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Giuseppe Mondia

Poesie in dialetto di Airolo

Per il loro valore di testimonianza umana, folclorica (attività, vita all'alpe,
alimentazione, vestiario, ecc.) e linguistica abbiamo voluto pubblicare
questi testi dialettali di Giuseppe Mondia. Nato ad Airolo nel 1901, vive
a Chiasso. «I miei genitori - scrive - erano venuti ad Airolo dal Pie-

monte. Mio padre lavorö al traforo della galleria ferroviaria del San

Gottardo. Fréquentai le scuole elementari e la prima secondaria a Airolo.
Qui lavorai come famiglio fîno ai vent'anni. Cresciuto cosi in un ambiente

prettamente rurale e montano, ebbi modo di sperimentare la dura vita
dell'alpigiano ed il faticoso lavoro della terra. Fu quello tuttavia il periodo
più bello e caro della mia esistenza. Poi, per quarant'anni, fui al servizio
delle F.F.S. a Chiasso. In famiglia si parla sempre airolese. Noto pur-
troppo che col passare del tempo il dialetto locale va sempre più uni-
formandosi a quello delle zone vicine».

Cent ègn fa

L'e i quatru du matin, sciir curne in boca al lïf.
Na campana la sona, la s fa senti int i li "ce,

it s po mia vuutâss da tiautru cd: u i va alve.

U x piqpa u céir in "cambra, pö in cüsina,

un po d'café scaudô sü la burnisa

chi é rastô piqpa i lufare, e pö u i va ne.

La capa tireda sü i urecc, la lanterna in man,
la brenta in spala e tra "cöl e brénta

11 sacet du da li'ce ma u i va ne.

La campana Va sunô l'a sunô: chissà eus u iê

capitô nota tie Pôra di susnadô.

Cento anni fa. Sono le quattro del mattino, scuro come in bocca al lupo,/
una campana suona, si fa sentire dentro le case,/ non si puô voltarsi
dall'altra parte, bisogna alzarsi./ Si accende un lume in camera,
poi in cucina./ Un po' di caffè scaldato sulla brace/ che è rimasta
accesa nel focolare, poi bisogna andare./ La berretta tirata sulle orecchie,
la lanterna in mano,/ la brenta in spalla, e tra collo e brenta/ il sacchetto
del «da leccare» per il bestiame, ma bisogna andare./ La campana ha

suonato, ha suonato ...: chissà cosa/ è successo ...; niente: è l'ora di

quelli che vanno a governare il bestiame.
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U me èf

U me èf i I'd sémpra vist isci:

grand, Perch da spall ch'u pareva taiô

fo da na bora d lèras; e che mèi: sut muléva

un cupôn ti vurêvat bè nacorsciat.

Ueva na bêla bèrba che la i ruvéva

sqiPess a la caréiscia, l'eva sempra sü

na blus det tera bl'à cunt un sfris
det rèf ross al "cöl e ai mèni;

un pèi eau^ det fiïstègn che eva la i eva metüt

ind do bèllpègg i ligin'ôcc.
D'ästet u purteva i gocri, d'invern un pèi
caugéi chi parevan la bèrea det San Pedru

sempra ben useiüt cunt un deda det sef.

Da la piraca di caug u i vanqeva sempra fo
un canton d'un panètt ross, un pirachin du

libroch pien det mucitt, l'autru det caniméi

det tücc i culôr par dam a mi chi séva u so

fopp e ai autri soi bièdi.

Pouru èf: l'è nècc ènca lüi, ma mi il vedi amo isci.

Il mio nonno. U mio nonno (avo) l'ho sempre visto cosi :/ grande, largo
di spalle che pareva scolpito/ da un tronco di larice; e che mani: se ti
appioppava/ un ceffone te ne saresti ben accorto./ Aveva una bella barba
che gli arrivava/ quasi alla cintura. Portava sempre una/ blusa di tela

blu con un ricamo/ di refe rosso al collo e aile maniche,/ un paio di pan-
taloni di fustagno ai quali la nonna aveva applicato/ due belle pezze ai

ginocchi./ D'estate, portava gli zoccoli, d'inverno un paio /di scarpe che

parevano la barca di San Pietro,/ sempre ben unte con un dito di sego./
Dalla tasca dei pantaloni gli sporgeva sempre fuori/ un angolo di un
fazzoletto rosso, un taschino del/ panciotto pieno di mozzicconi, l'altro
di caramelle/ di tutti i colori per dare a me che ero il suo/ figlioccio e

agli altri suoi abiatici. /Povero nonno: è scomparso anche lui, ma io lo
vedo sempre cosi.

U dl d misüra

Chèll ègn baba Paid u pudeva mia

ne a misüra:

u pradêi l'eva amo da ruè

e u i eva u fen da fè.
Isci u m'a dice: «.Va ti!, i valivan incöö.n

Mi d la cuntentèppa i o iûcô.

Eva la m'a preparô la marênda: un tocch casöö

e un pan mistüra
che par mi l'eva asbach par tri di.

E la m'a scüscio l'öcc e la m'a dice:
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«U bè vessii queidügn elf la jam sût i lu grass du böcc!t>

Mi i l'o capida. E a la sira i l'o decc

da nascundôn a la Biunda, bucôn par bucôn.

U dï dopu:
la Biunda, la prisma: cinch e quatru valivô!

Mi i o casciô un sâutru e i o iiicô.

Ma u "casêi, bon ont, u m'a ciapô

pal cularin e u m'a dice:

«Se la Biunda la fècc isci na bona misüra,
l'ê pö mia par "cünt t'o, ma du pan mistära!»
E tni ch'im credéva ch'u m'eva vist nissügn,

martur cum i seva.

Il giorno délia misura (pesatura del latte sull'alpe)1. Quell'anno zio Paolo

non poteva/ andare a misura:/ il falciatore non era ancora arrivato/ e

c'era il fîeno da fare. /E mi ha detto: «Va tu, oggi controllano il latte»./
Io, dalla contentezza, ho lanciato un urlo (jodel)./ La nonna mi ha

preparato la merenda: un pezzo di formaggio/ e un pane di mistura/ che

per me sarebbe bastato per tre giorni./ Mi ha strizzato l'occhio e mi ha

detto:/ «Ci sarà qualcuno che ha fame su nella corte del Buco»./ Io l'ho
capita, e alla sera l'ho dato/ di nascosto alla Bionda, mucca preferita,
boccone per boccone./ Il giorno dopo:/ la Bionda, la prima: cinque e

quattro di media!/ Io ho fatto un salto e ho gridato di gioia./ Ma il casaro
buon uomo, mi ha preso / per la collottola e mi ha detto:/ «Se la Bionda
ha fatto una cosi buona misura,/ non è poi per merito tuo ma del pane
di mistura!»/ Ed io che credevo non mi avesse visto nessuno,/ ingenuo
com'ero.

Na duménia temp da fén

Pedru e Milia i vann sii dadré du mïtraiôn

in garnêi a dé fà miidéi,

e vïtgn dré l'dutru i i spandéan.

Tiitt a n bott i campan is métan a sune,

i péran matt tant chii dann par
fass senti piünda da lusg chi ponn.
Milia a Pedru: «Pedru,fértriat, i sônan da ausgje Messa/»
Pedru us ferma, u punta u barbarött sül

meni dla furscela e u préa.
Signôr, it rangreqgi che ti m'e creô, batisciô

e tiré inan^ in quèi manéra fin adéss,

fa che i me vacch abian mia da smersc

sii i li qapéi det l'élp.
Che u pörc l'abi da rend tant da pudéi

1 Per l'uso e i termini relativi cfr. Ottavio Lurati, Terminologia e usi pastori^i di
val Bedretto, Basilea 1968, p. 126SS.
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tache sü quaicoss in cambra d'scima,
chi abi da pudéi impieni u böcc di pômm
in chma, e, o Signor,fa che Milia I'abi
mia sempra da barbate, sempra da barbate.

Ma Milia: «Pedrn, i ann finit, movat... tiperat
indurméntl: Pedrn: «.Ecu, Signôr, VUltima gréqia
che ti o dumandô fi m Pé mia cuncessa:

Milia Pa barb//to a mo!».

Una domenica in tempo di fieno (domenica di fienagione). Pietro e Emilia vanno
su, dietro il muraglione (riparo delle valanhge),/ in Ghiarnéi, a spandere
mucchi di fieno e/ uno dopo l'altro li sparpagliano./ Tutt'a un tratto, le

campane si mettono a suonare,/ sembrano impazzite tanto ce la mettono/
per farsi sentire il più lontano possibile./ Emilia a Pietro: «Pietro,
fermati, suonano il Santus!»/ Pietro si ferma, appoggia il mento sul/
manico délia força e prega :/ «Signore, ti ringrazio di avermi creato, bat-

tezzato/ e tirato avanti in qualche modo fino ad oggi,/ fa che le mie vacche

non abbiano a sfracellarsi/ sui dirupi dell'alpe,/ fa che il maiale abbia da

rendere tanto da poter/ appendere qualcosa nella camera d' in alto,/ e

che io abbia da poter riempire il buco delle patate /in cantina, e, o Signore,
fa che Emilia non abbia/ sempre da brontolare, sempre da brontolare!»
Ma Emilia: «Pietro, hanno finito, muoviti, sembri/ addormentato »

Pietro: «Ecco Signore, l'ultima grazia/ che ti ho chiesto non me l'hai
concessa:/ Emilia continua a brontolare».

I nos mamm

I nos mamm i évan sempra in trüscia nocc e di.

In priimavera in cè tantu Peva u dafie,

p'o u i t'.va ipréi da ne munde.

D'astet u fén da fié e quant i ruvévan

a ce a la sira na meutra det pégn da lave.

D'autügn i pômm da tö sü, n rüs da dé fib, legn,

fiöia e ströi da ramasse.

D'invern dopu tücc i âutri lavuréri, magari

i iutêvan i oman a susnè e a la sira i évan

sempra scalfiîtt da fié.

M la duménia, a la prüma messa, rasént i mû,
ben fécc int i lu fisciüü, i évan u ruséri da di sü,

e quant u prêvat u r metéva a praè,
loo i paisévan asgié cuss i évan pö da fié.
Mdess disim un bott se i nos mamm i évan mia

da mett i sü Pauté

Le nostre tnamme. Le nostre mamme un tempo erano sempre in ballo giorno

e notte./ In primavera in casa il lavoro era tanto/ e poi c'erano i prati
da mondare./ D'estato il fieno da fare e quando arrivavano/ a casa alla
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sera, unmastello dipanni dalavare./ D'autunno, le patate da raccogliere,
il letame da spandere, legna/ e fogliame da raccattare./ D'invemo, dopo
tutti gli altri lavori, magari/ aiutavano gli uomini a governar le bestie

e alla sera avevano/ sempre calzini da fare./ Alla domenica, alla prima
messa, vicino ai muri,/ ben avvolte nello scialle, avevano il rosario da

recitare./ E quando il prete si metteva a pregare,/ loro pensavano già
a quello che avevano poi da fare./ Adesso ditemi se le nostre mamme non
erano degne/ di essere messe sull'altare!

Ottavio Lurati

Origine di «Tamaro»

Un abbonato di FS, il signor E.V. di Stabio, chiede informazioni sull'ori-
gine dei toponimi Tamaro e Olivone.

Dapprima di Tamaro, cui del resto abbiamo già dedicato recentemente1

un cenno. Ampliamolo qui.

Procediamo per esclusioni. Va detto che una proposfa étimologica sug-
gerisce un avvicinamento al tipo têmer, têmul indicante il sorbo montano.
A questa interpretazione si oppongono perô diverse difficoltà. Nei dialetti
ticinesi che entrano in considerazione, quelli luganesi e locarnesi in parti-
colare, una ê accentata non puô divenire â: têmul non puô svolgersi in
tâmar: è un'esigenza fondamentale di fonetica dialettale. Questo per la

parte linguistica. Per l'aspetto di «cose», si aggiunga che il sorbo montano,

corne informa ad esempio lo studio di Bettelini sulla flora legnosa
del Sottoceneri2, non sembra crescere di regola oltre i 1600 metri, e il

1 O. Lurati, Dialetto e italiano regionale nella Svidera Italiana, Lugano 1976, p. 92.
2 A. Bettelini, La flora legnosa del Sottoceneri, Bellinzona 1904, p. 119.
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