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Ignazio Pally

Mestiere del marronaio: lo sbocco dei poveri

«Questi bravi e savi omini di Blenio» è la definizione assai lusinghiera
proferita da un landfogto dei Cantoni forestall a riguardo dei bleniesi.
La bravura e la sapienza si associavano ogni volta che la fame e lo squal-
lore dei tuguri obbligava il capofamiglia, con la moglie e spesso con i
fïgli ancor giovani a lasciare il villaggio e raggiungere le città ospitali
d'Italia, ove già si recavano i cuochi, i faechini, i garzoni bleniesi, in
Francia, in Germania, in Olanda, in Fiandra, in Inghilterra e oltre Oceano.

Non c'è famiglia che non abbia conosciuto l'emigrazione periodica
mentre il pane attendeva il companatico dumê ul pan e ul curtil, si dice a

Prugiasco) e ai contadini spettava il cielo da guardare e la terra da zap-
pare. Partivano nei primi giorni di ottobre appena le castagne accenna-

vano ad uscire dai ricci e ritornavano per san Giuseppe, in tempo oppor-
tuno, per la bassa valle, per la potatura délia vite.
Come alternativa in valle suonava cosl il celebre adagio «O rubare, o
emigrare», lontani da casa, davanti al fornello o dietro alia bancarella

improwisata sulle piazze e i «boulevards» parigini per non morire di
fame bisognava soffrire e lavorare. Un Cizzio di Cumiasca dormiva a

Gehova sopra il forno, avvolto nei sacchi delle castagne per ripararsi dal
freddo ; Emilio Frusetta è da oltre cinquant'anni a Rue Rambuteau a

Parigi in uno stambugio pigiato assieme aile patate, le cipolle e la frutta;
un Manara a Londra sbucciô le patate per quarant'anni (il mestiere del
«mundagnùch») e in vecchiaia presentava le mani deformate quasi fossero

degli artigli.
La fortuna, o qualche vana lusinga di guadagno bisognava raggiungerla
a caro prezzo, iniziando la giornata prestissimo per recarsi al «verzee»
o agli «Halles» parigini. E alle stazioni ferroviarie o presso i cinema la
vita del marronaio diventava vorticosa alla vigilia di Natale, mentre
ricevevano - corne attesta una lettera dell'epoca - un po' di formaggio
e un litro di genziana quale dono natalizio dei cari rihiasti in valle. Silvio
Frusetta, ad esempio, tagliava le castagne per quattro giorni consecutivi,
senza dormire, nei giorni prenatalizi e un malvagliese per guadagnar
tempo il giorno di Natale si metteva la camicia a rovescio per non sfigu-
rare nello sfoggio di crinoline, tournure e cashmir ottocenteschi. E furono
«omini savi» nell'organizzare una cooperativa promossa da un «Con-
sorzio italo-francese per il commercio delle castagne e marroni» nei 1898,
quando i Baggetti di Milano, Jean e Leonardo Righenzi, Celestino Baggi
e Giacomo Bonetta, tutti malvagliesi, trattano con Mazzucchi, Leone
Mandioni di Prugiasco e Giuseppe Apolinari di Motto per il commercio
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Celeste Righenzi, uno dei maggiori mercanti di castagne e frutta nativo di Malvaglia
a Rue Pierre Lescot 30 a Parigi.

48



Felice e Protasio Fruset-
ta di Prugiasco, marronai
sulla Place d'Orléans a

Parigi.

delle castagne «napolitane». A volte era richiesto il certifïcato di moralità
e buona condotta per non esser espulso dalla città ospitante, come lo
attende ansiosamente Giuseppe Lazzari-Oliva scrivendo al sindaco di
Dongio, quando il caso di un suo conterraneo «da Intragagno» reo
d'aver rubato 400 scudi a Firenze e di 11 fuggiasco a Prugiasco per sot-
trarsi alia giustizia era un fattaccio trascorso da tre secoli. Per guadagnare
era sufficiente disporre di «cechini 9» come dichiara nel 1793 Massimo
Metalli da Ludiano attivo a Roredo : la somma necessaria per comperarsi
gli utensili del mestiere.
Le madri premurose e devote inviavano ai figli caldarrostai o buzzurri,
per dirla alia fiorentina, l'elenco delle preghiere da recitarsi al mattino e

alla sera, un manoscritto prezioso ritrovato a Crema, e a loro un poeta
casalingo dedicô alcune rime spensierate, coniate appositamente per chi,
con i pantaloni di fustagno, il fardello e qualche spicciolo guadagnato (la

paga dei garzoni s'aggirava sui dieci franchi mensili) ritornava a prima-
vera in valle. Dice la poesia:
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Il malvagliese Celeste Me-
negalli marronaio in Piazza
Collegiata a Bellinzona fo-
tografato ncl 1972.

Baloss e birbôn

tütt i meste i po cliventà bon.

Anga ul marunéi, per non vess in buléta

Vé quasi obligaa a fà ul poeta.

S'èm noi chi tai marunéi
che per guadagnà un po da danè

s'em obligaa da nà in tanti paès

e da passà tri, quattru mes.

CÏÏel faga càlt ch'u faga frecc,
che vegna giù acqua a sécc,

sempru in pèi e semprii a dàgh

intésa ai noss client.

Vùltum in drè i mànich e

cun su ul noss scusàa véndum castegn

calt e buiént.

Quant po Vé finida ra stagion

se gïïemm fortùna da vedè ul valegiôn

basin da seid, basin da là,

a implssum d'alegria tiita ra cà!1

1 Composta da Don Federico Ganna (* 18 die. 1841 ad Aquila, Parroco a Prugiasco
dal 1887 al 1913 - f 15 ottobre 1915 a Mendrisio). - Udita da Luigi Romagnolo,
nato il i° febbraio 1886 a Marolta. Emigrô a 14 anni a Parigi. Fu pure in Germania,
a Basilea, a Berna, a Ginevra, al tempo in cui le castagne si tagliavano sut tunt.
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Aggiunta
(dal Giornale del Popolo del 21 agosto 1976)

I Gianora di Semione marronai a Friburgo

«Friburgo: 84 anni di presenza nella Place Georges Python». Cos! l'ar-
ticolo del 7 luglio 1976 délia «Liberté» con il quale si rendeva omaggio
alia dinastia dei Gianora di Semione per la loro presenza, durante 84 anni,
nella città di Friburgo quali rappresentanti délia tradizionale attività di
marronai.
Nel 1892 Ermenegildo Gianora arrivava a Friburgo e iniziava la sua
attività stagionale con la vendita di marroni in Place du Baromètre, de-

nominazione precedente dell'attuale Place Georges Python. Poi si stabi-
lisce a Friburgo dove i figli Giuseppe (Pep) dapprima e Ugo poi lo
assistono nell'azienda, allargata a un chiosco su proprietà comunale.
Muore prematuramente Giuseppe e gli succédé Ugo, che con la moglie
Angela, gestisce il chiosco: ed a ogni stagione autunnale compaiono le

attese caldarroste! Con il giugno 1976 Ugo e signora decidono di cessare

l'attività per entrare al beneficio di una ben meritata quiescenza. La città
di Friburgo, con una lettera, ringrazia i coniugi Gianora per l'attività loro
e dei familiari e la «Liberté», appunto il 7 luglio scorso, ricorda questo
awenimento con parole appropriate e con rimpianto poichè la tradizione
del marronaio non sarà continuata. Per centurie di studenti ticinesi la

presenza dei Gianora era considerata un «cantuccio di casa nostra», dove
si sopivano le nostalgie e qualche volta si trovava un provvidenziale con-
forto ed un aiuto ».
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