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Ii dialetto di Roveredo di Mesolcina

in

NUMERALE

Numeri cardinali: vun (f. vuna), duu (f. do), tri (f. tre), quatro, ciunq,
sees, sett, vott, neev, dees, vondes, dodes, tredes, quatördes, quindes,
sedes, dersett, disdott, disneev, viint, vintun, vintiduu..., trenta, trentun,
trentaduu..., quaranta, quarantun, quarantaduu..., cinquanta, sessanta,
settanta, anche zetanta, votanta, anche otanta, novanta, ceent, centvun,
eentduu..., duceent, treceent..., mila, domila, anche dumila..., desmila,
centmila, om milion. — A te 'n darö ne vun, ne dees, ne miga. Cüntom
miga su centmila stori. I milion i ai caga miga giü i asen.

Numeri ordinali: prim, secöond, teerz, quaart, quiint, sest, setim,
otaav, nono, decim, ventesim, centesim, milesim, ecc.

Collettivi: el paer, la triena, la quatrena, la cinquena, la sesena, la
setena, la votena, la desena, la dodesena, la quindesena, la vintena, la
trentena, la centena. — Dem 'na triena d'eev, datemi un tre uova. E
ghera geent 'Na mugia: 'na desena de bastruch, c'era gente Si, molti
(un mucchio): una diecina di ragazzacci. Chest an in la vigna a go de me-
tegh deent 'na bona centena de pal (pali).

Collettivi con significato particolare: el duett, el tridov, (triduo),
la novena, la donzena, anche la dozena, la quarantena. — Doman la sco-
mencia (comincia) la novena de la Madona. I eev i ai veend domä (sola-
mente) a donzen. L' ä face la quarantena a l'ospedaa.

II pronome e avverbio EGH

Egh e una particella pronominale o avverbiale atona, spesso pleona-
stica, che torna di frequenter Egh e chell che 'gh e, c'e quello che c'e,
e succeduto quello che e succeduto. Preceduta o seguita da vocale o da
liquida perde 1' e, riducendosi al solo suono gutturale gh, si fonde con la
preposizione o col pronome, magari con due pronomi o almeno due par-
ticelle pronominali: el 'gh e: elgh e, c'e, l'ho, l'ho preso; en 'gh e: engh e,
ce n'e; a 'gh el do: agh el dö, glielo dö; te 'gh el (te 'gh '1) de, tegh el de,
glielo dai; Teghel, te 'gh '1 e imprometü: tegh '1 e imprometü, compra-
glielo, gliel' hai promesso.

Proclitica la particella si fonde si coll'ausiliare essere, che nella terza
persona del presente deH'indicativo si sarebbe tentati di scrivere e ghe,
c'e, invece di egh e. Col verbo avere, nel senso di possedere: veegh, si e
fusa perfettamente, tanto che si coniugherä: mi a gö, (ti te ghe, lu el gä),
mi a gaieva, mi a garö, ma a garia, che mi a gabia (gäbiega), che mi a
garissa (garissega).
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La particella ora e usata quale pronome personale in funzione di com-
plemento di termine (gli, le, loro): Cüntegh su 'na storia, raccontagli (-le,
loro) una storia — se dal discorso non emerge trattarsi di un maschile o di
un femminile, di un singolare o di un plurale, si ripeterä il pronome e

nella forma tonica: Cüntegh su 'na storia a lu, a le, a lo —; ora corri-
sponde al ci pronominale o avverbiale dell'italiano del popolo: Mi a cui
rob ile agh creed miga, io a quelle cose (Ii) non (ci) credo; Agh de deent
vu al mat lo imboccate (ci date dentro) voi il ragazzo Diigh deent
anga ti la toa, di(cci dentro) anche tu la tua (opinione); — e corrisponde
al ci dei verbi quali farci: faagh, starci: staagh, volerci: voliegh — Egh
uä de faagh dre al malö, bisogna (egh uä: ci va, ci vuole) curare (farci
dietro) il malato; Steegh dre ai cauro, custodite (stateci dietro) alle capre;
Lagh uä pe tuta, perö la ci vuole poi tutta, perö

PRONOME

Pronome personale

La seconda persona del plurale, voi, ha due forme: voialtri e vu.
Voialtri e il plurale di tu, vu la forma di cortesia o di rispetto che si usa
quando si parla a persone di riguardo o che non si conoscono, ma par-
ticolarmente ai vecchi: Vu, landama, a podarissov (potreste) propi dii se
a go reson o miga. Chi eh' a si vu, scioor, ch' av o mai vist de sti paart
Vu, Carlin, a garissov (dovreste) de fam la grazia de parlaagh vu al me
noot (nipote).

L'uso del vu, almeno quale forma di cortesia, va cedendo sempre piü
al lu, le, purtroppo.

I pronomi personali si presentano nelle due forme: la tonica e l'atona.

a) Quale soggetto.
forma tonica forma atona

mi a
ti te
lu, le el, 7,
nun om
voialtri a
vu a
lo i

La forma atona piü che vero pronome va considerata particella
pronominale che accompagna sempre il verbo, fuorche nell'imperativo
seconda persona singolare, prima e seconda persona del plurale: giuga
(giuoca), giughem, giughee, non perö della terza singolare e plurale :

el, la giuga o, meglio, giüghega, i giuga, giüghega.
Le due forme si usano, come nel francese, una con l'altra, ma a dif-

ferenza del francese nel dialetto roveredano posson venir accoppiate senza
che la forma tonica si risenta tonica se non particolarmente accentuata
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dalla voce: Mi a vaagh (vado) o a vaagh; lu el scriiv ai so (suoi) o el
scriiv ai sd; vu a mangiee tropp o a mangiee tropp.

Nella frase interrogativa la forma tonica di solito o cade via o si
pone dopo il verbo: Te parla o te parla miga Te parla o te parla miga,
ti Mi Mi a tasarö. — I va o i va miga I va o i va miga, lo Lo i
narä de sicuur, av el (ve lo) diich (anche disi) mi.

b) Quale complemento diretto.

Qui le cose si complicano, alle sue succitate forme del pronome sog-
getto si aggiunge una nuova particella pronominale, che per le singole
persone e m, t, 1, f. la, om o 'm, v o av, o ev, i.

A migliore chiarimento diamo un esempio:

mi am vecc — io mi vedo mi a la vecc — io la vedo
mi at vecc — io ti vedo mi av vecc — io vi vedo
mi al vecc — io lo vedo mi ai vecc — io li, le vedo

ti tern vecc (mi) — tu mi vedi (vedi me)
ti tet vecc — tu ti vedi
ti tel vecc — tu lo vedi
ti te la vecc — tu la vedi
ti tern vecc (nun) — tu ci vedi (vedi noi)
ti tei vecc — tu li, le vedi

lu (le) lam vecc (mi) — egli (essa) mi vede (vede me)
lu (le) lat vecc — egli (essa) ti vede
lu (le) lal vecc —- egli (essa) lo vede
lu (le) la la vecc — egli (essa) la vede
lu (le) lam vecc (nun)— egli (essa) ci vede (vede noi)
lu (le) lav vecc —• egli (essa) vi vede
lu (le) lai vecc — egli (essa) li, le vede

nun om et o nun 'm et vecc — noi ti vediamo
nun om el o nun 'm el vecc — noi lo vediamo
nun om la o nun 'm la vecc — noi la vediamo
nun om. es vecc (forma riflessiva) — noi ci vediamo
nun om ev o nun 'm ev (av) vecc — noi vi vediamo
nun om i o nun 'm i vecc — noi li, le vediamo.

voialtri (vu) am vidi
voialtri
voialtri
voialtri
voialtri
voialtri

(vu) al vid
(vu) a la vid
(vu) am vid
(vu) av vidi
(vu) ai vidi

(mi) — voi mi vedete (vedete me)
— voi lo vedete
— voi la vedete

(nun) — voi ci vedete (vedete noi)
— voi vi vedete
— voi li, le vedete.

Id i am (im) vecc (mi) — essi (esse) mi vedono (vedonome)
Id i at (it) vecc —• essi (esse) ti vedono
lo i al vecc — essi (esse) lo vedono
lo i la vecc — essi (esse) la vedono
lo i am (im) vecc (nun)— essi (esse) ci vedono (vedono noi)
Id i av (iv) vecc — essi (esse) vi vedono
lo i ai vecc — essi (esse) li, le vedono.

L'a della seconda particella pronominale parlando per lo piü si perde
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Siccome fra la prima persona del singolare e la prima del plurale
non v'e differenza, per la chiarezza si pud sempre aggiungere anche il
pronome nella forma tonica: ti tem vecc mi, ti tem vecc nun; lo i am
vecc mi, nun.

Nei tempi composti v'e qualche mutamento al singolare. Diamo ad
esempio il passato prossimo.

Mi am, o vedu (vist) nun om t' ä vedu (vist)
mi at d vedu nun om l' ä vedu
mi al d vedu nun om V ä veduda
mi a I'd veduda nun om v'a vedu
mi av d vedu nun om i ä vedu
mi a i ö vedu

ti tem e vedu (mi) voialtri (vu) am i vedu
ti tet e vedu voialtri (vu) al i vedu
ti tel e vedu voialtri (vu) a Vi veduda
ti te I' e veduda voialtri (vu) av i vedu
ti tem e vedu (nun) voialtri (vu) a i vedu
ti te i e vedu

lu (le) lam ä vedu (mi) Id i am (im) ä vedu
lu (le) lat ä vedu Id i at (it) ä vedu
lu (le) lal ä vedu lo i al (il) ä vedu
lu (le) la Fa veduda lo i al (il) ä veduda
lu (le) lam a vedu (nun) lo i am (im) ä vedu
lu (le) lav a vedu lo i av (iv) ä vedu
lu (le) lai ä vedu lo i ai ä vedu

Qui la forma tonica del soggetto non si sente proprio tonica e pud
anche cader via: Am vecc com' int om (em) specc (mi vedo come in uno
specchio); Lal vecc mai, non lo vede mai; al i vedu?, l'avete veduto

c) Quale complemento di termine.

Nella forma tonica il complemento di termine si da, come nella
lingua letteraria, con la preposizione a : a mi, a ti, a lu, a le, a nun, a
voialtri, a vu, a lo.

Nella forma atona e lo stesso come il complemento diretto, fuorche
nella terza persona singolare e plurale che si da con la particella gh
o egh:

mi agh daagh om basin (bacio) a lu, a le, a lo
ti tegh de om basin (bacio) a lu, a le, a 16

lu (le) lagh da om basin (bacio) a lu, a le, a lo
nun om egh da om basin (bacio) a lu, a le, a lo
voialtri (vu) agh de om basin (bacio) a lu, a le, a 16
Id i agh (igh) da om basin (bacio) a lu, a le, a lo

Quando si hanno dei pronomi atoni la particella pronominale
complemento oggetto si aggiunge, come nella lingua letteraria, alia particella

complemento di termine: mi at el diich, mi at la faach, ti te mel
porta, lo i am la porta.
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RIFLESSIVI

I pronomi riflessivi della lingua letteraria sono ridotti alia solo con-
sonante, ma nella prima persona del plurale il ci diventa es. Nella terza
persona del singolare e plurale e nella prima persona del plurale il si e
ci letterari possono diventare sa anche se :

mi am lava
ti tet lava
lu (le) la as lava o lu 'I sa (le la sa) lava
nun om ess lava o nun om sa lava (anche se lava)
voialtri av lavee
Id is lava o Id i sa lava (anche se lava)

AFFISSI

Le particelle pronominali si affiggono all'infinito, al gerundio, al-
l'imperativo, seconda persona singolare e prima e seconda persona
plurale, non perö al participio passato. Quale complemento oggetto sono,
se preceduti da vocale accentata m, t, 1, la, m, v, i; se preceduti da con-
sonante om, et, el, ela, om, ev o ov, ei o i;

coll' infinito, es. : tocaa : el vöo tocäm, tocät, tocäl, tocäla, tocäm
(nun), tocäav, tocäi; peerd: el vöo perdom, perdet, perdel, perdela,
perdom (nun), perdev o perdov, perdei o perdi;

col gerundio, es.: vedeend o vedendo: vedendom, vedendet, vedendol,
vedendola, vedendom (nun), vedendov, vedendoi. — Vedendol ile come
'm mugett de strasc, am e vigniit adoss om cosansoemi, vedendolo li come
un mucchietto di stracci, mi e venuto addosso un nonsoche;

coll'imperativo — ma qui va osservato che di solito delle particelle
pronominali atone si usano solo quelle della terza persona singolare e
plurale —: seconda persona singolare, es.: dii: di: dil, dila, dii; finii: finiss:
finissel, finissela, finissi (finissei);

prima persona plurale: disim: disimel, disimla (disimela), disimi
(disimei); finim: finimel, finimla (finimela), finimi (finimei) ; seconda
persona plurale: disi, disil, disila, disii; fini: finil, finita, finii. — Te vee
dil Dil. (vuoi dirlo Dillo Finissela 'na bona volta Disimla su
sta poesia Disii puur i vost reson dite pure le vostre ragioni. Finil via
el lavoreri! (lavoro);

coll' imperativo dei verbi riflessivi: lavass: lävet, lavemes, laveev;
pentiss: pentet anche pentisset, pentimes, pentiiv.

Quale complemento di termine le particelle pronominali sono le
stesse come per il complemento diretto, fuorche nella terza persona
singolare e plurale che danno gh o egh. — Mi a disaria de faagh sto piasee
(a lu, a le, a lo), direi di fargli, farle, far loro, questo piacere. — Mandän-
degh i rob inchee (oggi), doman i ai gä (Ii hanno). — Diigh domä chell
che te ghe da diigh, digli solamente ciö che hai da dirgli.
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CON DUE PRONOMI

Ciapaa (acchiappare, afferrare): coll' infinito: (Te ghe de) ciapämel,
ciapämla, anche ciapämela, ciapämei;

col gerundio: ciapandomel, ciapändomela, ciapändomei tem faria 'm
piasee;

coll' imperativo: seconda pers. sing.: ciäpomel, ciäpom(e)la, ciäpetel,
ciäpet(e)la, ciäpet(e)i, ciäpeghel, ciapegla, ciapegh(e)i; prima persona
plurale: ciapemel, ciapem(e)la, ciapem(e)i, ciapemeghel, ciapemegh(e)la,
ciapemegh(e)i; seconda persona plurale: ciapemel, ciapem(e)la, ciapem(e)i,
ciapeghel, ciapegla, ciapegh(e)i, ciapevel, ciapev(e)la, ciapev(e)i: — Ciä-
petla lä e taas prenditela lä e taci — Fäghel o fagla (anche fagheghel
o faghegla) murgaa a chell fem! fagliela scontare (murgaa: ruminare)
a quel cialtrone

II pronome letterario ne e 'n anche en : Te 'n ghe sciä de sto tabach
(ne hai di questo tabacco Damen 'na presa (dammene una presa

possEssrvi

Sono ma8chile

el me
el to
el so (de lu, de le)
el nost
el vost
el so (de 16)

femminlle

la mia
la toa
la soa (de lu, de le,
la nosta
la vosta
la soa (de lo)

plurale m. e f.

i me
i to
i so (de lu, de le)
i nost
i vost
i so (de 16)

Nella terza persona singolare e plurale se il significato di so non e

evidente nel genere e nel numero, va aggiunto il de lu (di lui), de le
(di lei), de lo (di loro). — De chi i e sti capei Chest l'e el me, chell griis
1' ä de vees el to, chell biaanch 1' e el so. — I so de le, i vegn de cui de
Rugn e i so de lu de cui de Carasöo, i suoi (genitori, congiunti, antenati)
di lui discendono da quelli (dal tralcio) di Rugno, e i suoi di lei da quelli
di Carasole.

RELATIVI

II pronome relativo usato come soggetto o complemento diretto e
che, tanto nel singolare quanto nel plurale: L' om che parla 1' ä de (da)
pensaa a chell che '1 diss. I fernen che fila i e cui che fa per 'na cä.
La roba che 's crompa con pooch danee, la val pooch.

Nei casi obliqui le forme sono incerte, ora si usa semplicemente il
che, ora la preposizione con chell, f. chela, che, plurale m. e f. cui che,
per persona anche la preposizione con chi che, pi. cui che: La femna che
o a chela che o a chi che a go cunto su la storia, la sa tasee. El marcaant
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che o a chell ch' agh veend la roba, 1' e de foravia (viene da fuori). Inte
sto tecc (stalla) che o inte chell ch' a go deent do vacch, egh en sta deent
quatro. El sentee che o de chell che te parla, al cognoss pulito (bene).

II caso obliquo perö si evita, per quanto possibile, come si evitano
ogni forma involuta e il lungo periodare. Invece di dire: La strada che
o de chela che 'gh va via om bei sentee, 1' e ombregiata, si dirä: La strada
Fe ombregiada e (int om certo sit) om bei sentee el va via, o Da la strada
ombregiada egh va via om bei sentee, e cosi via.

DIMOSTRATIVI

Sono: ehest, anche chesto, f. chesta, pl. m. e f. cust, custi, chesti,
anche chist, chisti, quist, quisti;

chell, f. chela, pl. m. e f. cui, anche quii. — Te vecc miga che ehest
(chesto) 1' e 'm martel, e che chesta 1' e 'na tanaia (tenaglia), e che cust
(chist, chisti ecc.) i e i ciöold e che cui (quii) lä via int el canton i e i
zirell

Dimostrativo col relativo: chell che, f. chela che, pl. m. e f. cui che,
o per persona tanto nel singolare quanto nel plurale: chi che. — Chell
che rid inchee, el piäisc doman. Chela che mena sempro la lengua, la
casarä mai grass (non sarä mai agiata). Cui che 's gonfia prest o tardi is
desgonfia. Chi che leva su prest, i mangia 'na volta de piü.

AI pronome si suole aggiungere l'avverbio di luogo chile o chi (qui),
ile, Ii o laile (Ii, lä): Chest chile 1' e '1 Tonin, cui laile i so fradei. Cos'
ten diss de sti castegn Ma.... cust chile i paar maron, cui laile i e domä
babiech (sono soltanto castagne rattrappite).

Tanti che speend, pöoeh che paga. — Vun e l'altro: Stavolta al
marcaa ö vedu vun e l'altro. — Tropp: De tubaga (minchioni) engh e

sempro tropp a sto möond. — Nigött: Mei veech pooch che nigott, i me
maton, meglio aver poco che nulla, figli miei. — Qualunque: Dam om
beron (cencio) qualunque; dämen vun qualunque. — Qualsisia: La la
(via), a mett su 'm vistii qualsisia.

VERBO

Locuzioni verbali.

II dialetto roveredano e povero di verbi. Cosi manca anzitutto dei
verbi di origine o di carattere piü propriamente letterario che si sosti-
tuiscono con sinonimi e piü di frequente con locuzioni verbali o con
circonlocuzioni, ma quasi sempre solo nel significato approssimativo:
p. es.: alludere: pensaa a; deludere: inganaa, faa restaa ile a boca sucia
(secca); eludere: schivala, formagla (farcela); illudere: speraa sempro,
fass omn' idea falsa; preludere: scomenciaa; comprimere: streisc föort
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(stringere forte), miga daa gorda (non allentare il freno); deprimere*,
umiliaa, mett sott ai pee (calpestare); esprimere: dii, dii ciäer, parlaa
ciäer; imprimere: lassaa (piantagh) su la so marca (impronta); reprimere:
faa tasee (p. es. la rabia), strozaa (p. es. om badävol: uno sbadiglio);
opprimere: tignii sott, smacaa giü (schiacciare); incidere: taiaa deent;
coincidere: combasaa, incontrass; recidere: taiaa via.

Ricco perö il dialetto in locuzioni verbali, formate dal verbo e, per
lo piü, dalle preposizioni o dagli avverbi su, giü, deent, fora (fuori), sciä
(qua), la, via, inaanz, dre, (dietro), indre (indietro), dedre, sott, dessott,
sora (sopra), dessora, via, intoorn. Valgano d'esempio le locuzioni piü fre-
quenti dei tre verbi butaa, faa, tacaa :

butaa, buttare, gettare, lanciare: Buta 'na roba de chi, buta 'na roba
de Ii, e chi ch' ai cata su Butta una cosa di qua, un'altra di lä, e chi
le raccatta Piantela de butaa sass, maton! finitela di lanciar sassi, ra-
gazzi!; sbocciare: Sto pom el buta giä, questo melo manda giä bocci; —
butass, gettarsi: A so piü indo butam, indo butaa la testa, non so piü
che fare, a che santo votarmi; butass in l'acqua: cercare la morte nell'ac-
qua; butass int el feech per omn altro: buttarsi nel fuoco per qualcuno;
— butaa su, gettare su (dal basso in alto): Bütom su om pal! buttami su
un palo !; vomitare: Am vegn da butaa su, mi viene da vomitare; butaa
su l'anima, el fidich, fare uno sforzo eccessivo; Cust i e fadiigh de fa
butaa su l'anima; — butaa giü, gettare giü (dall'alto in basso): I sass om
i buta giü int el becc, i sassi Ii gettiamo (giü) nel buco; buttare a terra:
La grassa bütela giü 'nt om mucc, il letame buttalo (giü) in un mucchio;
versare: Om la buta giü in la tina, l'uga L'uva la versiamo nel tino
— butass giü, coricarsi: Va a butat giü 'm momeent!, va a coricarti (ri-
posarti) un momento; buttarsi a terra: Se'm es buta miga giü, i am vecc,
se non ci gettiamo a terra, ci vedono; butass (butass deent) in l'acqua,
int i beseel (biancospini), int i fastidi, int i afari; — butaa deent, gettare
in un locale, buco, antro, bosco: I legn om i buta deent in la legnera (int
el foorn), la legna la gettiamo nella legnaia (nel forno); iniziare un giuoco
(carte, bocce) scegliendo i compagni: Alora, om buta deent — butaa
fora, gettare fuori (dalla porta, finestra ecc.): O te taas o'm et buta fora
de la porta o taci o ti gettiamo dalla porta; non saper tacere: L' e vun
de cui che buta fora tutt, e uno di quelli che non sanno tacere; far cor-
rere la voce: i ä butö fora che el Cecch el sposa la Maiin, corre la voce che
Cecco sposa la Maria; butaa fora el carnevaa, inaugurare il carnevale
(da parte dei ragazzi che a frotte percorrono le « carraa » con corni, cam-
panacci, latte e falci facendo gran chiasso); butass fora prest, levarsi presto

al lavoro; butass fora visch, darsi vispo, solerte al lavoro; — butaa
sciä, gettare (qua) in direzione di chi parla: Tem buta sciä chell sass laile
mi butti (qua) quel sasso (lä) ?; — butaa lä: buttare la, anche trascurata-
mente: I fassin om i buta lä dre a la cä, le fascine le gettiamo la dietro
alia casa; — butass lä, buttarsi lä, adagiarsi: Dopo el disnaa am buta lä
int sol lecc o inte l'erba, dopo il pranzo mi butto lä sul letto o nell'erba;
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— butaa via, gettar via: Chesta 1' e miga roba da butaa via, questa non
e cosa da buttar via; perdere: El buta via el so teemp; sperperare: El buta
via i so danee, i so fadiich (fatiche: il frutto delle sue fatiche); — butass
(naa a butass) via: perdersi (andare a perdersi): L' ä propi de naa a butass
via con chela berlingola che debba proprio sposare quella farfallina che
non lo merita — butaa dre, gettare alle spalle: I sass büteghi dre a chi
che te vee ma miga a mi, i sassi gettali alle spalle di chi vuoi ma non a

me; — butaa indre, gettare da parte, scartare: Sti strasc butemi indre,
questi stracci mettiamoli da parte, scartiamoli; — butaa dedre, gettare
dietro (a qualcuno, a qualche cosa), sulle spalle; — butaa intoorn, spandere.

Faa, fare. II verbo fare puo avere i significati piü diversi. Qui ne
diamo alcuni piu. propriamente dialettali. — Faa: Te ghe 'm bei dii ti:
faa, faa, faa. Fa ti!, hai un bei dire tu: fa, fa, fa. Fa tu !; generare: 'na
bes'cia (bestia) 1' ä da faa (sta per fare) la fa, 1'a face; 'na vaca la fa vedel,
'na caura la fa caurett (cavrett); — faa fegn da bosch, feia, legn, racco-
gliere fieno di montagna, strame (foglie), legna; — faa pal, manegg,
tagliare pali, frasche; — faa la vigna, potare e legare la vigna (le viti);
— faa i böos, i cavezai, rimuovere la terra lungo i filari, in margine ai
campi; — faa castegn, pomdetera, uga, produrre castagne, patate, uva;
— faa spasciugh, spasciugaa, imbrattare; — faa iarlucaad, zapaad, ma-
ronaad ecc., commettere stupidaggini, errori; — faa la cioca, ('na sbornia),
fagla deent tonda, ubriacarsi; — faa 'na scarpusciada, incespicare; —
faa 'na baiada, chiacchierare; — faa 'na baboiada, parlare confuso ad
alta voce; — faa 'na strafoiada, parlar confuso balbettando; — faa garbui,
ingarbugliare; — faa om spetasc, sfracellare; — faa la snaria, voltarsi e
rivoltarsi (come l'asino) per terra; — faa la cucia, preparare il giaciglio;
— faa cucia, accovacciarsi: (a un cane) Fa cucia!, accovacciati!; — faa
lana, faa vignii nocc, oziare, aspettare che annotti: Chi fa lana, fa fam.
A fa vignii nocc, te impieniss miga i busecch (non riempi la pancia); —
faa el diavol, scalmanarsi; — faa el scioor, el tarluch ecc., comportarsi
da signore, da stupido ecc.; — faa la putana, la vaca, darsi alia vita leggera
(di donna); — faa feech, mandar scintille, in: El naseva che '1 faseva feech,
correva che mandava scintille (a rompicollo); — faa fum, mandar fumo;
— faa cito, star zitto, tacere: Te se miga bon de fa cito non sei capace
di (non sai) tacere — faa piec, essere nella miseria (fare pidocchi): Pori
crist, i fa piec povera gente, e in miseria — faa saliva, inumidire la
bocca; — faa gluglu, tracannare; — faa (faa su) boca da rid, sorridere;
— faa la cira, el muso, el muson, guardare biecamente, da nemico, mo-
strarsi imbronciati; — faa stastä, minacciare di cadere: Sto sass el fa
stastä; — faa fastidi, perdere i sensi: El caald el m' ä face fastidi e a som
crodö ile come 'm tocch de legn, il caldo mi ha fatto perdere i sensi e
son caduto (li) come un pezzo di legno; — faa 'm poo per un, spartire,
far l'uno dopo l'altro: Om po' per un fa maa a nissun; — faa paas, rego-
lare un conto: Ti pagorn el to cuunt, mi at paga el me, isci 'm fa paas,
tu mi paghi il tuo conto, io ti pago il mio, cosi la faccenda e regolata; —
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faa ciäer, rischiarare: Sta lucerna la fa miga ciäer, questa lucerna non
manda luce; — faa naa, rovinare: I bastrucch i fa naa tutt, i ragazzi ro-
vinan tutto; mandare, mettere in movimento: faa naa 'mn orlogg, om
molin; purgare: faa naa (del cöorp); scoraggiare: faa naa giü i brasc,
(i braagh); angosciare: faa naa 1'acqua al cheer; battere a sangue: faa naa
a saung; dare le vertigini : faa naa in badivol la vista ; frantumare :

faa naa a tocch, a briis ; — faa coor, scacciare ; — faa mangiaa tös-
sich, faa guidaa giü amaar, amareggiare ; — faa cress la cresta, inor-
goglire; — faa a ciapass, rincorrersi; — faa restaa ile belederi:
uccidere; — fa stimii, spaventare; — fass, abituarsi, assuefarsi: fass a la
montagna; — fass sintii, parlare: In semblea (assemblea) am faro sintii
anga mi; — fass in quatro, sbracciarsi; — fala, andare del corpo; —
fala int i braagh, aver paura; — fan saltaa vun, sbancarne uno; — faagh
eiapaa pagura, la fifa, la fofa, la fifite, la petera a vun, mettere addosso
la paura a uno; — faagh eiapaa om strimizi a vun, spaventare una
persona; — faagh veer i deenc (aprire i denti) a vun, obbligare uno a
parlare; — faagh saltaa quaicdos a vun, rubare qualche cosa a una persona,
ecc.; — fagla a vun, ingannare una persona; — faa su 'na cä, costruire
una casa, om pacch, fare un pacco ecc.; — faa su a mucc, ammucchiare,
ecc.; — faa giü, tagliare, affettare; faa giü el naas, soffiarsi il naso; —
faa via, levare: faa via la polvera, spolverare; — faa deent, riempire:
faa deent om gerlo de feles (felci); raccogliere e mettere sotto tetto:
faa deent om bei poo de fegn; minare: faa deent 'na mina; — fass deent
in 'na societä, inscriversi in una societä; int om comun, acquistare la cit-
tadinanza di un comune: el s' e face deent svizer in Arvigh; — faagh
deent quaicöos de quaidun, avviare ad un mestiere, a una professione:
« Cosa che 'm gä de faagh deent de sto mat Omn avocaat o om strepa-
sciuch» (« strappaceppi», boscaiolo) ?; — faa fora, sgusciare: fa fora
bagian (fagioli), arise (ricci); sbrigare, regolare: fa fora i afari, i cuunt;
— fala fora, regolare una vertenza: L'e ora de fala fora; — fass fora,
svilupparsi: Come la s'e facia fora, la mata (la ragazza); schiarirsi (del
tempo), rimettersi al bello: El paar che '1 volega fass fora; — faa la,
lavorare alia bellemeglio: El lavora el famei (famiglio) Si, el fa be la;
mettere sul fuoco, preparare: Fam la om poo de camomela, che a go 'nt
sol stomich (che non ho digerito); mettere: Fa la 'na gala al capel; —
fass la, familiarizzarsi con altri: El Carlin 1' e vun che '1 sa fass la con
tucc; — faa sciä, raccogliere (falciando, rastrellando, tagliando): Am fe
sciä 'na branca de fegn e vuna de legn ?; — faa sciä e la, andare in qua
e in la; — fass sciä, accostarsi: Fat sciä apressa a mi! (vicino a me);
crescere: La Nina la 's fa sciä tucc i di pissee; — faa begn in naa a fa
begn, andare a confessarsi; — faa tera in naa a fa tera, morire, ecc.; —
fa spico, brillare, dare nell'occhio; — faa a regata o faa a chi po piü: ga-
reggiare; — fa 1' ora, sono i confratelli che « fanno l'ora » in tempo di
Pasqua di Resurrezione; ecc. ecc.;

tacaa, attaccare: tacaa el mul al caar; appiccicare: Cos' l'e che taca
isci, mel (miele) o cola?; legare (con catena, corda): I e tachee i vacch ?;
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pungere (di vespa, ape): Am (em) e (ä) tacö 'na vespa; — tacaa su, appende-
re: Tächel su al muur, el quadro; legare in alto: El porscel (maiale) om el
taca su a la porta; detto: tacaa su de lavaa giü, mettere sul fuoco l'acqua
da lavare le stoviglie, nel senso di non riuscire a nulla: At 1' o dice mi,
te pe taant tacaa su de lavaa giü, te l'ho detto che non riuscirai; salire
di buon passo su un pendio, ma fuor di sentiero: Ti te taca su per i seelv
(selve), mi per i valicc (valloncelli); — tacaa giü, apprendersi (di cibo o
altro a paiuolo, piatto ecc.): Triisala, la menestra, se te vee miga che la
tächega giü; scendere di buon passo, magari balzelloni, per un pendio:
Tachem giü per i nisciolee isci a la ruz, scendiamo cosi a caso fra i noc-
ciuoli; — tacaa deent, cominciare a vociare, a sonar forte: Te (togli, vedi),
adess lagh taca deent anga lu; camminare in fretta, precipitarsi in o verso
luogo chiuso (valle, bosco): El camoss (camoscio), apena el m' ä vist, 1' ä

(l'e) tacö deent per i bosch; — tacaa fora, cominciare a vociare: Per om
nigott (per un nulla) el taca fora come 'm danato; camminare in fretta
in o verso luogo aperto: Cant a som su sol cost, tachi fora per i fau,
quando sono sul costone, attraverso il faggeto; appendere all' aperto:
I lanzee (lenzuola) es i taca fora al soo; — tacaa la, appiccicarsi: La mae-
stä (l'imagine) a I'd tacada la al muur; — tacass la, fare amicizia: L' e

vun de cui che 's taca la a tucc, e un di quelli che fa amicizia con tutti;
— tacaa boton, trovare da ridire (a questo e a quello); — tacaa feech,
prender fuoco: I a tacö feech, e scoppiato un incendio; ecc. ecc.

VERBI SOLO ROVEREDANI

II dialetto roveredano ha numerosi verbi tutti propi nel suono e nel
significato piü preciso. Ne diamo alcuni: baiaa, chiacchierare; baiafaa,
parlare chiassosamente e senza riflettere; bofaa, soffiare, respirare a
fatica; brotaa, brotass, muovere, -ersi appena; bubaa, abbaiare, soffiare
forte: el can, el veent el buba; cainaa, strillare; ceend, socchiudere: Ceend
la la porta ; cipii, muovere ciglio, far motto: El sta ile senza cipii; inociass,
venir sorpreso dalla notte; peeng (da pingere), dicesi dell' uva quando
cornincia a prendere colore; L'uga la peeng, la scomencia a peeng; pizaa,
accendere: pizaa el feech, om zofraneli; quarciaa, coprire, desquarciaa,
scoprire; sbrofaa, spruzzare; smargaiaa, sputacchiare; verdacaa, cicalare
(verdaca: cicala), parlare rumorosamente.
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