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PIO RAVEGLIA f

Vocabolario del dialetto di Roveredo GR

V.

Non si poträ onorare la memoria del nostro collaboratore Pio Raveglia in
modo migliore che continuando la pubblicazione del suo « Vocabolario del
dialetto di Roveredo ». Egli ha condotto a termine il manoscritto pochi
giorni prima che il suo cuore cedesse dopo breve crisi. Pubblicheremo,
dunque, il Vocabolario fino alia fine, per poterlo poi dare in estratto.
E speriamo che si possa aggiungere anche quell'indice ideologico al quale
il nostro Raveglia pensava con entusiasmo, ma che altri, ormai, dovrä com-
pilare. Siamo certi che questo suo ultimo studio resterä come monumento
dell'amore che Pio Raveglia ebbe per tutta la vita verso il suo villaggio
di Roveredo, la sua gente attaccata a sane tradizioni e II suo dialetto,
di queste tradizioni testimonianza e retaggio ad un tempo.

II Redattore

L

LACC, latte; vignii da lacc, diventare piü concilianti, arrendersi: per om pezz
l'ä face el crapon, ma quand l'ä pe vist ch'om cedeva miga, l'e vignit da
lacc da par Iii; lacc e vin fa bon fin, miscuglio di latte e vino fa bene;
lacc de galina, v. galina; lacc checc, v. checc; colestro, colostro; lacc
intrech, latte intero; fiora, s. f. panna; sfioraa el lacc, spannare il latte:
a sfioraa el lacc de la cönca e s' dopera la nigia; lacc scernü, anche lacc
voltd, latte coagulato a causa del caldo o per poca pulizia: l'e a fall bui
che 'I seem (che 7 volta) el lacc auaivolt (l'e scernü col fall bui); qua-
giaa el lacc, mettere il caglio nel latte; lacc quagid, latte cagliato; —
latte coagulato; quagiäda, s. f. cagliata; lacc melch, anche lacc milch,
panna montata; lacc penn, latticello: el lacc penn l'e chell che resta
indre dopo face el buter; temperi, s. m. residuo del latte dopo aver fatto
il formaggio; scocia, s. f. anche lazzerön, s. m. residuo del latte dopo
aver fatto la ricotta; butaa fora el lacc, versare il latte; fa' passaa, dersc
el lacc, filtrare il latte; casaa, casare; casada, s. f. casata, casee, s. m.
casaro; lacee fenirii. lacera, venditore di latte; treno del lacc. scherz,
treno omnibus; posta del lacc, abbonamento del latte: no volta e gh'era
miga la lateria, per el lacc e s' faseva la posta da vun o da Valtro di
paesän; la latteria sociale fu istituita solo dopo la seconda guerra mon-
diale e d'allora in poi e ad essa che tutti ricorrono. Prima il latte si
acquistava direttamente dai singoli contadini. D'inverno esso abbondava,
essendo il bestiame al piano, d'estate invece scarseggiava e le condizioni
dei compratori erano talvolta scomode. Giä in aprile il bestiame si con-
duceva in montagna (v. mönt) e vi rimaneva fino all'epoca della ven-
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demmia, cioe alia fine di settembre. II regolamento comunale prescri-
veva poi che dal 10 giugno fino al 31 agosto (periodo in cui le bestie
si trovavano o sui monti alti o sugli alpi) ogni proprietario potesse te-
nere al piano per i suoi bisogni solo una mucca oppure due capre. Le
mucche del piano durante il giorno si pascevano dell'erba che bruca-
vano nei pascoli e ognuno doveva provvedere per proprio conto alia
sorveglianza del proprio capo, affidandola a un qualche figlioletto o
ad altro ragazzo. Le capre invece, fino a dieci o quindici anni dal prin-
cipio di questo secolo, venivano affidate a un paio di pastori — i pastoo
di cäuro — nominati dal Municipio (in seguito cesso anche questa usan-
za e chi aveva le due capre al piano o le teneva nella stalla o le lasciava
giorno e notte nel bosco, andando mattina e sera a cercarle per mun-
gerle). All'alba i pastori si portavano nei due o tre posti piü adatti del
comune (che e assai sparpagliato) e davano il segnale di raccolta suo-
nando il corno — el ehern — orn ehern de bocc, un corno d'irco —, poi
partivano col gregge — col resc — verso il pascolo, donde tornavano
solo la sera.
In autunno, ancora da un paio di pastori che si assumevano a paga-
mento quest'incarico, il resc veniva condotto su un monte alto (v.
mont) e ivi si teneva fino alia fine di novembre, cioe fino a raccolta
ultimata delle castagne

LACITT, s. pi. animelle: i lacitt i e bbn a fai rostii dent int i ev sbatu (le ani-
melle sono buone arrostite, avvolte nell'uovo)

LAD1N, facile, molle: orn s'cidpp ladin, uno schioppo dal grilletto molle; orn
cortell ladin, un coltello a serramanico che s'apre facilmente; ves ladin
di ongg, essere facile alle busse, alle percosse; vignii pissee ladin, diven-
tare piü cedevole, conciliante

LADRO, ladro: farnato come'm ladro, con un grande appetito; asdmm el ladro
de la mi famiglia, anche el ladro di me fadigh, sono troppo onesto, per
onestä trascuro gli interessi miei, della mia famiglia

LAH, in che lah, escl. di disaipprovazione, scontento: per no roba ne nigott
I'd face tanti de cui störi, che lah; — escl. di stupore, commiserazione:
i gh'a taid via la gamba mo lah; — escl. di supplica: mo lah, fämel sto
piasee, fa miga isci

LAILfi, anche lä laile, lä, Ii: laile indo' te se ti e gh'e corent d'aria chile e s'
po miga resist; lä laile e gh'era lä om bell orscell de tanti coloo

LAlSC, anche länsc, s. m. filo di saliva che scappa dalla bocca: a gh' vegneva
giü i läisc da la boca; lassaa naa i läisc

LAMP, lento, contrario di teso: l'e tropa lampa sto gorda, e gh' va tiräla

LAMPADARI, lamp adario; — persona di alta statura: chell l'e 'm lampadari
che l'e diventb, l'e come no pertiga; tiret via che te m' fe scur, lampadari

che te se

LANA, lana; faa lana, scherz, far niente: inchee 'm ä face lana tutt el di
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LANDÄMA, s. m. landamano: el landäma l'e 'I president del Tribunal de Circol,
el vegn nominö ogni duu ann ind el mes de magg insema ai giüdes e

ai deputat del Gran Consili; — capo del Comun Grand fino alia legge
cantonale del 1851; bacheta del landäma, v. bacheta

LANGA, s. f. specie di lago: in quai sitt la Moesa la fa no langa, in quai sitt
om langön, in quai sitt no langheta

LANSC, v. läisc
LANTERNA, lanterna; lanternon, fig. scherz, persona che ci toglie la luce:

sta miga ile a famm scur, lanternon

LANZÄNA, s. f. corda con cui si atterrano piante o si tendono fili per mezzo
di intäi: prima e s' fa no bela taca con la siguu al pe e dopo e s tira
la lanzäna tacada su so la scima de la pianta; tiraa el fill a sbalz con
no lanzäna che scör soi intäi

LANZEGHER, (parola caduta in disuso da un cinquantennio), gendarme (dal
ted. Landjäger): fin a quai agn fa i nost lanzegher i era tucc romance
o todisch

LAPA, s. f. scilinguagnolo: chela mata la gh'a no lapa che s'ciäu

LAPÖ in mal lapö, male in gamba: inchee a somm tropp mal lapö, a gh'ö vea

ne de ridd ne de scherzaa

LÄRES, larice; laresina, resina del larice: la laresina l'e bona da mett su soi

mangägn per tiräi a cd (perche vengano presto a suppurazione)

LASS, agg. spicco, di frutto la cui polpa si stacca facilmente dal guscio o dal
nocciolo: e gh'e i nös lass e i spersich lass, com'e gh'e i nös grepp e i
spersich grepp (duräcini)

LASSAA, lasciare; lassaa föra, lasciare uscire: lassaa föra i galin dal rbeol,
lassaa föra i vacch dal tecc per menai a Verba; lassass föra, scatenarsi:
la s'ä lassada fora dre ai maton che i la sgügna; lassaa gilt, fare un ri-
basso: te m' lassare giü quaicos a pagaa sübit, neh

LATA, s. f. stanga piatta da un lato, convessa dall'altro, ottenuta dimezzando

per il lungo il fusto di un alberello: faa su no ciovenda con passon e

con latt; i piött del piodee e s'i mett söra ai latt

LAURA, monte a sud del paese (1400 m) situato in un'amena conca in mezzo
a faggi e conifere, cosparso nei suoi prati e pascoli di una ottantina
di casette di villeggianti e di ormai solo qualche cascina rustica di con-
tadino, dotato di un albergo, di un ristorante e di un'artistica chiesetta
dedicata a San Doroteo, opera dell'architetto Enea Tallone, con begli
affreschi di suo fratello Guido, sorta nel 1922 per iniziativa del parro-
co di Roveredo, don Gioachino Zarro. (Le ossa di San Doroteo, rac-
colte in una catacomba di Roma e trasportate a Roveredo nel giugno
1662 su concessione di papa Alessandro settimo, da Prepaolo Mazio,
furono legate nella casa dei fratelli Mazio in Piazzetta e quindi messe
in un'urna che tuttora si puö vedere sull'altare maggiore della « Chiesa
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della Madonna » — v. Almanacco Mesolcina-Calanca, documento pub-
blicato e in mano del maestro Giovanni Cattaneo-Losa) —. II monte
Laura e idal 1941 collegato al piano da una comoda strada carrozza-
bile (da un paio d'anni anche asfaltata) che si spinge fino alia capanna
del Gesero: bela Laura, bell Rodas, a rispett de Laura, l'e 'm brutt
motäs, dicevano i vecchi (il monte di Rodas e separato da Laura dalla
piccola Yalle di Trii)

LAYAA, lavare; lavaa giü, lavare i piatti: finit de mangiaa e gh' va lavaa giü;
tacaa su da lavaa giü, scherz, rinunciare: te gh'e amö de fan la barba
alora te pe tant tacaa su de lavaa giü, te riva piü in temp a ciapaa el
treno; lavass la man e i pee, fig. lavarsi le mani: lavass la boca, v. boca;
lavagh la facia a vun, schiaffeggiare qualcuno; lavadüsc, s. m. acqua
ove si sono lavati i piatti e che si da al maiale; lavaman, s. m. catinella
per lavarsi le mani; lavandin, anche acquiree, lavandino

LAVATlV, s. m. lavativo; — persona poco trattabile, intollerante: el nost
capitani l'e 'm lavativ, per om nigott la t' cascia dedent

LAVAZZ, s. m. lapazio, lapaccio, lapato, romice, ro«mbice, rombice cavolaia,
rombice a foglie increspate, rombice de' fussi, rombice salvatico (rumex
crispus, fam. polygonaceae): i lavazz i gh'a i fei largh e ovai, in Valderen
(Val di Reno-Rheinwald) o vist che i a i sala giü ind om segionett per
daghi ai porscei d'invern

LAVlA, anche la lavia, la, cola: a somm nacc lavia a tee om gambacc d'erba
per la vaca

LAVORAA, lavorare: lavoraa a sguraa 'I poden, a batt i pagn, a mondaa sci-
göll; essere intenti a qualche cosa: lavoraa a ridd, a scherzaa, a cantaa,
a &iugaa; lavoraa a dormii, lavoraa a fua nigott; lavör, lavoro: om lavor
face col cuu, un lavoro fatto malissimo; naa a faa quai laworeri, andare
a fare questo e quel lavoro

LAZZERÖN, s. m. anche scocia, s. f. residuo del latte da cui si e ricavata la
ricotta: el lazzeron nun om e ghe 'I da ai porscei

LECAA, leccare: lecagh su I cuu a vun, mostrarsi servile verso uno: lecacuu,
s. 2g. leccapiedi; lechett, s. m. scherz, abitudine: adess Va ciapo 'I le-
chett de naa tucc i sir a I osteria a faa la partida, a vei be dagla mi

LECC, letto: l'e giusta bona per el lecc si dice di donna che val poco, atta
solo a procreare; tavolato del torchio su cui si versano le vinacce da
torchiare: butaa fora i vinäsc sol lecc per torciai; cambiagh el lecc ai
cavaler, far pulizia sul banco dei bachi da seta; cosscosseta: quattro
gamb de legn e do de oss, alza la gamba e saltegh adoss (el lecc); licera,
lettiera

LEFF, s. m. scherz, labbro grosso, sporgente: l'e nacc da la böca inanz (e ca-
duto bocconi) e e gh'e vignit fora om leff isci

LEGH, s. m. terreno cintato, con stabile a scopo agricolo: nun al legh om
gh eva la tinera, el tecc per i bes'cc e Vera per el fegn e per el gran
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LEIGH in ves a legh de salvament, essere salvi, d'anima e di corpo: oh, la mi
pora mamm I'e nacia dricia a legh de salvament, chest I'e sicur; om ä

passo tanti pericol, ma adess, per fortuna, om se a legh de salvament;
fa a legh, Dio voglia: fa a legh che adess a gh' vaga tutt begn, sodonoo
om sta fresch

LElSC, piü recente lengg, leggere: leisgegh su 'I libro a vun, rinfacciare a uno
il suo passato: la la rognega miga tant, perchee a gh' leisgi su 'I libro,
la gh' ä de vignii rossa come 'I cuu de la golp

LENDEN, lendine: piece e lenden te gh' avare, titolo d'una leggenda in cui si

narrano le vicende di due sorelle, una buona che per i suoi meriti venne
dalla Madonna, personificata in una povera vecdhietta, preiniata con
oro e argento e una Stella splendente sulla fronte, l'altra cattiva che per
la sua accidia e insolenza si trovo carica di pidocchi e di lendini

LENDENÖN, s. 2g. bighellone: I'e in gir tutt el di a faa 'I lendenon

LENDES, s. in. uovo che si mette nel covo per attirare le galline a far l'uovo:
se te gh' mett miga el lendes int el nii, i va a faa I'ev ind om altro sitt,
aromai i gh'ä el scervell de galina

LENGUA, lingua (quella parlata si dice lingua); menaa la lengua, chiacchie-
rare: femna che mena sempro la lengua la casara mai grass, le chiac-
chiere danno magro profitto; menaa dre lengua, dir del male; tiraa la
lengua per tera, sopportare ogni sorta di sacrifici e privazioni: l'a tiro
la lengua per tera per tirai su, ma la gh'ä miga vut fortuna coi so maton;
lengua cargada, lingua che digerisce male; lengua de satanass, mala-
lingua; lengua che täia 'I fer, lingua pungente; cosscosseta: e gh'e no
sala con dent trentado cadrigh e no sciora in mezz vestida de ross che
la bala sempro (la lengua)

LEON, leone: a la sira leon, a la matin poltron (si dice di chi alia sera non vor-
rebbe mai andare a letto e alia mattina non vorrebbe mai alzarsi

LETRA, lettera: naa come no letra a la posta, si dice di una faccenda, una
pratica che va speditamente, senza inciampi; naa a scriv no letra, scherz,
andare al cesso

LEURA, anche levra, pi. leuro: lepre: ciapaa no leura, fig. scherz, fare un ca-
pitombolo; faa el salt de la leura, fuggire: i hidri i ä face in temp a
faa 'I salt de la leura; fa' faa el salt de la leura, mandar via, licenziare;
la leura e s' la ciäpa senza cor, il reo casca nelle mani della giustizia
anche senza inseguirlo; leuratt, leprotto

LEVA in daa la leva, smuovere, sollevare cosa pesante; — spronare: a gh'ö de
naa a dagh la leva a cui poltron, sodonoo i a s' mev piü per no pressa;
levaa, alzarsi: giä levo - ae, prima del lecc, botta e risposta scherz,
alia mattina incontrandosi

LIBIDÖCCH, s. m. uomo non serio: I'e 'm libidocch, fidemes miga

LIBRO, libro: leisgech su, veregh su 'I libro a vun, rinfacciare a uno il suo
passato: se la m'invia fora amö, a gh' leisgi su 7 libro a chela peltrera

LICERA, lettiera: crompaa no licera de nos con lästich e matarazz
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LIEBERALLES, s. 2g. scherz, aderente al partito liberale: da quai ann in sciä
ai liberäi i a gh' ciama i ' lieberalles ' parole che in tedesco signifi-
cano ' preferibilmente tutto per intendere ironicamente che vorreb-
bero tutto per loro

LlENDA, leggenda: cuntaa su liend del temp vecc: — cosa che va per le lun-
ghe: l'e stäcia omn assemblea noiosa, o dricia o storta tucc i voleva
dii la soa, no lienda che la finiva piü e mi a somm scapö

LIFRÖCCH, s. in. uomo non serio, svogliato: l'e 'm lifröcch, la gh' fa maiaa
om car de räbia ai so de cd

LIGAA, legare: ligaa la vigna, legare i tralci ai sostegni; lassass ligaa su, la-
sciarsi abbindolare

LILÖO, s. f. donna di poca intelligenza e poco rendimento: l'e no lildo, l'e
giüsta bona de cataa sciä pupp

LIMÖN, limone; — amoreggiamento: alora, i a t' pias i limon si dice a uno
che s'e visto amoreggiare con una ragazza; limonaa, amoreggiare: ves
sempro via a limonaa con vuna e con l'altra

LIN, lino; linösa, farina di lino: naa a tee quai eti de linösa per faa su papinn;
— poca voglia di lavorare: inchee dopo misdi ö face poch e nigott, a
gh'eva adoss la linösa

LINEA, lenza: tacaa lä la linea a la cana; — percorso della ferrovia, del fil
a freno

LINECC, s. m. bighellone: ves in gir tutt el di a faa 'l linecc

LINGER, leggero: staa linger, mangiar poco: cand e s'ä metü fora da post el
stömich, l'e mei staa linger per quai past; ves sciä linger de coscienza,
fig. scherz, sentire gli stimoli della fame; lingera, s. m. uomo non serio,
scioperato: te l'e giä sintit a dii quaicos sol seri? aromai l'e 'm
lingera; Lingera, festa carnevalesca che in questi ultimi anni ha assunto
anche uno scopo benefico a favore delle istituzioni comunali, quali
scuole, asilo, associazioni ecc. Grazie ad un attivo comitato e andata
sempre piü sviluppandosi ottenendo vivo successo di pubblico anche
dal difuori: veglione mascherato la sera della vigilia (sabato) nella
palestra comunale in Riva, non piü grande abbastanza, con successiva
premiazione delle maschere, banchetto il giorno dopo sulla Piazza

della Grida a base di risotto e salsicce e nostranello (nella
Lingera del 7 febbraio 1971 furono distribuite oltre mille porzioni), se-
guito dal discorso di Sua Maestä il Re della Lingera, poi lungo corteo
di carri mascherati e bandelle e infine premiazione dei carri sul piaz-
zale delle scuole in Riva; Fanfarone, giornale umoristico-satirico della
Lingera (numero unico), arricchito da qualche tempo anche da corri-
spondenze d'altri paesi della valle; Lingerina: da una decina d'anni
quelli del Cäiro (di San Giulio) hanno voluto darsi anche loro una
festa carnevalesca, naturalmente in proporzioni piü ridotte, e l'hanno
battezzata Lingerina; banchetto con risotto e salsicce sulla piazzetta
del Quartin (tra la chiesa parrocchiale e il ' Bar Cairo ') e giornaletto
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intitolato Digo-Digo dal nomignolo di una macChietta della frazione
(nel 1971 si sono mossi in ritardo, ma la loro festa l'hanno voluta fare
10 stesso, benche cadesse in quaresima. L'hanno perö battezzata, come
11 giornale, « Bondi, primavera »)

LIPA in va a daa via la lipa, va a farti benedire

LIPIDAA, lapidare: se te je miga chell che te gh'e de faa e com' l'e ch'a t'ö
dice, varda ch'a t' lipidi

LIPÖN, s. m. giovane pigro: om lipon che 'l dormariti di e nocc e che gh' va
dighel mila volt per fagh faa 'm lavor

LIRA, libbra: naa a tee no lira de pan
LlSCA, s. f. calamagrostis pseudo phragmites, fam. graminaceae: la lisca l'e

no cana che cress in sitt paludos, la gh'ä i fei longh, strencc e guzz e i
fioo a spiga i fa om bell zuff de coloo gris

LISS, liscio; lisciott, legno del calzolaio per lucidare il corame: passagh su al
coramm col lisciott

LITA, s. f. conferva: la lita la cress soi sass sott'acqua e se te gh'e miga su i
scarp e te gh' mett su'm pe, te sbrissiga e te borla giu

LIVERTISC, s. m. luppolo: i livertisc i cress soi mogin

LIVlN, s. m. castagno che da castagne piccole ma molto dolei, giä mature
verso la fine di settembre: naa a batt om livin; — frutto del livin

LIVRAA, sbrigare, finire: prima de naa a spass a vei livraa via tucc i face de cd

LI220N, s. m. perdigiorno: a gh' pias poch a lavoraa, a gh' pias pisse a faa
'I lizzon

LÖBIA, s. f. ballatoio: mett fora i fasee a faa secaa so la lobia; — s. m. scherz,

per indicare se stessi o una terza persona: no, caro mio, i gh'e miga
rivee a famla, el lobia I'd miga boco; lobiett, piccolo ballatoio

LOCCH, malinconico, triste: cos' te gh'e che te se insci locch; faa da locch,
far l'indiano: el voo be rivaa el moment de fägla pagaa, intant a la
fagh da locch

LOGAA, collocare, mettere a posto: dopo ch'o logo via tucc i me ropp del
mestee, a s6mm butb la sol lecc a faa 'm segnett; el me matt adess l'e
begn logo, mio figlio adesso ha un posto; loghet no bona volta, sta fer-
mo una buona volta; oh, el vo' be logass anga lü de no quai ora, un
giorno metterä la testa a posto e farä giudizio anche lui

LÖLA, pula: nun om doprava el vail a separaa la lola dal gran
LÖMPA, s. m. spilungone poco intelligente: l'e 'm lömpa, grand e pe s'ciäu

LÖNGH, lungo: longa che l'e bela si dice scherz, a chi sta facendo un lavoro
che gli piace poco; — lento: l'e longh a faa i so ropp, el fa vignii segn
a vardall; longh come l'ann de la famm, lentissimo; — interminabile:
l'e stacc om mes longh come l'ann de la famm, el voleva piü finii; fäla
vedee longa, dar poco da mangiare: al camp de concentrament i a m'
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l'ä fäcia vedee longa; minestra longa, molta acqua e pochi ingredienti;
vegh i öngg löngh, avere il vizio di rubare; slongaa i öngg, rubare; slon-
gaa, allungare; slongänn vun, mandarne uno lungo disteso: con om
sbutt el l'ä slongö so la strada; löngh e tirö, lungo disteso; longhignäda,
s. f. cosa che va per le lunghe

LÖSCI, anche löscia, in naa a lösci (a löscia), iron, lontano, in capo al inondo:
el piäisc perchee e gh'e miga la so mamm oh, la vo' be rivaa sciä amö
prest la so mamm, la sarä be miga näcia a lösci

LÖTT, s. 111. lotto, quantitativo di legnaine non ancora segato ne spaccato, cor-
rispondente a 30 quintali, che il Comune distributee in autunno ogni
anno a pagamento agli abitanti (con differenza di prezzo fra patrizi,
domiciliati e esteri): naa a te' fora el lött, andare alia cancelleria co-
munale a ritirare il buono per il ' lotto '

LUDRIA, lontra: naa a cascia de la lüdria
LUFF, lupo: cand e s' parla del luff el riva sol zuff, sovente la persona di cui

si sta parlando compare dinanzi a noi; — uomo avido e prepotente,
che vuol tutto per se; pett de luff, s. m. vescia (fungo)

LUGÄNIGA, s. f. salsiccia; no ströpa de lugänigh, la filza di salsicce legate al
medesimo pezzo di spago: met lä no stropa de lugänigh a ches; lugani-
gheta, salsiccia fatta con carne di vitello, piü sottile e piü digestiva delle
altre; luganigön, fig. scherz, lumacone; luganigäda, lungaggine

LUMÄGA, lumaca (chiocciola): lumaga, lumaga buta i ehern sodonoo te mer
(se no muori), ritornello canterellato dai bambini toccando la chiocciola

con una mano affinche cacci fuori le sue ' corna — giuoco di
bambini consistente in un campo a forma di chiocciola (tracciato sul
terreno) suddiviso in tanti compartimenti rettangolari, in cui i gioca-
tori, saltellando su una gamba sola, devono spingere con la punta d'un
piede una piccola lastra di pietra — no piotela — da un comparti-
mento all'altro fin che arrivano al centro e poi fare la stessa cosa tor-
nando al punto di partenza: e gh' va fa naa la piotela tutt intorn a la
lumaga, se la piotela la s' ferma söra no riga e gh' va fermass e lassaa
naa inanz l'altro giugadoo; lumaga senza cä, limaccia; lumaghera, s. f.
luogo dove si allevano chiocciole per mangiare e per vendere; lumagön,
fig. lumacone; cosscosseta: la va, la va, e la tira dre la cä (la lumaga)

LUMEDAA, s. m. soglia: fermass sol lumedaa de la porta (lumedaa e parola
da tempo fuori uso, ora si dice seia)

LUMM, s. f. lume a olio: pizzaa la lumm; la lumm di ecc, la pupilla: l'ä ciapö
no frascada propi in la lumm di ecc; tignigh come a la lumm di ecc,
amare sopra ogni cosa

LUS, luce: tra lus e scur, sull'imbrunire
LUSH, luccicare: a gh' lusiss i ecc, e contento; lusent, lucente: duu lusent, duu

poisgent, duu lavazz, quatro quazz e la scöva dre a l'usc v. cosscosseta
lustraa, lustrare; — vantare: se 'I lavora a lustraa giu tant vun e l'altro

la 'l fa miga per nigött
LUZIA, Lucia: el di de Santa Luzia l'e 'l di pissee curt che gh' sia
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M

MAA, s. m. male: mett maa, mettere male; quaidun, per invidia, i gh'a metii
maa a chell poro matt, I'e stacc nominö vun che 'n valeva men de lit;
brutt maa, epilessia; maa de la formiga v. formiga; maa del miserere,
appendicite; maa de Vors, infiammazione della pelle all'incrocio delle
gambe: el maa de Vors el vegn col caminaa

MÄCA, in bev, mangiaa a mäca, scherz, bere, a spalle degli altri; quanti che
bev a mäca al temp di ndmin del vicariät

MACARON, s. pi. maccheroni, vivanda fatta con pasta di maccheroni e patate
cotti insieme, scolati in una zuppiera e cosparsi, a strati, di formaggio,
sul tutto si versa poi del burro fuso con o senza aglio o cipolle; —
minchione: te se stacc om macaron a dagh la chela bela vaca per vint
marengh; macaronäda, minchioneria, asineria

MACASSOTT, s. 2g, fig. gatta morta: el pararia om tarlucch a vedell isci, ma
l'e 'm macassdtt

MÄCHINA, macchina; — martinicca: saraa, ver la mächina (del car, de la
carocia, del birdcc, del sciarabän); — automobile; machinos, voluimi-
noso: Ve tropp machinos sto comb per nun, el tegn via tropp post

MACIAVELIGA, s. f. faccenda non chiara, che suscita sospetto: a m' lässa
miga tiraa dent mi ind i so strus, Ve no maciaveliga ch'a m' pias poch

MACRO, s. m. protettore di passeggiatrici: a Paris el faseva 'I macro

MADÖNA, Madonna: gesa de la Madona e detta semplicemente dalla popola-
zione locale la chiesa della Madonna del Ponte Chiuso o di Sant'Anna
(risultante daH'ampliamento della preesistente cappella a due altari
dedicati l'uno alia Madonna di Loreto, l'altro a Sant'Anna), e dent a
la Madona, pian de la Madona e pont de la Madona il luogo dove essa
si trova, il bei piano ombreggiato da castagni e il ponte che bisogna
percorrere per accedere ad essa. Chiesa di stile barocco, in pittoresca
posizione alPimbocco della valle Traversagna, dove questa forma una
gola stretta fra due altissime rupi a perpendicolo, in fondo a cui scorre
il torrente Traversagna. Conserva in un'urna visibile all'altare maggiore
le ossa di San Doroteo (v. a proposito Laura). Un secondo ponticello
conduce dal sagrato alia cappella di San Carlo Borromeo, che ricorda
la venuta del Santo a Roveredo

MADRIGÄI, s. pi. dolori addominali della donna dopo il parto: per no seti-
mana no femna che l'ä crompö la gh'a i madrigäi

MAESIÖN, s. f. prurito: se te saes che maesiön la m' cäscia Vorticaria quai volt
MAESTÄ, piccola immagine sacra: el di de la prima comunion el curat el m'ä

dace no bela maestä con su la Madona
MÄFIA, mafia; dass mafia, darsi importanza: la s' da no grand mafia, veh,

chell pröten, dopo che i gh'ä dace i strascitt (spreg. per galloni) de ser-
gent
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MAGÄRI, magari: el magari l'ä coiono l'ost e 'l comissari, dalla leggenda se-
condo cui un povero affamato e squattrinato, non potendo pagare lo
scotto del pasto ordinato e consumato, si salvo simulando di essere
alienato di mente e rispondendo seinpre e solo magari! a quel che gli
dicevano l'oste e il commissario di polizia

MÄGIA, maglia: a me scapd giü no mägia, mi e sfuggita una maglia dall'ago;
a mageta e rampin, chiusura d'indumento formata d'una piccola maglia
— mageta — e d'un piccolo gancio — rampin —: sarass a mageta e

rampin
MAGNA in faa magna, anche faa michi magna, scherz, godere, leccarsi i baffi

per la dovizia del buon mangiare, del raccolto ecc.: inchee om va a faa
michi magna, oggi andiamo a banchetto; a fe magna, neh siete con-
tenti del buon raccolto, nevvero

MAGNÄN, magnano: fala da magnan, farla da furbo: chell ile el l'ä propi facia
da magnan, la i ä codäti tucc a coa d' röndola

MAGÖN, accoramento, afflizione: tucc i volt ch'a vecc a naa via vun di me
matön, a tn vegn om grand magön; immagonass, accorarsi; magonagh
dre, patirci dietro

MAGRlNA, s. f. castagno che da castagne scure, di media grossezza, che ma-
turano in ottobre: nun om gh'aeva no magrina dent in Söltima che Vera
grossa föra de misura, i gh'eva tucc pagüra a naa su a bätela; — frutto
della magrina

MAGUTT, manovale: l'ä sempro face el magutt, mai el muradoo; — s. m. scioc-
co: tucc i can i mena la coa e tucc i magutt i vöo dii la söa

MAI, aw. mai: a l'ann del mai e a la fera de Befen, v. Befen
MAI, s. m. maglio: a s'i sintiva da lontan i colp del mai, i faseva squasi so-

lench; — ferriera: l'e stacc om grand pecat che i ä sard su el mai a

Rore, la gh' daseva da lavoraa a tanti omen (l'ing. Marco Calvi, pie-
montese, fu l'ultimo proprietario e gerente della ferriera, che era stata
comperata da suo padre nel secolo scorso, mentre egli era ancora agli
studi, dai successori di Pietro Zoppi di San Yittore — ma abitante a

Roveredo con le sorelle Marietta e Giuseppina nella casa (ora Ferd.
Bologna) in Piazza, con meridiana sulla facciata, in capo al ponte nuo-
vo — morto tragicamente mentre, con un paio di operai, stava metten-
do a posto una pesante ruota idraulica che, accidentahnente, gli cadde
addosso. Anni dopo la morte del marito, avvenuta tra il 1910 e il 1920,
la vedova Calvi cedette tutto il complesso di fabbricati col terreno an-
nesso aH'impresario edile Giuseppe Pieracci, toscano, che sul loro se-
dime costrui magazzini e case di abitazione; maiett, piccolo maglio; —
nome dato alla ferriera Paganoni (Gaudenzio — el Demi —), di pro-
porzioni piü piccole di quella Zoppi-Calvi, ma situata in territorio di
Grono, al confine tra Roveredo e Grono, ora gestita da un italiano

MAIAA, divorare: el fegn da cä i a l'ä giä maid tutt, a m' resta amo chell da
mont: chell ile e se gh' ciama miga mangiaa, e se gh' ciama maiaa, si
dice di chi mangia smoderatamente; maiaa fora no mügia de ghei, scia-



laoquare un mucchio di denaro; maiaa fora tutt, dilapidate tutto; maiaa
rabia, maiass el fidich; materia; mangeria; maion, mangione; maiada,

gran mangiata; maiadsti, maiasigndr, s. 2g. spreg. persona bigotta; maia-
panatradiment, s. 2g. spreg. persona che non guadagna quello che man-
gia, parassita; maiacan, anche slifer. v slifer; maiaresc, s. m. spreg.
vivanda mal fatta, scadente

MAIEE, s. m. crepitacolo: el maiee de la gesa I'e pisses grand de chell di ma-

ton; maiee de la gesa, quello appartenente alia chiesa

MAIESIÖN, v. maesion

MAlSTRA, residuo liquido della ricotta (scoria) fatto inacidire: la maistra Ve

scoria inacidida che s' mett giü ind el temperi per faa la mascarpa

MALAMBRETO, anche malarbeto, scherz, malaugurato: Ve sempro dre a ra-
telaa chell malambreto noios

MALANDRO, scherz, malandrino: ah, maländro d'om pupp, te gh'e amo de

fämen
MALCÖISC, non comodo, difficile; no poltrona malcöiscia perchee tropp

bassa; om lavor malcöisc da faa

MALFABEGN, s. 2g. scioperato: ne 'I lavora, ne 'I mett om ghell in cä, chell
malfabegn

MALGUALfY, accidentato: om prau malgualiv, domä mott e vail

MALMÖRBIA, s. f. castagnola, erba da emorroidi, millemorbia, scrofularia
maggiore, erba dei vermi (dei valtellinesi), scrophularia nudosa, fam.
scrophulariaceae: la malmdrbia Ve bona per tanti malann, per gent e

per bes'cc

MALMOSTÖS, s. m. uomo di poche parole, poco gioviale: Ve miga bell a stagh
insema a chell malmostos; — agg. poco gioviale

MALMOVENT, s. m. uomo lento in tutto: Ve 'm malmovent, d'ora che 'I s'a
voltb I'e nocc

MALNUDRIGÖ, maleducato: tiraa su no mäniga de malnudrighee

MALORÖS, disgraziato: i a gh' capita tucc a chell poro malords

MALPÄGA s. 2g. pessimo debitore: e gh' va romp om paer de scarp a naa a

cercäghi per podee rivaa a ciapäi da chell malpaga

MALTRACCSÜ, femm. maltraciasü, malvestito: va miga in gir isci maltraccsü,
te gh'e miga vergdgna — s. m. uomo malvestito

MALVETA, v. fei (de la Madöna)

MAMA, mamma (nel senso di ' madre ' si dice anche mamm); — massa gela-
nosa che si forma sul fondo dell'aceto: la mama de l'aset I'e bona da
mett giü int el vin per faa de l'altro aset; — patata da semina in-
terrata che all'epoca della raccolta si trova ancora intatta, non e pero
buona da mangiare: chesto I'e 'm pomm mama, I'e no mama; mama d'
san Pedro, s. 2g. egoista (dalla leggenda secondo cui la madre del San-
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to, che si trovava nel Purgatorio e per intercessione del figlio aveva
ottenuto di andare in Paradiso, respinse quelli che s'attaccavano alle
sue vesti per seguirla): l'e 'in vero mama d' san Pedro, el pensa noma
per Iii e la gh' acuviss nigott ai altri

MAMOLINA, poppaiola: dopo eh' a gh' dagh el lacc con la mamolina, l'e vi-
gnit pissee bell el porscelin, la 'n gh'eva miga assee

MAMÖN, s. m. soprannome che si da a uomo avido di denaro: i a gh' ciama
' el mamon ' perchee l'e fora doma (pensa solo) per faa danee

MAN, mano; a man mocch, a mani vuote: 'm ä vut de vignii via a man mocch;
man de merda, mani che si lasciano sfuggire ogni cosa: el gh'ä i man
de merda, el lassa naa in tera tutt; manegia, s. £. frasca di sostegno, con
0 senza rami: tacaa su manegg de la vigna, piantaa man egg per i fasee;
manela, s. f. piccolo covone; manescia, s. f. manico d'un recipiente:
la manescia del vas del lacc, del scaldalecc; maneta, maniglia; — ma-
netta: metegh i manett a'm ladro; de man in manela, di mano in mano:
1 danee i passa de man in manela de tucc

MANCAA, mancare; mancaa via, smarrire i sensi: l'e mancb via da la debo-
lezza; — spirare: l'e mancada via isci come no candela

MANGIAA, mangiare: stantaa a mangiaa poch si dice scherz, di chi mangia
molto

MANOVEDEE in int om manovedee, in un attimo: mi o sübit face, ind om
manovedee a livra via tutt

MANSCETA, s. f. polsino: sporcaa no mansceta de la camisa; manscion, s. m.
polsino staccato: mett dent i manscion

MANTIN, tovagliolo: te pe miga mangiaa no volta senza el mantin, spuzzeta
agli altri le tue malefatte, i tuoi peccati

MANTlN, tovagliolo: te pe miga mangiaa no volta senza el mantin, spuzzeta
che te se

MANZ, manzo: manz de Vacall, scherz, carne di vacca (Vacallo, paese del
Mendrisiotto): i t'ä dace manz de Vacall sto volta, miga cam de manz:
ves al manz, essere in calore (delle bovine): menaa la vaca al manz,
condurre la vacca all'accoppiamento

MARCAPÖNT, s. m. ruotella di ferro per abbellire o marcare i punti delle
suolature: l'e 'I sciavatin che dbpra el marcapont

MARCH in per forza San March escl., per forza: s'a somm amo mi el beca-
mort per forza San March, i cata nissun che voo fall, ma mi a somm
vecc e m quai di quaidun i gh'ara be de fall (l'esclamaziofne 'per forza
San March ' nacque quando, nei secoli scorsi, i fedeli di tutta la valle
facevano la cosiddetta procission de San March (25 aprile) a Lostallo
per la locale sagra di San Giorgio (23 aprile) e per Fassemblea della
Centena. Ogni fuoco era tenuto a mandarvi una persona dai 14 ai 60
anni, pena la multa di un fiorino — i partecipanti di ogni comune ve-
nivano di solito contati sulla porta della chiesa —, v. F. D. Yieli, Storia



della Mesolcina, pag. 197); — monte in val Traversagna; vail de March,
valle laterale della val Traversagna, bagnata dal riaa de March, vali-
cato dal pont de March (ponticello in vivo), a cui si giunge per la piana
de March, tratto di strada pianeggiante

MARCHES, s. ra. mestruo: pagn tbtt de marches

MARENDA, merenda: la vegn a costaa la marenda, si dice scherz, quando il
preventivo di una spesa si manifesta alto; — scherz, parti genitali

MARGAlSC, s. m. fusto del granoturco: da maton om faseva bataglia in tra de

nun coi margäisc
MARGNIFF, s. m. volpone: sta begn atent, perchee l'e 'n margniff, on mar-

gnifon
MARIA TERESA in strada de Maria Teresa (anche strada de l'Alhionäsca),

antica mulattiera che una volla collegava Roveredo col lago di Como

(Dongo), detta cosi perche Limp era trice d Austria Maria Teresa (1716-
1780) contribui alia riattazione (v. A. M. Zendralli, Quaderni Grigioni
Italiani, ottobre 1957). Alia sua manutenzione erano tenuti i paesi
della Mesolcina. Importante un tempo per il transito di merci che vi si
faceva da un versante all'altro, e ora ridotta a un sentiero e solo di
tratto in tratto si vede ancora il selciato: la strada de Maria Teresa la
naseva via dal Pönt (Ponte di Yalle), la passava per la caraa del Ze-
chin e de Toveda e da San Fedee, la passava su per la montagna vers
el mont de March e Talp de Albionäsca e dal confin la naseva giii al
lagh de Comm

MARLAA, martellare la falce fienaia: a marlaa la falcc sta atent de miga fagh
dent i scalin, sodonoo la taia miga; marladoo, persona che martella la
falce, ma anche il legno o il sasso dove si sta a martellare

MARLERI, s. 2g. tapino: lässei naa per la so strada e riizzel miga fora, poro
marleri, el t'ä face quaicoss a ti

MARLIN, tarlo del legno: te sent el marlin che 'I fa ticch ticch in la licera

MARLUCAA, contundere, ferire in piü parti del corpo: cos'el gh'ä che l'e isci
marlucö — l'e nacc a picch giu per la scala

MARMOL, s. m. marmo: svelt come 'm gatt de märmol, v. svelt

MARNA, madia: impastaa la farina in la mama: marneta, recipiente di legno
a forma di madia, ma piü piccolo, con cui si da l'avena ai cavalli o il
panello ecc. a bovine: per fagh faa pisse lacc a la mi vaca a la sira a gh'
dagh sempro auai töcch de zucch o biedi col panell in la marneta

MARÖDICH, un po' malandato in salute: l'e da 'm poo de temp ch'a somm
marddich

MARONAA, affliggersi: la pö miga dässen pas, la gh' marona dre assee a chell
poro matt ch'e mort

MAROZZEE, sensale: a gh'ö miga besegn da 'm marozzee mi per vend i me
bes'cc; — mediatore di matrimoni (da un documento del 1831 ho ri-
levato che il sensale e detto con parola italianizzata, ' morosaro
segno che a quel tempo in dialetto si diceva morosee o moroser)
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MARSC, marcio: marsc come 'm föisc, anche marsc marscento, marcio fra-
dicio; miga valee om ghell marsc, non aver nessun valore; marscentaa,
peggior. di marscii, marcire: i trova miga de vendela, ma i la lassa
marscentaa pitöst che dagla la a 'm poro diavol; marscioteria, spreg. tanta
roba marcia; marsciumm, marciume

MARSINOTT, s. m. giacca da uomo: marsinott o giache l'e listes, i omen i a
'I mett su tucc i di quand el fa frecc

MARTELL, martello; martei, s. pi. martello e incudine per martellare la falce:
na a te' sciä i martei per marlaa la falcc

MARTELL, s. m. mortella: so la fossa de la pora mamm b metii om bosch
de martell

MARTUFF, s. 2g. ignorante: la n'imbroca miga vuna, veh, chell martuff
d'om matt!

MARUDAA, maturare: värda ch'i marüda, guarda che le pigli (le busse) se la
continui; marii femm. marüda, maturo

MARUZZ, s. 2g. minchione: el s'ä lasso ingabolaa amo no volta, chell maruzz
MASCÄRPA, s. f. ricotta; mascarpon, scherz, bambino paffuto e pallido:

scia 'm poo in brasc a mi, car el me mascarpon
MASH, inacidire mandando un cattivo odore: certi mangiaa, se te i lassa quai

di al cald, i masiss; chell omm el puzza de masit, e da tempo che non
cambia i suoi indumenti e non si lava

MASLAA, s. m. dente molare: sto maslaa la m' pica, a gh'o de naa a fall stre-
paa (picaa e il dolore qualche volta martellante dei denti)

MASLÖSS, lucchetto: metegh su el masloss a no porta
MASNAA, macinare: chi primm riva mulin masna, chi primo arriva ne gode il

vantaggio; masnäda, s. f. macinata; —battitura (percosse): ruzzi miga
fora, se te vee miga ciapann no masnäda, non provocarli se.

MASPEGIAA, malmenare, maltrattare: el fegn de la rastelera el vegn maspe-
gio dai vacch, se la gh' piass miga; e quanti omen ch'i maspegia la so
femna

MASSACRO, massacro; — imbecille: chell massacro de vun el m'a face saltaa
su la palta adoss e 'I m'a sveltro su i vistii; poro massacro, povero dia-
volo: i a gh' vegn dre tucc a chell poro massacro, gliene capitano di
tutte le sorta a quel povero diavolo

MASSfiE, s. m. mezzadro: a Rore e gh'e paricc famili che i e vignit chile da
I Italia tanti ann fa a faa i massee e adess i gh'a roba e cä per so
cunt e i sta begn

MASSERA, s. m. anche scoton, s. m. cuciniere (nel gergo dei boscaioli): el
massera l'e chell che fa el damangiaa per i boschiree su ind el bosch
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MÄSSOLA, s. f. campanaccio: metegh su la mässola a la cävra; e s' pö tacagh
su la mässola, anche a gh' manca domä la mässola, si dice di donna
di facili costumi; l'e come tacagh su no mässola al porscell e una sto-
natura; massoläda, s. f. (frastuono di campanacci), vecchia usanza del

paese per cui i giovani (e anche non piü giovani) vanno davanti alia
casa di un vedovo (o di una vedova) che si risposa, la sera della vigilia
del matrimonio, a fare un frastuono assordante con caimpanacci, latte
del petrolio, corni ecc., frastuono che non cessa fino a quando l'interes-
sato non esce a offrir loro qualche bicchiere di vino: naa a fagh la
massoläda a 'm vedov, a no vedova che s' marida omn altra volta

MATfiRIA, s. f. pus: no mangägna che fa materia, faa vignii fora la materia,
sbotaa 'l mortisin per faa vignii fora la materia

MATÖCCH, anche pupön, ferro a forma d'uovo allungato attaccato alia görda
nel fill a freno, che serve a far cadere il carico alia stazione d'arrivo:
la carga, col passagh sora al matocch, la s' destäca e la croda giü dal fill

MATT, agg. matto: daa fora matt; matt come 'm cavall; matt da ligaa; — s. m.
la n' sa pissee om matt a cä söa che 'm savi a cä di altri; e ghe 'n va
di savi e di matt, v. savi

MATT pi. matön, s. m. ragazzo (femm. mata pi. matän): l'e mei tiraa su vedei
(vitelli) che tiraa su matön, dicono i genitori quando non sono contenti
dei figli; i matän di sciori e i crancäd (formaggelle) di pover i marüda
prest, le ragazze dei ricchi si sposano presto, ma i poveri mangiano le
loro formaggelle giä prima che siano mature; pissee a si (siete) matön,
pissee de superstizion; e gh'e chi matön tee matön resta, e s' diss che

i e tebes (stupidi) e i badävola mai, i scienziati i guarda in I'acqua be-
nesida e i vecc vermitt, lö i la töca e i vecc angelitt; matön e usato
anche al singolare: el me omm in certi ropp l'e miga pissee che 'm
maton; matolin, s. m. bambino (femm. matandla, anche matola, pi. mata-
noll); matonitt, anche matolin, bambini; matocön, femm. matocona,
neonato assai robusto; matonäda, s. f. ragazzata

MAZZ, mazzo: chi l'e de mazz a chi tocca soozzare le carte ?; molata el mazz,
fig. cedere, rinunciare: naa in pension fin ch'a sömm san a moli miga
el mazz

MAZZ, s. m. ciascuna delle due parti del carro che, unite dalla stanga, ne for-
mano l'ossatura: e gh'e 'I mazz dedre e 'I mazz denanz, chell denanz
el g'ä el portassaa (porta-assale)

MAZZA, mazza: el capiss miga gnangh a picägla dent con la mazza, e molto
duro di comprendonio

MAZZA, s. f. macello: tiraa su vedei, cauritt da mazza; — macello casalingo
del maiale: lunedi el vegn el macelar a famm la mazza; mazzaa, am-
mazzare: chi che pö i mazza 'm bo e chi che pö miga i mazza gnangh
no formiga, ognuno fa la mazza secondo le sue possibilitä; mazzafamm,
s. pi. vivanda fatta con patate cotte, farina gialla e sugna (arrostita
la sugna nella padella, vi si fa rosolare la farina, poi vi si tritano le
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patate col servisi, rivoltandole ogoi tanto): i mazzafamm a s'i mangia
col formagg o ind el cafe (caffelatte), ma i stöpa prest e l'e per chell
che i a gh' ciama ' mazzafamm ', nun om e gh' ciama anga pomm ro-
stit con la farina

ME pi. me, mio: el me gall, i me gai, i me galin; el libro l'e me; il possessivo
femm. sing, e mi se precede, mia se segue il nome: la mi ca, a cä mia

MEA, s. f. molle del focolare: nun, cand om vecc om scherpi a rampigaa su
per el mur, om el ciapa con la mea

MEAA, ammollare: meaa giü om pöo de pan ind el lacc per i poiee (pulcini);
— lässei pe miga meaa el risott, non lasciarlo cuocere troppo il risotto;
risött med, minestra meäda

MECCH, molle: i per tropp maru i vegn mecch; polenta tröpa meca
MEDIGAA, medicare: vun mediga, I'altro intossiga, si dice di chi contempo-

raneamente prende medicine e cose contrarie alia guarigione, fig. di
chi appiana le cose mentre altri le guasta

MEDRO, modello di vestito: faa giü el medro e taiall fora; tegh giü el medro
a vun, guardare uno come per prenderne i connotati

MEI, aw. meglio: l'e mei dii poro mi che pori nun, e meglio essere soli a tri-
bolare che sposarsi e poi far tribolare una famiglia intera; — s. m.
miglior cosa: el mei de tutt l'e de staa san e naa d'acordi

MEI, s. m. miglio: dagh el mei ai galin
ME I, ammollare: mett giü i pagn da lavaa, el cänof in I'acqua a mei
MELCH, in lacc melch, anche lacc milch, s. m. panna montata: cand om faseva

el buter om lecava via el lacc melch dal auercc de la penägia
MELINA, sorbo degli uccellatori: la melina la gh'a i pomei ross e ch'a gh' pias

ai merli e ai dort
MELL, s. f. miele: dölz come la mell; con la zuca de mell, con le buone: se te

vee tirall amo in bona (rabbonirlo), te gh'e de nagh dre (de ciapall)
con la zuca de mell

MENAA, menare: menaa i vacch int el tecc, el car sott a la sösta; menaa la
coa, scodinzolare; menaa i ongg, picchiarsi; menaa dre lengua, dir del
male; menaa la penägia, el rodich de la polenta; menaa el cuu. v. cuu;
no scröva, om mortisir. che mena, una scrofola, un foruncolo che da
pus; menaa gramm, lamentarsi, essere pessimisti: l'e mai content, l'e
sempro dre a menaa gramm; menäda, s. f. cosa che va per le lunghe:
I e no menäda che finiss piü; menavent, s. m. girandola; menavia, s. m.
cosa detta per illudere: i gh'ä dice che 'I primm post el saria stacc per
lü, ma l'e 'm menavia perchee i saeva miga cosa dii

MENDAA, rammendare, mendaa om päer de calzett
MENESTRA, anche minestra, minestra: la vegn longa la menestra, ce ne vuole

del tempo: se te gh' de miga dre om poo pissee a la svelta, la voo vi-
gnii longa la menestra
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MfiNT, s. f. mente: tignii a merit, tener a mente; daa om tegnament, dare una
lezione: a gh'o dace om tegnament che dopo d'alora el m'ä piü ruzzo
(dopo d'allora non mi ha piü provocato); menta, in vignii in menta,
venir in mente: a m vegn miga in menta com'e se gh' ciama

MER, anche morii, morire: mer o morii l'e listes, el voö dii che s' va al
mondideus

MERA, s. f. salamoia: la cairn in la begia Vä de ves begn quarciada de mera,
sodonoo la s' conserva miga, la vegn räiscia

MERDA, merda: la merda pissee s' la ruzza, pissee la puzza, di certe faccende
poco pulite e meglio parlarne il meno possibile, altrimenti vengono
alia luce tutte le marachelle; la pesa pissee no merda maritda che no
brenta d'uga; tegnet la to merda e lassom la mi erba, ann de erba ann
de merda, v. erba; tee fora da la merda, togliere dall'indigenza: chell
l'e 'm lusso che la fa e dii che 'I so omm el Va tolta fora da la merda;
cand la merda la monta in scagn o la puzza o la fa dagn, quando uno
passa dall'indigenza all'agiatezza, la superbia lo acceca e si fa compa-
tire per questo o per quello; smerdaa, sporcar di merda, imbrattare:
Vuga de la vigna ile dre a la strada Vä lavorb a smerdala su de calcina
per miga lassagla robaa dai maton; smerdo, femm. smerdada, spreg.
moccioso: cos' te mai faa, poro smerdo, che te se gnänga bon de ligaa
su la patbia; man de merda, v. man

MERIGG in faa merigg, meriggiare: si dice di bovine che sul pascolo, invece
di mangiare, se ne stanno ferme: tanti volt i vacch i sta ile ferm sol
pascol come statov, ne i mangia ne i mürga, i fa merigg

MERLO, merlo; — minchione: perchee te gh'e miga dice de daten vun anga
a ti, te se propi om merlo veh !; merlo de Vacqua, merlo acquaiolo

MERLUZZ, merluzzo; — minchione: va lä che te se 'm merluzz, te daria via
tutt per nigott

MESSA, messa; cantaa messa in terza, cantar vittoria, essere molto contenti:
oh, adess che i a ciapo sciä (ereditato) no mitgia de roba e de danee,
i canta messa in terza; bona nbcc a messa, escl. conclusiva: te fe chell
che i t'a dice de faa e bona nocc a messa

MESSON, s. f. raccolta: l'e temp de messön, e gh'e da faa per tucc

MESTEE, mestiere: el mestee e gh' va roball, l'apprendista deve destreggiarsi
in ogni modo per imparar bene il mestiere e tener ben d'occhio il
padrone: robaa 'I mestee, scherz, fare la stessa cosa d'un altro: te vee
robamm el mestee che te se sempro sciä a vedee cos' l'e ch'a fagh im-
broiaa 'I mestee, v. imbroiaa; ofelee, fa 'I to mestee

METÄ, meta: l'e nacc per metä, e assai dimagrito, non e piü che la metä di
se stesso

METODICA, metodica: maestro de la metbdica, anche de la prätiga, maestro
abilitato all'insegnamento nelle scuole elementari dopo aver assolto con
profitto quest'ultime ed un corso di metodica limitato ad un paio di
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mesi ed organizzato nel Moesano, per lo piü a Roveredo, dal Dipar-
timento di Educazione del Canton Grigioni. Cio fino al 1891, anno in
cui si comincio a frequentare la Magistrale di Coira, dove si conseguiva
la patente dopo due anni. Per la scuola magistrale cantonale gli aspi-
ranti maestri venivano preparati alia scuola secondaria di Roveredo,
detta Scuola Reale, fondata nel 1888.

METT, mettere; mett fora, far prezzo per una prestazione: per el me lavor a
gh'o metii fora zetanta franch; mett gilt, allevare (solo bachi da seta);
chest arm d metii giü omn önza de cavaler; mett la, paragonare: te vee
mett la l'inteligenza de 'm can con chela de'm gatt — escl. om manz
l'e altro pissee fört che 'm cavall, mett la !; mett sott, mettere uova a

covare: la scroscidla chela galina, a gh'ö de metegh sott; mett sott quaidun,

far intervenire furtivamente qualcuno in nostro favore: a dighel
mi i a m' scolta gnangh, a gh'aria de mett sott quaidun d'altri de par-
laghen; mett su, indossare: cos' te mett su per riparatt dal frecc ?; —
aizzare: el lavora a meti su tucc contra de mi

MEZZ in in mezz, in mezzo: taiaa la pagnota in mezz; casciass dent in mezz a
tucc; intramezz, frammezzo; naa de mezz, andar di mezzo; ves tiro
de mezz, venir implicato: a somm stacc tiro de mezz anga mi in la so
quistion

MEZZ, agg. mezzo: daa via la roba a mezz, vegh la roba a mezz, faa a mezz,
dare, avere la roba a mezzadria, fare a mezzadria; vegh i cauro a mezz,
v. caura; mezzeria, linea di mezzo: l'e la mezzeria del termen che gh'va
ciapaa (per el confin), miga i canton de sciä e de la; mezzratt-e-
mezzorscell, s. m. pipistrello; mezzaluna, mezzaluna; — arnese per
tritare carne, verdura; — chiodo a mezzaluna per il tacco delle scarpe

MI, me: a mi i e domä i bött e i dispiasee ch'a m' pias miga

MI, io: vegh ni del mi ni del ti si dice di cibo che non ha nessun sapore

MI, v. me

MIÄCA, paglia del gransaraceno: no volta con la miaca om faseva el calimmärs

MICHETA, s. f. panino; — stereo equino: adess om spazza su piü michett de
cavall da la strada per portaa inde Vort, e gh'e piü cavai; — scherz,
calcio di equino: t'e vist che micheta I'a mold fora chell cavall se la
'I ciapa el sta fresch

MIEE, moglie, solo nel detto: chi che voo desfässen de la so miee i la metega
al soo de fevree

MIGNÖLA, s. 2fg. persona poco socievole e litigiosa: i e no razza de mignola,
i gh'ä sempro de vegh da che faa con quaidün e i finissarä a maia fora
tuta la so roba in avocat

MILAGÜSTI, s. pi. caramelle: mamm, dämm ein ghei de naa a crompaa mi-
lagüsti

MILAN, Milano: chi che va a Milan, i perd el scagn, v. scägn
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MILIONÄRI, s. m. milionario; — abile truffatore italiano (Emilio Zucchi)
qui soggiornante qualche anno fa e cosi denominate perche creduto
milionario: el 'milionäri' el n'ä imbroid paricc e miga noma a Rore,
adess l'e fora ai ' studi ' (scherz.: in carcere) a Coira

MINISTRALL, capo del Comün al tempo del Comün Grand: el ministrall Vera

anga president del Tribunall del Comün; ministralessa, moglie del
ministrall

MIÖO, migliore: miöo de isci cos' te vee scern fora el miöo e pe nemm

MISCMÄSC, s. m. spreg. miseuglio: l'ä mes'ciö su tutt, la n'ä face om misemäse

MISDI, mezzogiorno; cataa sciä misdi a quatördes or, cercar scuse fuori po-
sto: l'e perchee l'e 'm lavor ch'a t' pias miga, alora per miga fall te
cata sciä misdi a quatördes or

MISERERE in maa del miserere, appendicite: no volta a Vapendicite i a gh'
ciamava el maa del miserere perchee i mereva a önz a önz (a poco
a poco fra atroci dolori)

MISfiRIA, miseria: cantaa miseria, piangere miseria; porca miseria, escl. d'ira,
d'impazienza: ma porca miseria cos' el fa chell dondinön, el derm

MISERIA, commelina (commelina comunis, fam. commelinaceae): la miseria
l'e 'mn erba di camp, la gh'ä bei fioo celest e l'e cöiscia de strepaa

MO parola che fa quasi le veci di ' per favore che ingentilisce l'invito a far
qualcosa: dämm mö sciä, per piasee, chell forbisin, famm mö su el
gröpp a la cravata

MÖ, anche möh, escl. di dissenso: mö, l'e pe miga isci dificil, prova e pe
te be vedee; mö Iah, v. Iah

MÖCAA, troncare, scherz, tacere: se el la möca miga, te vecc da chile 'm mo¬
ment chell tabaleri cos' le che '1 ciapa; mochela veh, perchee a t' la fagh
mocaa mi, tubäga che te se

MÖCC, monco: vegh om brasc möcc; s. m. mozzicone: dämm om möcc de zigher
da cicaa; om möcc de candela

MÖCCH, spuntato: om läpis möcch; restaa coi man möcch, restare a smani

vuote
MOCHETT, anche möcol, moccolo: portaa mochett, stare insieme a due che

amoreggiano: vignii con ti a gh'ö miga vea de portaa mochett
MODERATABRENT in bev moderatabrent, moderate a brente, scherz.: el

dotor el gh'ä dice de bev moderatament, ma lü el la capiss a la so ma-
nera e 'l bev sempro moderat-a-brent

MÖGINA, s. f. muriccio, mucchio di sassi tratti da un terreno per bonificarlo
e ivi lasciato: ind el nost comun e gh'e tanti mögin e adess i e squasi
tucc quarcee de beseel, sambüch, coleri e altri bosch

MÖGN, agg. di biancheria sporca e untuosa: quanto temp l'e che te gh' l'e
su sto camisa, te vegg miga che V e bei' e mögna cämbiela, vergo-
gnös!; fegn mögn, fieno molliccio, non abbastanza secco per essere
messo nel fienile
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MOLA, mola (macina da molino): i möll i e dö, vuna la sta ferma e l'altra la
gh' gira söra e la masna el gran

MOLA, mola dell'arrotino; molaa, affilare: molaa la falcc; — allentare, lasciar
andare: mola miga la gorda, veh, sodonoo 'm sta fresell — appiop-
pare: a gh'ö mold 'm pugn eh'a I'd face naa di gamb a l'aria; — molaa
fora 'm pett; moleta, s. m. arrotino; brentall del moleta, v. brentall

MOLAH, escl. di doloroso stupore: cos' te diss? mort; molah — escl. di
preghiera: molah, dämen om tocch ariga a mi de cicolatt

MÖLGG, mungere: mölgg a branca, tutte le dita spremono fuori il latte strin-
gendo il capezzolo coi polpastrelli; mölgg a poles, solo quattro dita strin-
gono il capezzolo coi polpastrelli, il pollice invece vi preme contro
col dorso piegato aH'ingiü: mölgg pe a branca, molgg pe a poles, l'e
listes, ognidün molgg come 'l trova pissee cöisc; molgiü, munto; —
s. m. soprannome dato a uomo magro, flaccido

MÖLISlN, anche möll, agg. molle: mölisin come 'l buter; mölisnaa, ammollire:
mett giü om tocch de pan secch in l'acqua a mölisnaa; möll, agg. molle;
— s. m. mollica: la m' piüs ne 'l möll ne la crösta, fig. non mi piace
minimamente: mi la to manera de faa (di agire) la m' pias ne 'l möll
ne la crösta

MOLÖN, s. m. quadrello: faa su 'mur con molön de eiment

MOLTRÜCCH, s. f. spreg. donna robusta ma poco disinvolta: l'e no moltrücch
che la va giusta begn per portaa gern e gambäcc

MOLTURA, molitura: de sölit la moltura, invece de danee, Vera la farina
che la mulinera la gh' tegneva indre al paesän per pagass del gran
masnö: — s. f. quantitative di vino trattenuto dal torchiatore al pri-
vato per la torchiatura, v. cadin

MOMENT, momento; dal moment, posto che: dal moment che te parla isci,
ti a ca toa e mi a cd mia e parlemm piü de matrimoni

MOMßNTI, in a momenti, presto: i e sciä a momenti tre setimann ch'a mangi
piü nigott, nomä pancött e pantritt; — per poco: a momenti a gh'
lässi i oss in chell di dent al Mascett

MOMÖMM, s. m. dolciume nel linguaggio dei bambini: te vee 'l momömm,
cara

MONA, s. m scherz, pro de: chell l'e 'm möna, el Nino, che l'e giä bon de faa
giü 'l musc da par lü

MONÄRCA, s. 2g. scherz, prepotentello, egoista (tra bambini): chell monarca
el tegn tutt per lü e la gh' lassa nigott ai altri

MONCECCH, s. im. contrabbandiere (spallone): l'e dura la vita di moncicch
a dovee passaa la montagna con la bricöla che pesa soi spall e 'l peri-
col de ves ciapee dai guärdi
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MÖND, mondo; giuoco di ragazzi (in un rettangolo terminante da un lato
a semicerchio, tracciato sul terreno e diviso in sette parti rappresen-
tanti i giorni della settimana, i giocatori, a turno, tenendo un piede
alzato, devono con Faltro spingere una piccola lastra di pietra fino alla
domenica e poi ritornare al lunedi: a giugaa al mönd, se la piotela la
s' ferma söra no riga o la va föra dal mönd, e gh' va fermass e lassaa
naa inanz l'altro giugadöo; el va piü in cd el mönd, v. cd

MÖNDA, podere prativo cintato: naa a segaa la mönda

MÖNDAA, levar l'involucro: möndaa ai, pömm de tera; möndaa ev, v. ev;
möndaa i präu, pulire i prati in primavera dai residui di letame; mon-
dass, liberarsi delle secondine (solo delle bestie): la s'ä miga gnamö
mondada la Bravin; mondamm, s. f. secondine delle bestie: hutaa la
mondamm, espellere la mondamm; — epiteto infamante per donna:
s'a la incontra chela mondamm, a gh' strepa giü tucc cui auatro pei
che la gh'a su; mondidisc, anche mondadisc, s. m. mucchio di residui
di letame rastrellati sul prato e ivi lasciato: ind el mondidisc om e gh'
semna dent i zucch per dagh ai bes'cc; föngg di mondidisc, v. föisc;
Mondidisc, altura da cui scende la lavina, detta la Lavina, tra San Fe-
dele e la Chiesa della Madonna; mondela, s. f. caldarrosta sbucciata

MONDIDEUS, in naa al mondideus, scherz, morire: l'ä dismentigö de tiraa
'I fiat e l'e nacc al mondideus

MONEDA, moneta; — spiccioli: te gh'e moneda per cambiamm vint franch
denaro: cand el passa pe 'l scior de la moneda, scherz, quando ci sa-
ranno le possibility finanziarie: lässa faa, cara, (rivolgendoci ad un
bambino) apena che 'l rivarä el scior de la moneda, a 't cromparö om
bell s'ciupetin propi com' te vee ti

MONGAA, ardere lentamente, bruciacchiare: el fech l'ä möngö per om pezz
e pe l'e scöpiö; ö metü lä i calzett a sugaa tropp visin al fech e a i o
tiree via bei e monghee

MÖNGO, s. m. scherz, egoista: chell l'e 'm möngo, el voo sempro lecäla domä
hi la bava del sedeil del lacc; — scherz, stronzo: om pass e pe 'rn möngo,

omn altro pass omn altro möngo, ma chesta l'e la caraa di monghi!

MONICH, s. m. sagrestano: naa a iutagh al mönich a cordaa per el vescov;
ai ärbol del mönich, nome di castagneto soprastante la Chiesa della
Madonna

MO NT, monte, ossia terreno montano suddiviso in una o piü proprieta pri¬
vate composte ognuna di un appezzamento prativo in cui sorge la ca-
scina — cassina — (per abitarvi, lavorarvi il latte e tenere il bestiame
durante la notte) e di un regresso boschivo; mönt bass, monte piü
vicino al paese, ancora nel regno dei castagni, ove si sta dall'aprile
al 10 giugno e nel settembre fino all'epoca della vendemmia: i mont
hass de Rore i e disdött: Lotän, Lucc, Pianäsc, Bogiägn, Reli, Lava,
Pian de la Gesa, Videcc, Riers, Söltima, Pertisc, Volin, March, Morera,
Solch, Mont Sant Fedee, Vif e Prabonela; mönt alt, monte piü in alto,
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nel'la zona dei faggi e delle conifere, dove si puö stare solo dal 10 giugno
in avanti: i mont alt i e nev: Bola, Lizzon, Stavell, Lanes, Ler, Fra-
scoscela, Rodas, Moncücch e Laura; alp alpe; gli alpi, su cui si puö
stare solo dal 10 giugno in av. (come per i monti alti), sono di proprietä
comunale e vengono dati in affitto al miglior offerente, cosa che fi-
nora avveniva per incanto pubblico, prima in assemblea comunale, in
questi ultimi anni in Consiglio Comunale e che dal 1971 in poi si farä
per O'fferta scritta da inoltrare per posta: i alp de Rore i e sett: Luärn,
Alan, Rogg, Rogiäsca, Albion, Albionasca e Cadin, e gh'e chell che
gh'ä domä no mudända e gh'e cui che gh' n'ä pissee che vuna; a Stavell

(monte) a tee 'm vedell, in la vail (val di Lanes) a scortigall,
a Lanes (monte) a fall ches, in Aiän (alpe) a mangiall, so la Scima
(bocchetta di Cämedo) a cagall, fil. (I monti hanno da anni perso la
loro importanza economica, vengono abbandonati e le cascine vanno
qua e la trasformandosi in casette di vacanza. Anche il comune ha
abbandonato al loro destino gli alpi di Luarno e Roggiasca); montägna,
montagna: i montägn i sta ferm, ma i agent i a s'incontra, anche sem-
plicemente i e domä i montägn che sta ferm —, passano i mesi e gli
anni e puö venire il giorno in cui la persona da noi beneficata o of-
fesa se ne ricordi e in qualche modo ci mostri la sua gratitudine o la
sua avversione; a scavalcaria i montägn per..., farei chissä che cosa
per... per naa a balaa con la mi gigogin; montagnon, s. m. fringuello
di montagna

MONTAA, essere piü o meno ripido: citie montaa de sto strada la monta fora
de misura; montaa su quaidun, montar la testa a qualcuno; montäda,
s. f. erta

MONTÖN, montone: agh'ö cinquanta pegro e 'm bell montdn
MONTÖN, ammontare: el comun el gh'ä om bell montdn de debet; — parte

di eredita: faa fora i montdn de ognidun, stabilire le parti di ognuno
MÖRD, mordere: can che büba el mdrd miga; — cavarne: omn ereditä, om

strus indo' che gh'e poch da mord; — prüdere: a t' mdrd el nas notizia
che pias; mordision, s. f. prurito

MORELL, pavonazzo: vegh i man bei e morell dal frecc
MOREVOL, mansueto (di bestia): i me galin i e tucc morevol, i a s' lässa

ciapaa come m' nigott
MORON, s. m. gelso: cataa sciä fea de moron per i cavaler, manegg de moron

per la vigna; i mor (negro e bianch) de moron
MOROSEE, v. marozzee

MÖRT, s. f. morte: faa no bela mort, e l'augurio che si fa talvolta scherzosa-
mente a chi se ne va per non piü tornare; — s. m. morto: lassass naa
da mort, lasciar rilassare i muscoli come se si fosse morti (non e la stessa
cosa come faa el mort); i mört i vegn coi pee succ e i va coi pee bagnee,
1 ottava dei morti inizia di solito col bei tempo e termina con la pioggia;
zupa da mort, vivanda fatta con pezzi di pane cosparsi, a strati, di for-
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maggio, poi ammolliti e conditi versandovi sopra dapprima acqua bol-
lente e quindi burro fuso; cosscosseta: vun el la fa per vend, I'altro el
la crompa ma el la dopera miga e chell che el la dopra el la vecc miga
(la cassa da mort); mortuds, s. 2g. scherz, persona tknida, che parla fle-
bilmente, senza vivacitä: oh, che mortuds de vun, per I'amor del ciell,
el par che l'e dre per tiraa i ültim

MORTADELA, mortadella: faa la mortadela, si dice del gatto che per dormire
si avvolge a forma di ciambella

MORTEE, s. m. mortaretto; — rivoltella da macellaio in uso da alcuni de-

cenni, in cui il proiettile, introdotto nella canna dalla parte pin stretta
dell'arma, vien fatto esplodere battendo con un martello sulla spina
sporgente e visibile sulla parte superiore dell'otturatore, il quale chiude
a vite la canna: el mortee i a'l dopera domä a mazaa bes'cc gros, come
vacch, manz e cavai

MORTISlN, s. m. foruncolo: i mortisin per tiräi a cd e sbotäi e gh' va metegh
su papinn begn cald

MOSCA, mosca: de no mosca fann om cavall, esagerare nella descrizione di un
fatto; la gh' faria miga maa a no mosca, si dice di persona buona, del
tutto innocua; ciapaa tucc i mdsch coi dencc, prendersela per ogni
minima offesa o presunta tale; la gh' faria i gamb a no mosca, ha un gran-
de ingegno; sciampa, che par cagad de mösch, scherz, descrizione d'un
certo tipo di scrittura; a mosca, voce del gioco ai sassitt, v. sass; mo-
scheta, moschetta da pescatore; moschin, s. m. moscerino; — zanzara:
a la sira su a mönt te gh'e de faa a salvatt dai mordüd di moschin; mo-
scon, moscone; — scherz, corteggiatore di ragazza; te gh'e miga gna-
mo om quai moscdn ch'a t' gira intorn

MOSCARDIN, s. 2g. scherz, birichino, egoista: i canemei che la gh' ä dace
l'anda Togna la i ä mangee tucc da par lit, chell moscardin

MOSCATELA, v. uga

MOSCENDRO, Monteceneri: ves su sol Moscendro a faa el cörs de ripetizion

MOSTAA, scoprire involontariamente parti intime del corpo: tira gilt la vesta
dedre che te mdsta 'I cuu; mostaeüu, s. f. scherz, donna che porta vesti
corte: cui che porta la minigona i e be tucc mostaeüu

MÖSTRO, mostro; — uomo ammirato: chell l'e'm mdstro, l'e rivo 'I primm al
gir d'Italia, l'a face la mäia rosa; — egoista: oh, l'e 'm mdstro, el pensa
sempro doma per lu; — avaro: te pe miga tirägh fora om ghell per
beneficenza a chell mdstro; — furbone: l'e 'm mdstro che te riva miga
a fägla; poro mdstro, povero diavolo: el gh'a pe miga 'm poo de for-
tuna chell poro mdstro; mdstro de vun, tegn i man a cä toa



La cäspola de la mascanpa — la möta

MÖTA, s. f. conca di legno fatta per lo piü con legno di cembro: — gembro:
l'e da temp ch'i ddpra piü la möta ind el nöst paes, mi a sömm be vecc
ma d sempro vedü noma conch de ramm; motell s. m. vaso di legno
simile alia möta, ma molto piü piccolo, in cui si libera il burro dal lat-
ticello e gli si da la forma: sbatt el huter ind el motell; Gugliel Motell,
scherz. Guglielmo Teil

MÖTA, agg. di capra senza corna: no caura möta, no motin
MÖTA, s. f. forma di burro, di formaggio: faa no bela möta de buter da no

casada, crompaa no möta intrega de formagg
MÖTA, s. f. quantitä abbondante, mucchio: spend no möta de ghei, vegh no

möta de röba, de sostanza
MÖTT, s m. colle, promontorio tondeggiante: l'e no campagna domä mött e

vail, e una campagna ondulata, di piani e colline; möta, s. f. ha il mede-
simo significato di mött, ma e usato solo in senso particolare, come
nome proprio: la Möta (de Laura, de Rodas ecc), la Möta Bela (c'e
pero anche al Mött, frazione in collina di Carassöo, el Mött Grand,
montagna nella val'le Traversagna)

MÜA, s. f. muschio: a no giöna che stanta a trövaa da maridass i usa, per
scherz, pörtägh om pöo de müa denanz a la porta de cä



MUCC, s. m. mucehio: tiraa 'I fegn a mucc, faa su i mucc; valee, importaa om
mucc, iron, valere, importar niente: i vail om hell mucc i so quadri
a me n importa'm bell mucc a mi — s. f. spreg. donna piccola e gros-
sa; la vegnega sciä amd a ruzzamm chela mucc (a ruzzamm, a provoc.ar-
mi); mügia, s. f. gran quantitä: ereditaa no mügia de roba, vegh no
mügia de debet

MUDÄNDA, s. f. ciascuno dei pascoli con relativi stabili che formano un alpe:
la Cassöta I' e no mudanda de l'alp de Cadin; mudänd, s. pi. mutande

MÜFA, muffa; muff, ammuffito; — a sömm bei e muff de stau chile a speciaa
MUGURELA, s. f. manza che da vitello gia nel secondo anno di etä: l'e da'm

poo de temp ch'a gh'eva piü no mugurela ind el me tecc
MULlN, mulino: tiraa I'acqua al so mulin, fare il proprio interesse; chi primm

riva mulin masna, v. masna, v. masnaa; la mulinera la gh'a i trii goss...,
v. goss; tävola a mulin, giuoco per due persone (su tre quadrati circo-
scritti, i cui lati sono uniti al centro da una perpendicolare, ogni gio-
catore muove a turno un birillo o altro oggetto adatto (ciascuno ne ha
nove) cercando di formare una trea, cioe una fila di tre in linea retta,
fatto che da diritto di carpire un birillo aH'avversario. II giuoco e finito
quando un giocatore resta con due soli birilli)
Una dozzina erano i niulini di Roveredo fino al principio del secolo:
tre sulla destra della Moesa lungo la roggia che partiva dalla Calanca-
sca al ponte del Ramm (Grono) (mul. Baraglia, dove c'e ora la seghe-
ria Zendralli-Schenardi, mul. Pietro Grossi-Losa con frantoio per l'orzo,
mul. Michele Menini con segheria, in vicinanza della Moesa), otto sulla
sinistra, lungo la roggia che scendeva dalla Traversagna partendo dalla
Chiesa della Madonna (mul. fratelli Zendralli di Rugno, dove c'e ora il
Reparto Uomini del Ricovero Guanella, mul. Bortolo Garzoni-Togni,
mul. sorelle Luisa e Orsola Illiani per brillare l'orzo e detto pila di
Martinela, mul. fratelli Stoffner, (dell'Albergo Croce Bianca), mul.
Giulio Zendralli-Schenardi, mul. Gina Togni-Taschetta. mul. Orsola
Nicola fu cap. G. B., mul. Rampini al posto dell'ora segheria Nicola) e

uno in Trii, propr. Sebastiano Grossi. Tutti questi mulini sono ora scom-
parsi, I'ultimo a cessar 1'esercizio fu quello della fu Orsola Nicola, l'ot-
tantenne scior Orsol dopo la seconda guerra mondiale

MUR, muro: dur con dur fa bon mur, v. dur; murär, piü recente muradoo,
s. m. muratore; muragna, s. f. trave posata per il lungo sopra il muro:
i cantee i pdgia so la muragna

MURGAA, ruminare; — purgare: la mürga i so pecat; — pagare, espiare: a
gh' la faro murgaa, veh, a chell brutt mostro !; remürgo, s. m. bolo
d'erba che risale alia bocca per essere ruminato

MURUCAA, sbocconcellare, morder via: murucaa om töcch de pan; dagh al
can omn öss da murucaa

MUSC, moccio: faa giü '/ muse, soffiarsi il naso; musciaretaa, soffiarsi di con-
tinuo il naso per abbondante secrezione di moccio: l'e tutt el di ch'a
fagh miga altro che musciaretaa; musciarett, s. 2g. moccioso

MUS'CC, agg. color grigio rossastro: vuna di me cäuro l'e mus'cia, a gh' ciami
mus'cee



MÜSCIA, s. f. rete per pescare infilata in un bastone per mezzo di anelli:
per pescaa a müscia e gh' va naa dent in l'acaua e tignii el baston in
mezz con tucc do i man, vuna de sciä, Valtra de lä (fig.)

MUSETA, s. f. zufolo fatto con corteccia di castagno estratta intera in prima-
vera da un succhione e ridotta ad un capo alia sola membrana sottile
interna che si mette in bocca per soffiarvi dentro: l'e quand om vaseva
a curaa i vacch ind el bösch ch'om faseva i musett; incalmaa a museta,
innestare levando dal selvatico un anello intero di corteccia so>stituen-
dolo con anello munito di gemma

MUSO, s. m. spreg. faccia, a gh' rompi 'l muso s'a la incöntra; — ardire, sfac-
ciataggine: e gh' va vegh om grand muso per sostantaa a dii che l'e
miga vera chell che l'ä face, dopo ch'o vist mi coi me ecc; faa el muso,
levare il saluto: l'e tanto fumösa che per om nigött la m' fa el muso,
om musön löngh isci; musön, muso d'animale

MUSS in l'e muss, si deve, non c'e via d'uscita: se te gh'e de naa a soldat, te
gh'e de naa e basta, l'e muss

MUSSOLlN, s. m. piccola mosca: quaivolt i mussolin i a t' gira intorn a la
facia che te pe miga tei via

MUTA in ni 'l parla ni 'l muta, non proferisce una parola: l'e sempro ile su-
türno, ni 'l parla ni 'l müta, el toca vegh quaieds

MUTAA, muggire: i cäuro e i pegro i sbrägiola, i vacch i müta (Continua)
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