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

di TOMMASO LARDELLI

(Continuazione vedi numero precedentej

VIII. — Amministrazioni nel Comune.
II p-rimo assaggio ch'io feci deH'amniinistrazione delle eose pubbliche

si liferisce ad un errore ma-dornale eommesso dal no-slro popolo sovrano,
YArringo di Poschiavo, errore irre-m-ediabile e le oui conseguenze peseran no
per secoli sul nostro comune. E' quesio il voto emesso dall'Assemblea co-
munale nel 1841 il 20 di Luglio sulla direzione da darsi alla nuova strada
del Bernina, se per Curaglia o per Lagune.

La naturale direzione e quella praticata da tempi reinoti coi soniieri
che conduoevano ai Grigjoni il vino di Valtellina sul Berniina, ,non meno
che il passaggio prineipale dei Grigioni per la suddita Valtellina superior«
era quella per Cavaglia che partendo dal Bongo to-ocavia Resena, le Cadere,
Pontalto, Cavaglia, Val di Pila, metteva ai laghi della Scala e Bianco. Al-
loggiavano aneora in principio del secolo che muore sino verso il 1830 nel
Boirgo di Poschiavo, sino a 30 Stab di cavalli di circa 10 l'uno, di Poschiavo
Engadina, Davos, Bergogno ed altri. Da ciö la costruzioine di spaziose stalle
e le presepi negli ampi cortili di taute case vecchie del Borgo, nonche il
consiuiio in paese di tutto il fieno dei numerosi nostri monti. Questa linea
oltre all'essere sicura da eroisioni di acque o da frane, era proteüa dal bosco
sino all'altezza di Grüm; in alto un po' esposta al vemto (Buco della Pi-
gnatta) e di tempo in tempo- per un hreve tratto da una valanga che
scendeva da Sassalmassone.

Nel 1729 la valanga di Sassalmassone scese sopra la Valle di Pila ed
investiva parecchi cavalli da soma ed alcuni uomini. II iGonimie alloira
proihi (Gonvenzione con Engadina 1731) per l'inverno il passaggio per
Cavaglia in favore dii quello della Rosa (Lagune) vancando il Camino. Ma
quando il Cantone cominciö ad oocuparsi dell'erezione delle strade prineipali
di altre vallate (Surselte) che non riferissero ai passi del Bernardino e diello
Spluga (giä -costrutti dalla Sardegna e dall'Ausfria), i Vicini di Cavaglia
si mossero per ricuperare a quella direzione il passaggio- perdiuto; costrus-
sero a proprie spese una strad-ella carreggiabile da Cavaglia sino- al confine
del lago Nero, abhandonando la discreditata Val di Pila e piegando verso
la Dotla, le Stabline, Grüm verso sera per la Bocca del Pozzo (1836),



96 QUADERN I GRIGIONI ITALIANI

(direzione questa che in seguito lisultö per l'inverno quasi impraticabile).
Sorse allora interessiata ed intensa una gara tra i due Vicinati, ed i medesimi
s'impegnarono calorosamente per avere tra la popolazione fautori ed ade-
renti in modo che si ebbero toslo nel Gomiune due partiti, l'uno per Cavaglia,
l'altro per Lagune. Seguirono d'anibedue le parti delle esposizioni «e delle
istanze al Governo cantonale, il quale in via prowisoria ordinö che d'in-
verino sd avesse a tiener aperta (rotteri) la linea di Lagune, e che frattanto
si facessero degli studi, quale delle due direzioni avesise a prestairsi megilio
per la costruzione di una strsda reigolare per i rotanti. Di questi .studi fu
incaricaito l'ingeignere La Nicca. Non ricordo le varie questioni e le peri-
pezie di quei partiti, -perehe io' ero- tuttora alia scuola cantonale; venuto
perö a casa in vacanze durante restate, non si manco dall'uno e daH'altro
di trarre dal proprio partita il giovinetto inesperto, il quale ingenuo come
era, non poteva comprendere che uouiini capi del popolo per i quali aveva
un alto concetto, potessero accendersi tan to nelle pasisioni e foir.se farsi
leciti anche dei mezzi ignobili.

La questione delta linea che si avrehbe dovuto dare alia nuova strada
sul Bernina, venne in via di consulto e desiderio« portata avanti all'Arringo
comunale 18kl. La deeisione definitiva spettava poi alia Commissione di
Stato. In Arringo ci fu una viva discussiooe: per la direzione della Rosa

peroravano i Sig. Pod. Lod. Olgiali, Pod. Ant. Dorizzi, Pod. Gmo. Lardi, a
cui is'aggirego anche il Pod. Pro. Pozzi (forse per preedere una rivinioita
contro il partita Giuliani, che nel 1836 gli aveva mosso una guerra inigiusla
mettendo in dubbio il diritta di cittadinanza della famiglia Pozzi derivante
dagli espulsi di Valtellina nel 1620); per la linea di Cavaglia peroravano i
Sig. Pres. Tom. Giuliani, Rod. Ragazzi, Pod. Lor. Matossi, P. A. Tosio
La squadra di Basso propendeva per Cavaglia, quelli di Aino per Lagune.
La votazione sorti per Lagune 129, per Cavaglia. 49, per la linea piü corta
42, a giudizio «degli ingegneri 33, a meno« sipesa 6, la .piü comada 4, a, sinistra
1, rimettere ai tribunali 3. Io diedi il mio voto per la linea piu .corta, in-
lendendo per Cavaglia, dacche io era indipendente, e non aveva altro «cri-
terio che quello del pubblico interesse, e non poteva pieigarmi a second a
degli interessi privati. I voti furono clasisificati in maggiioranza per Lagune
129,daoche la maggioranza del Conisiglio decise che i voti non eispliciti pei
Lagune, o Cavaglia erano« inconcludenti e «quindi nulli; invece quelli di
Cavaglia pretendevano« doversi .interpretare la volontä dei votanti, e« quindi
avere la linea di Cavaglia, ottenuti 134 voti. La Commissione di Stato si
decise con poca maggioranza per la direzione di Lagune, specialm.ente in
base al rapporto La Nicca. Qüesto fu il mio primo esordio« qua! cittadino
maggiorenne

Piü tardi io ehbi a leggere il suddetto. rapporto La Nicca che trovasi nel
nostro archivio comunale, ma non potei comprendere come queiringegnere,
che anni dopo seppe meritarsi tanti encomi professionali, avesse potuto
trattare con tanta prevenzione e predilezione la linea di Lagune, di fronte
a quella naturale di Cavaglia. Per la prima linea vi constano« molte misure
e calcoili da .empirne un fascicolo di molte pagine, mentre che per la linea
di Cavaglia non si f.eeero« ne misure, ne calcoli, ma in poche pagiine di ra-
gionamento« superficiale si recapilularono tutte le difficoltä a che s'incan-
trerebbero «sui sassii di Cavaglia» («espressione in Arringo del Sig. Pad.
Ant. Dorizzi). Epp«ure ancora ogigidi tutti gli ingegneri, tutti gli amiiei delle
comunicazioni piü comode dichiarano' che la scelta dii quella linea fu un
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assurdo lecnico ed un grave errore, iin onia ad ogjii sano criteria, ed un
orrnai irrecuterabile dnnno del passo del Bernina, che nella direzione di
Gavaglia affre tante interessanti partite da pater eccellere sopra la miassiima
parte dalle regiani alpine.

La costruzione della strada di comunieazione snl Beminci (Poschiavo-
Silvaplana) venae incominciata nel 1842 e terminata nel 1857; il Cantone
aveva rnesso ael sua preventive» per la ooistruzione delle tre strade Oberland,
Pretigovia e Bemina la somrna di fl. 30.000, che si ripartirono suite tre linee
in base alia popolazione. Da cio il lento prooedimento oolla castruzione
della strada del Bernina, il quale si sarebbe magjglormente prottratto se il
Comune di Poschiavo non ne avesse antecipata le spesie (fr. 112.000), piü
tardi ancora fr. 80.0000, pretendendone a sua carico gli interessi per pareochi
anaii. In queU'epoca io> fungeva come Ispettore comiunale (castsiere).
Poschiavo ha speso per espropriazione ed interessi di e;apiitale anticipiato per
la strada del Bernina oltre a fr. 180.000.

* *1 *

Seguendo anch'io l'afoitudine vigente in paese che ogni giovinetto che
avesse volontä d'iniziaiisi nelle cose pubbliche, a guida del Notaio Gius.
Semadeni feci un corso d'istruzione per abilitanni all'esame officiale di
piuhblico Notaio ed Agrimensore. L'istruzione principale di questo eors© era
rivoita alia qnalitä dei diversi contratti ed alle cautele e formole che deve
osservare un notaio nella stesa degli att'i puhbiici. Serviva di norma un
opuscolo a domande e risposte dettate nel 3° decennio di questo secolo da
un giunisperito Dre. Scannabecchi che era,si qui rifugiato1 dalla persecuzione
in Italia contro i « Carbonari », ad un niucleo di giovani Poschiavini che
presso di lui avevano* fatto un corso di pratica giurispirudenzlai o di com-
menti del nostro Statuto civile. II prospetto dello Scannabecchi, pei Notar!
era coimpondioso1, ma moito chiaro nei concetti ed invece prolisso nelle
formole da osservare, alle quali in altera si daiva nnla importanza quasi indi-
spensah'ile. Questo stile notarile d'ltalia scomparve perö dai nostri atti
puhbiici, tosto che il Cantone ebbe emamata la' prima legge eantonale siulle
ipoteche 1839 e maggiormente dopo pier opera della nuova souola par lata
qui dai giovani Prospero Albrici, Dre. Marchioli e Prof. Zanetti.

$ * $

Nel Gomune, sia per la scossa ricevuta dalle alluivioni del 1834, sia per
impulso generale di stabilire nel nostro Cantone migliori comunicazioni tra
una vallata e 1'a.ltra, sia per la cresoente corrente politic a e patriott'iica che
a noi riftetteva d all'inLerno della patria, anche Ptoischiavo duvet te ahbattere
poco a poco' le vecehie abitudini interne in una ai itero vecchi fautori ed
apnire le sue port© al p rogues,so, Gli anni delle memorande inosse dei libera

li nel centre della Svizzera, la soppressione dei conventi di Argovia 1841,
la chiamata dei Gesuiti in Lucerna, i carpi franchi contro Lucerna, poi il
Sonderbund 1847 avevano educate ed elevata il sentimento patriattico in
un bei nucleo della gioventii poschiavina, si riformata che cattolica. Lo
prova il fatto che il governo del nostro comune passö man mano1 nel potere
della gioventü liberale. Giä nel 1848 venivano deputati al Gran Consiglio
a fianco del vecchio Dre. Bern. Mengotti i giovani Dre. Marchioli e Notaro
Tom. Lardelli; seguivano negli anni susseguenti gli amici Bern. Albrici,
Agostino Lardi, Pros. Albrici, Gmo. Mini, Luigi Zanetti, Giov\. Olgiati....
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(Io fui membro del Gran Consiiglio negl i anni 1843, 1844, 1847, 1849, 1856,
1858, 1862, 1875-77, 1879, 1887-93.)

Negli anni 1842 al 1848 la gioven Lit poschiavina leiggeva coin ardore le
noitizie che i giornali porlavano degli awenimenli politici dell'interno delila
Svizzera. Io in ispeoie leggeva coin sommo Interesse il famosio Memoiriale
di Ag. Keller insinuato nel 1842 allia Dieta fedexale in difesa diella soppres-
sione dei 7 conventi pionunqiafa dal «Gran Consigllio di Argovia e di -cui il
partitoi conservatore c.hiedeva) limperioisaimente la derogazionie, quesHiome
che liunganiente riinase tra le trattande insolute federali e che .termino con
una transazione sancita poi dalla Dieta e dalla maggioranza dei Canloni, in
forza della quale il Cantone di Argovia repristinava due conventi femiminili...

II Gran Consiglio dei Grigioni in questi anni di effervescenza politico
ebbe a radunarsi piü voile all'anno ed ancb'io dovelti emetifceire il mio> voto
sulle varie ardeinti questioni della patria: Conventi, Gesuiti, corpl francbi,
Sonderbund, ed ogni volta e per intima coinvinzione tenni col partito
liberale che era in allora in maggioxanza. Per la disfaitta del Sonderbund
voitarono' anche i consiiglieri caltolici Albrici Prospero di Poschiavo e Nisoli
di Grono. I caittolici conservatoxi di Poschiavo se 1'eibbero a male che i tre
deputati della Giurisdiziome di Poschiavo e Brusio (cioe Albrici. Ato. Lardi
ed io) ave&seiro votato coi liberali, e durante quei mesi l'orizzonle qiui era
mollo loirbido ed agitato. Tra il volgo correvano' voei di minacce. Ma a chi
chiese spiegazione sulle dioerie minacciose c.he si mettevano tuori da cerli
individui, il podesta dr. Bern. Mengotti cliede la rassicurante risposta: « Non
atobiate aloun timore. Can che abbaia non morde ».

Intanto le autoritä federali avevano prese le occorrenti disposizioni per
la gueira imminente; il comando in capo delle truppe venne conferito al
Colonnello' Dufour di Ginevra, uoino moderatissiirio e di eminente ingegno.
— I seile cantoni dissidenti collegati nel Sonderbund, alia teste di cui erano
il Consigliere di Stato di Lueernia, 1'auslrolilo Siegwarl Müller, il Consigliere
Leu ed il segretario di Stato Meier, scelsero a Generale il Grigione J. U.
Salis-Seewis in Coira, che aveva servito per molti anni in Olanda. II gio-
vane Giuseppe Tracers offri i suoi siervizi a Dufour, ma da lui respinto, si

pose al servizio del Sonderbund. Al Col. Bundi, pure Grigione, venne dallo
Stato Maggiore federale affidato il comando del corpo che doveva enltrare
nel Ganlone di Friborgo; i,l groisso dell'armata federale era diretto verso
Lucerna ed i Piccoli Canloni. Tulto era pronto, la guerra civile li per seop-
piare!

I proclami del generale Dufour al popolo ed .all'airmata svizzeia erano
inspirati alia moderazione, aH'umanitä e ad alto patriottismo: si compen-
diavano nel pensiero: Oiggi marciamo per la patria conitro i nostri nemici,
ma ricordate che essi perö sono i nostri fratelli!

II novembre 1847 i'urooo aperte le ostilitä. La campagna diuro pochi
giorni, merce le eminenti disposizioni prese dall'oculata direzione delle
truppe. Sembra che stavano per effettuarsi movimen'ti ostili da parte del-
1 'Austria, quando 1' leglese aniieo Palmerston spediiva a Dufour l'avviso:
« Depechez vous! ».

La prima notizia di vittoria fu quella che il nostro Bundi era entrato
in Friborgo; poco dopo si ebbe la notizia dello scontro' a Gillikon in Liuicerna
diretto dal Colonn. Pfiffer, dove si ebbe a versare sangue fraterno. Dicevasi
che non essendo riuscilo il primo assalto del ponte dii Gislikon, il Golonm.
Pfiffer si slaneio alia testa di una colonna, gridiando: « Jetzt noch einmal,
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meine Kinder! », soverchid il ponte ed in breve tempo fu disfaitta I'armata
del Sonderbund, e fu costretta ad axrendersi e sottomettersi. I sig.ri Müller
e Meier fuggirono in Austria, e ritenigo non siano piü ritornali sul suolo
svizzero. Leu, aicuni anni dopo, fu assassinato: vittiMa di una vendetta
privata.

Ho riferito queste cose coine e per quanlo aneora oggi (öO anni dopo)
mi suggerisce la memoria, ma ricordo ancora l'ansieta dalla nostra gjoventii
con la quale in allora si atitendevano le notizie ehe ci portava il corriere
nelle sue due sole corse in settimana da Coira a Poschiavo; che in allora
non c'erano, ne ferrate, ne fili elettrici che oggi tanto raecoroiano le distanze.

Le autorita federali si accinsero subito a rivedere la Costituzione del
1815 dettata in allora, si pud dire, dalle Potenze alleate dopo il loro trionfo
e lie vittorie contro Napoleone e la nazione fraecese. La Costituzione del
1848 assunse i muovi principi repubiblicani, ed iistitui le due Gamere federali

dove non solo i Gantoni sono rappresentati diai loro Depiutati isenza
«isLruzione », cioe con voto libero, ma ancbe il popolo svizzero trovo una
rappresentanza dei suoi interessi nel Consiglio nazionale. La Svizzera si
trasformö da una Confederazione di Gantoni autonorni in uno StaLo confe-
derativo.

* * *
Era appena stata aocetlata dal popolo svizzero la sua Costituzione nuova,

che nella Lombardia appoggiata dal Piemonle scoppiö la rivoluzione contro
gli Austriaci nelle memorande cinque giomate del 22-28 mairzo 1848 di
Milano, le quali bastarono a ricaociare le truppe austriache sotto il comando
del generale Radezki sino al quadrilatero delle fortezze di Verona. La parola
dei Lombardi: « Lo straniero, fuori d'ltalia! » risuonava da ogni labbro, su
ogni strada di Milano ed echeggiava dall'Adria alle Alpi. La Toscana, la
Venezia vi avevano spedili i loro corpi franchi, gli studenti scappava.no
dalle universila e si mettevano in servizio per l'indipendenza della patria;
mi corpo di studenti s'era riunito sotto il norme di Legione di morte, fra
oui mili'tavano anche i due studenti del Collegia Borromeo in Milano, i
Poschiavini Zanelti Luigi (piü tardi professore a Coira) e Giov. Rampa
del Meschino. Anche un corpo di bersaglieri vodesi sotto il comando del
Capitano Rougemonl prese servizio per l'indipendenza lonubiarda, i quali
nello scontro presso Venezia colla loro arditezza svizzera combatterono da
leoni ed assiourarono la villoria ai Lombardi in un momento il piü decisivo.

Durante la rivoluzione lombarda gli Italiani avevano occupate le alture
del Tonale e dello Stelvio, sempre alle mani coi Tirolesi, ed il nostroi
Consiglio Federale aveva occupalo il confine in Val Monastero coi battaglioni
Buchli e Michel diretti dal colonnello Geruver bernesie; ad essi appartene-
vano anche i militi di Poschiavo. Per doveri di assistenza ai miei soci di
negozio Madlaina, Christ e Ci. in Sta. Maria dovetli anch'io quivi recarmi.
I due battaglioni erano distribuiti a Monastero e Sta. Maria facendo
continue escursioni su nella Valle Muranza sino alia 4.ta Cantoniera italiana.
Una paltuglia di tre bersaglieri, fra cui il sig.r Enderlin di Pontresina, il
quale essendosi diviso dai suoi colleghi per ritrovarsi in altro sito piü in
alto, s'ahbatte tutto solo in un drappello di 24 Kaiserjäger che erano en-
trati sul nostro territorio per sorprendere gli Italiani, postati sul Rondo
dello Stelvio, Enderlin Ii affrontö a carabina spianata ehied:emdo! che si
arrendessero e deponessero le armi. I Kaiserjäger si arresero davanli ad
un solo bersagliere svizzero e mansueti marciarono davanti a l.ui per ben
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mezz'ora, dove sopraggiunti i compagni di Enderlin, dovettero levare l'ac-
ciarino ad ogni aitma e cosi laseiarsi condurre sino al primo' posto di
gjuardia. L'officiale Sief. Ragazzi fu ill primo a portare a S.ta Maria la no-
tizia di questo arresto. I Kaiserjäger furonoi rondotti a Sita Maria e lä
tenuti in ostaggio dieci giorni e ben trattati sino a che arrivö l'ordine di
essere consegnati muniti delle loro armi al confine di Täufers.

La sorle delle armi non sorrise perö a lungo alia insurrezione lom-
bairda; Radezki .giä in agosh> dello stesso' anno 1848 rientro vittoirioso in
Milano; Carlo Alberto, re di Sardegna, dovette ripiegare colle sue truppe
verso il Piemonte, ma alcuni dei suoi corpi che erano sfazionati sul Bre-
sciano e Bergamasco, presi da un panico limore, invece di raeeogliersi e

compiere una ritirala onorevole verso i laghi di Como e Maggiore, ripie-
garono frettolosamente e senza timore verso i monti e non pensavano ehe
a mettersi in salvo neilla Svizzera, temendo che Radezki li avesse inseguili
sulle calcagna. Per la Valcamonica sboccarono a Tirario, e eredendo gli
Austriaci giä giuniti a Sondrio-, pensarono a rifugiairsi per Poschi.avo.

Noi Posohiavini, colli cosi alllmprowiso da questa nolizia, senza al-
ouna speranza di una immediata assistenza dai nostiri compaLrioti d'oiltralpi
(che non c'erano ancora ne strade, ne tedegxafo) non sapemmo fare altro
che raccogliere una cinquanttina di armali dei nostri, oui sunirono anche
i Brusiesi, e spodirli a Campocologno coll'ordine di chiedere il disarmo dei
Goirpi fuggenti e di lasciarli entrare sul nostro ferrilorio1. Appena il Generale
Griffini ebbe oltenuto questo pei'inesso si videro le sue truppe giä sbandate
e .senza guida, con pochissime prowigioni di guerra, versarsi come un tor-
renle al confine, gettar le ,armi, gli officiali a deporre la spada alia rinfusa
intorno a Pialtaforma e con un sospiro: « Ad esso. siamo salvi, siamo in
Isvizzera! » varcare il nostro confine. Primo che entrava era un ooipo di
Volontari raccolto e provveduto di ogni o.ccorrenza dal Maggiore Camozzi
donucilialO' a Bergamo d'origine Engadinese. Poi seguivano diverse com-
pagnie disfatle del ccrpc d:i G.rdffini, .che avevaino perduta la bussola;
subito dop©, seguiva il coi.po del generale Cavagnola, ma un po' piü in ordine,
il quale condusse sino a Poischiavo anche un paroo di airtiglieria regalati
per l'indipendenza dal Conte Litta di Milano, cons isten I c di 18 pezzi che
vennero depositati in Spoltrio. Ultimo, ad entrare fu il drappello. vodese
Rougemont e che dai nostri fu preso- in servizio per le occoarenze a Pialta-
mala, dove erano anxmassafe armi e munizioni.

Appena giunta la notizia delle vittorie di Radezki, anche le famiglie
eivili Valtellinesi furono prese da panico timore e chi poteva fuiggiva verso
Poschiavo., p. e. Rusconi, Juvalta, Piazzi, Dre. Rizzi, Merizzi, Lantieri, Lum-
berlenghi, Besta ed altri con donne e figliuoli e riempdirono le nostre case,
sieche ail'airrivo delle truppe piemontesi non c'era piü posto libero e si
dovettero queste alloggiare in ca.sa comunale, nelle chiese deH'Oratorio,
nelle sale di scuola. S. Roceo seiviva per le munizioni di guerra, il Casotto
dei bersaglieri ai Pradelli d'infeirmeria; altri locali pel deposito. delle armi
depositate a Campocologno che man mano si condiucevano qui.

Non e a dire, che a noi rimasti qui in paese c'eira un da fare per tutti.
A me era toccata la partita di provvedere viveri e razioni per le truppe
passanti. Raonmassare pane, formaggio per quanto sii poteva avere in paese,
fair allestire tutti i forni del Borgo e fabbricare pane, distribuirlo ai diversi
oapi di drappelli, teuer registiro, fare i conti cogli officiiali delle compagnie,
ricevere il pagamento per quanto potevano le loro giä povere casse di
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guerra, ed in difetlo far stendere loro e consegnaire buorii per le presla-
?M r.i loro falle, poi ispedire oiitre: il Bernina i ccqpi per far posto ad altri
che arrivavamo, era un compito per mie ben difficile. In tutta quella bäb'i-
lonia da finimondo, con tale inealzamte lavorio quei soldati forestieri erano
cosi ammansati e docili e riconosicenli, ehe non abbiamo constatato il mi-
nimo disordine e nessuna nianoinissione alia prcprietä altrui. — In tre
giomi passarono per Poschiavo circa 16 a 18 mila uorniini varcando il
Bernina sui sentieri dei cavalIi da souia dalla Rosa sino1 a Pontresina, dove
non era ancora costrutta la strada nuova, diretti per Coira e Bernardino
verso il Piemonte.

NeH'ultirno giorno arrivava poi qui da Coira il Conmiissario governa-
tivo Colonnello Bauer ad inventairiare le armi, le munizioni, i oännooi
qui lasciati dai Fiemontesi, per quanto in cpuella eonfusione noini era giä
stato abbandoinato nelle case private al confine e lungo il viaggio' sino a
Poschiavo. Anche i noslri milifi che avevamo spediiti a Gampocofogno
armati dei vecohi fucili di oirdiinanza dal nostra arsenate dalla pietra focaia
e d'acciarino ritornarono qui e riconsegnarono bei fucili dii St. Etienne a
Capsula. Belle spade di officiali e rivoltelle spiarirono in mani private. —
Quando tutto era finita, finaimente arrivarono qui due compagnie gri-
gioni a difesa (di chi?) e a tutela della Valle di Poschiavo.

Mi si presenla vivo ancor ogg:i avanti agli ooehi il quadro cammovenlte
conie insieme alte tiruppe piieuionlesi sulla nostra piiazza, in altera ancor
ristretta daH'edificio « La Caminada » che ergevasi im mezzo. alia naedesimia,
arrivavano in sulla sera e di nolle moilti poveri contadini coi loro giurmemti
e bovini attaiocati al carro caiko di munizioni e di saochi di riso, di farina
stati requisiti in Valcamonica, i quali e uomini e bestie esIrernaimente
estenuati dal lungo viaggio e dal digiuno cadevano al suolo appena fermati
e cliiedevano per pietä un lozzo di pane, un pugnoi di fieno! — Del Generale
Griffini raccontavasi, che da Tirano tutto solo ed a cavallo s'era avviato
verso Campocologno per trattare con ohi ivi rappresentava l'autoritä sviz-
zera, del libero passaggio delle sue truppe, e giumto a Piattamala trovö
il confine difeso da una sola guardia (un certo Giuseppe Giamboni) e come
se nulla fosse voteva va.rc.are il confine; la sentineila svizzera grido: « Qui
non sii passa, halt! ». II Generale cui parve quasi ridicola cosa la custodia
del confine a mezzo di .un sol uomo, da lo spirono al suo cavallo; ill soldato
aibbassa il suo fucite e sembra abbia sfiorato con la bajonetta il petto del
cavallo, sieche desso fece un inatteso scambietto, e il Generate si trqvö
lungo e disteso in sulla strada. Griffini si alzö ed approssimatosi al soldato,
gridando: « Tu sei un soldato svizzero », g|Ii porse un marengo nella mano
e montato a cavallo fe ritorno a Tirano, da dove mandö i suoi parlaamentari
a trattare del paasagigio.

Gahnatisi poi gli animi in Losmbardia e riconosciuto che Badezki non
era perö l'uoano crudele e veodicativo come lo si aveva dipinto, anche le
famiglie private sd ritirarono da Poschiavo; salvo aik.uni uoimini che erano
forse Iroppo compromessi in politica. — In seguito il Piemonte ritirö le
armi e le munizioni qui abbandonate dalile sue touppe sbandate e pagö Lutte
le spese occorse. In quella ocoasione toirnava difficile l'ampresa, di traspor-
tare sopra i sentieri del Bernina il parco di aitiglieria rimasto qui (che
non era speiiare di offenere il transited per questo materiale di guerra at-
traverso il territorio del vincitore austriaco). G11 assuntori del trasporto
(Pod. Pozzi e Pod. Olgiati) costrussero quindi una stradella provvisoria
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dialla Rete sino al lago Nero, la quale serviva anche in seguito sino a ehe
fu terminata la strada del Bernioa 1857.

* * *
Intanto le autoritä canlonah, con approvazione (lei Consigli giurisdi-

zionali a norma dell'anteiriore Costituzione canlonale, ed in pari tempo per
uniformarsi man maeo ad principi daposti nella Costituzione federate, ave-
vano introdotte varie leggi organiche, fra oui la divti sione del Cantone in
Circo1] i e Distretti, ed il riparto del voto di rapprescntanza di oigrni circolo
in base alia popolazione. Nella nuova legge organica Brusio ineomsiderata-
mente venne a formare ue Circolo da solo. Lo, smemhrarnonlo di varit
giurisdizioni avvenulo in quella occasion© anche in altri luoghi, si e com-
provato in seguito niolto improvvido.

Sino allora il Cantone era diviso, oltre alle tre Leghe, in Giurisdizioni
compos le di vari comuni. Le giurisdizioni eraino1 investiite del potere politico,
ciriminale, alia ,polizia e civile; ogmuina era pero autonoma a riguardo delle
sue leggi initerne. E parcio in una Giurisdizione la sovranilä era esercitala
dalil'Assemblea popolare, in altre dai loro Consigli (meno per cambiamenti
della Costituzione cantonale che dovevano essare presenilati al popolo).
Gosi le singole Giurisdizioni avevano proprio e diiflerenti leggi sulle loro
amministrazioni eomnnali, codici criminali e civili diiversi. La lega Grigia
aveva perö per varie malerie civili un ordine solo ed uniforme. Le vota-
zioni cantonali erano classificate sul numero delle giurisdizioni, ognuna
aiveva un voto solo sienza riguardo alia popolazione. II voto dei Depulali
al Granconsiglio era legalo alle istruzioni dei loro Consigli. — La Giuris-
dizione di Poschiavo e Brusio esercitava la sua sovranilä in affari cianto-
nali a mezzo dei suoi Consigli in moido che le leggi e le ordinazioni erano vo-
tate dal Magistrato giurisdizionale; i tre DepuLati al Gran Gonsiglio si nonii-
navano dai Maigistrati in base al riparto confessiionale, ainzi avvenne tal-
volta che tre consiglien rifoimati (nriegioranza due) eleggevano due De-
putali riformali. II Podesitä da solo era giiudice di Place, di esecuzione e

giudice civile di prima istanza per ogni queslione con appello al Tribunale
di Appello locale ed in terza istanza al Tribunale canlonale. Egli esercitava
l'officio tiuitoirio. I comsoli provvedevano airamministrazione conrunale nei
due comuni separati. Podestä e Consoli esencitavano il diiitto di veto vi-
cendevole contro le ordinazioni del Magistrato che fossero conlrarii alle
leggi e cosi via.

Nel 1853 venne proposla e sancita dal popolo la Costituzione cantonale
sui principi della Costituzione federal©. Ne consegui anche ai Circoli ed ai
Comuni il dovere di uniformare i loro ordiui part'colari a norma della nuova
Costituzione cantonale. E qui i vecchi coi giovani lirovarono nuovo campo
di discussioni e di attriti ed i primi dovettero presto discendere e far posto
ai giovani, perche come io in una occasione officiate ehbi a dire al Pod.
Olgiati, Ten. Semadeni e D.re Madlaiina «perche Taweinire e dei giovani ».
Ed oggi ancora io riconosco la veiritä di questa dura senltenza. I vecchi di
solito pecoano tenendo lonfana la gioventü dalle pubbliche anaminislrazioni,
invece di essere loro maestri e duci bemevoli. — Aneihe pel nostro Comune
e Circolo segna quest'epoca un notevole progresso, lento si, ma lanlo piü
sodo e oonseguente. Anch'io in questa, opera di reviisione, assieme coi miei
amici, ho lavorato fedelmente sempre nei posti avanzati da battistrada,
sebbene piü volte ci e toccato di ritornare indielro alia ripresa. E quando
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mi rodeva il ina lumore di un insiiccesso, io' aveva a fianco la mia caira
moglie, la quale com uma giudiziosa parola, com uma carezza, tosto lempe-
rava la fervenza della mia emeirigia. Eoco la gramde, la bella mlainsiome, il
vero sacerdozio' della dornina! Oigimi ultra ambita sua jxililica emamcipaziome
mom e che um soigno, um'amtoiziome, vanitä!

* * *

Fui piü volle cameediliere o membro dei Tribunali e dei Consigli Nel
1858 toccava a me specialmente di studiare I'ordimazioee delle fimanze del
commune e di propone uma eornpleta riorgamizzazione. Simo allora l'ammi-
mistraziome dei boschi, delle strade dei pascoli, degli emollumenti oommmali
era im, mano dei Ire Comsoli, nominati imi uno al Coins'iigiiio per um ammo

d'officio, dei quali icadauno teneva per 4 meisi la ea&sa ed i comli. Crediti
e debiti correnli, da loro passawamo alla fine dell'alnno, per il pagamemto
e per l'imcasso a.1 cosi detto Libro di taglia che jneisso all'mcanto vemiva
di sol ito rilevato da um Oste per la eomodila degli imcomtri. Altre poste
erano affidaite a due Ispeltori coiminali. Im fimie gli utili od i discapiti ri-
sultamti da tutte queste ammimiistraziomi venivano ripairtiti dai Ragiomati,
2/3 alla Corporaziome cattoliea ed 1/3 alla Corporazionc riformata, prima
im base all'estimo di oadauna, piü tardi im base alla popolaziome. Im questo
modo il commune mom aveva uma lira a dispone dei suoi provvemti, perche
tutto vemiva asisorbito dalle, im allora, potenti Corporazioni confessionali.
Beati quei tempi, dicomo alcumi, im cui il comiume, lo sitato mom pretemdomo
alcuma imposta! Ma io dico: Fortunati dessi, se paigamo modiche imposte,
perche com esse si alimemlqmo le pubbliche imprese di progresso, dl ben
gemerale. Chi com semina, mom raocoiglie, e colui oui mamca ralimenlo imti-
sichisce.

II risultato dei miei sludi e dei miiei progetti di rioirganizzazione delle
fimamze del comume approvati da uma oommmissiome sta deposlo im um fa-
scicolo' a stampa e fu accollo da Comsigli e sauncito dal popoh>. Subito dopo
io fui eletto Podesta, 1859 e potei lamto piü faciknetnle metlere in eseicu-
ziome ed attivila la nuova legge, la quale nell'essenziale e tutitora vigemte.
S'intende che ristituziome dei Comsoli, IspeUori comunali, Ragiomfati, Libro
di taglia, di riparto tra le Gorporaziomi — tutto abolito e sostituito com uma
sola amimimistraziome umitaria ed indipemdemte, statuendo una mile contri-
buziome per i godimenti comumali, ed una modica imposta sulla sostanza.;
ogni amno ramministxaziome debba presemtare um esaitto rendioonto osten-
sibile a tutti i cittadimi del Comume.

(Continua.)
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