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LA BREGAGLSA
GOTTAEDO SE:G AN'TIXI

La Meura ha naseimento in veil Marozzo ed ii suo primo e maggior
ali'luenle, l'Ordlegua, viene dal ghiacciaio del Fortio. Con quesli tentacoli
fluviali la Bregaglia c saldamenle uncinata nei due massivi monlani, che
al nord ed al sud la iiancheggiano. Ride sereno il valico del Maloggia col

MALOGGIA, con Lago di Seglio.

suo lago azzurro e i suoi prati fiorili, neil'apertura di questi corni spumeg-
gianti, che rivolti ad occidente, crcscono verso Oriente per ripiegar poi a
tramontana e congiungersi al di sotto di Casaccia. Gon un salto ardito, ven-
gono le aeque dell'Älbigna ad ingrossar la Maira presso Vicosoprano, e

Bondo ode fragor d'aequa e vede spumeggiare il lorrente che da val Bon-
dasca scende per dirocealo letto tra neri boschi d'abeti. DaH'allra parte
della valle, dal versanlc nord, nata fra i graniti del Gallegione, la Cciroggia
ribolle e di tuffn in luft'o biancheggia luhgo la pielra levigata del suo per-
corso, fin che sopra Gastasegna le sue aeque si confondono con quelle della
Maira, Ghe questo fiume, che quesli torrenti non siano sempre mansueti,
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lo sa la genie di Bregaglia. L'acqua e ricchezza ed e minaccia: per questa
si soffre, in quella si spera.

Geograficamente la valle della Maira ha principio al valico del Ma-
loggia e non ha lermine ben definilo, poiche il confine svizzero-grigione,
presso Castasegna, chiude la Bregaglia senza segnare una fine naturale al
fiume che la percorrc. La chiusura e lutta umana e per cid non meno as-
soluta: religione, islituzioni politiche, ricordi storici, concezioni morali e

civiche iormano la salda muraglia di confine, e benche la lingua, che ha

PIZZO DEL GALLO.

radici in terra lomancia e come il fiume volge verso Iramonlana, la dove
il si suona, faccia pensaro a qualche parentela con Ja gente lombarda, er-
rore sarebhe indugiarsi su questa parvenza fallace.

II massivo del Durtna col Piz Gam ed il Lizun, e poi i graniti del Gal-
legione e del Murcio fiancheggiano la valle al nord. Dall'altro lato e un
sussegmrsi di picchi che, appoggiandosi al Salacina, frastagliano il cielo,
creando di poi la conca dell'Albigna col suo semicerchio di monti nevosi,
che riaffacciandosi sopra la valle col Cacciabella e col Gallo, scendono verso
il grande dosso nero di boschi che sovrasta Slampa e Castelmur. Dietro a
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questo promontorio rotondeggiane s'apre la valle Bondasca coi suoi giganti
granitici a cui s'afi'errano diversi ghiacciai dalle eslese morene; giganti che
paiono sfidare il cielo in cui sfondano come ricordi eterni di un'epoca quando
la terra era tulto sconvolgimento e creazione.. Non meno paurosi degli erti
dirupi sono, al sud ricco d'ombra, i boschi di abeli, di larici e di cembri
che scendono i'ino alle porte deH'abitalo, mentre sul versanle opposto, in

LA BONDASCA.

pieno sole, la boscaglia e meno densa e gli alberi Irondiferi crescono nei
prati, bmgo il fiume sulle falde dei monti.

Nello stretto incassamento che la Maira e venuta, nei secoli dei secoü,
scavando fra massivo e massivo, s'adagia il prativo, interrotto qua e lä
dai bcscbi piani, che allaeciano con strisce scure l'una all'altra sponda della
valle. E sul prativo sono disseminati i villaggi colle loro t'razioni. Scen-
dendo, verso occidente, sulla via che conduce in Italia, per le tortuose
serpentine del Maloggia, insinuantesi fra rupi scoscese e boschi di larice e

d'abete, ecco Pian la Fola e Cavrile al di lä dell'Ordlegna. Si chiude la valle
nei pressi di S.Gaudenzio, vecchia ruina di stile götico, unica testimonianza
di una penetrazione spirituale puramente germanica, e il fiume di casca-
tella in cascatella, opera questa di solidi ripari recenti, giunge a CASACCIA.

Questo primo paesello alia biforcazione delle due strade del Settimo
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e del Maloggia sogna di tempi passali, quando le mulatliere obbligavano i

cavallanli a tar qui sosla, prima e dopo dell'ardua ascesa per i valichi che
c ondueevano, i'aticosamenle, in Engadina e nella valle di Sursetle. La valle
par indugiai&i onde albergare la pianura che e lulla la ricchezza dei Ca-
saccesi, tin al punto dove le. acque dell'Ordlegna si congiungono c.on (pielle

LA BONDASCA - veduta da Soglio.

della Maira, e prima di riprendere la discesa albergare Lobbia, addossata
al bosco abUondante che muore dielro le stalle. La strada torna a serpeg-
giare, correndo or nella pineta ed or nell'aperta campagna disseminata di
stalle e di casolari; passa Asarina e passa il grotto dell'Albigna appoggiato
al gianito nell'ombra degli abeti.

La seconda l'orte discesa e terminata, s'apre la Bregaglia, e per preci-
sare meglio la terra di Sopraporta segnata dai suoi cainpanili inlorno a cui
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si serrauo i villaggi. A destra, verso la val di Cam, che non si vede, sul

pendio verdeggianle al sole, Roticcio colla superba vista sul Largo e nell'Al-
bigna. La do\e la Maira s'ingrossa per l'affluire dell'Albigna e VICOSO-

PRANO, fabbricato a cavalcione dei due fiumi, vecchio abitato colle sue

due torri, la rotonda di origine romana, la piü vistosa, la quadrala, di co-
struzione medioevale.

La strada atlraversa il grosso villaggio e ritornando in aperta campa-
gna, s'accosla alla Maira che non abbandonerä piü. II rettilineo taglia un

NOSSA DOXA E CASTELLO.

piccolo lariceto e giunge a BORGONOVO, prima frazione di Starnpa a valle,
che passala la svolta della Poncia si vede segnato caratterislicamente dai

pioppi del «Piz Duan » casa natale di Giovanni Giacometti.

Siampu e un grosso comune dalle molte frazioni, fra le quali anche il
Maloygia. situato geograficamente in capo all'Engadina. L'abitato fiancheg-
gi i la slrada fino al ponte di Coltura, lasciando la vista sempre aperta verso
nord. sui prati cosparsi da soleggiate frazioni rurali, poi rientra nel bosco

che sale scosceso per i pendii del Sud, e il fiume spumeggia tra grossi ma-
cigni, fra cui s'annida l'impianto elettrico di Stampa. Quando con rapida
svolta si rilorna all'aperto, ecco la grande muraglia, ecco NOSSA DONA ed
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il CASTELLO DI CASTELMUR dominante la collina rocciosa che sbarra
la valle.

Piü non c'e passo: il fiume solo ha una angusta via aperta alle sue
acque Le roece della Plotta, fra cui s'inerpicano boscaglie contorle di cem-
bri nani, vengono a congiungersi a strapiombo al massiccio su cui s'erge
Castelmur. Altraversando un breve tunnel aperto nel sasso vivo, s'arriva a
PROMONIOGNO frazione del comune di Bondo, che addossato e rannic-
chiato tra la Bondasca turbolente e le falde erte del Monte Bondo, s'adagia
attorno alia vecchia chiesa, in cima ad un breve spazio piano, lavorato a
prati ed a campi e cosparso di rustici cascinali. B grande palazzo Salts,
colla sua fronte verso il giardino e verso occidente, da un'aria di larga si-
gncrilila a quesla agglomerazione di case vetuste.

SOGLIO.

Passalo il ponte sopra la Maira, e accostandosi la strada al fianco de-
stro della valle, ecco Spino che appartiene a Soglio, villaggio sul pendio al
limitare dei boschi di castagni. Vi sale una carrozzabile lortuosa e stretla,
che pare rincorrere il sole attraversando la foreste dai grandi alberi frondosi,
inerpicandosi su per le falde ricche di prati.

E' certo SOGLIO la perla della Bregaglia eloe per diversi titoli. Se ha a
lungo il sole, anche nell'inverno quando la Valle e neH'ombra, vanta la piü
bella vista su quella meravigliosa catena di giganti granilici che si chiama
il gruppo della Bondasca, e verso occidente guarda in uno sfondo di monti,
che giü nella vicina Italia chiudono armonicamente l'orizzonte. Ma oltre a
cid custodisce il ricordo dei Salis, che qui hanno la loro culla: il ricordo e
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fissalo per sempre da palazzi e giardini che danno un non so che di cul-
turale, di settecentesco, cioe di sfarzoso a questa raccolta di case rustiche,
cui sovrasta, prospicente la rapida discesa, la chiesa col suo campanile ed
il camposanto nella piü bella posizione.

Lasciato il pian di Bondo la valle si restringe, la strada ridiscende; dal
vasto bosco di castani viene la Caroggia ed a chiudere la valle grigionese,
ecco CASiASEGNA stretta tra la Maira e la falda della collina che so-
stiene il pianoro in lento declivio, su cui si stende il piü grande castagnelo
d'Europa.

La bandiera italiana sventolante in capo al ponte dall'altra sponda del
torrentello che segna il confine, dice che qui si chiude la Bregaglia e a
meglio prccisare, che la Confederazione elvetica ha qui il suo limitare.

* * *
La strada ed il fiume ci furono guida fin qui, lasciamo ora che la stoma

c'insegni la compagine politico, della Bregaglia. Noi siamo discesi, la storia
ha fatto il cammino opposto. Venendo dalla pianura lombarda, Roma e
salita verso l'alpe. Dura ascesa che la «. Pregallia» aveva il compito di
facilitare intrattenendo le vie di comunicazione tra l'ltalia e la Germania.
Questo suo compito, direi quasi cantoniero, ha formato per secoli e secoli
il fondo e lo scopo della sua politica. Era politica di traffici e militare ad
un medesimo tempo, era politica stradale. Roma ha aperto, passando per
la «Piegallia», due grandi valichi, il Setlimo ed il Giulia; non fu mai
menzionato il Maloggia, che dava accesso al Giulia, perche non era, come
non e ancora oggi, altro che un'ullima scoscesa salita della valle stessa. Da
cio provicne ancora il fatto, che il confine geografico tra Bregaglia ed En-
gadina 11011 si identifica con quello politico.

II legionario romano arrivato a Promontogno, trovava a Castelmur degli
ahoggi, che erano ad un medesimo tempo di riposo e di difesa. I paesi che
si stendevano al di sotto di questo luogo fortificato si chiamavano di SOT-
TOPORTA e quelli che avrebbe inconlrato proseguendo i'ino al Settimo, o
al primo lago d'Engadina li accumunava nella denominazione sommaria di
SOPRAPORTA. Questa seconda parLe della Pregallia, come la piü interessante

perche piü prossima ai valichi che bisognava tener aperti estate ed
inverno, aveva un suo proprio presidio a Vicosoprano: e la torre rotonda ne
formava la dimora. AH'ombra di questa organizzazione militare stradale i
traffici fiorivano e il contadino libero come oggi coltivava il suo campicello
ed il suo bosco. Piü tardi le orde barbariche discesero per quelle medesime
vie, che Roma aveva aperto onde fronteggiare l'irrompere delle popolazioni
nordiche sulle terre coltivate dell'Impero. II dux che aveva il suo foite
presidio nelle torri di Coira, e che governava militarmente in nome di Roma
sidle due Rezie, caduto l'impero, cedeva il suo posto di comando al vescovo,
nuovo direttore spirituale e politico della Curia Relica.
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Per qucslo susseguirsi di vicende razzistiche e politiche, nulla cambiava
nella compagine amministrativa della Pregallia, che restava valle di pas-
saggiö ora come prima. Cadeva il paganesimo, soppiantato dalla dolce re-
ligione di Crislo, ma l'anima del rude conladino non poteva percio mollo
cambiare, poiche era lutta legata alia sua scarsa lerra.

Nel Medioevo sorgono le chiese, la piü vecchia, o la meno rinnovala, e

certamcnte quella di Bondo, col suo stile ruslico tra gotico e romanico. E'
in segno d'anarchia, o di libertä, il che e difficile a distinguere, nascono
i comuni; e sono due: quello di Sotloporlci e quello di Sopraporta. Chiesa
e Comune, se non diretti, sono sorvegliati dal vescovo di Coira, che manda
i suoi vicari ad amminislrare la giustizia e soprallutto a custodire le strade.
bra le principali famiglie che tennero quesl'impiego sono d'annoverarsi i
CASTELMUli. che cedettero di poi la loro posizione influente ai SALIS,
banchien venuli da Como e nobilitati da un imperatore tedesco, per i servigi
resi in occasione d'una sua discesa arnrata, per la Bregaglia, nelle province
lombarde. Un Caslelmur ha nel tredicesimo secolo, d'ordine del vescovo,
riattivato la slrada detta romana, ed e certo che lui, come i suoi predecessori
ed i successori, debbono essersi pagati dalle non lievi fatiche e dalle non
lievi spese, che una strada alpina richiede, percependo a Nossa Donna i

pedaggi fissati di comune accordo col Vescovo loro Signore.
I tempi mutano, l'impero germanico detto romano da elettivo diventa

ereditaric. e passa alia casa d'Absburgo. I legami di suddiLanza si fanno di
giorno in giorno piü problematici. Le leghe si sono giä formate^ il Grigione
si e costiluilo in unitä libera: e l'ora in cui i Comuni fissano i limiti della
loro scvranita, Sovranita che perdura ancora oggi. Nelle valli i Comuni si
avvicinano e nascono i Circoli, con giurisprudenza propria e con propria
amministrazione. Da questo avvicinamenlo e sorto il C'ircolo di Bregaglia,
cni suoi due Comuni di Sopra- e Sottoporla. I Vicari del Vescovo hanno
linito la loro missione storica. E' nato il vicino amministratore ed ammini-
strato. II Medioevo e definitivamente sepolto, l'era nuova colle sue libertä
comunali si apre alia storia.

Per la Bregaglia vi fu ben presto una novitä: dallo sfacelo del Ducato
di Milan« i Grigioni ebbero per facile conquista la Valtellina e la Contea
di Chiavenna. I signori, che in patria avevano perduto gran parte del loro
prestigio, ebbero allora nella grande polilica, l'occasione di sfoggiare i loro
meriti e demeriti e di far fortuna, amministrando dei suddi ti. La parola
suddi to, dato agli abitanli delle nuove contrade conquistate, f'aceva logica-
mente inorgoglire il cittadino libero. E' forse questo naturale orgoglio che
ha contrihuito non poco a formare il carattere del Bregagliotto. II Contado
di Chiavenna era troppo vicino per non fargli sentire la differenza tra
I'uomo libero ed il soggetLo. Non deve quindi stupire, se, ascoltando la
parola di un vescovo scomunicato, che veniva dall'Italia, il popolo di Bre-
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gaglia s'infiammö d'un subito per le novitä evangeliche che la Riforma
predicava. lusofferenle d'ogni giogo, chiuso in se slesso, severo e direi quasi
cup.) crme i suoi boschi, duro come il granito dei suoi monti, ll contadino
di Sopra- e Sottoporla trovava nell'idea d'un Dio senza intermediari, d'un
Dio che parla direttamenle al cuore dell'uomo e a cui l'uomo libero si con-
lida, arbilra solo la sua coscienza, l'Essere Supremo confacentesi alia sua
natura semphce e forte. Fu come un delirio, fu una fiamma di profondo
convincimento che arse tutla la Bregaglia. Fugali furono i minislri del culto
antico. e chi dell'uno e chi dell'allro delitto infamati: le belle chiese che la
fede cattolica aveva eretto nei piii ilari punti della valle, tutte furono spo-
gliale dagli ornamenti ma lasciate intatte, salvo quella di S. Gaudenzio col
suo piccolo monastero, che venne devastata ed arsa, gettando fin anco le
reliquie nell'Ordlegna! Com'era scoppiala fulminea la ribellione, cosi repente
iorno la quiele. II contadino eroe di questa Riforma pasceva le sue greggi e
faceva ieggere la Bibbia nelle chiese intonacale a nuovo. S. Carlo Borromeo
perdctte la battaglia prima d'aecorgersene e corse subito ai ripari, oltre il
Seltimo. nella Sursette.

L autonomia comunale e la fede protestante, formano il basamento gra-
nitice della compagine politica e morale del Bregagliotlo. Chi parla d'ila-
lianitä riferendosi all'idioma disvia, perclie qui la lingua non ha formalo
l'uomo, anzi l'uomo e cresciuto direi quasi in opposizione alia lingua. Se la
lingua di Bregaglia, inquinala o derivata dal romancio, e pur sempre visi-
bilmente influenzata dall'ilaliaiio, cid 11011 sta a provare che dall'Italia la
valle tili le sue islituzioni o la sua cultura. II confine di Castasegna e un
confine poliiico-religioso e siccome il BregaglioLto e fiero della sua indi-
pendenza e della sua fede, il confine di Castasegna e pur anche un confine
culturale. Per i paesi di Lransito sarebbe un grave errore fissare la cultura
dai fabbricati che vi s'incontrano. La chiesa di S. Gaudenzio, in un puro
stile gotico tardivo, e opera di maeslranze tedesche; i diversi palazzi Salis
risentono ie influenze iLaliclie e francesi, secondo se chi li fece costruire
aveva servito o governato in Francia od in Vallellina. Se la casa Stampa
a Stampa, la piii bella della valle, ha una facciata fine quattrocento, che

potrebbe essere quasi fiorentino, cid non prova altro se non che gli Stampa,
venuti d'ltalia, hanno fatto fabbricare come si fabbricava nella terra della
loro origine. La casa Bazzigher a Casaccia risente invece un'influenza gotica
miligata di latinitä. Sarebbe forse nelle stalle e nelle case di minore im-
portanza, come nella casa Boldini a Borgonovo, che si dovrebbe ricercare
la forma bregagliotla, ma esse sono in realtä grigioni, e quindi un connubbio
contadinesco d'ilaliano e di tedesco.

Insomma la Bregaglia non ha una cultura artistica propria, mentre es-
sa ha una sua grande cultura umana, che la distingue dalle sue consorelle
grigioni. Infatti mentre a Castasegna s'erge una muraglia civico-religiosa,
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a Campocologno la religione non forma confine ben definito, e meno ancora
all'uscir dalla Mesolcina e dalla Calanca, che trovano nel Cantone Ticino
svizzero e cattolico un adeguato, si che non si ha l'impressione di mular
di cf nlrada. Questo fatlo dovrebbe essere meglio oompreso nel cantone
quando si devono traltare problemi bregagliotti.

Nel corso del secolo scorso i due comuni primieri di Sopra e Sottoporta
sono andati sgrelolandosi e hanno dato luogo alle odierne divisioni. Sottoporta

si e frazionato in Castasegna, Soglio e Bondo. Ognuno di questi Ire
Ctmuni ha una sua faccia amministrativa speciale. Mentre Bondo, per la
ricchezza dei suoi boschi, ancora lino a pochi anni fa distribuiva dalle en-
trale icgolari, riso e castagne, ai suoi vicini, Castasegna povera in legnami
non viveva che delle imposte percepile e cosi pure, se anche in minor parte,
Soglio.

Sopraporta si frazionö in un primo tempo in Stampa e Viaosoprcino.
Faceva allora parte del Comune di Stampa, oltre a Maloggia, che ancora
vi peimane, col suo vasto territorio che va fin oltre Isola e sale, alia svolta
p'esso Piaun da Lei, per Bianca sulle falde del Cravasalva, anche Casaccia.
Erano questi due Comuni ricchi in boschi e le godite erano a basso prezzo.
enne a Stampa, subito dopo la guerra un'ondata rossa, che sperperö i capitali

liquidi cd ingolfö il Comune nei debiti, fabbricando il suo piccolo impianto
elettrico. E Vicosoprano fu tanto danneggiato dall'alluvione del 27 che do-
vette, come gia aveva fatto Stampa, ricorrere alle imposte dirette e crescere
le godite, per far fronte agli impegni finanziari. Aspettano e l'uno e 1'altro,
che dall'utilizzazione delle forze idrauliche in valle, venga loro soliev.o.
Ultima a sgretolare dalla compagine serrata di SopraporLa e staccarsi da
Stampa, fu Casaccia, a cui, per mancanza o scarsitä di vicini, nella divi-
sione, il territorio assegnato fu quanto mai esiguo, cosi che pur essendo in
faccia ai piu bei boschi, ha grande penuria di legname. Con lutto ciö, per
una saggia emminislrazione, facendo miracoli d'economia, il piccolo Comune
c senza grandi debiti.

I sei paesi, tre di Sottoporta e tre di Sopraporta formano il Circolo di
Bregaglia. A primavera, di due anni in due anni, la popolazione mascolina
si riunisce in Assemblea di Circolo ed elegge all'aria aperta, nelle adiacenze
di Nossa Dona, che per donazione e, con tutte le sue dipendenze, di
propriety del Circolo, le autoritä valligiane. Ne esce eletto il Presidente col suo
ufficio ed il tribunale coi suoi giudici. II Presidente di valle e al medesimo
tempo, per lunga consuetudine, anche granconsigliere, se altro non si decide,
e presiede il tribunale di Circolo. Quando quesla magistratura tiene le sue
riunioni nella grande sala delle assemblee comunali, nel vecchio palazzo di
giustizia di Vicosoprano, la continuitä storica della legge fatta rispettare,
si rafferma e viene sottolineata dalla velustä del luogo, che vide i processi
del passalo. senti le grida dei torturati e conobbe gli odi di parte. Dinanzi



QUADERNI GRIGIONI ITALIANI 13

all'edilicio, che sopra il portone d'enlrata e segnato coll'effige della giustizia
e eollo stemma della Bregaglia, stä murata in un angolo la pietra della
gogna e ancora pende dall'alto la catena col collare di ferro a cui si inca-
tena^ano i condannati al dileggio pubblico. Oggi, sulle due panchine di-
sposte ai lali di questa porla del dolore, seggono pacifici i contadini, che
il passato e passato senza rilorno. Passato e pure il lempo, che vide, poggialo
sui due pilaslri di muratura, fuori del villaggio, nel hosco, il trave della
forca a cm pendeva il giustiziato. Nelle scuole comunali s'insegna al bambino,

in bngua ilaliana, l'amore ed il rispetto del prossimo, e gli errori del
passato sono fugali dalla luce del sapere.

Oggi la Bregaglia e una valle quanto mai pacifica, e se una volla molti
dei suoi figli cercavano l'ortuna all'estero, ora anche questo e passato: le
fortune fatte non hanno portato la felicitä e la guerra ha in un batter d'oc-
chio disfatto il lavoro assiduo e pieno di privazioni di quegli uomini intra-
prendenti. La strada e stata nei secoli decorsi la fortuna di questa valle, ma
-da che la strada e diventata canlonale, piü non resta che a sperare, che
Coira la dia buona e la mantenga bene. Nel principio del secolo si inlrav-
vide la possibilitä di una ferrovia, ma la gente che allora era influenle,
prefeii perdere i denari della Bregaglia all'estero, dove erano stali falti, che
investirli in questa nuova impresa cantonale. I tempi mutano ed oggi anche
una ferrovia non avrebbe piü 1'importanza della vecchia mulattiera. Restano
le forze d'acqua, una speranza scmpre contrastata (he potrebbe un giorno
cambiare la faccia alia valle.

O bella valle di Bregaglia colla tua gente onesta e fiera, non temi lu
questo possibile cambiamento? L'uomo semplice non e corruttibile, ma l'oro
distrugge la semplicitä! Ed ora che ho diffidato della ricchezza, pcr-
che non l'ho mai vista, in mano bregagliotta, portare i suoi mi-
gliori frutti; di cosa vive il contadino a cui si rivolge tutta la mia
ammuazione? La compagine dei consigli comunali ci sia di guida.
Attorno al presidente che dirige il comune col suo segretario vi sono
tre decasteri: boschi, erbe e pascoli e lavori pubblici. II reddito del
Bregagliotto viene dalla pastorizia e dal bosco ed accanto a questi cespiti
d'entrata, sorge il problema pubblico della viabilitä, dell'arginatura dei
fiumi e della manutenzione dell'abitato. In quesle tre forme di operositä
rurale sta tutta la vita del contadino di Bregaglia. Vita di lavoro e di de -

vozione alia terra; e chi s'allontana da queste semplici manifestazioni de!-
l'opera umana, sia dandosi ai traffici, alle industrie od alle cose della mente,
si allontana dalla terra di Bregaglia, e se anche il cuore ne resta salda-

mente legato, spirito ed attivitä vanno facendosi stranieri e col variar d'i-
deali l'uomo varia di compagine morale e spiriluale. Parlando del Brega-
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gliotlo permettelemi quindi, ch'io pensi solo al contadino, a cui va tulta
la mia ammirazione di poeta e d'artista. E' il contadino in questa valle,
direi quasi un nomade e del nomade ha il largo indomito senso di libertä.
11 sole e il suo grande direttore d'ogni lavoro, le stagioni segnano i limili
del suo agire e le ore regolano il rilrno delle sue cure cotidiane. Or pasco-
lano le mandre nel fondo della valle ed or in cima ai monti; il crescere
dell'erba e l'abbondar del l'ieno l'anno scendere e salire il villano, dal paese
al maggese e dal maggese all'alpe. 11 reddito della terra vuol essere com-
mulato in reddito del bestiame, e poi che per gli erli sentieri e piü agevole
lar caminar il quadrupede, che far scendere il fieno, il Bregagliotto spinge
ie sue vacche da stalla in stalla; ed e cosi che i contadini di Slampa e quelli
di Soglio or sono a Maloggia, ad Isola o a Gravasalva ed or sono in valle,
o su per i maggesi, lungo i pendii del massivo del piz Duana.

Si Irovano ancora Bregagliotli in Fex e a Bivio e il loro bestiame po-
pola in estate le alpi di Morozzo, di Cavloccio, di Caslernam e di quel lon-
tano pascolo, che Bondo possiede lungo la via del Bernina, per non nomi-
narne tanl'altri in valle e fuor di valle.

II sole nel suo percorso atlraversa la Bregaglia, e come su di un qua-
dranle segna al suo sorgere, sopra i monti del sud, il giorno dell'anno;
lungo quando il chiaro maltino spunta nel lontano Oriente e breve quando
s'accosta al sud. Ma non basla, la primavera e l'autunno non dividono 1'anno
in ugual modo per Maloggia, come per Castasegna. Menlre ancor verdcg-
giano i castagni nella selva di Soglio, gia i larici hanno perdulo le lor
foglie nel bosco d'Orden. La falce lavora alacremente nella folta erba del
prati di Bondo, che ancora a Bianca la neve chiazza il pianoro ed al
Maloggia biancheggia il « crocus » furiero del verdeggiare primaverile. II lago-
del Maloggia e appena libcrato dal suo ghiaccio invernale, che gi;i fiorisce
in valle la prima rosa. Le pecore pascolano sui pendii isolati di Soglio e
belano gli agnellini ricercando le loro madri, quando l'ombra ancora in-
combe sopra i villaggi lungo la Maira, e sulle falde della Margna la gio-
ventü si diverte a scivolare cogli sei sopra due me tri e piü di neve. Nelle
stalle di Cravasalvas le vacche sonnolenti ruminano legate alle mangiatoie
Fullimo fieno. che giä a Coltura il bestiame ritornato a valle bruca la
prima erba, e i vitellini ebbri di luce e di sole saltano rincorrendosi. Beata
vita della terra che nella sua naturalezza non conosce che le leggi semplici
del divenire!

Quando le prime violette spuntano il contadino rivanga il suo carnpi-
cello e la vecchierella ripiegata su se stessa pianta le patale; in quel suo
gesto e come un pensiero di rilorno: poggiiano i piedi nella terra nera e

le mani vi frugano, le mani pronle a dare ed a riprendere. Nei prati e

un assiduo lavoro di mondatura, Ie giovani conladine vi hanno portato le
culle a dondolo, vecchie culle che hanno visto il susseguirsi delle genera-
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zioni, che conoscono il sorriso dolce dei bimbi ed hanmo fedelmente coslu-
dito i loro sonni. Una volta si seminava com piü abbondanza il grano, ne
fanno buona testimonianza i ruderi dei diversi mulini lungo i fiumi ed i

torrenti. Una volta si seminava la canape ed il lino, ma oggi 11011 gracchiano
pin le rane nei maceri torbidi degli stagni. Molta lana ancora si lava e si
i'ila, ed e questa una bella occupazione per le donne durante le giornate di
inverno. Forse si potrebbe tessere di piü; nei tempi dei tempi i vesliti dei
contadini e delle contadine erano fatli lutti di stoffa battuta in casa che du-
rava, direi quasi, di generazione in generazione, ma oggi' si da la preferenza
alia cosa a buon prezzo, che si cambia come di Capriccio, e ciö non e sempre
per far piü seducenti le donne, che nei loro vecchi costumi certo erano
ancor piü belle.

Quando a giugno in valle si Lagliano i primi fieni, cantano le cicale e

i ramarri verdi e le grige lucertole che amano il sole, corrono- lungo il pie-
trame, inentre al Maloggia la tenera erba si cosparge d'innumerevoli fiori
e i cespugli di rododendri si fanno tutto rossi lungo i pendii e nei boschi
di laiici ricoprenlisi di nuovo fogliame. Finita la fienagione in valle ecco
popolarsi i maggesi ecco animarsi Isola e Maloggia e quant'altre dimore
son nelle allure. Canta la falce, le donne rivollano il fieno con moto che ha
del ballo ed e piü sano ed e piü ilare, e per i pendii sui pascoli del Co-

niune, le mucche si muovono al suono dei loro campanacci.
Belle giornate di luglio e dell'incipiente agosto! Alia testa della raccolla

accorre il «foresliero» che l'Engadina getta per ogni dove e che am-
mirante porta, o dovrebbe portare la ricchezza, non per la Bregaglia e pure
indireltamente anche per la Bregaglia. Che se il contadino e estraneo al
« foresliero », Irova e ancor maggiormenle dovrebbe trovare nellalbergalore
un ledele consumatore dei suoi prodotti. II tempo urge, il tempo preme,
questo nomade che e il Bregagliotto in estate non ha riposo. I fienili nelle
allure sono ricolmi, bisogna ritornare alia falce e scendere in valle a segare
il secondo fieno. Ma non tutti scendono, bisogna sdoppiarsi, perche il
bestimme res la legato ai pascoli ed alle stalle nelle alture. Finita anche la
seconda fienagione ecco bisogna concimare, bisogna preparare la legna per
il lungo inverno e nei frattempo siamo a setlembre. L'erba si fa scarsa su

per i monti, le fiere si avvicinano, si scaricano gli alpi.
II grande lavoro volge al suo lermine qua su, ma in valle non e ancor

tutto finito. Tornano le culle a popolar i campi e le pecore losate belano
come a primavera, il venlo giuoca nelle larghe gonne delle contadine, che

spandono il letame, e la vecchierella cava colla zappa le patate, che ha
piantate, e ne riempie i sacchi che saranno caricati nei gerli o sui carii,
tirati dal bue mansueto o dalla docile giovenca. Dovunque si sente aria d'au-
tunno maturo; i larici lungo il lago di Maloggia sono come fiamme d'oro in
un cielo profondamente bleu, e gli occhi specchi d'acqua di Biltaberga e di
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Cavlocrio rimandano l'immagine d'alberi scolorantisi ai primi geli, Ira cui
bianclieggiano le cime dei monti ricoperti da neve recente. In valle ingialli-
scono le betulle e tulle le i'oglie che tremano al vento senlono l'incalzar del
tempo. I noci sono abbacchiali, soltanto i grandi castagni nella selva tra
Laslasegna e Soglio, portano ancora gli ultimi loro frulti; ma giä qua e lä
fumano i cascinali, in cui si asseccano le castagne. Le donne coi <; cam-
pacci » ricolmi di foglia salgono e scendono alle stalle, e piü assidue degli
uomini, raccolgono lo stername per i mesi d'inverno.

Se a sera, uscendo dalla selva, uomini e donne ricurvi, sotlo il peso
del gran carico di foglia, faticosamente avanzano nel tramonto che verso
occidente s'imporpora, e se nell'ora che volge al riposo, quest'ultima fatica
del giorno si disegna sul cielo vespertino fra alberi semispogli, mentre le
campane da lungi e da vicino suonano 1'Ave, 1'animo naturalmente s'apre
alia preghiera. Finite sono le raccolte ed e finito il lavoro dei campi. Gli
armen Ii sono rilegati nelle stalle, or non v'e che il pensiero di governarli.
Le vacche ben pasciute attendono i loro vitelli, che sono il reddito vivo e

di maggiore importanza per il conladino. Dovunque si fanno le mazziglie,
s'odono i maiali grugnire e le giovenche piegano le ginocchia sotlo il colpo
della mazza. Tutle le raccolte son fatte or non resta che a godere la vita
nel riposo ben merilalo, e sono dicembre, gennaio e febbraio i mesi in
cui si balla, e di tempo in lempo si pensa a cantare e dar speltacoli. Le
assemblee comunali sbrigano le maggiori faccende, mentre il legname del
comune, lungo le strade gelate o ricoperte di neve, con facile corsa, scende
dagli alti boschi a valle. Tempo fortunato l'inverno, benche, in diversi
paesi mancali assolutamenle di sole. Le prime viole in Bregaglia spun-
tano a fine febbraio, e i bimbi festeggiano colle zampogne a tracollo nel
giorno di Calen di Marzo il principio dell'anno agricolo.

Siamo a primavera, il paslore poggiato sul suo bastone sorveglia la
gregge che pascola suH'altipiano di rimpelto ai giganti della Bondasca: i
nevai nell'ombra azzurrina si confondon quasi col bleu del cielo tant'e chiara
l'aria, tant'e fulgente il sole. L'acqua del fiumicello sallellando di cascatella
in cascatella risponde, colla sua voce argentina, al tintinnio dei campanelli
delle pecore in moto. La breva con soffio blando accarezza i fili d'erba e i
fiori, e l'aria ne tutla profumata. Beata libertä dell'uomo primilivo, che
vive delle sensazioni che la natura gli infonde direttamente. Le giornate
d'un settembre chiaro sono come le immagini rimandate da un cristallo puro,
nessuna macchia, nessun velo.

L'aria e tersa e trasparente, lutle le cose paiono come scolpite nel bronzo.
I suoni si percepiscono con limpida precisione, v'e nella contrada qualche
cosa di rigido, quasi di stupefacente, come se l'uomo fosse trasportato in un
mondo irreale. E' l'epoca della caccia alta. II Bregagliotto parte prima del-
l'alba per i monti, e in mezzo alle roccic della Bondasca, lungo i pendii
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erbosi della Margna, Jra i macigni del Gallegione, vede salire lentamenle il
sole, vede 1 astro avanzare lungo il suo percorso, sente il vento, che venuto
nel maltino da Oriente, a mezzo il giorno si comnmta in breva. E mentre
attende il camoscio, mentre insegue il capriolo, o ricerca il cervo, il suo
pensieio e tullo conquislato dalla bellezza dei monli che aina e da un inde-
linibile senso di fierezza per la maestosiia delle cose che lo circondano. I suoi
dirilli, il suo lucile e la sua liberlä, ecco la triplice fonte della sua gioia,
della sua gioia che non consisle nel cacciare, 111a nel sentirsi vivere infini-
lainente al di sopra di tutte le miserie terrene.

La neve, non molla ma gelata, ricopre i prfati del piano: le vie in pen-
denza i'anno la felicitä dei bimbi che si divertono a slit tare. E' domenica: la
campana chiama alia predica. I t'anciulli appoggiano le slitte e gli sei al
111 uro della chiesa, gli uomini e le donne vengono dalle loro dimore vesliti
a lesta. Le vecchie panche della casa di Dio, vuota d'ornamenti, sono ri-
colme. Sale la preghiera semplice e chiara verso il cielo ed e commista dai
eanti del coro. II ministro spiega la parola del Vangelo che e parola di calda
umanita, di pace e di consolazione. Fuori nella i'redda giornata d'inverno
splende un sole lepido, e nel camposanto che cinge la chiesa in i'accia ai
monti, ic generazioni morte fanno di guardia ai vivi. Dio e presente nella
parola del predicalore e nei cuori dei suoi ascoltatori. L'animo profonda-
menle protestanle del Bregagliolto alia presenza di Cristo sente la grandezza
del Creato e 1 umiltä deil'essere umano, e deponendo la sua fierezza ai piedi
del mite Consolalore, riconosce che e dovuta « Gloria solo a Dio ».

Maloggia, 5 settembre 1935.

Nota. - Le lastre (cliches) delle illustrazioni ci sono state messe gentilmente
a disposizione dal Segretariato della Ferrovia Retica e dall'Ufficio di Propaganda
dell'Ente Turistico per il Grigioni, in Coira.
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