
Antologia grigionitaliana : Felice Menghini

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Band (Jahr): 39 (1970)

Heft 1

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-30535

PDF erstellt am: 11.09.2024

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-30535


Antologia grigionitaliana

Seguendo il suggerimento dell' amico
Adolfo Jenni, scrittore originale e ordi-
nanio di letteratura italiana all'uraversitä
di Berna, e del suo coMega Remo Fasani
dell'universitä di Neuchätel, la nostra ri-
vista accogliera nei prossimi fascicoli la
riproduzione di brani gia editi di scrittori
e poeti nostri, cosi da offrire col tempo
ai suoi lettori una vera e propria Antologia

grigionitaliana.
Cominciamo oggi con due -leggende di
Don Felice Menghin-i, II piu valido fra i

nostri poeti scomparsi.

FELICE MENGHINI

Nato il 20 settembre 1909 a Poschiavo.
Dopo le scuole elementari nei comune
nativo comp! gl'i studi ginnasiali e liceali
nei seminari aroivescovili di M-ila-no (San
Pietro e Venegono) e quell-i teolog-ici nei
Seminario di San Lucio a Coira. Ordinate

sacerdote nei 1933 fu dal settembre
di quell'anno al dicembre del '34 parroco
dii San Vittore in Mesoloina. Canonico
coadiutore a Poschiavo dal gennaio 1935
al febbraio 1943 seguiva contemporanea-
mente gli studi alia facolta di iettere e
fiiosofha dell'universitä Cattolioa di Mi I a-
no, laureandosi <in Iettere nei 1941 con lo
studio su « Paganino Gaudenzio letterato
grigionese del '600 ». II 20 marzo 1943

era eletto prevosto di Poschiavo. Peri
tragicamente il 10 agosto 1947, cadendo
durante la discesa dal Corno di Campo,
nelia valle omon-im-a.
Fu salutato, a ragione, come il migltere
scrittore che fino altera il Gmigioni Ita-
liano avesse dato. Diede numerosi con-
tributi, in forma di racconti, poesie, no-

velle, componimenti storioi e critioi, ai

«Quaderni Girigiomtaliani», all'«Almanac-
co dei Grigioni »; ai periodioi « II Grigio-
ne Italiano » e «L'Amico delde Famdglie
Cristiane ». Ricordiamo fra le sue opere
Umili cose (poesie), BeHimzona 1938; La
chiesa di San Carlo in Aino, Poschiavo
1939; Nei Grigioni Italiano, prose varie,
Bellinzona 1940. Paganino Gaudenzio,
letterato grigionese dei '600, Milano 1941.
Storia delle chiese della Valle di Poschiavo

e dell'Engadina, in: Helvetia
Christiana, vol. I, Küchberg 1942; Parabola
e altre poesie, Bellinzona 1943; Esplora-
zione (versi), Bellinzona 1946. II fiore di

Rilke, Poschiavo 1946. Quest'ultima pub-
blicazione faceva parte della collana
« L'ora d'oro », coraggiosa quanto auto-
revole iniziativa editoriale che al letterato
Don Felice Menghini aveva -create neg-li
anni della seconda guerra mondiaie, ap-
profittando della presenza in Svizzera di
scrittori e poeti italiani quali Pier-o Chia-
ra, Vittorio Serenii, Gianoarte Vigorelli
e altri molti.

Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri
lettori aprendo questa nuova Antologia
GPigiioni-taliana proprio con due leggende
tolte dalia prima opera da lui pubb-licata:
quel la raccolta d-i Leggende e fiabe di
Val Poschiavo, laureata con il primo pre-
mio nei concorso letteranio bandito nei
1932 daila Pro Grigioni Italiano e pubbti-
cata a Poschiavo, nelia Tiipografia del
padre dello scrittore, nei 1933.

Note bibliografiche: Su Felice Menghini
si veda:
A. M. Zendralli: Pagine Grigionitaliane,
Poschiavo 1956, pag. 164;
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Quaderni Grigionitaliani, XVII, 1, pagg.
19-29;
Giotto Barghigiani e Adelina Ferrini: Le

prose e le poesie di Felice Menghini, in
Quaderni Grigionitaliani XXVII, 2, pag. 82

XXVIII, 3, pag. 177.

La rupe spaccata11

i.

Doveva pure esser bella, questa nostra
valle ancor tanto selvaggia, quando, nel-
1a fiorescenza del medio Evo, vi si vede-
van sorgere, su qualche poggio superbo
di soabrose rocce e di giganteschi al-
beri, i cupi castelli merlati dei signori
stranieri. Uno dei quali, viste le ricchez-
ze dei boschi e dei oampi, pensö bene
che a saper fare, avrebbe potuto trarne
un bei profitto. E mandö in valle un ca-
stellano aguzzino e crudele, col coman-
do di far man bassa su tutto quanto vi

avesse tnovato di bello e di buono. Co-
stui era un omaccio che ad esser cattivo
con la povera gente ci trovava gusto. Si
annidö con buona schiiena d'altri malfat-
tori nel castellaccio di Pedenale e di la,
notte e giorno, usciva a compiere rube-
rie e soprusi ch'era uno spavento.
Quando sui campi sorgevan le biche dei
grani, affastellate con tanto sudore, e nei
prati s'accumulavano gli odorosi muccbi
del fieno ben assecchito, arrivava il si-
gnorotto coi suoi cavalli e coi suoi carri,
a portarsi via tutto, ghignazzando in fac-
cia ai contadini stupiti: vigliacchi, nati
per sudar su I'aratro e per soffrir la
fame, voglio farvi vedere s'io mi merito il
nome di padrone! E se c'era qualche
bella bestia, era per le sue stalle. Se

c'era qualche giovane bello e forte, era

per i suoi servigi. Cosi nel castello si go-
deva sicuro la vita, assieme a tant'altni
che, a ubbidirlo, vi trovavano piü di un

vantaggio; mentre i poveri valligiani mo-
rivano di fame e di fatica. E se volevano
aver salva la vita, dovevano sopportare e

tacere; e non dimenticarsi poi di fare un
bell'inchino al oastellano, se mai I'incon-
travano quando scorazzava, spavaldo in

groppa al suo cavallo, per i prati, per i

oampi e per i boschi dei dintorni.

Tutti gli auguravano che il diavolo se lo

portasse all'inferno. E fra (i peggio ina-
spriti c'era un sant'uomo che abitava in

Prada: 'il borghetto piü vicino al oastello
e fatto di poche case infilate di qua e

di lä delta straducoila che, uscita dai prati,

I'attraversava guizzando quasi di porta

in porta, come se fosse vogliosa di
rientrare subito neH'ampia prateria che
da il nome al viflaggio.
II buon uomo, che aveva moglie efigliuoli
e sapeva quanto e dura la vita del con-
tadino, godendo qualche agiiatezza, era
molto oaritatevole e pietoso. Per questo
non poteva soffrire le crudeltä del tiran-
no ed era quello che piü di tutti se ne
lagnava.
II signore del castello, temendo che il
contadino, coi suoi lamenti, finisse per
sollevargli contro tutti gli altri, gli voile
dare una buona lezione. E ricorse al so-
lito metodo. Aspettö I'agosto, e quando
vide 1 prati e i campi del pover'uomo col-
mi di gente a far fieno e grano, vi mandö
i suoi omacci armati; li quali, in quattro
e quattr'otto, si portaron via tutto, pa-
gando a fior di pugrni e di sghignazzi. Ma
il poveraccio era, oltre che mite e mise-
ricordioso coi poveri, assai coraggioso e

1) Leggende e fiabe di Val Posehiavo, Tipografia Poschiavina, Poschiavo 1933, pagg. 95—102
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forte e le ingiustizie lo facevan violento
e vendicativo. Stavolta era poi la roba
sua che andava di mezzo. E senza pen-
sare alle certe conseguenze di ciö che
voleva fare, afferrö un tridente; e i primi
tre o quattro manigoldi che se l'ebbero
addosso, pagarono assai cara quell'ulti-
ma crudeltä. Perche doveva proprio es-
ser l'ultima i

Ma if disgraziato doveva prima pagare il

fio di quella temerarietä. Disarmato e

condotto al castello, il signorotto s'invi-
peri a sentirsi raccontare quanto quegli
aveva avuto il coraggio di compiere. E

l'avrebbe certo fatto impiccare, se il dia-
volo non fosse stato pronto a suggerirgli
un'atrocitä ancor piü orribile. Si divert!
a fargli cavar gli occhi con un ferro ro-
vente e a mozzargli le dita delle mani.
Poi lo fece ricondurre a casa sua, dove
gli sgherri lo lasoiarono, oieco e monco,
a piangere insieme alia sua donna e ai
suoi bambini. Ma prima di ritornare al
loro covo, quelle belve feroci gli svuota-
rono la casa e la stalla di quel poco che
vi era rimasto e, non contenti del furto,
vi appicarono il fuoco.

II.

Ora toccava alia giustizia di Dio. II pove-
ro cieco era stato abbastanza punito per
quell'atto d'insurrezione, assai scusabile,
anzi lodevole, per un uomo di cos! nobil
cuore com'egli era. Girellava di porta in

porta, condotto da uno o l'altro dei suoi
figliuoletti e chiedeva la caritä a quelli
cui prima egili stesso l'aveva data. E il

raccapricciante spettacolo ch'egli offriva
ora, mostrando le occhiaia vuote e i

moncherini sanguinanti, era un grido di
vendetta contro il tiranno, ben piü inci-
tante e piü convincente dei lamenti che
s'udivan prima dalle sue labbra.

Ma il casteliano continuava a godersi la

vita, assieme ai suoi nibbi, come se nulla
di nuovo fosse accaduto. Un giorno cac-
ciava allegramente nei boschi vicino ai

monti di Selva: un bei luogo pianeggian-
te a metä costa, coltivato a prati, dove ill

poveretto ch'egli aveva ridotto in mise-
ria, possedeva ancora una baita e alcu-
ne pezze di terra. La strada che, salendo
dal piano, vi giungeva da settentrione,
passava vicino a una gran roccia, la quale

sorgeva dal terreno e restava Ii isola-
ta, nuda e cupa, in mezzo al chiaro verde

dei prati. La chiamavano — e il nome
vi ö rimasto — il sasso di Macon.
Minacciava il temporale. II cacciatore
spronava il cavallo per giungere in fretta
a qualche casa dei monti, dove avrebbe
chiesto ricovero con .la solita sua prepo-
tenza. Giunto vioino alia rupe che, in

quell'ora foriera di tempesta, nereggiava
piü cupa sotto il cielo annuvolato, il
cavallo gli s'impennö di soatto: seduta contro

il sasso, stava una donna con un
bambino in grembo. La poveretta, visto
il signorotto, s'alzö spaurita e mostran-
dogti il neonato che piangeva, stese la

mano e chiese I'elemosina.
II cavaliere le domandö chi fosse.
— Sono la moglie dii quell'uomo che voi
avete accecato. Ci avete tolto il pane di

bocca, signore! Moriamo di fame. Fateci
almeno la caritä per un giorno. Iddio vi

perdonerä.
II signorotto si guardö la ricca ointura,
da cui gli pendevafa borsa gonfia di mo-
nete. Poi scrutö il cielo e, scoppiando a
ridere, spronö la bestia a procedere. Ma
la donna si era rizzata in mezzo alia
stretta via e il cavallo scalpitava senza
muovere un passo.
II tiranno bestemmiö.
— T.irati da parte, donnacoia.
La disgraziata, arsa dall'ira e dalla fame,
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innalzö verso il tiranno il suo bambino
strMlante e gli gridö:
— Se non volete soccorrerci, se ci avete
tolto chi ci dava il pane, tenetevi almeno
questo innocente. Nutritelo voi
Lo sciagurato s'inchinö verso la donna,
afferrö il bambino per un piede e rotean-
dolo come uno stracoio neH'aria lo soa-
raventö furioso contro la rupe. II misero
corpicciuolo si spiaccicö sul sasso, men-
tre il cavallo, spronato a sangue, s'im-
pennava nitrendo, senza proseguir d'un
passo. Poi, d'un tratto, fra gli urli della
madre disperata e il rumoreggiare dei
primi tuoni nel cielo incupito, si sbandö
verso la rupe e vi sali sopra d'un balzo.
Nel medesimo istante, fragoreggiando
come una montagna che sdirupa, sfolgo-
reggiö il fulmine. La rupe si spaced:
cavallo e cavaliere sparirono inghiottiti nel-
I'orrenda voragine, aperta dalla vendetta
di Dio.
E giü nella valle, in mezzo al furore del-
la tempesta, gli uomini insorti contro il

tiranno assalirono il castello, saccheg-
giando e bruciando ogni cosa.
Finiva cosi da tirannia del castellano di
Pedenale. Della sua nocoa nom rimango-
no che poche rovine, e il nome alia fertile

collina su cui torreggiava un tempo,
bella fra i selvaggi alberi che la circon-
davan di verde; maledetta perö dalla po-
vera gente della valte, che ne odiava il

signore. Di lui rimane il truce ricordo: e,
a fianco della viuzza che dal piano
conduce ai bei prati di Selva, la rupe spac-
cata che I'inghiotti. Dai fessi vi spunta
qualche ciuffo d'erba riarsa e qualche
ramuzzo di cespuglio, bruciacchiato dai
fulmini.
E di notte, quando dalle cime scende il

vento e la bufera, vi si scorge, al chia-
ror delle folgoni, I'ombra di un uomo a

cavallo, che esce e ripreoipita imprecan-
do nella voragine.

La Strega dalle tre teste2'

i.

II diavolo, che cerca sempre di compiere
i suoi malefizi neii luoghi dove meno glie-
li vanno a disturbare, aveva scelto una
volta la povera e remota valle di Poschia-
vo e I'aveva niempita d'una tregenda di

streghe e stregoni. Per fortuna, tutta
questa compagnia infernale, pur abitan-
do in mezzo a quei buoni e pacifici mon-
tanari, un po' ignoranti, ma timorati di
Dio, andava poi altrove ad esercitare i
suoi indiavolamenti e le sue stregherie.
Se no sarebbero stati subito scoperti e

nemmeno il loro padre Satana Ii avreb-
be soampati dai furore della povera gente

della valle.
Ci fu perö un anno nel quale tutte le

diaboliche arti dell'inferno parvero ro-
vesoiarsi sul mondo a danno di questa.
QueU'estate i campi del grano biondeg-
giavano superbi tra le macchiie verdi dei

prati, e nessuno mai aveva visto finora
tanta benedizione d'lddio. Ma una bella
mattima si vide questo: nei campi, prima
cosi fecondi di spighe, erano rimasti i

soM steli mozzi. Non una spiga, a volerla
pagare tant'oro A questa prima disgra-
zia ne successero dell'altre: a chi spari
una mucca; a chi due oapre; a chi tre

pecore. Uno trovava vuoto il pollaio; un
altro I'alveare. A un terzo mancava tutto
il latte riposto per M burro e per il for-

2) Op. cit. pagg. 105—113
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maggio. E quando, venuto I'autunno,
quelli della bassa vatle s'acoinsero ad
abbacchiare i pochi castagni e i pochi
noci che rivestono, verso il sud, il piede
dei due versanti, non ci fu verso di tro-
vare un sol guscio di noce con dentro
>il suo gheriglio.
Tutti i diavoli dell'inferno ci avevano
messo stavolta la coda e le corna. Ma
nessuno osava aprir bocoa. Gente so-
spetta ve n'era a bizzeffe: specialmente
fna certe vecclnie, >le quali ora si vedevan
qua, ora lä, e sembrava che di tutte quelle

disgrazie non sapessero un bei nulla.

Finalmente si sparge un giorno la novitä
che un orso (le montagne ne erano a
quei tempi intestate) s'era visto niente-
mento a passeggiiare tranquillamente sul-
la sponda sinistra del fiume Poschiavino.
Era ormai tempo di farla finita con certe

stranezze. E che non poteva trattarsi
d'altro che delle streghe. E che biso-
gnava mettere avanti le mani, se no
quella maledetta razza era capace di

comparire in valle con a capo il diavolo
in carne ed ossa e portarseli tutti all'in-
ferno, uomini e donne e bambini e animal

i.

Difatti poterono ben presto accertarsi
tutti quanti che quello strano orso amava
davvero fare le sue passeggiatine in

mezzo ai cristiani e avvicinarsi come se
fosse uno di casa. Insomma non s'era
piü sicuri ne della propria roba, ne della
propria vita. Quattro o cinque cacciatori
dei piü coraggiosi decisero di affrontar-
lo. Lo scorgono, lo circondano, gli spa-
rano addosso un fulmine di archibugiate
da ridunlo in pezzii, e quello si drizza
sulle zampe anteriori e comincia a far
loro certi sberleffi, come I'archibugiate
gli avessero messo if solletico.
I cacoiatori tentarono di nuovo la prova.

Ma quanto a colpirlo, era come se tiras-
sero a una pulce. Infine nicorsero a un
tale che, in fatto d'i oaccia, era in fama
di saperne assai piü di tutti gli altri. Co-
stui promise che avrebbe tentato il col-
po. Prese il suo schioppo, cacciö nella
canna alcune brioiole di pane, aspettö
che I'orsacoio gli venisse a tiro, e gli
lasciö andare una tal botta che rimbom-
bö come una oannonata. Fosse la mae-
stria del cacoiatore, fosse lo schioppo
che non sbagliava, fossero le misteriose
bniciole di pane, fatto e che I'orso si
rintanö in quattro salti nel bosco, mac-
chiando il terreno del suo sangue.
Non va neppur detto che la gente tene-
va d'occhio quelli che erano sospetti.
E si venne cosi a scoprire che una di
quelle vecchie girovaghe se ne stava in
casa ammafata. Non v'era piü dubbio.

Doveva essere lei la Strega malvagia,
che dopo aver fatte quelle prodezze a
danno dei cnistiami, s'era tramutata in
orso per aggiungere al danno anche le

beffe.

Dunque, bisognava impiccarla. Vanno gli
sbirri per prenderla, entrano in casa, fru-
gacchiano in ogimi buco: la vecchia era
scomparsa! Scendono in oantina e —
quasi non credevano ai loro occbi daffa
maraviglia — la trovano piena ricolma di

latte, di burro e di formaggio. Entrano in

ista.lla (e intanto era accorsa tutta la gente

della vatle) e chi ritrova la sua mucca,
chi le sue capre, chi le sue pecore. Sial-

gono in solaio e — o miracolo! — pa-
reva il granaio di Giuseppe vicere d'E-
gitto
Ma ia gioia di aver nicuperato tutto quel
ben di Dio era non poco amareggiata
dalla nabbia di non aver potuto acciuf-
fare la Strega. Certo, se I'era portata via
il Berlicche.
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I!.

Viivevano in quel di Brusio — paese, per
chi non lo sapesse, che sorge, tra i ca-
stagneti, dove la valle diiscende e si vol-
ge, chiudendosi, verso II sud — due
buone sorelle amanti del lavoro e della
caritä cristiana. Tliravano avanti contente,
con qualche bestia im istalfa e urn po'
di terreno sotto il sole, e non facevano
del male a nessuno e tutti le lasciavano
in pace.
Avvenne che un giorno le due donne,
gerla in ispalia e rosanio in mano, s'av-
viarono al bosco in ceroa di strame.
Giunte vicino ad una di quelle sassaie,
cosi frequenti nei luoghi dove le coste
scendono ripide, videro uscir fuori dii sot-
to un macigno un bei gatto dal pelo
grigio. La bestiuola miagolava da mette-
re compassione alle pietre. Le donne
pensarono che avesse fame e spartirono
la loro soarsa merenda col gatto delta
sassaia. Ritornano un altro giorno e la
storia si ripete. Alia fine, visto che il gat-
tino oramai le conosceva, decisero di
prenderlo a casa e di tenerfo in compa-
gnia. Ma quando se 1'ebbero sempre
tra i piedi, s'avvidero che il gatto grigio
aveva delle abitudini stranissime. Man-
giava soltanto le cose che mangiiavano
i cristiani. Voleva starsene in tavola come

se fosse il padrone di casa. Voleva
dormir sui letti come urn re. E poi guar-
dava corn certii occhietti vivi vivi, come
se avesse anche lui qualche cosa da
dire e pareva proprio, a guardarlo negli
occhii, che Stesse per uscirgli la parola
di bocca.
Si sparge intanto la voce per tutta la valle

che a Brusio c'e un gatto cosi e cosi.
E se fosse stata la Strega che non s'era
fatta piu viva? Anche le due brave donne

cominciarono ad avere del sospetti.

E siccome erano buone cristiane e non
volevan saperme di tenere it diavoto in

casa propria, vanno dal prete e glii di-
cono che venga a vedere it gatto. il prete

viene e benedice it gatto con I'acqua
santa. Peggio che buttarg Ii addosso ac-
qua bottente! La bestia comimciö a sal-
tar di qua e di la, come se avesse il

fuooo sotto le ziampe. Miagolava che
pareva le avessero tagliata la coda e sof-
fiava come se le fosse apparso un leone.

Allora il prete si provö a ribenedirto. E

la povera bestia, trovato un buco sotto
it focolare, si caccid dentro e per quante
benedizioni e aspersion! le si facessero,
non ci fu verso di oavarneia fuori.

Pochi giorni piiu tardi arrivö in valle il

Vescovo per la visita pastorale e udita
la storia del gatto, voile accertarsi col

propri occhi delta veritä di tutte queste
diavolerie. Dopo aver pregato una notte
intiera, la mattina dopo il prudente ve-
gliardo si portö a far visita col suo se-
guito alle due padrone del famoso gatto.
II quale, quando vide, dal suo buco, ve-
nirgli incontro tutta quella processione
e senti cadergli addosso tutto un para-
diso di soongiuri e di esorcismii, scappd
fuori urlando come un demonio, e via
come un fulmine tra le gambe del
present. Appena fu alia porta, si voltö verso
tutta quella gente meravigliiata, divento
dieci volte piii grande e pronundiö queste

parole:
— Grazie tante per la cura che avete
avuta di me. Ma um'altra volta il gatto
delta sassaia si lascia nella sua tana.
Poi la bestia stregata spar! e nessuno
pote vedere da che parte si fosse diiretta.
Soltanto poche ore dopo si venne a

sapere che la maledetta Strega sfug-
gita alle mani degli sbirri era stata vista
rientrare nella sua casa abbamdonata.
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La casa fu subito assediata. II podestä
stesso, con tin gran seguito di guardiie e
di popolo, entrö; e trovarono la veochia
arruffata e sbuffante, coglii occhi fuori
dalle orbite, quasi fosse uscita allora al-
lora dall'iinfemo. In men che non si dica
fu condotta in piazza, interrogata, giudi-
cata e condannata a perdere la testa,
nonostante tutti glii spergiuri della povera
vecch'ia che si protestava innocente.
Venne il giiorno in cui Ja strega doveva
essere decapitata. La piazza del borgo
di Poschiiavo era piena zeppa di gente
accorsa da ogni parte delta valle. II boia
gongolava giä dal piacere di poter final-
mente ficcar la sua marmaia dentro il

oollo della terribile strega. Immaginate
voi che botta le avrä menata, giacche
sapeva per esperienza come certa gente
avesse la cerviice dura. E immaginate
dunque la sua facoia, quando, dopo a-
verle calato quel colpo, senti la lama

rimbaizare come se avesse battuto so-
pra un sasso e wide sgorgare da quel
maiedetto colio ingninzito altre due teste,
uguali alia prima come tre uova. Dio
volle che fosse presente it prete del

paese. II quale, visto quel miracolo del
diavolo, fece coraggio al boia e gli disse
di menare un a-ltro colpo a quella in mezzo.

il boia non se lo fece dire due volte
e tanta fu la rabbia con cui calö quella
seconda botta, che la testa di mezzo,
spiccata dalJ'alfre, volö via per l'aria come

una palJa e andö a cadere tra la gente

affoliata intorno.
La strega era morta. Ma dal tronco moz-
zato, iin mezzo alte due teste penzolanti
sulle spa-lle, zampillö, invece di sangue,
un fiotto d'acqua. E non fu questa l'ul-
tima stregoneria della vecch'ia ©ciagura-
ta, perche, Ja mattina dopo, trovarono
al posto delta sua casa nuli'altro che un
mucchio di caloinaoci e di trawi bruciac-
chiate.
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