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Isidoro Pinana

Raccolta di castagne sul Monte Ceneri

«Na al Moscendro» significava per i verzaschesi dell'alta valle andare a

raccogliere castagne sul Ceneri e nelle selve limitrofe digradanti verso
Rivera. Il proprietario d'una selva concedeva a un gruppo famigliare o
di circostanza - i uomo, donne, ragazzi - la raccolta delle sue castagne
avocandosi la metà del ricavato e dando loro alloggio in qualche cascina

sul posto: contratto bonale lealmente rispettato. Questo avveniva soprat-
tutto dopo la costruzione della carreggiabile in valle, compiuta verso il
1875, che facilito il trasporto del raccolto. Anche in valle c'erano allora
tanti castagni, ma l'altitudine comprometteva il raccolto nelle annate
inclementi: tuttavia fino a Gerra esisteva qualche essiccatoio (gra).

La trasferta si compiva anche di notte, a piedi o sul carro di qualche
valligiano che, avendo « colonizzato » terreni al piano, disponeva di carro
e cavallo o mulo per i trasporti. Qualche vestito in caso di pioggia,
formaggio, burro, poche altre cibarie formavano il bagaglio. Da Gordola
si attraversava il piano, prima della costruzione del ponte di Quartino
passando il Ticino su di un traghetto (navett). Poi la ripida salita del
«Moscendrino». Nonostante qualche fermata qua e là nelle osterie a

rifocillarsi, i verzaschesi non giungevano certo freschi a destinazione ;

ma pure intraprendevano senza indugi il loro lavoro.

Donne e ragazzi si annodavano alla vita un'apposita grande tasca (el

corlariöö') e via a «catâ sü, pend la i crodèll», raccogliere, tirar insieme le

castagne cadute da sole, rimuovendo foglie e ricci con l'aiuto d'un legno
piegato a molla, detto «gtova»2. Curvi da mattina a sera, scaricavano le
tasche nelle gerle, portate poi a scaricare nell'essiccatoio.

L'uomo invece abbacchiava (s'côd) con la «pertiga» i ricci di certi alberi
restii a dare spontaneamente i loro frutti. Non usava scale per salire

sull'albero, ma si armava di due falci appuntite che piantava alternativa-
mente nel tronco, e cosi si arrampicava fino ai rami che gli consentivano
di lavorare. I ricci raccolti in mucchio (ariscêria) erano lasciati per alcuni

giorni a macerare; poi li si schiacciava ad uno ad uno col piede (spisciâ)

per farne schizzar fuori i frutti.

Il gruppo si riuniva per i pasti consistenti, oltre aile poche provviste
portate da casa, in castagne preparate con qualche variante: bruciate

1 Letteralm. «tasca che si appendeva al colloD. [N.d.R.|
2 La voce è ricondotta da REW 3790 al got. globa (gegabelte Stange< ; cfr. G. Bertoni,
Klnba, Tubrucus ed altre note etimologiche alto-italiane, estr. dagli Atti e Memorie della R.
Depntatgone di Storia Patria per le Provincie Modenesi. Serie V, vol. X (1916) p. 3-iz,
anche con mat. fotografico. [N.d.R.]
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(brasc), lessate con la buccia ferüü) o senza (spelechign), ecc. Finita la
raccolta di prima mano, era libero a tutti di andare «a ritspd», quasi a

<raspare> raccogliendo le ultime castagne; c'era chi andava solo per
questo.

Alberi e frutti si distinguevano in diverse varietà: torciôm, lüign, Verdes;

rari i marroni. Le castagne di arisceria, più conservabili, erano riservate

per il consumo diretto; le crodèll finivano sull'essiccatoio (er gra), quasi

una graticola di bastoni di legno. Sotto questa massa di parecchi quintali
veniva acceso il fuoco, poi gli uomini provvedevano a rimuovere il
tutto ogni tanto, attizzando il fuoco giorno e notte, e procacciando la

legna. L'operazione occupava una settimana ed era seguita dalla battitura
e dalla vagliatura. Le castagne erano gettate, alcune palate alla volta, in
un grande sacco ; la parte superiore veniva impugnata a due mani, e cosi

la parte piena era sbattuta ripetutamente contro un ceppo per far di-

rompere le bucce (roll) e le pellicole (sgéi [%èi]). La separazione délia pula
dal frutto era fatta col vaglio per il grano. In grandi sacchi «da mösg

[mödß» letteralmente <da moggio>, su carri o per ferrovia fino a Gordola,
il raccolto iniziava il suo viaggio per l'Alta Verzasca.

La massaia riponeva le castagne secche negli scomparti (strincïoss) dei

cassoni, accanto alle tele di canapa. Ogni tanto ne cucinava un bel paiolo
da mangiare, raffreddate, col latte, mentre con il sugo délia cottura e

farina di segale tostata impastava una ghiottoneria per i ragazzi (crisciôm).

Altra leccornia era la farina dolce di castagne. Dalla scorta delle castagne
secche attingeva poi la mattina di Natale per distribuirne a manciate alla

frotta di ragazzi che passavano di casa in casa per la tradizionale raccolta
delle «berott» (cfr. VSI 2.217). Nd al Moscendro andè in disuso tra il 1925

e il 1930, come pure la tradizione natalizia, cost come del resto la distri-
buzione del pane dopo il funerale e quella di sale o zucchero nell'anni-
versario di un decesso.
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