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IL DIALETTO DI CASTELLINALDO *

MORFOLOGIA.

123. Articolo determinato. Maschile sing. r davanti
a vocale, gr davanti a cons. labiale e gutturale (n. 72) ; negli
altri casi u (Arch. XV 417; ge. 143 e n. ; PO 112): gr fàii il
fieno, gr vin il vino, gr masc il maschio, u nas il naso, u stomi
lo stomaco, ecc. Plur. i, e davanti a voc.j (Arch. XV 431). —
Femm. sing. ra, e, quando segua vocale, r: plur. gr davanti
a labiale e gutturale, gr davanti ad altre cons. ; ridotto ad g
quando segua s° (cfr. n. 83 e n.); con le vocali sempre r:
g gjare le cicale, g stupe le stoppe, ecc. (1).

Se precede pgr, si ha sing. masch. lu, femm. la, plur.
femm. le, ridotti a semplice l davanti a vocale ; il plur. masch. 

* La prima parte di questo lavoro fu pubblicata nel-
V Archivio glottologico italiano, voi. XVI, pp. 517 sgg., e ad
essa si rimanda coi numeri, quando non siano preceduti da
altra indicazione. Alle sigle colà dichiarate si aggiungano
le seguenti : Arch. = Archivio glott. ital. che si cita per vo
lumi e pagina. — ss = Appunti sul dialetto di Val Soana,
di C. Salvioni (in Rendic. Ist. lomb. S. II, voi. XXXVII,
pp. 1043 sgg.). — ls. = Note varie sulle parlate lombardo-
sicule, di C. Salvioni (in Mem. Ist. lomb. voi. XXI-XII della
S. Ili, Cl. se. mor. e stor. : per numeri). — PO. = Intorno
al dialetto d‘ Ormea, di E. G. Parodi (in Studj romanzi editi
a cura di E. Monaci, voi. V : per pagina).

(1) Per l’origine di r da l nell’art. v. pure kj. 126, e
cfr. ig. 217. — Piem. sing. gl, la\ plur. i ij, le davanti a
cons. : masch. sing. Ig, plur. jg davanti a sc : quando segua
vocale, si ha l pel sing., j pel plur. d’ambo i generi (ig. 382) ;
pel femm. plur. anche le l. — Cdo. sut-jarme in servizio mi
litare ‘ sotto le arme
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è ancora j davanti a vocale, ma di solito li davanti a cons. :
pqr hi kol pel collo, pqr l-aurie per le orecchie, pgr li pe pei
piedi, ecc.

Dall’unione dell’art. colle preposiz. a, da, d di, risultano:
masch. sing. ar au, dar dati, dqr dr dii {dgr kàn del cane,
dr-qm dell’ uomo, dii hi del lupo) ; plur. aj daj di davanti a
cons. ; femm. sing. dra dr della, plur. ar ar, dar dar, dcr
dqr dr, e, se vi segua sc, a, da, dg : dausiii a stàjre vicino alle
stelle, sii da skare su dalle scale (f skare ni.), ecc.

124. Articolo indeterminato. Masch. ini davanti a
cons., talvolta davanti a sc, un- n- davanti a voc. ; femm.
una, più spesso na davanti a cons., iin- n- davanti a vocale.
Con preposiz. : an kavàl ad un cavallo, dan di a 11-atr da un
dì ad un altro, pr ini sod per un soldo, pgr n-atr e pr ììn-atr
per un altro, ecc.

125. Numerali: vini femm. virila, doj femm. due (1), tràj
femm. tre, kwatr, qinkw (n. 96 n.), ses (ge. 149 n.), set òt
(n. 95 n.), nòv, des, unse duse tgrse kwatorse kwinse sese, ecc. (2) :
stànta (piem. spianta}, nurànta (n. no), qànt cento, dii sant
tqrsdnt kwatqdnt ecc. : mila mille, doj mila, ecc. In proclisi :
dus-mirja dodici miriagrammi, kwins-di quindici giorni, mil-
vote mille volte, ecc. ; ancor qui uns-ure le undici.

(1) Anche dii', dii vire due volte, dii lire due lire, ecc.
(n. 129); na du-lira una moneta da due lire: cioè in proclisi.
Si dice poi sempre a-dù per indicare parità di punti nel giuoco
della palla. — Nota ancora dutraj (cfr. piem. duntre) due o
tre, alcuni, femm. dutré.

(2) Piem. ini Trita, duj (femm. anche due}, tre, qink, undes
dudes tqrdes kwatordes kwindes sqdes\ le quali ultime forme,
dal cinque in poi, vanno minando e sostituendo poco per
volta le prette forme di Cdo. (Arch. XV 438). ini una è
pure di Cdo., ma si incontra solo in vintati, trantùn, kwaran-
tinia, ecc. (del resto qànt e vini : e regolarmente vint-e-ndn
ventun anno, trànt-e-n-sód trentun soldo, qànt-e-na Urei), o in
casi speciali, come mank-ùn nemmanco uno, mank-ihia, allato
a mankrviìn -na, vini a pr-ini uno per ciascuno, i sun d gànt-ùn
ce n’è uno ogni cento (sott. di uomini siffatti), e qualche altro,
ma di solito vini virila. Pel diffuso disdot ‘ dece ed otto ’
v. SG. 234; Arch. XV 234, Zst. XXIII 519: di vini v. l.s. 189.
Il piem. tranta è foggiato su kwaranta (sl. 20). Occorre
appena citare un pii d-autànta più di ottanta, da me udito a
Cdo. ed altrove, pel quale cfr. il n. 52.
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Collettivi : kubja coppia, due, tgrjàiia dsàna kwinsàna vin-
tàìia iraniana, ecc. oltre ai comuni nuvàiia usato quasi solo in
senso religioso, e dusàìia (n. 17 d).

126. Metaplasmo (1). Passano alla prima declinazione:
dota dote, vesta, rgdna redina, gaga ghiaccio, nvuda nipote,
landra (n. no) lendine, fumosa fornace, kustùma usanza, abi
tudine, klaga classe, baga-fleba (n. no) ‘ bassa-plebe ’, pruge-
nia, kùmùna municipio, buia bottiglia * botte ’ ; sgrvànta serva,
markànda mercantessa, kurànta specie di ballo ‘ corrente ’ (2).
Inoltre gli agg. femm. della 3*:  grànda, vgrda, fqrta, duga
dolce, débita, ecc. (sl. 12) (3).

127. Mutamento di genere. Sono femminili : amé miele,
asi aceto, bari (sg. 219), porgi porcile, sa sale, sa axalis
(ig. 335) asse del carro, sala (piem. agài}, kanà doccia (piem.
kandl ‘ canale ’), amùr (sl. 8 d, 18), fjtì fiore, pàu (n. 4);
mar odio ‘ male ’, bàn affetto (bàii masch. = orazioni del mat
tino e della sera), kad calore, fràg freddo, aptit appetito,
bsqn bisogno, matin (Arch. X 158, ig. 333), kjé (piem. kùje)
cucchiaio, goj (n. 68) brama, sqh sonnolenza, kustùma kùmùna
(n. 126) e kùmùne', minuta minuto, fànga, rama, kwàrca co
perchio metallico, bjgta avviso di multa per ritardato paga
mento dell’imposta ‘ biglietta ’, lantànio doglianza, rimostranza,
turmànta molestia, kurbimànta copertina, vgstiniànta, sarmànta
-e sarmento -i, bwela (ma bwel-kùré intestino retto) budello;
plur. sgrvele materia cerebrale, strage stracci (4).

(1) Figura nominativale. Nominativo dotto san-guvàn
kulagju ‘ sancti lohannis decollati© ’ San Giovanni decollato.
Permane il s del genit. in martes martedì, su cui si è foggiato
lùnes', piem. gòves giovedì. — Il piem. sòre sbri sorella, in
luogo di sòr, ripete il suo -e da mare (sg. 190 n.: Arch. XI
303) : di arila ubbia religio v. Arch. Vili 325.

(2) Riverranno pur qui àrpi erpice, pori pollice (n. 98 n.).
Piem. pera puma pietra pomice : il Gavuzzi, oltre al diffuso
runsa rovo romice, registra lapida piràmido, Ijàrna ‘ legame ’,
stirpa, guvna, bagila ' bacile ’ ; kruca all. a kruc = cug chioc
cia. • Di cug cuga (ls. 31), gmeng (var. pedem. gmeni se
mente) dove s’incontreranno semente e semenza v. sg. 190,
ls. 73 n. ; aggiungi Iosa (piem. Iqsnri) lampo, di Narzole.
Del piem. guniti, all. a gumi gomito, cfr. ls. 91 n.

(3) Ma sempre guvti giovane, per ogni genere e numero.
(4) Piem. kqla-d-Tenda colledi Tenda; afél fel fiele (Ma.

afe = cdo. fes bile, di cui v. ls. 73), pqbja pjqba pioppo,
runsa Ijama (n. 126 n.), bgrlajta (sg. 219) — lacte; Canavese 
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Sono invece passati al maschile : lilbjd oblata (n. 55 ;
Arch. XV 503), istd estate, awzfzzw, anpqùn (n. 62), mquii mes-
sione, fuiùù abbondanza ‘ fusione fyund (n. 105), aitarli na
rice, kantarii (n. 104) ‘ cantatrice ’, fwin faina, gobja (n. 60;
sg. 219), anpàji (n. in n.) pece, fràji felce, buraiu borraggine,
pjantaiu piantaggine, ankwiiu (n. 46) incudine, tgr listi ‘ -igine ’
uzzolo (cfr. piem. tgrlé saltellare dalla gioia) ; plur. ruqaiu
morbillo ‘ rossaggini ’ (1).

Antichi plur. neutri : dia dito (misura di lunghezza) ‘ dita ’
(Arch. XIV 114), mia miglio (= 2500 m.), pajra paio.

12S. Plur. masch. di regola uguale al sing. (v. sg. 191),
salvo le eccezioni ricordate ai nn. 51, 51 a, 51 b, 51 c\ v. pure
il n. 61 (2). — Antichi plur. : arnii (n. 94: cfr. per altro ig. 339),
funi spari (n. 66), koj (ls. 22), kavdj (n. 61), bò (piem. anche
bo sg, 192), dànc (n. 51 c}t dmi (n. 51) uomo, dove il preva
lente uso del plur. ha obliterato la forma del sing. : con essi
vada pure kàjk (nn. 7, 51 a n.) qualche (3).

129. Il plur. dei femm. in a esce in e (n. 49). Si nu-
tino tuttavia : d§r bun gànbe delle buone gambe, du bel vake
(cfr. n. 125 n.) due belle vacche, ar bel brankd a grosse ma
nate, r at vote nei tempi andati ‘ le altre volte ’, gr vosi ga
ritte le vostre galline, kul ka là quelle case là, nuii nove nes

fùm fumo, verteg scriminatura ‘ vertice ’. — Sda. gi ghiro ;
Ma. faidre (n. 26 n.) fagiuoli.

(1) gurnd ‘ giornata ’, come misura di superficie (= 38 are)
è femm. ; se indica giorno di lavoro, è comunemente masch. —
Pri. e Ma. afe baccello theca (n. 9 n.), Ma. kravaiu (piem.
kravaju ligustro) ‘ capraggine ’, piem. kaliìiu kaleiu fuliggine,
prùviiu spruviiti prurigine (Kòrting s. prurire) sono masch. ;
riliu ruggine, è masch. (rg. II 376) e femm., e talvolta è
usato come masch. anche maina ‘ masnada ’ (Arch. XVI 442 ;
Zst. XXIII 520), quando si riferisce a maschio: pel masch.
cimgi cimice, di Narzole, cfr. rg. II 375. — Notevole ancora
kantardn di Ma., di fronte al piem. kantarana (Cdo. -aita}
raganella.

(2) Per le vicende dell’ i del plur. in Piemonte, v. Arch.
IX 235 n., 236; ma. 255.

(3) Piem. grij gri grillo (ss. 1051), lunbrii lombrico,
porg maiale ‘porci var. pedem. singri (tor. singer zingaro),
forma su cui si sarà poi foggiato il femm. singria zingara,
che è nel Gavuzzi. A Cdo. trovo inoltre kufajin (all. ad
un metatetico kujarin) coralli ‘corallini ’, da un plur. *kuraj
(kj. 128) invece che dal sing. (sg. 215).
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suna notizia ‘ ninne nuove ecc., forme usate talvolta in luogo
di quelle piene {ar bete brankà, ? atre vote, ecc.), e dove,
come si vede, l’aggettivo precede sempre il sostantivo (ge.
144). Per l’articolo (n. 123) v. Arch. XV 431. — Di -Ata
v. il n. 120.

130. Pronomi personali: mi, ti, kjàl kila (Arch. XV
436 n.) ; nujàc nujatre, vujdc vujatre, tur kile per il retto e
l’obliquo (1).

13 1. Proclitici. Pel caso retto : e, t (2), u femm. a (3) ;
e, i, i (sl. 19) (4). Con e = è, seguito da predicato, con 

(1) Il semplice vuj è solo usato come termine di rispetto :
vurdój vurdue voi due, con r venuto dall’analogia di lurdój
lurdue, è ornai scomparso. Appena s’ode ancora un vuvi
uvi, su cui fu tirato un nuvi anch’esso quasi uscito dall’uso.
Canav. iìant noi ‘ noi altri ’, vjaut voi; piem. tur ajtri.

(2) Credo si tratti di te (cfr. Arch. XV 432), che poi si
riduce a semplice t (cfr. n. 39), e suona t$ se ne risulti diffi
coltà di pronuncia (n. 43). Unito con je (n. 135) dà tijx
tij disi, tij porti, ecc. (tor. tij parte, tij diràs, ecc.); si ha
pure tini dirai mi dirai, Un gùtavi ci aiutavi, ecc. (ma tor.
it gin carne mi chiami, tgm fas pena mi fai pena).

(3) Per il maschile si usa promiscuamente « ed a, quando
segua e = è: ur-è brav ar-è kativ ecc., con qualche predile
zione per l’a sopratutto in forme impersonali : ar-é nòe è notte,
ar-é vài è vero, ecc. (cfr. al-é ben vey Arch. XV 433 ; a rf e
vèi ge. 40). — Nella III pers. sing., se il soggetto segua al
verbo o la frase sia impersonale, s'incontra ancora un i pro
clitico, dove si aspetterebbero 11 ed a', i rii dis kjàl lo dice
lui, ira diru kila lo ha detto lei (anche u rii dis kjàl, ara
dirti kila}, i pjas Iti k-e bini piace quel che è buono, if fa lu
k-iq por si fa quel che si può, iv tuka pqk vi spetta poco
(ma sempre kjàl u -rii dis egli lo dice, kila ara diru, hi k-e
bini u Pjas), ecc.: cfr. òn’ s' peti mai di nènt, ós fa cól ch'ai
par e pias ge. 22 ; o gl-é chi diz Arch. XV 433.

(4) Il piem., e segnatamente il tor., ha come proclitici i,
it, a\ i, i, a ig. 372: sl. 18 e n., 20: ge. 146: Arch. XV
431, 432, 434. Per la II pers. sing. talora anche tx t as
hai, tg vniràs (cfr. n. 131 n. 2). L’u per la II pers. del
plur., che si trova nel Gelindo e nell’Alione, è tuttora vivo
a Vezza, accanto ad i (sl. 20); il Giacomino lo spiega come
riduzione di vii (Arch. XV 432): Ma. ci offre un ex e mangi
mangiate, e travaji lavorate, ecc. — A Sda. par che s’abbia
e anche per la III plur.



6 G. TOPPINO

le forme di avere seguite da un complemento oggetto, e con
quelle dove avere funge da ausiliare, si suole inserire, tra il
pronome proclitico e il verbo, un r (piem. Z) ; nel piem. si
ha Z (var. pedem. r) anche davanti all’imperf. indie, di essere
dove il cdo. ha j (n. 156): si tratterà del r di ur ar (Arch.
XV 417, 433; ge. 145-6 e n.), conservato davanti a voc., ed
esteso poi ad ogni persona e numero di avere (1).

132. Pei casi obliqui (accusat. e dat.) : ni, t; plur. n, v,
j (2); per la III pers. sing. dat. j, accusat. ru fa: um vòr
bàli mi vuol bene, il fàù d$r mar ti fan del male, ej din gli
dico, i ru vugi lo vedete, tit-màuqi tu mi alzi, ecc. ; em-ji ten
me li (le) tengo, iv-ji dàn ve li (le) dànno, ecc.

133. Enclitici. Interni: uguali ai proclit. dei casi obli
qui e servono pel solo dativo.

134. Finali: a) pel caso retto v. il 11. 136; inoltre i
nn. 159, 160.

135. Pei casi obliqui (accus. e dat.) me, te', plur. ne (3),
ve, je\ per la III pers. sing., dat. je (sl. 13-14 n.), accusat.
ru, fa: dame min * dammi mano ’ prendimi per mano, e vòj
kuntantete voglio accontentarti, u r a pagane ci ha pagati,
spftùnirje aspettiamoli -le, pjant-ra li ‘ piantala lì ’ finiscila, ecc. ;
a kol-me ‘ a collo-mi ’, dreve ‘ dietro-vi ’, anqem-je ‘ insieme-gli ’
(-le, -loro) (4), ecc.

Con le forme verbali anche i pron. enclitici, come avviene
ai proclitici (n. 132 n.), possono essere due, l’uno pel dativo, 

(1) Il tor., che nella III persona usa a per ogni genere
e numero, viene quindi in tali casi ad avere un al ben distinto,
che si mantiene, anche fuor dei casi indicati, quando segua
altro Z di pronome, dando così luogo a -II- : kwand k-al l avrà
quando l’avrà, a pena k-al lu sapja appena lo sappia, al lu
vgd lo vede, ecc.; inoltre, il l avrai l’avrò.

(2) Anche qui si tratterà di me, te ; ne ve je (cfr. n. 131 n.) :
je diventa ji se è preceduto da altra proclitica di caso obliquo :
um-jidà me li (le) dà, uq-ji kànpa gli (le, loro) si avventa
(tor. -ij). Nel piem. si ha -ji- pel masch. ; pel femm. je,
o le, secondo il Gavuzzi (Voc. ital.-piem., p. 31): notevole
ancora, in giornali tor., au-dis vi dice, au-trata vi tratta (cdo.
av-dis av-trata, cfr. tor. brau, cdo. brav ‘ bravo ’ buono).

(3) Saluzzo se. Di ne ve, che son pur piem., v. Arch.
XV 433 n.

(4) Questo je, tanto enclitico (n. 133) 'quanto proclitico
(n. 132), serve per ambi i generi e numeri : sg. 196. Per
il piem. v. il n. 132 n.
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l’altro per l’accusat. : pórlgm-rii portamelo, kdtgt-ra compra
tela, e sun buù a rigalev-je son capace di regalarveli -le, u r
a pjan-je ce li ha presi, ce le ha prese, ecc. (cfr. n. 143) (1).

136. Enclitico interrogativo ed ottativo: ni, ti, luta', ni,
vi vii (cfr. Arch. XV 433), ni (2): e dròm-ni dormo?, skriv-ti
scrivi ?, rii sali lo sai ?, ej sum-ni tue ci siamo tutti ?, u travaj-hi
lavora (egli)?, a stala bàn sta (ella) bene?, ecc.; rii fàjg-ti Dio
volesse che tu lo facessi, i mnig-ni oh! venissero, ecc.

137. Riflessivo. Atono: protonico, o postonico interno
s (3), finale se, e vale anche per l’ital. ci della I pers. plur. :
ns pantird si pentirà, ur-é pjag-ra * se l’è presa ’ si è offeso,
i vòru-ndeg-ne vogliono andarsene, es pruntuma ci prepariamo,
arvug-ge arrivederci, ecc. (4).

138. Pronomi dimostrativi riferiti a persona: sikjàl questi,
sikila, plur. silùr sikile-, likjdl costui, likila, lilùr likile\ lakjdl
quegli colui, lakila, lalùr lakile (5).

(1) In giornali tor. leggo disijlu diglielo, distribììéndijlu,
servéndijlu, ecc. Anche a Cdo, all. a pértgjru portaglielo,
kdtgjra compragliela, pgstgjje prestagliele, ecc. si usa, forse a
cagion della palatina, pórtijru kdtijra pgstijje ecc., e, con pro
gressione d’accento, purtijru katijru pgstijje ecc. donde, per
analogia, pultim-ru portamelo, katit-ru compratelo, ecc.

(2) Accanto a ni si usa anche ni. Il ni è già nel Ge
lindo per la I pers. sing. (pimi ge. 150), e la III plur. (pelimi
ge. 151), mentre per la I plur. si ha un ne (6mne ge. 150),
che mi par dubbio. — Piem. ne, tu e tu, hi la', ne, ve, ne'.
kant-ne mi canto io? vas-tii vai? (tor. Iàs-tu kapi hai capito?
it kgrdes-tu d ege bel credi d’esser bello?, ecc.), i lève vgdù-lu
l’avete veduto?, as rikórd-ne pi-nén non si ricordan più?, ecc. :
sl. 18 n., cfr. PO. 105. Nel tor. si trova lu anche pel femm.:
e-lu gelusa è gelosa ?, a kgrd-lu d ege brava crede di esser
buona? a l er-lu kuntenta kila era ella contenta?, ecc.

(3) Cioè verosimilmente se (cfr. nn. 131 n., 132 n.). —
Tonico od enfatico: Ma. fora-d-si matto ‘ fuor di sé ’ (cfr. mi,
ti n. 130; Arch. XV 20).

(4) Di questo se = ci, che è di tutta l’Alta Italia, v. sg.
195; ge. 158.

(5) Rari kjàl-gi, kjàl-li, ecc. Nel piem. questa è invece
la forma normale; quindi kjel-gi kjel-li kjel-ld, femm. kilagi
kilali kilalà, plur. lur-gi lur-li lur-là, dove, come si vede,
manca il plur. femm. e vi supplisce il maschile. Il cdo.
usa ancora, con senso un poco spregiativo, s-at-gi questi (di
•s v. i nn. 138, 139), s-at-li costui, femm. s-atfa-gi s-atfa-li', 
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Dì cosa: sci da * st-fi (n. 86), questo, sta fi, stifi stefi\
più raro kust kusta, kusti kuste, rarissimo ist ista, isti iste'.
fli cotesto, sali stali, sili stili, seli steli', kulld quello, kulalà,
kujld kuleld ; anche per altro il semplice kul (Arch. XV 436 n.)
kula, kuj kule (1).

Neutro: so ciò, questo, lo (pò. 98, 120) quello, cotesto;
ni sq ni ló nè questo nè quello, nulla, ar-e ló gli è cotesto,
quella è la causa, ecc. Nella proclisi : su-fi ‘ questo qui ’
questo, ciò, lu-li cotesto, lu-ld quello, fa tu ket vàri fa quel che
vuoi, e so lu k-ar-é so che cosa è, so di che si tratta, ecc. (2).

139. Aggettivi pronominali: stu questo, femm. sta, plur.
sii, ste; st davanti a vocale per le due forme del sing. e pel
femm. plur.: $ davanti a vocale, s fs davanti a cons., questo,
cotesto, femm. j sa', plur. si, femm. s fs-, davanti a sc si ha
sf pel masch. sing. e pel femm. plur. (3). Nell’uso il se
condo ha quasi soppiantato il primo ; la sostituzione è agevo
lata dalla frequente aggiunta degli avverbi fi qui, li, i quali
valgono a dissipare ogni incertezza ed oscurità sul significato
dimostrativo della forma pronominale : st-aìi quest’ anno, stu
balóf. sta nòe stanotte, s-om questo cotesto uomo, s-balóf
fs-balóf, sf skalabrùn, sa-kd, ecc. ; s-om-fi quest’ uomo, sa ka-fi
questa casa, si kànp-fi questi campi, sj ort-fi questi orti,
s-fumre-fi fs-funife-fi queste donne, fs-sfste-fi queste ceste,
sf-stupe-fi queste stoppe, ecc. ; più rari st-om-fi, sta ka-fi,
ecc. (4). — s-ort-li cotesto orto, sa stra-li, sj òmi-li cotesti
uomini, ecc. — kul kula, kuj kule (n. 138), che spesso al so
stantivo con cui si accompagna fa seguire l’avverbio la là:
kul-óm quell’uomo, kula gesa quella chiesa, kul-era quell’aia,
kuj surdd quei soldati, kuj-órm quegli olmi, kule {kul n. 129) 

plur. sjac-fi sjac-li, femm. s-atre-fi s-atre-li\ kul-at-ld colui,
kuj-ac-ld, ecc. : talora st-at-fi questi.

(1) Anche talvolta sci-fi questo, sta-fi-fi questa, fli-li co-
testo, ecc. — Si fa raro kur-ld dovuto a dissimilaz., per kul-ld ;
rarissimo ora kwaj-ld per kuj-là', cfr. ge. 147 n. — Il piem.
ha pure kust-fi kus-ci (n. 86 n.) questo, kusta-fi, ecc. ; kul-li
cotesto, kula-li, ecc. : var. pedem. fla quello, sa-ld, ecc.

(2) Piem. son lon sl. 14 ; sg. 197 ; Arch. XV 436. In
proclisi : var. pedem. su-li cotesto, su-ld quello. — Ma. e sò
la k-ar-é con a dovuto forse ad assimilazione.

(3) Per la derivazione v. sg. 197 ; Arch. XV 309-10 n., 435.
(4) Più spesso per altro st-an fi, a st-ura-fi a quest’ora,

a sii di-fi in questi giorni, e in generale nei complementi di
tempo.
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vake, ecc. ; kul pra-ld ‘ quel prato là a kul-u^a-ld a quel-
l’ora, kule {kul) ka-ld, ecc.

140. Possessivi me lo so, femm. mia tua sua, plur. me
tó só (n. 51 b), mie tue sue', nostr vostr so, nostra vostra sua,
plur. nóstr vostr so (n. 51 ó), nostre vostre sue (1).

141. Pronomi interrogativi: ki sé-ti chi sei? kjé-la likila
chi è costei? ki bajkd-vi chi cercate?, ecc.: cfr. i nn. 136, 160.

kwe quid (Arch. XV 437) che cosa? kusa vó-ti kui vd-ti
che vuoi? kus-j-e-lu cosa c’è? (2).

te (aggett. pronom. = quale) : ke om se-ti che uomo sei ?
142. Relativo. Ancora ki per ‘colui che’, come in

ital. : ki Pesta pàrd ra k$sta chi presta perde la cresta, pia
ki-t vàri prendi chi vuoi, andé da ki por gùté-ve andate da
chi può aiutarvi, ecc. Del resto poi ke, di persona e di
cosa, per ogni genere e numero, nel caso retto e negli obli
qui, spesso ridotto a semplice k per elisione con voc. seguente.
Raro ki, e solo quando non gli segua immediatamente il pro
nome proclitico di III sing. (n. 131 : cfr. Salvioni, Il dialetto
di Poschiavo, pag. 42); cfr. per altro il n. 131 nota 3, secondo
cui si può anche pensare a k’i.

143. L’inde in proclisi riesce a n davanti a voc., na da
vanti a cons. ; nell’enclisi a ne (3): di sod u n-d dei soldi ne
ha, et na duina te ne diamo, em na von me ne vado, pjé-ne
prendetene, i r-àù purtdv-ne ve ne han portato, ecc. Arch.
XV 437; ge. 147.

illic ha dato j in proclisi, j e, se finale, je in enclisi
(cfr. nn. 132 e n., 133, 135) : ej suina ci siamo, u j-é c’è, i je stàn
ci stanno, j-e mànk amnùj-ne vùù non ce n’è venuto neppur
uno, s-i pwàjgi ko eg-je vujàc se poteste esserci anche voi, ecc.

144. Indeterminati, numerici, avverbiali: vùn un tale,
vùiia, atr plur. ac (n. 51 c), femm. atra atre (cfr. n. 129),
r-atr-dn ‘ l’altr’anno ’ due anni fa, r-atra sàjra l’altro ieri, ecc.;
kàjk (n. 128) -a, femm. plur. kàjke {kàjke vote kàjk vote alcune
volte) (4) ; kajkùn kajkuùa e, più frequente, kajkadùii -a qual-

(1) Come plur. di so suo, il Gavuzzi (Voc. ital.-piem.,
s. suo) all. a so so allega pure sqj sbj.

(2) Con volere usato come verbo servile, e per esprimere
sfiducia, anche kx k-voti di-je che vuoi dirgli?, k-voti k-ej fòga
che vuoi che gli faccia? che cosa ci posso fare?, ecc. An
che k-vb-ti mdj ‘ che vuoi mai ’ che vuoi farci?

(3) Asti na : var. pedem. nu.
(4) Piem. kwajk kivejk anche pel femm. : kwajk volta

qualche volta.
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cuno, femm. plur. kajkadiine’, onidùù-a ciascuno (i); iiiln-bùn
‘ ninno (è) buono ’ è impossibile, fiun-dc niun altro, d pi
nùn kavdj non ha più capelli, nane nòve nùn nòve nessuna
notizia; kajkós (n. 35), nènie nàn (n. 105 n.) niente.

tòt, pi. tue, femm. Ulta -e\ pok, poki pojk, poka -e\ trop,
tropi trojp, tropo, ~e\ tòni, tanti tane, tanta -e\ v. nn. 51 a,
51 e: dtertdù (n. 113 n.) altrettanto. pardj (n. 11), femm.
paria -e simile, uguale; istég iste fi, iste fa -e stesso; di medém
usato solo in isteg c medém stessissimo, v. Salvioni in Rendic.
Ist. lomb. S. Il, voi. XL, p. 114. minka omniunquam
(Arch. XII 418, XV 438), minka-tdn ogni tanto, minka doj
màjs ogni bimestre (Narzole mika : cfr. Salvioni, Il dial. di
Poschiavo, p. 74 n.).

FLESSIONE DEL VERBO.

145. L’infinito presente è in -è -dj -e -i (2). Escono
in -dj avdj avere, savaj sapere, dvdj dovere, pwdj potere,
vurdj wdj volere, vardj valere (3). Pel passaggio da una
coniugazione all’altra: tundé (so. 63) tosare, cimare, prusiimé
(piem. pgrsùme) dubitare, sospettare, se è ‘ presumere ’ ; scajre
(piem. scajre) vederci; vuge (n. 41 n.) *videre  (Arch. XV
439)» Pjase piacere, gode (n. 103 n.), tgme temere; sànie sen
tire, parte partire, all. ai più frequenti santi parti, arnese
metter capo (detto di una strada: cfr. antsi n. 114, e piem.
nefe trasudare) : tasi risplendere ‘ lucere ’, misi (n. 94 n.)
‘ nuocere ’, ini tenere, gimi gemere, ki (n. 120) cogliere,
starni selciare; generi riprodursi ' generare ’ (4). Ancora

(1) Piem. certidùn certi-ùn (Cdo. càrti-jeliì) certuni, taluni :
per kiuajdùii da *kwajkdun cfr. n. 117.

(2) Piem. -é, -éj -éje (sg. 199), -e -i, -i\ Ma. -dj (cfr.
n. 8 n.) = -ère.

(3) Il Gavuzzi cita un ankaléj all. al comune ankalé osare
‘ incallare ’, e nel tor. v’ è pjaséj piacere.

(4) Piem. tace tacere, tene (Ma. tene) tenere, vfde vedere;
dòrve aprire, korve coprire, dorme, sòrte, sòfre, sente, serve,
bòje buje, mòre e, con l’attrazione dell’/, mòjre, ttife, all. a
durai, kurvi, diìrmi, siirti uscire, siifri, senti, sgrvi, biiji bol
lire, muri, tufi tossire. Var. pedem. keje * cadére (ig. 422:
Ma. kase cfr. n. 68 n.) ; rjeqe riuscire; Canav. prave (piem.
prùi) prudere rg. II, 125 ; Narzole mjé (piem. mejc) mietere,
pgsti prestare. Nel Gavuzzi, oltre al diffuso kùji all. a kòje
cogliere, trovo ancora rìinpi rompere, non del tutto ignoto al 
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ar'ùve rilve all. ad ariìvé riìvé toccare, aggiungere, solo per
l’inf. pres. e per la III pers. sing. dell’indie, pres. dove si
ha arùv rùv oltre al regolare arilva riiva : tròv (egli) trova,
trova (tu) (i).

146. Presente indicativo. Singolare: l’o di I persona
è caduto (2): la II esce in -i (3); caduta anche nella III la
voc. finale, tranne Va della prima coniugaz. (v. per altro
n. 145). — Plurale: I pers. -ùma (ge. 151 ; ig. 391; sl. 15;
po. 117) per la prima e seconda coniugaz., -ima per la terza
e quarta (4) ; II -z, cioè il conguaglio colla II sing. (5) ; III -u.
Per i verbi non soggetti del tutto a tali norme v. il n. 157 e sgg.

nostro dialetto: il cdo. misi (cfr. sg. 198: piem. nunse n. 94 n.,
uòse) può, insieme coi piem. tali tacere, pjasi piacere, pre
sentarci un fenomeno meramente fonetico. Ricordo infine
i dotti persuade persuadere, pugéde possedere, skade dgskdde
scadere, e con questi, solo per la forma loro di infinito dovuta
a ragione etimologica, gli ugualmente dotti kuntràe contrarre,
distrae distrarre; kunpùùe comporre, depilile, despùiie-, kustrùe
costrurre, distrae, sui quali si saran foggiati ridile ridurre,
kundùe, ecc.

(1) Pri. drok per droka cade (inf. druké ‘ diroccare ’).
Var. pedem. gunt-je per gunté-je scapitare, rimetterci ‘ giun
tare- ’ munte salire, gòge giocare; il Gavuzzi registra mdje,
dttslùe, iunbe all. a mujé *molliare mettere in molle, stilè
dgslingwé dis-liquare, tunbé cadere *tumbare, l’irregolarità
dei quali si limita per lo più all’infinito presente.

(2) Tor. -w. ig. 389; sl. 13.
(3) L’ -i finale della II sing. e plur. di ogni tempo nel

tor. passa in -e (ig. 390) : it pense pensi, i k$rde credete, it
kantave cantavi, ecc. Il fatto non è limitato alle forme
verbali, avendosi armare armadio, testimone, prqpe, d-akorde
(piem. armari, propi, ecc.), ecc. : v. per altro so. 70-71. — Il
saluzzese (e credo anche il cuneese, so. 71) conserva sempre
il -x finale, fuorché nel pres. congiuntivo (so. 80, 86) ; il piem.
soltanto nelle voci interrogative seguite da -tu (tor. -tu) encli
tica (n. 136 n.), e nelle monosillabiche : Arch. II 399 ; sl. 15.

(4) Notevoli andóma dòma, seguiti spesso da sii, la, e
usati come eccitamento a bovini, od anche nel senso di fini
scila, finiamola, ecc. — Piem. -ùma, e per la quarta -jùma
(sg. 199) : il Gavuzzi (Voc. ital.-piem.) adduce un tor. -ùmu
-jùmu.

(5) Accanto a questa forma mi si attesta anche quella in
-dui per la prima e seconda coniugaz., -ivi per la terza e
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147. Presente congiuntivo. I e III sing. -a; II sing.
e plur. I e III plur. -u. Pel regresso dell’accento nella
I plur. v. ig. 410; Arch. XV 441.

148. Imperativo. II sing. travaja lavora, kur corri,
drdm dormi, finip finisci (1); II plur. turné (ig. 397) ritor
nate (2) ; avdj abbiate, savaj sappiate (anche = abbi, sappi) ;
kure correte (3), drubi aprite, fini, ecc. : rg. II 150. Per
la I plur. serve l’indicativo.

149. Gerundio: -ani per la prima e seconda coniugaz.,
-ini per la terza e quarta (n. 105) ; preceduto ordinariamente
da aù'. an-travajdnt lavorando, an-savdnt sapendo, an-vugint
vedendo, an-drumint dormendo, ecc.; v. inoltre il n. 159 (4).

150. Imperfetto indicativo. I e III sing. -ava per la
prima coniugaz., -djva per la seconda, -iva per la terza e
quarta : II sing. e plur. -avi -àjvi -ivi : I e III plur. -dvu -djvu
-ivu (5): per l’accento v. ig. 410.

quarta, men frequenti -dvu -ivu (cfr. so. 77) : per alcuni verbi
essa è la sola usata (v. nn. 156, 157, 158, 159), ed è poi costante
nelle voci interrogative: kantd-vi -vu cantate? (Gua. kantd-vu?
cfr. Arch. XV 15), drumi-vi dormite?, ecc.: cfr. il n. 160.

(1) tròv trova (cfr. n. 145). — I verbi incoativi hanno
V-if nelle persone del pres. indie., eccettuata la I plur., in
quelle del pres. congiuntivo e nella II sing. dell’imperativo:
tuttavia, in var. pedem. si ha normalmente kapi^uma inten
diamo, finifi (imperat.), ecc. ed -if anche fuori del presente.

(2) Ma., Ve., Pri. mangé mangiate, turné (infinito mangé,
turné), ecc.: nel Gavuzzi (Voc. piem.-ital., pag. 359) v’è un
maginé figuratevi !

(3) Non è da pensare a cùrrite che avrebbe dato kuri.
Si potrebbe ammettere, pel tor., una forma ricalcata sull’in
dicativo (cfr. n. 146 n.), ma nel dialetto nostro le due forme
non coincidono. Coincidono invece in esso, e nel piem. in
generale, per tutte le coniugaz., la II pers. plur. dell’imperat.
e l’infinito : fanno eccezione un maginé del Gavuzzi e, in al
cuni paesi, i verbi della I coniugazione (v. n. 148 n.), ma per
contrario in var. pedem. (Volpiano), a quanto mi si assicura,
occorre andar a mangdr andate a mangiare, dove l’uguaglianza
delle due forme riesce evidente. Non è dunque lecito il
credere senz’altro ad un infinito usato con valore di imperativo?

(4) Piem. -dnd per la prima, -énd per la seconda e terza,
-jénd (sg. 200) per la quarta.

(5) Alba (contado) -éva -évi -évu per la prima (rg. II 257 ;
so. 84). Tor. -ava -avi -dvu per la prima; -ia -ii (tor. -ie)
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Spesso i verbi della seconda coniugaz. (v. n. 159), più di
rado quelli della terza, assumono le desinenze della prima.
Oltre ad -àjva, cioè nella I e III sing. della seconda coniu
gazione, si ha ancora -è : avé aveva, savé, ecc. ; inoltre disé
diceva, fase faceva, e, per analogia, stasò stava, dosò, andasé,
tniié teneva, amnisé veniva (1) ; forme ormai poco usate
(n. iss

isi. Imperfetto congiuntivo. I e III sing. -àj$a (ta
lora -djf), II sing. e plur. dj(i, I e III plur. -dj$u per la
prima e la seconda coniugaz. : -i$a (talora -ff), -ifi, -ifu per
la terza e la quarta (2). Quanto all’a finale v. ig. 399.

152. Per il perfetto è usata la forma perifrastica (3).
153. Futuro. Sing. I pers. -0 (ig. 402), II -àj, III-a:

plur. I -urna, II -avi -dvu, III -dù (4). Rispetto all’atteg
giamento del tema, ricompare r perduto nell’infinito, e dile
gua l’e protonico che lo precede (ge. 152) (5) : bajkro cercherò,
vugriuna vedremo, santirdvi sentirete, ecc.

-iti per le altre (scrivo -ia -ii -iti per adottare la grafia più
comune; ma dopo V-i- mi par si avverta, sebbene leggero,
un /, che talora compare nei giornali vernacoli : v. ad es.
avija, skrivija, pudriju, ecc.).

(1) Apprendo che Mo. ha pure -àj per la II sing. e plur.,
-dii per la I e III plur. : savé sapeva, savdj sapevi, sapevate,
savdii sapevamo, sapevano.

(2) Piem. -éjqa, -éjfi, -éj$n per le prime tre coniugaz. ;
-jéjga, -jéjfi, -jéjqu per la quarta. La spinta a questo uni
forme -éjf- è venuta, secondo il Salvioni (kj. 129; sg. 211 ;
vp. 527-8 ; po. 99-100) da stejg- dej$- fejg- (= staéss- daéss-
faéss-), dove 1’ -ej era foneticamente legittimo : cfr. pure Arch.
XV 442.

(3) Alcuni vogliono ravvisare un perfetto nel ve'» ke na
vàia * avvenne che una volta ’, con cui si iniziano le storielle.

(4) Non di rado i verbi della terza coniugazione seguono
quelli della quarta : u pjuvirà all. a u pjuvrd pioverà, ecc. —
Tor. : sing. I -ó/, II -às\ plur. II -óve. Var. pedem.: sing. I
-«, II -é\ per la II plur. il Gavuzzi oltre ad -óve ci dà -éj -é,
e, per ‘ sapere, potere, volere, dovere ’, anche -i. A Ve.
II plur. -dj, che serve poi anche per la II singolare. V. del
resto il pres. indie, di ‘ avere ’ (n. 157).

(5) Può rimanere per altro, nel fut. e nel condiz., se la
caduta importi difficoltà di pronuncia : piem. ktinkurerd, file-
ras, parlerunia, arlegreria, disneria, ecc.
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154. Condizionale. I e III sing. kantràjva, skrivràjva,
drumifàjva\ II sing. e plur. -àjvi\ I e III plur. -àjvu (1).
Per la I e III sing. è pure usata, ma va facendosi rara,
l’uscita in -é (cfr. n. 150: ge. 153).

155. Participio passato. Debole: -d per la prima co-
niugaz. e per ogni genere e numero (n. 120: ge. 154); -ti
maschile sing. e plur., -uja -uje (n. 103 n.) femm. per la se
conda e la terza (2); -i masch., -ia -ie femm. per la quarta (3).
Fanno eccezione vestii vestito, antsu uscito, nusii (femm. vg-
stùja, ecc. : inf. vgsti antsi nasi n. 145), e runpi (cfr. n. 145 n. ;
anche runpli) all. a rut rotto.

Non infrequente per la prima coniugaz. la forma accor
ciata, con valore di aggettivo : visk acceso, dgstig spento,
màsc (femm. mgsca\ cfr. n. 12) mischiato, sbaj socchiuso, àng
{auge intaccare, scalfire), striìs (Arch. XV 410) logoro, pàli
pos pane raffermo, arpós riposato, tuk impolminato, kubi ac
coppiato, pari, ecc. (4).

Forte: pjànc pianto, pàrs perduto, duvdrt aperto, skrit,
rut, kòc {kose cuocere il pane), in luogo dei quali sono usate
spesso le forme deboli pjansù pardii durbi, ecc. (5) ; mot

(1) Tor. kantria, kantrie, kantriu'. var. pedem. -ava -avi
-dvu (Ve. kantrdva, ecc.), -éva -évi -évu, -éjga -éjgi éjgu (kan-
tréjga, ecc.), -iga -igi -igu.

(2) Ma. -i, -ia -ie (n. 31 n.). Piem. -ù, -ila -ùe'. anche
qui (cfr. n. 1500.) dopo Vii credo di udire un leggero v, che
talora compare in giornali vernacoli {vnicua, venuta, kuncediìve
concedute, ecc.); esso è poi spiccatissimo a Ve., dove -ùto
-ùta — ii -uva', pardùva perduta, kuntsiive conosciute, ecc. —
rubatitva e punsiiva (n. 103 e n.) di Cdo., stanno ad attestare
che la forma primitiva del participio era -uva -uve, la quale poi
passò nell’analogia di-Ita, lasciandosi dietro quei due, perché
per essi, fatti sostantivi, si era perduta la nozione del participio.

(3) Tor. servii servito, sentii sentito : a Treiso (Alba) parmi
d’avere udito un surtli uscito (cfr. serve sente sòrte n. 145 n.).

(4) Piem. stup chiuso, turato, kuméng cominciato, dgskùng
scapigliato, briis bruciato, anbóg capovolto, bocconi {anbugc
n. 109 n.), stiiv stipato (cfr. Cdo. sarà stiv chiudere ermetica
mente), strupi storpio, arstrubi ristoppio, ecc. ; var. pedem.
ndusi nauseato, dgsnij spento (dgsnié spegnere). Per tali
formazioni cfr. ig. 407, 539 J RG- H 333, 402.

(5) Cosi un antico pjuf, di cui si conserva sicura memo
ria, ha ormai lasciato definitivamente il posto a pjuviì : accanto
a na nato, già spunta uu nagu.



IL DIALETTO DI CASTELLINALDO 15

mol(i)to (n. 73), visi veduto; pris (cfr. sl. ii) ‘ preso ’ che
s’incontra soltanto in visi e pris * visto e preso ’ — detto fatto.
Inoltre armis 1 2 3 4 rimiso ’ *- mìsu usato (se è da armate rivendere,
cedere), anprumis promesso, skus nascosto, stàjs dgstàjs teso,
disteso, spàjs speso, atifàjs offeso, scof schiuso, vunc unto,
girne giunto, aggiogato, tane tinto, stane soffocato ‘ estinto ’,
strane {strànie stringere la carrata col verricello), fjolt assolto,
generalmente adoperati con valore di aggettivi, cioè come attri
buti o con essere, mentre con avere assumono la forma debole.

156. esse. Inf. efe. Pres. indie., sing. siiti', sej, c\
e', plur. suina (ig. 447); sàvi sàvie-, sun (1). — Pres. cong. :
I e III sing. sia, II sing. e plur. sii, I e III plur. siti', rari
seja, seji, seju, rarissimo, per la I e III sing., se (cfr. n. 150).
Imperativo : II plur. efe siate (2). Gerundio : an-sànt es
sendo. — Imperfetto indie. : I e III sing. era, II sing. e plur.
eri, I e III plur. efir. si osservi per altro che a tali forme
sempre va premesso un j parassitico quale estirpatore di iato :
mi e jera mi jera io era, tit jeri tu eri, kjàl 11 jera, ecc.
(anche = io c’era, tu c’eri, ecc.) (3), la concrezione del quale
sarà stata agevolata dai frequenti casi in cui esso, come pro
nome od avverbio proclitico, era legittimo (v. nn. 131, 132,
143). — Imperf. cong. : I e III sing. fifa fif, II sing. e plur.
fifi, I e III plur. fifu (anche fiifa fùf,fùfi,fìtfii). — Futuro:
sing. saro, saràj, sarà ; plur. saruma, saràvi, saràù. — Con
dizionale: I e III sing. saràjva saré (Arch. XV 444: cfr. n. 154),
II sing. e plur. saràjvi, I e III plur. saràjvu (4).

(1) Di so, sej per la I sing. v. n. 23 n. Per e di II sing.
da anteriore *ei es v. Arch. XV 446, no; ge. 150: Pri. se\
Cdo. anche saj tirato su aj daj ecc. ; Ma. Ili sing. anche ej. —
Pieni. II sing. ses (cfr. n. 146 n.) ; plur. seve, di cui v. il
n. 159: il ben diffuso sej (Ve. sàj) allegato dal Gavuzzi, è
pur rilevato dal Nigra nei Canti pop. del Piem. (repert. less.),
come il se dello stesso Gavuzzi già si trova nella ediz. origi
nale del Pipino ; notevole infine il si del Canavese, Moncalvo
sij\ v. pure so. 106, ge. 95.

(2) Serve anche per la II sing. (cfr. n. 148). — Piem.
II sing. ef, sii', plur. Cfi, sii (Gavuzzi). — Tor. II sing. sia
(Gavuzzi sie per ambi i numeri).

(3) Ad evitare r i bambini usano un imperf. analogico
jeva jevi jevu, come, ad evitare f, si valgono di vifa nifi vifii
per l’imperf. cong.

(4) Tor. : condizion. saria, sarie, sariu ; fut. saràj, saràs,
ecc. ; Il plur. sareve. Per la II plur. il Gavuzzi registra 
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157. habere (1). Inf. avaj. Pres. indie.: sing. ò
(n. 23; kj. 129; Arch. XV 445 n.), dj, a\ plur. urna, avi àvu,
dii (2). — Pres. cong. : I e III sing. aba, II sing. e plur. abi,
I e III plur. abu (ge. 133) (3). — Imperativo : v. n. 148 (4). —
Gerundio: an-vànt avendo. — Imperf. indie.: I e III sing.
ava, ed anche ave (n. 150), II sing. e plur. avi, I e III plur.
avu, v. n. 159 abedex raro avàjva, avàjvi, avàjvu. Imperf.
cong.: I e III sing. avàjva ed avàjf, II sing. e plur. avàjfi,
I e III plur. avàjfU', anche àjfa àjg, àjfi, àjfu (vp. 528). —
Futuro: avrò, avrdj, avrà', avruina, avràvi -vu (5), avrdn. —
Condizion. : I e III sing. avràjva ed anche aure (n. 154),
II sing. e plur. avràjvi, I e III plur. avràjvu. — Partic.
perf. : avù.

158. ‘sapere’ segue ‘avere’: quindi pres. indie.: so,
saj, sa ; suina, ecc. — Pres. cong. : sapa, sapi, sapu. — Partic.
perf. savù (raro sapiì) (6).

159. Verbi anomali :

ancora un piem. saréj (Ve. saràj}, e un tor. (?) sarà che è
già in Alione (Arch. XV 447). — Cdo. talora savrd sarà.

(1) Non rara l’aferesi dell’a nell’inf., nell’imperat. e nel
participio. — Di r profetico v. il n. 131. — Pel piem. v. Ga
vuzzi, Voc. ital.-piem.

(2) Sing. pers. I: tor. dj (rg. II 240), var. pedem. e
(sl. 14), u un (ig. 454): II, tor. as (n. 146 n.)> var. pedem. e-,
Pri. a in proclisi (t r a fa bàn hai fatto bene : cfr. se sei,
n. 156 n.). Plur. II: tor. eve (n. 159 abedx v. per altro
ig. 454) ; Ve. àj, Val di Tanaro ej anche pel sing. (ej di sing.
può ridursi ad <?: tre fa ben hai fatto bene).

(3) Tor. abja, abje, abju (pel b cfr. Arch. XV 423; Pred.
64-5): ma. eba, ebi, ebu (cfr. Arch. II 401; ig. 454).

(4) Tor. : II sing. abja = habeas : il Gavuzzi ci dà abje,
e, pel piem., abi.

(5) Piem. avreve, ed anche avrò, secondo il Gavuzzi : Ve.
avrdj, Val di Tanaro avréj, anche per la II sing.

(6) Pel piem. il Gavuzzi, oltre a seve sapete, ci dà pure
sej, se (cfr. cdo. ar-e bel, se ‘ è bello, sapete! ’, ecc.): Ve.
sàj. — Tor. : pres. cong. sapja, sapje, sapju ; imperat. II sing.
sapjax Gavuzzi, piem. sapi per la II sing., tor. sapje per la
II sing. e plur. — Ma. : pres. cong. sepa sepi sepie ; imperf.
cong. anche sajfa all. al più comune savajga. Ho pure
udito, a Cdo. ed altrove, un pres. cong. saba sappia, tirato
evidentemente su aba.
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159 abcde. Su don do, si sono poi foggiati sten sto, voii
vo (n. 23 n.) e, credo, "anche din dico. Can. don ston von
(ig. 457) ; var. pedem. duii stufi vun, ed anche un (n. 157 n.)
ho, e fuù (so. 100) faccio; Ma. dag stag vag, e dig (all. a
dii) dico, sulla cui azione analogica v. ig. 457, ls. 188, so.
100, po. 106, ge. 95, Arch. XV 23. — Per la II pers. nel
tor. v. n. 146 n. — Plur. II: piem. deve steve, feve fate, evo
(n. 157 n.), seve (nn. 156 n., 158 n.); inoltre su deve si è fatto
andeve andate. Questo -ve, secondo il Salvioni, altro non
è che il pronome, e vien suffisso a verbi nei quali, tolto il -ve,
si avrebbe un monosillabo (sg. 204-5): questa unione è pro
babilmente avvenuta prima nelle voci interrogative (n. 136 n.),
conservandosi poi anche nelle altre, e, per var. pedem., non
soltanto nelle monosillabiche (n. 146 n.). Il Gavuzzi ha de
ste fe che dice torinesi : Ve. dàj stàj fàj vàj andate, àj
(n. 157 n.), sàj (n. 156 n., 158 n.) ; Val di Tanaro dej stej ecc.
usati pure per la II sing. — Nel pres. cong., oltre alle forme
che hanno per base l’una o l’altra di quelle sopracitate per
la I pers. sing. del pres. indie, (differisce in parte Ma. con
dega stega, ma poi vaga) mi par degno di nota il canavesano
daja dia, staja, vaja vada, e faja faccia. — Imperfetto indi
cativo. Su diva diceva, e fava influirono certamente dava
stava, come tutti insieme diedero luogo ad ava aveva, sava
sapeva (kj. 130; cfr. pure rg. II 253), ecc. — Per disava
fasava dosava ecc. v. il n. 150, rg. II 257: disé fase dose ecc.
v. il n. 150; cfr. se per seja del n. 156, il n. 36 e n. con
esempi di -é da -eja, ai quali si può aggiungere un cere, or
mai fatto raro, per cereja (n. 86), Arch. XV 444 dove si allega
dall’Aliene un sarò per sarda sarebbe, XVI 112-3 ove il Pa
rodi parla del genovese -e -ce da « -oca (da anter *-éyaI)  » e
l’-o? dice usato oggi soltanto nella I e III pers. sing. del con
dizionale: piem. disia fasia dasia stasia andasia vnisiaNWxvwa>,
tnisia teneva (ig. 458), Cuneo vusia voleva. — Nel gerundio
il piem. oltre a disénd fasénd ha dasénd stasénd andasénd
vnisénd tniiénd all. a dand stand anddnd vnend tnend ; di uso
raro la prima forma nel cdo., e solo costante fasant nella lo
cuzione andé via fasdnt * andar via facendo ’ lavoricchiare. —
Participio perfetto: di faj v. kj. 125-6; cfr. n. 100 n. Fre
quente fac davanti a vocale ; fac-a-nidii fatto a mano, fdc-an-kd
di fattura domestica, fac-ara-buùa fatto alla buona, sempliciotto.
Piem. fajt dajt stajt anddjt (ig. 460), e talvolta anche pjajt
pigliato ; Ma. e Ca. da sta, talvolta anche fa e di detto, forme
che Cdo., in ciò d’accordo col piem., adopera solamente con
pronome enclitico; v. i nn. 95 n., 160.

159 c. Riguardo a diti, Ma. dig e dis dico, v. il n. pre
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cedente ; var. canavesane di dice. Tor. : pres. indie, diu die
dis, plur. djuma die diu\ imperat. II pers. sing. dis\ imperf.
cong. djejga (vp. 528) ; part. perf. dit. Piem. : anche disa disi
disti pel pres. cong. ; var. pedem. disuma (donde tnisuma te
niamo, vnisuma veniamo) per la I pers. plur. del pres. indie.

*59 /• V. i nn. 17, 89 n. : tor. pres. indie, sing. tenu tene
ieri, plur. inuma tene tetìtr, pres. cong. iena teùe tenu\ imper.
II sing. ten. Altrettanto avviene per le forme corrispon
denti di ‘ venire ’.

159 h, i. Mo. : pres. indie. II pers. sing. vòj vuoi,
pòj puoi. Per interrogare, Torino ha vòs-tti vuoi? pòs-tu
(v. n. 41 n. : Cdo. vò-ti pò-ti n. 160), Cuneo vòs. — pòri por
pòrti sono, come è noto, coniati su ‘ volere ’ (ig. 462) : invece
di pòr può, si ha po nell’adagio munté munta ki po, kalé kala
fina n bo (= salire sale chi può, calare cala persino un bue),
che per altro potrebbe essere importato (cfr. Arch. XV 445 n.).
Su ‘ volere ’ (piem. vurej cfr. n. 69 n., all. a vuléj ; Ve. vràf)
si fondano ancora, pel odo., il futuro e il condiz. di ‘ potere
su questo poi, a sua volta, ‘ volere ’ forma pel cdo., la I pers.
plur. del pres. indie, (piem. vuruma, regolarmente), tutto
l’imperfetto indie, e cong., il gerundio e persino l’infinito, e,
pel torinese, secondo il Gavuzzi, la II pers. plur. del futuro
{vtidre vudri, su fiudré padri') e tutto il condizionale (yudria,
ecc., su pudrid)'. di vusia (Cuneo), v. il n. 159 abede. — I
partic. perfetti vtijù puQti hanno per base il presente; vurgù
di Ve. (s’incontra pure nel tor. all. ai regolari vurù vaiti)
sarà modellato su fitiQu (cfr. per altro, a proposito di un avsti,
ge. 154). A Ma. e Ve. i pres. cong. vòja paga hanno an
cora promosso un dòva debba (cfr. dòv deve, di Narzole) (1).

160. Le forme verbali seguite da pronome enclitico la
sciano cadere l’atona finale (nn. 35, 43, 47, ecc.: 135, 136,
137; cfr. anche po. 103): i partic. femm. da -ùta -e Ita -e
prendono la forma del masch. sing. : ar-é mniija è venuta,
ar-é mnù-me dausin mi è venuta vicino ; i siiti surtie sono
uscite, i siiti surti-ie dati-mòti ti sono uscite di mano, ecc.
Per daj staj faj die v. il n. 159 abede.

Quanto alle interrogazioni (n. 136), sono specialmente da
notarsi le forme di II pers. sing. del pres. indie. : e-ti se-ti
sei?, a-ti hai?, sa-ti sai?, da-ti va-ti sta-ti fa-ti dai? vai? ecc.
(v. Arch. XV 407, 440 n.) (2), e naturalmente anche del fu-

(1) Ricordo qui il raccorciamento proclitico di bsotia in
bsa: bia ke votia bisogna che io vada, ecc.

(2) Di pò-ti puoi? vò-ti vuoi? v. il n. 159 hi.
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turo: pagra-ti pagherai? santira-ti sentirai?, ecc. (i). — In
questi stessi verbi si perde il n finale della III pers. plur., e,
per * essere anche quello della I sing. : su-ni ini sono io?,
su-ni gròq sono grossi?, stà-ni bàli stanno bene ?,’ecc.
(n. 136) (2).

SUFFISSI E PREFISSI.

16 1. -us -a. Deverbali o postverbali : braj grido, drqk
rumore ‘ dirocco ’, bòt arbot germoglio (bùté germogliare),
grin. risa, ardriq assetto, ordine (ardrifé 1 2 3 4 5 raddrizzare ’), pru-
sùm sospetto, prulùng rinvio, arsig risico, boj bollore (3), gag
(Ro. XXXVI 244) letto delle bestie, gàin gemito; arlia notto
lino ‘ rilega ’, inesca miscuglio di fieno e paglia, dgsmàntja
dimenticanza, skòrqa scorciatoia, tanbùqa crepitacolo, mangiava
(che fa presupporre un *mangiugare\  cfr. berg. maiìiìga sg. 222)
foraggio; au-lùk al buio ‘ al tocco ’, an-pgsta in prestito; ecc. (4).

162. -ius, -ium -ia. Di akordi, stórni, àndi v. rg. II 404:
per altro il Salvioni pensa che l’t di andi come quello del
piem. voli volo, rappresenti un anteriore -ico o -ito (sg. 222),
coi quali sia pur ricordato dqstàndja distesa, estensione, q.
‘ distèndila ’. sùpàrbi superbo, rudi ruvido (5).

(1) Per la seconda plur. servono le forme del pres. indie.
(n. 159) e del futuro: quanto agli altri verbi v. il n. 146 n.

(2) Pri. suù-ni, stàn-ni, ecc., e così, credo, anche a Ve.:
cfr. ge. 150. — Piem. sun-ne mi sono io?, a staù-ne ben?, ecc.

(3) Cfr. Ma. buj bigoncia pel bucato: piem. buja Arch.
XVI 487-89.

(4) Di cuka sbornia e cuk ebbro v. Ro. XXXVI 238-40.
Canavese siila legaccio (piem. sulé allacciare) : piem. kreq
(rg. II 398) aumento, pjur pianto, strem ripostiglio (stermé
extremare Arch. XV 297), butega d-artàj pizzicheria ‘ rita
glio slunga sessitura, bejva bocca, ransa frullana (Arch.
XVI 464), sòrba sifone, ecc.

(5) Govone ànti (Cdo. ànt} marza: piem. disturbi disturbo:
di rejdi (all. a rejd} rattrappito, v. rg. II 410. Non so che
dire del cdo. seti cicatrice (piem. set strappo), nè del piem. seti
sedile. Voglio ancor qui citare kintànja anditino fra il letto
e la parete, intercapedine (di Narzole : piem. kintana chiassuolo
quintana); skorqja scorza, corteccia, stónqja, kaqja, spiar) a
puzza, spreqja all. al più frequente spreca fretta, di Cdo. ; gesja
chiesa, sansivja gengiva, stiìvja stufa, parperja palpebra (piem.
porpora} di var. pedem. ; piem. morja all. a mora negra; inoltre
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163. -arìa (rg. II 406) : gargaria accidia (gafg pigro),
flardaria (ììard schizzinoso, frignone), farqaria fingardaria ipo
crisia, bausardarta bugia, fulataria balorderia, masuaria (pieni.
masualaria) colonia, manicarla (manna giornaliero) opere, san
itaria senseria, sartufaria sartoria, traturaj-ia trattoria, an-
pusturarla impostura, ecc. (1).

164. -BiLis : muràjvu affabile, gentile ‘ amorevole ’ (2).
165. -aceu : ranno ‘ liscivaccio pifindQ scolo del

letamaio, puvrd$ polverio, fangd$ pantano, grondando spilun
gone, pura^a. cipolla selvatica, tirala tralcio fruttifero, pajaqa
pagliericcio, ecc. (3).

166. -iciu: hivàjg stantio ‘ covaticcio ’ (sg. 211 n.), ujdj$
cogli occhi affossati, fiimdjf fumido, affumicato, slavdjf slavato,
vaka stalàj^a vacca stalliva, brùsdjf ni., sarvajiQ odor di selva
ticume, smujiQ acquitrino ‘ molliccio é itimif (Ve. citimdjf}
gemitio, gramuri$ scotolatura, spnig riccio della castagna
(piem. pnif * penniccio ’), kupig occipite (4).

cdo. kalandgrja specie di vespa nericcia, Neive maldndgrja (piem.
malandrà infermità, acciacco), e qualche altro. pandstgrja pa-
nicastrella, al Salvioni par derivato da un anteriore *panjastra.

(1) Piem. : avukataria avvocheria, caparla vasellame, dru-
laria piacevolezza, d^sdòjtaria malagrazia, fajtaria conceria,
fundikaria drogheria, maskaria fattucchieria, pestarla baccano,
skivjaria schifezza, skrusaria sporcizia, sturdjaria storditezza,
vakaria cascina, tensaria tensjaria tintoria, faturaria fattoria,
kanturaria cantoria, kunfitùraria pasticceria, ecc.

(2) Piem. : duinestjejvul dimestichevole, spendjejvul spen
dereccio, regejvul segaticcio; Ma. gradiva che s’ingrassa fa
cilmente.

(3) Pri. : irapwajràq trappola, pecaga coperchio del tor
chio; Afa. a-gatdQ carponi: piem. spùvdQ sputo, skarmdf afa
(cfr. ant. gen. scalma calore, afa Arch. Vili 387), sangdg san-
guaccio, sànie, ramala scopa, fiìva(a cicuta grande, rava gè
vaiolo selvatico, ecc.

(4) Ma. éua stanajga acqua stagnante ; Sda. tardii funddjg
terreno ricco di humus ; piem. purkéj$ caramogio, drukéjt;
drukig casa in rovina, cilméjg cùmiq cqiiiìq tanfo, surséjq sursiq
scaturigine, tajiQ bosco ceduo, murtig acquitrino, arpusig mag
gese, pulpif polpaccio, pcndlf pendio ; kuvi$ stantio, (Arch. XV
120), argif raffermo, stanti^ e tardiq all. a stanti lardi’. Canav.
burdif (cfr. piem. borda festuca) spazzatura, fundig fondaccio,
kugif giaciglio. Per tutto questo v. vp. 525. Di panig
panico, panica panicastrella v. rg. Il 416.
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167. -uciu : gandrùf ghianda, taru$ terriccio ; maratjÙQ
malaticcio ; kanuQ cagnucciaccio, bgsciiga bestia di poco valore
e di cattiva indole, ecc. (1).

168. -oceu : turóQ randello appeso al collo dei bovini
indomiti, ganboga gavio : karùg carro con due ruote, cimù$
cimosa staccata dalla pezza, cimuga cimosa. Cfr. Thomas,
I, 52 (2).

169. -aclu (3): sardj saracinesca ‘serraglio’, spartjdj
solco di confine, limite, strgmfàjdj mezzo divisorio, tramezzo,
spurdj fiocco, tnaja tenaglia, kurnaja cervo volante, kagaja
bastone con mazzocchio per giocare alla palla di legno, ecc. (4).

170. -iclu : prusij piccola porca {pròs porca * proce
ls. 73, Arch. XVI 117); vardj (n. 71) vailetta inclinata, van-
(dj fronde che si fan seccare pel bestiame, garndj crivello,
pardj (n. 11); kuratia corserella, gangia (piem. grangia) vitic
cio. In fùsij fucile, v’ha sostituzione di suffisso. Non
so se qui spetti kardj trasporto (5).

(1) Piem. favÙQ favule ; kaplù$ cappelluccio, barbica bar-
buccia, ecc. A Cdo. -wf alterna spesso con -ile di analogo
significato spregiativo, specialmente se nella parola non vi sia
altra palatina: urtùc (da ort orto), surdarùc soldatuccio, su-
miìca {soma asina), ecc ... : degni di nota ancora lapdc pac
chione, mangione, baurdc sbraitone {bauré abbaiare).

(2) Piem. gard$ (var. pedem. garpe) mastello, ganbÓQ
storpio : gallica ventilabro, cardale {carlina acaulis Linneo)
camoleone ‘ cardocce ’ : Narzole skalùQ palo vecchio e rotto,
Ma. barbuta rasiera del pungolo.

(3) Non è sempre facile distinguere nettamente fra -clu e
-liu, come ha avvertito il Meyer-Lùbke (rg. II 421, 422, 439).

(4) Piem. pjumdj {stipa pennata Linneo) lino delle fate,
sirenidj suldj (n. 161 n.) legaccio, munddj caldarrosta, skarsàj
callaia, varco, puntdj puntello, njaj covile di terra cotta, mu-
skdj paramosche, pènero; saraja imposta, plaja all. a plòja
(n. 171), karta qernaja carta di scarto: Ijaj (citato dall’Euse
bio in Alba Pompeia del gennaio 1909), Cuneo puqdj secchio,
Narzole stupdj turacciolo, fuàj mèsere, velo da contadina, guaje
le due parti mobili del giogo, che abbracciano il collo dei
bovini ; Can. rugdj plur. morbillo.

(5) Ma. dpstij * tgstij (var. pedem. dgsti'. v. tfsti n. 176):
piem. ni'tsij sansa *nuciculu, tùrbij turbine, turbinio, pruvéj
catena dell’aratro, kanéj canna palustre, parméj (= guaje
n. 169 n.); navia nottola, nottolino: Canav. guléj collo grasso,
pappagorgia. Saran da -ilia il cdo. vuratia uccellame, i
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171. -uclu: fruj veruculu (n. 78 n.), vangùj rimasuglio;
vuja ago acucula, pantija giogaia (cfr. Nizza Monferr. tuajd),
manuja ansa, ploja (Arch. Il 343) buccia (1).

172. -agine -igine -ugine: burasu (piem. burds) borrag
gine, rugasti morbillo ‘ rossaggini ’ ; tgr listi uzzolo (piem. tgrlu
tgrla : cfr. tgrlé sau tgrlé saltabeccare, corvettare), ankwisu
(n. 46: piem. ankjiUu ankiìétì)'. cfr. il n. 127 (2).

173. -ulu: arbébula ribeba, siviera (n. 9), gitura galitura
(n. T3)> galótura ghiacciolo (di strada fangosa), baiò tur a pal
lottola, bùnbura bomba, irpvtira tregua, vidura vilucchio, se
è vitula (n. 103 n.), bjura (n. 108: piem. bélurcp)\ abréura
ebrea (masch. ab ré ti} (3). In papatu giaggiolo, e fugatu
(n. 202) tassa di famiglia, vedremo due derivati rispettiva
mente da ‘ papavero ’ e ‘ fuocatico ’, con sostituzione di suf
fisso (cfr. var. pedem. guaiti tassa sul bestiame = cdo. stiage
‘ giogatico ’).

piem. runsie rumansie frastagliume, rantagie pattume. Cu
riosi gasilja acacia (piem. gasici) di Mo., e cdo. andilje indi
via, con sostituzione di desinenza.

(1) Narzole tanuja tana; var. pedem. patùj cenci, panni
lini (cfr. paia straccio), piem. ratùj mammolo, citùj cittino
{cit piccolo), coi quali vadano masnùj ragazzuccio (masnd bam
bino, ragazzo n. 127 n.), frangùj branbùj igrttij all. a fran-
gwel fringuello, brunbu tralcio tenero, tortici randello, tortore;
pagarùj all. a pagarti passo, appassito. Vgrtùj volgolo, cggtij
(var. pedem. cibùj) fondiglio, fgrfùj frugolo, e qualche altro,
mi paion deverbali.

(2) Ma. kravasu (piem. kravaju n. 127 n., Sda. kpavàna\
cfr. cdo. pjantasu = piem. pjantaju pjantdj pjantia var. pe
dem. pjantana, col quale ultimo gioverà appaiare il piem. pru-
vana propaggine ; inoltre runkaju runkaja fusaggine = mil. ron-
kazeri), Ma. ajrisu irritabilità (cfr. ajr ‘ acre ’ n. 101), piem.
priivisu spruvisu (n. 127 n.), kaliisu (Neive baristi) all. a kalgsti
kalesu fuliggine; malgsu larice, se è mellìgine (Arch. XV 119).
Riporterò ancor qui, dal Gavuzzi, lungajna lungaggine, bru-
dajna broda, dugajna dugejna dolciume.

(3) Piem. lapula lappa bardana, tndmula soppiattone (cfr.
cdo. manta ceffone), briiiule prùgnolo, briiìókula bgrtiokula
(all. a bgriiokd) bernoccolo, gerbula (all. a gerb strebbiaccio, e
gerba covone) sodaglia, mannello, virò tuia all. a virola girello,
vinkula-kunvinkula pervinca minore. Narzole bargia = cdo.
bprga n. 24 ; Sda. valótura ni. ‘ vallottola ’.
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174. -eolu -ariolu: lino funicolo, frico frittella, kauqi-
najrò calcinello, langajrò abitante delle Langhe, limaqqra
lilm- lumaca, famjore (n. 26), brusajrora intertrigine, ecc. (r).

175. -ale: kanavd canapaia, manovra manfanile, vgrgd
vetta del coreggiato, faudd grembiale, bjd pubblico serbatoio
d’acqua, armund albicocco, stradutdl paraferna; respunqdl re
sponsabile (2).

176. -ile: accanto ai noti bari purqi (n. 127) manti to
vaglia, trovo testi laccio di cuoio avvolto alle coma dei bovini
aggiogati, tansil vitigno che dà uva di sugo assai nero; mar-
kantil -a commerciabile (3).

177. -ule: kaqù (piem. kaqùl) romaiolo (4). Sian pur
qui citati Ifimnù loppa di legumi, e guru ventresca ‘ golule

178. -alia: urturaja ortaggi, rafataja ragazzaglia, brun-
daja (piem. branda ramaglia) : plandrunaja {plandrùn poltrone,
cialtrone) accolta di poltroni, pgcaja (pec stolto), qaqinaja
‘ assassinaglia ’, krinaja (krin porco), balugaja (balqq birbo,
ribaldo), e qualche altro, usati per lo più ad apostrofare un

(1) Piem. vjól vjaqol viottolo, gabjol cavagnuolo, levraqol
gran piviere, genestriqla genestrqla ginestra ; ruqole morbillo :
Narzole purtjòra callaia ‘ portigliela ’.

(2) Ma. rjd pozza, tònfano ‘ rivale Narzole bankd cassa-
panca, Nizza Monferr. garund parte posteriore della scarpa,
che ricopre il garretto : piem. kantunàl canto, bnal capannone
(cfr. bgna capanna), brankdl barella, barbugdl barbazzale, bur-
dundl capezzaggine, tenjdl appoggiatoio, bracciuolo, gitdl
stringa, favài favule, fruntdl cercine, sginqdl sguancia, njal
endice ‘ nidale ’ (Arch. XV 291), kunbdl vallicella {kunba con
valle) ; inoltre kurndl corniolo, bardi barile. Vedo -di anche
in bualdq grosso bue, e in kualera (all. a kuerd) codazzo. In
fugai fossato, trabjdl fienile, iìbjàl oblata (Arch. XV 503),
saldai soldato, kracdl (frane, crachat) ciondolo, fjal fiato, ecc.
vi ha scambio di suffisso: con essi vada pure aqél acciaio.

(3) Piem. kanavril canapaia, gaqil caqil intelaiatura della
finestra, furnil stanza del forno; let firiileggio, tgstilcapoletto,
panil gabbia, museruola: di d-uvri *operìlis (Arch. XV 70),
di d fidi giorno feriale. Metterei ancor qui rastli rastrelliera,
pulì pollaio, sfibri stanga per portare due secchie; Ma. ba
savi palo con bilancino per portare bigoncio (cfr. basa = sfibri),
Govone fudri guscio del guanciale : in asii aceto (v. rg. II 437),
panil panico (all. a pani), Sda. gari (Narzole garil) gheriglio,
kavi piuolo (Cdo. garij kavij) si avrà sostituzione di suffisso.

(4) Piem. agni scure, rg. II 43S.
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gruppo di persone, e spesso preceduti da vidniga branco,
cricca, comunella. batjaje confetti battesimali, lilvraje ban
chetto al termine d’un lavoro collettivo, lumnaje civaie, sem-
itaje sementi : muraje emorroidi, con suffisso sostituito (i).

179. -amen: kuràm cuoio, rutdin rottame, rciìdm regno,
busdm (piem. busdm) salvia pratense (2).

180. -umen: stancùm (n. 95) afa, lacum skurùm gemica-
tura, rascùm raschiume, rabastùm raccattatura, fundgrjùm
(piem. fundriùmx cfr. n. 113) fondiglio, arffskum tanfo (3).

181. -mentu: smaltimdnt smercio, surtimdnt proposta,
kunpimàni complemento, compimento, runpimant d testa sec
catura, preoccupazioni (4).

1S2. -menta: kurbimànta copertura, copertina, capamànta
vasellame, asjamànta (cfr. asi bottame, attrezzi), pjantamànta
piantagione, pali per viti (5).

183. -anu : pajdn poltrone, ctilàn stolto, fulandrdn sci
munito, bukalan turpiloquo, mulancàn tempellone ; murano,
terriccio, mjàna coreggia cui è legata la vetta del coreggiato
mediana (piem. mjaiia peto, tremarella), kustàna travicello,
grundàiia gronda, grondaia, rjàna fossatello, intercapedine,
fanpàiie grandi orme ‘ zampane urjdn manoso. Ancora:
a r-anfàna (frane, à !enfant) taglio di capelli all’ingiro, pru-
testdn protestante, ostarjan (cfr. ital. bettolante) taverniere,
dove -anu ha soppiantato -ante. Un -anu interno si scorge

(1) Cfr. n. 169 n. : piem. rusdj rottame, stgrnàj ciarpame,
mufdj trippe (Dal Pozzo) : praja pietrame, brankaja ramaglia,
pulaja pollame, briaja friaja fgrvaja briciola ; birikinaja ragaz
zaglia, ladraja ladrunaja, siraQunaja poveraglia, invernaja prov
vigioni per l’inverno; maraje ragazzaglia (maraja marmocchio,
cfr. mainò, sg. 228), gùraje confetture degli sponsali, mnisaje
briciole, f^rsaje civaie, sgrnjaje vagliatura.

(2) Piem. : spiòvi vigliaccio ‘ spicame ’, fùmldm femmi-
niera, mnfydm minutame; Ma. gafavldm calcinaccio.

(3) Gua. ranùm lente palustre. — Piem. : bavùm sbavaz-
zatura, galiipùm -pjùm leccornia, gumitùm reciticcio, kumarùm
cicaleccio di donne, dufùm dugum dolciume, mastjùm masti
caticcio, skundjùm occultamento, tf>QÙm ripieno (term. dei tessi
tori), t^rbulùm torbidezza, salùm salsedine, urdjùm ordito, ecc.

(4) Piem. anche runpamént', travundimént inghiottimento,
sbùrdimént sbigottimento.

(5) Piem. palamento, buskamenta legname, paramento
(sg. 225) pianeta, codamenta chiodame. Di frumento ru
menta kaugamenta vestimento bardamcnla v. rg. II 448.
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in ruanera (piem. ruera rotaia), e in sankaniù ugnelle dei
bovini ‘ zanca- ’ (i).

184. -enu: a^maràna anbsàna, v. n. 17 d’, rg. II 451 (2).
Pei numerali v. n. 125 ; ig. 609.

185. -inu : pfrjukiù abitante di Priocca, nargurin abitante
di Narzole, mania magnano (sg. 226), muntanin montanaro,
furnasin fornaciaio, fgsturin festaiolo, vantiirin trovatello ‘ ven-
turino setmiii (n. 44) ettameno, empirico, plin pizzicotto
‘ pellino kutin gonnella, sottana ‘ cottino ’, cajrin lucciola,
dugin specie di vitigno (Alba dugét ‘ dolcetto ’) ; kfavina per
gamena per la conocchia, gradina grascia, pjatlina tegghia di
terra ‘ piattellina ’, gajrina ni., bustina selva, fgrgurina col
chico ‘ freddolina ’, cucina siccità ‘ asciuttina ’, e il suo con
trario mulina ‘ moliina ’, ecc. Con accento ritratto paràiìa
(Ma. pareùcì) flógosi del palato negli equini ‘ pala[t]ina ’ (3).

186. -one: tarpila talpa, gajrùn greto, tarùn (specie di
fungo) ‘ terrone ’, lamini cerchione, kurantùn ballo finale con
premio, mulini polpastrello della mano alla base del pollice;
tujrini {tujré rimenare) mestatoio, mestone, siursùti contor
sione, bulini urtone, rusjini torsolo, pggjùn pizzico, arkùrini

(1) Piem. rjaù burrato, sarvcni folletto ‘ silvano rug&n
morbillo ; andana striscia o falda di fieno falciato, testano ca-
paccina, banbana lino delle fate, pjuvana salamandra, matana
sfuriata, kaudana caldana (Mo. kaudàùe ni.), kintana (n. 162 n.),
canbrana intelaiatura della porta, controstipite (cfr. frane.
chambranle), pavana tremarella, peto, frùstana fustagno, gaia
inurbana gatta di Masino ; agustàn agostino, agostano : Canav.
marisana scintillio dell’atmosfera nei di canicolari meridiana.
-ana da * -àgina si ha in kravàna pruvana pjantana n. 172 n. ;
cfr. lomb. lentana lentaggine Ro. XXXVI 236. autanela
spiga della tifa palustre, sufranin solfino.

(2) Piem. nivulena nuvolaglia, erba sinkena cinquefoglio,
gramagena erba ginestrina, gringena (all. a gringejd) viticcio ;
Canav. murena furuncolo. Ricorderò ancora, per Cdo.,
falena scemo, turututena (piem. turututela cantastorie), e la
forma avverb. mitini-mitena così così (cfr. piem. patià-patend).

(3) Piem. kanpanin contadino, kastanin caldarrostaio, fur-
tùnin nato vestito, runkiit zappatore, mazzaiuolo, cavùriù chia
vamelo, lajlaghi cicerbita, autiii vigneto ‘ aitino ’, gaghia sen
sazione di freddo ai denti per cibi o bevande (cfr. ital. dente
diacciola), guratina erba codina, ecc.: gejrhi ghiaioso, mu-
Igiin morbidetto, vgrdsin verdiccio. Scambio dì suffisso in
tintiti porcellino d’india, di Sda., per tintij ‘ conìglio ’.
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angiporto, bwatfin beone, ganagàn millantatore ; kùrafùn grop
pone, pììiìatùn biirftatùn punzone, fugatùn gran fuoco, fulatùn
balordo, stravagante, tunbatùn stramazzone ; patarùn (piem.
patjùù cenciaccio: cfr. pala cencio), kuterjùù (piem. kutriùn
gonnellone: cfr. n. 113), skundgrjùn occultamento (piem. skun-
djùù skundrinùii} ; brikacnii monte ripido e sterile (brik monte),
gramacùù {grani cattivo), mariscùn di niun valore {mari sca
dente); ecc. matuùa ragazza da marito (1).

187. -TiONE -sione -ssiONE : fagùn forma ; kunpariijùn
paragone, pantisjùn indennità per mancata fede in contratti
* pentizione ’, spartisjùù divisione di beni ; fe-fusùn abbondare
♦fusione: amyin anp^ùn mQiin (n. 62) messione. Col dotto
-aqjùù'. turmantagùn molestia, fastidio, sfugatfùn eruzione,
impetigine, skandinagjùn scalmana : qui pure affini prurito
erratico, indeterminato (2).

188. -aneu: firàii filare, kauQana capezzaggine, turtaììa
vinciglio, rg. II 460; kavdn cesto di stecche, per lo più ton
deggiante, con manico arcuato, kavaiia grosso canestro di vi
mini, tarano grosso filare ; a ra vuraìia sui rami più alti del
l’albero, o più lontani dal tronco *volanea. In Ijah mani
polo di spighe con cui si lega il covone, se è da Ijaj (n. 169 n.),
v’è scambio di suffisso (cfr. Alba murano muraglia) (3).

189. -ONiA : patrona putridume, nivuroiia nuvolaglia,
andé-ii gatoìia andare in gattesco, nauroiia ciangottio, tisikoiia
tisichezza, marcano marciume (4).

(1) kantarim grossa raganella con larga ruota {kantaràùa
n. 127 n.) ; Gua. karitùii pizza che si dà a chi il giorno di
S. Rocco (16 agosto) conduce i suoi animali quadrupedi a
benedire * cantone ’ (cfr. ital. pietanza}. Piem. fra kistùii
frate questuante, serpùii serpillo, pufiii spintone, pgfnùn piz
zicotto, a-stùn seduto 1 2 3 4 settone ’ (cfr. ‘ ginocchioni ’). Inoltre
sandiìii (frane, sain doux) saime, comune a tutto il Piemonte,
e cdo. nun (piem. nu, var. pedem. nuv nuf} nodello, artico
lazione.

(2) Piem. : smangasiìn -i&ùn -isjiin prudore, spgrmisiìn te
nesmo, scurnisùn intronamento, slurdisùn capogiro : an$ari-
fùn raucedine.

(3) Ancora cdo. siìbitanja morte improvvisa, tipanja per
sona tirchia, cavillosa. Piem. : baraìia filare, pataìia benda
tura (cfr. pata cencio), pistaìia infrantoiata, garbano cestone ;
fasana accozzamento malizioso di carte quando si scozzano.

(4) Narzole pikoìia ipocondria, maskarona maschera, Sda.
vuroìta lolla del granturco, Gua. puskoila raffreddore. Piem. : 
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190. -ore: sinangisù (piem. smangisùn n. 187 n.), an-
fgrgù raffreddore, sbarilvù (sbarùvé spaventare) sbigottimento,
briisù bruciore, stra^iìvù sudore, scandii? (n. 77 n.) splendore,
pesantùr peso, spgpir spessore, an-bun-santùr pieno di ar
dire (1).

191. -ura: largura estensione, verdura ortaggi, fgskiìra
(n. 83) umidità notturna : guvanlura (Arch. X 146 ; XV 35)
giovanotti (2). Per kaliire caldana v. rg. II 466.

192. -ariu : kurbé cestaio, pajruré calderaio (pajrò
paiuolo), garufè secchionaio (garó( bigoncio), irifuré chi
cerca tartufi, fmanfé chi vende seme-bachi, parapjuvé ombrel
laio, ecc. (3) : notevoli firera filandaia, e lavera lavandaia
(Arch. XVI 475) (4) ; marniera giornaliera (cfr. manna manua-
lis). Oltre al comune panate panattiere, trovo ancora ga$até
chi scava e vende gesso, krinaté porcaio, cukaté campanaio,
munaté mattonaio, singolari per V at che precede -ariu (rg.
II 353) (5)- farine catasta di fascine, pre ventriglio dei polli 

raucona raucedine, anbriakoiia cukoìia brungoiia ubriacatura,
sburrila bolsaggine, pugjona leziosaggine, rejdjona assidera
mento (Cdo. rajdoìià) : rg. II 462.

-oneu : piem. matoìi giovinetto (cfr. mat fanciullo, di var.
pedem.) ; kgrpóìi karpóiì stopposo, alido.

(1) Piem. amerùr rancore ‘ amarore ’, fjejrùr fetore, gun-
fjùr gonfiore, griihir affezione, liìsùr bagliore, cejrùr chiarore,
sgrisùr battisoffia (cfr. rg. II 465), spiì^ùr puzza, splenditùr
(cfr. Canav. sceridùr chiarore) ; qui anche pur (cdo. patì) paura.

(2) drigùra linea retta, sarà da àrie retto, eretto, cioè
‘ dirittura ’ con azione di dri^é drizzare.

(3) Piem. uljé oliandolo, ulé vasaio, mnisé spazzino, ing
annerà spigolatrice (yigQùn spigolatura), filatujera filandaia,
brikatera operaia in fabbrica di fiammiferi, Canav. laurera
giornaliera, ecc. Son dotti butegari (femm. butegajrd), spg-
(jari speziale, scavandari colono, e qualche altro : in Gavuzzi
v’è santuari mignattaio.

(4) Con questi due unirei surse?a architrave di legno
(cfr. surese sorreggere); in tirerà (piem. tir e la), v’è sostitu
zione di suffisso. Piem. kavé citrullo, che non dovrà essere
disgiunto dal cdo. kavé zappare: virerà fattorina di filanda.

(5) Piem. buskaté braciaiuole, brukaté cuaté chiodaiuolo,
bilsaté raccattaconcio, purkaté porcaio, lusaté venditore di ar
desie, fraté mercante di ferrareccia, granate granaiuolo, bia
daiuolo, puQaté votapozzo, salate salaiuolo, sukaté zoccolaio,
sumaté asinaio.
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*petrariu (n. 39), kwé bossolo della cote * cotariu (n. 53),
gjaré tralcio teso e legato perpendicolarmente al filare ‘ cica
lato gavttsé (piem. gausé gusé gozzo, gozzaia), gasjé bosco
di gaggie, ecc. (1). Aggettivi: bave -era bavoso -a, largé
generoso, prodigo, stgrcé tirchio ‘ strettalo nus-stgrcera
noce malescia, dre ultimo * deretrariu (Arch. XV 120),
pàgi-karné pesca duracina, dànc-ujé dente occhiale, stàjra-bwera
(ls. 175), ecc. (2).

193. -aria: kauginera male del calcinaccio, $ivera cibaria
(n. 5), unbrera ombrello pel Viatico, muterà debbio (piem.
muta zolla), fraskera frascato, kandrera Candelora, kavjera
capigliatura, vurpera ni., gartera ( = garunà n. 175 n.), siti-
mjera indigestione; kagiìrera schiumatolo (cfr. kagù n. 177),
bjarera gora (cfr. bjà n. 175), ecc. (3).

194. -eriu : drùveri buon tempo, uzzolo, ajweri allaga
mento, breseri grosso mucchio di bragia {presa bragia), pjan-
teri ni.; spilgjeri puzza, pretensioso, skruseri monello {skrus
sciatto): pinerja affollamento (cfr. più pieno), skigerja ressa
{skigé comprimere), vakerja ni. (4).

(1) Anche gasjera\ accanto a cui possono stare sarsera
saliceto, papera persicelo, amrunera poponaia : cfr. piem.
verné ontaneto, fraginé frassineto, arbrera pioppaia, articukera
carciofaia, murerà gelseto, ecc. Il piem. ha poi fjé fico,
priìgé pero, pumé melo, darmaginé amoscino, mure gelso, per-
gjé pesco, cgrsera ciliegio, nusera noce, ecc. : in buie fungo,
bolèto, vi ha forse scambio di suffisso, che è evidente in kun-
panari (Cdo. -ari) companatico. Notevoli inoltre il cdo.
iìvari vitigno, e il diffuso strafugari stafisagria. Pri. tupi-
nari pitale (cfr. tupin pentolino).

(2) Cdo. puguté ni. Ippug suté) pozzo di sotto ‘ sottaio ’ ;
piem. trav-sumé trav-kavalé trave principale, asinelio, kulùnb-
favé colombaccio, merla-pgskera merla acquatico : qui pure il
comune karera botte ‘ carraia ’, divenuto sostantivo. Nar-
zole tardé tardivo, modellato su matiné.

(3) Narzole tupjera pergolato (piem. topja)\ piem. /nera
fienile, favera favaio, kanavera canapaia, mnisera deposito di
spazzature, bi'irera zangola, lungera bandinella, fwinera ta
gliuola, punterà teglia da cuocer mele, ecc.

(4) Sda. underi fiumara; Narzole di pjuveri giorni pio
vosi : piem. bakancri baccano, djavuleri diavolìo, armisteri
strepito, tapageri schiamazzio, fugeri focone, drukeri casa in
rovina, murberi luogo fetente, lavureri (Arch. XV 65 ; IG. 529)
lavoro, pacukeri mollume {pacók fanghiglia), puvreri polverio, 
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195. -osu : spandjùi spendereccio, falùi che sbaglia spesso
il colpo, di frutto incerto, bundni copioso ‘ abbondoso ’, sba-
riìvùi trepido, ombroso, geniti che dà soggezione, gravoso
{gena soggezione, molestia), karestjùi carivendolo, lantjùi len
tigginoso, rùvlùi nodoso, gropposo ‘ rotelloso difyjùi schi
filtoso, incontentabile, specùi ombroso (cfr. dgspéc nn. 95, 117
e n.), farinùi farinoso, arbitriti rigoglioso, iarùi temerario
(cfr. aidr rischio ‘ azzardo ’)> ecc. ; murabjùi ni. (n. 109), pg-
rjuia ni. ‘ petrosa ’ ; kanavùi seme di canapa, linuia (var.
pedem. farina linusa') seme di lino, frakuia giacca troppo
lunga e larga, soprabitaccio (1).

196. -ense : sari inuràji vinciglio, salcio greco ‘ morese ’,
bragdjs Braidese, di Bra : ancora, per quel che posson valere,
rnnkdji ni. * ronchese ’, bjàji e tràji ni., cui, nella trascri
zione ufficiale corrispondono rispettivamente ‘ Bieggio ’ e
‘ Treiso ’. Asteiaiì abitante della regione fra Alba ed Asti,
sulla sinistra del Tanaro ‘ astigiano ’ (2).

197. -atu: Iva lievito ‘ levato ’, sterpa bosco ceduo nel
primo anno dopo il taglio, se è ‘ estirpato ’, kaijd caseggiato,
kuntd contea ‘ contado ’, an-su-ird ‘ in sul gelato ’, ecc.

-ata: kunQà acconciatura dei capelli, tira forma oblunga
di pane ‘ tirata ’, kald spalata ‘ callata ’, lacd siero di latte,
Pura segatura di legno ‘ porrata ’ (v. Gavuzzi s. pura, e Fer
rare Glossario monferrino), rama scossa di pioggia, ecc. (3).

seinineri seminagione, tuferi afaccia {tùf afa), strimeri cloaca,
vgrferi fiumara, var. pedem. galeri diacciuolo; buntuneri kri-
stianeri semplicione, brùteri figuraccia: tùberja fiìmerja fumea,
fumana. Per l’origine e il valore del suffisso v. Parodi in
ma. 484-5 e n.

(1) Piem. pjurtis piagnoloso, bftijàs bugiardello, takinùs
letichino, skgfjùs skgfiììùs schizzinoso.

(2) markés (Monferrino markéji) marchese, è dotto. Pel
canav. grivtgjs, vb. ggrvéjs (piem. griwé femm. griweia gri-
wejia-, Ma. grave -eia-, Cdo. gravi) cfr. il provenz. grivoués,
frane, grivois * gre eh esc. Arch. XV 116. Il cdo. tgrmuréi
-eia timido (cfr. Arch. VII 499 n., 598) sarà ‘ -cggio ’. Ve.
ruQàji vitigno.

(3) Piem. kruid confraternita ‘ crociata ’, fraskd frascato,
ombracolo, livrd compimento ‘ liberata ’, frikafà fricassèa
(Cdo. = fegato), ecc. -ada : Cdo. lacinada incamiciatura
di calce, miìvada spostamento dei giuocatori nel giuoco delle
buche * mutata ’ ; kwiniada paga di due settimane.
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198. -itu -ita: buji lesso ‘ bollito ’ ; ardi sano ‘ ardito
skgrpi (n. 54 n.), spartia scriminatura, stantia selciato, andur-
vtia sonnifero, ecc. (1).

199. -uto -uta: baia disciplinante, luogo da cui si batte
la palla, rajsti barbatella, bajvti bit ebbro : rùbatilva punsùva
(n. 103), mnùja zxxvto, attitudine a svilupparsi e crescere ‘ ve
nuta ’, batiìja (n. 103 n.), ecc. gratuiti -iìja nocchieroso,
furimi astuto (furiò, faina), galani lascivo, petulco (si dice del
gallo), lungurti oblungo, lacanù slombato, cariatami troppo
appariscente (si dice di vesti), sputarmi spappolato (piem. patri
pappolata), ecc. (2). -uta soppiantato da -ata o è altri
menti strano in pjnvada piovitura, lesa, letta, lettura (3).

200. -etu: rtirdj rovereto, Pggrdj pineta ‘ peccioleto ’,
kardunaj ni. (kardùn cardo selvatico), gtirdj (piem. gare) vin
cheto, stgrpdj ni. ‘ sterpeto ’, ruvàj rovo (cfr. rg. II 479);
fweja ni. di Borgomale (come accenna il Rolla in Voce di
Alba del 28 novembre 1908), e, credo pure, di Sommariva-
Pemo ‘ faggeta ’, kastania ni. di Rodello (Rolla, ibid.) (4).

201. -itia: citgga grettezza (cfr. cit piccolo, gretto), iiiu-
rantgga ignoranza, luntangga distanza, krusgga profondità (tifòs
profondo) : non so se qui spetti giigàjga bisca (5). Sul dotto
vtarigja malizia, avremo stranigje lezie (6) ; ancora rubarigi
furto, skuratigi stillicidio. pandigi (lomb. pendizi) gravame
(= frane, corvée) è ‘ appendice

(1) Piem. biiija torpore, kilija colta, rustia crostino im
burrato (Alba = caldarrosta).

(2) Piem. arpagiia profenda ‘ ripasciuta ’, kgrgiia incre
mento, ggrnila cernitura, valgila valsente, ecc. : ravlti stopposo,
alido, pagarti passo, appassito, ganbarù gambuto, pangarù
panciuto, ecc.

(3) Piem. disà discorsa (Arch. XVI 221 n.), rìada risata,
bua buada bejvada bevuta, kuradina scorribanda ; cfr. sg. 228.
Inoltre dilrmjd -ada dormita, murdjà  morsicatura, che per
altro poggeranno rispettivamente su ‘ dormitare ’ e ‘ mordi-
care

(4) Sda. vgrnaj ni. (cfr. vànta ontano) ; Pri. pumàj ni.
‘ pometo genestrdj ni. ‘ ginestreto ’ ; Ma. Igské (n. 36 n.).

(5) Piem. rudjgga ruvidezza. Per -issa monferr. belgga
(cfr. mil. bajrèssa sg. 218) badile.

(6) Piem. gramigja malvagità. Voglio ancor ricordare
i piem. brùlisia bruttezza, smurtisia pallidezza; Canav. blisja
bellezza. Cdo. ha inoltre batis ascesso ‘ battigie ’, e Ma.
balaulis (cfr. piem. bilatité dondolare) altalena.
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202. -aticu : finage confine, suage (n. 173) tassa sul be
stiame, ftigage (accanto a fugatu n. 173), plage carnagione,
dartnage (n. no), nisage viso, niajnage (plur.) utensili manuali
per 1’ agricoltura, tirage estrazione a sorte pel servizio mili
tare (1). putage manicaretto, sarà francesismo.

203. -tore -TORiu : njàu chi va a veglia ‘vegliatore’,
sftijdu chi va a scartocciare il granturco ‘ sfogliatore ’, piqdu
uomo inetto, piccinacolo, niciìrati vettureggiatore, kanpanau
agricoltore (2); fungdu (futigé affondare) forchino per follare
le uve pigiate, trunpldu segone (strunplé spezzare, piem.
strunpé trunpé truplé segare col segone) : pàqi-scapdu pesca
spiccatoia, kutél-sardu coltello a serramanico, strinati striscia
tolo (cfr. piem. strine strebbiare), bfirdti zangola, ecc. (v. nn. 4,
108; vp. 532): tansjù tintore * tingitore’, laq-g-sktirjù (piem.
skurtìr) nodo scorsoio (3). -toria : njqjra colei che va a 

(1) Piem. tinage tinaia, tlarage intelaiatura, kaqinage con
tado, rudage l’insieme delle ruote d’una macchina, pjumage
piumaggio, penname, ratnage, fujage fogliame, fjurage fio
rame, paskage agghiaccio, pastiìrage pascolarne, mangime, an-
prendiqage tirocinio, kutnarage cicaleccio di donne.

(2) Non mancano esempi di ajre’. mangajre mangione,
riisajre attaccabrighe, girulajre bighellone, e qualche altro,
probabilmente coniati su briìstjajre pentnajre (Cdo. pcindù) ed
usati generalmente con senso spregiativo. Nel piem. son
numerosi : rggjajre -ejre all. a rqqjùr segatore, bragalajre
bravaccio, pasiiqajre pasticcione, dùtrinajre catechista, lungajre
tentennone, ecc. : Arch. II 363 : rg. II 489. Evidente gal
licismo è il suffisso (che avrà per suo punto di partenza il
frane, blagueur : Arch. II, 363) nei piem. inaruqor (all. al più
comune viartigé} anbtiqor sensale, brùtor bravaccio, spakor
spaccone, ecc., nel cdo. barakor crapulone, sui quali si è mo
dellato il pur cdo. ntilor (piem. milór) riccone ‘ milord ’.
Sian pur qui citati i piem. gelòri freddoloso, dulòri indolen
zito, marqòri tisico marcio, grandóri spilungone, lungòri ten
tennone, tab a lo ri (all. a tabalùk) baggeo: balòrja (all. a b an
dar j a} baldoria, genorja marmaglia, Cdo. lungòrja ni.

(3) Singolare tgrtójr (piem. turtùr randello) : var. pedem.
rabldu pronubo : Ma. smaqdti rastrello, sbrupàu roncola bipenne
infissa su asta per potare salici, pulentdu mestone, sardu bos
solo del sale, Sda. qqnrdu ceneracciolo : Canav. tqqjdur tessi
tore (vp. 533 n. ; cfr. rg. II, 4S9). Piem.: majiinùr medico
empirico, stur pigionante ‘ statore ’, ajrùr trebbiatore (ajra
aia), kurjùr coiaio, conciatore, bjahìr acquaiuolo, nacic guardia 
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veglia, kanavjojra donna che va a coglier canapa sull’altipiano
piemontese, rataurqjra (n. 58) pipistrello, fivinojra trappola
per la faina, viangojra mandibola, qjaqojra cernitoio, kavana-
sarojra paniere coperto, trapojra botola, ecc. : tqqjura tessi
trice, sartura sarta (1). -trice : occorrono soltanto kantartè
strillozzo, fosar tè cavalla (od asina) da frutto (2).

204. -tura: Ivàjra pasta lievitata ‘ levatura ’, kavàjra
zappatura sotto il filare di viti {kavé zappare), anramàjra bosco
per bachi, inurdàjra (pieni, murdiìra murdjùrd) morsicatura,
cavàjra toppa, firàjra fessura, kurnàjra cornatura, furkàjra
inforcatura dei calzoni, ecc. (v. nn. 7, 108; vp. 531): anpjùra
scorpacciata ‘ empitura ’, vuncùra bastonatura ‘ untura ’.
Strano spliìra crepatura delle labbra, siccità per troppo vento
‘ spellatura ’, che proverrà dal piemontese (3).

campestre {pace vajté appostare), fnur bastone fienaio, lasanùr
matterello, fqrtùr strofinaccio, dqstigùr spegnitoio, tirùr cas
setto, andiir androne, batjiir battesimale, najvùr e sajvùr ma
ceratoio, ecc. ; sejtùr falciatore sectore, arvendjur rivendu
gliolo, arkrùvjur arkriaìr conciatetti ‘ ricopritore ’, tursjùr
cavigliatoio ‘ torcitoio ’ : v. Arch. XV 426.

(1) Corneliano bùrojra zangola : Piem. marjojra (cfr. ma-
rjùr damo) ragazza da marito * maritatola ’ (spar. 21), pesa-
dojra pesatrice, kuinandojra padronessa, filojra filatrice, pq-
qjojra forfecchia {pgqjé pizzicare), infunojra spigolatrice, viul-
tqjra donna che estirpa il mulét (= canapa minuta), kamtèojra
camiciaia, lùmaqa-rablojra lumaca, kulagjùn-disnojra colezione
copiosa, erka-pastojra madia, rejsojra barbatella {rejs radice),
kulojra paqojra colatoio, skilmojra mestola, kapùlojra cap- ta
gliere, davanojra aspo, batojra (e batùr da kdunà) mulino da
canapa, ecc. ; tensjqjra tingitrice, tqqjojra tessitrice, kùsjojra
cucitrice, sarsjojra rimendatrice, kùjojra raccoglitrice, brocca,
sarjojra sarchiatrice, sarchio {sari sarchiare) ; priojra priora,
sartojra sarta, dutojra duturojra dottoressa, fatojra fattoressa,
all. a priura sartura datura fatura', v. rg. II 368, 491 ; Arch.
Vili 377. Ve. Sda. murojre emorroidi, con suffisso sostituito.

(2) Piem. kùsaris kùsjaris cucitrice.
(3) Piem. bruùra (Narzole bruvdura) bollitura, broda, an-

kahìra ardimento {ankalé osare), lavurilra aratura, nqtjura ripu
litura {pftjé ripulire), parjilra scommessa {parjé scommettere),
ajriira trebbiatura ‘ aiatura ’, ecc. ; arbatjiìra ribaditura {orbate
ribattere), prumgtjure fidanzamento ‘ promettiture ’, tensjilra
tintura, antursjìlra storcitura, sarjùra sarchiatura. rabasijiìra
rimasuglio, mondiglia {rabasté raccattare) si risentirà di nq- 
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205. -tate: gujitd brama {goj n. 68), untusitd scandalo,
vergogna; debiltd debolezza (1).

206. -ivu: feliv reale ‘ effettivo kuntrativ convulsioni,
jinitiva conclusione, roba-d-mangativa cibarie. fall che non
dà sempre frutto, suri aprico, stanti stantio, tardi tardivo (2).

207. -iccu; murika specie di fico. -accu: fujdk fo
gliame; pucdk fondime (cfr. piem. pucakri pappolata; lomb.
pucaka fanghiglia). Di pajndk v. il n. 218 n. -occu :
priók pgrjók grossa pietra, parók (piem. palùk} palo grosso e
corto, pacók fanghiglia (cfr. piem. pacata}, magoka capocchia
di bastone (3).

208. -ellu (4): musèi museruola, pgr-kantél di sbieco,
lavél acquaio, kangstrej cialde, murèj fragole ‘ morelli ’ ; kur-
dela fettuccia di tela, rjundela malva * rotondella ’, spinela
cannella della botte, funtanela cauterio, ecc. (5): mutato il
suffisso in firusela fillossera. sautarél castagnola ‘ saltarello ’,
tunbarél carretto : gilgarela giocatore maldestro (6) : aurisél
(n. 52) orecchia sinistra dell’aratro; muntiséj vajsela (n. 82),

tjilra. Notevoli, nel Gavuzzi, kung&vra treccierà * (accon
ciatura ’ (cfr. cdo. kungd mazzocchio, Canav. kaugóvra, Narzole
kaugd), rginnòvre all. a rgmnùre armnùre (n. 117) stoppetta
‘ rimenature ’ ; pei quali cfr. Canav. mover indura maturo -a.

(1) Piem. bravitd bontà, barbarità crudeltà, pcinitd infan
zia ‘ piccinità ', sniurbitd smanceria, leziosaggine {smorbi le
zioso), strakitd stankitd stanchezza.

(2) Piem. stali stallio, kunpusti in composta, akwa-kuria
acqua corrente.

(3) Ancora cdo. piglia gran sete ‘ pelle - ’. Piem. kur-
ndk corvo, bujaka minestrone, poltiglia: pgrìiók pancione, fat-
ticcione ‘ pregnocco ’, malók -óka mucchio, bgrìtoka bernoccolo,
patoka vgrloka all. a patela vgrlera botta: Sda. farók (Cdo.
fard fuoco di gioia ‘ falò ’).

(4) Rispondono ad -allu : bufai piccola botte, kapala bica,
Mondovì nusala noce.

(5) Piem. barbél stoppa, lùsél abbaino ; ktirbela gurb- cor
bello, lilsentela lucciola, ruselc rosolacci; infine postimela (all.
a pastunaja') pastinaca.

(6) Piem. batarél randello, scankarél coltello a sega, sca
parci salterello, siibjarél tordo minore, pgtarél petardo, patarél
straccio, dentarela dentellàtura. In pjurauél piagnone, sarà
da vedere una dissimilazione da *pjurarél\  aggiungasi, per
quanto possan valere, peudrivél pendaglio, paliuél cencio.
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putisca ragazza vana e ricercata nel vestire ; tinnitela (n. 109)
‘ timoncella ’ (1).

209. -ullu: pikula picciuolo (piem. pikùl pgkùl, Narzole
pkul v. Zst. XXIII 523, cfr. rg. II 503), capala spicchio di
pesca o di susina disseccata (piem. capei), picula forma ton
deggiante di pane fatto con farina di granturco: nus-furula
noce bacata ‘ forolla Non credo inutile ricordare ancora
balistulu cikulu pedrulu viaculu derivati, con senso diminutivo,
rispettivamente da batista, ciku Francesco, Pietro, maci Dal-
mazzo : majùl, da ‘ Maria

210. -ittu : bukdt buco ‘ bocchetto ’, farinài farinacciólo,
puràt verruca ‘ porretto ’, muldt (n. 203 n.) ‘ mollette ’, puvràt
mendico, bjankdt gessetto ; iìvgta fitolacca, kamgsgta giacca
‘ camicetta fjurpta fiore del vino, mprjgta saggina, papaia
pasta agglutinante, vjpta ni. ‘ vietta ’, ecc. ; brùskàt acidulo,
grugàt un po’ grosso : stibnàt lezioso, fikàt ficcanaso, sputfàt
pretensioso, surjàt carezzevole, lusinghiero (surjé lisciare),
ranpinàt atto ad arrampicare (2).

211. -ottu : arbjót ervilia (piem. arbjùii), kantrót cas
setto dentro il cofano (cfr. frane, cantre), favót fave tenere,
gablót grasciere, vajlót vitellino, pjurót (cfr. sg. 250) zingaro,
mereiaio ambulante, matét -óta ragazzo -a (var. pedem. mat
mata), ecc. ; pi^arota troscia, skwajlota capitondoio, se è

(1) Piem. puntisél spoletto, gratisela graticola : Nizza Mon-
ferr. danisé (Ma. ciniséj) parte del carro a quattro ruote nella
quale si infigge il timone (‘ damigelli ’?).

(2) Piem. fundét mezzule, funsét afta (funs fungo), kwajét
presame, caglio, dugét specie d’uva ‘ dolcetto ’, bsuiipte stret
tezze, ecc., gramét cattivello, galùpét ghiottoncello : tranfjét
ansamento {tranfjé ansare), furét spillo per le botti, serbjét
sarchio, cancét ciarlino, spilét sputacchiatore. Notevole pil
larci (Cdo. putarél) lecchezzo, che avrà la sua base in putage
(n. 202) : il Gavuzzi cita ancora un furkejta forcatella ‘ forca-
[t]etta ’ (vp. 527: cfr. nn. 7, 151 n.) ; io da Narzole ho gàjta
striscia di fieno falciato (= piem. andana n. 183 n., cdo. rù-
batiiva n. 103) ‘ se[g]a[t]etta ’, e, dal Canav., inneità manata,
e forse fritejta frittata. Voglio pur qui ricordare i pieni.
baveta bavoso, firuneta {piruné curvare) strupjeta sciancato,
gubeta gobbetto, ecc. ; var. pedem. burìieta {boriili cieco) :
muleta (v. Revue de Dialectol. romane II 92, Bruxelles 1910)
arrotino, gaudineta gozzoviglia, che son pure del nostro dia
letto, e il cdo. fe-figeta piegare sotto un peso 1 2 far fichetta ’ :
per tutto ciò v. Salvioni, il dialetto di Poschiavo, p. 53 n.
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‘ scodellotta ’. marjót piuttosto magro, malignetto, blindi
belloccio, citinót piccolino, ecc. (i).

212. -ignu: takàn -ina (n. 17 g) attaccaticcio -a, gurdn
tiglioso, tenace (da gara sg. 230, cfr. Arch. Ili 135 n.), iia-
kdn compatto, mal lievitato (piem. nek nik}, tudh (da tu marna,
piem. tuv tufo); mun-fràn mattone refrattario ‘ ferrigno ’, iiva
ferita uva che non matura: infine kauqdù pianta, tronco, q.

‘ calcigno ’ (2).
213. -anda -end a : cuànda siepe ‘ chiudenda’, landra

querimonia, cavillo legenda (cfr. sg. 231) : di plàndra cfr.
Arch. XVI 136. Non sempre ben chiara, e talvolta dub
biosa la convenienza col suffisso in balàndra persona leggera
(piem. balandrdn disutilaccio), filandre filaccica, malandrà ac
ciacco ; fulandrdn (n. 183 : cfr. piem. fulandrdgine}, culandrdn
culandapi stolto (cfr. cula mentula) (3).

214. -ingu : mjàng (n. 120) fieno maggengo, nànga
(n. 117 : sg. 231) specie d’uva ‘ luglienga ’, brine stinge prugne
d’agosto ‘ [ago]stenghe ’ (4).

215. -entu : risinant rugginoso, ^nrdnt cenerognolo, sa-
bjundnt sabbioniccio (5).

216. -ante -ente : fiìrmindnt fiammifero ‘ fulminante ,*
trabilkdnt (canneggiatore Gavazzi} specie di bruco, sevjdnt
messo comunale ‘ serviente ’, sgrvànta serva : gavantùh canapa
che si tarda a sradicare perché maturi il seme, durminiùn
dormiglione (cfr. an-drumint dormendo n. 149): anddnt pro
digo, merikdnt amaricante, lùsdnt lucente, bujdnt bollente (ma 

(1) Ma. fancót ragazzo, Narzole pjankqta da (fag (= Cdo.
fjtffo/ra cernitoio) : piem. bgkagunót chiurletto, inferndt canti-
nuccia, ecc. ; paparota pasta glutinosa, kanavrqta beccafico.

(2) Ma. mar gin fracidiccio, Narzole fatgh stopposo (piem.
fat fatuus) ; piem. grupin nodo doppio, patina fanghiglia:
scorgo pure -ih- in sktfmùs all. a skgfjùs schizzinoso, e in
dùriiìùn bitorzolo, pgqihùn pizzicotto, skundrinùn occultamento,
Cdo. stranbinùn sbilenco.

(3) Piem. saranda lastrone, gurjenda loto australe: sla-
vandùn acquazzone, scavandè -ari colono.

(4) Piem. armunéng albicocco, miìrjanéng cacio forte (ca
cio di Moriana, secondo il Dal Pozzo), baléng serbatoio d’ac
qua {buia Arch. XVI 489) : qr-manéng orpello, gaj-maréng
gazza marina, vgrnéng vernereccio, kasaleng casalingo.

(5) Piem. farinént farinacciolo ; nòv-e-nbvént nuovissimo
rg. II 516, sg. 232 : -lentu rùsulént rugginoso, frejdulént
freddoloso.
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an-bujint bollendo), coi quali vada pure tardìi sajvànt terreno
leggero, quasi sabbioso (i).

217. -antia -entia ; falànga raccolto scarso, rgspundànfe
aderenze, kunp^esànga risposta, chiarimento (cfr. frane, com-
plaisance), familjànga famigliarità, kùminànfa riparazione an
nua delle strade comunali : scavando, colono (2).

218. -ardu : oltre ai diffusi bastdrd vitellino comprato,
bausdrd bugiardo, mustarda sapa, trovo siìvdrd gorgoglione
delle viti, Hard schizzinoso, cacheroso (Arch. XV 291), buedrd
impappolato, gurdrd (pieni, guljdrd sg. 232) goloso, d-ginarda
di sbieco. Ancora fingdrd ipocrita ‘ [infingardo ’ ; in vta-
ngskdrd (in piem. = maniscalco sg. 232) zooiatro, v’ha sosti
tuzione di suffisso (3).

219. -iscu: sarddsk. -gska macrino -a, nivufàsk un po’
nuvoloso, gaundsk gialliccio; gaungska (piem. gaunigeì) itte
rizia: inoltre il ni. barbardsk Barbaresco (4).

220. -ista: balista novelliere, balnnista (con intenzione
alquanto canzonatoria) giuocatore di pallone (5).

(1) Piem. buskajdnt buskajrdnt boscaiuolo, kuletdnt col
lettore, muntdnt regolo di sostegno, stagdnt locatario, tirdnt
staffa, cignolo, takanta (galium aparine Linneo) attaccamani,
fesiuldnt festaiuolo, banuldnt bagnaiuolo, vinuldnt vignaiuolo,
pjuvdù pjuvéut acquapendente, pendìo del tetto, kgrgént lievito

* crescente ’, erburente prezzemolo (cfr. Arch. XV 426, XVI
447 n.), lùsentela lucciola : kaparànt compiacente, fjamdnt
nuovo di pezza, fusundnt abbondevole, bukdnt abboccato,
fikdnt appiccichino, dasént generoso, buù-stasént benestante,
abbiente, nial-faiént facinoroso ; Canav. disént svescione.

(2) Piem. pajranga agio, tempo disponibile {pajré aver
tempo * * parlare Arch. XV 45), maniganga macchinazione.

(3) Can. burlard faceto. — Piem. pajndrd zoticone (Cdo.
pajndk cfr. Arch. XVI 459-60), spindrd all. a spindud cre
spino {berberis vulgaris Linneo), ginbarda pialla da incasso;
sgejrardùn dissipatore, piegar dùn frignuccio {pilg lezioso), miar-
dùn strillozzo, ciìcardót succiabeone.

(4) Il ni. niardsk di Mo. è il lat. mariscus; v. ls. 193 n.,*
Arch. XVI 597 : qui ancora kuntdsk, eufemismo usato per kuntac
(piem. kuntdc'. cfr. piltaska, sostituito non di rado a piitana}.
Piem. neurgska bavella: in areska (Cdo. Igskd) arista, si ha sk
da si, come in vjusk vecchiccio, da vetusto (Arch. XV 368) :
niajruskin (Cdo. niajr-} magrolino, fa presupporre un *majrùsk.

(5) Piem. granista seccatore, attaccabrighe, bibista ubbria-
cone, kardista garzatore, punpista pompiere, tarukista esperto 
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221. -aster : oltre ai noti pardslr padrigno, mar astra
fradldstr, puldstr pulcino, trovo suàstr canapo ‘ soga- panà-
sterja panicastrella ; bjankindstr bianchiccio, fulistrdn per *fti~
lastrdn (cfr. piem. fulastrù fulastrùn scimunito), gugaslrtìn
chi giucca troppo o non lealmente (1).

DERIVAZIONE VERBALE.

222. -are (2): tace mungere ‘lattare’, majsiné medicare,
case far diga, cuandé chiudere con siepe, pgrnisé stagionare,
turturé tubare ‘ tortorare ’, kunparisjuné paragonare, sasuné
fecondare sationare, markandé contrattare, lacùmé gemicare
{lacùni n. 180), dsùré stringere, tendere * tonsurare ’, bavtisé
scombavare, ecc. (3).

223 . -ire : sanguti singhiozzare, auduri olezzare, splandu^i
(piem. splendrz) risplendere, rùpige aggrinzarsi {rùpja grinza),
skiirige oscurarsi, rajri diradare, ecc. (4).

224. -icare : kanavjé coglier canapa nell’altipiano pie
montese ‘ canapicare ’, spjanté (n. 121 : piem. spantjé spargere)
traboccare, fe-kasjé edificare ‘ -casicare ’, sarbjé (n. 45) sar
chiare, rùinjé (rg. II, 577) ruminare, skaugjé scalciare, vgrtjé
ripiegare * verticare, surjé soleggiare, se trattasi di ‘ soli
care ’: pasjé rabbonire, sarà da pasi (n. 48: Arch. XVI 459).

nel giuoco dei tarocchi. A Cdo. un formato coniò per la
sua insegna un it. formisla.

(1) Piem. kapdstr sparviere da colombi, mentdslr mangóstr
mentastro, kwajdstr (all. a kwajdst') lasca, ravanasire (bunias
erucago Linneo) cascèllore, banastra panierone di vimini senza
fondo e diviso in due parti da collocarsi sulle due estremità
di un carro, masseriziaccia (plur. banastre bnastre ciarpame,
bagagliume), cfr. frane, banne.

(2) -iare : pajré aver agio rg. II 576, Arch. XV 45 ; piem.
mujé * molliare.

(3) Notevole tanpuré far temporale (cfr. ankariné aggan
ciare il manico del secchio al karindg molletta). Piem.
ranglé rantolare [gangli rantolo), parate apparire {parata ap
parenza), putide pulire, duvertè aprire, sanusé insanguinare,
stgrmé nascondere extremare, ecc. Curioso anvjaré all.
ad anvjé avviare.

(4) Piem. paji stallare, cugi chiocciare, fjulìge adottare,
filrli insistere, rjundi arrotondare, ecc.
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225. -aceare: smangage pappare, sbrajage' strillare {brajé
gridare), skugagege sdraiarsi {kiigege coricarsi), ecc. (1).

226. -idiare: fjukgsé nevischiare {fjuké nevicare), pgtgsè
spetezzare, kgkgsé (piem. kgke) balbettare, pgkgsé (piem. bgkt)
bezzicare, parpgsé da *parp$rsé  (cfr. parpera palpebra) lappo-
leggiare, antngéé se è da *{a.rì)tgngsé  * -ngtgsé rimondare un
bosco ceduo ‘ nereggiare ’, oltre al comune spagesé passeg
giare! kabalisé almanaccare (2).

227. -ulare: piguré sgocciolare, pispinare, virulé girel
lare (n. 226 n. : virò girare), pittile (piem. pité) piluccare,
bfindulé distribuire il vino a brente, rapulé racimolare {rapa
grappolo): giruld (piem. gira n. 104 n.) ricurvo, grisurd varie
gato, gajurd gajurd screziato; fgriulà cosa detta o fatta in
fretta e quindi confusa (3).

228. -inare: stanine stagnare, fgtiné affettare, musine
(cfr. runsdn. 114) pioviscolare, skaudinege scalmanarsi; naniné
(piem. nanjé sculettare) (4).

(1) Piem. banagé immollare, sgejragé dissipare {sgejré
sgajré sprecare), pjuragé piagnucolare {pjnré piangere), span-
tjagé sparpagliare {spantjé n. 224), ecc.

(2) Piem. irupgsé soperchiare ‘ troppeggiare ’, galgsé ingal
luzzire, niatgsé matteggiare, rankgsé ranchettare, andar anca-
ione: pjatulisé far piagnistei, malinkunisé attristare. Regi
strerò qui pure i piem. batjé (cdo. badsé n.° 109) battezzare,
ngtjé nettare, bukjé boccheggiare, lurdjé vagabondare {lurd
scioperato), cukjé (all. a cuke) crocchiare, baudgtjé (all. a bau-
dgté} scampanare, bukunjé sbocconcellare, kakjé balbettare,
sunakjé (cdo. sunake) sonnecchiare : cfr. rg. II 583 ; Thomas,
Dict. gén., pag. 71. Per -culare ho il noto gatjé (cdo.
graìjé n. 114 n.), parjé apparecchiare ; virujé (Cdo. virale}
gironzare, e jgrtujé rimestare, all. a viré girare, e fgrté stro
finare: sbruacé imbrodolare, skartacé scardassare, rubasti ru
bacchiare (Cdo. surbacé sorbire rumorosamente : rigati rigascé
ruzzolare di rotella o girella).

(3) Piem. sbrundulé sbrancare, sfùrnjulé snidare, dgskur-
mulé scolmare (all. a sbrundé sfurnjé dgskumie), skraculé spu
tacchiare, durmjulé dormicchiare : Sda. sfuriare polverizzare.

(4) Piem. runkiné all. a runké scassare, pjanginé piagnu
colare, skgrsiné scricchiolare {skgrsi stridere), scùpliné mandar
faville {scupli crepitare). *- injare: Cdo. ranpiìié arrampi-
care, sgrafiaé graffiare, sfangiìié camminar nel fango; piem.
raspiilé arraspare, punciìié ricucire, budriné (budré mescolare),
sautriné salticchiare, ecc. ; Sda. skanginé — skaugjé n. 224 : 
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229. -tare: guitte aggiungere. -itare: vanté sparire
* VANITARE (l).

230. -illare: farplé screpolare, sgaflé schiaffeggiare,
dgskrustlé scrostare : ancora strunplé stroncare (piem. strunpé
segare col segone) (2). Qui pure stupii (cfr. n. 228 n. ; scupé
scoppiare), sfarsi! scricchiare (piem. sfarsi, sfarie).

231. * -attare : bridaté abbruciacchiare, furate forac
chiare, fjurate arabescare, dipingere a fiori, bugaté bucicare
{bugé n. 24 n.), kulaté avvezzare i bovini al giogo, ridate
(piem. ride rissare), rasate abbruciacchiare {rosé radere), vinate
vinare, favate coprire {fave covare), skurate scorrazzare, svuraté
svolazzare (sg. 237), smunaté prendere a sassate {mun mat
tone, coccio), pilliate prendere a pugni : qui pure sbavate agi
tar le ali, del quale non vedo la base (3).

232. -ottare : kavute zappettare {kavé zappare), capute
acciabattare. *-occare: tajuké tagliuzzare, anfunukefe ap
pisolarsi (piem. an^unukipe) (4). Di bajké * baduccare
v. n. 7, e vp. 530.

233. -entare: sbujante (piem. sbùjente) immergere nel
l’acqua bollente, nudante ministrare, maneggiare (cfr. sviasi
macinare, stemperare) ; di skarpante scompigliare (piem. skarpi
carpire la lana; skarpént scapigliato) cfr. Arch. XV 74 (5).

*-unjare piem. puQuné {pnfa pulsare) sospingere, qiruné {pire
curvare, cfr. n. 227), fikuné cacciar dentro, pistunépistruné scal
picciare, kantruné cantucchiare (Cdo. sautruné ballonzolare).

(1) Piem. dùverte aprire: sgté ste (cdo. ansie) assidere
*(as-) seditare, Narzole nasté fiutare nasitare (rg. Il 587:
cfr. Arch. Vili 323).

(2) Piem. riìslé questionare {ridi n. 231), scaplé fendere,
sbafarle {skataré scatarrare), saufarte salterellare, kaifarlé can
terellare, scan farle sbrindellare {scanfa stracciare), scaperlé
sfendere, skrafarlé skracurlé sputacchiare, col quale sia anche
citato macurlé bruttar di macchie.

(3) Piem. gugaté trastullarsi {giigé giocare), spurkate in
sudiciare, sgrujaté {sgrujé sgusciare : cfr. gròja guscio), sfujate
sfogliare, sfiirùate frugacchiare {sfurile frugare), anbrujate me-
sticciare, cukate scampanare, guazzare {cuké guazzare, e dicesi
delle uova stantie), sbiriate compulsare {sbiri sbirro) : Sda.
sgranate sgusciare.

(4) Piem. vivide vivacchiare, basute baciucchiare: pituké
{pité beccare).

(5) -antare: piem. spurkante insudiciare, vergante assie
pare.
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Prefissi. 234. ad-: ajsé ‘ a(d)usare ’ (n. 59), arudé
(cfr. n. 99) ricordare, offése fidarsi, adé^e accorgersi * addarsi
ajmajiii ajmani umettare, lubrificare, se è ‘ a(d)umanire ’ (cfr.
humani dell’Allione, in Arch. XV 439): umana pratico ‘am
manato atdst saggio di vino (tastò assaggiare : cfr. piem.
andst fiuto e nasté n. 229 n.). Per altri a prostetici di varia
ragione v. nn. 39, in (1).

235. ante-: antivist accorto (2).
236. contra- : kuntravardeqe essere circospetto : pje r

balùn au skuntrabqt colpire il pallone appena si leva da terra
(cfr. bqt salto), dove potrebbe anche trattarsi di un composto
col verbo skuntré incontrare (3).

237. de-: dluberé liberare, drunpe dirozzare (n. 112 n.),
dvìré distogliere (viré voltare), dgrné direnare, durbi (n. 107)
aprire (4).

238. dis-: dgsblé disfare ‘ dis-bellaredgslaudé biasi
mare, dfskwaté discoprire (cfr. kwaté n. 231), destinò spegnere
(tigé attizzare), dgskavané levar la frutta dal cesto ; dgsprànde
disimparare (anprànde imparare, apprendere), ecc. : deskun-
kordja discordia, dgsdojt dsadojt indiscreto (dòjt garbo), dgsfi-
lusmjd stravolto (filusmia fisionomia), dgspajisd smarrito, dg-
sgùst chi sbaglia spesso il colpo. Rinforzativo in dgòlunta-
neqe allontanarsi, dgsmarkuri disanimare ‘ dis-malinconire ’,
dgsmarìné sgelare per vento marino (secondo il Gavuzzi);
dsarmis nemico (da ^dsanmis ‘ dis-inimico ’), dsilberànga esube
ranza : illusorio in dgsmustré dimostrare, dgsmesti domestico (5).

(1) Piem. afajté conciar pelli, *ad-factare (Arch. Vili
319), avajté star in agguato, asté assidete (all. a fajté vajté
sté n. 229 n.) : afdj fata, adiìq sorgiva, abugét fiocine, aviv
vivace (all. a faj faja dug bugét viv), ecc.

(2) Piem. antikor stramonio. cum- : piem. kuspjé cestire
‘ con-spicare ’.

(3) Piem. kuntrafurté intelucciare ; kuntrafurnél paravento
del caminetto, kuntranuigta incorsateio femmina.

(4) Si tratterà di dis- in dgsparé sparare, dgstupé sturare
(slupé tappare), dgstrànse slegare (la carrata) : piem. despalé
spallare, dgsterni disselciare ; dgspedi spedire ; dgsprupqsit
sproposito.

(5) Piem. dgskilnjé sbiettare, dgsrulé (Cdo. rule) smallare
(gola mallo), dgsmuté erpicare (muta zolla), dgsplujé sbucciare
(ploja buccia), dgskaminé disavviare (un’azienda), dgsinanjé
togliere il manico, dgsnandjé sviare (anandjé avviare) ; dgsdese
disconvenire (Sda. dgsdés non si confà) *dis-decere (Canav. 
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239. ex- (1) : sbuji sbigottire (Arch. XV 124), skarvé
sfrondare alberi di alto fusto *excalvare, skunfjé gonfiare,
iniangé prudere, ecc. ; skbr {fe skòr fare stomaco) : cfr. anche
il n. 112 (2).

240. in-: anburtié accecare {bortiu cieco), ancuké ubbria-
care, anmanjé mettere il manico, anburlé abbicare {boria bica),
angumjeqe appoggiarsi sui gomiti, anfré comunicare un morbo
(genov. afferra) ‘ inferrare ’ ; ancurni assordare, angruqi ingros
sare, ecc. ; anse usare, anfànde offendere, anflé imbrattare,
all. ad ajsé (n. 234) aufànde auflé *offellare. anburnia
(piem. biìrnia barattolo), ankfrna intaccatura (genov. crenna),
anpurtóu pollone di vite destinato a dar frutto (cfr. piem. pur-
tùr fruttifero); di anpdjs pece, anfòdra fodera, v. n. in n. (3).

241. inter-: antgrtajege subodorare (cfr. piem. antgrtajè
frastagliare), antgrvist intravveduto, antgrdud perplesso (Arch.
XV 429) ; antgrgiia segno di riconoscimento, indizio (4).

des s’addice decet; cfr. Arch. XV 59, 431); dgsburenfi disen
fiato {burenfi gonfio), dgskunpdn dissimile, dispaiato, d^sktinq
scapigliato ‘ dis concio ’ : Ma. dgsméq stolido. dgslingwé
liquefarsi, dgsvujdé vuotarsi, deskunlradi contraddire, dsurdjtir
orditoio: dgsmuré all. a dgnuré dmuré trastullare ‘dimorare’
(Arch. XV 57) : evidente gallicismo dgsbauca gozzoviglia, sre
golatezza (frane, débauché).

(1) Può talvolta equivalere a dis-: sfujé sfogliare, spannoc
chiare, spaniìcé sgranocchiare il mais battuto liberandolo dal pa
nile tutolo (all. a dgsfujé dgspaniìcé), spgfmjineqe spollinarsi (cfr.
n. 242) ; Ma. sble (Cdo. dgsblé n. 238), piem. sgraniuné svellere
la gramigna {granititi), splujé sbucciare (cfr. ploja n. 171), ecc.

(2) Mo. staké legare (n. 112 n.), Cuneo sniaravjeqe mera
vigliarsi ; piem. sburtié accecare, stgbjé intiepidire {tgbi tiepido),
scilrtii assordare {corti sordo), spinti impiccolire {peit piccolo),
svirà accipigliato (cfr. n. 227), ecc. ; sfrqsna (all. a frqsna)
fiocina. Qui pure sfurile (piem. sfìlrné) uscir dal nido
* ex-foris-nidare.

(3) Piem. andqrné, anfungé affondare (all. a dqrné cfr. n. 237
funge), angttieqe sognarsi, anbaruné ammucchiare {bariiiì muc
chio), anpruvané propagginare, angerbi isterilire {gerb soda
glia), anlurdi intronare {lurd intronato), anpini riempire {più
pieno), ecc.: antlarage intelaiatura, anguqa gocciola d’orec
chini, antenna tessera, augura screpolatura, all. a tlarage
guqa teqna Ma. g'ura (n. 108 n.).

(4) antg-geja migliarola (frane, dragéc') con inter- illu
sorio : cfr.mil. tresia. Piem. antgrmgsjé mitra- tramezzare, 
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242. per-: pgrtuké spettare ‘ pertoccare nàìipwàjpgrfé d-
non poter fare a meno di, spgrfurqeqe sforzarsi (cfr. Arch.
XV 71); p^rparaj all. al più frequente pardj (n. 11). Il
lusorio in Pfrpujin pidocchio pollino da *pjòj-pujin (pieni.
*puj-ptijiù ; var. pedem. pjdj-puttn) (1).

243. prò-: sostituito da per in pgrfiré profilare, pgrfundé
sprofondare, scassare {pgrfùnd subbisso) ; pgrvista pregna.
Per contro prusì'nné (n. 145) all. al piem. pgrsumé (n. 242 n.).
Alla sorte di prepurfun proporzione, avrà contribuito una
spinta dissimilativa.

244. re-: orbine rinculare (si dice di arma da fuoco, di
piccone, zappa, scure ; a Gua. vale il ribattere delle ore)
‘ rebinare ’ (Arch. XV 429: piem. bine pervenire), arpicò * ri
pisciare ’ (di liquido che esca con getto retrogrado, perché lo
spillo è ingombro), arquné salutare (Arch. XV 47), arlainé
allentare {lavi lento), arìiììfé recriminare {Ùiìfa smorfia), arinu-
riné (piem. sinùliné smottare) il lento disfarsi d’una ripa sotto
forma di polvere, ecc. : arce bisnonno (cfr. ce nonno n. 86),
arnqna bisnonna, arpist vagliatura del grano la quale si ven
tila una seconda volta (Sda. secondo olio), arprùm cruschello,
arkàjta ricaduta, arpin ripieno (2).

ant$rm$scé frammischiare, antgrnaseqe intanfare, antgrpusé de
positare {pgr antgrpós provvisoriamente), antprsàk canapa gros
solana (secondo il Gavuzzi : alcuno mi afferma per Carmagnola
l’esistenza di antgrsék seccumi di canapa ‘ intersecco ’) : si
noti ancora, per quel che può valere, antgrmój (all. a viòju
e tgrmòsd) tramoggia.

(1) Curioso prekdl da alcuni sostituito, per malinteso vezzo
signorile, a pgrkdl percalle, e previste insistere ‘ persistere ’ :
all’ incontrario piem. persiane persiane presumere (n. 145),
portando- presuntuoso, nei quali il per- è dovuto a ragione
fonetica (cfr. pgrsdnt regalo di cibarie a puerpera ‘ presente ’,
piem. pgruóst prevosto, ecc.). Piem. pgrfùmé (Cdo. anpgr-
funié) fare suffumigi, profumare (cfr. ig. 590) : anpgrmudé
(var. pedem. anpremùé anprùmùé, Cdo. anprilmé'. cfr. pure
milan. impriìinedd') -permutare prendere a prestito Arch.
Vili 351, XVI 345: perintende intendere vagamente.

(2) Si notino arkure riscontrare, ricontare, e rakure ricor
rere; di annuné recriminare, che il Giacomino derivada *re-
molnjare ‘ remolinare ’ (Arch. XV 429), cfr. Pernii, remonioso
in Giorn. stor. d. lett. ital. Vili 416, e v. Boll. Soc. dant.
Ili 154. Piem. arstrubjé ristoppiare, arviné travasare il
vino, ecc.; arcùs tanfo, arpinùn pusigno {pina cena n. 17 n.).
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245. sub-: skrulé (piem. sukrulé) scuotere, fìntine esibire
summonere (Salvioni, Spigolature siciliane, serie 3*,  in Rend.
Ist. lomb., s. Il, voi. XL, pag. 1157; Arch. XV 429), surése
sollevare ‘ sorreggere ’ : subtus- sutmilré rimpellare ‘ sotto
murare ’, sutfiììé firmare (1).

246. super-: suvrafdj avvezzo, incallito ‘ sopra-fatto ’,
d-$uvra-t;niàna nei giorni feriali (piem. di d suvrismana giorno
feriale), furóf (piem. ftirjóf soprosso) (2).

247. trans- extra-: tramùvé (var. pedem. stramuvé)
mutar di posto, traunde (n. 84: rg. Il 117: Arch. XV 418),
stranfjé ansare * ex-trans-inflare (piem. tranfje), strgmgsjè
(piem. tramesjé) tramezzare, strafuné gualcire, spiegazzare
{fune rovistare, perquisire), stramùvé sudare, strafilé faticare
{file andar difilato) : stravant acquivento, stran&m. soprannome,
stradutdl beni parafernali, mangé dg strakor mangiare con
ripugnanza, fe-stravis recar sorpresa, strafric (n. 95) soffritto,
strafica (piem. trafila trafitta chiavetta); strafurmd stragrande,
enorme : strasura ora tarda (3).

248. bi- bis-: borga (n. 24: Sda. borkd) bifurca, bgrlgké
leccare, bgrfdk zaino, b^rgaka (piem. bigaka bisaccia), bgrleca
(var. pedem. bgrléc barléc lettuccio) ; bgskoc anseri, vecchioni
‘ biscotti bfslùng oblungo, bgskwddr non rettangolare, an
bfskdj (piem. pgr bfstdj a sgembo) per sbieco, kosa bgskosa
(con queste due parole cominciano gli indovinelli) ; bsest giorno
intercalare ‘ bisesto ’ (piem. bsest scompiglio; cfr. Arch. XV
429); bafùmàt vortice, mulinello di vento (cfr. piem. sbafiìnid
stravolto, filmét fior di farina), banìq rossiccio, baciik intro-

(1) Non so che sia subaké sobbalzare (cfr. piem. subòk
rimbalzo). Piem. subrasé sbraciare, suslengè sobillare; sut-
kupé rivincere una carta già vincitrice, sutindii tranello, sutpé
soppedaneo, sutmantùn sergozzone, pappagòrgia.

(2) Piem. surgité sopraggittare (cfr. dsurmàn, Sda. suvep-
mdn sopraggitto), suvraprende sorprendere, suvrafumél cami
niera, suvriskót soprappiù ‘ soprascotto ’ (all. a sùbriskó,
provenz. subrescot'. cfr. Sda. d-fubriskó, Cdo. d-gutbìskót di
nascosto).

(3) Asti traféj (piem. traféù trambusto), che non dovrà
staccarsi dal provenz. trafeis traffico : piem. trafurela pilatro,
trakupjé tralevé trascrivere ; stravaké ribaltare, rovesciare *ex-
travacuare, stravanjé sirafanjé vaneggiare (cfr. Arch. XVI
352), stravird stravolto (Cdo. àirìpd), strakììlgta capriola, stra-
furfin cordicella, strasurdin intemperanza,
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nato (cuk ubbriaco), oltre al noto balórd (lord intronato,
stordito) (i).

249. male-: marardrig disordine (ardri^é riordinare ‘ rad
drizzare ’), moravi (n. 48) male habitus, marprùdant male
ducato, margraQjus scompiacente, poco servizievole, margndv
inquieto, preoccupato (per la incerta sorte di persona cara)
se è ‘ mal-soave ’, inorativi di mala voglia -invite (n. 69 n. :
cfr. Arch. XVI 353), ecc. (2).

Composti. 250. Imperativo con regime diretto: bra-
;abósk edera, inacafdr scoria del ferro, lajafo muro divisorio
che s’alza sul tetto, rusjakor (piem. rankakor cordoglio), rii-
batabùse scarafaggio, capardt insidia, trabocchetto, ecc. : note
voli runpakQl rompicollo, pàrdabraje bracalone, dove l’impe
rativo è ridotto al tipo della prima coniugazione (sg. 234 n. ;
Arch. XVI 478 n.). Talora compare il solo imperativo:
dgsbéla scavezzacollo (dgsblé n. 238) (3).

(1) Piem. sbjas bifacem sbieco, bgrlììse luccicare, ba
gnata all. a guatò variegato, bgrlajta giuncata (sg. 219), b;r-
niifja sber- smorfiosa, sbgrlùmada sbirciata, bgsrjùnd bistondo,
bfsankà sciancato, bsujt bisunto, beskcint b^skànq (= sbjas,
bestaj}, bardnk vacillante, ranco, balós (slòs) losco, bardi; scian
cato (cfr. roQ buscalfana), baboc can barbone, e baberu agnel
lino, all. a boc beru\ sbaliìké (Cdo. sballine} abbagliare (cfr. ba-
lùkgte baliste traveggole, e il frane, berlue bis-luca).

(2) Si ode ancora : travajé a marmurire lavorare con ogni
possa. Piem. inalasi disagio ‘ mal-agio ’, maunét sudicio
‘ malnetto ’, ecc.

(3) Mo. strunpadi (Ve. slrunpeladt) cervo volante: piem.
liaruka pergamena della conocchia, parabo melampiro bianco,
virafòje lucherino, portakua (Cdo. portakue} codrione, por-
tamnis pattumiera, kunfortakor citraggine, p agave ti e infilaguaine
(di vena v. n. 17 d\ vp. 526), pikaroke picchio muraiuolo, ecc.:
giocosi skagaparént cerboneca, arvìraburik pagadebit (var.
pedem. pagaggrvente} randello, ecc. (cfr. Cdo. pikatàra raspa-
pajé pollo, sautacuànde scapestrato). Curiosi ciìcatép, in
vece di *cilcatgpe (tepa zolla erbosa) all. a karkatgpe codi-
bianco, massaiola, gavaburu cavastracci (cfr. bura stoppaccio).
Il sostantivo conserva l’articolo (ig. 606) in kagalasu cincia,
perché comincia con vocale (cfr. Ma. pepi teneróQ pesca dura
cina ‘ tieni l’osso ’, genov. pérsego spartilosso pesca spicca
tola). Piem. kòjagivu ciccaiuolo {giva mozzicone di sigaro),
spungardt pugnitopo, spgnnalimùn matricina, pera, storsakól
(Cdo. slqrtakól} torcicollo, Neive scodatréù uccello che nidifica 
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Imperativo e vocativo : kantaràiia (n. 127 n.) raganella,
karkaveja efialte, atmosfera scintillante per gran caldo, pi^akàn
(agaricus fimetarius Linn.), basadona rosolaccio (cfr. piem. done,
madone}, basapé {eryngium campestre Linn.), batikòr batticuore.

Infine si ha un imperativo doppio in batibbj subbuglio,
balakànta buontempone, tiramela irresoluto, va-e-vén schiaffo
e manrovescio ; reduplicato in dame-dame ‘ dammi-dammi ’
(detto del pallone mandato in modo che possa esser facilmente
colpito e rimandato) (1).

251. Sostantivo seguito da aggettivo: pgrpujin (n. 242),
kilbjdnk balestruccio, fjakort ansima, katorba (Narzole kata-
luska, piem. cataluska ‘ gatta losca ’) gatta cieca ‘ gatta orba ’,
rataurojra (n. 58) pipistrello, ecc. Talvolta l’aggettivo pre
cede: travedi più comun. travqsdia un dito (misura) ‘ traverso
dito buna-md.ii mancia ‘ buona mano ’ (2).

in terra. sgejra prodigo, scanka dissipatore, erba brasa all.
a brilsabék erba pepe: saranno imperativi anche turna (po. 121)
di nuovo, e paga più.

Imperativo ed avverbio : piem. kagagùt colimbo crestuto
maggiore, pagafora corrente da gronda (Cdo. pigafic vanerello,
millantatore : cfr. fic rapidamente, genov. fido presto) : ancora
cdo. piipantulùm baggeo, dove il sostantivo è unito col verbo
da una preposizione (ig. 606), fafiuké citrullo ‘ fa-fioccare
piem. faknabi ‘ fa che (tu) n’abbia ’, scioccherello, pjeù d lagme
sté annoiato. Singolare cdo. fe-tente star su (detto ai bam
bini che incominciano a tenersi in piedi) ‘ fare tienti ’ (piem.
fe-tasta zampettare).

(1) Si ricordino anche dipare padre, dimare, dimgé suo
cero, dimadona, dinona nonna (n. 116). Piem. sautamartin
cavalletta e, parmi, sautamutùn salto del montone, pitakuhìnb
(sedum reflexum Linneo) sopravvivolo dei muri ; kantabrùna
pevera, virabgrkin verrina, dove il vira- è illusorio (cfr. frane.
vilebrequin')'. Ma. kajalù ni., se è ‘ cacalupo ’. Ancora qui,
per quel che posson valere, il piem. ste a buka kus vòstù
mangiare lautamente, iln-sojne-mi un non so che, il cdo. ku-
mqsdév onesto ‘ come si deve ’ ; e il diffuso cularò imbroglio,
che sembra modellato sul futuro della lingua italiana.

(2) Ma. bosk bjdnk specie di uva, kol veri fischione, nus
màt frassino, guramata {salix caprea Linneo), barartita toc-
capanca, erburente prezzemolo ‘ erbe olenti ’ (Arch. XVI
447 n.), ecc. : mutato il genere in kuarùg (all. a kuaruga :
cfr. ital. codirosso}. Ma. buù-avisk malvavischio ; S. Stefano
Belbo bel-sté stato patrimoniale del fidanzato ‘ bello stare
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252. Si han due aggettivi in bun-gust (esser con
forme ad) equità; e due sostantivi in bjarava (n. 103) barba-
bietola ‘ bieta-rapa ’, ranabùt girino (Ve. Sda. ranabóc, piem.
ranabót ‘ rana-botto ’) : kòrbrusù (sg. 234 ; piem. brùsakor pi
rosi), ramuriva domenica delle Palme (cfr. ramo d’oliva in
Arch. XV 73), parbjd ‘ parte di biada ’ (n. 77 : cfr. var. pedem.
part), barbabùk (tragoponon pratense Linn.) ‘ barba di becco
pa-d-fdr palo di ferro (1).

(1) Sda. bjankurùg rosolaccio, piem. prug verdlunt pera
verde lunga. Narzole tanabùj tonfano (Ma. buj bigoncia del
bucato : cfr. Arch. XVI 487 e segg.) ; Gua. barastànga sbarra
con bilancino per portare mastello, piem. bisabosa (cfr. Arch.
XV 278-9) bailamme, erba rua ruta, erba pejvra erba pepe,
presina resina ‘ pece resina ’ (Zst. XXIII 524), fjapena ansima,
papafarina farinata, virdurin vezzo di perle d’oro {durih
perla d’oro), spinarat pugnitopo, papakarea faldistoro: non
so se debba porsi qui augaleva mazzacavallo (cfr. auga alzo,
bietta) o al n. 250, considerando auga come imperativo : di
palanti nudo v. sg. 234, cfr. pata cencio, patdu (cdo. patatài)
uccellino implume. Piem. paremgé suocero ‘ padre mes
sere ’ (var. pedem. page), maremadona. Si è raddoppiato il
sostantivo in mejméj tremarella metus ; di baubdu babàu (cdo.
fe babaj far capolino) v. Arch. XVI 366.
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GLOSSARIO (*)

abigei bottone di ghisa per
calzoni.

abitò, s. f. tempo, epoca.
abwd (sda.) : timùn abwd ti

mone arcuato leggermente in
basso così che non riesca fa
stidioso ai buoi.

agld s. f. quanto si può
portare sotto il braccio, ‘ ascel-
lata ’ (di erba ecc.).

af : fe àf far raccapricciare
(piem. afr.}.

agrég (Can. Cor. Po.) gra
nello dell’uva dopo l’allega
mento e durante lo sviluppo.

agùst (var. pedem.) servi
tore, garzone.

ajbjót (Can.) v. arbjói.
ajbjùù (Ne.) v. arbjót.
ajmdn agg., mollificato.
ajmani v. majni.
ajragià acerbetto, agrigno.

(Sda. Go.), ajràg (Ci.)
riccio, porcospino.

ajriìu (Ma. Go.) s. f. irri
tabilità.

ajrò piccola aiata d’uva in
vigna, di grano o di gran
turco in aia.

ajtbri'. brajé ajtòri gridare
disperatamente.

ajwd s. f. corsia del Ta-
naro nelle rapide, corrente,
filone del fiume.

ajwdg reciticcio acquoso.
ajwé bacìo (Sda. uve).
alard s. f. chiucchiurlaia.
alagàt (Gua. Cor.) coreg-

giuolo delle scarpe.
altaravéla : fe altaravéla

fare sciupo.
altavéla (Gua.), alteracela

(Ma.), ulteravéla (Can.), or-
tekanavd (Sda. Go.) v. alta
ravéla.

alugdt (S. Vittoria) v. alagàt.
amndg (Can. Piobesi d’Al

ba) v. vana.

(*) Ripeto qui, per maggiore comodità di chi voglia con
sultare il glossario, la spiegazione delle precedenti sigle rela
tive a nomi di paesi, con qualche aggiunta: Ba. = Basis
sero d’Alba; Ca. = Castagnito; Can. = Canale; Ci. = Ci
sterna ; Cor. = Corneliano ; Go. = Govone ; Gua. = Gua-
rene; Ma. = Magliano Alfieri (già Mugliano d’Alba) ; Mo. =
Montà; Mt. = Monticello; Na. = S. Nazaro di Narzole;
Ne. = Neive; Po. = Pocapaglia; Pri. — Priocca; Sda. =
S. Damiano d’Asti; St. = S. Stefano Roero; Ve. = Vezza
d’Alba.
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dna misura di lunghezza
per la tela (piem. duna).

anagùù (Gua. Ne. Ve.) v.
nagùna.

andj (Ve.), anàn (Mo.) v.
andnc.

andnc avanti, innanzi.
anburi i° pene : 20 bellico

dei bovini : 30 capocchia del
manfanile.

anburumé rimpinzare.
anbusarégne ridersene : u-g-

n-anbusdra se ne ride.
anbiisd s. f. bovina per l’aia.
ancarmé fermare, fissare

(piem. ancarmé ammaliare) :
travdj ancarmà lavoro forte
saldo e di durata.

angé intaccare.
angévre (Po.) v. vilgàjre.
angri (Ne.) innestare.
anguskége (Gua. Ve.) ce

stire.
anddn (None di Pinerolo)

striscia di fieno falciato, pas
sata (piem. andana).

anddu (Ne.) parte della
stalla non occupata dagli ani
mali, corsia.

andjd (Ci. Cor. Ma.), an
dj é (Go.) v. anjé.

andràn (Pri.) dentro.
andrin dentro.
andùka allora.
andùn (Po.), àlidi (Cdo.)

v. anddu.
anfajd (Go.) attonito, pieno

di stupore.
anfana : kavdj iajd a r an

fana capelli corti sulla nuca
e più lunghi sul capo.

anfgsturige inacerbirsi (di
piaga, Agnolo, ecc.).

anfingardaria ipocrisia.
anfré comunicare, attaccare

(una malattia) : mar k-u-g-
anfàra male contagioso.

anfurnójra lunga pala del
forno.

angagél cipollatura, noc
chio.

angaggta (Go.) occhiello.
angauli colpire la gala o

palla lignea con la kagàja
iniziando il gioco detto ap
punto della gala. Chi batte o
manda dice gdulig, e gli av
versari rispondono ddjrug.

anggrti sopraffatto dal
l’emozione.

angldt i° angioletto : 20 pa-
rietaria.

angufé ingorgare : angufege
ostruirsi, rigurgitare.

anjd (Can.) v. anjé (piem.
njdl).

anjé s. m. endice, nidian
dolo, guardanidio.

anird i° adirato : 20 ristucco.
ankagd s. f. parte dell’or

dito che è tra il subbio e le
casse, catena.

ankagé dare la bozzima, im
bozzimare; v. kag.

ankdfa incastro, incavatura,
commettitura.

ankafé incastrare (piem. an-
kafné incastrarsi).

ankariné'. ankariné ra sia
mettere il manico della sec
chia nella molla o erro; v.
karindg.

ankarnd agg., v. poi.
ankarti agg., spesso (si dice,

ad es., di peperoni).
ankdst toppetto, ciottolo

che serve per ankasté.
ankasté fermare su per la

salita una ruota del carro con
ciottolo, toppetto od altro,
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affinché gli animali da tiro
possano ripigliar fiato.

ankó (Pri. Ne.) s. m. estre
mità superiore, capo (di una
salita, di un filare, ecc.).

ankwisu incudine (piem.
ankisti ankùsu ankjusu ank-
wiu).

anpani agg. : màn anpanie
mani invescate (di chi attende
a vendemmiare quando l’uva
è ben matura).

ampQiijriù (Pri.) v. anpguj-
rót.

ampgujrót avig- falcetto per
tagliar erba, falcino.

anpiké (Ne.) v. anfré.
anpóst (Sda.) s. m. v. an-

posta.
anpósta s. f. solco acquaio.
anpùla piccolo enfiamento

prodotto da pinzata di vespe
o da puntura d’ortiche.

anpurtàu saeppolo.
anpuskéjra (Ne.) v. pu-

skóiìa.
anramdjra bosco, frasca

pei bachi.
anstiir. fe-nstiù mettersi a

cecce.
ansile fare un’incannuc

ciata.
ani marza (piem. enta).
antan innestatore.
antefiu : ege l-ant- esser

terribile, formidabile (si dice
di persona).

antgsté scapitozzare, ta
gliare a corona : ant^siege in
caponirsi.

ànti (Go.) v. ànt.
antjé (Cor.), dgntjè (Mt.),

ngtjé (Ma.) v. antngsé.
antnpié^ anfyndsé pulire un

bosco ceduo, sterzare.

antré i° entrare: 20 avere
la terza coppia di denti (dei
bovini).

antriiké urtare : antriike^e
cozzare colle coma.

anwajrò anv- solco per con
durre acqua al maceratoio o
nei prati.

anvàrtja rimboccatura del
I letto (piem. arvértja, svértja}.

anu$rduri$e inverdire.
anvàrtja (Can. Go. St.) v.

anvàrtja.
anvjdr (Ne.) v. sbffinirla.
apni (St.) cacanidio ; v.

pni.
aràj i° compiutamente :

20 di seguito, senza interru
zione (piem. arés aréjs). Ki
aràj coglier tutto (di erba,
frutti, ecc.): urd tainpgstdtràj
aii aràj è caduta la grandine
tre anni consecutivi.

ardjsi (Pri. Sda.) v. aràj.
aràsk (Can. Po.) cerchio

ligneo dello staccio.
arbatùva (Gua. Ve.) v. rù-

batùva.
arbin du su (Gua.) v. ar-

bùnb du su.
arbiné rinculare, ribattere,

respingere (di armi da fuoco).
arbiné (Gua.) sonare il rin

tocco.
arbjót pisello.
arbjùù (Pri.) v. arbjót.
arbot rimessiticcio, pollone

(piem. arbut).
arbot (Ne.) vigliatura del

grano la quale si ventila di
nuovo.

arbros (Go.) v. sbrós.
arbrilsd agg., affetto da in

tertrigine all’ inforcatura o
sotto le ascelle o al collo, il 
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che si crede accadere ai bam
bini troppo grassi.

arbùnb du sic riverbero, ri
flesso del sole.

arburige irrobustirsi (di
pianta).

arburùs rigoglioso.
arbilté i° rigermogliare :

2° spingere con rabi o ra-
stro granaglie, loppa, spazza
tura ecc. per ammucchiarle.

argau (Ne.) v. avgrgdu.
arcébisavo, bisnonno (piem.

pcericii}.
arciné propagginare.
arfjulè adottare, affigliolare

(piem. afjulige, fjiclige).
arfransùic (Pri.) i° suc

chione, poppaione : 2° fem
minella.

arfransuné (Sda.) v. suské.
argagé acconciare il letto

degli animali.
arganbege rimettersi in gam

ba, riacquistare le forze.
aria (Go.) chiavaccio ligneo

per uscio di stalla.
aria (Ma. Sda.) v. arlia, 30.
arkdjta'. fe r-arkdjta rica

dere in malattia.
arkarké'. arkarkége-npe far

si male al malleolo cadendo
e battendo forte il piede : màù
arkarkà dolore alla nocella
della mano per caduta.

arkavé r viti (Costigliele di
Asti) travasare il vino.

arkét (Castagnole-Lanze),
erk (Ne.) arcobaleno (piem.
ark).

arkugé propagginare.
arkuntdnd’. faj d-ark- fatto

apposta e per ordine di una
data persona (di scarpe, ecc.).

arkùrùn recesso, angiporto ;

(piem. arkiclà luogo appar
tato).

arlia i° nottolino : 20 sali
scendi : 30 olivella lignea che
entrando in un cappio ferma
il capestro dei bovini e spe
cialmente dei vitelli.

arlìkivàiu ciarlone, sapu
tello.

arlùkja (Go. Sda.) reliquia.
armarla breve fossa in un

filare per ripiantare alcune
viti venute meno o sostituire
quelle deboli o di specie non
buona.

annendé (Po.) v. arvilgé.
amucrin mulinello, vortice

d’acqua.
annùsc spazzatura, pattume.
arniìfé recriminare.
arnóna bisava, bisnonna

(piem. nunùn).
ardgine (Monticello) v. ra-

vùge.
arpgté (Ne.) abbandonare

il nido ; v. dgspéc.
arpigé ‘ ri pisciare ’ (si dice

del liquido che, uscendo da
cannella o zipolo, non zam
pilla, ma ha un getto ritroso).

arpjége correggersi, ridirsi
specialmente contrattando.

arpist vigliatura del grano
la quale si ventila di nuovo.

arpist (Sda.), arpistùn (Pri.)
olio secondo.

aridi (Antignano), v. uriél.
arsina i° capruggine : 20 ca

lettatura alle suola di legno
per zoccoli.

arsoj (Ne.) v. rusój.
artdnde i° ripetere : 20 rin

novare (le percosse).
artiré r vin travasare il

vino.
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artàrn olio secondo.
arvajtéqe (Po. Ve.) v. ar-

wité^c.
aruaranti rianimare, alle

vare animali o piante già vi
cine a perire.

arviìqé aguzzare novamente
in primavera i pali della vi
gna togliendo loro colla pwa-
rina la parte infracidila nel
terreno.

arwitéqe avvoltolarsi, svol
tolarsi (specialmente di asini).

asjamànta attrezzi rurali.
cispa aspo. Fe r aspe i° es

ser prossimo a tramontare :
2° fig. dare gli ultimi tratti.

astig (Ma.) v. dqstiq.
auduri olezzare.
auflé ciambellaio, caramel

laio.
dura (Go. Gua.) v. avra.
aurislà. s. f. parte sinistra

del solco, traccia lasciata dal-
V aufiseT, v. aridi.

aicristó (Ne.) v. barbósa.
auriìQ (Can. Pri. St.) v. aj-

rif (piem. uriq, Cdo. aurig).
auiél i° uccello: 2° MEN

TILA. Ausél dra fiqka scric
ciolo.

alisela. (St.) v. idèi.
auslajra (Go. Gua.) v. au

rislà.
ausldga colombina (specie

di razzo). Il termine, attri
buito ai Castellinaldesi da
quei di Guarene con inten
zione di dileggio, è, ora al
meno, sconosciuto a Odo.,
ove si dice kurùnba.

austera (Go. Pri.) v. idèi.
auleta (Go.) ortica.
avéil (Lequio-Tanaro) gar

bo.

avgrqdu (Ne.), anvgrqdu
(Ma.) aratro con un orecchio
solo, Coltro.

avirùn : ant-r-avirùn d na-
tdl verso il Natale.

dura i° imposta, scuretto:
2° coperchio di botola o di
pozzo.

avrént (Ma.) avvento (piem.
advent} : ant-j-advént (Ne.) in
avvento.

avrin vano quadrangolare
nei telai delle finestre chiuso
da un vetro o da impannata.

avriké (Ne.) v. avruké.
avruké, auruké pula del

grano (Na. urùk).
avujót (Ne.) v. vujd.
avujùn punta ferrea fitta

all’un dei capi del pungolo.
avujùn s. m. plur. (Go.)

v. skot.

babdj'. fe babdj far capo
lino, far baco baco (piem. fe
babàu, fe babójà).

bàbi ogni insetto di cui si
ignori o non soccorra il nome.

babi da kanavd grosso rospo.
babi kanpé (Po. St.) rana

dei campi.
babjaqà s. f. stramazzata.
babi panate blatta o piat

tola dalle gambe alte che cam
mina barcollando blaps mor-
tisaga.

babi panate (Ne.) derme-
STES MOLITOR.

babi santità rospo.
babdj (Ne.) v. babi panate.
babóne pi. (Gua.) piattole

della stalla che corrono su
per le pareti periplaneta
ORIENTALIS.

babónu (Na.) v. babóne.
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bàc: bòr bàc burro di co
lostro: lac bàc colostro (piem.
bec lezzo caprino).

ba^ika (Po.) v. ka$aia.
badan badalone, scempione

(piem. bade).
badarla (var. pedem.) v.

badóra.
badóra (Na.) fiammata

(piem. baddja).
bafùnidt mulinello di vento,

piccolo turbine.
bajija parte dell’altopiano

piemontese fra Montà d’Alba
e Carmagnola.

bakarùù palo aguzzo in
punta piantato nella parte an
teriore del carro a due ruote
per appoggiarvi il carico.

bakarùù (Cor. Go. Ma. Ne.)
piuolo che è infisso nel ti
mone del carro e serve a te
nerlo un poco alzato da terra,
stanghino del timone.

balakànta s. m. buontem
pone, gaudente, scioperato.

balariùa i° ballerina : 20 mol-
lore, pantano in strada pub
blica.

balaute (Cor. Ma.) v. ball
iate.

balikura i° maggiolino :
20 mazzacavallo (piem. bri-
kula).

balikure pi. occhiali (piem.
barikule).

halite (Sda.), barile (Go.)
losco (piem. baric).

bandirne (Ma.) v. arpgté.
banfùniét (Ma.) v. bafilmdt.
bara, barastdnga sbarra

munita di bilancino o basu-
rin colla quale due persone
portano sulle spalle un bi
goncio.

barbaria bottega di bar
biere.

barbica nettavomere.
binila fieno o paglia che

sporge dal fienile.
bar dea v. bgrlóca.
basi v. pecaqa (Pri.).
bastàrd i° bastardo: 20 vi

tellino allevato da vacca che
non ne sia la madre.

bastar din v. bastdrd.
bastardùù foruncolo, fi-

gnolo.
bastùù (Ci.) grossa pagnot

ta di pane casalingo, v. gir^a.
bastùù (Go.) lunga forma

di pane cilindrica, v. turtùù.
bastùù (Ve.) v. skot (piem.

skutjùù bordoni).
basterà l’avere un albero i

rami pendenti per copia so
verchia di frutti.

basnri (Go. Ma.), basan
(Cor.), baPiinù (Ca.) = bara.

basuriù bilancino sospeso
alla bara, le estremità del
quale entrano nei manichi
del bigoncio.

batajé (Can.) abbacchiare,
bacchiare.

batajpta : fe ra batajita il
battere coi coreggiati e per
turno di tre quattro cinque
trebbiatori o battitori.

batis ascesso, infezione che
martella (specialmente del
piede).

bauqùù paletto che unisce
la kandura colla bure del
l’aratro.

bauQunét (Ne.) v. baugùù.
baudiùa (var. pedem.) scam

panata con martelli e col ba
tacchio (Cdo. bandita).

bandrnù (Ne.) sbarra tra
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versa che regge la catena del
cammino, Spranga.

baurdt (St.) v. basurin.
bautalis dondolo (piem.

baudig, bdutì).
bautis (Can. Ci.) v. bautalis.
bave persona bavosa.
bavusin (Pri. Sda.) bava

glino.
béda pecora.
bédu agnello.
bedin agnellino.
bef, femm. béfa agg., chi

ha i denti inferiori più avanti
dei superiori.

bgkd (St.), pekd (Na.) agg.,
v. spig.

bekwdg ciarlone (var. pedem.
bakwdg).

bel-sté (S. Stefano Belbo)
v. ége.

béra pecora.
b$ra (Go.) pecora (piem.

b$ra capra).
bgrgandin (Go.) slitta per

una sola persona.
bgrléca lettuccio, pancaccio

nella stalla.
bgrlik randello, grosso ba

stone.
bgrlikura (Ne.) maggiolino.
bgrléca : an bgrloca a ca

valluccio (piem. a karabóc,
an karabócule, a gatapróc, a
gatalin, a katapule, a skapa-
cóla, a batikóle, a patikéle).

bpppjun rottami di palo.
bgrsikula (Costigliele d'Asti)

maggiolino.
bèrta i° berretta : 20 fio

cine.
bèrta (Sda.) gazza (piem.

ber tei).
bèrte'. ege-ù-bérte essere in

discordia, essere in screzio.

bgrtulé chi infornacia e
sfornacia mattoni.

bérti animale ovino (piem.
berte, bérti).

bérti (Cor. Po.) coniglio,
v. péru.

bérti purkàt (Po.) porcellino
d’india (piem. péru, purkét
d'India).

bgscdm (Gua.) tassa sul be
stiame.

bgscdg (Go.) v. pecaga.
bgskwdc'. an bgskwdg i° in

disordine : 20 in discordia
(piem. an biskig).

béti (Na. Ve.) stia dei pul
cini (piem. biu).

bi voce per chiamare i pic
cioni.

bia pallina di marmo con
cui i ragazzi giuocano in piana
terra ; v. buk.

bjdm (Costigliele d’Asti)
v. avrtikè.

bjankurùg (Sda.) rosolaccio.
bjaréja diarrea.
bjduta (var. pedem.) don

dolo (cfr. piem. bjauté, bautjé
dondolare).

bibi (voce infantile) i° in
setto : 20 piccione.

bigdka (Ma.) v. kagaja.
bictìla (var. monferr.) v. pi-

cula.
bigura i° cassetta del sale :

20 usciale: 30 bronzina (piem.
bùgja cerchio del mozzo della
ruota).

bigurin (Ma. Sda.) frutto
del biancospino.

bjgta avviso di multa per
ritardato pagamento dell’ im
posta.

bindola (Gua.), foW4ra(St.)
v. kaskaréla.
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bìpjùn (Ve.) v. bgrpjùn.
bislùn pi. (St.) garzuolo

meno fine (cfr. piem. bista
bioccolo, ciocca).

bjura donnola (piem. bjula
scoiattolo, bélura donnola).

bjura (Gua. Ma.) v. pjura.
bjuvé'. i° tracciare nella

parte superiore di un pan di
burro alcuni solchi colla punta
di un coltello trattato con
leggero tremolio della mano :
2° intagliare gioghi o conoc
chie.

blò, femm. blòva (Sda. blo-
fa) azzurro -a.

buòna ape selvatica, pec
chione BOMBUS TERRESTRIS.

bnòni (Go.) v. babqne.
bóQura biancospino.
bdr burro.
borba stufa per botti (pre

parata facendo bollire acqua
con nepitella, foglie di noce,
rami di pesco).

bórbu Borbore (torrente che
ha sua fonte in quel di Gua-
rene e affluisce al Tanaro
presso Asti).

borga i° forcella dell’al
bero : 2° forca del timone del
carro da buoi a due ruote.

bqrgla (Na.) forcella del
l’albero.

bqrk (Fri.) v. bqrgla.
bórka (Pri. Sda.) v. bqrk.
bqsk i° selva: 2° legno:

3° contatto col pallino di due
bocce di parte avversa.

bqsk pi. due assicelle qua
drangolari leggermente incur
vate ed unite con cerniera le
quali si dispongono sul col
lare degli equini legandole
con cigna e portano ciascuna 

un gancio per attaccarvi le
tirelle.

boi i° colpo : 2° balzo (della
palla) : 30 tocco, ciascuna delle
prime tre ore: 40 rintocco. -
A-bòt a cottimo (piem. a bòia).

bòia colpo d’arma da fuoco.
bòia (Go. Ma. Ne. Sda.)

gemma.
bòia (Na.) girino.
braga : gìigé a braga fare

alle braccia.
brande ardere con gran

fiamma.
bfik monte : brik{-d)munvisu

Monviso, brik-d-muntàd Mon-
taldo (monte in territorio di
Cdo.).

brigantin (Sda.) v. bgr-
gandiù.

brila (Ma. Sda.) i° briglia:
20 laccetto della conocchia.

brina i° prugna : 20 livido
sul viso per colpo ricevuto,
pesca.

brinda (Na.) v. kaskaréla.
brindóla (Diano d’Alba)

v. kaskaréla.
brindiilé vendere il vino a

trentine cioè a piccole par
tite.

brindùn grosso bigoncio
(Asti breniùn).

brok (Bene-Vagienna) v.
brindùn.

brqka quinta parte della
brenta.

brug (Can. St.) v. bruì.
bruj (Na.) moccio.
brujùù (Ma.) moccio.
bfùla (Costigliele d’Asti,

Go.) v. brila.
brus (piem. brug cacio forte).
brùsabék specie di fico.
brut (Go. Gua.) v. vangaj.
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brut (Trastanaro) v. sbrtika.
bsest anno bisestile : i kur

gr bsest l’anno è bisestile.
bwajldt : ur-a-pdrg gr bwaj

ldt gli è uscito l’intestino
retto.

buca (voce infant.) vacca.
bùga (Cor. Po.) bronzina

(piem. dùfia die me), v. bi
fora, 3°.

bugurin (Go.) v. bigurin.
budtd, butta (Narzole capo

luogo) v. baudiùa.
bùga (Na.) v. bùgla.
bugia, bùgla fibbia (piem.

bukla).
buj (Ma. Ne.) i° bugliolo,

tino pel bucato : 2° tronco
vuoto (infisso in un grosso
palo, detto pa-da-bùj, sulla
riva del fiume) attorno al
quale si assicura e tende il
cordone metallico (piem. fwi-
nd) del port con randello o
tortore raccomandato poi per
l’un dei capi ad un vicino
piuolo.

bujdt (Pri.) piccola bigoncia
per fare un po’ di bucato,
v. linài.

buk-. fe tuk e buk colpire
colla propria pallina o bia
quella dell’avversario e man
darla in buca, far bilia.

buk (Costigliele d’Asti) v.
anjé.

bukaldù turpiloquo.
bukdt buco, pertugio.
buie i° il battere che fanno

col capo i lattonzoli contro
le mamme della madre : 2° pul
sare del feto nelle vacche
pregne.

buie (Gua. Ve.) cozzare
colle corna.

bufi avisk (Ma.), buù an-
visk (Sda.) malvavischio.

bùra i° borra : 2° caluggine.
bùra (contado alessandrino)

v. kwera.
bùràu zangola.
hurdu (Ma. Sda. Go.) v.

hurdu.
bùrbura (Ne.) v. borba.
burdùn (Poirino) coppia di

solchi acquai colla porca fra
essi compresa.

burdùn (Can. Ci. St.) solco
acquaio, v. anposta.

burdùn : a testa burdùn v.
tatùk.

bure (Gua. Ma.) batter la
panna nella zangola col bat-
tiburro.

burél (S. Vittoria) lembo
inzaccherato della sottana ;
v. rela (piem. burél collare
degli equini).

burélax purté buréla portar
la pena (per un altro).

burgdt bastone fienaio, for
chino.

burgiùa (Ne.) forcella del
l’albero.

burglina (Na.) forcella del-
l’albero tagliata e riqua
drata.

bùri (Na.) scolatura del le
tame.

burin capezzolo degli ani
mali : buriù btirnu capezzolo
che non dà latte.

burle (Costigliele d’Asti)
v. kavajùn.

burììdt (Ba.) orbettino.
bùrójra (Cor. St.) v. bii-

rdu (piem. bùrérd).
bustini salvia pratense (piem.

Ve. Sda. ecc. bustini).
bustina (Ci. Sda.) v. pqt.
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busóra (Pri.) buca centrale
nel giuoco del galante.

busta bastarda (Po.) v. ba-
stardiìn (cfr. piem. battei pu
stola).

bùté i° porre: 20 mandar
fuori (di vasi, sorgenti : gr
kand di kup i botti la gron
daia goccia) : 30 germogliare :
4° andar fuor dei dentini.
Bùte-sù inghiottire.

bidè (Gua. Ne.) sciamare ;
v. sartie, 20.

butin (Ma.) rintocco.
bulini dra patina ombelico.
biìtur (Go.) burro.

cabla (Ci. Sda. St.) v. ca
pta.

cadèq fra poco, di qui ad
un poco : cadég e tórn fra non
molto ritornerò (piem. ad^adéq
a momenti).

cajrin i° lumicino: 20 luc
ciola.

calabti (Go.) v. galarog.
camtiu (Can. Cor.) sola-

NUM DULCAMARA.

canbajrùh pi. (Go.) stracci
(piem. canbirùù sorta di cal
zare già in uso fra i monta
nari, Scarpone).

canbprléra bastone pendulo
nella parte posteriore del ba
rocco per impedire che si ro
vesci all’indietro, stanghino.

capa dgr forti (Ca. Ne.)
chiusino del forno.

capakujùn merce avariata o
scadente.

capanti buca cieca.
capti satanasso (piem. ca-

piiì).
capti (Go. Sda.) tagliuola.
capala v. captila.

capaci (Na.) v. karbund.
còpia : fe ra capla fare il

baione, fare la ciuciata (piem.
cabra, cabrala, cabrila, cuikd,
e cfr. cucii la baja\

captila, captici i° spicchio
di frutto disseccato (per lo
più di pesca) : 20 fig. cunnus.

capute rattoppare (scarpe).
carabatd s. f. rumore con

fuso ed alto di voci, brusio.
carabaté conversare ad alta

voce.
cardk, cerdk impiastriccia-

mento su abiti.
carùn (Costigliele d’Asti)

v. cqrlùk.
cavdjra buco della toppa.
cavatiti i° ciabattino: 2°ani-

maluzzo che scivola a spinte
sull’acqua dei tonfani, gerris
LACUSTRIS.

cavùù (var. pedem.) Agnolo
(piem. cavèl, Cdo. gavél).

cginsé (Ma.) i° ardere co
vando : 20 gemicare.

cenésjct (Po.), cinésja (Cor.
Gua.) v. cinésci.

etici (Ma.) agone, cheppia
(piem. cepjd}.

qprlùk. (Go.) piviere (piem.
tqrlùk').

cica (voce infant.) gallina:
cice, cine, ci voci per chia
mare le galline.

cicatndlu (Ve.) v. camalli.
cicatndr (Na.) v. catndlu.
cice giuoco di ragazzi che

fanno a rincorrersi.
cibi (Sda.) v. cice.
ctiirilu (Na.) scricciolo.
cicu (var. pedem. cikd) v.

kiku.
cimiiq cimosa staccata dal

pannolano.
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timùga cimosa.
tincavgna s. m. ragazzo

stento. .
cincarqta (Ve.), cincalard

(Pri.), cincdrla (Gua.) v. cin
cin.

cincéra (Ca. Go.) v. trin
cera.

cincin (Sda.) cincia (uccello
che, secondo alcuni, par gri
dare ten-te-n-siì ‘ tienti in su
e, secondo altri, pàusa-r-pliQ
* posa il pelliccio ’).

cintirimela (Can. : cfr. piem.
tirimela lippa) v. kaskarela.

cincura (Ma.) zanzara.
evie chinare : cinése chi

narsi (piem. kiheqé).
tinésa cinigia.
cinibria folla chiassosa.
cinimie pi. (Ma.) v. cirimie.
ciniséj forcella in cui si in

castra il timone del carro a
quattro ruote, Cosciali.

ciripipi (Ca.) v. cirididi.
tirididi cincia (piem. cibibi,

tiribibi, tiribin, ciribiri).
cirimia zufolo di canna con

sistente in un bocciòlo di
canna aperto da un lato e
chiuso nel lato opposto dal
nodello presso il quale è
fatto un taglio levando leg
germente il lembo della parte
recisa senza staccarla o rom
perla (piem. cirimia, cilrùmia
zampogna, cennamella).

cirimie pi. : fe der cirimie
vivere a stecchetto.

tifiti (Can.) v. tifi didi.
cirisia (Na.) orbettino (piem.

susjà, anvéj, urbaédt).
coj (Ba. St.) chiodo (piem.

co, cov).
còrna s. f. cunnus.

cu s. m. i° assiolo: 20 pal
lone mandato a colombella.

cu (Can. Go.), cuk (Sda.),
cut (Alba) s. f. assiolo.

ciicakù (Ca. Ve.) blaps
mortisaga, v. babi panaté.

cucamantùn (Can.) v. cu-
camarùn.

ciìcamarùn colpo dato col
pugno sotto il mento (piem.
sutmantiin sergozzone).

cuq s. f. i° chioccia : 20 le
Pleiadi.

cùcu (Go.) s. m., v. kaugd.
cncuré susurrare, pispi

gliare.
cuk (Ne. Sda.) v. kuc.
cukun (Na. Po.) v. anjé.
culé 1° FUTUERE : 2° fig.

ingannare, truffare (cfr. cula
MENTULA, Zalli).

cùsa\ d ciisa di sopra.
cùsia (var. pedem.) v. ci-

ritia.
cusmajg (Ve.), cpmiiQ ci-

(Cor.) v. ctismiQ.
cùsmiq malafitta (piem.

cunì).

dòn (Antignano) dentro.
dancdg i° dentone : 2° chi

ha grossi i denti davanti.
danciù (Ca.) : biité-u dancin

pareggiare il dente.
daniséj (Ca. Ne. Ve.), da-

nisé (Nizza Monferr.) v. ci
niséj.

darmagc luogo dove si fa
danno conducendo animali al
pascolo: laqé ndér bésce ni
i darmage lasciar entrare gli
animali in prato non falciato,
in campo seminato, in vi
gna, ecc. - Darmdge! pec
cato !
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davajrd in fretta, spedita-
mente.

demdja (Sda.) v. ojdemdja.
des (Canav.) : a des neh non

s’addice, non s’attaglia.
dcsdé i° allentarsi : 20 non

confarsi.
dgsdés (Sda.) : 11 dgsdés non

s’addice (piena, dgsdése non
confarsi).

dtjsdeneqe degnarsi.
dgsfilusmjd stravolto.
desfujé scartocciare il gran

turco: dgsfujé r vi levar fo
glie alle viti per dare aria ai
grappoli ed affrettare la ma
turazione dell’uva. - Korn
desfujó. corno spogliato della
parte dura restando solo il
torsolo o l’anima.

dgsgaré smuovere.
desgarnd spettoracciato, di

scinto.
dgsgùnca lavoro ininterrotto

di bovini aranti, attaccatura.
deskarnd agg., v. poi.
deskrukd : vaka dgskrukd

vacca scosciata.
dgskwé dichiocciare, impe

dire alla chioccia di covare.
dgsmarkuri, iviarkuri sco

raggiare.
dgsmép, -éga (Ma.) scimu

nito -a.
dfsmulté (St.) estirpare il

muldt o canapella in quel di
Carmagnola.

despanùcé, spanùcé togliere
ai tutoli di granturco (già bat
tuto per mezzo di grossi co-
reggiati) gli ultimi granelli
rimasti, sgranare, sgranellare.

dgsparilkd, spariikd gran-
dettino, grandicello.

d$spéc\ Ivc-u dgspéc abban

donare il nido, non ritornare
al nido, sdegnarsi.

despjd (Na.) s. f. lavoro di
oltre a tre ore nel campo
soli o con animali.

dgssaré togliere il freno o
martinicca ai veicoli.

dgstandja distesa.
desti (Ca. Can. Ve.) v. testi.
desti); tizzo acceso per il

luminare l’interno del forno
(piem. lilmajrol lùsairòl del
fum, lùkét').

dgstij (Go. Ma. Pri. Sda.)
v. tgsti.

dia s. m. dito (misura)
djanéla (Go.) tegamina con

manico.
djavurót (Ba. Na. Po.) v.

kurndja.
djé (St.) dare il latte, la

sciarsi mungere, v. spùnse.
djéta i° dieta: 20 settimana:

30 quantità di carne che il
venditore di un vitello pren
deva dal macellaio a titolo
gratuito.

dimuda cèntina.
din (Nizza Monferr.) dentro.
diutfdnda guai ! Dio guardi !
dok (Cor. Po.) v. tok (cfr.

piem. badóka noce madornale).
dradike' fracassare, rovinare.
drajrùn i° ultimogenito:

20 cacanidio, scria.
dràn, andrdn (Pri.) dentro.
dre, drera ultimo, ultima

(Na. derjé, dgrjérd).
dre avv. dietro.
dria (Antignano) v. ra

si^ la.
drin dentro, v. andriù.
drok rumore di cosa ca

duta, rumore notturno di ori
gine ignota (piem. iabùf).
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drónula bernoccolo (piem.
dróìiu, dérna, grónula).

driìvéri buon tempo, uzzo,
vivacità derivante da benes
sere, schifiltà di persona ben
pasciuta.

dsabùt contro voglia, di
contraggenio.

dsujré i° tosare siepi od
alberi fruttiferi colle forbici,
potare: 2° ripulire l’uva dal
seccume colle forbici.

dubja piega : a due dùbje
a due doppi, a tre dùbje a
tre doppi, ecc.

ducemér v. camdlu.
dulcamera (Ma.), dulce-

màna (Gua.) v. camdlu.
dùja i° brocca : 2° incas

satura od occhio in cui entra
il manico ligneo della zappa,
del badile, ecc.

dulùr i° dolore : 2° pol
monite (piem. dulùr d kósta
pleurite).

durcamdla (Monticello) v.
camdlu.

durmiutun dormiglione.
dus i° sorgente: 2° pi.

grosse vene della vacca in
vicinanza delle mamme.

dvan (Ne.), duali (Mo.),
dvaj (Gua.), dvà (Go.), due
(Ma.) davanti.

dvanc davanti.
duàiiQ (Na.) v. dvanc.
dui^é distogliere, dissua

dere.

éqe : andò (a) vùge r éqe an
dare a vedere la casa e di con
seguenza la condizione di chi
chiede una ragazza in moglie.

éndi (Ne.), indi (Gua.) v.
anjé.

er (Na.) ieri.
évaì éwa i° acqua : 2° sugo

di frutti: 30 fiume.

fàbula (Gua.) v. dbifa.
fac (Ca. Gua. Pri.) v. fai.
fèda i° falda: 20 grembo:

3° grossa forcata di paglia o di
fieno piegata a doppio e dispo
sta sull’angolo della carrata.

fèda (Pri.) coperta di bovini.
fède pi. (Na.) gonnella.
fàja di bosk donna oltre

modo casalinga (piem. afdj,
faj, fdja fata).

fójt pi. possessioni.
fajti (Mt. Ba.): di d fajli

giorno di lavoro (piem. di d
fili).

familjdnfa dimestichezza,
famigliarità.

fangàq motaccio, malafitta.
fantina piccola sbarra so

stenuta alle estremità da
piuoli verticali e nel mezzo
dal fórku la quale serve di’
parapetto laterale al karùq.
Può anche consistere in una
grossa vermena arcuata che,
appoggiandosi nel suo mezzo
al forbii, ha i due capi infissi
nel piano del carro.

fardbula favola, novella
(piem. farabóla chiappola :
panzana).

faravó (Ca. Cor. Gua. Ma.)
v. favarQ.

faravQjra (Ve.) v. fara-
vóska.

faravóska i° gluma di gran
turco: 20 leggero fiocchetto
di neve.

farinài i° specie di cheno
podio: 2° bozzolo della po
lenta.
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farinùs agg., che dà sensa
zione di farina (detto di mele,
patate, ecc.).

fàrkura (var. pedem.) spe
cie di mezzaluna ferrea che
unisce i paruiéj facendo le
veci del gancio o coreggiolo
(v. fdrkure').

fdrkure i due legnetti leg
germente ricurvi che, colle
gati al giogo dalla kunsùbja
e uniti al di sotto con gancio
o coreggiolo o funicella, cir
condano il collo dei bovini
(piem. parméj, paravéj).

farkuré unire le fdrkure
con gancio o coreggiolo o
funicella.

fasaris\ kavdla da fasaris
cavalla fattrice, cavalla da
frutto.

fasuraga (Can. St.) gam
bute dei fagiuoli.

fat stopposo (piem. kgrpón).
fat$n (Na.) v. fat.
fauqdt piccola mannaia

{faugét Ne. roncolo, segolo).
fausta (Ca.), fàusta (Po.)

v. pwarina.
faudardQ grembiule di tra

liccio per portar erba.
faudaragd (Ne. Pri.) s. f.

quanto si può portare con un
faudardQ.

favaró celtis australis
(piem. fan ardii, farun).

feQ (Mt. Ne.) v. fes.
fega (Gua.) feccia dell’olio,

morchia.
fer da sjé (Ma.) falce fienaia.
forjò (Go. Ma.): munf$rjo,

v. fràii.
fgrjo BOLETUS MALEFICUS.

farne (Na.) catasta di fa
scine.

fartulùù chi fa in fretta e
male.

fes s. f. fiele, bile.
fasturin chi frequenta le

feste pubbliche o sagre.
fatùù grossa fetta.
fatùù (None di Pinerolo)

grossa tavola che serve di
sponda alla mangiatoia (piem.
fatùù piallaccio).

fi d-QììiQùn fico fiore.
fia ntQunera (Na.) fico fiore.
fjd i° fiato : 2° alto ! (grido

di chi, rincorso nei giuochi,
chiede di fermarsi un poco).

fjdk s. m. espulsione cuta
nea e purulenta sulla faccia.

fic i° affitto: 2° pigione:
3° avv. celeremente.

fic frankiù specie di livello
o di enfiteusi per cui si da
vano due polli all’anno.

fica corsa rapidissima.
figéta : fe figeta cedere, ca

dere (si dice di oggetti che
non si reggono per sè e di
persone che piegano sotto un
peso).

fik randello che si pianta
sulla carrata di fieno, di pa
glia, o di altro, attorno al
quale per mezzo di caviglia
si attorce la corda per strin
gere il carico.

fik (Cor.) stollo di piccolo
pagliaio.

finadéQ i° finora: 2° poco
fa, dianzi (piem. finadés fiiia-
de's infino ad ora).

fira i° fila, serie: 2° sfilac
cio, sfilaccica: 3° gugliata di
filo bianco che serve per ta
gliare la polenta: 4° filo dei
fagiuoli in erba. — ciciù dgc
fìre carne fibrosa.
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firdh filare di viti : i firdn
la vigna.

firéra (Costigliele d’Asti)
filare di viti.

firuséla fillossera.
fjukgsé nevicare a fiocchi

piccoli e rari.
fjukùù nevata abbondante.
fjulastrùn giovanottone.
fjuràt salto di cavallo, cor

vetta : fe di fjuràt corvet
tare.

fjuraté arabescare.
fjuré (Cor. Go. St.) v. bjuvé.
fjurgta fiore del vino.
fjurùm efflorescenza del

terreno.
fjurùm (Costigliele d’Asti)

fiorume.
d-fo di fuori.

fòga, fógja (Costigliele di
Asti) v. sota.

fója (Ne.) v. vanedj.
fo d-tùva (Pri.) fuor di tu

tela, maggiorenne.
fot pazzo, demente (piem.

fot stolido).
fórku piedritto ligneo in

fisso a lato del piano del ka-
rùg sopra la sala e munito di
braccio laterale per sostenere
la fantina e allontanare il ca
rico dalla ruota.

frajro (Ca. Can. St. Ve.)
v. fgrjo.

fràn, femm. ferita agg. :
mun fràn mattone stracotto,
mattone inferrettito (piem.
mun friòl} : uva fgrna uva
che ha la stretta e però non
matura.

franga i° Francia: 20 gran
de estensione di poderi. —
nr a fdne pii ke Kdrlti n
Frànga ‘ ei ne ha fatte più

che Carlo in Francia ’, ne ha
fatte d’ogni colore.

frande segare un tronco in
due parti uguali o panconi.

frandùn (Ne.) v. fgrjò.
frangulàt (Can. Cor.) frin

guello.
frangurin (Po.) fringuello.
fraskéra riparo di frasche

apposto ad una finestra con
tro il sole, frascato (piem.
fraskd}.

frictila (Ne.) frittella di pa
sta lievita.

friculùn (Sda.) v. frittila.
frik agg., accorto, agile.
frikagd s. f. fegato.
fùbja ciascuno dei due ca

vicchi che congiungono alla
sala i capi della forca o ti
mone (Ma. fibja).

fuga (Sda.) s. m., v. kun-
fàrg.

fudri (Go.) guscio del guan
ciale.

fudriiù toppone della scar
pa.

fugatu tassa di famiglia.
fujdk fogliame secco.
falèna s. m. scimunito.
fulistràn scempio, pazzaral-

lone.
fibnàjg affumicato.
fimda avvallamento, bas

sura.
fundàjg,ftinddjs'. tarali fun-

ddjs terreno profondo, terreno
che ha molta terra buona.

funddti (Sda.) v. fungati.
flinearùn (Ve.) botro senza

acqua.
fungati bastone a due 0 tre

brancate per rimandare le vi
nacce al fondo del tino e della
botte, ammostatoio.
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funge i° affondare: 2° fol
lare, ammostare.

fuilS (Po.) BOLETUS BOVI-
nus (piem. karòj, finis kalén).

funtdiia (Pri.) i° fontana:
2° cauterio.

furkqta forcone con due
rebbi o denti.

furiata, furnlqta, furnqta
abbaino.

furnasé infornaciare.
furnasiii chi lavora alla for

nace, fornaciaio.
fumista v. furlqta.
furnqta federa (piem. fu-

drqtd).
flirtila agg. : nus flirtila

noce bacata.
fwinójra tagliuola (piem.

fwinérd).

gablót gabellotto, grasciere.
gag letto degli animali : pje

ra levr a gag pigliar la lepre
a covo.

gàg i° gesso : 2° frantume
di pavimenti fatti con lastroni
rettangolari di gesso spento:
3° specie di pietra o puddinga
che serve per muri di soste
gno a Ca. e Gua.

gacardt (Po.) v. gagarót.
gagate chi scava e cuoce e

vende gesso.
gadó (Mt.) nòcciolo.
gagartit sparato della gon

nella.
gajót ghiandaiotto.
gajun porca o prace più

corta delle altre (piem. gaj-
dùn d-iìii kanp parte d’un
campo fuori della quadratura
del medesimo).

gakaréja (Gua. Ma. Pri.)
v. gakaria.

gakaria i° pastinaca sa-
tiva: 2° ulcerazione alle gam
be prodotta dalla detta erba.

galarin (Ba.) v. kagàja.
galaròg (Ma.) giuoco delle

buche (piem. uòsa) con la
bigdka e la gala o palla di
legno : v. ròg.

galarùc (Pri.) v. galaròg.
galàt i° galletto : 2° gar

rese (piem. ganìiì) : 30 forma
di pane per bambini simile a
galletto.

galqté sgallettare (piem. ga-
Iqsé).

galòs agg. losco: uva ga
iòsa uva rossastra ed imma
tura quando l’altra è già ma
tura : su galòs sole scialbo.

galótura asperità della via
per fango gelato.

galùc, galùcu i° pina delle
conifere : 20 gheriglio intiero.

galùcu (Cor. Gua.) pellicola
o membrana del gheriglio.

galùcu (Go. Pri.) v. skwaj-
Itita.

gdmna s. f. i° cavillo : 20 ca
villatore (piem. gqmna, giunta
lezio, smorfia).

ganbarél gambiglione.
ganbóg (Go. Sda.) gavio

(Cdo. piem. ganbtigd).
gangia viticcio (piem. ga-

rankia, grangia, gringèja,
g ring end).

ganglio (Cor. Pri. Ve.) v.
gangia.

ganigin cotechino (var. pe-
dem. duganigiiì).

ganiiia (Ma. St.) capezzolo
ligneo della trottola al quale
si raccomanda un capo della
funicella (Cdo. kil, Go. parai),
v. Zalli, Diz. piem. s. stilala.
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ganpetadé (Na.) 1’ Ebreo er
rante.

garapilést (Can.) gararpi-
lest (Sda.) v. sgardia.

gardude (Ne.) v. karaté.
garavél'. sàk pàj dgr garavél

molto secco (di pane, ecc.).
garavlàm (Ma.) calcinaccio

(Cdo. garavela, piem. gar-~).
gare scagliare.
gargare (Nizza Monf.) gar

garozzo.
garitta d sanpé coccinella

(piem. gaiina dia viadana,
Poi rino gaiina d nufilùr).

gdrna cerchio ligneo dello
staccio.

garóla ammaccatura di boc
cia da giuoco.

gartéra quartiere della
scarpa.

g ardii garetto, corda ma
gna di bovini e d’equini.

garund (Nizza Monf.) s. m.,
v. gartera.

gasjé v. gasjera.
gasjera bosco di robinie.
gasos s. m. gassosa.
gaia marcia gatta immagi

naria di cui si parla ai bimbi
come di spauracchio.

gatdf (Ma.): a gatd$ car
poni (piem. a gatanàu}.

gataìidQ (Go. Gua.): a ga-
tandg v. gatdQ.

gata ruvàra (Na.) v. ratau-
rójra.

gaudé (St.) v. babone
(Gua.).’

gaundsk, femm. gaungska
agg., gialliccio -a.

gamica (Cor. St.) v. gau-
nQska.

gaun^ska itterizia (piem.
gaiiui(a).

gavantùii canapa lasciata
nel campo per la semente ;
v. inasc.

gavantùii (Go.) canapa se
minata nella capitagna del
campo per farne poi corde.

gavantùii (Ma. Sda.) tiglio
della canapa lasciata per la
semente.

gavantùii (Can.) grosso vi
mine, grosso vinciglio.

gavaòj LIBELLULA AENEA.

gavjósna (Gua. Ma.) verlia
(piem. gabjósna, gabjùrnd).

gavusé gozzo dei polli
(piem. gansé, gusé).

gggd s. f. buffetto, biscot
tino, colpetto dato facendo
scattare l’indice o il medio
sotto il pollice.

gèna (Go. Pri.) nocciolo di
pesco che i ragazzi piantano
colla punta in terra e cercano
poi di far cadere con altri
noccioli.

gendj (Can. Cor. St. Ve.),
genajs (Ca.) v. krici.

generi generare, procreare.
genésa ginésa (Ne.), gi-

nésja (Mo.), cinésja. (Gua.)
v. cinésa.

gera i° ghiaia: 20 pietruz-
za : viar dra gera calcoli della
vescica.

gérbnra (Ne.), gdrbura
(Sda.) v. gàrna.

gèrfa grossa pagnotta di
pane casalingo.

g£r$a (Ci.) pezzo di pastone
che vien diviso in due basititi.

ggrinta (Ve.) v. tira.
ggrfiii (Cor. Gua.) v. turtùn.
gèrla (Na.) caccola (piem.

gèrla pietruzza).
ggrli fiatare.
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gcsa i° chiesa : 2° catriosso.
gì (Na.) v. gildt.
gì (Ca. Ne. Sda. Ve.) s. f.

ghiro (piem. gì, agi).
gicu (Gua.) v. kiku.
gigét (Ne.) cocchiume (cfr.

piem. gicét finestrino).
gigld (Can. Pri.) v. gggd

(piem. giga, cgka, s$ka, stgka).
gigli (Can.) v. skwajlàta.
gilat striscia di pelle del

ciliegio o di cuoio disposta
sopra la base del tomaio e
del quartiere intorno all’ar-
siùa degli zoccoli.

giù (Nizza Monf.) maiale
(piem. kriii).

ginglia (Na.) v. gangia.
giniséj (Poirino, St.) v. ci-

niséj.
giróla (Cor. Gua.) v. drà-

nula.
girólula (Po.) v. drànula.
girulùù girellone, bighel

lone (piem. girundulùii).
girulàjre v. girulùù.
giva (Langhe) zolla, gleba.
gorg maceratoio.
gasi esclam. di meraviglia :

fe gasi far Gesù.
gra$apórg (« ingrassa por ss

HIERACIUM UMBELLATUM »
Camisola, Flora astese, Asti
1854, Pag- 359)-

graQiùa tassa di minuta ven
dita.

grafirùù dra gdnba (Po.)
polpaccio (piem. gragajrùn
ghiozzo corrus gobio).

gradiva (Ma.) agg., che in
grassa facilmente.

grafini : avaj i gradini ànt
er kól esser grasso nel collo
sì che riesca difficile il respi
rare.

grdjsa cavillo, pretesto.
anturif scotolatura, lische

di canapa (piem. gramuliù,
gramulùrd).

granaràt coccola del gine
pro.

grondane (Sda.) v. rastéla.
granfi informicolamento.
granfi mai contrazione do

lorosa dei muscoli, granchio.
granài grano scadente che

la vantala ha separato dal
buono.

gratula seccherello di pasta,
di polenta o di fango (piem.
gratula frammentuzzo).

gratjé fare il solletico (piem.
gatjé).

grétta (Go. Ma. Pri.) grossa
pagnotta di pane casalingo.
V. g$r$a.

griga (Pianfei-Mondovì) v.
ggrQin.

grila (Gua. Ve.) v. Idusta.
grin^dt, gridi sassolino,

ghiarottolo.
grinuliù specie di vitigno.
griìiuliù crinolina.
grumdt stia dei pulcini

(piem. gfimu).
grata grotta, antro (piem.

gràia).
grùta (Ma.) tana di conigli.
gùa cavalletto del tetto

(piem. kavridy kravjd).
gùgdj$a bisca.
giigaréla s. f. giocatore

maldestro.
gilgasirùù chi giuoca trop

po e non correttamente, gio-
catoraccio.

gùnca : fc gùnca unirsi due
proprietari mettendo una vac
ca ciascuno e facendo il paio
specialmente per arare.
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gurdj vincheto, albereto
presso un fiume (piem. guré
vincheto; cfr. gùra vinco).

gurtc (Na.): sars gurté sal
cio Viminale (cfr. piem. gu-
rét vimine, vincigli©).

gùta (Go. Pri. Ve.) pappa
gorgia.

guvantùra s. f. i giovani.

inkdiitna (Po.) v. kantrót.
istanza querela.

kabdc capannone attiguo a
la casa.

kabaléstra arcobaleno.
kabdn : fe r kabdn i° semi

nare i frasconi : 20 esser nu
volo.

kabàna (Ca. Can. Ne. Sda.)
arcuccio.

kabgca, bgna capanno.
kabjósna (Go. Sda.) v. ga-

vjósna.
kdbula : fe ra kdbula gettare

un soldo in alto e riprenderlo
subito di nascosto all’avver
sario prima di chiamare krus
o kastél giocando a palle e
santi.

ka$ bozzima.
kaQdja. bastone che per lo

più è una mazza scosciata di
castagno e incurvata artificial
mente alla base o niaqóka
per il giuoco della gàia (piem.
gandja., géru bastone pel
giuoco delle buche).

kacardt (Mt. Ba.) v. ga-
garót.

kacia (Go.) cispa.
kagina i° podere: 20 fienile

sopra la stalla e il portico.
kaginé chi abita fuori del

capoluogo in casa colonica.

ka^ù i° mestolo : 20 casta
gna stenta e vizza.

ka$ù (Nizza Monf.) : de r
kagùt v. de r krin s. krin.

kdda (Na.) v. karkaveja.
kagdu cesso.
kaldndgrja specie di vespa

nericcia.
kaliir i° calore: 20 espul

sione cutanea : 30 lampo senza
tuono al limite dell’ orizzonte
quando il cielo in complesso
è sereno.

kalùre s. f. plur. caldana.
kamgsgta i° giacchetta :

20 pesante veste invernale
senza maniche per donne, che
si teneva sotto.

kamisa, i° camicia : 20 spo
glia di cicala o di serpe.

kamisdda camiciata, gran
sudata.

kamista (Cor.) v. kamgsgta.
kdmura i° tarlo : 20 tarlo

della carie dei denti : 30 co-
CHYLIS.

kamurin (Ne.) cochylis.
kamurùn i° grosso tarlo del

legno : 20 cunicolo del tarlo
nel legname.

kand i° doccia : 20 solco
del tetto di tegoli.

kanarésa (S. Vittoria) eso
fago, strozza, gola.

kanàt (Ca.) piccola canna:
bùie r kanàt mettere i bor
doni.

kandura specie di staffa fer
rea che unisce la bure del
l’aratro con la catena.

kanaulin (var. pedem.) ca
viglia del timone del carro
(piem. gerii}.

kanavà s. m. canapaia.
kanavàga (Ne.) canovaccio.
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kanavgta (Ne.) v. skana-
vrgta.

kanavjé estirpare canapa
nelle canapaie di Carmagnola
per mercede in natura.

kanavjqjra donna che va a
Carmagnola per kanavjé.

kanavoja (Can.) v. gramu-
rig.

kanavrgta (Po.) v. skana-
vrgta.

kànbra (Can.) v. kànvra.
kanddjra i° candela: 2° co

lonna di legno, staggio.
kandrdt ghiaccinolo.
kangstrél i° cialda : 2° sec

cherelli di polenta onde s’in
crosta il paiuolo.

kdngvra (Cor.) canapa.
kaniga stuoia.
kanigin (Gua. Pri.) v. ga-

nigin.
kanpé i° guardia campe

stre: 2° rana dei campi.
kantakùkir. ferkant- oziare.
kantardn (Ma.) v. kanta-

ràna.
kantardna strumento da so

nare in settimana santa e
formato di un dado ligneo
con due alette laterali rigide
ed una di mezzo più sottile
o molla la quale preme su
ruota dentata infissa con ma
nico in mezzo alle altre due.

kantarandg (Ma.) v. kanta-
rùn.

kantdribùg cantaride.
kantaris s. f. (Po.) v. ka-

làndgria.
kantaróla (Poirino) v. kan-

taràiia.
kantarùn grossa kantardna.
kantél'. pgr kantél, d kantél

di sbieco.

kantina (Sda.) v. turtùk
(cfr. piem. kantéj').

kdntna (Cor.) v. kantrót.
kdntra (Ca. Gua.), skdntra

(Costigliele d’Asti) v. kantrót.
kantriù (Ne.) v. kantrót.
kantrót piccola cassapanca

dentro il kofu o cassapanca.
kantùn i° angolo: 2° can

tonata : 3° vicinato, quartiere
di villaggio.
• kanùn (Ne.) : scaté r kanùù
mettere i bordoni (piem. avéj
gl kanùn fjuri spuntare i bor
doni, e dicesi degli uccelletti
di nidio).

kdmira (Ma. Ve.) v. kànvra.
kdnuva (Gua. Ne.) v. kdn-

vra.
kdnva (Go. Sda. St.) v.

kanvra.
kànvra canapa (piem. kd-

nua, kdund).
kdpa (Ca. Gua. Ne.) v. ka-

pdla.
kapagóla (Ne.) : an kapagóla

v. bgrlóca.
kapdla bica di quindici co

voni. — La bòria (piem. burla
bica, barca) è di undici covoni.

kaplat dra kavdlja striscia
di cuoio piegata a due doppi
e attraversata da tre fori,
l’uno nel mezzo per cui è
infissa nzW anburi del man
fano, gli altri ai due capi pei
quali passa un coreggiuolo
{injàna} unito alla vetta del
coreggiato.

kaplgta (Poirino) v. kaplat.
kaplin cappello di paglia a

piccola tesa per uomini.
kaplina cappello di paglia

a larga tesa specialmente per
donne.
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kaprdndc rappigliarsi.
kapucdjra (Go. Sda.), -djra

(Ma.) cicatrice, frinzello.
kapiiqdu (Na.) mezzaluna

per tritare sul tagliere (piem.
kapùlùr, capùlùr).

kàr i° carro a quattro ruo
te: 20 Orsa maggiore. — Fe
kùre r kàr ‘ far correre il
carro cioè guidare un carro
tirato da buoi per la via cen
trale del paese nel dì della
festa patronale mentre su di
esso salgono a gara i villici
per disputarsi con offerte pe
cuniarie un cappello che viene
aggiudicato a chi lo ha fra
mani quando rintocca la cam
pana.

kard d vin s. f. dodici brente
e mezzo (625 litri) di vino
(piem. kdrd).

karaté (Ca. Ma.) soppeda
nei di legno per potare su
neve.

karakó (Mo. St.) giacchetta
(piem. karakó giubba donne
sca).

karaméla (Gua. Ve.) v. ci-
rimia.

karamlé ciambellaio, cara
mellaio.

kardna (Sda.) cielo crasso
e gravido di vapori che leg
germente offuschino il sole.

karàstje pi. (Cor. St.) car
cassa di pollo, catriosso.

kardstre (Gua.) v. kardqe.
kardt piano scorrevole tra

due parallele con un’apertura
tonda nel mezzo dove si pon
gono i bambini perché impa
rino a camminare.

karavdna (Ma.) i° v. kard
na', 20 v. karkavéja.

karavdùa : fe ra karavdna
si dice quando il sole è un
po’ scialbo e quasi velato :
u fa n pó d karavdna, u su
(u) fa ra karavdna.

karbund s. f. fetta di pane
spalmata di burro, sapa, ecc.

karéttfte.') pontile del porto
a chiatta.

karindg molla, erro, ferro
del pozzo (piem. kadndq, kaj-
ndq).

karitùn (Ca. Gua.) pizza
che si dà a chi nel giorno di
S. Rocco (16 agosto) conduce
il bestiame a benedire (cfr.
piem. karitd, karitin).

karkavéja i° incubo, efial-
te : 20 aria che brilla nelle
giornate calde d’estate quan
do vi si vedono dentro nuo
tare i vapori sparsi.

karùg carro con lungo piano
e a due ruote (per bovini).

kdse (Ma.) cadere.
kasjd s. m. grossa casa.
kasjé'. fe kasjé edificare.
kaskaréla giuoco di ragazzi

nei prati. Si scava una se
rie circolare di buche ; ogni
giocatore, armato di bastone
(v. rankacice')ì ne occupa una
con la estremità di esso, ed
uno, designato dalla sorte,
getta un bastoncello al vicino
di destra, il quale cerca di
colpirlo e mandarlo lontano.
Mentre colui va a raccattarlo,
i compagni colla punta aguzza
dei loro bastoni ne allargano
la buca asportandone la zolla
erbosa; si libera dall’ufficio
di porgere il bastoncello se
quegli, a cui vien gettato,

| sbaglia il colpo, o se egli, 
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ritornando dall’averlo raccol
to, riesce ad occupare colla
punta del proprio bastone la
buca di uno dei compagni
indugiatosi troppo nell’opera
di scavo. Finito il giuoco,
quelli ai quali la terra non
basta a colmare la buca, deb
bono riprenderla dai compa
gni riportandola a piccole
dosi nelle mani intrecciate
dietro la schiena, mentre que
sti li percuotono.

kastaììé raccogliere castagne
per mercede in natura.

kastél i° castello : 2° mela
chiusa tra fregi di pasta e
cotta in forno.

kastliù cappa, castellina
(piem. kastlét}.

kastliù (Can.), kastél (Sda.)
pellicola che divide le parti
del gheriglio.

katabróc (Ve.) : aù katabróc
v. ber loca.

katalùska (Na.) mosca cieca
(piem. caialùska, katórbd).

katariùa (Na.) v. fàusta.
katarùle (Bene) : an katarùle

v. bgrlóca.
kaugà (Cor. Na. Ve. Mon

ticeli©) s. f. riunione delle
trecce sulla nuca in forma di
cercine, acconciatura dei ca
pelli avvolti in trecce.

kaugàn i° fusto di un al
bero, pedale : 2° 1’ intera
pianta (doj kaugdn gd prÙQ
due alberi di pero).

kangdt i° calza: 20 plur.
calze di polli e di piccioni.

kaii^ovra (Canav.) v. kaugd.
kauijuné accagionare, dar

la colpa.
kdva (Ci.) v. kavdjra.

kavagóla (Ma.) : an kava-
góla v. bgrlóca.

kavdjra spazio zappato di
circa un metro di larghezza
verso il cui orlo superiore sta
il filare di viti : fe r kavdjrc
zappare le viti nella misura
suddetta : arbate r kavdjre
zappare largamente anche il
lato superiore del filare.

kavdjra (Cor.) filare di viti.
kavajùù grossa catasta di

covoni nell’aia.
kavàla (Ca. Can. Gua. Sda.)

unione di due pali legati in
sieme ad X per tenere alta
da terra la fune sulla quale
è teso il bucato.

kaval^ta (Cor.) v. kavàla.
kavaljùn coreggiato con

grossa e lunga vetta per bat
tere il granturco.

kavaìiin (Sda. Diano) mela
chiusa tra fregi di pasta e
cotta in forno.

kavé zappare.
kavij cavicchio (Sda. kaviy

piem. kavic).
kavjót (Go. Ma.) grissino

(piem. ggrgiù, grigiii).
kékla (Go.), tékla (Pri.) v.

fricicla.
kgkna (Ma.) v. kekla (piem.

keknd).
kergant (Go.) s. m. schiac

ciata con fregi (piem. k^r^ént
lievito, kgr$én<;a focaccia).

kgrjà s. f. cucchiaiata.
kernéla (Diano d’Alba),

kgrnjéla (Na.) ciambella, brac-
ciatello.

kicóla (Castigliole d’Asti)
v. fricùla.

kiku : fe kiku far una cilecca
(piem. langicii) kùku, bróld)>
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kinkdra (Na.) maggiolino
(piem. kunkwdrd).

kintdnja (Na.) spazio tra il
letto e il muro (piem. kintdna
chiassolino).

kjé s. f. cucchiaio (piem.
kujé).

kmudé i° cuocere in guaz
zetto : 20 spianare il solco o
la porca col rastro dopo aver
seminato: 30 castrare.

kója x° cotenna : 20 piallac
cio, sciavero. —V. piem. kùna.

kok tarlo grosso dei tronchi.
kok (Ca. St. Ve.) scarafag

gio bianco dal muso rosso
che vive in terreni grassi,
larva di maggiolino.

kok (Can. Cor.) baco che
si sviluppa tra la cute dei
bovini.

kóka combriccola, brigata
di buontemponi.

kóka (infant.) noce (frutto).
kópja i° copia: 20 avviso

per chiamare alla leva: 30 pi.
kópje citazione.

kòr i° cuore : 20 parte mi
gliore d’una regione agricola.
— Viré r kòr rivoltarsi lo
stomaco, sentir nausea (<r o
r kor k-u vira sento nausea).

kòr dg spòle (St.): ànt gr
kor dg spòle nella fossetta che
è tra le due scapole.

kòrbrìlsù pirosi (piem. brù-
sakòr).

kgsa bgskósa (queste due
parole si premettono agli in
dovinelli).

krdpa (Ne.) fior di latte,
panna.

krdva i° capra : 20 specie
di cavalletta: 30 trespolo del
tinello del bucato : 40 specie 

di giuoco d’azzardo, macao:
50 unione di due pali legati
insieme ad X per tenere alta
da terra la fune sulla quale
è teso il bucato : 6° fiaccona
estiva (piu frequente lójra).

krdva (Can. St.) locusta.
krdva (Go.) aria che brilla

! nelle giornate calde d’estate
quando vi si vedono dentro
nuotare i vapori sparsi.

kravdlju karv- (St.), ka-r-
vdrju (Can.) v. kravdsti (piem.
kravàju).

kravana (Ne.), kravana
(Sda.), kravéna (Go.) v. kra
vdsu.

kravdsu (Gua. Ma.) olivello,
ligustro.

kravàu (Ve.) v. kravdsu.
kravina pergamena della

conocchia.
krici ginepro.
krikdt, kikdt cocuzzolo,

punto elevato di un colle.
krin maiale. — De r krin

rifiutarsi che fa una ragazza
di sposare un tale che l’abbia
chiesta in moglie.

krinaria porcheria.
kris té bestemmiare.
kristuné (var. pedem.) v.

kristé.
kruàre (var. pedem.) v. ku-

rójre.
kruc (Go. Sda.) v. cuq.
krus e kastél croce o let

tera, testa o lettera (piem.
krus e pila}.

krus e part (Ca. Cor. Gua.)
v. krus e kastél.

krus e pòrta (Ne.) v. krus
e kastél.

krusé approfondare, far fon
do (kròs -a profondo -a).
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krusjéra i° crociera: 2° cro
cicchio, quadrivio : 30 groppa
dei bovini.

kruiiù lunga grotta discen
dente in piena terra nella
parte posteriore della cantina.

krutùù, vutùù grotta pro
fonda.

ksénta (var. monferr.) pan
dolce di forma ellittica con
fori nel mezzo e profonde
tacche intorno.

kuc capanniscondere (piem.
kòjt, kòn, koìii).

kuc (Cor. Na.) v. kuc.
kugdt (var. pedem.) zuc

chetta.
kufnàt (St.) v. kanirót.
kiìki (Cor.) : a kùki v. bgr-

lóca.
kukùlùkù (Ne.) i° gheriglio

intiero della noce, v. galùc'.
20 capitondoio, v. sfavajlàta.

kukùù dra inare (Go.) ul
timo dei figli.

ku faìna (Cor. Ne.) agari-
cus caesareus Linn. (piem.
kukùù, buie kukùù, funs kók,
buréj, buie redi, arjdj, rjd').

kukunin beniamino.
kùkura cupola.
kulanin (Cor.) v. hulanót. 1
kulanót piccola collana di 1

corda per legar vitelli alla !
greppia.

fallica rotaia di strada fer- !
rata.

kuljéQe (Nizza Monf.) cori- '
carsi.

kulóna i° colonna: 20 di- |
stinta catastale in apposito ;
registro del Comune.

kwm&nQ'. kumdng k-u dia ,
sebbene egli dica, per quanto '
dica.

kumédja'. fe dgr kumédje
ruzzare (piem. knniedjé).

kumgsdév i° agg. indeclin.,
a modo e verso, serio, one
sto : 20 avv. onestamente, se
riamente.

kìlniindnqa opera di ripara
zione che si fa ogni anno
alle strade comunali da squa
dre di braccianti.

kun, pkuii i° boccone :
20 pillola velenosa. — kun du
ré boccon ghiotto.

kuìid (Ca. Ne.) s. f. sapa.
kungé (Ci.) spianare il solco

o la porca col rastro dopo
aver seminato. V. fanudé, 20.

kun era sala del Consiglio
comunale.

kunqiun i° consumo: 2° po
zione per dimagrare.

kundùé i° condotto, acque
dotto : 20 beveraggio bollente
con crusca, cartocci di gran
turco, foglie d’olmo o di
quercia (per bovini).

kunfórQ (Go.) abbeveratoio
e lavatoio pubblico d’acqua
piovana (Cdo. bjdù).

kunin (Can. Sda.) porcelli
no d’india.

kuniù dra mania (Gua.) be
niamino (piem. kuniné careg
giare, vezzeggiare).

kuiiùn (Sda.) v. ganina.
kunpresdnga risposta soddi

sfacente.
kunsùbja (Go. Pri.) v. kun-

silbja.
kunsùbja (Gua. Ma. Ne.

Ve.) v. kuniùbja.
kunsùbja coreggia del giogo

la quale sostiene le fàrkure.
kuntd s. m. tenuta, con

tea.
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kuntact kunldc i°s.m. bric
cone : 2° esclam. perdiana !

kuntdg, kuntdg, knntdj,
kuntdj, kuntdsk v. kuntdc
kuntdc.

kuntdga s. f. i° briccona:
2° bricconata.

kuntagaria bricconata.
kuntéc (Ma.) v. kuntdc, kun

tdc.
kuntra-inanére-ilùne a ni un

patto.
kuntravardégc stare in guar

dia.
kur piccolo pannolino per

colar latte, e per fare la ca-
ciola.

kur d r argia ceneracciolo,
v. spirati (Ci. Sda.).

kuragùii osso sacro.
kurajgta (Cor.) v. kravina.
kurajiii i° grano di corallo :

2° pi. filza di coralli.
kurajiii specie di chenopo

dio.
kurdnt (Go.) : siine r kurdnt

suonare durante il trasporto
funebre.

kurantiìn ballo finale con
premio.

kùratin culaccino, cantuccio
(di pane, o salame).

kurbé chi fa e vende cestoni.
kurbimdnta copertina.
kurbùii alto e grosso cesto

ne cilindrico per bozzoli.
kurdéla fettuccia di tela per

legar grembiali di tela.
kurdéle (Ma. Pri.) : ti su (u)

fa r kurdele il sole è prossimo
al tramonto ; v. aspa.

kuréja (Ca. Gua.) v. kutéla.
kurjdf puleggia.
kùrla (var. monferr.) trot- j

tola.

kùrldt sterzo del carro a
quattro ruote.

kilrlé girare sullo sterzo.
kurndja cervo volante.
kurnarót (Na.) corniolo,

corniola.
kurójre i° strisce luminose

verticali in lontananza indi
canti che colà cade la piog
gia : 2° tracce di lagrime sulla
faccia, gore.

kuróìia (St.) colonna lignea,
palo di capanno.

kursùbja (Ca. Mo.) v. kun-
sùbja.

kurtù velo o pezza che pog
giando sull’arcuccio copre il
bambino in culla perché possa
dormire.

kurùna i° corona ; 2° rosa
rio : 3° mucchio a ventaglio
in cui si dispone sul suolo il
grano gettato col ventilabro
separandosi dalla pula.

kuruìidt divisorio fra il gag
e Vdndi (y. andini) nella stalla
formato per lo più da un mu-
ricciuolo alto pochi centime
tri od anche da un travicello.

kurùnba i° colomba, pic-
ciona : 2° specie di razzo oriz
zontale che lungo una corda
va come colomba ad incen
diare i fuochi artificiali, Co
lombina.

kutéla zolla oblunga e sot
tile che si forma arando in
terreno umido.

kwajàg : fi kwajàg varietà
di fico.

kwdjg agg., di uovo covato
per qualche giorno (Cor. Go.
kwdjs'. piem. kuvig).

kwajrùn (Gua.) grossa rèi a.
kwajrùn (St.) v. rela.
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kwdnt convento.
kwaranttii agg., che cresce

in quaranta giorni, quaran-
tano (di fagioli, patate, gran
turco).

kwdrc i°coperchio: 20tetto.
kwaréla (var. monfer.) v.

kwéra.
kwaréra (Poirino) v. kwéra

(piem. kwaléra codazzo, cor
teggio).

kwarkwara (Na.) salamoia.
kwartò (Gua. Ne.) fieno del

quarto taglio (piem. kwartaj-
ról, kwartarbl, kwartirol).

kwarùn (Gua.) : bajké dkwa-
rùù guardare biecamente.

kwemd chi sa che: e pan
nava k-ij fuga kwemd pensavo
che ci fosse chi sa che.

kwéra lungo mucchio di
fieno.

kwi (Sda.) qui (piem. si).
kwinsdda spazio di due set

timane.
kwinté i° raccontare : 20 nu

merare : 30 contare, valere :
4° far conto, proporsi.

kwót frammento utile di
cote.

la : la-cit, la-gróg 1 lati ’
della stadera — dau la-cit.

lacdg persona svogliata e
fiacca.

lacakdn (Ma.) leontodon
taraxacum radicchiella (Can.
Ci. scapadùjet Cdo. viragli,
piem. viragùj).

locanti dinoccolato.
lagdt (St.) v. alagdt.
lacé mungere.
lagéra (Ca. Sda.) ciascuna

delle due lamine ferree che
nel kàr legano il piedistallo 

posteriore dei ridoli alla sala
su cui poggia.

lacùm gemitio, scolo.
lacilmé gemicare.
lacùva (Ma. Pri.) lactuca

scariola.
lacùva goletta, lattuga.
lajdg (Ci. St.) v. kunfdrg.
làka, làka dii snùj poplite:

suta r Idke nei popliti.
land s. f. i° ragno : 20 ra

gnatela (piem. ran, ardii ra
gno : rana, araiid ragnatela).

lanbgrnù agg., cascante,
mencio.

langurd s. f. pieno un len
zuolo (di fieno, di paglia, ecc.).

landa (Na.) dove?
Idnpu : gùgé a Idnpu pren

dere di soprammano il sasso
lino gettato in aria (nel giuoco
delle manate).

lap quanto di liquido si
può lanciar fuori da un vaso
immergendovi la mano, spruz
zo (cfr. piem. béjvi al lapét,
Ma. béjve a lapét bere get
tando con la mano l’acqua
in bocca).

lapàc mangione (Sda. la-
Pàg).

lapàc, lapàt colpetto che si
dà colla mano su quella del-
1’ avversario (prendendo ad
un tempo di soprammano un
sassolino gettato in aria) il
quale abbia perduto nel giuo
co delle manate.

lapilli v. Idnpu.
laré (Na.) latrare, cfr. alard.
largali sbarre per allargare

il piano del carro e caricar
fieno, paglia, messe, ecc.

larmé lacrimare.
lata (Ve.) v. nàta.
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fàusta, locusta.
Idustra (Ma.) v. fàusta.
lavabo (Na. Novello) rum ex

acutus.
lavdu lavatoio.
laverà lavandaia.
lem legume.
Ifmndje v. lumnàje.
lemni (Sda.), Igmpi (Ma.)

v. liìmnù.
Igmrdje (Ma.) v. lumnàje.
lésa spartineve.
lesa s. f. letta.
lèsta diarrea.
levrùn : pjé n Igvrùn fare

una dormitona fra giorno,
‘ pigliare un leprone ’.

liga limiti del campo nel
giuoco della palla, lizza.

Hgd s. f. licciata.
lilin (ling. infant.) uva.
likwid'. dé-u likwid irrorare

le viti con una soluzione di
solfato di rame.

Ijdg (Sda.) v. Ijdh.
Ijdj (Can.) v. Ijdìi.
Ijdìi legatura per covoni

fatta di due manipoli intrec
ciati fra loro colle spighe.

lobi (Cor. Po. St. Ve.)
s. m. lampo (Cdo. piem.
Ztfiwa).

lori (Can.) : au lòri, v. lùri.
lu (Sda.), luv (Go.) v. lùva.
lùa (Cor. Gua.) v. lùva.
lùbre (Sda.) v. pecàga.
lue (Sda.): au lue v. lupi.
lugàt (Na.) v. alugàt.
liìcé spogliare alcuno d’ogni

suo denaro col giuoco; cfr.
lupi.

lilméra lucerna di vetro.
lùmét (Ma.) i° lucciola:

2° pupilla: 3° LATHYRUS A-
PHACA.

lumi capitagna piantata per
lo più di quercioli.

liìmigél (Gua.) v. migli.
liìmjà s. f. siepe di bian

cospino.
lumnàje legumi, civaie.
liìmnù gambi e pula di le

gumi.
lùneg lunedi : fe lùneg v.

lilsnà.
lunganin piccola giunta alla

freccia del carro matto per
allungarlo e caricare tronchi.

lungurù, femm. lungurùja
agg., bistondo -a.

luntangga distanza.
lùpupù lip- (Ne.) s. f. upupa

(Cdo. piem. pupìì).
lurdjàsu (Ne.) s. m. verti

gine, capogiro.
lupi, plùri, pulùvi'. mandi

au lupi ridurre al verde gio
cando, togliere giocando tutti
i denari che altri abbia seco.

lusnd (Can.) s. f. : fe ra
liìbià filare il lunedi avanti
giorno per rifarsi del forzato
riposo festivo.

lùva (Ca. Gua. Ne. Fri.)
v. lùva.

lùva specie di larga forca
di legno fatta a rastro (cioè
con rebbi rari infissi in un
regolo munito di manico) la
quale serve per togliere il
pagliuolo dall’aia.

lùvpàj (Ba.) v. piu.
luvpàje s. f. plur. specie di

gozzoviglia che si fa al ter
mine di un lavoro importante
come la trebbiatura, ecc.

lùvré i° terminare, finire:
20 sonare delle campane la
terza volta per funzioni reli
giose, ra mgga àia sa tirerà 
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per la messa si è già sonato
la terza volta ? u liìvra si
suona la terza volta (pel Ve
spro).

Iva s. m. primo lievito, se
menza (piem. Iva, k^rqént lie
vito).

Ivdjra secondo lievito.
Ivàntx ani u sii Ivdnt al le

var del sole.
Ivan (Go. Gua.) specie di

rete quadrata con pertiche ai
lati per pescare.

Ive (Ba. Ve.) : ant u su Ivé
v. Ivànt.

mdqa (Go. Pri.) v. smagati.
magliai mascellone di ma

iale.
maqóka (Mo.) = ka^dja.
ma$ur$ta (Ve.) mazzuolo di

legno dei falegnami ; cfr. ma-
qùrta.

ma <;urta (Cor.) mazzuolo di
legno per rompere le noci
(piem. mapulét, Cdo. inaiai}.

matfirta (Cor.) specie di
rastro senza denti per spia
nare seminati.

madunina natività di Maria.
madunine (Can. Ci. Cor.

St. Ve.) pi. rosolacci (piem.
do ne, madone, basadóne, ru-
sélex Cdo. basadóne).

magia (Sda.) v. kdbula.
majé tralcio della vite

(piem. majé, mejé, majol,
méjl talèa di vite, magliuolo),
cfr. tirala tralcio da frutto.

majni mollificare, lubrifica
re, umettare.

majndge s. m. pi., stru
menti rurali manuali.

majpitdrQ (Ve. St.), majpi-
tdst (Po.), v. martds.

majiinè medicare.
majstdnt appena appena, a

mala pena, a grande stento.
mdjsu (Gua.) lungo velo

bianco che le donne si met
tevano in capo per andare in
chiesa, mèsere.

majtdrg (Cor.) v. martés.
malùii grosso fascio di ca

napa già macerata e scotolata.
maké : pum makd mela con

tusa e non più buona nell’am
maccatura: sàngw makd san
gue rappreso.

makwé s. m. magagna.
màn manata (Po.) giuoco

dei sassolini (Cdo. manate),
cfr. manata, 30.

mdna (Ca. Sda.) i° manna:
20 malattia del grano.

manatis s. f. sonnambula.
mandik'. ka a mandik casa

abbandonata, catapecchia.
mandikà agg., male in ar

nese.
mandiké guastare, scon

quassare.
manata i° maniglia infissa

a metà del manico della falce :
2° ditola CLAVARIA CORAL-

loides : 3° sassolino per gio
care.

manovra s. m. manico del
coreggiato, manfano.

mangia) a foraggio.
màns i° manzo : 20 toro :

ra vdka {a} va r mani la
vacca è in caldo ; inni ra
vdka r mini menar la vacca a
guadagno, mandarla a frutto.

manti tovaglia grande ed
operata per convito.

mantira tovaglia di tela per
uso quotidiano.

mantirdga (Ve.) tovaglia di



IL DIALETTO DI CASTELLILIALDO 77

tela con la quale si copre il
panierone del pane.

mantir^ta (Cor.) v. mantira.
manuaria s. f. collett.

opere.
manuéfa donna che lavora

a giornata nei campi, giorna
liera.

manuliii (Pri.), manufin
(Sda.) codolo della falce fie-
naisu

mar andata lauta merenda
del lunedì dopo Pasqua.

marandiita (Ca. Cor. Gua.)
v. marandgta.

maratjÙQ agg., malaticcio.
mar fan : gràn marfdn gra

no marzuolo (piem. gran
marqdsk').

mare i° madre: 20 matrice:
30 fondigliuolo.

mare', gròf a ra mare di
uccellini pronti a snidare.

marendùn (piem.) beruzzo
durante la mietitura.

mardnga : kastdna mardnga
(Mo.) marrone.

margarita (St.) coccinella.
markurtés (Ne.) v. martés.
martdjs (Gua.) v. martds.
martds : avdj martàs non

veder l’ora, parer mill’anni:
er o martàs k-u sia nòe non
vedo l’ora che sia notte.

mar té f (Ca.) v. martds.
martés (Go. Ma. Sda.) v.

martds (piem. majtds, maja-
tds).

maritai buxus sempervi-
rens (pieni, martél).

martldt (Sda.) balestruccio
(piem. martlóty martléra, kii-
bjdnk, ravajro).

masc (Go. Sda.), masò dra
kdngvra (Cor.) canapa lasciata

nel campo per la semente:
v. gavantùn.

mascùn (Na. Ve. St.) v.
masc.

maskdiia specie di vitigno.
maskardda (Sda. St. Ve.)

v. maskràda.
maskràda persona masche

rata.
niastjé i° masticare : 20 mo

strar presentimenti funesti (di
medico che visiti ammalato
grave) : 30 nicchiare, esitare :
4° boccheggiare di asina in
caldo.

mat (Mo. Pri.) ragazzo
(piem. matét, matót}.

mata (Mo. Pri.) ragazza.
màtta (St.) ragazza (piem.

matita}.
matutin (Ci.) capocchia del

manfanile, v. anburi 30, ka-
pldt.

mef s. f. messe.
medém : istéf e medém stes

sissimo, identico.
medr modano: fe it médr

ànt ra fjóka distendersi nella
neve e lasciarvi il proprio
stampo.

mélika erba medica.
ména (Ma.) v. karàt.
mérja sorta di ballo: sunè

na mérja sonare per detto
ballo.

mftfdfa (Go.) v. mérja.
ntfrjdfa specie di schiac

ciata fatta con farina di gran
turco e cotta sopra il coper
chio rovente della stufa o so
pra un ferro qualunque espo
sto al fuoco.

nifsca mescolanza di paglia
con fieno terzuolo o con erba
e foglie di granturco la quale
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serve poi di mangime inver
nale.

vigscdf (Po.) v. viasc.
vijdna coreggiuolo cui è

legata la vetta del coreggiato.
vijarìna mosca bianca dei

bovini, zecca ixodes ricinus.
viigcl gomitolo (piem. grù-

inifél gravi-).
viika (Bene-Vagienna) pan

nocchia di granturco (piem.
pana).

viika (Na.) : viika sink dìi
ogni cinque anni (piem. viinka
dn ogni anno).

viikùìi (Cor.) v. g%r$a (Ci.).
mintfjra (Ma.): èrba viin-

idjrai èrba viinfóìia verbena.
mincóla colpo dato sul capo

puntando su di esso il pollice
e girando il pugno con forza.

viiw (Go.) civetta : ra cu a
fa ra vtiw l’assiolo fa la ci
vetta (cfr. Can. : ra cu a fa
ra siiura).

vinùvin agg., mingherlino.
moda (Can. St.) solino at

taccato alla camicia.
viónga (Alessandria) trot

tola.
mugé affettare, tagliuzzare

(piem. vinu^e).
viukdjre cascami della ca

napa mentre vien rotta e sco
tolata.

mulajrtin (Ca. Cor. Gua.)
v. multiti.

viulét (Co.) : a rnulét, v.
bgrlóca.

mulina mollume dei campi
per soverchia pioggia. È il
contrario di sucina (piem.
sùjiina) siccità.

viullójra donna che estirpa
canapa ricevendo qual mer

cede in natura il muldi\ v.
dginmlté.

mulùn polpastrello della
mano alla base del pollice.

muti d pulanta notevole
avanzo di polenta, grosso
cantuccio di polenta.

vitina giovenca sterile (Poi- •
rino vitina).

mundk baggeo.
vtund i° mondo : 2° volta

celeste.
viundardvja Mondalavia

(torrente che scorre presso
Bene e va nel Tanaro).

viunté s. m. montata, sa
lita, erta (cfr. kalé scesa): ar
viunté per l’erta; ar kalé per
la scesa.

viurdje emorroidi.
viurajs'. sari viurdji salcio

Viminale.
murdjvu agg., tenero, affa

bile.
murai fune avvolta stretta-

mente intorno alla bocca dei
vitelli per condurli fuori della
stalla, mordacchia (cfr. piem.
viuru muso).

muréj fragole selvatiche.
viuréla (Ba. Can. Mo.) v.

murléfa.
mu-rfia (Ci.) formica.
viurika specie di fico il cui

frutto è grosso e di color
ghezzo o moro : Ba. fiamurika.

murjtin modiglione, men
sola (piem. niudjtin).

viurléra (Cor. Po.) orlo ne
riccio intorno alla bocca per
aver mangiato fichi, ecc.

muróji'c (Cor. Go. Sda. Ve.)
emorroidi.

viurtin d idra piccolo rialto,
poggiolino.
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musi muggire, mugghiare.
muskdj, dQsmuskdj piccola

rete fatta di cordicelle e nappe
che si mette alla fronte dei
bovini aggiogati per difen
derli dalle mosche, moscaiola.

muskajd agg., picchiettato
da cacature di mosche.

muskajra cacatura di mo
sche.

muta (Sda. St.) pianta tron
cata all’altezza di un metro
la quale nei boschi segna i
confini di una proprietà (cfr.
piem. mut agg., tronco).

mùvàda v. viruldda.
mùvé r vin (Ne.) travasare

il vino.

wa, nà v. nu.
na$ùn (St.) v. nafùna.
nafùna sasso piuttosto

grosso.
ndja (Na.) v. fada, 30 (piem.

ndja natica).
najrdn specie di vitigno.
najréra specie di vitigno.
ììakdn (Can.) agg., di pane

mal lievitato (piem. Tiak, nek,
nikj

nakél, muffii moccio.
iiapjùn (Go.) moccio (piem.

napjùùy ndpja gran naso).
ndpula (Ne.) callaia d’ac

cesso al pontile del pori
(piem. ndpula guado. Discesa
o scarpa praticata nelle spon
de di alcuni canali, fossati e
talvolta de’ fiumi, in cui siavi
poc’ acqua, per poterli gua
dare con carro, carrozza, a
pié o a cavallo, senza aver a
ricorrere a ponti o sim.,
Sant’ Albino, Gran Dizion.
piem. italian., Torino, 1859).

itardé viziare con troppe e
inopportune condiscendenze.

nàrv i° muscolo : 20 ten
dine.

narvùs s. m. neurastenia.
nai (Na.) : biité a nas met

tere in molle (cfr. St. Ve.
nas6.11 piem. nasùr macera
toio).

nasék. (Cor.) moccio.
nastc (Na.) braccheggiare

(cfr. piem. nasi, aitasi fiuto).
nàta viburnum lantana

; (Can. pastanidla').
nav: mandi ra gàia n nav

j spingere la gala o palla di
legno oltre la meta.

navi d fjóka (Mo. St.) v.
fjukùn.

nebjàjf (St.), nebjajs (Go.)
| agg., un po’ nuvoloso, ci

nereo.
nebjaqé (Sda.) v. nebjé.
nebjé piovere minutamente,

pioviscolare.
nebjb specie di vitigno della

cui uva si fanno i vini di
Barolo e di Barbaresco (due co
muni del circondario d’Alba).

nekri agg., stento, patito.
nikfi (Ne. Sda.) v. nekri.
niiìu v. kiku.
nisél (Na.) v. ùsél.
nivtirdjf (Can.) v. nivurdsk.
nivurdsk agg., un po’ nu

voloso.
nìvur&la nuvolaglia (piem.

nivuléna').
ntic s. f. notte: ani u noe

(masch.) sull’imbrunire (cfr.
ani u di sul far del giorno).

noni i° nome: 2*  parola
ingiuriosa ; di di noni ‘ dire

j dei nomi ’, dir villanie.
j nòna i° nonna: 20 persona 
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lenta e flemmatica ; fe ra nòna
andar adagio, lavorare svo
gliatamente (piem. fe d none
nicchiare).

nòna (St. Ve.) v. bnóna.
nòna (Cherasco, Pri.) ci

mice selvatica.
itti no.
ntigntir Dio : purté nugìlùr

portare il Viatico.
min nodello, articolazione

(piem. »«, nud).
min : àh min pangdnt senza

pensarci, distrattamente.
mina (Costigliele d ’ Asti)

nonna.
nunos-. a nunos inutilmente,

senza frutto (piem. a dsunos
indarno).

nùnu (Go.) v. numi.
nunù strumento musicale

villereccio consistente in un
pezzo di canna aperto da un
lato e chiuso nel lato opposto
dal nodello presso il quale è
stato fatto un taglio aspor
tando la parte recisa ma la
sciando intatta la sottile pel
licola sottostante.

nunùs (Cor. Ne.) : a nunùs,
v. nunos.

iluri (Can.) v. runi.
nusdla (Mondovì) noce.
nusgta i° nocella della ma

no: 2° specie di giuoco in
cui si dispongono in gruppo
tante bocce quanti sono i gio
catori e ciascuno di essi pone
sopra una delle bocce una
moneta di cinque o di dieci
centesimi ; tirando poscia nel
gruppo con altra boccia e per
turno ogni giocatore guadagna
tutte le monete che riesce a
far cadere.

misi (piem. nùnie stregare,
ammaliare).

nusót giovane pianta di noce.
nuvéj (Ci. Go.) pi. piccini

di conigli, di piccioni, di uc
celli (Cdo. city

ojdemdja esclamaz. di me
raviglia, di dolore, ecc.

org (Ma. Pri.) orcio.
ort e kanavà (Go. Sda.) v.

aitar ave la, altavéla.

pa (Ma.) i° grosso palo:
2° stegola.

pacarin (Ca. St.) pi., v.pti-
tjùn.

page (var. pedem.) suocero
(var. pedem. pare-mgé}.

pagi (Can.) i° pesco: 2°spe
cie di battola con manico e
mensola colpita da un mar
tello, tabella.

pagjéra, pagiréra persicelo.
pajàg i° grembiule da cu

cina : 2° cercine a treccia
fatto di gambi d’aglio per
mettervi su pignatte in tavola :
3° cercine fatto con grembiule
per portar secchie in capo:
4° croce di paglia per indi
care divieto di pascolo.

pajdga (Gua.) : fe pajàga,
v. pajóra.

pajagd (Ne.) s. f., v. pgr-
sdnt.

pajago (Mo.) v. pajdg 2°,
3% 4°'

pajgta pagliuolo, tritume
di paglia.

pajgie (Ca. Cor.) pi., v. pa-
jgta.

pajldt (Pri.) v. pajldt.
pajlgte (Ne.) frutti del bian

cospino (cfr. pejlét bianco
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spino, Roberto, Le piante a
fusto legnoso della Provincia
di Cuneo).

pajlót padelletta.
pajndk baggeo, tanghero.
pajóra : fe pajóra affrettare

o interrompere la trebbiatura
per temporale imminente.

Palate (None di Pinerolo)
v. fdrkure.

pàù kaso (Ca.) v.pàn krucàt.
pàn krucat PRIMULA VERIS

(cfr. piem. pah kucét parie-
taria).

pàn kucàt (St.) v. pàn kru-
cdt.

pàù pucàt (Can. Po.) v. pàn
krucàt,

pan (Sda. Ve.) i° panno :
2° parte del giogo che poggia
sul collo dei bovini.

pdna fior di latte, panna.
paiidstra (Ca.) v. panàstria.
panàstria, pandstgrja pani-

castrella panicum viride.
panastgrjùn (Ma. Pri.), stoj-

sa (Cdo.) PANICUM CRUS GALLI

(piem. ‘ stój^a, stoga ’ Carni
sola, Flora astese, pag. 371).

panàt pastone di noci in
frante, sansa di noci (piem.
nùsij, niìsi, fuà$a sansa).

p andini s. m. tributo, gra
vame, appendizie.

panerà (Ca. Cor. Ma. Na.
Sda.) asse o tavola media
na nel piano del carro a
quattro ruote (piem. panéra
asse dove si mette su il pane
prima che vada in forno).

Panica riso in padella (Go.
panica paniccia di riso e di
farina di grano in padella:
'piem.. panica panicastrella pa-
NICUM VERTICILLATUM).

panpalùiia s. m. disutilaccio,
baggeo. — An panpalùiia =
‘ in Pamplona ’ ? (in una no
vella popolare si narra che
un tale vi andò a prendere
la tàra d sàture cioè una cosa
irreperibile, mandatovi dalla
moglie infedele per allonta
narlo da casa).

panlisjùn s. f. indennità per
richiesta e concessa rescissione
di contratto (cfr. piem. ar-
pentjùra i° ripentimento, re
sipiscenza: 20 retrocessione).

papdtu (Go.) fiori di dóne\
v. inadunine.

papàtu IRIS GERMANICA.

papisa ceffone (piem. pa
pilla ceffatella).

par adóne (Na.), paladóne
(Monticello) v. inadunine.

paravdna (Po.) i° leggero
fiocchetto di neve: 20 nuvo
laglia.

parbjd'. fé ra parbjd mie
tere e trebbiare sull’altipiano
piemontese ricevendo la mer
cede in natura (var. pedem.
fe ra pari).

paréùa (Ma.) lampasco, pa
latina.

parili padrino: fe viige r
pariù stringere ad un fan
ciullo la testa con ambe le
palme alzandolo da terra.

paràk grosso palo, palone.
parpéle (Pri. Ve.), parplajre

(Can.) v. parpére.
parpére peli delle palpebre.
parp^sé'. parp^ié j-ój muo

ver le palpebre, lappoleggiare.
parplé (Pri. Ve.) v. parpQsc.
pàrtja i° pertica: 20 bac

chio: 30 manico della falce
fienaia : 40 serie di canne che 
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si legano ai pali del filare
disponendole orizzontalmente
e piegandovi sopra ad arco
i tralci dopo la potatura.

partila (Ci.) cincia (pieni.
par fi fin a).

parùcót (Cor. Ve.) piccolo
cavicchio.

paci (Go.) v. intuì dpuldnta.
patdk'. udii vardj in patdk

non valere un fico secco.
pataldc uccellino implume

(Gua. patanù).
patarùn straccio, cencio.
patarùn d marf (Go.), ta-

parùn d marf (Pri.) fiocchi
di neve marzolina (piem. pa
lar df d marf).

palatile, pacatile (Gua.) : an
palatile, v. bgrlóca.

patrundt chi vuole far da
padrone avendo ancor vivo
il padre.

paurin agg., pauroso.
pautia (Pri.) v. putjùn.
pavajùn (Ma. Po. Pri.) v.

kavajùù.
pec mamme degli animali.
pec, femm. péca stolto -a.
pecdfa (Pri.) coperchio li

gneo che si mette sulle vi
nacce nel torchio per com
primerle.

pécna (Ma.) piccola sega
dei falegnami (piem. pécina).

pécu i° pettine: 2° grossa
fetta di polenta.

péjs (var. pedem.) agg.,
pesante.

pelagrdm lupinella.
pelakrist x° uomo stento:

2° avaro, pelagrilli.
pfkfsé bezzicare.
pfkóna pik- (Na.) ipocon

dria.

pemùnd pianura padana a
sud di Torino.

pfna penna: furé ra pfna
metter le penne.

pfra femmina del coniglio.
Pfrfiìmdt (Na.), spfrjumdt

(Pri.) v. bafilmat.
pfrfùnd : i-na-j-é n pfrfùnd

ce n’è un subisso.
pfrgurin (Sda.) zipolo per

turare la piccola spina che è
nel centro del fondo di una
botte ; cfr. pràg.

pfrmdjf (St.) v. smujùf.
pfrnure : pjé r periture 'star

fuori al freddo, pigliar pispole
(cfr. piem. pprnjùn, pfrnùn
perniciotto ; pjé l pfrnis, pjé
l grive tremar di freddo).

pfrsànt dono di cibarie a
puerpera.

pfru coniglio (piem. pini
porcellino d’India).

Pfruliù coniglio piccolo.
pfruista veduta fugace senza

ben riconoscere.
pfrvista pregna.
Pfsta : an pfsta in prestito.
Pftdca epa, buzzo.
pftacùn pancia degli uccelli

di nido, culaia (piem. pftdca).
péli (Cor.) v. piu.
pjana (Ma.) i° pialla: 2° pia

nura: 3° campo arativo.
pjdna, pjdna (Ma.) parte

bassa del comune di Magliano
d’Alba (Cdo. pjdna d majdn).

pjdnka (Gua.) v. pdrtja, 4°.
pjdnka dra mina (Go.)

spranga dell’emina.
pjankfta (Sda.) stilo della

stadera (Pri. pjdnka dfr ba
rati fùn).

pjankfta (Po.), pjankóta
(Na.) arnese su cui si dimena
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lo staccio nella madia, cerni
tolo (piem. sjaqójrd).

pjatlé chi vende piatti, sto-
vigliaio.

pjatliiia tegamina.
piqajrin (Ve.) v. fynpirin.
piqdka (Pri. Ci.) v. kaqdja.
piqakdn (Pri. Sda.) v. la-

cakdù.
pipali, piqafic uomo dap

poco, disutilaccio.
piginàg scolo del letame.
picindf (Can.) v. piqinàq.
picu MENTULA.
pieùla, picùla d mérja pic

colo pan tondo di granturco
(piem. picóld).

pi^uré spisciolare.
pikd^a (Can. Sda.) v. ka-

$dja.
pikaljùn s. m. tirchio (cfr.

piem. pik avaronaccio).
pikin quantità minimale di

moneta, becco di un quat
trino (var. pedem. pik}.

pikùla picciuolo (piem. pi-
kùl, pukùl).

pinds'. spùgjé d pinds aver
l’ozena.

pino (Ma.) v. skitajróra.
piìlùii grossa catasta rettan

golare di mattoni.
pjósma s. f. persona sec

cante, pittima.
pipjin (Na. Po.), pgpjiù

(Gua.), pgrpjin (Cor.) pidoc
chio pollino (Cdo. pprpiijiiì).

piri rondone (piem. pivi,
pibì).

pistola i° pistola : 20 storta
del solco.

pita tacchina (cfr. pitti tac
chino).

pitàk (Cor.) v. gQgd.
piu scampolo di tela lungo

quasi un metro che il tessi
tore ritiene per sè oltre al
prezzo pattuito pel suo lavoro
(Ma. dtfmuskdj, Go. Sda.
imuskdj).

pjùra resina.
Pjurót mereiaio ambulante

e talvolta mendicante.
pjuvé (Na.) v. bjuvé.
pjuvéri (Na.) agg. : di pju-

véri giorni piovosi.
piatili : pdqi platih pesca

noce (piem. pérqi palanti).
plqkax avdj ra pl^ka aver

gran sete.
plin colpo secco dato nelle

carni con due dita, pizzicotto.
pli$ pelliccione, pelliccia di

montone.
plori (Pri.): ar plori, v.

litri.
plùri'. ar plùri (Ma.), aj

phìri (Ne.) v. litri (piem. eqe
plucis esser ridotto al verde).

pnaq i° spazzatoio: 20 l’in
sieme dei crini della coda nei
bovini, negli equini, ecc.

pni\ r ausél pni u varda-u
ni l’uccello stento custodisce
il nido.

pnuc s. f. : a smia ra pnuc
pare la pnuc (si dice di ra
gazza piccola e scapigliata).

po e tane', e bajvrdjva pq
e tane ‘ berrei Po e Tanaro ’,
ho una sete ardente.

por i° porro: 2’ debito.
Pqrt grossa chiatta frenata

da cordone metallico assicu
rato a due grossi pali sulle
rive del fiume per traghettare
persone e carri.

pòrta i° porta: 20 arco di
rami e fronde.

pqt buca pel giuoco della 



84 G. TOPPINO

gàia e della kaskarèla ; v. riìc,
kaskaréla.

poi ankarnd (queste due pa
role si pronunciano da chi ab
bandona momentaneamente
il pot per urgenti motivi, e
con esse fa divieto ad altri
di occuparlo durante la breve
assenza. Quando ritorna, di
ce: me poi e dgskarnd, ki
ru pia e bel e pjd).

pràg s. f. grosso zipolo o
tappo di legno che chiude la
spina della botte (quando si
vuole vuotare la botte al po
sto di esso si mette nella
spina il kanùn cannella).

prèsi prezzo : de a presi
dare a soccida.

préve (Go. Ne. St.) v. ga-
vaoj.

préve (Ma.) v. babi pa
nate.

prevjdl (Ca. Go. Ma. St.)
piviale.

Priók, pgrjók pietrone, mas
so {pria, Ma. préja, piem.
péra pietra, ciottolo).

pròs s. f. porca formata di
più prusij.

prùdàn^a creanza.
prùnu prima (Na.) coni- .

glio -a.
prunót (Na.) coniglio pic

colo.
Prusij piccola porca di quat

tro solcate.
prusin (Go. Ne. St.) v. pru

sij.
pruéùn (Ma.) porca larga.
psanté levar via, far sparire,

estirpare.
pse scotolare la canapa.
pu^ajot (Na.) secchiolino

(piem. pu$ój secchia).

puqàt fondo ristretto del
pozzo.

pùla (Na.) bolla acquaiola
(piem. kwaj}.

pulànta rustia polenta ri
scaldata sulle molle disposte
sopra la brace.

pulànta -ndurd polenta in
trisa nell’ uovo e fritta.

pulentdu (Ma. Ne.) v. tujriin.
pulrót somarello giovine

ancor piccolo.
punì d ór plur., frutto pre

libato che si dice ai bambini
mangiarsi in paradiso.

p'ùnd s. f. giumella (piem.
anbósta giumella; piììid pu-
gnello).

punc (Ne.) punta ferrea dello
stimolo.

puncin estrema vetta del
l’albero.

piiparéla (Na.) poppaione
(piem. pùpds').

pilpin, pipin i“ mammella:
2° capezzolo. Fe r piìpiii
(infant.) poppare.

pupuré carezzare, vezzeg
giare (piem. pupune)

purgél sudicione.
pur fi s. f. i° porcile: 2° v.

busóra.
purkaràj s. m. persona o

animale o vegetale piccoli e
di poca cresciuta.

pùrsàjra cacatura di pulce.
purtd (Cor. Po. St.) s. f.,

v. kurànt.
purtjóra (Na.) callaia (piem.

sapél, skarsdj}.
puskóna raffreddore.
pustulóru s. m. plur. spro

positi.
putarél manicaretto (piem,

putarét).
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putiséla ragazza vana e ri
cercata nel vestire.

putjùn (Sda.) plur., mesto
lata di polenta di granturco
messa in scodella e imburrata,
gnocco (piem. putrì, putta,
pacar ina').

putróna feccia, marciume.
puvràt mendico.
pwàqa (Ne) v. r^bja.
pwarina grosso pennato,

grossa roncola.

rdbi arnese consistente in
una lunetta di legno con ma
nico a mo’ di rastro senza
denti ed usato per trebbiare
il grano o per ammucchiarlo
dopo la trebbiatura.

rabldu (var. pedem.) mez
zano di matrimonio, paraninfo
(Cdo. bacale, piem. kunke).

rdja (Can. Na. Monchiero)
v. rujd.

rajdg chi piange molto e
forte.

rajé i° ragliare : 20 pian
gere a squarciagola dei bam
bini.

rakùre fare un ricorso.
ravide 10 frascone: 20 fru-

stone.
ramiìeé far perdere il filo

degli strumenti da taglio
(piem. viariìeé).

ranabóc (Ca. Gua. Pri.) v.
ranabùt.

ranabùt girino (piem. ra-
nabót).

ranavél (Go.) v. ravanél.
rdnde i° rendere: 20 votare

in occasione di grave malattia.
randuréta (St.) rondine

(piem. rdndula, randulina).
rangujé aver il rantolo.

rangujùn chi ha frequente
il rantolo.

rankacice s. m. estremo del
manico della ka$dja o di una
mazza foggiato a punta ta
gliente per sollevare la cotica
erbosa giocando a kaskaréla.

rankaòj (Costigliele d’Asti)
v. gavaoj.

ranpiììàt agg., peritissimo
nell’arrampicarsi.

rdnpu (Go. Gua.) v. l&npu.
rantanùn botro, tonfano

(cfr. piem. rantàn malafitta).
rap i° racimolo: 20 piccol

grappolo.
rapuldjre s. f. plur. relitti

della vendemmia, raspolli.
ras’, ati ras du sii sotto la

sferza del sole (piem. raj d
sul sferza del sole).

rósa (Go. Sda.) v. rujd.
rase', tajé a rase tagliare

rasente alla radice, falciare,
tosare.

rdsca grappolo d’uva pic
colo e cattivo.

rase (Pri.) sperare le uova
(piem. rajé).

rastéla grosso rastrello con
denti di legno rari e lunghi
per togliere dall’aia il pa-
gliuolo più minuto.

rastéla (Go. Sda.) rastrello
molto largo con denti fitti
che serve a rastrellare fu
scelli di fieno in prati altrui
dopo la falciatura.

rataurQjra pipistrello (piem.
rata-vuldjra, rat-vtilùr).

rata-virójra (Sda.) v. ratau-
T^jra.

ravandsfye (Ne.) ravaglione,
varicella (piem. ravanéle, ra-
vdfe).



86 G. T'OPPINO

ravane'l lemna minor (Gua.
Ne. ranùm, piem. ramini,
merda d rane, lentia d*  eva).

ravaniù (Na. Ne.) v. min-
cóla.

ravasd agg., spilorcio.'
ravindstre (Go.) v. rava-

nàstre.
ravindstre (Ve.) v. ravii^e.
ravinéle (Mo.) v. ravtìfe.
ravfye myagrum rugosum

(Ca. Cor. Gua. ravandstre,
Can. ravanéle').

rfija (Go. Ma.) magliuolo
(piem. kdpu, kapùn, rubjùìì).

réfi (Go. Ne. Sda.) secondo
fieno (Cdo., piem. réti).

régu uomo piccolo e non
molto robusto.

réla lembo della sottana
inzaccherato (piem. kuamél,
kùjru, kualéra).

rfina'. aii rpna in ordine:
ini n rfina tenere in freno
(piem. tni an reduci).

rfina (Ferrere, Ne. St.) v.
kuruiiàt.

rénu podere poco reddi
tizio.

rendm regno, Stato.
rfija (Fri. Ve.) grinza (Cdo.

piem. rupjd).
resi (var. pedem.) s. m.

filza d’agli o di cipolle coi
gambi riuniti a treccia, resta
(piem. réstja, réfi a}.

rjàna fossatello.
rjandg piccola forra, for-

ricina.
rjané far solchi, solcare

(dell’acqua piovana che forma
rigagnoli scorrendo per ter
reno lavorato e in pendio).

ridda (piem.) risata.
riga i° linea, riga: 2° re

golo, quadrello. Vdnde a ra
riga vendere animali sul mer
cato non accordando al com
pratore facoltà di intentare
un’ azione redibitoria.

rigacé girare come ruzzola :
a rigdc, a rigdsc rotolando.

rigacin rocchetto su cui è
avvolto il filo, girellina.

rii riso : i rii regione dove
si coltiva il riso, l’Oltrepò
vercellese : ande-j -ris * an
dare ai risi ’, recarsi a mie
tere e trebbiare il riso per
mercede in natura.

risajro abitante delle risaie.
rjót (Go. Pri.) v. arlia, 30.
rjund agg., rotondo: sost.

tondo della luna, ra luna fa-u
rjfmd è plenilunio, è luna
piena.

riva (Mo.) rubus fruti-
cosus.

rivulin (Po.), ruvuliù (Na.)
v. rujfia.

rò (Cor. Mo.) v. andau.
ro$ i° penzolo : 20 eletta

di uva fichi pesche ecc. che
si mangiava dopo la scotola
tura : 30 capannello.

ròg rutto (piem. riìt, rad).
ròg (Ma.) v. ruc.
rog (Sda.), ròd (St.) rutto.
rfia ruzzola, girella, pic

cola ruota senza cerchione,
carrucola del pozzo : pug d$r
róje pozzo pubblico ora sop
presso che aveva tre carrucole.

rója (Ne.) v. rujd.
rólu : andé-u rólu andare

alla visita militare.
roi v. rai.
rosa rosa : buté nf ra rosa

mettere fra i candidati ad una
carica.
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rósa lavoro fatto da pa
recchi in servigio di alcuno
che poi rimunera con un lauto
pranzo (piem. ròjda rojda
comandata).

rosi femm. ròsta agg., ri
pido -a (cfr. piem. rustà erta
canina).

rùa ruota di barroccio o
di carrozza.

ruanéra solco della ruota,
rotaia (piem. ruanéra, ruanéla
rigagnolo).

rudi i° macchina da filare,
filatoio : 20 ruota di carriuola
o di carro per bovini.

riìbatùn ondata, cavallone.
rubatùva striscia di fieno

falciato, passata.
ruc (Pri.) buca pel giuoco

detto galarùc. (I rùc sono di
sposti sopra la circonferenza
di un cerchio al cui centro
è una buca più grande detta
busora. Ogni giocatore colla
base della sua pigdka occupa
un rùc, eccetto uno designato
dalla sorte il quale è aj kój
e deve colla pigdka spingere
la gàia o palla di legno nella
busora mentre gli altri cer
cano di mandarla lontano.
Quando vi riesca, avviene la
viruldda, cioè ogni giocatore
lascia la sua buca e procura
di occuparne un’ altra, ed a
tal gara partecipa anche que
gli che prima non aveva buca
propria. Chi rimane senza
buca dovrà ancora ricondurre
la gala nella bustina. Dai koj
dunque colui che è senza
buca può togliersi durante la
viruldda, ma si toglie certa
mente se colla base della sua

pifaka riesca ad occupare la
buca di un giocatore che l’ab
bia abbandonata per colpire
la gala, e allora fra i due si
scambiano le veci).

ruQ d-ój (Gua. Na. Ma.)
v. rusòj.

rtifdj (Can.) v. ru$àsu.
ru^djs (Gua. Ve.) specie di

vitigno.
ruyin (St.) v. rtifdiu.
rufàiu s. m. plur. morbillo

(Cor. Ve. rufdn, piem. ru
tile).

ru(éfe formare capannelli,
accalcarsi.

rutfin (var. pedem.), rwpin
(Na.) v. ruQdsu.

rué accerchiare, circuire
(piem. anruvl).

rui cigolare delle ruote non
unte.

rùja (Ma.) rubus coe-
sius (Cdo. rudj, Ve. rùnfa,
piem. rùnsa).

rujd s. f. : rujd d su spe
rata di sole, finestrata'di sole
(piem. rajà).

rujé (Ma.) v. radè.
ruj$ta arnese per smerlare

agnellotti, sprone, falcinella
(piem. ruéla).

rulé scorticare, escoriare :
rulé r nus smallare le noci
(piem. d^srulé).

rulùn noce guasta col mallo
avvizzito e annerito.

rulùù (Can. Ci. Go. Ma.
Pri. Sda.) torsolo del gran
turco, tutolo.

rumadij (Ca. Gua. Ma. Ve.)
v. rtinsij.

rumata'. dulùr rumata do
lori reumatici.

rùmiiij (Na. Po.) v. runsij.
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riìnij : tiré-u riìmj mettersi
a ruminare (cfr. rùtnjé rumi
nare).

rungajs (Na.) v. sbrukdu.
runduré (Sda.) v. turturé.
rundurót rondinotto.
rutti ringhiare, rugliare

(piem. ruììé}.
runsij avanzo di fieno o

d’ erba nella greppia, re
sumé.

rurQt querciuole.
rui v. ras.
rus d-oj (Can. St.) v. rusoj.
rusjakor pensiero tormen

toso e costante, affanno.
rusoj (Go. Pri.) orzaiuolo

(piem. rasoi, ursòl, versoi).
rùstia (Alba) caldarrosta

(Cdo. kastana rustia : cfr.
piem. rùstia crostino imbur
rato).

rustùn, rost, equino o bo
vino scadente (piem. rog bu
scalfana ; rósiti persona de
forme, rosticcio).

ruturé (Ma. Ne. Go.) v.
turturé.

ruvds (Go. Pri.) v. kag.
ruvél nodo nel legname,

nocchio.
rùvéla rotellina (piem. mè

la), n. skanéj : rùvéla d fur-
tndg forma di cacio.

rùvlùs nocchioso.

sabdka cestone oblungo per
someggiare.

sabjùn sabbia di collina.
sabjundnt : tarati sabjundnt

terreno sabbioso.
sabl sciabola (pierà. sdber,

sdbeP).
sdble (Gua. St.) v. sabl.
saq pezzo di marna indu

rita che si trova isolato in
terreni sabbiosi e compatti,
zolla di pancone.

saj s. m. plur. i° alopecia
dei cani : 20 malattia delle
palpebre nell’uomo.

saj (Ma. Ne.) s. m. plur.
fiamma salsa, volatica (piem.
saj salsedine).

sajldda segale (piem. sejl,
sej).

sajné digiunare.
sajra i° sera : 2° ieri.
sajrdg ricotta, sacchettino

di ricotta: sajrdg dgr bòr siero
di burro.

sàjv (Ca. Gua.) gorello per
irrigazione.

sajvdnt'. tardn sajvdnt ter
reno leggero con sabbia.

sajvdu (Sda.) maceratoio
(var. pedem. sajvùr, piem.
nejvùr, nastir).

sak (Ci.) plur. v. stupite.
sakóca (Go.) i° saccoccia:

2° pane con fette di mela, di
pera, ecc.

sakóca-fùrba tasca ladra.
sakóca da litre busta.
salàri (Sda.) i° salario:

2° vaccaro.
sàndule v. karaté.
sane monellaccio, bravaz-

zone (cfr. piem. sandda mo
nelleria, buffonata).

sangà (Ca.) v. sna (cfr. Ca.
sàng seno).

sangarót (Na.) gorello
(piem. cangarót).

sdnpa (Ca. Gua. Ne. Ve. Po.)
zappa di forma rettangolare
(Cdo. piem. sapùn).

sanpdna orma di bovini in
terreno molle o smosso di
fresco.
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sanpanà s. f. (Ca. Gua.
Ne. Ve.) v. sanpdna.

stinta : fa santa invito ai
bambini ad alzare una frasca,
un fuscello od altro levando
il braccio e la mano quanto
possono e dicendo sànta.

sàp s. m. plur. i° ceppi:
20 suola di legno degli zoc
coli.

sapAt zappino di corto ma
nico e di ferro lungo e stretto
che serve ai cercatori di tar
tufi.

sardj cateratta di gora e
di gorello.

sarankd agg., sciancato.
sardu (Ma. Ne.) vasetto ro

tondo di legno pel sale, cas-
sina del sale (Go. big tir a,
piem. bligula').

sarddsk, femm. sardgska
agg., smilzo, segaligno.

saré (Ma.) i° dare il sale,
salare : 20 inzuccherare.

saré i° chiudere: 20 frenare
con la martinicca : 30 pareg
giare il dente.

saré (Ne.) v. garé.
sarivdnt (Ca. St.), -dnt (Ma.)

v. sajvdnt.
sanie i° scegliere: 20 scia

mare.
sardjra martinicca : kavàììa-

sardjra paniere con due co
perchi.

sdrsa (Ma. Pri.) salcio bian
co educato ad alto fusto.

sartina (Sda.) saliceto (piem.
salsièra, s antèra).

saruné carradore, carraio
(piem. sarùn}.

sarùm (Ma. Pri.) v. savùm.
sàrv (Na. Po.) v. savùm.
safvà (Ne.) selvatico : erba-

sarvd erbaccia (piem. sarvdj,
sarvdja).

sarvajig : savdj d sarvajig sa
per di bestino, odorar di sito.

sarvajùg (Ca. Can. Go.) v.
sarvajig (piem. sarvajùni).

sostine fecondare (di bovini,
equini, ecc.).

sasùné (Ne.) v. sajné.
sditila (Ma. St.), sditila

(Gua.), sàtura(Go.) v. sàtura.
sàtura', tire dgr sdtiìre al

ludere.
sàtura (Cor. Ma.) trottola

(piem. sditila}.
san (Na.) v. sàjv.
saùm (St.) v. savùm.
saurin (Go.) v. stirili.
sàvi (Diano, Mt.) spillo del

la botte.
savùm (Can. Sda.) pungi

glione (Cdo. savij, piem. sa-
vùj, saùl).

sballine abbagliare (piem.
sbaltike).

sbanaté batter l’ale senza
alzarsi a volo, dibattersi.

sbarangùs poco equilibrato,
vacillante (di carro di fie
no, ecc.), pieghevole (di ramo
d’albero).

sbarba (Ca. Gua.) v. stan-

sbdrfi v. sbfffiùii.
sbarltiné (Ne.) v. sbattiti.
sbartivù sbigottimento.
sbartiviis agg., che piglia

ombra, ombroso (di bovino,
equino, ecc.).

sbàti (Na.) v. bautalis.
sbgi'bùc tafferuglio.
sbarca striscia (per lo più

di terreno).
sbarca (Go. Ma. Sda.) fiò

cine.
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sbarcane toccare appena,
intaccare appena, sfiorare.

sbp'fjùn beffeggiatore, bef
fardo.

sbplacd s. f. traccia dello
spargimento di latte o d’al
tro liquido, spruzzaglia (cfr.
bpddca, piem. bpddjta scotta).

sbilduta (Go.) v. bautalis.
sbilautis (Gua.) v. bautalis.
sbjdna (Ne.) striscia, v.

sbarca.
sbrqk (Gua.) nuovo ram

pollo, messa.
sbróka (Ma.) ramaglia di

salice che serve di foraggio
invernale.

sbrbs imporrato.
sbrukdu roncola bipenne in

fissa su palo per diramare
salici da pertiche.

sbrtiké (Ma. Ne.) ripulire
i salici da pertiche, sbrec
care.

sbrumfta (Gua. Ma.) v.
sbrumfta.

sbrumfta rincorsa (piem.
sbrùfta, sbruvfta, sbrev$ta,
sbervfta, sbrina abbrivo).

sbùga (Gua.) frana.
sbujife i° spaventarsi : 20 im

porrare (di legname).
sburùn sdrucciolone {sbtiré

sdrucciolare).
scafa i° carezza : 20 plaga,

tratto.
scdnka s. m. garzone fra i

quindici e i venti anni circa.
scankatimùn (Sda.) v. scdn

ka.
scankét (var. pedem.) ra

cimolo.
scankùn (Cor.) v. scdnka.
scankùré tirare fuor di tem

po (di bovini male appaiati ;

e anche di abiti mal fatti,
cfr. piem. skantiré}.

scap quarto di pedale.
scapariù (Po.) : pdfi scapa

rvi pesca spicca (Cdo. pdfi
scapati, piem. per fi scapùr).

scapatésta (Ba.) cytisus la-
burnum.

scapléjra (Ne.) v. gagarót.
scapiina (Gua.) v. gagarti.
scilpa (Can. St.) fusciacca

(piem. stirpa}.
scqdatréii (Ne.) uccello che

nidifica nel terreno.
scop i° scoppio, esplosione:

20 schioppetto di sambuco
(Sda. Ve. scupdt}.

sctifi gemere, singhiozzare
(piem. ctifé, cufi, tic fi, cùfe
chiocciare).

scunfé i° fare la vescia (della
polenta che finita di mestare
e rimessa al fuoco rigonfia
e sprigiona un po’ d’aria):
20 scoppiare (dei chicchi di
granturco messi in cinigia):
3° nascere, spuntare (dei fun
ghi) : 40 scoppiare in una ri
sata (piem. scunfé dal rie}.

scuri stento, gramo.
sdùvé (Gua. Ve.) nascon

dere.
sej (Ne.) s. m. plur. setole

(piem. séja setola).
sejrdda (Ne.), sajrdda (Pri.

Sda.) v. sajlàda.
séjtire séjv- (Sda.), sdjure

sdjv- (Go.) v. sivure.
spidrdu (Can. Cor.) v. spi

rati.
épipurin (Ne.) pinarello bo-

letus luteus (Cdo. psajrin}.
spirdtit cenerino.
spirati Torneila per la ce

nere.
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sbircili (Ci. Sda.) cenerac-
ciolo.

séti s. m. segno lasciato da
piaga o da pustola del vac
cino.

setonin i° bambino setti
mello: 20 medico empirico.

sfangiìié camminare per
strade fangose.

sfransùn (Can.) rimessitic
cio, succhione.

sfraséra fascio di canapuli
accesi per rischiarare la via
(piem. fraséla facella).

sfugaqjùn s. f. bolliciattole,
sfogo.

sfùrgu bufera (piem. sfùrgu
folgore, fulmine).

sfusa'. ste nq ra sfusa fare
assegnamento (Na./zlta ; piem.
fjùsa fiducia).

sgalùnd s. f. : de dq sgalùnd
sbirciare, occhieggiare (St.
sgalììné, piem. galilcé, gaiuse).

sgalùqja (Ca. Gua.) v. sgau-
liqja.

sgangaqésconnettere, scom
mettere, sgangherare (piem.
sgangané sgangaré).

sgarabéla (Ne.) vano d’un
albero (piem. garbqna\ cfr.
inoltre sgarbél, sgardabél,
sgardamél squarcio, sdrucio).

sgarabia (Ma. Pri.) : a sga
rabia alla ruffa (cfr. piem.
garabia parapiglia, tafferu
glio ; a lagarabia alla peggio).

sgarablù (Ne.) v. sgarburà.
sgarapia (Ca.) v. sgarabia.
sgarbéla (Cor.) v. sgarabéla.
sgorbia (St. Ve.) v. sgardia.
sgorbu-fd (Go.) : arbu sgar-

burd albero col tronco vuoto
(cfr. piem. gerb buco, Cdo.
sgàrb squarcio).

sgardia'. a ra sgardia alla
ruffa.

sgauliqja liquirizia (piem.
sgaliqja, argalifja).

sgqrmdjra (Ma.), -djra (Pri.)
scioltezza, spigliatezza, garbo
(piem. dqstrqqa, Cào.dqstqrqd).

sgqrné colpire da una parte
toccando appena (di pallone,
di boccia, ecc.), cfr. gdrna.

sgindnré sgranare, sgusciare
I (di granturco, legumi) : sgin-
1 duréqe sfaldarsi (di terreno).

sgingula (Gua.) : dqsgingula
di sbieco, di scancio (piem.
sgincu agg., storto, sbieco).

sgjàt (Cor. Mt.) orbettino.
sgjuù capezzale impuntito

e cuneiforme che si mette a
capo del letto fra il materasso
e il saccone (piem. sgijùn
sdrucciolone).

sgojta (Can.) avidità di lec
cornie, sguiscia (Cdo. piem.
sgósja\ cfr. ‘ coita v. contad.
desiderio, voglia grande di
checchessia, prurito ’ Zalli,
Dizion. piemontese).

sgranate (Can. Ne. Pri.)
v. sginduré (piem. sgrùn£).

sguriqja (Go. Pri.), sguliqja
(Sda.) v. sgauliqja.

sina (var. monferr.) capeg
gine.

sinqdra (Ne.) v. cincin.
sinqarin (Ca. Gua. Ne.)

zanzaretta culex pulicaris
(piem. sinsariii).

sira (Can. Ci.) v. pjùra.
siruld agg., storto (piem.

sird storto, storpio).
sisura botta da orbo (cfr.

monferr. zizula giuggiola).
sit terreno presso la casa :

sit qd kd area fabbricabile.
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siv (Na.) sego (pieni, siili).
sivajrd s. f. quanto si può

portare colla sivéra o barella,
barellata (di letame).

sivé (Cor. Ve.) v. sivcl.
sivél acciarino della ruota.
sivu zufolo.
sivure s. f. plur. crepature

della pelle, scoppiature, setole
(piem. anqjiirey skarudqc).

sivurót (Na.) v. sivu.
sivu.ru (Go.) v. sivu.
sivutége servirsi, giovarsi

(di sostanze, di animali da
lavoro, di un arto, ecc.).

sjd agg., assetato, sitibondo.
sja^éta cemitoio (piem. sja-

Qójra).
sjàjtcL (Na.) v. rilbatììva.
sjdrbra (Cor. Gua. Ne.) v.

vujdrbra.
sjaré tralcio teso a lato del

filare.
sjdu (Ne.) falciatore (piem.

sjur) : i sjdu nome d’ una co
stellazione.

sjé scanceria delle stoviglie
(piem. sjé acquaio).

sj^ta (Ba.) tino pel bucato.
sjólve assolvere: sjolt as

solto.
sjóre (Bra. Monticeli©, Po.)

v. sivure.
sjuf (Ne.) v. cuf.
sjùnsa (Ca. Gua.) sugna

(Cdo. sùnsd).
sjùre (Ca. Ma. Cor. Ne.)

v. sivure.
skagia (Ma. Pri.) cispa.
skalabruci agg., avvizzito.
skalabrùs agg., pericoloso,

rischioso, pauroso (di luogo,
di passo, ecc.).

skalùq (var. pedem.) v. bgr-
pjùn.

skalus (Po.) dondolo.
skalugé (Ne.) v. arvilgé.
skanaoj (Mo.) v. gavaoj.
skandt sgabelletto, panchet-

tino. Fe-u skaìiàt intrecciare
le proprie mani in modo che
altri vi ponga il piede e se
ne faccia sgabello per salire
(piem. je skalgta far scala).

skanavrgta beccafico cana
pino (cfr. piem. kanavróla,
kanavróta, kanavrùsa, skala-
vrind).

skandajd s. f. quanta roba
si mette sul piatto della sta
dera, pesata (skandàj stadera).

skandajé i° vendere a pic
cole partite (di frutta, le
gumi, ecc.) : 2° scuotere.

skanéj s. m. plur. gretole
o stecche nelle quali è divisa
la canna della rocca nella
parte dov’ è rifessa tenute
aperte ed arcuate da una ro
tella di legno o rùvéla (cfr.
piem. skanél rotella di legno
che si tiene tra le spaccature
della rocca da filare per man
tenerle disgiunte le une dalle
altre).

skanéla (Ba.) v. skaréla.
skan^ta piccola panca per

lavar panni che non vanno
in bucato, panchetta.

skantrót (Sda.) v. kantrót.
skaparici (Ca.) : a skaparùt,

v. bgrloca.
skapatile (Monticello) : a

skapalile v. bgrlóca.
skapuré ripulire i pali dai

ramoscelli.
skapurndjra (Gua.) v. ka-

pucdjra (Cdo. kapundjpd}.
skdra scala: skdre der kdr

rastrelliera del carro.

sivu.ru
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skarabóca (Po.) : a skara-
b(ica, v. b critica.

skardndula (Can. Sda.) v.
tardndula.

skargétula scappata, mara
chella, sproposito.

skaréla (Ca. Go. Ma. Pri.)
v. kaskaréla.

skargta specie di pan dolce
casalingo in forma di scala.

skargta dgr kdr scalettina
assai stretta e alta circa un
metro infissa nella parte an
teriore della rastrelliera del
carro per appoggiarvi il ca
rico (cfr. bakarùiì).

skarmagùn (Ma.) afa (piem.
skarmàj).

skarmé (Ca. Go. Ma. Ve.)
avvizzire del grano per subita
caldura senza granire, essere
strizzato dall’afa.

skarnafisé scarificare.
skarsliù (Ne.) cardellino.
skarùn salita ripida, erta

canina.
skarùn (Ba. Ci.) scala di un

solo staggio con molti cavic
chi passanti da parte a parte.

skarunàt (Ca.) v. kuruìidt.
skaugjé muoversi spesso

delle vacche che hanno i do
lori del parto, scalpitare.

skavanaggta (Sda.) v. ska-
navrgta.

skavia (Go. Ma. Pri.) v.
spartia.

skavig i° pezzo di palo vec
chio e inservibile che si to
glie dalla vigna in primavera,
v. btfpjuù'. 20 discolo.

skavigé rompere in pezzi,
frantumare.

skàvja (Ne.) v. sparila
(piem. skavjd).

skgfjé sentire schifo di una
persona o di una cosa, schi
fare.

skgrjùr grido di gioia.
skgrjuré i° gridare per gio

ia : 20 nitrire.
skgrpé i° battere la panna

nella zangola col battiburro,
v. bure'. 2° dardeggiare (del
sole).

skgrpé r fi (Go.) accavi
gliare (piem. strivi}.

skgrpi agg., somigliantis
simo, identico (piem. skùlpz}.

skgsa (Go. Gua. Ne.) v. tuj-
rundt.

skig sforzo (skigé premere).
skigérja ressa, calca.
skitajrtira specie di vitigno

e d’ uva serbevole.
sklin (St.), sklint (Can.) v.

sufrdn (piem. sklin s. m. so
naglio : agg., squillante).

skoQ (Ca. Gua. Ma. Ve.) :
a sko( v. skost.

skost-. a skost senza carri,
scosso : i( paga a skost si passa
senza carri (detto di strada
resa malagevole dal maltempo
o da frane per la quale pos-
san transitare le persone, ma
non i carri).

skot (Ci. Go.) v. anpurtàu.
skot: furé-u skót mettere i

bordoni.
skot fìuri (Ma.) bordoni

(piem. kanùn fjuri: avéj el
kanùn fjuri spuntare i bor
doni. Cfr. Can. skutjùii fjuri'
piem. skutjùii s. m. plur.).

skrusé lordare.
skruseri s. m. monello.
skugarùn (Costigliele d’Asti)

v. fandaràg.
skùcurat: fé-u skùcurat ri
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piegarsi sulle gambe per ca
rico soverchio (piem. ginujét').

skiìctifége accosciarsi.
skucurége (Cor. Sda.) v. skil-

ctirégc.
skùfja cuffia: fe ra skùfja

far cappellaccio (della trot
tola).

skugagége sdraiarsi mala
mente.

skugunége (Ne.) accovac-
ciolarsi.

skuké (Na.) v. slugé.
skunbóra phallus escu-

lentus Linn. (piem. pun-
góla}.

skundgrjùn occultamento di
cibarie per mangiarle poi di
nascosto (piem. skundjùn,
skundrinùn occultamento, fro
do).

skunpartisjùn ripartizione.
skuntrabàt : au skunirabót

(termine del giuoco della
palla) appena è cominciato il
balzo (cfr. bot balzo : piem. a
balivól, -ùP).

skupldjra molenda {skuplé
prendere la molenda, smo-
lendare, skupél coppo).

skurg (Ba. Mt.) : a skurg
v. skost.

skursiù (Can. Pri. Sda.) v.
skuslin.

skurùm gemitio, colaticcio.
skùsapdn'. mangé a skilsa-

pdii mangiare (vivande) come
se si trattasse di pane.

skuslin legacciolo di pelle
per le scarpe, coreggiuolo.

skwajlgta (Ca. Cor. Gua.
Ve.) v. skvuajlóta.

skwajlàici capitondoio (piem.
kravjàla, ganbriàla, stiribd-
kula, slrakiìlgtd).

skwàt granatino della ma
dia.

shivitajróra. (Gua. Ve.) v.
skitajrora.

slàga slancio, agilità.
ilaùA agg., colle membra

snodate, snodato.
slanbwajrége sdraiarsi assai

liberamente, svaccarsi.
slavajg agg., non pulito,

slavato.
siete (Ve.) s. f. stradello per

sdrucciolare, sdrucciolo (piem.
lésa ; Cdo. siete : andé a ra
slésa i° sdrucciolare, 20 scen
dere su neve gelata sedendo
in slitta).

slesùn i° slitta ferrata per
la slésa (diverso dalla céja
che serve allo stesso uso, ma
è un po’ più piccola e non
è ferrata), v. s. siete : 20 treg
gia per l’aratro (Can. St.
slésa-, piem. lésa treggia, le-
sùn treggione, /^//slitta; cfr.
Cdo. lésa spartineve).

slestr (Ne.), slesir (Mt.) ta
rantola (cfr. piem. sveslru
salamandra acquatica).

sigia : a sigia a braccetto
(piem. sui braggta).

slévu (Ba.) v. slò.
siivi (var. pedem.) v. slò

(Cdo. slàjvuf
slò (Po.) strutto, saime.
slog\ ege ng u slog essere

un ramo tale che facilmente
possa scosciarsi.

slugé scosciare (un ramo).
teùmagjùé (Ca. Go. Gua.)

v. slùmjùs (cfr. piem. slùìua-
gùs scombavato, bavoso).

slùmjùs oleoso (si dice di
cibi grassi, mollicci, untuosi).

sniagdu (Ma.) s. m. rastrello 
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con rebbi di ferro per spia
nare seminati.

Smangisù prurito (piem.
Smangisi™ -iSjùn -aSjùii). |

smanqé chi vende seme da [
bachi.

smanót gli ultimi due giorni
di carnevale (piem. smanót i
primi quattro giorni di qua
resima).

Smdri (Na.) armadio a •
muro.

smeq (Ma.) misura del pu
gno chiuso col dito grosso
alzato, sommesso (piem. sq-
meq, sùmeq, Cdo. pori).

Smirta (Ma.) v. armarla.
Smiq femm. Smiqa (Sda. Co

stigliele d’Asti) agg., logoro
-a: (róbci) smiqa logora e da
buttarsi.

smarca morchia.
Smórtja (Go. Pri.) v. smar

ca.
Smovqe i° andare in succhio

(delle piante) : 20 entrare in
caldo (di bovine, asine, ecc.).

smujùq (Go.), Smujdjq (Ba.
Mt.) mollore, malafitta (piem.
mujiq).

Smunati prendere a sassate.
stia s. f. senata.
Snàj (Sda.), Snejv (Ne.) v.

krici.
snera (Cor.) tratto rettan

golare di vigna il quale con
tiene da cinque a dieci ka-
vàjre o filari (il tratto è limi
tato da due fossi paralleli per
propaggini, che vengono spo
stati ogni anno per rinnovare
gradatamente e periodica
mente la vigna).

silura x° signora: 20 inna
morata, dama.

snurila signora, signorina
(con leggera intenzione di
spregio).

sod soldo: kul di sink sód
v. ganpetadè (piem. marcafa-
litu) : aligr pàj d-in sink sod
(piem. aliger cum un san gorq
allegrissimo).

sópa g a latita : a sopa ga
bbila a pié zoppo (piem. a
supét, a pe supét, a pe cupét).

sori (Ca. Go. Pri. Sda.):
au stiri, v. turi.

sóla (Ne.) buca, pantano
(Cdo. tanpd).

spajò lungo mucchio di pa
glia sull’aia dopo la trebbia
tura da portarsi via col pa da
pdja.

spajo (Ma. Pri.) palo lungo
da due a tre metri ad un terzo
del quale è conficcato un ca
vicchio o elsa per ritenere la
paglia infilzata (Cdo. pa da
pdja, piem. purtùr dia pdjà).

spalavrdt (Can.) v. spalavré.
spalavré sparviere (piem.

sparavi, sparve, sparavi!).
spalót piccola forma di pa

ne, pagnottella (piem. spalót
spalla della camicia).

spalùn (termine del giuoco
della palla) : deje dq spalùn
colpirla movendo il braccio
dall’indietro in avanti all’al
tezza della spalla.

spani (Ma.) spannare.
spanili misura di lunghezza

uguale all’apertura del pollice
e dell’ indice.

spandi (Cor. Sda.) v. spa
niti.

spailulin specie di peperone
oblungo e per lo più pizzi
cante.
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sparavoja (Can. Ma. St.)
v. faravóska.

sparita scriminatura (piem.
spartjùra di kavéf).

spartjàj i° spazio divisorio
(largo poco più di un metro)
compreso tra i due filari estre
mi di due vigne contigue :
2° solco o traccia divisoria in
generale.

spauré scotolare la canapa
una seconda volta (v. pse sco
tolare la canapa la prima vol
ta) dopo averla portata alla
pista o mulino da canapa
(piem. spaulé scotolare).

spaurùù grossa scotola con
cui si dirompe la canapa so
pra la trebbia (giibdt) o su
tronco appositamente scana
lato.

spautis (Fri.) v. bautalis.
spec (Fri.) v. dgspéc.
spQcé (Go.) abbandonare il

nido, sdegnarsi.
specùs permaloso, suscetti

bile.
sperfimiat (Pri.) v. bafùmdt.
sperfur^ége sforzarsi.
spgrmdjf (Ba.) gemitìo (cfr.

piem. parine gocciolare, tra
sudare).

sperpujége (Ne.) spollinarsi
(Cdo. spgrpujine$é).

spi dra kavàlja (Ma.) vetta
del coreggiato.

spia (Can. Cor. Gua. Pri.)
v. kdbula.

spie (Go.) v. spig.
spig agg., dell’ovo già scre

polato che sta per schiudersi.
spingóra (Go. Ne. Pri. Sda.)

v. skunbora.
spldnga (Mo. Na. St.) rag

gio di luce, sprazzo (di sole

I velato da nubi, di razzo, di
lucciola).

spiùra i° spellatura delle
| labbra o del volto per vento

e freddo : 2° asciuttore dei
I campi in primavera per tempo

bello e ventoso.
spórla orlo nericcio intorno

: alla bocca per aver mangiato
fichi, ecc.

spórla bastoncello cilindrico
che preme sulle natiche dei
somieri ed è attaccato con
cinghie al basto od alla bar
della.

spungóra (Gua.) v. skun-
bóra.

spùnse : spùnse -u lac dare
il latte, lasciarsi mungere.

spurdj nappa.
spurdj (Sda.) v. spurdj.
spurie monello.
spurléra (Go. Gua. Ma.)

v. spórla.
sputgrììù spappolato (piem.

sputrina).
stdjra dra kùa cometa.
stdjra stegola (cfr. piem.

stéjva, stiva}.
stalàj^a : vdka staldjga vac

ca stalliva.
staldt brevissimo restare

della pioggia durante il tem
porale ; cfr. statère stagnare
(del sangue).

staìidjQa (Ma.) : éua standjga
acqua stagnante.

slancimi grande afa (cfr.
stdnse soffocare).

stanga s. f. stangata, ba
stonata.

standjù (var. pedem.) luogo
dove si pone ad asciugare la
canapa quando vien tolta dal
maceratoio.
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stangata piccola stanga che
tirata dal di fuori con funi
cella serra e apre l’uscio
della stalla fungendo da chia
vistello.

stankjd s. f. spossatezza
(piem. stankitd, strakitd, stra
ba).

stantajró specie di carnic
cio senza girelle e quindi im
mobile con una tavola su cui
poggiano i piedi dei bambini.

stéle s. f. plur. schiaccia
per prendere uccelli.

stqmqéjdj tramezzo.
stqmsdj ( P r i. ), stramsdj

(Ne.) v. stqmqsjdj.
stqrcé restringere (cfr. stràc,

piem. strejt stretto).
starla (Mo. St.) cordicella

della trottola.
sterpa sciavero (piem. stq-

P&Y
sterpa s. m. bosco ceduo

nel primo anno dopo il taglio.
straq gocciola del tetto :

plur. stillicidi (piem. strida
Gua. Ma. Po. stqrjdq}.

strabè gocciolare dei tetti.
straqùvù sudore.
strafric s. m. soffritto.
stragdq sciupìo.
stragaqé sciupare, sciattare.
stràjq (Ci. Can. Sda.) v.

st?aq.
straiqé (Sda.), stqrjaqé

(Gua.) v. straqé.
straniqje s. f. plur. smorfie

degli schizzinosi.
stremile : kuhimie strémite

economie fino all’osso.
strivau strisciatoio (piem.

strivjùr).
strivuré sminuzzolare, qua

si ridurre in polvere (di fieno 

troppo secco, di spiga del
grano schiacciata con le mani
per farne uscire i chicchi,
ecc.).

struqùn strattone.
strunpadi (Mo. Sda.) v.

kurndja.
strunpeladi (Cor. Gua. St.

Ve.) v. kurndja.
stubjé ringranare, ristop

piare (piem. arstrubjé).
stubjun gambo del grano

rimasto nel campo dopo la
mietitura (piem. stubjùn, stru-
bjùn stoppione, stoppia del
granturco).

stumdtik agg., indigesto
(piem. stumdtik corroborante).

stundd s. f. breve periodo
di tempo, serie, sequela: a
stundd a tratti, a folate.

stundd (var. pedem.) s. f.
raffica, folata.

stupdj (var. pedem.) turac
ciolo.

stupqte (Ne.) stoppa scelta
(Cdo. arndjre, Gua. Ve. rqm-
ndjre, piem. rqmnùre, arm-
nilre).

sudge tassa sul bestiame
da lavoro (piem. guvdtik ‘ im
posizione sulle bestie cornute
come buoi, vacche, ecc. ’
Zalli, Diz. piem. ; ‘ compenso
a chi presta i buoi aggiogati
per l’aratura, Giogatico ’ Ga-
vuzzi, Voc. piem.).

subadi (Nizza Monferr.) sa
bato (piem. sdbd).

subaké rimbalzare (di vei
coli, some, ecc.: cfr. piem.
subók rimbalzo).

silbjd (Gua. Ma. Na.) s. f.
quanto si mette in una volta
sopra il subbio.
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sufran : fe-u sufran ‘ fare
il soprano ’ (lo fa colui che
nei cori campestri canta con
voce più alta di chi intonando
la canzone guida il coro, spe
cialmente nella chiusa).

sugéfe assodarsi, raffermar
si (di strada nuova, di aia, di
spianata).

sùk (Go.): de-u sùk, v. krin,
sùk$rnùù testardo.
suiti'. a sum a fior di terra.
suiìé i° sognare: 2° cadere

oggetti posti in equilibrio in
stabile.

sùnkura l’unione del dgsti
con una catenella ferrea la
quale viene agganciata alla
punta del timone: plur. sùn-
ktire due lacci consimili colle
catene fissate ad un cerchio
ferreo munito di due ganci e
fermato alla punta del timone
(v. dgsti testi, e cfr. piem.
gùnkule, gùngule — Cdo. fdr-
kuré).

stipa (Ne.): fe ra stipa, v.
paj&ra.

surgit agg., attento, vigile,
sollecito.

suréla fessura nei muri for
mata da due o più mattoni
sovrapposti e combacianti co
gli spigoli e lasciata da mu
ratore inesperto.

surése alzare, sostenere.
sursera architrave ligneo di

uscio o di finestra.
stirperà (Cor. Ve.) v. ku-

rundt.
susbùn varietà di prunus

domestica (Camisola, Flora
astese, p. 140) simile al dar-
magiù ma da non confondersi
con esso.

susk cespo, cesto.
suské cestire.
suste (Can. Ne.) v. suské.
sustund s. f. scappucciata,

scappuccio.
suvdj (Na.) pezzuola bianca

che le donne portano in capo
la festa andando in chiesa.

suvdje (Gua. Ne.), svaje
(Costigliele d’Asti), guvdje
(Cor. Na.) v. fdrkurc.

suvdrd gorgoglione delle viti
(Sda. murai, St. murin, piem.
pikét, tajét, tajapé, manéra).

suvrdiì (Gua.), sufranin
(Sda.) v. sufran.

sverslùn grossa vermena,
pollone (svgrséla, piem. vgrs-
pollone).

svingè lavorar di gran lena
per necessità, arrabattarsi.

svjar (Go.) portamento,
mossa, camminatura (piem.
dnbla, dnbra, dndi).

svujuné stimolare col pun
golo.

svuraté svolazzare (piem.
svulastré).

tabarin nanerottolo, tonfac-
chiotto.

tabld s. f. déje na tablà (ad
un conto) assestare un conto
approssimativamente (cfr. ta
blé'. tabléra transigere: piem.
‘ tablé cominciare un negozio,
un trattato, o checchessia ;
intavolare, fare una proposi
zione ; tablé su na késa con
tare su di una cosa, 'avervi
fiducia, far capitale, far conto ’
Zalli, Diz. pieni.).

tajafo muro divisorio che
s’alza sopra il tetto.

tak macchiolina (piem. tdka, 
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chiazza : takgtd picchiettato,
chiazzato).

takakriù (Can. Ci. Sda.) :
a takakriù, v. bgrloca.

• takdu (Pri.) v. teneróg.
tdna i° grotta per ripararsi

dal temporale : 20 tana (di co
nigli, di volpe, ecc.).

tanabùj (Na.) v. rantanùù.
tanbdga (Ca. Ma. Pri.) v.

ianbùga.
tanbùga specie di tabella

della settimana santa, battola,
crepitacolo (piem. tanbilgójra,
tgngbra, iarabdktila).

tanpéfju : au tanpérju espo
sto all’intemperie.

tanpjariù plur., tempiali
(parti del telaio per cui la
tela è tenuta stesa e larga).

tanpjere plur. v. tanpjariù.
tanpót piccola buca presso

il letamaio o nella stalla per
raccogliervi gli scoli del le
tame.

tanpuré far temporale.
tansil specie d’uva con aci

no e mosto assai neri.
tanìija (Na.) tana di conigli.
tdpa (var. pedem.) zolla,

gleba (piem. tap}.
tapiù'. pjege a tapiù pren

dersi in uggia (cfr. piem. uni
a capate bisticciarsi ; a capgte
in discordia, in dissensione).

tara i° terra : 20 campo
arativo.

tara s. f. suolo assolaiato
di frutti caduti sotto la pianta
stessa, assolaiatura (piem. ig
ni, tra quantità di cose sparse
per terra).

tarabina', fene na taracina
farne strage (cfr. piem. a ie-
racina al verde).

tardcu, taracót nanerottolo.
tardndula tarantola.
tarankula (Ca. Ve.) v. la-

I rdndula.
taranela dgr muriù assicella

) che scuote la tramoggia fa
cendone cadere le granaglie o
la farina (piem. taranela, tar-
tavela i° loquacità: 20 chiac
chierone).

tarmi i° limite campestre,
termine : 20 melo cotogno sel
vatico (spesso educato a ce
spuglio per indicare confine
di proprietà e detto allora
tarmi viv).

taróg (Barbaresco, Go. Ma.)
v. turóg.

tarùgé mucchio di terriccio
(cfr. tarùg, piem. triìg terric
cio).

iarùù sp. di fungo (v. Carni
sola, Flora astese, p. 310-311).

taskgta sacchetto : taskgte
plur. bisacce di tela che gli
uomini portano sulle spalle
al mercato.

tatiik : a tatùk senza cono
scere la strada, a casaccio
(cfr. au tuk al buio).

te s. f. baccello (Can. piem.
téja\

tendia tondino o verghetta
cilindrica di ferro che unisce
la bure dell’aratro col dentale.

tenaróg (Ne.) v. teneróg.
teneróg (Ma.) agg. : pigi te

neróg pesca duracine (piem.
takalóg, karné).

tgnja s. f. testardo, cavilla
tore (piem. Una).

tènie', fe tènie star ritto
(dei bambini che cominciano
a reggersi in piedi : piem. fe
tasta, fe tdjta, fe téjid).
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tep (Ceresole d’Alba) zolla,
gleba (cfr. Cdo. tfpa zolla er
bosa, piota, cotenna del pra
to: pìem. cilcatép, karkatfpe
codibianco).

tgrlisu s. m. uzzolo (piena.
t^rla).

tfrmurés agg., timoroso,
vergognoso, timidetto.

tfsti quella parte della sicn-
kura che consiste in un laccio
di cuoio da avvolgersi alle
coma dei bovini.

timuféla timone mobile che
per mezzo della catena è unito
con la bure (piem. timunfél,
timungéla, timone dell’aratro,
bure).

tindt v. bujòt (Sda. sjuìi).
tindt (Can. Go. Sda. St.)

tino pel bucato, bugliolo v. buj
(Cdo. sia da lave).

tjot v. te.
tiri s. f. forma oblunga e

schiacciata di pane con leg
gere strozzature che vien cotto
a bocca di forno e si mangia
per primo (diversa dalla//rfa
che è oblunga ma non schiac
ciata, dal gfrfjót che è la
metà della gir fa, e dallo
spalót che è la metà del ggr-
fjót\ cfr. piem. stiri pane a
foggia di//rfa ma più grosso).

tiràfa tralcio da frutto che
si tende e lega ai pali (piem.
keiia'. cfr. piem. tirila saep
polo).

tiràfa (Cor. Mo. St.) v. tiri.
tirati (Go.) chi stiracchia

sul prezzo contrattando.
tirdnja s. f. persona tirata

e cavillosa.
tnajùn (Cor. Mt.) v. kur-

nija.

ini tenere: ini die andar
dicendo ; tni brajd andar gri
dando ; ecc.

tok bocco.
tóka (Can.) v. tok.
tòr (Ma.), tò (Sda.), tej

(Pri. : * tój) grosso ramo del-
l’albero.

. idra (Ne.) v. sterpa.
torc (Cor. St.) bitorzolo,

v. turcàt, 2°.
torca agg., diventata ste

rile, sterilita (di vacca).
tòrca (Ca. Ne. Pri.) v. torca

(piem. tùrga).
tòrse i° fermare i tralci

(v. tiràfa) : 20 fìg. subire ta
cendo l’altrui tracotanza.

trabùk (Can. Cor. Na.) v.
trabilkant.

trabùkint bruco geometra
(piem. trabilkant canneggia
tore).

trafùn (Go.) treggia per
1’ aratro.

trajndfa (Ma. Pri.) poly-
gonum aviculare (Cdo. òrba
di kriii ; piem. èrba rablójra,
tiriga, tiràfa ; Sda. scankabb,
Villanova d’Asti kurjóra).

tralafdt (Can.) v. stalàt.
trama i° tranello : 20 per

sona che sopporta senza dan
no e lamento disagi e fatiche.

trina (nome di una terra
che è fra Torino e Susa):
andò (a) trina andare in ma
lora (cfr. Na. andò a tarau-
taska).

trantin segantino.
trip (Go.), Cdo. tràbj an-

DROPOGON GRYLLUS (piem.

tribi, trfbi, tèrbi).
trapòjra i° botola : 2° trap

pola.
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Irapwajràq (Pri.) v. stéle.
trdsja arnese di mazze del

castagno o di quercioli ritorti
fatto a guisa di fune e acciam
bellato, il quale congiunge il
giogo dei buoi col timone del
carro o d’altro da essi tirato
(piem. anbuldq, anburdj).

trasjiin querciolo o mazza
di castagno ritorti pel mede
simo uso cui serve la trdsja :
v. trdsja.

tfavàt (Can. Sda.), trav
(var. monferr.) v. kurunàt.

trévura tregua, sosta : u su
(u) fa n po d trévara il sole
è momentaneamente velato
da nubi.

tri (Can. Go.) : u fjoka tri,
a ven ata-r ki cade neve mi
nuta e ne verrà molta.

tribù turibolo.
t^incéra : fe ra trincéra fare

la sbarra (dei ragazzi che ten
dendo un nastro serico sbar
rano il cammino ad un cor
teo nuziale e lasciano libero
il passo quando loro si offra
qualche moneta).

trista guai !
tròta (Ca. Gua.) v. kaqdja.
triiqé (Ma.) v. tarilgé.
triìdd s. f. cozzo (cfr. piem.

trilkd cozzo, riidd cozzata).
trunkqle (Ca.) plur., v. stéle.
trilpun buzzo.
tu marna.
tu (Ve.) v. vatdg.
tujrd s. f. rimescolata: u

sdngw ur a dame na tujrd
il sangue mi ha dato un tuffo.

tujrùn randelletto per me
stare la polenta, mestone (Cor.
tujrdu\ piem. tujrùr, vantu-
lùr, rujduf

tujrunàt piccola scotola o
stecca di legno per aggiu
stare la polenta nel paiuolo
prima di farla scunfé.

tuk v. buk\ au tuk al buio
> (piem. al tuk tastoni, bran-
i coloni).

tuk dqr bastùn peso del ba-
i stone rilevato tenendolo in
’ mano verticalmente o per-
i cuotendo con esso legger-
, mente il suolo.

tuk dra sa lamina applicata
; al fuso della sala in modo

che vi percuota contro la
bronzina ed esso fuso non

1 si consumi troppo presto.
tuk grassello dei vitelli che

j si trova toccandoli fra la co-
| scia e il ventre.

tuléna s. m. scimunito (cfr.
i piem. tùlu}.

tunjqta roccia che si lascia
crescere ed incrostare sul capo
dei bambini lattanti (Gua.
zràtf

tupjéra (Na.) pergola (Cdo.
piem. tópjd).

lupina d gùka ‘ pentola di
Giucca ’, pentola favolosa che
si faceva bollire a colpi di
frusta.

tupinàt i° pentolino : 20 mi
nestrina.

turai unità di misura per le
noci in uso fra i ragazzi che
giuocano a cappa (vale quat
tro noci, mentre il kastliù o
cappa si compone di cinque).

turcdt i° ciambellina, brac-
ciatello: 20 bitorzolo.

turerà (Sda.) v. torca.
turata catasta (di tavole,

i di monete, ecc.).
| turjùn (Gua. Ve.) v. tujrùn.
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turmantagjùù molestia.
turóg bastone corto e grosso

che si lega al collo dei bovini
ancora non domati, randello.

turót piccola torre.
turtàìia (Ci. Go. Sda.) v.

kandura.
lurtin (Ne.) specie di schiac

ciata.
turìin (Ca.) v. turtùn.
turtlin pallottola di sudore

appastato sulla carne, pa
storello.

turtùn lunga forma di pane
cilindrica del diametro di tre
o quattro centimetri.

turtùii (Go.) specie di
schiacciata, v. turtin.

turturdt (Pri.) randello per
stringere le funi, tortoio.

turturé grugare.
tutti bocciuolo di canna in

cui si soffia traendone un
suono.

tutùru (Ne.) torsolo del
granturco, tutolo.

tuvdja (Nizza Monferr.) gio
gaia dei bovini (Cdo. panùja).

tuvajé andarsene di fretta,
spulezzare.

twuajrùn (Go.) v. tujrùn.
tuvdn marnoso (cfr. tu

marna).

ùgdt i° usciolino: 2° coc
chiume.

uék (Nizza Monferr.) sordo.
uérg (Nizza Monferr.) cieco.
ujdjg agg. cogli occhi li

vidi, colle pesche agli occhi
(piem. ujd).

iljél (Na.) v. avujùii.
unbréra i° ombrellino pel

Viatico: 2° frascato, v. fra-
skéra.

ùnda onda: ége ni r unda
aver per un certo tempo il
giuoco propizio, giocar bene
senza interruzione per qualche
tempo.

unc, vane unguento.
undéri (Sda.) piena improv

visa, fiumara (Cdo. ctjwéri,
piem. uvérT).

ungili ognuna delle due un
ghie degli animali fissipedi.

untusitd : ar è n-untusitd è
cosa che fa vergogna, è un’in
degnità.

urgx andé a r ùrg andare
in malora.

urg (Go. Sda.), org (Ma.
Pri.) orcio (piem. urg}.

urcimdla (Sda.) v. camdlu.
ursél (Ne.) aletta sinistra

dell 'aratro aderente al dentale
(piem. urisél, Cdo. auriiél).

urturdja ortaggio, erbaggio.
iìsél (Ca. Ma.) abbaino (Ne.

lilsét).
ustarjdn chi frequenta le

osterie, bettolante.
iìvdri ogni specie di vitigno

e d’ uva eccetto il nebiolo, la
barbèra e qualche altra.

ùveg (Poirino) v. sivél.

wdiia solino di percalle at
taccato alla camicia di tela.

was (Go.) v. vas.
ivatdg v. vatàg.
wit-wit porcellino d’india.

vajlót vitellino (piem. vaj-
Igtiii, bucttì).

wajùin umore viscido che
esce dalla vulva di vacca in
caldo o vicina a figliare.

vajùm (Sda. St.) rimetti-
ticcio dei prati in autunno.
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vajùmé emettere umore vi
scido dalla vulva (detto di
vacche: v. vapurì).

vàn agg. flessibile.
vaila avena fatua (piem.

bjavdj).
vdnqa sassaiuola fra due

schiere di ragazzi di comuni
vicini sulla linea di confine
dei comuni stessi.

vangdj fastella di frasche
d’olmo o di pioppo che ser
vono di foraggio invernale,
vincigli©.

vdntula ventilatolo del mu
lino dove il grano viene ri
pulito accuratamente prima
che sia messo nella tramoggia.

vapùr i° treno ferroviario,
vapore : 20 capra del baroc-
cio, trespolo.

vàrd-ardm solfato di rame
in cristallo, v. likwid.

vardj valloncello con forte
pendio.

varia (Sda. St.) valletta.
vas (Antignano, Ne.) v.

vatdq.
vatdq gleba, zolla (Ma. wa-

sdf, Ca. tuaiarùù, piem. va-
sùn).

véja (Sda.) grog a ra véja
di uccellini pronti a snidare
(Po. grog dra véja').

vgga i° veccia: 20 neo.
vqrdsùn agg., verdognolo,

verdigno (piem. vgrdsiii).
vgrdsùn (Gua. Ne. Sda.) s.

m. verdone.
vérga (Ci. Sda.) v. vqrgd.
vqrgd s. m. vetta del co-

reggiato.
véri s. m. frammento in

servibile di vetro.
véri (Ma.) plur., invetriata.

vérteg (var. pedem.) s. f., v.
sparlia.

v$ru\ andé {a) r vpru es
sere in caldo.

vgta pollone, mazza, ver
mena.

viadvdnt (Can.) v. avrént.
vila i° capoluogo di comune

rurale: 20 parte centrale del
capoluogo.

vindur^ta arnese simile ad
arcolaio che posto orizzon
talmente si adopera a far
matasse, bindolo, guindolo
(Gua. Ma. Ne. vindura, Sda.
svanójra, piem. davanójrd).

vinài (Ne.) vinello.
vira : niinkavird ogni tanto,

di quando in quando ; cfr. vq-
tevirà.

virakantìin svolto di strada.
virdnt (Go. Sda.) : des mia

virdnt v. virùn.
viruldda (Pri.) v. rùc.
viruldt piroetta, giravolta.
viruld s. f. rivoltata.
virùn'. des mia virùn nel

raggio di dieci miglia, per
dieci miglia all’ingiro: cfr.
avirùn.

visadi'. djyiéadi a occhio e
croce; m e visadi mi pare
(cfr.'piem. vis a di per così
dire).

vivgta\ fe vivala vivere a
stecchetto.

vjd (Cor. Gua. Ve.) s. f., v.
vujd.

vlaura (Na.) v. Ivdjra.
véra (Po.) v. cdpla.
votevird talvolta, alle volte

(piem. viravultd tratto tratto,
sovente).

vììgdjre plur., punte dei
pali infracidile nel terreno 
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che in primavera si tagliano
v. arvii$é.

vujd s. f. pungolo con pun
ta ferrea, stimolo (St. viljd,
piem. itja).

vujita legamento dell’arti
colazione.

vujdrbra clematis vitalba
(piem. vjdrbra, visdbja).

vurdna quella parte dei rami
d’un albero che è più lon

tana dal tronco e dove è dif
ficile cogliere i frutti.

vu^atin : pàj vuratin lanu
gine, peluria (piem. pej jój,
pej fulatint pej ratin).

vurójra dra mérja (Go.)
gluma del granturco.

vuróua (Sda.) v. vurójra.
vurtia kaniùa ortica pic

cola urtica urens (piem.
urtia-nrabjd, ùrtia grékd).

Giuseppe Toppino.



APPUNTI TOPONOMASTICI

Continuatori di -anùlu -a.

E ben nota e ovvia agli studiosi la genesi de’
nomi di luogo come Marcìalla (da Marcian(ù)la)
e come Cavalle (da Capann(ù)lae), dei quali già
ci diede una bella serie il Bianchi (v. Arch. glott.
IX 412-15) (1). Una riduzione ugualmente certa,
come io credo, e sulla quale gioverà insistere, è
quella ulteriore di -alla in -aula ed -àvola. Al Bian
chi, che pur aveva così felicemente riconosciuto
-sul- da -eli- in Cèvoli (cioè Cellae) e in qualche

(1) Questa è oggi più che raddoppiata con la diligente
esplorazione di tutta la Valle dell’ Amo. Ecco i nuovi esem
plari più cospicui, cioè quelli che procedono da gentilizj la
tini. Indicherò per ciascun nome la base a cui fu ricon
dotto, come figura in una mia Nota di recente pubblicazione *.
Sono essi dunque : Pusignalla (Apusinianùla) ; - Barbialla (Bar-
bianùla) ; - Bajalli (Barianùli) ; - Succidila (Bucianiila) ; - Can-
gialla (Canidianùla) ; - Casignalla (Casinianula) ; - Cascialla
(Cassianùla) ; - Cabbialla (Cavianùla) ; - Fusignalla (Fusinia-
nùla); - Garnialla (Garinianùla); - Gabbialla (Gavianula); -
Mommialla (Mummianula) ; - Prombialla (Primianùla) ; - Ro-
miggialla (Romeianùla) ; - Terzalla (Tertianùla) ; - Treccialla
(Triccianìila) ; - Varialle (Valerianùlae); - Vialla (Verianùla); -
Vizzalla (Vettianùla) ; - Vignalla (Viniantila) ; - Vetrialla (Vi-
trianùla). E qui tralascio altri esemplari, che son venuto rac
cogliendo dipoi. Con la forma non sincopata nel Valdamo,
a quanto ne posso vedere, solo Migliandola (Aemilianùla).

* Dalla ’ Toponotn. della Valle dell’Arno ' (Rendic. de’ Lincei, XX 503-62), 
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altro esempio congenere (v. al 1. cit., 394-5), non
parve che questo -alla fosse abbastanza antico per
passare in -aula seguendo la sorte di eli latino. Ma
era questa un’obiezione o meglio un’immagine vana,
che egli suscitava contro sé stesso, a offuscare la
limpidezza della sua prima visione. E infatti nes
suno potrebbe dire in quale precisa età si com
piesse e quanto tempo permanesse cotesto feno
meno di eul da eli, superstite soltanto in alcuni
nomi di luogo ; e nessuno potrebbe con ragione af
fermare, come fa il Bianchi, che -alla si svolse da
-anula quando nel basso toscano era già chiuso il
periodo di quella trasformazione fonetica. All’ al
tra obiezione, che al pensiero del Bianchi si pre
sentava, e cioè che il basso toscano non ci avesse
insieme con -ezcl offerto anche qualche esempio di
-aula ed -àvola, rispose la Toponom. della Valle del
Serchio con Pietrdzda, Ur barde, Fontdula ed Al-
bdvola (v. Suppl. Arch. glott. V 227) (1). E non
farà specie che questi nomi siano pochi, perché si
tratta d’una varietà assai rara (almeno tra i nomi
ancor vivi), e di cui la rimanente Toscana non
aveva fornito che altri quattro esemplari (2). Ma

(1) Curioso che il Bianchi, mentre pone Albdvola (già Al
bania} a capo della serie, affermi poco dipoi che ‘ il luc
chese non ci ha fornito un’ -aula né vm'-avola' (v. al 1. cit.,
416-7). E Cascidvola (v. appresso nel testo) è pure del basso
toscano, spettando al piano di Pisa; la quale città nel medio
evo era, quanto al dialetto, quasi tutt’uno con Lucca.

(2) Sono essi: Griscidvola (Agrestianìila), Collidala (Cae
lianula), Cascidvola (Cassianula), Cabb- e Gabbidvola -i (Ca
vianula) *,  già tutti nella serie del Bianchi (v. al 1. cit., 406-7)
e così da me interpretati. Ora s’ aggiungono : Monsdvoli
(Montianùlae -i) **,  e Tizzdvoli (Titianùlae -i) ***.  E i miei

♦ In vicinanza di Cabbialla.
** Non lungi da Monsano.
1sSl* Presso a Tizzano.
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un argomento decisivo a favore della nostra tesi
parrà il fatto che di qualche nome son documen
tate le fasi dell’evoluzione. Così per Urbanzvla
e Urbazcla, luogo in Val di Serchio inferiore (v.
Suppl. Arch. V 136); e Cascidvola, borgata presso
Cascina, è Casciazcla in Catalogo del 1372 (Lami
Mon. 528) e ancor Cassianula in carta del 970
(Mur. Antq. Ili 1063 d). Ed è lecito presumere che
di questi ragguagli, dopo l’esame delle carte toscane
ancora inesplorate, più altri se ne possano istituire.
Alla verità dunque, che gli era balenata, il Bianchi
non volle guardare; e si rassegnò, sebbene a ma
lincuore e in mancanza di meglio, all’ infelice ipo
tesi del Repetti (o più veramente del Lami, da cui
il Rep. la desunse), che i nomi in -azda fossero dei
composti, con aula (villa signorile) come secondo
termine. Più proprio sarebbe forse il dire che
sulla questione egli riserbò il giudizio. E in verità
nessuno doveva meglio di lui sentire l’intima inve
rosimiglianza d’ un composto latino, in quanto si
pensi sorto in una età a ogni modo assai tarda,
nel quale il genitivo precedeva al nome reggente
(p. e. Albini aula); una formazione questa, come
il Bianchi stesso ha occasione d’avvertire più volte,
che ha carattere antico e di latino classico (1). Del

spogli dànno anche: Ciriciaulo, Montespèrtoli, in doc.
dell’893, che è Cilicciaulo e -aula in altri del 1085 e 1103
(Cilicianùlu ; Cilicius), da non confondere con Cellidula,
come fanno il Repetti ed il Bianchi; - Piallatilo t ‘ Pv. di
S. Maria in Pineta ’ Galluzzo, in c. del 1156 e 1291 (Petilia-
nùlu ; Petilius); - Pisignaulo, S. Casciano di Pesa e Ta-
vamelle (2 luoghi), rispettivamente in carta del 988 e del 1126
(Pisinianuhi ; P i s i n i u s ).

(1) A ciò non contraddice per nulla qualche ben raro nome
sul conio di Guardistallo, cioè waldi stali ‘sede’ o ‘sta
zione della foresta ’ (cfr. Bianchi, Arch. glott. X 309), nome
di sostanza e fattura germanico e applicato dai dominatori. 
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resto, anch’egli ammise senza difficoltà l’evoluzione
(che io chiamerei ‘terziaria’) di-aula in -ola', tanto
più che la fase anteriore gli era attestata dalle carte
per Bignola {Allignatela) e per Gabbiola {Ca
blate la) (i).

E veniamo ai nomi in -olla -e, cioè di quel tipo
così singolare e caratteristico, che ci è offerto quasi
soltanto dal Valdarno. La presunzione che essi non
si debbano separare dai tipi già esaminati parrà di
certo a tutti molto verosimile ; tanto più che di Ma-
rignolle è attestata la fase anter. {Marignaulé)',
v. Arch. gl. IX 408 (2). Ma che -olla, come vuole
il Bianchi, sia ‘ una facile alterazione ’ di aula e
‘ con sapor diminutivo ’, non si riesce a compren
dere. Per qual motivo un L si raddoppierebbe
qui contro ogni norma fonetica? E il diminutivo,
se mai, si sarà sentito in -ola', non già in -olla, che
è un’ uscita insolita e che non deve mai aver avuto
nel toscano un vero e proprio valore ideale o di
minutivo o d’altra sorta. La ragione semplice e
chiara (e spero che sia già presente a chi legge)
sarà da vedere in una specie di ‘ contaminazione
per cui un nome del tipo di Marignolle ripeteva il
suo II dal tipo in -alla {Mardalla ecc.) e l’o dal

(1) Nella Nota già cit. sull’elemento latino dei nomi lo
cali del Valdarno furono omessi per il momento a bella po
sta parecchi esemplari a causa dell’ incertezza della loro esatta
valutazione. Giacché, dove le carte non mostrino la forma
più antica col dittongo, si rimane perplessi, potendo -olo
proceder da -aniilu non meno che da -i)olu; e potendo
p. e. Monte Cariali {M. Cascioli) continuare così un Cas
si anuli come un Cassidi. È vero bensì che in più
casi, tutto considerato, il diminutivo del gentilizio m’appare,
almeno per ora, assai meno verosimile.

(2) Posso qui aggiungere, da’ miei spogli: Casciolla
presso Firenze, in c. del 1096, che è Casciamela in altra
del 1086.
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tipo in -ola (Bignola ecc.) (1). Si tratta di varietà fo
netiche, le quali convissero e si confusero; onde nes
suna meraviglia, se diedero vita a qualche ibrido.

Un caso particolare d’ettlissi.

Il toscano, o italiano, pur nelle sue voci e forme
più schiettamente volgari non ci presenta forse mai
un’alterazione, quale sarebbe in franto]ano che si
riducesse a *frantjano  o in altri esempj consimili.
Ora questo fenomeno è invece più e più volte at
testato dalla Toponomastica, e per alcuni nomi do
cumentato nella loro fase anteriore; in modo che
non par più possibile, se anche rispetto alla lingua
da noi conosciuta esso risulta insolito e strano, il
dubitare della sua storica realtà. E forse non
sarà inutile se vi richiamo l’attenzione. Si tratta
dunque del ‘ trinomio voc. + j + voc. tonica,

(1) Dal Valdarno il Bianchi non adduce che quattro nomi
in -olle, i quali fo qui seguire con la dichiarazione che io
ne propongo, e cioè: Marignqtte (Marinianùla ; Marinus
-ius); - Pagnolle (Pagnianiila; Pagnius); - Serpiqtte (Sir-
pianùla ; Sirpius) ; - Terzqlle (Tertianula ; Tertius).
Siamo in grado ora d’aggiungere : Sciolta, S. Maria a (As-
sianùla ; Assius), S. Miniato; - Bracciqlle (Braccianùla ;
Braccius), Pontassieve; - Carpignqlle (Carpinianùla; Car
pi ni us), Greve; - Cagiolle, S. Bart. a (Casianùla; ♦Ca
si u s, cfr. Casianus), Limite ; - Cor zolla, torr. (Curtia-
nùla ; Curtius), Vicchio e Borgo S. Lorenzo; - Fabbiqlle
(Fabianùla; Fabius), Galluzzo ;- Midolle (Maesianùla; Mae-
s i u s ), Pontassieve ; - Mignotte (Minianùla ; M i n i u s ), Lastra
a Signa; - Tresciqtte (Tressianùla; *Tressius,  cfr. Tre-
sius), Arezzo. E non esiterò a registrare anche : Pozzetto
(Potianùlu; Potius), Subbiano, da cui non lungi è l’Alpe
di Poti (che ben si può dichiarare con Poti), Arezzo; ed è
questo il solo esemplare che presenti l’uscita maschile.
Come si vede, sono altri dieci nomi di questo tipo morfolo
gico, i quali vengono a più che triplicare il numero di quelli
già noti.
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nel quale venga per sincope od ettlissi a mancare
il primo termine (p. e. Gioviano, che è Juvejano,
in carta dell’887 e Juveria.no in altra dell’801).
Di questa evoluzione la Valle del Serchio ci diede
gì?, parecchi esempj (v. Suppl. Arch. gl. V 230);
dei quali, oltre a quello ora citato, rammenterò come
più conclusivi, anche per l’attestazione che — o di
rettamente o no — abbiamo delle forme più anti
che: Gignano, già Gennariano (in carta del 767);
Laviano da ragguagliare a Lavamano, già Lave-
riano (in c. dell’807); Sarliana, già Sartujano
(in c. del 997); Vitiano -a da ragguagliare a Vetu-
jano (in c. dell’ 882). Ma pur quando e dove le
carte non ci soccorrano coll’ attestazione della fase
anteriore, la sincope della vocal protonica è accer
tata quasi sempre dal gruppo, che ne risulta, di
cons. + j: in quanto non si possa questo ammet
tere come antico (e vale a dire di quell’ età, che
elaborava la metamorfosi del latino volgare nell’ ita
liano), e si debba anzi per necessità ripetere da un
ravvicinamento assai tardivo dell’ uno all’ altro ele
mento fonetico. Infatti, per limitarmi agli esempj
sopra citati, un Gioviano non poteva di certo pro
cedere dalovianu, che ci avrebbe dato *Giobbiano',
né Laviano da Lavianu, donde avremmo avuto
* Labbiano. E appare anche più manifesto, che in
Sartiana e Vitiano -a non deve essere antico il
tj, perché il nesso allora si sarebbe in questi due
esempj mutato in z (cfr. marzo vezzoso da martiu
vitiosu ecc.). Non giova insister di più, essendo
gli esiti di j complicato cosa ovvia e familiare a
ogni studioso della fonetica italiana.

La Valle dell’Arno ci offre ora (1) un maggior
numero d’ esemplari congeneri, e cioè i seguenti :

(1) Vedi la nota con asterisco in principio di questi
Appunti.

Juveria.no
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Teano, da * Tejano (Aterianu); Cattano, da *Calejano
(Calerianu) ; Comeana, da *Comejana  (Cameriana?);
Caricano, da * Cartejano (Carterianu); Ciliano, da* ' Ci-
lejano (Celerianu) ; Luijano, da * Lutejano (Eleuthe-
rianu); Mattjano, da * Mattejano (Materianu); Pa
ttano, da * Palejano (Palerianu); Siano e Seano, da
* Sejano (Serianu) ; Vallano, da * Valejano (Vale-
rianu); Vìalla, da * Vej'alla (Verianula); — Papiano,
da * Papi- o * Papejano (Papirianu); Pitjana, da *Piti-
o *Pitejana (Petiriana); — Sartiano, da * Sartojano
(Sertorianu) ; — Masiano, da * Masu- o * Masojano
(Masurianu); Vitjano, da * Vitojano (Veturianu) (i).

La maggior parte di questi esemplari mostrano
quell’ -ia da eja, il quale è perspicuo nell’it. macìa
da maceja maceria ’) ; con la differenza che in essi
la contrazione è molto più naturale, in quanto ri
sulti protonica la vocale che dilegua. Rispetto
poi ai nomi con -li- (come Caliano Ciliano ecc.) non
sarà inutile il ribadire 1’ affermazione, che questo
nesso (con l intatto) non si può nella pronunzia to
scana, assolutamente, scambiare con -l- (cioè gli
della grafia letteraria). Se n’ inferisce che là dove
occorrano doppie forme d’un nome attribuite a luo
ghi diversi {Vallano e Vagliano, ecc.), non devono
queste esser veri allòtropi ; e che perciò sarebbe
erroneo il ricondurre ambedue a una stessa base
(Valianu, ecc.). Se peraltro, ben s’intende, non

(i) Per alcuna di coteste più antiche forme appar super
fluo l’asterisco. Infatti Teano è Tetano in carta del 1104,
e Lutiano è Luctuiano in altra del 1037, ambedue nel Re
gesto di Luco (ined.). La quale ultima fase anteriore, anzi
che ad Eleutherius, ci farebbe piuttosto pensare a Luto-
riu§ -urius. Del resto, l’occorrere anche Lutiano ivi in
carta del 1026 e spesso più tardi, ci mostra che la sincope,
almeno in qualche esemplare, potè aver effetto già verso il
mille. Anche Seano è Sciano in carta del 1134 (Ughelli,
Italia sacra-, III 295).
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s’ammette per il primo termine di questi e altri
‘ doppioni ’ simili un’ orgine letteraria (come in esi
lio di fronte a figlio, ecc.), che in nomi locali di
questa specie è quasi sempre da escludere. Una
osservazione del tutto analoga, e quasi superflua
qui, vale per Paviano, allato a Pappiano (questo da
Papianu); e per Masiano, all. a Maci- o Magiano
(questo da Masianu).

Composti imperativali.

Ricavato ugualmente dalla Toponomastica del
Valdamo, ofiro in questa Noterella un elenco di
quei nomi, che si sogliono chiamare ‘ composti im
perativali Come è ben noto, son termini del
composto: un imperativo (alla 2a pers. del sing.)
ed un nome (compierti, oggetto, per lo più ; ma an
che talvolta in funzione di vocativo o retto da una
preposizione) ovvero un avverbio, che può anche
precedere al verbo (i). Nella serie s’intercalano
alcuni pochi esemplari, che constano o d’un ‘ ab
binato ’ d’imperativi o anche d’un semplice impe
rativo senza alcun complemento. Questi dell’e
lenco che segue, in massima parte son soprannomi
passati a’ luoghi da persone (2); ma un certo nu
mero, come si vedrà, devon piuttosto aver designato
o una pianta (3) o una condizione fisica del luogo,

(1) Cfr. Meyer-Lùbke, Rom. gramm. II 580-3.
(2) A questo proposito, di particolare interesse è la Me

moria del Flechia sull’origine dei cognomi italiani (in Atti
de’ Lincei, 1878), di cui per l’argomento in questione v. il g io.

(3) A parecchi tra questi nomi nessuno penserebbe d’ at
tribuire, senza l’attestazione esplicita che n’abbiamo, un si
gnificato botanico; e non sempre davvero è facile a discer
nere il motivo ideale dell’applicazione (perché mai, ad esem
pio, l’Erica purpurascens si chiamerà Gonfianùvolil'). Come
prova, e anche a titolo di curiosità, credo non inutile il ri-
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e perciò spettare idealmente non a quella dei per
sonali ma ad altre categorie. E tutti occorrono
con vera e propria funzione toponomastica. Al
cuni tra questi, anche notevoli per la felice arguzia,
potrebbero forse essere accolti nel Vocab. italiano,
dove figurano ora soltanto i pochi da me contras
segnati con asterisco. Son tutti ‘ sentiti ’ come
composti imperativali; ma forse qualcuno di essi
non fu in origine {Bagnacavalli, ad esempio, ben
corrisponderebbe anche a balneà caballi), e la
forma odierna risultò da una volgare interpretazione
e deformazione d’ altro nome per avventura ben di
verso nella sostanza etimologica.

Di molto interesse i riscontri, che a questi nomi
locali della Toscana ci forniscono le altre parti
d’Italia. Per i quali, oltre al Diz. corografico del-
1’Amati, anche ebbi presente il Diz. geografico
dei Comuni e delle Frazioni a cura di A. Melis e
R. Nardi (Roma, 1910), le due fonti più copiose

ferir qui tutta la serie dei composti imperativali, che ci offre
il Diz. botanico italiano di O. Targioni-Tozzetti (Fir., 1858).
Sono essi : Abbracciabosco, -donne ; Affogapadre, Allattalepre,
Ammazzalàsino, Appiccamani, Attaccamano -i, Arrestabue-,
Battiségola, -suocere ; Bruciaculo, -fave, -legumi, -occhi ; Car
patela, Castracani, Chiappamosche, -moscini-, Copripéntole,
Crepaterra-, Forasacco, -succhino \ Giracapo, -colli, -sole-, Gon
fianùvoli o -nùgoli, Grattaculo, Inchiodacristi-, Ingrassabue,
-manzo, -porci, Legamane, Mettimborsa, Mirasole, Mordigal-
lina, Parasole, Pianta-malanni ; Ficcanaso -sorci, Pigliamosche,
Pisciacane, Pugnitopo ; Restabovi, -bue ; Scarsapepe, Scorna
becco, Sferracavallo ; Spaccag Hocchi, -sassi ; Spazzaberrette,
-campagne, -forno ; Stancacavallo, Stian fa-malanni, Stigadosso,
Straccacavallo, Strigniculo, Strinatopo, Siringiamore, Strizza-
buco; Strozzaginestre, -lino, -lupo, -preti, -ranocchie-, Stuzzica
orecchi, Succiamele-, Tornabona,-sole\ Vincibosco,-bovi,-tòssico.
Ne ho tralascati tre o quattro a me dubbj. Ma di certo la
lista si dovrà allungare di molto con nuove aggiunte ; e allora
vi troverà forse il suo riscontro e la spiegazione anche qualche
altro de’ nomi locali, che danno occasione a questa Nota.
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a cui per questa sorta d’indagini è dato finora di
attingere.

Baciacci/vallo, Cafaggio, Pra. Cfr. Baciabue, Bo
logna.

Bagnacavallo, Mulino del Piano, Pontass. — An
che: Bagna cavallo, Lugo e Rovigo; -alli, Cosenza.
Forse con riferimento a un ‘ abbeverato]© ’ o ad un
‘ guado ’.

* Battibecco, Gavigno, Cntg. A indicare il
luogo d’un litigio, o dove abiti una persona liti
giosa (giacché quello di ‘ nomen agentis ’ dovè es
sere il significato primo della parola). Cfr. il
cgn. Battidenti.

Battiferro, Gello, Pist. — Anche: Battiferro, Bo
logna e Terni. Naturalmente, per designare un
fabbro od un’officina.

* Battifolle, Cojano, Cst. S. Nicc. Battifolle,
Fratta, Cort. Battifolle, Poggiòla, Ar. Batti
folle, Pescia. — Anche : Battifollo, Mondovì. At
testazione storica per questi luoghi e sopravvivenza
toponomastica d’un ‘ battifolle ’ o bastita.

* Battiloro, Borgo S. Lorenzo. Battiloro, Se
napa, Cstgl. Fior.

Battipaglia, Borgo S. Lorenzo; in doc. del
sec. XIV. — Anche : Battipaglia, Padova e Salerno.

Beccacivette, S. Martino, Csll. e To. — Anche:
Beccacivetta, Castel d’Azzano. Sia soprannome
d’un uomo dedito- alle donne (cfr. beccare in senso
osceno)? O nome volgare botanico?

*Beccamorto, Mercatale, S. Case.; in doc.
del 1237.

* Beccapesci, Val di Pesa, Csll. e To. In ita
liano vuol dire una specie d’uccello acquatico.

Beiranno (cioè Bevif Troghi, Rign.
Bergagodi, Menzano, P. di Scò. Cfr. il tose.

bergare albergare.
Bramalegno, Chiesina Uzzanese. Siamo in pa- 
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dule basso. Che voglia designare un terreno
spogliato d’ alberi?

Bramasole, Vìllore, Vcch. Bramasole, Barber.
di Mugello. Bramasole, Poppi. Bramasole,
S. Francesco e Contea, Pel. (2 luoghi). Brama
sole, Montelupo. Bramasole, Dogana, Cst. Fior.
Bramasole, Montespèrtoli. Bramasole, Marti, Pai.
Bramasole, Montòpoli. Bramasole, Cusignano,
S. Min. Bene 11 luoghi dunque, e forse non
sono tutti; onde fa meraviglia che manchino ri
scontri al Diz. geografico. Par nome bene ap
propriato per indicare un luogo a bacìo.

Cacalana, Certomondo, Pop.
Cacciacani, S. Miniatello, Mtlu.
Caccialoche, Tegoleto, Civit.
Caccialwpo, Vajano, Cstgl. Lg. Caccialzcpi, Laz

zeretto, Cerr. Gd. — Anche: Caccialupa, Pavia;
■lupo Voghera; -lupi, Brescia. Cfr. il cgn. Cac-
c.ialupi.

Cacciamano, S. Polo, Gr. Dirà in origine un
4 faccendiere ’ o un 4 attaccabrighe manesco ’?.

Cacciapolli, Lazzeretto, Cerr. Gd.
Cantagallo, Scarperìa. Cantagallo, S. Brigida,

Pontass. Cantagallo, Tavarnuzze, Gllz. Cantagallo
Antella, Bg. Rp. Cantagallo, com., Firenze. Can
tagallo, Capraja. Cantagallina, Castigl. del Lago.
— Anche: Cantagallo, Faenza; -galletto, Susa. Da
intendere: canta, o gallo! Forse è designazione
di luogo aperto, e dove più presto appare il giorno.

Cantagrillo, Casal Guidi, Serr. Pist. Canta-
grilli, Vicchio. Cantagrilli, S. Cresci, Brg. S. Lor.
Cantagrilli, Carraja, Calenz. Cantagrilli, Malman-
tile, La. Sg. Cantagrilli, Vajano, Pra. Can
tagrilli, Vinci. Cantagrilli, Montemurlo. Can
tagrilli, Poppiano, Mtsp. Cantagrilli, Quartaja,
Co. d’E. Anche qui non offre riscontri il Diz.
geografico. Per la ragion sintattica, all’origine 
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dovemmo, se non erro, aver cantagrillo (da dichia
rare analogamente al nome preced.) ; e credo, a in
dicare un terreno sterile ossia una ‘ grillaja

Cantalupo, Orticaja, Dcm. Cantalupo, Cistio,
Vcch. Cantalupo, Barber. di Mug. Cantalupo,
Poggio d’Acona, Subb. Cantalupo, Fratta, Cort.
Cantalupo, Montebonello, Pontass. Cantalupo,
Montereggi, Fies. Anche il Diz. geografico ha
Cantalupa -o, per ben 29 luoghi, ma nessuno è della
Toscana. Da interpretare: canta, o lupo! Forse
detto d’un luogo selvatico e ‘ da lupi ’ (cfr. il nome
preced.). Occorre bensì cantalupo specie di po
pone, ma avrà probabilmente origine da un luogo
omonimo.

* Crepacuore, Valvigna, Trrn. Brace. — Anche:
Crevacztore, Biella; Crevalcore, Bologna. A indi
care il luogo di qualche sciagura, o una sacra im
magine della Pietà?

Falavento, v. Folavento.
Fattembeffe, Sinalunga. Fattibeffe, Impiano,

Later.
Fattimondo, Tassaja, Brg. S. Lor. Potrebbe

però questo nome, in tutt’ altro modo, esser consi
derato come un’ alterazione, per etimologia vol
gare, di * Fatomondo, cioè fàgetu mundu; cfr. Fat
tilungo Suppl. Arch. gl. V 128.

Ferragalli, Montevarchi. E anche cognome.
Cfr. Ferrabue, Milano; Ferracane Vercelli.

Folavento, Colle, Brg. a Bugg. Da * folare sof
fiare forte (cfr. folata). Null’altro che una sua va
rietà fonetica è Falavento, Polc. e Tassaja, Brg.
S. Lor. Cfr. qui Spazzavento, anche per il motivo
ideale dell’applicazione, il quale deve esser tutt’uno.

Forapiaga, Capraja. Anzi che un composto
di verbo e nome, potrà anche essere un ‘ biver-
bale Cfr. qui Bergagodi ecc.

* Forasiepe Orentano, S. Cr. Sarà il nome 
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dello 1 sgricciolo ’ (v. il Voc. it.) argutamente tra
sferito a un ladro o ladruncolo; cfr. il cgn. Fora
bosco -schi, dal nome del ‘ picchio ’ (uccello). E
cfr. qui Rubantorno.

Giramonte, Firenze. Giramenti, Tavola, Pra.
Anche cognome.

* Gonfianùvoli, Cegliòlo, Cort.
* Grattacacio, Cavallina, Brb. Mug. Anche: Gra-

tacàsolo, Bisogne. Credo, soprannome di persona
col viso bucherellato dal vajolo (cfr. grattugia, con
lo stesso significato).

* Grattacapo, Castel Fiorentino. Nome vol
gare botanico (cfr. grattaculo, il frutto della rosa
canina) ?

Gtcaitapinte, verso Pisa: Mur. Antq. Ili
1134B (manso, qui die. G-; 1120). Soprannome
d’un oste o d’un bevitore.

Gziardastrada, Fonte Rùtoli, Cstll. Ch.
Guarda^alle, Torrita. Guardatane, Crespina.

Guardavalle (dial. Vard-\ Campiglia, Co. d’E. —
Anche : Guardatali, Catanzaro.

Ingoja, Presciano, Perg.
Lanciafame, Piazzano, Brg. S. Lor. Lancia-

fame, Querceto, Se. Fior.
Malfatica, Malmantile, La. Sg.
Malpensa, Ginestra, La. Sg. — Anche: Mal

pensa, Busto Arsizio, Novara e Carignano (Tor.).
Da cui non separabile: Malpensata, Val vigna, Trrn.
Brace. Malpensata, Ricàsoli, Mtva. — Anche :
Malpensata, ben io luoghi della Lombardia e del
Piemonte. Quale il motivo dell’applicazione?

Mangiabene, Bièntina.
Mazzalupo, Poggiòla, Ar. — Anche: Mazzalupo,

Roma, Mirandola e Savona.
Menapace, Fognano, Mnt. Pist.
Mirabella, Scarperìa. Anche : Mirabella -i -o,

ben 20 luoghi in varie parti d’Italia Interpreto: 
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mira, bello ! (come invito ad ammirare un pae
saggio), sinon. di Belvedere ecc. L’it. mira
bella specie di susina, avrà essa il nome da un
luogo.

Miransù, Rignano sull’Arno.
Montacchita, Fèrcoli, Pai. E in cima ad un

colle. Da intendere, dunque : sali (e) riposa ; con
riferimento al luogo erto. Per la ragione del
l’antitesi, cfr. montascendi straducce da andar su e
giù (e Montescendi presso Lucca).

Mozzacacio, S. Ippolito, Vrn.
Mucciafora, Arezzo. — Anche : Mucciafora, Spo

leto. Cfr. scappavia.
* Paracore, Stecco, Figi. Cfr. Paracollo, Sa-

luzzo. In it. dice ‘ polmone ’. Sia lo stesso
che polmone di bue, specie d’erba?

* Parasole, Montespèrtoli. — Anche : Parasolo,
Zoagli; Parasolino e -olone, Novara. E ovvia in
dicazione di luogo in qualche modo a riparo dal
sole. Ma anche è nome d’ una pianta.

Passaponte, Castel Fiorentino. Cfr. Passala-
cqua, Tortona.

Patifame, S. Maria a Monte.
Pelagatti, Pelago. Cfr. Pellacagna, Tortona;

Pellalepre, Darfo. In. it. dice ‘ imbroglione ’.
Pesalova, Diacceto, Pel. Soprannome d’uno spi

lorcio ?
Pettinamiglio, Castel Fiorentino.
Pezzamatti, Secciano, Calenz. Discreciuta la

preposizione.
* Piantamalanni, Polcanto, Brg. S. Lor. An

che nome botanico.
* Piantastecchi, S. Baronto, Lampor. In it. vale

‘ sbroccone che è l’arnese da piantare stecchi nelle
scarpe.

Pisciacelo, Capannole, Bue. Cfr. Pisciamosto,
Roma.
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Poggiapiedi (cioè Poggia i p-\ Monteràppoli,
Emp. Cfr. Poggia- e appoggiacapo.

Pontabuchi, Barber. di Mugello.
Pontacosce, Serra, Mari.
Rafia cane, Poppiano, Mtsp. Cfr. Graffiacane

(Dante, Inf. 21, 122), di cui pare un’alterazione; e
anche, a ogni modo, il cgn. Raffacani.

Rimbecca, Greve.
Rinfrena, Ossaja, Cort.
Rizzarete, Castagno, S. God.
Rodilo sso, S. Piero a Sieve. Rodilosso, Mon

ta] one.
Rubantorno, Cerreto Guidi. Rubattorno, Gello,

Pist. Rzcbattorno, Casal Guidi, Serr. Pist. Ru-
battorzio, Quarrata, Tizz.

Rzczzolapajolo, S. Martino, Lim.
Saliwolpe, S. Casciano di Pesa. Salivolpe, Ca

stellina in Chianti. Intendo: sali, o volpe! A
indicare, credo, una salita assai erta.

Saltalawacca, Pratolino, Va. Potrebbe però
esser ‘ salto alla vacca ’ (cfr. Salto, che è frequente
nome di luogo).

Scacciapolli, Fauglia.
Scacciavolpe, Nùgola, Cll. Salv.
Scaldagrilli, Tavarnuzze, Gllz. Scaldagrilli,

Poggio a Cajano, Carm. A denotare un terreno
arso dal sole?

Scannagallo, Fojano alla Chiana.
Scappella, Ginestra, La. Sg.
* Scaricalàsino, Careggi, Fies. — Anche: Scarica

làsino, Monghidoro. Può esser designazione di
luogo, dove si toglie o alleggerisce la soma alle
bestie. È anche nome di un gioco fanciullesco.

Scerpella e Val di Scerpella, Lucignano. Cfr.
l’ait. scerpollar e scerpare.

Schifanoja, S. Piero a Sieve. Schifanoja,
S. Miniatello, Mtlu. Schifanoja, Poppiano, Mtsp.
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— Anche: Schifanoja, Ferrara e Narni; Schivenoglia,
Revere. Sia soprannome d’uno scansamolestie,
ovvero ìndichi un luogo ameno?

* Segavena, Montefollònico, Torr. E anche
cgn. Si resta incerti circa il secondo termine del
composto (se sia = vena, o — avena). Ma cfr.
segavene -i tiranno (oggi : esattore 1).

Sferracavalli, Pàncole, S. Gim. — Anche: Sfer
racavallo, Palermo ; ed è altresi nome d’ un promon
torio della Sardegna. Ovvia indicazione d’un
tratto di via molto ripida. A ogni modo si ram
menti anche sferracavallo, specie d’erba.

Spalavento, S. Brigida, Pontass. Cfr. qui
Spazzavento.

Spartimoglie, S. Silvestro, Se. Fior.
Spazzavento, S. Agata, Scarp. Spazzavento,

Cavallina, Brb. Mug. Spazzavento, Legnaja, Fir.
Spazzavento, Malmantile, La. Sg. Spazzavento,
S. Ippolito, Vrn. Spazzavento, Figline, Pra. Spaz
zavento, Porta Lucchese (Pist.). Spazzavento, Tiz-
zana. Spazzavento, Bacchereto, Carm. Spaz
zavento, Cusignano, S. Min. Spazzavento, Monte-
spèrtoli. Spazzavento, Dogana, Cst. Fior. Spaz
zavento, Fonte Rùtoli, Cstll. Ch. Spazzavento, Ca-
stell’Anseimo, Cll. Salv. Cioè 14 luoghi, e forse
qualche altro resta da aggiungere ; ai quali il Diz.
geografico non offre alcun riscontro. Interpreto:
spazza, o vento ! Con relazione a un luogo,
dove il vento può molto e spazza via tutto (cfr. il
Voc. italiano). E cfr. qui Spalavento.

Spia?iamonte, Calcina]a. Cfr. spaccavionti. Ma
a ogni modo cfr. anche spianapoggi, sorta d’aratro.

Spicchiasole, Montecchio, Cort. Se sta per
* specchiasele, intenderemo: specchia, o sole! E
può indicare opportunamente uno specchio d’acqua
in luogo solatìo. Ma la frase ‘ vedere il sole a
spicchi ’ (cfr. il Voc. it.) ci fa qui pensare piuttosto 
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al lepido soprannome d’ alcuno che sia stato in
prigione.

Spicchiavolpe, Ossaja, Cort.
Squarcia, Piantravigne, Trrn. Brace.
Squarciaboccone, Rignano sull’Arno; in doc.

del 1189. Squarciabocconi, Pescia.
Strozzai) olp e, Poggibonsi. È anche il nome

di un infl. della Fiora. Cfr. strozzalupo, una
pianta.

Tagliafanti, Barber. di Mugello.
* Tagliaferro, S. Piero a Sieve. Tagliaferro,

S. Brigida, Pontass. — Anche: Tagliaferro, Mon-
calieri ; -erri, Imola. In it. dice una sorta di scal
pello. Anche cognome.

Tagliafune -i, Brollo, Figi. Tagliafune, S. Ca-
sciano di Pesa. Anche cgn.

* Taliavento, Rignano sull’Arno; in doc. del
1150. In it. è una sorta di vela.

Tartaglia, S. Ermo, La.
Tiracosta, Polvereto, Mtsp. Cfr. Tiracoda,

Parabiago.
Tirapelli, Sinciano, Mtva. Cfr. tirafielle (man

giare a).
Tirinnanzi, Ponte a Ema, Bg. Rp. In it. dice

‘ mezzano ’.
Torciacqua, Mercatale, S. Case. Forse a de

signare il punto della curvatura d’un rio (cfr.
Fiesso ecc).

Torcibréncoli, Strada, Gr.
Torcicoda, Poppi. Torcicoda, Galluzzo. Torci-

coda, Tobbiana, Pra. Cfr. torcicollo, anche una
sp. d’uccello.

Trimpella, Serravalle Pist. (2 luoghi).
Trincamosto, Porta Carratica (Pist.). Cfr. il

cgn. Trincalacqua.
Vinciarreca (dial. -arecd), Arezzo. E sopran

nome in uso.
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Vinciluna, Pergo, Cort. Da intendere : vinci-
l’una (delle contese, ecc. ; cfr. il cgn. Vinciprové)ì

Vuotai) otte, Bettolle, Snlg. E soprannome
d*  un guardiano idraulico ivi abitante.

Zappalorto, Marciano.

Silvio Pieri.
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BEVANDA E VIVANDA
E LOR COMITIVE

Anche all’intuitiva comune dovrebbero in fondo
presentarsi questi due piccoli problemi : perché non
si ha bevendo e vìvendo, ? e come mai vivanda signi
fica ‘ quello di che si vive ’ anziché ‘ quello che si
vive appunto come bevanda è ‘ quello che si beve ’ ?
Ma 1’ abitudine ha soffocato nei parlanti, anche se
letterati, 1’ apprensione di tali dubbii. E convien
pur confessare che nemmeno tra i glottologi c’è
stato un grande zelo di risolverli ; dacché, « Homero
semper excepto », salvo cioè il Diez, che con la
solita sintetica densità ne accennò la soluzione, poco
o niente si è badato dipoi a svolgere i suoi accenni,
a compierli, a rettificarli in qualche parte, a perse
guire ogni questione accessoria.

In quanto al primo problema, circa il vocalismo
dei due termini italiani, così inaspettatamente stra-
niantisi da faccenda, merenda, leggenda, molenda
mulenda, chiudenda, prebenda profenda, vicenda, il
Diez, nel paragrafo della Grammatica dove tocca dei
suffissi ANDUS ENDUS, afferma che quel vocalismo è
dovuto a influenza francese ; il che ripete per vivanda
nel Lessico là dove tratta del fr. viande.

Ma fermandoci per ora a bevanda, c’ è subito un
intoppo. Il Diez cita un francese antico buvande.
Sennonché questo nel Godefroy non si trova; ed il
Littré, registrandolo con quel segno onde distingue
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i vocaboli non registrati dall’Accademia, lo defini
sce « un des noms provinciaux de la piquette »,
senza aggiungere nessun esempio, e niente di sto
rico (i). E niente c’ è nell’ inedito Vocabolario
del Tobler, come ha la bontà di assicurarmi il dott.
Lommatzsch, per amichevole interposizione del Morf.
Il Didionnaìre général de la langue fran^aise die
commencement dtc XVIIe siede (si badi) jzcsqtc à nos

jour's, di Hatzfeld, Darmesteter e Thomas, regi
strando pur esso il vocabolo col contrassegno che
manchi all’Accademia (del 1878), ha questo comma:
« 1564. Telles potions et buvandes, Marcouville,
dans Delb. Ree. », e soggiunge che è termine dia
lettale significante « Boisson légère, piquette » (2).
Insomma, per quel che ora mi consta, gli esempi
francesi sono molto molto più tardivi di quelli del-
l’ital. bevanda.

Anche un provenzale bevanda cita il Diez. Sen
nonché il Raynouard dà solo bevenda, con due
esempj ; e quell’ unico bevanda che il Levy ha po
tuto aggiungervi, è tratto da una poesia del trova
tore veneziano Zorzi, in rima con Irlanda ; ed il
Levy non dubitò di ravvisarvi un italianismo (3).
Il provenzale moderno ci dà forme varie, e il Mi-

(1) Nel noto libro del Cohn, Die Suffixwandlungen ecc.,
p. 80, trovo: « nach Lacurne, der aus Monet die Formen bu-
vande, beuvande giebt, nur noch in der Normandie ». Si
badi che il Vocabolario del Monet ha la data del 1631.

(2) Ha pure Droit de beuvante, o semplicemente Beuvante,
da un testo del 1751, col senso: « droit que se reserve le
propriétaire d’un navire, en le donnant à fret, d’y charger
une certame quantité de vin ». Lo reputa semplice altera
zione di buvande. È superfluo avvertire che buandier e
buanderie, che han da fare col nostro bucato, nulla han da
spartire col soggetto di cui ci occupiamo.

(3) Noto pure che egli nel suo recente dizionarietto pro
venzale non pone se non bevendo.
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strai enumera: bevendo beveno, buvendo buveno, bu-
vento, bebendo, ed anche bevando. Di quest’ ul
tima forma non saprei giudicare se dipenda da infil
trazione o francese o italiana o da spontanea pronun
zia dialettale ; ma certo lo stato dei fatti per poco
non ci conduce a dover capovolgere l’idea del Diez !
E in effetto, se davvero nelle Gallie la voce non
si trova prima del sec. XVI avanzato, cioè dopo la
furia dell’ influenza italiana oltralpe, ben potrebbe essa
ridursi a un italianismo. Nel Du Cange si ha Bl-
BENDE da un testo del 1348, e BEUVENDA; e lo spa-
gnuolo ha bebienda, soppiantato ormai da bebida.
Sicché in sostanza il nostro bevanda, più sicu
ramente antico che non il corrispondente termine
transalpino, non dialettale come questo ma nazio
nale, e di larghissimo e antico uso letterario, dev’es-
ser debitore del suo -a-, non al francesismo, ma ad
una vicenda tutta italiana ; che altro non può essere
se non l’analogia di vivanda', il quale, indigeno o
no che sia, apparisce ad ogni modo fin dai primi
albori del volgare italiano, ed era da un pezzo fer
mamente stabilito tra noi in quell’età in cui spun
tano i primi esempj di bevanda.

A confermare l’indipendenza del vocabolo ita
liano da ogni diretto influsso transalpino soprav
viene la non trascurabile differenza dei significati.
Il nostro bevanda, di cui il più antico esempio è dal
Boccaccio, ebbe ed ha un senso affatto generico, al
pari di bìbita e dello sp. bebienda e bebida ; o al più
talvolta inclinò a un senso medicinale, siccome av
venne ancor più risolutamente, e qui e in Francia
e Spagna, di pozione. Invece buvande, come s’è
visto, è sinonimo di piquette, cioè indica il miscu
glio dell’acqua con la feccia del vino, ossia il vinello,
l’acqztcrelio, e simili. Questo è il significato co
stante della parola anche nel ncoprovenzale ; mentre
nel provenzale antico sembra restasse generico, o 
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avesse applicazioni alquanto diverse, e perfino valesse
‘ libazione ’ od ‘ orgia ’ (i). Il solito valore di
‘ vinello ’ è pur nel latino del Du Cange ; e il Sal-
vioni ce lo ha richiamato anche pel veneziano be
vanda. Un’applicazione così specifica d’un voca
bolo così vago non deve far meraviglia, ove si pensi
che le bevande più comuni hanno già il loro nome
particolare (acqua, vino, latte, brodo ecc.), onde un
termine algebrico come bevanda era facilmente ten
tato a circoscriversi a un obietto particolare, a cui
non era facile assegnare un termine ben proprio
dacché si trattava d’un miscuglio. Inoltre si con
sideri che in certi paesi ed in certi tempi quella
data bibita fu evidentemente più usuale che in altri
paesi e tempi (2). Il documento trecentesco del
Du Cange proibisce la vendita del vino « nisi forte
foret vinum conventus vocati Bibende facti in vin-
demia » : dove il primo editore del documento chio
sava che nel Delfinato si chiamava ai tempi suoi
appunto couvin o couven quella specie di vinello ; e
dove a noi preme piuttosto di osservare che l’e
spressa eccezione fatta per esso a proposito del vino
riuscirebbe assai strana dovunque quella bibita non
fosse stata molto usuale. Invece non la potevano
i reggitori trascurare, o pareggiandola al vino o di-
stinguendonela, colà dove il vinello era usuale; e
per la medesima ragione esso era quindi capace di
attirare a sé un nome generico e renderlo specifico
nome suo.

Una vicenda non dissimile avvenne per un altro
vocabolo della famiglia: nel latino del Du Cange

(r) A che si riconnette il prov. bevender — beone.
(2) Non sarà inutile ricordare, poniamo, il largo uso che si

fa a Bologna (o almeno si faceva a memoria mia quando l’acqua
vi era scarsa e cattiva) del così detto terzanello : il che aveva
ed ha un molto languido riscontro in altre regioni italiane.
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BIBERAGIUM, BEVERAGIUM BEVRAGIUM eCC., Val
quasi sempre ‘ il vinello e appena un po’ più ge
nerico vi è ABEVRA.GIUM. Il nostro antico galli
cismo beveraggio ha ritenuto un senso più generico
(salvo un uso traslato di tutt’altra natura in quanto
venne a significar la mancia, il 'pozcrboire'y, e il senso
di miscela in cui entri il vino spunta solo qualche
volta nel frane, breuvage e nel gallicismo spagnuolo
brebaget come poi dappertutto inclina a senso me
dicinale. In cotali termini, anche là dove non è
penetrata l’applicazione specifica al vinello, c*  è però
sempre l’idea della miscela, più o meno aspra; di
versamente da bevanda, che, dove o quando ha ri
tenuto il senso largo, non ce lo dà col sottinteso in
dispensabile della miscela, né, tanto meno, dell’ a-
sprezza. E tuttavia l’evoluzione concettuale delle
due parole è molto rassomigliante, in ispecie nel
bassolatino. Tutto questo ci ammonisce di non
dar troppo peso al divario di significato tra buvande
e bevanda, come se tal divario potesse dimostrare
in modo tassativo l’indipendenza del secondo ter
mine dal primo ; dappoiché tra beveraggio ed il ter
mine transalpino, soprattutto quale traspare dalle sue
maccheroniche forme latineggianti, un po’ di diva
rio nel significato c’è, eppure beveraggio è indub
biamente un gallicismo. Ma sempre la distinzione
nei significati, e così netta com’ è tra buvande e be
vanda, è una specie di riprova dell’ autonomia fone
tica di bevanda già per altra via argomentata. Né
il senso, testé notato, d’un bevanda veneto iden
tico a quello francese, è bastevole a mandar in fumo
codesta riprova.

Non ci staccheremo da beveraggio senza avver
tire che il bzevronda del ladino soprasilvano non è
che un * beveranda (cf. abbeverar^), secondo vide
l’Ascoli (Arch. Glott. VII, 518), e che il bcvandola
(ragno aquatico) del ladino centrale probabilmente è 
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la semplificazione d’un * bevrandolax sicché tali ter
mini ladini, al par di esso beveraggio, non han che
fare direttamente con la questione dell’onda per
enda. Come poi non ci staccheremo da bevanda
senza richiamare che nelle Antiche Rime Genovesi
si ha sempre bevendo (anche nel verso De vianda
c de bevendo}', e ciò, come rilevò il Flechia (Arch.
Glott. Vili, 332), mentre in quei testi i gerundi son
tutti in andò, sicché vi si avrebbe all’occorrenza
* bevanda o *beivando. La qual discrepanza però
non può veramente sorprendere, per essere i ge
rundi un vivo cespite di voci, ove, secondo avvenne
anche in francese, la Prima Coniugazione ha invaso
le altre, come in altri dialetti s’è viceversa lasciata
invadere dalla Seconda e Terza e Quarta; mentre
invece i sostantivi del tipo bevendo sono sporadici
e inconscii avanzi del participio futuro. Quanto
poi al significato, il bevendo delle Rime Genovesi è
generico, e talora metaforico.

In conclusione, ebbe a stabilirsi in una certa
zona della latinità, che fu forse quella della Gallia Me
ridionale, della Spagna, e dell’Italia Settentrionale
e forse anche della Centrale (ché nel resto della
penisola il vocabolo suona del tutto letterario), un
BIBENDA sostantivo. E questo si riflesse nello
sp. bebienda, nel prov. e genov. bevendo, e in una
voce italiana che in origine avrà pur sonato beven
do (1), ma che si mutò presto in bevanda per assi
milazione a vivanda. Il frane, buvande ha poca
consistenza : è un provincialismo, come s’è visto ; e
fatalmente nell’ambiente della pronunzia francese do
veva assumere 1’ a. Ed in molte parti della detta

(1) Di che però non si ha più, ch’io sappia, nessun do
cumento, ed è un mero abbaglio del Littré l’averla regi
strata come se fosse la' forma attuale.
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zona il vocabolo ritenne assai poco il largo senso
originario, rannicchiandosi a quello del ‘ vinello

Volgendoci ora a vivanda e a tutte le sue rispon
denze neolatine, incominciamo dal notare quanto
poco felice sia stata l’idea di un insigne romanista,
che, arrestandosi al senso oggi più usuale del frane.
viande, ha escogitato di dargli per etimo il latino vi
tanda, in quanto che la carne è la cosa o pietanza
da evitare in giorno di magro. Ciò è un seque
strare il termine francese dallo sp. e pg. e prov.
vianda e dal nostro vivanda, i quali tutti hanno senso
ben più generico. E per giunta un negligere che
lo stesso francese moderno non si è totalmente cir
coscritto al significato carnivoro (1). È, ciò che più
monta, un dimenticare che il francese antico spa
ziava ampiamente, e nel proprio e nel figurato, per
tutti i sensi che ha vivanda in italiano. A smen
tire l’arguta ma precipitosa etimologia basta richia
mare il passo che il Littré, nel Supplemento, trasse
dal lessicografo Nicot (1530-1600): « En la cour il
semble qu’ on ait restreint le mot viande à la chair
qui est servie à table; car on n’y appelle pas viande
le dessert, et, si à un jour de poisson quelqu’un
mange de la chair, on dit qu’ il mange de la viande ».
E un tardivo restringimento dunque, e quasi ger
gale, come quello per cui, poniamo, nella cucina
lombarda vien chiamato inani senz’altro il manzo
lesso e carna la sola carne di manzo, e per cui ogni
Italiano dice che uno ha bevuto per dir che è brillo.
E un di quei restringimenti a cui un vocabolo può
metter capo, ma dai quali l’etimologo non deve mai
prender le mosse.

Del resto, a quell’etimologia s’è ricorso per due
ragioni : che da vivenda a viande ci sarebbe un’ in-

(1) Cf. per ciò anche i termini di caccia viander (e avìan-
der), pasturare, e vian^is.
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solita caduta di v intervocalico ; e che il suffisso a-
vrebbe qui un insolito rapporto ideologico col suo
verbo. Or nessuna delle due ragioni è perento
ria. Di altri v caduti nella stessa situazione ci
danno esempio paon, che fu già bisillabo, peur, che
fu già poter paor poor peozcr paour peor, ed ouaille
*OVACULA, are. oeille OVICULA, e Inette. E so
prattutto è prezioso pel caso nostro l’ant. fr. viaz o
vias, prov. viaiz (talora vivati}, ant. milan. viazo,
che coll’italiano v accio avaccio risalgono a viva-
CIUS, come avacciare avvivacciare ecc. ad un verbo
derivato da esso o da vivace. Circa poi il
suffisso è giusto che lo scrupolo sia sorto, e noi
lo abbiamo dal bel principio avvertito, ma è anche
giusto di non lasciarsene sgomentare, chi consideri
l’elasticità naturale dei suffissi, e altresì le stiracchia
ture a cui sono esposti i verbi neutri ; e rifletta che
questo stesso verbo, sostantivato, giunge là dove
parrebbe non dover giungere. I vìveri (fr. vivres,
sp. pg. vìveres) si direbbe che avesse a significare
‘ le maniere del vivere ’ (come appunto è nel rispet
tivo singolare), o al più ‘ gli esseri viventi per un
processo ideale appunto identico a quello verifica-
tosi in esseri (étres, seresp, eppur significa ‘ gli ali
menti di che si vive ’, o la loro provvista.

Ma che viande debba in una qualche maniera
riallacciarsi alla fonte medesima da cui i viveri, il
vitto e la vettovaglia, sembra troppo chiaramente in
culcato non solo dalla voce italiana, ma dall’ aversi
pure vivanda nel bassolatino dell’ età carolingia, e
dal trovarsi nel provenzale talvolta vivenda anziché
vianda', e dal derivativo vivandiere, nel quale il v
interno, saldo nelle forme italiana, spagnola, porto
ghese, neoprovenzale, divenne definitivo, dopo qual
che oscillazione nell’ età arcaica tyiandier), nello
stesso francese: ove così stuonano oggi tra loro vi-
vandier e viande ! Tuttavia, molte singolarità, non 
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esclusa codesta stonatura, ci presenta la storia com
parativa del vocabolo ; le quali ci costringono a una
precisa rassegna delle forme e dei significati secondo
i diversi tempi e i diversi paesi.

Il Du Cange, oltre ad articoli secondar] ma non
privi d’interesse, come sono viventia (vivanda) e
VIVENTIARII (vivandiere), e vivendus (vivido, fer
tile), che ci torna utile come un altro saggio della
elasticità del suffisso, ed un oscuro vivenda che
sembra significasse una misura, ci dà quest’articolo
capitale: « Vivanda, Vivenda, Italis cibus omnis
praeter panem ». E allega da un capitolare di
Carlomagno dell’ 803 : « excepto vivanda et fodro
[il foraggio], quod iter agentibus necessaria sunt »;
e poi, da una carta beneventana del 1242 presso
l’Ughelli : « Et quae personae consueverunt perci-
pere et habere Vivandam ab Ecclesia beneventana ».
Esemplifica poi l’altra forma con un passo d’un
testo agiografico: « Et recordatus est ffatrum qui
erant in illis locis, et ivit cum bonis hominibus vi-
dere locum de sua Vivenda, et cum vidisset eos
pauperes et viventes in tuguriis ... ». Sennonché
qui la parola ha tutt’ altro significato, né vuol certo
dire ‘ la loro dispensa o cantina o refettorio ’, bensì
‘ la dimora, la qualità del luogo in cui vivevano ’,
come mostra anche la corrispondenza delle frasi
« videre locum de sua Vivenda » e « vidisset eos
viventes in tuguriis ». Adunque la forma vi
cenda non era mica da confondere qui, come ha
fatto il Du Cange, con l’altra significante ‘ i viveri ’,
sibbene da riconnettere con quella che sta in fondo
allo sp. vivienda pg. vivenda, che significa ‘ abita
zione ’ e significò anche ‘ tenor di vita ’, e che pur
c’interessa come una differente applicazione ideolo
gica o stiracchiatura del medesimo suffisso. In
somma due cose importanti ci risultano dal princi
pale articolo del Du Cange se criticamente vagliato ; 
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che del solo vivanda, non di vivenda, ci potè
allegare esempj implicanti l’idea del ‘ vitto ’ ; e che
per giunta questa era l’idea di ‘ viveri ’ in gene
rale, e più propriamente, nel documento carolingio,
di ‘ viveri per il viaggio ’ (i).

Ma un altro importante articolo è : « Vi AND a,
Cibaria, iter facienti necessaria ad victum, Gali, mande,
Ital. mandare est iter facere » (2). E continua
allegando due esempj dagli Statuti di Marsiglia,
ove manifestamente il bassolatino vianda è ‘ la
provvisione di viveri della nave in viaggio ’ ; ed un
esempio genovese ove s’accenna che tale VIANDA
cominciava a mancare. E infine da un Glossario
Provenzale trae : « Vianda, Prov. cibus, esca, victus,
viaticum »; il che mette conto di trascrivere anche
perché questo VIATICUM può riuscir suggestivo.

Orbene, gli esempj ducangiani di VIANDA non
risalgono all’età carolingia come quel di VIVANDA,
e ciò a prim’aspetto induce a supporre che un tale
ordine cronologico rispecchi l’evoluzione volgare del

(1) Essendo di decisiva importanza la genuinità della le
zione vivanda, che il Du Cange trasse dal Baluzio, ho vo
luto verificare se anche i moderni editori dei Capitolari la
mantengano, e se essa risulti da codici del s. IX. Con
l’aiuto amichevole dell’illustre collega Ugo Balzani, mi sono
assicurato di entrambe le cose. Che poi quel Capitolare,
anziché all’803, da editori moderni sia ascritto piuttosto agli
anni 806-813, è di nessun rilievo per la mia tesi : a cui basta
la sicurezza della grande anzianità della lezione vivanda.

(2) Quest’ultimo richiamo, per certi rispetti non inoppor
tuno, è erroneo, perché viandare non esiste, bensì solo vian
dante} e d’altra parte è monco, perché questo participio non
è solo italiano, ma spagnolo e portoghese, e provenzale (vian-
dans, e, nel Rimario del Faidit, vianans). Inoltre, mera
giustaposizione qual esso è di andante con via, l’accodarlo
al sost. vianda è cedere a una seduzione acustica e ideolo
gica, sdrucciolando in un abbaglio etimologico, o creandone
il pericolo.



‘BEVANDA’ E ‘VIVANDA’ 133

vocabolo, e importi che un VIVENDA, — d’intuitiva
certezza benché appena trasparente dal prov. vicenda
e da qualche ircocervo bassolatino come quel VI-
VENTIA ecc., e forse pure dalla concorrenza nel vec
chio francese tra vivandier e vivendier —, dapprima
assumesse nella Francia del Nord, già dall’ età caro
lingia, l’an, e dipoi perdesse il -v-. Sennonché
un’ alterazione puramente fonetica di en in an in una
fase tanto arcaica del francese è assurdo il supporla.
Il Diez guardò la cosa all’ ingrosso, non tenne d’oc
chio l’articolo del Du Cange, non si rese ben conto
che appunto a una così curiosa supposizione egli an
dava implicitamente a metter capo. Il francese
ha finito col fermarsi a offrande, ma fino al s. XV
abbondano gli offrendo \ e réprimande è voce addi
rittura del Rinascimento. Un anacronismo enorme
sarebbe il fiutare sotto al termine carolingio l’anti
cipazione di un processo pari a quello che più tardi
tocchiam con mano in offrendo offrande e così il
ravvisare quindi nell’ italiano vivanda un francesi
smo del genere di quello che sarebbero, se esistes
sero, un * offranda o * reprimanda\ Più cauto e
giusto perciò è il Dictìonnaire Général, che di viande
dice che è « dal lat. pop. vivanda per vivenda ».
Solamente, sbrigarsela così non basta: anche per il
latino popolare risorge il problema del perché del-
l’a = e.

Il perché potrebbe ridursi a un mero scambio
di suffissi. Anche il ladino, poniamo, ha vivanda
(Arch. G-lott. I, 13 e 123), che nella sua fonetica è
come dir vivanda. Ebbene, lasciando per ora in
disparte quale importanza debba assegnarsi alla voce
ladina rispetto a tutto il problema del vocabolo ro
manzo, il certo è che colà stesso CALENDA si ridusse
a calonda, che è come dir calanda (Ascoli, Arch.
G-lott. VII, 411 e 518, e cf. 484): il quale è tanto
più attraente e significativo in quanto che resta iso
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lato, se non erro, in tutto il mondo romanzo. Il
Meyer-Lùbke (Gramm. II, § 512) registra un engad.
kuzanda, cucitura (*  COSIENDA), e il mantov. mdanda,
mèsse (METENDA). E il Cherubini, nel cui Voca
bolario Mantovano si trova quest’ ultimo, dà anche
nel Milanese medanda. In massima dunque il vi
vanda carolingio potrebbe aver la stessa origine,
da un bonario scambio di suffissi. Scambio, in
questo caso particolare, sconosciuto nella pretta ita
lianità o ispanità, ove -andò ed -endo restano gelo
samente distinti nei rispettivi confini originar] ; ma
non privo di riscontri, come s’è visto, in quella zona
nordica del romano volgare, nella quale con la La-
dinia e con la Cisalpina entra anche la Gallia Tran
salpina (1). Né sarà fuor di luogo osservare che,
se VIVERE è rimasto fermo anche nel neolatino alla
Terza o pressappoco (sp. vivir), da VIVUS però già
s’era tratto vivatus (cf. in ispecie il lucreziano VI-
vata potestas), e il comunissimo verbo CONVI-
VARI, e si venne nel romanzo al composto ital. av
vivare, sp. pg. avivar, fr. aviver, con ravvivare ra-
viver-, e che perfin VTVARIUM potrebb’essere stato,
chi sa, non senza qualche efficacia suggestiva. E
tuttavia, la tenace coesistenza di vivanda (con
vivendo) e vianda, e la loro originaria associazione
all’ idea di ‘ vettovaglia ’, in ispecie ‘ per il viaggio ’,
e tutto il resto, mi suscitano il sospetto che qui ci
si trovi dinanzi a qualcosa di più profondo che non
ad una mera aberrazione grammaticale, e cioè piut
tosto ad una contaminazione tra due parole di ra
dice diversa.

Giova intanto insistere come quel senso fonda
mentale, che traluce ancor oggi dal derivativo vivan
diere, restasse per più secoli vivo e vegeto in ita-

(1) Cf. Mussafia, Beitrag ecc., p. 21 ; e Cohn, op. cit.,
p. 80-83.
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liano, diversamente da quel che farebbe supporre la
ristrettezza del corrente significato moderno, che è
quel di ‘pietanza’ (1). Il quale, del resto, è già
ben saldo nei nostri primi classici (2), e nel Mor-
gante poi, cosa molto notabile, s’applica più preci
samente ai piatti di carne, anticipandovisi per un
momento quella specificazione di significato che più
tardi trionferà nel francese. Ma insomma però il
senso di ‘ pietanza ’ non aveva sulle prime ancor so
praffatti quelli più larghi, e lasciava tuttora brillare
quel di ‘ vettovaglia Dante fa che Maometto
profetizzi ironico una resa per fame così : ‘ Or di’
a fra Dolcin dunque che s’armi ... Sì di vivanda,
che stretta di neve Non rechi la vittoria al Noa-
rese ’ (Inf. XXVIII, 55 sgg.). E G. Villani ha :
‘Il carreggio del re, ch’adduceva la vivanda all’oste
[all’esercito], per gli sfondati cammini non potea
venire ’ ; e un terzo bell’ esempio è di M. Villani, e
un quarto del Compagni.

(1) S’è veduto che il Du Cange dice gl’italiani chiamar
vivanda ogni cibo fuorché il pane, ma questa definizione o è
troppo larga o è troppo stretta ! Nessuno chiamerebbe così
il formaggio o la frutta o altro companatico che non sia un
piatto, un cibo preparato o da esser preparato; ovvero lo
chiamerebbe così soltanto chi ricorresse a quel significato
più largo mercé il quale potrebbe chiamar poi vivanda anche
il pane, o fin l’ostia consacrata: la mistica vivanda del Giusti.

(2) Anche Dante, dove scrive che ‘ Mèle e locuste furon
le vivande Che nudriro il Battista ’ (Purg. XXII, 151), vuol
certo darvi una punta d’antitesi e d’ironia, come a dire:
‘ questi furono i manicaretti del Battista ’. Infatti il miele
è pur esso molto saporito, ma è cosa semplice, naturale, non
elaborata in cucina. E un quissimile è nel Ritmo Cassi-
nese là dove la ‘ vivanda purgata ’, la vigna celeste, è dal
Mistico contrapposta alle ‘ vivande saporose e amorose ’ del-
l’interlocutore ; le quali saranno forse esse pure più che altro
i buoni piatti, quantunque niente ivi costringa ad escludere i
buoni cibi naturali.
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Nelle altre lingue la cosa non spicca tanto, ma
il prov. vivenda e vianda vale ‘ viveri ’ e * nutri
mento ’ e ‘ pastura come talvolta vianda è ‘ pie
tanza’ o perfin ‘carne’; e in un esempio del Join-
ville presso il Littré viande è o rasenta la ‘ vetto
vaglia ’. Spazia per tutti i varj sensi di vicende,
e ancora più oltre, il neoprov. mando, beando, biondo,
biondo.

E qui giova tornar di proposito sopra vivandiere.
Fra noi non risale più su del s. XVI, mentre di più
secoli lo precorre vivendier, vivandier, viandier, vien-
dier, viender (oltre viandeor). E mentre la voce ita
liana è circoscritta a indicare ‘ chi dà i viveri al-
l’esercito in marcia ’, o al più anche prescindendo
dalla marcia, nei termini francesi invece spuntò in
antica età e apparentemente prevalse il senso acces
sorio e traslato di ‘ ospitale, generoso La qual
cosa non frastorna il convincimento che la tardività
della voce italiana e la forma del suo suffisso insi
nuano, ch’ella sia niente più che un gallicismo;
come saran di certo anche lo sp. vivanderò e il pg.
vivandeiro (i). Pure il neoprov. vivandié, biban-
diè, bibondiè, bieuandè, biéuandèi, significa, oltreché
il vivandiere dell’ esercito, il distributore di viveri ai
pastori d’un gregge transumante. Certo, può pa
rer curioso che, mentre il senso militare di ‘ vivan
diere ’ lo troviam fisso ed esclusivo negli ultimi se
coli in tutto il mondo neolatino, e deve essere stato
il senso primitivo, e fuor di Francia il vocabolo non
sarà che un gallicismo, si trovi invece, nel francese

(i) Questo infatti è cosi qualificato dal Vieira, e, circo
scritto all’unico senso di ‘ vivandiere ’, ha poi accanto l’allo
tropo viandeiro, circoscritto alla sua volta al senso di ‘ man
gione, ghiottone ’ ; e questo è ancor più manifestamente un gal
licismo, rappresentante l’altro significato gallico, che insomma
è ‘l’uomo amante di scialare e di ben vivere ’.
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anteriore, quasi preponderante un significato traslato
epperò intrinsecamente secondario. Sennonché,
appunto perché tale, non può quello essere stato il
senso primigenio ; e la singolare prospettiva che il
lessico francese dà alla storia letteraria di codesta
parola non deve sedurci a disconoscer quella che
dev’ essere stata la sua vera storia intima, cioè che il
suo significato fondamentale e tenacemente vivo nel-
l’uso ordinario e nella vita pratica ebbe ad esser
proprio quel medesimo che ha poi trionfato defini
tivamente dappertutto. E che a tal significato
tecnico si sia circoscritto il gallicismo passando alle
lingue sorelle (salvo la lieve infiltrazione rappresen
tata dal pg. viandeirò), è cosa naturalissima, che ha
riscontro in tanti avvenimenti simili. E possiam
concludere che questo derivativo di vivanda, col suo
senso tecnico, viene a confermarci che tale fu, qual
ci risulta anche dai documenti, il valore originario
di vivanda stesso ; e con la sua origine quasi certa
mente francese avvalora il sospetto che tal sia per le
lingue sorelle anche il sostantivo da cui vivandiere
è derivato.

Se dunque il vero punto di partenza dei signifi
cati fu quello militare e nautico, per cui la vivanda
era un viaticum, la supposizione più ragionevole
per ispiegarsi le singolarità fonetiche del vocabolo,
sarà che in esso abbiano ben presto confluito i de
rivati di due verbi, vivere e viare. Questo se
condo ebbe nella latinità classica vita dubbia e spre
giata. In un verso di Plauto ci sarebbe un vianda
(= adeunda), ma la lezione è molto controversa;
come lo è un TRA(NS)VIAT di Lucrezio corretto dal
Lachmann in TRANSVOLAT. E da Quintiliano
(Vili, 6, 33) si ha: « Vio 'prò Eo infelicius fictum »:
il che vuol dire che qualcuno lo diceva, ma che
aveva odore di neologismo. C’era bensì, solida
mente costituito da un pezzo, e assunto a termine 
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ufficiale, il VIATOR ; ma era di formazione analogica,
come ALEATOR ecc., né presupponeva di necessità
un viare, nemmanco preistorico, ed anzi dovette
esso piuttosto incoraggiare la formazione del verbo.
Sennonché, questo pigliò poi lena, massime tra gli
scrittori cristiani, oltreché in Apuleio e Solino ; e
sopratutto in forme participiali come VIANS VIAN-
TES ecc. viandum viandi ecc., che è quello che
più fa per noi. Il Du Cange potè aggiungere
molti esempj medievali ; né dimenticheremo, dal les
sico della latinità decadente, i composti ANTEVIARE
(Venanzio Fortunato), deviare (Agostino, Simmaco,
Ausonio, Macrobio), PERVIARE (in un Itinerario),
PRAEVIANS (Ambrogio), e, più gagliardo di tutti,
OBVIARE : a tacer dei composti romanzi avviare rav
viare. inviare rinviare, sviare disviare, fuorviare, con-
viare (convoyer), oltre ovviare, traviare e deviare.
Notevole è biante, che già fu in uso per ‘ vaga
bondo ’ e peggio ; e prezioso il viar, camminare, an
dare, dell’antico spagnuolo (i). Non parrà quindi
inverosimile che a lato al plur. neutro vivenda, la
provvista dei viveri, sorgesse prima o poi un plur.
VIANDA, la provvista da metter in via, il VIATICUM ;
e che ne nascesse presto sul suolo francese una
specie di contaminazione, per la quale dapprima
s’avesse vivanda, e di poi addirittura prevalesse
VIANDA. Il secondo termine avrebbe attaccato
Va al primo, e dal primo sarebbe stato aiutato a schi
vare l’evoluzione della prima sillaba qual si ha in

(i) Non ho aggiunto il sost. * viata che tanto premeva
al Flechia per trarne, col Diez, fiata (Riv. di filol. class., I,
389; Arch. Glott. Vili, 402), sì perché restan sempre dubbj
affannosi su codesta etimologia, e sì perché a rigore sarebbe
potuto quel sostantivo formarsi per mera analogia, senza il
verbo.
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voyage (1). Il derivativo vivandier sarebbe rima
sto un passo indietro dal sostantivo principale (sal-
voché quando trascorse a viandiery, anzi due passi
indietro, allorché si fermava a vivendier (oltre vien-
dier), se in questo è da vedere una reliquia della
fase anteriore e non una mera variante grafica di
tempi in cui en ed an eran divenuti omofoni (2).

Nel provenzale antico la coppia vivendo, e vianda
par conservarci bellamente la fase più arcaica, quella
cioè in cui l’uno dei due vocaboli non si era la
sciato attrarre in nulla dal suo sinonimo (3). Quanto
a vivendo, niente di più naturale che il trovar una
forma latina meglio integra nel provenzale che nel
francese ; per viando però potrebbe sorgere il dubbio
che vi si annidi piuttosto un francesismo che non
la diretta prosecuzione dell’ altro termine latino. È

(1) Se pur d’un tale aiuto c’è bisogno; giacché, badiamo,
non si tratta qui di termini schiettamente popolari, ma di la
tinità ufficiale. Semidotti son pure certi riflessi del victua-
lia di Cassiodoro e d’un Itinerario, quali vettovaglia, sp. vi-
tualla, pg. vitualhas, fr. victuaille', e forse anche quelli che
pervennero a tal riduzione da non aver più traccia visibile
dell’origine semidotta, quali l’ant. fr. vitaille (donde avitail-
ler ravitailler), l’altro pg. bitalha, e il napol. 'dettaglia. E
cf. ant. ital. vittuaria, ant. ven. vituario (Muss. Beitr., 121),
dal victuarium di Tertulliano.

(2) Certamente privo di valore è invece vivande in un te
sto del Rinascimento, ove al Godefroy pare niente più che
una forma dotta, e dove, considerata l’età, che era quella
della prevalenza italiana in Francia, potrebbe anch’essere un
italianismo. E meno ancora vale un vivende, del cui signi
ficato il Godefroy non sa rendersi conto, e che io sospetto
aversi forse a ricollegare con quel vivenda, specie di misura,
che abbiam visto nel Du Cange. Né gran peso avrà un
vivander, cercar viveri, oltre a viander, nutrire, poiché quello
sembra far lega con vivandier e vivanderie.

(3) Un prov. vivanda citato dal Diez, nel luogo della
Grammatica da cui abbiam preso le prime mosse, sembra una
mera svista.
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un dubbio vago che non ho il modo né di awalo-
lorare né di soffocare. Il Diez, con lo spiegarsi
V-an- come dovuto tutto alla fonetica francese, ve
niva, implicitamente, a far un francesismo del vianda
provenzale, secondo che ha osservato il Cohn (p. 80);
e tuttavia, non solo non fu esplicito, ma anzi parve
dire seccamente il contrario. Passiamo intanto
alle altre lingue.

Il Diez nella Grammatica, là dove studia le vi
cende di V, taccia di francesismo lo sp. manda-, di
certo per via dell’ a, = é, come appare dal Lessico.
Anche qui devo dire che cotal ragione non sussiste
più, se è vero tutto quel che son venuto argomen
tando ; sicché la voce spagnuola potrebbe pure esser
diretta continuazione del participio di VIARE. Sen
nonché le brevi sentenze del Diez solevano aver
pure una base filologica, oltre la motivazione glot
tologica, e può voler sempre dir molto 1’ aver egli
qui fiutato il francesismo ; ed io pure ve l’intravedo,
preso in senso largo però, cioè includendovi magari
anche il provenzalismo. Certo, se lo sp. manda
significasse soltanto ‘ carne ’ sarebbe sicuramente un
pretto francesismo, e di questi ultimi secoli ; ma si
gnifica ‘ cibo ’ in generale e ‘ pietanza ’ (quindi vian-
dista, il garzone del repostero che serve a tavola),
e ciò rende men sicuro il francesismo o gallicismo.
Non però vi fa ostacolo, dappoiché può essere un
francesismo antico che rispecchi l’antico largo signi
ficato della voce francese e non ne abbia accompa
gnata la ulteriore vicenda ideologica ; com’ è il caso
dell’ital. travaglio, secondo altrove mostrai (Arch.
Glott. XIII, 416).

Lo stesso dovrà dirsi del vianda portoghese,
tanto più che nell’ ambiente lusitano 1’ influenza
della Francia è in massima anche più viva, e che
difatto il Vieira non esita a registrarlo come un
francesismo.
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Del vianda e fianda, pasta, e vianderi fianderi,
pastaio, che lo Spano assegna al sardo meridionale,
di contro al bidanda, pastume, e al bivanda, vivanda,
con bivanderi, vivandiere, del logudorese, non è fa
cile stabilire sicuramente la trafila ; c forse sono spa
gnolismi o francesismi i primi, italianismi i secondi.
Notevole ad ogni modo il restringimento del signi
ficato in vianda e vianderi ecc. c bidanda, gastrono
micamente così diverso ma psicologicamente così
analogo a quello avvenuto da ultimo nel fr. viande.

Torniamo all’Italia. Il Vocabolario ci dà due
vianda, dall’ Egidio Colonna volgarizzato ; ed un al
tro abbiam già avuto occasione di additarlo nelle
Rime Genovesi, e due altri sono in testi veneti dei
secc. XIV e XV presso il Bettrag del Mussafia
(p. 121). Sarà un gallicismo? c por Genova più
propriamente un provenzalismo? O, come accen
nammo per la voce spaglinola c sottintendemmo per
la portoghese, si deve a rigore conceder la possi»
bilità della diretta continuazione del lat. VIANDA ?
Certo, la prevalenza fra noi di vivanda, 0 la gran
diffusione che ebbe vidanda, fanno sì che quel mi
seri vianda abbian l’aria di crudi gallicismi, se non
altro fuori della Liguria. Ma la questione qui si
allarga, ché sullo stesso vivanda, che par quasi esclu
sivo dell’ Italia (non trovando rispondenza se non
nel logudorese e nel ladino oltreché nella latinità
del Du Cange), e sul vidanda, che proprio ò esclu
sivamente italiano (e logudorese), molteplici ipotesi
e discussioni sono possibili.

E in prima, convicn bene stabilire qual sia il
vero rapporto di vidanda con vivanda. Sedotti
dal predominio di vivanda nella tradizione letteraria
e dalla sua presente esenzione da ogni rivalità,
siam subito tentati a considerar vidanda come niente
più che una storpiatura vernacola, giustamente tran
sitoria, di vivanda. Ma vidanda (con bidanda o 
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vidannd) tenne bene il campo nei primi secoli : spe
cialmente nei testi meridionali, ma non esclusi i to
scani, sicché perfino il Vocabolario è costretto a te
nerne conto per Guittone e per altri, ed il Flechia
(Arch. Glott. Vili, 402) potè dirlo segnatamente pro
prio dell’ antico pisano : donde, cred’ io, passò al lo-
gudorese (1). Or che altro può essere stato in
fondo, ai suoi bei giorni, codesto vidanda, se non
un lieve ritocco di mandai Vi si sarà insinuato
un parassitico -d- non solo e non tanto per togliere
l’iato, quanto per assimilazione alla sillaba finale.
Ne] mio studio sul Ritmo Cassinese ho già notato
che in nessun caso il -d- suffragherebbe l’etimologia
da VITANDA, giacché nell’ambiente meridionale la
dentale sorda intervocalica non si sarebbe mai volta
in sonora ; ma su ciò non serve ritornare, e preme
invece avvertire che il trarre vidanda da vivanda
anziché da vianda sarebbe in effetto una grande te
merità. Stava e sta così bene in vivanda quanto
al significato il brillarvi che fa la radice viv-, e, per
l’abbondanza e frequenza delle voci verbali come
viveva vivendo ecc. e dei derivati quali vivace vi
vezza ecc., c’ era e c’ è tanta anche assuefazione acu
stica al gruppo iniziale viv- (mentre tanto scarse
sono le voci comincianti per vidV) da non potersi ra
gionevolmente pensare che una spinta d’assimila
zione della seconda sillaba alla terza, o di dissimila
zione dalla prima, o entrambe le spinte combinate,
venissero sù a volgere in vidanda una parola così
bene assisa, cosi in equilibrio stabile, com’è vivandai
Potrà dunque rimaner da disputare anche per Ti

fi) Noto qui per non dimenticarlo un plur. vidande in uno
dei due manoscritti dei Bagni di Pozzuoli in prosa (cf. l’edi
zione del Percopo a pag. 134, rettificando il richiamo del suo
Glossario che trarrebbe in errore) ; e che invece lacopone
nell’ edizione testé riprodotta dal Ferri, ci dà solo vivanna. 
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talia se vianda ci venisse dal francese e provenzale,
o se già vi si aggirasse nella sua latinità medie
vale, ma il certo è che esso è trasparente in vi-
danda.

Di vivanda stesso però dobbiamo osservare che
alla fin fine potrebbe non esser altro che un diverso
ritocco di vianda, più definitivamente e giustamente
fortunato. Chi ripensi alle forme, tanto usuali nel
Trecento, vivòla e vivuòla, in cambio di viòla, così
pel ‘ fiore ’ come per lo ‘ strumento ’, potrebbe vo
lentieri immaginare che in Italia il puro e semplice
vianda, in una certa zona divenuto vidanda, in un’al
tra divenisse vivanda', facile a nascere ancor più che
vivola, dappoiché, oltre la spinta fonetica che operò
in questo, c’era la spinta concettuale del ravvicina
mento ai viveri. E così un vocabolo che parea
di nobile origine potrebb’essere nato da un vezzo
di pronunzia e da un’ etimologia popolare, tra mezzo
all’italianità la più paesana; eia sua immediata pa
rentela col vocabolo carolingio, e con quanto ad
esso si riconnette, risulterebbe illusoria, e si conver
tirebbe in una certa rassomiglianza di processo psi
cologico, mercé il quale in Francia si attrassero reci
procamente VIVENDA e VIANDA, ed in Italia l’unico
vianda finisse con assumer la parvenza e la pretesa
di un derivato di vivere.

Ma è questa la cosa più verosimile storicamente ?
Sono io stato il primo a pensarla, ma son pur io il
primo a dubitarne, e preferisco ricollegarmi all’idea
del Diez e dei seguaci, che in fondo ai termini ita
liani ci sia il gallicismo, benché, dopo tutto ciò che
son venuto esponendo, di quell’ idea non possa or
mai sopravvivere se non l’intuitiva percezione del
l’origine gallica. Intanto si badi. A chi non
abbia il senso vivo della italianità può il nome vi
vanda parer ben saldo, e riuscir quasi repugnante
il tacciarlo di forestierismo. Ma vivanda non ha 
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sapore vernacolo in nessuna parte d’Italia, a mal
grado della usualità tecnica di vivandiere. Nel
l’Italia meridionale, dove pur fiorì tanto quella pe
culiare forma vidanda e simili, la parola è più che
altrove fuori dell’ uso comune. In tutta la Peni
sola odora di eleganza, di mezzo arcaismo, di lin
guaggio poetico : alla guisa appunto d’altri gallici
smi che nei primi secoli han tanto turbinato nei
nostri libri, e certamente qual più qual meno anche
nella nostra conversazione, ma hanno finito col ri
manere tutt’ al più come vocaboli di gala. Resta
perciò sommamente verosimile che solo nella lati
nità della Gallia spuntassero il VIVENDA, sinonimo
di VICTUALIA, e il VIANDA, sinonimo di VIATICUM,
e la contaminata forma vivanda ; e con le discese
di Carlomagno al di qua delle Alpi, con le crociate,
coi Normanni, con gli Angioini, coi libri transalpini,
pegl’ infiniti contatti d’ogni genere tra noi e le Gal-
lie, la seconda e la terza forma sian discese quag
giù (si ricordi il vivandam della carta beneventana),
e vi abbian dato luogo alle varie forme nostrali.
Può certo fare un po’ meraviglia che tra noi sia pre
valsa proprio quella forma vivanda che per il fran
cese è, si può dire, preistorica, o rimasta quasi allo
stato latente, in grazia sopratutto di vivandier', ma
la sorpresa in gran parte si dilegua se pensiamo
alla grande antichità dell’ imprestito, e all’ uso latino
e ufficiale del vocabolo, e alle trasmissioni orali delle
voci transalpine da labbra che forse ancor pronun
ziassero vivande, o ad una mezza concorrenza del
prov. vivenda.

Comunque siasi, che altro potrebbe supporsi in
vece ? che vianda, da viare, sorgesse dappertutto,
nelle Spagne come nelle Gallie, a Genova e a Ve
nezia come nel resto d’Italia, e che così si spie
ghino come indigene tutte le forme di tali paesi,
compreso l’ita!. vivanda, per la via che ho io stesso 
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indicata? e che solo in Gallia vi sia stata la concor
renza di VIVENDA? e che solo colà il VIVANDA sia
una diretta contaminazione dei due participj latini?
o che spontaneamente avvenisse pure in Italia l’in
nesto tra i due participj latini, sicché qui pure sor
gesse di per sé un vivanda allo stesso modo che in
Francia? In astratto posson codeste sembrare
belle semplificazioni; ma in concreto la verità sto
rica starà nell’ipotesi per certi rispetti più compli
cata, che cioè il focolare di questa famiglia di voci
sia stata unicamente la Gallia, e dappertutto altrove
sian di seconda mano. E quanto all’ innesto, se è
credibile in sé, non è facilmente credibile che sia
avvenuto spontaneo in due diversi paesi. Del
ladino vivanda non saprei risolvere se sia un galli
cismo o un italianismo o un fatto locale come ccir
londa. Ma quel che più mi preme di concludere
circa la famiglia intera è che il trarla, come volle
farsi, tutta da VIVENDA è un avvolgersi in problemi
bizzarri, come d’altra parte il rinunziar in tutto a
codesto etimo è un cader nell’assurdo, e che tutto
l’intreccio delle forme si spiega solo mediante l’at
trazione fra i due diversi participj latini. Potrebbe,
è vero, per lo stesso francese, arrischiarsi l’ipotesi
che testé dicevamo applicabile, volendo, all’ ital. vi
vanda, ossia che tutto si riduca a vianda, dove nel
latino carolingio e nel derivativo vivandier il -v-
fosse sorto per etimologia popolare; ma il prov. vi
vanda, e la tenacità del -v- in vivandier, sconsi
gliano di preferire una tale spiegazione apparente
mente più semplice.

Alla storia che finora abbiamo tracciata, nulla
serve l’ital. provianda. Lì per lì, a vederlo così
fermo al senso di ‘ vettovaglia ’, e insieme così stretto
alla forma -vianda (anziché -vivandai), e a vederlo
non del tutto dimenticato nell’ Italia Settentrionale e, 



i46 F. D’ O VIDIO

dicono, sin nella Toscana, e penetrato così salda
mente nella lingua tedesca, si sente una cotale spe
ranza o timore che possa darci esso la chiave della
più intima storia di vivanda e vianda o invece av
vilupparla di più fìtto mistero. Ma il fatto è che
codesto vocabolo ha poca dignità cronologica, po
chissima dignità topografica in quanto al neolatino.
Estraneo, pare, alle altre lingue sorelle, non trova
eco che in un isolato proviande? (prov. les villes),
di cui il Godefroy dice: « mot ancien qui n’a été
rencontré que dans un texte wallon du XVII s. »,
cioè del 1673. E in italiano stesso non se ne ci
tano esempj che vadan più su del s. XVII decli
nante. Nel tedesco, all’incontro, è riuscito a fis
sarsi tanto, da tollerare appena la concorrenza del
l’altro romanesimo Viktualien, e da generare otto
composti di uso stabilito e tecnico {Proviantmeister
ecc.) ed un verbo (proviantiren^ verproviantireiì) col
rispettivo nome d’azione (Proviantirung ecc.) ; e, quel
eh’è più curioso, del sostantivo le testimonianze te
desche risalgono al s. XVI, come rilevo dall’ Etimo
logico del Kluge, che avverte anche essere esso stato
dapprima femminino ed aver avuta pur la forma
Profondi. L’anzianità e la baldanza e la prolifi
cità del vocabolo in terra tedesca insinuerebbero
ch’ei sia piuttosto un germanesimo in Italia, se non
fosse troppo evidente che in tedesco non ha radici
indigene a cui ricondursi, e se del romanesimo non
fosse indizio anche l’oscillazione tra le due forme,
ed il genere femminile voltosi solo dipoi a maschile.
Congetturare che, così latineggiante com’ era allora
la Germania, questa si foggiasse da sé nella latinità
più o meno burocratica un PRO VIANDA, che indi
casse i provvedimenti relativi alla vettovaglia, e
quindi la vettovaglia stessa, e dove vianda fosse
preso nel senso che abbiam visto nella latinità del
Du Cange, e congetturare che da quel latinismo teu
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tonico provenisser le due forme volgari tedesche, e
un’infiltrazioncella al nord nel vallone e un’infiltra
zione a sud nell’italiano settentrionale e centrale,
sarebbe un pericoloso sforzo d’immaginazione. Ben
poco credibile è che la Germania avesse allora pre
sente lo schietto vi AND A (= VIATICUM) del basso
latino.

Sarà dunque proprio da far capo al nostro pro
vianda (non porvianda come scrive Kluge), e cre
dere che sol per caso gli esempj tedeschi sian più
antichi dei nostri? Ma come si sarebbe formato
tra noi ? Il Diez sotto viande dà francamente pro
vianda come composto di vivanda-, mentre invece
sotto prebenda, nel toccar dell’ allotropo francese pro
vende, e ascrivendolo all’ influsso di providenda,
dice che a quest’ultimo « si riconnette anche il ted.
Proviant ». Gli altri romanisti sorvolano su pro
vianda, non sappiamo se tenendolo troppo chiaro o
troppo oscuro. Il Tommaseo-Bellini, a proposito del
l’antico profenda (che il Petrocchi invece registra come
voce ben viva) soggiunge: « ora Provianda »; ma
a suo luogo non registra una tal variante, taciuta
pure dal Fanfani e dal Petrocchi, e sarà un error
di stampa. Sotto provianda poi dice che esso
« rammenta e Provvedere e Vivanda ». Insomma
i vacillamenti degli etimologi, e la ristrettezza dei
confini geografici del vocabolo sul territorio romanzo,
e il sapore di arcaismo che oggi ha fra noi mentre
a poco più che due secoli indietro ne rimontano i
più lontani esempj, gli danno una curiosa aria come
d’un parvenu e d’un trovatello della lingua, che
solamente abbia fatto fortuna emigrando in Ger
mania.

Che abbiam da credere? Che nel gergo sol
datesco italiano si facesse una fusione o confusione
di provigionc o provvigione con vianda, francesismo
o spagnolismo quest’ ultimo ? Ma perché non 
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s’ebbe piuttosto *provvivanda o almeno *provvian
do,^ 0 forse, udendo parlare fra le soldatesche
spagnuole di ciò che occorresse por manda, i nostri
si foggiarono, italicizzando la locuzione, il sost. pro
vianda ? Sennonché a tacer del vago e dell’ in
certo di simili supposizioni, v’è da fare i conti con
quel proviander, il quale ci viene da un territorio
francese così attiguo al germanesismo. Se il ted.
Proviant fosse davvero un italianismo, il verbo val
lone dovrebbe parere un’ ultima punta fatta da
quello attraverso la Germania sino alla frontiera
francese. Ma esso può invece aprir l’adito a una
congettura del tutto inversa: che in quell’estremo
angolo di Francia sorgesse un * proviande, che di lì
si propagasse alla Germania, donde poi discendesse
in Italia. Magro sostegno a così inaspettato ca
povolgimento può parere quell’ unico proviander ;
ma, lasciando stare che anche per l’origine italiana
converrebbe rassegnarsi a creder casualmente per
duti gli esempj italiani più antichi, il certo è che
la schiusa d’un vocabolo contenente, per diritta di
scendenza o per tralignamento analogico, il viande,
è molto più credibile sopra un suolo più o meno
francese che non in Italia: nell’Italia del Rinasci
mento.

In uno dei due ben diversi accenni del Diez ab-
biam visto che a lui balenò il pensiero d’una ri
connessione del ted. Proviant a providenda. Ri
connessione diretta o indiretta? Ei vedeva la
cosa talmente in nube da non poter determinar
niente ; e mentre alla diretta derivazione del termine
tedesco dal latino gli dovea far ostacolo se non altro
l’esistenza dell’ital. provianda, che non aveva osato
qualificar per un tedeschismo, dall’altro lato egli igno
rava il proviander, che avrebbe potuto servirgli di
ponte neolatino fra il tedesco e il latino, al qual
uopo la voce italiana si presta poco. A noi, se 
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volessimo insistere su quella via, non mancherebbe
oggi il ponte; e ci gioverebbe poi osservare che
nella latinità del Du Cange si ha Providentia e Pro-
videntìae-. « provisiones annonariae, vel etiam aliae
ad victum, Gali. Pourvoyances ». Oggi non si
ha che provisions, ma è superfluo richiamare gli ar
caici porveance pourveanche e le altre loro varietà
fonetiche o grafiche. Nel Du Cange stesso ve
demmo viventia oltre VIVENDA, e insomma non
sarebbe forse troppo ardito supporre che l’esito
di providentia o anzi d’un prò vicenda venisse
colà a fondersi con viandè, certo assai più agevol
mente che in Italia. Non si dimentichi che an
che nel francese moderno il pourvoyeur è proprio
chi fornisce a una casa o stabilimento tutte le prov
viste, la carne, il pesce, la cacciagione ecc. (Littré).
Ma se il vocabolo intorno a cui ci travagliamo fosse
davvero passato più o meno per la trafila dei suc
cedanei popolari francesi di voci latine attinenti a
providere, vi troveremmo il prefisso sotto la forma
di pour, por, e non già il prò che troviamo, non che
nella voce italiana e nella tedesca, ma nella vallona
altresì.

Ben altrimenti felice fu l’imbrancare che il Diez
fece istintivamente il ted. Proviant con propende
allotropo francese di prébende ; e il ricordarsi che
fece il Tommaseo-Bellini di provianda a proposito
di profonda, e del ted. Proviant a proposito dell’an
tiquato provenda, vettovaglia. Sulla evoluzione
allotropica da prebenda a profenda, e da prébende
a provende, si è speculato non poco. Il Diez, che
nella Grammatica ragguagliò addirittura profenda
a PROVIDENDA, nel Lessico si contentò di fiutare in
profenda e provende il semplice influsso di PROVI-
DERE PROVIDENDA. L’Ascoli (Arch, Glott. X,
io-ri), ricercando arditamente i possibili rimasugli
neolatini di -f- osco = -b- latino, non dubitò di rav
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visare in profonda uno strascico osco nel gergo delle
stalle. Gli altri non osarono seguirlo su codesta
via perigliosa; e a me parrebbe, in ogni caso, meno
audace supporre che un tale f- il gergo delle stalle lo
ricevesse nel medio evo da stallieri germanici. Ep-
poi potrebbe anche trattarsi di cosa più semplice,
come ]’ influsso analogico di proferire proferère pro-
ferare proferta-, nei quali, si badi, il -ff- non ha mai
ben soppiantato, e tanto meno in antico, il f- ori
ginario. La profenda di biada che si appone alle
bestie è ciò che ad esse profertur; e noto che
anche al Tommaseo balenò lo stesso concetto. Lo
scambio del prefisso da prae a prò non ha nulla
di enorme, e basti ricordar proszmzione, dove non
operò neppur l’influsso della labiale che potè invece
cooperare a determinar * probenda : come cooperò
a suscitar le antiche forme francesi provost (frévot,
cf. it. proposto e prevosto') e proveire (prete), oppor
tunamente ricordati dal Tobler al Cohn (1. c.). Teo
ricamente il -v- in provende può ben esser succeda
neo di -f-, con che il vocabolo s’identificherebbe in
tutto a profenda, ma in concreto nulla ci spinge a
vedervi altra base che * probenda. Intanto un’al
tra considerazione è da fare. Accanto all’ ital. sp. pg.
prebenda, ff. prebende, coi derivati prebendato pre
bendario prébendé, prebendario prebendeiro prében-
dier, sp. prebendar fr. apprébender, it. prebendatico,
pg. prebendaria, voci tutte strette al puro latinismo,
e tutte (salvo un po’ l’it. prebenda) al mero senso
ecclesiastico, appuntantesi in un plur. neut. prae-
BENDA che in Cassiodoro significa le ‘ pubbliche pre
stazioni che son da fare a un privato ’, si ebbe ben
presto in francese il popolare o semidotto provende,
col senso pure ecclesiastico. Il Littré ne reca
esempj dei s. XII e XIII, dal Wace e dal Rute-
buef: dal secondo dei quali cava altresì provandier 
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per prébendier (1). Sotto provende poi, che il
Littré definisce « termine familiare » col senso di
‘ provvista di viveri e « termine d’economia rurale »
co] senso di ‘ miscuglio di diversi alimenti molto nu
tritivi per ingrassar bestie ’ allega egli, oltre ai due
esempj già citati sotto prébende, un altro del s. XII
in cui provende è ‘ la profenda del cavallo ’, e uno
del s. XIV ove significa ‘ la provvista di viveri
d’una città assediata’, e uno del s. XVI ove signi
fica ‘ il pasto dei piccioni ’, e poi richiama il pic-
cardo preuvenne, quantità di grano necessaria a un
cavallo. Codesta concomitanza o alternanza di si
gnificati, di ‘ vettovaglia ’ e ‘ profenda ’, è facile a
comprendere, e soltanto l’applicazione di provende
al senso ecclesiastico può parer dubbio se fosse uno
scambio malizioso tra i due allotropi, o uno scambio
ingenuo e sciatto, ovvero indichi una fase in cui le
due varianti fonetiche non avessero ancora assunto
il carattere di una vera e propria allotropia. Que
st’ ultima è la supposizione più ragionevole, chi con
sideri che provendier è già nel S. Alexis in un senso
pio che rasenta quello ecclesiastico, e che si ebbe
aprovender per apprébender, conferir la prebenda,
come ricorda il Cohn (p. 82) : il quale richiama, lo
dico per non dimenticarlo, anche la forma prevende,
che sta come di mezzo tra la forma dotta e 1’ altra.
L’intreccio dei significati e delle forme è ancor più
notevole in italiano, dove bensì profenda (con pro
fondare) ha ab antico il valore animalesco, salvo
qualche traslato che strettamente gli aderisce, ma
prebenda ci si dà con parecchi esempj antichi (un dei
quali suona prevendd) anche col valore animalesco,
e, stando al Tommaseo-Bellini, sarebbe tuttora usuale
così in Calabria; e dove provenda ebbe in passato

(1) Ahi ! grant cler, grant pvovandier, Qui tant estes grant
viandier, Qui fetes dieu de vostre pance ...
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abbastanza solido il significato di ‘ vettovaglia ’
(cf. antq. pg. provendd), e (pur qui ho da citare il
medesimo Dizionario) lo manterrebbe Siena in senso
di * profenda ’ ; e dove infine un vecchio testo ci dà
sin prefenda in senso ecclesiastico. Tutto questo
può far nascere il sospetto che l’allotropia italiana
non sia spontanea, ma riverbero della francese, e che
insomma di indigeno tra noi non vi fosse se non la
forma dotta prebenda, e che propenda ci venisse di
Francia col duplice suo valore di ‘ vettovaglia ’ e di
‘ profenda ’ ; e l’origine straniera renderebbe ancor
più agevole il comprendere che nel gergo delle
stalle si storpiasse in prò fenda.

Ma checché sia di ciò, quel che qui più c’im
porta assodare è che oltre prebenda e profenda, che
han finito col polarizzarsi tanto bene, avemmo un
tempo propenda, indigeno o gallicizzante che fosse;
e soprattutto che il francese ebbe ed ha propende.
Or dovette avvenire che là dove il francese è con
termine al germanico, propende divenisse * proviande
per ovvia etimologia popolare, tanto più facile a de
terminarsi in paese eccentrico e a contatto con altra
lingua, e di lì il verbo proviander ; e nome e verbo
si riflettessero nel ted. Proliant e proviantieren\ e
poi per influsso germanico provenda fra noi cedesse
il luogo a provianda. Il più arcaico ted. Profandt
rifletterebbe più genuinamente, anche pel non alte
rato genere femminile, il più genuino fr. provende.
Da questo il Diez traeva un altro più contratto vo
cabolo tedesco, die Pfrunde, la prebenda ecclesia
stica, che forse non si trae addirittura da PRAE-
benda perché Vii dovrà piuttosto muovere da un
pró{v)ende.

Poiché solo l’età non antica di provianda in Ita
lia, e la sua non usualità odierna, mi rendeva plau
sibile di ravvisarvi, inopinatamente, un recondito
francesismo dialettale inoculatoci dalla Germania, 
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volli accertarmi bene che il Dizionario non m’in
gannasse ; e chiesi a Isidoro del Lungo se negli ine
diti spogli dell’Accademia della Crusca non ve ne
fossero esempj più antichi, e se davvero il vivente
uso toscano conosca il curioso vocabolo : curioso an
che per la sua sterilità, non accompagnato com’ è
da un * provianda? e * proviandiere e simili. E il
del Lungo ha avuta la bontà di rispondermi: —
« Posso dirti che anche nello schedario Accademico,
come nel Dizionario Tommaseiano, il Messico di Fi
lippo Corsini (f 1706) e il Salvini (f 1728) fanno le
spese di quella parola. Più Ippolito Neri (f 1709)
col suo San Miniato, e Bartolommeo Corsini (f 1673)
col Catorcio d’Anghiari. Nel Tommaseiano hai
visto anche il Magalotti (f 1712). « Vive in Toscana »
dice il Tommaseiano; ma è da intendere con limi
tazioni : anzi alla tua tassativa domanda, se il toscano
vivente usa davvero questo vocabolo, rispondo sen
z’altro: No. Più esatto del Tommaseiano il Di
zionario Militare del Grassi: « Non è voce nobile,
ma è tecnica e dell’ uso »; con che mi pare la faccia
non comune fra gli scrittori, e d’uso solamente tec
nico. Egli poi al noto esempio del Corsini n’ ag
giunge uno del Montecuccoli, difetto di provianda ;
il quale è anche nel nostro schedario, con più altri
due pure del Montecuccoli, rinfrescati di nuova pro
vianda, e mancanza di provianda. E il Monte
cuccoli (f 1681) segna, a mio avviso, l’introduzione,
sotto le insegne imperiali e reali, di questa parola
nella lingua nostra: ossia, che noi l’avemmo noi,
non da noi loro, dal tedesco Proliant. Avverti
che anche quelli eroicomici l’hanno sempre nel signi
ficato militare. Ne estendono l’uso, il Magalotti
scherzevolmente alla provvista d’una merenda cam
pestre; e il Salvini genericamente a provvista, vet
tovaglia, traducendo con essa ^a, èScoSfj, dell’Iliade e
dell’odissea, e viatico di Persio. In quello del
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Corsini, canoe cariche di -provianda, l’originale del
De Solis ha canoas prevenidas ». — Gratissimo al
l’amico di così preziosi conforti, osservo intanto, an
cora una volta, a quali abbagli o ingenuità sia espo
sta la glottologia, allorché non è sollecita o non
ha la possibilità di ricorrere agli avvertimenti della
filologia. Ecco qui il Diez, del resto tutt’altro che
abituato a trascurarli, per non aver avuto questa
volta la premura o la possibilità di farvi capo, ac
cozzare senza più, in uno dei due differenti suoi ac
cenni, con vivanda lo spurio secentismo provianda
come un naturalissimo composto di quello !

F. d’ Ovidio.
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