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La TramontãnE e i SsólE

AƒƒórE, a v araccóntE una ≈torièƒƒE sul2 vèintE TramontãnE e ssui

SSólE.
Un dèi, igghj abbajàvEn tra llórE la TramontãnE e i SsólE: lé al dicévE

ch'aƒƒ'érE più ffòrtE dE lò£, lò£ i dicévE ch'igghj érE più ffòrtE dE lé, quand

i vvìdErE vEnirE um pEllE‚rèi tutt EmbacuccatE Ent un mantèƒƒE. I ddó

abbajò£ i ssE mì§ErE d accòrdE ch'aƒƒ'érE più ffòrtE quél ch'i ffóssE riusscitE
a ffar buttàr vìa ei ssó mantèƒƒE ai ppEllE‚rèi.

La TramontãnE al cuminciò a ssoffiarE fòrtE fòrtE, sèimprE più fòrtE,
ma più al soffiavE e ppiù ei ppEllE‚rèi i ssE tEnivE ≈tréttE ei ssó mantèƒƒE.
Ala fèi la TramontãnE ass arèi§E. AƒƒórE ei SSólE igghj appàrv En célE, i ss
accé§E sèimprE più, e dópp um pò ei pEllE‚rèi i bbuttó vìa ei ssó mantèƒƒE.
La TramontãnE (a)i dovéttE rEconósscErE che i SSól igghj ér più ffòrtE.

Nota!1!-!trascriviamo sempre i fonemi /Ei, Ou/ come èi, ò£ per omogeneità e
leggibilità: le realizzazioni fonetiche effettive di quei due dittonghi sono molto
varie, e non ci è parso opportuno moltiplicare a dismisura i diacritici. Invece, per
mostrare la scarsa presenza della lenizione delle consonanti non-sonore e della
riduzione di quelle sonore, indichiamo i due fenomeni solo dove si sentono in
questa versione, e ci comportiamo allo stesso modo per la cogeminazione (o
«rafforzamento sintattico») e per la riduzione del dittongo orale èi /Ei/.

Nota!2!-!sul vèintE anziché sui vvèintE è ovviamente un'infiltrazione italiana.


