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LA MIA BIOGRAFIA
con un po' di storia di Poschiavo nel secolo XIX

di TOMMASO LARDELLI

(Oontinuazione vecli numero precedentej

* *

Anclie un'allra volta il Consiglio Federale volle onorarmji della sua
lonfidemza deslinandomi a Presidenle della Commissione federale che do-
vcva stimare il valore delle dislillerie di alcool nel Ticino che s'avrebbero
dovulo espropriare in seguito alia legge federale suH'alcool. La Gonfede-
razione pote perö intendersi airamichevole com lutti gli espropriand i nel
i'icino, salvo un ca,so a Mendrisio il quale dovette essere deciso dalla Gom-
missiome. In quella queslione il fisco fedeiaile eia rappresenlalo dal Diret-
lore degli alcool Dre. Milliel di Basilea e dal Dre. Ora/jina di Ghiasso, in
alloia segretario presso la Cancelileria federale in Bema.

* * *

Chi avrä leite quesle note sulla mia partecipazioee neide pubbliche am-
uiinistraziomi avrä forse rimarcalo che depo la demissione data al parroco
Leonardi, io non fui piü eletto a membro del Collegio Riforinalo, 111a varie
\olte a membro della Deputazione dove venivano disousse le cose di mag-
gior rilievo della Corporazione. E daH'allro canto egli incoiiilra la mia
persona e la mia opera costanteineinle nei tribunali e nei decasteri comu-
nali, e cosi sovenle nel Gran Consiglio. Se a toe puö aspettare di dare
in proposito una risposta dovrei altribuire questa apparizione a vari latlori.
In prima linea io 'devo ainimeltere che la causa principal« si rinviene nel
mio carattere proclive a meltermi sempre nelle prime file per conseguire
d pioigresso tanlo neU'educaziome del popolo — ed in cid coerente alla mia
missione di ispettore scolastico — quanlo di mantenere il decoro e la scxu-
polosa onoratezza amminishativa nelle aiutoritä, non memo che di correg-
gere e tracciare le vie del progresso che, bamdita ogni sorla di egoisfo mate-
riale o per ambizione, <loveva.no comduire ad un migliore stato deil pub-
blico bene che quello del privato cittadino. E' vero iche tarnte volle le mie
prime mosse non eramo imtese e non passavano il crociuolo delle consuete
abitudini e dei pregiudizi, ma peiciö io non peideva la lena e studiando di
far capitale delle ragiomi che alfri mettevano innanzi ed anche delle obbie-
zioni imiposte daille condizioni del moenenfo, io vi tomava sopra in altre
forme una seconda ed nna terza volta, sino a che era raggmnta l'intienzione
concelta. Tempo e fatica spesi non niincresrevamo mai; e cosi ooiraiuto degli

amici molte cose ed innovazioni riuscivano bene.
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Sappiasmo ipero che a inoUi non place il prooedere franco, senzia cal-
00lo di convenienze, senza riguardi ne a deslra, ne a sinistra, contrairia-
mente all'adagio tedesco: « Mit dem Huite in der Hand, kommt man
(lurch's ganze Land ». Questa sorte di francbezza, di eneiigia e di assiduita
colia quale di spesso io otleneva dei suceessi favorevoli, dava sovente sui
nervi dei miei rival i, ne stuzzicava le amibizioni e dove quesli troviavano
un lerreno propizio, mi suscilavamo le opposizioni, le diffidenze: specie le
diffidenze confessionali, quasi io avessi mendicato lavoce prasso la parte
catlolica a danno della parte rifoumala. Renadella religioinc, quart le volte
losti invocala peir nascondere e suffragare alle basse e bieehe passion! degli
uooiimiü E in ciö tornava loro acconcio il mio zelo di 'vedere realizzata
I)iii toslo possibile 1'idea deposta nelle noslre Gostituzioni föderale e can-
touale di dare al secolo le scuole pubbiliche, di coodurle sotto l'esclusiva
direzione dello staito, i comumi ipolitici. Del resto io neu ho mai oercato im-
pieghi ed uffici pubblici, se non fluivano dalla spontanea volontä degli
eiettori e del la loro convinzione che in essi io avrei adempiito toscenzio-
samente e disinteressatarnende ai doveri e compili congium livi. Gli offici ohe
ofl're la Repubblica io li ho «empire riguardaili come onorifici ed un servizio
che ogni buon ciltadino deve prestane alia patria, e non qual mezzo di giua-
dagno. In questa direzione ho sovente dovulo avversare anche alcuno dei
miei amici politici. In egiual imodo in mi sono sempre contenuto anche in
i'accia a tutti i miei concittadini che sovente e in moltissime circostanze
ricorrevano ai miei comsigli ed all'opera mia. Guadagni e dispendi regolati
e l'uno e l'altro ad un giusto limile, costituiscono un accordo economico
che soddisfa, mentre le esagerazioni Iraggono seoo lo sbilancio.

In generale io sono sempre slato avverso alle compoisizioni, ai compro-
messi, ai pasticci politici, dove si deve binunciare alle proprio convinzioni,
ai principi oramai costaintemenle riconosciuii per veri e proi'essati, dove si

devono fare ad altri delle concessiomi che secondo il proprio senlimento
non ponno approdare direttamente al bene. Ed e pernio, p. es. che nel 1892
in Gran Goinsiglio, mio malgrado, io solo non potei concorrere cogli amici
polilici a dare il mio volo affermaLivo pella nuova Gostiluzione cantonale,
la quale alio scopo di otlenere il sistema dipartimienlale nel Governo, ne
si commetteva la nornina al popolo e non al Gran Gonnsiglio. Io era, e leu sono
tuttora jiienamende comviinto, che si pretemde dal popolo* un voto sul me-
riito, caraltere e cognizioni di persoime che o non si conoscono pen do, oi sol-
tanlo sup'erficialmente, — e cosi il volonte sincero e smrupoloso cade in balia
delle rnene e dei raggiri dei mestalori in servizio dei partiti. A mio avviso
la nomina del membri del Governo cantonale da parle del Gran Consiglio,
se non del tutlo scevra di difetti, presenta nxaggiori garanzie per essere
buona e corrispondente ai bisogni del paese. L'esperienza falla in proposilo
ha coinfermaLo in me i linxori che io aveva giä in allora; la politica nostra
cantonale ora zoppica for lernen le, almeno per il noislro comune.

Un altro principio ha sompre guidata la mia vi la politica, quello non
bene indicato con l'espressiome di tolleranza, ma che oomsisle nel rispetto
alie opinioni altrui, come si desidera siano rispetlale le proprie, tainto in
via politica che religiosa. Ora queslo principio ,noin ammette che le opinioni
avversarie pioccdoiio soltanlo da egoismo o da mala fede, e che invece le
proprie siano perfette. Se ritenete il vostro compelitore sia in errore, istrui-
teio e persuadetelo, e lasciatevi del pari convincere dei vostri errori. Quanto
e efficace l'infhienza deH'ambieete dove siamo nati, deireduoazione avuta,
delle abitudini, dei pregiudizi che ne circondano, dei rapponti personali
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sociali e di amieizia che ci annodano, delle vicissitudini de IIa for tuna che
ci avvincomo, in sonum a di lutte le fasi della nostra vita e delle eonvinzioni
e politiche e religiose in esse contratte!

* * *
In generale il Poschiavino ha un tipo bonario, gioviale, benevole e gentile,

specie inverso il forastiero. Egli dipende dal](a sua zolla e dalle abilu-
dini degli avi, ha poco iniziativa ed e proco inlraprendente sino a ehe ri-
mane in paese, e audace, arrischioso nelle sue imprese, quando il hisogno
lo spinge oltre il confine della sua valle. II buon patriota e generoso per
le imprese a promozione del pubblico bene: scuole, poveri, ospilale.

Sino al torno del memorabile 1834 il Poschiavino attendeva esclusiva-
mente alia coltivazione della sua campagna, dico sua, perche la propriela
fondiaria era divisa in modo che quasi ogni famiglia coltivava un po' di
terra propria e pochi avevano concentrato maggiore quantity di fondi, che
non avessero potuto coltivare da se.

La coltivazione di segale, domega, alcun poco di l'rumento e di grano
saraceno, aveva in allora una importanza di necessitä, perche le vie di co-
municazione di oggigiorno erano ancora chiuse, e in anni di scarsita del
ricolto, la carestia batteva subito alia porta delle valli montane del nastro
paese a mezzodi delle Alpi. La chiusa dei passi pei cereali da parte della
Lombardia accresceva il nostro bisogno. Da ciö le premure delle nostre
Tie Leghe in oecasione di eonvenzioni di Stato con la Lombardia di otte-
nere la libera importazione di una certa quantita di cereali, quand'essa
avesse dovuto nel proprio interesse bandire la chiusa dei passi per le nrerei
alimenlari. Ma quando capitava una simile penuria e calamita, la porzione
delle moggia riservale nei trattati che loccava ad ogni vallala, ad un sin-
golo comiine era presto consumala, e per prevenire la fame Poschiavo era
coslretlo a coltivare a grano una grande parte della sua campagna. Quanlo
disaslrose lornavano alia popolazione dei noslri monti le carestie ce lo rac-
contavano i nostri vecchi, p. es. della fame degli anni 1816 e 1817, quando
uno slaio di segale, ehe oggi si paga fr. 1.50, costava sino a lire 16 pari a

fr. 5.65.
II surrogate contro la fame, le paMte, in allora non si conosceva. Mi

ricordo da fanciullo che le prime patate furono importale in Poschiavo da
una inlraprendente signora, Orsola Conzetti, nonna degli attuali fratelli Con-
zetti, quella stessa che prima portö qui il pus vaccino e di propria mano
innestava il vajuolo; lo scrivente fu il prima innestato 1819. Ella pianlava
le patate come raritä nel suo orto, e l'aulunno ognuno ne faeeva le mera-
viglie quanto le nulove palate erano farinacee, gustose e nutritive anche
senz'altro condimento, prepaiale in camicia. Per vari anni le patate non
si piantavano che negli orti jpresso le ease ed erano golose come le frulla
che non sono sempre sieure dei ladroncelli. Solo verso la. fine della prima
ventina di queslo secolo si piantarono fuori nei campi aperti e con rapida
progressione divennero un frutto generale della nostra campagna,

II lino, la canapa poco erano coltivati nei tmigliori terreni, perche le
donne col lino lavorato di propria mano e colla lana delle loro pecore do-
vevano provvedere a tutto il corredo di lingeria e degli atbili per 1'ilntiera
famiglia. Era abito distintivo del Poschiavino il saio fatto e tinto in casa
in turchino con indaco, allume di rocca, e legno di campeggio.
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Insieme all'agricollura il Poschiavino atlendeva anche alia coltivazione
dei suoi prati e dei suoi monti, dove sta la isua principale ricchezza. La
grande product one di fieno, specie nella iziona alpina, dove come in nes-
siuna altia nostra vallata, si rinviene una tale quantity di prati grassi, ser-
viva in prima linea ad alimentäre il bestiame bovino ed in gran, parte si
consumava dai cavalli da soma che sopra il Bernina portavano il vino di
Valtellina alle altre vallate grigioni in ispecie all'Engadina, Davos, Sursetle,
Albula e Goira. D'inverno pernottavano nel Borgo di Poschiavo giorno per
giorno da 200 a 300 cavalli dislribuiti in gruppi di 8 a 10, formando cosi
uno slab (da slabulum) guidato da un sol uomo. (Da cid era informata la
coslru^ionc delle case principali del Borgo dalle ampie stalle e dai vasli
cortili con presepi). II transito del vino era quindi la principalle ed (anche
un po' lucrosa induslria del paese, mentre i bovini piuttoslo negletti, non
valevano che poco denaro, dacche non avevano altro mercalo che quello
mollo fallace nelle fiere in Vallellina, e delle pro.ssime province di Brescia
e di Bergamo. Diciamo fallace perche dei noslri conladini negozianti di
bestiame. nessuno ha fatlo fortuna; sovente essi cadevano nelle trappole dei
piii aeeorti italiani, che loro davano la corda sui inercali, e vi lasciavano
del pelo.

Quando il contadino aveva tenninalo la condotta del fieno dall'alpe al
piano, d'inverno condueeva sul Bernina un barile di vino con una « man-
zina » (bovina di due anni) slrozzandola per appena guadagnarsi (il sale
ed il cuoio pel bisogno della sua economia. Da|naro contante non passava
che di raro tra le mani del contadino. I latticini ed i eereali prodotti ser-
vivano appena pel consume del paese.

In quesle slrellezze economiche il nostro contadino nei giorni del ,suo
ozio cadeva facilmente nella lentazione di trafugare legname dei bosciii
comunali e di condurli in Valtellina in icambio di vino; alle volte si buscava
in pagamento anche un qualche soldo sonante. La gioventü prendeva ser-
vizio militare all'eslero, e gli uomini per alleggerire alia famiglia il peso
della loro manulenzione scendevano l'inverno nelle campagne delle
province di Brescia e di Bergamo a fare il ciabatlino, girando in giornata da
casa in casa, contenti di poter rilornare in papse in primavera col prezioso
guadagno di una sovrana austriaca i(fr. 37).

Non e quindi meraviglia se in queste condizioni del paese, senza m-
dustria, maturö nella crescente popolazione il pensiero della temporaria
emigrazione e la speranza di poter in altro modo all'estero guadagnarsi
un qualche qualtrino, con cui glorioso poter far ritomo a casa, scegliersi
una compagna e fondare una famiglia. La prima metä di questa emigra-
grazione era naluralmente la vicina Lombardia ed il Venelo; rinvengonsi
di fatto Poschiavini a Brescia, Venezia, Firenze... piü tardi i pin arditi
spiccarono il volo per la Francict e per la Spagna: giä dal 1797 troviamo
a Bilbao un Andrea Pozzi a fare il caffettiere, nel 1811 Lorenzo Matossi,
il padre della posteriore numerosa colonia poschiavina in Spagna. Suo
padre Guglielmo Malossi praticava in Agen; anzi costui avendovi eretto
un piccolo negozio, venne a Poschiavo, raccolse la sua famiglia, un figlio
e due figlie e li condusse a piedi sino a Agen accompagnati e nutriti da
una capra che si pasceva sull'orlo delle strade. Rinveniamo G. Andrea Mini,
pasticcere in Varsavia, Giacomo Mini e Cortesi Paganino in Cracovia, Gere

m ia Mini e Tomaso Lardelli in Kopenhagen, Bernardo e Pietro Antonio
Tosio, negoziante in Trieste, e tanti altri. Queste famiglie formarono nei
primi decenni di questo secolo la base della benestanza poschia\ina. E'
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rimarchevole che i surrennati erano tutti riformali e fecero rilorno in pa-
tria, mentre gli emigrati cattoliei in buona parle andavan perduti pei il
paese con loro famiglie e rimanevano fuori confusi con la popolazione del
loro nuovo domicilio. Quesla apparizione trova una naturale spiegazione
nella confessione religiosa; i rifonnati prendevano di preferenza una mogiie
oorreligionaria e si aocasavano nel paese. Ritomati in palria coi risparmi
fatti all'estero, essi comperavano terreni, preslavano denaro con ipoteca, o
facevano acquisti con diritto di ricupera entro un lermine fisso, che poi
traseorreva infrulluoso pel debitore. Anche le famiglie engadinesi, uina vol la
espulsi (1620) dalla Valtellina, vendettero ai P'oschiavini gli ullimi heni
che ancora possedevano sul nostro lerrilorio.

Queste erano ad un di presso le condizioni della valle di Poschiavo
quando dessa fu colpila dal disastro delle alluvioni del 1834, di eui abbiamo
gjä parlato e soslenuLo che questa disgrazia segna Fepoca di risorgimenlo
della nostra popolazione.

* * *

l)a questo awenimenlo dala il principio dell'operositä dei Poschiavini
dedicala con maggior zelo alia migliore coltivazione della campagna, alia
erezione di ripari ed arginalu,re pella sic.urezza della medesima, alia con-
cimazione piü abhondante, alia piü assidua arrigazione, al proisciugamen to
dei terreni paludosi (prateria di Basso), all'erezione di cinte di fondi in
niuro invece di siepi movie... E' rimarchevole che tulli i noslri monli, sino
da tempi remoli, sono muniti di solide stalle e cascine non solo a dii'esa
del besliame inalpalo e della fabbiicazione dei latlicini, ma specialmenle
per produrre e raccogliere il concime di lulla la stagione per 1'iingrasso dei
prati di eolassu.

Una piü estesa coltivazione delle palate persuase anche il nostro con-
tadino che gli apporlava in casa un copioso nutrimento per la sua famigl a
e pel suo1 bestiame.

L'esempio di aleuni contadini di Brujsio indusse anche i Poschiavini
a portare sui nostri campi la coltivazione di tobacco, che hen presto divenne
la coltura dei nostri terreni la piü lucrosa. Campione della. coltivazione del
labacco in Poschiavo l'u il conladino Luigi Zanetti. Poschiavo c Brusio
fornivano per molti anni le fabbriche ed i negozi local i di una grande
quant i la di labacco, dal quale molle famiglie ritraevano la loro sussistenza,
anzi una modesta beneslanza. — Ma anche quesla si lucrosa coltura ebbe
delle conseguenze perinciose. Specialmenle a Brusio la coltivazione di la
bacco fece salire in modo sproporzionalo i prezzi della poca campagna che
si aveva; i contadini comperavano i terreni per coltura di tabacco al prezzo
sino oltre a 2 fr. il mq., facevano dei debiti che in pochi anni speravano
di estinguere colle ricche raocolte. Ma questa speranza ebbe poi a non av-
verarsi. Da un lato i campi per la eonlinua coltivazione a tabacco si ri-
dussero talmenle estenuati che appena davano una mezza raocolta di prima
e poco jneistavano anche collivati a segale od a pataLe. Per di piü i prezzi
dei labacchi esleri in grazia delle grandi l'acilitazioni dei trasporti di questa
seconda meta del secolo, e per la concorrenza aperta, scesero a metä e con
essi naluralmenle anche in eguale proorzione i prezzi dei terreni.

La pascolazione comune dei fondi privati (Gemeinalzung) che in tanti
altri comuni grigioni costö lanla fatica per regolarla o levarla intieramenle
in modo che una razionale collivazione dei terreni privali possa farsi senza
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il eonflitto con inveterali pregiudizi, era da noi gi>ä ab anlico slalultaria-
menle (1550) limitata all'aulunno, ed in quesla slagione ancora rislrella
sollanto per chi era comproprietario in una certa circoscritta tenuta di
prati; chi in detla tenula non possedeva quindi un prato, o chi sino al 4 di
ollobre segava il terzuolo o conciinava il suo prato, non vi aveva alc.un di-
ritlo di pascolazione comune. Se al popolo fosse slala proposta l'alholizione
della pascolazione comune. graluita o contro indennizzo, si poteva allendere
con cerlezza un rifiulo con una imponente maggioranza. Le auloritä comu-
nali lennero perö sempre fermo ncl principio che questo diritlo cosi limilato
non fluiva che dal diritto di eompropriela e non da nn'utilitä comunale.
Cosi furono respilnti dal congodimento del pascolo nel recinto delle CIt insure
i Cologniai che non vi avevano propriella privala alcuna. I proprietari di
prali entro le Chiusure approfittarono di quesla deeisione del Consiglio
comunale di scegliere per sponlaneo aoiordo questo complesso di fondi da
qualsiasi diritto di pascolazione comune e vi flurono proletti dalle aulorila
del comune. — L'esempio che ogini proprietario poteva segare e eonciinare
il suo prato secondo la sua convenienza e comodila, il maggior prodotto
che davano i prati non pascolati ed escavati dal besliame, riusci interessante

anche per allre frazioni di prati, ie giä il lerzo anno dopo, altri com-
proprietari si unirono ed otlennero la liberazione dalla pascolazione
comune, e man mano di hallo in tralto si procedette in egual modo, sieche
giä da 40 anni i nosilri fondi sono sciolti da qualsiasi servilü di pascolazione
comune.

Quale altro progresso nel nostro paese va menzionala la frulticoUum,
e per la sua generale estenzione figurano instancabili colla parola e col proprio

esempio i sig. Giacomo Lctrdelli, Rodolfo Pozzi, Pietro Pozzi e canonira
Costa all'Alto. Essi se ne valsero colla istituzione di una Societä di frulti-
coltura, la cui opera, sebbene avversala dai ladroneggi e conseguenti guasti
di fanciulli, riusci benefica. Non v'ha ora quasi alcun orlicello innanzi alia
casa in cui non si avvi un albero da fruilta splendido per bellfezza dii fio-
rilura e per fraganza di frulla; anzi in molte localitä si vedono dei l'rutteti
compiti e rigogliosi che attestano la bontä del nostro clima ad onla dell'c-
levaziione di 1000 m. sopra il mare.

Cessata in buona parte la eollivazione di labacco i Brusiesi applicarono
maggiore attenzione alia produzione di palate che in oppoi hrna stagione si
smerciano in Engadina. — Le giovinelle e le casal|inghe di Poschiavo ini-
ziarono la coltivazione dei garofani, prima quale ornamento delle loro fi-
nestre e delle altane, poi i garofani diventarono un ambilo genere di com-
mercio per gli ospiti curanti in Engadina e fruttarono un bei denaro al

paese, e si spera che la fragranza ed i colori di questo fiore interesseranno
la moda ancora per molti anni.

II gran consumo di legumi ed orlaggi durante la stagione dei fora-
slieri in Engadina ha animato vari conladini ad estendere in paese l'orli-
coltura. Le prove fatte riuscirono a meraviglia, specialmente nei lerreni ir-
rigabili. Le noslre verdure come la frutta hanno un pregio particolarc pei
la finezza del loro gusto e la lenerezza delle loro fibre, e sono dai buoni
guslai preferite a quelle di terre piü calde. Mancano perö ancora una buona
organizzazione ed un accordo tra produzione e sinercio.

L'apicoltura sui nostri monti produce un miele superiore a quello di
Bormio e di Disentis, lanto in dolcezza ed aromatica fragranza quanto per
virlü medicinale, sieche eonveniva occuparsi dei nuovi uietodi di coltivazione

delle api e della sfruttalura dei loro prodotti. II parroco Willi i'u il



198 QUADERN! GRIGIONI ITALIAN!

primo a Irattare razionalmenle le sue api e a farsi maestro in genere. Una
socielä di apicoltura formatasi in seguito per inizialiva del. parroco Michael
non ebbe l'esito speralo e si sciolse. II di lei fondatore continuö perö per
proprio conto questa indusLria, basala specialmente sulla migrazione dai
pascoli alpini o quelli dei grani sacraceni net basso di Brusio e della limi-
trofa Valtellina, e vi trovava luttora un lucroso tornaconto.

Un prezioso tesoro della nostra valle sta riposio nella pescicoltura. I.e
trote delle nostre acque valgono per una loro squisitezza ed hanno raggiunto
giä da anni in Engadina il prezzo di lusso da fr. 6 a fr. 7 il chilogramma
qui in Poschiavo. Eppure non si hanno ancora poluto condurre a ralgione
i nostri peseatori di desistere una bella volta dal vecchio sistema di rapina
e di sfruttazione, senza pensare aU'aumento ed alla coltivazione della trota.
Gli e certo, e giä esiuberatamente eomprovato, che con una ragionevole ai -

tificiale fruLtificazione ed una aecurala coltivazione il prodotto della nostra
pescicoltura potrebbe in pochi anni essere ventuplicato. II lago, il fiunie
Poschiavino, i suoi molteplici torrenli e rigagnoli, afflhenli, le perenni cal-
de sorgenti, rifugi e vivai che in massa si potrebbe con poca spesa costrurre
— tutti insieme si prestano a meraviglia per la pescicoltura. Ad onta del
rigore della legge federale e delle previggenze locali, ogni anno in tempo
di frega una quantilä di trote sono vittime della golosila del contadino e

dei peseatori, e pochi pensano e concorrono a proteggere almeno la fecon-
dazione naturale. Vedremo se la eseeuzione della legge sulla pesca lasciala
ajla cura dei comuni, come propose il Gran Consiglio, troverä e prester \

maggiore protezione, ciö che non crediamo.
Non voglianro solo fare la crilica del nostro contadino. ma voglianio

essere giusti e riconoscere andre i progressi che egli ha fatto. Negli uiltinn
anni egli ha riconosciuto l'imporlanza di allevare solo bei bestiame, dolato
dei pregi che gli si allribuisce dal eompralore, ed in questa via ha fatlo
giä ora lodevoli progressi. Una valida spinta ne diedero i negozianti fran-
cesi che dopo la guerra franco-germanica del 1871 compaivero sul nostro
mercato e pagarono prezzi non prima usati. II nostro mercalo ha acqui-
staito favore dopo che vi concorrono non solo i negozianti italiani, ma an-
che i piü solidi negozianti di bestiame svizzeri. II sig. Podestä Lor. Steffani
si diede gran premura di costituire in Poschiavo delle socielä faeoltalive
pella miiluu assicurazione del bestiame, ma non i'u corrisposto nelle sue
assennale diligenze. Le societä costituitesi nella Squadra di Basso ed in
Aino, non poterono avere che breve durata, non perche non ne fosse risul-
lato ad evidenza l'utilitä, nra per fulili pretesli, per corla ed ignorante pre-
viggenza. Invece la societä d'assicurazione del bestiame nel Borgo resistette
piü a lungo e con evidente vantaggio. In quesl'anno in visla dei generosi
sussidi che presta il Cantone, si fecc la prova di costituire una societä di
assicurazione a norma della legge recentemente acceltala dal popolo gri-
gione, ma non si ottenne il concorso di du« terzi dei proprielari di bovine
dell'intiero Comune, come e prescrillo in delta legge. Pel nostro Comune
cosi esteso, queslo arlicolo (2) e assai improvvido, perche non poträ esseie
attuato. Un comune con 8000 abilanli non si dovrebbe chiudere nella stessa

Scarpa di uno con 100 o 150 ahitanli.
Dopo che il passo del Bernina colla coslruzione della strada di comu-

nieazione e slato aperLo ai rotanti, sparirono gli « stab » di cavalli, senza
averne un equivalenle consumo di fieno dai cavalli da veltura; anche il
fortissimo, ribasso dei cereali in grazia della l'acilitala imporlazione, indusse
a cambiarc la collura di una ingente quanlilä di eainpi in quella di prati.
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Vi £u quindi in paese una esorhitanle abbondanza di fieno, cui in pante si
diede consumo con tenere niaggior copia di bovini e di nutrirli meglio. La
sovrabbondanza del fieno veniva esportata in Valtellina, i cui viticoltori
trovarono di loro interesse di tener niaggior nuimero di bovini e coH'au-
menlato concime d'ingrassare piü copiosamente le loro vigne auraentale
di molti nuovi ronchi e di raddoppiare cosi la produzione di vino.

E come un anello si collega coll'altro, la niaggior produzione d'i vino
rianimö di nuovo il transito sul Bernina ed il commercio di vino, specie
dopo gli anni della gritlogama 1850-1860, sebbene in seguito la ferrovia del
Gotlardo a noi abbia sotlratlo una parle del trasporlo di questa merce. Per
il maggior consumo di vinoi provvide la sempre crescenle frequenza dei
foraslieri in tulto il noslro Cantone, specie in Engadina e Davos.

& sfc &

Non mancarono le prove d'inlrodurre nel paese anche le induslrie ed
i mestieri. Ma s'incontrarono sempre gravi difficoltä e molte volte anche
I'insuccesso. La piii importanLe fu la fabbricazione di labacco e di sigari;
giä prima del 1840 il sig. Rod. Ragazzi aveva erelte marine e mollini di
tabacco da naso e di confezione di tabacco da fumo, ed i suoi nipoti Francesco

e Bernardo Ragazzi diedero maggior svilujppo a questa 'i n d us tri a co-
struendo la casa, ora albergo Badrutt, appositamenle per la fabbricazione
di tabacchi e trasportando le macine alia Rasigci. Ma cio ancora loro non
bastava; acquislarono i molini e la casa Slejjani con i terreni atlorno e vi
costrussero I'esle.so inrpianlo della fabbrica di tabacchi e dell'opificio di
falegname e da fabbro ferrario. I suddetti fratelli Ragazzi diedero a quesle
induslrie un'eslensione considerevole, impiegandovi sino a 120 persone, ed
aprirono una fonte benefica di guadagno permanente a molte famiglie del
paese che vi mandarono le loro ragazze a fare le sigarislc, non meno che
i loro giovani a lavorare nei mesitieii del relativo impianto. I padroni sep-
pero sempre manlenere tra i loro knpiegali una diseiiplina ed un ordine
esemplare tanto in via d'igiene ehe di moralita. In questo stabilimento le
giovanetle impararono ad apprezzare la nettezza e l'ordine in modo che anche

nelle loro case resero necessaria una benefica riforma.
L'industria dei tabacchi era in allora certamente lucrosa, ma i fratelli

Ragazzi non seppero approfittame. Vendevano all'ingrosso i loro fabbricati
ai fratelli Giacomo Zanolari a Campocologno e Pietro Zaolari alle Zalende
a credito per un mese ed aceordando loro per lo smercio uno scon to del
10%. A questo oneroso contralto i Ragazzi furono indotli dalla concorrenza
che venne loro fatla coll'impianto della nuova fabbrica di sigari e tabaochi
del Pod. Pozzi e Ci., Brusio. I rivenditori che lavoravano senza alcun risko
e con un guadajgno sicuro fecero for tuna e divennero solidi possidenti;
mentre che i rivali fahbricatori consuunaiono il proprio patrimonio ed
anche i capitali degli amici. Nel 1860 liquidava la fabbrica di Rrusio, e

quella in Poschiavo ebbe la medesima sorte nel 1866, forse aneo pel motivo
che i fratelli Ragazzi perdettero il loro tempo e cerveilo nel magnetismo
e neglessero i loro affari nuiraffaLlo ingrati. Questo esito di'ede una forte
scossa a Poschiavo marocando un sicuro e generale guadagno e scuoitendo
la fiducia nei possidenti di impiegare i loro caplitali nelle imprese
industrial!. Le prove fa tie per rialzare le industrie in tabacco non riq/scirono
a bene e rimasero nel'lo stadio di semplici imprese private (Zanolari. Mi-
scini, Pola Pietro in Rrusio; nuovo eonsorzio Fratelli Ragazzi, Carlo Pola
in Poschiavo). Sembrerebbe a prima vista che Poschiavo per la sua posi-
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zione geografica aves.se an pregio particolare per lo smeraio dei tabaccln,
ma cio nc>n e il caso causa la concorrenza di Ghiasso e di Brissago, perche
oggigiorno la differenza anche dj un solo centesimo al chilogramma vale
una fortuna. Poschiavo 11011 puö concorrere aniche oeleris paribus, perche
si trova in un angolo lonlano delle vie fei*rate dei trasporli — dovendo so-
stenere le maggiori spese di Irasporlo da Goira o da Como a Poschiavo.

La fabbricazione di birra fu inlrodotta circa nel 1860 dal sig. Crisl
Hosig; dopo la sua morle passö al suo cognato Giacomo Lardi, indi ad un
consorzio di Poschiavini. Ma probabilmenle per mancanza di cognizione.
di aLlivitä e di solidila degli esercenti, fece affari mollo magri. Passata poi
questa induslria nelle mani dei fratelli Zala ebbe miglior successo ed ora
ha consolidata la sua esistenza.

Nel 1891 per impresa e conlo suo privato il sig. Ingegn. Rod. Selebam
erigeva in Poschiavo una officina elettrica e stipulava un contratto di 20

anni di illuminare di luce elellrica le strade del Borgo e inolte case private
con tasse molto elevate di fr. 26 aH'anno per la luce di 16 candele acceso
sino alle ore 11 %• Forse i privati vi si sono obbligati perche la eosa era
nuova ed ancora nei suoi primordi; non lianno nennneno provvedu'to ad

una sorveglianza o conlrollo che l'inipresario abbia a service bene il pub-
blico. Anche -quest'industria ebbe le sue peripezie. II primo impianlo si fece
nel Borgo nel molino acquislato dagli eredi fu Giacomo Lardi, riunendo
al ponte di San Giovanni le acque dei due pontonali. Ma l'impiaiito eretlo.
per mancante l'orza molrice durante l'inverno, non serviva che male il pub-
blico di modo che Selebam fece una nuova mstallazione valendosi delle
acque a Ravisce ottenute dal comune a tilolo gratuito ed a tempo indeterminate.

Questa forza molrice si e comprovata stabile e sufficiente per 1'il-
luminazione del Borgo, ma una sola dinamo, e lutlo l'impianlo e la rete dei
fili, forse per ragione di troppo economia, era coslrulto leggermenite, -r

troppo sovente falliva il servizio. Allora Selebam, col sua fare precipitoso
e senza matura ponderazione, cadde nel proposito di erigere un lerzo im-
pianto elettrico alle Austrine, valendosi delle acque del Poschiavino. Ma
per questa nuova impresa gli vennero a mancare i mezzi, sebbene i su )i

parenli con larghe fideiussioni lo avessero assecondato al fine di garantirgli
una sussistenza. Selebam perö invece di procurarsi le macchine necessarie
da opifici elettrici accredilati, voile con una rara e tenace assidu'ita, co-
strurne una da se solo; ma quando la macchina dinamo fu terminata, fusn-
zionava senza sufficiente energia, di modo che Selebam, perdulo ogni corag-
gio e vedendosi mancare ulleriore aiuto, rinunciö il tulto ai suoi fideiussori
che saranno obbligati a provvedere a rifare il mancante. Intante' il Borgo e
senza luce elettrica da alcuni mesi ed ha dovuto dare la disdetla del
contratto Selebam; egualmente e per il titote di inadempimento anche i
privati si ritengono sciolli per l'avvenire da qualsiasi ävvincolazione anteriore.

Anche le cave di amianto e di pietra saponaria non diedero lo isperalo
profitto; in buona parte le cave non erano consistenti e rieche abbastajnza
da ricavarne le spese, ed in parte agli esploratori mancavano le indispen-
sabili cognizioni geologiche e lecniche.

Coll'erezione dell'opificio dei fratelli Ragazzi molti giovanetti del paese
impararono il mestiere di legnaiuoli perö non in numero sufficenti da pre-
stare lutlo il lavoro occorrente per le case erette nelJ a seconda metä del
secolo. Oltre a ciö questi giovani appena formata famiglia, pensavano a
dare occupazione alia medesima nelFagricoltura e neH'allevamento del be-
sliame e negligevano inlanto essi slessi il loro mestiere. Ogni mestiere deve
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essere esercitato di seguito e collai coslanza di chi tende a sempre meglio
perfezionarsi nella sua professione. Alia mancanza dei legnaiuoli terrieri
si doveva supplire con Ilaliani, il cui lavoro salve eccezioni, e bensi piü
sollecito, ma anche piü superficiale.

E' singolare che i giovani poschiavini sono sempre sLaiti avveisi ad im-
parare il mesliere di muratore, sebbene i nxuralori italiani guadagnavano
in questi anni ingenti somme che si porlavano a casa loro. Pero in quesli
ultimi decenni i Jralelli Crameri a San Carlo ruppero le braccia e quali
impresari accreditali assorbirono la maggior parte del lavoro da muratore
in paese, occupando una quaranltina di operai italiani, Un iinpresa|rio si
fatlo dovrebbe pero essere capace di allestire da se un semplice piano di
case e di altri costru/zioni, e in cio manca l'istruzione del disegno nelle no-
stre scuole elementari e nelle scuole special i, come con graride ufilita degli
operai si hanno nel Ticino.

Giä che parliamo di meslieri vogliamo constatare che nella prima metä
del secolo al servizio del pubblico non c'erano ne fornai, ne macelli. Ogni
famiglia faceva in casa il suo pane poche volte all'anno, il contadino due
sole volte, lo esponeva all'hria,, lo ifaceva seccare e si avevano le succose
« bracciadelle biscotte di segale », da invidiare chi aveva una buona deu-
tatura da farle scricchiolare in booca. Le prove fatte di conlezionare in En-
gadina questo pane biscolto, trasportandovi la farina, l'acqua e la massaia
fornaia, non sono riuscite. Uno o due fornai di allora non confezionavano
che un po' di pane dj frumento, le « micche » per il pan cotlo degli am-
malati. Oggigiorno il Borgo ne ha quattro, San Carlo e Prese un opificio >for-
naio che prowedono il pane di segale o misto o di fino frumento per il
consumo di molte famiglie. II contadino resta al pane secco.

In egual modo ogni famiglia faceva in novembre o in dicembre il proprio

maoello, chi una capra, una pecora, un maiale, una vacca e chi piü
poteva uno o due manzi ed un paio di maialit. Si metleva in salamoia la
carne e sorKivano i bei pezzjj di file the, le appetitose « oche salaLe » ed i
prosciuttii; si fabbricavano le luganiche, i cotechini, i bei salami che for-
nivano tullo l'anno un boccone prediletto in famiglia. — Ogni economia,
anche le benestanti, tenevano una o due vaciche per il latte ed un maiale,
che si ouravano dalla padiona o dalla serva di casa. Questa bella usanza
palriarcale nel Borgo e ormai scoinparsa. Si ha dimessa questa occupazione
agricola e salubre ed accettato invece l'esempio dei caffetieri ritoinati sta-
bilmente in paese, quello di far nulVa, di prendere il caffe e far la partita
a mezzogiorno, di libare uno o due biochieri di vino alia sera nelle oslerie
eel ammazzare il tempo colla disfrazione monotona del giiuoco alle carle.
Due macellerie forniscono giorno per giorno alle famiglie del Borgo l'oc-
corrente carne e le luganiche fresche. Una specialit;i, «le mortadelle » e le
« oche » poschiavine sono accredilale anche fuori del paese in commercio.

Una piü importante e benefica innovazione di questa seconda metii del
secolo e a notarsi la prowisla pel Borgo di abbondante e salubre acqita
potabile. Prima non era utilizzata che una sola sorgenle alle Sanzine, che
veniva condotta in fubazione di legno alle sole due fontane pubbliche, in
Piazza ed al Pozzo; una terza era privata del Convenlo e non accessibile
al pubblico. La maggior parte del Borgo per i suoi bisogni di acqua potabile

si serviva di qiiella delle gore dei molini o del fiume, in estate spe-
ciahnente intorbidita dai torrenti dei ghiacciai e d'inveino dalle lordure dei
macelli e delle lavature. Con un considerevole dispendio si raccolsero anche
le sorgenti della Madonna e di Capilolo e si condusse al Borgo l'acqua, pri-
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ma in tubi di cemento, poscia in tubi di i'erio; si eressero altre quattro
fontane pubbliche e si pote dare ovunque ridhieslo, condotti e spine di ac-
qua polabile nelle case Stesse e nei giardini. La Lassa di ogni spina venue
stabilita in soli fr. 5 e con quesU» provento si potcrono ammorlizzare il ca-
pilale d'impianto e le spese di manutenzione.

L'esempio del Borgo trovd losto imitazione nelle diverse frazioni eo-
munali ed in vari vicinati dei monti, ed il comune, senza alcuna opposi-
zione pote stabilire la regola che per condotti d'acqua non si concede phi
aleun legname; anzi per promuovene similli opere egli aecorda il sussidio
di 10% pel costo dei tubi in ferro e fontane in pietra.

In un altro rapporto il comiume non ha tenuto gran conto delle esigenze
dell'igiene pubhlica; intendiaino dire dei medici. Da mio rieondo abbiamo
sempre avuto due medici nel paese, i quali senza alcuna dipendenza o
sussidio alcuno da parte del comune, facevano il loro interesse esercitando la
loro professione: Dre. Madlaina e Dre. Pod. B. Mengotti, poi Dre. Mnrchioli,
indi Dre. Pozzi provvedevano ai bisogni della valle. Avveniva perö che tal-
volla ambidue i medici erano assenti in vacanza od in servizio militare ed
il paese ne sentiva lo sconcerlo, di modo che solo a slcnto le aulorila co-
niunali poterono risolversi a stabilire coi medici Marchioli e Pozzi un ac-
cordo per il quale si obbligarono a non assentarsi contemporaneamenle dal
paese contro la gralificazione di fr. 250 all'anno per cadauno.

Morto il Dre. Pozzi ed invecchiato ed impotente il Dre. Marchioli prese
qui domicilio il Dre. Torriani e sebbene egli si qualificasse giä in principio
molto valente nella sua arte, inconlro specialmente nel contadino cattolico,
appoggiato dal consiglio comunale, una freddezza non meritata, e per contro

veniva caldamente protetto e favorito un altro medico, italiano, di
dubh'ia erudizione e solidita, il Dre. Severi. Ma Severi moströ ben presto
le sue nuditä e perdelle qui ogni credito. Torriani rimase qui circa quattro
anni, ma essendogli stato otferto il poslo di medico nella Bregaglia con
una bella gratificazione di condotta medica, abbandonö Poschiavo con rin-
crescimento di questa popolazione.

Trovandosi cosi Poschiavo e Brusio del tutto sprovvisti di cura medica,
il Dre. Besta, vallellinese, con provvisoria autorizzazione del Governo can-
lonale presto in questa valle la sua opera da medico, sinora con soddisfa-
zione generale. — Un tale provvisorio non poträ perö riuscire stabile, ed il
comune, suo malgrado, dovrä stabilire una sonima confacente di condolla
medica, se vorra ottenere un medico permanente; i tempi del servizio da
volontario e senza una fissa considerevole relribu zione sono passati.

(Continua)
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