 13

persone sul Pian San Giacomo

M£NTA, s.f. menta selvatica (Mentha ar-
vensis, famig'lia delle labiate)

Le tisane di menta sono particolarmente
apprezzate per le proprietä calmanti sul
sistema nervoso, per stimolare la digestione.
Una decina di gocoe d'alcool di menta su

una zolletta di zucchero, calmano i dolori
di stomaco: le inalazioni combattono in-
fluenze e raffreddori.
Naden a cata menta salvadiga, taiedela me-
nuda, fadela seche a l'ombria e metidela
sgiu int un sachet de carta: andate a coglier
menta selvatica, tagliatela minuta, fatela
seocare all'ombra e riponetela in un car-
toccio

MEÖU, agg. troppo cotto, spappolato

Te I'qi facia ches trbpp a la lenga chesta

pasta, l'e tuta meeda, la buta I'qmed: l'hai
fatta cuocete troppo alia lunga questa pasta,
getta l'amido

MER o MÖRI, v. morire

MODI DI DIRE:
E meri da la seit o e crqpi da la fam; el
mer da la malinconia; mer pe da un mal,
mer da un alter, l'e tutt listess: muoio dalla
sete, crepo dalla fame; muore dalla malin-
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conia; muori poi da un male, muori poi
da un altro, e tutto lo stesso.
Di uno che e sempre in viaggio di piacere
di usa dire:
«Chell ilo el mer miga int un biceir d'qcu»:
«Quello li non muore in un bicchier d'ac-

qua»

MERLU o MERLO, s.m. minchione, merlo

El se n'acorsg miga chell merlu, che i ghe
sta dre e i ghe da resqn, per cavqgh fora
I'anima: non se n'accorge quel merlo, che
lo awicinano e gli danno ragione per ca-

vargli i segreti

MERLUZZ, s.m. merluzzo, minchione

Poer merluzz, tu te fqi tire in gir anca
dai fane: povero minchione, ti fad prendere
in giro anche dai bambini

MESC-CE, v. mischiare

Mesc-cia miga i pom madur cön cui crö-
dai, se de nö i marsciss tucc: non mischiare
le mele mature con quelle cadute, se no,
marciscono tutte

MESC-CIAIA, s.f. comunanza (ca o stala
in mesc-ciaia)

Anticamente nelle grandi case patriarcali,
vivevano in comunanza piü famiglie. Nel
cucinone, le diverse massaie preparavano il
cibo; tre o quattro catene pendevano sul-
l'ampio focolare. Ogni massaia preparava il
proprio pasto. Alia grande tavola tutti as-

saporavano con buon appetito i pasti fru-
gali; nelle vaste oamere dei piani superiori
ingombre di letti per gli adulti e di carie-
len (vedi) per i piccoli, tutti riposavano la

notte. Tutt in mesc-ciaia, tutto in
comunanza, mi e tqchi su el pulentin per fa
polenta e ti Menghin chegn tu fqi? Mi e fqi
pizqehen, la Tresa invecia la fa paniscia:
movidumes alqra, perche se i riva i omen
famqi e i trova miga el disne prönt, i alza
la vos: io appendo il paiuolo per far
polenta e tu Domenichina cosa fai? Io faccio
pizqehen, la Teresa iinvece fa paniscia. Af-

frettiamoci allora, perche se arrivano gli uo-
miini affamati e il pranzo non e ancora pronto,

alzano la voce.
E cosl in comunanza avevano anche stalle e
cascine sui monti. Numerosi erano i pro-
pirietari, con un terreno molto parcellato,
poche le stalle ed i fienili a disposizione,
sieche la gente era costretta a vivere in
mesc-ciaia anche sui monti. Figurarsi quanta

disagio lassü, specialmente durante !a

fienagione. Dopo il raggruppamento terreni
di cascinali in comunanza non ce ne sono
quasi piü.
Tre pesgen de fegn gh'e ge dent in I'eira,
ne resta poch post per fa su la cagnozen
per tanti de negn; urumai in quai maneira
un vo be logass: tre stipe di fieno abbia-

mo giä nel fienile, ci resta poco posto per
i giacigli, oramai in qualche modo ci ar-

rangeremo

MESC-CIÖZ, s.m. confusione, miscuglio

Che mesc-cioz gh'e sgiu in chest scranon,
fqden un po de orden: che confusione e'e
nel cassone, fate un po' di ordine

MESDI, s.m. mezzodi, mezzogiorno

A San Peider i sona ge mesdi; quantu
prima i e scia tucc dal lavqr famqi coma
luf e 'I disne I'e miga amo pront: a San

Pietro suonano giä il mezzogiorno, fra breve

torneranno tutti dal lavoro affamati
come lupi e il pranzo non e ancora pronto

MESÖCH, Mesocco

Villaggio in cima alia valle Mesolcina, a

circa 750 m sui mare, fra due catene di
monti. E' composto di 11 frazioni. Un'an-
tica cantilena del 18° secolo cost ce le pre-
senta:
Sentinela da Benabia,

sta come scolta all'entrata del paese.
Signöria da Crimei,

a Crimei abitano le famiglie distinte
e e'e il munieipio.

Pegurei da Leis,
a Leis e'e il recinto delle pecore: el gasgell.



Mesocco: da S. Rocco al Castello

Mincion d'Anzon,
minchioni di Anzone.

Salterei da Cebia,
gli abitanti di Cebbia, lontani dal centro
devono salterellare per arrivare alle bot-
teghe per le provviste.

Börzon d'Andersgia,
gente benestante, dal portamonete gonfio.

Barbei da Darba,
non ci Consta, che a Darba ci fossero
barbieri, forse per la rima.

Scudescei da Lusgian,
sede di fabbricanti di gerli e ceste.

Prioren da Ranghela,
forse a Ranghela c'erano le migliori can-
tatrici della parrocchia, dette «priöre».

La risponden a cui da Deira. Cui da Deira
i e cui del tei, i signori di curnei.
Quelli di Doira, con la seconda corteccia
del tiglio, fabbricavano corde e maghei.
Erano i signori dei precipizi.

MESÖCÖN, s.m. di Mesocco
Da hon e brav Mesocon omen e jerman
del temp passou, i coreva in aiut de chi
gaveva bisegn: a murente el fech che 'I
bruseva la stala, a mude cun i bes-c da
mont a ca, magari con un seep de neiv,
a sgiume fegn quand e stava per veni el
tempural, a ripara ticc e cassinen, e a salvq
dai precepizi sgent e bes-c: da buoni e bravi
Mesocconi uominii e donne del tempo pas-
sato, eorrevano in aiuto a chi aveva biso-
gno: a smorzar il fuoeo, che bruciava la
stalla, a traslocare il bestiame dal monte al
piano magari con un alto strato di neve,
ad ammucchiare il fieno prima del tempo-
rale, a riparar stalle e cascinali, e a salvar
dai precipizi persone e bestie.
Giuseppe Zoppi cita ila fiera dichiarazione
d'un figlio di questa terra: «La cittä sia
cittä, noi siamo montagna, noi siamo
Mesocconi»
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MESSA, s.f. messa

Canta messa granda: chieder prezzo troppo
alto.
Cul fisses a canta messa granda, i a miga
podu vend gnqnca un sol cap de bes-c buin:
con l'ostinarsi su prezzi troppo elevati, non
hanno potuto vendere nemmeno un sol

capo di bestiame bovino

MESTEI, s.m. mestiere

Un bon mestei al di d'anchei el val pisse
che tanti studi: un buon mestiere oggi-
giorno vale piü di tanti studi

MESTIM, agg. probabilmente, circa

I gh'a segou el tanin dre al camp: i sa ge
mestim chi 7 po ess: gli hanno falciato la
parcella accanto al campo: ma giä si sa chi
probabilmente pub essere

MESUREN VeSGEN, p.f. vecchie misure

Le vecchie misure in uso ancora verso la
fine del 19° secolo vanno distinte in:
misure di superficie, di volume, di contenuto
e misure lineari.
Nell'estimo riveduto nel 1856 si adotto
come misura unitaria il trabucco 9 m2.

I beni fondiari erano di regola calcolati a

pertica, una misura che vatiava secondo i
paesi. La nostra pertica ha una superficie
di 75 trabucchi, ossia di 675 mq.
El nöss fpndö de Cusgegna el mesura 20
pertighen e 10 trabuch: il nostro terreno
di Cusgegna misura 20 pertiehe e 10
trabucchi.

Passando alle misure per il grano, ricor-
diamo il moggio, antica misura, che diffe-
riva secondo i paesi (da noi circa 1 q.le),
lo staio, la mina ed il quartireu, usati nei
nostri negozi.
(Vedi stei staio e mina mina)
La misura per il vino era la brenta di 90
litri, la pinta, il boccale, il quarto e da
ultimo il pudel per la grappa. II boccale e il
quarto si usavano anehe per la vendita del
latte al minuto nelle famiglie. El böcca

vecc era di circa 1 litro, il pudel di 1 decimo.
Dadum per piasei dö bbca de lace: datemi
per piacere due litri di latte.
Mi e voi un pudel de acuita: io voglio un
pudel di grappa.
La misura lineare comune era il bracoio
(brazz) di 60 cm, usato nelle fiere e dai
tessitori di tela (tan al brazz).
Per fa un scussq ghe vo do brazz de cöton:
per un grembiule ci vogliano due braecia di
co tone.
Le misure di peso variavano da paese a

paese: la libbra federale 16 once ossia mezzo

chilo. La misura del latte sugli alpi era
ancora pochi anni or sono, la lira (libbra).
A la peisa de mezagost la nossen vqchen
la gaveven amo 12 liren de lacc: alia pesa
di metä agosto le nostre vacche avevano
ancora 12 libbre di latte

METT, v. mettere, riporre

Mett a mei i pegn, che duman un va pe a

la Mueisa a lavai: metti ad ammollare i
panni, poiohe domani andiamo poi alia Moe-
sa a lavarli
Mett la a fa el disne: prepara il pranzo.
Mett la la man indo gh'e el bisegn: presta
il ituo aiuto dove c'e bisogno.
Mett su el vestit de festa: indossa l'abito
festivo.
Mett miga su cativen abitudinen: non adot-
tare cattive abitudini.
Mett dent el furmqgg in I'armaria: riponi
il formaggio nell'armadio.
Mett miga dent el nas int i afari di alter:
non ficcare il naso negli affari degli altri.
Mett sgiu el buteir culou int el brech:
metti il burro fuso nel mastello.
Mett miga sgiu stua: non esagerare.
Mett vea un pöm per la seit: risparmia
qualche cosa per il bisogno.
Mett vea la bugheda in la scrqna: riponi
il bucato nella cassapanoa

MEZANIN, s.m. mansarda

I a trasformou i mezanin int un bell apar-
tament: hanno trasformato la mansarda in
un bell'appartamento
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MEZARATT, s.m. pipistrello
Sul calar della sera, quando la ragazzaglia
nelle strade semioscure del villaggio (non
c'era ancora la luce elettrica allora) faceva

gazzarra, le mamme un po' credulone chia-
mavano in casa le loro figliuole, ammonen-
dole: Scapaden in ca matqn che l'e scia

scur, i gira i mezaratt, i ve va dent i cavi
e puden piu libereven: fuggite in casa ra-
gazze, nClPoscuritä svolazzano i pipistrelli,
che vi s'intrufolano nei capelli e non po-
trete piiü liherarvene

MEZENA, s.f. zona prativa fra il piano
e il monte, mezzena

Un gh'a da na a mezena a ingrassa i prai:
dobbiamo andare sulk mezzena a concima-
re i prati

MEZÖ, modo

Gh'e miga mezo da fall Studie, da fall
ubedi, da fall laura: non c'e modo di farlo
studiare, di farlo u-bbidire, di farlo lavorare

MEZÖTT, s.m. mezzo litro
Tu vegn che un va dal Geni a beven un
mezott?: vieni che andiamo dall'Eugenio
a berne un mezzo?

MEZZ, agg. mezzo, andar di mezzo, non
c'e mezzo

Chell poer fane l'e mezz mbrt dal frecc:
quel povero bimbo e mezzo morto dal
freddo.
E vai a Suaza a scod un arbul a mezz: vado
a Soazza ad abbacchiare un castagno a

mezzo.
Chi che nacc de mezz in chela custipn son
propi stacc mi, anca se gh' ovevi reson:
chi e andato di mezzo in quella questione
sono proprio stato io, anche se avevo ra-
gione

MI, pron. pers. io

Mi son piena de lassum sta: io desidero
che mi si lasci in pace.
Mi e sgobi e ti tu fqi el linzon: io sgobbo
e tu fai il lazzarone

MI, agg. poss. mio

Mi mama la gh'a el eher in man: la mia
mamma e di buon cuore.
Mi barba l'e sufistich e rognos: mio zio e

di malumore e brontolone

MI, a me

Portumel a mi el furmqgg d'alp: portalo
a me il formaggio dell'alpe.
Dimela miga a mi chela parolascia: non
dirla a me quella parolaccia.
Vendumela a mi la to genuscia: vendila a

me la tua giovenca

MICHeTA, s.f. panino

Int el temp passou i sculqr in pausa i se

cuntenteva cun un bell sgnuch de pan de
seghel, che i teseva dre in carzela: adess

invecia i temp i e cambiei, de pan negher
ghe n'e poch in gir, i va a crumpass la so
brqva michetina de furment: nel tempo pas-
sato gli scolari, durante la riereazione si

accontentavano di un bei pezzo di pane di
segaile, che portavaino seco nella saccoccia:

ora invece i tempi sono cambiati, di pane
nero c'e n'e ben poco in giro, van-no a

comperare i loro buoni panini

MIGA, av. di negazione, non

I e miga nar cui fane, tutt alter: non sono
stupidi quei bambini, tutt'altro.
Fa miga el paiqsc, che l'e miga amb carnua:
non fare il pagliaccio che non e ancora
carnevale.
L'miga semper puntual sul lavor: non e

sempre puintuale sul lavoro

MILEGUSTI, p.m. oaramelle

le gulps cui fane, apena i gh'a cinch ghei
i corr subit a la butega a crumpa milegusti:
sono ghiotti quei fanciulli, tosto che hanno
cinque cemtesimi corrono subito alia bot-
tega a comperare caramelle

MINA, s.f. mastello di legno, che serviva
da misurino per la semina del grano. II
fondo era piazzato a un terzo dell'altezza,
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di modo che poteva servire per due mi-
sure. La parte superiore aveva la capienza
di grano per la semina di una quartina,
oa. 50 m2. Capovolgendola, serviva da mi-
sura per mezza quartina, 25 m2

L'e un camp da una quarantina e meza,
el fa circa 75 m2, siehe ghe vo una mina
intreiga de gran, tant da la part zora, che
da la part sott: e un carnpo di una
quarantina e mezza, misura circa 75 m2, dun-
que ci vuole una mina intera di grano,
tanto dalla parte sopra che da quella sotto

MINCIÖN, s.m. minchione

L'e be mincion si, ma per el so sach tu'l
confond miga: e ben minchione si, ma
quando si tratta del suo interesse, non lo
inganni

MIÖR, agg. meglio

L'e mior cred, che na a vede: meglio
credere che andare a vedere.
Mior lacc e brus, che duma hrus: meglio
accontentarsi di poco che aver niente

MIREG (A MIREG), v. a meriggiare

Anchei l'e cald, la vqehen l'enn nacen int
el bosch a mireg: oggi e caJdo, le mucche
sono andate a meriggiare nel bosco

MISfiRIA, s.f malanno, malessere

El gh'a adoss una gran miseria chell pover
vecc, el cqa magari l'influenza: ha addosso
un grande malanno quel povero vecchio,
ha forse l'influenza

MISÖN, s.m. muso, broncio

Ess gh'a da metigh dent i fer int'el mison
del purscell, se de no el seava dapartutt:
bisogna mettere i ferri nel muso del maiale,
se no grufola ovunque

MISTÖN, s.m. farabutto

Fidet miga de chell mistqn ilo, el diss, el
disdis, l'e busard e 'l gh'a anca l'ongen len-
ghen: non fidarti di quel farabutto Ii, dice
e disdice, e bugiardo ed ha anche le un-
ghie lunghe

MISSION o METODICA o PRATICA,
maestro del-la missione

Fino al 1891 chi intendeva abilitarsi al-

l'insegnamento nelle nostre scuole elemen-

tari, frequentava um corso di metodica, del-
la durata di un paio di mesi, che veniva
organizzato per lo piü a Roveredo.
Dal 1891, gli aspiranti maestri, venivano
preparati a-lla scuola Reale di Roveredo,
fondata nel 1888 e poscia, dopo due anni
di frequenza alia Magistrale di Coira, con-
seguivano la patente di dooente.

Int el nöss pais, gh'e stacc diversen braven

insegnqnten de la mission, che l'ann
istruit e edueou cun amor, cun passion e

cun cumpetenza, roscen de sculqr: nel no-
stro viilaggio ci sono state parecchie buone

«maestre della missione», le quali con a-

more, con competenza e con passione hanno
educato e istruito schiere di allievi

MITE, s.f. metä

Se un va inanz de chest pass, mite de la

paga, la gh'e vo per paga l'imposten: se
si continua di questo passo, metä del sa-

lario necessita per pagare le imposte

MÖCA, v. tacere

Fe la mochi mi la lengua, se tu la feniss
miga cun chelen busien: ti faccio tacere io,
se non la smetti di dir bugie

MÖCA, v. eimare, spuntare

Moca el pavei de chela candeila: la manda

un ödorqsc: spunta lo stoppino di quella
candela: manda un odoraccio

MÖCETT, s.m. mozzicone

Per risparmie tabqch, el scica i möcitt de
la zigqren: per risparmiare tabaoeo cicca i
mozziconi, dei sigari

MÖGN, s.m. stramaglia

Preparadum un bell po de mögn per i ve-
dei: prepariamo tanto istrame per i vitelli
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MÖGN, agg. sporco, sudicio

Cambia i linzeu del to lecc ch'i e mögn:
cambia le lenzuola del tuo letto, che sono
sporche

MOLA, s.f. ruota di arenaria per arrotare
e affilar coltelli

L'e scia 'I moleta con la so mola: «O ma-
tan gh'e scia 'l moleta, se gh'aven la för-
biseta che gh'e manca la stacheta el cibldin
ghe'l meti mi», tucc i cörr a fa mola curtei,
fraus e forbesin: e giunto l'arrotino con
la sua mola, al suo richiamo tutti corrono
a far -affilare coltelli, itosatrici e forbici

MOLA, v. affilare

Mola el curtell prima da tegh sgiu la pell
al cavrett: affila il coltello prima di levare
la pelle al oapretto

MOLA, v. staccare, sciogliere

Mola miga la gorda, se de no el moltön el

scapa: non sciogliere la corda, se no il montane

fugge

MOLETA, s.m. arrotino

L'e scia el moleta: un gh'a da fa mola 1

forbesin e i curtei da mqza: e arrivato
l'arrotino: dobbiamo far affilare le forbici ed
i coltellli della mazziglia

MÖLETA, s.f. fermaglio per capelli

U perdu la moleta, gh'o tucc i cavi sba-

ruflei: bo perduito il fermaglio, ho i capelli
arruffati

MÖLESIN, agg. molle, tenero

Cust cussin de piuma i e bei mulesin, es
ghe derm su begn: questi cuscini di piuma
sono bei molli, si dorme bene

MÖLTA, s.f. malta

La molta bastarda l'e facia de sqbia, ciment
e calcina: la malta bastarda e fatta di sab-

bia, cemento e calcina

MÖLZ, agg. latte appena munto, tiepido
Beiv chesta scudela de lacc mölz, che el te
riscod la seit: bevi questa ciotola di latte
tiepido, che ti caima l'arsura

MOMENT, momenta, (giacche)

Dal moment che tu pqrla mal de mi, ste
stimi piu la me amisa: giacche parli male
di me, non ti considero piü mia amica

MÖMENTI, a momenti, presto, fra breve,

quanto prima
Va miga vea de ca, che a momenti e rivera
el dutor a mesuret la pression: non allon-
tanarti da casa, poiche fra breve arriverä
il dottore a misurarti la pressione

MOND, s.m. mondo (gioco di ragazzi)

Due sono i giocatori in gara. Ii primo gio-
catore Jancia una piocola pietra piatta nel
rettangolo «del lunedi» e saltando a pie
zoppo, deve farla fuoriuscire: sempre cosi
contiouanldo, la pietra deve arrivare di gior-
no in giorno, fino al mondo. Se perö si
ferma sulla riga del disegno, o sorte da

questo, e il secondo giooatore che entra in
funzione.
Vince colui che riesce a spingere la pietra
dal reparto del lunedi fino a quello del
mondo e ritorno, senza che questa esca dal
disegno o si fermi sulle righe dello stesso.
Nemm in cört di Daldini a giughe al mönd:
andiamo sul piazzale Daldini a giocare al
mönd (cört di Daldini: l'odierno orto di
Gaspare Barella)

MÖNDA, v. pulire i prati
La sponta ge l'erba, un gh'a da na a möndq
i prqi, se de no un tira piu el rasteil: giä
spunta l'erba, dobbiamo andare a pulire i
prati, se no, non potremo piü rastrellarli

MÖNDA, v. sbuociare

I peir chest'ann e i quasi tucc smangagnei;
per fa la cunserva l'e mior möndai: le pere
quest'anno sono quasi tutte guaste; per far
la coofettura e meglio sbucciarle
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MÖNDAS, v. espellere la placenta

La vaca I'a face, ma la s'a miga amo mon-
dou, un gh'a da sta su a curela: la vacca
ha vitellato, ma non ha ancora espulso la
placenta, dobbiamo vegliarla

MÖNDIDEUS mondo di Dio
L'a pe fenu per na al möndideus anca chell
piper crist, I'e be furtunou: per sta child
a pene: se n'e poi andato al mondo di Dio
anche quel poveretto, e ben fortunato: per
stare qui a soffrire

MÖNDADISC, p.m. concime spurgato,
secco e sbriciolato, portato nella stalla
serve da strame

Lin ch'e l'e bei temp nem a monda i prai,
i mondadisc i e bei succ: un po portai
int'el cold: giä che il tempo e bello, an-
diamo a pulire i prati, i mondadisc sono
ben asciutti cosi possiamo portarli subito
nella stalla

MÖNDADURA, s.f. secondina delle be-
stie

La vaca l'a butou la mbndadura: la mucca
ha espulso la secondina

MÖNEIDEN VESGEN, p.f. monete vec-
chie

11 franco svizzero lo troviamo in corso dal
1852. Antecedentemente si aveva il fiorino
o gulden di circa tre lire, 'la lira, il soldo
e la corona. Erano pure in corso le monete
del Lombardo Veneto, allora sotto il do-
minio austriaco: la lira di Milano, il fiorino
imperiale ecc. e fra gli spiocioli la zvanziga,
il blutziger e altri.
Circolavano anche lo scudo d'argento, cioe
il ipezzo di cinque franöhi e le cinque lire
del Regno Sardo equivalenti al nostro scudo

di cinque franchi.
Le monete d'oro ci venivano allora per
la maggior parte dalla Francia, prima fra
tutte il Luigi di franchi 20 ed in seguito
il marengo dello stesso valore, che venne

coniato in ricordo della vittoria di Bonaparte

sugli austriaci a Marengo nell'an-
no 1800.
Giä prima del 1700 troviamo le lire terzole,
i Croson del Regno Sardo (dalla Croce
sabauda) ed aitre monete d'argento.
In oro poi, oltre i Luigi di Francia, gli
zecchini di Venezia, gli zecchini di Roma,
chiamati comunemente le papaline, le dopple

di Francia, i filippini di Spagna ecc.
A bönaman u ciapou una borza piena de
cinch ghei, de palancon e de zvanziger: a
buonamano (1° gennaio) ho ricevuto un
portamonete pieno di 5 oentesimi, di 10
centesimi e di ventini

MÖNGA, v. strinare

Em rincress propi che t'ai möngbu la do-
bia de chell bei linzeu de lin cul piz face
a crusce: mi rincresoe proprio che hai stri-
nato il risvolto di quel bei lenzuolo di lino
col pizzo fatto all'uncinetto

MÖNICH, s.m. sagrestano

Nemm a aiutegh al monich a sona el cam-
pano per el bambin: andiamo ad aiutare il
sagrista a suonare el campano per Natale.
Nei lontani tempi passati, il oamposanto
era seimpre invaso dalle erbacce. II sagrista,
almeno una volta all'anno, lo falciava, por-
tava l'erba in un canto del sagrato e le dava
il fuoco (v. mort)
Es ved un fumeri sul scementeri, el
monich el brusa Verba di pover mort: si vede

un grande fumo sul sagrato, il sagrista bru-
cia l'erba del camposanto

MÖNIGA, s.f. suora

La monighen de la nossa Clinica San Carlo,
la fann tantu del begn a la sgent del noss

pais, a malai, a vecc e vesgian, ai fancitt
de l'asilo e a tucc cui che gh'a bisegn del
so aiut: le suore della nostra Glinica San

Carlo fanno tamto bene alia gente del
nostro paese, a malati, a vecchi e vecchie, ai

frugoli dell'iasilo, a tutti coloro che hanno

bisogno del loro a'iuto
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MÖNIGA, s.f. scaldiglia
Chesta seira l'e frecc, metidum dent la mo-
niga a scalda el lecc: questa sera e freddo,
mettetemd la scaldiglia per riscaldare il letto

MÖNIGHERIA DE SAN BERNARDIN,
ospizio ricovero di San Bernardino

Pochi anni dopo la morte di San Bernardino

da Siena, sorse la chiesetta di San

Bernardino, che diede il nome al villaggio
ed al valico e nel 1467 i rappresentanti
del comune di Mesocco e il conte Enrico
de Sacco istituivano un ospizio nel villaggio,
per facilkare il passaggio del valico anche
nell'inverno. Fra gli altri obblighi assunti
dai sagristi (monaci) di San Bernardino
Gianotus de Andersilia (Andergia) e
Andrea de Chiabbia (Cebbia), vi era quello
di mantenere i pali indicatori della via,
di fare lo sgombero della neve, di suonar
la eampana di richiamo e dar albergo e
vitto una notte per amor di Dio e senza
ricompensa ai pellegrind poveri. In com-
penso comune e conte mediante contratto,
cedono in feudo ai due monaci diversi beni
siti mel luogo di San Bernardino.
Erano tutite previdenze prese da gente av-
veduta, per facilitare il transito attraverso
la montagna, la quale non si passava per
diporto, ma solo o quasi per bisogno.
A San Bernardin gb'era su un scep de neiv:
se gb'era miga i pal indicator, saria miga
rivou a destination: a S. Bernardino c'era
tanta neve: se non ci fossero stati i pali
indicatori, non sarei giunto a destinazione

MÖNT, s.m. monte

Prima del raggruppamento terreni, i con-
tadini di Mesocco conducevano vita no-
made, quindi dura e faticosa. Solo sentieri
ripidi e tortuosi conducevano sui monti
de la contradelen situate sopra il paese.
Erano quindi obbligati a portar tutto sulle
spalle. Piü fortunati erano invece i conta-
dini della contrada granda (Pian San Gia-
como e zona di San Bernardino), che po-
tevano servirsi dello stradale e che avevano
gli appezzamenti piü vasti e piaineggianti.

Al sopraggiungere della primavera, il be-
stiame svernato al piano veniva condotto
dapprima sulle mezzene, poi sui monti bas-

si, sui monti alti e l'ultimo trasloco sui
promestiv (pre-estivi). Si ferrnava ovunque
per un periodo di due o tre settimane a

seconda della istipa di fieno, che il conta-
dino possedeva nelle diverse localitä.
Durante la giornata il contadino concimava,
puliva i prati, preparava legna e attendeva
alia manipolazione del latte. Sui promestiv
le bes'tie venivano condotte al pascolo.
Alia fine di giugno o al principio di luglio,
l'assemblea comunale decideva il giomo del
carico degli alpi: le vaocbe sugli alpi di
Barna, Curtas, Piandoss, Acubqna, Gareida;
vitelli e manzette in Muccia: le giovenche
in Vignun. Cosi il contadino era libero e

poteva attendere tranquiilamente alia fie-
nagione. Falciawa il fieno al piano, poi sulle
mezzene, indi sui monti bassi e da ultimo
sui monti alti, tutte tappe faitte in primavera
col bestiame.
L'e una vita da slifer la nossa, semper cul
fagott su la spden da un mont a I'alter:
e una vita di zingari la nostra, sempre col
fagotto sulle spalle da un monte all'altro.
Un guadegna be miga tant, pero ne manca
miga ne lacc, ne buteir, ne formagg, ne
mas-carpa, cun poch un se cuntenta: non
guadagniamo tanto, pero non ci manca ne
latte, ne burro, ne formaggio, ne ricotta,
con poco ci accontentiamo.
Ora pero le condizioni sono cambiate. I
terreni sono raggruppati, ci sono strade car-
reggiabili, non solo al piano, ma anche sui
monti. E' stato rimodernato e sistemato
il caseificio sociale, ovunque sorgono belle
comode stalle; moderne macchine agricole
alleggeriscono e abbreviano il lavoro del
contadino.
Ma pur tropp el lavor de la campagna el
va indre, Verba di prai da mont l'e gialda
coma la biava, la specia la fausc, ma inutil,
nissun i se volta indre: purtroppo il lavoro
della campagna regredisce, l'erba dei prati
sui monti biancheggia come biada, attende
la falce, ma nessuno se ne cura.
I gioin i a capu, che 'I lavor de la tera el
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rendeva piu: i a capu che a fa l'operari es
guadagneva pisse e alora i a taiou la gorda,
i a bandonou i mönt, i prai, i broch, i
bosch, i pascul, la batten e i s'a rangiou
altrement: i giovani hanno capito che il
lavoro della campagna non rendeva piü.
Hanno compreso che a fare l'operaio si
guadagna di piü e allora hanno tagliato la
corda, hanno abbandonato i monti, i prati,
le eriche, i boschi, i pascoli, le baite e si
sono arrangiati altrimenti.
E allora? I poveri vecchi, soli, abbandonati
dalle giovani forze, hanno appeso fausc e

cuzei a un ciold (failce e portacote a un
chiodo), hanno chiuso a chiave la porta
della veochia caseina e sono scesi al piano.
Venduti alia fiera gli u'ltiimi capi di bestia-
me che loro eran ancora rimasti, si son resi
conto, che tutto era finito, che non c'era
piü niente da fare, e si sono rassegnati a

stare a casa, piü tranquillamente, ma con
tanta nostalgia.
I a miga tardou i gioin a capi che la vita
de lassu l'e pisse sqna, pisse libera, pisse
tranquila: i giovani non hanno tardato a

comiprendere che la vita di lassü e piü
sana, piü libera, piü tranquilla.
Si sono affrettati a rinnovare le vecchie
cascine trasformandole in aocoglienti casette
di vacanza per la loro nuova famigliola.
E lassu sui pascul indo prima i pasculava
e i smassulineva i bes-c adess i crida, i
cqnta, i giuga e i sgaiss i fane: e lassü sui
pascoli, dove prima pascolavano e scampa-
nellavano le bestie, ora gridano, cantano,
giocano e schiamazzano i bambini

MÖNTA, v. salire (aumentar di grado)

Quqnd un piton el monta in scagn o che 'I
puza 6 che 'I fa dagn: quando un pove-
raccio acquista autoritä e s'insuperbisce o
fa danno

MÖNTA, v. salire ripidamente
Coma la monta la strada de Calnisc, ogni
batido es gh'a da possq: come e ripida la
strada che conduce in Calniscio, bisogna
riposare ogni tanto

MÖNTURA, s.f. divisa (dal francese)

I nbss musicant i a cambibu la montura:
i nostri musicanti hanno cambiato la divisa

MONTURA, in senso spregiativo

Tu v6 sara be miga na in piqza cun chela
montura ilo, che tu te faria rid dre: non
vorrai mica andare in piazza cosi malve-
stito, che ti faresti deridere

MÖRD, v. mordere

Lassa sta el can che 'I te mord, el vo miga
esigh stuzigou: lascia stare il cane che ti
morde, non vuol essere stuzzicato.
L'a mangiou vea tutt; in chela ca ilo, gh'e
piu gnent da mord: ha sperperato tutto;
in quella casa non e'e piü nulla da pre-
tendere

MÖRDISIÖN, s f. prurito
Son nacia a föresta, ma m'u conciou da
hute vea, gh'b adoss una mördision che
la bati piu, puess u ciapou i piece de bosch:
sono andata a falciar fieno silvestre, ma
mi isono coneiata male, ho addosso un
prurito, che nan lo sopporto piü, mi hanno
forse infestata i pidocchi del bosco

MÖRMÖCIA o MÖRMOCIADA, v. par-
lar sottovoce, parlottare
Chela poera vesgia la gh'a piu. pacenza: la
cöntinua a mormöcia tra de lei: quella
povera veochia non ha piü pazienza: con-
tinua a parlottare fra se stessa.
U sentu una mormociada (marmociada)
sott a la finestra de stanza: ho sentito un
mormorio sotto la finestra della camera

MÖRT, agg. morto

Gh'e mart quaidun, perche a San Peider
i sona da mort: i a inviou la campana gros-
sa, l'e segn che l'e un om, perche per la
ferman i invia prima la campanula, duman
alora gh'e ge el funeral: e deceduto qual-
cuno, perche le campane di San Pietro suo-
nano a morto: hanno suonato i primi tocchi
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col campanone, segno che il defunto e un
uomo, perche iper le donne avviano dap-
prima la campanella: domani allora ci sarä
giä il funerale.
Subito dopo il decesso del caro congiunto,
i parenti in lacrime, gli amici, i vicini, che
lo avevano assistito, si ritiravano per per-
mettere alle donne di prepararlo sulla ta-
vola mortuaria della stua. Lo awolgevano
fino a mezza vita in un lenzuolo, lo ada-

giavano sulla tavola su di un materasso,
gli mettevano le mani in croce, con una
corona del rosario fra le dita. Indi Jo co-
privano completamente con un lenzuolo e

vi posavano sopra un croeefi'sso. Ai piedi
del morto, un tavolino con quattro candele
aocese ed un bicchiere di acquasanta con un
rametto d'ulivo. Cib tutto nel lontano pas-
sato. Molto piü tardi, sulla tavola si im-
provvisava un letto, ornato della biancheria
piü bella, con tanto di ricami, di pizzi, di
merletti, dove il povero morto giaceva, cir-
condato dai familiari e da tufcti coloro che
venivano a rendergli l'estremo saluto. Le
donne recitavano in coro il santo rosario e
altre preghiere, onde suffragare l'anima sua.
Prima di partire venivano invitate nella
cucina, dove sii offriva loro un bicchierino
o di malaga, o di vermuth, o di acquavite,
ed una fettina di pane da portare a casa.

per darne un morsetto a eiascun bimbo,
onde preservarlo (si credeva) dalla febbre.
E guai a non accettare, sarebbe stata una
grande offesa! La vigilia dell funerale, alle
ore due del pomeriggio, quattro giovanette
della frazione, scelte dai prossimi parenti
del defunto, suonavano a morto le cam-

pane di San Pietro per annunoiare il
decesso alia gente del paese. Otto suonate in-
dicavano il decesso di un uomo, sei quello
di un bambino. Durante quel suono, i
parenti (la parentela) si faeevano scrupoloso
dovere di essere presenti nella stua dove
giaceva il povero defunto. Nessuno abban-
donava il locale fin tanto che le campane
suonavano ancora: sarebbe stato segno di
indifferenza e di poco rispetto verso il
defunto. Quando 'le quattro giovani ritorna-
vano dalla chiesa trovavano, nella cucina

del povero morto, la tavola apparecchiata
per una buona merendina. A loro spettava
il dovere di vegliare una intera notte as-
sieme ad altri parenti la salma del defunto,
poi il compito di ritirare dall'Ufficio di stato
civile il permesso di sepoltura ed infine
quello di portare i paramenti (croce, due
lanterne ed uno stendardo) in testa al corteo
funebre.
Di notte si vegliava il cadavere, si recitava
il rosario, si cantava il «Miserere» e il «De
profundis».
Alle ore 11 tutti indistintamente ricevevano
un bicchierino di vermuth o di acquavite e

a mezzanotte una refezione ia tutti quelli
che avrebbero vegliato fino al mattino.
Solo la notte avanti il funerale, il defunto
veniva composto nella bara. Siccome la

morte e incerta e puö sorprendere ognuno,
quando meno la si aspetta, ogni famiglia
teneva pronto in casa l'oocorrente per con-
fezionare una bara: le assi su misura e i
chiodi. Un qualche vicino inchiodava le

assi, e la semplioe, utnile bara era pronta.
Il cadavere veniva deposto nella bara su

uno strato di trucioli. Al funerale i parenti
seguivano la bara: gli uomini dapprima,
le donne dietro. Le donne prossime parenti
del defunto portavano il sendal, lungo scialle
di seta nera, ehe copriva spalle e vita fino
ai piedi. Una donna si prestava a fare la
menadeira, cioe a guidar la parentela. Le
congiunte del morto piangevano, schiamaz-

zavano, credendo di dimostrare cost al pub-
blico il loro dolore. Era un continuo di-
sturbo durante il funebre corteo e in chiesa

durante le saore funzioni. II parroco faceva

a tutti i morti indistintamente un discorso,
che era poi isempre causa di critiche, perche
tutti volevano solo isentire lodi dei loro
parenti morti, ed e comprensibile. Dopo la

sepoltura, i parenti accompagnavano i do-
lenti congiunti a casa e dopo una nuova
distribuzione di acquavite, ritornavano alle
loro dimore.
«Che funeralpn! L'e propi stacc begn cum-

pagnou barba Gasper. El se I'a meritou.
L'e stacc un bon vivent! L'a face del begn

a tanti senza na cridendel per la straden!
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L'era begn volu. Pas a I'anima soa»: «Che

gran funerale. Barba Gasper e proprio stato
bene accompagnato. L'ha meritato. E' stato
una buona persona: ha fatto del bene a

molti, senza andare gridandolo per le vie.
Era ben voluto. Pace all'anima sua!»

MÖRTADELA, s.f. mortadella

Per fa una bona mortadela gh'e vo prima
de tutt cam e ard de prima qualita, begn
scerni, e fidigh: es trida tutt, es sala, es

mett dent pever, canela, ai pestou bagnou
int el vin e störsgiu int una peza de teila:
do bon bresc i strusa e ristrusa tuta la
pasta cun forza e cun energia: a la fin s'in-
sqca la pasta int i budei gross: es liga su
ogni mortadela e es la tachen su int i bast

on: per fare una buona mortadella ci
vuole prima di tutto carne e lardo di prima

qualita, ben scelti, e fegato: si trita il
tutto, si sala, si mette pepe, cannella, aglio
pestato bagnato nel vino e strizzato in una
pezza di tela. Due buone braccia mesco-
lano e rimescolano la pasta con forza e
con energia. Alia fine si insacca la pasta
nei budelli grossi, si lega ogni mortadella
e la si appende ai bastoni

MÖRTUÖS, s.m. persona fiaooa svene-
vole, gatta morta

In certen ocasion, la vqlen de piu tre 6

quqter personen energichen e curagiqsen,
che una compagnia de mbrtuos: in certe
oceasioni valgono di piu tre o quattro per-
sone energiche e coraggiose, che una
compagnia di gatte morte

MÖSCA, s.f. mosca

L'e un esagerou, fidet miga de chell che 'I
diss, d'una mosca I'enn fa un cavall: e un
esagerato, non fidarti di quello che dice:
di una mosca ne fa un cavallo.
Es ciapa pisse moschen con una gota de
mel, che con un bari de aseit: si pigliano
piü mosche con una goccia di miele, che

con un barile di aceto.
La matan la giughen a mosca cieca; l'e
talment inzegnos che 'I ghe faria la gamben

a una mosca; l'e talment bon che 'I ghe
faria miga ma a una mosca: le ragazze gio-
cano a mosca cieca; e talmente destro, che
farebbe le gambe a una mosca; e talmente
buono che non farebbe made a una mosca

MÖSCÖN, s.m. moscone, vagheggino

Lassan miga fora i persut al zou, tedi dent,
che ghe gira ge i moscon, i ve va pe de ma:
non lasoiate i giamboni al sole, ritirateli,
poiche ci sono giä in giro i mosconi e po-
trebbero guastarsi

MÖSSA, v. mostrare il sedere

D. Antonia Pölonia perche tu bqla piu?:
Antonia Polonia perche non balli piü?

R. Perche gh'o rött la cota e mossi tutt
el cu: perche ho rotto la veste e mo-
stro tutto il sedere

MÖSSIN o MÖSCHIN, s.m. moscerino

I tqca i mossin, el vo veni a piov: ci tor-
memtano i moscerini, vuol piovere

MÖSTER, s.m. mostro, in senso di spre-
gio, ma anche di ammirazione

Te lavi mi el muso brutö moster, se tu
feniss miga da famm tribula: ti lavo io il
muso brutto tipaccio, se non la smetti di
farmi tribolare.
Per fa dane chell moster, el venderia la so
camisa: per far soldi quel furbaecio, ven-
derebbe la sua camicia

MÖTA s.f., MÖTEN, p. mastello di le-
gno, che si adoperava perche il latte fa-
cesse la panna per la preparazione del
burro

Lava e sbuienta begn la mqten, se tu vo
cunserve el lacc fresch e dölz: lava con
aequa boßente i mastelli, se vuoi conservare
id latte fresco e dolce

MÖTA, agg. senza corna

La cqvra mota I'a face do cavretin: la cqvra
mqta la giumelou: la capra senza corna ha

partorito due caprettini: ha gemellato
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MÖTA, s.f. molti
Chest'ann int i prai gh'e una mota de saio-

ter: quest'anno nei prati c'e una quantitä
di cavallette

MÖTA, s.f. piccolo colle

Int el 1925 per regorda l'ann sant, i brav
operari de l'uficina Bellinzöna-Mesoch i a

face su gratis et amore Dei, su la mota de
la Cresta una crosona de ferr, che la do-
mina tutt el pais: neJ 1925, per ricor-
dare l'anno santo, i bravi operai del-
l'officina Bellinzona-Mesocco, hanno eretto
gratis et amore Dei, sul colle dellla Cresta,
una grande eroce di ferro, che domina tutto
il paese

MOVES, v. muoversi, affrettarsi

Mbviduv a fa colezion, che i sona ge la
campanela de schela: affrettatevi a far co-
lazione, che giä suona la campanella della
scuöla

MUA s.f. muschio

Naden a cata un pb de mua per fa el pre-
sepi: andate a cercare un po' di muschio

per fare il presepio

MUCC, s.m. mucchio

In la stramezen de la cantina un gh'a sgiu
tre hei mucc de pomdetera, cui gross da

mange, cui redondei da sem e cui penin
per ingrassa el purscell: fra i tramezzi della
cantina abbiamo giü tre bei mucchi di pa-
tate: quelle grosse da mangiare, quelle me-
die da Seminare e quelle piocole per l'in-
grasso del maiale

MUDAND, s.m. mutande

Mi purina, me scapa sgiu i mudand, puess
s'a rött el lastich: povera me, mi cadono
le mutande, puo darsi, che si sia rotto l'e-
lastico

MUDE, v. cambiar di stalla al bestiame.
Cambiar la biancheria personale

Un gh'a da mude perche la pesgia de fegn
l'e fenida: dobbiamo cambiar stalla, perche
la istipa di fieno e finita.
Anchei l'e sabut; mudet pe prima da na
a durmi: oggi e sabato; cambiati la
biancheria, prima di andare a letto

MUDÜDA, s.f. cambio, muta

Preparum la mudeda per duman, che l'e
festa: praparami la muta per domani, che
e festa

MUFF, agg. ammuffito

Chilo a mont el pan el vegn subit sech e

muff, naden a ca a tenn de chell pisse fresch •

quassü il pane diventa subito secco e

ammuffito, andate al piano a prederne di quel-
lo piü fresco

MULfcSIN, agg. moille, soffice

Chest furmag l'e mulesin, es po mangel
anca se s' gh'a miga dent dene: questo
formaggio e molle, si puö mangiare anche
se mancano i denti

MULIN, s.m. molino

A Mesocco diversi molini si ergevano un
po' qua un po' lä sulle rive dei riali. A sud
di Cima Leso, sulle sponde del Bess nella
localitä detta «Ai mulin», ci sono tuttora
i ruderi di case e molini. Cost pure sulla
sponda della Moesa, alia foce del Bess, ci
dovevan esser dei molini poiche il luogo
vien chiamato «Ai mulin». Prima dell'allu-
vione del 1911 un grande molino faceva
bella mostra sulla sponda destra della Moesa,

proprio all'imboocatura del ponte di San
Rocco. Infine il molino ancora in attivitä
durante le ultime due guerre era quello
di anda Martina a Rangheia.
Abbandonata la coltivazione dei cereali, il
molino cessö la sua attivitä e venine chiuso.
Chi che va al mulin, el se infarina: chi va
al mulino si infarina.
Tucc i cerca da tire l'acu al so mulin: tutti
cercano di guadagnare.
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El mulinei el mulinei / el basna la farina /
el va cun la man mancina / el gh'enn rbba
una mina / e se ghe salta la berlinghina /
el va cul sach e pe qnca cun la farina: il mo-
linaio il molinaio / macina la farina / va
con la mano mancina / gliane ruba una
mina / e se gli salta il ghiribizzo / se ne va
con il sacco e pure con la farina.
Mulinei vegn scia chdo / leva su che I'a
fiocou / I'a fiocou al trentun / leva su c
ciapen un: molinaio vieni qui / alzati che
ha nevicato / ha nevicato il trentuno /
alzati e prendine uno

MULINELL, s m. macinino del caffe

Te scia el mulinell e basna el cafe, che la
bui ge I'acu: prendi il macinino e macina
il caffe, che l'acqua bolle di giä

MULISCNE, v. mollificare

El gh'a scia fam, chell pover fancin, dagh
culezion, taigh sgiu un po de pan int el
lacc cald per mulisneghel: ha fame quel
povero bimbo, dagli colazione, affettagli
un po' di pane nel latte caldo per mollifi-
carglielo

MULÖN, s.m. testardo, caparbio

El par mut, I'e un mulon, ne el brasgia,
ne el musgia: semibra muto, e un caparbio,
ne bela, ne mugghia

MULTÖN, s.m. montone

Sqbut che vegn el cunsorzi el mett a I'in-
cant i multon che I'a crumpou a Coira:
sabato prossimo il consorzio mette all'asta
i montond che ha comperato a Coira

MULTÖNASC, s.m. nomignolo dato a

persona pacata, quieta, tranquilla
L'e un pover multonasc, el ghe faria miga
ma a una mbsca: tiredel piu in gir chell
pover multonasc, che el fa fin compassion:
e un povero ragazzo tranquillo, non fareb-
be male ad una mosca: non aizzarlo piü
quel poveraccio, che fa perfino compas-
sione

MÜREL, agg. paonazzo

L'e talment frecc che cui pover fane i e

rivei da schela cun la fqza murela: i faseva
cumpassion: e talmente freddo, che quei
ragazzi sono arrivati da scudla col viso
paonazzo: facevano compassione

MURENTE, v. tramortire, abbattere

Chela disgrqzia la m'a murentbu: quella
disgrazia mi ha tramortito.
La vergnen de cui fane la me murenten:
il vocio di quei fanciulli mi snerva

MURENTE, v. smorzare

Prima da na a durmi, murenta el fech e

cuercia i zizon cun la scendra: prima di an-
dare a dormire, smorza il fuoco e copri i
tizzoni con la cenere

MURGNÖN, s.m. sornione

Es po cavagh fora gnent da chell murgnon:
non si puö cavar niente da quel sornione

MURGÖN, s.m. lento, pigrone
Movet su murgon, che tei mai pront per
nissun lavor: muoviti pigrone, che non sei
mai pronto per nessun lavoro

MURTfiSIN, s.m. foruncolo

Per guari i murtesin es ghe fa su impqeh
de camemela: 2 euge de fior de camemela
int una tazina de acu buienta: opur es cöss
dent int un sachet fior de camemela, se 7
scalda pulit e se 7 mett su sul murtesin: per
guarire i foruncoli, vi si applicano impac-
chi di camomilla: 2 cucchiai di fiori di ca-
momilla in una tazza di acqua bollente:
oppure si cuciscono in un saochetto fiori
di camomilla, si fa scaldare ben bene e lo
si applica sul foruncolo

MURZIGHE, v. sbocconcellare, rosicchia-
re

L'e semper dre a murzighe o pan, o pom,
o castegnen e quand el vegn ai past el gh'a
piu fam: sta sempre sbocconcellando o pane,

o mele, o castagne e quando viene a

tavola, non ha piü fame
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MUSC, s.m. moccio

El gh'a mqi scia el panet de carzela e el
gb'a semper sgiu el muse: non ha mai il
fazzoletto in tasca ed ha sempre il moccio
sotto il naso

MUSCeRÖTT, s.m. moccioso

L'e amo un muscerott e el vö ge fa el

giuinott: e ancora un moccioso e giä vuol
fare il giovanotto

MUSERÖLA, s.f. museruola

Metigh su la muserola al vedell, perche fin
che 7 teta lacc, el gh'a miga da mange fegn:
metti la museruola al vitello, perche fin-
tanto che poppa latte, neun deve mangiar
fieno

MUSGfi, v. mugghiare

La vaca da la cioca la musgia, la ciama el
so vedelin: la mucca dalla campanella mug-
ghia, chiama il suo vitellino

MUSGft, v. ammucchiare

Ti, musgia el fegn, mi e prepari i balott:
tu ammucchia il fieno, io preparo i fasci

MUSGIA, s.f. quantitä
Chesta setimana gh'o una musgia de pegn
da lava e da supresse: questa sett imana ho

una quantitä di panni da lavare e da stirare

MUSINA, s.f. scorta

La gir in autunn la prepara una bona mu-
sina de noss, de gianden, de nisciolen, e

quand l'e pe scia el frecc, la se indurmenta:
il ghiro in autunno prepara una buona
scorta di nooi, di ghiande, di nocciole e poi
quando giunge il freddo, cade in letargo

MUSÖ, s.m. faccia (in tono spregiativo)

Chell matel l'e miga alt una spanda, I'a-
vessen vist a fa bota e risposta cul so pa,
cun un musö dur da preputent: quel bimbo

non e alto una spanna, eppure l'aveste
visto con che muso dava botta e risposta
a suo padre.
Te lavi el muso, te rompi el muso, te spa-
chi el muso: le buschi ®ul muso

MUSTAZÖN, s.m. schiaffo

Cun un mustazon, gh'o face veni sgonfia
la massela: con uno schiaffo, gli ho gon-
fiato la guancia

MUSTAZÖNADA, s.f. ceffata, ceffone

Per fall ubedi u dovu dagh una de chelen
mustazönaden, che 7 se'n regordera per un
bell po: per farlo ubbidire ho dovu to dargli
una ceffata, che se ne ricorderä per lungo
tempo

MUSTISCIÖU, agg. sporco, impiastricciato

El vö pur mange da par lui chell fancin,
ma l'e bon duma da mustisces la fqza, el
bauscin e el scussarin: iinsiste per mangiar
da solo quel bimbo, ma e solo capace di
impiastricciare il viso, il bavaglino ed il
grembiulino

MUT, agg. muto

Ne el brqsgia, ne el musgia, el par mut:
ne bela, ne mugghia, sembra muto

MUTfiL, s.m. mastello, spec, per il burro

Te su el buteir int el mutel e smachel fora

begn in acu fresgia: leva il burro e met-
tilo nel mastello: poi pigialo bene nell'ac-

qua fredda.
El mutel l'e trop sech, el va fora: metel a

mei in la brona: il mastello e troppo seoco,
perde: mettilo a bagno nella fontana

(contdnua)
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