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DOMENICA LAMPIETTI-BARELLA

Glossario del dialetto di Mesocco

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 le
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 grave

* sulle seguenti lettere o sillabe che van-
no pronunciate aperte:
el — egli, il, lui
del dello
no non

IX

per per mezzo, a favore, alio scopo di
chell quello
chela — quella
chest questo
chesta questa
-en terminazione plurale di sostantivi e

aggettivi
: -en terminazione della seconda pers. plur.

Per le stesse ragioni tralasciamo l'accento
acuto ' sulle lettere o sillabe che vanno
pronunciate strette, o chiuse:

o — oppure
se se (cong. aw. pron.)
e congiunzione
e — e (terza pers. sing.)
che pron. e cong.

Nel dialetto di Mesocco, come in tutti quelli
mesolcinesi, non esiste la u lombarda.

L'accento tonico cade sempre sulla lettera
contrassegnata da un puntino sottoscritto.

Es.: galineta farfalla.

PACIADA, s.f. scorpacciata

Son nacc a mönt, u face una paciada de
lacc e polenta, m'u propi tolt la vea: sono
andato sul monte, ho fatto una scorpacciata

di polenta e latte, mi sono proprio
saziato

PACIÖCA, s.f. fanghiglia

Va miga dent in chela pacioca, che tu
tutesgia i scarp: non andare in quella fanghiglia,

che sporchi le scarpe

PACIÖLIGA, s.f. cibo, vitto

El ghe penxa pisse a la pacioliga, che al
lavor: pensa di piü al cibo ohe al lavoro.
El spna mesdi, nemm che l'e I'ora de la
pacioliga: suona mezzogiorno, andiamo che

e l'ora del pranzo

PACIUGHEDA, s.f. imbratto, pasticcio

Ciapetel miga a mal, ma el to quader el
me par una paciugheda: non avertelo a

male, ma il tuo quadro mi sembra un
imbratto
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PACIUGÖN, agg. su.'icione

L'e una paciugöna, la gh'a una cusina, che
fa pieta: e una sudiciona, ha una cucina
che fa pietä

PADER, s.m. Padre Cappuccino

Giä San Carlo nelle sue visite, aveva do-
vuto constatare tanto disordine e tanta ri-
lassatezza di costumi fra la popolazione del-
le nostre valli. II vescovo di Coira Mon-
signor Mor, sapendo che i Frati Cappuccini,

mandati da San Carlo nella Svizzera
interna, avevano fatto tanto del bene, de-
cise di farli venire anche nelle nostre due
valli. Gli eretici del nord, i quali ben sa-

pevano, che dove arrivavano quegli strani,
barbuti missionari, era finita la loro opera,
fecero di tutto per ostacolare il loro ar-
rivo, ma inutilmente.
Con decreto dellla Congregazione di
Propaganda Fide, la provincia monastica di Mi-
lano mandava nel 1635 i primi due Padri
a Roveredo, l'anno seguente altri due a
Soazza e in pochi anni parecchie chiese,
avevano come patroci missionari uno o due
Cappuccini.
I Padri, oltre all'opera strettamente mis-
sionaria, si davano alle scuole, all'aiuto dei
pcrveri e degli ammalati. Alcuni godevano
perfino la fatna di ottimi medici e pratica-
vano i'l proficuo esercizio deüa caritä sotto
le piü svariate forme. Cronologicamente
l'ultimo paese ad avere i Cappuccini, fa
proprio Mesooco, nel 1668.
I pader del cunvent de San Roch i se pre-
sta per tuten la funzion. I cunfessa, i vi-
sita i malqi, i porta el Signor ai muribond,
i prega per i viv e per i mort. E plter a
chest i cultiva ogni sort de verdura int
el so grand ort atorn al convent e i gh'a
fin una grand visgeira: i frati del convento
di San Rocco si prestano per tutte le sacre
funzioni. Confessano, visi'tano gli ammalati,
portano la comunione ai moribondi, pre-
gano per i vivi e per i defunti. Oltre a

tutto questo, coltivano ogni sorta di
verdure nel loro grande orto attorno al
convento ed hanno anche un grande apiario

PADfiLA, PADf LIN, PADeLÖTT, pa-
della, tegamino, teglia

In la padela es fa i turtei, la polt, i ma-
zafqm; es rustiss pömdetera, polenta, es
scalda per scena tutt chell che gh'e vanzou
dal disne: nella padella si fanno le frittelle,
la polt, i mazafqm (patate e polenta ar-
rostiti assieme). Si riscalda per cena ciö
che e rimasto del pranzo.
Int el padelin es fa discola el buteir e

rosölq la scigolen da mett su sui pizochen;
una volta i faseva la boia grassa de fur-
ment per scena: nel tegamino si scioglie
il burro, si tosolano le cipolle da mettere
sulla pasta; una volta si faceva la semolina

grassa di frumento per cena.
Int el padelott es fa la törta de culoster,
la smieza: nella teglia si fa la torta di pane
per San Pietro, la torta di culoster (fatra
con il latte di una mucca quando ha appe-
na vitellato), la smieza (fatta con verdure
e farina di polenta)

PAfiSAN, s.m. contadino

Gh'e piu nissun che vo fa el paesan, per-
che el rend poch: i gioin i trova laor e

bona paga senza dificulta. Tucc i mestei
i e bön, basta fai cön bona völöntq. In-
tqnda mancand i paesqn, i prai i resta da
seghe e la campqgna la va in bröch e spin:
non c'e piü nessuno che vuol fare il
contadino, perche rende poco: i giovani tro-
vano lavoro e buona paga senza difficoltä.
Tutti i mestieri sono buoni, basta farli con
buona voglia. Perö mancando i contadini
i prati restano da falciare e la campagna
diventa una isterpaglia

PAGA, s.f. paga

Quand el ciapa la paga l'e cuntent coma
una pasqua, el canta semper con vos ra-
zenta: ciapan cinque, sbqrban died, no le
miga mal, ma gnqnca tanto ben...: quando
piglia la paga e sempre contento e dopo
canta con voce acuta: prendine cinque e

spendine dieci, non e tanto male, ma nean-
che troppo bene...
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PAGIäKRA, s.f. paura
La vo miga na in cantina, perche la gh'a
paghera di ratt: non vuole andare in
cantina, perche ha paura dei topi.
Int el noss pais gh'e capitou un bruto cas:
una povera matela, che per castigh l'era
stqcia sarada sgiu in cantina de la schela,
dal grand spavent che l'avu, l'a ciapou el
malcadu: nel nostro paese era capitato un
brutto caso: una bambina che era stata
chiusa in cantina per castigo, dalla gran-
de paura che aveva avuto si e ammalata
di epilessia

PAIA, s.f. paglia

Adess che un a sciöncou el gran, un gh'a
da cambie la paia de la bissachen che l'e
temp: ora che abbiamo rnietuto il grano,
dobbiamo cambiare la paglia dei pagliericci,
che e tempo

PAIASC, s.m. pagliaccio

Fenissela da fa el paiasc, certen naradcn
a mi la me van ne tant, ne poch, ne miga:
finiscila di fare il pagliaccio, a me certe
stupidaggini non piacciono ne tanto, ne poco

PAIDI, v. andare di corpo
L'era una roscia de di che 7 pödeva miga
paidi; per liberel i a dövu fagh 'an servi-
ziql, adess l'e mior: erano giä diversi gior-
ni che non poteva andare di corpo; per
liberarlo gli hanno dovuto fare un clistere;
ora sta meglio

PAIRANEN, p f. cinghie che si infilano
nelle gerle, per poter portarle meglio

Gambia la pairanen a chel gern che Venn
scia brindeleden: cambia le cinghie a quella
gerla che sono sbrindellate

PAIREU, s.m. paiuolo

L'e 6ra da pize el fech e tacq su el paireu
per fa el disne: e tempo di acoendere i!
fuoco ed accendere il paiuolo per preparare
il pranzo

PAIRULIN, s.m. piccolo paiuolo

Anchei che un se in poch a disne, mett la
el pairulin a fa la polenta: oggi che siamo
pochi a pranzo, metti sul fuoco il paiuolo
piccolo per fare la polenta

PALPIGNANA, s.f. tessuto di cotone, fel-
pato al rovescio

Per chest invern u crumpou dö bei linzeu
de palpignqna: per quest'inverno ho com-
perato due belle lenzuola di cotone felpato.
Quand gh'o su el me bei gipin de

palpignqna e patissi piu el frecc: quando porto
il mio bei giubbetto di cotone felpato, non
soffro piü il freddo

PALPIGNE, v. insistente batter di ciglia

El me fa sensö chell poer fane, perche el
continua a palpigne: mi fa pena quel po-
vero bambino, perche continua a battere
le ciglia

PALPISTER, s.m. spilungone

Chell mat da penin pareva ch'el voleva
miga cress, invecia el s'a face fora un pal-
pister: da piccolo quel ragazzo sembrava
che non volesse crescere, invece si e fatto
uno spilungone

PALTA, s.f. fango

La se disfa la neiv, Venn pienen la straden
de pqlta: si scioglie la neve, le strade sono
piene di fango

PALTRUGN, s.m. fanghiglia

Scoqden la cört se volen miga porta su
in ca duma paltrugn: scopate il cortile se

non volete portare tutta la fanghiglia in casa

PALU, m. monte nella zona di Gomegna

Lo dice il terreno: acquitrinoso, erba sca-
dente, palustre, laf nel pianoro, piü suc-
cosa quella del declivio soprastante. Una
sola cascina si ergeva a inord est dello spiaz-
zo erboso. Cessata la vita agricola sul mon-
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Paneira

te, anche la cascina e rovinata al suolo e

solo gli anziani la ricordano ancora.
Una volta Palu era, per i bambini di Go-

megna, la riserva di oaccia alle rane. I piü
destri riuscivano a pigliarne tante da fame
dei piccoli pasti. Gi si accontentava di poco!
Nemm a Palu a ciapa verdachen: andiamo
a Palu a eaccia di rane

PANCÖTT, s.m. pancotto
Pane a pezzi, bollito in acqua e condito
con burro fresco, sale e noce moscata.
El digeriss miga begn, gh'e fai un po de

pancott da disne: non digerisce bene, gli
faccio pancotto da pranzo.
Xu volta fora una faza da pancott: hai un
aspetto malaticcio

PANEIRA, s f. recipiente quadrangolare
di legno, piü stretto al basso, che serviva
nella mazza casalinga per la spelacchiat
Lira del maiale
Preparaden I'acu buienta in la vaneira e

metidigh sgiu un pö de rasa per spele mior
el purscell: preparate l'acqua bollente nella

paneira, aggiungetevi un po' di resina per
spelacehiare rneglio il maiale

PANERIS, s.m. panereccio

U pe fenu per fach su un impiaster de

pan e lacc a chell paneris; el gh'a subit
face begn, el s'a sbotou e adess el ghe fa
piu isci ma: ho poi finito per applicare un
impiastro di pane e latte a quel panereccio;
gli ba fatto subito bene, si e aperto ed ora
non gli fa piü cosl male

PANÜT, s m. fazzoletto

Sui banch de la feira es pödeva crömpa
panit negher e de color, de seda, de lana

e de cöton, panit per la testa e panit del

nas: ai banchi della fiera si potevano com-

perare fazzoletti neri e di colore, di seta,
di lana e di cotone, fazzoletti per la testa
e fazzoletti da tasca
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PANISCIA, s.f. pasto nostrano

Era il pasto ben gustato dai vecchi mon-
tanari. Serbavano la minestra di riso e latte
preparata per la cena. II giorno seguente
la allungavano con 'latte, un po' d'acqua,
condita con un po' di burro. Quando il
tutto levava il bollore, vi si aggiungeva a

poco a poco, sempre rimestando, farina
gialla. Dopo circa mezz'ora la paniscia era
pronta. La si levava dal fuoco e dopo 1'ag-

giunta di fettine di formaggio, veniva gu-
stata con il miglior appetito da grandi e

piccoli.
Che bona chesta paniscia, dqmen amo un
po: come e buona questa paniscia, dam-

mene ancora un po'

PANTRITT, s.m. pane trito
Grata un po de pan de seghel per fach
el pantrit al pa: grattugia un poco di pane
di segale per fare il pantrito al papa

PANTUR, essere leggendario

La leggenda narra: Pantur, boscaiolo in-
gordo ed invidioso del guadagno altrui,
cerca di appropriarsi la grande catasta di
degname sul monte Gomegna. Escogita un
piano. Nella notte tenta di far scivolare
il legname a valle, entro la verde china a

sud del monte per poi venderlo per
proprio conto. L'impresa fallisce e il Pantur
precipita travolto dai tronchi che trasfor-
mano il pendio nell'orrido vallone della
Brunasca. La leggenda narra che lo spirito
del dannato boscaiolo vaga nottetempo sen-
za pace fra i dirupi nell'intento di trasci-
nare seco nella paurosa bolgia tutti coloro
che si awentucano sull'orlo della stessa.
Le mamme per tenere lontani dal pericolo
i bambini avvertivano: matonitt, fqden begn
atenzion da miga na la su l'er de la
Brunasca, perche el Pantur el ve tira sgiu con
lui: bambini fate ben attenzione di non
awicinarvi troppo sull'orlo della Brunasca,
perche il Pantur vi tira giü con lui

PANULA, s.f. lentiggini

La saria fin una bela mata, ma pecqt che
la gh'a la fqza piena de panulen: sarebbe

una bella ragazza, peccato perö che ha :1

viso pieno di lentiggini

PANULADA, agg. lentigginosa

I e tucc panulai i fane de chela famia ilo:
sono tutti lentigginosi i bambini di quelia
famiglia

PANZA, s.f. pancia

Che panza che el gh'a scia! Urömqi el fa
gnent alter che mange, beiv e durmi!: Che

pancia che ha! Ormai non fa ailtro che man-
giare, bere e dormire!

PROVERBIO:
L'e mior fa taula vanza, che crapa panza!:
E' meglio anvanzare qualcosa sul piatto,
che fare indigestione!

PANZETA, s.f. pancetta

El Geni I'a sfumentou la panzeten cun ram
de gineul, la guqrden fora begn: Eugenio
ha affumicato le pancette con rami di gi-

nepro, hanno una bella apparenza

PAPARÖT, s.m. poltiglia

L'e mal riuscida chesta volta la polenta,
l'e un paparot. La sta gnqnea su su la basla:
e mal riuscita questa volta la polenta, i
tutta una poltiglia. Non sta neanche su
sulla tafferia...

PAPATAS, s.m. sornione, gatta morta

Fidet miga de chell papatas; el peleria la
galina senza fala canta: non fidarti di quelia

gatta morta; spiumerebbe la gallina senza

farla cantare

PAPIN, s.m. schiaffo

El gh'e costou car el papin che 'I gh'a
dace a chell pover diaul: gli e costato caro
lo schiaffo che ha dato a quel povero dia-
volo.
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L'e giusta bon da da vea papin: e capace
solo di dare via schiaffi

PAPUZZ, p m. scarpe da uomo pesanti
e ben chiodate

Preparum i paptizz, perche dumqn e vqi
in montagna: preparami le scarpe chiodate,
che domani vado in montagna

PARADA, s.f. fare spicco, essere elegante

La Martina, olter che l'e semper begn ve-
stida, la gh'a un bei portament, l'e una
de la gioinqn del noss pais che la fa pisse
parqda: Martina oltre che essere sempre
ben vestita, ha un bei portamento; e una
delle giovani piü eleganti del nostro paese

PARADEL, s.m. solida impalcatura che
provetti boscaioli ergono anche nei luoghi
piü accidentati della montagna, per trat-
tenere ed acoatastare i tronehi, per spe-
dirli poi al piano tramite il filo a freno

Metidigh pur el temp che ghe vo, ma fq-
del su solid el paradel, perche el gh'a da
tegni franc diverzen töneladen de legnam:
metteteci pure il tempo che ci vuole, ma
fatelo solido il paradel, perche deve tratte-
nere diverse tonnallate di legname

PARDESSU, s.m. soprabito
Che bell pardessu el gaveva su anchei el
Zepin; el ghe l'e portou de sicur el so gu-
dez da Paris: che bei soprabito indossava
oggi Giuseppe; glielo ha portato di certo
suo padrino da Parigi

PARfil, s.m. consiglio
Son sciq da vei anda Bqrbula che set una
ferma fideda e sincera per domandqv un
parei. Govria intenzion da sposa la Men-
ghin de la Mengpn, la ve par una gioina
dabegn e da onor?: Sono qui da voi anda
Barbara, che siete una donna fidata e
sincera per domandarvi un consiglio. Avrei
intenzione di sposare la Domenica della
Menga, vi pare una giovane dabbene e

d'onore?

PAREI, FA PAREI, v. fingere, sembrare

El fa parei da ess störn per conoss cui
che pqrla begn e cui che parla mal de lui:
finge di essere sordo per conoseere chi par-
la bene e chi sparla di lui.
El scota el zou, el par amo che un se in
pien estat, invecia le gie la mite de otober:
il sole scotta come in piena estate oggi,
invece siamo giä a metä ottobre

PARZEIF, s.f. greppia, mangiatoia

L'e muff el fegn, la vachen la 'I buten fora
da la parzeif: e ammuffito il fieno, le muc-
che lo gettano fuori dalla mangiatoia.
In senso spregiativo si usa anche parzeif
per tavola e per borsa: mangiano tutti alia
medesima tavola, cioe si fanno mantenere
e attingono tutti alia medesima borsa.

I e tucc tacai a la medesima parzeif

PARZIAL, PARZIALASC, agg. non e-
quo, che usa parzialitä

L'e un po bell e begn parzial barba Gasper;
el gh'e vo pisse begn al Zepin che a tucc
i so alter nod: e molto parziale lo zio
Gaspare; vuol piü bene a Giuseppino che a

tutti gli altri suoi nipoti.
El gh'a propi miga cuscenza chell parzia-
lasc a fagh un tort simil a cui pover orfen:
non ha proprio coscienza quel parzialaccio
a fare un torto simile a quei poveri orfani

PAS, v. pascere

Pasculqden un po tucc i di chell vedelin,
perche se 7 va in alp l'e gnanca bon da

pas: pascolate un poco tutti i giomi quel
vitellino, se no quando sarä sull'alpe non
saprä pascere

PAS, s f. pace

L'era ge un po ch'i se parlava miga, i se
dava gnanca el salut. Adess finalment i a

face la pas: era giä da lungo tempo che

non si rivolgevano la parola, non si da-

vano neanche il saluto. Ora finaknente han-

no fatto pace
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PASCUL, s.m. pascolo

«Dalla carta delli 27 Homeni di Mesocho»
Tutte le bestie forestiere per andare in ai-

pe, possono fermarsi in questi pascoli pri-
mieramente a posta: appresso il Castello,
a Benabbia, a Lavina, Gasgella, Pescedallo,
Salvanei e fra Fregera e Forcola, ed in
quelli pascoli qual si voglia forastiero puo
fermarsi con le bestie per tre hore ne! gior-
no et una notte, et da Fregera in dentro
non possono fermarsi, ma devono andare
subito, et cacciare con bon modo, et chi
controfara, pagherä due libbre ad ogni rog-
gio (mandria o gregge) di bestia, per ogni
volta da darsi dove sarä ordinata per gli
medesimi consoli di Mesocho.
I pascul i e scia verd, un po finalment
lassa na la vachen a pascula: i pascoli sono
verdi, possiamo finalmente lasciare andare
le mucche a pascolare

PASS, agg. appassito, awizzito

La sucina de chest estat I'a face un grand
dagn. L'erba di prai e di pascul I'e pqssa
e al soliv I'e adiritura bruseda: la siccitä
di questa estate ha fatto un grande danno.
L'erba dei prati e dei pascoli e tutta av-
vizzita e nei luoghi piü soleggiati e addi-
rittura bruciata

PASS, s.m. passo, valico

L'e sarou el pass del San Bernardin, per
na a Coira un gh'a da ciapa la ferövia e

traverze sett canton per rive la: e chiuso
il passo del San Bernardino, per andare a
Coira dobbiamo prendere la ferrovia ed
attraversare sette cantoni per giungere si-
no la.

In temp de guera i cöntrabandier Italian
i veniva scia dai pass de Barna e de Bal-
nisc cun la bricolen pienen de ris, che i
vendiva pe de sfros a la sgent del pais:
in tempo di guerra i contrabbandieri ita-
liani attraversavano i passi di Barna e del
Balniscio con le bricolle piene di riso, che
vendevano poi sottomano alia gente del
paese

PASS, s m. valico (del San Bernardino)

Giä dai tempi preistorici, attraverso 1'an-

tichitä, fino nel tardo Medio Evo nell'epo-
ca moderna, il San Bernardino venne uti-
lizzato quale via di comunicazione partico-
larmente apprezzata:
per la sua sensibMe pendenza,
per la brevitä del percorso,
Per la sua sicura transitabilitä durante tut-
to l'anno.
Era stato utilizzato giä all'epoca del bron-
zo e piü ancora in quella del ferro. I Celti
entrati dal Ticino nella Mesolcina, attra-
versarono il San Bernardino, scesero nella
valle del Reno e dal Valserberg penetra-
rono nella Lunganezza, a Ilanz e a Truns.
Dopo l'occupazione della Rezia da parte
di Druso e Tiberio i nostri valichi vennero
utilizzati dai Romani quali «strade militari
e postali» di grande importanza. Su queste
strade non vi passarono solo i generali
romani con le loro legioni, ma vi venne con-
vogliato il traffico degli scambi, fonte di
benessere economico.
Dopo la caduta dell'impero romano, il Medio

Evo, continuarono gli scambi attraverso
i valichi grigioni, che diventarono ben presto

le strade «dei re, dei vescovi, degli im-
peratori».
Erwin Pösohel scrive: «Quali ricchezze sono

passate attraverso queste sterili mon-
tagne: sete e tessuti preziosi, legni rari,
pellicce, spezie, vini, colori, carovane ca-
riohe di merce di ogni sorta si trascina-
vano con fatica per sentieri aspri. II nord
barattava i suoi beni con il sud e viceversa.
II transito era fonte di benessere e dava
alia popolazione la forza economica per la

sua conservazione. II paese era povero, ma
aveva i valichi e con cib la potenza. Era
piccolo, ma era forte e cosciente della sua
importanza e della forza intatta del suo
popolo. Strade, strade della guerra e strade

della pace»

PASS, s.m. passo

Cun chell pass, par che 'I va a smorzq fech:
con quel passo, sembra vada a sipegnere
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fuoco (eioe cammina in fretta).
Se tu cred d'avegh reson fa i to pass: se

credi d'aver ragione, fa i passi necessari

PASSAND LA, aw. piü tarii
Adess l'e amo tropp frecc, ma passand la,

gaven da na a Deira a cuntrola se gh'e
nice sgiu strighezen int'el spazaca: ora e

ancora troppo freddo, ma piü tairdi dovre-
te andare a Doira a controllare se sono
scesi stillicidi nel solaio.
Passand la un gavra da fa sbianchi la cu-
sina, l'e seta negra dal fum: piü tardi do-

vremo far imbiianioare la cucina, e diven-
tata nera dal fumo

PASTISC, m. nome di monte sopra Palu,
in cima alia salita

La bruna solitaria cascina sul monte, giä
da lungo abbandonata, va di anno in anno
nascondendosi fra gli abeti, che le creseono
spontanei dintorno. Una volta era invece
una specie di belvedere, per la magnifies
vista, che di lassü si poteva godere. La sera
del primo agosto era sempre su l'er de
Pastisc che si accendeva il falö e si canta-
vano le canzoni in onore della patria. Can-
tavano tutti naturalmente, vecchi, giovani
e bambini. Era un coro di montanari alia
buona con voci alle volte tutt'altro che

intonate, ma 1'amor patrio, doveva pure a-

vere il suo sfogo, ed era giusto, a buona
intenzione buona accoglienza.
La sera del primo agosto 1945 per festeg-
giare la pace, i nostri monteggianti ave-
vano eretto ,una grande croce di legno, il-
luminata mediante barattoli contenenti fila-
scia imbevuta di benzina, di bell'issimo ef-
fetto visto dal paese.
Si concludeva la festa in allegro amichevole
convegno in qualche aocogliente cascina,
dove e'era anche la possibilitä de bagne el
bech.

Nel buio della notte avanzata tornavano
poi tutti alle loro cascine e qualche sto-
natissimo...

«Ci chiami o patria...
per salvar patria e libertä!»

si perdeva nel grande silenzio della mon-

tagna. Povera patria, se in quel momento
avesse proprio avuto bisogno di quei prodi
per «snudar l'acciar»!

PASTÖN, s.m. impasto

Prepara el pastön de la galinen che 'I gh'a
da sfrege: prepara d'impasto per le galline,
che deve raffreddare

PASTRUGNE, v. pasticciare

El gh'a miga amo inzegn a mange chel

matel, l'e un pastrugnon: non ha ancora

lingegno a mangiare quel bambino, e un
pasticcione

PASTRUGNEDA, s.f. pasticciata

El to disegn l'e una vera pastrugneda, 's

capiss fora gnent dal tutt: il tuo disegno
e una vera pasticciata, non se ne capisce
niente

PATA, s.f. apertura sul davnati dei pan-
taloni

El gh'a semper la pata disbotonada, l'e
anca pultron a lighela su: ha sempre i pan-
taloni sbottonati sul davanti, e anche pol-
trone ad allacciarli.
I calzoncinii dei bambini invece, avevano
la mezza parte posteriore chiusa sui fianchi
mediante bottoni. Si poteva facilmente sbot-
tonare per i bisogni corporali. Venivano
chiamati calzon da la pata. Da qui il detto:
l'e prppi un om da la pata, per significare
un uomo che vale poco o niente

PATA, s.f. mano grande

La gh'a la paten che la paren chelen de

l'orz; con un mustazon I'a mancou da re-
ghente chell poer fane: ha mani come zam-

pe di un orso; con uno schlaffo ha man-
cato di far cadere quel povero bimbo
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PATA, s f. strisce di cuoio che fa da to-
maia agli zoccoli

A la feira la me gudeza la m'a crumpqu
un bei peir de zbchel da la pata: alia fiera,
la mia madrina mi ha comperato un bei
paio di zoccoli con le strisce di cuoio

PATAPUMFETÜ, allusione al moto di
una caduta

Chell bastruch I'a scarpusciou e, patapurn-
fete, I'e nacc con la gamben a I'qria: quel
ragazzo ha inciampato e, pa-tapumfete, e

andato bocconi per terra

PATUA, s.m. dialetto (dal francese)

Mi e capissi miga el patua di borqtt: io
non capisco il dialetto dei boscaioli.
El patua de Mesoch el se semeia tant al
romanc: il dialetto di Mesocco assomiglia
tanto al romancio

PATUSC, s.m. pannolino

Mett a mei i patusc, dopu lavi fora e meti
subit al zou a sughe: metti a mollo i pan-
nolini, poi lava-li e stendili al sole ad a-

sciugare

PAULASC, s.m. bugiardone

L'e un paulqsc, es po miga fidess de chel
che el dis: e un bugiardone, non ci si pub
fidare di quel che dice

PAUSA, s.f. ricreazione

I scalar i e fora in pqusa, si sent a cride
da San Roch a Crimei: gli scolari hanno
ricreazione, si sentono a vociare da San
Rooco a Crimeo

PA VfiCC, s.m. nonno

El pa vecc dopu disne el va semper sott
al piumin a fa el so senetin: il nonno dopo
pranzo va sempre a letto, sot-to al piumino,
a fare un sonnellino

PAVfil, s.p .m. stoppino

Prima da pize la linterna, smoca el pavei,
che l'e sciq consumou e 7 manda un 6do-
rasc: prima di accendere la lanterna, smus-
sa lo stoppino che e bruciacchiato e manda

un cattivo odore

PEDU, s.m. pantofole

Gh'o da mett su i pedu, perche e 'n poss
piu dal frecc ai pei: devo mettere le
pantofole, perche -non posso piu resistere -dal

freddo ai piedi

PEDULÖN, s.m. pantofolone

Con cui pedulon slozai la m'a tutesgiou
tucc i scalin, adess gh'o amo da lava su
tuta la scala: con quelle pantofolone infan-
gate mi ha sporcato tutti i gradini, ora devo

lavare ancora tutta la scala

PÜCC, s m. mammella

La cqvra rossa l'e riveda cul pecc sgonfi,
l'e stacia sicur mörduda da una vipera:
la capra rossa e arrivata con la mammella
gonfia, e stata sicuramente morsicata da

una vipera

PfiCUNIA, s.f. moneta, denaro

Urömqi i po miga fa el pass pisse lengh
che la gqmba, ghe manca la pecunia: ormai
non pos-sono fare il passo piü -lungo della
gamba, -manca loro il denaro
El gh'a lassou indre un bei po de pecunia.
e pe amo ca e prqi: ha lasciato loro in ere-
ditä molto -denaro ed anche casa e fondi

PÜDRIfiU, s.p.m. imbuto

Dora chell pedrieu grand a bute sgiu la
fiora int'el butisell: adopera l'imbuto gran-
de a versare la panna nel battiburro

PEGN, p.m. panni, abiti

Metin fora i pegn de Iqna al vent de marz,
che ghe va miga dre la camulen: sten-dete
i panni di lana al vento di m-arzo, che ven-
gono preservati dalle tarme
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PEI, s.p .m. piede

Som semper sui pei da la matina a la seira,
senza nissun aiut, gh'o da fa tutt da parmi:
sono sempre sui piedi dalla mattina al!a

sera, senza nessun aiuto, devo far tutto
da sola.
L'e ge quai di che and'Örzela la met piu
pei in ca nossa: son giä diversi giorni che
la zia Orsola non mette piede in casa nostra

PEIR, s.m. paia

Gh'o bisegn d'un peir de scarp pesqnt, begn
stachetei per na a cascia: mi occorre un
paio di scarpe pesanti e ben chiodate per
andare a caccia

PEIR, s.m. pero

El nbss peir chest'ann I'a miga dace frutt,
l'e sciq trbpp vecc: il nostro pero quest'an-
no non ha dato frutti, e troppo vecchio

PEIRA, PfilREN, f. pecora, pecore

Te scia i sughitt e nem int el gasgel a te
fora la nossen peiren: prendi le corde e an-
diamo nel recinto a prendere le nostre
pecore.

Tei propi la peira negra de ca nossa: sei
proprio la pecora nera di casa nostra.

PROVERBIO:
Peira gioina e multon vecc, i impieniss la
ca e el tecc: pecora giovane e montone
vecchio, riempiono la casa e la stalla

PEIS, s.m. peso

El gh'a scia un bei peis chell cavrett, l'e
madur: un po vendel: ha un bei peso quel
capretto, e maturo, posskmo venderlo

PISISA, s f. pesa pubblica per piccoli, modi
e grandi pesi

Es gh'a da menel disgiun el vedelon a la
peisa, se de no i tira vea trbpa tqra: dob-
biamo condurlo digiuno il vitellone alia
pesa, se no conteggiano troppa tara

PEISC, agg. comp, peggio

Chell l'e un scurizi sgiu per cantina, peisc
che de nocc: che oscuritä giü nella cantina,
peggio che di notte.
Pisse che cridi, peisc el fa: piü lo sgrido,
peggio fa

PEL, s.m. pelo

Tu cerca propi el pel in l'ev: eerchi
proprio il pelo nell'uovo.
Chela Ho la gh'a miga su pel su la lengua:
quella Ii non ha peli sulla lingua (parla
franca e sincera)

PELADUREN, p.f. bucce di patate

Cun l'acu de la peladuren es neta pulito
euge, furcelinen d'argent e anca i pegn
negher: con l'acqua delle bucce di patate,
si puliscono bene oucchiai e forchette d'ar-

gento ed anche gli indumenti neri

PELE, v. spiumare, levar la corteccia

Pela la galina che anchei un fa un bön
bred: spiuma la gallina che oggi facciamo

un buon brodo.
E peli ehest baston per fan un stafil: scor-
teecio questo bastone per fame uno staffile

PfiLE, v. mangiare, sbarbare
El pela pulit, ma l'e be anca grand, gross
e fort: mangia bene, ma e anche grande,
grosso e robusto.
El gh'a pelou fora un bei po de dane:
gli ha estorto molto denaro

PELIGÖT, s.m. pelle, vita

L'e miga pratich de la muntagna, l'a risc-
ciou da lassqgh el peligot su per cui pre-
cepizi: non e pratico della montagna, ha
rischiato la vita su quei preeipizi

PELINDER, s.p. stracci

L'e temp perdu a cusce tucc cust pelinder;
l'e mior insacqi e daghi al strasciat: e tempo

perduto rammendare questi stracci; e

meglio insaccarli e darli alio straccivendolo
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PELINDREDA, stracciata

Isci pelindreda coma I'e, la me fa curn-
passion. Regaligh un di to vestit: cosi stracciata

come e, mi fa compassione. Regalaie
uno dei tuoi vestiti

PELÖCH, s.m. schiaffo

I e ge abituei ai peloch cut bastruch, i gh'
fa gnanca piu cas: sono giä abituati agii
scappaccioni quei monelli, non ci fanno
nemmeno piü caso

PELUCH, p.m. avanzi di carne

Feniden vea cui peluch, tropp pien che
seden; se gavessen la sgaiosa e farien miga
tanti vanz: finite via quegli avanzi, mal
usati che siete; se patiste la fame, non ci
sarebbero tanti residui di carne

PENASGIA, s.f. brenta per il latte

L'e rivou da mont con una penasgia piena
de lacc: e arrivato dai monti con una brenta

piena di latte

PENASGIEU, s.m. brentino

I noss vecc quand i nava a seghe su sui
mönt, i portava dre la polenta per el disne
int un penasgeu: i nostri vecchi quando
andavano sui monti a falciare il fieno, por-
tavano la polenta per il pranzo in un brentino

PfiNN, s.m. latticello

Te su el buteir dal butisell e buta fora el

penn che un gh'a da dorql a fa la mascqrpa:
togii il burro dalla zangola e leva il
latticello che dobbiamo adoperarlo per fare la
ricotta

PENZ, s.m. castigo scolastico in iscritto
Se lo scolaro aveva disturbato i compagni
con le sue chiacchiere, riceveva dal maestro
un penz da fare a casa: scrivere 100 volte
o anche piü «nella scuola non si chiacchie-
ra», se aveva riso «nella scuola non si ride»,

se era arrivato in ritardo «la scuola co-
mincia alle otto» ecc.
Visto perö che alcuni indomabili monelli
avevano le tasche piene di penz giä da

tempo allestiti per ogni sorta di disobbe-
dienze «giä previste», il castigo assunse
piega piü istruttiva. Per esempio, scrivere
un esercizio grammaticale, eoniugare verbi,
fare un diario, ecc. Questi castighi avevano
doppio valore ed erano piü tenuti.
Chesta seira gh'o un bell po de döver da

fa e pe amo un penz: la prosa de una p 'e-
sia: questa sera ho molti compiti da fare
e poi anche un castigo: la prosa di una
poesia

PERNIGÖU, a. picchiettato

L'a metii vea i linzeu miga asse succ, adess

i e tutt pernighei: ha riposto le lenzuola
non abbastanza asciutte, ora sono tutte p:c-
chiettate

PERDISEGN, s.m. prezzemolo

Gh'o sgiu un bei po de perdisegn in I'ort.
E voi catan da fa una bona salza verda
da mange insema al less: ho tanto prezzemolo

quest'anno nell'orto. Voglio coglier-
ne per fare una buona salsa verde da man-
giare assieme al lesso

PERMA, s.m. dispiaoere

Dal grand perma l'a piu podu proferi pa-
rola: dal grande dispiacere non ha piü
potato proferire parola alcuna

PERSUT, s.m. prosciutto

Sfumenta i persut cun ramit de gineul, ch'i
diventa pisse bon e profumei: affumica i
prosciutti con rametti di ginepro, che di-
ventano piü buoni e profumati

PESCIANA, agg. andare a piedi ed
anche andare scalzi

Una volta i fane d'estat i nava semper a
pesciqna per risparmie i scarp: una volta
i bambini, d'estate, andavano sempre a piedi

nudi per risparmiare le scarpe.
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Int el temp passou la povra sgent la nqva
semper a pesciana su e sgiu da mont, ma-
gari cargada coma qsen: nel tempo passato
la povera gente andava sempre a piedi su
e giü dai monti, magari carica come giu-
menti

PESCE, v. scalciare

ha pescia la genuscia, e riuscissi miga a

mongela, ciama quaidun a aiutem: scalcia
la gioventa, non riesco a mungerla, chiama
qualcuno ad aiutarmi

PESCEDA, s.f. calcio

Va miga la a pressa a chel caval che el po
dat una pescieda: non avvicinarti troppo a

quel cavallo che puö darti un calcio

PESCIA, s.f. abete

La valanga del Rizeu I'a reghentou tqnten
helen pescien: la valanga del Rizeu ha
schiantato tanti begli abeti.
Con i ramit de pescia ess fa la frosen: con
i rametti dell'abete si preparano le scopette

PfiSC-CI, v. diricciare, levare le noci dal
mallo

I nos i e miga amo madur, i se lassa miga

pesc-ci: le noci non sotio ancora mature,
non si lasciano levar dal mallo

PfiSC-CI, v. trovare

La peira vesgia I'a giumelbu: adess la gh'a
dre dumq un agnelin. U girou tuta la cam-
pagna de Deira per cerche I'alter, son miga
riuscida a pesc-cil: le pecora vecchia ha
dato alia luce due agnellini: adesso solo
uno la segue. Ho percorso tutta la catn-
pagna di Doira per cercare l'altro, ma non
sono riuscita a trovarlo

PfiSCIÖLA, s.f. erba cavallina

El decott de pescibla I'e bon per fa urine:
il decotto di erba cavallina e efficace con-
tro il ritegno di orina.

L'erba cavallina ha virtu curative. La tisana
applicata in compresse cura i pruriti della
pelle, eczemi e irritazioni. I gargarismi com-
battono le infiammazioni delle gengive. Per
uso esterno e consigliabile contro le ma-
lattie renali, della vescica, per gotta e reu-
matismi. Un tempo la pescibla veniva uti-
lizzata per pulire stoviglie di peltro e d'ar-
gento

PESTIFER, agg. pestilenziale

Naden miga fora de ca senza bisegn, per-
che cun chesta aria pestifera gh'e in gir
I'influenza e i uresgion. Tegniduv begn ri-
guardai: non uscite di casa senza scopo,
perche con quest'aria pestilenziale circola-
no influenza e parotite. Tenetevi ben ri-
guardati.
Che matasc pestifer, a chi el ghe n'impro-
mett, a chi el ghe 'n da, nissun i po schesel:
che peste quel ragazzo, a chi ne promette,
a chi ne da (di hotte), nessuno lo puö
tollerare

P£TASC, s m. anello di sicurezza

Dischetto di ouoio con un buco nel centre,
che il contadino infilava all'estremita della
catena quale anello di sicurezza per far si
che la bestia non riuscisse a slegarsi dalla
greppia
Buti miga vea cui sciavqtt, che i e amo
bon da fa fora qmi petqsc: non gettar via
quelle ciabatte, che servono ancora per pre-
parare qualche anello di sicurezza

PfiTFCH, s.m. piccolo di statura

Coss el vo mai fa chell petech ilo che I'e
gnanc alt una spqnda: cosa vuol mai fare
quel nanetto Ii che non e alto nemmeno
una spanna

PfiTfiRITfi, s.f. paura
Chesta volta el I'a ciapqda la peterite, quand
gh'e cumparz el guardia-cascia a do pass
de distanza: questa volta se I'e presa la
paura quando gli e comparso il guardia-
caccia a due passi di distanza
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PÜTIREU, s.m. grimassa che fa il bambino,

quando sgridato intortemente sta per
scoppiare in pianto

El m'a face compassion chell poer penin,
quand l'a face el petireu e 'I s'a metu a

piqng a piu pödei: mi ha fatto compassione
quel povero bambino quando, fatta la

grimassa, si e messo a piangere a piü non
posso

PETUL, trovarsi in difficoltä
Adess el se trova int i petul. L'a völu
fa el pass pisse lengh che la gamba e 'l s'a

cargou de debet: ora si trova in difficoltä.
Ha voluto fare il passo piü lungo della
gamba e si e caricato di debiti

PfiTT, s.m. peto, nonnulla

Gh'e scapou un pet, l'e nicia rpssa coma
un papaver: le e sfuggito un peto, si e fatta
rossa come un papavero.
Per un pett la cörr suhit dal dotor: per
un nonnulla corre subito dal medico

PETT DE LUF, s.m. vescia, fungo delle
Licoperdace

Anchei u face una mangeda de pett de luf,
i era una bönta: oggi ho fatto una scor-
pacciata di vesce, erano una squisitezza

FEVER, s.m. pepe

Dora miga tröpp pever a cusine che l'e
miga san, el cascia infiamazion: non ado-

perare troppo pepe a cucinare che non e

sano, provoca infiammazione

PEVERIN, s.m. insolente

Fa atinziön coma tu fai a parla con chell
Ho, perche l'e un peverin che el ciapa nis-
suna burla: fa attenzione a come parli con
quello 11, perche e insolente e non accetta
nessuna burla

PEZ, s.m. asciugapiatti

Chell linzeu ilb es po piu pezel, pero un
tira amo fora quai pez: quel lenzuolo non

si puö piü rattoppare, pero possiamo rica-
varne ancora un qualche asciugapiatti.
Nel passato, le forti lavoratrici della cam-
pagna non avevano il tempo di indugiarsi
in meticolosa pulizia della casa; se la sbri-

gavano in fretta asserendo: Fez e scoa i a

mqi face rieh nissun: asciugapiatti e scopa
non hanno mai portato ricchezza

PEZA, s.f. toppa

Mior una bruta peza che un bei becc: me-
glio una brutta toppa che un bei bueo.

Quanta cusce chela pbvera ferma, l'e tutt
el di cun la gusgia in man a mett pezen

per stöpa becc: quanto cucire quella po-
vera donna, e tutto il giorno con l'ago in
mano a rattoppare

PEZA, s.f. appezzamento, parcella

Prima del ragrupament la pezen de Me-
soch l'eren 16000 e dopu l'enn risulteden
dumq 1700: prima del raggruppamento le

parcelle del comune di Mesocco erano 16000
e dopo sono risultate solo 1700.
Nel lontano passato era l'assemblea comu-
nale che fissava la data per l'inizio della
fienagione. Per evitare che i prati venissero
calpestati, tutti si affrettavano a falciare
le proprie parcelle poste in mezzo alia cam-

pagna, perche in quel periodo era lecito at-

traversare le zone prative in ogni senso.

I ritardatari trovavano poi i loro fondi dan-

neggiati

PEZE, v. rattoppare
Cön i usgiq sul nas chela pbvera vesgia
la gh' da tutt el di a peze pegn ai so nöd:
con gli occhiali sul naso, quella povera vec-
chia attende rutto il giorno a rattoppare
indumenti per i suoi nipoti.
Quanti rattoppi e rammendi dovevano e-

seguire le donne del passato! Prima di met-
tere nel sacco dei cenci un capo di bianche-
ria o un vestito, questo doveva passare dal
figlio maggiore fin giü all'ultimo rampollo!
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PeZIGHEREU, s.m. offensivo, scortese

Lassela fa da lei chela ilo che l'e una pe-
zighereu: lasciala andare per i fatti suoi
quella 11, che e una insolente!

PfiZIN, m.p. ritagli di stoffa

Cun i pezin la matanelen d'una volta la
faseven su i vestidin a la popen: con i
ritagli di stoffa Je bambine di una volta con-
fezionavano i vestitini alle bambole

PIANTA, v. piantare, abbandonare

0 piantou una pianta de sceleisa su a mont,
chissq se la tacal: ho piantato un ciliegio
su al monte, chissä se attecchisce!
L'a piantou sach e bagacc, l'e nacc in Fran-
za e 'I s'a piu face vedei: ha abbandonato
tutto e tutti, e andato in Francia e non si
e piü fatto vivo

PIANTÖN, s.m. piantaggine

II decotto di piantaggine e efficace contro
la tosse, il catarro, la raucedine e come rin-
frescante. Le foglie schiacciate si usano
come impacchi sulle punture di insetti ed
anche su ferite.
El pianton el eres a pörtada de man, de
scia e de la di sentei de campagna, int i
prai e int i pascul: la piantaggine cresce a

portata di mano, di qua e di la dei sentieri
di campagna, nei prati e nei pascoli

PIATELINA o CIATELINA, s f. tazza

1 gira i slifer a vend teraglia, crompa quqi
piatelinen da te dre a mönt: passano i gi-
rovaghi a vendere terraglia, compera alcune
tazze da portare sui monti.
Beiv una ciatelina de lacc molz che el te
fa begn: bevi una tazza di latte tiepido
che ti fa bene

PICÖNDRIA, s.f. malinconia

L'e furde debul che 'I gh'a semper picon-
dria, el po be na dal dotqr: forse e debole
che ha sempre malinconia, pub ben andare
dal medico

PIECC, s.m.p. pidocchio

M'u cargou de piece de galina, dagh su

una man de calcina al pulinei: mi sono

presa i pidocchi di gallina, da una pennel-
lata di calce al pollaio.
MODI DI DIRE:
El peleria un piece per fa dane: e molto
avaro.
Piece fa piece e sold fa sold: la miseria
crea povertä, i denari invece arricchiscono.
Avar coma un piece: molto gretto.
El piece el cambia la parentela, ma la ca-

gneda l'e semper chela: il male e sempre
uguale ovunque tu vai.
El gh'a una testa giusta duma bona da fa
piece: e molto ritardato

PIEN, agg. pieno

U mangiou tropp, son pien e deri coma
un sciat: ho mangiato troppo sono satollo
e tondo come un rospo

PIESGIAT, s.m. pidocchioso, o anche a-
varo

El gh'a paghera da I'acu chel piesgiqt ilo,
ne el se lava ne el se pecena: ha paura
dell'aequa quello 11, ne si lava, ne si pet-
tina.
Va miga a bonaman da chel piesgiqt ilo,
che tant el te da gnqnea eine ghei: non
andare da quell'avaraocio a bonaman, che tan-
to non ti darebbe neanche cinque centesimi

PIGNA, s.f. stufa

Gaven una bela stua calda, es ved che

aven pizou la pigna: il vostro saloüto e bei
caldo, si capisce che avete acceso la stufa

PIGNEU, s.p.m. abetine

I pigneu i e cargai de but. Fin che i e
fresch nem a catan per fa cunserva e sci-

ropp: le abetine sono cariche di gemme.
Sintanto che sono fresche andiamo a co-
glierne per fare sciroppo e conserva.

RICETTA PER CONSERVA DI GEMME:
Far bollire le gemme coperte di acqua per
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circa un'ora, poi filtrare. Per ogni litro di
acqua aggiungere un chilo di zucchero e

far bollire rimestando, fin che si ottiene
lo sciroppo. Per la confettura, cottura piu
prolungata

PILASTER, s.m. pilastro

I tre pilaster.
In Valascia, poco sopra lo stradale, su di
uno spiazzo erano ancora visibili gli avanzi
dei tre Pilastri, che Gian Francesco Trivul-
zio aveva fatto erigere per la forca nel 1542.
Anche se non era stato eccesivamente cru-
dele, ques'to conte, legava cosi il suo nome
a quei tre pilastri, sotto cui ha poi lavo-
rato il boia nei tempi che seguirono, par-
tito lui.
Quanta povera sgent ghe stacc giustizibu
ai tre pilaster: quanta povera gente e stata
giustiziata ai tre pilastri

PILÖN, s.m. pilastro
Cun quater pilon e un cupert tu fai su
una bela sosta: con quattro pilastri ed un
tetto erigi una bella tettoia

PIÖTT, s.p.m. pioda

Va dent al ri d'Anzon a fa quqi piott, che

un gh'a da te vea la strighezen del cupert
de ca: va al riale d'Anzone a fare alcune
piode, poiche dobbiamo togliere gli stilli-
cidi del tetto di casia

PIÖVISNE, v. piovigginare

El cömenza ge a piovisne e un gh'a fora
el fegn sech. Nem in pressa almenö a sgiu-
mel: comincia a piovigginare e il fieno e

secco, andiamo in fretta almeno ad ammuc-
chiarlo

PISTÖN, s.m. flacone

El gh'a la toss chel matel, va a crumpqgh
un piston de catrqm: ha la tosse quel ra-
gazzo, va a comperargli un flacone di ca-
tramina

PIÖVENDA o CIUENDA, s.f. siepe

In chesta setimana el campei el pqssa su
tucc i prömestiv a cuntrulq la piövenden:
in questa settimana la guardia campestre
passa su tutti i preestivi a controllare le
siepi

PITA, s f. chioccia

Gh'e nacc dent la pita in l'brt cun tucc
i piulitt: l'a sgarlbu e spiantou la verdura,
un verb dislqzi: la chioccia con tutti i pul-
cini e entrata oell'orto: ha razzolato e spian-
tato la verdura, un vero disastro

PITÖN, s.m. accattone

Gh'e in gir un pover pitön, l'e zop, el stqn-
ta a tiress atom. El me fa compassion:
c'e in giro un povero accattone, e zoppo,
fa fatiea a oamminare. Mi fa compassione.

PROVERBIO:
Un piton metu in scagn, o che el puza, 6
che el fa dagn: un povero ignorante che
sale al potere, o che si gonfia d'orgoglio,
o che fa danno

PITÖST, avv. piuttosto

Pitost che na a schela, el va cui borat a
laura in bosch: piuttosto che andare a

scuola, va a lavorare nel bosco con i bo-
scaioli.
L'e pitost cativ e dur de eher, el tira mi-
ga dre al so pa: e piuttosto cattivo e duro
di cuore, non assomiglia a suo padre

PIULIN o PIEU, s m. puleino

U metu sott a cuq dodes ev e gh'e nice
fpra dodes piulitt tucc giqld: ho messo a

covare dodiei uova, ne sono sgusciati do-
dici puleini, tutti di colore giallo

PIUMeSC o CIUMESC, s.m. cuscino

Mi gh'o bisegn d'un alter piumesc. E poss
miga durmi con la testa tropp bqssa: ho
bisogno di un altro cuscino. Non posso
dormire con la testa troppo bassa
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PIZE, v. rincalzare

I pomdetera i eres, i se alza a vista d'ecc,
un gh'a da na a pizei: le patate crescono,
si alzano a vista d'occhio, dobbiamo an-
dare a rincalzarle

PIZE, v. accendere

E poss miga pize el fech, perche el fulq
I'e umed: non posso accendere il fuoco,
perche il focolare e umido

PIZZ, agg. rossore del viso

El gh'a su un pizz da ciocheira: ha il
rossore sul viso da bevitore

PIZIGHfi, v. pizzicare, prurito
La man pizigou la furmighen: mi hanno
pizzicato le formiche.
A vedei certen musonerien me vegn a

pizighe la man, ghe daria un mustazon bei
e bon: a vedere certe musonerie mi viene
il prurito alle mani, gli darei un ben me-
ritato soappellotto

PIZIGHfiRfiU, s.m. molestatore

Loghet pizighereu, lassa sta i can che derm:
quietati, molestatore, lascia in pace i cani
che dormono

PIZOCHEN, p.m. pasto prettamente me-
soccone

Pasta comune o preparata in casa, patate
tagliate a spicchi, riootta stagionata, burro,
cipolle tagliuzzate. Cotta la pasta in abbon-
dante acqua salata, si scola il tutto in un
tagame, cospargendo ogni strato con ricotta
grattuggiata. Vi si versa sopra il burro con
le cipolle ben rosolate.
Anchei son riuscida a cuntentei tucc a di-
sne: u face una bela bielada de pizochen,
i a lapou tutt: oggi sono riuscita ad accon-
tentarli tutti a pranzo: ho fatto una bella
terrina di pizochen, hanno mangiato tutto

PIZÖLA o SCIURSCELA, s.f. zappetta
per sarchiare

L'e tropp chert el manich de chesta pizola,
es gh'a da sgobqss tropp a oca: e troppo
corto il manico di questa zappetta, ci si de-

ve curvare troppo per sarchiare.
Se tu vqi int i camp te dre la sciurscela

per oca i pomdetera: se vai nei campi,
prendi teco la zappetta per sarchiare le
patate

PLAFÖN, s p.m. soffitto (dal francese)

Te sgiu la ragnerien dal plafön che la stan
mal: leva le ragnatele dal soffitto che stan-
no male

PLAFÖNA, v. soffittare

Un gh'a sciq da plafona la cusina; amo
un'altra speisa anca ilb: dobbiamo .soffit-
tare la cucina, ancora un'altra spesa

PLISCIÖNA, v. pitoccare

La comenza ge de bönora a na su per i us
de la sgent a pliscionq: comincia giä di
buon mattino a battere all'uscio delle case

per pitoccare

PLOTA, v. cadere nell'acqua

Quand e passan -ei ri, fqden atenzipn ai
fane, perche l'qcu l'e grossa e i po plota
dent: quando attraversate il riale, fate at-
tenzione ai bambini, perche l'acqua e alta
e vi possono cadere dentro

PLUFfiR, s.m. tedeseo

A fa festa a mezagpst su a San Bernardin
a riva scia da Valdaregn, moten de plufer:
a far festa a mezz'agosto, a San Bernardino,
arrivano da Hinterrhein tanti tedeschi.

I plufer che vegn sciq da negn, con la so
parlada i a imbastardou anca el noss dia-
lett; per esempi: poden, brona, slufi: i
tedeschi che vengono da noi, con la loro
parlata hanno «inquinato» anche il nostro
dialetto; per esempio: pavimento, fontana,
dormire (Boden, Brunnen, schlafen)
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PÖDA, v. potare
Poda vea cui bastardön che i tira el giuch
de la pianta: pota quei polloni, che suc-
chiano la linfa della pianta

PÖDEI, v. potere

I a pödu vincela, adess i e a caval: hanno

potuto spuntarla, ora sono in sella.

I ghe na de pileri, i pödria fan del begn:
sono facoltosi, potrebbero fame del bene

PÖDEN, s.m. pavimento (dal tedesco)

Anchei l'e sqbut gh'b da lava su el poden
de stua e i piott de cusina: oggi e sabato,
devo lavare il pavimento del salotto e le

piode della cucina

POER o POVER, agg. povero
Poer diaul, el faria omni poss per tra su
da begn e da önor i so fanc: povero dia-
volo, farebbe tutto il possibile per allevare
dabbene ed onoratamente i suoi figli

PÖIAN, s.m. noia, pigrizia

Quand el gh'a el pöian adoss, el nen fota
miga de lavor: quando ha la pigrizia in
corpo, non fa piü nessun lavoro

PÖLENTA, s.f. polenta

Lo dice la parola «po' lenta» cioe poco
salata e cotta lentamente, almeno un'ora
sempre ben rimestata col mattarello. Dap-
prima ci vuole una gran fiamma e da
ultimo una bella brace.

Ci sono poi diverse maniere di presentarla:

Polenta in pizochen: pasto molto gradito.
Cotta la polenta vien affettata e sistemata
a strati in una zuppiera; sopra ogni strato
si sparge formaggio grattugiato e si condi-
sce poi con burro fuso ed abbondante ci-

polla ben rosolata. In grato profumo che
si diffonde intorno invita tutti a tavola.

Polenta taragna: quando la polenta e presto

giunta alia cottura, le si aggiunge
formaggio a fettine, preferibilmente fontina.
Si amalgama bene il tutto e si versa sulla
tafferia. E' un pasto sostanzioso che non
esige altro contorno, fuorohe insalata.

Polenta rustida: la polenta avanzata a pran-
zo, ben tritata ed arrostita nel burro, ac-

compagnata da latte o caffelatte offre una
cena gradita e nutriente. Invece di tritare
la polenta la si fa anche arrostire a fette:
due fette sovrapposte con nel mezzo fettine
di formaggio fondente.

Mazafam: polenta affettata minutamente e

patate lessate, arrostite assieme sempre tri-
tando e rimestando. Come lo dice la parola
e un pasto che ammazza l'appetito!

Eir o vanzou un bei po de polenta, e
anchei i cuntenti cun mazafam: ieri mi e ri-
masto un bei pezzo di polenta ed oggi Ii
accontento con i mazafam

POLT, m. pasto frugale

RICETTA:
Farina bianca, tuorlo d'uovo, latte, un piz-
zico di lievito, un po' di sale.

Impastare la farina con il latte, le uova,
sale e lievito. Rimestare bene si da otte-
nere un impasto morbibo. Sciogliere in una
capace padella il burro e quando e ben
caldo versarvi l'impasto. Rimestare conti-
nuamente e sminuzzare, cuocere fin che

l'impasto ha preso un bei colore dorato.
Ottimo con composta di mele, formaggio,
insalata.
Mi con i polt em pias cömpot de pöm,
invecia el me fradel el v6 semper cafe:
a me con i polt, piaee la composta di mele,
invece mio fratello la mangia con caffelatte

PÖM, s.m. mela

In pausa invecia de tauten gulösitq, man-
geden un bell pöm madur che el ve fa
pisse begn: durante la ricreazione, invece
di tante ghiottonerie, mangiate una bella
mela matura, che vi fa piü bene
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PÖMARANZ, s.m. arancia

Quand el verdure el riveva in pais col so
birgcc, i fane i curiva a crompa pömaranz.
I cöstava cinch centesim e a chel temp i
era una gulösita: quando il fruttivendolo
arrivava in paese, i fanciulli correvano a

comperare arance. Una costava cinque cen-
tesimi e a quel tempo era una golositä
molto gustata

PÖMELL, s.m. pomello

U perdu el pomeil de la me bareta, chissa

coma la me crida mi mama: ho perduto il
pomello del mio berretto, chissa come mi
sgriderä la mamma

PÖMELL, s.m. pomello, parte superiore
della guancia

Che pomei ross el gh'a el to matelin, gho
paghera che el gh'a la fevra: che pomelii
rossi ha il tuo bambino, temo che abbia la
febbre

PÖMIRÖLA, s.f. arnese, munito di un
lungo manico per cogliere mele e pere
dall'albero

I pom i croda e se i ciapa el colp i marscis.
Ciapa la pomirola e tei sgiu: le mele ca-
dono dalla pianta e prendono la botta, per-
cib non si conservano. Prendi l'arnese ap-
posito e va a coglierle

PONT, s.m. ponte

Pontghergheni o Purlingheni o Ponte Gre-
gorio o Ponte di Gola
Dal compendio storico della Mesolcina com-
pilato da Giovanni Antonio a Marca (1838):
«Sino all'anno 912 la strada lungo la valle
Mesolcina serpeggiava sulla sinistra del fiu-
me Moesa, incominciando dalla sua sor-
gente, eccetto allorche passava il Ponte di
Gola o Pontghergheni: poi montando al-
cuni minuti sino a Benabbia, conduceva a
destra: dopo una mezz'ora circa di cam-
mino, sino sotto il castello di Mesocco,
sul luogo ehiamato Verbio, traversava il

ponte Cantone, per riprendere nuovamente
cosi sino a Bellinzona.
Il ponte di Gola, vien riconosciuto per il
primo ponte di pietra, che si costrusse nel-
la Mesolcina, giä nei primi tempi della sua
civilizzazione, come si pote rilevare da una
iscrizione sopra una pietra, che era posta
ad un suo ingresso e la quale portava il
nome di LOSTULLUS.
Questo ponte era costrutto a tre ranghi
d'arcate, presentemente non ne ha che due:

una e stata asportata dall'alluvione del 27

agosto 1834: ciö non di meno esso si tro-
va in buono stato ed e rimarchevole per
la sua antichitä e posizione, essendo esso
appoggiato sulle solide radici di due late-
rali robusti speroni di roccia».

IL PONTE VITTORIO EMANUELE
Da Stampe del Moesano di Fr. Giudicetti
Era stato costruito (fra il 1818-'23) da Giu-
lio Pocobelli e quindi ricostruito da Ric-
cardo Lanioca, poiche minacciava di cadere.
Era alto ca. 32 m lungo ca. 48 m con un
arco di ca. 22 m e largo 6 m. Fu ehiamato
cosi in riconoscenza a Vittorio Emanuele
re di Sardegna, che parteeipö alia costru-
zione della strada del San Bernardino con
ca. 400'000.— Fr.
La galleria contro le valanghe originaria-
mente lunga 36 m era stata in seguito pro-
lungata.
Nel 1864 la strada fu spostata sulla riva
sinistra della Moesa, dal Pont Nev alia Ca'
de Muccia, su una lunghezza di 2,1 km per
evitare la zona soggetta alia caduta delle
valanghe.
Il 24 luglio 1826 il dott. fisico Luigi Gros-
si, da San Bernardino, cosi scriveva fra al-

tro a sua moglie: «...alla metä del cam-
mino scendemmo dal calesse per esamina-
re il maestoso ponte, che da un monte al-

l'altro, da il passaggio. E' uno dei piu ar-
diti ponti, che io abbia mai veduto.
Ha un'arcata sola lunga 30 e piü braccia
e la sua elevazione dal fondo del torrente
precipitoso, che furibondo e spumoso sot-
to gli scorre, sarä non meno di 80 braccia.
Da colassu guardando abbasso, l'uomo si
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sente preso da 'tale meraviglia e raccapric-
cio, che la natura stessa rifuggendo a tale
vista, non gli permette d'ivi rimaner lunga
pezza. E' un peccato, che i grossi pezzi di
ghiaccio e gli enormi ammassi di neve, che
da quei monti precipitano durante il di-
diacciamento, lo abbiano assai malconcio,
sioche 'fa temere non possa durar lunga
pezza».

PÖNTA, s.f. punta
U rott la ponta de la gusgia e poss piu
cos: ho rotto la punta dell'ago e non posso
piü cucire

PÖNTA, s.f. polmonite
Faden atenziqn da miga na dent in cui
valeri a ciapq la ponta, metiden su pegn
pesant: badate di non andare a buscarvi
la polmonite entro quelle gole, copritevi
di panni pesanti.
La gh'a la ponta doppia, la stanta a tirela
fora: ha la polmonite doppia, stenta a ca-
varsela

PÖNTA, v. posare

I pegn i desgota, ponta el gem su in chell
murett: i panni sgoociolano, posa la gerla
su quel muretto

PÖNTA, v. spingere

Pontum l'auto che gh'o discargou la ba-

teria, e poss miga inviela: spingimi l'auto,
che ho scarica la batteria e non posso piü
awiarla

PÖPA, s.f. bambola

La popa che rese felici le bimbette del lon-
tano passato, era di stracci, confezionata
in casa dalla mamma o dalla nonna.
Un pugno di segatura legato stretto entro
una pezzuola bianca, era la testa con oc-
chi, naso e bocca tracciati con kichiostro:
i capelli, un mazzetto di canapa fissata sul

capo; un pezzo di cotonina colorata crespa
intorno al collo e cascante secondo la lun-
ghezza della stoffa, era il vestito.

Ecco la bambola senza pretese, proprio alia

montanara.
Mi ava la ma face su una bela popa, la
gh'a i cavi biönd e la gh'a su un vestit
color celest: la mia nonna mi ha confe-
zionato una bella bambola, ha i capelli bion-
di e porta un vestito celeste

PORTA, s.f. porta

Dagh una man de pitura e la porta de ca,
che la se mantegn pisse a la lenga: da una
mano di pittura alia porta di casa, che si

mantiene piü a lungo

PORTA, v. portare
Portum in cassina un hresc de legna seca:
portami nella cascina una bracciata di
legna secca.
El m'a portbu una bruta nova: mi ha por-
tato una brutta notizia

PORTAL, s.m. portale

El grand portal de la geisa de San Peider
l'e stacc face int el 1638. L'e de mqrmul
bianch de Ala, un lavor fin de scultura e

l'e surmontou da I'arma di Toscan. Inve-
cia el portal de la geisa de San Roch l'e
de granit: il grande portale della chiesa di
San Pietro e stato fatto nel 1638. E' di
marmo bianco di Ala, un lavoro di fine
scultura ed e sormontato dallo stemma dci
Toscano. Invece il portale della chiesa di
San Rooco e di granito

PÖRTALLTRA, s.m. postino
Chesta matina el portaletra el m'a portbu
una letra de Merica: i noss Mesocon i fa
cunt da veni a ca verz la fin de növember.
Son propi cuntenta: questa mattina il
postino mi ha portato una lettera che viene
dall'America: i nostri mesooconi contano
di venire a casa verso la fine di novembre.
Sono proprio contenta

PÖRTAFEI, s.m. portafoglio

El gh'a el portafei pien de biglietton: ha

il portafoglio pieno di bigliettoni
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PÖRTAPITT, s.m.f. pettegola

Dighel miga a chela portapitt se l'e un
segret: non dirlo a quella pettegola, se e

un segreto

PÖRTARUT, s.m. pattumiera

Sveida el portarut, che l'e pien: svuota la

pattumiera che e piena

PÖRTINFANT, s.m. porta - infante (dal
francese)

La so gudeza la gh'a regalbu un bei por-
tinfqnt: la sua madrina le ha regalato un
bei porta - infante

PÖRTAMÖNEIDA, s m. portamonete
Gh'o da crumpa un alter portamoneida.
Chest l'e tropp grand e el me sta miga sgiu
in carzela: devo comperare un altro
portamonete. Questo e troppo grande, non mi
sta in tasca

PÖRTUGIA, s m. astuccio per gli occhiali

U perdu el me portugiq, el trovi piu: ho
perso l'astuccio degli occhiali, non lo tro-
vo piü

PÖRTUMBRELA, s.m. portaombrelli
Mett fora el portumbrela al zou a sughe:
metti il portaombrelli al sole ad asciugare

PÖRTfcLA, s.f. apertura carreggiabile fra
proprietä privata e comunale

Quand la campagna l'era tenza, i cavai che
i se fermeva, passada la pbrtela i döveva
avech su el böcherell

PÖSSA, s.f. luogo di sosta, di fermata

Nei tempi passati non c'erano ovunque
strade carreggiabili che conducevano sui
monti. II contadino doveva perciö portar
tutto sulle spalle, viveri ed attrezzi. Era
dunque dura e faticosa la salita. Di quando
in quando perö c'era la possa, vale a dire
un luogo adatto dove poter posare la gerla

e gli attrezzi e concedersi una sosta, go-
dere un po' di riposo e di sollievo. Dopo
riprendeva il cammino con piü forza, fino
alla prossima possa, per giungere poi, mal-

grado queste soste, stanco e trafelato alla

sua cascina.
Son venicia vea da ca disgiuna, a la prima

possa gh'o da mange un bocon, se de

no e rivi piu su a la baita: sono partita
digiuna da casa, alla prima possa devo man-
giare un boccone se no non arrivo piü alla
cascina

PÖSSA, v. riposare

Cd« tutt ehest burdel es po possa ne de

di, ne de nbcc: con tutto questo baccano

non si puö riposare ne di giorno, ne di
notte

PRADfil, s.m. faleiatore

El noss pradei el val gnent: el stqnta a

sta su in pei in la riven. Es ved che le abi-
tuou duma in pianura: il nostro faleiatore
non ci soddisfa: stenta a tenersi in piedi
sui declivi. Si capisce che e abituato solo
alla pianura

PRfiGNA, agg. gravida

La me vaca l'e pregna, la gh'a el termin
ge al prim d'otober: la mia mucca e
gravida, deve vitellare giä al pfineipio d'ottobre

PRfiPÖNTA, s.f. trapunta
Chesta nbcc u miga dörmu begn dal frecc
int i pei. Adess e meti su la preponta sui
lecc: questa notte non ho dormito bene,
dal freddo ai piedi. Ora metto la trapunta
sui letto

PREPUTfiNT, agg. prepotente

El gh'a l'aria da cumandq lui in ca, chell
prepotent. El vö be rive el so pa a smo-
cagh la cresta e a metel a pan e pessit:
ha l'ardire di comandare lui in casa, quel
prepotente! Ma arriverä suo padre a moz-
zargli la cresta ed a metterlo a dovere
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PRfiSÖN, s.m. prigione

Un proverbi el dis: se es vir una schela,
se sara una preson: un proverbio dice:
una scuola che si apre, una prigione che
si chiude

PRfeSSA, avv. fretta

Va in pressa a schela che l'e tard: va in
fretta a scuola che e giä tardi.
Va subit e torna in pressa cul lacc per la
colezion: va subito e torna in fretta con
il latte per la colazione.
La in Calanca a la me zia igh ciamava la
«marcinpressa» perche l'era svelta ai pei:
lä in Calanca, mia zia la chiamavano
«marcinpressa» perche camminava sempre in
fretta

PRfiVET, s.m. prete

AI temp del prevet Nigris, tuten la do-
menghen dopu disne, i scalar i era ubli-
ghei da na a dotrina: al tempo del prete
don Nigris, tutte le domeniche dopo pran-
zo, gli Scolari erano obbligati ad andare
alle lezioni di catechismo

Dall'Almanacco del Grigioni, 1934:
«Ii canonico don Filippo Nigris parroco
di Mesocco e vicario vescovile (foraneo)
per la Mesolcina e la Calanca deriva da
quella vera dinastia di notai ed avvocati
che fu la famiglia dei nobili di Anderslia,
chiamata poi «del Negro o Nigris» come
insegna il dott. Dante Vieli nella «Storia
della Mesolcina».
Nei nitidi, grandi ed un po' decorativi ca-
ratteri della bella calligrafia di don Filippo
Nigris, nella sua padronanza della lingua
latina e dell'italiano, nella facilitä nell'elo-
quio e nel gesto oratorio, direi, classico,
nella sollecita annotazione dei fatti ed av-
venimenti della cronaca locale, nel gusto
per la controversia e nella prontezza delle
risposte spesso condite di ironia, nell'attac-
camento alla terra nativa, alia sua gente
ed alle sue tradizioni v'e certo il segno de-
gli avi cancellieri giureconsulti e magistrati
di Mesolcina durante tanta parte dell'etä

di mezzo e nei secoli a noi piü prossimi.
La madre era una Brocco.
II sangue lombardo dei Brocco discendenti
da quel governatore del castello di Mesocco
che Gian Giacomo Trivulzio, acquistando
il feudo mesolcinese dei de Sax, mando
nella nostra valle, si rivela nel tempera-
mento aperto e Vivo (a malgrado della
pacatezza esteriore e fisica) sanguigno e i-
dealista proprio del can. Nigris: egli e in-
fatti tan to sensibile per la musica sonora,
i colori viVi, le manifestazioni solenni e

pompose del cul to: egli e tanto permeato
di gioconditä latina.
Ma non meno delle disposizioni congenite
a fonmare la natura di un uomo di merito
valgono le impronte lasciatevi da educa-

tori degni di tale nobile titolo.
Due persone, fra tante, mi sembra abbiano
specialmente concorso alia formazione morale

di don Nigris, quale si manifesto in
questi suoi 70 anni di vita e 47 di sacer-
dozio (la sua prima messa fu celebrata in
San Pietro di Mesocco il 15 agosto 1886)
e nei 42 anni in cui presiede alla parrocchia
del suo villaggio natale.
II canonico e vicario foraneo don Francesco

Giovanni Rizzoni, parroco di Mesocco

per quasi trent'anni era appena disceso
nel sepolcro (1861) quando Filippo Nigris
vide la luce, ma l'aura di religiositä e di
santitä lasciata da quel degno ministro di
Dio, di cui fanno fade e la tradizione del
popolo e le memorie dei conterranei, ha
indubbiamente penetrato l'atmosfera in cui
visse la prima giovinezza di quegli che do-

veva poi divenire don Nigris.
E principal guida e maestro, in questa sua
prima giovinezza e durante gli anni di studio

nel collegio Sant'Anna in Roverado e

nel ginnasio di San Pietro d'Orta in Italia

e nel liceo cantonale vallesano di Sion,
come nel seminario teologico di San Lucio
in Coira, fu per il futuro levita il canonico
e vicario don Gaspare a Marca, colui che,
lasciato l'insegnamento qual professore al

collegio Maria Hilf a Svitto, tenne dal 1868
al 1890 il ministero di parroco a Mesocco.
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II vicario don Gaspare a Marca e ricordato
dal popolo con partioolare benevolenza per-
che fu ministro di Dio zelante illibato, ca-
ritatevole e pio.
Queste sono pure le doti del suo discepolo
e successore il parroco Nigris, che ne fanno
una delle piü venerande figure fra il clero
del Grigioni italiano». P.-a Marca

PRÖDIGH, agg. prodigo

I temp i po cambie da un di a l'qlter e se

sen prgdigh e pöden vedei la stria anca

vegn: i tempi possono cambiare da un gior-
no all'altro e se siete scialaoquatori potrete
patir la fame anche voi

PRÖU, PRAI, s.m. prato, prati

I bosch i vegn inanz e i prai a poch a porh
i va scumparend: i boschi avanzano ed i
prati vanno man mano scomparendo.
I a metu a l'incant i prai de anda Zepa:
banno messo all'incanto i prati della zia
Peppa

PRÖVERBI, proverbi

PROVERBI DI UNA VOLTA:
Per la calunien di malvivent, i a mai cun-
danou nissuna sgent: per le calunnie dei
malviventi, non si e mai condannato nes-
suno.

Tucc i grop i vegn al pecen, tucc i can
i mena la coa e tucc i asen i vo di la soa:
tutti i nodi vengono al pettine, tutti i cani
dimenano la coda e tutti gli asini vogliono
aver ragione.

Tucc i di gh'e el so da di, in tuten la ca

gh'e el so da fa: tutti i giorni ci sono
controversy, in tutte le case c'e da sfaccendare.

Quqnd es gh'a mar in boca es po miga
spude dolz: quando si e amareggiati non
si pub parlare dolce.

L'e ai pei del mur che es cönoss el murado:
e ai piedi del muro che si conosce il mu-
ratore.

L'e mior un baitel da parlo, che un castel
in mesc-ciaia: e meglio una casipula
propria, che un castello in comunione.

L'e I'ecc del padron che ingrassa el cavql:
e l'occhio del padrone che ingrassa il cavallo.

El Signor el pqga miga tucc i sqbut, ma
quand el pqga el pqga begn: il Signore non
paga tutti i sabati, ma quando paga, paga
bene.

El pan di alter el gh'a sett crosten: il pane
degli altri ha sette croste.

Quqnd es fa un servizi es gh'a da dismen-
tighel; quqnd se 7 ncev, es gh'a da ricom-
pensel: quando si fa un favore bisogna di-
menticarlo; quando lo si riceve, bisogna
ricompensarlo.

L'e mior car ficc paga, che a furesta na:
e meglio affittare prati a caro prezzo, che
falciare fieno silvestre.

L'aparenza la ingana e la sgent es la
cönoss con pratighela: l'apparenza inganna e
la gente si conosce praticandola.

In la boca indo ghe va dent el vin, ghe

vegn fora el segret: dalla bocca di chi beve

troppo vino, escono i segreti.

La roba l'e miga de cui che la fa, ma de
cui che la god: la roba non e di chi la fa,
ma di chi la gode.

Peira gipina e multon vecc i impieniss la
ca e el tecc: pecora giovane e montone vec-
chio, riempiono la casa e la stalla.

Cui che i e net i e prest lavai: chi e pulito
e presto lavato.

La roba mal tireda, la fa poca dureda: la
roba di mal acquisto, fa poca durata.

Un purscel scriful, el vegn mai grass: un
maiale schifiltoso non ingrassa.

Es gh'a da preghe coma se es murissa su-
bit e lavöra coma se es murissa mai: si de-

ve pregare come se si dovesse morire
subito e lavorare come se non si morisse mai.

Pa e disfa l'e tutt laura: fare e disfare e

tutto lavorare
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PUCIAMBER, s.p.m. vaso da notte (dal
francese)

Mi purina u rott el puciamber, adess e stai
fresca: povera me, ho rotto il vaso da notte,

adesso verrä il peggio

PUCIGHE, v. imbrattare

Fenissela da pucighe carta, fa el to duer
che l'e ora: finiscila di imbrattare carta, fa
il tuo compito che e ora

PRUINA, s.f. brina

El gh'a da ess una gelura chesta matina,
l'e tutt bianch de pruina: deve essere un
freddo intenso questa mattina, e tutto bianco

di brina

PUDfiL, s.p.m. decilitro

Una volta a Mesocco si faceva un grande
consumo di grappa (acuita). Gli osti la co-
mandavano addirittura a barili. Prima di
recarsi a governare il bestiame i contadini
bevevano grappa; gli operai prima di
recarsi al lavoro, per rompere il digiuno,
bevevano grappa. Quando si andava sui mon-
ti, accanto alle provviste, nella gerla c'era
sempre una bottiglia di grappa, perche las-
sü non si sa mai cosa possa succedere.
In caso di decesso, quando parenti, amici
e conoscenti si recavano a far visita al de-

funto, prima di partire, dovevano imman-
cabilmente passare dalla cucina, dove al-

cune donne appositamente adatte al ser-
vizio, distribuivano grappa agli uomini e
vermouth alle donne. Guai a non accettare,
sarebbe stata una grande offesa. A Natale
ed a Capodanno (bonaman), si facevano
i brindisi con la grappa. Anohe in occa-
sione delle mazziglie casalinghe, la massaia
compariva con bottiglie e biochieri e distri-
buiva generosamente grappa e vermouth
a uomini e donne che avevano prestato
aiuto.
L'e frecc chesta matina, damm un pudel
de acuita che la scalda sgiu: e freddo questa

mattina, dammi un pudel di grappa che
riscalda.

Prima da na a lava i budei, beiv un pb
de cafe negher cun un po de grapa, perche
I'acu del ri l'e gelta: prima di andare a

lavare le budella, bevi un poco di caffe

con la grappa, perche l'acqua del riale e

gelida

PUESS, aw. forse, puö essere

L'e miga amo rivou d,a schela e le ora da

disne, puess l'e restou in castigh: non e

ancora tomato da scuola, ed e ora di pran-
zo, forse e rimasto in castigo

PUFF, s.m. debito

MODO DI DIRE:
Fin mezanocc e penzi mi coma gh'o da fa
a paga i me puff; dopu mezanocc i gh'e
penzi i creditor coma fa a ciapa i zan zanl:
fino a mezzanotte ci penso io a come fare

per pagare i miei debiti; dopo mezzanotte
ci pensino i miei creditori a come fare per
incassare i denari!

PUFAT, persona carica di debiti

L'e un pover pufat, ma semper pien de

blaga: e indebitato fino al collo, ma sempre

pieno di alterigia

PUGF, s m. terrazzino, balcone

Che bei puge pien de girani rosa la gh'a
la Giulia: che bei terrazzino pieno di ge-
rani rosa ha la Giulia

PULEIDER, s.m. puledro

Chel mat el cor coma un puleider: quel
ragazzo corre come un puledro.
Che puleidron el s'a face fora chell giuinot:
come si e fatto grande, grosso e forte quel
giovanotto (puleidron persona robusta)

PULFNTIN, s.m. paiolo della polenta

Neta el pulentin cun un po de sa e aseit
che el vegn bei lusent: pulisci il paiolo
della polenta con un po' di sale ed aceto
che viene bello luccicante.
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Quand el rost el se distqca dal pulentin,
l'e segn che la polenta l'e cota: quando
la crosta della polenta si stacca dal paiolo,
e segno che questa e cotta

PULES, s.m. pulce

Chell tegnqz ilo el peleria un pules per fa
dane: quell'avaraocio, scuoierebbe una pulce

pur di far denaro.

DETTO:
El pules el cambla la parentela, ma la ca-
gneda I'e semper chela: il male puo cam-
biare ambiente, ma le sue tristi conseguen-
ze sono sempre uguali, ovunque

PULINEI, s.m. pollaio
Se la galinen Venn dent tuten, sqra pulit
el finestrel del pulinei, perche de chest

temp gh'e in gir el fuin: se le galline sono
tutte nel pollaio, chiudi bene la finestrella,
perche di questa stagione la faina intra-
prende i suoi giri

PULIT, agg. bene

Da penin I'a semper face pulit, morta so
mama I'e diventou un vagabond: da
piccolo si e sempre comportato bene, morta
la mamma e diventato un vagabondo

PUNCIRfcU, s.m. acino

L'e bela chest'ann l'uga, guarda scia che
bei puncireu gross: e bella quest'anno l'uva,
guarda che begli acini grossi

PUNGIUDA, s.f. puntura d'insetti

D'estqt la pungiuden di tavqn la fan scapa
la vqchen cun la coa a rudelon: d'estate
le punture dei tafani fanno fuggire le muc-
che all'impazzata.
T'ai amo ciapou una pungiuda de vespa?
Te subit fora el spungion e sfrosa su un
ramet de perdisegn o de por tridou, tu be
vedei che el ma el se cqlma e el sgonfi el
da sgiu: ti sei ancora fatta pungere da una
vespa? Leva subito il pungiglione e fregaci

su un rametto di prezzemolo o di porro
tagliuzzato, vedrai che il male si calma ed

il gonfiore seema

PUNTIN, A PUNTIN, con precisione. Lo-
cuzione awerbiale

La gh'a una ca piena de fane e tanto la-

vor, ma pur la fa tutt a puntin: ha una
casa piena di bambini e tante faccende da

sbrigare, eppure fa tutto con precisione.
MODO DI DIRE:
Guarda che se tu fai miga giudizi, te meti
mi i puntin sui i: guarda che se non fai
giudizio, metto il puntino sulla i, cioe: ti
faccio rigare diritto

PUPÖNAS, v. dolersi, rammarioarsi

L'e semper loch, el se pupona perche l'e
lontan dal so pais: e sempre triste, si ram-
marica perche e lontano dal suo paese.
Pover fancin el se pupona perche gh'e nacc

vea so mama, ne el mangia ne el derm:

povero bambino, se ne duole perche e partita

la mamma, ne mangia ne dorme

PURGHEE, v. purgare
Se tu vo purghet dal dricc, te sgiu oli de
rigid da disgiun e dopo quai ora bevigh
dre una tazina de acu panada: se vuoi pur-
garti ammodo prendi l'olio di ricino e dopo
qualche ora bevi una tazza di aoqua pa-
nata (far bollire una o due fette di pane,
due porri, un pizzico di sale, un pezzetto
di burro fresco, nell'acqua. Berla tiepida,
sorseggiandola a piü riprese)

PURIN, PURITT, s.m. poveretto, pove-
retti

L'e un purin, el se lassa cumanda da chela
capuralon d'una ferma: poverino, si lascia
comandare da quel caporale d'una moglie.
Negn un mangia e beiv pisse del bisegn,
un sbuascia senza pense, che tanti puritt
i mer de fam: noi mangiamo e beviamo,
scialacquiamo, senza pensare che tanti po-
veretti muoiono di fame
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PURSCfiL s., PURSCELA s.f., PURSCJI
p. maiale

Ogni famiglia allevava uno o anche due
maiali. I lattonzoli venivano comperati in
paese al prezzo di 15 o 20 fr. I mezzanotd
invece si eomperavano alia fiera di San

Biagio. Ben tenu'to e ben nutrito il maia-
letto si sviluppava molto bene e con la
primavera coininciava anche per lui, come
per il contadino, la vita nomade. Da casa
sulle mezzene, sui monti preestivi ed in-
fine sull'alpe, dove passava poi tutta l'e-
state.
Nutrito di scotta, di siero, di erba fine, a-

romatica, sempre all'aperto, all'aria salubre
dell'alpe, progrediva a vista d'occhio. La
sua carne acquistava quello squisito sapore
ohe fa del prosciutto mesolcinese una ricer-
cata specialitä.
Prima dello scarico degli alpi, il maiale fa-
ceva ritorno al piano ed allora erano gli
qrdaf, i lavqz, el terzireu, lo spoglio del-
l'orto che dovevano slargagh i budei. Dopo
la festa dei poveri morti si cominciava l'in-
grasso a base di pastone con patate cotte e

polenta.
L'enn ge do setimanen che mi son dre a

ingrassa el purscel. El mangia pulit, l'e
semper famqu, el leca su el bui: sono giä
due settimane che stb ingrassando il maiale.

Mangia bene, e sempre affamato, lecca

il trogolo

PURTANT, aw. eppure
Chest'ann i camp de pömdetera i a rendu
poch e nient; i o purtant ingrassai, ocqi,
pizei propi pulit: quest'anno i campi di
patate hanno reso poco o niente; eppure
Ii ho concimati, sarchiati, puliti proprio
bene.
L'e purtant asse intelligent e 'I s'a lassou
gablota: pur essendo molto intelligente, si

e fatto gabbare

PUZfil, monte di Doira sul pendio sinistra

della valle. L'acqua del sottosuo'.o
riappare qua e la formando dei pozzetti,
che mantengono umide e verdi le adia-
cenze; da qui il nome del monte

El stanta a seche el fegn a Puzei, perche
el taregn l'e quasi semper umed: stenta a

seocare il fieno in Puzei, perche il terreno
e quasi isempre umido
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