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PAOLO MANTOVANI

Uörz del Zar
Quando si cacciava Torso
sulle nostre montagne1

Si ordina di «mazare orzi e altre bestie nociue»

1772 Ii 24 aprile. Essendo radunata la Magnifica Comunitä in forma solita di vicinan-
za dopo esser visato un capo fuocho il giorno avanti fu anche da me proposto che
nel Consiglio Generale di Santo Marcho tenuto m Lostallo era statto proposto di scri-
vere a sua Santitä una lettera di suplica per ottenere una maledizione generale sopra
tutti gli animali offensivi, cioe d'orzi, luppi, tassi, volpi, talpe, ratti...2

La presenza dell'orso bruno sulle nostre montagne fino all'inizio del Novecento e

ampiamente documentata.3 In alcune regioni gli orsi e i lupi erano numerosi e costituiva-
no un pericolo per le persone e per il bestiame (un giornale di Coira4 segnalava nel 1883
un orso che cacciava le capre di Soazza). Le ristrettezze del territorio, il continuo contatto
con i cacciatori e i contadini, gli interventi dell'uomo sull'ambiente spingevano gli orsi
affamati a assalire le greggi. Queste stragi e i racconti, forse anche fantasiosi, di chi aveva
incontrato un plantigrado sulle montagne, alimentavano l'ostilitä dei contadini che anno-
veravano gli orsi fra le bestie feroci e Ii cacciavano in ogni stagione e con ogni mezzo,
«con l'archibugio o con i ferri». L'uccisione appariva cost quale fatto importante e si re-
gistrava nei libri della comunitä5; nell'Ottocento si segnalava al pubblico sui giornali e
sulle riviste (un quotidiano6 riportava nel 1885: «II 10 novembre il Signor Giudice
Giuseppe Gattoni di Soazza ha ammazzato un orso di circa 150 chili nella Valle Forcola. II
giorno seguente si festeggiava San Martino e l'orso venne esposto al pubblico»). Le taglie,
corrisposte giä in tempi antichi a chi uccideva le bestie feroci — «E anche Statuito, che,
se qualche persona di questa Valle piglierä, o ammazzerä un Orso, abbi per sua mercede

1 II presente articolo e npreso dal bollettino «Testimomanze di cultura locale» n. 4/1994 della Biblioteca
comunale di Soazza.

2 II Console Antonio Maria Minetti venne lncaricato dall'assemblea di comumcare la decisione unanime al
Consiglio della «Centena» ehe si riumva a Lostallo il giorno di San Marco. Doc. n. V, «Libro intitolatto S

della Magnifica Comunitä nostia di Sovazza», 1756-1836, Archivio comunale di Soazza.
3 Cf.: A. 0RIAvi, Indagme storica sulla distribuzione dell'orso bruno in: «II Naturalista Valtellinese», Mor-

begno 1991; C. Mfi/, Der Bar m Graubunden, Desertina, Disentis 1990; i manoscntti conservati nell'Archivio

comunale di Soazza. Inoltre sull'orso bruno: P. Lut'S, Braunbaren, Desertina, Disentis 1990. Nei
depositi del Museo di storia naturale di Berna sono conservati (lassidermizzati) un orso maschio, classif.
Mesocco 1893, e una femmina, classif. Cama 1895. Le due pelli d'orso impagliate sono arnvate a Berna

per vie msolite (una ricerca accurata potrebbe formre informazioni interessanti).
4 «Der freie Rhatier», Coira, 8.12.1883.
5 Archivio comunale di Soazza: libri di contabilitä e protocolli delle assemblee.
6 «Bundner Tagblatt», Coira, 14.11.1885.
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fiorini quatro, e per un Lupo fiorini tre: avvertendo, che, se una di queste Bestie avesse
de' piccioli nel ventre, si paghi il semplice, e non Ii piccioli»7- e la persecuzione indi-
scnminata con battute di caccia organizzate dai comuni, furono la causa della scomparsa
dell'orso dalle nostre regioni.

La presenza dell'orso sulle montagne di Soazza e confermata anche nei modi di dire
(grdss cöma Vörz del Zepp Gatön), nei toponimi (la S-cwen de VOrz) e nelle vecchie sto-
rie: come in quella di una donna, chiamata Cresta, che faceva scappare l'orso con un
tizzone sul monte di Terldcc; oppure nella storia delVorz del Zar (si ricorda una brutta
avventura capitata a un contadino alcune centinaia di anni fa nella regione di Orbell)
qui trascritta da una registrazione su disco eseguita nel 1929. II racconto contiene pa-
recchie voci con sfumature di pronunzia oggi non piü usate nel dialetto di Soazza e

ormai conosciute soltanto dagli anziani. Un'occasione questa per far conoscere ai gio-
vani la parlata dei nostri antenati.8

L' örz del Zar9
I cünta che de cus'c agn, um scerto Zar, l'a tecc su una matfna, amö

brunent, del mess de setembro, da par lüi, col so sachett dela marenda, con
giü un zicch de pan e formäec, con sciä um sugherett e una fäusc da bosch,

per nä su per Orbell a fä pertighftt e scimereu da dourä a scod gl ärbugl.
Prima che 1 naghessa veia, la so femna la gh'a dice: «To t'äi segnöu, Töna,
buzzerädu?, täglied mfga!». «Ah! pouräscia», l'ögh respond, «söm pei mfga
isef desetel cöma to d cred. Arevadess!». «Va con Dio e cola Madöna!»lei
l'agh respond. El s'a inviöu isef berbell pensänd indöva 1 e che gh'en podeva
ess de eugl bigl dricc e ladin. A nä su per la vall d'Andögl l'era una stradä-
scia fadigösa; in tänci sitt el gh'eva da passä in mezz ala dröussen o a ranön
sott ai berätt. La nöcc inänz l'eva peioü, e 1 s'a bagnöu fin al viff. Quänd l'e
rivöu su una toeäda, su per el bösch, el gh'eva da passä una senda per rivä
lä in döva gh'era la bedolen; una senda che s gh'a da nä cogl'öli sant in

Cf R Boldini, Legge civile e criminelle della volle Mesolcina (statuti del 1645 detti di Martinone), estratto
da «Quaderni Grigiomtaliam», Posehiavo 1979

8 Nel 1929 si effettuarono rilievi fonografici di 32 dialetti della Svizzera italiana. Le incisioni furono realiz-
zate con una tromba acustica. La ncerca nel comune di Soazza venne eseguita dal prof. S. Sganzim (Cf M.
Vicari, L'attwitä dell'archivio fonografico delVunwersitä di Zurigo, in. La ncerca diaiettaie, atti CSDI, I,
Pisa 1975). Nei manoscntti del prof Sganzim che interessano l nlevamenti fatti a Soazza, conservati pres-
so il Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana a Lugano, e nportato il nome di Silvio Zarro (1876-
1964) Non si puö indicare con certezza a chi apparteneva la voce registrata nel 1929. II disco onginale
e conservato presso la Fonoteca nazionale svizzera a Lugano, una copia su nastro si trova, a disposizione
dei soci, presso la Biblioteca comunale di Soazza

9 Chi senve ha ascoltato la registrazione e ne ha discusso il contenuto con le seguenti persone di Soazza:
Teodora (Döra) Rizzi-Mantovam, Alice Zimara, Pia Zimara, Irene (Rem) Zarro-Santi, Ines Mazzom-Simo-
netta. Le signore riconoscono il dialetto di Soazza parlato dagli anziani ancora negli anm trenta Alcum
termmi (cito quali esempi. brunent la luce sul far del giorno/della notte; buzzerädu matto nel senso
benevolo, furbacchione; desetel maldestro; berbell, el va berbell pian pianino; fin al viff fino alla
pelle) e sfumature di pronunzia (come: peioü piovuto, pciusse di piü, pcioten piode; bigl belli,
reslöu nmasto; malöu ammalato) sono ora solo quasi un ncordo del vecchio dialetto di Soazza.
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Quand fe stacc Id a mitd, propi int el pciusse brutt, e gh spönta seid um n drz. «Mi pourett!», el diss...

Quando e arrivato la a metä, proprio nel tratto piü brutto, gli spunta fuori un orso. «Povero me!», dice...
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carzela, domä pciöten. Quänd Fe stacc lä a mitä, pröpi int el pciusse brutt,
e gh spönta sciä um n örz. «Mi pourett!», el diss, «adess si che la fäi bela;
0 mi, o ti, om gh'a da nä!». E gh'era rmga da peissägh su tant. El me 6m el

ciäpa el so sugherett e 1 gh'a pestöu giu una sugheretäda sula cräpa. El me
örz l'a cainöu, l'e regöu in dre, l'a provo depe per stä in pei, l'a mfga pudü,
l'a face su um revolton e l'e nacc giu a picch per la vall. Ah! quell pöuro om,
gh'era mfga restöu sängu adoss dal stremfzzi. L'e rivöu a cä che 1 tremäva
com una feglia e bgiänch com um linzeu da bugäda. El s'a malou e l'e scam-

pou pöcch, düi agn döpo Fe mört. In la gesa de San Röcch, gh'e 1 quädro che
1 a face fä ala Madöna che l'a salvöu da l'orz.10

Tradotto letteralmente, il testo in italiano e questo:
Raccontano che anni fa, un certo Zarro, si e incamminato una mattina, sul

far dell'alba, del mese di settembre, da solo, con il suo sacchetto della meren-
da, contenente un po' di pane e formaggio, portando una scure e una falce da
bosco, per andare su verso Orbeil a far pertichette per adoperare a bacchiare
i castagni. Prima che andasse via, sua moglie gli aveva detto: «Hai fatto il
segno della croce, Tona, furbacchione?, non tagliarti!». «Ah! poverina», le
risponde, «non sono poi cosi maldestro come tu credi. Arrivederci!». «Va con
Dio e con la Madonna!» lei gli risponde. Si e avviato cosi pian pianino pen-
sando dove potevano esserci pertichette belle diritte e maneggevoli. Ad andare

su per la valle d'Andöi era una stradaccia faticosa; in tanti posti doveva

passare in mezzo agli ontani o carponi sotto i piccoli abeti. La notte innanzi
era piovuto, e si e bagnato fino alia pelle. Quando e arrivato su un bei pezzo,
su per il bosco, doveva passare un sentiero stretto per arrivare lä dove c'erano
le betulle; un sentiero che si deve percorrere con gli oli santi in tasca, soltanto
piode. Quando e arrivato lä a metä, proprio nel tratto piü brutto, gli spunta
fuori un orso. «Povero me!», dice, «ora si che sono servito; o io, o te, dobbiamo
passare!». E non c'era da pensarci su tanto. II mio uomo prende la sua scure
e gli ha picchiato giu un colpo sulla testa. II mio orso ha guaito, e cascato
all'indietro, ha provato ancora a stare in piedi, non ha potuto, si e contorto e e

andato giu a picco nella valle. Ah! quel povero uomo, non gli era rimasto san-

gue addosso dallo spavento. E arrivato a casa che tremava come una foglia e
bianco come un lenzuolo dopo il bucato. Si e ammalato e e campato poco, due
anni dopo e morto. Nella chiesa di San Rocco, e'e il quadro che hanno fatto
fare (dedicate) alia Madonna che l'ha salvato dall'orso.

10 II quadro, una grande tela a olio, appeso nella cantoria della chiesa di San Rocco, porta l'indicazione
«OPERA DEL S.R. (signor) ANTONI ZAR» e rappresenta il beato Felice Cappuccino accanto alia Ver-
gine Maria con il Bambino. In basso, m un tondo, e rappresentato un orso eretto che tiene una scure ira
le zampe anterion. Alcum anm fa, nell'oocasione di una visita a Soazza, il prof. dott. Giuseppe Martinola,
giudicando il dipinto di pregevole fattura, lo attribui alia seconda metä del Seicento (Cf. Cesare Santi, La
famiglia Zarro di Soazza, in: «La Voce delle Valli», San Vittore, 16.6.1988).
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«Ri de Fontanaiba»: Vignun (Mesolcina)
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