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II diritto di cittadinanza nel Grigioni
dal 1803 ai nostri giorni

considerando specialmente il Grigioni Italiano

Feiice Luminati

VL
b) Diritti economici:

1. Liberia di domicilio e d' industria
Nel campo delle competenze comunali non e possibile parlare

di libertä di domicilio e d'industria se non dopo il 1853. Prima
della «Legge cantonale sul domicilio di cittadiui svizzeri », en~
trata in vigore appunto in quest'anno, i Comuni regolavano loro
stessi le condizioni di domicilio ed in molti casi severamente.
Cosi, anche se il Cantone aveva in un oerto qual modo procla-
mato, giä mel 1814. la libertä di domicilio, i Comuni se ne cura-
van ben poco e si basavano sein pre sulle loro leggi e orescri-
zioni. 84)

Negli «Statuti della Comunitä di Poschiavo » del 1812, 35)

troviamo cbiaramente esposte le condizioini di domicilio e d'industria

per straniieri, per cittadini svizzeri e cantonali. Nel « libro
economico » al capitolo XXX. di questi Statuti, leggiamo infatti:

« Deila tassa de' forastieri abitanti in Poschiavo
Art. 1. Ogni forastiero dellla Confederazione qui abitante e

sottoposto alla tassa di L. 16 annuie per l'abitazione: esercitando
egli qnalche arte meccanica dovrä pagare altre L. 8: vetturando
egli con menatura di qualsiasi sorte o con qualsivoglia bestia
da soma ancbe per una minima parte dell'anno pagherä annual-
mente L. 30: ed esercitando egli qualche tralfico o commercio
verrä ognii anno tassato dal Magistrato a proporzione, o anche
con totale interdizione di tale commercio quando riesca pregiu-
dizievole ai patrioti: escluso sempre daH'amniissione a qualunque
appalto.

2. I forastieri del Comune, membri perö del Cantone o della
Confederazione o di altri Stati con cui esistono dei trattati spe-
ciali in proposito, saranno agravati della sola metä delle sopra
esposte rispettive tasse, e non poträ essere loro vietato il libero

34) V. pag. 30.
8R) Volnine nell' arrhivio comunale di Poschiaivo.
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esercizio di qualunque arte o eommercio, quando perö essi ripor-
tino un'attestato autentico dal luogo delila loro provenienza, che
ivi si esercita la reciproca eguale a nostro riguardo.

3. Egualmente sottoposti alia sola meta dtelle predette tasse
saranno i forastieri stessi della Confederazione qui abitanti oltre
i 60 anni, purche di commendevole condotta.

4. Ogni forastiero del nostro Comune sara obbligato a pre-
stare un'idonea sigurita continua, e principal debitrice con ipo-
teca speciale, per talleri cento, per ogni evento di criminalitä,
o di soccombenza de' creditor! in caso di sua partenza o escus-
sione; restando a jure ipotecati i beni che un tal forastiero pos-
seder qui potesse a favore di tale sigurtä se questa e terriera.

5. Moltiplicandosi una famiglia de' forastieri qui abitanti, e

separandosi alcuni rami tra di loro, questi saranno tutti separa-
tamente sottoposti alle sudette dispoisizioni, e dovranno prestare
la suespressa cauzione entro il termine di otto giorni dopo tale
seguita separazione.

6. Qualunque forastiere renitente all'eseguimento delle ante-
scritte disposizioni, sara immediatamente ed efficacemente ri-
mossio dall Comune col braccio esecutivo del Magistrato e del
popolo istesso occorrendo il bisogno. Ben inteso che oltre alle
stesse dispositioni sara pure ogni forastiero sottoposto a tutte le
gravezze reali e personali cui soggiacer deve il patriota.

7. Non e permesso ai mercanti forastieri dello Stato di girare
di casa in casa per vendere le loro merci, salvo vino, commesti-
bili e droghe, se non avranno Ja patente cantonale, o ottengono
il permesso speciale del Magistrato, sotio pena della perdita del
prezzo della robba venduta, di L. 10,10: restando perö loro
permesso giudiziale. Ben inteso che essi giammai contrattar non
possono che con capi di famiglia, o con chi nie supplisce le veci,
sotto pena come sopra ».

Come Poschiavo, cosi anche gli altri Comuni, possedevano
delle disposizioni analoghe in questo campo.

Con la legge cantonale sul domicilio del 1853, i Comuni, con
revisioni successive dei loro Statuti, adattarono la loro- legisla-
zione ai principi cantonali, ed, al momento attuale, la maggior
parte non posseggono piü nessuna disposizione propria in rap-
porto al domicilio e 1'industria. Essi non fanno altro che appli-
care le leggi cantonali. 36)

S8) Legge sul domicilio di cittadini svizzeri, del 1853 e del 1874, pag. 29, 30 e 31.
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2. I beni comunali ed il loro godimento

1 beni comunali sono di grande importanza nella storia del
diritto di patriotato; essi sono la base materiale di questo diritto
e la causa principal© della distinzione fra patrizi e abitanti.

Aniicamente bastava doniiciliarsi in un Comune per aver
diritto all'usufrutto, all'uso dei beni comunali ed alia partecipa-
zione alle decisioni degli affari comunali. Ma, alia fine del Medio
Evo ed all'inizio dei tempi moderni, i residenti in un Comune
formavano una Corporazione o Comunitä avente la proprietä e
la disponibilita di questi beni e trasmettente questi diritti per
via ereditaria. Per partecipare a tali privilegi era qumdi neces-
sario farsi accogliere come membro di questa Comunitä, poiche
solo i patrizi potevano usufruire dei vantaggi comunali.

Questa Corporazione, basata sul godimento in comune delle
alpi, foreste, pascoli, diritti di trasporto, ecc...., assunse, nel cor-
»0 della sua evoluzione, delle funzioni pubbliche, per l'adempi-
mento delle quali. rnise a contribuzione il profitto dei beni
comunali. 1 servizi pubbliici, fra i quali basta citare la manuten-
zione delle strade, 37) il culto e l'insegnamento con i rispettivi
locali, ed in fine il soecorso ai pover'i, divennero il campo d'at-
tivitä piü important« del Comune. fino al punto da fame una
corporazione di diritto pubblico. 1 oi'ttadini comunali non banno
diritto ad una distribuzione del profitto patriziale che dopo il
versamento delle somme necessaite per l'adempimento degli ob-
blighi comunali. 38)

Questa situazione, di completo ed esclusivo godimento dei
beni comunali da parte dei cittadini. terminö con una legge can-
lonale del 1799 la quale, in rapporto al numero sempre crescente
dei domiciliati, concesse a questi, contro una proporzionata tassa,
il congodimento delle utilitä comunali. 88)

Dopo la Rigenerazione, Fammissione progressiva dei non-pa-
trizi all'esercizio dei diritti politici in materia comunale, tolse ai
cittadini Fesclusivita di gestione in molti rami dell'amministrazio-
ne comunale. In conseguenza anche la situazione dei beni comunali
si trovö, in principio, modificata. Perö i patrizi resistettero forte-
mente a questi cambiamenti e riuscirono, nonostante questa inva-

n) Archivio comunalle di Poschiiavo: Isiruzione imposta dial Magistrato di Po-
schiavo al deputati al Gran Conslgho del 29 aprile 1806, e Marchioli D.,
II volume, pag. 128: At'o del Maigistraio di Poschiavo al Gran Consiglio del
1806, contro un ricorso dei mercanti esteri tendente ad annullare od almeno
ad infirmare il diritto esdlusivo di trasporto delle merci sul Bernina, diritto
sempre esercitato dai soli cittadini dei due Comum di Poschiavo e della
Alta Engadina, posti cadauno ali piedi del monte.

38) Liebeskind W. A., pag. 387 a.
39) Denkschrift in der Kanto.nsbibliotek, bezeichnet: B. I. 19., pag. 7.
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sione, a mantenersi sempre unici proprietari di questi beni, conce-
dendo ai domiciliati solo un godimento condizion-ato da loro.

La legge del 1799, anteeedentemente citata, fu abrogata nel
1852, di modo che il domicilio di un contadino in un Comune po-
teva essere praticamente impossibile se i cittadini gli negavano il
congodimento dei boschi, alpi e pascoli.

Se osserviamo un momento la Calanca, vediamo che fino al
1866 questi beni venivano amministrati da una Commissione di
Valle. Essi erano distribuiti in usufrutto a turno alle diverse « De-
gagne ». Nel 1866 i Comuni volleroi separarsi e ci fu la divisione,
fatta disgraziatamente in base alia popolazione.

Le alpi si dividevano in alpi per bestiame grosso e in alpi per
pecore. Le prime erano caricate con bestiame calanchino, mentre
le altre venivano affittate ai bergamaschi. L'affitto era fatto da 50
in 50 anni e l'ultimo di questi affitti fu fatto nel 1837. Nel 1866 in-
tervenne la divisione fra i singoli Comuni ed anche oggigiorno
tutte le alpi della Calanca appartengono a questi; ne fa eccezione
solo Stabbio che appartiene a famiglie private di Mesocco.

I boschi erano proprietä della Valle intiera e sempre furono
motivo di molte liti anche dopo la spartizione del 1866. Ora molti
boschi spinosi appartengono alle chiese; pochi son quelli privati,
se facciamo astrazione di quelli frondosi. 40)

La legge sul domicilio del 1853, non cambiö nulla, anzi escluse
categoricamente i domiciliati da ogni diritto di voto in affari co-
munali e da ogni partecipazione ai beni dei Comuni o delle Cor-
porazioni. 41) Molti Comuni perö, nonostante queste prescrizioni
cantonali, mantennero inalterata la loro condotta di fronte ai
domiciliati e lasciarono loro il congodimeinto dei beni comunali. 42)

In altri Comuni, benche fosse generalmente ammesso che tali
boschi, alpi e pascoli fossero proprieta del patriziato e che ogni
patrizio avesse i medesimi diritti d'usufruirne e beneficiarne, era
ancora riconosciuto il principio, secondo il quale non e il diritto
di cittadinanza che da diritto a questi benefici, ma la possessione
d'immobili sul territorio del Comune. Cosi gli usufruttuari non
erano solo i cittadini ma tutti i proprietari d'immobili, fossero questi

anche stranieri.
Certi Comuni poi concedevano l'usufrutto di questi beni a quel

cittadino che avesse pagata una tassa piü o meno alta, mentre gli
altri ne erano completamente esclusi. Con cio solo i benestanti po-
tevano trarne i loro profilti escludendo gli altri, pure cittadini
come loro, ma meno abbienti. 4S)

40) Bertossa A.: Storia della Calanca, Poschiavo 1937, pag. 126.
41) Legge sul domicilio di cittadliina svizzeri, art. 4.
42) Desax J. paig. 28 e Statuts del Circul Surtasna, 1. Juni 1867, ch.apitell IV.
43) Abschiede des Grossen Raths, sessione del 24 giugno 1864, pag. 2 ss. Progetto

di legge sull'usufrutto del patrimonio corporative dei cittadini, respinto il
30 novembre 1864.
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L'accanita campagna mossa dai cittadini grigioni domiciliati
in un Comune altro che il loro d'origine, contro la loro esclusione
dalla vita politica ed economica del Comune del loro domicilio, 44)

portö ben presto i suoi frutti.
L'otto giugno 1872, il Consigliore Nazionale A. R. von Planta

depose la seguente mozione in Gran Consiglio:
« L'ordinanza sul domicilio del 1853 dovrebbe essere revisata

in modo d'assicurare una situazione migliore ai domiciliati in rap-
poirto al diritto di voto ed in modo da dar loro la possibilitä di par-
tecipare al necessario congodimento delle utilitä comunali, contro
una piccola tassa.... » 45)

Tale mozione fu accettata ed una Commissione speciale fu no-
minata per la preparazione di un progetto di una nuova legge sul
domicilio. II progetto fu accettato e la nuova legge sul domicilio di
cittadini svizzeri entrö in vigore il 1 settembre 1874.

Questa legge, adattata agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 della Co-
stituzione federale del 1874, che garantiscono l'uguale trattamento
dei cittadini e dei domiciliati riguardo le imposte, cambio la base
su cui riposava l'amministrazione economica dei Comuni. La so-
cietä comunale venne aperta ai domiciliati ed essi divennero com-
pleti membri del Comune anche in rapporto all'usufrutto ed all'am-
ministrazione del patrimonio comunale. Tale patrimonio restö,
come prima, proprietä del Comune, ma il Comune, da questa data,
comprende anche i domiciliati. Ai cittadini furono riservati singoli
e determinati privilegi, per l'usufrutto dei quali essi potevano co-
stituirsi in una Corporazione di diritto pubblico. 46) Questa societa
patriziale ha infatti il carattere pubblico, poiche la sua apparte-
nenza ed in parte anche la sua organizzazione e definita dal diritto
pubblico. 47)

La legge del 1874 introdusse quindi una separazione dei beni
comunali che con Liebeskind possiamo distribuire in tre catego-
rie: 48)

1. Le strade ed edifici pubblici: chiese, case comunali, scuole,
case parrocchiali, cimiteri, ecc., con i fondi destinati alia loro ma-
nutenzione. Questi sono i beni propriamente detti comunali, poiche

per loro natura servono all'universalita degli abitanti del
Comune e non ad uno soopo puramente patriziale. II Comune li met-
teva a disposizione degli abitanti giä quando il patriziato era pro-
prietario di tutti i beni comunali, a condizione perö che contribuis-
sero alia manutenzione nella stessa misura che i patrizi.

44) Denkschrift in der Kantoinsbiblioiek, gezeichnet B. I. 19., pag. 7.
45) Protokoll des Grossen Rates 1872, pag. 83.
46) Liver P.: Die Bündner Gemeinde, Bündner.isches Monatsblatt 1941, pag. 39,

e 1947 No. 1.

47) Pedotti G. patg. 98.
48) Liebeskind W. A. pag. 388 a ss.
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Con la legge del 1874 questi beni passarono completamente al
Comune politico, cioe all'organo dei cittadini attivi patrizi e non
patrizi, domiciliati nel Comune. II criterio per la ripartizione dei
beni comunali fra il Comune d'abitanti ed il Corpo patriziale fu
appunto il loro carattere di utilita pubblica o patriziale. 49)

L'articolo 11 della succitata legge dice infatti: «I domiciliati
svizzeri non possono essere privati del godimento delle istituzioni
di polizia, chiesa e scuola, ne percio sottostanno a imposte o pre-
stazioni speciali ».

2. I beni destinati ai soli patrizi, ma ai quali la loro funzione
dä un carattere di diritto pubblico:

Questi sono, per esempio, i beni pauperili, dato che nel nostro
Cantone l'assistenza dei poveri spetta al Comune d'origine. II
carattere pubblico di tali beni esclude qualunque ripartizione d'inte-
ressi fra i patrizi che ne sono i comproprietari.

3. I beni patriziali propriamente detti: alpi, pascoli, boschi,
ecc. II godimento personale che essi procurano agli avent i diritto
resta riservato a questi ultimi. Tale godimento eschisivo dei patrizi
fu modificato dall'articolo 12 della legge del 1874, il quale garanti
ad ogni cittadino svizzero il congodimento mediante la corrispon-
sione di un adeguato compenso per le utilita fornite. 49bis)

Tutte queste modificazioni, introdotte dalla nuova legge sul do-
micilio, non furono tanto gradiie ai cittadini dei Comuni grigionesi
e molti a stento si sottomisero, dopo lunghe discussioni e ordini
provvisori. A Poschiavo, per esempio, i cittadini del Comune, che
godevano « ab antiquo » gratuitamente dei pascoli e boschi, s'op-
posero a tali pnescrizioni poiche avevano fitta in capo l'idea che i
beni del Comune, quale retaggio dei patrizi, non potevano essere
distratti dalla loro destinazione e che quindi nessuna legge Ii po-
teva privare. 50)

AI momento attuale perö tutti i Comuni si sono adattati alle
prescrizioni cantonali ed i loro singoli statuti, leggi o regolamenti
determinano le proporzioni del godimento di questi beni fra
patrizi e domiciliati.

A titolo di esempio facciamo seguire un estratto degli Statuti
e Regolamenti di congodimento delle utilita comunali di alcuni
Comuni:

« Statuto del Comune di Rossa » del 1887. 51)

II « Regolamento sulle tasse di congodimento delle utilita
comunali di Rossa » del 1894, distingue unicamente fra patrizi e
domiciliati e, a quanto pare, questi ultimi comprendono svizzeri e

stranieri. Tali tasse sono cosi suddivise:

«>) Protokoll dies Grossen Rates 1873, pag. 56 ss.
49 bis) Rekurspraxis 1894-1902 S- 27, Nir. 59.
so) Marchioäi D., volume II, pag. 262 ss.
51) Gia citato a pag. 52.

61



1. Tassa di famiglia. che e uguale per tutti.
2. Tasse pel consumo di legname da costruzione, che sono di

fr. 4,— per i patrizi e fr. 6,— per i domiciliati.
3. Tasse pel consuino della legna da fuoco: per i patrizi fr. 1,40

per persona e per i domiciliati fr. 2.10.
4. Tasse di pascolazione: differenti a seconda della qualita

del bestiame,
5. Tasse per raccolta di fieno selvatico: per ogni persona fr.

3,—, per i patrizi. e fr. 4,50 per i domiciliati.
Se passiamo nella Yalle Bregaglia troviamo, nella Costituzione

di Yicosoprano del 1904, l'artieolo 22 che dice:
« Alia Corporazione patrizia spettano gli attributi conferiti a

questa dalla legge cantonale sul domicilio, la sorveglianza sulla
tenuta del registro civico e del registro delle fedi d'origine ».

Troviamo pure un « Regolamento fissante le tasse pel godi-
mento e congodimento delle pubbliche utilitä da parte degli abi-
tanti del Comune », nel quale risulta che i domiciliati nazionali pa-
gano il 50"/» piü dei cittadini, e gli esteri ancora di piü, senza una
proporzione fissa. Queste tasse pero si riducono solo a due: erba-
tico e fuocatico.

Stampa possiede pure un « Regolamento concernente l'agricol-
tura e 1'allevamento del bestiame » del 1926, nel quale la tassa
d'alpe e cosi fissata:

Per una vacca i cittadini pagano fr. 1,50, i domiciliati fr. 2,25
e i domiciliati esteri fr. 3,—; per un bovino asciutto rispettivamen-
te fr. 0,50, fr. 0,75 e fr. 1,—; per un maiale pure fr. 1,50. fr. 2,25 e
fr. 3,—.

Nella legislazione del Comune di Bondo, del 1950, esiste una
grande lista di tasse di ogni genere differenti pei cittadini, pei
domiciliati e per gli stranieri. Le principali sono:

1. Tasse di pascolo,
2. Tasse di fuocatico' e legna,
3. Tasse per legname d'opera e costruzione,
4. Tasse sulla forza d'acqua,
5. Tasse di godite (fontane, lavatoi, »trade, eec.).
In questo campo an che il Comune di Poschiavo possiede una

vasta legislazione. Il « Regolamento finanziario », accettato dalla
assemblea com un ale il 7 marzo 1880, con le aggiunte e modificazioni
votate dal popolo il 28 aprile 1907, determina appunto il godimento
delle proprietä eomunali. 52) Quello che a noi piu interessa lo
troviamo all'articolo 4: «II Comune accorda annualmenrte ad ogni

S2) Racoolta riveduta delle Leggi, Regolamenti ed Ordiaazioni politico-ammim-
strativi del Comune di Poschiavo. Poschiavo 1921.
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famiglia di patrizi O' domiciliati svizzeri dimorantj in paese, che ne
farä richiesta, un lotto di 4 metri cubi di legna da bruciare. Per
questo lotto, approntato nel bosco il patrizio paga fr. 22,—. I
domiciliati pagano fr. 25,— ».

Inoltre l'articolo 10 sotto lettera b) annuncia la regola gene-
rale di distinzione fra cittadini e domiciliati in queisti termini:
« II compenso che a senso del § 13 della legge cantonale sul domi-
cilio, si paga in piü dai domiciliati per il godimento delle utilita
comunali, resta stabilito nel 50% in piii delle tasse pei cittadini ».

Ma non basta essere patrizi per avere il godimento dei beni
patriziali. Questi hanno un carattere economico e delle considera-
zioni dello stesso ordine determinano il diritto al loro godimento.
Se il principio dell'uguaglianza dei diritti di godimento e applica-
to, questa applicazione non si fa necessariamente per ogni singolo
patrizio. ma in un modo che, dal punto di vista eonomico, e piü
razionale. I diritti di godimento non sono attiribniti in primo luogo
agli individui, ma alle unitä economiche, alle famiglie di patrizi.53)
Per partecipare al godimento basta che la famiglia abbia il carattere

patriziale, indipendentemente dalla qualita del capo dell'eco-
nomia domestica. Infatti la vedova, che vive con i suoi figli, gli
orfani che vivono nell'indivisione ereditano il diritto di godimento
del padre o marito; in caso di divorzio o separazione di corpo, il
diritto di godimento e separate come l'economia, ogni congiunto
ne riceve la meta. Invece il godimento di piü beni patriziali nello
stesso tempo e escluso; cio sarebbe contrario al principio
dell'uguaglianza dei diritti di godimento.

II domicilio nel Comune ha anche la sua importanza. Nei no-
stri Comuni e necessario essere domiciliati nel luogo nel quale si
godono i diritti patriziali per poterli esercitare. Un domiciliato
fuori del suo Comune non ha nessuna pretesa al godimento dei
beni patriziali. 53bis) Questo e facile a capire poiche tali beni
patriziali consiston o quasi esclusivamente in beni e diritti che non
possono essere usufruiti od esercitati se non nel Comune nel quale
si e patrizi.

Ci resta ancora da esaminare il ruolo pratico dei beni patriziali

nell'economia nazionale ed il valore reale che il loro
godimento rappresenta per gli aventi diritto.

Anticamente, questo godimento aveva un valore inestimabile
per l patrizi. La vita delle economic domestiche era basata su questi

diritti. 1 pascoli, la legna d'ardere erano i fondamenti dell'eco-
nomia rurale. Quanto all'occupazione dei paesani, c'era una grande

53) V. nota precedente.
53)bis Rekurspraxis 1894-i902, S. 31, Nr. 70.
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uniformitä. La quasi totalitä erano agrieoltori. le famiglie che non
abitavano il loro Comune erano poche, anzi, quasi tutti gli aventi
diritto godevano realmente dei loro privilegi e costituivano la
quasi totaliiä degli abitanti. 54)

AI giorno d'oggi la situazione e tutta differente.
I patrizi rimasfi nel loro Comune. in molti casi non hanno piü

nessun interesse o un interesse fortemente ridotto al godimento
dei beni patriziali. In molte contrade la gente ha cessato d'essere
omogenea dal punto di vista professionale. I discendenti di antichi
contadini sono ora occupati nei piü differenti mestieri e profes-
sioni, in rapporto alle quali i diritti d'alpeggio o di pascolo non
hanno piü nessun valore. Essi non posseggono piü bestiame e so-
vente, grazie ai modi di riscaldamento moderni, non adoperano
nemmenoi piü i lotti di legname ai quali hanno diritto. Se il
Comune non distribuisce ai patrizi, come succede generalmente nei
nostri, il danaro proveniente dall'affitto dei beni o dalla vendita
del legname. non esiste piü nessun valore reale che possa interes-
sare tali patrizi. Per questa categoria di patrizi, se il diritto di
godimento esiste. la sua importanza e fortemente ridotta. Esso non e
piü una delle basi della loro economia, ma tutt' al piü un interesse
accessorio. apprezzabile, ma non abbastanza importante per pesare
sulla bilancia. allorquando il patrizio trova una situazione lucra-
tiva fuori del suo Comune. la quale gli fa perdere il diritto al
godimento patriziale.

La libertä di domicilio, che il diritto federale accorda ad ogni
cittadino svizzero. ha avuto per risultato che molti cittadini hanno
lasciato il loro Comune per stabilirsi altrove, perdendo cosi ogni
diritto al godimento patriziale.

3) Diritto all'assistenza da parte del Comune

Fra i differenti diritti che formano il contenuto del diritto di
cittadinanza. il diritto all'assistenza in caso d'indigenza e certa-
mente il piü importante. Esso puo essere considerato il provoea-
tore del diritto di cittadinanza stesso.

Nel 1491 infatti. come scrive il Prof. Liver, 55) i poveri erano
scacciati da una localitä all'altra e dovevano cosi arrangiarsi a

vivere elemosinando qua e la. In seguito, nel 1551, per ordine della
Dieta Federale, ogni paese, ogni localitä doveva, secondo i propri
beni, mantenere i propri poveri e impedire che andassero per l'e-
lemosina altrove. Questi principi furono poi inclusi nei singoli re-

5^) Liebeskin<d W. A. pag. 394a.
55) Liver P.: Die Bündner Gemeinde, Bündnerisches Monatsblatt 1947, No. 1,

pag. 14-15.
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golamenti sull'accattonaggio dei differenti Cantoni. II 14 luglio
1803 il Piccolo Consiglio grigione emano una « Circolare alle auto-
rita e Comuni delle madesime concernente il trattamento degli ac-
cattoni e il modo per liberarsene ».56) Crediamo opportune far se-
guire il contenuto di questa circolare poiche da un'idea chiara e
netta della situazione generale dei poveri nel Cantone:

« II Piccolo Consiglio vedendo che, per molte cause, sia di
guerra che di non curanza. gli accattoni si moltiplicavano nel Can-
tone, penso di porre un termine emanando in una circolare alcune
prescrizioni:

1. I Comuni devono loro stessi provedere ai loro poveri (ori-
ginari del Comune) e impedire che questi abbiano a darsi all'ac-
cattonaggio. Dal 1 settembre prossimo, tutti gli accattoni che sa-
ranno trovati, verranno mandati da un paese all'altro finche arri-
veranno nel loro Comune: e tutto cid sarä a spese del Comune di
origine.

2. Se poi si tratti d'accattoni o vagabondi stranieri, questi
devono essere accompagnati da paese in paese fino alia frontiera piü
vicina della loro patria.

3. Per gli svizzeri essi pure saranno condotti alia frontiera piü
prossima.

4. I Comuni sopporteranno la spesa di dare un po' di pane e
minestra a questi accattoni e vagabondi di passaggio.

5. Il Piccolo Consiglio conta sull'aiuto dei Comuni per questa
liberazione.

6. Comuni e privati sono pregati di non dare ne alloggio ne
aiuto a questi stranieri e di controllare i passi e le strade ».

Con queste prescrizioni i poveri furon o attribuiti ai Comuni
in qualitä di cittadini ai quali i Comuni devono provvedere. Da
questo momento il diritto di cittadinanza acquisto la sua impor-
tanza e divenne un diritto ben determinato. Le leggi che enume-
rano gli effetti deil'aggregazione ad un Comune enunciano tutte,
fra i diritti e vantaggi, il diritto d'essere soccorso in caso d'indi-
genza. Di fronte agli altri diritti, il diritto al soccorso, la certezza
d'essere preservato dalla miseria, e cosi importante che, come ab-
biamo detto prima, il contenuto del diritto di cittadinanza sembra
quasi riassumersi in questo. Il diritto all'assistenza e divenuto di
piü in piü ii pun to eapiiale del diritto di cittadinanza eomunale a
misura che gli altri diritti hanno perduto il loro valore, Se in un
Comune il profitto patriziale esiste ancora, questo significa ben
poco nel bilancio del singolo cittadino. Dappertutto, la liberta
d'industria proclamata dalia Costituzione oantonale della Rigene-
razione per tutti i cittadini del Cantone, dalla Costituzione Fede-

"'6) Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 123.
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rale del 1848 per tutti gli svizzeri, ha estesa la possibilitä di eser-
citare un mestierie o un commercio ai non-patrizi stabiliti nel
Comune. Inoltre il diritto d'abitare nel Comune non e piü riservato
ai soli patrizi. poiche gli svizzeri di altri comuni che prima non
erano che dei tollerati, hanno acquistato. come i patrizi, il diritto
di stabilirsi, a meno che il loro rinvio non si giustifichi per dei
motivi eecezionali. Essi sono divenuti anche elettori in materia co-
munale dopo il 1874 e noi abbiamo visto che il loro voto e divenuto
decisivo nella questione degli affari comunali. II diritto d'assisten-
za da parte del Comune d'origine e — o era, poiche 1'evoluzione
tende a sottrarre anche a lui la sua importanza — il fattore piü
importante che distingue il patrizio residente nel suo Comune, dal
patrizio di un altro Comune domiciliato in questo. Per quest'ultimo
era il legame piii reale che lo riallacciava al suo Comune d'origine.
Legame latente al momento dell'agiatezza. ma che diveniva ope-
rante all'ora del bisogno e che ristabiliva sovente quei rapporti
interrotti fra il cittadino ed il suo Comune.

11 diritto all'assistenza e dunque contenuto nel diritto di cit-
tadinanza. anzi esso ne e la parte principale. Esso e qnindi inse-
parabilmente attaccato e la rinuncia di questo diritto da parte di
un eandiidato alia naturalizzazione la vuotierebbe del suo contenuto.

La naturalizzazione sarebbe priva di sens». Per conseguenza,
una tale ammissione non potrebbe accadere. T1 diritto di patrizia-
to, rimanendo attaccato alia persona del cittadino che abbandona
il suo Comune d'origine. gli conserva il diritto all'assistenza del
Comune d'origine. Come, di tanto in tanto. egli pub ritornare nel
suo Comune, cosi pub domandare d'essere soccorso. L'obbligazio-
ne del Comune d'origine d'assistere i suoi pa'trizi poveri non vien
sospesa allorquando questi l'abbandonano.

Cosi fino a quando il Comune ed i suoi organi non si compon-
gono che di patrizi locali, la questione dell'organo competente in
materia d'assistenza non offre nessuna difficolta. Il Comune prov-
vede al soccorso dei suoi membri. Ma al momento della distinzione
fra Comune patriziale e Comune politico si presiento un nuovo
problema: a quale di questi due organi deve ©ssere affidata l'assi-
stenza dei poveri Logicamente, poiche questo diritto all'assistenza

deriva dal diritto di cittadinanza, ne fu incaricato il Comune
patriziale. Dunque nelle Costituzioni dei Comuni grigionesi fra
le competenze dell'Assemblea patriziale troviamo appunto l'am-
ministrazione e proprietä del fondo pauperile. 57)

II Comune politico che si compone degli abitanti e non sol-
tanto di originari di una localitä. non e l'organo indicato per occu-
parsi dei patrizi del Comune, molto piü quando questi sono do-
miciliati fuori dai suoi confini. 58)

57) Costituzione comunale di Poschiavo del 1879. art. 16.
58) Legge cantonale sul domicilio di cittadini svizzeri del 1874, art. 16 b.
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üopo la secomda parte del XTX secolo, sorge una nuova fen-
denza. Questa si manifesta prima timidamente, diventa in seguito
sempre piü forte e tende a sostituire l'assistenza da parte del Co-
mune di domicilio a quella del Comune d'origine. Tale tendenza
rompe l'unico legame reale ehe attacca il cittadino abitante fuori
dal suo Comune di origine a questo.

L'assistenza da parte del Comuine d'origine ha una base coni-
pletamente differente che l'assistenza da parte del Comune di
domicilio. Infatti quella deriva dal diritto di patriziato ed il patri-
zio ve ne ha diritto in base al suo indigenato. il domicilio non a-ven-
te nessuna importanza. Questa invece e assicurata a tutti gli abi-
tanti del luogo siano questi patrizi del Comune o meno. 59)

Giä il « Regolamento pauperile » del 1857. 60) benche in linea
di massima si attenesse ancora al principio dell'assistenza da parte
del Comune d'origine. cominciö ad introdurre älcune preserizioni
riguardanti il Comune di domicilio. In forza della legge di domicilio

ogni Comune aveva la facilitä di rimandare un domiciliate
« tostoche riesca ad essa d'aggravio per impoverimento ».61) Amma-
landosi perö un indigente fuori del suo Comune d'origine. o ridu-
cendosi per una disgrazia in estremo bisogno, il Comune, dove
egli si trovava. era obbligato a soccorrerlo. con regresso delle
spese al Comune d'origine.

Perö, anche dopo l'aumento della cerchia degli appartenenti
al Comune, con la legge sul domicilio del 1874, la legislazione
cantonale sui poveri si mantenne fedele al principio dell'assistenza,

che, in base al diritto pubblico cantonale, solo una parte degli
abitanti del Comune aveva il diritto di domandar l'aiuto del
Comune politico. 82) anche se il patriziato assolve lui stesso questo
compito. in sua veee.

AI momento attuale, il principio dell'assistenza da parte del
Comune nel quale si e patrizi, e ancora in vigore benche un po'
modificato dal « Concordato intercantonale concernente
l'assistenza nel luogo di domicilio » del 2 marzo 1919, al quale anche
il nostro Cantone aderi. Ogni cittadino ha quindi sempre il
diritto all'assistenza da parte del suo Comune d'origine, ed, oltre
a questo, anche di essere sempre accolto, in qualunque tempo e

circostanza, nel suo Cantone e nel suo Comune, come lo attesta
ogni formulario di fede d'origine.

59) Liebeskind W. A. pag. 402a.
80) Raccolta ufficiale, Coira 1859, Fascicolo terzo, pag. 403 ss.
61) Legge sul domicilio di cittadini svizzeri, del 1 marzo 1853, art. 9.
62) Legge sul domicilio di cittadini svizzeri. del 1874, art. 14, capoverso 2: «II do-

vere d'imposta dei domiciliati si estende anche sui correnti bisogni dei poveri...»,
e Costituzione cantonale, art. 4, capoverso 3: «L'assistenza dei poveri e la polizia
dei poveri sono cose del Comune politico », e vedi anche Pedotti G. pag. 94.
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