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 ZA K O N SK A  Z A ŠČ IT A  SLO V EN C EV  V IT A L IJI

Socialisti vložili v poslanski 
zbornici svoj zakonski osnutek

Prejšnji teden so socialistični po 
slanci vložili svoj zakonski osnutek 
za zaščito Slovencev v Italiji v poslan
ski zbornici. Osnutek z nazivom «P o
sebne zaščitne norme za slovensko je 
zikovno skupino v tržaški, videmski 
in goriški pokrajin i»  so podpisali 
Renzulli, De Michelis, A ndò, Breda, 
Artioli in De Carli.

Vest, da je  PSI vložila svoj zakon
ski osnutek za zaščito slovenske sku
pnosti v Italiji, je deželni ta jn ik  Sa
ro  uradno  dal v četrtek 18. feb ruar
ja  v Vidmu na srečanju z delegacijo 
Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije, ki jo  je  vodil njen predsed
nik Jože Smole.

Zakonski osnutek se sklicuje na ti
stega, ki ga je  v prejšnji m andatni do
bi vložil poslanec Fortuna. Obsega 20 
členov in že v prvem določa, da je na 
več jezikovnem  področju  v tržaški, 
goriški in videmski pokrajini sloven
ski jezik parificiran italijanskem u, ki 
je uradni jezik. Predvideva dalje, da 
bo teritorji na katerem  bo zakon vel
jal določen z dekretom  predsednika 
vlade po posvetovanju z deželnim od
borom . V zakonskem  predlogu PSI 
se predvideva postopno  uvajanje 
pouka slovenščine v videmski po k ra
jini. Več členov obravnava vprašan
je podpore kulturnim  in drugim usta
novam, posebni členi obravnavajo  
tudi socialno in gospodarsko zaščito. 
Za izvajanje zakona je  pri predsed
stvu vlade predvidena posebna po 
svetovalna kom isija, sestavljena iz 
devetih članov, štiri od teh naj bi bi
li predstavniki slovenske jezikovne 
skupnosti.
_ Dejstvo, da so tudi socialisti vlo- 
z'li svoj zakonski osnutek bo prispe
valo k temu, da se postopek za uza
konitev pravic Slovencev pospeši. 
Novost, je da v primerjavi s prejšnjo 
mandatno dobo je bil zakon vložen

v poslanski zbornici. Doslej je  veljal 
dogovor, da sta razpravi o zakonu za 
jezikovne skupine in slovensko m anj
šino potekali ločeno, za prve v p o 
slanski zbornici, za drugo v Senatu. 
In zdaj? Poslanec Renzulli je  v izja
vi dopisniku Prim orskega dnevnika 
v Rim u dejal, da ne bo to  predstavi
lo nobene ovire, temveč je  to  lahko 
sam o spodbuda, da se čim prej najde 
skupen jezik. «Senat — je med d ru 
gim dejal Renzulli — , kjer je naša 
s tranka nadvse odprta  za reševanje 
tega problem a, naj kar začne z de
lom, da bo razprava o globalni zaščiti 
lahko prišla čimprej v pretres poslan
ske zbornice. V tem trenutku  ni bi
stveno — je dodal Renzulli — , kaj se 
dogaja s tem  v zvezi v parlam entu. 
Bistveno je , da izven parlam entarnih 
dvoran najdem o tudi na deželni rav
ni skupen jezik in izoblikujemo enot
na stališča».

Srečanje 
med SZDL in PSI 

v Vidmu
V četrtek 18. feb ruarja  sta se sre

čali v Vidmu delegaciji Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, ki 
jo  je  vodil njen predsednik Jože Smo
le in socialistične stranke Italije, ki ji 
je  načeloval deželni ta jn ik  Ferruccio 
Saro.

V središču pozornosti je bilo dosti 
vprašanj. Vendar so bile glavne teme 
razgovorov zaščita slovenske m an j
šine, sodelovanje na gospodarskem  
področju  in skupna vlaganja. Sledn
ji vprašanji so še posebej poglobili v 
popoldanskem delu srečanja, ki je bi
lo na gospodarski zbornici ob prisot
nosti zainteresiranih operaterjev. V 
delegaciji deželnega PSI so bili tudi 
nekateri slovenski socialisti.

V N E D IE L JO  V P O D U T A N I

Lepe biele m aškere iz Rezije

pina iz Rezije. T akuo , de je  lietošnje 
pustovanjzajelo zaries vas obm ejni 
pas Furlanije , kot so si želeli o rgani
zatorji, ki so bili lietos:odbor za praz
novanja iz P odutane, občina Svet 
L ienart, P ro  loco iz Špietra, G orska 
skupnost Nadiških dolin, občina 
Špietar, P ok ra jina  Videm, Turistič
na ustanova an skupina m ladih iz 
M ažeruol, ki so tisti, ki so dal inicia
tivo za tuole pustovanje.

An glih skupina iz M ažeruol je na 
igrišču zaključila, takuo  ki čje trad i
cija, pust. Ko so se vse skupine zbrale 
na igrišču, so se narpriet nastavjale 
številnim fotografom . V vsaki skupi
ni, al pa m alom anj, je biu godac, je 
odm ievala m uzika an petje. Narvič 
ljudi ko po navadi pa se je zbieralo 
okuole skupine iz Rezije, pa ne sa- 
m uo za si ogledat od blizu n jih  bo-

beri na str. 8

P R O F. SAM O  P A H O R  JE  BIU O B SO JEN

zaščitni zakon za Slovence
Quella torta 

fa gola a troppiPotrieben je
. Profesor Samo P ahor je biu obso
jen na pet miescu zapora pogojno, an 
ker ni imeu obednega duga s pravico 

ga h itro  po procesu izpustili iz 
'ržaškega paražona. O bsodba se na 
napiše v kazenski list - so odločili 
sodniki -, kar bi m u lahko škodova- 
0 Pri njega službi. P lačati m ora sod- 

ae s tro š k e  an  tu d i šk o d o  
nrabinjerju , ki naj bi ga na pošti 

udaru.
Takuo, ki že vesta, je biu profesor 

am o Pahor aretiran an obsojen zak 
Je teu plačat avtom obilsko takso z 
o razcem izpolnjenim  v slovenskem 
lz'ku. Želeu je  uživat njega pravico 
nucat slovienski izik v javnosti in o 
nJega nam ienu je  biu obvestiu s pi- 
srnam an puošto. Ker je  vse tuole teu 
Poviedat pred okencam  puošte so 
Poklicali organe javne varnosti an ga 

i o oduliekli proč. Začelo se je  po- 
ls anie - Potle so taržaškega p ro fe
t a  aretirali an ga peljali v zapor.

obsodbi je  bluo napisano, 
k Je m otu delovanje javne služ- 

e - puošte, zak se je uperju organom 
Javne varnosti an adnega je  tudi uda
ru. Zanimivo je, de na procesu, ki ga 

Poslušalo veliko število ljudi, Slo- 
encev, so p ro f. P aho rju  priznali 

_ ^ ! co’ da govori po slovensko an 
lcal' tolm ača, tradu to rja . Še buj

Prof. Sam o Pahor za rešetkam i

zanim ivo je , da so sodniki izbrisali 
prvo obsodbo, tisto, kjer se pravi, de 
je  m otu norm alno delovanje puošte 
an so mu sodili le za druge dvie. Lah
ko človek se zatuo vpraša, zaki so 
poklicali organe javne varnosti an teli 
zaki so ga uliekli proč, če ni prof. P a
hor m otu dielo puošte. An če reči so 
takuo  šle, če se je  P ahor uperju je 
tuole kaznivo dejanje?

O reakcijah vse slovenske skupno
sti, o m anifestacijah po tržaških uli
cah študentov in m ladine smo že 
pisali. Jasno  je , da so vsi občutili kot 
veliko krivico, kar se je  prof. P aho r

ju  zgodilo. Jasno  je  tudi vsem bluo, 
de do takih  hudih an težkih stvari 
lahko pride prav  zavuoj tega, ker ni

so pravice slovenske narodnostne 
skupnosti v Italiji uzakonjene, da ni 
še zaščitnega zakona, ki bi jasno 
opredeliu pravice Slovencev in ne bi

dopuščau vič m ožnosti, de se različ
no interpretirajo  ali pa om ejujejo (li- 
m itajo) tiste pravice, ki so priznane 
an jasno napisane v m ednarodnih do
kum entih, kot se gaja zadnje cajte, 
ko Dežela na sprejem a vič prošnji, 
napisanih v slovenskem iziku.

La cosiddetta legge sulle aree di 
confine è una to rta  che fa decisamen
te gola a molti. Il perchè è presto det
to: prevede una som m a di 2000 
miliardi da “ spendere” in 10 anni. E 
così la fascia confinaria della nostra 
regione che doveva essere la destina
ta ria , in origine, del provvedim ento 
si allarga sem pre più. Se prevarrà 
l’attuale orientam ento della vicina re
gione Veneto - da dove vengono m i
nacce a boicottare la legge da parte 
di tu tti i parlam entari eletti in quella 
regione - “ l’area di confine”  abbrac
cerà anche una larga parte  del Vene
to ,  c o m p re n d e n d o  o ltre  a lla  
provincia di Belluno anche una p ar
te di Venezia e Treviso, tu tta  l’area 
che confina cioè con la nostra 
regione.

Val la pena di ricordare che la p ri
m a proposta sullo sviluppo econom i
co e la cooperazione di confine è stata 
p resen tata dal partito  com unista già 
nel 1985 a cui è seguita a ruo ta  quel
la dei socialisti. Più tardi anche la de
m ocrazia cristiana ha prepara to  una 
proposta di legge sullo stesso tem a 
che però si differenziava dai primi 
due perché nella zona che doveva be
neficiare dell’intervento dello sta to  
includeva anche la provincia di Bel
luno. La commissione com petente ne

ha discusso. A ll’inizio della nuova le
gislatura le p roposte di legge sono 
state ripresentate, ora siamo anche in 
presenza di una proposta di legge del 
governo che riassum e in buona p a r
te i principi contenuti nelle proposte 
di legge dei vari partiti e com prende 
tu tta  la regione Friuli-Venezia G iu
lia e Belluno.

Il Veneto, attraverso  il suo presi
dente C arlo Bernini, si era già fatto  
sentire più volte contro  i “ privilegi”  
di cui godrebbe la nostra  regione. I 
parlam entari della regione vicina 
hanno anche preannunciato , come 
già detto , la loro opposizione in p ar
lamento, il che significherà che la leg
ge di cui si discute da alm eno tre anni 
non avrà certo un cam m ino facile.

O ltre ai secchi bo tta  e risposta tra 
Biasutti e Bernini e diversi altri espo
nenti delle due regioni, c’è anche da 
registrare un incontro, tenutosi tra  le 
delegazioni delle due regioni nei gior
ni scorsi a P ortogruaro . Un incontro 
conclusosi con un nulla di fa tto  co
me fanno trasparire  i com unicati u f
ficiali che sono seguiti a ll’incontro. 
Biasutti e Bernini sono rim asti ognu
no sulle sue posizioni anche se si so
n o  la s c ia ti  co n  l ’a c c o rd o  di 
reincontrarsi ancora.

Po pustu, post? Ni ries!
Že tretji krat se je ponovilo pustovanje tradicionalnih pustov iz vsega

obm ejnega pasu naše pokrajine
Tradicionalni beneški pust na od

govarja sam uo potriebi človieka, da 
se smieje an norčuje iz sam ega sebe 
an iz druzih, da norieje an se om a- 
škera takuo , de gre lahko alm anjku 
ank ra t na lieto čez tisto m iero, ki jo  
m uora vsak dan spoštovat. Beneški 
pustje im ajo v sebe veliko vič, zaki 
so tesnuo povezani s trad icijo , s kul
tu ro , ki je  s ta ra  s tu o lie tja  an 
stuolietja.

O blieke — pomislimo sam uo na 
Ruonac al pa na Črnivrh — zuonci, 
letanje po njivah an potieh so pove
zani, čeglih so se sigurno iz lieta v lie
to  sprem enil, s staro  kum etuško 
družbo, s tistim i cajti, ko je  zaries 
pust pom eniu konac zime an slabe
ga an začetek pom ladi; ko je  pusto
vanje imielo an tisto  veljavo kot sim
bolični, m agični ritual, zatuo de bo
jo  boguovi naklonjeni, da parnesejo 
bogato  pardielo, bogato lieto. Tuole 
sam uo za reč kar pride človieku hi

tro  na pam et; a pom ienu naših tra 
dicionalnih pustuov je  še dost. Za- 
tuole zbu jajo  beneški pustje tak  in 
teres, zatuo beneško pustovanje, ki 
so ga lietos organizali v P odu tan i, 
parkliče tarkaj ljudi.

Pustovanje, ki je  bluo lietos že 
trečji k rat — prvič je  biu v M ažeruo- 
lah, drugič v Špietru — bi m uorlo bit 
7. feb ruarja  pa za stran  slave ure so 
ga m uorli odložt. T akuo  v nedieljo 
21. februarja , že v postnem  cajtu , so 
se zbrale številne pustne skupine v 
P odu tan i. M anjkale so prav zaradi 
tega ker «se na m ore pustovat v p o 
stnem  cajtu»  takuo  ki so same jale, 
skupine iz M ataju rja , iz Drežnice an 
Cerkna. M ore bit, de tudi tista iz Pet- 
jaga ni paršla le za tel ražon.

Videl pa smo številne skupine iz 
M arsina, R uonca, Črnega vrha, iz 
Ješič an K ravarja, iz Klodiča an M a
žeruol. Liepa novost so bili Krampusi 
iz R ajbla (Kanalska dolina) an sku-

Liepa ura j e  povabila  v Podutano veliko število  ljudi
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Kaj namerava Dežela za razvoj trgovskih dejavnosti
Iz podrobnih  analiz je  bilo ugo

tovljeno, da je  trgovska m reža v na
ši deželi nesorazm erno razdeljena in 
da prevladujejo velike trgovske m re
že, kar negativno vpliva na razvoj 
nujno potrebnih m ajhnih obratov, ki 
od igrajo  — predvsem  v goratih  pre
delih — tudi veliko socialno vlogo.

Ti m ali obrati se niso obnavljali 
predvsem zaradi skrom nosti kap ita
la, saj so to  v glavnem m ala d ružin
ska podjetja , ki so kos konkurenci le 
zaradi delavnosti in sam oodpovedo- 
vanja upraviteljev trgovin. Zaradi te
ga je prišlo do staranja gospodarstve
nikov, ki se ukvarja jo  s to  dejavno
stjo , saj m ladi niso videli n ikakršne 
ž iv ljen sk e  p e rsp e k tiv e  s tak im  
delovanjem .

Deželna zakonodaja  je  sicer že 
predvidevala določene podpore za 
trgovske obrate  a  predpisi, kljub te 
m u da so bili večkrat popravljeni, so 
bili že zastareli. Novi zakon  upošte
va predvsem  potrebe m anjših podje
tij, ki zaposlu jejo  do 30 oseb. Kori- 
stiniki pobud  so: vsi podjetn ik i,k i 
m orajo  sicer biti vpisani v strokov
ne seznam e pri trgovinski zbornici 
vsaj dve leti, združenja ali zadruge 
trgovcev, pod je tja , ki se ukvarja jo  z 
trgovinskim  posredovanjem , p ro d a
jalne časopisov in tobačnih izdelkov, 
srednja in m ajhna zunanjetrgovinska 
pod je tja , lekarne in razna storitvena 
pod je tja . V prim erjavi z obstoječo 
zakonodajo  je  bil razširjen seznam 
pod je tij, ki bodo lahko prejem ala 
prispevke.

Zakon predvideva prispevek na ra
čun obresti na kredite, ki so jih  na
jeli podjetn ik i za ureditev obratov . 
Dovoljeni stroški so: odkup zemljišč, 
na katerih  bodo zgrajeni poslovni

P rav  te dni m orajo  gospodarstve
niki zaključevati poslovno leto 1987 
in zaradi tega m orajo pazljivo pripra
viti dokum entacijo , da ne bi imeli v 
bodočem  poslovanju težave in nepri- 
like. Z aradi tega si bom o takoj ogle
dali važnejše zapadlosti:
In questi giorni gli operato ri econo
mici devono affro n ta re  alcune sca
denze fiscali im p o rta n ti che si 
riferiscono a ll’anno  1987: bisogna 
p reparare  u n a  docum entazione det
tag lia ta  onde non incorrere in d iffi
co ltà  e contra ttem pi per l’anno 
venturo:

5.3. - Predložiti m oram o letno pri
javo  IVA, kateri m oram o priložiti 
seznam dobaviteljev, seznam klientov, 
obrazce 101, 102 in 99-bis; poslovneži 
m orajo  tudi izjaviti ali bodo  vodili v 
letu 1988 redno knjigovodstvo. Ta 
opcija  velja za tiste, ki so v pretek
lem obdob ju  vodili fo rfe tarno  kn ji
govodstvo.

E n tro  questa data  dobbiam o pre
sentare la d ichiarazione IVA an n u a
le allegando: elenco fo rn ito ri e 
clienti, i modelli 101, 102 e 99-bis; chi

prostori, odkup prostorov, adaptaci
ja  prostorov, nabava opreme med ka
tero spadajo  tudi prevozna sredstva, 
ki m orajo biti sicer nam enjena le pre
vozom  blaga, nabava začetnih zalog 
a njihova vrednost ne sme presegati 
30%  celotne investicije.

Dežela bo finančno podprla pobu
de od 20 do 300 m ilijonov lir, prispe
vek bo znašal 40%  obresti na kredi
te za največ 10 let. Prispevek se zvi
ša na 60%  če se obrat naha ja  v go
ratem  področju. Ponovno se postavl
ja  vprašanje, katera so gorata  p o 
dročja, saj je  deželni zakon v tem po
gledu vezan na star državni zakon. 
P rošn jo  bo m oral gospodarstvenik 
vložiti potom  denarnega zavoda pri 
katerem  je  vzel kredit. Dežela bo na
kazovala prispevek enkra t ali dvak
ra t letno neposredno denarnem u za
vodu, če bi koristnik hitreje odpla
čal kredit bo prišlo do ukinitve p ri
spevka; ravno tako  bo  Dežela črtala 
prispevek v slučaju, da pride do spre
membe nam ebnosti obrata ; v kolikor 
bi obrat prevzel novi lastnik in bi na
daljeval z dejavnostm i se prispevki 
avtom atično prenesejo na novega 
upravitelja .

To je  le prvi del zakona, o ostalih 
o lajšavah bom o poročali v naslednji 
številki našega tednika.

N uova legge regionale per incentivi 
delle attività com m erciali

Da analisi svolte in am bito  regio
nale e confron tando  i dati con le me
die nazionali risulta che la rete d istri
butiva regionale non è efficiente: si 
nota un forte sviluppo dei grandi cen
tri di distribuzione a danno delle pic
cole e medie aziende che svolgono og
gi una funzione non solo commercia-

duran te  il 1987 ha tenuto  la contab i
lità forfettaria può richiedere l’opzio
ne di passare per il 1988 alla 
contab ilità o rd inaria .
5.3. P od je tja , ki so v letu 1987 pre
segla 480 m ilijonov lit p rom eta m o
ra jo  predložiti prijavo IVA ja  januar 
’88 in seveda tudi poravnati davek 

Le aziende che hanno avuto duran
te il 1987 un giro d ’affari superiore 
ai 480 milioni devono presentare la

le m a anche sociale. Queste piccole 
aziende però , per m ancanza di capi
tale e perchè dispongono di insuffi
ciente capitale non si possono rinno
vare. Si tra tta  per lo più in fatti di 
aziende a carattere fam iliare che so
pravvivono esclusivamente per la co
stanza e la forza di volontà dei p ro 
prietari, che sacrificano m olto del lo
ro tem po libero per « far quadrare  i 
conti» . Per questo si no ta  che l’età 
m edia dei com m ercianti al dettaglio 
è in rialzo poiché i giovani non ve
dono — in questa attività — una pro
spettiva di vita concreta.

A dir la verità la legislazione regio
nale già prevedeva degli incentivi in 
conto  capitale per le aziende com 
merciali, m a la legge risu lta oram ai 
sorpassata e non consona alle richie
ste attuali anche se il testo originale 
ha subito  delle variazioni rilevanti.

La nuova legge tiene conto  della 
necessità di riequilibrio del settore e 
tiene conto delle esigenze delle piccole 
e medie aziende con al m assim o 30 
dipendenti. Beneficiari delle iniziative 
sono: tu tti i com m ercianti, che sono 
iscritti a ll’albo da alm eno due anni, 
le associazioni volontarie di com m er
cianti a ll’ingrosso, le aziende di in
term ediazione com merciale, le socie
tà  di export im port, le rivendite di 
giornali e di generi del m onopolio, le 
farm acie e società di servizi connessi 
con il com m ercio. R ispetto alle leggi 
precedenti è sta ta fortem ente estesa 
la gam m a degli aventi d iritto  ai be
nefici di legge.

La legge prevede contributi in con
to  interessi il che com porta in realtà 
una riduzione del costo del denaro. 
Gli investim enti am messi sono: ac
quisto di terreni per la costruzione di

d ichiarazione IVA per il gennaio 
1988 e pure versare PIVA.

Podčrtam o, da je 5.3. sobota in da 
bi bilo um estno, da trgovci predloži
jo  dokum entacijo  in poravnajo  ob 
veznosti pred  tem  datum om , saj 
uradi delajo v soboto  a denarni za
vodi ne poslujejo.

Precisiam o che il 5.3. è sabato  e 
per questo consigliamo agli operatori 
di preparare la docum entazione in

nuovi insediam enti, acquisto di fab 
bricati o am m odernam ento  degli 
stessi, acquisto di attrezzature e mac
chinari inclusi i mezzi di trasporto  
adibiti ad esclusivo traspo rto  merci, 
acquisto di scorte iniziali m a il loro 
costo non può superare il 30%  del
l’investim ento totale.

V erranno presi in considerazione 
investim enti non inferiori ai 20 m i
lioni m a non superiori a 300 milio
ni. Il contributo in conto interessi du
rerà al massimo 10 anni. Il con tribu
to am m onta al 40% del tasso di in
teresse in vigore all’a tto  della stipm  
la del con tra tto ; per le zone di m on
tagna il contribu to  viene elevato al 
60% . Anche in questo caso resta il 
dubbio: quali sono le cosiddette «zo
ne di m ontagna» poiché la legge re
gionale fa riferim ento alla vecchia 
legge statale, che è m olto lim itativa 
nella definizione del territo rio .

L ’interessato dovrà presentare la 
dom anda tram ite l’istitu to  di credi
to  presso il quale verrà acceso il cre
d ito , la regione provvederà a  rim et
tere d irettam ente a ll’istituto di credi
to  una o due volte a ll’anno  le som 
me deliberate. Il beneficiario del cre
dito  si deve im pegnare a non m utare 
la destinazione d ’uso dei locali come 
pure perderà il d iritto  al con tributo  
se estinguerà il credito prim a della 
prevista scadenza; se l’esercizio vie
ne ceduto ad altro  gerente o proprie
tario  il contribu to  viene riconosciu
to  al subentrante, se logicam ente 
m antiene la stessa attività.

Questi sono alcuni aspetti, provve
deremo ad inform arvi delle rimanenti 
disposizioni di legge nel prossim o 
num ero.

zk

tem po utile, poiché al sabato  sono 
aperti gli uffici m a le banche non 
operano.

O pozarjam o ne sam o gospodar
stvenike am pak  tud i slehernega 
d ržavljana da m oram o do 28. fe
b ruarja  poravnati avtom obilsko tak 
so za vozila moči izpod 9 ks in seveda 
tudi predvideno takso na vozniška 
dovoljenja.

N uovam ente ram m entiam o non 
solam ente agli operatori econom ici, 
m a a tu tti i possessori di autoveico
li, che debbono pagare en tro  il 28.2 
la tassa prevista per le autom obili con 
potenza inferiore al 9 hp com e pure 
il bollo  patente.

(zk)

R obič
se

razvija
Že več časa je  govora — tako  med 

krajevnim i upravitelji N adiških do 
lin kot na dvostranskih pogovorih s 
predstavniki družbeno političnega in 
gospodarskega življenja Tolm inske 
— o potrebi, da se okrepi m ejni pre
hod Robič /  Štupca ozirom a, da se 
ga usposobi za blagovni prom et.

N a Tolm inskem  že delajo na tem. 
Do konca m arca naj bi bilo nam reč 
pripravljeno prvo gradivo za ured i
tev mejnega prehoda Robič, ki naj bi 
bil usposobljen predvsem za blagov
ni in turistični prom et. Že letos naj 
bi se začel graditi pri železniški po 
staji pri M ostu na Soči blagovno m a
nipulativni term inal s carinskim i 
skladišči. H krati naj bi na to lm in
skem zavodu za razvoj in plan p ri
pravili načrte za tem eljito preured i
tev te postaje.

Naj m im ogrede povem o, da so la
ni na Robiču našteli 700 tisoč po tn i
kov in 2500 tovorn jakov , ki so bili 
natovorjeni v glavnem z lesom.

I L E T T O R I CI SCRIV O N O

Perchè non si 
abolisce il passaporto 

per la Jugoslavia?
Spoštovani urednik!

Italia e Jugoslavia sono certamente 
soddisfatte dell’andam ento del picco
lo traffico  di frontiera tra  i due Pae
si nello scorso anno, traffico , com ’è 
no to , disciplinato dal T ra tta to  di 
Udine.

C ’è stato un forte aum ento dei pas
saggi in entram be le direzioni nel pe
riodo estate 1986-estate 1987 (circa 20 
milioni), di cui alm eno due terzi con 
il lasciapassare.

Il rilascio del lasciapassare (è risa
pu to  da tutti) riguarda soltanto  i cit
tadini residenti nella no ta fascia di 
confine contem plata dal citato  T ra t
ta to . T utti gli altri per entrare in Ju 
goslavia devono essere m uniti di re
golare passaporto .

Nel decreto fiscale di fine d ’anno 
la m arca am m inistrativa (tassa con
cessione governativa) è sta ta  aum en
ta ta  del 20% passando da lire 20.000 
a 24.000. Q uindi altro  balzello per i 
possessori di questo docum ento. Se 
è vero com e è vero che il confine ita 
lo jugoslavo (O dprta  m eja) è il più 
aperto  del m ondo non si riesce p ro 
prio  a capire perchè sia tu tto ra  indi
spensabile detto  docum ento per re
carsi nella vicina Repubblica.

Insom m a, quando  si po trà  andare 
in Jugoslavia con la semplice carta 
d ’identità?

Più volte, mi pare, le stesse au to 
rità jugoslave hanno tra tta to  con 
quelle italiane il d iba ttu to  problem a 
dell’abolizione del passaporto  tra  i 
due Paesi, m a purtroppo  senza alcun 
risultato  (l’Italia è quella che nicchia 
ed è facilm ente intuibile il m otivo).

Nella recente visita effe ttuata  a 
Rom a del Presidente del Consiglio 
Esecutivo Federale B ranko M ikulič 
(un sincero am ico dell’Italia), che ha 
incontrato  G oria e altri m em bri del 
G overno è sperabile che si sia accen
nato anche a ll’annosa questione di 
questa benedetta soppressione del 
p a s sa p o rto  tra  le due naz ion i 
confinanti.

Tale provvedim ento, atteso  e ago
gnato da tanti anni, che andrebbe ad 
affra tellare vieppiù i due popoli, sa
rebbe accolto con viva gioia e soddi
sfazione d ’am bedue le parti.

Ne sarebbero oltrem odo felici an : 
che le 4 Q uesture della Regione 
Friuli-Venezia G iulia, che verrebbe
ro così sollevate da una grossa mole 
di lavoro am m inistrativo  che impe
gna un sacco di uom ini i quali, inve
ce, po trebbero  essere destinati ad al
tri servizi ben più im portanti.

R ingrazio e porgo cordialissimi 
saluti!

Hvala za vse Vaš
Pippo Giovagnoni

Novi M ata jur

odgovorni urednik:
Iole Namor 
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Leggendo un articolo sulla p a
gina del giornale della dem ocra
zia cristiana «nuovo Friuli», fa t
to  circolare so tto  form a di fo to 
copia nel com une di G rim acco in 
allegato alla «contro inform azio
ne» dell’opposizione, mi sono stu
p ito  e allo stesso tem po ricreduto 
di m olte convinzioni passate.

L ’artico lo , firm ato  dal sig. 
Sting, attacca duram ente l ’am m i
nistrazione di G rim acco, m a p ar
ticolarm ente il sindaco ing. Fabio 
Bonini.

L ’articolo inizia così: «G rim ac
co, m inuscolo com une delle val
li, è adagiato  in una sacca di po 
vertà. Il reddito  p rò  capite dei 
suoi ab itan ti (8 milioni e 70 mila 
lire) è sotto il 60 per cento di quel
lo m edio provinciale. Peggio di 
G rim acco sta so ltan to  D renchia.

L ’am m in is tra z io n e  av rebbe 
quindi pane per i suoi denti, visto 
com e stanno  le cose». E ancora: 
« ...g li abitanti di G rim acco, han
no  im parato , da che m ondo e 
m ondo, che per il povero ci sono 
due modi di crepare: o per l’indif
ferenza assoluta degli altri (in 
tem po di pace) o per la loro pas
sione om icida (in tem po di guer
ra). Lo scriveva anche Cèline».

E prosegue con una serie di ac
cuse al sindaco Bonini che invece 
di occuparsi dei gravi problem i

Boomerang
che affliggono Grimacco si preoc
cupa ad assegnare a località n o 
mi sloveni.

L ’articolo  scrive ancora: «La 
DC ha accusato la g iunta di boi
co ttare  la scuola m aterna ed ele
m entare di G rim acco per indurre 
i ragazzi ad emigrare in quella pri
vata — e slovena — di San 
P ietro».

T u tti sanno e capiscono che 
G rim acco è un com une povero 
con grossi problem i da risolvere, 
la gente sa da sempre che per i po 
veri ci sono due m odi di m orire e 
che sarebbe cosa buona conserva
re la scuola in loco, com e sanno 
pure che i paesi di G rim acco han
no avuto  da sem pre nom i slove
ni, una cosa sola però nessuno sa 
(e nem m eno Sting ha spiegato): in 
quale m aniera assegnando alle 
frazioni nom i italiani, im pedendo 
ai ragazzi che lo desiderano di fre
quentare la scuola bilingue di San 
Pietro, elim inando i posti di lavo
ro che Bonini ed altri com e lui 
hanno porta to  nelle Valli si eleve
rebbe il reddito  degli abitan ti di 
G rim acco?

A mio m odesto parere, il red
d ito  può aum entare solam ente la

vorando , producendo e guada
gnando  e ciò avviene anche nelle 
fabbriche a capitale m isto visto 
che nelle  valli q u es te  sono  
preponderanti.

Im m agino che quando  Cèline 
scriveva che per i poveri ci sono 
due m odi di «crepare» non si ri
feriva esclusivamente a Grimacco.

Lo stupore che avevo espresso 
a ll’inizio è direttam ente legato al
la considerazione che segue: come 
può un giornale della DC insinua
re che il com une di D renchia (e 
tu tti i com uni dehe valli) sta m o
rendo per l’asspluta indifferenza 
degli altri, dopo essere sta to  am 
m inistrato  per 35 anni dalla stes
sa DC?

Per salvare questi com uni e le 
valli tu tte , non bastano più i «tec
nocrati» , m a ci vorrebbe forse un 
M essia (tipo Sting) in g rado di 
operare m iracoli, m a la politica di 
nu trire  la gente con le parole sta 
tram on tando ; raccontare che gli 
uccelli non sem inano e non m ie
tono eppure c ’è qualcuno che pen
sa a loro purtroppo non regge più.

A questo punto  non so quali fi
ni l’articolista Sing persegua, cer
to  però, che se intendeva esprime
re un giudizio negativo sulla DC 
e m agari privarla di qualche vo
to , ci è riuscito.

Bradač

Za gospodarstven 
Per gli operatori
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Od Tera do
Per amore di Sion  
non tacerò finché 

non spunti com e l ’aurora 
la sua giustizia

(Is. 61, 1)
Carissim o don P ietro ,
in risposta alla tua lettera dell’ 11/1 

c.a. avevo pensato di non replicare 
Per non m ettere paglia sul fuoco di 
una polem ica che si trascina con m e
todi malevoli e ferocem ente incivili. 
Tuttavia il tuo  atteggiam ento aperto 
e corretto  mi induce a dirti la mia 
esperienza e il m io pensiero in p ro 
posito. Il fatto  che io non la pensi co
me te è irrilevante rispetto  alla 
cordialità di un dialogo che po treb 
be instaurarsi e po rta re  ad un con
fronto costruttivo e rispettoso. Non 
sono sicuro di riuscire ad esprim er
mi bene, m a ci provo, e ti chiedo scu
sa di eventutali lim iti e ripetizioni. 
Tieni presente che son un lah, di Buia 
(che però è un toponim o sloveno). 
Preciso anche che la questione della 
lingua è una discrim inante essenzia
le in ogni tentativo di definire il sen
so di identità personale e di gruppo, 
e che da noi (m a anche in Friuli) è di
ventata un segno di contraddizione 
che divide per lungo istituzioni civi 
li, religiose e culturali, e in relazione 
alla quale “ si svelano i segreti di m ol
ti cuo ri” .

Io sono d ’accordo con tua sorella 
nel ritenere che la radice ultim a di 
quel che siamo si colloca in “ quel po
vero po našin im parato  per necessi
tà  in casa” .

I due argom enti che tu adduci per 
lasciar perdere il dialetto sloveno del
la zona sono per me a favore dello 
stesso. E allora vediam o un po ’ le co 
se da vicino. P rim o argom ento: dal 
1866 - anno in cui la zona venne an 
nessa a ll’Italia - la lingua ufficiale è 
P 'ta liano. Tu ne deduci che la lingua 
rtaliana dev’essere im posta fino in 
fondo e quindi si deve giungere a la
sciar m orire il d ialetto  sloveno. Per 
me è a ltre ttan to  evidente l’opposto:
1' è zona slovena, lo è sem pre stata 
da oltre 1200 anni; non sono bastati 
122 anni di violenze per estirparlo  e 
°ggi com e un secolo fa, stato , chiesa 
e cultura ufficiale sono in scacco, non 
hanno vinto la battaglia contro la lin
gua locale. E non è scritto  nelle stel- 
*e che la vincano. P uò  darsi che 
Questa volta vincano i poveri. Anche 
Perché m olto sta cam biando. La pri
ma a cambiare è la chiesa, che si è po
sta all’avanguardia nell’apertu ra  e 
nel rispetto. Il nostro  Arcivescovo 
Mons. A. Battisti incoraggia i preti 
a usare la lingua della gente nella li
turgia e nella pastorale. E anche se 
monsignori e preti lo osteggiano 
C ertam en te , sentendosi autorizzati 
a11 C e r ta  disobbedienza e a ll’ostile 
sabotaggio, anche se ci sono molte 
difficoltà, io son convinto che è un 
segno dei tem pi. 1 profeti non han
no mai avuto  vita facile. Non parlo 

ej Sinodo, delle indicazioni del Con
cilio V aticano Secondo, e del m agi
stero ord inario  del papa: tu tti a 
avore della lingua “ volgare”  (del 

v°lgo) nella liturgia e nella pastorale.
In questa prospettiva ecclesiale, la 

C a g lia  contro  gli sloveni della Be
r c i a  e contro  la loro lingua è una 

C a g lia  di retroguardia. Chi la con- 
uce anche se si fregia di grossi tito- 

t> è superato  dalla storia.
Q uanto allo stato, c’è una notevole 

~~ e contrastata — apertura. Si discu- 
e> si propone. Quello che a me fa 

P'acere è l’onestà intellettuale (e mo- 
a e) di molti politici. Ti cito un esem- 
'?■ fo n ilo  Bertoli. In una riunione 
1 Preti) ha detto  senza mezzi termi- 

1 che è favorevole alla tutela della 
C n o ra n z a  slovena della Benecia.
]■ "C retro8uardie mentali e cultura- 
la , ra ttu tto  m loco) sono ancora 
te S.ragrande m aggioranza, ma è gen-

'sposta a voltare velocem ente la 
Renzo Calligaro
segue a pag. 4 e 5

TU R ISM O  N EL C A SSETTO

A spasso per le nostre valli
C irca 15 anni fa, per il periodico 

semestrale regionale «Turism o A lpi
no», mi vennero proposti dei servizi 
inerenti le caratteristiche geofisiche, 
a n t ro p o lo g ic h e ,  n a tu ra l is t ic o -  
ambientali e turistiche delle principali 
vallate del nostro  arco alpino, vale a 
dire le valli: A rzino, Tagliam ento, 
Degano, Pesarina, But, D ’Incarojo , 
A upa, Fella, Raccolana, Resia, T or
re, C o rnappo  e N atisone.

Le feci quasi tutte, ecco perchè ora 
le vorrei ripresentare, alm eno quelle 
più interessate e vicine, in veste più 
particolareggiata, cogliendone tu tti 
gli aspetti già tra tta ti in precedenza.

A  parere di altri che ho interpella
to  in varie occasioni, potrebbe risul
tare un lavoro interessante, d ’un cer
to richiam o e di attualità com unque. 
A uguriam oci che riesca e vado subi
to  a  com inciare con:

D A L L A  VAL C O R N A PPO  
A PRO SSENICCO  

L asciando la Pontebbana, a ll’in 
gresso di Tricesimo e spostandosi sul
la destra  verso la zona collinare di 
Q ualso e Nimis, s’arriva in località 
Torlano, a ridosso di due fianchi roc
ciosi: il tozzo gruppo del Bernadia 
sulla sinistra ed il più stagliato M on
te P ra to  sulla destra.

Qui inizia praticam ente e paralle
lam ente alla Val T orre , la Val C or
nappo, con le analoghe caratteristi
che riscontrate per l’altra valle. Stessa 
brezza, «ajàr ot Vèlike H ore». Stes
sa n a tu ra , con qualche m arcato  se
gno rupestre, dove predom inano am 
pie petrare, miste a  larghe chiazze di 
verde e di latifoglie. L ’attraversa con 
un percorso sinuoso, l’om onim o to r
rente, spezzettato  dall’agibile strada

asfa lta ta  ed in terro tto  dai num erosi 
ponti ubicati fin quasi alle sorgenti. 
Si presenta alTinizio simile ad una gi
gantesca «esse», s tre tta , che dopo il 
Ponte di Debellis (all’altezza della di
ga idroelettrica della Bertoli di U di
ne), s’apre a ventaglio verso sud- 
ovest, inserendo nell’am pio an fitea
tro  subm ontano, estese plaghe p ra
tive, boschive e rocciose, come la so
litaria Val Calda, la panoram ica 
«P riesaka», gli erti pendii del G ran 
M onte, che la chiude sul fondo. O ra 
procedendo a ritroso  si rito rna nuo 
vam ente al predetto  P onte di Debel
lis e qua la valle sale irregolarm ente 
fra  to rtuosi crinali, prendendo il no 
me di Val Gorgons (affluente del 
C ornappo), forse più propria col no
me di Conca del G orgons o di Tai- 
pana. La dom inano, osservando ed 
orientandosi in senso an tio rario , le 
verdeggianti pendici dei m onti: Klad- 
ja , Kuzie, Zufine, Cavallo, Ozdek, 
Ledina, Koziak. Questi siti sono ca
ratterizzati da una fitta rete di sentie
ri e tra ttu ri che s’incrinano costante- 
mente nelle am pie forre. A ggiungia
m o poi (per ora) tre strade interpo- 
derali e in seguito sono in predicato 
le realizzazioni di varie piste forestali 
per un m iglior sfru ttam ento  e m an
tenim ento d ’un invidiabile patrim o
nio boschivo.

Al term ine della conca Taipanese, 
una delle suddette strade m enziona
te sopra è asfa lta ta  e si ricollega con 
la parte  a lta  della s trada che porta  al 
confine di S tato in località Soiarie. 
Successivamente, fra  am pi to rnanti 
si sale gradatam ente verso le propag
gini che delimitano, da un lato la Val
le di C ornappo  e dall’a ltra  la conca

di T aipana. S’arriva così, dopo una 
repentina discesa a C am po di Bonis, 
un suggestivo p ianoro  di m ontagna, 
ricco di verzure e di fresche sorgive. 
Un posto  ideale per l’insediam ento 
d ’un villaggio turistico o di una sta
zione invernale. L ’innevam etno è fra 
i m igliori (da novem bre ad aprile), 
con la possibilità di tracciam ento di 
ottim e piste. T u tt’o ra  esiste una per 
il fondo, che se è m antenuta, m iglio
ra ta  e curata  si potrebbe definire il 
non «plus u ltra» , per una attiv ità 
com petitiva ed am atoriale.

D a questa località, che secondo da
ti storici, prenderebbe il nom e da un 
m aresciallo da cam po napoleonico 
(forse Bonis, o De Bonis), duran te il

passaggio delle truppe francesi del 
tra tta to  di C am poform ido del 1797; 
dopo un to rm entato  sali e scendi, ol
trepassato  Platischis, ci si adagia 
m ollem ente nel silvestre bacino alto 
del Natisone, raggiungendo poi in co
stante ascesa, la sperduta Prossenic- 
co (intendiam o sperduta, più per la 
posizione tanto  primitiva a ridosso di 
boschi m ontani), ultim a tappa di 
questo interessante itinerario . Com e 
si vede, una vasta zona, abbastanza 
varia nei suoi aspetti geofisici (super
ficie, altitudine, esposizione), tu tta  
da scoprire e da valorizzare.

(continua)
Noacco Adriano

U N  G R A Z I E  A  P E T E R  E  D A N I C A

Tre giorni «bianchi»
Il periodo trascorso  sulle nevi di 

C erkno, anche se breve, è stato  sen
z ’altro  per tu tti coloro che vi hanno 
partecipato  oltre che piacevole e ri
lassante, pieno di m om enti da ricor
dare. Il tu tto  è iniziato grazie a ll’a 
micizia che alcuni di noi hanno  con 
alcune persone della com unità di N o
va G orica, in particolare Peter e D a
nica Podgorn ik . Penso che più di 
qualcuno si ricorderà di averli cono
sciuti in occasione della gita di qua l
che anno  fa in Istria con tappa  fina
le proprio a Nova Gorica, oppure du
ran te la loro  visita a T aipana.

C ’è da dire che assieme a loro si so
no concretizzate alcune piccole inizia
tive come escursioni in m ontagna con 
il g ruppo alpino locale ed appunto  
questa vacanza, n a ta  grazie a ll’invi
to  dei nostri due am ici che seppure 
in età, possiedono uno spirito da fa
re invidia a qualsiasi giovane. Peter 
infatti è, o ltre che appassionato  di 
molte cose, anche un eccellente m ae
stro di sci, per cui si è o ffe rto  di in 
segnarci qualche nozione di base sul
lo sci da discesa che vede a T aipana 
molti praticanti.

Così, spargendo la voce ci siamo 
ritrovati in 12 giovani ed il giorno do
po N atale siam o partiti per C erkno, 
una bella cittadina che molti ricorde
ranno  per aver visitato parecchi an 
ni fa l ’ospedale partig iano  di Bolni
ca F ran ja.

A dire il vero eravam o tu tti preoc
cupati per la quasi assoluta m ancan
za di neve in m olte località sciistiche 
e quando  siam o arrivati sul luogo, 
guardando  i m onti circostanti senza 
riuscire a scorgerne, pensavam o di 
aver fa tto  tu tto  il viaggio per niente. 
C om unque dopo  esserci sistemati

Cerkev Sv. Trojice

nell’hotel ci siam o recati al centro 
sciistico distante una decina di chilo
m etri e situato  a 1300 m etri di altez
za, dove per fo rtuna c ’era neve an 
che se non in grande abbondanza. 
Dalle piste, alle quali si arrivava tra 
mite una lunga seggiovia si scorgeva, 
con il sereno, un bellissimo p an o ra
m a con il Triglav che sem brava a 
po rta ta  di m ano.

A questo  punto  la nostra  com itiva 
si è divisa in tre gruppi: quelli che non 
sapevano sciare, quelli che sapevano 
sciare e quelli che non volevano scia
re. U na citazione particolare m erita 
quest’ultim o gruppo che al contrario  
dei prim i due che cercavano di sfru t
tare al m assim o il tem po a disposi
zione, aveva gli orari m olto  «elasti
ci». Non che questi, ossia Patrizio , 
Žuan, M aurizio (di C ornappo) e

G iorgio, non sapessero sciare, anzi; 
qualche volta ci capitava di incon
trarli sulle piste, piuttosto verso il tra 
m onto  che verso l ’alba si capisce.

C erto  è che essi erano m olto  in te
ressati anche alle altre attrazioni della 
zona.

T ornando  al gruppo dei princi
pianti, fra  i quali il so ttoscritto , l’i
nizio è stato  duro, però grazie agli in
segnam enti di Peter, abbiam o com 
piu to  m olti progressi, anche se le ca
dute, più o m eno rovinose, non so
no certo m ancate. A lla sera, parlan 
do con alcune persone del luogo, ab 
biam o ascoltato  con m olta attenzio
ne alcune notizie sulla storia locale, 
in particolare duran te la seconda 
guerra m ondiale. A C erkno infatti 
du ran te  la resistenza si svolgevano le 
uniche gare invernali di tu tta  l’E uro 
pa occupata, m a quello che è più da 
sottolineare è che le stesse, alle quali 
partecipavano anche partigiani italia
ni erano  in corso m entre i tedeschi 
erano a 4,5 chilom etri. T utte  le fo r
ze della resistenza si unirono per per
m ettere ai giochi di aver luogo, qu a
si com e essi fossero sim bolo della li
bertà. Da allora ogni anno, il 13 m ar
zo, questa m anifestazione si ripete e 
vi prendono parte m oltissim i ex
com battenti.

P roprio  da una piccola fabbrica 
partig iana di apparati elettrici è n a 
ta  a C erkno l’industria E tà , che p ro 
duce elettrodom estici e altro , e che 
con quasi 2000 dipendenti ha risolto 
del tu tto  i problem i dell’occupazio
ne ed ha fa tto  di questo centro uno 
dei più m oderni ed attrezzati di tu tta  
la Slovenia, sia per qu an to  riguarda 
le opere pubbliche, che per gli im 
pianti turistici. In particolare per lo

sci esistono proprio  in cim a ed a tto r 
no ad un m onte, 5-6 piste da disce 
sa, di diversa difficoltà do ta te  di im 
pianti di risalita ed alcune piste d 
fondo. Sul luogo è inoltre in progettc 
la costruzione di un grande hotel.

Tornando allo sci, via via che pas 
savano le ore anche noi p rincip iant 
acquisivam o m aggior sicurezza e. 
esortati più volte da Peter, abbiam o 
affron tato  la pista più facile, cosa che 
il prim o giorno ci sem brava im pos
sibile. N onostante qualche iniziale 
problem a tecnico, dovuto  alla scar
sa dimestichezza del sottoscritto con gli 
im pianti di risalita, tu tto  si è svolto 
nel migliore dei modi ed a parte qual
che piccolo «danno» agli im pianti 
p rocurato  da «quelli che non voleva
no sciare», in tu tti noi c ’era il ram 
m arico che tre giorni fossero troppo 
corti, soprattu tto  per noi principian
ti. In effetti lo sci è uno  sport al qu a
le, non appena si vince la paura di ca
dere e si im parano  le cose basilari, 
non  ci si può non  appassionare. C o
sì il terzo g iorno era già o ra di rien
tra re , m a solo dopo aver sciato fino 
a ll’u ltim o m om ento.

Quel g iorno il «terzo gruppo»  sul
le piste non si è proprio  fatto  vedere 
ad eccezione di M aurizio che, da 
buon «dissidente», verso le 13.00 è 
ad un tra tto  com parso :ulle piste e ci 
ha detto  che gli altri erano occupati 
ad acquistare una slitta (?). A lla se
ra c ’è stato  il rientro  a T aipana, do 
po aver perso parecchio tem po a cer
care di sistem are la slitta (!) da qual
che parte.

T utti siamo rimasti entusiasti del
la com pagnia e gentilezza di Peter e 
D anica e ci siam o riproposti di rein
contrarci in altra occasione.



Stran 4 25. februarja

_______________ LA MONTAGNA MALATA DELLA SLA VIA DEL TORRE________________

Dai 3188 bovini nel 1910, ai nemmeno 30 nel 1984
invito del Circolo Agricolo di Tarcen- 
to. Ecco qui di seguito ripo rta ta  la 
sua indagine pubblicata nell’opusco
lo: La lavorzione del latte. Udine 
1904, pag. 20-21

E cco c o m ’era 
nel 1904

Comune di Lusevera
Frazione di Cesaris —  Vi sono 4 

latterie a prestanza del latte, con una 
produzione totale di circa 65 Kg. di 
formaggio al giorno che, trattando
si di cacio magro, si può approssima
tivamente calcolare derivi da 8 ql. di 
latte, prodotto da circa 250 vacche.

Si fabbrica in estate e autunno fo r 
maggio semigrasso portando alla lat
teria il latte della sera spannato, quel
lo del mattino intero, e, quando rie
sce buono, si vende abbastanza bene 
sul mercato di Tarcento.

D ’estate, alcuni proprietari vanno 
ad alpeggiare col bestiame ed allora 
il numero delle compagnie lattiere di
minuisce a 3 o 2, ma per compenso 
in montagna sorgono tra famiglie vi
cine altre piccole società per la lavo
razione del latte.

Durante l ’alpeggio, quando una 
fam iglia possiede da 5 a 8-10 vacche 
ed è lontana da altre stalle, fabbrica  
da sè il formaggio, come fanno  per 
esempio i fratelli Pez di Cesariis. 
Quando il numero delle vacche rac
colte su un pascolo è piuttosto rile

vante, la famiglia che tiene il toro nel
la valle, lo porta anche su ll’alpe.

Frazione di Pradielis —  Il nume
ro delle vacche è sempre elevato: 225, 
con la produzione media di 6 ettoli
tri di latte al giorno, lavorato in quat
tro piccole latterie, ricavando 50 chi
logrammi di formaggio magro. La 
consociazione avviene generalmente 
fra  3 o 4 famiglie, le quali al ritorno 
dall’alpeggio riprendono, per tacito 
accordo, la lavorazione in comune 
del latte.

Frazione di Lusevera (capoluogo 
del Comune)  —  In questo paese le 
compagnie lattiere sono piuttosto  
piccole, ma per compenso il loro nu
mero è elevato: 9, con 200 vacche, 
650 litri di latte a! giorno, produce 55 
Kg. di formaggio, in parte magro ed 
in parte semigrasso. Una latteria so
la (caso nuovo), lavora latte grasso 
e ricava burro bianco dal siero mes
so in riposo nelle mastelle.

Frazione di M icottis  —  È  un pic
colo borgo popolato da poche fa m i
glie, con 3 latterie, 70 vacche, 250 li
tri di latte, ricava circa 18 chilogram
m i di formaggio magro al giorno. È  
strano, semplice e patriarcale il siste
ma di misurazione del latte, in uso 
presso tutte le piccole latterie della 
montagna tarcentina, consistente nel 
versare il latte di ogni portatore in 
una secchia comune in cui ogni so
cio, immergendovi un bastoncino, se-

P er decenni la politica ha sempre 
indirizzato la sua retorica a difesa 
delle popolazioni della m ontagna.

Sono state riscritte «m agne carte», 
leggi della m ontagna, progetti m on
tagna, disposizioni a favore dei te r
rito ri m ontan i, com unità m ontane 
per a iu tare  le popolazioni che vivo
no in m ontagna. In tan to  alcune fra 
zioni sono scom parse. I 149 abitanti 
a Pers (Brieh) del 1955 si sono rid o t
te ai due soli a ttuali, m entre il paese 
è scom parso, è un paese fantasm a, 
solo sulla carta.

La gente ha sperato, atteso , vo ta
to  com e preteso, eccitata dalla spe
ranza. In seguito delusa ha taciu to , 
sofferto  e silenziosamente è partita  in 
cerca di un posto  di lavoro em igran
do. Molti sono partiti per sempre, ma 
le cause di questo spopolam ento  so
no rimaste. Così il bene pubblico non 
è stato  d istribuito  con giustizia. P ur 
non trascurando  di parla re  di difesa 
delle popolazioni m ontane, le au to 
rità  hanno  sem pre program m ato  e 
suggerito di sviluppare econom ica
m ente le aree friulane di collina e di 
p ianura . Così fece ben ven t’anni fa 
nel febbraio  1968 l’avv. C laudio 
Beorchia, consigliere provinciale, in 
una conversazione organizzata dal 
m aestro  Egidio Negro nella sala so
ciale di V illanova delle G ro tte  (Za- 
varh) sul tem a: «L a program m azio
ne regionale e le zone m ontane»  (ve
di M essaggero Veneto 8 febbraio 
1968, pag. 7).

A llora ha ricordato  che «il p ro 
gram m a regionale prevede u n ’asse di 
sviluppo lungo tu tta  la fascia pede
m on tana  che consentirà non so ltan
to  la valorizzazione di tale zona, m a 
servirà indubbiam ente da indispensa
bile supporto  per ogni ulteriore im 
pegno ed iniziativa nella più vasta 
a rea  della m ontagna».

Identici obiettivi sono stati ripresi 
dalla dirigenza della C om unità m on
tan a  delle Valli del T orre  che ripete 
la p roposta  di sviluppare l’area pe
decollinare e di p ianura  per stabiliz
zare le popolazioni in m ontagna. So
stiene che è valido concentrare « l’al
locuzione del capitale pubblico e p ri
vato»  lungo la statale 356 per conte
nere l ’em igrazione e la m arginalità

segue da pag. 3

Per am ore  
di S ion  

non ta cerò ...
gabbana.

Forse il settore istituzionale che 
stenta di più a sm uffirsi è quello cul
tu rale. A ltro  esempio: u n a  certa E. 
M irm ina dell’U niversità di U dine 
vien su a farci conferenza. Dice (e 
scrive) la storia della Val T orre  sen
za consultare gli archivi parrocchiali 
(che sono gli unici docum enti ad ave
re qualcosa di antico). N on conosce 
né il po  našin né lo sloveno, m a dice 
che il po našin non è sloveno. H ai ca
pito, la M irm ina? Forse non sa nean
che che quassù  sarem o m agari 
G orjeni e ubriaconi e m alvagi, ma 
non siamo m ica fessi! O ci vuole una 
laurea per fare uno più uno?

Lasciam o che i m orti seppellisca
no i loro m orti e passiam o al tuo  se
condo argom ento: «R ispettiam o la 
precedenza dei valori». D ’accordo! 
M a quali? P o trebbe tra ttarsi di quel 
che si dice venendo al sodo: c ’è poca 
gente che lo parla. Sem pre m eno, 
q u ind i... Se accettiam o questo crite
rio, arriviam o m olto lontano. Esem
pio: quasi tu tti in caso di necessità 
ricorrono a ll’aborto , qu ind i... è leci
to . È permesso perchè la m aggioran
za si com porta in un certo  m odo. Se 
non esci dal calcolo spiccio e dagli 
scopi a breve term ine non ti salvi dal
la violenza e dalla sterilità. Chi non 
esce dall’interesse solo m ateriale e 
im m ediato arriva velocemente a ne

m ontana. È evidente che tali scelte 
mai po tranno  raffo rzare le aree tan 
to  deboli della Sla via del T orre e del 
C ornappo, perchè non prevedono se
quenze articolate a ll’in terno della 
m ontagna. È indubbio anche che per 
risolvere i problem i delle Valli m on
tane la politica va po rta ta  dalle nu 
vole tra  la gente per coinvolgere a t
traverso  uno schema di in terconnes
sioni i giovani e gli abitanti del posto

M a per meglio capire lo sconvol
gim ento subito dal territo rio  è suffi
ciente riferire alcuni dati riguardan
ti l’allevam ento del bestiam e. M en
tre nel 1910 nel com une di Lusevera 
venivano allevati 3188 bovini, nel 
1968 c ’erano ancora 631 bovini, 181 
ovini e 11 suini ed operavano 9 la t
terie, nel 1975 si sono censiti 228 ca
pi bovini e 50 equini che sono dim i
nuiti nel 1977 a 181 capi bovini.

Nel 1984 la situazione zootecnica 
è risu lta ta  ancora più debole e criti
ca, perchè solo poche stalle sono state 
ricostruite dopo il terrem oto .

H anno  voluto continuare le abitu
dini di lavoro tradizionale a M icot
tis (Sedlišča) le fam iglie di Loriana 
M izza allevando 10 pecore e di F io
rina  C uletto  con 12 capi ovini. Così 
ha organizzato  il suo allevam ento 
D orina M izza con 1 pecora e 1 m uc
ca, M arcellina Mizza 8 m ucche e 2 
pecore e P ao la  M uzil con 2 mucche. 
Alcuni di questi allevamenti sono og
gi chiusi.

A  Lusevera (Bardo) ha ripreso ta 
le attiv ità  G iulia B atto ia con 3 m uc
che, 4 vitelle e 2 pecore.

A Villanova (Zavarh) ha m antenu
to il suo allevam ento Cesare Negro 
con 3 m ucche, m entre a Pradielis 
(Ter) ha organizzato una stalla Bian
ca Della Schiava-M olaro con 4 m uc
che. In to tale i capi censiti sono 25 
m ucche e 27 pecore nel 1984, ulte
riorm ente diminuiti per l’abbandono 
dei vecchi allevatori. È pertan to  evi
dente che il patrim onio  zootecnico 
nella valle del Torre è inesistente e to 
talm ente sconvolto, per cui serpeggia 
il m ale della m ontagna che fa m ori
re ogni speranza fu tu ra di ripresa nel 
settore.

È bello però scoprire la situazione 
del 1904 descritta da Enore Tosi su

gare al debole e al povero il d iritto  
di esistere, di esprimersi; nega nei fat
ti il pluralism o e l’au tonom ia delle 
m inoranze e sostiene la com pleta su
bordinazione al gruppo più forte. La 
legge della giungla. E allora è logi
co, è «giusto» (!) diventare come il 
più forte; è «giusto» trad ire  la p ro 
pria gente, rinnegare la p ropria  lin
gua e cultura e assum ere quelle del 
padrone di tu rno . In questa p rospet
tiva, non è strano  quel che sta succe
dendo: che chi ha trad ito  la sua 
origine sente il bisogno di distrugge
re tu tto  ciò che gli ricorda il suo (vi
le) calcolo e che l’ha indotto  a negare 
la te rra  e la cultu ra dei padri (la p a 
tria). È u n ’incarnazione alla rovescia; 
è la volontà di distruggere la P aro la 
che li ha fatti carne.

La tua frase sul rispetto  dei valori 
può  — e spero sia così — intendersi 
in riferim ento  al Vangelo, dal quale 
ricaviam o (e proclam iam o) che il va
lore prim o e assoluto è la persona 
um ana. A llora, cosa può  volere d i
re, a Lusevera, rispettare la persona? 
Significa forse imporgli l’italiano? Si
gnifica continuare ad im porglielo 
perchè da 122 anni si fa  così? Signi
fica proseguire un condizionam ento 
per il quale quando  il bàrjen  perce
pisce un suono slavo, nel suo incon
sc io  s c a tta  un  m e cc an ism o  
pavloviano e lui si vergogna e dice di 
non conoscerlo? R ispettare l’uom o, 
significa forse terrorizzarlo  e poi di
re che è un vile? B astonarlo , e poi 
bollarlo  di debolezza?

C ostringerlo ad em igrare e poi di
re che non esiste? D istruggere la sua 
econom ia e poi dire che è incapace di 
ogni form a di produttiv ità? Im por

re scuole, asili, m aestri, preti e buro 
crati che usano solo l’ita liano, e poi 
dire che il d ialetto  «è bastardo»?

Perchè è questo che da 122 anni si 
fa, um iliando la gente in nom e delle 
magnifiche sorti e progressive, in no
me di Dio, in nom e della cu ltu ra e 
della patria. D obbiam o andare avan
ti così? D obbiam o rispettare questi 
valori?

N on c ’è rispetto  dell’uom o se gli 
dici che è un cretino, che lui, la sua 
lingua e la sua cultura sono spaz
zatura.

H o provato alcune volte a fare uno 
scherzo a m ia m adre: arrivare a casa 
e parlarle in italiano. M a non ci so
no mai riuscito. Non so concettualiz- 
zare questo fallim ento, m a sentivo 
violentem ente che non ce la facevo: 
era più assurdo di ogni assurdità. 
Riesco a  figurarmi siuazioni senza ca
po  nè coda, m a parla re  a m ia m adre 
in ita liano ...

11 linguaggio stru ttu ra  l’am biente 
e i rapporti. P arlare  po našin signi
fica vivere e creare continuam ente un 
universo di realtà  e di paesaggi inte
riori che non sono mai esistiti e non 
esisteranno m ai. E questo vale per 
ogni lingua, anche per quelle «m ino
ri». 11 linguaggio determ ina il m odo 
di pensare e dà una stru ttu ra alla per
cezione. E questo spiega un p o ’ a n 
che quel fenom eno doloroso che è 
l’accanim ento contro  la p rop ria  lin
gua da parte di chi l ’ha b u tta ta  via 
e ha bisogno che anche gli altri fac
ciano a ltre ttan to .

Le abitudini linguistiche, nelle co
loriture locali e fam igliari, costitui
scono la base inconscia del nostro  
m ondo interiore. La tu a  lingua co 

struisce i tuoi rapporti, il tuo  m on
do, le tue motivazioni. Più lingue sai, 
più relazioni puoi costruire. M a la 
prim a, fondam entale relazione è 
quella costru ita sulla TU A  lingua. Il 
linguaggio è il prim o strum ento, una 
realtà in teriore dinam ica e potente, 
che seleziona i fatti e m odella l’e
spressione della personalità , il suo 
m ondo di am ore, di angoscia e di 
speranza. Togli il linguaggio a un- 
g ruppo um ano, e ne farai un gruppo 
di scimmie alle tue dipendenze. Scim
mie con la m acchina, il televisore a 
colori, tanti soldi in banca e titoli di 
sindaco, di m onsignore e di profes
sore. M a solo scimmie. P rova guar
dare com e usano le risorse interiori. 
Perchè credi che tan ta  gente si sente 
im portan te  se ha un ruolo , si identi
fica con esso e diventa violenta e bu 
giarda? Perchè tan ti han bisogno di 
andarsene in Friuli? Perchè in Friuli 
c ’è cultura? O  perchè è bello? Se non 
hai niente dentro , ti identifichi con 
quello che ti sem bra meglio di te.

Perchè c ’è tan ta  insoddisfazione e 
violenza? «Sta scritto: l ’uom o non vi
ve di solo pane, m a di ogni paro 
la ...» . Nella parola si arm onizzano la 
dim ensione collettiva e quella indivi
duale, il conscio e l’inconscio, il pas
sato  e il fu turo .

La parola è l’ossatura dei fatti e dei 
sentim enti. Con la paro la , l ’uom o 
precede gli avvenim enti e dà ad essi 
un senso. In questo m odo, la parola 
è prim a e più reale di quel che signi
fica. Noi siam o a im m agine a som i
glianza di Dio solo se abbiam o la 
paro la . La Sua paro la ha anticipato  
l’universo: «E Dio disse: ‘Sia la lu 
ce’. E la luce fu. Vide che la luce era

gnu su di esso mediante tacche o mar
che speciali, il volume del suo latte, 
senza riferimento alcuno nè a litri nè 
a chilogrammi, ma solo a quantità di 
latte di debito o di credito che il por
tatore ha verso gli altri soci.

Frazione di Villanova — Vi han
no 6 compagnie con 200 vacche, le 
quali producono circa 4 Ettol. di lat
te, da cui si ricavano 30 Kg. di fo r 
maggio magro. Ip ra ti ed i pascoli di 
questa frazione sono quasi tutti espo
sti a nord, e quindi, oltre a offrire f o 
raggi poco profum ati ed in piccola 
quantità, danno luogo a un latte che 
rende meno di quello dei paesi vici
ni. Come fu  ricordato a proposito 
della latteria di Molinis, una latteria 
era sorta parecchi anni fa  per opera 
di certo Pinosa, oste, il quale aveva 
comperato gli attrezzi della latteria di 
Villafredda, ma cadde, credo, per 

fallim ento del proprietario. Due an
ni fa , si istituì una piccola latteria tur- 
naria privata, ma, per deficenza di 
organizzazione e per la cattiva riusci
ta dei prodotti, essa non durò che po 
chi mesi.

Frazione di M usi  —  Vi sono 4 
compagnie del latte con 70 vacche, 
300 litri di latte, producenti circa 25 
Kg. a! giorno di formaggio magro. In 
primavera,si ha anche il latte delle ca
pre (un centinaio), che viene unito a 
quello di vacca.

N ell’estate però le latterie sospen
dono il lavoro, mandandosi quasi 
tutte le vacche all’alpeggio, sulle mal
ghe dei comuni di Venzone e di Re
sia, con malghesi che le prendono in 
affitto.

Frazione di Vedronza —  In questa 
piccolissima frazione, la più vicina a 
Tarcento, le latterie sono 4, con 65 
vacche, 300 litri di latte, e 30 Kg. di 
form aggio al giorno. Due latterie 
fabbricano formaggio grasso che è 
assai ricercato e ben pagato a Tarcen
to; le altre due confezionano form ag
gio semigrasso discreto.

In questo comune molte famiglie 
hanno le bacinelle di ferro stagnato 
per riporvi il latte ad affiorare la pan
na, e qualche latterie usa il termome
tro per la coagulazione, che si e ffe t
tua sempre con caglio in pasta.

buona e la separò dalle tenebre». 
(Gen. 1, 2-3).

La parola è soggettiva e oggettiva. 
È la m ia, e quella della m ia gente. È 
irripetibile e partecipata. A dam o ha 
parla to  quando  ha visto la sua com 
pagna. E assieme hanno  dato  un n o 
me alle cose e agli animali dell’Eden.

E tu  mi vieni a dire che il po našin 
non vai niente! Chi lo dice? Se lo di
ce l’Italia e i suoi 122 anni di storia 
qui, ebbene, l’Italia sbaglia e fa be
ne a cam biare. E chiunque lo dice — 
politicuzzo o m onsignore — sbaglia. 
Se è vera la b ibbia, se ci rifacciam o 
al vangelo, dobbiam o cam biare men
talità. Conversione significa cam bia
m ento del m odo di pensare (me- 
tanoia).

Tu dovevi esserci a N atale e senti
re in po našin le letture: «Judje ke so 
hodili tòu tom e, so zagledali no veli
ko luč. N ad ju d m ì...» .

No, don P ietro , la chiesa non de
ve negare la P arola. Non deve to- 
glierLa. Deve darL a. I potenti e i 
ricchi di questo m ondo hanno tu tto  
l'interesse a tagliar la lingua ai popoli 
e ad addestrarli com e burattin i dopo 
aver loro tolto  la prim ogenitura del
la lingua e della libertà interiore.

E chi crim inalizza una com unità 
che prega e can ta  e legge la paro la  di 
Dio nel suo «vulgari serm one», co 
stui fa male. Con chi ci m ettiam o? 
C on chi atrofizza il cervello e il cuo
re alla gente? D obbiam o reggere le 
calze ai politicanti locali?

Per troppo  tem po chiese, cultura 
e potere politico sono stati com patti 
con tro  la m inoranza slovena della 
Benecia. E in parte le sono ancora, 
lo  non sono un eroe, don P ietro , e
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IN T EN SA  A T T IV IT À  DEL C O R O  N A ŠE VASI

Dal Dan emigranta 
alla Primorska poje

Si è svolto dom enica 10 gennaio il 
25° Dan em igranta.

Questa tradizionale m anifestazio
ne ha avuto luogo presso la Scuola 
media «De Rubeis» di Cividale. Pen
so che a sottolineare l’im portanza di 
questo avvenim ento sia sufficiente 
solam ente dire che si ripete da un 
quarto di secolo. È iniziata infatti nel 
lontano 1963 ed il suo scopo, come 
del resto risulta dal titolo è stato quel
lo di fare una festa in onore degli 
em igranti, che rientravano per le fe
ste di Natale.

Col passare degli anni essa è dive
nuta sempre più im portante in quan
to è divenuta anche u n ’occasione per 
rivendicare il nostro  d iritto  di m ino
ranza slovena ad esistere e progredi
re al pari degli altri gruppi presenti 
in Italia. N on possiam o dim enticare 
infatti come la nostra Benecia sia sta
ta  sempre trascurata  dallo S tato e la 
più limpida prova di ciò sono proprio 
i nostri num erosi em igranti. M a se 
tem po addietro  le nostre au to rità  e 
politici si chiudevano gli occhi per 
non vedere, o ra che il livello e l’enti
tà delle nostre attività è notevolm en
te cresciuto, non possono più igno
rarci e devono prendere posizione, 
anche se per ora solo con le parole 
Il nostro  d iritto  del resto è previsto 
dalla stessa Costituzione che però 
pu rtroppo  viene m olte volte d isatte
sa da chi ci governa.

T ornando  alla m anifestazione a l
la quale, fra  le altre au to rità  hanno 
partecipato  anche il senatore Spetič 
e l ’onorevole Gabriele Renzulli, c ’è 
da dire che è stata molto piacevole ed 
intensa e dopo i discorsi di rito  è in i
ziato lo spettacolo vero e proprio  
aperto  p roprio  dal nostro  coro di 
fronte ad un folto pubblico di 2-300 
persone.

A bbiam o iniziato con «V artec le- 
Pi», con tinuando poi con «L una si
je» e concludendo, anche se con un 
pò di anticipo sulla stagione, con 
«Pršla je spomlad» riscuotendo molti 
applausi dal pubblico, fra il quale o r
mai abitualm ente ci seguono diverse 
persone del nostro  com une. Poi so
no seguiti i ragazzi della Glasbena šo
la scuola di musica di S. P ietro

checonta oltre 100 iscritti con risu l
tati più che soddisfacenti, quindi il 
coro «P od  lipo», la poetessa della

Val Resia Silvana Paletti, ed ha con
cluso l’im m ancabile Checco che, al
ternando  vari cantanti solisti ha pro

posto la sua solita bravura e versati
lità in cam po musicale.

Per quan to  riguarda il nostro  co
ro , che ora svolge le sue prove nella 
sala parrocchiale di T aipana, grazie

alla buona volontà del locale consi
glio pastorale parrocchiale, c ’è da di
re che per il fu tu ro  prevediam o in

particolare due impegni im portanti: 
il prim o riguarda la p roposta fattaci 
dal direttore di Radio Effe alcuni me

si orsono, per poter registrare alcu
ne nostre canzoni popolari da tra 
sm ettere poi nei vari program m i ra 
diofonici. Come gruppo abbiam o de

ciso di rinviare di qualche mese la re
gistrazione per poter nel frattem po 
im parare qualche altra  canzone.

Il secondo im pegno riguarda la 
P rim orska poje, una m anifestazione 
canora alla quale abbiam o partecipa
to  già Tanno scorso, che si svolgerà

in prim avera in varie località della 
Slovenia del litorale e della nostra Be
necia e che rip roporrà  sicuram ente

per intero tu tte  le canzoni popolari 
slovene.

S.P.

Anche quest’am o ci siamo 
incontrati a Caporetto

Prem essa: si è svolto il 16 gennaio 
scorso a C aporetto  il tradizionale in
contro  tra  le au to rità  del com une di 
Tolm ino e gli sloveni della Benecia. 
Vi hanno  partecipato  num erosi am 
m inistratori, sacerdoti e rappresen
tan ti di vari gruppi e circoli culturali 
fra  i quali anche quelli di T aipana. 
Di seguito l’intervento che ho svolto.

D apprim a vorrei salu tare tu tti i 
presenti a nom e del circolo culturale 
e coro «N aše vasi», nonché a nom e 
delTam m inistrazione com unale di 
Taipana. È questa sicuramente la m i
gliore occasione per po ter fare il b i
lancio dell’anno passato in relazione 
alla situazione della nostra m inoran
za slovena. Vorrei distinguere questo 
m io discorso in due parti: quella che 
riguarda le attiv ità culturali e quella 
che riguarda le iniziative economiche.

Pifanija s polovinam tou Tipane
S ehurno  on  čje se pouno  ju d i na- 

h o rd a te  od  lie tošn je p ifan ije .
In fa tes so te d an  to u  T ipane par- 

žagle d an  velek po lovin  ta  p red  
cerkov.

T o  se zdi ke tu o  to  n ijem a važ
nostjo  (im portanče), saj dou  po  la 
škem  no d je la jo  povsen «pigna- 
ru l» . Invece tu o  ke te  liepeha od  te- 
ha  p o io v in a  (par našem  k ra jeh  se 
kliče itak o ) je  ke ‘o nam  p a rp e ja  
d n o  n ašo  s ta ro  trad ic ijo .

N a n aza t hrede 100 ale 200 liet 
je  o b ren č jem o  ke naše p redn ike 
(an ten ad e ) so zm iran  nap ravele  ta  
na  našeh  h o rah  dne velike o h n je  ke 
so se klicale «polov ine» . Tej b o t so 
jud ie  zažgale širče še za ke on Buoh 
jim  dej srenčjo ta  na djelo, zake čez 
lieto to  bode  kej za p o b ra te , za ke 
u ra  n a  bode  usm iljena. A n  itak o  
lietos n a  je  uon  veljesla ideja od  po- 
lov ina: b rin a  ne b a  žej p rip ra v lje 
na  (p ro n ta )  od  V ienah ta  an  po ten  
no  so ju d ie  parnesle  an  d odale  šin- 
je  p o u n o  vej.

P o lišp o rtiv a  n a  je  k lad a la  avize 
pousem  an  itak o  6. žen a rja  okou  
18. u re s e je  ta  na plače zbralo  p o u 
no  p o u n o  ju d i. K ar ne b a  ta  jušta

u ra  so ta rije  m lade užgale po lov in , 
an  te  ho rje lo  tekaj m očno  an  teka j 
vesoko  ke več koj kak  je  šou  nu- 
m ar boj deleč za h o rk u o to . So sou- 
sje ap laud ile  naš liep po lov in . Te 
šin je za re jč je  ke kak je  luožou  že 
p o u n o  p e tard e  an u  fužete an  itak o  
te  poknelo  an cvilo tekaj m očno  ke 
te  se zdijelo  bete to u  uiske.

O hon j je  šou nap re j an  se nije 
u h asn o u  ke po ten  koj no u ro  an  
p o u , in  k a r  ta  velika h o rk u o ta  ne 
hen ja la  an  a ja r  je  počneu se zm arz- 
nete so paj tjezje  od  po lišportive  
parnešle  b ru lé  za usieh , m a to  ha 
n jeb o  ra t saj so u re t m uorle  parne- 
ste še dan  lonac p o u an , teka j ke so 
be sousje žejne. Ne b a  n a  velika ve
selica an  tej ke to  p o u n o  k ra t to č ja  
to u  teh okaž jonah , so neh desat ju 
di začnele piet tekaj liepo an  m oč
no ke so jih  čule fin dou  na P rih o t.

Z a konča te  (fenešate) be to u  rej- 
če ke te  po lov in  za d an  m om en t je 
zhledou tej dno  ohnjišče ke dan bot 
je  zb rau  an  je  zvezou o k o u  sebe 
p o u n o  ju d i,  z d ru h am e besiedam e 
usi mi m um o p o treb o  (bezun ja) za 
se o b rjeste  u k u p , za se ču te tipan - 
je n e  tej ke so se čule naše sta rje .

Per quan to  riguarda le prim e, mi 
sento di poter dire che sono la miglio
re espressione della nostra  identità 
nel senso che di anno in anno  diven
gono più num erose e qualitative. E 
questo succede anche nei centri più 
piccoli e più isolati.

M a il punto centrale di questo mio 
intervento riguarda la nostra  situa
zione econom ica. È sicuram ente un 
m otivo di soddisfazione per tu tti noi 
la realizzazione della zona industriale 
di S. Pietro (che occupa oltre 150 per
sone), m a non a ltre ttan to  possiam o 
dire noi di T aipana dove attualm en
te  c ’è la M ipot che però rappresenta 
per noi solo quattro  posti di lavoro. 
La sproporzione risulta evidente e se 
a ciò aggiungiam o anche tu tte  le no 
stre numerose richieste tendenti a cer
care un posto di lavoro per alcuni no
stri giovani che, rivolte sia all’SKGZ, 
sia ai partiti che ci sostengono, sono 
rim aste senza una risposta , o tten ia
m o un quadro  ben preciso. U n qu a
dro nel quale esistono delle m inoran
ze anche nell’interno della nostra mi
noranza, un quadro  nel quale a p 
paiono più che mai contradditto ri i 
discorsi relativi a ll’unità e la parità 
di tu tti gli sloveni in Italia. Gli stessi 
partiti che a parole si interessano al
la nostra  situazione (praticam ente 
tu tti) non sono stati in g rado di dare 
una sola risposta concreta ed effica
ce. La mia conclusione è che tutti noi 
dobbiam o definire una volta per tutte 
cosa significa per noi essere sloveni, 
ossia se per ciascuno di noi è più im 
portan te  la situazione della nostra 
m inoranza, includendo anche i cen
tri m inori com e T aipana, oppure se 
sono più im portanti gli interessi e le 
strategie dei partiti, che finora ci 
penalizzano.

Ed infine mi chiedo se Tanno ven
turo  mi troverò qui nuovam ente a ri
petere le stesse cose: in questo caso 
significherà che il nostro comune non 
sarà ritenuto  poi così im portan te da 
essere tu telato . E ciò vorrà  dire che 
la tu tela della nostra identità , nella 
quale ci crediamo in molti, sia in real
tà  solo un pretesto attraverso  il qu a
le qualche personaggio realizza i p ro
pri interessi. Sandro Pascolo
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spero di non diventarlo mai. Per que
sto mi demoralizzano i giudizi pesanti 
(anche in alto  loco) che da molti an- 
ni mi m archiano come un anim ale 
Portatore di u n ’infezione. Non ho 
voglia di far la fine di don Rino. Né 
di finire la carriera ad allevar conigli 
come don A rturo  a Viskorša. E di ca
si ce n ’è... Le istituzioni au to ritarie  
°on hanno interesse — né l’ab itud i
ne — a risolvere i conflitti nel d ialo
go e nel rispetto , m a tendono a 
im porre alle loro verità e crim inaliz
zano i dissidenti. Sono nella Val Tor- 
re da 15 anni: chi ha mai chiesto alla 
gente di dire loro com e stanno le co
se? In alto  loco hanno  idee m olto 
chiare, sulla base di inform azioni ben 
Protette dall’anonim ato . E gli in fo r
m atori non ab itano  più qui. Sono 
stato processato per istigazione a de
linquere, form azione di banda arm a
ta e porto  abusivo di arm i. Sono un 
Poco di buono. E divido la gente. 
Non mi è mai sta to  concesso il p ia
cere di sapere chi fornisce queste in- 
orm azioni. Il capo li protegge.

Non esiste solo la m aniera stalinia
na di liquidare la gente. Chi ha pau- 
ra, nega e rinnega. «N on conosco 
quell uom o!» ha detto Pietro parlan

ti di Gesù che era sotto  processo. In 
d im a di intim idazione, la com unità 
si deform a e si ad a tta  per sopravvi
vere. Il com portam ento  e il pensiero 
Sl dissociano, e il conflitto  vien vis
suto con angoscia, ma com e fatto  
Privato. Si salvi chi e come può. Le 
nozioni di norm alità, bene/m ale, 
m oralità e com portam ento  d ipendo
no dal sistema di potere. A Lusevera 
C l P a r 'a e difende il po našin è un 
sobillatore, un titino , com unista, un

figuro sinistro e infido. E dato  che la 
gente vuol vivere alm eno un p o ’ in 
pace, scattano formazioni reattive in
conscie: deliri patrio ttard i e psicoti
ci del tricolore, l’isteria collettiva e la 
caccia alle streghe slave. Per quel che 
vivo da tan ti anni, ritengo per certo 
che quando  un popolo rinuncia alla 
sua lingua, perde la ragione e il ben 
dell’intelletto, diventa dipendente e 
preda delle istigazioni allucinatorie 
del suo padrone. Il capo è interioriz
zato. Forse non sanno neanche bene 
chi è o cos’è. È u n ’om bra che si 
p ro ietta  sulle coscienze, provocando 
Tecclisse della mente in un paesaggio 
interiore devastato e im paurito. Non 
esagero, te l ’assicuro. E non sto 
neanche accusando la gente. Cerco 
solo di capire. La gente ha troppi li
vidi nell’anim a. Troppe bastonate. A 
volte sogno di un uom o chiam ato Ge
sù che era un p o ’ m atto , andava in 
giro per i paesi e alla gente ridava la 
salute e il gusto di vivere. «L a tua  fe
de ti ha salvato», diceva.

E passava facendo del bene. Poli
tici e preti lo vedevano sempre peg
gio. L ’han preso e condannato  a 
m orte perchè «sobillava il popolo».

Qui c ’è paura , don P ietro . Io non 
mi diverto quando  mi parlano dietro 
le spalle. Nessuno forse si diverte. 
Per questo abbiam o bisogno di 
ubriacarci e di alzare il volum e della 
musica. Si vive quel meccanismo (in
conscio) collettivo che gli studiosi 
chiam ano im potenza appresa (lear- 
ned helplessness). Non ci sono sboc
chi e allora si regredisce a form e 
depressive ansiose, iraconde di auto- 
distruzione e di fuga. Dilaga uno sta
to d ’anim o diffuso di frustrazione, di

vergogna, di colpa.
La paura  in basso, fra  la gente, si 

sposa con l’esercizio del potere con
do tto  in term ini brutali, un potere 
dove non c ’è spazio per la ragione, 
il dialogo, il confron to . « L ’esercizio 
del potere è particolarm ente piacevo
le quando un uom o piccolo lo fa su 
un personaggio illustre. Il soldato ro
m ano che uccise A rchim ede deve es
sersi tolta la più grande soddisfazione 
della sua vita se da bam bino aveva 
dei problem i con la geom etria. «C ’è 
un grosso abuso della dem ocrazia 
quando  chi com anda si fonda suglii- 
stinti e le paure della gente. Si arriva 
alla violenza e all’intossicazione. L’u
nico an tido to  è una sana educazione 
alla ragione e alla libertà.

Q uando — come da noi — il po 
tere si basa sull’intimidazione, succe
de che la paura e l’ignoranza in basso 
si salda con l’am ore del potere al ver
tice della società. Tutte due le parti 
sentono come una m inaccia chi usa 
ancora la ragione e la libertà.

E m entre l’intreccio di potere e di 
paura si assesta in una libidine am or
fa di volgare e irrazionale violenza 
contro  l’uom o, io mi chiedo triste
m ente, e chiedo a te, don P ietro: la 
chiesa con chi deve stare? Col carne
fice o con la vittim a. N on dirm i che 
esagero. P rova a difendere il po n a
šin e vedrai. E non dirmi neanche che 
si deve stare con tu tti. Non è vero. 
C risto  ha scelto, e come!

E se conta la m ia esperienza, ti d i
co che non sono mai stato  così o ffe
so com e dagli uom ini di chiesa che 
dicono di stare con tu tti. Si sentono 
autorizzati a salvarti: ti giudicano e 
ti condannano. Per il tuo  bene e die

tro  le tue spalle. A Lusevera, con chi 
sta la chiesa? Con chi è rim asto a la
vorare e m orire lassù oppure con chi 
se ne è andato , vive com odo in p ia
nura , ha un lustrino e nell’o rario  di 
ufficio  va in curia a calunniare?

Con chi ci mettiam o? E che ne fac
ciam o del vangelo, del concilio, del 
S inodo, delle indicazioni dell’A rci
vescovo?

Dice S. P aolo: «Ogni lingua p ro 
clami che Cristo è il Signore, a glo
ria di Dio Padre». A Lusevera, 
q u a l’è la lingua della gente? È forse 
l’italiano? O il friulano?

In che lingua ti svegliava tua m a
dre al m attino? Che lingua usava 
quando  piangeva o era stanca o cer
cava di nasconderti un dispiacere?

E tu  mi vieni a dire «il po našin.. 
non è mai en tra to  in chiesa dal 
1866».

M ale per la chiesa. M olto male! 
N on per il po našin.

E male per l’Italia. Di italiano, nel
la lingua della gente sono entrate sal
dam ente solo le bestemmie.

E quando scrivi «dobbiam o anche 
rispettare la precedenza dei valori» , 
spero tu intenda riferirti ai valori 
evangelici. Se è così: vale più una per
sona — m ettiamo uno di Lusevera — 
che parla il po našin o un nazionali
smo stolto e ottuso che im pone la lin
gua e la cultura del più forte a scapito 
del rispetto  e della convivenza? Chi 
farà  mai la storia e il calcolo delle 
sofferenze um ane che i fam osi 122 
anni hanno portato? O credi anche 
tu  all equazione che fa dire a tanti: 
italiano = buono; sloveno = ca tti
vo? credi anche tu che al di là del 
confine m angiano i bam bini e sono

tu tti malvagi?
C ’è un partito  che ha fa tto  (e fa) 

tan to  m ale da queste parti, d im enti
cando che la prim a e ideale m atrice 
del partito  cattolico risale alle idee e 
alle figure risorgim entali di Rosm ini 
e di G ioberti, che proponevano u n ’I
talia federativa e pluralista, rispettosa 
delle etnie e delle culture. M a non è 
questa l’anim a della dem ocrazia cri
stiana, alm eno a Lusevera.

Lascia che ti dica ancora  una cosa 
a proposito di lingua e di cultura. Un 
uom o non è tale perchè ha soldi e po 
tere, m a solo se è fedele a  se stesso 
e se ha uno strum ento per intuire, per 
cercare e per dire l’infinito. E questo 
strum ento  è la sua lingua. Chi vi ri
nuncia non è un uom o. E non lo è 
neanche chi impone con ogni mezzo a 
un gruppo di rinnegare se stesso e le 
sue radici. E non lo è neanche chi tra 
disce il suo popolo per mettersi coi 
padroni. R ispettiam o le precedenze 
dei valori, dici tu . Se m uore l’uom o, 
don P ietro , m uore anche Dio.

D on P ietro , tu lo sai: si incontra 
Dio nell’uomo, rispettandolo e cercan
do di capire quanto  sia preziosa quel
l’unità infinitesim ale da cui dipende 
il m ondo e nel quale Dio stesso ricer
ca il suo fine.

A C .G . Jung chiesero in u n ’in ter
vista: «C redete in D io?» Rispose: 
«N on ho  bisogno di credere in Dio. 
Lo conosco».

A nch’io Lo conosco, don  P ietro: 
ha la bocca im bavagliata e le mani le
gate dietro la schiena, vive a Lusevera 
e parla po našin.

Derži se kont.
Renzo Calligaro
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Kobarid
Najprej bi rad  pozdravil vse prisot

ne v im enu kulturnega društva in 
zbora «N aše vasi» in v im enu občin
ske uprave iz Tipane. Ta je  prav go
tovo najbo ljša  priložnost, da n ap ra
vim o obračun preteklega leta glede 
položaja naše slovenske manjšine. Tu 
bi rad  razdelil vprašanje v dva po 
glavja: tisto ki zadeva kulturne dejav
nosti in drugo, ki je  povezana z eko
nom skim i pobudam i. G lede prvih 
lahko rečem , da najbo lje  odražajo  
našo zavest in  iz leta v leto osta ja jo  
bolj številne in kakovostne. In to  se 
dogaja tudi v m anjših in bolj od roč
nih krajih .

P rav  gotovo je vsem nam  v zado
voljstvo dejstvo da je  nastala  v Špe- 
tru  industrijska cona, k jer je  približ
no 150 zaposlenih. Ne m orem o pa 
istega trd iti za T ipano, kjer deluje 
podružnica M ipot, ki zaposluje samo 
štiri osebe.

R azkorak je  očiten. Če k tem u do 
dam o naše številne prošn je in zah te
ve, ki težijo k ustvarjan ju  novih de
lovnih mest za našo m ladino, ki smo 
jih  naslovili na SKGZ in na stranke, 
ki nas podp ira jo  ne da bi dobili n i
kakršnega odgovora, im am o pred oč
mi pravo sliko našega po ložaja . To 
pom eni, da obsto jajo  m anjšine v ok
viru naše m anjšine in da so protislov
ne torej trditve o enotnosti in enako
pravnosti vseh Slovencev v Italiji. 
Tudi stranke, ki se zan im ajo  za naš 
položaj (v bistvu skoraj vse) niso b i
le sposobne nam  dati konkretne in 
učinkovite odgovore. Iz vsega tega 
sklepam , da je  treba opredeliti, jasno 
definirati, kaj pomeni za nas biti Slo
venci, ozirom a če im a za nas večji po
meni položaj naše m anjšine, ki zaob
jem a tud i m anjše centre ko t je  Tipa- 
na ali im ajo  večiji pom en interesi in 
strategija strank , ki so dosti k ra t na 
naši strani sam o z besedam i, s.P.

Sedlišča/Micottis

Basen
To bi dan bot dan órso ano 

na mi'kula (ouéà). Su šli pit 
obadva to-u dan potóuéek. 
Medvéd je più zgoré e miku- 
la na pila ta-dóle. Te órso o 
se sticóu z mikulo: «Ali si 
paršla ta-viž-dou mi mótit 
vódo?».

«Ma cuj — jala — ne te 
mótin vóde, ker vóda na ré 
na dou, sernaj te me ti motiš 
vódo».

«Ma ben làni na me tva 
marna motila vódo». Alóra o 
se usticóu o paršou, dóu o jo 
popàdou ano o jo sni’edóu.

L 9immagine di una comunità viva 
nel racconto di Riccardo Berolec

Per qualche ora, qui a Taipana sia
m o ospiti nell’accogliente casa di Ric
cardo  Berrà — Berolec, un uom o di 
quasi o tta n t’anni, tranquillo  ed allo 
stesso tem po vispo, lucido, disposto 
a  raccontare. E di cose da dire il si- 
gor R iccardo ne ha m olte e non solo 
per le tan te  esperienze che ha accu
m ulato in tanti anni. A  Taipana è sta
to  ed è u n ’istituzione,una persona 
che gode di grandissimo rispetto e sti
m a. È a lui che in passato  e fino a 
qualche anno  fa — o ra  non  più per
chè gli acciacchi si fanno sentire — 
si rivolgevano le famiglie quando do
vevano fare le divisioni. Com e si sa 
si tra tta  di un com pito che richiede 
grande serenità e senso di giustizia. 
Spesso gli dava una m ano anche R i
sto , A ristide Pascolo, nonno  di 
S andro.

E così nella cucina dei Berrà si sno
dano  davanti ai nostri occhi tan te vi
cende, avvenim enti, la fatica di ogni 
g iorno nei boschi e a fare le karbo- 
naie, R iccardo era un  kuo tar — , m a 
anche i canti, le feste tradizionali, il 
carnevale. E neH’aria  della cucina il 
p ro fum o orm ai dim enticato del m i
nestrone, di quelli di un tem po, che 
ti richiam ano imm ediatamente il pro
fum o ed il sapore dell’infanzia.

R iccardo Berrà, a differenza di
m oiti altri suoi com paesani è p ra ti
cam ente sem pre vissuto a Taipana se 
si escludono due parentesi: dal 1924 
al 29 ha lavorato  in Val d ’A osta per 
la Breda di M ilano che costruiva de
gli im pianti idroelettrici e poi due an 
ni sem pre per lavoro in A frica 
orientale, dal 1935 al 37.

E a casa? D ’estate si falciava l’er
ba, dice. G uardati a tto rno , continua 
— e sembra di sentire tanti nostri vec
chi anche qui nelle valli — tu tto  quel 
bosco che vedi era una volta p ra to . 
T u tto  era lavorato . U na volta fatto  
il fieno e portati a term ine i lavori nei 
cam pi si lavorava nel bosco, anche 
fuori com une a Tarvisio , P on tebba 
e poi le kuote, m olto  grandi. L avo
ravam o a volte anche in 5 o 6. E la 
sera a ll’osteria a giocare a carte, a 
cantare. Mi aspettavano sempre e poi 
veniva G iulio M ihielič, quello che è 
in Brasile, D om enico M ok ed altri 
ancora. Qualche volta si cantava an 
che fino  a m attina  e poi si andava a 
cantare anche nelle case dove c ’era
no delle ragazze.

A nche per carnevale, oltre che per 
le feste dei patron i, la vita si an im a
va. A  T aipana facevano festa due 
giorni: lunedi e m artedì grasso. F a
cevano la sfilata con tan to  di suona
tori e lungo la via centrale c’era una 
specie di m ercato. Anche qui i pust j e 
avevano le kliešče, le tenaglie di le
gno. C ’era poi la figura della Pusti-

B R E Z IJE -M O N T E M A G G IO R E

Legenda, kako j e  Bog ustvaril bolhe

Buoh an svéti Pjéri su bi 
lačni, zat su šli po osah, zat 
su djàli, ke su paršli ta-h nu 
hišu, ta-pred nu hišu na ba na 
žčnš sàma, alóre zu žali: 
«Dóbro vecér, žénà — zu žali 
— a mate kaj za jésti? smo 
lačni!» su žali Buoh an sveti 
Pjeri.

’Nič ni’eman — nà žala — 
za jesti!1

«A — e žau — bi ti’eli tle 
spàti, bi ti’eli se ustaviti, ce 
mate kaj za jésti za nan dati 
an spati an drugi dan bi tieli 
von še d i’elati, bi tiela von 
pomati dielati.»

’Ne ki nieman dieia — nà

žala — ne ki nieman da(t) jé
sti, nànce spàti uas ne ložin. 
Nič — nà žala — kuj pujtà’ 
nà djala.

«Po ben, a nimate véro še 
diela nič?»

’Nič nieman diela, nič je
sti an nič spati uas ne ložin!1

Zàtre Buoh e šou t-u saké- 
te, e uzeu nu pest bouhé, 
tri’eščiu tje-u to babo, zatri 
nà si učnčla pràskati. «Kar ti 
niemaš nič dielo, jesti ti nas 
niečeš dati, spati ne, pràskaj 
se!» e zàu.
Pavle Merkù, Ljudsko izro
čilo Slovencev v Italiji, ZTT 
1976.

f  ;
‘ r  • ; AA ,* fV

imm.
*  -• v* : ■ :

Riccardo Berra-Berolec d i Taipana racconta

ca che doveva en trare per prim a in 
ogni casa, scopare via tu tto  e fare 
spazio per quello che seguiva; una 
specie di recita dove si rappresenta
va sem pre qualche litigio, qualche 
causa. G uai a chi chiudeva la p o rta  
di casa e non lasciava entrare la com 
pagnia di m ascherati. A llora gli 
scherzi ed i dispetti non si contavano.

E poi nel lungo racconto  vengono 
alla luce anche vecchie rivalità fra  le 
frazioni. Quelli di Taipana e quelli di 
M onteaperta/V iškuorša che avrebbe
ro  voluto avere il com une nel loro 
paese si guardavano come cane e gat
to. T ra l’altro  la sede del com une era 
stata inizialmente a Platischis, Plasti-

šča fino al 1932. E di tentativi di tra 
sferire la sede com unale ce ne sono 
stati diversi anche dopo la seconda 
guerra m ondiale.

Gli attriti naturalm ente c’erano an
che in passato c ’era però anche una 
grande disponibilità a collaborare, a 
lavorare assieme. A  questo proposi
to  il signor Riccardo racconta le vi
ce n d e  d e lla  c o s tru z io n e  del 
C am panile, in iziata nel 1920 e con
clusa 8 anni più tard i. U n’opera che 
il terrem oto quasi,quasi non ha nem
m eno scalfito. I sassi vengono dal 
Pozore, per acquistare le cam pane 40 
e più uom ini lavorano nel bosco e 
vendono circa 1000 quintali di casta
gni. E la chiesa che è recente quando

T aipana era un grande paese. 
In passato, prim a che dopo la se
conda guerra m ondiale l’em igra
zione incidesse in m odo così 
violento nel tessuto sociale, con
tava 700 ab itanti. Oggi ce n ’è si 
e no 300.

T aipana è divisa in borghi. Ne 
ha sei: i borghi Berrà e N oacco in 
d ialetto  sloveno locale - Uas; 
Coos - P rihod , m entre P rihojen- 
ji sono gli ab itanti; Pascolo - 
P odžleb ič iam , P odžlebiščenje; 
Vazzaz - Podzore, P odzoran jan - 
je e infine M ulinar - M linar, 
M linarja.

I nom i in italiano fanno ch ia
ram ente riferim ento ai cognom i 
più diffusi nelle varie parti del 
paese, quelli nel dialetto  sloveno 
locale invece indicano quello che 
era il nucleo centrale, U as, l ’en
tra ta  nel paese, la parte  so tto  il 
m onte Pozore, quindi dei topon i
m i, così come l’u ltim o M linarje 
che indica la zona dove c ’era in 
passato  un mulino.

è stata costruita, gli chiediamo. Quel
la è del 1898, risponde. E prima? C ’e
ra u n ’altra  chiesa nel borgo di so tto , 
aggiunge, non si sa che cosa sia suc
cesso, du ran te  la prim a guerra m on
diale però era già in rovina.

Di cose da chiedere e farsi raccon
tare ce ne sono molte ancora. Speria
m o che il signor R iccardo Berrà ed 
altri suoi com paesani, siano disposti 
ad ospitarci per qualche o ra  a casa 
loro, (j")

Rio Gorgons
Sei diventato  b ru tto  e laido.

U no scarico d ’im m ondizie e rifiuti, 
collettore di gas, d ’acidi mefitici.
Per por rim edio, t ’han  m ascherato.

Dicon loro: — ripulito , una buona volta! —

Eccoti in fatti, bel che trasfo rm ato , 
rivestito dal perm issivo cem ento.

Via, i secolari sassi corrosi e levigati!
Via, l’hum us e l’h ab ita t tipico!
N on sciacquan più i panni le massaie 
nelle lim pide e correnti acque!
N on scendon più i bim bi a giocare,

La poesia è stata inserita e premiata nell’Antologia «Nell’anno 
dell’ambiente» — Poesie per la Natura, edita dalla Casa Edi-

lungo le rive e nel friabil greto!

Son scom parse le guizzanti tro te  
e i num erosi anfibi e crostacei, 
che popolavan il sinuoso alveo.

— Rio G orgons, che perfida ironia!

— Rio G orgons, rio  lugubre, direi! -

A volte una provvidenziale piena, 
scende a tergere le cancerose piaghe.

È solo un effim ero palliativo, 
poiché la tua vita è com prom essa.

Noacco Adriano

trice «Tigullio-Bache-Rontius» di S.Margherita Ligure (Ge
nova) nel novembre-dicembre 1987.

SED LIŠČ A

Pust je biu dan
Te d an  u p ih o u  d an  m arzou  vie

ta r  od  M uške ore.
D o ta  z a d n ja a  m in u d a  niesem o 

v iedali ali s to rti p u s ta  ali a p ren e
sti n a  d ru o  sab o to .

T ej ke n a  fe trad ic io n , lie tos, u 
m o u  se s to r t i  to u  « S e d liš k i 
repub lik i» .

T a  n a  m anifeste  ex-em igrante, to  
n iebo  p iseno  « r im a n d a to » , m a to  
kazalo: « sabato  13 febbraio  alle ore 
14.30, — la  nuova  co m p ag n ia  p re 
sen terà  il veliki p u s t, —  ci sa ran n o  
zw anzighen  m olighen , strucco lo  
m io  e c c ...» . Še k ap o  S ed liškaa p u 
sta  u bi nam  spo ro č iu  — via te le
fo n o  « P u s ta  č jem o sto rti, se to  ne 
bo  je d n a a , b om o  se m erkali m ed 
nam i, ke a d ie lam o» .

I ta k o  sm o se h itro  nasad ili.
T a  n a  14.30, u sin je  p ih o u  te 

m arzou  v ie tar, a  n a  Sedliški vasi to

b o  se zb ra lo  veliko  ju d i.
T ej ke to  je  « p o so d »  zn an o  naš 

pust u je  p a rtik o la r : dan  m au 
te a tro .

T o  p ride  za se p ro siti, ki u p isua 
p a r ti ,  ki u sto ri scenog rafije .

T o  je  p o u n o  diela, usake u se im- 
p ro v iza  a to r ,  p isa te lj, scenograf.

U je  te a tro  te b ozeh , a  p o an  na-

šaa  živ ljen ja , iz ika, k u ltu re  anu  
trad ic io n e .

Scene, besiede no zv ira jo  od  sar- 
cu , od  duše  naše zem je od  pravic 
ju d i.

Z a tu o  m arnò  rečje u sjen  tjeu  ke

so kej te d an  sto rli zake pust u zlie- 
ze liepo « b rav i» . H u a la  ju d a n  ta 
ke do rè  vo je , h u a la  še C e n tru  kul- 
tu ra l , ke u s tu o ro u  n je à  p a r t tej 
u sak o  lie to .

L .C .

L U C A -B A R D O

Ja man dičar čele
Muoj éaéa u rado redi če

le. Počasu, počasu u stuorou 
vinč uljne čel.
Čele nu mu bižo anu u ma e 
ledate.

Kada e a pomaan, ja si 
pouno pouno veseu, zake to 
me p tó à  dielati s Čelami. Ja 
e ložen maškero anu e operen 
dan uljn e potenen von toke 
čere e je stresen, zake nu spa- 
dita čele anu z nu pluon e po- 
tenem dou te martve anu e lo
žen čelice čiste tu kariolo. Za
ke nu ne se ustrašita, e diela
mo počaso.

Čele su male anu niso maj 
salde. Nu viliezejo od uljna 
nu vzamejo med ta na rože 
anu nu a neso tu njih kišice.

Dan bot na me upiknila ta 
na nuos, ku mi paršou debou 
anu čarniov, si muorou ložtč 
no mazilo. Kor e teramo von 
med, momo pouno diela e lo- 
žimo čero rašano meda to 
zmielater eletrik, ku koroca 
anu u storie vilezte med, ke 
u spada tu nu selo. Potem e 
očistimo med anu e a ložemo 
to verinave vaze za a prodate.

Moja vas 1986
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Nei tem pi attuali il carnevale po 
polare è rim asto  spogliato dei p ro 
fondi significati prim itivi: trasgres
sione, sfrenatezza, rovesciam ento 
delle situazioni — in attesa delle du 
rezze e delle sofferenze dell’indom a- 
ni. È diventato ripetizione, folklore, 
richiam o turistico, festa goliardica, 
ecc. E perfino arduo riconoscere nelle 
fasi del m ascheram ento i rituali p ri
mitivi ed i messaggi che vi sono 
impliciti.

In tem pi più lontani il carnevale 
era un brevissimo periodo dell’anno 
— tollerato anche dalla Chiesa — in 
cui andavano rim osse le pene della 
miseria e della soggezione contadina, 
delle sciagure e delle paure.

Il vivere di ogni giorno ne era pie
no. E ra questa la condizione um ana 
della povera gente: altro  non conce
deva che ansie ancora più acute, do 
vute alle scorrerie delle bande arm a
te, alle invasioni, alle epidemie. Il 
carnevale era una valvola di sfogo; 
le sue form e si inserivano nelle tra 
dizioni, nelle visioni e nell’imm agina
zione del fiabesco del tem po.

Avveniva frequentemente un signi
ficativo rovesciam ento dei ruoli: 
uom o-donna, bello-brutto , buono
cattivo, angelo-demonio, ecc. Questo 
è ancora decifrabile nei gruppi trad i
zionali dei nostri paesi.

*  *  *

Vi furono momenti, nella storia, in 
cui la trasgressione e la sfrenatezza 
del carnevale si trasform arono in vio
lenza aperta  e rivolta che usciva dal
la finzione rituale. Le cronache fan 
no coincidere con il carnevale, ed in 
particolare con il giovedì grasso, non 
pochi eventi sanguinosi del passato.

Sem brò a volte che lo sconfina
m ento dalla finzione carnevalesca al 
«teppism o» ed alla rivolta avvenisse 
per caso. Talvolta venne invece sco-

D A L LE A N T IC H E  C R O N A C H E  DI ST O R IA  F R IU L A N A

Quel cruento giovedì grasso

>

In prim o piano l ’angelo e il diavolo, due 
di P tu j in Slovenia
perta una regia più o m eno sottile ed 
interessata.

È il caso di una storia di carnevale 
che riguarda U dine ed il Friuli. Ec
cone una rap ida cronaca.

E ra il carnevale dell’anno 1511. Il 
giovedì grasso, il 26 febbraio , en tra
vano in città centinaia di contadini 
vestiti in maschera con i visi pitturati.

P o rtavano  segni per riconoscersi 
fra  loro ed arm i nascoste. Alle m a
schere entrate dalla parte di Chiavris 
si unirono quelle che erano già in cit
tà: miserabili, m endicanti, poveri 
diavoli. Insieme com inciarono a fa
re confusione, a schiamazzare, ad at
taccar briga. E stratte  le arm i si mi-

tipiche figure del carnevale di Rodda, riprese il 14 febbra io  alla tradizionale sfilata

sero ad azzuffarsi con quelli che non 
portavano  i loro segni.

Assalirono i portoni delle case e dei 
palazzi, m entre i signori si chiudeva
no dentro sbarrando porte e finestre. 
I nobili della Torre si videro costret
ti a sparare con gli archibugi sulla fol
la m ascherata.

La situazione diventava grave.
C os’era successo?
E ra stato  il luogotenente della Se

renissima, il friulano A ntonio Savor- 
gnan, a radunare i contadini a C hia
vris per aizzarli con tro  i suoi avver
sari politici e soprattu tto  i della T or
re. Aveva detto ai contadini che que
sti volevano riportare a Udine gli

«im periali», cioè i tedeschi, i quali 
avevano amici tra  i nobili del Friuli, 
nonostante i quasi cent’anni di dom i
nazione veneziana.

E i contadini, che avevano ricevu
to  qualche alleggerim ento dei p ropri 
obblighi feudali, da parte di Venezia, 
avevano abboccato. In questo aveva 
g iocato  anche il fa tto  che era 
carnevale.

Il giorno dopo, 27 febbraio , le co
se peggiorarono e perfino il Savor- 
gnan prese paura. La folla, im padro
nitasi di un cannone del Castello, lo 
piazzò contro  i portoni. Li sfonda

rono e penetrarono  nei palazzi m et
tendoli a sacco, inseguirono e ucci
sero i fuggitivi. G ettarono dalle fine
stre ogni cosa. Vestirono gli abiti delle 
nobildonne e dei nobiluom ini. M an
giarono e bevettero quan to  fu loro 
possibile. Bruciarono i palazzi. La 
notte finalm ente riem pirono masche
rati le osterie e l’orgia continuò fino
allo sfinim ento.

* * *

La cosa non è finita.
C om e per una im provvisa pazzia 

collettiva la rivolta si estende alle 
cam pagne.

I contadini appiccano il fuoco al 
castello di S. Daniele, poi a quello di 
Spilim bergo, poi bruciano quello di 
C olloredo, di Villalta, di A rcano, di 
Cergneu, ecc.

Q ualche cronista si accorge che la 
vam pata della rivolta del giovedì 
grasso a U dine altro  non era che l’e
co di quelle non lontane rivolte con
tadine della C am iola e della Carin- 
zia. Q uattro  anni dopo, nel 1515,le 
rivolte divam pano con inaud ita  vio
lenza in tu tta  la Slovenia.

Fini con la penitenza. C on calma 
il Consiglio dei Dieci, il governo della 
Serenissim a, organizza la repressio
ne con guerrieri a cavallo aiutati dalla 
vendetta dei nobili.

T utto  finisce in pochi giorni di san
gue e di terrore. È la grande quaresi
m a, com m enta il cronista.

M a il 26 m arzo, giusto un mese do
po, alle o tto  di sera, la te rra  fu scos
sa da un trem endo terrem oto . Sob
balzò il Castello di Udine e rovinò in 
una nube di polvere, si spaccarono 
chiese e palazzi, cro llarono  le to rri e 
i cam panili di tu tto  il Friuli.

E a questo d isastro seguì la peste.
V enne così il te m p o  d e lla  

penitenza.
Paolo Petricig

TUTTOSPORT 
VSE O ŠPORTU

Male Valnatisone ed Audace, 
Savognese e Pulfero in ripresa

i r i s u l t a t i

I a Categoria
Valnatisone-Flumignano 1-3 

2a Categoria 
Gaglianese-Audace 3-1 

3a Categoria
Savognese-Savorgnanese 1-0 
Chiavris-Pulfero 0-0 
Ciseriis-Alta Valtorre 0-0 
Under 18
Pulfero-Campoformido 2-2 
Valnatisone-Martignacco 7-0 
Allievi
Lauzacco-Valnatisone 1-4 

Giovanissimi
^alnatisone-Serenissima 1-0

Pallavolo Femminile
Gonars-Pol. S. Leonardo Apic. Can- 
‘oni 2-3

PROSSIMO TURNO

l a Categoria
T arcentina-V alnatisone

2a Categoria 
A udace-U nion N ogaredo

3 a Categoria 
Pulfero-Togliano 
Savognese-S. G ottardo  
Alta Valtorre-Venzone

Under 18
Buttrio-Valnatisone
M artignacco-Pulfero

Allievi
V alnatisone-A zzurra

Giovanissimi
Percoto-Valnatisone

Pallavolo Femminile
P ercoto-Pol. S. Leonardo Apic. 
Cantoni

Audace e Valnatisone sconfitte per 
3-1 nell’identica m aniera, m a m entre 
per la squadra di S. Leonardo nulla 
è com prom esso, per la V alnatisone è 
davvero critica.

D opo essere stati in vantaggio i 
sanpietrini si sono fatti raggiungere 
dagli ospiti nella prim a frazione di 
gioco per crollare sotto i colpi in con
tropiede degli increduli ospiti. Dome
nica la gara di T arcento darà  un de
cisivo responso per la lo tta  alla 
salvezza.

L ’A udace dopo essere passata in 
vantaggio si è fa tta  raggiungere, l ’e
spulsione di D ugaro ha facilitato  il 
com pito dei padroni di casa della Ga-

C IV ID A L E

La Polisportiva Purgessimo 
ha un nuovo

Walter Petricig: dom enica ha segnato 3 
gol al M artignacco

glianese. Per fo rtuna che anche il 
Bressa è stato  sconfitto , m a c ’è ora 
ad un punto il Lauzacco di Drecogna 
e C.

La Savognese conquista altri due 
preziosi punti contro una gagliarda 
Savorgnanese che non  si dà per vin
ta  cercando disperatam ente il pareg
gio alla rete siglata da Ž arko  Rot, 
m ettendo a dura prova le coronarie 
dei tifosi di fede gialloblù.

Il Pulfero im patta  nel risu ltato  ad 
occhiali ad Udine col Chiavris, con
tinuando  la sua regolare m arcia ver
so le posizioni di vetta.

Nel settore giovanile gli Under 18 
della Valnatisone hanno so tterra to  il 
M artignacco per 7-0; quelli di Pulfe
ro invece hanno pareggiato 2-2 con 
il C am poform ido conquistando il se
condo punto. Gli Allievi della Valna
tisone ritrovando Del Medico gol (tre 
reti), infliggono una dura lezione al
la capolista Lauzacco: 4-1 e si avvi
cinano a grandi passi alla vetta. I 
Giovanissimi della Valnatisone ono
rano  il proverbio «non c ’è due senza 
tre»  inanellando il terzo successo 
consecutivo del girone di rito rno  1-0 
contro  la Serenissima.

LE CLASSIFICHE 
l a Categoria
Centromobile 33; Maniago, Serenissima 29; 
Codroipo, Tavagnafelet 26; Flumignano 22; 
Torre, Tamai 20; Maianese, Azzanese, Pro 
Fagagna 18; Julia, Cividalese, 17; Valnati
sone 15; Torreanese, Tarcentina 14.
2“ Categoria
Audace, Bressa 29; Lauzacco 28; Sangior- 
gina 25; Corno 24; Natisone, Aurora 23; Pa- 
gnacco, Gaglianese 22; Forti & Liberi 21; 
Olimpia, Donatello 18; Stella Azzurra, Rea- 
nese 15; Union 13, Asso 11.
3“ Categoria - Girone D 
Caporiacco, Tricesimo 30; Cicconicco, Al
tetica Buiese 28; Riviera 24; Rizzi Treppo 
Grande 23; Alta Valtorre 18; Martignacco 
17; Ciseriis 12; Colugna 11; Ancona, Nimis 
10; Venzone 2.
3“ Categorìa-Girone E
Paviese 32; Savognese 25; Nuova Udine, Az
zurra 24; Atletico Udine Est 23; Com. Faedis, 
Bearzi 19; Savorgnanese 18; Pulfero, Lumi- 
gnacco 17; Chiavris 16; Togliano, Fulgor 13; 
S. Gottardo 8.
Under 18
Valnatisone 22; Percoto, Donatello 21; 
Olimpia 20; Bressa 19; Serenissima 16; Co
lugna, Martignacco, Aurora 13; Buttrio 11; 
Campoform ido, Ancona 10; Pulfero 1 
Allievi
Reanese, Lauzacco 24; Pro Osoppo 21; Val
natisone 20; Azzurra, Buiese 19; Savorgna
nese 18; Julia 17; Torreanese 16; Tavagna
felet 11; Fulgor 10; Arteniese 7; Pagnacco 
6; Stella Azzurra 3.
Giovanissimi
Azzurra 25; Savorgnanese 23; Stella Azzurra 
22; Manzanese/B 19; Percoto 18; Gaglianese 
16; Valnatisone 12; Serenissima, Lauzacco 
11; Olimpia 7; Torreanese 6; Fulgor 1; 
Pallavolo femminile
Paluzza 20; Gemona 18; Cassacco, Asfjr 16 
Comeglians 12; Cra Faedis, 10; Remanzac 
co, Gonars 6; Pol. S. Leonardo Apic. Can 
toni, Percoto, Terzo 4; Santam aria 0.

Uopo tanti sacrifici ed ore libere 
edicate ai lavori di costruzione da 

Parte dei volonterosi, finalmente que
st anno si inaugureranno i nuovi im- 
P 'anti sportivi della frazione di P u r
gassimo di Cividale. Il com plesso 
com prende oltre ad un cam po di cal- 
c’o con annessi spogliatoi, un cam 
po di bocce ed un cam po di tennis che 
servono ad avvicinare un sempre 
l^aggior num ero di appassionati pra- 
•canti. La A ssociazione P olisporti

va di Purgessimo è una grande fami- 
8 >a che riunisce una buona parte dei 
suoi abitanti ed ha orm ai raggiunto 
1 ^ g u a r d o  degli undici anni di vita.

ella recente assemblea che si è te
muta nella 'aboriosa frazione di Ci- 

■ a e erano presenti i soci al gran 
om pleto, per rinnovare il consiglio

direttivo per il biennio 87/89. Sono 
risultati eletti: Presidente A rduino 
Cargnello; vice-presidente Vanni Bu
solini; Segretario Aurelio Rossi; C on
siglieri: M ichela Bacchetti, W alter 
Busolini, N icoletta Bacchetti, Vanni 
Secchiutti, G iuliano Sosterò, A lfre
do C oceano, G uerrino M uraro , Ser
gio M argutti, Roberto Lesa. Revisori 
dei Conti: U m berto C auserò, Ezio 
Piccaro, M auro Pascolini; P robivi
ri: G iuseppe Coceano, Gabriele Vi
dic, A ldo M osolo.

Per il program m a annuale oltre al
l’inaugurazione degli im pianti, la di
sputa di tornei di Bocce, tennis ci sa
rà il gemellaggio fra la locale asso
ciazione con Falcade (Belluno) oltre 
alla tradizionale festa della G ioven
tù nel mese di luglio.

SCHEDA DI VOTAZIONE

VALE
30

PUNTI

Sig...................................................................................................................................................................

v ia ...................................................................................................................................................... n°

C o m u n e ............................................... ...........................................................................................p rov .

V O T A  P E R  I S E G U E N T I A T L E T I/E

. s p o r t .........................................................

. s p o r t .........................................................

. s p o r t ......................................................... X
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An majhan pregled lietošnjega pustovanja

Tudi v Čeneboli smo pustovali 14. februarja: pust bivših rudarjev

le tradicije, za katere nam  je m arskaj- 
šan nauošljiv , na usahnejo.

Je pa bluo v nedieljo v P odutani 
niekej narobe, ki na m orm o zamu- 
čat. V prašam o se, an ko mi puno 
druzih, kak pom ien so imiele tiste ža
be iz Gorice an skupina iz O rsarie? 
Teli zadnji naj nam  na zam ierijo, saj 
so bli lepi v n jih  pisanih an m oder
nih kostum ah, pa kaj im ajo  skupne
ga s tradicionalnim  pustom  Beneči
je? Al je  ta la  nova po t, po kateri m i
slijo iti od sada napriej o rganizator
ji?  Mi se troštam o, de ne.

Na vsako vižo se videmo spet d ru 
ge lieto, tele k ra t v Podboniescu.

Te K ožnast an ena M inka iz M aiero l

s prve strani N A  K U R E N T O V A N JE

Tradicionalni pustje 
v Podutani

gate biele oblieke an še posebno kla- 
buke. N im ar partegne ljudi rezijan
ski ples an m uzika citir an  bunkul.

Potle pa je  bluo zaries trieba ubit 
pusta . M inke an Te K rižnast iz M a- 
žeruol so začel lovit Te K ožnastega, 
ki jim  je  niekaj ca jta  u tieku. Potle,

i z  R ajbla iz Kanalske doline so  prišli 
Kram pusi
kar ni imeu druge rešitve se je  splie- 
zu na an pai. Ko je  paršu  n a  varh se 
je čulo streljanje an Te Kožnast je pa- 
du na tla. So ga nabasal na vlako an 
ga odpeljal 

N a koncu je biu še u radni del pu 
stovanja. Predsednik G orske sku
pnosti nadiških dolin C hiabudini,

R e g o la m e n t o

I 1) Tutti possono votare. Sono valide solo le schede completate con il nome ed indirizzo del votante. Si possono
votare da 1 a 3 atleti precisando lo sport praticato. Ogni lettore può spedire o consegnare quante schede desidera.

I 2) Le schede compilate si possono portare a mano presso la redazione del Novi M atajur a Cividale, via De Rubeis
20, cap. 33043 o spedire per posta.

3) Si possono votare atleti/e dilettanti e professionisti nativi, operanti o residenti nelle Valli del Natisone, Torre, 
Resia, Valcanale praticanti qualsiasi attività sportiva (Atletica, Sci, N uoto, Calcio, Tennis, Ciclismo, Pallavo
lo ecc.).

| 4) Le schede vanno ritagliate dal Novi M atajur seguendo il tracciato. Non sono valide quelle fotocopiate.

I 5) 11 concorso inizierà il 4 febbraio per terminare il 2 giugno 1988.
6) I vincitori verranno premiati nell’ambito della tradizionale manifestazione del Trofeo Novi Matajur.

7) Il punteggio della scheda sarà diverso da numero a numero.
j 8) Il risultato della votazione verrà pubblicato la prima volta il 31 marzo 1988 ed in seguito il 9 giugno 1988 il 

risultato finale. Le schede valide verranno conteggiate fino a tale data, per quelle spedite farà fede la data 
del timbro postale.
Non sono ammessi reclami da parte di alcuno sull’esito della votazione.X

i_________________________________________________________________________________________i

Velih uspeh tudi lietos za pusto 
vanje, ki so ga bivši rudarji organi-

Če je  bluo paršlo  kajšnem u v pa
met narest no «miss» za pust 88, smo 
sigurni, da je bla udobila tela m ajha- 
na «štrija» . De je liepa na kor, de 
vam  bom o pravli saj lahko sami vi-
deta na fo tografji.

Povem o pa duo je . Ime ji je  Mi- 
chela an im a dvie liet an pu. N je m a
ma je A nna Jussa iz Lipe, nje ta ta  pa 
G ianfranco Liberale iz Senčjurja.

zal v Fojdi 14. februarja .
Na telem srečanju, ki posta ja  že 

tradicionalno, parhaja vsako lieto vič 
judi. Lietos je paršlo blizu puno m la
dih paru .

Rimonike Ezia an Luigina sta pun
to parpom ale za veselo vzdušje. Za 
jest an za pit ni m anjkalo  an o pu- 
noči...lo terija ! Lietos je bila zaries 
bogata, saj je  28 udeležencu tele fe- 
šte neslo kieki dam u.

Kar vse je paršlo h koncu vsi so se 
skorduval (saludoval) an se dajal 
apuntam ent za prihodnje lieto.

AC

Iz Matajurja an

L ietos skupina iz K lod iia  j e  bla še bu j
številna
predsednik turistične ustanove Paus- 
sa, šindak iz P odu tane Simaz, iz 
Srednjega Crisetig an odborn ik  Cec- 
colin iz T avorjane so dal vsaki sku
pini priznanje.

P ustovanje je bluo lepuo an vese
lo, na dvieh straneh cieste, koder so 
hodil pustje — od placa pred  Suola
mi, skuoze Škrutove an nazaj do šuol 
na športno  igrišče — je bluo m uorje 
ljudi. U ra je  bila te p rava, an sonce 
je  sijalo cieu cajt. Z veseljem smo vi
deli v skupinah tudi zelo m lade puo- 
be, recimo v tisti iz R uonca an po
sebno v tisti iz Č rnega vrha. Tuole 
pride reč, da stari uče m lade an de te-

V Čeneboli so an  lietos oživiel tra 
dicionalni pust, tist pust, ki parha ja  
iz naših trad ic ijah , iz naše storje.

M aškere so po cieli vasi prenašale 
pusta, vsaka družina pa je  m uorla 
kieki darovat: če je  preživiela dobro  
lieto, je  dala puno, če ga je  slavo, pa

m alo. Na koncu, kar vsaka družina 
je nard ila  nje dužnuost, se je  zapar- 
lo pustovanje. Kakuo? S streljanjem  
pusta.

Fešta pa je  šla napri v dveh gostil
nah Čenebole dokjer ni paršu post 
(Quaresim a). A.C.

Dežurne lekarne 
Farmacie di turno

K urentovanje na P tu ju  je sigurno 
narbuj veliko an narbuj poznano pu
stovanje v Sloveniji. V sako lieto na 
pustnem sprevodu v tistem miestu so
deluje veliko pustnih skupin iz Slo
venije, zam ejstva an drugih jugoslo
vanskih republik an ga pride gledat 
na taužinte an taužinte ljudi iz vsieh 
kraju .

Tudi lietos je fo lk lorno  društvo 
P tu j, ki skarbi za organizacion Ku- 
rentovanja, povabilo pustno skupino 
iz M ata ju rja , ki se je  z veseljem odz
vala vabilu. De bi bla skupina buj 
številna pa tudi buj zanim iva an ži
vahna, so M atajurci za sabo pejali še 
pustuove iz Ruonca.

K urentovanje je  bluo na Debelin- 
co, v nediejo 14. feb rarja  pa, zatuo 
ki je  pot duga, so se naši pustuovi s 
posebno koriero  napotili p ruo ti Šta- 
ja rsk i že v saboto  predpudnem , na 
P tuj so paršli okuole šeste ure zvičer. 
Buj pozno so bli povabljeni na vičer- 
jo  an pustovanje v hotelu «Poeto- 
vio». Tuole pustovanje je bluo za Be
nečane niek posebnega: na fešti, ki 
je  šla naprej do ju tran jih  ur, je  bluo 
okuole taužint ljudi vsi v m aškeri, za 
ples so poskarbieli kar tri ansam bli 
an  te buj m ladi so imieli parložnost 
se zabavati tudi v veliki diskoteki le 
v prostorih  hotela.

V nediejo zjutra so se M atajurci an 
R uončanji ogledali središče m iesta, 
šli so tudi na liep grad, kjer so tri m u
zeji. V popudanskih u rah , točneje ob 
14.30, se je začeu sprevod po ptujskih 
ulicah. N a targih  se je  vsaka skupi

na vstavla nekaj m inut an pokazala 
pustne običaje iz svojih kraju . Iz Ita
lije, poleg Benečanu, je  bla tudi pu 
stna skupina iz V arha v občini So- 
vodnje par Gorici.

Pogledm o sada, kakuo  je  bla se
stavljena skupina iz Benečije. Naprej 
sta šla dva m lada puoba obliečena v 
m atajurskem  kostume an s klabukam  
z rožam i. Nesla sta veliko tabelo  na 
kateri je  bluo napisano: M atajur- 
Ruonac-Benečija. Zad so bli ruonški 
puostuovi z zuonm i an s tipičnim i 
klieščami, niesta m ogla m an jk a t tu 
di angelac an zluodji. Potlè so bli ma- 
tajursk i te gardi an tri pari te liepih. 
Teli so mieli tipične k labuke z roža
m i, m ožki tudi rožasto divižo. Na 
koncu je bla še žena, ki nese m oža v 
koši an berač, ki je  biu sim patični 
Nac P inku  iz M ata ju rja , star 86 liet.

Brez dvom a m orem o poviedati, de 
je  bla skupina iz Benečije tis ta , ki je  
na lietošnjem ptujskem  Kurentovan- 
ju  imiela narvič uspeha. L judje so se 
m očnuo smejali, kàr ruonški pustuo
vi so s klieščami lovili mlade liepe šta- 
ja rk e  an še bu j, kàr so videli ženo, 
ki nese m oža v koši.

O rganizatorji K uren tovanja so 
nam  poviedali, de nieso še videli ta 
kih zanim ivih an smiešnih reči. Z a
tuo  so že povabili skupino iz M ata
ju rja  an Ruonca na kurentovanje pri
hodnjega lieta. S svoje strani, se čla
ni pustne skupine iz Benečije zahval
ju je jo  folklornem u društvu P tu j za 
ries veliko gostoljubnost s katero  so 
bli sparjeti an tudi ZSKD, ki nam  je 
dala svoj prispevek, de smo se Kuren
tovan ja  udeležili.

jh

Od 27. februarja do 4. marca

Sv. Lenart tel. 723008 
Č edad (Fontana) tel. 731163 
S. G iovanni al N at. tel. 766035

O b  ned ie jah  in p ra zn ik ah  so  od- 
p a rte  sa in u o  z ju tra , za o sta li čas in 
za  p o n o č  se m ore  k licat sa m u o , če 
riče ta  im a n ap isan o  « u rg en te» .


