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CESARE SANTI

Notizie storiche moesane

Öueste
notizie storiche moesane si basano su documenti dell'archivio a Marca di

Mesocco e riguardano alcuni aspetti delle attivitä commerciali dei Mesolcinesi e

Calanchini in patria e all' estero nel corso degli ultimi quattro secoli.
Di sommo interesse il Contratto di tirocinio per un garzone negoziante mesoccone:
rivela le condizioni e i retroscena del lavoro di una categoria un po' dimenticata, i com-
mercianti, attivi in varie parti d'Europa e specialmente in Germania, dove alcuni
ebbero successo efortuna e crearono delle dinastie. Fra i loro discendenti si scoprono
nientemeno che prelati (monsignor Ignazio von Senestrei, vescovo di Ratisbona),
dignitari di corte dell'Alto Palatinato (Giuseppe Ferrari) e banchieri privati dei
Principi di Thurn und Taxis (Tommaso Maria a Sonvico e Ulrico a Marca). Con la loro
attivitä e le loro rimesse contribuirono sensibilmente ad allargare l'orizzonte e a mi-
gliorare il tenore di vita delle loro valli. Ma non tuttifuronofortunati: ipochi paragra.fi
del contratto lasciano intendere quanto dure fossero le condizioni di vita e spietata la
concorrenza; e I'articolista parla anche, nomi alia mano, dei loro insuccessi e di chi
mori nella piu. nera miseria.
Per quanto attiene ai commerci inpatria, I'autore si concentra su quello del legname coi
vari problemi ad esso connessi: i dazi, laflottazione, I'estrazione, il disboscamento
sconsiderato, le conseguenti alluvioni, la reazione dei danneggiati (appello delparroco
di Cauco).
Notizie piü preziose e interessanti di quanto si potrebbe pensare leggendo la premessa
stessa dell' autore.

Premessa
Sono dell'opinione che non bisogna guardare
al passato con troppi rimpianti e tante nostalgic.

Perö la storia puö sempre insegnarci qualcosa.
Spetta a noi trarre dagli avvenimenti che capi-
tarono, dalle azioni degli antenati, belle o brut-
te che furono, quegli ammaestramenti validi
che possono esserci di guida per un futuro
costruito con consapevolezza dei nostri limiti,
qualitä e possibilita, con fiducia nelle nostre
forze e con entusiasmo.
E' ovvio che non c'e nulla di nuovo sotto il sole
e questo lo si puö verificare facendo dei para-
goni fra quanto succedeva un tempo e quello
che capita attualmente. Non ci si lasci inganna-

re: spesso e solo la forma che e cambiata, rima-
nendo la sostanza invariata.
La storia ci insegna che tutti i fatti umani sono
intimamente connessi fra di loro: scoperte
scientifiche, arti figurative, strutture sociali,
programmi di educazione, di sviluppo econo-
mico e produttivo, per esempio.
Tutti i fatti, le idee, i modi di essere, di agire, di
pensare sono condizionati gli uni dagli altri,
anche se il loro ritmo di sviluppo e diverso.
Mostrandoci il passato, la storia ci addestra a
capire gli aspetti del presente e ad antivedere
certe evoluzioni del futuro (progressi, regres-
si), insegnandoci a considerare le particolarita,
le relativitä e il differenziato deH'umanita,
concreta, mutevole, complessa.
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Ma per capire il passato e necessario poter
conoscere le testimonianze che ci hanno lascia-
to gli antecessori nella tradizione orale e scritta,
nella concreta traccia delle loro costruzioni,
degli oggetti che a loro servirono e perfino
nella struttura che vollero imporre, per scopi
utilitari precisi, al territorio; nelle loro relazioni
con i compaesani e convallerani, nei legami
con le terre confinanti, per giungere fino all'e-
migrazione che e una grande pagina della
nostra storia che permise non solo di elevare il
tenore di vita di chi rimase in loco, ma che
contribui moltissimo alia formazione di una
ampia apertura mentale. II frenetico ritmo della
civilta modema consente a pochi di esaminare
e di meditare su quanto accadde un tempo,
anche perche le necessitä esistenziali hanno le
loro esigenze di tempo materiale, ora come in
passato, ma con la differenza che oggi tutto e
accelerato.

Ho pensato di pubblicare su questa rivista, in
forma sintetica, una certa quantitä di notizie
storiche riguardanti le nostre due valli di Me-
solcina e di Calanca. II lettore che vorrä appro-
fondire l'argomento poträ servirsene come
guida in una giungla storica in cui e facile
confondersi le idee.
Questo mio modesto contributo ad una cono-
scenza della nostra storia non ha nessuna prete-
sa; qualche amico mi accuserä di fare della
storia aneddotica. D'altra parte, ben conoscen-
do i miei limiti, non oso cimentarmi in ponde-
rosi trattati e voluminöse monografie (anche
perche non ho ne i mezzi, ne il tempo sufficien-
te per farlo), preferendo additare ad altri le vie
in cui c'e materiale per lavori di ricerca, ossia
certe fonti a cui attingere.
Le cosiddette «radici» e «identitä culturale» si

trovano ampiamente nella storia.

Chiasso, 26 luglio 1987 Cesare Sand

1. Contratto di tirocinio per un garzone negoziante mesoccone

Un settore dell'emigrazione moesana la cui
storia e ancora tutta da scrivere e quello dei
negozianti mesolcinesi e calanchini. Giä nel
Cinquecento sono documentati i nostri negozianti

in Italia, specialmente a Roma, dove
tenevano botteghe di legumi (i cosiddetti «or-
zaroli») e osterie. Nel sec. XVII e fino a tutto il
sec. XVIII i nostri negozianti si stabilirono
nelle maggiori cittä europee, con particolare
concentrazione in alcune cittä germaniche
come Augusta (Augsburg), Ratisbona (Regensburg),

Norimberga, Würzburg, Bonn, Stoc-
carda, Monaco di Baviera, Ulm, Mannheim,
Heidelberg, Francoforte, ecc. Ma anche in
Austria: Vienna, Salisburgo; in Polonia: Varsa-
via; in Russia: Pietroburgo; in Alsazia: Stra-
sburgo; in Italia: Roma, Genova, Vicenza,
Bologna, Milano; in Boemia e in Moravia e

perfino in Portogallo (Lisbona) troviamo dei
Moesani attivi nel commercio.
Nelle terre tedesche i negozianti moesani si

specializzarono nel lucroso commercio dei
tessuti, non disdegnando perö anche altri gene-
ri, come la chincaglieria, le derrate alimentari,
sempre molto attenti a tutte le novitä che il
mercato offriva. Per esempio nel 1728 i
negozianti GIOVANELLI (di Calanca) e
TOSCANO (di Mesocco) scrivevano da Augusta

al loro socio Giovanni Pietro FERRARI (di
Soazza), momentaneamente tomato al paese
natio, che da Francoforte avevano visto «com-
parir cioccolata» e da Anversa una nuova qua-
litä di pizzi1). Alcune famiglie moesane (come
i TOSCANO, LUINI, POGLIESI di Mesocco, i
FERRARI di Soazza, i TONOLLA, PARAVISO
e GIUDICETTI di Lostallo, gli SCHENONI,

') Le fonti manoscritte per questo articolo sono conservate nell'Archivio a MARCA di Mesocco.
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SPLENDORE, T0GN1 di Grono, TINI di
Roveredo, MAFFIOLI di San Vittore,
GIOVANELLI di Calanca) crearono delle vere
e proprie dinastie di commercianti nelle terre
tedesche. E il loro flusso migratorio prosegui
anche per tutto il secolo scorso. Da alcune di
queste famiglie di negozianti uscirono poi illu-
stri personalitä: si pensi solo a Monsignor Dott.
Ignazio von SENESTREI (1818-1906), per un
cinquantennio Vescovo di Ratisbona, i cui an-
tecessori partirono da Soazza per andare in
Baviera attivi nel commercio. Oppure a quel
Giuseppe FERRARI, attinente pure di Soazza
che mori a Ratisbona il 2 giugno 1841 e nel cui
annuncio mortuario (fatto stampare dal padre
affranto «Thomas von FERARY, Associe der
ehem. C. Toscanischen Handlung») figura es-
sere stato «früher erster Landgerichtsassessor
in Hemau, dann Sekretär bei der königlichen
Regierung von Oberpfalz und Regensburg».
Una ciliegia tira l'altra e l'acume dei nostri
emigranti negozianti Ii portö spesso a diventare
anche banchieri. Tale e il caso dei mesocconi
Tommaso Maria a SONVICO e Ulrico a MAR-
CA che furono banchieri privati del Principe di
Thum e Taxis a Ratisbona.
Molti di questi negozianti fecero una bella
fortuna e di ciö ne beneficiarono anche i parenti
rimasti in Valle, sia con soldi giunti dall'estero
con cui costruire o abbellire le proprie abitazio-
ni, sia con un'infinitä di oggetti fra cui vale la

pena di menzionare tutti quei calici, crocifissi,
cibori e altri arredi chiesastici, di metalli pre-
ziosi, tuttora conservati nelle nostre chiese.
Alcuni commercianti moesani all'estero ebbe-
ro perö anche la sfortuna di finire in miseria
dopo aver fatto fallimento. E' il caso dei
soazzoni Francesco Antonio BIANCO, nego-
ziante e banchiere, la cui ditta ad Heilbronn sul
Neckar fallt nel 1772, e Giovanni Pietro
ANTONINI, morto a Ratisbona nei primi decenni
dell'Ottocento nella piü nera miseria.
La fortuna era perö frutto anche di una perfetta
organizzazione e di una ferrea e rigorosa disci-
plina, come testimonia, per esempio, il docu-
mento che qui propongo. Si tratta del contratto
stipulato ad Augusta nel 1731 per il tirocinio di
negoziante del ragazzo mesoccone Carlo

POGLIESI.
La ditta che assunse il garzone era quella dei
TOSCANO, FERRARI & Compagni, di Augusta,

e il contratto di tirocinio, datato primo
aprile 1731, prevede quanto segue:

Noi Toscano, Ferrario & Compagni accordiamo al
servitio del nostro Negotio Carlo Pogliese, figlio del
fu Signor Giudice Pogliese di Mesocho, per il spacio
de anni 6, per Garzone, sotto Ii patti, et conventioni
seguenti trattate con suo Signor Zio Gaspero Toscano

quondam Andrea, sia il sudetto primo nominato,
qualle presta cautione alia Compagnia quando contra

speranza sudetto Garzone dovesse trasgredire alli
seguenti capitolli.
le Sudetto sarä dunque acordatto per anni sei in

avvenire, et averä il suo princippio a primo
aprille prossimo venturo, et anno andante, et
averä a Dio piacendo il suo fine a primo aprille
1737, per il qual tempo promettono sudetti Pa-
troni mantenerlo nel vitto, et vestiti, et fenito
averä il suo tempo con satisfatione de sudetti, se

gli darä un habitto novo da cappo a piedi come
anche fiorini 20 in contanti in richognittione de
suoi boni deporti;

II secondo articolo del contratto prevede che

l'apprendista dovrä, durante i sei anni di tirocinio,

dedicare tutto il suo tempo ed impegno a
beneficio del negozio dei suoi padroni, pro-
mettendo ogni fedeltä e obbedienza.

Seguono poi altri quattro paragrafi che vale la

pena di riprodurre per intero.

39 Similmente se gli racomanda mantenire secret-
to, et non palesare cosa nisuna del negotio, ne
meno se gli concede non fare nissune conoscen-
ze con giente che potessero rendere qualche
gielosia al negotio, come pure essere taciturno,
sia curto di lingua;

4s Se detto ragazzo durante detto tempo, che Dio
non voglia, dovesse ammalarsi si obligano
sudetti Patroni darli il bisognio per quello riguarda
le cibarie il tempo di 10 giomi circha; le medicine,

barbieri, dottori, che in quel tempo potesse
aver bisognio anderanno dal prencipio della
malattia sino al fine di detta a propria spesa del
ragazzo, sia del suo Signor Zio come garante del
medemo.

52 Detto ragazzo doverä servire al posto, et anche

sopra il Paese, secondo che il bisognio del negotio
richiederä, senza che detto ragazzo habia da

meterli la minima difichultä, et tutto il tempo che
detto ragazzo sarä al posto, si obliga quell talle
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che sarä alia direttione di instruirlo in tutto quel-
lo gli sarä possibile: prima educharlo al santo
timor di Dio, et poi tenerlo stretto al scrittorio,
accio possa aplicharsi alia virtü.

6- Si proibisce a detto ragazzo ogni vizi che siano di
che sorte si voglia, et trascurando in qualche
cosa sarä castigato con il staffile a misura de
suoi meriti, da quello che sopra lui averä direttione,

et tutto questo che se gli e spiegato detto
ragazzo promette di tutto suo piacimento, et di
bona volontä di osservare il tutto da minutto, et
sottoscrivendo questo di proprio pugnio, et di
tutta sua spontanea volontä.

Nei sei anni di tirocinio il giovane apprendista
doveva imparare il tedesco, a scrivere con bella
calligrafia in italiano e in tedesco e a far di conti
(ossia tutto quanto di contabile bisognava co-
noscere). Gli si vietava di parlare con estranei,
per evitare lo spionaggio commerciale, poiche
la concorrenza era spietata (specialmente con i
mercanti ebrei, come risulta da parecchi docu-
menti).
Ma la gelosia esisteva anche fra i negozianti
convallerani, come scriveva il negoziante
Giovanni Maria BIANCO nel 1728 da Ulm ad un

compaesano a Soazza, dicendo che i negozianti
GIOVANELLI & FERRARI «volieno tutto per
loro».
L'uso poi dello staffile per punire l'apprendista
era cosa del tutto normale nei secoli passati
dove il rispetto e l'obbedienza che dovevano i
figli ai genitori e gli apprendisti ai loro padroni
erano grandissimi.
II Giovanni Pietro FERRARI (1690-1737) di
Soazza, che stese con bella calligrafia il con-
tratto, era figlio del dottore in medicina ed in
entrambi i diritti, Commissario a Chiavenna,
Vicario foraneo, Giovanni Pietro FERRARI
(1642-1702) detto «Quattr'occhi». Questo
dott. FERRARI si occupava, tra altro, anche
del reclutamento di soldati mercenari grigioni
che andavano a infoltire le Compagnie franche

grigioni al servizio degli Spagnoli in Lombar-
dia, come risulta da documenti del 1690.

Del Giovanni Pietro FERRARI negoziante esi-
stono nell'Archivio a MARCA di Mesocco
numerose lettere e un quinternetto contabile
cominciato alia fiera di Francoforte del 1719 e

terminato nel 1737.

2. II dazio sull'esportazione di legname del 1826

Come ho giä avuto occasione di spiegare in
altre mie pubblicazioni, le valli della Svizzera
Italiana furono nei secoli passati un'inesauribi-
le miniera di legname per la Lombardia e in
particolare per Milano. Giä nel Quattrocento
sono documentati importanti tagli di boschi in
Mesolcina con committente il Ducato di Milano.

I nostri fiumi erano un eccellente mezzo di
trasporto per i tronchi tagliati a decine di mi-
gliaia; e la flottazione del legname, con tutti gli
inconvenienti che presentava, fu normalmente
utilizzata fino al secolo scorso. Certo e che gli
indiscriminati tagli di foreste, se non furono la
causa principale, contribuirono molto a favori-
re quelle catastrofi naturali note sotto il nome di
alluvioni. Si vedano per esempio quelle del
1799, del 1829 e quella terribile del 27 agosto
1834.

Per contribuire alio studio di quello che e lo
sfruttamento dei nostri boschi nei secoli scorsi,

presento quattro documenti:
il primo e la tariffa imposta dal Cantone dei
Grigioni nel 1826 per Fesportazione di legname;

il secondo ed il terzo sono due dei tanti
avvisi che venivano affissi in pubblico luogo e

riguardavano il permesso accordato ai com-
mercianti di legname per il transito delle borre;
il quarto e un foglio polemico anonimo in cui si

attacca violentemente la cupidigia dei negozianti

moesani di legname.

Da Coira, in data 10 agosto 1826, il Piccolo
Consiglio grigione emise la seguente tariffa per
l'esportazione del legname, firmata dal Presi-
dente Martin RIEDI e dal Vice Direttore della
Cancelleria V. de PLANTA.
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II PICCOLO CONSIGLIO del Cantone de' Grigioni.

In conformitä dell'incarico avuto dal Gran Consiglio, e in forza della legge 30 Decembre 1824, stabilita e
sancita da tutte le comuni, riguardante il dazio da porsi in su tutta la legna che viene esportata dal cantone,

ordina quanta siegue:

1. Dal primo prossimo Settembre dovrassi pagare in tutte le stazioni di confine, la tassa stabilita per
l'esportazione del legname come siegue.

2. L'incasso di quest'imposta e affidata agli essattori delle gabeile spalleggiati dalla forz'armata (Landjae-
gher).

3. Le persone incaricate dell'esazione suddetta sono autorizzate di verificare per ogni maniera il numero e
la qualitä di legname: i venditori e compratori sino a che la legna si trova sul territorio del cantone non
potranno frapporre ostacolo di sorta alia numerazione e classificazione: anzi se per circostanze impreve-
dute non potesse aver luogo si fatta operazione sono obbligati i predetti venditori e compratori di
annunciare con prove legali le quantitä e qualitä della legna o legname esportata; coH'avvertenza che in
caso di rifiuto o contravvenzione saranno trattati e puniti come fraudolenti.

TARIFFA
Un tronco d'abete di 18 piedi (misura francese) la cui minor grossezza

sia di 16 pollici pagherä Blozeri 7

Un detto di 18 piedi la cui minor grossezza sia inferiore di 15 pollici pagherä 5

Una cosi detta Borra d'abete di 12 piedi di lunghezza paga per cadauna 5

Piü di una, vengono calcolate per ciascheduna 4 2/3

Una detta di 9 piedi in lunghezza 4

Piü di una si calcoleranno a 3 1/2 ciascheduna 3 1/2

Per 12 pezzi fessi d'abete di circa 6 piedi " 7

Tronchi di Larici, di Quercie, di Castagno di misura e proporzione suddetta
si pagherä la metä di piü.

Per 9 assi d'abete di 18 piedi 7

" 9 " " " 12 " 5

" 9 " " " 9 " 4

Per assi di Larici, di Quercia e di Castagno si pagherä la metä di piü
in pari proporzione di misura e numero.

Legna da brucciare di Faggio, di betulla od altre sorta si pagherä
per ogni tesa quadrata (Kubikklafter) di 6 piedi in lunghezza
6 di larghezza e 6 di altezza 23

II carbone per la quantitä che poträ essere contenuta in un barile da sale
pagherä 3 1/2

Questa tariffa ha forza di legge per tre anni successivi, dopo i quali il governo poträ cambiarla
a seconda de' prezzi del legname.
Si fatto ordinamento deve essere pubblicato ed affisso secondo l'uso, non che consegnato
a gabellieri per l'esecuzione.

Coira il 10 Agosto 1826 Pel Presidente:
Martin Riedi

In nome del Piccolo Consiglio:
II vice Direttore de Cancelleria,
V. de Planta
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Per maggior comprensione ricordo che ilBloz-
zero (Bluzger) equivaleva nel 1848 a circa 2
centesimi e mezzo di nuova valuta. II Piede
variava intorno ai 30 cm, a seconda delle zone
grigioni; il Pollice a circa 25 mm, mentre la
Tesa quadrata del Moesano, detta anche Stag-
gia corrispondeva a 272 cm quadrati.

II terzo documento presentato ha la particolari-
tä di concedere ai flottatori di legname di non
piü legare le borre in «ceppate» o «zeppate»,
cioe in quelle zattere di tronchi legati, conside-

rati i gravi danni dell'alluvione del 27 agosto
1834.

II quarto documento e anonimo, ma stampato
probabilmente a Grono dalla tipografia Mär-
chy.
Nella lotta alio sfruttamento dei boschi in Ca-
lanca si distinse particolarmente per veemenza
ed assoluta mancanza del cosiddetto rispetto
umano il parroco di Cauco in Calanca Don
Stefano a SILVA, illustre e convinto rappre-
sentante della Massoneria dalle nostre parti.

LA GANCELLERIA DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINÖ

JPreviene il Pubblico che il Consiglio di
Stato con risoluzione d'oggi N. 42I7
accordato il permesso di transito per i
fiumi Moesa e Ticino alla Ditta Fratelli
Amarca di Mesocco di una condotta bor-
retti colla rnarca XZ7i" croce e tre cinque,
ed altra condotta borre con marca Xi
croce e cinque, compresevi duecento col-

megne.
Bellinzona, 23 Marzo i854*

LA CANCELLERIA DI STATO.

BcllinxOQa, Tipografia Patria.
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LA CAN CELL Ell IA
1>I STATO

i>r;u„\ KiiPuiiiii.ic.A k cantowe )>i:r, ticino

Itelide nolo al 1'iil>1 »lic:c> die il Consiglio di Statu con riso-
lu/.ionc d'oggi liu acconlalo alia Dil,la Carlo l'oglia di Oli-
vone il pcrmrsso di Iransilo sui liiimi llreuno o Ticiiio U'una
condolla di borrc e travi porlanli la inarca di due ciii(j[ue
divergenti e croce in nie/,7,0 AX/.

Cosi pure lia acconlalo il pcrinesso di Iransilo sui iituni Moesa
e Ticino alia Dilla (ralclli a Maren di Mesocco di una
condolla di borry-niareale con croce e cinque X/, nun die di
una partita di legni lunghi tiinrcaii con croce cinque e croce

X/X.
In vislaTlello sconvolgiincnlo dd lello de'liunii clerivalo dal-

ralluvione dd •>.-) agusto iB.Vj die rendu pericoto cd iinpos-
sibile il Iransilo dclle 7.allcre, e rilenula l1 adesione uelle
Conmni le Dille suddcUe liirono disponsalc dall'olililigo di
collcgare i dclli leguaini come di pratiea, coll' olililigo pcro
alio niedcsime di pagarc per inl.iero tulli li dauni occorribili
alle propriela publilic.be e private adjaceuli alii liunii durante
il transitu.

BcHiimina a5 Aprilc 1835.

LA CANCELLERIA DI STATÖ.

— Hi > —
ItUiuoaa \ t^ofrafia ftln'a.



Concilladini di Calanca!

Una nuova sventura che vi sovrasta rai muove al doverc
di chiamarvi all'avvertenza. II flagello che percosse ia
misera nostra valle nel -1803, e che piü crudo ci afflisse
dal 1830 al 1843, non ha peranco posto il colmo alle
nostre sciagure. L'Idra ingorda d'una societa che gia ri-
comparve sotto tre diverse Ditte per far sccmpio delle
nostre proprietä, mette oggi in campo nuovi mezzi per
isbarbicare dal nostra terreno le ultime radici, tarda spe-
ranza de'nipoti.Fu ideato dall'insaziabile avidita di quei
soci di non aggiunger all'esterior forma nuovi titoli, ma
d'approfittarsi destramente delle cessioui di alcuni onesti
membri della societa (che, per non compromettere ul-
teriormente il loro onore, rinunciarono a simil trafSco),
e di queste formarono altretanti pezzi di pane da gettarsi
ad alcuni degli aflamati nostri concittadini, i quali, vi-
vendo ncl nostro seno, piü facilmentc rodessero Ie
nostre visccre. Yoi ben intendete il senso delle mie espres-
sioni. Si tratta coi piü rafGnati raggiri d'indurre le po-
polazioni della nostra Yalle Calanca a vcndere, o meglio
dirü a regalare alia Societa A illarca, Schenardi e Comp,
il resto de' nostri boschi, ad onta dei ricorsi, riserve e

proteste fattc negli anni addietro con tanto calore dalle
nostre Comunitä, e per riuscirvi con certezza hanno
associate Ie persone piü influenti nel numcro di otto, di
cui, una cccettuata, le altre fanno parte alia reggenza
municipale e giudiziaria della giurisdizione. Se i Comuni
daranno retta alle melliflue parole di questi lusinghieri
loro capi, non v'ha dubbio che l'ldra trionfera, e le pub-
Lliche disgrazie ricominceranno. Siate quindi vigilanti,
o Cittadini, sul preparato tradimento, ricorrete alle
Autorität Cantonali contro le venalita e la corruzione, ne
lasciatevi iliudere da promesse che finora furono la causa
di nostra ruina. A voi, o Parrochi, incombe spccialmente
il dovere di tener avvertiti i Yostri parrochiani sui pe-
ricoli che minacciano la loro esistenza, e su persone
che, per 1'avidita dell'oro, non csitano di sacrilicare la

pace e la moralita de' popoli.

(Piriffi, 1818). •*)

m VOSTRO CONCITTADLYO.

') Era consuetudine, in quell'epoca, di indicare un finto luogo di stampa, per sfuggire ai controlli polizieschi.
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