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GERMANISMI NEL FRIULANO (GIUNTE AL PIRONA)

I secolari e strettissimi rapporti del Friuli con il confinante mondo germanico
e slavo hanno lasciato sulla parlata friulana tracce profonde. Il ladino del Friu¬
li ha accolto infatti, nella sua lunga storia, un elevato numero di voci germani¬
che e slave. Uno studio organico di questa duplice penetrazione lessicale non
stato ancora fatto'). In questo mio contributo mi limito a far conoscere una
cinquantina di germanismi friulani non registrati dal Nuovo Pirona (il grande
vocabolario friulano uscito nel 1935).

Lo studio scientifico dei rapporti tra Deutschtum e Friuli di enorme com¬
plessit e di avvincente interesse. Pur avendo soltanto sfiorato questo proble¬
ma, mi sembra che, per un corretto inquadramento dello stesso, sia opportuno
tracciare anzitutto una divisione in due grandi periodi: un'«epoca antica» (dal¬
la nascita dell'idioma friulano fino alla caduta dello Stato patriarcale, cio fino
al 1420) e un'«epoca moderna» (dal 1420 fino ai giorni nostri).

All'interno di questi due grandi periodi poi necessario fare altre distinzioni.
Nell'«epoca antica» si potrebbero distinguere: a) i germanismi pi antichi, gi

(1) Indicazioni bibliografiche (in ordine cronologico): U. Pellis, Die germanischen Elemente im
Isonzofriaulischen und grammatische Bearbeitung derselben , manoscritto inedito, presso la
Bibl. Com. di Udine [ la tesi discussa dal Pellis a Vienna; in parte rielaborata in alcuni articoli
pubblicati in «Forum Julii», Gorizia 1910-1913, passim]; E. Gamillscheg, Romania Germanica.
Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des Römerreichs, 3 voll., Berlin
u. Leipzig 1934-1936; G. Marchetti, Lineamenti di grammatica friulana, Udine 1952 [capitolo
dedicato al lessico]; C. Battisti, Cenni preliminari di un inquadramento del lessico friulano, in
«Studi Goriziani», XIV (1953), pp. 5-49; Antonietta Casarsa, Gli elementi germanici nel friula¬
no, tesi di laurea, dattiloscritta, Universit di Padova, a.a. 1953-1954, pp. XXV-121; G.B. Cor-
gnali, Scritti, in «Ce fastu?», XLI-XLIII (1965-1967), passim; W. Meyer-Lübke, Romanisches
Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 19684 , passim; A. Prati, Etimologie venete, Venezia-
Roma 1968, passim [richiami al friulano]; G. Frau, I nomi dei castelli friulani, in «Studi Lingui¬
stici Friulani», I (1969), pp. 257-315; G. Frau, Contributo alla conoscenza dell'elemento longo¬
bardo nella toponomastica friulana, in «Atti del convegno di studi longobardi», Udine-Cividale
15-19 maggio 1969; G.B. Pellegrini, La genesi del friulano e le sopravvivenze linguistiche longo¬
barde, in «Atti del convegno di studi longobardi», Udine-Cividale 15-19 maggio 1969, pp.
135-153; M. Iliescu, Le frioulan partir des dialectes parlés en Roumanie, Paris 1970 [capitolo
dedicato al lessico]; Claudio Bulfoni, Intrusioni della lingua slovena e tedesca nella parlata lo¬
cale di Gorizia, in «Iniziativa Isontina», XVI (1974), n. 1/60 genn.-apr., pp. 49-50 [con alcune
inesattezze]; Paola Crosilla, L'elemento germanico nel friulano di Ovaro, tesi di laurea, dattilo¬
scritta, Universit di Trieste, Facolt di lingue e letterature straniere con sede a Udine, a.a.
1976-1977. Richiami al friulano si trovano pure in H. Kuen, Der Einfluß des Deutschen aufdas
Rätoromanische, in «Ladinia», II (1978), pp. 35-49. Vedi inoltre V. Orioles [articolo su «alcuni
germanismi friulani» nella miscellanea in onore di G.B. Pellegrini, in corso di stampa]. - Que¬
sta nota bibliografica stata redatta e messa a mia disposizione dal prof G. Frau, che ringrazio
per la cortese collaborazione.
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assorbiti dal latino parlato nella Regione; b) le voci importate dai popoli ger¬
manici che occuparono il Friuli, soprattutto i Longobardi (568-773) e i Fran¬
chi; c) i germanismi assunti dalla lingua friulana durante l'esistenza dello Stato
patriarcale (1077-1420), tenendo ben presente che fino al 1251 i Patriarchi furo¬
no tutti, o quasi tutti, tedeschi. Per quanto riguarda l'«epoca moderna», chia¬
ro che il Friuli non ha cessato di arricchire continuamente il suo lessico con
prestiti germanici, malgrado il fatto che dal 1420 al 1797 una vastissima parte
della Regione fosse soggetta alla Repubblica di Venezia. Nell'ambito dei ger¬
manismi «moderni» ci sembra opportuno considerare come entit in qualche
modo autonome: a) le voci entrate durante il cinquantennio del Regno Lom¬
bardo-Veneto (1815-1866): si tratta soprattutto di termini militari, molti dei
quali compaiono in questi nostri addenda ; b) le voci proprie ed esclusive del
Friuli goriziano (austriaco dal 1516 al 1918), alcune delle quali si trovano
ugualmente nell'elenco che segue; c) le voci proprie della comunit degli emi¬
granti (fornaciai, lavoratori delle ferrovie, muratori, ecc.), assai numerosa e
vivace nelle terre tedesche dal 1870 c. fino alla prima guerra mondiale. Anche
di questi particolari germanismi le nostre «giunte» offrono un bel campionario.

alpestoc [alpestk], sm.
Il vocabolo friulano stato mutuato direttamente dalla parola tedesca A 1 -
p e n s t o c k , «bastone da montagna, bastone alpino». Mentre l'italiano ri¬
prende questa stessa voce limitandosi a sostituire l'iniziale maiuscola con la
corrispondente minuscola («alpcnstock»), il friulano ha eliminato la consonan¬
te nasale e, accanto alla forma prevalente alpestoc, conosce anche la forma
meno usata alpistoc.

«furnit di un alpestok / o margi su par Fielis» «Zaneto 12/9/1926); - «cui sci
traviars la schene, / scarpöns di vr alpin, / cui alpestoc tes grifls» (Zaneto
12/4/1931); - «e vie cu l'alpestc, cui firs tai pis (Fruch 1949, p. 167);
-«gjbernis, alpestocs e baionetis» (Brusini 1962, p. 27); - «e po cui alpistoc»
(Brusini 1970, p. 92); - «e Valpistoc caijudi» (Mattioni, sonetto 346).

alustig [alustik], agg.
L'aggettivo tedesco lustig fa capolino qua e l nelle parlate friulane, assu¬
mendo colorature diverse. Secondo il Marchetti (1952, p. 41), esso conservereb¬
be il significato di «allegro, mattacchione». Nelle prose del Gortani (1904, p.
15) leggiamo un s lustig!, «su, presto!». In M. Ucel (1973, p. 180) troviamo
invece l'espressione metisi lustig che, dal contesto, va intesa come «mettersi in
ghingheri, vestire a festa»: «Meni al sa l ch'o voi, e al sa ancje s'al merte ch'o
mi si metüt lstic». Sembra tuttavia che lustig, o meglio alustig, venga usato
prevalentemente con il significato di «brillo, allegro», «disps, Zuan al tornave
alustic, malsigr su Iis gjambis» (Forte 1974, p. 165); - «chs quatri creaturis
ch'a si strenzevin tes cotulis di Miute, se lu viodevin alustic» (Forte 1967, p.
100). Cfr. anche il glossarietto di M. Forte (1974, p. 177).
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amirai [amir:l], sm.
Da A dm irai, «ammiraglio». uno dei numerosi termini militari che il
friulano ha assunto dal tedesco. Si usava, e probabilmente si usa ancora, nel
Goriziano. Vuk 1864, p. 5.

aptac! [aptk], esclam.
Deriva evidentemente al comando militare austriaco habt acht!, «atten¬
ti!». Ne ho trovato una sola attestazione letteraria (Blanc 1892, p. 21).

befel [befél], sm.
piuttosto strano che il Nuovo Pirona non registri questo germanismo, pene¬

trato nel friulano durante il secolo scorso e diventato presto di uso comune. Si
tratta quasi certamente di un prestito di origine militare, risalente al periodo
del Regno Lombardo-Veneto. Il befel friulano conserva il significato di «ordi¬
ne, comando», ma ha assunto anche il senso di «intimazione, ingiunzione» e,
soprattutto, di «lavata di capo, ramanzina».
«si spietave di di in di il befel di consegnä Iis cjampanis» (Londero 1966, p.
14). Qui befel vale «ordine».
«la ghative grzie / e il befel da finanzts» (Cadetti 1920, p. 71). Qui befel vale
«intimazione».
<<j dunchie un befel [in corsivo], j une filade anchie par lui» (Gortani 1904,
P. 19); - «cui disiai che no mrtin / i siei plui durs befi [del parroco], / Iis
feminis che puartin / e trasparnz e vei?» (Zaneto 7/8/1921). In questi due passi
befel significa «ramanzina».
Da segnalare le locuzioni f un befel, sun un bon befel, sint il befel: «vin scu-
viart che son in relazion cui general nemi...e i vin fat un befel...!» (Marioni
1927, p. 115); - «fat un befel ai paris / che lassin la lör prole, / intani de la fun-
zion, / che corri a rompi scarpis /par fa salt il balon» (Zaneto 20/12/1931); -
«che vipare di mari / lu fronte cun brut cei / e sburtant su i ciavei / i sune un
bon befel» (Zaneto 22/6/1930); - «lu prei, cuanche i ven donge / che i suni un
bon befel» (Zaneto 3/4/1932); - «brut vilan! Cum al sintar il befel. Ise ma¬
niere di compuartsi?» (Pellarini 1930, p. 48); - «a risci di sint el befel dal
capelan» (Smaniotto 1963, p. 69).
Cfr. inoltre Zaneto 21/10/1923 e 16/11/1924; Londero 1974, p. 124 e 176; Bellina
1976, p. 55; Ciceri 1968, p. 11.

cavalerist, sm.
Termine militare, da Kavallerist, «soldato di cavalleria, soldato a caval¬
lo, cavaliere, cavalleggero». Attestato dal Vuk (1864, p. 74).

clanfar [klnfar], sm.
Il vocabolo, gi in uso a Gorizia, designa l'artigiano che fa oggetti di latta, cio
lo «stagnaio» o «lattoniere». un evidente prestito da Klampfer (usato
localmente al posto di klamper, vd. Schatz 1955, p. 337), Vuk 1864, p. 128. Il
Nuovo Pirona (p. 159) registra l'antico germanismo clanfe, termine tecnico che
significa «grappa» (spranga di ferro ripiegata ai capi, per collegare pietre, lavo¬
ri in muratura o altro), ed di uso abbastanza comune.
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clincar [klmkar], sm.
Anche sclincar e clingar. Voce gergale e scherzosa, usata specialmente al plu¬
rale, «soldi, quattrini».
«no ai nancje un clincar sot di me» (Ciceri 1968, p. 14); - «la Filologiche [...] a
pretini che si scrivi cemüt che ül jé, seno nuje sclincars («La Patrie dal Friül»,
luglio-agosto 1981, p. 7); - «ma l'uman, zueand di picugne, / al met dar l'ajut
di Din ; / cussi il mar nus glot i clingars /e i Venezians si pjn el fiu...» (poe¬
sia inedita di G. Comelli).
Mi sembra evidente il legame con la radice del verbo klingen; si pensi
anche alla locuzione mit klingender Münze, «(pagare) con moneta
sonante».

concipist [koncipist], sm.
Dal desueto termine burocratico austriaco K o n z i p i s t , «impiegato di con¬
cetto». Di uso specialmente nel Friuli orientale, fino alla caduta dell'Impero.
«un concipist, praticant di concet» (Vuk 1864, p. 81); - «sai lei, scrivi, soi con-
zepista» (Filli 1857, p. 59).

cost, sm.

In un passo del Filli (1858, p. 31) leggiamo: «amand di viodi scuelars ator la so
taula, dava a diviars di lor l'alogio e il cost». Qui cost significa «vitto» e si col¬
lega evidentemente al tedesco die Kost. Nel suo Vocabolario Friulano
(1871, p. 81), Jacopo Pirona registra vivi a cost, «stare a dozzina, vivere in pen¬
sione». Dal canto suo, il Vuk (1864, p. 223) riporta paron di cost, parona di
cost, «padrone della pensione, padrona della pensione». Sempre secondo il
Vuk (loc. cit.), nel friulano goriziano il «dozzinante» o «pensionante» o «con¬
vittore» veniva chiamato costir (al femminile costira).

craizar [krjdzar], sm.
Anche craizer e craisar. Il Kreuzer, da cui deriva la voce friulana, era il
vecchio «soldo austriaco». A livello popolare la parola viene ancora usata al
plurale con il significato di «soldi, quattrini». Il friulano craizar si adopera sol¬
tanto al singolare per significare appunto «monetina, solderello, soldino, soldo,
centesimo».
«par cualchi opare o iniziative nostrane, Lui noi smole un crizar» (Marchetti
1966, p. 73); - «senze un craizer te sachete» (Brusini 1970, p. 30); - «senze
mai un crizer te sachete» (Brusini 1970, p. 16); - «no i nancje un craisar te
sachete» (Ciceri 1968, p. 15).

crofe, sf.
Il Krapfen , com' noto, una frittella di pasta, con lievito di birra, che
contiene uno strato di marmellata. Gli italiani semplificano spesso la parola
tedesca scrivendo «crafen»; e la traducono alle volte con «bomba» (sorta di
pasta dolce che si frigge). Da notare, nella derivazione friulana, l'assunzione
del genere femminile: la crofe.
«si gjavin des sportis sentz su la jarbe / chés crofis, chés tortis, chéi dólz di
siór barbe» (Comelli 1972, p. 39).
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Il vocabolo si trova attestato anche in «Patrie dal Friül» V, 1950, n. 6, come
pure da A. Ciceri 1968, p. 16: «crofe, sfi, frittella, dolce di carnevale». Secondo
il Nuova Pirona (p. 1358), la parola stata rilevata nel territorio di Bicinico
con il significato di «rigonfiamento».

cuchil [kkil], sm.
Dal tedesco dialettale K u c h 1 (diminutivo di K ü c h e) derivata la parola
friulana, che sta a indicare «il luogo dove in Germania i fornaciai cuocevano
la polenta, e anche il dormitorio» (M. Forte, informazione orale). Insomma la
«cucina» o il «cucinino».
«une polente [...] che Santo Pici! ti dave dongje tal ciichil» (Secco 1972, p. 15);
- «fin che dal cuchil une vös 'e sberl: 'Base [polenta],... base! 'E je cuete!'»
(Forte 1974, p. 82); - «dopo no jerin stadis zornadis serenis tal cchil» (Forte
1967, p. 30).

droghist, sm.
Variante goriziana del pi comune droghir, «droghiere», attestata dal Vuk
(1864, p. 97). Discende evidentemente dal tedesco Drogist, che a sua volta
proviene dal francese droguiste.

elbai [elbj], sm.
E la «stella alpina»; e si tratta chiaramente di un adattamento di Edel¬
weiß.' La parola friulana viene registrata per l'alta Carnia dall'ASLEF
(1.120). Il poeta D. Zannier (1976, p. 442) la usa nei suoi versi: «lass l'elbi, /
steinte alpine che le pare il cret». Tuttavia elbai non ancora entrato nell'uso
comune; in friulano la «stella alpina» viene chiamata anche stele di mont e,
con un brutto neologismo, steinte alpine.

fajar [fjar], esclam.
Dal comando militare Feuer, «fuoco!». Attestazione letteraria in Dondo
(1869, p. 63): «eco l'imperator / si avanze cun gran aer, / e 7 cighe come un
orcul: Patatacc! / Presintir! ale! faer!». Qui troviamo le forme cividalesi aer /
faer, che corrispondono alle pi comuni ajar /fajar.

feld-pater [feltpter], sm.
Cos durante il secolo scorso veniva chiamato nel Goriziano il «cappellano
militare». Lo apprendiamo dal repertorio del Vuk (1864, p. 320): «Regiments-
capellan, (Feldkaplan) / cappellano militare / capeln militr, (un feldpater)».

fenig [fnik], sm.
Da Pfennig, «centesimo di marco, pfennig; (famil.) baiocco, quattrino,
soldo». Leggiamo fnics, «soldi», in Zaneto 27/3/1921, e in qualche altro auto¬
re; ma la voce piuttosto rara.

fertig [frtik], inter.
Nelle locuzioni po fertig, e fertig, «e basta, poi basta, e amen, ed finita».
«la famee moderne no j numerose: un canai o doi e po fertic» (Bellina 1976,
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p. 41); - «vele la volp...Ehi, fermiti / Voln sint un par, / ma a curt...ancie di
te; / po fertic, contadini» (Zaneto 5/1/1930); - «che anzit, mi bute une grampe
di strane e fertic ali» (Bellina 1978, p. 70); - «due' sot Tumiec e fertic» («Int
Furlane» 1980, n. 12).

fire, sm.
L'etimo evidentemente il tedesco Führer, del quale il vocabolo friulano
conserva soltanto il significato militare di «capo, comandante».
«tu fire e j caporal.» (Blanc 1892, p. 21); - «cialin i mucs, barbotin: /[...]/ Si
supliche, si pree / e un fire nus concéd / di continu la marcie» (Zaneto
15/9/1929); - «un Fire si rimpine / sul jet di un puar veciut: / 'Folre stare slo-
fen [...]'» (Zaneto 9/11/1930.

glasar [glazar], sm.
Da Glaser, «vetraio». Sembra che questo trasparente germanismo fosse
usato soltanto nel Goriziano. Vuk 1864, p. 158. Il friulano possiede anche la
voce di origine latina vedreär (J. Pirona, 1871, p. 462).

lasimpon [lazimpón], sm.
Durante il secolo scorso un numero cospicuo di friulani lavorarono alla co¬
struzione delle grandi ferrovie europee ed anche extraeuropee, non esclusa la
Transiberiana (cfr. «Sot la nape», 1964, n. 3-4, pp. 48-54). Da Eisen¬
bahn, «ferrovia», derivato appunto questo lasimpon che, perdendo il si¬
gnificato originario, venuto acquistando il valore, generico e favoloso a un
tempo, di «terre tedesche, paesi oltramontani, terre d'emigrazione, terra stra¬
niera».
«simpri sparagn béz e ligrie in chs anadis di Azimpon» (Forte 1974, p. 131;
cfr. anche p. 177); - «Vom ch'ai tornave dal laisimpon» (da una lettera del Sig.
Primus, emigrante friulano a Thionville, a «La Vita Cattolica», Udine, 24 ot¬
tobre 1981).
Lasimpon intitolata una poesia di Renato Appi (1975, p. 41), che parla di un
emigrante (muratore). Letaris dal Lasimpon si chiamano le lettere che il pub¬
blicista friulano Angelo Pittana invia mensilmente dal Canton Ticino, sua pa¬
tria adottiva, al periodico udinese «Int Furlane».

lasimponar [lazimpónar], sm.
Da Eisenbahner, vecchia forma austriaca di Eisenbahnarbeiter.
Pu significare sia «emigrante in terra straniera; emigrante stagionale» sia, con
pi aderenza all'etimo, «ferroviere, lavoratore delle ferrovie».
«i zovins eh'a jerin stz lasimpnars in Austrie, sul Cragn, in Tirol» (Virgili
1957, p. 181); - «Tojo al domand a un lasimponar: 'Ise eheste la gär [in corsi¬
vo nel testo] di Udin?'» (Brusini 1970, p. 13).

marchir, sm

Dal vocabolo Markierer deriva questa voce friulana che fa parte della
terminologia del biliardo e significa «marcatore di punti». Vuk 1864, p. 249.
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marsial [marsjl], sm.
Da Marschall, «maresciallo».
«il Marsciäl Tito al vül Triest» (Zaneto 29/12/1946); - «si presente / su l'uss il
sior Marsiäl (Zaneto 12/10/1924); - «el marsil dai carabinrs» (D'Orlandi
1962, p. 16). Nel suo Dizionario (1864), il Vuk registra gran marscil (arcimar-
scil) (p. 113 ), feldmarscil (p. 123) e gran marscil (p. 166).
Accanto alla voce germanizzante, il friulano possiede anche delle forme desun¬
te dall'italiano «maresciallo». Cos il Nuovo Pirona (p. 570) riporta marescil,
mentre in altri testi leggiamo marassidi («Patrie dal Friül», II, 1947, n. 4; Lon-
dero 1974, p. 163).

mrghin, sm.
Da morgen. Compare nella locuzione cap il morghin, «mangiare la foglia,
capire il bergamo».
«e Rico, ch'ai veve capit il morghin, ti fat dietro-front» (Secco 1972, p. 16).
In altra espressione pure gergale (Bonini 1898, p. 20), morghen sta per cül,
«culo» (cfr. Nuovo Pirona, p. 617).

mos, sm

Anche mos di bire (Forte 1967, p. 16), «boccale da birra». Dal tedesco Maß.
Marchetti 1967, p. 20; Ciceri 1968, p. 24; Forte 1974, p. 181. Cfr. inoltre l'arti¬
colo di Luigi Ciceri, I mos di Monico, in «Sot la nape», XVIII, 1966, n. 2-3,
pp. 47-54, con 10 illustrazioni.

mussain, [musjn], avv.
Dalla locuzione muß sein, il friulano ha derivato l'avverbio mussain,
«necessariamente, per forza, giocoforza», che solitamente precede il verbo o
il soggetto, ma pu valere anche come esclamazione. Gli esempi seguenti, tutti
di Zaneto, mostrano come mussain viene efficacemente usato nella lingua
viva:
«ma i nevöts, mussain, e scugnin, /par bagn il budiel zentil, / but für ciartis
di mil» (23/1/1944); - «baste che i predis fasin / in Glesie il lör dov, / di für,
in pet a noaltris / mussain n di tas» (24/3/1946); - «mussain il Predi - devi
sta cuzzo / par no cuistasi - la pereson»; - «cui ventisi che al spire / al togie
di adatasi: / muss-in! cence lagnasi...» (6/6/1926); - «mi tocie rim in presse!
/ Mussin, sior Diretör; / al sa che a Pasche i predis / son simpri intun lavör»
(3/4/1932).
Simonutti (1878, p. 41) usa mussain come sostantivo: «podes tignissi in bon, /
che ses tornas al jessi di nazion, / dopo che nolens volens par tang ain / ses
stas soggez al codis del muss sain». Cfr. anche Ciceri 1968, p. 24 («mus-
sgn!»).

nics [ni'ks], agg. indef inv.
Da nichts, «niente»; ma in friulano si usa solo davanti a un sostantivo,
come bene risulta da questi due excerpta:
«nics cjamesis, fradi gno» (Driulini 1955, p. 13); - «nix dungie Iis bandieris /
dei Circu Giovami» (Zaneto 10/6/1923).
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niderlec [niderlék], sm.
Si tratta di un germanismo collegato con la radice del verbo niederle¬
gen. Cfr. il ted. tirol. niderleg, niderläg «Warenlager» (Schatz 1955, p. 451).
«une volte la muart no veve tante fantasie. E jere une robe pusitive, un nider-
lc di paj» (Brusini 1970, p. 47).
Qui niderlec, come lo stesso Brusini mi ha gentilmente spiegato, significa «da¬
zio, tassa».
«il discjari la robe e il toma a cjarile sul cjar al jere dit: Niderlech. E cussi
ancje la concession dade 'e Comune di scuedi il dazi 'e jere clamade: Nider¬
lech» (Londero, ne «La Vita Cattolica», Udine, 28/1/1978).
Secondo il Marchetti (1952, p. 40), l'antico vocabolo, che egli scrive inderléc,
significa «scarico delle merci di transito presso una muta [ufficio daziario]».

paifs!, esclam.
Ordine militare; in italiano «riposo!». Dalla locuzione bei Fuß.
«lor doi lu ubidisciti in botte, fasind cun dut sussiego un biel paifuss [in corsi¬
vo nel testo]» (Gortani 1904, p. 18).

plonche [plnke], sf
Dal tedesco Planke, «asse», deriva il friulano plonche, che ha assunto il
significato di «steccato».
«tra une cjamare e chea/tre 'e jere nome une plonche sutile di breis» (Risultive
1951); - «a/ore 'e tac clostris, lochez e cjarandis e spaltadis e plonchis» («Pa¬
trie dal Friül», I, 1946, n. 34); - «n tiradis s sbaradis e trincerons e plonchis
e palizzadis» («Patrie dal Friül», III, 1948, n. 6); - «une plonche di stechis 'e
siaraxe di ogni bande la cjvile» («Patrie dal Friül», VI, 1951, n. 5).
La dott. Ciceri (1968, p. 27) definisce plonche in questo modo: «staccionata,
parapetto in legno, attorno al tavolato (brer) dei balli all'aperto». Marchetti
(1967, p. 22) d di plonche questa spiegazione: «assito o parete di assi che si
costruisce fra una vacca e l'altra, perché non si azzuffino nella stalla, o comun¬
que parete di separazione nell'interno di un ambiente».

prenar [prnar], sm.
Significa «fuochista» e deriva evidentemente da Brenner; ma interessan¬
te notare che nel tedesco moderno il «fuochista» der Heizer.
«Iis musis dai omps si tenzin di ros e di viole come che dai prnars denant il
cchil» (Brusini 1977, p. 85); - «ehest an il secont prenar noi just» (Forte
1974, p. 48).
Cfr. anche Marchetti 1952, p. 41; Ciceri 1968, p. 27; Forte 1974, p. 48.

presentir!, esclam.
Dal comande militare presentiert; in italiano «presentat'arm». I testi
letterari sono ricchi di esempi:
«e il Bifolc cui stombli in man / ti far gnuv presentir [alla pioggerella]» (Broili
1847, p. 73); - «e 7 cighe come un orcul: Patatacc! / presintir! al! faer!»
(Dondo 1869, p. 63); - «voce interna (con tono secco, marziale): Guardavoi!
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Presentir!» (Marioni 1927, p. 112); - «j' clan il bon giorno al lor comandant [...]
e po j fasin tant di presentir» (Gortani 1904, p. 17). Inoltre Blanc 1892, p. 21.

prossac [prosk], sm.
Da Brotsack, «tascapane».
«bajül o prosac, e avanti pai moni» («Patrie dal Friül», I, 1946, n. 7); - «scja-
fojz sot il pés dal prossac e dal bajül» («Patrie dal Friül», I, 1946, n. 44); -«al
in man la valis dai pezzoz, e il prossac dai imprese' su la spale» (Ucel 1973,

p. 172).
In questi esempi il significato di prossac tende a coincidere con quello di rus-
sac, «zaino» (cfr. anche Marchetti 1952, p. 41).

proviant, sm.
il tedesco Proviant, «(mil.) provianda; viveri, provvigioni, vettovaglie».

Germanismo raro, usato dallo squisito poeta Steffneo (1837, p. 24): «mil ba-
lez, mil ziravoltis / fas in arie la Pavee, / al contrari l'afpessee / l che spere
mior proviant».

recrt, sm.
Accanto a questo germanismo, che ripete tale e quale il termine tedesco R e -
krut, «rcluta», il friulano usa anche la forma italianizzante reclte, sf. («se
des recltis / o discors» [Broili, MS 356/21 nella Bibl. Com. di Udine]). Da
notare che anche in italiano la parola era parossitona: «reclta». Il germani¬
smo recrt, di uso Goriziano, registrato dal Vuk (1864, p. 318).

reesum! [reksum], esclam.
Comando militare, da rechtsum kehrt!; in italiano «dietro front!».
« l'ha comandat rexum [in corsivo nel testo] a chei vuerrirs, e ur ha mos trat la
puarte» (Gortani 1904, p. 20); - «capitano (a Mika): 'Rechts-um' (Mika fa il
dietro front)» (Marioni, 1927. p. 117).
Cfr. anche «Patrie dal Friül», VII, 1952, n. 8.

repetr, sm.

Germanismo scherzoso con il significato di «replica, bis». Va collegato eviden¬
temente con il verbo repetieren.
«a cene, ripitir di polente» (Secco 1974, p. 36).

ringhespil, sm.
Dall'austriaco Ringelspiel, «giostra, carosello». Questo germanismo di
uso nel Friuli orientale.
«oh! ve' l un ringhen-spil!» (Mazzon 1972, p. 98); - «lavin a mensi sul rin-
ghispil, chel cu Iis ciadenis» (Spangher 1974, p. 86); - «il ringhilspil dal Meni /
cun quatri cjavaluz, / si dj un solt al Meni, / al mene due' i fruz» (filastrocca
popolare, gentilmente comunicatami da G. Nazzi). Nel Friuli centrale la «gio¬
stra» viene chiamata cavalarice e, pi raramente, biloi.
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russac [rusk], sm.
Da Rucksack, «zaino».
«il grs russac te schene» (Zannier 1972, p. 127). Anche in Marchetti 1952, p.
41.

slofin [slfin].
Solo nella locuzione familiare a slofin, «a dormire, a nanna, a letto». Da
schlafen.
«l a slfin» (Marchetti 1967, p. 27); - «e po' rosari e sii a slfin» (Virgili
1957, p. 58); - «va a slofint e cr di sud» (Bellina 1977, p. 97); - «soresere si
va a slofint» (Bellina 1977, p. 114).
Il Nuovo Pirona (p. 1054) ha soltanto le forme slfegn, slfenc e slfen, che
stanno comunque ad attestare la vitalit del prestito lessicale.

slucj [sluk], sm.
Germanismo abbastanza diffuso, da Schluck, «sorso».
«'e bf un sluc, po un altri, un altri [di vino]» (Londero 1974, p. 99); - «qual¬
che sluc di vin o di pets» (Spangher 1974, p. 84).
Esiste anche il verbo sluca, «sorseggiare», che probabilmente non proviene dal
verbo schlucken, ma stato costruito sopra il sostantivo sluc.
«par slucsi un munzül o une flascjute di sgnape» (Gioitti 1967, p. 63).

sluc2 [sluk], sm.
Questo secondo sluc deriva invece da Schlucht, «forra, gola; (Abgrund)
precipizio, baratro, voragine». Ne ho trovato una sola attestazione in Londero
1973, p. 9: «si viodevin agars, slucs e ingjs».

smecä, v. intr.
Deriva da schmecken, nell'accezione popolare di passen. Significa
pertanto «piacere, andare a genio, andare, garbare», e viene usato soprattutto
in frasi negative.
«Iis sioris si svantavin / che, quant che ur smecave, come un abit massries
gambiavin» (Fabbro Durisotti 1977, p. 37); - «e se no ti smeche di l a scuele,
parc no imparistu almancul un mistr?» (Bellina 1977, p. 20); - «sicheduncje
no ti smeche nancje il fen ?» (Bellina 1977, p. 130); - «Pieri al tas. No j smeca¬
ve la pulitiche» (Zannier 1977, p. 19); - «a mi no mi smeche par nuje certe reli-
gjon» (Londero 1968, p. 25).
Altri esempi dell'uso in «Patrie dal Friül» (I, 1946, n. 41; V, 1950, n. 17; X,
1955, n. 13-14); in Virgili 1957, p. 207; in Menis 1976, p. 30; ecc. Cfr. anche
Ciceri 1968, p. 33.

snait [snjt], sm.
Germanismo di larghissimo uso, proveniente dalla voce die Schneid,
diffusa in area bavarese, sveva e austriaca, e corrispondente al tedesco lettera¬
rio Mut o Tatkraft.
Lo snait friulano pu significare «agilit, scioltezza» («ma mi mancjn Iis armis
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e il cjaval / e soredut il snait mi mancje e la ligrie, / la ligrie salvdie dai Co-
sacs» [Brusini 1973, p. 24]); pu significare anche «disinvoltura» («Iis frutatis
di une volte no vevin il snait di chs di cum» [Gioitti 1967, p. 3]); significa
inoltre «bravura» («dasp, cui gno snait, o vuadagnarai un slac di béz» [Belli¬
na 1977, p. 31]).
Altri esempi: Forte (1967, p. 72; 1974, p. 40 e 145); Ucel 1973, p. 98; Zannier
1977, p. 54; Michelutti 1972, p. 26; «Patrie dal Friül», XII 1957, n. 1-4; «La
Vita Cattolica», 11/6/1977; ecc.
Cfr. inoltre Marchetti 1967, p. 28; Ciceri 1968, p. 32; Forte 1974, p. 184.

sproc [sprk], sm.
Da Sprache. Il germanismo sproc viene usato perloppi con il significato
di «parlantina, facondia» («no biel omp, [...] Ma ce pevar! E ce ande, e ce
sigurezze, e ce sproc, e ce intraprendenze cu Iis feminis!» [Marchetti 1965, p.
146]; - «al fevele cence nissune sudizion dai capos de nazion giudaiche, e cun
plui sproc di prime» [Londero 1972, p. 25]).
Pu significare anche «discorso, parole» («la int a jere bielz preparade a sinti,
la domenie dopo, ehest sproc: 'O scuen [...]'» [Bellina 1976, p. 146]). Ha preso
inoltre il significato di «detto, sentenza» («chei che no cognossin l'origjn di
ehest sproc f'Quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini']» [P. Londero, in
«Int Furlane», 1977, n. 5]).
Cfr. anche Marchetti 1952, p. 41, e 1967, p. 28.

stancol [stankól], sm.
Proviene da Steinkohle, al pari dell'etimo, significa «carbon fossile, an¬
tracite, litantrace».
«un odor bas e gherp di stancol» (Forte 1974, p. 110); - «Iis paladis di stancol»
(Forte 1974, p. 21); - «'o soi un toc di fiär e di stancol» (Virgili 1964, p. 47).
Cfr. inoltre Marchetti 1952, p. 41; Ciceri 1968, p. 34; Forte 1974, p. 184.

stocaus [stokus], sm.
Stockhaus significava un tempo Kerker, cio «carcere, prigione». Il
germanismo friulano ha il valore semantico di «guardina, camera di sicurez¬
za».

«allore in arresi la Meneatte a viste!...su lustig!... in tei stocaus !» (Gortani
1904, p. 15); - «Vipau (al capitano): '[...] Che 7 compagni il presonir in tei
stokhaus e c'al mi spieti l!» (Marioni 1927, p. 117).

stuz [stts], sm.
In tedesco Stutz(en) o Stutzbüchse indica un fucile corto (Stutz
da stutzen, «raccorciare») e si pu tradurre in italiano con «moschetto». Ger¬
manismo raro, che trova un'attestazione nel poeta udinese Toni Broili (1849,
P. 7): «e cu Iis spadis si faran des sapis, /cun stuz e bajonetis tantis grapis».

tachil [tkil], sm.
Dalla forma regionale D a c h 1, diminutivo di Dach, «tetto». Maria Forte
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(1974, p. 185) spiega questo germanismo, importato dai fornaciai, come «tet¬
toia intorno alla fornace».
«la fieste di San Pieri [...] 'e jere stade preparade sot il tachil a ps pas dal
lodar» (Menis 1976, p. 39); - «Er [Herr] Seffer al veve puartt la so panze spa-
tussade fin ta l'ombre dal tchil e al veve dt cunvigne ai fornasirs» (Forte
1967, p. 30).

tus, sm.

Da Tusche, «inchiostro di china». Vuk 1864, p. 400. Non sono in grado di
dire se questo germanismo, gi in uso nel Goriziano, sia ancora vitale.
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