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II mese di gennaio negli usi e nei dialetti della Svizzera italiana

In questo articoio presentö i materiali del Vocabolario dei dialetti della Svizzera

italiana (VSI)1 e quelli dell'Atlante del folclore svizzero (Atlas der schweizerischen

Volkskunde, ASV). Mi hanno fornito notizie complementari Giovanni Rianconi,
Romano Rroggini, Remo Canonica, Giaele Cristofanini, Fridolino Dalessi, Ersilia
Fossati, don Giuseppe Gallizia, Rinaldo Guidotti, Domenica Lampietti-Rarella,
Elsbeth Liebl, Ottavio Lurati, Mario Medici, Pio Raveglia, Rosa Risi, Riccardo
Tognina e Rosanna Zeli. Non ho considerato gli usi e le locuzioni relativi alle due feste

maggiori di gennaio: il Capodanno (per cui vedi VSI 1, 184 s. ann) e FEpifania
(Pasqueta)2.

Gennaio e considerato il mese piü freddo dell'anno: om frecc, ona sgiornede da

sgenii 'un freddo, una giornata di gennaio', quando fa freddo in piena estäte
(Gorduno); o par da sgenii 'pare gennaio', se e freddo in altri mesi (Gorduno); on s'e in
sgenii? 'siamo in gennaio?', ironicamente, a chi gira ben coperto in una giornata
non fredda (Gorduno); frecc da genär 'freddo da gennaio', intenso (Eellinzona); che

frecc, u per ul mes snäi 'che freddo, pare il mese di gennaio' (Ludiano); snäi rä gran
fredürä, ävost rä gran caldürä, r'ünä e r'alträ poch i dura 'gennaio il grande freddo,
agosto la grande caldura, l'uno e l'altra poco durano' (Ludiano); generön dai denc

t fer 'gennaione dai denti di ferro' (Dalpe); u cüssa3 cume t sgianei 'soffia il vento
freddo (c'e la tormenta) come in gennaio' (Redretto); zz smez'a lu meins sgiane 'asso-

miglia il mese di gennaio', fa molto freddo (Peccia); u par ad sgiane 'pare gennaio',
quando fa freddo in autunno o in primavera (Rroglio); Z'e mz'a amo sciä l mes da

sgiane 'non e ancora qua il mese di gennaio', a chi si lamenta del freddo nel tardo
autunno (Avegno); a par da vess in sgianei 'pare d'essere in gennaio', fa freddo

(Mosogno); ti sie frecc come l sgenee 'sei freddo come il gennaio', a chi ha le mani
fredde e a chi si mostra indifferente all'amore che una ragazza ha per lui (Ascona);
Z'e piu de sgianee 'non e piü gennaio', non fa piü freddo (Cugnasco); o vegn on'aria
fregia come de sgianee 'tira un'aria fredda come in gennaio' (Sonogno); Z'e un genär
'e un gennaio', quando fa freddo fuori dell'inverno (Vira Gambarogno); Z'e scz'ä

1 Giä sfruttati in parte da V. Gilardoni, Arte e tradizioni popolari del Ticino,
Locarno 1954, n° 317.

2 Nei singoli capoversi il materiale fe distribuito secondo l'ordine geografico del
VSI, del quäle adotto anche le abbreviazioni bibliograflche.

3 Cf. M. Steffen, Die Ausdrücke für «Regen» und «Schnee» im Französischen,
Rätoromanischen und Italienischen, Zürich 1935, p. 90.
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sgenee 'e qua gennaio', comincia a far freddo (Rivera); al sarä pö miga gine 'non
sarä poi gennaio', non farä tanto freddo (Corticiasca); al par gine 'pare gennaio',
quando nevica in primavera (Certara); genarön in dal canton 'gennaione nel
cantone', nel cantuccio del focolare (Viganello); genär co la cua 'gennaio con la coda',

quando il freddo continua in febbraio (Meride); al par ul mes da genär 'pare il mese

di gennaio', quando il freddo e intenso (Resazio); genee fregee 'gennaio freddoloso'

(Morbio Inferiore); al par al mes da genär 'pare il mese di gennaio', quando vien
freddo fuori dell'inverno (Muggio); passö l genarön e s va incontra a la primavera
'passato il gennaione si va incontro alla primavera' (Roveredo Grigioni); genee

frecc fa piansg i vecc 'gennaio freddo fa piangere i vecchi' (S. Domenica).

Con il freddo la neve e la caratteristica del mese di gennaio: sgenee da la barba

bianca 'gennaio dalla barba bianca', perche c'e sempre neve (Carasso); sgenee e

fevre la nef ai pe 'gennaio e febbraio la neve ai piedi' (Carasso); Z'e minte sgianee

senza nev 'e come gennaio senza neve', cosa rarissima (Cavergno); senza nev in
sgianee l'e inütil lu maistree 'senza neve in gennaio e inutile il maistree'*, sarä

un'annata cattiva per Falpeggiatura (Cavergno); la nev de sgianegn Vi mama, de

feuregn l'e madregna, de marz Ve indegna 'la neve in gennaio e mamma, in febbraio
e matrigna, in marzo e indegna' (Rrione s. Minusio); i püssöi3 de sgianee 'le forti
nevicate di gennaio' (Sonogno); la nef da gine la impliniss al grane 'la neve in gennaio

riempie il granaio' (Rrusio).
In gennaio si formano ponti di neve e l'acqua gela formando ponti di ghiaccio;

in febbraio il tempo piü mite li distruggerä6: genär el fa i punt e febrär i a rump
'gennaio fa i ponti e febbraio li rompe'7 (Rellinzona); se genei o fa i pont fevrei o i

torna u romp 'se gennaio fa i ponti febbraio torna a romperli' (Dalpe); sgianee u i fa,
fevree u i romp 'gennaio li fa, febbraio li rompe' (Vogorno); de sgenee u fa i pont, de

fevree u i romp 'in gennaio [il tempo] fa i ponti, in febbraio li rompe' (Rivera); genee

u fa i pont e febree u i romp 'gennaio fa i ponti e febbraio li rompe' (Astano); gine al

fa i ponte, fevre al li rompe (Ridogno); gine l fa i ponte e fevre l li rompe (Sonvico);
genee giazee, febree desfee 'in gennaio si forma il ghiaccio, in febbraio si scioglie'
(Pedrinate).

Se in gennaio non fa freddo e n o n nevica il bei tempo si sconterä con una brutta
primavera: se snair u snäira, enea mäisc u mäisgia 'se gennaio gennaieggia, anche

maggio si comporta da maggio' (Olivone); se sgianei nu sgera, se faurei nu fregia,

4 Vaso di legno in cui si conserva la maistra, il siero inaeidito che serve a preparar la
ricotta.

6 Cf. Jaberg, 7?77 20, 298.
6 Cf. Cherubini 2, 209; Pellandini, Trad. pop., p. 140; Keller, SAfV 28, 209.
7 In senso traslato: l'uomo propone e Dio dispone.
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se marz nu fa ul matt, auri u farä par iücc tri 'se gennaio non gela, se febbraio non
fa freddo, se marzo non fa il matto, aprile farä per tutti e tre' (Quinto); zzz'öz d

sgianee, nev d favree 'viole in gennaio, neve in febbraio' (Cavergno); se sgiane no

sgianeira e faure no faureira, marz u i pinsa 'se gennaio non gennaieggia e febbraio
non febbraieggia, marzo ci pensa' (Gordevio); se sgene u ne sgeneresgia, ferve ma u
la pensa 'se gennaio non gennaieggia, febbraio male la pensa' (Ronco s. Ascona);
se sgenii ne sgenesgia, se fevrei ne fevresgia, marz e avrii matesgia 'se gennaio non
gennaieggia, se febbraio non febbraieggia, marzo e aprile fanno i matti' (Lavertezzo);

se sgianee ne sgiana, fevree ne faia 'se gennaio non gennaieggia, febbraio non
falla', lo sostituisce (Frasco); genee sücc, magg bagnie 'gennaio asciutto, maggio
bagnato' (Redigliora); se genee non fa, fevree non manca 'se gennaio non fa, febbraio
non manca' (Pura); se in decembre e in genär al se fa mia senti or ger, spicd in febrär
'se in dicembre e in gennaio non si fa sentire il gelo, aspettatelo in febbraio' (Tesserete;

Keller, SAfV 28, 211); se genär nu l genegia, febrär al ga da d'uregia 'se

gennaio non gennaieggia, febbraio da d'orecchio', si fa sentire (Viganello); ur genär
cur giass i pont al fa che r febrär al romparä, se ur genär nul i a fa ur febrär nu l
mancarä 'il gennaio con il ghiaccio i ponti fa che il febbraio romperä, se il gennaio
non li fa il febbraio non mancherä [di farii]' (Grancia); genär el fa ul pecaa e magg
a l'e inculpaa 'gennaio fa il peccato e maggio e incolpato' (Morbio Inferiore); Zzez dz

in sgenee trompen3 Vom in feuree 'bei giorni in gennaio ingannano l'uomo in
febbraio' (Cauco); genee senza nef, vaca senza bef 'gennaio senza neve, vacca senza

bere', il fieno sarä scarso e il bestiame ne soffrirä (S. Domenica); sa gine nu l genesgia
e fevre nu l fevresgia, mars e aprü i Uran la curesgia 'se gennaio non gennaieggia e

febbraio non febbraieggia, marzo e aprile tirano la cinghia', li imitano, non fanno
il tempo che dovrebbero (Rrusio)9.

II tempo secco (soleggiato e ventoso) in gennaio annunzia perö raccolto abbondante,

di certi prodotti della terra in particolare: sgine sücc, cästegn per tücc i sciücch

'gennaio asciutto, castagne per tutti i ceppi' (Isone); ginee sücc, castegn e nus per
tücc i sciücch 'gennaio asciutto, castagne e noci per tutti i ceppi' (Robasacco); genär
sücc, paisän sciür 'gennaio asciutto, contadino ricco' (Rellinzona); snee sciücc,

castegn par ogni sciücch 'gennaio asciutto, castagne per ogni ceppo' (Cevio); sgianee

bell, vöid i cassinn, pien i cantinn 'gennaio bello, vuote le cascine, piene le cantine',

poco fieno e molto vino (Vogorno); genär sücc, castegn a mücc 'gennaio asciutto,
castagne a mucchi' (Mugena); genär sücc, gran da par tütt 'gennaio asciutto, grano
dappertutto' (Mugena); genee sücc, fa castegn fin i sciücch 'gennaio asciutto, fanno

castagne perfino i ceppi' (Astano); genär sücc, castegn e nus fin i sciücch 'gennaio

8 Dal francese tromper.
9 Cf. R. Tognina, Lingua e cultura della valle di Poschiavo, Basilea 1967, p. 82.
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asciutto, castagne e noci perfino i ceppi' (Rosco Luganese); <7i'ne szzcc, castegn e nos

per tucc 'gennaio asciutto, castagne e noci per tutti' (Ridogno); genär sücc, fa castegn

anca i sciücch 'gennaio asciutto, fanno castagne anche i ceppi' (Agra); genär pulve-
rent, pöca päia e tantu furment 'gennaio polveroso (ventoso), poca paglia e tanto
frumento' (Mendrisio); polver de sgenie, abondansa al graniee 'polvere in gennaio,
abbondanza nel granaio' (Cauco); gianer sücc, a s carga tücc i ciücch 'gennaio
asciutto, si caricano tutti i ceppi' (Rondo; RF 37, 175).

Invece un gennaio umido preannunzia un'annata agricola sterile: quand genär
el mett erba, se ta gh'et gran cunserval 'quando gennaio mette erba, se hai grano con-
servalo' (Morbio Inferiore)10.

La nebbia di gennaio e benefica: la nebia det sgianei la impregniss i erbri 'la
nebbia di gennaio feconda i castagni' (Calpiogna).

In gennaio il sole e debole: solz det sgianei ch'u var um garnei11 'sole di gennaio
che vale poco' (Chironico); soo da genär poch al var 'sole di gennaio poco vale'
(Viganello); Z'e n szzzz da genär 'e un sole di gennaio', senza forza (Lugano).

£ anche un sole che fa ammalare: sa tu vö cambiä miee menala a r soo d sgenee
'se vuoi cambiar moglie menala al sole di gennaio' (Montagnola); el so de gine al fa
mett a pole 'il sole di gennaio fa mettere a pollaio', a letto (Cimadera); zzZ szzzz de

genee al fa cantä ul miseree 'il sole di gennaio fa cantare il miserere', fa morire
(Vacallo); chi che vö cambiaa miee i a la mena al so de genee e de fevree 'chi vuole cambiar

moglie la conduce al sole di gennaio e di febbraio' (Grono).

La luna di gennaio favorisce certe colture: la luna de sgenee la ingravidiss i piant
'la luna di gennaio ingravida le piante' (Rrissago); se zzorz'z forma m bom verzee bü-

sögna sornäl in lüna da genee 'se volete formare una bella cavolaia bisogna seminarla
in luna di gennaio' (Rovio); chi vor um bell aiee l la pianta da genee 'chi vuole un
bell'agliaio lo pianta in gennaio' (Meride).

A Cimadera si dice che si debba tagliare in luna di gennaio la legna da ardere
affinche bruci meglio e il legname d'opera perche si conservi piü a lungo.

Da sgianee chel ca fa miga el mes u fa er lüna 'in gennaio quello che non fa il
mese fa la luna', o nel mese o nella luna di gennaio fa freddo (Vogorno).

Nello schedario del VSI si trova la filastrocca seguente: lüna de genee, lüna in
ters paree, se to m de ul comiö, se tu ve via, a Van so grö 'luna di gennaio, luna in cielo

10 Cf. Cherubini 2, 205; 77DA 4, 632.
11 A Chironico il leventinese garnii 'ossario' (< carnarium, REW 1702; Salvioni,

RDR 5, 176) fe anche il nome d'un ripostiglio dove si gettano alla rinfusa stracci e

utensili in disuso.
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terso12, se mi dai il commiato, se vai via, te ne sono grato' (S. Domenica).
Un'indagine per corrispondenza mi ha permesso di raccogliere un testo diverso e una
spiegazione piü convincente dell'espressione in ters paree: Ve sciä la lüna in ters

parte, da cä mi partir si dee, a fagh miga per dav ul comiö, ma se u s'en vee a v'an
so grö 'e qua la luna a un terzo della parete [della montagna], da casa mia partire si

deve, non faccio per darvi il commiato, ma se ve n'andate ve ne sono grato': e un
modo per congedare Fospite che si attarda troppo la sera.

Nel mese di gennaio si da fondo alle provviste di casa e si consumano molta

legna e molto fieno: sginerün spazzacantün (Isone), snairöm spazzacantöm (Cevio),
sgianairön spezzacantön (Avegno), sgianeirön spazzacantön 'gennaione spazzacan-
tone', che ripulisce gli angoli (Verscio); genarön spazzacassina e spazzacantön
'gennaione spazzacascina e spazzacantone' (Ascona); sgene spazzagrane 'gennaio spaz-
zagranaio' (Losone); sgenarön spazzacantön 'gennaione spazzacantone' (Rivera);
genarön spazzacassön 'gennaione spazzacassone' (Cimo); gine ginerön spazzacantön

'gennaio gennaione spazzacantone' (Lopagno); speZd come gine 'pelare (far spendere)

come gennaio' (Cimadera); genarün spazzacantün 'gennaione spazzacantone'
(Chiasso); generin generön spazza i scrin e Zz masön 'gennaino gennaione spazza gli
scrigni [del grano] e i fienili' (Poschiavo; Tognina, Lingua e cultura della valle di
Poschiavo, p. 81); generön e fevrerön i spazzan i scrin e li masön 'gennaione e feb-
braione spazzano gli scrigni e i fienili' (Poschiavo); desembarön e genarön i spazzan
li masön 'dicembrone e gennaione spazzano i fienili' (Prada di Poschiavo; Tognina,

op. cit., p. 83). - Perciö povro chel massei ch'a gh'a miga el stee a cä el mes sgenei

'povero quel massaio che non ha lo staio a casa nel mese di gennaio' (Lodrino);
sgiane Ve mal vist dai caure 'gennaio e mal visto dai caprai' (Palagnedra).

In gennaio il contadino deve avere la metä del fieno nel fienile, perche la fine
dell'inverno e ancora lontana: mezz genee mezz fenee, se ga n'e miga da piu ga n'e

miga assee 'mezzo gennaio mezzo fienile, se non ce n'e di piü non ce n'e abbastanza'

(Giubiasco); a mizz snair Ve mizz fenäir 'a mezzo gennaio e mezzo fienile' (Aquila);
a la fign de sgiane begna aimö vegh mitä fegn in del paie 'alla fine di gennaio bisogna

ancora avere metä fieno nel pagliaio' (Crana); mz'Zd sgianee mitä fegnee 'metä gennaio

metä fienile' (Cavigliano; ID 7, 308 N 1); föra genee Ve mezz fenee 'fuori (finito)
gennaio e mezzo fienile' (Astano); mezz gine mezz fene, meza era borsa dai dene

'mezzo gennaio mezzo fienile, mezza la borsa dei denari' (Rogno); metä genee metä

fenee 'metä gennaio metä fienile' (Cabbio).
La stessa raccomandazione vale per la legna da ardere: fin sgiand mezz u lignei

'a fine gennaio mezza la legnaia' (Aurigeno).

12 La spiegazione fe del corrispondente locale.
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Gennaio e mese propizio alla fila tur a: se snee u na s fila, tütt Vann u s tapina
'se in gennaio non si fila, tutto Fanno si pena' (Cevio). - Le donne stanno alzate a

filare fino al tramonto della costellazione d'Orione (adranc13, falciäir, pradee, via-

düü): snair e fevräir i e da ne sgiil falc e falciäir 'in gennaio e in febbraio hanno da

andar giü (devono tramontare) falci e falciatori' (Olivone); la brava filandera da

sgianee la i ä da mett a dormii i pradee 'la brava filatrice in gennaio ha da mettere
a dormire i falciatori' (Cavigliano); ona bona filandera de sgenee la dev mandä a

dromii i predee prima de andä a dromii lee 'una buona filatrice in gennaio deve

mandare a dormire i falciatori prima d'andare a dormire lei' (Rrissago); z'n una sira
da sgianee una bona firandera la mett a dromii i viadüü1* 'in una sera di gennaio una
buona filatrice mette a dormire i viaggiato ri' (Vogorno); genee, la bona filera la

mett a dromi i predee 'gennaio, la buona filatrice mette a dormire i falciatori'
(Rovio); z'n sgind e fevrei chi gh'a fane da vesti i mett i adranc a durmi 'in gennaio e

febbraio chi ha bambini da vestire mette le stelle d'Orione a dormire' (Mesocco); la

filunza da gine la mett a dorm i prede 'la filatrice in gennaio mette a dormire i falciatori'

(Rrusio; Tognina, Lingua e cultura della valle di Poschiavo, p. 81); li filunzi
da gene li metan a durmi i tre pradii 'le filatrici in gennaio mettono a dormire i tre
falciatori' (Poschiavo).

II mese di gennaio e citato in frasi varie che qui vengono Offerte al lettore
nell'ordine geografico del VS7: o marüdü de sgenii 'matura in gennaio', chi lascia

passare il momento propizio per fare qualche cosa, soprattutto nel campo dei lavori
agricoli (Gorduno); sarin come da sgenii 'sereno come in gennaio', se il cielo e

perfettamente sgombro (Gorduno); z e mz'z nie da sgenii, adess 'non sono mica notti di
gennaio, adesso', ai bambini che d'estate non vogliono coricarsi prima che faccia
buio (Gorduno); sgenee Ve longh come la fam dal lüf 'gennaio e lungo come la fame
del lupo' (Gnosca); Ion come el mes sgenei 'lungo come il mese di gennaio', lunghis-
simo (Lodrino); ste a vecc a fe ben e snei a sighe fen i e do rob ch'a nu cuvegn 'aspettare
da vecchi a far bene e gennaio a segar fieno sono due cose che non convengono'
(Malvaglia)15; via sgianerön a gh'em sgiü um peis di spall 'via gennaione abbiamo

giü un peso dalle spalle' (Rodio); fögn in sgianei, non ghignei 'favonio in gennaio,
non ghignate', e pericoloso (Calpiogna); Vinvern e l mes t sgiane i i ä mai maiecc i

rett Tinverno e il mese di gennaio non li hanno mai mangiati i topi' (Gordevio);
sgianei u n gn'a trentun ma l'e brütt da bun 'gennaio ne ha trentuno [di giorni] ma
e brutto davvero' (Rerzona); el sgianeriön u fa sta sü i lizöi 'il gennaione fa star su

13 Cf. VS7 7, 31.
14 Variante: la fira du füs da fir 'fila due fusi di filo'.
15 Cf. a vegni vecc a fa ben Vi comi l mes de genär a nä a fa fen 'divenire vecchi per

far bene fe come il mese di gennaio andare a far fieno' (Leggia; Almanacco Mesoleina
Calanea 1968, 68).
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(vegliare) i poltroni' (Eerzona)16; al mes de sgiane Vi l mes di ghett 'il mese di gennaio
e il mese dei gatti', che vanno in amore (Crana); guai a chel massee che fa mia festa

ur mes de genee 'guai a quel massaio che non fa festa il mese di gennaio' (Monteggio);
Z'e cume südä da genär 'e come sudare in gennaio', cosa inconsueta (Agno); tu t

salve gnanca se tu mar in d ro mes de gine 'non ti salvi neanche se muori nel mese di
gennaio', per te non c'e salvezza (Sonvico); ta sa salvat piu nanca a muri l mes da

genär 'non ti salvi piü neanche a morire nel mese di gennaio' (Rovio); se la mosca
la ved genee, vüän consirva ul paiee 'se la mosca vede gennaio (se gennaio e soleg-

giato e caldo), villano conserva il pagliaio', perche Finverno sarä lungo (Morbio
Inferiore)17; chi mazza um pülas da genee el na mazza un centenee 'chi ammazza una
pulce in gennaio ne ammazza un centinaio', ammazza madre e figli (Morbio
Inferiore)18; Z'e trist genee e pesg quell ch'a ga vi dree 'e tristo gennaio e peggio quello che

gli vien dietro', febbraio (Muggio); a la söen vachen um bom vachei lo gh fa mudä
el pel in genei 'alle sue vacche un buon vaccaio fa mutare il pelo in gennaio' (Soazza)19.

I primi dodici giorni di gennaio valgono come pronostico del tempo che

farä nei dodici mesi dell'anno20: in gennaio prevarrä il tempo del primo giorno del

mese, in febbraio quello del 2 gennaio e cosi via. L'uso e attestato dai materiali
del VSI e dalle mie fonti a Montecarasso, Ludiano, Prugiasco, Marolta, Rodio,
Campo Valle Maggia, Vergeletto, Ascona, Rogno, Sonvico, Pazzallo, S. Vittore,
Roveredo Grigioni, Lostallo (fuori della Svizzera italiana a Campodolcino nella
valle di S. Giacomo e a Monteossolano nell'Ossola). A Rogno si tien conto anche
dei giorni dal 13 al 2421, contando il 13 per dicembre, il 14 per novembre e via dicendo.
A Cauco il pronostico si fa sui dodici giorni che seguono il Natale, a Rossa sugli
Ultimi dodici giorni dell'anno22. A Cavergno si prendono invece in considerazione i
primi dodici giorni di marzo, che un tempo segnavano l'inizio dell'anno.

II mese di gennaio si chiama perciö meis di calendari 'mese dei calendari', dei pro-
nostici (Montecarasso). I dodici giorni formano la garlanda 'ghirlanda' (Rogno) o la

Corona di mes 'coröna dei mesi' (Pazzallo) e si chiamano sortinei23 (Ludiano), sur-
16 Una spiegazione della fräse puö forse essere ricavata da quest'altra: se in de la

staa us fad lizön, in de Vinvirn unes gh'anavott de bon 'senell'estate si fa il lazzarone,
nell'inverno non si ha nulla di buono' (Ronco s. Ascona).

17 Cf. Cherubini 2, 209; 77DA 4, 632.
18 Cf. Cherubini 4, 208; Pellandini, Trad. pop., p. 146.
19 Sul buon governo del bestiame in inverno vedi anche RF 37, 175.
20 Cf. 77DA 5, 1409-1413 s. Lostage; 9, 979-992 s. Zwölften.
21 Cf. 77DA 5, 1412.
22 Le divergenze sulla collocazione dei dodici giorni profetici possono essere messe in

rapporto con la confusione cagionata dalla riforma gregoriana del calendario (1582);
in certi luoghi s'fe tenuto conto dello spostamento di dieci giorni, in altri no: cf. HDA 5,
1414.

23 Da sors, sorte, REW 8107
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tegn (Prugiasco), sortegn da r'anada (Marolta), sortidö (Cavergno), sortidü (Campo
Valle Maggia), surtidu (Vergeletto), sortidö de Vann (Ascona), paranzitt o rodolös2*

(S. Vittore), rodolös (Lostallo), dolorosa23 (Rossa). - A Monteossolano si chiamano

fitäual i primi tredici giorni di gennaio, dai quali si pronostica il tempo per Fannata,
riferendo il 1° gennaio a tutto l'anno, il 2 a gennaio, il 3 a febbraio e cosi di seguito.

La sera del 5 gennaio a Roveredo Grigioni i ragazzi girano per le frazioni del

villaggio, vociando e facendo un gran baccano con corni, campanacci, sonagli, latte
vuote, coperchi e altri arnesi, per butaa föra el carnevaa 'buttar fuori il carnevale'.
Di loro si dice che vanno z'n cagorda23 e la gente li accoglie esclamando: el vegn el

berlött27 'viene il convegno delle streghe' oppure Z'e scz'd la cagorda 'e qua la strega',
la befana.

II 6 gennaio il sole raggiunge per la prima volta il campanile della chiesa

d'Aurigeno: ai ses da sgianei al soo sul ciuchii 'il 6 di gennaio il sole sul campanile'.

II 17 gennaio e il giorno di S.Antonio abate, chiamato sant Antoni de gine
'S. Antonio di gennaio' (Cimadera), per distinguerlo da S. Antonio di Padova, la
cui festa cade il 13 giugno28.

Per S. Antonio si benedicono gli animali domestici29: al derseit u s benesiss i caväi
e in quell di u fiöca quasi sempru e i fiei i s fa curr cui ball da neu 'il 17 si benedicono
i cavalli e in quel giorno nevica quasi sempre e i ragazzi si fanno correre con le palle
di neve' (Losone). Cavalli, asini e muli vengono condotti, infiorati e adorni di nastri,
sul sagrato o in una piazza, dove il prete li benedice. A Russo si benedicono anche
le stalle. A Mesocco, dopo la benedizione, i giovanotti fanno grandi galoppate a

cavallo da una frazione all'altra, inseguiti dai ragazzini festanti30.

In molti luoghi (per esempio a Giubiasco, Giornico, Indemini, Ponte Capriasca,
Cimadera, Sonvico) le donne portano in chiesa un sacchetto di sale che fanno bene-

dire, usandolo poi sia in cucina sia per il bestiame: si crede che preservi persone e

24 Da rota, REW 7387.
25 Forse metatesi di rodolös, favorita da un accostamento paretimologico a dolorös

'doloroso'.
26 Su cagorda 'spauracchio, strega' cf. Bertoni, A7?om. 3, 99; Jud, R 51, 450;

DRG 2, 53 s. bagorda.
27 Cf. VS7 2, 205 s. barlöll; DRG 2, 208 s. barlot.
28 Cf. VSI 1, 191-195; P. Toschi, Invito al folklore italiano, Roma 1963, p. 259-269.
29 A Coldrerio la benedizione si fa invece la sera del 22 aprile, vigilia della festa di

S. Giorgio, patrono della parrocchia. La gente vi conduce cavalli, asini, muli, buoi,
vacche, capre, pecore, cani, gatti e galline. Taluni fanno benedire anche un cartoccio
di sale, un mannello di fieno, una bottiglia d'acqua, uova e altre cose.

30 Oggi si fanno benedire anche le automobili.
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bestie dalle malattie. A Isone su un tavolo presso la porta della chiesa si pone il
formaggio fabbricato la mattina e lo si benedice dopo la messa, insieme con il sale

per le bestie che ognuno porta con se in un cartoccio. II formaggio e poi venduto
all'asta e la somma ricavata vien offerta a S. Antonio.

A Rrissago si fa benedire una cesta di pane che si vende ai fedeli. Le massaie

usano nasconderne un pezzo nel solaio, fiduciose che il santo preserverä la casa dagli
incendi. II resto si mangia in famiglia e si da agli animali domestici, nell'intento di

salvaguardare persone e bestie dai pericoli del fuoco. Sul piano di Magadino i
ragazzi usano accendere grandi falö con stoppie di granturco e intrecciano un giro-
tondo attorno al fuoco; i piü arditi saltano festosamente attraverso le flamme.

S. Antonio e uno dei principali santi della neve: sant Entuni marcant de nev 'S.
Antonio mercante di neve' (Montecarasso); sant Antoni u fa i punt e la Madöna la i
sböda 'S. Antonio fa i ponti [di neve] e la Madonna (il giorno della Purificazione
della Vergine, 2 febbraio) li demolisce' (Airolo); sant Antoni l'a la barba bianca
'S. Antonio ha la barba bianca' (Peccia); sant Antoni da la barba grisa 'S. Antonio
dalla barba grigia' (Campo Valle Maggia); par sant Antoni da la barba bianca o

prima o döpu la nev non manca 'per S. Antonio dalla barba bianca o prima o dopo
la neve non manca' (Gordevio); sant Antoni u güzz i punt e sant Uscenz u gh'i romp
'S. Antonio aguzza (assottiglia) i ponti [di neve] e S. Vicenzo (22 gennaio) glieli
rompe' (Lavertezzo); sant Antoni da ra barba bianca, s'al piöv miga ra nev no la
manca 'S. Antonio dalla barba bianca, se non piove la neve non manca' (Sonvico);
quand la tera Vi bianca gh'e sant Antoni da la barba bianca 'quando la terra e bianca
c'e S. Antonio dalla barba bianca' (Viganello); sant Antoni da la barba bianca, se Ve

minga Manch pöch ga manca 'S. Antonio dalla barba bianca, se non e bianco [di
neve] poco ci manca' (Viganello); sant Antoni da la barba bianca o prima o döpu
nu la manca 'S. Antonio dalla barba bianca o prima o dopo [la neve] non manca'

(Rovio); sant Antoni da la barba bianca, se nu al fiöca pöch ga manca 'S. Antonio
dalla barba bianca, se non nevica poco ci manca' (Capolago); sant Antoni da la
barba bianca, tri di prim o tri di döpu nu la manca 'S. Antonio dalla barba bianca,
tre giorni prima o tre giorni dopo [la neve] non manca' (Stabio); sant Antoni da la
barba bianca, o prima o döpu nu la manca 'S. Antonio dalla barba bianca, o prima o

dopo [la neve] non manca' (Pedrinate).
Per S. Antonio il giorno s'e allungato di un'ora circa: a sant Antoni un'ora bona

'a S. Antonio un'ora buona' (Rellinzona); sant Antoni un'ora bona (Cavergno); al
di da santa Lizzia Ve al pissei cürt ch'a gh sia; par san Tomas u cress da la boca al

nas, par Natal um pass da gall, par Pasquda un'orda e par sant Antoni un'ora bona

'il giorno di S. Lucia (13 dicembre) e il piü corto che ci sia; per S. Tommaso (21

dicembre) [il giorno] cresce dalla bocca al naso, per Natale un passo di gallo, per
FEpifania un'oretta e per S. Antonio un'ora buona' (Tegna); sant Antoni un'ora
grossa 'S. Antonio un'ora grossa', abbondante (Certara); el di el se slenga a Netäl
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el badäul d'un gall, a Vann nef el temp che la paniscia31 la ches, a Pasqueta un'oreta,
a sant Antoni un'ora bona 'il giorno s'allunga a Natale lo sbadiglio d'un gallo,
all'anno nuovo (a Capodanno) il tempo che la pappa cuoce, all'Epifania un'oretta, a

S. Antonio un'ora buona' (Mesocco); sant Antoni n'ora bona (Poschiavo).
A Cadenazzo, dove il sole non giunge durante l'inverno, la vetta del campanile

ne e illuminata la prima volta il giorno di S. Antonio: per sant Antoni de genee u

riva el suu in scima al ciuchee 'per S. Antonio di gennaio arriva il sole in eima al

campanile'. A Roveredo Grigioni i raggi del sole raggiungono la sommitä del
campanile della frazione di S. Giulio, che da questo giorno sarä la prima nel comune ad

avere il sole, dopo che per un paio di mesi ne e stata priva.
Gennaio era or mes di spos 'il mese degli sposi' (Sonvico), in cui si celebravano la

maggior parte dei matrimoni. Infatti gli emigranti, tornati a casa per le feste di
Natale, si sposavano verso la metä di gennaio, prima di ripartire: sant Ilari u i a

scarbisa, sant Antoni u i a marida 'S. Uario (13 gennaio) li stuzzica, S. Antonio li
marita' (Sessa; Almanacco ticinese 1928, 99); sant Ilari u i busniga32 e sant Antoni
u i marida 'S. Ilario li stuzzica e S. Antonio li marita' (Rosco Luganese).

Secondo Finchiesta dell'ASV il carnevale cominciava una volta per S. Antonio
a Giomico, Hedretto e Poschiavo33.

II 20 gennaio, S. Sebastiano, la temperatura comincia a raddolcirsi e

compaiono le prime viole mammole: sam Bastian u pörta la viöla im man 'S. Rastiano

porta la viola in mano' (Caviano); sam Bastian cu ra viöla im man 'S. Rastiano con
la viola in mano' (Magliaso); san Sebastian al pörta i viöl in da la vall 'S. Sebastiano

porta le viole nella valle' (Viganello)34. - E il giorno s'e allungato: per sam Bastian
al da el so per mont e per piän 'per S. Rastiano da il sole per monte e per piano'
(Cimadera).

A S. Sebastiano si rivolgono, per invocarne la protezione, gli allevatori di
bestiame: san Sebastian ch'u m parcüri im mont e m piän, da par tütt inde ch'a varäm
nüi e l nöss bestiäm 'che S. Sebastiano ci curi in monte e in piano, dappertutto dove
andremo noi e il nostro bestiame' (Osco).

A Chiasso il santo e il protettore dei patrizi ed era festeggiato in antico soprattutto
nella Curt di Stai, abitata dalle casate dei Rernasconi e dei Chiesa. La sera del
20 gennaio le donne della Corte facevano una poscena, uno spuntino con zabaionc
al marsala e biscotti.

31 Minestra fatta con farina gialla, riso, burro e sale.
32 Cf. M. Jermini, Temp perdüd, Lugano 1965, p. 54: piü nagott a gh'i ch'a l la

dislöja dal büsnigaa sul negar di campad.
33 Altrove l'inizio del carnevale fe segnato dal giorno di S. Stefano (26 dicembre)

o dall'Epifania (6 gennaio). Cf. ASV, Kommentar, II/l, 98-99.
34 Cf. Pellandini, Trad. pop., p. 140.
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Nel Mendrisiotto S. Sebastiano era considerato l'ultimo termine entro il quäle
una ragazza aveva la possibilitä di trovar marito fra gli emigranti, anche per la

vicinanza del tempo delle nozze proibite. Di qui il detto: per san Sebastian i tusann

i e rabiäd cume can 'per S. Sebastiano le ragazze [rimaste zitelle] sono arrabbiate

come cani' (Mendrisio). A Stabio c'era anzi Fusanza di schernire le zitelle in questa
occasione spargendo pula davanti alla loro casa (fa Vimbülada) o tracciando un
cerchio con la calce sulla loro porta (fa l turtün).

II 21 gennaio e S. Agnese35 e il rigore dell'inverno si attenua: par sant'Agnesa
va la räpola sü la scesa 'per S. Agnese va la lucertola sulla siepe' (Intragna); par
sant'Agnes curr i lössur par i sces 'per S. Agnese corrono le lucertole per le siepi'
(Magliaso); a sant'Agnesa al corr era lüserta pe ra scesa 'a S. Agnese corre la lucertola

per la siepe' (Cimadera); par sant'Agnes la lössura la vegn fö di sces 'per
S. Agnese la lucertola vien fuori dalle siepi' (Viganello); par sant'Agnesa curr la

lüserta in da la scesa 'per S. Agnese corre la lucertola nella siepe' (Mendrisio). II
detto e probabilmente anteriore alla riforma gregoriana del calendario (1582); per
farlo concordare con il vero oecorre cioe aggiungere i dieci giorni sottratti al

momento della riforma: si arriva cosi al 31 gennaio, in prossimitä della festa della
Purificazione (2 febbraio), per la quäle vale la sentenza popolare par la candelöra

da Vinvernu a sem föra 'per la candelöra dell'inverno siamo fuori' (Lugano).

II 22 gennaio e il giorno di S. Vincenzo, che compare in certe locuzioni quäle
sinönimo di gran freddo, in contrapposizione a S. Lorenzo (10 agosto): san Lurenz
Ve na gran caldüra e san Vincenz na gran fregiüra 'S. Lorenzo e una grande caldura
e S. Vincenzo un grande freddo' (Giubiasco); san Lorenz da la gran caldüra e san
Vincenz da la gran fregiüra, üna e l'autra pöch la dura 'S. Lorenzo dalla grande
caldura e S. Vincenzo dal grande freddo, l'una e l'altro poco durano' (Dalpe); san
Lorenz da la grand caldüra, san Vincenz da la grand fregiüra, vün e Völtru pöch i dura

(Rovio); cald a san Lorenz, frecc a san Vincenz 'caldo a S. Lorenzo, freddo a S.

Vincenzo' (Cauco).
A S. Antonio (val Morobbia) raecontano la storiella della burla fatta da S.

Lorenzo a S. Vincenzo. Invitandolo alla propria festa Favrebbe pregato d'indossare

un vestito ben pesante e avrebbe riso soddisfatto d'aver minchionato Famico che

per il gran sudare non riusci quasi a toccar cibo nel ricco banchetto imbandito da

S. Lorenzo. A sua volta S. Vincenzo invito S. Lorenzo alla sua festa e lo ripagö
dicendogli di venire in abiti leggerissimi, facendogli correre il rischio di morire dal

freddo.
A Cresciano par san Viscenz u passa al sou a la scima da Pronz 'per S. Vincenzo

passa il sole alla eima di Preonzo'. Prima di questa data il sole tramonta dietro la
35 Cf. VSI 1, 40-41.
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eima di Preonzo (la Cimetta delle carte geografiche), oltrepassando la quäle di sera

arriva a Cresciano attraverso la valle di Moleno; la durata dell'insolazione ne risulta
aumentata sensibilmente.

II 23 gennaio cade la festa di S. demente vescovo, uno dei tanti santi della

neve: san Clement da la barba bgianca 'S. demente dalla barba bianca' (S. Domenica).

II 25 gennaio e il giorno della conversione di S. Paolo. A Soazza si pereuotono
gli alberi da frutto con un bastone affinche diano un raccolto abbondante. All'acqua
bevuta in questo giorno si attribuiscono poteri quasi magici: chi ch'a beu Vaqua
da sam Paul par chell ann i ved piü biss 'chi beve l'acqua di S. Paolo per quell'anno
non vede piü bisce'36 (Cavigliano).

II tempo che fa il 25 gennaio serve da pronostico per Fannata a Montecarasso e a

Cauco37: calendari non fa figura pur che sam Paul non la daga scüra 'il calendario38

non fa figura (non e valido) purche S. Paolo non la dia scura', non faccia brutto
tempo (Montecarasso)39; de sam Paul ciara giornada, bela anada assieürada 'per
S. Paolo chiara giornata, bella annata assicurata' (Cauco). A Rraggio si crede che

Foscurarsi del cielo il giorno della conversione di S. Paolo sia presagio di mortalitä
nell'anno.

II 25 gennaio i giovanotti di Carona usavano regalar dolei alle ragazze. I Rellin-
zonesi hanno Fabitudine di fa sam Paulin 'fare S. Paolino', festeggiano cioe anche

il giorno che segue S. Paolo, andando a merendare nelle osterie di Molinazzo e

d'Arbedo; per Foccasione si gusta la turta rossa o pevarada, una torta di pane condita

con abbondante cinnamomo40 che i droghieri vendono sotto la denominazione
di polvere rossa.

36 11 detto ricorda la tradizione secondo la quäle nell'isola di Malta S. Paolo avrebbe
guarito un pastore morso da una vipera.

37 Giä nel medioevo si traevano pronostici dal tempo del giorno della conversione
di S. Paolo: Clara dies Pauli bona tempora denotat anni, Si nix vel pluvia, designat
tempora cara, Si fiant nebulae, morielur bestia quaeque, Si fiant venti, praeliabunt
praelia genti (HDA 5, 1417).

38 Con calendari ci si riferisce probabilmente al pronostico sull'anno rieavato dal
tempo che fa nei primi dodici giorni del mese di gennaio, pronostico valido soitanto se

il tempo fe brutto il 25 gennaio (in Germania l'analogo pronostico fe valido se per
l'Epifania il tempo fe asciutto, non lo fe se invece nevica o piove: cf. 77DA 9, 990).

39 Nello schedario del V57 si trova attestata a Montecarasso una fräse diversa, il cui
significato dev'essere uguale ma la cui formulazione fe meno perspicua: se sam Paul
non s'inscüra, calendari non c'indüra 'se per S. Paolo [il tempo] non s'inscurisce, il
calendario non vale', Fannata sarä buona, mentre sarä cattiva se quel giorno il tempo
fe nuvoloso o piove o nevica (la spiegazione fe del corrispondente locale).

40 Si tratta della scorza aromatica d'una pianta della famiglia delle lauracee, simile
alla cannella.
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II 28 gennaio cade a Riva S. Vitale la festa del beato Manfredo Settala41,
alla quäle e legata Findicazione seguente sulla durata del giorno: pa l Beat ul di l sa

slunga un'ora e n quart 'per il Reato il giorno s'allunga un'ora e un quarto'. Anche
a Rovio si dice: sant Antona un'ora bona, al Beut un'ora e n quart 'a S. Antonio
(17 gennaio) un'ora buona, al Reato un'ora e un quarto'.

Gli ultimi tre giorni di gennaio sono i trii di da la merla 'i tre giorni della
merla' (Arbedo; BSSI 17, 137), i di d ru merlo 'i giorni del merlo' (Iseo) e vengono
considerati dal popolo i piü freddi dell'inverno. II loro nome e spiegato da una
storiella che, con qualche Variante, si racconta dappertutto. Una volta, tanti secoli

prima della venuta di Cristo, il mese di gennaio aveva soitanto 28 giorni. Un anno
il tempo era stato eccezionalmente mite in gennaio e il merlo aveva nidificato in
anticipo, certo che la fine dell'inverno fosse ormai prossima. La sera del 28 com-
mise perö Fimprudenza di rivolgere al mese che stava per finire una fräse di scherno:
a Vö in del cüü, sgianairön 't'ho nel culo, gennaione'42 (Moghegno); sgianerin
sgianerött, a som fou mi e i me merlin e merlöit 'gennaino gennaiotto, sono fuori io e

i miei merlini e merlotti' (Palagnedra); Vö n cül, genee, che i mee merlött a i ö levee

't'ho in culo, gennaio, che i miei merlotti li ho allevati' (Magliaso); Ze n'inchigh,
gine, che i me merlött i e ben levä (da un piü antico leve) 't'incaco (me n'infischio di
te), gennaio, che i miei merlotti sono ben allevati' (Scareglia); Ze n'inchigh, gine,
che i me merlött e i ö leve 't'incaco, gennaio, che i miei merlotti li ho allevati'
(Certara); z me merlött inn sguvee, mi ga n'ö in dal cüü da genee 'i miei merlotti sono

sgusciati, io ne ho nel culo (non m'importa) di gennaio' (Stabio).
Per vendicarsi gennaio si fece prestare tre giorni da febbraio (che allora ne

aveva 31) e in quei giorni il freddo fu tale che il merlo si vide costretto a rifugiarsi
nella canna d'un camino. Vi entrö con le sue belle penne bianche e ne usci il terzo
giorno tutto annerito dal fumo e dalla fuliggine. A nulla vaise il tuffarsi ripetuta-
mente nell'acqua per riacquistare la candidezza primitiva: il merlo rimase nero per
sempre. A Cavergno si precisa che il becco restö giallo perche il merlo lo lasciö

sporgere dal camino per respirare; ad Avegno si attribuisce il color giallo anche al

piumaggio primitivo del merlo. A Lugano si racconta che solo la femmina si rifugiö
nel camino per deporvi le uova e si fa notare che il suo becco non ha il bei colore

giallo di quello del maschio proprio perche il fumo l'ha annerito. Questa versione

spiega forse meglio perche si paria quasi sempre dei giorni della merla (al femminile)43.

41 Cf. RLiR 10, 282 N 5. Lo scheletro del beato fe conservato nella collegiata di
Riva S. Vitale. La festa solenne si celebra la domenica successiva al 27 gennaio.

42 Di qui la locuzione ga n'a in cü genee 'ha in culo gennaio', se n'inflschia (Baierna).
43 Una spiegazione diversa, meno diffusa, fe fornita da S. Savi, Feste e tradizioni

della pieve Capriasca (Ticino), SAfV 36, 172: «Si erano celebrate allegramente le
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Dalla storiella derivano la denominazione di gennaio come ul mes d ra merla 'il
mese della merla' (Torricella) e alcune locuzioni: Z'e frecc cume i di d la merla 'e

freddo come i giorni della merla', molto freddo (Pianezzo); la merla la va sü pal
camin 'la merla va su per il camino', quando il tempo e freddo e ventoso alla fine di

gennaio (Osco); i e pröpi i di da la merla 'son proprio i giorni della merla', se e

molto freddo il 29, il 30 e il 31 gennaio (Lugano). Quando non si ha piü bisogno
dell'aiuto di qualcuno, a Rrissago si suoi dire ironicamente: la merla la canta: «a Vö

in cul, sgenee, i me fiee a i ö levee» 'la merla canta: «t'ho in culo, gennaio, i miei
figli li ho allevati»'. In qualche rapporto con la leggenda sarä anche la fräse: una
bona merlada ur mes da genee la dev vegh ura so niada 'una buona famiglia di merli
nel mese di gennaio deve avere la sua nidiata' (Astano).

Alla storiella son legati alcuni degli scherzi di fine gennaio. A Mosogno s'usa

minchionare qualcuno con il dirgli di guardare su per la gola del camino e d'acchiap-
pare il merlo in procinto di fuggire. In molti luoghi, fatto uscire di casa un amico

con un pretesto, gli si gridano frasi scherzose che alludono alla storia del merlo:
Z'e scapö al merlu 'e scappato il merlo' (Giubiasco); Z'e föra ul merlo 'e fuori il merlo'44

(Torricella); fö sgenee che i mee merlött a i ö levee 'fuori gennaio che i miei merlotti
li ho allevati' (Montagnola); fö genee Vi sciä fevriee e i vöss merlött i e giä levee

'fuori gennaio e qua febbraio e i vostri merlotti sono giä allevati' (Cadro); fö genee,
dent fevree, i me merlött i ö levee 'fuori gennaio, dentro febbraio, i miei merlotti li
ho allevati' (Davesco); fö genee e sciä fevree, i me merlött a i ü levee, a i ü levee sü l
fund d'un girlo, arivedess invirno 'fuori gennaio e qua febbraio, i miei merlotti li ho

allevati, li ho allevati sul fondo d'una gerla, arrivederci inverno' (Pregassona);
ciapal ciapal*5, lassal miga scapä 'acchiappalo acchiappalo, non lasciarlo scappare',
il merlo (Arogno). A Viganello si chiamano all'aperto le ragazze per dir loro: o

tusann, Vi fö genee e i me merlött i ü giä levee 'oh ragazze, e fuori gennaio e i miei
merlotti li ho giä allevati'.

Ad Auressio dal tempo che fa nei tre giorni della merla si prendono gli auspici
per Fannata agricola: buona se fa bei tempo, cattiva se il tempo e brutto.

nozze di due giovanissimi e bellissimi sposi. Per recarsi alle loro case, dopo lo sposa-
lizio, essi dovevano attraversare un fiume, che causa il terribile freddo, era gelato.
Per abbreviare il cammino, i due sposi si avventurarono sulla superficie gelata, ma
giunti nel mezzo del fiume, il ghiaccio scricchiolö e si spezzö. Gli sventurati, vistisi
perduti, chiamarono soccorso, ma nessuno udi il loro richiamo disperato, e scompar-
vero, teneramente abbracciati, nelle fredde onde, mentre il ghiaccio si richiudeva sulla
loro spaventevole tomba. II fiume insidioso si chiamava Merla. Perciö gli ultimi tre
giorni di gennaio, in cui era accaduta la terribile sciagura, sarebbero stati chiamati i
giorni della Merla.»

44 Si gioca sul doppio senso di merlo: 'merlo' e 'minchione'.
45 Oppure: tegnal legnal 'tienilo tienilo'.
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L'ultimo giorno di gennaio si fanno scherzi in parte simili a quelli del
1° aprile46. II piü diffuso consiste nel far uscire di casa con un pretesto una persona
(di preferenza un vecchio) e nel rivolgerle una fräse scherzosa accompagnata dalle
risate dei presenti e, talvolta, da un frastuono fatto con svariati oggetti47: föra
genär che Ve sciä febrär 'fuori gennaio che e qua febbraio' (Cadenazzo); zzza snee,

sei fauree 'via gennaio, e qua febbraio' (Cevio); Vera par dumandät s ti uliu idäm

a minaa vie snee par naa a too fauree 'era (t'ho fatto uscire) per domandarti se volevi
aiutarmi a menar via gennaio per andare a prendere febbraio' (Someo); föra dal
canton che Vi passö el sgianairön 'fuori del cantone (cantuccio del focolare) che e

passato il gennaione' (Avegno); Z'e föra u sgianairöm 'e fuori il gennaione', il vecchio

freddoloso (Intragna); el sgianee l'e vöss 'il gennaio e vostro' (Vogorno); a gh'i
el sgianee 'avete il gennaio' (Vogorno); föra dal canton che Vi finid elgenariön 'fuori
del cantuccio che e finito il gennaione' (Caviano); Z'e föro genär (Rironico), e fö

genee 'e fuori gennaio' (Resazio); fö genee, dent fevree 'fuori gennaio, dentro
febbraio' (Mendrisio); Z'e föra al generün 'e fuori il gennaione' (Cabbio); Z'e fo genee, Ve

int febrie, Vi fo Vurs da la tana 'e fuori gennaio, e dentro febbraio, e fuori l'orso
della tana' (Campocologno); l'e fö Vors fö da la tana 'e fuori l'orso fuori della tana'
(Prada di Poschiavo)48, l'e fo gene, Ve sciä fevre, un corn nü cül a chi ma l fa save 'e

fuori gennaio, e qua febbraio, un corno nel culo a chi me lo fa sapere' (Poschiavo).
A queste frasi vanno aggiunte quelle giä citate a proposito della storiella del merlo.

A Isone narrano che una vecchietta a una frotta di ragazzini che, fattala uscire
di casa, le avevano gridato: Z'e for sgine, Vi sciä fevri 'e fuori gennaio, e qua
febbraio' rispose indispettita: baseghel dedre 'baciateglielo dietro', baciategli il sedere.

Nello stesso villaggio si chiede per esempio all'interlocutore se ha visto due litigare
e alla domanda «chi?» si replica: sgine e fevre 'gennaio e febbraio'. Ad Ascona i

giovanotti andavano a bussare alla porta delle case dove sapevano di trovare del

buon vino e dicevano: Z'e naz föra l genarön par gni dent al febrär a dagh su al bocaa

'e andato fuori il gennaione per venir dentro il febbraio a bere nel boccale'; la

gente li faceva entrare e offriva loro un bicchiere di vino.
II fare questi scherzi vien indicato con varie locuzioni verbali: minä ve sne 'menar

via gennaio' (Campo Valle Maggia); dagh el sgianie 'dargli il gennaio' (Vogorno);

46 Cf. VSI 1, 208.
47 Cf. Merlo, Stagioni, p. 192 N 1; F. Menghini, A'eZ Grigioni italiano, Poschiavo

1940, p. 32: Usanze poschiavine: «L'ultimo giorno di gennaio, alla sera, i buontemponi
girano per le strade, si fermano sotto qualche finestra e chiamano qualcuno di sotto
in gran fretta, facendo capire che hanno chissä quali cose da annunciare: poi gli
dicono semplicemente di guardare in su e in giü, che vedranno gennaio salire e febbraio
discendere.»

48 Cf. R. Tognina, Lingua e cultura della valle di Poschiavo, Basilea 1967, p. 81.

In Bregaglia e nella valle di Poschiavo lo Scherzo di rchiamare l'orso fuori della tana1
si fa anche il giorno della candelöra (2 febbraio).
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tirä fö genee 'tirar fuori gennaio' (Meride); ciamä Vors fo da la tana 'chiamare l'orso
fuori della tana' (Poschiavo).

La sera del 31 gennaio i ragazzi percorrono in corteo le strade dei villaggi
facendo un gran baccano con grida e con il suono di campanacci, sonagli, latte
vuote, coperchi, catene, molle, falci, corni ecc. per bandire il mese di gennaio49:
bandi30 el sgenee (Gudo); fe sgenerön (Moleno); mett via el sgenii51 (Lodrino); mandä
vi snei (Leontica); viä via al sgiane (Rroglio); mandä via sgiane (Moghegno); bandi

l sgiane (Avegno); bandi il sgianda (Cavigliano); bandi al genär (Ascona); bandign
el sgianegn (Rrione s. Minusio).

Nel secolo scorso a Primadengo (frazione di Calpiogna) Fultima sera di gennaio
tutti gli uomini del villaggio si radunavano in un luogo convenuto, rivestiti d'abiti
pesanti, con le ghette di grosso panno casalingo (cauzzetöi) e con i ramponi da

ghiaccio sotto la suola degli scarponi, muniti di corde e dei ferri uncinati (zapin) che

servono per trascinare i tronchi nello scivolo52 lungo il quäle si fa scorrere la legna
dal monte al piano. Giravano poi per le strade gridando: a menum via sgianerün
'meniamo via gennaione'. Infine facevano uno spuntino, la poscena, mangiando la
paniscia, una minestra fatta con la crema del latte, preparata a turno dalle varie
famiglie del paese.

In certi luoghi si faceva anche un falö per bruciare gennaio53. A Cavagnago i
ragazzi andavano di casa in casa a cercare covoni di paglia per brüse la coa a sgianei
'bruciare la coda a gennaio' e gridavano: paglia, paglia par la coa 'paglia, paglia
per la coda'. A Chironico si pretende che s'zz s brusu migni le cövö d sgianei u s

fa migni gni fegn gni paia 'se non si brucia la coda di gennaio non si fa mica nö

fieno ne paglia'. A Sonvico si faceva un falö (una camana) di steli di granturco
(mergasc).

Lo spuntino a notte avanzata del 31 gennaio si faceva anche a Ludiano e vi
partecipavano solo le donne del paese: a nit äl pus'scenä d r öltim de d snäi? 'venite
al pusigno dell'ultimo di di gennaio?'. Si mangiava lo zabaione, fatto di torli
d'uovo sbattuti con zucchero e poi bolliti nel vino, pär scusgiure i mosch e i mus-
segn 'per scongiurare (tener lontani) le mosche e i moscerini'. Anche a Claro si fa la
pos'scene del 31 gennaio affinche le zanzare non morsichino durante Festate. Analo-
gamente a Sonvico usavano fare una cena di grasso, con abbondanti bevute,
l'ultimo giovedi di gennaio: i fa ra giöbiascia de gine per viss miga maii dai mussolin

49 Cf. ASV, Kommentar, II/l, 271; Savi, SAfV 36, 172; Bianconi, Ofell, p. 32:
Genär: E una sira pai strad Sentiremm i gognitt A faa un bordeil da matt Con padell e

pignatt E toll rott e ciochitt 'Gennaio: E una sera per le strade sentiremo i ragazzetti
fare un baccano da matti con padelle e pignatte e latte rotte e sonagli'.

60 Cf. VS7 2, 132.
51 'Metter via il gennaio', fargli il funerale.
52 La soenda dei dialetti ticinesi e lombardi (< sequenda, REW 7837).
63 Cf. Cherubini 4, 207.
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z'n di campe quan ch'i sapa i tartufol 'fanno il giovedi grasso di gennaio per non
essere divorati dai moscerini nei campi quando zappano le patate'M.

II 31 gennaio a Roveredo Grigioni si festeggia S. Giulio e si fa la tradizionale
torta di pane. Una volta si preparava anche (come a Natale e per carnevale) il
confecc, una specie di budino fatto con. vino e miele, che messo al freddo fuori della
finestra diventa duro come il croccante. I ragazzi lo vendevano a fette per le strade

portandolo sul Zaz'ee, un vassoio di legno munito d'un'impugnatura nella faccia
inferiore.

AI santo si attribuisce potere taumaturgico contro Fepilessia. Perciö durante la

messa i fedeli usavano deporre sull'altare della Madonna delle Grazie pacchi d'in-
dumenti di persone malate, soprattutto di quelle affette dal mal caduco, affinche il
prete li benedicesse con la reliquia di S. Giulio.

Osservazioni linguistiche. Accanto alle forme fonetiche schiette (ganei,
gangi, gangir, ganer, geng, geng, geng, genei, ging, äini, ging, ging, güne, gandvr,

gangr, zane, Sani, zang, zang, zanei, zangi, zangr]33, zanen™, zene, zeni, zeng, zeng,
zenei, zengi, zeni, zini, zing, zinei, zuni, zung, züne, znäi, znair, zng, zng, znei,
zngi) e sempre piü diffuso il tipo dotto o semidotto tfendr (zendr)37. Ma anche lä
dove genär e ormai d'uso comune genee si conserva spesso nelle frasi proverbiali,
per le esigenze della rima.

In qualche luogo genee e usato invece di genär per designare un mese di gennaio
molto freddo (Riva S. Vitale) o e diventato sinönimo di freddo intenso (Morbio
Inferiore).

La forma arcaica (piü di rado genär) si usa spesso per denominare una persona
freddolosa68: Ze se un sgenee 'sei un gennaio' (Carasso); l'e sciä el genär 'e qua il
gennaio', di persona freddolosa (Magadino); set ur genee? 'sei il gennaio?', a chi si

presenta awiluppato in uno scialle (Astano); Z'e scz'd Z <7z'ne 'e qua il gennaio', di
chi se ne viene ben bene imbacuccato (Corticiasca).

Con un ulteriore traslato genee si dice anche di chi e insensibile alle profferte

64 Fuori della Svizzera italiana, a Malnate (Varese) si organizzava la cena degli
uomini (poscena di oman) il penultimo giovedi, la cena delle donne (poscena di dönn)
l'ultimo giovedi di gennaio. Anche a Varese conoscevano la giöbia di omen e la giöbia
di dönn. Nella giöbia di dönn i giovani, per dileggio, spargevano cenere o crusca davanti
alle porte delle ragazze invecchiate senza trovar marito; donde il detto sta li a fa
crusca 'star 11 a far crusca', restare zitella.

66 Intragna (Loc. 163).
66 Brione s. Minusio (Loc. 191).
57 Cf. Keller, RLiR 13, 138.
68 Cf. Cherubini 4, 208; Merlo, 7D 2, 302. L'origine del traslato fe in frasi comparative

come: tu se come genär 'sei come gennaio', hai sempre freddo (Aranno); lö se

sempre gerä comi el mes de gini 'sei sempre gelato come il mese di gennaio' (Scareglia).
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amorose altrui: Zzz se zzn gine 'sei un gennaio', freddo e insensibile all'amore (Rogno).
Va inoltre citato fa migna ul genär 'non fare il gennaio', non fare Findiano, non
fingere di non sapere o di non intendere (Stabio).

L'accrescitivo rgennaione1 e usato nei proverbi per sottolineare il fatto che

gennaio, con il tempo freddo e nevoso, sembra piü lungo degli altri mesi dell'anno.
A Lodrino (sgenerön) e a Moghegno (sgianairön) l'accrescitivo indica l'ultimo giorno
di gennaio, designato a Lodrino anche con un altro derivato: sgeneresc, deverbale
di sgeneresgiä rgennaieggiare169.

La forma sgianela usata scherzosamente a Cavigliano (la forma normale e

sgianie) contiene il suffisso -da, forse aggiunto per accostamento a qualche voce
spregiativa come lela^.

Lugano Elio Ghirlanda

59 Cf. se sgeni u ne sgeneresgiä, fervi ma u la pensa 'se gennaio non gennaieggia,
febbraio male la pensa' (Ronco s. Ascona).

60 Cf. amis dal lila 'amico dappoco' (VSI 1, 140); Cherubini 2, 366.
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