
La pagina valligiana

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Band (Jahr): 24 (1954-1955)

Heft 3

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-20607

PDF erstellt am: 27.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-20607


LA PAGINA VALLIGIANA

Pesci cfl'aprile (moesani)

Riccio (E. Schmid)

La trota maggiore del Balon Grdos aveva convocato l'assemblea dei delegati per or-
ganizzare la difesa contro i pescatori. Le esperienze raccolte durante la sua lunga vita
le aveva insegnato a scansare i pericoli ed intravvedere le trame tese da quei terribili
pali viaggianti.

Essa non era abbonata al foglio ufficiale, ma cionondimeno intuiva che Vapertura
della pesca doveva essere imminente. Da qualche tempo osservava certi tipi che cauta*
mente studiavano il percorso del fiume, scrutando attentamente ogni pozzo. Allora pensö
di riunire tutti i delegati dei vari settori del Moesano nella Langa di Mela.

Una pioggia dirotta e fredda frustava le acque e la notte era tanto buia che a mala

pena si distinguevano le argentee pance dei convocati. La trota maggiore, dopo aver co-
statato che tutti i delegati erano presenti, tenne la seguente allocuzione:

« Care sorelle, stimati fratelli delle acque limpide e torbide,
e giunta ormai V ora di mettersi in guardia se non vogliamo andare a finire in padella.
Lasciate che ancora una volta vi palesi le esperienze che il destino mi permise di

fare in questo mondo birbone.
U acqua sale a poco a poco, e in egual misura aumenta il nostro nutrimento, ma

purtroppo anche il nostro appetito.
Fra breve vedremo bazzicare lungo la riva della nostra amata Moesa una processione

di individui muniti di lunghi bastoni, i quali cercano di adescarci, porgendoci vermi,
mosche, anche certi oggetti luccicanti.... Guai a noi se ci lasciamo attirare da queste
Offerte. Sotto F apparenza assai lusinghiera e nascosto V uncino acurninato che ci strappa
dalle onde. State in guardia dunque e siate malfidenti.

Se ho avuto la fortuna di raggiungere questa mia tarda eta, lo devo al fatto che,
dopo avermi strappata piii volte dall9 acqua, mi vi rigettarono perche troppo piccola. Cost
ho avuto modo di studiare quei pali mobili cost svariati, ma tutti uguali nella loro voracitä.
Lasciate ch9 io ve ne descriva alcuni che poi si professano seguaci di S. Pietro. Conoscere
il pericolo vuol dire saperlo scansare.

Ve ne uno piuttosto bassotto con la giacca di un colore indescrivibile, dal cui viso
sporge oltre al cocomero piü o meno infiammato, una specie di corno rivolto all9 ingiii
che sembra sia una fabbrica di nebbia. Di tempo in tempo estrae dalla sua profonda
tasca un cilindretto lucente e con movimenti abbastanza goffi ne fa scaturire delle sein-
tille. Poi rimette in tasca quell9 ordigno puzzolente, e tira fuori una scatoletta colla quale
accende una piccola fiamma che poi avvicina al corno ricurvo. Sembra un mangiafuoco,
costui. La sua cesta deve contenere tutto un museo di ordigni traditori, mosche, vermi,
uncini, e che so io, coi quali tenta di ingannarci. & un essere assai pericolo e si riconosce
facilmente ai neri stivali pezzati di rosso. 1)

Ualtro di cui vorrei mettervi in guardia e alto di statura, un po9 sparuto ed assomiglia
a quel chiarissimo professore che, dopo esser salito fin quasi alle stelle, tento vanamente
di scrutare il fondo del mare. Tipo pericolosissimo, riconoscibile ai piedi scalzi e agli
zoccoli ferrati. 2)
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Ve n' e poi un terzo che potrebbe essere nostro parente, perche la sua bocca si apre
e si chiude continuamente. Tipo piuttosto innocuo, riconoscibile alle mani imbrattate di
pastafrolla. 3)

Un tipo assai pericoloso e quell' omiciattolo, sempre munito di una lunghissima canna
e che si serve esclusivamente di vermi. Scruta ogni pozzetto e striscia rasente ai macigni
per non farsi vedere. Lo si riconosce dall' enorme berettone che gli nasconde perfino gli
orecchi, dal naso abbastanza pronunciato e specialmente al frastuono che produce la sua
preistorica bicicletta. *)

Ve poi un altro omino, sempre ben attrezzato, ma molto meno pericoloso del primo.
Talvolta lo accompagna un cane bianco e rosso senza coda. Mi si dice che il letto del
fiume sia pieno zeppo dei suoi ordigni luccicanti. ®)

Potrei descriverne ancora un centinaio di questi tentatori, ma vedo avanzare il chiaror
dell'alba ed e meglio separarci. State in guardia dunque e che Dio Nettuno, nostro pro-
tettore, vi salvi ».

Terminato il suo lungo discorso, la trota maggiore licenzio i delegati che guizzarono
ciascuno verso il proprio settore a recare I' infausta notizia. L'allarme era dato.

i) P. B. di L. 2) M. B. di C. 3) B. M. di Gr.
*) A. T. di Gr. 5) u. Z. di R.

I DUU POONT i)

Egh e quaicdos de neev ch' e vignid su
egh e quaicdos de vecc che va giu
gioia de quaidun, lacrim de altri:
el moond I' e miga forsi tutt pien d impiastri

Tout passe, tout lasse, tout casse.... 2)
la vita de vun la va su la möort de T altro a fa cass
el moond el giro listess, sempr' impassibil,
preciis, in equilibri sul medesim fit....
Egh passarä sul poont neev doman
tratoor, Bagger e magari autoplan,
sott el lampion sospirarä i matan

Com'ai teemp su chell vecc egh e passo
Sigismondo, 3) Gian Giacomo *) e 'I Pufat 5)
a speravi passaa anga mi, per naa inte la val de Giosafatt

Cinerola (Ercole Nicola)

I due ponti di Roveredo: il Ponte di Valle, mutilato dall'alluvione 8 VIII 1951 e

ora abbattuto, e il Ponte nuovo; 2) detto francese; 3) imperatore; 4) Trivulzio, Signore
della Mesolcina; 5) soprannome dell' ultimo Simonetti roveredano.

(Da Möns Avium, pagina culturale della PGI, in II San Bernardino n. 5, 30 I 1954.

LA VITA

L'h la vita 'm badaol, 1) om sospiir:
gioia per pooch, per tanti l'e martiir.
Con gömbet, 2) beech e pee, buta e sgarbuta 3)

per naa inaanz, per rivaa 's egh la mett tuta:
e cöor e bofa 4) e sbanfa: sempro in cascia: 5)
piasee, onoor, danee, e in fin de I'ascia 6)
de tutt chell veent 'gh en resta be 'm bei mucc: 7)
el so tochett de tera in cä de tucc.

Barba Tuch
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1) sbadiglio 2) gomito 8) sgarbutaa: urtare 1) bofaa: soffiare, respirare a stento
s) in caccia (di lavoro, di occupazioni) 7) in fine, per ultimo 6) mucchio: restaa 'm
bei mncc: detto ironico per: non ne resta nulla.

(Da Möns Avium, pagina culturale della PGI, in II San Bernardino n. 22, 29 V 1954).

CALANDAMARZ E VERSI IN

PERIODICO BREGAGLIOTTO N. 2, febbraio 1955. — II «periodico» esce sempre
ancora poligrafato. II numero di febbraio accoglie, fra altro, il ragguaglio, nel testo di
scolaretti, del « Calendamarz » nei singoli villaggi e una versione libera, in versi dialettali,
di «AI Rütli» (O spiaggetta tranquilla, romita...). — II «Calendamarz» si svolge su

per giü in egual modo in ogni villaggio. A Stampa: « Verso le otto gli Scolari si radunano
davanti alia casa comunale. Una volta erano solo i ragazzi: oggi vi prendono parte anche
le ragazze. I bambini portano campanacci, campanelle, una bandiera, il tamburo, arnesi
di campagna e cesti con oggetti casalinghi. II capitano, che e sempre l'alunno piü vecchio,
organizza le scorribande da frazione a frazione. Precede la comitiva un gruppo di ragazze
cantanti: le annunciatrici di primavera, con ghirlande e fiori. Seguono, sempre a gruppi
staccati, Scolari e Scolari rappresentanti scenette delta nostra vita rurale invernale e prima

verile: il costruttore di gerli e di scope di betulla e di arnesi di campagna, il contadino
che ritorna dal governo delle vacche, le massaie che lucidano il rame o intente ai lavori
del bucato, lo spazzacamino, il potatore, il gregge coi pastori che forse potranno presto
risalire ai maggesi. Sulla piazza principale di ogni paese (frazione o abitato) tutti s'arre-
stano. Gli annunciatori dicono la loro parte in prosa e in versi, in dialetto o in buona
lingua, poi tutti cantano, poi sempre a gruppetti staccati sfilano avanti. Mentre il corteo
va da Stampa a Coltura, a Montaccio, a Caccior, a Borgonovo per poi tornare a Stampa

per il mezzogiorno, due brave allieve della Secondaria preparano le castagne e la panna
montata (pranzo d'obbligo in tutti i comuni). AI pranzo sono invitati anche il parroco e

i maestri. L'anno scorso abbiamo pranzato nella Ciäsa Granda; anni addietro ci riunivamo
in Casa comunale. Se fa bei tempo passiamo il dopopranzo all' aperto, giocando, se no
restiamo nel refettorio e ci intratteniamo 16 fino verso le cinque». — In altri comuni
« i grandi recitano in ogni casa un dialogo e cantano una canzone imparata a scuola»,
mentre che «i piccoli recitano delle poesiole d' occasione imparate dalla mamma, che

spesso ne e anche la poetessa ». Cosi, a Vicosoprano, dove poi la sera in palestra vi sarä
lo « spettacolo»: recite e canti fin verso le ventidue. A Casaccia,a Soglio, a Maloggia
« la festa, di solito, finisce con un balletto ». — Quasi in ogni comune nel corteo v'e
anche il « cassiere» con un gran borsellino per il danaro che riceve da ogni famiglia »

(Maloggia). Pagate le spese, si ha sempre un residuo che va a « alimentäre la cassa sco-
lastica » che « e perö sempre magra » (Casaccia).

« AI Riitli »: O verda, ombrusa spondetta,
da cor ie't saliid, quiet löghet
bagnäda d'lan onda blavetta,
nudrida dal glatc di vadretc.

Da gloria tü e 'I santuari,
1'aurora d'la mi' libertä
indua ca stolt, temerari,
uon di i me veil an giurä.
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0 Rütli, romantica sponda.
al to nom te etern dürarä,
fintant ca dal Reno scorr l'onda
la cima d' lan Alp lüscirä.

PUISIA PAR AL SAN SILVESTAR

Gid I'an veil sta par dar volta
cui se spign e lan si flur,
cun cor grato um ringrazia
di se dun al bun Signur.
Sii, amich, in armunia,
sii ca um cant'in cumpagnia.
Til veil ann passu, addio.

Preist 1'ann növ no' urn saliida.
Ben giiigent da bun umur,
sü, c'um präga c' as preserva
sempar, sempar da dulur!
Sii, amich, in armunia,
Sii c' um cant'in cumpagnia.
Tii ann nöiv ca vegn, evviva!

(Da Periodico bregagliotto, n. 1 XII 1953, p. 10).

VERSI E RICORDI POSCHIAVINI

NOSS MUSEO PUS-CIAVIN

— La storia l'e maestra dalla vita —
e anca nossa veglia amia Margarita,
cuntadina inrapputada e gobba,
I'ha ma dit I'altru past: «L'e na bulla roba
ca na branca da idealisti da giist fin
gl'hann ideü e prumdss al Museo pus-ciavin.
Issa ga I' amm cume un libru da storia,
indont ca I' e raccolt memoria sur memoria.
Noss Museo l'e na scöla veneranda
par tiitta nossa gent pisna e granda
e I'insina a tiitta nossa giuventii
la semplicitä dalla vita,... base d' ogni virtii
Niisc pör av i sgubbävan e i sbedanavan,
i suffrivan, i tribiilävan e i stambiiccävan
e i s'addattävan alia vita a tiicc i patti,
anca a rnangiä mal... Perd a conti fatti,
gl' eran cuntent e plii fraterni
par sa giiittä, chi la gent di temp muderni.
Issa 'I prugress al porta tiitti li cumuditä
dalla vita e siilla taula tiitti Ii specialitä.
Ma la gent l'e vignida falsa ed egoista
par sa sfriittä iin 1'altru; veru materialista
Al prugress al cäscia la virtii gid da sua strada
e la giuventii I'ardv d' essa illiiminada
süi veri ideal dalla vita e istriiida a rinunziä
a tanc svaghi, cul sacrifizi e la semplicitä ». —-
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Dopu sti cunfidenzi alia destesa,
Margarita F ha ma uffert na presa
fö da na tabacchera da rüsca da beddgn

Sei, noss Museo l'e n' emporio da residuäti
chi ma descriv la vita di pör antenati.
L'e installü par intant in quattru lucal
a plan tarren dal Palazz cumünal.

Fra i tanc divers arnes e s-cherp da cä,
ma limitarei stavolta a menziunä:

n'aradell patriarcale e lanterni da lenn,
armi e scepp da cäscia, un sfitlgia-carn, un vann.
Na slitta a casson cun dua pläzzi rozzi,
par slittädi siilla nev e viagg da nozzi
e re' elegantissima, splendida tassitia,
plii bella dal Cappel da moda da na signorina —
In testa dl miir al ghe na gran peltrera
cun gabbia inferiura a cappunera.
Nualtri muderni erümpum i prufüm fini,
i pör av i preferian qui da squitta da gallini!
Brunz, stäin, lavegg, gabbia da urseegl,
un suppress a carbon, usü da nösc pör vegl.
Un carrell da filä, na bella röcca,
grämula, füs, spinäsc e bicocca.
Vedum pö sur un täul un tagliapän
periculus par i creätt da sa tagliä Ii man.
Cul tagliapän Ii fean la manieür
Ii belli Pus-ciavini par cunquistä i cor
Eccu, in mezz a na stanza un gran tele
da tessitura cun si accessori da tjede:
capiöl, lisi, peccian, naviselli, spoli,
cunturnai da vecc lümin a oli.
Sül tele al ghe amö V ordito da na tela
mista e tütt in giru na sequela
da stöppi e da filati sM rucchett,
da lin, cänuf, lani e da sittil filett,
tagliai fö da teli veggi par cuerti da retägl,
cuerti da lana, lenzögl da lin e altri barbägl.

Sa resta ammirai a cuntemplä
l'arte e l'amur dalli avi in sti teli da cä!..
E da sti cuerti da lana e da retägl,
lenzögl e pagliarizz da lin, teli par quagl,
füdrighetti, säia, chi düra eternament,
an famm amö üsu nualtri INGRATI DISCENDENT
Aroum da ma vergugnä nualtri a pensä
cume ca sprecum tanti seradi in cä
cul giöch, culla rädio e a leggia dopu scena
giurnäl e rivisti culli belli dal cinema;
a cunsMtä cataloghi da moda e injin
a limä Ii üngli e a meta ai cavegl i bigudin
Mentre ca nossi avi cui lümin a oli
o Ii filean, o Ii fean girä Ii spoli —

La stanza alta la ga un pö da tütt:
na bella cüna, muntada al cavalett,
cun fässi da creätt. Na liccera in lenn
intagliada, cun paglion, cuerti e cussin.
Libri antich, sunett a pizz sü pergamena.
Ricäm e pizz a man, fait a cadena
sül manicott culli dssuli. Tabaccheri
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e pipi stravaganti, lunghi e neri.
Na bandiera da nossa Filarmonica
dal 1884, semplice, ma armonica.
E pö na faragine d' altri antichita,
ca sardi tropp prolisso a menziunä.
Veta I' aquila reale imbalsamada,
anca articul da museo, ma abott par se büsögn,
da Reto Pozzi fora al Fort cattiirada.
AI vegnarä prest anca 'I luff imbalsamü,
ca Battista Lardi sur Compose F ha cuppü.

Al Museo al ga gid mudesta cullezion
ma 'I richied I'appoggio da tiitta la pupulazion,
parchl al ga vol dall'arrichi cun altri töcch
e par gli acquisti da regula ga vol baiöcch.
Quindi sal pd sustigni cun doni prezius,
cume anca in dane, cun oboli generus.
Cunsidere ca tiitta quella brava gent
chi amministra e cunserva 'I Museo, la laüra par gnent! —
E gnanca 'I Cumiin al ga pratend nugott
al Museo par i 4 lucal, indont ca l'e intrudott.

Pus-ciavin ilia Vail e fd in furestaria,
sa ghef anticagli, nu vendelli, o trelli via,
ma riserveli a voss Museo gratuitament,
sa I' e pussibal, o a mudest pagament.
Vede, noss Museo al ricev buntera tiitt
sa d' interess par la Vail.. e dappartiitt.
Ma noma robi andanti ed attrativi
e miga par esempi, campanil, o lucumutivi.
Parchi anca un vegl biiffon dalla Squadra
al ga uffert sua femma veglia e sgangarada,
par an spusä pö un' ultra giüana e bella,
anca sa bassa da scagnell e gavella.

La Direzion dal Museo I'ha grignü tant,
ma V ha refiidu stu dono stravaganti —

Al Barba (Achille Bassi)

(Da Pagina culturale XII (die.) 1954 di II Grigione Italiano)

REMINISCENZE DI 80 ANN1 FA (Da II Grigione Italiano 5 I 1955). — « Lasciai Prada
nel 1886 in maggio, ma il poschiavino non l'ho mai dimenticato.

Avevo forse tre anni quando mia sorella piü vecchia incominciava a prendermi con se

e un giorno eravamo insieme a tre altre ragazze a enstodire le vacche che pascolavano
sul « plan dai vedegl». Veramente non e proprio pianeggiante, ma vien chiamato cosi.

Quasi come in crocchio ci trovavamo vicini dove e'e un sentiero di capre, che va verso la
valle di Prada, e una ragazza aveva rivolta la schiena verso il precipizio. Fu un istante....
cadde all'indietro, e per me spari. Grida di spavento... non ci poteva essere speranza di
vita per lei. Una corse a Prada ad avvertire i parenti; altri fecero il giro delle rocce dove

quasi in fondo c' era un sentiero verso il corso dell' acqna, ma io non vidi piü la ragazza.
Mi pare ancora di vedere il vestito di color turchino. Era sorella del fu Zanetti Isidoro.

Ma un'altra volta mi passo un tiro che fini bene. Con un vicino di casa, circa cinque
anni piü vecchio di me, avevamo le nostre due vacche sopra le « Crapaselle » al pascolo.
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La mia era una vacca piuttosto pesante e un po' vecchia. Noi due eravamo seduti sul sen-

tiero che attraversa tutto quei pendio. Proprio sopra di noi il terreno faceva una insena-

tura ed era anche piü ripido. La mia vacca veniva proprio lä ed arrivata a metä io andai
su per farla tornare indietro — ma mi ero accorto troppo tardi — giä aveva i quattro piedi
insieme e si sarebbe voltata certamente. Ma quel mio socio senza giudizio, gib una frustata
sulla schiena della vacca Perdette 1' equilibrio e cascö indietro L' avrei annicbilito
Mamma mia, gridö, « la sa copa » No, la vacca si trovö sulle gambe e principiö a slit-
tare sempre in piedi, non gib dal precipizio ma verso terreno erboso. La povera bestia
sbuffava e continue» a sdrucciolare e frenare, ma sempre in piedi, per forse un cinquanta
metri e d'un colpo si fermö Io balzai gib, la presi per la cinghia della bronzella, la ac-

carezzai, le parlai: tremava come una foglia. Su alla baita c'era Tonin Capelli che doveva

aver visto, e in poco tempo fu vicino. Col suo aiuto la condusse a un sentiero pib basso

e da 1 a casa. Quando arrivammo c'erano parecchie persone, e il padre la fece andare sul

prato e la mucca si mise a pascolare. II padre la osservö bene e disse: « non va male ».

Ma non cosi andö a un altro Chiavi alcuni anni prima. Mi dissero anche lui pascolava
una vacca su quelle pendici. Un giorno la sua vacca andö a ruzzoloni fino in fondo e

certo fini veramente male. Fosse poi temesse castighi dal padre, fosse poi la terribile im-
pressione per la perdita della bestia, egli non fece ritorno a casa, ma fu visto dirigersi
verso 1'Italia, da dove non fece pib ritorno. Molti anni or sono — mi fu riferito — il
M. Rev. Don Giuseppe Chiavi, dopo accurate indagini seppe dove c'erano i figli del nostro
pastorello e andö a trovarli. Ma ormai si erano stabiliti lä in campagna. E cosi finisce
anche la reminiscenza ». A. CHIAVI
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