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LA VAL BREGAGLIA

IN RAPPORTO AL SUO DIALETTO E ALLA LINGUA
RENATO STAMPA

INTRODUZIONE.

Piü di un lellore valligiano si sara dumandato: Ma perche c'e della

gen le che si occupa della studio dei dialelti? Che ci abhia qualche profit to?

Che ci siano ragioni pratiehe che motivano lo studio del dialetto o traltasi
di un seinplice passateinpo? Che non sia facile rispondere in modo per-
suasivo a lulle quesle domande, l'ho potuto constatare piü di una volta
quando, alcuni anni fa, passai qualche niese in Valtellina onde Studiarne
i suoi dialetli. Quasi ogui iclta, prima di incominciare con le inchiesle. gli
infonnatori che si preslavano ai miei studi volevano anche conoscerne lo

scopo, poiche lutla la faceenda pareva loro tanto piü strana anche per la

ragione che era la prima volla che si imbattevano in una persona che si

inleressava del loro dialellc!
E cosi ci siaino proposli di illustrare qui con un esempio concreto le

ragioni per le quali un dialetto e oggelto di studio. In una seconda parte
parleremo brcvcmento anche degli studi letterari e storici di Val Bregaglia
e nella ler/.a parte accenneremo poi ai rapporli che esistono fra il dialetto
e la lingua, aggiungendo qualche suggeriinento pratico per chi volesse
meditate seriamenle tutto il prohlema, onde trarne un ammaestramento.

II dialetto hregagliotlo si presla assai bene a questa analisi proprio per
la ragione che e unti dei dialetti aJpino-lombardi che maggiormente fu ed

c lultora studialo dai filologi. Prima di accennare peno alle ragioni che in-
dussero i filologi a studiare il nostro dialetto, non vogliamo tralasciare di
osservare che rinleressamento per un dialetto puö essere pratico o teorico.
L'interessamento dello scicnziato, del filologo e quasi sempre teorico e co-
sciente, poiche con certi dialetli egli puö spiegarsi molti pnoblemi filologici,
la cui spiegazione egli cercherehhe invano attenendosi solo alio studio della
lingua letteraria.
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L'inleiesse di chi parla invece 1111 dialetto e quasi sompre pralico, inco-
sciente, poiche il dialello si impara scnza sludi speciali, senza fatica alcuna.
Eppuro per Ja vita pralica il dialello e di graiule iniportanza, poiche quad
lutli si servono del dialello quando vogliono esprimere qualcosa oralnienle,
riservando 1'uso della lingua lelteraria alle poche volle ehe capita di do\c:
conuinicare qualcosa a chi e iontano da noi. E in (jueslo caso chi 11011 c

avvezzo a maneggiare la ]ienna lo la con un certo disagio, con una eerla
avversione. Queslo fatlo 11011 ci sorprende minimamenle, poiche fra dialello
e lingua ee un abisso e la scuola, invece di cercare di cohnare queslo ahisso,
lenendo conlo niaggioimenle del dialello e della lingua neH'insegnanienlo
della lingua lelteraria, fa un taglio netto l'ra l'uno e l'altro e impedisce cosi

di vedere chiaramente cid che unisce o cid che seipara un dialetto da una
lingua. II nielodo di chi vuole handire il dialetto dalla scuola gia nei primi
anni non ci sembra giusto che dal punlo di vista ideale. Dal punto di vista
nratico invece bisogna cercare di conciliare lingua e dialetto, tenendo conlo
delia realla cht ha radici profunde nel dialetto, nella vita di tulti i giorni.

II iilologo che studia un tlialello possiede conoscenze alineno elenienlari
di piii diaietli e per quanlo possibvle di lutti quei dialetti di una stessa

lingua che hanno rap|iorti col dialetto a cui egli dedica i suoi sludi. Chi
studia per es. i dialetti lombardi dovrehhe conoscere uin pochino anche
quelli romanci, quelli vcneli, quelli piemontesi e magari anche quelli pro-
\enzali e francoprovenzali. L'interessamento del filologo si spiega cosi

dal fatlo che quando egli studia un dialetto ha sotl'occhio tulti i dialetti
finilimi e le lingue letlerarie, conic il latino, i,l fra|ncese, Fitaliano (che e in

l'ondo il dialello che si parlava a Eirenze nel 1,'SIM)!). Egli ha poi anche eerie

cognizioni dei dialetti preromanzi che si parlavano in quelle regioni prima
delle coiKjuiste romane e per le noslre regioni si Irallerebbe del ligure, del-
1'etrusco. del cello-gallico, dell'i 11 irico (la lingua degli abitanli deH'Albania

venuti jioi anche nel nostra cantone!).
Ma il filologo non si occupa solamente di jirohlemi linguistici (inur-

fologia ~t foimazione delle parole; sintassi --= iorniazione delle proposi-
zioni e dei periodi; elimologia derivazione delle parole; ortogratia la

retta sciillura), i suoi studi stanno tpiasi senque in rapporto con prohleini
elnico-slorici. Che cos'e l'elnografia? E' parte della scienza geogratica che

fa la sloi'ia delle razze uniane. I prohleini della tilologia stanno dunque in

rapporlo coi prohleini piii interessanli che sono (juelli 'delle razze muane.
della lore dei ivazione, c'ella loro parenlela.... Ecco le ragioni intime per
cui si sludiano i dialetti! Essi hanno conservato tracce di epoche tramontate
e i iescono ulilissimi a tulle le ricerche storiehe, le ipiali si hasano anzitulto
sulId studio di antichi dociunenli, di tomhe, di schelelri, ecc., ma mollo
levono alle ricerche filologiche.
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Abbiamo accennalo piii sopra ai differenti inleressi della filologia, a

quello elnico-stcrico, a (|uello i'ilologico e ne aggiungeremo un terzo, quello
politico il quale, proprio negli ultimi tempi, fa parlare molto di se ed ha
assunto una grande impor,Lanza, almeno in aleuni paesi. La sua mira, la
sua venia e di proclamare ehe una lingua equivale ad uno slato politico e

piii o mcno apertamenle propugna la conseguenza ultima che deriva da

questo alteggiamento, il quale, applicato ai principi della nostra patria,
avrebbe per conseguenza rimmedialo suo sfacelo, la sua fine. II filologo co-
sciente che nun vuol essere che filologo deve pero guardarsi dal fare un
pasticcio Ira filologia e politic» e se le conseguenze ullime dei suol studi
davessero trascinarlo nel campo politico, egli non sara piii filologo, ma

politicante. Ognuno intuisce del resto senz'allro che fra lingua e politica
ci possono essere stretti rapporti, ma percio non e neeessario di idenlilicare
l'uiio coli'allro.

11 sentimento di essere ciltadini svizzeri deve oppoasi energicainenle a
un tale atleggiamenlo, poiche la Svizzera cesserebbe di esislere, almeno
moraiinenle, dal momento che questo alteggiamento dovesse afferniarsi in
un modo qualunque. Proprio questo e il eompito odierno della Svizzera:
Dimoslrare coi fatli che piii slirpi di lingua differente possiono affermarsi
in una iola unitii politica. 11 l'uluro ci dira se il nostro popolo avrä la forza
necessaria di resislere alia dura prova a cui e sottojiosto, oggi piii che mai.
Ma lnlendiamoci bene: Si tratterii piuttosto di vincere i pericoli moralmenle,
poiclie pralicamente siamo convinti che la Svizzera restera anche in l'uluro
lale e quale come e oggi, almeno fintanlo che il resto dell'Luropa non
a mini soggello a mutamenti.

Ma ora passiamo alia parle principale. cioe:

1. - STUDI LINGUISHCI.

Lome s'e giä osservato, la Val Itregaglia e una delle valli del lerritorio
lon.bardo-alpino (valtellinese, poschiavino, bregagliolto, mesolcinese, calan-
chino e parle del licinese) ehe maggiormenle altiro 1'attenzione dei filologi.
II dialetlo della valle Poschiavina non fu slndiato che dal Michael e dal
Salvioni. Di quello mesolcinese e calanchino poco o nulla si sa. AI bregagliolto

invcce furon.o dedicali gli studi seguenli:
1873 Aacoli, Saygi ladiui. Non si tralta che di 8 paginette, le quali con-

tcngopo perb il germe di cid che e poi slalo provato piii prolissamenle in
seguilo. L'Ascoli accenna allapjiarente contraddizione fra la generale sen-
tenza che fa della Bregaglia una delle valli ilaliane del Grigioni e l'alfer-
mazione di qualehe dollo engadinese che ne farebbe, in sino alia Porta...
una dipendenza dialettale dell'alta Kngadina. hi gin l'Ascoli restava perplesso
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circa il posto piü opporluno che doveva aspellarle nel sua ordinamenlo e

sludiato appunto nei Saggi ladini. Ma accennava pero gia allora al 1'atlo

che convei rebbe poler conlTontare le variela di Chiavenna e di Val S.

Gia; mno.
ISS'i Iledolfi. Die Laulverlu'illnisse des Bergellisehen Dialekts che slu-

diava la ioiutica o i suoni del hregagliollo. lTn lavorucolo di una quaran-
tina di ]iagine che lu crilicalo molto e 11011 a torto dal Morl', va-
lenle prol'essore di filologip.

1908 Guarnerio, Agpunli lesiscali bregagliotti. II G. ha raccolto un ma-
nipolelto di voci gin conosciute o in parle aurora sconosciule, ma nolevoli

per le concordanze con queslo o queH'idioma l'iiiiliino. 11 G. attrihuisce il
hiegagliotto alia sezione alpina dei dialelli lombardo-orcidentali il quale
per parlicolari vicissiludini religiose e poliliche sfe pero in piü punti acco-
slato ai dialelli ladini.

1919 Wartburg i>., Zur Stellung der Bergeller Mundart 11 posto da

darsi al hregaglioüo). II W. parle dal ])inilo di visla che bisogna anzilullo
desci ivere e cercare di coniprendere le cose come sono. II \V. arriva alia
conclusione cln il hregagliollo e un dialetlo ladino il quale^ in conseguenza
della sua posizione e slalo inipregnato per rosi dire in larga mlsura 'la e-
lemenli lomhardi, ma che seppe pero conservare in modo degno d'aninii-
razione il suo carallere.

19,94 G. A. Slampa, Der Dialekt des Bergeil. lTn bei volume di quasi 200

pagine; dunque lo sludio piü ampio sul hregaglioüo e scrillo da un valli-
giano. l'eccalo che l'aulore l'abhia scrillo in lingua ledesca. Anche le

conclusion! dello Sl. corrispondono piü o meno a quelle dell'Ascoli e del Warl-
hurg: II hregagliollo e una sintesi di elementi grigioni-lombardo-al}iini.
relici e lomhardi. A seconda della dose in cui sono rappresentati quesli
elementi. d hregagliollo e |)iü o meno roinancio o lomhardo. Lo St. acrcnna
poi ad un altro fallo che anzitutto dal lalo pralico e im|)ortantisainio, cioe

airinlluenza che ebbe il loscano o la lingua letteraria sul dialetlo sia in
chiesa che in iseuola. Osserviamo ancora che il carteggio si fa pure quasi

sempre in lingua ilaliana e non hisogna poi dimenticare che anche il gior-
nale iniluis'ce gioruo per giorno sul dialello. Da ((ualche anno al lavorio
di ionlaminazione del dialello si aggiunge anche la radio. Sc da un lalo
ILi11i quest; elemenli contribuiscono a alterare il dialetlo, dall'allra parle
essi dovrehhcro anecare qualche vanlaggio alia lingua. Sara anzilullo ciiin-
pilo dei maeslri e di chi contrihuisce in (juesto o in quel inodo a insegnare
la lmona lingua di servirsi di lutti cpiei mezzi che potranno conlrihuire al
suo miglioramenlo e pei lezionamonto.

Propric, da queslo lalo si aprono nuove prospeltive che dovrehbero ser-
virci di guida per insegnarci il modo da un lalo iconic si [lossa manlence
il dialello e nello slesso tenqio jirogredire nello studio della lingua leltcraria.
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G. A. Stampa lia pure puhblicato nei « Quadcrni » (anno VI0 r.. 2) uu
« Piccolo trallato di scrillura per il dialelto hregagliotto » che ha per mira
1'iinil'icazione del modo di serivere il hregagliotto il quale, come in altri
dialelti, va incontro a difficoltä di ogni sorla.

19.36 Schaad, Terminologia rurale di Vol Bregaglia. E' anzitulto im la-
voro folclorislico, vale a dire uno sludio in cui si descrive la vita del con-
ladino hiegagliotlo, ma che offre nello stesso tempo la sua ricca tenninologia,
csaminata e studiata seeondo i criteri della semanlica (cambiamento di si-
gnificato) e dell'etimologia (derivazione). L'aulore avrebbe poluto chiamare
il suo stu<lio anche « Vita e terminologia rurale di Va.1 Bregaglia », vislo
che l'uno e l'altro sono slati collegati organ icamenle e felicemente, tanlo
da offrire al lettore quasi una rappresenlazione visihile e morale della vita
del nostro contadino che lavora, alfatiea e muore coniento.

Questi sono gli studi che si occupano quasi esclusivamente del brega-
gliolto. Ve IK sono pert) ancora ])arecchi altri, in cui. il bregagliotlo e stato
studiato con altri dialelti, come per es., tanto per cilarne i principali, quelle
del prof. Jud « Dalla storia delle parole lombardo-ladine » (1911) e « Zur
Geschiclde dtt bündnerromanischen Kirchensprache » A propositi) della
storia della lingua ecclesiastica del Grigioni romancio) (1919); anche quelle
del Luchsinger, «Das Molkereigerät in den ronian. Alpendialekten der
Schweiz » (—- Gli atlrezzi per la lavorazione del lalte nei dialelti romanzi-
alpini della Svizzera) (1905); Salvioni, «Appunti alpino-lomhardi » (1912).
Ma il prime/ saggio sul dialetlo hregagliotto, beuche modeslo e senza alcuna
pretenzione, appare gin neH'anno 1856, nei dizionario di P. Monti, « Saggio
di vocaholario della Gallia Cisalpina e cellico » e comprende una trentina
di voci bregagliotte le quali, anche se dal pun to di vista fonelico o seman-
tico noii corrisjiondono sempie alia realtä, stanno a dimostrare che giä
allora e'era chi si inteiessava di problemi filologico-dialettali.

Per fjnire renumerazione dogli studi linguislici, menzionereino ancora
due opere monumenlali in cui figur.a pure il dialetlo hregagliotto:

L'Ailanlc linguislico e onomasiologico dell'Italia e della Svizzera meri-
dionrde, redatlo dai prof, universitär,i Jabcrg di Berna e Jud di Zurigo. I
ricchi mateiiali dialetlali sono ordinali in carline. Ogni cartina (in tutto piu
di 1790!) ci offre lutle le forme di una o piu parole che designano lo stesso

concetto o lo stesso oggello e che comprendono lutta l'ltalia, la Svizzera
italiana e :1 Grigioni romancio. Pareechie cartine sono ordinate in modo da

toccare non solamente |)roblemi lessicali, ma anche sintattici e morfologici,
per es. « Quando mio figlio sara grande, lo mandero a... » ci dirä come si

forma i'aggettivo possessivo coi nomi di parentela, come si forma il fuluro
e dove si incite il pronome jiersonale (lo) ecc. La Ya.l Bregaglia l'igura con
due mchiesle, l'una fu eseguila a Collura-Slainpa e l'altra a Soglio. Finora
sono slati pulablicati 6 volumi e il setlimo volume särä dedicato alia parte
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illustrative. Un'opera in tulto e per tutto riuscita e ehe fa onore agli illusti i

piolessori sxiz/en.
La seeonda opera e il Vocabolario dellti Svizzem ilaluma, ideato dal prof.

Carlo Sahioni. Gia nel 1907 il Gran Consiglio Tieinese si dichiaiö fa\o-
ie\ole alla eompilazione di un vocabolario ehe raccogliesse e Iramandasse
ai posteri le pailale, le eostunianze e la \ita inlima <lel paese. Diietlore eia
d Salvioni slesso e suoi collahoraloti il Guarnerio (f) e il Meilo. II niale-
riale In raecolto mediante libretti di Schede che furono mandati a ca. 1Ö0

mlormaton, 20 dei quali nel regno, suddicisi in una zona contigua del

iegno tra l'Ossola e la Valtellina, gli altii RIO nel Tieino e nelle nostre valli
grigione-italiane. Lo scoppio della guerra nel 1914 riusci fatale anche a

quesl'opera; nel 1913 mori\a il Guainerio, nel 1919 il Sahioni. I niateriali
laecolli si pebblieano man mano nella mista di l'ilologia « Ilalia dialellale »,

dirella dal j>iof. C. Merlo dellT'niversitä di Pisa e la redazion© e affidala
al ticines» <loll. Sganzmi, un gio\ane filologo di raie (pialila, i eui arlieoli
sonn lanli piceoli capolacori che ollrono piu di cio che si aspelterehl)e da un
\oeaholaiio di questo genere.

2. - STUDI LETTERARI E STORICI.

In (iuesla seeonda paile si passeia hie\einenle in lasse,gna lutti i;!i
sludi di indole poelica, lelleiaiia o sloiica che slanno in rappoi to eon la

\da nostra. Pei cio che nguaida d dialello, saiehhe assai interessante di

sapere qualcosa di piü sulle sue origini e sul sno sviluppo, poiche gli studi
menzionati sopra si hasano pin o nieno sullo slalo atluale del dialello o su

<juello di qualehe decennio la, \islo che la Stiia sam da consideiaisi il
document') piu antieo a noi accessihile. Pei le epoche anleriori manca pi ro

ogni allro doeumenlo. Quale ne saia la lagione? II biegagliotlo cedelte gia

pieslo il posto all'ilaliano. Secondo ropinione del \. Wai thing, cio si sjue-
gherehhe col falto che le idee della Rilonna ci sono slate poi täte dal Sud,
da ilahani. Paceoido, nui attinche l'ilahano potesse essei ammesso sen/a
altio quale lingua ecclesiaslica, hisogna peio ammetleie che gia nel tempo
anleiiore alla Rilonna, l ilahano asesse inissn le sue uulici in Val llregaglia,
anche se nella Stria un hamhino di Casaccia lisponde a Vergiei in che gli
a\e\a ii\olte alcune paiole in italiano: «Ciai al nie om, ie nu capisc
tudeisch! >-. Ciediamo del reslo che anche oggi, se un italiano ii\olgesse
la ])arola ad un marmocchio bregagliotlo con pronuncia spiccalamente to-

scana, (juesti gli ilspondeiehhe cerlamente nella slessa maniera. II latlo che

la lingua ilaliana tu mtiodotla assai piesto nella Val ßregaglia, e di giande

imporlanza: A j>aitue da queslo momento le asjiirazioni linguistiche nostre

si slaccano nettamente da quelle romaine, che ancor oggi vanno inconlio
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a dil'ficolta di ogni sorla. E' pert) ciliare che da queslo inomenlo il romancio
bregagliolto doveva andar soggetlo a grandi mutainenli e alterazioni. Al-
rinfiilrazione lombarda s'aggiungeva ora ancbe quella toscana, tank) da
ridurre il romancio bregagliotto alio stalo attuale che non e poi lie romancio
nc lombardo. ma romancio e lombardo. E' poi di If icile il voler stabilire la

parle che pertocca all'uno e all'allro. Cerlo e che l'elemento romancio s'e

luanlenulo anzitutto nel patrimonio lessicale, vale a dire nelle parole,
menlre la sinlassi e la morfologia sono piii vicine a quella lombarda (o
toscana).

Dal punto di visla pralico la Bregaglia si trova nelle stesse condizioni
di quasi tulla l'llalia, cioe in una specie di bilinguita, li cui svanlaggi si

i'anno sentire maggiormenle proprio nolle regioni lontane dal cuore della
lingua the e la Toscano. Da uoi le difüicoltä linguisticbe aumenLano anche

j)er la lagione che l'acciamo parle di una nazione in cui la niaggior parle
della popolazione parla altre lingue.

Fia gli studi che ci siamo proposti di studiare qui, i piü interessanli
sono senza dubbio i « Proiocolli di Nolai bregagliotti » (1474-76; 1510-1594).
Nell'cslale del 1914 l'archivario cantonale, dolt. E. Jecklin, scopriva per caso
nella soffit la di una casa in Coira, dove si conserva l'arcbivio della famiglia
Salis, molte carle e documenli, di cui nessuno ne conosceva l'esislenza. Era
altro c'erano ancbe 42 fasciculi di protocolli, stesi dai notai bregagliolli
Slupan e Ruinelli. Essi furono sludiati in seguilo dalla dotloressa Cbrisline
v. Hoiningen-Huene e il frulto dei suoi sludi si legge nel « Bündneriscbes
Monalsblatl», annale 1917, 1919, (1936, 1937).

I detti piolocolli sono stesi quasi lulli in latino, aleuni pochi in tedeseu.

L'elenienlo vulgare manca (juasi completamente e solo <jua e la si trovano
termini dialeltali che designano oggetti ed a.tlrezzi o loponimi di fraz;ioni,
d: prati, di boscbi ecc. Ma ancbe l'italiano e rappresentato qua e la: due

ricetle per es. sono scritle in italiano, )a jjrima sul inodo di fare inchioslro,
la secunda e una ricetla nredica. Nel fascicolo 31, 9 si legge: « Se tu voi
fare alcuna cosa granda, misura (}uando il tuo poter si spanda....» e' c. Era
i cimeli scritti in bregagliotlo noliamo la seguenle preghiera che ancor oggi

e recilala dai noslri bambini prima di addormenlarsi:

Arn« Bio et (mi) fulir
[d pur Ben e iassn dir
dir chi dir vole

ama Bio de hon chore.

La letlura di questi proiocolli e assai dileltevole, specialnienle per i

bregagliotli. La letlura richiede jrero jrazienza, poiche i protocolli sono
scritli in caratteri che sembrano al primo momento illeggibili. Proprio per
questa ragione essi sono passati quasi inosservati, ma speriamo che co!

tempo potremo offriro anche ai noslri lettori piü di quello che s'e offei to
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finora. Essi rivelano la vita bregagliotta del sec. XVI nella sua intimita, essi

illuslrano il lavorio di quel tempo, le sue aspirazioni, le sue preoccupazioni
nel salvaguardare i suoi sacrosanti diritti. Nel seltembre del 1936 s'e poi
incominciato una seconda serie di pubblicazioni poslume dello slesso au-
lore, cioe: « Le condizioni giuridiche bregagliotte nel sec. XVI». Uno spoglio
piü completo dei documenli conlribuira certainente ad arricchire maggior-
menle In sludio della Vila culturale di quel tempo e poträ forse arreeare
anche cjualche rivelazione dal punlo di vista filologico, anzitutto per ciö
che riguarda i rapporti fra il dialelto e la lingua. In questo rapporto accen-
niamo anche a « La char la de la Liga in rumansz d'Bregaglia ». L'originale
e cnnservato nella Biblioteca Cantonale in Coira ed e la traduzione dal
leslo ledesco del Palto delle Tie Leglie concluso a Vazeroi nel 1471

« per Josephuni de Stelis de Semadeno de teuthonico ad Pregalienseni Ver-
niculani inlerpretem. Anno 1536». Non e qui il luogo d'esaminare il docu-
menlo dal punto di visLa filologico. Ma un breve confronto fra il dialelto
con cui fu scrilLa la preghicra menzionata piü sopia e quello delta Charta
che sono suppergiii della stessa epoca, c.i suggerisce che il linguaggio della
Charta deve essere un linguaggio ibrido, fonnato da elementi romanci, bre-

gagliotti, lombardi e tedesehi, proprio come scriverebbe oggi un romancio
che e slaio per qualche tempo in Val Bregaglia e che ha inoltre anche

qualchc conoscenza del dialelto lombardo, insomnia un dialetto goffo. bar-
bai'o e baslardo, come si seilte anche oggigiorno. Tale almeno e l'inipres-
siane del bregagliotto che legge la Charta, senza preconcetti di qualsiasi
sorla.

Fra le opere poetic he o letterarie eccelle La Stria, la tragicommedia
bregagliotta che e poi anche il piü bei documento di tutla la ietleralura
dei dialetli alpino-lombardi. Quale delle altre vallate italiane del Grigioni
vanta un ce-si hel monumento? Xessuna. II suo autore e Giov. Maurizio
(1815-18.35) e il suo nome in Val Bregaglia si pronuncia con superbia e

riverenza. Esso si associa alle visioni del suo dranima il quale, anche se

non e scevro di imperfezioni, anzitulto nell'intreccio, e peri) ricco di poesia.
La nostra genie la sente e l'apprezza. Ogni rappresentazione desia una viva
eco in tulla la valle e i conladini accorrono da tutli i villaggi seguono in muto
silenzio la rappresentazione che si protrae per 6 e piü ore. La prima e unica
edizione della Stria e quella del 1875. 11 libretto si conserva gelosamente
in tulle le case accanto alia Bibbia. Vanno ricordate qui anche le « Poesie »

di Tommaso Maurizio, un cognato di G. Maurizio, pubblicate a cura della
« Pro Grigioni Italiano » nel 1985. Le sue liriche sono inferiori a quelle di
G. M., nia meritano un bei poslo nella nostra lirica valligiana e contengono
un uinorismo sano e naturale. Dei poeli « moderni » non lie parliauio. L-
loro poesie si trovano sparse ipia e la negli « Almanacchi » e nei « Qua-
derni ». Per fortuna sono poclii, ma rallegriamoci, poiche si sa che i tempi
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ricchi rli poeli J'urono quasi sempre tempi poveri di j)oesia! Anchc le opere
letteraric sei ilit in ltaliano sono j)iutU>sto rare. Fra queste eccelle per ori-
ginalita la Sloria, avvenlura e vita » di Giacunio Maurizio (1762-1881), in
eui egh raeconla le sue vicende all'esten) e cioe in Italia, in Francia, in
l'olonia e in Germania.

Fra le opere sloriche e giuridiche che hanno una bella imporLanza per la
valle si j)otrehbe eitare lo » Statnto criminelle » del 1557, suddiviso in 51) ca-
pitoli. Quasi in ogni casa bregagliolla so ne conserva una copia. Ksso si

trova in cosi gran nuinero pei la ragione che ogni I'amiglia, anche quelle resi-
denti all estero, dovevano possedeme una copia. Lo staituto si legge con
piacere e quesla o quella prescrizione ci strappa un sorriso dalle labbra.
poiche, applicata ai giorni noslri, sarebbe assurda quanto niai. Uli bei

lavoro e poi la lesi del doll. Vassalli. scritla in tedese.o e intitolata: « Idalia
giurisdizione di Bregaglia; d Comune giuridico di Bregnglia (Sopraporla) »,

1909. II V. descrixe le condizioni di Yal bregaglia sollo il dominio del xe-
seovo di Coira (ca. 960-1300) (I), la liberazione dal potere vescovile (inch)
del see. XIV), la separazione della valle in due ciomuni, in quello di Sopia-
porla e in quello di Sotlop<irta (15,'!4), l'organizzazione del comune di So-

piaporla dopo la separazione da Solloporla e inline la separazione del
comune di Sopraporla con expulsione di Casaecia nel 1745 e con la divisione
del resto <lel territorio nei comuni di Vicosoprano e di Stampa nel 1859.

Un bei lavoro da tarsi: coinplelare lo studio aggiungendo ancbe la sloria
dcllo sviluppo del comune di Solloporla a parlire dal 1584 e tradurlo in
ilaliano, afünche polesse essere studiato ancbe nelle ultime classi delle mi-
sire scuole. Queslo conqiilo toccava alia « Sloria della Bregaglia » del dolt,
h. c. Giovanoli, al (juale, purlrojipo, mane,a queH'ordine serralo che si suole

aspellare da up'opera stolica e ancbe dal punlo di vista della lingua non e

ojiera da raccomandarsi alia lettura scolastica. Alia Storia e seguila una
Appendicc » che conliene la cronaea valligiana dal 1798-1803.

Un hi eve liassunto della sloria bregagliolta che va dall'epoca prerninana
al sec. XVIII si Irova nella tesi gia menzionata del dolt. G. A. Stampa. 1

maleriali gb l'urono forniti in maggior parte dall'autore di queste pagine,
il quale a sua volta se ne servi neH'insegnamenlo della storia valligiana
alia Scuola secundaria di Bondo-Castasegna e speriamo, col tempo, di poler
oll'rire ancbe queste pocbe pagine in lingua ilaliana ai noslri Scolari bte-
L,agliotli, cid che permettera loro di imparare a conoscere in breve tempo
le \ icende st(,iicbe della loro valle nalia.

(1) Secondo linn gentile eonnmica/ione del dott. lieto S:dis, (iastasegna. il
dominio \eseo\ile in V. Bregaglia si |>uö provare giä per il sec. V! I)i pin nella sua
tesi di laurea. 11011 aurora publdieata e ehe stadia appnnlo lo «Statnto criniinale».
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3. - DIALETTO E LINGUA.

Non studieremo qui il probleiua «dialetto e lingua» in tulta la sua

porlata, ma solo cid che riguarda i rapporti Ira il biregagliollo di Sopra-
porla e l'italiano scritto e parlalo. E si capisce che anche in queslo caso
ci limiteremo alio strello necessario. Cid che maggionnente ci sta a euore e

di slimolare e incitare il lellore a meditare seriamenle il problema, a per-
scverare nello studio della lingua materna.

II primo passo decisivo da conipiere e in fondo facile e 11011 riehiede

giandi sacrifici: si Iratta seniplicenienle di formare la coscienza che lingua
e dialelto sono dil'ferenli l'uno daH'altro, ma che malgrado cid, alineno nei

piimi tempi essi vanno studiati insieme. Chi 11011 vede l'abisso che corre
fra la lingua e il dialetto 11011 progredira nello studio della lingua e 11011

arriverä mai al punto di forinarsi uno slile proprio il quale, anche se non
e poi tulto e per tutto toscano, noi stessi non essendo loscanj, slara alnieno
italiano. Queste righe non le scriviamo per coloro che credono superfluo
di pulire e ripulire il loro stile, la loro lingua, credosi insomnia scevri di
imperfezioiii, ma per coloro chc sentono il hisogno e il dovere di Tar ineglio.
Non si dimentichi poi che anche grandi scriltori e poeti, come per es. il
Manzoni e Grazia Deledda hanno dovuto sacril'icare molte 111a molte ore
alio studio della lingua letteraria. II roinanzo « I Promessi Sposi», come
lo conosciamo noi, 11011 e che il 1'rulto del lavorio di anni e anni. La prima
edizione del roinanzo non si ]>ud quasi conl'rontare con quella odierna che e

stata lilatla in seguito dal Manzoni quasi completamente, non essendo egli
contento dello stile con cui l'aveva scritto la prima volta. Anche G. Deledda
scrive nei suoi ricordi che (piando cominciö a scrivere non conosceva
l'italiano che approssimalivamenle. « Noi Sardi », osserva G. D., « non ahbiamo
uii dialetto, 111a una vera lingua nostra, assai differente dall'italiano».

Lo slesso vale piii o meno per la maggior parte delle province d Italia
e anzitutto per quelle lontane dal centro linguistico, cioe la Toscana con
Firenze e il Lazio con Roma quali fulcri linguistic! e centri dinainici. Poi -

che la Val Rregaglia, con le allre terre finitime, lingiiisticamente la part
della Stirpe che parla l'italiano, cosi c chiaro che anche la sua gente dovra
porlare qualche sacrifizio, affinche arrivi al punlo di saper esprimere il
conlenuto dei suoi pensieri in modo perlomeno semplice 111a chiaro. II lavorio
eomincia nei primi anni di scuola e dura fino alia fine degli studi primari
e secondari. Ci sono i pochi che Ii continuano anche neH'epoca poslscola-
slica, di solilo leggendo il giornale o qualche utile libro, quando il giornale
o il libro non sono tedeschi! Quanti e quanti di noi sono poi costretti, se

vogliono guadagnafsi il pane, di imparare almeno una lingua straniera,
quella tedesca! Nelle condizioni in cui viviamo noi si puo far altro. M1
uno sbaglio non bisognerebbe commeltere: trascurare e magari dimenticare
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(juasi complelamente la lingua materna. Poiche polrebbe darsi che un bei
giorno ci si tiovasse nel punlo di non aver nessuna lingua materna, questa
caduta in oblio e quella straniera che non sara poi altro che una lingua
straniera, anche se si parla quasi a perl'ezione. In questo sbaglio noi tutli
mcorriaino con la massinia larilitä, noi che ci troviamo piü o meno sul
confine fra due e magari tie lingue, noi che dobbiamo trattare con gente
di lingua cosi dilTeremle. Peirio ci rivolgiamo a lutti col monito: Non
trascurale la lingua \ostra, poiche cio sarebbe il prinio passo verso l'isola-
niento spiiituale o il crudo distacco dal suo mondo spirituale.

La eonseguenza sara la decadenza delle forze intime e misteriose del
noslro io. Scrivere in itaiiano non vuol dire toscaneggiare, poiche, come
scriveva gia il Tommaseo « chi toscaneggia scrivendo e non puö toscana-
menle pensare addiritlura ogni cosa, e assai men loscano di chi scrive al
modo che parlano italiani non guasli ne dalla foresteria ne dall'arte».
Scrivere in itaiiano non vuol nemineno dire «servirsi di frasi attinle
da dizicnsri o da libra toscani, interrogando toscani illetterati o, che e

peggio, lclterati, di qucslo o quel modo di dire, i quali rispondono si o no.
verde e giallo, secondo di dove sono o secondo che si rammentano o che

la gli gira, e un tradurre di lingua viva in lingua, se non morta, niortifi-
cata, e ci manca queH'inlegritä senza cui non e giustezza di movimenti ne
grazia ne vita vera ». Scrivere in itaiiano, nelle condizioni in cui ci Iro-
v:aino, vuol dire semplicemente esprimere in forma semplice e chiara i no-
stri pensieri, poiche noi non siamo cosi impulsivi e focosi come i nostri
fratclli toscani, noi siamo in l'ondo tutt'altra gente. Eppure, per le ragioni
cilate pin sopra, non basla che noi scriviamo in itaiiano, dobbiamo scrivere
anche in ccrto <]ual modo italianainente, si da essere capiti da tutli gli
italiani e senza suscitare slupore e meraviglia. Chi vuol arrivare a questo
punto dcua leggere mollo gioniali italiani e libri ben scritti, affinche il
suo oiecchio si abitui alia musicalita, al ritmo della buona lingua. Questa
premessa non vale solo per l'epoca jiostscolaslica; giä nei primi anni di
scuola non bisognerebbe leggere che opere hen scritte. Invece in questo
riguardo mollo s'e peccato e si pecca ancora nelle nostre scuole.

Invece di leggere libri scritti in itaiiano e per gente che parla l'italiano,
ai nostri tempi non si leggevano che testi tradotti dal tedesco e cio probabil-
mente per edurare un lipo di alunno unico in tutlo il cantone. Un grave
sbaglio che ha poi contribuito largaineaite a minare il nostro sentimenlo

per la buona lingua, come se le difficolta da sormontare non fossein gi;i
sufficienti! L cosi, anche se da noi gli studi elementari e secondari sono
di lunga durata, non si potra mai raggiungere ciö che bisognerebbe ben

raggiungere nell'insegnamento della lingua materna dopo tanti anni di
studio. Sara poi superfluo insislere sul falto che anche la preparazione
iinguistica dei nostri maestri e della massima importanza per ogni pro-
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presse» da farsi nel camp» linguistico e a ragione la - Pro Grigioni haliano »

si e falta l'ervida difenditrice delle aspirazioni linguisliche nelle nostre valli,
nella scuola media e anche fuori dal Gantone.

Dopo queste osservazioni di carattere piulloslo generale e di prinripi»,
passeremo in rassegna alruni shagli e i piü grossi, a cui vanno soggelti an-
zilutto i bregagliolli di Sopraporla quando parlano italiano, sbagli che si

fanno gia nei primi anni di scuola e dei quali la scuola piü o mono non
se ne occupa affatlo, l'orse per la ragione che delli shagli vengono niguardali
come |)arle integrante dell'ilaliano che si parla da noi e possiamo aggiun-
gere, senza paura di ofl'endere nessuno, anche in altre valli del canlone,
anzi anche in ,gran parte dell'Italia setlenli ionale e meridionale. In queslo
riguardo la scuola dovrehbe fare molto, ma molto di piü, poiche proprio
nei primi anni di scuola 1 bambini sono aneora suscellihili a correzioni e

a ammaestramenli. Gli shagli menzionali si polrcbhero dividere in due

gruppi, queili comuni a quasi tutLa la regione lomharda o allTialia sellen-
trionale che saianno i menu gravi o almeno (juelli che ineno urlano contro
il seutimenlo comune e queili che sono lipici proprio per la nostra valle,
anzitullo per Sopraporla. Dal momento che ahhiaino accetlato il toscano
nelle forme scritte s'intende che e noslro compile e dovere di accetlare
anche le sue forme orali e di allenersi a esse secondo le noslre forze, jnir
sajiendo che sara impossihile di raggiungere la jierfezione. Ma ora doh-
hiamo domandarci una cosa: Quale e la ragione che sovente ci induce a

parlar male l'ilaliano? A pnmo colpo d'occhio si potrehbe allrihuire la
caltiva prouuncia alla dil'ferenza che passa tra il dialelto e la lingua par-
lata. Ma, studiando un pochino il prohlema, vediamo senz'altro che la dil'ferenza

tra la lingua pailala (italiano) e il dialelto non e sempre quella che
si \ uol far credere.

Tu breve confronto ci dimoslrera che proprio il contrario e la verita.
Uno dei maggiori vizi sopraportani e quello di pronuneiare le « o » quasi

sempre con suono largo: 6. Tanto ]>er citare alcuni esempi: voce, töndo,
lontano, loro ecc., invece di voce, töndo, löntano, löro, Lulti con « o » slretta
o chiusa, quasi vicina a « u » largo. E in dialelto, come si pronunciano
queste parole? vusc, tönt, (da)lönc, lur ecc., dunque sempre con u aperto che

e poi vicine a ö chiuso! E' curioso che invece di attenersi alla pronuncia dia-
lettale, che corrisponde ijuasj perfettamenle a (juella toscana. si pronunci proprio

con ö largo, tanto da dare allla lingua una ipilsa musicalita. Quesli non
sono che pochi esempi. ma si potrebbero cenluplicare. 11 Chiesa (v. « Voce

della Rezia» N. 26-27, 1936) constata lo stesso l'enomeno nel dialelto ticinesee
crede di doverlo allrihuire al dialelto di Milano, ahhondante di suoni larghi
e gi tssi. Questa spiegazione non ci soddisfa punto, poiche per es. proprio in
Val Hregaglia le regioni solloporlane (Hondo, Soglio), j)iü esposte alle in-
l'luenze della pianura, hanno la rclla jironuncia di o e di e. Sarebbe poi



40 QUADERN! GRK.IONI ITALIAN!

assai utile di sludiare anche le condizioni d'ollre confine, per vedere se si
tratta inagari di qualche influenza del sostrato etnico dell'epoca preronianza,
poiche si in il i esempi nun sono affallo rari. Proprio in questo rapporfo vo-
glianio osseivare ehe anche i nostri alunni del Gnigioni tedesco e romancio
incorrono pifi o menu regolai meiitc in (]ueslo errore ed e cjuasi impossibile
di ahiluaili alia lella pronuncia delle vocali. Siamo convinli che varrehhe
veramenle la pena di sludiare a l'ondo tuflo il problema e proprio i noslri
niaeslri che giorno per giorno hanno occasione di sen tire come pronun-
ciano i Ion Scolari, polrehhero Irarne ulili c.riteri e aniniaestranienli nel-
l'insegnainrnlo della lingua. Quando il maestro si decider;') di dare maggior
imporlanza alia fonetica della lingua, 11011 duhitiamo che anche in allri
rapporli la lingua se ne risentini beneficainenle. Non crediamo per es. che
sia difficile abiluare i nostri alunni a pronunciare correttamente gia nei

primi anni di scuola certi suffissi, come per es. -che, -eine, -ezza, -öso e

allri. i qnali in dialetto si pronunciano -ur, -im, -cza, -us, dunque quasi
alio stesso modo del toscano. Invece che cosa succede? Si pronunciano
-che, -one. -oso, caccialore invece di caccialore o cacciadur, halcdne in\ece
di baiebne o halcun, brodöso invece di brodöso o hrodus. Si direbbe
insomnia che si voglia fare proprio l'opposlo di cici che bisognerebbe fare,
segtiendo i crileri del buon senso!

l'nallra scorrettezza che si seilte niollo sovente e che e piii scusa-
bile, poiche si spiega colla « relicila » del noslro dialetto, e In pronunzin
delle jmlnlnu. cioe ei, gi e gl. Questa scorrettezza 11011 e perb coniune a

tulle le palatine, 111a si seilte solo in certi casi. Invece di pronunciare le

palatali sui davanti della bocca, proprio vicino ai denti, si pronunciano
lioppo dietro 1 eleu Li e troppo in alte» sul palato o « ceil da la bc'ica », come
si dice in brcgagliollo. Iai giusla |)ionuncia e cpiella che si seilte in cincli
cent, cia, ciorl, ciun e 11011 come in ci (—chi), cevra, cesa, ciaper. ciot

(- cliiodo) ecc. Anche la palatina «gli » in Sopraporta qualche volla si

seilte pronunciare «lg», dunque filgio invece di figlio! Certo che il niaeslio
deve darsi lutta la premura possibile, affinchc questi sbagli vengano estir-
jiali giä nei primi anni di scuola, prima che essi ahbiano messt) radici
profunde nel sentire linguistico. Kssi van 110 comljattuLi con conseguenza e

rigorosita. alnieno nella maggior parte dei casi or ora citali. Anche le

consonauli s e z ora sono sonore, ora sorde. Ma, anche se pronunciale male,

risaltano pen', menu e 11011 alteram) gran che il discorso.

lTn altro sbaglio, coniune a gran parle del territorio lombardo, comiste
nella falsa pronuncia delle consonnnti dopple: in Yal Bregaglia perö, a

Soglio (anche nel finitinio Villa di Chiavenna), esse si pronunciano giu-
slanienle, tanti da dare al dialetto di quel di Soglio un'attraenza tutta sjk'-
ciale e di cui a torlo i valligiani ijuasi quasi si fanno helfe! La pronuncia
sogliese delle doppie consonanti, applicata alia lingua parlata, la rende
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ilalianissima cd elegante. Un'allra e 11011 meno grave pecca eonsiste nelio
sposlomcnlo dell'accenlo lonico. Cert» ehe in italiano il ])rohlenia dell'ac-
cento nnn L cosa lacile. Kasta conoseere le difficolta a cui vanno ineonlro
gli stranieri che imparano l'italiano. Ma 11011 solo gli stranieri e noi nn-
diamo ineonlro a eerte difficolta, gji ilaliani stessi fanno simili sbagli. Mi
ricoido d'aver senlilo dire da un roniano erudilo per erudito, intonaco per in-
tonaec >... I)a noi si pronuncia generalmenle inciibo per ineubo, östile per
oslile, ilare per ilare, persuadere per persuadere e perfino gödere invece
di godere vis to che in bregagliotto si dice godar! Gli esempi si jpolrebbcro
alimentäre di molto, 111a releneo delle jiarole pronuneiate male va falto da
clii puo atlingerle dalla hocca degli scolaretli stessi, giorno per giorno. I
maestri sono in dovere di correggerli per lemjK), poiche certi sbagli, pro-
nunciati in un altro ambienle, possono rendere ridicolo chi Ii commetle. noa
per colpa sua, 111a per colpa di quelli che dovevano insegnargli la relta

pronuncia 111a che 11011 rhanno falto!
Per terminare il uostro studio vogliamo ancora accennare ad 1111 aitro

sbaglio molto frequenle e che pure ci sorprende per la semplice lagione
che invece di attenersi all'uso dialeltale che sarebbe correttissimo, si usa

proprio una forma scoiiosciula al dialetlo, come se si fosse preoccupati,
parlando buon italiano, di 11011 accennare sufficienlenienle alla differenza
che passa fra la lingua e il dialetto. Si Iralta deH'uso del coivjiunlivo e d( l

condiziohnle. In dialetto la forma del condizionale io verrei) e scoiiosciula
e si esprime per mezzo del congiuntivo che io venga, dial, ca ie gniss). In

questo caso il bregagliotto va coi dialetti romanci, a cui e pure scoiiosciula

questa forma del condizionale e questo tipo si rintraccia anclie a Trieste e

si spieghera pure col contatlo che queste regioni lianno col ladino. II l'eno-

liieno fu anche dellanlico venelo e si trova poi anche nell'Ilalia nieridionale,
lnenlre nelle zone intermedie si trova un tipo assai interessante: milan.,
cremon., beig., canlares che si deve probabilmente alla fusione dei due tipi,
di canlassi e canterei! II bregagliotto, quando parla italiano e si trova nei

caso di dover servirsi o del condizionale o del congiuntivo, in molti e inolii
casi, malgrado l'uso corrello del dialetlo, sostituisce al congiuntivo il
condizionale. Invece di dire «sa ie vess lam se avessi fame», egli dini «se avrei

lame > e cosi via dicendo. Perc.he 11011 attenersi niaggiormente al dialetto?
Perclie cpiesla ingiuslificata rinnegazione del dialetto? Perche dire «va a

Koma, ha rot to il töndo e corre come se avrebbe....», dal niomenlo che in
dialetto si dice « al va e Koma, 1 a rot al tont e 1 cörr tanco s'al vess....»??

I porhi e pazienti lettori, giunli alia fine di quesite righe, potrehhen.
magaii essere indotti a credere che noi si pretendesse da lulti una corretta

pronuncia t(>scana, tanto da 11011 esser piü in grado di distinguere un
bregagliotto da un loscano! Xo, questo sarebbe naluralniente esagerato, poiche
si e gia detlo che fra un bregagliotto e 1111 loscano oi passa una grande
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dil'ferenza, tanlo da poler asserire che si abbia a che fare con due tip!
assai differenti, come diffeirenti sono pure un berlinese e un appenzelleser
i quali scrivono e in certi casi parlano la stessa lingua. Se noi ci mettes-
simo a parlare alia loscana, a toscaneggiare, cadi-emmo senza dubbio nel-
1'affettazione che vuol dire proprio il contrario della naturalezza, della sem-
plicita e da queslo vizio Dio ci guardi. Ma guardiamoci bene anche dal

coinmeltere il contrario, poiche, nelle condizioni in cui ci troviamo, cio vor-
rebbe dire abbandonarsi ciecamente alle forze awerse e distruttrici, andare
incontro al caos. Pur sapendo che siamo e resteremo ben Ion Ian i dalla
perfezione, lavoriamo fiduciosi al perfezionamento della nostra lingua e

guardiamo di risvegliare giä nei nostri bambini il sentimento per il hello
di una lingua e la coscienza e l ainore per questa nostra bella lingua ch? e

1'ilaliano!
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