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PIO RAVEGLIA

Vocabolario del dialetto di Roveredo GR

(i)

PREFAZIONE

Quando nel 1968, cosi per diletto, ini-
ziai a raccogliere i termini dialettali
delta parlata del mio paese, mai avrei
immaginato che un giorno questi detti
e queste espressioni, da me registrati
cosi come mi veniva fatto di raccoglier-
li, sarebbero stati dati alle stampe.
Questo lo debbo al giovane dott. Ot-
tavio Lurati deU'Universita di Basilea
e redattore del Vocabolario dei Dialetti
della Svizzera Italiana, che mi sprond
a continuare la raccolta, che mi diede
le direttive scientifiche e mi segui nel
lavoro di redazione. A lui la mia grati-
tudine per il suo aiuto.
I miei piü vivi ringraziamenti vanno
poi al prof. dott. Rinaldo Boldini, di-
rettore dei Quaderni Grigionitaliani,
che ha cortesemente accolto il lavoro
nella sua Rivista, per tanti versi bene-
merita delle Valli grigionitaliane.
Grazie pure al prof. dott. Oscar Pan-
zera, del Liceo Cantonale di Lugano,
che ha collaborato a piü riprese per
diverse determinazioni botaniche ed en-
tomologiche, nonche al fotografo
Gabriele Giudicetti, Roveredo-Davos, e a

tutte quelle persone che con le loro in-
formazioni o con gli oggetti messi a di-
sposizione per le fotografie mi aiutaro-

no in questo lavoro. Lavoro natural-
mente imperfetto e incompleto, come
tutte le opere umane: non mi illudo a

proposito. Imperfetto in quanto il let-
tore poträ o credera di scoprire qua o
la qualche spiegazione poco persuasiva
o magari sbagliata. Solo chi si accinge
a un lavoro di vocabolario sa quali dif-
ficoltä si incontrano nel dare la retta
interpretazione e spiegazione di questo

o quel detto, di questa o quella e-

spressione. E incompleto, in quanto so-

no cosciente che possono essermi invo-
lontariamente sfuggite delle voci inte-
ressanti che affioreranno magari piü
tardi quando ormai sara troppo tardi
per integrarle nel testo.

Pio Raveglia

PRESENTAZIONE E CRITERI DEL
LAVORO

II « Vocabolario del dialetto di Rove-
redo Grigioni » che qui si presenta e

frutto di un assiduo lavoro di tre anni,
che Pio Raveglia, sostenuto da non co-
mune »more per le cose del suo paese,
ha condotto con rigore ed esattezza e-

semplari.
Dei meriti dello studio, che pur sareh-
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be giusto elencare, il lettore poträ ren-
dersi agevolmente conto idi persona.
Qui converrä piuttosto indicare breve-
mente i criteri con cui e stato eseguito.
Determinante innanzi tutto — anche
dal punto di vista metodologico — e

che esso avviene ad opera non di un ri-
cercatore forestiero, ma di una persona
del luogo, con tutte le sostanziali diffe-
renze che ciö comporta: all'« inchie-
sta » che per quanto lunga ed approfon-
dita dura nel migliore dei casi alcune
settimane ed e fatta da persone estra-
nee all'ambiente si oppongono qui ma-
teriali che sono riflesso di un contatto
continuo, diuturno con la parlata e

l'ambiente.
Per il ricercatore di fuori poi, I'inchie-
sta si riduce spesso ad un « sentir rac-
contare »; per il raccoglitore del luogo
si tratta 'di cose vissute: non insomma
una inchiesta 'dall'esterno, ma una de-
scrizione dall'interno.
Sono queste accennate, unitamente ad
altre inerenti agli aspetti di folclore —
non solo e non piü un folclore di « og-
getti », ma anche di mentalitä, di atteg-
giamento di vita —, le considerazioni
che mi inducono a ritenere nettamente
preferibile siffatto procedere non solo
in questo caso concreto, ma ogni qual-
volta sia a disposizione una adatta
persona del luogo, opportunamente pre-
parabile.
In contrasto con la tradizionale inchiesta

dialettale, che si volge soprattutto
alle « cose », per intenderci all'attivitä
agricola, agli arnesi, al mulino ecc.
insomma alia « cultura materiale », si e

cercato di cogliere e di documentare
qui — pur non trascurando la sfera
concreta — le voci indicanti stati e mo-
ti dell'animo ecc. (che il consultatore
puö ritrovare partendo dall'indice ideo-

logico, per es. sotto piacere, soddisfa-
zione, alterigia, noia, pena, paura, sgo-
mento, dubbio, disgusto, ecc.).
Ne e apparsa l'esistenza nella parlata
(e nella concezione) popolare di una
insospettata ricchezza di termini con-
nessi con la sfera morale, di regola tra-
scurati nella tradizionale monografia
dialettale di tipo « naturalistico », che

perciö rischia di dare — occorre dirlo
— un quadro falsato della situazione
linguistica e umana. Non che questi la-
vori non abbiano alcun senso. Essi man-
tengono il loro valore quando venga
ben chiaramente specificato o quando
sia ben chiaro al consultatore che ri-
flettono un aspetto parziale del mondo
dialettale e popolare e non il dialetto
tout court.
La ricerca su queste voci e stata possi-
bile proprio per la natura dell'analisi,
compiuta da una persona del luogo, in
quanto le voci connesse con stati d'ani-
mo ecc. — che fanno poi la finezza di
uno strumento linguistico — non sono
enucleabili sulla base di un questiona-
rio e di una interrogazione fatta a fred-
do: esse scaturiscono solo al momento
in cui si vivono questi sentimenti, sia-

no essi di noia, stizza, ira, sprezzo ecc.
e possono pertanto essere colte solo da
chi e sempre presente, da chi osserva
e ascolta (e si ascolta) continuamente.
Appunto per questi fatti, questo tipo
di indagine offre un contributo tutt'al-
tro che trascurabile ad una conoscenza
meno « esterna » della mentalitä popolare

e della struttura del « dialetto ».
Di regola l'autore ha colto la frase nel
dialogo vivo scambiato con o tra i suoi
compaesani, estraendone poi la «voce»:
le parole indicate non sono state insomma,

se non raramente, esemplificate «a

posteriori ».
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Conviene avvertire che il vocabolario
non registra parole comuni come porta,
seradura, finestra, mur, ecc., che non
presentano grande interesse ne lingui-
stico ne folcloristico. Per contro si da

un termine del lombardo rispettiv. ti-
cinese comune, se esso presenta in que-
sta parlata di Roveredo Grig, una
interessante accezione traslata, eufemistica
o comunque espressiva.
Lo studio e ordinato alfabeticamente.
Le voci sono pero agevolmente ricupe-
rabili a partire dal concetto o dal
termine italiano grazie ad un indice ideo-
logico pubblicato in appendice, che co-
stituisce in certo senso un vocabola-
rietto italiano-roveredano e che del re-
sto ricostruisce delle unitä di cose ed
istituzioni ecc. del tipo « casa, istitu-
zioni politiche, usanze ecc. ».
La parlata della Mesolcina ha avuto
una sua esauriente descrizione fonetica
nel lavoro di Camastral P. II vocalismo
dei dialetti della valle Mesolcina, in
«Italia Dialettale» vol 23 pag. 1-191.
Fenomeni fonetici di questa parlata sono

inoltre acutamente analizzati in
Sganzini, S., Le isole di u da Ü nella
Svizzera Italiana, in «Italia Dialetta-
le», vol. 9, pag. 27-64. II dialetto di
Roveredo in particolare e ampiamente
descritto nei suoi aspetti grammatical!
in Zendralli, A. M., II dialetto di
Roveredo, in «Quaderni Grigioni Italia-
ni», vol 21 pag. 190-200, 281-289, vol.
22. pag. 25-35, 112-117. Di queste ri-
cerche il Vocabolario del dialetto di
Roveredo Grigioni rappresenta ora la
integrazione dal punto di vista lessicale
e di cose. Esso costituisce anche un
notevole apporto di materiali all'esa-
me critico dei dialetti della Svizzera
Italiana quale viene svolto nel Vocabolario

dei Dialetti della Svizzera Italia¬

na, dove anche le voci roveredane tro-
veranno la loro compiuta interpreta-
zione etimologica. Cfr. ad esempio acu-
vii, auspicare intimamente che uno ot-
tenga la cosa che desidera, dal lat.
* ADCUPIRE (Sganzini, in YS I 1.26),
adrancc, le tre stelle del cinto di Orio-
ne, dal lat. ITERANTES, quasi «gli
zappatori» (Sganzini in YSI 1.31), ar-
daa, sedano dei prati (v. Ghirlanda in
VSI 1.258), arsgemen, valanga (v. Sganzini,

VSI 1.263), ecc.

Per la ridottezza dell'area studiata, il
« Vocabolario del 'dialetto di Roveredo
Grigioni », inline, documenta e ricupe-
ra argomenti, termini specifici, parole
rare ecc. che evidentemente non pos-
sono essere ritenute nelle maglie neces-
sariamente piü larghe e piü generiche
di inchieste, sia di cose sia di parole,
che abbracciano piü ampie zone. Anche
in questo senso il lavoro di Pio Rave-
glia e benemerito e anzi sarebbe auspi-
cabile che per ogni zona — almeno per
ogni distretto della Svizzera Italiana —
nascesse un analogo lavoro, che descri-
va nella sua interezza il lessico e il mon-
do di usi e di vita.
Anche in questo senso, come modello e

stimolo, appare l'utilita del lavoro di
Pio Raveglia.

Egli, ormai piü che settantenne, e sem-

pre stato a disposizione 'del paese: nei
lunghi anni di attivita nelle scuole ele-
mentari di Roveredo dove fu apprez-
zato insegnante, nei molteplici impe-
gni assunti nell'ambito della comunita;
ed ora, « pensionato » ma non inattivo.
egli ha lavorato ancora per il suo paese:

in effetti il «Vocabolario» non e

freddo inventario di termini ma com-
piuto quadro di vita della sua gente,
che di questa opera, duratura anche per
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il rigore *) che la caratterizza, noil
puö essergli che grata.

Ottavio Lurati

1) Nessuno piu di chi scrive sa quanto ogni
parola, ogni attestazione, persino ogni accento,
sia stato soppesato e valutato nelle pagine
fitte di una sua caratteristica grafia che mi
giungevano regolarmente da Roveredo —
Quanto a me, se mi e lecito arrogarmi un me-
rito, e quello, conosciuto Pio Raveglia nel
1967, di aver avuto la costanza e la tenacia
necessaria a vincere le sue riluttanze e indurlo
a questo lavoro.

TRASCRIZIONE

II sistema adottato — che ricalca quello
usato nel Vocabolario dei Dialetti della
Svizzera Italiana: cfr. vol. 1. p. XVI-XVII
— riproduce la tgrafia italiana, completan-
dola con espe-dienti (di cui segue 1'eleneo)
idonei a indicare la vocale accentata, l'a-

pertura delle toniehe e ed o e i suoni per
i quali l'italiano non dispone di segni spe-
ciali.

Vocali

Vocale accentata: accento aouto
(ghitiga, solleti-co)

e, ö toniehe aperte
e, 6 toniehe chius-e

Nelle parole oasitone l'aocento e indicato
solo per le vocali aperte. Es-so e inoltre
indicato nei casi che possano risu'ltare duhhi.

Consonanti

Conformemente alia realtä linguistiea non
si usano consonanti dopipie all'interno del-
la parola. Seeondo la grafia tradizionale
lomharda e italiana si fa eocezione per le
sirbilanti: in interno di parola ' ss ' rappre-
senta il suono sibilante sordo come in pas-
saa (passare), ' zz ' quello dentale sordo

come in belezza (bellezza). Nell'interno
della parola la ' s ' intervoealiea (che non
e preeeduta o seguita da consonante) e

sempre sonora. La sibilante dentale sorda

e rappresentata da ' z ' come in stazion

(stazione), zocro (zoceolo); i corrispon-
denti suoni sonori sono dati con ' z' in
zober (zotico), preief (greppia), rispettiv.
con ' zz ' in mezzanell (oggetto, animale di
media grandezza).
In fine di parola tronea, ossia ossitona,
la doppia consonante indica che la tonica
antecedente e breve: matonitt (ragazzini),
camoss (camoscio), pozz (pozzo), mentre
in proibit (proibito), dit (dito), lumagh
(lumache) la vocale e lunga. Per ragioni
di sempldcita si preseinde dalla doppia
consonante in fin di parola per eerti mono-
sillabi pronunciati con vocale breve, come
artieoli, preposizioni e pronomi: om. can,
un cane; dm va, andiamo; el, del, al, dal,
col sol, til, del, al, dal, col, sul; es, isi: es va
a spass, si va a spasso.
Sempre in fin di parola ' nn' rappresenta
la nasale dentale, come in rann (rane),

penn (penne), it. panno, mentre ' n' indica

la nasale velare, come in pan (pane),
vin (vino), it. anche.
' nn' rispettiv. ' n ' si usano solo quando
precede immediatamente la tonica: per
es. colann (eollane), rispettiv. domän (do-

mani).
' cc ' e ' gg ' rendono il suono palatale,
come in vongg (ungere), lecc (letto) e ' ch

il suono gutturale come in ronch (ronco),
löcch (triste).
La grafia dialettale, nello seegliere tra la

sorda e la sonora per rendere la consonante

finale, ora prende come norma la
parola italiana corrispondente, ora e guidata
dalla parentela della voce dialettale con
forme derivate, nelle quali la consonante
non e finale: cosi si scrive dit o did seeondo

che si pensa all'italiano dito o ai deri-
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vati didon (ditone), didaa (ditale); cosi se

ronch (ronco) e largh (largo) sono scritti
in modo diverso iper riferimento alia gra-
fia italliana, in realtä si tratta del medesi-

mo suono sordo.
Con ' sg ' si rappresenta ' j ' nel francese

jour (giorno) come in resgidisc (aggiunge-
re), el dersgeva (pioveva a dirotto).
Bes'cia (bestia), s'giaff (schiaffo) corri-
spondono al suono che con segni composti
si renderebbe come in besc-cia e sc-giaff.
In sangu (sangue), cinqu (cinque) ecc. la

u non ha naturalmente valore pieno di vo-
cale, ma solo di semivocale.

Ottavio Lurati

ABBREVIAZIONI

accr. accrescitivo

agg. aggettivo

aw. avverbio

dim. diminutivo

escl. esclamazione

fig- figurato, figuratamentc

fil. filastrooca

iron. ironico, ironicamente

loc. locuzione

pegg. peggiorativo

pi. p'lurale

scherz. scherzoso, scherzosamente

s.f sostantivo femminile

s.2g. sostantivo di due generi

s. m. sostantivo maschile

spreg. spregiativo

triv. triviale

v. vedi

vezzegg. vezzeggiativo



Vocabolario
A

A,IN, a, in, due preposizioni il cui uso e strano. Esempi: per tutti i paesi della
Mesolcina e fuori del Moesano si usa nei seguenti casi la preposizione a

naa, staa, ves a San Vitor, a Gron, a Legia, a Soazza, a San Bernar-
din... giü a Lumin, su a Cama, a Verddbi, a Lostall, a Mesoch...
idem per certe frazioni di Roveredo:

naa, staa, ves a San Giuli, a Sant'Antoni, a Pianezz, a Tecc, a Prau...
fdra a San Giuli, la a Sant'Antoni, su a Pianezz, fora a Tecc, a Prau...
idem per certi monti:
naa, staa, ves a Vif, a Prabonela, a March, a Bogiägn, a Lava...
su a Ler, a Lizzon, dent a Pertisc, a Lanes, su a Lucc...
Viceversa per quasi tutti i paesi della Calanca si usa nei medesimi casi
la preposizione in:
naa, staa, ves in Castaneda, in Santa Maria, in Santa Domenga, in
Busen... dent in Arvigh, in Rossa, in Augg, su in Bragg, in Landarenca...
idem per certe frazioni di Roveredo:
naa, staa, ves in San Fedee, in Piazza, in Piazzeta, in Guera, in Rugn...
su in San Fedee, in Carasoo, in Vail, in Befen, fdra in Campion...
idem per certi monti:
naa, staa, ves in Laura, in Rodas, in Lotan, in Videcc...
e per tutti gli alpi di Roveredo:
naa, staa, ves in Luärn, in Aiän, in Rogg, in Rogiäsca, in Albion, in
Cadin, in Albionäsca

ÄBET, abito dei confratelli durante le funzioni: fin a quai agn fa l'äbet di
confratei de San Giuli Vera tutt bianch e chell de cui de Sant Antoni
Vera celest, adess I'e per tucc listes: bianch con la mantelina celesta;
naa a mett su l'äbet

ACQUA, acqua: gnanch tiraa fdra l'acqua che 's bev, di chi trae magro gua-
dagno dal suo lavoro; chel' acqua che 's voria miga bev I'e forsi la
prima che 's garä de bev, non dire che non vuoi dipendere dalla tal
persona, perche essa sarä forse la prima dalla quale dovrai dipendere:
— pioggia: I'e scia 1'acqua, pori nun del nost fegn bell e secch domä da
mett dent; l'acqua la vegneva giü a segg (a secchie), la vegneva giü
che la faseva fech; — l'acqua che vegn dopo San Michee (29 settem-
bre) I'e bona per lavaa i pee, pioggia inutile ormai per i prodotti della
terra. — liquido amniotico: e gh'e passo l'acqua; — I'e morta chela
pora femna, e gh'e nacc l'acqua al eher; — poltiglia bordolese: dagh
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su l'acqua e la vigna; — dagh l'acqua, il battezzare in casa, con ac-
qua anche non benedetta purche pura (di solito lo fa la levatrice),
bambini appena nati in pericolo di morire: al me setimin a g'ö face
daa l'acqua apena nassü
— acqua di ecc, lagrime: a m' vegneva gilt l'acqua di ecc

ACQUETA, filtro d'amore: l'e rivada a tirann sciä vun chela stria, chela ile
la g'ä dacc l'acqueta

ACQUIREE, lavandino: ades om sta begn, l'e stopp l'acquiree

ACQUITA, anche acquavita, acquavite; sciä Zepp, se te vee bev om cichett
d'aequita bona de vinäsc

ADiCSS, adesso; adess adess, in questo momento, un attimo fa: l'e nacc via
adess adess; faa om lavor om poo adess, om poo adess adess, anche
a pezz e bocon, fare un lavoro un po' per volta e a intervalli

ACUYII, auspicare intimamente che uno ottenga la cosa che desidera: a ghe
l'acuvissi de eher chell post e chell matt

ADRANCC, le tre stelle del cinto d'Orione: mi, cand i adrancc i e su sora
Prabonela (monte), a vo a cd, el me pä el voo miga ch'a staga via
pissee tardi; cui trii adrancc, scherz, quei tre tipi: icchiee (chi sono)
mai cui trii adrancc che passa laile

A£, si: ae, aria mai credit che te sera isci 'm cativ sogett
AGÄI, salice caprino di montagna: el legn de agäi l'e bon de faa zöeri e

cöst de gerli
AGENT, gente: a la fera de magg 'e gh'era no mügia d'agent; la parola e usata

soltanto al plurale: i agent i e miga tucc isci tarlucch de cred su tut.t
chell che 'I diss lu; poc' agent ma tanti calanchitt, v. Calanca

AGHITT in tiraa i aghitt, scherz, essere moribondi, morire: om quai di om
tirarä i aghitt anga nun, forsi, chissä...

AGN anche ann, anno: adess duu agn, due anni or sono

ÄGOLA, poiana: om falchett Te se matt ti, l'e 'mn ägola chela

AGÖST, agosto: d'agöst giu 'l soo le nocc; nivol d'agöst, nuvole che non
preannunciano pioggia; d'agöst e gh' va om car de pities e e gh' vegn
om car de mosch; chi che fa i bös d'agöst i fa la tina piena de möst

AGRO, acero: col legn de agro no volta i faseva scuell, cazzü, bröcch e amö
altri röpp

AGRO, acido: a t' pias a ti el lacc agro A mi no giä — piü che stufo:
finissela gilt, ch'a sömm bell e agro. — Coi so canävol la m' fa vignii
bei e agro i busecch

AIÄN, Aiano, alpe a est di Roveredo: vegh chela de Aiän, scherz, aver fame,
come se si fosse all'aria fina di Aiäno: se 'I g aes chela da Aiän, la gh'
vardaria miga su tant sol damangiaa

AIMÖ, chissä: aimo se 'I passa i esamm
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ALA, ala; sbatt piü doma de 'mn ala, essere ridotti a mal partito nella salute,
negli affari: a poss faa piü nigott, a sbatt piü domä de 'mn ala; — la
parte posteriore del vomere dell'aratro: I'ala la lavora da par lee, senza
comandagh; — tesa del cappello: om capell largh de ala

ALBA, arroganza, alterigia: la s'ä petada sciä denanz con omn alba che 'I
pareva che la voleva maiamm: — abitudine: vegh chell' alba de parlaa
fort

ALBIEZZ anche BIEZZ, s.m. abete bianco: coi ramm d'albiezz es fa passön
per la ciovenda; ves om gropp d'albiezz, essere sani come un corno:
i e miga tucc come ti, gropp d'albiezz che te se, che te gh'e mai nigott

ALE, voce d'incitamento: ale, nemm, l'e sciä tardi

ALGÖ, in un qualche posto: indova l'e la mamm — Mah, la sarä nacia algo

ALI, agg. di persona che si lamenta per ogni piccolo dolore fisico: come te
se ali per amor di Dio Se te g'aes el maa ch' a g' ö mi...

ALMANCH, almeno: s'a podes almanch iutaa a faa quaicos

ALPADOO, conduttore d'alpe; dondinäd de alpadoo, scherz, lungaggini: t'e
miga gnamo finit Cui i e dondinäd de alpadoo

ALTRO, altro; chell altro, loc. scherz., discorrendo con qualcuno, per indi-
care una terza persona assente, ma nota all'interlocutore: chissä cos'el
fa chell altro intant che num dm se chile a cuntäla

ALZAA, alzare: alzaa i cart (nel gioco delle carte); alzaa de pes, r&darguire
severamente: el m'ä alzo de pes perchee d miga face come I'd dice lu;
alzäda, severo rimbrotto: ciapaa su 'mn alzada

AMM, parola con cui si invita un bambino che non sa ancora parlare a met-
tere (a prendere) il boccone in bocca: amm, che l'e bona la papa!

AMÖ, ancora: amo garb, gionn
AMOL, molle, non secco (di fieno, funghi ecc.): l'e amö ämol sto fegn, el g' ä

da besegn amo 'm poo de soo

AMPOMM, lampone: a vei fa dm poo de conserva de ampömm
ANCHEBEGN, benche anchebegn che l'e lontan, mi a 'I vecc listes

ANDA, prozia, anche zia: l'anda Lisabeta I'era sorela del me av e l'andin Luzia
I'era sorela de la mi mamm

ANDAA in a tutt andaa, a tutto vapore: lavoraa a tutt andaa a faa danee

ANDEGHEE, uomo poco concludente: l'e 'mn andeghee, se te gh' ste miga
atacch, el vegn mai a vuna de faa quaicos

ANDREGIAA, andare innanzi e indietro: cos' te gh' e de andregiaa sempro
per el coridoo

ANELL, anello ; ciascuno dei due anelli di ferro appesi alia staffa della carru-
cola ai quali si attaccano le catene — i cadenn — che sostengono la

carga nel fill a freno: tacaa su i anei a la stafa de la zirela
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ANEMA, anima; änema buzzarona, escl.: o änema buzzarona, l'e con la mä-
niga che 's ja giü 'I muse Anche: o änema del cento, a sömm pe miga
el tö famei; cosi pure: änima d' la saita o anima d' la sacheta, a sömm
pe stuff de sintitt a carognaa; tacaa fora come omn anema danäda,
dare in escandescenze

ANGA, anche: vegn anga ti a cataa su pämpen

ANGEL, angelo: i canta o i cantarä i ängel (stomatin, doman matin), si dice
quando fa o si presume farä molto freddo

ANGONiA, agonia: i ä sond omn angonia e gh' e mort quaidun

ANSA, appoggio, incitazione: quand i e isci rabiee, e gh' va miga lavoraa amo
a dagh ansa, e gh' va tei gilt

ANTEVIST, sveglio: l'e antevist chell matt, tutt altro che indormento

ANZETA, nodo fatto con stringhe ecc. che, dove si tiri da un dei capi facil-
mente si scioglie: capissela no bona volta de faa su dmm anzeta a la
stringa, miga dm gropp

APOPRESSA, pressapoco: l'e apropressa grand come ti el Tei

APP escl. di negazione: a credeva de finii per misdi, ma app a somm apena
a metä del lavor

ARBOL, pi. ärbol, pianta di castagno: in Caldana a g'd amö trii ärbol da batt;
— il complesso delle grosse travi del torchio che gravano sulle vinacce
per pressarle: l'e la vit che sbassa e alza l'ärbol

ARCABANCH, cassapanca: Vera pe bell a sintii i liend di nost vecc setee giu
al fech so I'arcabanch

ARDAA, sedano dei prati; panace: panace erculeo; spondilio; murinaira
(heracleum sphondylium): naa a cataa sciä ardaa per el porscell

ARDAI, boncinello: fa' naa dent I'ardai in la seradura e pe giraa la ciav; —
asticella di ferro posta in capo a due bracci della catena con cui si
legano le bestie alia greppia: (fig. 1) vun d'omn ardai el va dent in
la prezef e vun ind el canavolin de la cadena per tacägla al chell de la
bes'cia; — la parte piü grossa del vimine di salice che si fa girare
intorno alia parte susseguente piü sottile per legare le viti e i tralci
ai sostegni: te stersc I'ardai intorn a la scialescia, te 'I gira la contra
'm pall e ile el sta

ARENT, rasente: se te vee staa a söst, tiret sciä arent al mur, sott a la gronda

ARIA, aria: ves a I'aria; di ragazza che ha grilli amorosi per la testa

ARION, aria mossa: e gh' e su omn arion frecc ch' a m' pias poch

ARlSC, riccio di castagna: sponges con omn arise; ariscera, ricciaia: faa
fora omn ariscera, diricciare

ARLI, fantasticherie, grilli per la testa: l'e amo giona, ma la g'ä giä la testa
piena de arli
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ARSGEMEN, s.m. valanga: in vail Viola omn arsgemen l'ä ciapo sott tre cäuro

ANRNÄVOL, scherz. arnesi: d tölt su i me arnävol e pe a somm nacc

ARNlSCIA, alno: bon da brusaa e miga altro, i arnisc

AROMAI, ormai: aromai I'e isci, cos' te vee fagh

ARTICOL, scherz, merce: casciaa, faa naa Varticol, spacciare la merce

ASCENZA, solo nel detto: se 'I piev el di d' I'Ascenza (Ascensione), per
quaranta di om se miga senza: Ascenzidn, Ascensione: se 'I piev el
di de 1' Ascenzidn tucc i vacch i va a boreldn

ASCIA, matassa: la mi pora mamm a faa su i asc la doprava I'aspa

ÄSEN, asino: äsen drizz 'mpee, stupido: in duu a cavall a l'äsen, scherz, loc.
detta quando contemporaneamente e nello stesso posto due fanno un
lavoro per cui uno e di troppo; om pöo per un a cavall a l'äsen, scherz,
tutti devono poter godere di un beneficio, non uno solo: e gh' e geld
'mn asen sott al pont, si dice scherz, quando si vuol prendere in giro
chi si lamenta del freddo; detti: äsen porta la paia, äsen la la maia;
fin ch'en gh e en gh' e (di roba da mangiare) e cand en gh' e piü el
crepa l'äsen e chell che e gh'e su

ASPA, s.f. aspo; naa a aspa, andar di corsa: i e nacc a aspa a vedee la giostra

ASPERT, sveglio: el fa tutt da par lu senza dighel, I'e 'm matt aspert
ASPI, aspide : se la t' mord omn aspi, te se futü
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ASS, asse: ass da lavaa, quello che adoperavano le donne per lavare lungo i
corsi d'acqua; ass de taiaa fbra (del sciavatin); ass del car, da mettere
tra una scaleta e l'altra del carro per sedervisi

ASSASlN, assassino; infame: cos te gh'e da piaisc el m'ä tiro om sass so la
testa chell assassin d' om Tona (Antonio)

ASSEE, abbastanza; assee e pe assee, in modo superlativo: el n'ä ciapb assee
e pe assee de bott chell matäsc

ATACCH in staa atacch, star alle costole: se te gh' ste miga atacch, el fa
nigött; staa atacch al lavor, essere zelanti nel lavoro

AU, escl. di sfiducia, negazione: au au, el cambia piü, el sarä sempro om
fanigoton; au, la 'n g'ä miga dent in chela crapa

AUTUNN, autunno; - crisantemo: portaa quai autunn al campsant

AVA, nonna; - grosso e pesante maeigno fissato per contrappeso alla vite dei
vecchi torchi: l'e come mev l'ava del torcc, si dice di persona molto
lenta e pigra

B

BABI, mento: vegh el babi guzz
BABIECA, castagna senza o quasi senza contenuto: i babiecch i a i mangia

miga gnanca i porscei; — babiecch, scherz, persona di poco senno

BACHETA, bacchetta; bacheta del landama (fig. 2), ramo di spino foderato
di rosette di seta a colori da cui sporgono le spine e ornato in fondo di
un fiocco di nastri di seta dagli stessi colori: l'e l'uscer de circol che 'l
di del vicariat el consegna la bacheta del landama a chell ch'e stacc
nomino president de circol

BACILAA, vacillare: el bacila, el finiss a naa sol flozz; — non aver la testa
a posto: te vee naa a spass con sto temp te bacila — e bacilarä el

governo ma miga la Calanca d'inverno v. Calanca

BACUCCH, agg. di persona vecchia che ha perso la memoria: a somm sciä
bacucch, a rn regordi gnanca piü incöra ch'a somm nassü

BADAVOL, sbadiglio; a Natall el badävol d'om gall, cosi si allunga il giorno
a Natale; badavolaa, sbadigliare

BADENTAA, tener a bada; badenta lä 'm poo sto matt, intant ch'a vagh a la
botega a tee 'm poo de saa

BADlN v. badöla

BADlVOL in naa in badivol la vista, annebbiarsi della vista: mi a vedee
certi ingiustizzi a m' va bell e che in badivol la vista; — sprazzo: ogni
tant egh rivava sciä om badivol de söo
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(fig- 2)

la bacheta del landäma del compianto aw. G. B. Nicola, che ifu presi-
dente del Circolo di Roveredo dal 1947 al 1955. £ stata I'ultima foac-
chetta di spine consegnata ad un neo eletto landamano, perche dopo
l'usanza tradizionale icessö

BADÖLA, anche badin, spreg. italiano: cos' te cred pe, che i badola i e miga
agent come i altri

BAGA, borraccia fatta con pelle di capra, col pelo rivolto all'interno: mi a
naa a cascia a tegh sempro dre la mi brava baga de vin
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BAGIÄNA, baccel'lo: i bagiann verd a gh'i do ai cäuro da mangiaa e cui secch
a gh'i fagh ches al porscell

BAGNAA, bagnare; bagnaa 'I beech, scherz, bere: bagnaa la tina, metter ac-
qua nel tino per stagnarlo: i ä giä face orden de vendembia e mi a g'o
amo de bagnaa la tina; bagnagh el nas a vun, scherz, far meglio di
un altro; bagnin, l'incaricato di bagnare la sovenda, nella quale, col
gelo, il legname scivolava meglio

BAGNAÖRT, innaffiatoio: ciapa 'I bagnaort e bagna I'insalata!
BAGÖL, il fondo (tabacco) della pipa: a cicaa el bägol per quaidun l'e come

per num a sciusciaa milagusti

BÄGOLA, fandonia: cünten su piü de bägol ch'a scusi senza

BAI escl. di disgusto: ah, bai mangia miga roba che te cata per tera

BAIA, scilinguagnolo: chela l'e nb baia che la g'a la to mata; baiaa, ciarlare,
a furia de baiaa a g'o na gola bell e seca; baiaa dre a quaidun, dir male
di qualcuno: sta a cä toa la sira, veta che i a t' baia dre; baion, ciarlone

BAIARDA, carretta piana per trasportare sassi: i e i manovai che i dopera la
baiarda

BALA, frottola: casciaa ball, raccontar frottole; dagh la baia a vun, celiare,
prenderne uno in giro: l'e 'm tarlacch, la 's nacorgg miga che i a gh'
da la baia

BALA, balla: no baia de fegn; la forma della polenta appena versata sulla
tafferia: inchee de disnaa om fa la no bela baia de polenta

BALAA, ballare; baiaa assee: va, che t'e giä balo assee, va, che sei giä stato
qui troppo; la bira ch'o bevü la ni baia sol stbmich, la birra bevuta
mi pesa sullo stomaco; faa baiaa, procedere legalmente contro
qualcuno; balabiott, persona non seria, immorale

BALDON, anche BANCALL, ciascuna delle grosse stanghe su cui si fa scor-
rere tronchi o altro: portaa lä i baldon sol car per faa naa su i bor

BALlN, pallino, boccino (nel gioco delle bocce); nome che si da a bovina
piccola e rotonda; — naa a balin, andar a rotoli: l'e nacia a balin la
mi speranza de maridamm

BALISCIÖN, s. pi. valige e bauli: faa su i baliscion per naa a Paris
BALÖCCH in a balocch, in gran quantitä: I'uga chest ann la gh'e su a balocch

BALÖN, macigno: lavoraa tutt el di a stremenaa balon; scherzosamente: gros¬
so ciottolo; balonada: grosso ciottolo tirato contro qualcuno o qualcbe
cosa

BALORDÖN, s.m. vertigini: a mi a m' vegn el balordon a naa su soi piant
BALÖSS, scaltro: l'e baloss, ma miga baloss assee per famla a mi; persona

scaltra, poco onesta: l'e 'm baloss, värdeten begn — monello

BALÖSSÄDA, azione disonesta; monelleria
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(fig. 3) la balotera

BALÖTA, palla fatta con neve, fango od altro materiale: tiraa balott de nev;
balotera, (fig. 3) arnese a foggia di tanaglietta terminante a sfera
vuota in cui attraverso un foro si versava il piombo fuso per fare pal-
le di fucile

BALTICH, altalena, naa in baltich: baltigaa, baltigass, far l'altalena; chell ile
el la baltiga, quello li non ha la testa a posto

BALTRÖCA, scherz, donna di carattere instabile: e ti te 't fida de chela
baltroca ile vegh la feura (febbre) baltroca, scherz, di chi fa il ma-
lato per non lavorare

BALAÜTT, s. 2g. persona d'indole leggera e poco discernimento: van miga
con chell balaiitt, te gh'e nigött da imparaa

BALÜCC, strabico: ves balucc; balugiaa, essere strabico: chell matt el balügia;
scherz, guardare a lungo una cosa: t'e miga gnamo finit de balugidgh
su son chell ropp balugion, spreg. persona strabica
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BALZ, cascino, forma cilindrica per il formaggio, costituita d'una fascia di
legno o metallica che si puö restringere o allargare: mett la quagiada
int el balz a desgotaa

BAMBOL, rbnbambito: l'e sciä bämbol, poro vecc, el sa piü cos' l'e che 'l fa

BANCA, panca; naa a banca, dei bambini che, andando lungo una panca, ad
essa aggrappati, imparano a camminare

BANCÄLL v. baldon

BANCH, banco; — palco dove si sta a caricare la legna sul fill a freno: faa
naa su i bor sol banch

BANCHINA, ciascuno dei grossi tronchi orizzontali poggianti ad un capo sulla
subiga e che sostengono una catasta di legna: i banchinn i tegn su i
bor de la pea; — antenna orizzontale nel cavalletto del fill a freno
sopra la quale, per mezzo de i citer, corre la gordina; — legno del
carro facente parte del mazz: la banchina la sta sora al portassaa e

sott al scagn

BANDERA, bandiera; — s.m. uomo non serio, scioperato: ves om bandera,
om banderall che pianta ile el lavor per naa a l'osteria a bev; ban-
derola, persona volubile, di cui non ci si puö fidare

BANDÖRI, la parte bruciata dello stoppino delle candele e lucerne che fa
troppa fiamma: ciapa el smocapavee e taia giü chell bandöri: — fiam-
mata: l'e tropp el bandöri, tira indre quai legn

BARA, giuoco di ragazzi che, divisi in due sqnadre e uscendo uno o due .o
piü per volta ciascuno dal proprio campo sulla piazza, cercano toccan-
dolo, di far prigioniero un avversario, uscito in antecedenza: a giugaa
a la bara i presonee es pö liherai

BARBA, prozio, anche zio: de tucc i me barba, e in tra tucc i era 'm bell resc,
mi a n'ö cognossü noma duu, om fradell de la mi mamm e 'm fradell
del me pä; Barba Vairett v. strion; l'e come dich barba a l'anda, fa finta
di non capire quel che gli si dice

BARBA, barba: la scomencia a cress la barba, scherz, comincio a stufarmi;
pagann vun de barba e barbis, rendere pan per focaccia; barbee,
barbiere; pian barbee! escl. di dissenso, ammonimento: el voleva portaa
via subit tutt, ma a g'ö dice — pian barbee, prima paga, dopo...

BARBA GIUMELA, doppio mento: t'e vist che barba giumela el g'ä giü chell
panzon?

BARBEGIAA, battere i denti per il freddo: l'era om frecc che 's barbegiava

BARCH, recinto per capre: a la sira su a mont i cäuro a i sarava dent int el
barch per molgi

BARRZZ, slittino rustico (fig. 8): duu legn voltee su 'tri brisin da 'm cd, con
su sora amn ass o duu incioldee, eco 'l barezz, el nost slitin de cand
om sera matön
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BARiN, ciascuno dei legni posti sulla cassa, su cui si fanno scorrere i tronchi
per caricarli sul fill a freno: faa rodelaa i bor soi barin; sbarinaa,
levare i barin di sotto ai tronchi

BARLICFF, anche barlefi, scherz, uomo dai baffi lunghi: ves om barleff
BARTIRFLL, anche bertirell, rete metallica per pescare, a forma di tubo:

int el bartirell i pess i va dent e i trova piü la strada da vignii fora;
ves come 'm bartirell, di negozio ristorante ecc. molto frequentato

BARUFF, capelli lunghi e all'aria: te cred pe de staa begn con chell baruff
— donna dai capelli all'aria: la t' pias isci tanto chela baruff sba-
rufaa, arruffare i capelli

BASAA, baciare: el pd basaa no cäura in mezz ai ehern, e tanto magro che
puö baciare una capra in mezzo alle corna

BASCHlN, giacchetta femminile senza maniche, di lana o cotone, usata an-
cora nei primi decenni del secolo: el baschin el rivava giü fin a la
vita, om tocch pissee in giü del pedägn

BASi/LGA, spreg. casa grande: si, l'e granda, ma l'e no baselga, mal scompar-
tida e in desorden

BASlLI, martorella, marcorella (galinsoga parviflora cav.), fam. compositae:
cataa sciä om poo de basili da dagh ai galin

BASILtSCH, basilico; — persona astiosa, cattiva: l'e mei staa a la lontana
da chela basilisch

BASLA, tafferia: bütela pe in la basla la polenta, miga sol tavol
BASS, basso; vin bass, vino ormai basso nella botte, che ha perso un po' del

suo vigore: mei el vin bass che l'aqua alta, dicono gli amici di Bacco

BASTARDÖN, succhione, ramo uscente dal fusto e non ancora atto a frutti-
ficare: i barstardon i gh' te la forza ai altri ramm

BASTlNA, piccolo basto usato per portare pesi a copa. £ costituito da un
sacchetto imbottito di paglia, da due angoli opposti del quale parte
una cinghia di sacco che, applicata alia fronte, serve a sostenerlo:
portaa legn a copa con la bastina

BASTÖN, bastone; — panino dolce, lungo 15-20 cm, a foggia di bastone:
adess es e n vecc piü de baston sol banch di bombonatt

BASTRUCCH, (da bastard) scherz, ragazzo: ne fora di pee, malambreti ba
strucch

BATACLAN, frastuono, strepito: i fa 'm grand bataclan i maton a butaa fora
el carnevaa

BATIDÖO, battitore, bacchiatore; el batidoo di vedovan, scherz, il vento:
al di d'inchee e gh' e piü nissun che batt i nos e i castegn, i va quaidun
a cataa su cui del batidoo di vedovan

BATISTA, Battista: vegh la vista che fa Batista, scherz, la vista fa certi scher-
zi, non funziona come dovrebbe; vegh del tu mi stufi, Batista, scherz,
di botte che sa di muffa, di locale che sa di chiuso, che ha bisogno
d'aria buona; fil.: Batista, tira la lista, tira el spagh, caga int i bragh
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BATT, battere; el batarä..., avverrä, sarä per...: adess a poss miga dii incora
ch'a podard vignii, ma V batarä vers la fin de la setimana; — batt la
luna, essere di cattivo umore: fa la nana popo de cuna, la to mamm
la batt la luna, el to pä amd pisee, fa la nana bell pupee, ninna nanna
da canterellare ai bambini; batt la tämbola, dar segni di squilibrio:
el batt om poo la tämbola, poro diavol; batt stachett, battere i piedi
per il freddo; bätes i ciapp: adess om pd bätes i ciapp cand om vdo,
scherz, adesso non c'e piü nulla da fare, rassegniamoci;

BATÜDA, ciascuna delle stazioni, di carico e di scarico, nel fill a sbalz: la
batüda de scima e la batüda de fond; scherz, ves impiegd a la batiida
de fond; batüda, scherz, buona dose di busse: ciapaa no batüda dal pä

BATULA, s. 2g. persona deficiente: compatissel, l'e 'm pöro batulä

BAU, insetto; scherz, brutto ceffo: chell bau (brutu bau, brutt bau) el g'ä
miga vut el tupe de vignii sciä a carezzamm — bau de la grassa,
scarabeo stercorario

BAULLL, baule; sveidaa el baüll, scherz, partorire (di donna)

BEATI, in en gh' e per i beati, ce n'e in quantitä, piü del necessario

BECAFlCH in a becafich, v. sass

BECC, buco; sara i ecc e ver el becc, si dice scherz, a uno se gli si vuol met-
tere in bocca una medicina amara o un dolciume; speciaa, ves al becc
del gatt, aspettare, essere all'ultimo momento a fare qualche cosa:
invece de faa i so ropp per temp, el specia sempro al becc del gatt, lu;
faa de stopabecc, scherz, fare il tappabuchi; naa a becc, giuoco dei
fanciulli con le bilie, per cui, prima di colpire quella dell'avversario,
bisogna far entrare la propria nel buco comune prestabilito, fatto nel
suolo; el g' ä pissee grand 1' ecc che 'I becc, scherz, di chi prende sul
suo piatto piü roba di quella che puö mangiare; begiön, buca, buco
grande; — tomba, nel gergo infantile: se te bev miga la medisina te ve
int el begion veh

BECCH, becco; succ come 'm beech, molto asciutto: el pozz Ve succ come 'm
beech, e gh' e piü acaua per i vacch

BEDOLA, betulla: faa sciä no scova de bedola per spazzaa el tecc

BfiFEN, frazione in collina di Roveredo; a I'ann del mai e a la fera de Befen,
si dice scherz, di una cosa che non si farä mai, come non esiste l'anno
del mai e come non si farä mai la fiera sulla collina di Befen

BEGA, lite: in chela cä i e sempro sott a bega, sempro inde no bega

BfiGIA, mastello dove si mette la carne in salamoia: salaa giü la cam in la
begia; — mastello che raccoglie il vino spremuto dal torchio

BEITA, pancia delle bestie: chela l'e no beita che la g' ä giü chela vaca —
scherz, pancia di persona; beitön, scherz, persona con un pancione

BEGN, bene: faa 'I so begn, confessarsi e comunicarsi: l'e mort pulito, l'ä face
el sd begn come 'm bon cristian
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BEGNAA, bisognare: begna vegh pacienza, car el me matt
BELEBfiGN (bell e begn?), alquanto: I'e belebegn maid chell poro omm

BELECC, frazione di Roveredo: cros, cros de Belecc escl. di doveroso stu-
pore: mort dal fulmin? cros, cros de Belecc! (la croce, ora in pietra,
esiste ancora al margine della strada); stornon de Belecc, scherz, loc.
rivolta a persona che non ha inteso bene: ses, miga des, stornon de
Belecc che te se

BELEE, bellezza: I'e no belee chela mata; chell I'e 'm belee d'omn orldgg
BELEZZA, bellezza; — escl. di gioia: oh belezza, el pa el diss che 'I voo

crompamm la bicicleta

BELL, hello; — prudente: I'e miga bell per no mata naa in gir de nocc da
par le; — passaa bell, far bella figura: lu 'I falson, denanz al maestro
I'e passd bell e nun, col ves tropp sincer, om se passee per tarlucch; —
ves pisee furbo che bell, scherz, essere piü furbo che meritevole

BELMA, melma: la sabia mes'ciada a belma I'e miga bona de fabrica
BELÖI, ragazza civetta: I'e no beldi, la vecc e la saluda domä i omen

BELZ, scherz, straccio, brindello: ves vistida noma de beiz e berold

BERA, agg. di capra dal pelo lungo: I'e no cäura bera e mota; di voce sgra-
devole: el gä no vos bera, cand el canta el par no sbrägiola

BERGAMINA, bella e robusta bovina: sto volta d spendü quaicos pissee, ma
a g'o scia no bergamina

BERLENDEN, brandelli: el vistii I'e nacc tutt a berlenden

BERLINGAA, tener a bada: berlinga la om poo sto matt, intant che mi a
scoli i macaron in la biela; berlingass, intrattenersi: berlingass per
strada a fa' naa la lapa con vun e con I'altro; berlingola, piccolo e so-
litario fiocco di neve: oh, fin adess egh vegn giü noma quai berlingoll;
berlingolaa, nevicare a piccoli e rari fiocchi

BERLÖTT, tregenda di streghe e stregoni secondo la leggenda locale: tutt a
'm tratt a senti el berlott che vegn in la Piana de March e mi scondom
dent int el eres d'omn ärbol

BERNAZZ, paletta della cenere: spazzaa el fogolaa col bernazz

BERÖLD, anche berön, s. pi. scherz, cenci: a somm nacia in mascra ch'a sera
vistida domä de berold; berolda, scherz, donna vestita di cenci; be-
roldon, donna o uomo vestiti di cenci

BERTOLD0, Bertoldo: fann pegg che Bertoldo, far birbonate, birichinate
d'ogni sorta

BERTIRELL v. bartirell
BES, cavo: se la bora I'e besa, I'e miga bona per faa ass

BESCEL, pianta di rovo: strepaa om beseel; bescelee, bosco di rovi: in la
Gravera I'e tutt domä 'm bescelee



BES'CIA, bestia: naa in bes'cia, imbestialire; bes-ceria, bestialitä, stupidag-
gine: ö face no bes' ceria a maridamm con chell bau

BESEMFI, tumido, scherz, gonfio per aver troppo mangiato o bevuto: a poss
gnanga mevom del poch eh'a sdmm besem.fi

BESENTAA, bisognare: besenta cred che 'l s'ä sintit maa e l'a sbando

BESÖNCC, in voncc e besoncc, unto e bisunto

BETEGAA, piü comune chechenaa, balbettare: el stanta a raspaa sciä paroll,
el betega

BETEL, grumo: cand te mett giü la farina per faa la polenta, te ghe de tru-
sala begn, sodonoo la fä i betel

BEV, bere: ves om poo bevit (bevuto), essere un po' brillo; — scherz, dover
assumere un lavoro per un altro: el s'a sintit maa e la so ora de guar-
dia ö vut de bevemla su mi

BIAMM, fiorume del fieno: el fegn tropp secch el lassa naa no mügia de
biamm

BIANCH, bianco: e s, el vecc piü ne bianch ne negro, scherz, di persona che
da qualche tempo non si vede piü in giro, come se fosse sprofondata

BIAVA, pianta di segale in genere: e s' diss camp de biava, ma pan de segla

BfCIO, scherz, bacio: prima de naa via, te gh'e de damm om bicio
BICIOLÄNA pina delle conifere: a Soazza ai biciolan i a gh' ciama arise de

pescia e a Mesoch borsacon, ma a Sanvitor gratacuu
BICÖCA (fig. 4), arcolaio: mett su i asc so la bicoca per faa su i comessei
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BIDlO, scherz, merda: te vee faa cress i bafi mett su om poo de bidio

BIfiDI, s. m. barbabietola: taiaa su quai biedi per el porscell; biediräva, bar-
babietola rossa, da zucchero

BIEZZ v. albiezz

BIGATT, bigatto: i va begn i bigatt vanno bene i tuoi affari

BIGHBGN, lavoruccio: a somrn piii bon domä de faa quai bighegn; bighegnaa,
fare lavorucci

BIGO, s. f. donna ermafrodita: ves no bigo

BIGÖRGNA, anche bbrgna, scherz, testa: cos' te 'n gh' e dent in la bigdrgna,
test'a l'aria che te se? — a volaria mandall a imparaa de feree, ma
la 'n g' ä miga in bigdrgna de imparaa chell mestee ile; — raigazza sven-
tata, sbarazzina: la m' en fa vuna per sort, chela bruta bigdrgna

BIMBA, capra rimasta infecondata: chesta I'e no bimba, I'e nacia fora bimba;
restaa bimba, fig. scherz, di donna rimasta senza prole

BINDA, s. m. perdigiorni: al gä piü vea de fann, el s'a metii a faa 'I binda a

causa del so pa; bindon, anche sbindon pegg. di binda

BINDA, cinghia, di trasmissione, o per altro uso: la binda de la circolar per
ressigaa i legn

BINDfiLL, nastro: ligaa su i cavii, i calzett con om bindell; bindeil de ca-
lancon v. Calanca

BINlS, s. m. confetto da sposi: incora te m' de i binis quando ti sposi —
binis di spos, s. pi. frutto e pianta del crespino: i fa 'm bell vedee i
binis di spos coi so pomei ross

BIRICH, scherz, macchina, costruzione: te podeva miga spendi mei i to danee
che crompaa su chell birich d'om ropp ile

BlRGOM, scherz, bergamasco; faa el birgom, scherz, fare il cattivo: fa miga
el birgom, perchee te i ciapa veh

BIRLO, in ves fora del birlo, scherz, non aver la testa a posto, non essere nel
giusto: te se fora del birlo, el me matt, el Ceresio I'e 'I lagh de Lugan,
miga chell de Locarno

BISA, gelido vento invernale: e gh' tirava no bisa che 's gelava impee

BISSACA, saccone che vien stipato di foglie per dormirci sopra: faa dent
fea d' fau o spoi de formentön in la bissaca; naa int om sacch e tor-
naa inde no bissaca, scherz, andare a spasso, per es. in una cittä e tor-
nare senza saper dire che cosa si e visto

BITAA, aver pace, aver pazienza: el bita miga om moment, el g'a sempro el
pensee per chell poro matt; te pe miga bitaa omn amen, malambreto
nevrastenich che te se

BIÜCH, linfa: in primavera i piant i e in biiich; el biüch di piant
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BLACA, coperta impermeabile per coprire carri ecc.: quarciaa el car del fegn
con la blaca, se 'I vegn a piev; per gli abitanti del vicino San Yittore
e anche un drapön con una corda ad ogni angolo per fare e portare
balle di fieno; da blaca il soprannome di blacch dato ai sanvittoresi:
la mi anda Sväna l'ä sposo 'm blacch

BLÖZZER, anche sblozzer, moneta d'un tempo; scherz, denari: l'e miga assee
dii a crompi chest e chell, e gh' va vegh anga i blozzer

BÖ, anche boo, bue: mandaa 'I car denanz al bo (anche ai bee), di sposi co-
stretti a sposarsi perche la donna si trova in stato interessante; capii
ne bdo ne vaca, essere duro di comprendonio; dii ne boo ne vaca,
non dir niente: l'e nacc via senza dii ne bdo ne vaca: ecc de boo,
soprannome dato a persona dagli occhi grandi; detto: chi che pd mazza
'm bo e chi che po miga i maza gnanch no formiga

BÖCA, bocca: naa de la bdca inanz, cader bocconi; faa bona böca, mettere
in bocca dolciumi o altra cosa piacevole: apena tolt giii I'oli (de rigit),
a sciusci quai canemei per faa bona boca; boca cos' te vee, loc. indi-
cante tutto quello che la bocca puö desiderare: i m'a invido a scena,
che scena Vera boca cos' te vee; boca, bocascia del forn, di chi fa tur-
piloquio: tass giü bocascia del forn; boca tass, bocca taci (per non dire
spropositi), escl.; no boca sbogiäda dent con om fus, un bei bocchino;

— lavass la boca, dire una cosa a fior di labbra solo per farsi belli
davanti a chi la si dice: el m'a dice s'a voleva fermamm a disnaa con
lu, ma el I'd dice dorna per lavass la boca; lavament de boca, cosa
detta a fior di labbra; che bei bochin, che bella pretesa: datt el me
camp visin a cä per ciapann vun lontan om car de reff che bell
bochin che te gh'e; naa bochin bochin, scherz, far comunella: prima
i era sott come can e gatt, adess i va tutt bochin bochin; — amoreg-
giare: i e lä int om canton tutt bochin bochin; om bochin da mangiass
i moros

BOCA, scannellatura per cui passa la gordina alia periferia de i volant nel
fill a freno: su al cargo e gh' e duu volant, vun grand con do böcch e

vun pissee pinin con no boca sola

BOCA, boccale: boeä di pover in coisciaa come 'l boeä di pover, ridurre in
cattivo stato: i gh' e saltee adoss e i l'ä coiscio come 'l boeä di pover,
chell poro diänzen

BOCAA, abboccare; bocaa da vent, modo di abboccare dei pesci quando c'e
il vento, cioe solo in modo parziale, cosi che riescono ancora a svinco-
larsi: i böca tucc da vent inchee, te n' ciapa miga vun

BOCARRLL, museruola: el bocarell e s' egh el mett ai can, ai vedei, ai manz
e magari anga ai cavai

BÖCC, irco: crompaa om bell bocc de razza; ves al bocc, essere in calore,
delle capre; menaa al bocc, condurre all'accoppiamento; intrech come
'm bocc, molto ingenuo; störn come 'm bocc, molto sordo

BOCBTA, bilia: giugaa ai bocett
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BOCHERA, infiammazione delle labbra: 6 ciapd la bochera col mangiaa fich
senza tegh giu la pell

BÖCIA, boccia: giugaa ai bdcc; el gech di bocc, il giuoco delle bocce; — la
pista per il giuoco delle bocce: el nost gech di bdcc l'e domä mdtt e
vail, l'e miga gualiv; bociaa, bocciare: bociaa a resta, la boccia colpita
se ne va, quella lanciata resta al suo posto; bociaa a rigol, lanciare la
boccia raso terra contro quella da colpire

BÖCIA, ciottolo: no strada piena de bdcc; — palla da giuoco: giugaa a la
bocia; — scherz, testa: la 'n g'ä miga dent in chela bocia, ha poco giu-
dizio, poco criterio; miga veghen in bocia de faa quaicos, non voler
saperne di fare qualche cosa

BÖCIA, garzone, per antonomasia, del muratore: naa a faa el bocia; qualun-
que garzone: ves bocia de 'm legnamee, de 'm macelar, de 'm massera

BOCIÄRDA, rullo per il cemento, passegh su al ciment con la bociarda per-
chee dopo te sbrissiga miga; bociardaa, passar con la bociarda sul
cemento

BOCON, boccone; — pezzo di carne avvelenata per sopprimere cani o sel-
vaggina: dagh, metegh el bocon a 'm can, a la golp (volpe)

BOFAA, ansare: bofaa come 'm mantes; — bofaa int omn oregia, int i orecc,
suggerire: quaidun i gh' Va bofo int i orecc, perchee lu l'e miga furbo
miga del tutt; — soffiare: bofaa dent int el fech; bofach su so la me-
nestra che scota; — bofann fora, scherz, dire stupidaggini, bugie, ecc.:
—- bofaa sol ris, anche bofdi via tucc, montare in superbia: adess che
l'e 'm scior el bofa sol ris, el par che 'I voo bofai via tucc; — boff,
soffio, attimo: la vita la passa int om boff; bofett, soffietto; — scherz,
vie respiratorie; bofett del zdfrich, quello per solforare la vigna; bofin
bofaia, passatempo dei ragazzi consistente nel soffiarsi reciprocamente
in faccia cercando di sopraffarsi: giugaa a bofin bofaia

BOGEE, anche bogell, bogeta, bogion, recipiente cilindrico di legno a doghe
per salarvi la ricotta: salaa giu la mascarpa int el bogee; bogionatt,
persona che fa recipienti di legno per il latte e mastelli

BÖGIA, consorzio di contadini che caricano un alpe: a Rore i carga piü i alp
a bogia, i a i da via a ficc a vun e a I'altro

BOGIÄGN, monte a est di Roveredo con un'antica torre ora in rovina: el spo-
sara pe la tor de Bogiägn, si dice scherz, di uomo che indugia a sposarsi

BOGIASS, scostarsi, lasciare il posto: I'd be vist che 'gh era ile no femna
vegia impee, ma 'I s'a miga bogid, ve, a lassagh el post

BÖI, anche boii, bui, buii, bollire: mett la I'acqua a bdi per faa la polenta:
bui dal cald, da la räbia, soffocare dal caldo, fremere di rabbia; a
boieva dal cald, da la räbia: non a buieva; cosi: a boiaro, a boiaria,
el boiega; a bdi, a bui, soffoco, fremo; boit, buit, bollito, soffocato,
fremuto
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BÖIA, poltiglia; — pappa per bambini e veccbi di farina bianca abbrustolita
nel burro e successivamente, con aggiunta di acqua e zucchero, fatta
euocere rimestando fin che diventa come un budino: a mi la m'ä sem-
pro piasüda la boia; boiäcca, poltigliaccia, cosa ridotta in poltiglia

BÖIA, boia : e vun, el diseva el boia, si dice scherz, qualche volta all'inizio del
lavoro, quando per es. si e segato il primo pezzo di legna o si e versata
la prima brenta d'uva nel tino; boia malprätich, persona di poco inge-
gno: invece de rangiäla la machina, el Yä rovinada, chell bdia mal
prätich; — dovee faa el bdia e l'impico, dover fare tutto da se, anche
lavori non inerenti al proprio mestiere

BÖLA anche boliscia luogo acquitrinoso: l'e nö boia, e gh' vegn sü domä lisch
e altri erbasc

BOLAA, bollare: inchee el guardabosch el va a bolaa i piant da taiaa: —
percuotere una persona lasciandole il segno: a Yd bold mi come 'gh va

BÖLCA, punto d'incrocio del tronco con un ramo: l'e rivo a tacass a la bolca

BOLlN, scontrino: in temp de guera om n'ä manegio assee de bolin: bolin
del pan, del formagg, del buter...

BOLISCIA, vedi boia

BOLOVA, brigata di gente: dm vegneva tucc in bolova; no bolova d'agent

BÖLZ, bolso: cavall bolz; cortell ecc. bolz, coltello ecc. che taglia poco: l'e da
molaa sto cortell, l'e bolz

BOMBONIF, ombelico: el g'a miga gnamo succ el bombonif, scherz, di per¬
sona ancora giovane: el voo faa el giovinott che 'I g' a gnamo succ el
bombonif

BÖN, buono; — s. m. frutto che sta dentro un guscio: chesta l'e la gussa e
chest l'e 'I bon; — l'e 'I bon, iron, il momento buono: cand meno te
'I specia, alora l'e 'I bon ch'a t' riva seid quaidun a rompett i scatol; —
l'e 'I so bon, e quel che ci vuole: te gh' e mordision a la ferida chell
l'e 'I so bon, l'e segn che la guariss

BONCODRÖBA (bon co d' rdba) s. 2g. tipaccio: no, cara la mi mata, a te 'I
lassa miga te' su chell boncodroba ile, non te lo lascio sposare...

BONDIÖLA, carne del collo del maiale fatta seccare dopo averla messa per
alcun tempo in salamoia in un' olla e quindi insaccata nella vescica
della bestia: a m' pias pissee la bondiola che la cam seca

BONDÖN, cocchiume: ciapaa da la spina e lasaa naa dal bondon, prendere
da una parte e perdere dall'altra

BONfiTT, berretto floscio dei militari: te' giü 'I chepi e mett su 'I bonett

BONMAlSTRO, assenzio: se te stanta a digerii mett giü quai fei de bon-
maistro a la sira ind om bicer d'acqua da bev a la matina a digiun

BÖNZA, botte per il trasporto del pozzo nero: sveidaa la cisterna con la bonza



38

BORA, tronco d'albero; giü bor e su ass, girala come vuoi...: derm pe in la
paia, derm pe int el fegn, giü bor e su ass, l'e pe tutt zupa e pan bagnö;
detto: a vistii no bora la par no sciora, a vistii om schiucch el par
om ducch; boratt, boscaiolo

BORÄINA, boraggine: in la smoiazza mi a meti sernpro om poo de boräina

BORDADA, aborto: chela pora femna l'a face amo no bordada

BORDELL, postribolo: lasass tiraa al bordell; baccano; — quantitä: chest ann
om a face om bordell de uga

BORDIÖN, filo di ferro grosso per fill a sbalz: dopraa bordion a faa no
ciovenda

BORDÖCCH, crisalide: i galett con dent el borddcch i vail pissee de cui con
dent amo el cavaler, perchee i e finit

BORDÖN, s. m. rapa: chell totön el gä su el crezz sol chell che 's po pian-
tagh dent i bordon

BÖRGH, Bellinzona: prima de la ferovia el me poro pa el vaseva col car a
Borgh a tee la roba per i botegar de Rore

BORDIGNÖN v. cagna

BÖRGNA v. bigorgna

BORGNÖCOL, bernoccolo: dal colp che l'ä ciapo e gh'e vignit fora om bor-
gnocol isci so la front

BORLAA, cadere: borlaa giü da 'm mur; — borlaa dent, cadere in errore,
in trappola: a gh' somm propi borlo dent da tarlücch

BORLANDA, minestrone fatto con sola verdura, carote, fagioli e patate:
per faa borlanda es mett miga ris o pasta, ma dorna verdura, garott,
fasee e pomm

BORSA, borsa: el sa gnanca lu cos' la 'n g'ä in borsa, non sa neanche lui che
cosa vuole; chi che giuga de testa paga de borsa, chi non da retta a

chi lo consiglia in bene, sconta poi i suoi errori
BORSACA, tasca: i a gh' brusa in borsaca, di chi non sa tenere un centesimo,

ha le mani bucate: se 'I g' ä sciä 'm franch, el g' ä de spendel, l'a gh'
brusa in borsaca

BOSA, fossa della vigna: faa i bbs, significa vangare oppure pulire le fosse
dalle erbacce: cataa sciä fernen in giornada a faa i bbs

BOSCH, bosco: naa a faa fegn da bosch: naa al bosch, del baco da seta che
va a fare il bozzolo; chest Ve sciä da bosch, escl. di soddisfazione per
aver trovato o ricevuto qualche cosa in dono

BOSCH, cespuglio, macchia: strepaa om bosch de ortich, de beseel

BÖTAA, anche faa a bott, stiimare il peso o la misura di una cosa: botaa no
pegia de fegn; om voo pesäla la paia o faa a bott
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BÖTA, gonfiore per colpo ricevuto; — segno che resta in pere, mele ecc.
cadendo dalla pianta: pomm, per de la böta; tignii böta, tener duro;
de böta salda, subito: Z'e nacc a cascia de sfrös e i Vä ciapo de böta
salda; l'ä vedü V Venturin (gelatiere di Bellinzona) e via de böta
salda a compraa om sorbett

BOTÄSC, abomaso: col botäsc es fa chell bon mineströn che nun om e gh'
ciama buseca; — scherz, pancione: cüie botäsc che 'l g' ä chell omm;
botascion, accr. di botäsc; scherz, persona molto panciuta: te t' re-
görda de chell botascion che 'I vegneva no volta da Coira a faa l'ispe-
ziön del s'ciopp

BOTfiGA, bottega; — scherz, apertura davanti dei calzoni: sära su chela
botega si dice ad uno che, per distrazione, non ha abbottonato i calzoni

BOTIGIA, anche butigia (fig. 5) botticella da pochi litri, di legno, per mettervi
vino da trasportare sui inonti o aceto; fann de sacch in botigia, far
malestri d'ogni specie: Z'e 'm s'cianca de coli che la me n' fa de sacch
in botigia

BOTONAA, abbottonare; — staa botonö, essere molto riservato nel parlare;
botonö dedre, minchione: Z'e 'm poro botonö dedre, la s' nacörgg miga
che la gh' fa i ehern a tutt andaa la so femna

BOTONITT, distintivo militare di buon tiratore costituito da due bottoncini
dorati da applicare ad una manica della giubba: a scöla recluta ö ciapo
i botonitt; el tir di botonitt, tiro che si fa alia fine della scuola reclute

BÖTRO, anche botrizzi, persona piccola e grossa: Z'e be 'm bötro, ma Z'e miga
isci 'm malmovent come te cred ti

BÖTT, s. pi. busse: ciapaa su no mügia de bött da la mamm
BÖTT in tutt a 'm bött, tutto ad un tratto: Z'e rivö sciä tutt a 'm bött

BÖTT, v. botaa

BOVADURA, accoppiamento di bovina: cos' t'e pagö de bovadüra
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BOVÄGN, agg. di persona pingue, non Sana: l'e malo chell omm, ve coni
l'e bovägn

BOYÄSCIA, stereo bovino; i sbianchin i mett dent la bovascia in la calcina
per sbianchii i cusinn negro de fumm; mett i pee inde no bela bovascia,

fare un pessimo partito in matrimonio: magäri per chell prdten,
el credeva de sposaa chissä chi e l'ä metü i pee inde no bela bovascia;
el badii l'ä trovo la bovascia, si dice quando si sono sposati due della
medesima risma

BRACASS, rannicchiarsi (delle bestie): i me galin i e tucc morevol, cand a
vei ciapai, i a s' braca giü

BRACCH, piccolo, con le gambe corte: l'e braca sto vaca, ve che gamb curt
BRAGA, calzoni, in vanzaa domä braga, oppure el pd crompaa cuu e vend

braga, scherz, di chi e magro e i calzoni gli sono troppo larghi; e an-
che: indo' gh'e braga scossaa no paga; bragh, calzoni: la gh' naria
dent ind i bragh, di donna infatuata negli uomini; ves amo vun de
cui che tira su i bragh coi zirell, scherz, di uomo assai retrogrado,
priinitivo; braga boida, scherz, bambino poco sveglio, uomo che val
poco: oh, che bragaboida d'om matt! — caghimbraga, spreg. uomo
timido, che non sa fare i propri interessi o difendersi: l'e 'm caghimbraga

che la s' lassa imbroiaa su da tucc

BRAGA, parte posteriore dei finimenti delle bestie da tiro, che serve per far
dare marcia indietro: la braga l'e per fagh daa indre al manz taco al car

BRAGA DE L'ORS, licopodio, erba di cui si servono gli alpatori per filtrare
il latte: la braga de l'ors i la mett giü int el coll per faa passaa el lacc
in la conca

BRAGNA, s.f. felce maschio: se te vee fa' passaa el maa de schena mett om
poo de bragna sott al lanzee del lecc

BRAGÖZZ, ciascuno dei due ferri che nel carro tengono insieme le parti del
mazz: desfaa giü i bragozz per podee cambiaa Vassaa del car

BRANCHIRÖLA ditola: i branchiroll i e bon, ma 'gh va mangiai fresch,
sodonoo i ciapa de l'amar

BRÄNDOL, pezzo di legno qualunque, piu o meno lungo, come una stanga:
ciapaa om brändol a faa de rentol; brändola, legna da bruciare in
stanghe poco grosse: chest'ann i m'a porto el lott tutt de brändola

BRASCEE, ciascuno dei quattro pioli di legno agli angoli del carro a cui si
agganciano i do scalett: tacaa lä i scalett del car ai brascee

BRATA, ramaglia: ti, bocia, mügia su tuta chela brata ile; bratee, mucchio di
ramaglia: da sto bratee om fa fora fassinn da dagh al prestinee

BRATÄNA, calore: a m' pias a staa ile a gamba larga seto so I'arcabanch a
sintii chela bela bratäna che vegn sciä dal fogolaa

BRAZZ, braccio, ma solo quale vecchia misura lineare: casciaa fora la len-
gua longa om brazz
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BREGCH, botticella dove si tiene la maistra per fare la ricotta: mett giü la
scocia int el breech per fala inacidii e diventaa maistra; — vaso di
legno per riporvi latte o latticini

BRED, brodo: el par che 'I bev bred de slusert, scherz, di persona molto ma-

gra; la n' vail el bred di can, si dice di cosa che val poco; naa a bred,
sanguinare: l'a ciapo om pugn int el nas, al va tutt a bred

BREGA, daffare: a 'n g'o piü de cunili, i da tropa brega

BREGN, Blenio: inviaa fora Bregn e Leventina, suscitare un putiferio: lasset
miga sintii, veh, perchee te invia fora Bregn e Leventina; bregnon,
bleniese: i Geninasca e i Prosper de Rore i e bregnon de Malvaia

BRENTÄLL, brentina di legno a doghe con coperchio pure di legno: portaa
el lacc dai mont bass col brentall; brentall del moleta, recipiente del-
l'arrotino dal quale cadono le gocce d'acqua sulla mola; — scherz, di
naso raffreddato che sgocciola; el nas del Zepüsc, cand el gä el rafre-
dor, I'e come 'I brentall del moleta

BREVA, vento che spira tra mezzogiorno e sera nella bella stagione: vann
miga a sbrodaa la vigna adess, e gh' e su la breva

BREVAA, anche brovaa, abbeverare: t'e gib brevo i bes'c

BRICCH, rupe: la s' rampigava su per i bricch come 'm camoss

BRIS, briciolo: egh va vegh om bris de pacienza, diänzen

BRISA, briciola: va a tee pan, en gh' e piü gnanca no brisa

BRÖCA, brocca; — secchio di legno a doghe, con coperchio a impugnatura
laterale a forma di trapezio o d'altro poligono e maniglia larga, pure
di legno, che si adoperava ancora una quarantina d'anni fa (fig. 6)
no volta i gh' eva domä brocch e brentäi de legn per el lacc

(fig. 6)

la bröca (la maniglia di legno e
stata sostituita con una di ferro d'al-
tra fattura e laterale)
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BRÖCCH, anche rözz, cavallo di poco pregio: a I'd pagö poch, ma 'l vall miga
pissee, l'e 'm bröcch

BRÖCH, s.m. erica: naa a fa bröch per fa' naa a bosch i cavaler
BRODA, beverone del maiale: l'e nacc con la segia de la broda a dagh al

porscell; — poltiglia bordolese: fa' su la bröda de la vigna; sbrodaa
la vigna, irrorare la vigna

BRÖNZ, (fig. 7) paiolo di rame stagnato di forma speciale: l'e giä 'm bell pezz
che la ches l'ordiäda int el brönz
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BROTASS, spreg. muoversi, scostarsi: se 'I fa tant de setass giü, la s' brdta piii
BROYAA v. brevaa

BRÖZZ, sudiciume: i so vacch i e sempro brozz, la i neta mai; brozzon, spreg.
persona sudicia

BRUNfiNT in vignii brunent, imbrunire (del tempo)

BRUS, bruscolo: ves begn vist come i brus ind i ecc, essere malvisti; catagh
fora i brus di ecc a vun, rinfacciare a uno le sue malefatte: se la m'in-
via fora, a gh'i cati fbra mi i brus di ecc a chell ile

BRUS in a brus, anche a bruso, a brus a brus, per un pelo: I'e rivo a brus a
ciapaa 'I treno; per om brus I'e miga resto sott a I'auto; sto scinta la
m' riva a brus a brus

BRUSAA, bruciare: brusaa da la rabia; — imprec. brüset brusev che 'I sa
brüsega; odoo de brus, odor di cosa che brucia

BRUSfiCC, bruciore di stomaco: a mi 'I vin nostran la m' fa vignii 'I brusecc

BRUS'CIAA, spazzolare; brus'ciass el ventro, loc. scherz, detta quando non
si ha piü o non abbastanza da mangiare: adess (alora) om po tant
brus'ciass el ventro; brus'ciada, spazzolata; ciapaa no brus'ciada,
essere colti da forte malanno: o ciapo vuna de cui brus'ciad, caro mio,
che se a somm miga nacc al mondideus I'e 'm miracol

RRUSSIÖLA piccola eruzione cutanea: vegh la facia piena de brussiol

BRUZlZA, piena: cui de Piazza e Piazzeta, ind el 1951, i l'ä ciapo 'I spaghett
a cunt de la bruzza de la Moesa

BUA, male, nel gergo infantile: te gh' e la bua, Nin sciä ch'om egh bo fa su

BUBAA, abbaiare; — ronzio che si sente talvolta nelle orecchie e che fa dire:
i a m' buba i orecc, in sto moment e gh'e quaidun ch'a m' baia dre
(che parla male di me)

BUGADÖO, ceneracciolo: fa' pasaa el smei col bugadoo

BUGH, corpetto, el di d' San March i fernen i vaseva in procission a Lostall
con la semenza de cavaler tra 'I bugh de la vesta e la gipa

BUI, trogolo, vasca di fontana: el bui del porscell, de la fontana; —• bui de
la crancada, legno incavato a forma di trogolo dove fino a cinquanta
anni fa si usava mettere i crancad a conservare

BUI, bollire: mett la I'acqua a bui per faa la polenta; — s. m. ebollizione:
fagh traa 'm bui a..., far bollire un momento...; — accesso d'ira: a m'e
dace su'm bui e a te g' o dace om slepp so la boca

BULAA, rasare i capelli: num, cand om sera matdn, om e s' faseva bulaa anga
d'invern

BUSCIAA, far effervescenza: gazzosa, vin che buscia; — scherz, non aver
la testa a posto: a balaa a la to eta te buscia
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BUSCIÖN, turacciolo; mett su 'l busciön, imbuscionaa, mettere il turacciolo;
tirabusciön, cavaturaccioli

BUSTAA, capitozzare: i e sciä vecc e tropp alt da batt, sti ärbol, i e da bustaa

BUSTIN, panciotto: adess al bustin i diss squasi tucc gile

BUTAA, buttare: butaa föra (da bev), mescere; butaa föra tutt, spiattellare
tutto (di persona sempliciotta); butaa su, vomitare; butass giü, sdraiar-
si; naa a butass giü, andare momentaneamente a coricarsi; butaa 'l
pomm, v. pömm; butaa vedell, v. vedell; chell che buta, buta, la vada
poi come vuole: provemm, chell che buta, buta; butada, volta: se 'm
finiss miga stö butada, om finissarä pe in chel' altra

BUTAA, germogliare: con sto cald i piant i s' metarä a butaa; butt, germoglio

BUTlGIA, y. botigia
BUZZ, bizze: la fa i buzz perchee a gh' i ö dace sol cuu

BUZZARONASCA, esc. d'impazienza, stizza: oh, buzzaronasca, i sarä be miga
tucc no pasta frola com' te se ti

(Continua)
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