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

di TOMMASO LARDELLI

(Gontinuazione uedi numero precedente)

Da quest'epo-ca data l'istituzionie del giomale -< II Grigione Italicino»
con in fronle il motto- toi to dalla p-redica di (D. Benedetto) Iseppi: « L'acqua
che si muove e -limpida, riverbera la luce e l'azzurro del cielo e risio-ra il
viaggiatore; l'acqua stagnante e impura, aunida schifosi insetti ed esala
vaipori pestiferi », con cud era indicaita la tendenza del periodi-co redatlo
da Prospero Albrici, D.re Marchioli, Prof. Zanetti e da adtri corresponde-nti,
toi quali conoorreva anoh'io — tutti zelanli a p-romuovere ovunqiue il pro-
gresso ed il pubbl ico bene. Non meno zelamte ims-ino a questi gio-rn-i io t'ui
corrispondente anche di allri giomali grig.ioni liberal i. « Iii Grigione Ita-
liano » ebbe una lunga vita e fu eoerente nelle imassime adottate. Fu oou-
trariato ad un tempo dal gio-rnale la « Rezia ltaliana ». — II mezzo -della
stampa periodica e um f-attore potente per la diffusio-ne di buoni primicipi
fra il popoilo- e per il p-rogresso nei vari cespiti della vita sociale; ma oiocorre
un gran lavoro e zelo in-e-lla redazione, pe-rche un giornale si mantenga
semp-re interessante ai suoi abbonati. II «Grigione Ilaliano » ancora per
molti anni sotto- la speciale direzione del Dre. Marchioli si conservö fer-
vido e rigoro-so, ma poi invecchi ato il redattore fu negletto e mian man»
vedemmo tra noi s-oemare lo zelo- e 1'interesse per il generale progresso-, e

prendere sop-ramano lo- spiirito retroigrado- e dell'inerzia.

* * *
Ad onta della disfatta subita, 1848, dalla Lombardia di fronte all'Austria,

i liberali ilaliani, osisiano i no-velli Carbonari, non si diedeiro posa
al-cuna sebbene su ogni lo-ro- passo- seguivano- le perse-cuzioni degli Austriaci
e le reclusioni, le oo-ndanne a mo-rte (p-er es. Conie Ulisse Salis ed Ant.
Zanetti di Tirano pier delitti poilitici fiuro-no -condannati a morte, po-i giia-
ziati colla re-clusione a Kufstein). Mazzini, l'o-rro-re deH'aristocrazia loan-
barda, girava l'Italia, quale spettro rrrep-eribile, animiaiva i patrioti a p-re-
parare una rivimcita. Nel Ticino ed a Poschiavo i lo-ro emissari tro-varono
di nuovo u-n asi-lo non senza risve-gliare le -gelosie di Vienna. A Poschiavo
lavoravano per l'indipendenza lombarda specialmente i capi Clemenle
e Cazzola, \ quali ad ogni istante ricevevaino e sp-edlivano i lo-ro ami-ci e
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congiurati, mandenevano una viva corrispondenza ed inoodavain-o la Loan-
bar-dia sup-crioce eo-i lore appelli ed opu-sco-li rivoluzionari. Una sera eapito
tui incognito in una nuova parrucic-a Giuseppe Mazzini e dop-o -c-o-nferenza

tenuta coi suoi ainici, si rilirö in segre-lo in una casa p-rivata, dove io eb-bi

occasione di -conferire con lui una o-retla, senza p-ero fare un motto di po-
liti-ca. In questo tempo dementi e Cazzola avevano rammassado quanti
fucili ed armi potuto trovare, e ne eihbero m-oldi — ancora -d'o-rigine pie-
montese del 1848. L'opera loiro divenm-e perö Lro-ppo pa lese e per o-ndine del
Consiiglio federate furono poi inteiriali in. adtri Cantoni -svuzzeri.

La rivoluzione tramala giä da alou-ni anni, scoppiava nel 1859; i Pie-
montesi coadiuvati da Napoleone III invasero i confini del Po, ma tro-
va-romo una formidabile resistenza dell'd us/ria, e quando a Magenla gli
irraenli piemontesi e funicesi slavano per essere sopiraffatti, id generade
Macmahon, condrairiamente aigli ordini di Napoleone, compie un'atudace
evoluzione e eonquisdo una splendida vitloria. Gli Auisitriaci furono respinti,
e Vitlorio Emanuele con a fianco Napoleone entrö viLtorioso a Milano; pou
diede agli Austriaci la sanguinosa battaiglia di S. Martino e Solferino, dove
i tedeschi, soprafatti anche da un tremendo uragano in faocia, furonoi oo-
stuetli a tEpildaie ed iaece|ttare la pace di Villafranca, cedendo' la ILom-
bardia, alia Sardegna, ed aocomtentarsi frafctanto delta soda Venezia. In com-
penso dei sei'vigi prestati Napoleone si insaocö la Savoia e la bella terra
di Nizza, la patria di Garibaldi. La giuerna lombarda mise adl'erta anehe
la Svizzeira, che dovelle occupare i suoi confiini verso la Lombardia con
truppe federali. A Poischiavo' furono spedite due compagnie, Büchler ber-
saglieri di Berna ed Isler fucilieri di Argovia e conlorni. L' inquarliera-
mendo e quanto vi va congiunto diede nuovo ed intenso lavoro anche a
me quale novedlo Podestä del comune. Anche in seguito ho avuto pin vodite
1'occasione di incontrare olficiadi e soldati che rammeintavano con grande
soddisfazione le belle sieittimiane pas-sate tra i « sinipalici Poischiavini ». Le
spese del comune di Poschia.vo per quesla aocupazioine asce-n-dienle a fran-
chi 7484,72, furono rimborsate dalla Co-nfederazione

5JC * *

II seguenle decennio diede anche a me abbondante lavoro ne-H'ammi-
ni-strazione interna del cum Line. Per provvedere all'ammortizzazione del
debito comunale per andicipazione per la strada del Bemina e per le im-
posle canlonali accumulate per diversi an-ni dal Gircolo, si procedette anche
alia ven-dita di piccoli appezza-m-enli d 1 lerrcni comunali nelle varie fra-
zioni, cio che richies-e un consid-erevole lavoro. II com-u-ne ricavö da queste
vendile -circa fr. 12.000.

* * *
Un lungo e minuzio-so lavoro mi fu assegnato insieme con il Dre. Mar-

chioli col riordinamenlo ed inventarizzazione dellArchivio comunale. Giä dal
pri-ncip-io -di questo seco-lo l'ar-chivio era slalo completamenle negletto; vi
si rimettevano bensi una buo-na parte dei protoco-lli, atti e do-cumenti pub-
blici, cosi senz'ordine ed alia rinfusa. Un'altra parte p-erö -si tratdeneva in
case private -dagli off'iedandi stesisi; altri dep-erivano tra la polve-re e l'umiditä
del locate. Nei sec-oli addietro i documenti impo-rtan-ti del comune si custo-
divano nel co-si detto « Slaio del Comune », una pietra sc-avada a scrigno
chiuso con le tre chia-vi dei Co-nso-li, ch-e gelosamend-e si custodiva nel lo-
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cale in fondo alia torre di S. Viltore e dove per l'umiditä marcirono una
quantilä di pergamene e di documenti i piü antichi ed imporlanti della
sloria di Poschiavo. II Barone de Bassus in principio di queslo serolo aveva
ievato dallo Stajo cid che era ancora intelhgibile e trasportato nel locale
dell'archivio attuale. Lo slajo stesso fu levalo dal fondo del campanile sol-
lanto dopo l'inondazioine della chiesa di Sl. Vitlore del 1834 e tratto in
sul ragrato venne rctto a pezzi dai fanciulli. Tra i documenti salvali dal
Barone de Bassus trova.nsi un Cinquecento processi di streghe e di malefici
di infausta memoria dal 1650 al 1753. Questa epoea di una orribile aberra-
zione della menle umana conla un numero spaventevole di decapitaziomi,
la maggior parte di donne, per stregoneria. Tra gli anni 1750 a 1753 si coin-
tano in Poschiavo (con Biusio) 52 villi ine che subirono la pena capilale!
Oltre a questi processi il materiale dell'archivio e voluminoso per gli atti
di molti notari, riguardanle compere e vendite private, teslamenti, division!
ed una considerevole quanlita di scritti riferenli alla contabilitä, estim'i,
imposte, coi rispondenze. Come giä detlo, per la storia dei secoili anteriori
c"e assai poeo. II Giudice jed. sig. Gaudenzio Olgiali, con diligente ed oru-
iata pazienza ha raocollo in un bei volume la copia dei principali
documenti che si trovano ncl noslro arehivio, completandoli con altri da altra
fönte, specialmiemte dall'archivio vescovile di Coira. Sono quasi cenlo nu-
meri di «Documenti inediti della antichitä di Poschiavo » e ne ha fatlo
un prezioso regalo al suo oomune palrio. L'ordinazione e la regislrazaone
di tutto questo materiale costö un gran lavoro, e la mia vista n'ebbe a sof-
fiire specialmente per la lettiura di lanli manoiscritti smunti e sbiaditi; vi
riparai perö in tempo faiendo uso di lenti non troppo forti.

* * *

Nel seltembre 1864 fui rieletto Pcdestä e rimasi in carica eccezional-
mente sino al 1867 1° gcnnaio pel molivo che in quesito periodo si (prolun-
gava l'officio delle autoritä comunali da un anno ad un biennio. Oltre alle
sohle incombenze podestarili ebbi a provvedere a tutte le occorrenze per
la costruzione della nuova strada Poschiavo-Meschino. Brusio aveva ap-
pena terminata la costruzione e riattazione della strada Meischino-Piatta-
mala per lo cui allargamento Poschiavo eontribuiva fr. 3000, privati Po-
schiavini fr. 788 e Biusio l'espiopriazione. II mio precipno impegno* iu
quello di assicurare la direzione della strada atitraverso1 i Cortini (privati
vi conlribuirono fr. .'TOO) nonche quella a matlina delle case liungo la con-
Irada delle Prese. Colla costiuzione della strada si trovo opportuna l'oooa-
sione di costrurre anehe un tombino sotleranneo che aecogliesse le aicque
delle grondaie e delle strade lungo il Bongo che anteriormente scorrevaino
superficialmente o d'inverno congelavano da rendere la strade quasi im-
praticabili; similmente si provvedeva Yincanalamento in linea retta del
Poschiavino al Cavrescio sino al Lago, nonche ali'espropriazione della nassa
al Meschino (pesca privata della famiglia Zala di Brusio) al fine di age-
volare la corrente del Poschiavino lungo la Squadra di Basso e di dare piü
libero scarico al Lago in tempo di piene. L'iincanalamento e Tespropriazione
non riuscirono pero sufficieijti, dacche in seguito fu necessaria l'opera di
allargare ed abbassare alquanto. lo sbocco del Poschiavino al Meschino.

L'espropriazione della piroiprietä privata per la costruzione della nuova
strada Poschiavo-Meschino e la cinta dei fondi in colomne di granito costa-
rono a Poschiavo molto lavoro, pazienza e denaro, oltre fr. 20.000.
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* * *

Un altro difficile cd intenso lavoro mi venne dal comune assegnalo
per la causa civile promossa al Comune dai privati proprietari dei mom Ii
delle Valli di Lagune, di Cavaglia e di Campo. II comune aveva elevalo
alquanto' la tassa per la pascolazione del bestiame estero per tutti i moniti
alpivi sul suo terrilorio riitenemdosi proprietario dei pascoli come lo era dei
boschi. I proprietari dei mönti delle suddette Via Hl i invece si awentarooo
a sostenere che i pascoli erano proprietä privata dei padroni dei detti monti,
una pertinenza dei fondi privati, e non competere al comune dii esercdtarvi
diritti di proprietä, ne di aumentare senza il loro consensu le lasse imposte
sino allora ai casari valtellinesi. A capo> di questi privati erano i piadroni
dei moniti di Lagune che credevano poter guidare l'acqua sul proprio mo-
lino, come erano riusciti colla direzione del.la strada sul Bernina. I Snede-
simi seppero aggreigare alla causa anche i vecclii decrepdti di Cavagjliia,
sebbene altri protestarono isempre tenendosi alieni dal processo; in egual
modo furono tirati nella causa anche i contadini di Caniipo. Era questa per
il comune una question© di iprincipio e di una portata pecuniaria non sollo

per le tre Valli processanti, ma anche per tutti i pascoli alpivi degli altri
monti, i cui proprietari per ora non s'erano aggregati al processo. II comune
ha ora dai suoi pascoli una rendita annuale di fr. 7660 circa. In sul prin-
cipio il Comune incaricö della difesa il siig. Pros. Albrici e me; ma esisendo
poi Albrici istato eletto a membro del Piccolo Consiglk), rimase a me solo
questo arduo impegno. A nie tocco il grave lavoro di raccogliere l'enorme
materiale per la causa e di istruirne l'avvocato del Comune il sig. G. B.
Caflisch. Eigli fu qui una volta per 8 giorni ad ispezionare ed ordinäre gli
atii che io aveva messo insiierne. Due volte fui io a Coira, tre volte a Scuol
e due volte innanzi al Tribunale cantonale e ciö tia il 21 agosto 1865 sino
all'll nov. 1867. La conciliazione e la prima istanza furono trattate a Scuol
davanti al Tribunale del Distretito Inno>, dove nei primi 8 gdormi consecutivi
non si arrivö che a leggeire i voluminosi atti della causa (il baulle degli atti
del Comune pesava non nieno di tre quinitali) ed ai preliiminari della po-
sizione in cauisa delle parti. II processo fu trattato in una seconda tornata
del Tribunale a Scuol per oltre sette giornate, ma invece che i diversi
decreti pronunciati avesfeio precisatd i punti essenziali della questione,
questi si fecero piü confusi ed inestricahili in modo che le parti dovettero
deteruiinarsi a pirorogare il processo direttamente avanti alla seconda
istanza, il Tribunale cantonale.

A Scuol la parte dei Monti eia rappresentaila dai sigg. Tom Alberlini,
Gaud. Olgiati e Stefano Ragazzi assistiti dagli awocati J. U. Konz e Dire
Hilly; pel Comune figurava io con l'assistenza di Caflisch e M. Mo'lolh.
Quantunque ei trovavamo lä avversari, una parte all'Elvezia, noi al
Belvedere, dove il Tribunale teneva le sue sedute, sapevamo mantenere una
bella corrispondenza vicendevole e dare un po' di vita al monotono pro-
cessare. La sera dopo il lavoiro le parti concordi faceviano' stare allegri i
giudici coi contendenti con un (anche due) bicchieri di vino dia iciantina
Romedi, ora in uno, ora nell'altro albergo in armonia la piü esemplare,,
sicohe il presidente del Tribunale, il sig. Planta di Süss, in una espamsione
allegra ebbe a dire: « Singolari nemici, questi Poschiavinli! ».

La caiusa prorogala al Tribunale cantonale venne trallata a due riprese.
sette sediule prima, poi sei altre: lanta era la mole degli attii e la compli-
cazione di diritto. La sentenza 11 novembre 1867 sorti nell'essenziale a fa-
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vore del Cornune: I pascoli in queslione furono dichiaitati proprie-ta del
Gonnune col dirilto -di s-tab-il-ire le tasse d'eibatico, e riservato perö il go-
dimento ai proprietari dei monti per quante occorre per la collivazione dei
medesimi. Le spase giu-diziali fu-rono aggiudlieat-e 2/3 ai privati ed 1/3 al
Comiuoe, restando le striagiudiziali -ce-mpensate tra le parti. Q-uesta causa
ebbe a cositare circa fr. 8000 per cadauna parte.

In questa occasion« io ho imparato- a saper lavorare in-tenisamente con
un awocato s-crupol-osip e pranuroso degli in teressi ehe patrocinava ed in
pari tempo ad avere un po' di cognizione di procedura e degli essenziali
principii del diritto civile, una iscuola che mi tornd rno-Ho utile in seguite
qual giudke nei Tribunali.

* *

Un capitole importante dell'amministrazione coniunale ed in pari tempo
molto scabroso e sempre stale qu-ello del boschi. Le lautolritä isi tre-vavaino
sempre in contrasto coflla maggioranza del popo-lo, che punto non pensa
anche al giorno dii domani e vo-rreb-be godere ed usufruire oiggi .sin dove
si puö arrivarci col suo egolsmo, con le sue forze. La vicina Valtellina,
ricca nei suo-i prcdotti di prima necessila pel vivere, reoa una, continua ten-
lazione per i nostri contadini di esportarvi i nostri, legnaimi per contrac-
cambiarli con cereali, vino e coi piocoli prodoitti delle loro Industrie. T'en-
tazione cui a quei tempi senza strade e senza comiodi tveicoli non erano
esposti che ben pochi -comiuni grigioni. La legislazione locale non poleva
coimbatter-e quest! errori se non che coll'interessare i proprietari -della campaign

a -coltiva, di case e di strade a rieoooscere la dlifesa ehe i boschi loro
prestavano da franamenti e rovi-ne. Perciö si fo-rmavano n-elle lo-calila pe-
ri-c-olose i coisi detti «tens! », dove era proihito a chiunque di tagliare ;le-
gname sotto multe assad gravi. Era proihito- anche al -coimiune di tag 1 iare
ed utilizzare del legname nei lem-si; si preferiva lasciiarvi nrarcire le p-iante
che cadevano- per vecchiaia o per le burrascbe e lie nevi. Era pero provve-
duto in modo che- i Consoli dovevano punire i couitravven-tori e raecogli ere
i rela-tivi legnami; ed i Consoli adempivano regolarmante a questo loro
dovere, lanto- piii -che la legge prcvved-eva che il terzo- dell-e m-ul-te e -del
ricavo del legname trovato in contrawenzione costituiva la meroed-e dei
Con-so-li per la loro so-le-rte vigil anza. Ogni domenica c'era -una bella partita
di questo legname che i Consoli mettevano in pilazza all'incanto-, e la mala
fama di-ceva che quand-o- c'era pooo- da mlettere -aH'mca-nto, taluno- dei Consoli

istessii p-rowedeva, e i soliti negpzianti di legjiamie faioevano- a questo
soopo dei tagl-i clandestini nei t-ensii. Gli altri boschi eramo liberi ed oigniuno
si prowedeva a p-iacimento- -del'la legna e dei legnami -d:'opera che gli oc-
correvano o- di cut trovava snrercio- sia, nelirinterno- del paese o-d in
Valtellina. In quale islato erano- stiali ridotti i nostri -boschi sino- -circa al 1830
so-tto questo genere di legislazione e di ordine, e facile- cap-ire. I Gonisigli
comunali t-enevano in freno- a tutta possa, i trafugatori -di legname appili-
cando multe sensih-ili. Ma rac-conta-si che -questi trafugatori ordirono1 una
disastrosa vendetta. Sia per opera di 1-oro o -per acci-denite, -correndo una
stagion-e as-sai as-ciutta, in lu-glio 1832 -conteimporaneamente sicoppiarono
degli incendi nei boschi -di Soasser, Foppe di Cadera, della Mögiia, dii Ab-
bruciato a Fistignane, di Sassalbo e di Trevisina, i quali per la siccitä
presero spavent-evolii diim-ensio-ni. Mi ric-ordo da rag,azzo -che and-avamo in
Spoltrio ad osservare -c-ome le fiamme avevano- inva-so I'Abbrucciato -ed il
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piü bei boisco di Fistignane e dove gli uomini del Borgo e di Ainu cra.no
aocorsi a simorzare e difendere — opera che torna.va quasi inutile a motivo
del vem/lo nord che infuriava e che non riusci altrimenti ad imipedire il
fuoco discendesse a consumare la parle bassa deH'Abbrucciato', se noin che
col taglio raso di una striscia e col condurre coin caoali le acqu>e del Teo
altraverso i prat! di Scelbezzo a bagnare il terreno riarso dalla siecitä e
dall'incendio (pensiero emesso ed effettuato dal Console d'allora D. Glmo.
fu Giov. Semadeni). II fuoco dell'Abbruiceiato ed ill vento erano cosi impe-
tuosi ehe scintiHe volavano per aria, e si tetmeva avessero appicaito fuoco
ai campi di sefgale quasi inatura in Aino. Vero e che iscintille porlaite dal-
rAbbruiociato appiccarono fuoco ad um mucchio di mondelle nei Privblaschi
di dleintro. Per ailnun teniipo ci fu da esportare una quantita di legname dagli
avanzi deirincendio.

II male si fece Lanto maiggiore quando dal 1830 al 1836 le strade di
Brusio e longo il lago di Poschiavo furono oorrette e ricostrutite oviunque
facevano difetto; resportazione dii legname iin Valtellina prese dimensioni
allarmanti.

In questo torno anche le auloritä cantonal! trovarono necessario di oc-
cuparsi della protezione dei boschi e (credo nel 1836) iocariearono' la prima
cotaimissione foreslale di studiare la cosa e di proporre al Gran Consiglio
le misure che sarebbero state riputate le piü nacesisarie ed efficaci (per l'ln-
tiero Canlone.

Nel 1839 giunsero auch© a Poschiavo gli ordini superiori di dare alia
azienda forestale una direzione piü nagionevole ed efficace ad impedire lo
evidenile spreeo di Legname e la compilela distruzione dei nostri boschi. I
nostri vecchi riusciirono' a far adottare asWAringv il primo Regolamento
foreslale del Comune (credo 1840), nel quale introduissero quanta' fu loco
possibile miglioci regole e magigior ordine ammlinistrativo. II passo prin-
cipale che si fece fu quelilo di sottoimettere tutti i boschi comiuna'li, con
pochissime eccezioni, ad una rego'lare utilizzazioine e ad una mligliore col-
tivaziione. La classificiazione dei nostri boschi si fece da Ispeittoiri canlonaili
fra cui anche il foreslale Wegmann, un ri fuggito tedesco, al quale veinne
poi affidato anche rispettorato' del nostro Gomuine. Ma il sig. Wegmann,
che aveva preso moglie in Poschiavo (sig.a Cat. Mini) rimase qui poco piü
di un anno, lanto perö da poter avviare l'esecuziione del puovo' Regolamento,

e da istituire nolle piü iimportanti discipline i nostri impdegati
forestall (Ganc.e Franco Menghini ed Off. Gmo. Lardelli, i quali subenlra-
rono' nel suo poisto quando Wegmann fu chiamato a prowedere all'Ispet-
torato forestale del Cantone in Coira.

Scoimparve in allora intieramente I'aimministrazione forestale dei Gom-
soli, come ho' gia sopra riferdto; si limdtava J'esportazione di legnamie in
Valtellina ad un sol carro per famiglia; perö ancora 700 carri aH'anno, e

se questo numero a buon diritto si poteva allora chiamare limitato, si puö
anguire quale dimensione aveva prima l'esportazione e come veniivaino
allora decitmati i nostri boschi. Naturalmente non Lutte le famiglie facevano
traffico di legname, ma la grande maggioranza vendeva ai pochi speculatori
il suo « diritto di bolletta »; era perö obbligata a prestare in « ruota » una
giornata a mantenere le strade, e cosi la cassa comunale non traeva nuilla
dei suoi piü indicati proveniti e le strade erano mal mantenute.

Ad ottenere quest! miglioramenti nell'azienda forestale non sarebbe
riuscita in comune l'intelligenza e l'energia che reggevano in allora le cose
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pubblivhe, se desse in ciö non fossero .slate coimipaitte e non avessero avuto
eoslanlemente 1'appcggio del Governo oamtanale. Esercitavano in allora una
patente opposiziome i cosi detti « ladri dei boschi » ed i contadini cihe prin-
cipalmente traevano i loro guadagni dai boschi e dal traffico del legname,
influenzando essenzialmente la nomina dei comsigliieri, che sii facev'a in
allora, come avviene ancora attualmente, eon riiptarto tra le singole fraziomi
e non in una Assemblea del comune inliero. Ma l'intelligenza di allora, come
abbiamo detto, era compatta, era sostenuta dal Governo e pote sostenersi
viltoriosamenle — sino a che non si lascio scorrere a ceroare il lavore diella
maggioranza per riguardo1 a futuri officii ed iinpiegh i — e sino a che non
le venne a meno l'aippoggio enorgkx> del Governo, coime fu ill c,aso in questi
ultimi anni (1895) colla re;vi;sione del 'nostm Regolaimiento forestalet II
Governo ci imponeva di deporre nel noslro Regolamento i principi rag|ione-
voli di una buona ammiinistrazione forestale, la parte äntelligenza dei con-
sigli vi ottemperava e riusciiva a comiporre dei progattii accetlabili, nila che
poi il popolo sempre rigettava, perche calcolava il Governo non avrebbe
avuto il coraggio e 1'energia di far valere i buoni prinicipi contro la volonitä
di una maggioranza comunale. In fine questa maggioranza eiaborava poi
un progello secondo il suo gusto che fu applaudito dail popolo... che il
Governo approvö con delle eccezioni, e vero, di prima importanza.... ma senza
poi curarsi ehe i suoi ordini venissero osservati, in modo che tultora non
esistono che sulla carta. Questa debolezza del Governo non ebbe per effetto
che il sacriificio dei ciltadini che tennero ferrno sino all',ultimo- sui principi
razionali dell'azienda forestale.

Ritorno da questa digressione ai tempi in cui si tenia,va con ogini modo
il progresso nella nostra amministrazione forestall«, ed accenino ad unia
mi-sura adottata, che sehbene prowida in teoria, perö iin pratica tralignö
a diventare un ahuso. In allora si faceva un abuso enorme nel comune con
le sie,pi morte in monte ed in piano a difesa del fondi privati di cui e f-ra -

stagliata, come forse in nessun altro comune grigione, l'are,a delle foreste
comunaili. Col con senso. dell'Arinpo si aveva fissato ai priviati che in sosti-
tuzione di siepi morte avessero difesi i loro fondi con muro, siepe viiva o

piattoni un piremio co-munale di legname nel -bosco per un carro di assi
con diritto di esportazione per ogni 100 metri di cinta stabile. Nessuno di
noi aveva pondeirata ne l'esenzione delle einte ne la quantitä di legname
nel bosco che oc-co-rrono per dare un carro di assi, ne il valore di detto
'legname, ne gli abusi che si potevano operare con le raffinate nmnipolazioni
degli isfrosatori. Sorse toslo una gara tra i contadini nel eingere di muo-vo
i propri fondi e a farsi un vivo« coniuvereio dei c-arri d(i assi da premio; ci
furono degli spec-ulatori che assumevamo per chiunque la costruzione di
miuro a prezzo ridotto, a una meta, un terzio del valore ed anche igrtatui-
tamente per i proprietari, e solo contro la cessione del premio comunale,
Questi premi divennero tosto uin -oggetto- di febibrile traffico; si pagava per
un simile premio sino a lire 80 (fr. 28.30); i borellai e i vetturali si prov-
vedevano di ciarri e rotanti reisistenti a peso ingenile. E intanto i 700 carri
che si concedevano alle famiglie, si diuplicarono, si tripli-carono per i p|romi
di muri, memtre i boschi venivano malamente spogliati ed al comune non
rimaneva alcun p-rovenlo, fuorche quello indiretto- e lontano del risparmio
di giovine legname per le siepi mode. II vantaggio che ne ritraevaino i privati

era cosi prepotente e gli abusi e gli sfrosi di legname erano cosi ma-
nifesti che le autoritä non ardivano proporue il rimiedio a 11'ar in-go, m,a
dovettero procedere passo per passo co-11-e repressioni in via amministrativa.
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Prima si dimezzö la misura del legname per un carro di premio, dacche si
avevano migliorate le sttrade verso la Valtellina; poi si limitö la circonfe-
renza e la luughezza di un carro di assi. E aneora la quianitita di assi che
venivano esportati era sproporzionata alia eonsistenza dei boschi comunali,
sicche si dovettero eliminare i 700 carri di espoirtaziome che si coocedevano
alle famiglie quale equivailente alle giornate in ruota che prestavano per
la manutenzione delle strade, e soslituire queste con una iassa stradale
sulle famiglie e sulle vetture.

Ad accomulare una tanta distruziome dei boschi concorse un fremendo
uiagano che in una mezz'ora distrusse intieramiente il magnifico^ tenso del-
I'Abbrucialo, cioe quella parte che era slata risparmiafta dal terribile incen-
dio del 1832. Centinaia e centinaia di abeti maturi e di belliissima crescenza
erano slati abbattuti da un colpo di uragano dalla valle del Teo alia Tor-
riglia sin alia strada della Stanza. Per moilti giorni la strada nuova del-
rAbbruciato rimase interrotta da un ammasso ed incroeiamiento di grossi
abeli alterrati. Una tale quantitä di legname disponibile tornava molto ac-
concia agli speculaitori di legname, e gli abusi ripcesero tali dimensioni che
le autoritä comunali dovettero pensare a ripararvi, dacche durante l'ultima
ventina di anni avevano lasiciato dilapidare i boschi e goderne dai privati
i loro'proventi. E intanto la costruzione della nuova strada sul Bernina e

l'imposta che il Cantone ora richiedeva dai Circoli in base alia loro rappre-
sentanza e non della sostanza, richiedevano ingenti spese e geittava il co-
mune nei debiti, mentre il solo reddito dei boschi avrebbe bastato la farvi
fronte.

Per la prima volba le autoritä poteiono ottenere dail poipolo1 nel 1859 il
principio che il legname da fabbrica e pell'industria si cede ai cittadini del
comune contro il pagamento dell'equo suo valore col dovuto riguardo cdla
qualitä e al luogo dove viene assegnato. La legna d'ardere veniva ancora
accordata gratuitamente non pero quella pel I a confezione di calce e di car-
bone. II prezzo attribuito al legname d'opera nel bosco e da pagarsi dal cit-
tadino era assai basso, perö era un principio, ed un aliquale sussidio per
le esausite finanze del comune. Invece il premio per la costruzione di -cinte
dei fondi privati venne trasfoirmato in denaro, fr. 17 per ogni eenh> metri
di muro, eoc. L'esportazione di legname del comune fuori dei suoi confini
fu limitata quasi pari ad una assoluta proibizione.

Nel 1873 e speciaJmente in seguito ailla nuova legge cantonale sul do-
micilio i Consigli comunali oirdiinarono di mettere insieme con ordine piü
chiaro e piü logico tutte le dispoisizioni adattate a piiü riprese dall'Arringo
o da essi medesimi risguardanti Fazienda fores tale, e ne sorti il Regolci-
menlo dei Boschi stampato, che nella massima sua parle ebbe vigore sino
al 1895.

Durante queste varie evoluziioni che ebbe a subire Fammmistrazione
fores tale, io non ero ultimo nella corona di coloro che energicamente com-
battevano contro gli abusi della nostra popolazione e propugnavano un mi-
glior trattamento dei nostri boschi ed una piü giusta e ragionevole utiliz-
zazione dei medesimi a pro dell'erario comunale. E' vero che questa mia
persistenza sovente non mi faceva sorridere ill favore del contadino che pre-
feriva sfruttare a suo vantaggio i bosichi pubblici senza prestare alcun com-
penso al comune; ma non ho mai avuto> a pentirmi di ciö, e tanto piü che
non ho mai cercato favore popolare a sacrificioi della mia convinzione di
buon cittadino e di uomo oneslo.
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L'ullima fase che siubi il Regolamento dei boschi data dal 1893. Gin
da tempo l'Ispettorato forestale del Gantcne aveva a lamentarsi della
nostra aniministrazione, specie per lo spreco enorme di giovini pianticelle
ad uso di stanghe da trasporto, il commercio che veniva fatto icoi lotti as-
segnali nel bosco ai privali per legna senza che il comune avesise utilizzata
la parte che poteva servire per opera. I richiami non veniva,HO' considerati,
sino a che il Governo canloinale chiese catagoricamenle che fossero aeeolti i
cambiamenti necessari, e fissava a eiö al comune un lermime peirenlorio
con minaocia di mu lla. Le commissioni a cid incaricate elaboraromo a tre
riprese progetti, proeurando di adottare le massime riconosciute provvide
per una buona amministrazione forestale, ed in pari tempo di insare quella
tolleranza ch'e richiesta dalle nostre speciali condizioni. Cadauno dei
progetti passava il crogiuolo dei consigli, ma era rigettato dial popolo a grande
maggioianza. Gli impiegati cantonali con approvazione governativa compi-
larono un nuovo progetto e lo spedirono al comune quasi un ultimalo.
I piopugnatori dei progetti anteriori dovettero ora cedere il campo ad una
nuova commissione sorta, come si diceva, dal popolo, la quale avreibbe do-
vuto trovare il giusto e desiderato rimedio a tante doglie forestali. Dessa
elaborö il cosi detto «Regolamento rosso » (ottobre 1895), il quale fu bene-
viso alia maggioianza dell'Aringo e venne spediito al Governo per la pre-
scritta approvazione. Questi lo approvö in massima, ma non volle decam-
pare dalle sue anleriori pretese essenziali:

1. (al § 10) Con legname da biuciaie non puossi assegnare legname da
fabbrica o d'opera, ed ove non si tratti esclusivamiente di tagli di legname
da bruciare, devesi tagliare ed allontanare prima il legname d'opera e da
fabbrica e poi il legname da bruciare.

2. (al § 17) L'assegnazione deille stanghe da trasporto ha da siuccedere
a mezzo dell'Ispettoie comunale. II taglio di stanighe non assegnato dal-
l'Ispettore forestale e proibito sotto multa.

Ma poi nesisuno si euro piü, ne autoritä locaii, nö governative se quie-
ste riserve venivano accolte ed effetluate, e le cose stanno oggi peggio che
prima. Eppure non maneava ancora il punto sull'i. II 1° febbraio 1898
Consiglio e Giunla licenziarono 1'intelligente e premuroso Ispettore forestale
Mart. Cavelty per far posto al giovine forestale Vine. Zanetti. Rerö il
Governo non aoeordö la sua approvaizione alle Zanetti, perche troppo imesperto
per un comune cosi esteiso come lo e Poschiavo. II poisto venne nuovamente
al coneorso, ed in questi gioani venne eletto il giovine De Crisloforis di Ro-
veredo.

Non si puö ben comptrendere che dopo si luniga souola e pratica nelle
discipline forestall, il nostro conitadino, che in tante allre cose e intelligente

ed intraprendente, non abbia ancora saputo capire che anche i la-
vori forestali fatti in rnassa e compiessivi a grosse partite, col isussidio di
strade, di fili di trasporto, di suende e simili, dlevonoi riuscire piü facili e

meno costosi. No, egli spreca tempo e fatiche, strozza ed estrenua i suoi
bovini lattiferi colle lontane e difficili vetture di legniame dai bosichi e dalle
valli senza strade praticabili, per ollenere un meschino guadagno, mentre
dovrebbe intendere che i lavori forestali si farehbero egu'almente da loro,
associati in compagnie ed a tempo opporluno sia a conlratto, isia in giomata
del comune, con cui procuirerebbe un costante e bei guadagno. Egli non
puö risolversi a lasci'are l'abitudine di entrare nel bosco ed adoperare la
scure a beneplacito e senza avere alcun interesse della rosa pubblica.
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* * *

La legge canlonale siul domic it io entrata in vigore nel 1874, la eui pa-
ternitä e dovuta al Coins. Naz. R. Andr. Planta di Samaden, cui giä in al-
lora si laceiva il ricmpirovero che si avvici nasse troppo al partito dei con-
servalori, ed il quale in faccia ai libeiali voile riabiilitarsi eolla'(proposta
di una legge liberale e generosa — venne a stabilire nuovi prineipi non solo
nei rapporti Ira cittadini e domiciliati, ma anche quello che i domiciliati
ponno partecipare alle utilitä comunali conlro un equo> maggior compenso
al comune, di quanto contaribuiscono i ciltadini stessi. Atnche noi dovremmo
ocouparci di questi rapporti, sebbene Poschiavo ebbe sempre ad esisere
molto mite inverse ai forastieri domiciliati non imponendo loio ahe l'an-
nua tassa di L. 8 fr. 2.83) ed ammettendoli con cid ai godimenti comunali

pari aii cittadini. Questo traittamento dei domiciliati era cosi favorcvole
in Poschiavo che giä le Giurisdizioni di Poschiavo eid Engadina Alta ave-
vano stabilito tra di loro una convenzione di reciprocita relativa. Anzi
qu'ando nell'Engadina cominciö a prendere piedi l'industria dei forestieri
ed i comuni dovettero elevare le conitribuzioni dei domiciliati (Samaden
S. Maurizio, Pontresina), varie famiglie posehiavine cola domiciliate (Tosio,
Fanconi, Trippi, Paravicini, Mengotti, Godenzi, Pozzi, Lardelli, Olgiati,
Misani ecc.) invocarono la detta convenzione e si liberarono da ogni altra
imposta per domicilio, fuorche delle L. 8 annue. Per effetto delia nuova
legge canlonale era pero necessario di fissare in cifra l'a quota dovuta dai
domiciliati pel godimento di pascoli e boschi. Ma daoche la citata legge
limita questo compenso proporzionato. a quanto paiga realmente il citta-
dino> e constando che questi riceveva gratuitamente dal comiune la legna
d'ardere, le sitanghe da traspoirlo e la pascolazione, e che per gli altri utili
non pagava che una tassa bassa quasi raseinte alia gratuitä, doveva per
neoessita precedere una ordinazione locale che stabilisse una tassa gene-
rale per tutti questi godimenti anche per i patrizi. E qui slava il nodo
difficile a sciogliersi, perche la grande maggioranza dei cittadini (specie
i oontadini) noin potevansi risolvere a contiibuire al comiune per quegli
utili che avevano sino qui sempre goduti gratuitamente. Ne nacquero varie
complicazioni e vive discuissioni in seno ai Consigli, complicazioni che erano
tanto piü incadzanti, in quanto che il debito del comune, specie per le spese
occorse per la costruzione della strada Poschiavo-Meschino e per le annuali
contribuzioni per la manutenzione della strada sul Rernina, eira di nuovo
asoeso alia cifra di fr. 86.734. La questione acuminavasi nell'alternativa: O
il comune slabilisce un compemso' pel godimento dpi suod boschi e dei pa-
s-coli, oppure deve rilevare una imposta sulla sostanza privata. I molti
avrebbero preferito 1'ultima alternativa, la quale per poco o per nulla li
avrebbe colpiti; ma vi ostava il § 14 della legge sul domicilio che i comuni
ponno stabilire imposte suite sostanze private solo quando le rendite delle
sostanze comunali non bastavano a soddisfare ai bisogni del comune. — I
Consigli comunali a piü riprese combinarono dei progetti finanziari sempre
sulla base che patrizi e domiciliati abbiano a prestare un equo compenso
per tutti gli utili comunali che godono. e a contribuire una tenue imptosta
sulla sostanza e sui guadagni privati. Ma i loro progetti venivano ostinata-
mente respinti datrAssemblea popolare. Non potendosi piü a lungo soppor-
tare questo stato di cose, alcuni cittadini chiesero al Governo la missione
di un Commissario govemativc e l'ottennero nella persona del Cons, di
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Stato Andrea Bezzola. In seguiito a lunghe trallalive con una commi ssione
dii 20 cittadini eleitti dalle Frazioni, ed accurato esame dclle cose l'ener-
gico Connmissiario1 riusci a conipilare il Rogol amenta finanziario che venne
sancito dall'Assemblea comunale il 7 marzo 1880, sebbene eontenesse delle
prestazioni piü onerose che non quanta le autoritä avevano aniteriormente
e senza risultato proposto. II niuovo Regolamento- compirende un modico
reddito delle proprietä coonunali, boschi (legname d'opera, calce, carbone,
stanghe da trasporlo, legna d'ardere) e pascoili (tassa pel bestiame terreno
terriero in alpe, nel piano e maggese); inoltre anche 1'imposta sulla sostanza
privaita e la tassa virile, ed e tutlora in vigore. — A quesite ultime delibe-
razioni io non potei prendere parte e trovandoini dn alloria occupato a
Stabio per il famigerato processo- e per la slima di espropriaziomi per la
costruzione della ferrata del Goltardo. Vorrei poter dire che LI nostro popolo
aoeettava il progetto Bezzola eon uina straordinania maggioranza dii 341 voti
conitro 27, perche avesse riconosciuto la veritä che se e ben nutrita e ben
trattata la mucca (il comune), dalla medesima mugnerä anche. il latte in
aibbondanza e che inveee se tu le lesini i] nutrimenito « e mandria e mian-
driano manderai in rovina ». No, il popolo si adattava ai pesii ed alle con-
tribuzioni che gli knponeva il progetto, per virtü autorevoli di chi l'aveva
proposto e nella convinziorae che se non l'avesse aiceettato, il Governo lo
avrebbe imposlo al comune. Egii sapeva ehe dietro il Commassario c'era in
altera un Govei no energko, che in merito ad eseeuzioni di leggi noin chie-
deva se non che quanta avrebbe poi potato imporre.

sfc & ^

L'Art. 27 della Costituzione federale del 1874 diede una nuova direzione
ed importanza all'azienda scolastica. Mentre prima era campletamiente ri-
messa ai Caintoni la cura della scuola, e nei Grigionii questa cura era la-
sciata anche nella facoltä delle frazioni confessionali, la nuova Costituzione
dichiara le scuole elementari oompito ded Cantoni e di esclusiva direzione
dello Stato, ed in esecuzione di essa la Costituzione cantonale 1880 dispone
che le scuole elementari sono compito dei comuni politici.

Le frazioni confessionali prevedendo che il nuovo1 ordine scoiastico sa-
rebbe loro presto o tardi imposto dalle aulorita cantonali, proeurarono di
premunirisi e di preparaxe le cose second o lo speciale loro private interesse;
interesse che gli uni trovavano neH'avviicinare le cose piü toste possibile
conforme alle disposizioni costituzionali, altri neH'inxpedire od almeno
render« illusoria la mente della legige, trincerandosi dietro il particolarismo
e mettendo innanzi pericoli confessionali, e simili.

(Continua).
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