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CONSUETUDINI E TRADIZIONI
IN VAL POSCHIAVO

FELICE MENGHIN I

Se ci puo essere un luogo dove la consueludine e la Iradizione, un
coinplesso insomnia di usanze locali caratterisliche, si formino e si consei-
vino a lungo e alcune reslino per secoli e secoli, e proprio una valle.. chius.a
da una parle e dallaHra a ogni influenle comunicaziione e relazione col

resto de! inondo. II popolo di una lal terra, ehiusa in se entro confini na-
turali o politici, a poeo a poco si forma un'anima e un gusto tulto proprio,
una vita che sempre corre sopra una medeS|inia notaia, e nasce cosi la
Iradizione di usanze secolari, che l'anno parte intima del palrimonio spirituale
d'una gente. Paese che vai, usanza che trovi: diciamolo specialmente per il
popolo alpigiano che Irova nella propria valle tutlo il suo mondo. Cost e

anche di questa remolissima Va.l Poschiavo, ultimo lendio dell'Elvezia me-
ridionale, speiduto tulto nella Penisola che l'abbraecia da ogni parte, quasi
volesse farlo suo.

A sud la vita viene si puo dire interrolla dalle sempre crescenti dilti-
col tu doganali. che impediscono quasi completamente ogni influsso italiano
sulla Valle. A Ievante e ponente maestose montagne la circondano e la !e-

gano e i pochi, quasi impraticabili pass! che le tagliano, sono scrupolosa-
mente vigilati dalle guardie di confine: solo di tanto in tanto sfugge loro
qualche tiuppa di audaci contrabbandieri, che appena fatto le loro comp.re
in valle, se ne ritornano lenti e curvi sotto i pesanti carichi, incontro alia
forluna. A sellentrione s'erge l'eteniamente bianco Bernina, col suo passo
cliiuso al traffico la pin parte deH'anno. Da un quarto di secolo la ferrovia
del Beinina, un lussuoso trenino giallo che attraversa la Valle, percor-
rendo i! tralto da Tirano a San Mauriizio d'Engadina, ha porlalo una vita
piü aperta alle comunicazioni comunali e industriali oltre il confine e oltre
il passo. Ma la Valle resla pur sempre ehiusa entro la sua naturale corona
di monti, la vi la della maggior parte del popolo e rimasta quella antica, c

la Iradizione se ben conservata e nimarra certo per tanto tempo aurora. E

questa una conslalazione che non viene fatta per la prima volta; il parrocc.
Jiroteslanle (icorij Leonhardi, che scrisse un lihreltuccio alquanto parziale.
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ma abbastanza esaurienle e interessante sulla Yalle di Posch iavo dice sen-
z'allrr, che in nessun luogo del Girigioni s> pud trovare una allretlanla
vaiieta di tradizioni e coslumi: das Volksleben am südlichen Fasse des lier-
nina ist ein buntes Allerlei; es wird im keiner (let/end Graubiindens eine
so'iehe Mtmnit/fultiykeil aiujelroffcn, wie hier. (Leonhardi, das Pos hiavino
Tal, pag. 6<S. Leipzig, Verlag Engehnann 1859). Quest« libretto in lingua
tedesca. oiamai esaurilo e quasi irreperibile, dediea ]iure (pialche pagina al
Folklore poschiavino, aeeennando alle prineipali e forse piü originali usanze.
A questa tonte attingeva im altro serittore della Svizzera tedesca, Walter
Menzi, che nel 19,'5,'5 pubblicava un intiero libretto intorno a Poscbiavo, loc-
rando aneh egli l'argomenlo l'olkloristico, riportando i cenni del Leonhard-!
e ainphticandoli con osservazioni sue piü o me.no vere e opportune. Altri
libri 'cdescln, specialmente le guide del Cantone Grigioni, parlano di
Poscbiavo e delle sue consueludini, ma una vera traltazione completa dellar-
gomento nor. s't fatta ancora. Purlroppo si deve niconoscere ehe l'inora
soltanto degli slranieri, beuche svizzeri, se ne sono inleressati. I j)oschiavmi
slessi non ei fanno neanche gran caso. Anzi, cpialche bella usanza antica
s e lasciala andar perduta. Ma taute e laute ancora si conservano, che tulle
non si possono ricordare e desciivere in un seinplice arlicolo: chissla che il
tempo e la vita e l'esjierienza 11011 mi jiortino un giorno a tarne un libro.

Per procederc con un cerlo qual'ordine nel racconlare le usanze di
questo mio earn paese. dove relemenlo e lo spirit« lomhardo s'e inlree-
cialo a quell« alcinannico, dove la genie vive ancora lutla di tradizioni,
sarä bene cominciare con le usanze che aecompagnano la nascila di una
cieatura, e poi i diversi prineipali avvenimenti della vita e jioii la moi le;
dalla \ita particolare d'ogni crealura si polra passare a ipiella generale e
sociale e specialmente religiosa e campagnola di tutlo il popolo. Can' si

compone e si divide la vita, ugualinenle si compongono e si <lividcno i

coslumi. che appunlo la delerminano in un luogo diversamente che in un
altro. rabbelliseono e quasi sempre le alti ibuiscono i piü bei signiticati che
si possr.no unmaginare.

Vediamo ciunrpie anzilutto che cosa succede alia nascila d'una creatura.
Le liiamme hamio lavorato da tempo ad allestire il corredino con le proprie
mani, e a prepa rare la culla che, pnb essere ancora quella lutla in bei legno
intaglialo o ahneno rozzamente armato; come una j)iü siunplice <li vimini.
coi piedi ]>erö di legno pieno e lagliato, adatlo aJl'altalena della ninna
nanna: come pure, nelle lamiglie piii povere, una semjrlice cassetta d'agni
forma o gj-andezzii, ])urr be il neonat« ei stia eomodo e non eorra il pericolo
d'essere scodellato fuoii. L rpiando la nascila e avvenula, se e un mar-
moccbio, specialmente se e il |)rimo, il babl«) ne andra superbo tanto da
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porlare almeno per ([uei giorno il eappello storto, a sghimbescio, per darsi
insomnia un'aria d'iniportanza. Se invece e una fenimina, poveretta, U

hahbo dovra lare il inuso triste e portale il eappello calato fin sugli ocelli.
E se poi sono due o Ire o piii, dicono: di nuovo una mocciosa, una sporcac-
eiona e peggio aneora! Poi viene il giorno del battesimo, che di solito e

sempre il ponieriggio della donieniea seguenle il giorno della nascita. 11

maschio si poita avvclto sol.to un velo azzurro, la fenimina, sotto un velo

rosa, oj pure tutt'e due solto il velo da sposa. Si ,sa ehe e un seniplice modo
di dire, ma il padre, ehe assisle sempre alia eerimonia, vede ben volontien
ehe il prele mella in hoeea alia sua ereatura un hel pizzico di sale bene-
detto, peiche cosi divenleni sapienle: e gia ora, se 11011 piange, essa dara
a vedere che il sale le piaee e ehe divenleni quindi una gran cima di sa-

pere. Se incece la erealurina piiange e fa smoifie, oh allora resterä 1111 po'
dura di coinprendonio!....

Dop) la eerimonia, i genitori usano offrire ai padrini e ai parenli piü
slretli una merenda in onore del nuo\o erisliano donalo alia Chiesa. Per
i! primo baltezzalo dopo la benedizione dell'acqua battesimale, che si eompie
il sahato Santo, e'e l'usanza di offrire al sacerdole hatlezzatore nienlemeno
ehe un bei eaprettino vivo, ehe a Powell,iavo e il piialto di moda per i pranzi
pasquali. Difalii il eaprelto ahhonda in piriinavera. A casa e'e la mamma
a lelto: i parenli e le aniiehe si fanno 1111 dovere di andare a trovarla, a

eompliinenlarsi, e a porlarle in regalo le uova fresche e certi panini, die
da noi si chiamano « michi », per il paneollo. Mia mamma si ricorda
aneora ehe quando venue al mondo, la bellezza di ventisei anni fa, il sotlo-
scritto, le porlarono ne piü lie menu ehe cento undiei uova: proprio 111!

I neonati si usano faseiare complelamente, eon le hraeeia hen aderenti
al corpo, in lunglie hende variopinLe e la buona 111,annua, ogni volta che Ii
adagia nella culla usa segnarli col segno della croce. Anehe i maschi, fino
a che cominciano la scuola e persino duranle i primi anni di scuola, si

usano vest'ire da temmina, con la soltanella e il greinhiule. E quando si

devono hindere, 11011 si scomoda il barbiere, che e un lusso per i siignori,
111a la miona mamma o una socella lavoran di barbiere e, perche la nuca

non si presenti Iroppo sgiaziala, rovesc'ian sulla lesta del pazienle una di

quelle anliche scodelle di legno che 111 dialelto si dicon «clnpp»; e la for-
hice s'induslria a seguii la hella curva iudicata daH'orlo della tazza.

Poi, 111 1111 baiter d'occhio, i marinoechi si fan grandi e ban voglia di
marilarsi. 'i'ulli sanno che e questa la piü universalissima usanza di questo
mondo. Ma e i* modo e modo di sposarsi. A Poschiavo e'e la brutla. brutlis-
siina usanza di lirare in lungo i fidanzamenli: insomnia ci si lida poco!

giovanolb usano la sera, fino a larda nolle, girovagare in conqiagnia
della futura mela e quand'e il tempo dei lavori in montagna e le ragazze
si irovano sugli alpi per la fienagione, 11011 esitano, dopo una giornala fali-
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cosa, di {'are due u tre ore di c.anunino per porlarsi a trovare. piii di fre-
quente possibile, la loro l)ella. Col rischio magari di Irovare gia ehiuse Ie

porle dei caseinali e tulti coricati, o qualcheduiTallro arrivalo pnuia di lui,
e di doversi rosi ritornare al piano, come si dice, con le pive nel sacco.

II malrimonio non si conclude, almeno nella niaggior parle dei casi, se

prima la sposa non ha pronto il suo eorredo e lo sposo s'e assicuralo la

nuova abilazione e un buon mestiere. Quando una ragazza non e capace
di lavare i ])anni senza bagnarsi, si dice che avrä per marito un ubbriacOiie!

Vengono j)oi le pubblieazioni in cbiepa, che sono Ire: alia prima i fidan-
zali non assistono, ma scappano addirittura dal paese. Alia seeonda re-
slano in j>aese, ma 11011 si fanno vedere alia messa parrocchiale; alia terza

ogni Imiore i- scomparso e tutti e due vi assistono imjperterriti, poiche
oramai lulti lo sanno e sarehlie inulile nascondersi. E invece di dire: oggi

sono stati pubblicati il tale e la tale, si dice: oggi sono stati bwttati gin
dal pulpito! Nella domenica prima del malrimonio i fidanzati della cam-

nagna, cioe delle contrade, 11011 piii quelli del Horgo, vanno personalmenle
di casa in casa ad invitare parenli, conoscenli e amici e porlare i lradi-
zior.alissimi confetti. Quesfullimi 11011 li daimo invece i proteslanli.

Finita la benedizione matrimoniale, e la sanla messa che senipre si fa

seguire, lo sposo si porta in sßcreslia a regolare i conti col Prevosto. La
sposa 1 imune sola suiringinocchialoio, ancora tulta immersa neU'estasi del-
l'appena pronunciato «si ». E' questo il momento propizio di fare 11110

scherzo: un giovanotto che vuol farla alio sposo, si avvicina alia sjnisa. la

prende sot to braccio e la conduce via, alle volte senza ch'essa se lTarcorga!
E se liesce, t davvero 1111 bcllo scherzo! E guai se lo sposo abbandona ];oi
1111 momento la sposa: cone it pericolo che gli i'ubino il posto. Insomnia
ai due sposini si fa desiderare tl momento di potensi trovar stoli: ma non e

raro il caso che apjiena ritirati debbano perdere dio sa quanto tempo a con
trollare che tutto sia in ordine e che 11011 sia stalo preparato qualche altro
scherzo. Per esempio, si usa appendere sollo il letto matrimoniale una
halteria di campanelli e zampognc, che faranno 1111 liaccano enorme
apjiena il letto viene toccato. Oppujre si appende sopra il letto matrimoniale
una culla anedata, con dentro due scarpettine rotte, che si dice portino
lortuna. Insomnia i due poveri sposi si fanno aminaltire gin nel primo
giorno di mati inionio. Un'allra usanza particolarissinia del poschiavino, e

quella di procurare anche alia sposa due lestiinoni, che saranno due
ragazze, di solilo parcnti, come sorelile o cugine: e la sposa entra in chiesa
con esse. In diaielto poschiavino si c.hianiano « pailulötji », nientre i tesli-
lnoni niaschi si chiamano « jxtdnlöcc ». Se in una famiglia la prima che si

sposa e la figlia piii giovane, delle anzianotle che restano indielixi ci si

pi ende bet fa assai volontieri: per esempio, cercando di ajipendere alia loro
schiena, senza che se 11'accorgano, la cosidetta « rompela »; un coltellaccio



QUADERN! ÜRIGIONI ITALIAN! 19

cht' si adopera per tagliare gli arbusli e che si appeude forse per significare
che la giovane ha bisogno ancora d'imparare ad andar per legna, prima
di Irovare un marilo.

Se nel giorno del malrimonio piove o nevica, e buon segno: si dice agli
sposi che la forluna piovera loro dal cielo. Se invece tira il vento, si dice
che se la porta via dui giä il priino giorno.

Se la sposa viene condotta da una contrada all'altra, quando il corteo,
che comineia senipre dalla casa della sposa, sta per uscire dalla sua
contrada natale, viene ostacolalo da un l'ilo o da un nastro o da una pertiea
lirata da due giovanotli da un margine all'altro della strada. E il marito,
se vuol passare, deve pagare, come in pegno per la ragazza che si conduce
via. Nella con Ira da di Cologna, che e un grujppetto di case sovrastante ap-
pena il I'.orgo, si usa portare iuciontro alia sposa che viene da un altro
luogo una gerla e un otre, la cosidelta « hulgia » di pelle di pecora, a
significare che d'ora innanzi dovrä la\orare sempre a forza di spalle e di
schiena, poichö la canipagna di Cologna e lulla sul ripido!

Se son vedovi che si sposano, anche se una parte sola e vedova, la
sera prima del malrimonio e il giorno stesso si fanno loro le serenate le

piü slrimpellate a suon di catene, padelle, zampogne, scatole di latta, trom-
bette e tullo quanlo insomnia si puo adoperare per far baccano. Invece i

prnni malrimoni si salulano a scoppi di morlareUi.

Nascere, amare, morire: anche la morte fa tristemente parte delle vi-
cende della vita, per quelli che rimangono, ed ha le sue usanze. 11 sem-
plice popolo crede che quand'uno muore con gli occhi aperfi, un prossimo
parente lo seguira di sicuro a non grande distanza. Alia sera, prima che la
salma cenga condolfa al cimilero, parenti e conoscenti si naccolgono attoruo
al defunto hen composlo tra fiori e ceri accesi, con l'acqua santa vicin.x

per recitare in suo suffragio il rosario dei morti. Una volta, da tutta la valle
venivano porlali al Cimilero della parrocchia, ch'era poi il sotterraneo il
della chiesa di Poschiavo. Vi si buttavan deutro alia rinfusa. Dalle con-
hade piü alte, che non avevan strada che le eongiungeva al piano, ma un
disagevole sentiero, venivano porlali sempliceineinte entro una gerla! Cosi

pure i neonali al Daltesimo! Oggi ancora tutti i morti vengono jiortati a

spalla al Cimilero. In loro suffragio si l'anno celebrare gli uffici, il terzo

o il seltimo o i! trenlesiino e poi ranniversario: dopo la funzione viene
tlislrihuilo ai fedeli presenti un'elemosina di sale, ch'essi ricevono con pia
devozione, le donne nel grembiule, gli uomini nel cappel'lo o in un l'azzo-

letto pulilo, i ragazzi magari anche nel moecichino sporco.... II sale dei

morli viene conservato in tulle le case nell'apposito recipiente e ogni vol la
che lo si adopera, si lec.ila un retpiiem per le anime purganti.
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Quesle le prineipali usanze che aecompagnano le tie grandi vieer.de
dclla sita di lutti. P«i e'e quel cumulo di tradizioneelle, che variano nei
loro particolari fors'anche da famiglia a famiglia, ma che sono la parte
poelica della vila di lutti i giorni e di lulti »Ii anni: le usanze che aecom-
pagnano ie feste e il lavoro.

Cominciamo col Capodanno. Anche da noi, gran gionio d'auguri: bun
di bon an, ripete ognuno a chiuncpie inconlra se e appena appena cono-
scente. I piolestanli considerano queslo giorno come grande occasione di
regali. I poveri, s|>ecialinente i fanciulli, girano di casa in casa a chiedere
il cosideiio Gahintd >, che vuol dire regain. La parola, che il parroco
protestante Leonhardi gia gitato vorrebbe far <lerivare nientemeno che dal
cellico (mm ne porla pert) le ragioni), si deriva assai piü facilmenle dal
tedesco: Gabennacht, cioe notle dei doni. I regali tradizionali di queslo
giorn sono grandi maneiate di noci, caslagne, noociuole, mele e pere, in-
<Uunenti, e un pane sjieciale, detto « pizz », perche l'alto in forma bislunga
e apjnmtita, composto con pasta all'uovo e uva secca, del quale le famiglie
piii rieche ne ordinano intiere infornate. 1 catlolici festeggjiano il Gabinal
nel giorno ciell'Epifania, che e il vero giorno in cui anche Cristo rieevelte
i regali dei Ire lie Magi. I ragazzi aspeltano in questo giorno il regain
del padrino e della madrina, e vanno a trovarli gia di huon mallino, an-
gurando loro il bun di, Gabinalt. A cui si risponde per scherzo: sol la la cua
dal rod' Tanto per rispondere in rima, ma il regolo lo fanno lo slcsso.

Pensate dunque che bei daffare hanno certi ricchi ]>adrini e madrine, che

devono jirepararc il Gabinat nmgari per 10 o 20 o anche 30 e 40 figliocci!
Psanza anlichissima, ora ipiasi scomparsa ma che potrebbe rivivere,

assai originale e che ha del superstizioso, e quesda: nella nolle deH'E|)ifania
ei sono delle ragazze che, suH'inibrunire, vanno in giro in cerca di legna,
che Irovano a easo, per accendere poi del luoco e farvi colar sopra dei

piomlHi; lo strsano poi nell'acqua e dalle figure che ne risultano ricavano
degli auspici inlorno all'aspello, alia condizione e al mesliere del loro fuluro
compagno. L esperiinenlo si prende ora per iseherzo, ma in l'ondo in fondo

cerli cervellelli ei credono ancoia. In fatto di snperstizioni e rimasto nel

popolo. speeialmenle neU'elemenlo feinminile, jiiii d'una usanza, rimasugli
forse delle jiaure cjie esislevano lei ribili al tempo delle slreghe, che a

Poschiavo, nel secolo XVII, vennero processate 'in grandissimo numero:
alle slreghe mold ancora ci credono, e s'lia pauna di sforluna se nel priino
giorno deH'anno si fti il priino incontro con una donna, se ci si trova in

compagnia di 13, se si viersa il sale a lavola, se il priino giorno del mese
cade in domenica, e chi ne sa pin ne motla. Credo che siano ipiesle
usanze siqierstiziose imperiale.
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L'ullimo giorno di gennaio, alia sera, i buontemponi girano per le strade,
si fermano sotto qualche i'ineslra e chianiano qualcuno di sotto in gran
frella, faeendo capire ehe hanno chissä quali rose da annunciare: poi gli
dicono semplicemenle di guardare in su e in giü, che vedranno gennaio
salire e febbiaio discendere. Due sere dop«, il due di febbraio, ripetono il
niedesimo scherzo, corbellando i passanti o chianiando qualcuno alla
I'ineslra, o facendolo correre da un luogo a un altpo, per dirgli che e uscito
l'orso delta sua tana!

II primo niarzo e giorno di grande gioia per i ragazzi. E' riser\Talo a loro
i! grande uflicio di chiamar l'erba, cioe di inaugurare la priniavera, e di
bruciare l'inverno. Tulti quanti, grandi e piccoli, (slate sicuri che non ne
manchem uno) si raccolgono, appena finite le lezioni del pomeriggio, al-
torno a un grande fantoccio, uomo o donna o animale (di preferenza e

Kasino), simbolo dell'inverno, preparato con stracci e paglia sopra un car-
retto. Lo conducono a gran corsa per tulte le strade del paese, preceduto
e seguito da tutta la gazzarra degli Scolari annali d'ogni sorta di cam-
panelli, sonagli, zampogne. L eiha, a questo fragore di battenti e di grida
l'anciullesche, de\e pur svegliarsi sotto la neve e cominciare a rispuntare.
Einilo il cianioroso corteo, lutti si radunano in una piazzetta del paese e

l'inverno viene cosparso di benzina e petrolio e condannato al rogo! Poco

importa sc magari la sera slessä ricomincia a nevicare.
U primo aprile e quello che e anche a Poschiavo: gli scherzi d'ogni

genere 11011 mancano mai. Nell'aprile finiscono di solito le scuole e ogni
classe fa una lunga passöggiata. I protestanli, da tempo immemorabile,
\anno tutti assieme, accompagnati anche dai parenti e da molta gioventü,
sull'alpe di Selva: e per esysi una giornata piena di canto e di allegria,
che leimiiia in una vera l'esla di sagra, a cui tutto il paese partecipa.
Sull'alpe si raccolgono per una i'unzione religiosa in una cappella. A mez-
zogiorno tutti guslano aH'aper.to la deliziosa «pulenta in flur», che e il
c ho prelihato dei contadini: polenta di t'arina nera mista con la panna.
Quand'e il tempo delle castagne, di nuovo gli Scolari compiono lunghe pas-
seggiale nella bassa valle a larvi delle scorpacciate di « brascöcc », che son
le hruciate. Essi stessi le l'anno arroslire all'aperto in apposite padelle bu-
cherellate e ritornano in paese neri e sjiorchi come carbonari, cantando
aüegramente.

Con aprile cominciano le sagre nelle diverse contrade, che si pro-
traggono per tutta Testate e altirano molli visitatori dal Borgo: ogni piccolo
raggruppamento di case ha la sua sagra. Dove 11011 c'e la chiesa, si vuole
ugualmente la messa, che allora si celebra all'aperto. Gran testa e la
Pasqua, con tutta la settimana jiiena di suggestive e significative funzioni:
il mattutino del mercoledi, giovedi, e venerdi Santo, al quale accorrono
specialmente i ragazzi per vedere i 12 inoccoletti del triangolo spegnersi
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a lino a lino e scntire il baecano del crotalo. Dopo la messa del giovedi
Santo, si dice <die le eampane fanno un viaggio a Roma e ritorneranno solo

il sabato Santo. Allora tutto il sagrato viene invaso dai monelli, ciascuno
col sun crolalo girevole, a fare 1111 concerto, quando c'e funzione in chiesa,
che neanche le rane di tutto il mundo lo uguagljerebbero. Alia sera del

giovedi c venerdi Santo e un gran de accorrere di popolo al rosanio del
Santo Sepolcro, durante il quale vengono canlale, Tunica volta neH'anno, le

lilanie della Madonna Addolorata, con una antichissima e tristissima 111c-

lodia che proprio riempie iil cuore di compianto e di trislezza per la morte
del Salvatore.

II Venerdi Santo e an che per i Protestanti gran giorno di festa: essi

comniemorano la Sacra Ona. 1 caltolici ricordano invece il grande mistero
della morte in croce del Reden lore: una grande croce viene porlata da un
sacerdote sulTaltare, resa cosi visihile a tutli, e viene salulata solennemenle
dal pulpito come il grande simbolo della salute umana; poi la si porta
in processionc per le principali shade del paese. II concorso del popolo e

qualche cosa di grandioiso e spellacoloso. II popolo poschiavino e religio-
sissimo e ama anche le manit'eslazioni esterne e soJenni della fede. II
sahalo Santo e giorno ricchissimo di usanze popolari religiose: alia mal-
hna viene benedelto il fuoco. Sul sagrato della chiesa si prepara una pie-
cola catasla di legna, soi;muntaia da una crocetta. Ridotta la legna a

carhone, tutli accoi rono a prenderne un pezzetto da portare nel proprio fo-
colarc. o nel fornello: il pezzetto di carhone benedelto serve come di bene

dizione e consacrazione per il fuoco della casa. Dopo il l'uoco, viene
benedelto I'allro elemenfo allrettanto necessario alia vita umana: l'acqua.
Ogni fanuglia si fa uin dovere di porlanie a casa buona provvisla- Quella
rimasla \iene buttala negli orli in forma di croce. II sacerdote comincia
poi la benedizione delle case: egli si porta in cot la e slola a trovare ognuno,
i! ricco e il povero, e viene accolto seinpre nel miglior locale della casa.

In segno di gratitudine per questu sacra visila gli si offre in elemosina,
cbi piii chi meno, le uova delte appunto di Pasqua. Nelle case dei poveri
e invece il sacerdote che lasoia, assieme alia benedizione, qualche paia
delle uova licevule dai ricclii e beneslanti. Nella mattinata del Sabato

sunt«) viene cantata la inessa della Risurrezione; al « Gloria» s'intona il
Iriplice solenne « Alleluja », che jier tulla la Quaresima non s'era piü udito
nel la Chiesa.

Ai lagazzi si dice che la chiave delTAlleluja era sla.ta consegnata in
custodia al signore tal dei tali. E che ora, prima della messa, Lisogr.a
andare a riprenderla. Chi vuol andareV Non inanca mai il minchione che

si fa avanli: gli si da un sacco, lo sii manda dal tal dei tali, che lo rimanda
col sacco ben chiuso contenente una gran pietra. II ])overetto pensa che e

ben pesanle, quesla misleriosa chiave! E si capisce che un'altra volta non
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£i lascera piü gabbare. II Lunedi di Pasqua e come l'inaugurazione deha

primavera da parte dei fanciulli, ehe nel ponieriggio si porlano coi genitori
nei prali appena verzicanli a « bultar le uova », eome si dice, cioe a giocare,
huttandole in alto, eon le uo\a sode, eolorite a iriille linte. Grandiosa riesc-e

la processione del Corpus Domini, alia quale partecipa tutto il clero della

Yalle, livestito dei paranienli piü rieehi, una ciinquantina di chierichetti in
\esle iossa e eolla bianea, la Confraternila del Santissimo sacramento, che

sono quasi un centinaio di uomini tuttii rossovesliti, una innumerevole
sehiera di bamhine biancovestite, tulte le eongregazioni religiose masehili
< lemminili con la loro bandi era.

L'eslate e 1'autunno Irascorrono senza solennila special i. Si arriva a
Santa Lucia, il 13 dicembre, che i ragazzi aspettano gia dal primo giorno
in cui cade la neve, che la pensar loro alle vicine gjoie invernajli:

Santa Liizia,
at di piü cört chi (ja sia!

\ella nolle precedente la fesla i fanciulli usano, come si dice, « metier
juori la Scarpa >-, esporla cioe sul davanzale della fineslra. Si crede che di
notte passi la santa con regali per i bimbi buoni, con una verga, o pezzi
di carbone o sassi, per i bimbi caltivi. Quesl'uso si ripete nella notte di
Natale, nella quale e Gesü Bambino medesinio che passa con la slitta e

1'asinello: allora, sul davanzale, assieme alia Scarpa si melle un po' di
fieno e un po' di sale per l'a.sino. L'usanza di esporre la Scarpa a Santa
Lucia venue imporlata nel Poschiavino dalla Val Camonica, dal Bresciano
e dal Veronese, dove i nosln anlenali andavano in « bulyia». emigravano
cioe durante l'inverno a fare i ciahallini. Nella nolle di Natale i cattoiici
vanu(> in chiesa alia Alessa di Mezzanotte, i riformati celebrano la loro
lesta dell'Alberino, che a Capodanno ripetono poi in un salone, disln-
buendo giande quantila dii regali a tulli i poveri del paese. Dopo la fun-
/ione le cionne e le gio\ani riformatc usano raccogliersi a gruppi in una
casa privala e recilando salmi, intercalati a discorsi religiosi, aspetlano
che liorisca la rosa di Natale. Si tialta semplicemenle delle radici della
rosa di Gerico o anaslalica jerochunlica, della famiglia delle crocil'ere, le
i ui radici messe nell'acqua si ammorDidiscono, assuinono l'aspetto di

petal! e foimano il calice di una rosa.
I'n'aHra usanza in relazione con la vita religiosa e queila delle decline,

orainai sctunparse quasi dap])ertullo, perrhe sostituile da altre forme di
elemosina. Fino a pochi anni fa si usavano laccogliere, come decima per
la chiesa, i principali frutti della terra: i conladini davano di solito una
misura di grano, che poi \eniva venduto in favore della chiesa. Piü anli-
camenle ancora si conservava in ogni chiesa lo scrigno per il grano, che si

distrihuiva anche ai poveri. In qualche contrada si raccoglie ancora il fieno
per la chiesa.
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A queslä renin di usanze religiöse nun e, credo, trior d'argoniento ag-
giungere brevi parole inlorno alle relazioni Ira cattolici e prolestanti. La
\ila delle due confessioni e complelamente separata: cattolici e prolestanti
vengono a contatlo. e neanche senipre, quasi soltanto nella vita commer-
ciale. II separalismo e cumpanilismo confessionale e quanto mai accen-
tualo. I)a cid nasce una cerla quale reciproca dift'idenza e la vita sociale
lie sofIre assai. La colpa e naluralinenle dei pregiudizi. Ognuno per la
sua slraua; cosi, ogni confessione ha le sue usanze. Queslo contraslo di idee

porlato dalia Riforma viene dagli adulti piü o meno toll era to. Invece il
mundo dei ragazzi ne ha approfittato, specialmente nei tempi passati, pe;
risolverlo anrhe coi falti. 1 ragazzi riformati danno ai cattolici lo spregia-
tivo nomc di <-mül'f », che alcuni vorrehhero derivato dal tedesco « mull ig »,

ch? vuo1 dire stantio, che sa di mui'ta, alludendo all'odore d'incenso di
cui le cliiese caltoliche sono pregne. AJtri lo deducono dal fatto che i
cattolici. nella testa del Corpus Domini, usano ornare le strade per le quali
passa la Processione col Santissimo Sacramento, con lunghe file di «mäjj»
ehe sono una specie di cembn; nani. I cattolici danno aii rit'ormati l'appel-
lali\o, menu offensive), di Hilar », ma vi aggiungono una lilania di gia-
culalorie dawero poco devote e troppo offensive.

Quesla anlipatia tra ragazzi porlo negli annii addielro a vere batlaglie
pericolose, che poco manco 11011 divenlassero tradizione se genilori e maestri
11011 fossero corsi ai i ipari. Comhaltevono a colpi di hastone e a sassate

e, dopo aver senlilo nella scuola le gesta dei confederati, si fahhricavano
alia bell e meglio alaharde di legno e mazze appuntate....

Ora si |iolrehhe scrivere un volume sopra le usanze che accompagnano
la vita campagnuola e alpeslre e la parte non religiosa, alia quale s'e ora
accennato. dclla vita sociale. Quando comincia l'inverno e il freddo si fa

intensissimo. le famiglie si naccolgono, specialmente alia sera, nelle « slüe »

di legno. hen risealdale dalla « pigna » di sasso, molto alta, sulla quale si

pub anche salire per mezzo di alcuni gradini. La «pigna» e coronata mi

alto da una ringhiera in legno, coperta da una tenda mobile: sui pali tra-
versali \engeno distcsi ad asciugare i panni lavati, specialmente i panno-
lini e le fascie dei neonali. I vecchi vi trascorrono sopra, heatamenle ada-

giali a! calduccio, con la pipa in bocca, le lunghissime serate invernaii,
raccontando storielle ai nipoti accovac.ciati sui gradini o attorno alia slufa.
Anticamenle le donne si raccoglievano a filare, oggi a lavorar di calza,

chiacchieiando del piü e del ineno: questi ritrovi faniiliari, nei quali ch

rado si tralascia la recila in comune del Rosario, vengono chiamati m

dialello poschiavino « badozz» e« badozzui ». L'inverno e anche il tempo
delle mazziglie: a Poschiavo si produce un salato sceltissimo fra cui i pezzi
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pii'i squisiti sonu i prosciulli c le carni allumicale alia grigionese. hi oc-
casione delle mazziglie e viva nella gioventii la voglia di far scherzi. Si

Icnlano tulli i xnezzi pur rubare dal la sialla le bestie destinale al uiacello,

pt r rubare poi le salsicce falte e farsi cosi pagare la restituzione con un'ah-
bondante ema. I macellai maiidano gli inesperti a prendere utensili imma-
ginari, che nun s'adoperano (p. es. lo spazzaorecchie). Ai parenti o ai be-
ncfaltori si manda sempre un assaggio della niazziglia. Ogni fainiglia di
eontadiui usa niacellare assieme carne di maiale e di vacca, ottenendn cosi

una miscela non troppo grassa, e assai adalla per le salsicce e i salami da

eonservarsi: tulto viene Iriturato e usufruito, anche le budella, le nervature,
le ossa. Non pei nulla si dice:

a cupa 'I cion (maiale) sa sla ben un an!
a sa spusa sa sla ben un mes

Verso la primavera si usa fare il pane in casa, e poi di nuovo in

aulunno. Nelle antiche case poschiavme non mancava mai il forno, che

\eni\a labbiieato nel muro e lascialo sporgere all'eslerno in forma di una
piccola abside. II pane si usa fare quasi esclusivamente in forma di oiam -

bella, perclic lo si lasciava poi seccare, infilandolo in appositi lunghi ba-
sloni appesi al soffillo della dispensa. II pane l'atlo cosi seccare, diventa
d'una durezza compalla come un pezzo di marmo. Per lagliarlo si adopera
un lungo collello issato supra un asse; il pan secco Irituralo e assai gu-
sloso a masticarsi, e si spioglie poi facilnienle nel latte o nel caffe. Si usa
imnastare la farina anche con uova, uva secca, anice. Quando s'inforna,
guai a non accompagnare ogni eiambella con un requiem per i morti. Del

pane si factva poi parle ai poveri. Da quesle due usanze in suffragio del

defunti nacque il bei proverbio:

cur ca sa fa '/ pan
oi leva la testa i mört.

Si pub dire che il conladino consacra <piasi ogni sua azione col fiore
della carita cristiana e con la manifestazione della sua semjilice fede: la

pasta, appena pronla nella « mama » (madia), viene segnata con la croce,
cosi pure le bestie ajipena vengono aggiogale la prima volla, e ogni volta
che si son munte; cosi pure il campo o l'orlo, dopo la semina; e con la crocc

segna ancora se slesso la prima volla ch'esce di casa alia mattina. A pro-
posito della semina, ricordo che gli orli per Sanla Croce al 3 di maggio
<levono essere gib seminaLi: in questo giorno si usano seminare i fagiuob,
che \ainio messi appena a fior di lerra. cioe, prolondi tanto che possano
ancor senlir suonare l'Ave Maria. E anche le covale vanno messe sotlo, di

sera o di mattina, quando suona l'Ave Maria, allrimento non riescono.

Con la primavera giunge il tempo di abbandonare il piano per il
monle: si dice allora che si fa la « pult », poiche nel giorno della partenza



26 QUADERNI GR1GIONI ITALIAN!

si usa preparare una specie di polenta di farina vera, col la non nei paiuolo,
nia nella padella, mischiata con lTiLtima panna rimasla, e che e troppo
poca, perehc possa servile a fare il hurro. II cibo e gli utensili che si

adoperano in monlagna, vi vengono porlati in parle a spalla, in parte ven-
gon < has'porlali dalle mucche sopra una speee di silitta detta «sclenzula»,
che si adopera assai, anche quando non c'e neve, ]>er trasportare il fieno
dal inonle a! piano.

Quasi ogni famiglia di conladini possiede oltre che prati e campi nei
fondo della valle. allretlanli sui pendii e in alia montagna: la Valle e

slata sfrullata eomplelamenle. Durante tutla la hella slagione il contadino
c migra con lc sue Leslie prima sui monti detti « magges': », poi piii in
alto, verso 1'alpe propriamente delto. Queslo einigrare dal piano al monle
si cliiama « müdä », miliare cioe la sede. Ollre la fienagione (se e un hel

prato piano lo si falc.ia, come si dice, a lumaca, cominciando cioe dal mezzo
e procedendo a giri verso i margini), l'occupazione principale e dala
dalla lavorazione del lalle: hurro e fonnaggio vengono preparati semprc
con il medcsimo processo e i medesimi utensili, con un» svariatissimo sus-
seguirsi di usanze che a descriverle tulle ci vorrebhe un tratlalo. Di solito
son» Ire o quallro o piu famtiglie che uniscono il latte per il hurro e il
fonnaggio. II lalle viene conservato in un cantinotlo fabbric.ato a cupola,
detlo «scele», nel quale si fa scorrere continuamenle l'acqua fresca di

qualche ruscello deviato apposla. I recipienli nei quali si raccoglie il lalte
sono ampie conche di rame, piuttosto basse e larghe, perche sia vasta la

superficie (he si ricopre poi di jianna. Quando la panna comincia appcna a

rapjircndersi nella zangola, si usa sein pre assaggiaula. II liquido che ri
mane, chiamalo nel noslro dialetto « pen », costituisce una bevanda assai

slimala e viene disliiibujlo in, parli uguali a lutti quelli che avevano
fornito il latle. Sono sempre i hamhini che fanno questa restiluzione: nel
sccchiello in cui jiorlano il « pen » ricevono poi in ricambio un bei pezzo
di j>aii secco o di fonnaggio nostrano!

L'autunno jiorta la slagione della caccia, che del reslo, con la pesca,
viene eserciiala assai dal poschiavino anche nei tempi proibiti. La caccia

alia ai camosci e alle marmolte e ]>er alcune famiglie una vera passione
Irndlzionale, che si tramanda da padre in figlio. Prima che venga la neve si

pensa a meliere in salvo gli ultimi raccolfi: il fieno e gia slalo riposto due
volte nei vasli fienili e ammucchiato in beH'ondine, e calcato in modo da
formare 1111 sol pezzo, che viene poi tagliato vol la per volta con un'apposita
ascia, manovrala col piede: e una specie d.i badile affilatissimo. II terzo
iieno, che cresce bassissimo, viene dato fresco alle beslie o, se fatto essic-

eare, \ienc tagliato minulissiino e forma cosi il «flureil», usato per im-
paslare il cibo ai maiali e al jiollame. Dopo il fieno, il maggior raccolto e

dato daha jialata e dal grano. Le palate si raccolgono in grandissima (juan-
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lila e vengono poi scelte: quelle piecole, delle « bägul » si cuociono per i

inaiali, quelle piü grosse costituiseono il cibo quasi (juotidiano del conla-
dino. II grano, che e, si puo dire esclusivamenle segale e orzo, viene legalo
in sotlili covoni e appeso a cavalcioni sopra uu gralicolato di tnavi, deU >

« crapena », posto soito il soffilto del i'ienile. Quand'e ben secco e duro, lo
si balle coi correggiali, i cosidetti « fiel », oppure viene semplicemenle sbat-
tuto, covone per covone, sopra un grosso ceippo.

E quando si seilte rintuonare dai l'ien.ili dl rcgolaie picchietlio dei
correggiali che battono il grano, si pensa che e vicina ormai la stagione del
freddo e della neve e si rimpiange estate e aulunno, ti'oppo lirevi e giö
trascorsi.

Sarebbe ora una grave dimenlicanza, far jiunlo senza alludere a una
fra le piü antiche e caratlenstiche usanze poschiavine: quella di ornare le

finestre e i balconi con vasi di gerani e specialmente di garofani. I)a questa
usanza che va rinascendo e per cui tante case sono tutta una i'ioritui a.

venue a Poschiavo il bei nonie di cittd dei garofani.
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