
Cumé al S. Giüsep, in tel va la memoria, 

pieg(h)èt sul legn e ti te imagina la su 

storia. 

L’ udu fresc(h) del pesc l’impienis la 

stanza e i lucai visin. 

Pipa in buc(h)a, vert al capel, öcc atent a 

ogni culp de scupèl.  

Mèn grui c(h)é carezza quel legn, ma lé 

cuntent del tant su impegn: par al laure-

ri finit ben, cun amur e pazienza. 

Custant lé al su num, quel ne la futugra-

fia, l’era cugnusüt in Val di Giüst par la 

su generusa maestria.                              

    Dario Maini 

Stampato col contributo del ristorante “La Genzianella di Fraciscio” tel. 034350154 

A c(h)üra del Lelo  Tacuin nümar  vintases  

 

Al legnamé de Fracisc 

Rasig(h)a, piuna, ecco ades al legn le lis, 

la dicc cuntent al legnamé de Fracisc. 

A laurè nela su buteg(h)a da bun ümil 

artigian, sempar prunt a idè al valigian. 

Foto: La voce dei poveri di Don Guanella ricevuta da Egidio Scaramellini 



1 L S. Madre di Dio 

2 M Ss. Basilio e Gregorio 

3 M Ss. Nome di Gesù 

4 G 
S. Angela da Foligno       
Lüna in cal 

5 V S. Amelia 

6 S Epifania di N.S.G.C. 

7 D Battesimo di Gesù 

8 L S. Luciano 

9 M S. Marcellino di Ancona v. 

10 M S. Aldo eremita 

11 G S. Igino papa   Lüna n öva 

12 V S. Modesto        

13 S S. Ilario 

14 D S. Fulgenzio v. 

15 L S. Mauro ab. 

16 M S. Marcello I  p. 

17 M S. Antonio ab. 

18 G S. Prisca          Lüna in cres 

19 V S. Mario 

20 S S. Bastièn 

21 D S. Agnese vr.m. 

22 L Ss. Vincenzo e Anastasio 

23 M S. Clemente 

24 M S. Francesco di Sales 

25 G 
Conv. di S. Paolo Ap.     
Lüna  piena 

26 V Ss. Tito e Timoteo 

27 S S. Angela Merici vr 

28 D S. Tommaso D'Aquino 

29 L S. Costanzo 

30 M S. Martina m. 

31 M S. Giovanni Bosco 

Inverno 1994   Trussoni Maria 

Inverno 1994   Trussoni Augusto con la sua fresa. 

Sant Antuni da la barba bienc(h)a se al piof 

brì la nef brì menc(h)a. 

A jine i van in amur i g(h)at, a fevre i matt. 



1 G S. Orso d'Aosta 

2 V 
Present. di Gesù al Tempio 
La candelora 

3 S S. Biagio                Lüna in cal 

4 D S. Gilberto 

5 L S. Agata v.m. 

6 M S. Paolo Miki 

7 M S. Riccardo re   

8 G S. Giuseppina Bakita 

9 V S. Rinaldo 

10 S S. Scolastica           Lüna  növa 

11 D B. V. Maria di Lourdes 

12 L S. Melezio 

13 M S. Benigno 

14 M S. Valentino  - Le Ceneri 

15 G S. Faustino 

16 V S. Giuliana v.       Lüna in cres 

17 S Ss. 7 fondatori ordine di Maria 

18 D S. Simone   I di Quaresima 

19 L S. Mansueto 

20 M S. Giacinta 

21 M S. Eleonora 

22 G S. Margherita 

23 V S. Renzo 

24 S S. Mattia               Lüna piena 

25 D S. Cesario   II di Quaresima 

26 L S. Romeo  

27 M S. Gabriele dell'Addolorata 

28 M S. Romano ab. 

29 G S. Ilario p. 

Sopra: sciatori a Gualdera inizio anni trenta. Non ho la data precisa 

ma si può pensare pochi anni prima la seguente per il particolare 

della Casa Alpina S. Luigi: quella sotto è completa di chiesetta. Foto 

ricevuta da Guanella Fabrizio. Sotto: altri sciatori, sempre a Gualde-

ra, ma datata 1938. Si nota che i bambini locali aiutano gli sciatori a 

calzare gli sci.  Foto ricevuta da Egidio Scaramellini.  

Durante il periodo fascista si sono svolte tra Mottala e Gualdera 

parecchie esercitazioni militari di addestramento allo sci e anche 

numerose competizioni. Lo sci appena arrivato non si divideva co-

me adesso in numerose discipline, ma era un tutt’uno: salto, disce-

sa, fondo ecc…                                                                                                                       

Dopo gli anni trenta lo sci prese una lenta e costante espansione 

anche in Valle Spluga: specialmente a Madesimo e Motta, ma an-

che a Fraciscio, negli anni sessanta fu costruito uno skilift  veso i 

“Pradèsc. (Tra Tritec e a destra della casa dei Moro).  Nel 1978 en-

trò in funzione un nuovo skilift Fraciscio Soste con un ottimo suc-

cesso. Rimase in  attività fino al 2004.                                            

C(h)i se marida mè, al farà mai carnevè. 

Femna ala fenestra, g(h)at nela menestra. 

A San Bias al g(h)è pias la nef. (spes al fioc(h)a. 

Tri asan e un ignurant i fan quatar besc. 



1 V S. Albino 

2 S S. Basileo 

3 D 
S. Tiziano    III di Quaresima      
Lüna in cal 

4 L S. Casimiro 

5 M S. Adriano  II di Quaresima 

6 M S. Giordano 

7 G Ss. Perpetua e Felicita 

8 V S. Giovanni di Dio 

9 S S. Francesca Rom.  

10 D 
S. Simplicio IV di Quaresima                            
Lüna növa 

11 L S. Costantino 

12 M S. Massimiliano 

13 M S. Patrizia 

14 G S. Matilde regina 

15 V S. Luisa de Marill. 

16 S S. Eriberto v. 

17 D 
S. Patrizio v.  V di Quares.                    
Lüna in cres 

18 L S. Cirillo v. dott. 

19 M S. Giuseppe       Festa del papà 

20 M S. Alessandra  Equinozio di primavera 

21 G S. Benedetto 

22 V S. Lea 

23 S S. Turibio 

24 D Le Palme 

25 L 
Annunciazione del Signore                 
Lüna piena 

26 M S. Emanuele 

27 M S. Augusto 

28 G Santo -  Ultima cena di Gesù 

29 V Santo - Passione e Morte di 

30 S Santo - Gesù nel sepolcro 

31 D Pasqua di Risurrezione 

Sopra: Trussoni Salvatore ( sacrista) la moglie Guanella Elisa-

betta e la piccola Barbara. (unione di due foto) 

LA NOSA JENT 

A lato: Trussoni Paolo e la moglie Della Morte Lucia con 

il piccolo Elia fotografati in Angeloga. Paolo ha gestito 

parecchi anni il primo rifugio (privato) in Angeloga. 



1 L Dell'Angelo 

2 M S. Francesco da Paola    Lüna in cal 

3 M S. Riccardo 

4 G S. Isidoro 

5 V S. Vincenzo 

6 S S. Guglielmo 

7 D In Albis 

8 L 
Annunciazione del Signore              
Lüna növa 

9 M S. Maria Cleofe 

10 M S. Maddalena di Canossa 

11 G S. Stanislao 

12 V S. Giulio papa 

13 S S. Martino papa 

14 D S. Abbondio 

15 L S. Damiano                    Lüna in cres 

16 M S. Bernadette Soubirous 

17 M S. Innocenzo 

18 G S. Galdino 

19 V S. Leone 

20 S S. Adalgisa 

21 D S. Silvio 

22 L S. Caio 

23 M S. Giorgio 

24 M S. Fedele                         Lüna piena 

25 G S. Marco ev.  Anniv. della Liberazione 

26 V S. Cleto 

27 S S. Zita 

28 D S. Valeria 

29 L S. Caterina da Siena 

30 M S. Pio V papa 

Cartolina col Pizzo Stella e l’alpe Angeloga fotografata a fine 

luglio 1950 e spedita nel 1951. Da notare il timbro sul retro, 

residuo delle norme fasciste che avevano proibito le parole 

straniere, per cui Club era diventato Centro e per conse-

guenza Alpino era diventato Alpinistico. C’era già il nuovo 

timbro del CAI, ma spesso veniva usato ancora quello vec-

chio. (Se bat via gnent!). Si nota anche l’inesattezza dell’alti-

tudine riportata dal timbro, m. 2145, mentre è giusta sulla 

cartolina.                    (Cartolina di Egidio Scaramellini) 

Rifugio Angeloga, inizio anni cinquanta.  Foto di Trussoni Enrico 

Un po de dialet 

Nasüc(h)èt: raffreddato Mustazzun: schiaffo  Büz: capricci  Scig(h)è: abbagliare     Sbarling(h)è: spalancare           

Futa: rabbia  Tapascin: piccolino Cadreg(h)òt: sgabello per bambini   Crüzzi: fastidi    Snora: darsi arie                                      

Fè la lisiva: lavare le lenzuola con la cenere. Sbrinza: una spolverata Tufè: annusare, sentire gli odori Smurzèda: 

spruzzata di latte che si ottiene durante la mungitura a mano. Bregagnun: piccolo uragano, tormenta. Si può usare anche: Urizi 



1 M 
S. Giuseppe art. festa del lavoro                
Ultimo quarto 

2 G S. Cesare 

3 V Ss. Filippo e Giacomo app. 

4 S S. Floriano 

5 D S. Pellegrino 

6 L S. Giuditta 

7 M S. Flavia e Flavio 

8 M S. Vittore              Luna nuova 

9 G S. Gregorio 

10 V S. Alfio 

11 S S. Ignazio 

12 D Ascensione di N.S.G.C. 

13 L B.V.Maria di Fatima  S. Emma 

14 M S. Mattia apost.  Festa della Mamma 

15 M S. Torquato         Primo quarto 

16 G S. Ubaldo 

17 V S. Pasquale 

18 S S. Felice da Cantalice fr. 

19 D Pentecoste 

20 L S. Bernardino da Siena  

21 M S. Vittorio 

22 M S. Rita da Cascia 

23 G S. Desiderio          Luna piena 

24 V B.V.Maria Ausiliatrice 

25 S S.Beda 

26 D Ss. Trinità 

27 L S. Federico v. 

28 M S. Giusto 

29 M S. Paolo VI 

30 G S. Ferdinando     Ulimo quarto 

31 V 
Visitazione  della B.V.M ad  
Elisabetta 

La Madonna d’Europa di Motta. Voluta da don Luigi Re e realizzata 

nel 1957 da Casagrande che sbalzò la Madonna in rame. Fu monta-

ta nel 1958 sulla serenissima “là dove sorge il sole”. 

Poi la statua alta 14 mt risultava troppo scura 

e don Luigi Re decise di indorarla. Fu inaugura-

ta da Mons. Felice Bonomini, vescovo di Como 

e successivamente da S.E. Cardinal Montini. 

Cartoline d’epoca di Francoli Alessandra 



1 S S. Giustino martire 

2 D Corpus Domini   Festa della Reppublica 

3 L S. Carlo 

4 M S. Quirino v 

5 M S. Bonifacio 

6 G S. Norberto v.                   Luna Nuova 

7 V S. Roberto v. 

8 S S. Medardo v. 

9 D S. Primo 

10 L S. Diana 

11 M S. Barnaba 

12 M S. Guido 

13 G S. Antonio di Padova 

14 V S. Eliseo                          Primo quarto 

15 S S. Germana 

16 D S. Aureliano 

17 L S. Adolfo 

18 M S. Marina 

19 M S. Gervasio 

20 G S. Ettore 

21 V S. Luigi Gonzaga   Solstizio d'estate 

22 S S. Paolino da Nola             Luna piena 

23 D S. Lanfranco v. 

24 L Nat. Di San Giovanni Battista 

25 M S. Guglielmo ab. 

26 M S. Vigilio v.m. 

27 G S. Cirillo d'Alessandria 

28 V S. Ada                             Ultimo quarto 

29 S Ss. Pietro e Paolo 

30 D Ss. Protomartiri Romani 

Trussoni Simeone (falegname) e Levi Eugenia. ( al cüntava sü 

c(h)e lü l’era un brau legnamé, ma al Custant ( in cupertina) 

l’era püse brau de lü. La modestia! 

Sotto: Trussoni Guglielmo (fratello di Simeone) e Paggi Anna 

fotografati a Navedano (Co) dove è  emigrato. 

LA NOSA JENT 

Al piof de S. Quirin al porta salüt pèn e vin. 

Se a S. Pedar al g(h)è a mò nef sü int’ ti scim al rent segür 

la campègna; (quant se delengua la nef la porta acqua in 

pianüra) senü se resta süc, poc(h)a erba e poc(h) fen. 

Bun legnamé al fè poc(h) büscai. 



1 L S. Domiziano 

2 M S. Ottone 

3 M S. Tommaso ap 

4 G S. Rossella 

5 V S. Antonio Maria Zaccaria  

6 S 
S. Maria Goretti            
Lüna növa 

7 D Ss. Claudio e Gioconda 

8 L S. Priscilla 

9 M S. Veronica Giuliani 

10 M S. Silvana 

11 G S. Fabrizio 

12 V S. Fortunato m. 

13 S S. Enrico imp. 

14 D 
S. Camillo de Lellis           
Lüna in cres 

15 L S. Bonaventura 

16 M N. Signora del Carmelo 

17 M S. Alessio 

18 G S. Federico 

19 V S. Epafra 

20 S S. Elia profeta 

21 D S. Simeone    Lüna piena 

22 L S. Maria Maddalena 

23 M S. Brigida da Svezia 

24 M S. Cristina 

25 G S. Giacomo ap. 

26 V Ss. Anna e Gioacchino 

27 S S. Aurelio 

28 D S. Nazario     Lüna in cal 

29 L S. Marta 

30 M S. Pietro Crisologo 

31 M S. Ignazio di Loyola 

Belle donne del passato 

Vesti de lèna al tegn la pèl sèna. 

C(h)i nas bela la nas maridèda 

La femna u la fè la c(h)è, u la desfa. 

Trussoni Angela in Montanaro produttrice di grappa in provincia di 

Cuneo con le figlie, fotografate a Fraciscio. 

Florinda Castelletti fotografata a Gualdera 



1 G S. Alfonso 

2 V S. Maria degli Angeli 

3 S S. Lidia 

4 D S. Nicodemo    Lüna növa 

5 L S. Maria della Neve 

6 M Trasfigurazione di N.S.G.C. 

7 M S. Gaetano da Thiene 

8 G S. Domenico 

9 V S. Fermo 

10 S S. Lorenzo 

11 D S. Chiara di Assisi 

12 L S. Giuliano      Lüna in cres 

13 M S. Ippolito 

14 M S. Alfredo 

15 G Assunzione Beata V. Maria 

16 V S. Roc(h) 

17 S S. Giacinto 

18 D S. Elena 

19 L S. Italo               Lüna piena 

20 M S. Bernardo 

21 M S. Pio X p. 

22 G B.V. Maria Regina 

23 V S. Rosa da Lima 

24 S S. Bartolomeo 

25 D S. Ludovico re 

26 L S. Alessandro   Lüna in cal 

27 M S. Monica 

28 M S. Agostino 

29 G Martirio di S. Giovanni Batt. 

30 V S. Faustina 

31 S S.Aristide 

Gli abitanti di Fraciscio ai tempi del fondatore dei Guanelliani avevano 

vita dura, povera, spesso pericolosa. A quell’altezza, 1350 mt, due sono 

le fonti di sostentamento: la pastorizia e l’agricoltura. L’una e l’altra 

non permettono grande varietà e più che altrove si è esposti alle cata-

strofi naturali, alle epidemie e alle carestie. Sono piuttosto ristretti i 

margini d’intervento umano per difendere o prevenire questi beni di 

natura. L’agricoltura: i campi esigono molta fatica e la produzione è 

davvero esigua, sia per la quantità che per la qualità. L’estensione mag-

giore dei terreni va lasciata ai pascoli.                                                                                    

La pastorizia: costituita dai greggi e dagli armenti, da cui i montanari 

ricavano il latte, il burro, le diverse qualità di formaggio e, ma soltanto 

con molta parsimonia, la carne. I capretti e gli agnelli servivano più co-

me merce di scambio che come immediata fonte di cibo. La fantasia 

poi, sollecitata dal bisogno, suggeriva altre forme di risorse: ci si indu-

striava di procurarsi qualche somma di denaro con la raccolta della 

legna nei boschi, con l’emigrazione stagionale per cui gli uomini scen-

devano a valle e si spingevano anche lontano per lavorazioni di distille-

rie, di artigianato. Buona fonte di benessere non solo per il resto della 

valle, ma anche per alcuni di Fraciscio era il commercio lungo la via 

dello Spluga: < .allora Campodolcino e tuta la Valle di San Giacomo, 

stazioni di transito, godevano una floridezza economica il cui ricordo, 

secondo dice il poeta, torna ora in amarezza.> <C’erano molte relazioni di lavoro  e di commercio tra le due valli 

(Val San Giacomo e Val del Reno): fino alla rivoluzione francese si era sotto lo stesso regime grigionese: nel dialetto 

vi son tracce di romancio…>. La povertà di risorse comportava naturalmente molta semplicità. I bisogni si cercava di 

limitarli all’essenziale. Fin da piccoli ci si educava ad essere lieti di poco e a risparmiare su quanto si poteva: sul de-

naro sempre poco, sul cibo, sui vestiti, sulla luce delle candele… . < Come si è detto addietro, allora si lavorava e si 

scriveva alla luce fiocca d’un lumicino, si trovava bastevole un pasto frugale e si viveva beatamente sicuri dell’amor 

di Dio ed del prossimo>.                                                                                                       (al cuntinua in setembar) 

Angolo di Fraciscio anni trenta: al Tabac(h)in     foto di Alessandra Francoli 



1 D S. Egidio ab. 

2 L S. Elpidio v. 

3 M 
S. Gregorio Magno                         
Lüna növa 

4 M S. Rosalia 

5 G S. Teresa di Calcutta 

6 V S. Umberto 

7 S S. Regina di Alise 

8 D Natività B. V. Maria 

9 L S. Sergio papa 

10 M S. Nicola da Tolentino 

11 M S. Diomede      Lüna in cres 

12 G SS. Nome di Maria 

13 V S. Maurilio 

14 S Esaltazione S. Croce 

15 D B. V. Maria Addolorata 

16 L S. Cornelio 

17 M S. Roberto 

18 M S. Sofia             Lüna piena 

19 G S. Gennaro v. m. 

20 V SS. Martiri Coreani 

21 S S. Matteo ap. 

22 D S. Maurizio Equinozio d'autunno 

23 L S. Pio da Pietralcina   

24 M S. Pacifico         Lüna in cal 

25 M S. Aurelia 

26 G Ss. Cosma e Damiano 

27 V S. Vincenzo De' Paoli 

28 S S. Venceslao m 

29 D Ss. Mich. Raff. Gab. Arcang. 

30 L S. Girolamo 

     E tuttavia c’era tanta pace e gioia nel cuore. Si, molto lavoro; una 

delle note più costanti nella vita dei montanari era la fatica. Ben poche 

cose venivano gratuite dalla montagna; occorreva conquistarsi quasi 

tutto, dal filo d’erba  alla castagna, al pezzo di formaggio. Ma proprio 

questo stile di vita lineare e semplice nelle sue esigenze dava un senso 

di libertà e persino di esuberanza nel cuore.  Tanto più che alla base di 

tutto vi era un potente spirito di fede, capace di aprire splendori nuovi 

di sapienza e di senso delle cose piccole e grandi, sugli eventi, sul pre-

sente e sul futuro. Una fede che in fondo suscitava un vivo senso di 

ottimismo:                                                                                                            

<Il montanaro in accostarsi ad un globo di polenta fumante scherza con 

dire: è povero il nostro cibo, ma non è poco, Eccolo l’intingolo sempre 

gustoso: il buon appetito! Castagne e patate sono il nostro cibo; il mi-

glio e orzo il nostro riso. Mangiamo due volte nel dì, e per ogni volta 

abbastanza. I nostri volti rifioriscono, e le gote si tingono in color rosa, 

usando il latte come nostra unica bevanda. Quest’aria he assorbiamo 

val cento manicaretti; e questi petti ruvidi digeriscono, in una, dieci de-

sinari accumulati.—In dire, si fa uno scoppio giocando di applauso>.                                    

Tratto da: I tempi e la vita di Don Guanella    Centro studi Guanelliani                                    

Angolo di Fraciscio anni trenta    foto di Alessandra Francoli 

Pruverbi:      Ogni sant al vö la su candela.           Al san Giüst, c(h) l’era giüst, al g(h)è manc(h)ava un dit.  (l’esist brì una 

persuna perfèta)                          Al sbaglia al prevat sü l’ultè e al cuntadin a arèè.                    Spüda brì in ciel c(h)e pö al te turna 

in fescia.       Al scent par scent  gnenc(h)a al papa lé cuntent.                    Al cumènda püsé la serva del prèvat c(h)è la femna del 

sindac(h)                  Al diss la frè ala badesa: senza franc(h) se po' brì di mesa.         (par nient gnenc(h)a  al guersc al chènta)                          

Al prumét püse furmai c(h)e pèn.          ( al se vènta de virtü c(h)e al  g(h)a brì )                        Se mai trop vecc  par imparè.                                                                   



1 M S. Teresa del Bambin Gesù 

2 M 
Ss. Angeli custodi                 
Lüna növa                                                  

3 G S. Gerardo abate 

4 V S. Francesco di Assisi 

5 S S. Maria Faustina Kowalska 

6 D S. Bruno ab. 

7 L Nostra Signora del Rosario 

8 M S. Pelagia 

9 M S. Ferruccio 

10 G 
N. Signora di Gallivaggio      
Lüna in cres 

11 V S. Giovanni XXIII 

12 S S. Serafino 

13 D S. Edoardo re 

14 L S. Callisto I p. 

15 M S. Teresa d'Avila 

16 M S. Edvige 

17 G S. Rodolfo        Lüna piena 

18 V S. Luca ev. 

19 S S. Laura 

20 D S. Irene 

21 L S. Orsola 

22 M S. Giovanni Paolo II 

23 M S. Giov. da Capestrano 

24 G 
S. Luigi Guanella              
Lüna in cal 

25 V Ss. Crisanto e Daria 

26 S S. Evaristo papa 

27 D S.Fiorenzo 

28 L S. Simone 

29 M S. Narciso 

30 M S. Germano v 

31 G S. Lucilla 

In questa bella foto ricevuta da Volpi Emanuele (inizio anni sessanta del secolo 

scorso) scattata durante la processione dell’allora Beato Luigi Guanella, si nota 

in particolare che al posto dell’alimentari Trussoni c’era uno stallone adibito 

nella parte superiore a fienile e a garage.  Si nota anche che l’antica trattoria 

Trussoni con annesso l’ alimentari era ancora in funzione. Come si vede bene 

dal particolare sotto. 

Trattoria 

Alimentari Crai 
Trattoria 

Nef c(h)è se ferma sü la piènta a na ciama amò tanta.                                    Bèl temp e brüt temp, i podan brì durè tüt al temp 

Quant i niul i fan la lèna, al piuvarà entro la selmèna.                                      La nef alà mai maèda al lüf 

Quant al gal al al chènta fora de l’ura, al bel temp al va in malura                Nef in muntagna, frecc in campagna 



1 V Tutti i Santi       Lüna növa 

2 S Comm. Defunti 

3 D S. Silvia 

4 L S. Carlo Borromeo 

5 M S. Guido Maria Conforti 

6 M S. Leonardo 

7 G S. Ernesto 

8 V S. Goffredo 

9 S S. Oreste        Lüna in cres 

10 D S. Leone Magno p. 

11 L S. Martino 

12 M S. Renato m 

13 M S. Diego 

14 G S. Nicola Tavellic' 

15 V S. Arturo          Lüna piena 

16 S S. Margherita 

17 D S. Elisabetta d'Ungheria 

18 L S. Oddone 

19 M S. Fausto 

20 M S. Ottavio 

21 G Pres. B. V. Maria al tempio 

22 V S. Cecilia 

23 S S. Clemente papa                  

24 D Cristo Rè - S. Flora 

25 L S. Caterina da Alessandria 

26 M S. Delfina 

27 M S. Virgilio v. 

28 G S. Caterina Labourè 

29 V Tutti i Santi Francescani  

30 S S. Andrea ap. 

Uno dei momenti più pericolosi era il trasporto del fieno dagli altipiani 

dell’Angeloga giù fino a Fraciscio. Diverse famiglie avevano dei pascoli 

lassù oltre quota duemila metri. Quando l’erba era giunta a giusta ma-

turazione, era il tempo della mietitura. Seguiva l’esposizione al sole e 

quindi la raccolta e la sistemazione ad arte. Il momento delicato era il 

trasporto a valle. Due le alternative: i gerli o le slitte. Si preferiva atten-

dere la neve per caricare le grandi slitte, facendole scivolare dall’Ange-

loga lungo il torrente Rabbiosa, tutto ricoperto di neve,  fino al paese.         

Era un impresa che non si poteva compiere da soli. Alla solidarietà tra 

gli uomini che andavano all’Alpe, corrispondeva un altro tipo di comu-

nione non meno significativa: suonavano le campane all’ora in cui avve-

niva la discesa delle slitte sui fianchi della montagna; le donne e i bam-

bini si radunavano in chiesa a pregare. Si può intuire quanta forza di 

unità si sprigionasse da tali momenti di rischio condiviso in cor unum et 

anima una.                                          (da: I tempi e la vita di Don Guanella) 

                Modi de dì: Fè San Martin:       

Trasluchè. Infatti a S. Martin i scadevan i 

ficc agricui e quindi in qui dì al capitava de 

dué cambiè c(h)è, c(h)èmp e padrun, tra-

slucando. ( püsè roba del bas!) 



1 D 
S. Eligio     I Avvento          
Lüna növa 

2 L S. Bibiana 

3 M S. Francesco Saverio 

4 M S. Barbara 

5 G S. Giulio  

6 V S. Nicola 

7 S S. Ambrogio           

8 D 
Immacolata Concezione              
II Avvento           Lüna in cres 

9 L S. Siro 

10 M B. V. Maria di Loreto 

11 M S. Damaso papa  

12 G B.M.V di Guadalupe 

13 V S. Lucia 

14 S S. Pompeo 

15 D 
S. Valeriano   III Avvento            
Lüna piena 

16 L S. Albina  

17 M S. Lazzaro 

18 M S. Graziano v.  

19 G S. Dario  

20 V S. Liberato  

21 S 
S. Pietro Canisio            
Solstizio d'inverno 

22 D 
S. Francesca  IV Avvento      
Lüna in cal 

23 L S. Vittoria 

24 M S. Delfino 

25 M Natal del Bambin 

26 G S. Stèfan 

27 V S. Giovanni apostolo 

28 S Ss. Innocenti Martiri 

29 D S. Tommaso Beckett v. m. 

30 L S. Eugenio     Lüna növa 

31 M S. Silvestro I p. 

La gioia del Natal       La gioia del Natal la se infila sü par i sc^al, la pizza i presèpi e i pin e i öcc de tüci i fiulin.  Pöö 

la va sü i lobi a tac(h)è i festun, la slita giù inti strèt, a illuminè vedrin e cuntrèd. Pöö la cur vers la gesa, indué una 

campana la specia da dì tüt de un fièè; ale nasüt al Bambin.                                                 

Presèpi del dümiladü nela nosa gesa. 


