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Una perlustrazione del generale Fontaneiii
in Mesolcina

FRANCESCO BERTOLIATTI

Francesco BertoUatti, dapprima docente — fece la Normale di Locarno dove ap-
prese il'amore alio studio dal teoilogo e fiilosofo Imiperatori — poi funziioinario postale.
si iintroduisse via via mell'tadagme storiica sfruttando d hrevi iPitagli di tenilcto che i
lavord d'ufftoio glli comsentivaino. I suoi priimi compomlimeiuti useiiroino di qua dd lä, in
giormalli e iriviste, sdino a che nel 1931 iinizio nella «Rlivdsta dele poste svdzzere»
(1932 N. 4 sg., 1933 N. 1) una «Storiia dellle rdlaz'iorai, plolstald attnaverso dl Gottairdo», che
ebbe il buon successo; nel 1935 (N. 1 e 2) fece seiguire la monografiia «Cbiasso
Tramisito, passato e presemte », e nidi 1938 (N. 4 sg.) «II Gram Sam Bernardo».

Diaoche perö egld, dopo 38 anei dii servdzio ha llaisciiato le Poste — col grado di
caipouffiicio, a Ghiiasso — e ha poituto dedicarsd ipiemiaimente alle irioerche d'anchivio.
le sue pubbfaazioni si susseguono com rdtmo sempire ipiu velooe. Ora il isuo rnoime
appare fra i pin assidud collaboratori dellle rivi'ste storiiche tiiaimesi, amohe dd a'ltre,
lombarde e piemiomitesi. II Bertoliiattd trova pure il tempo per darsi agli studi di
maggior respiro. Cosi 11" ammo sooirso ha pubbidicato «La rwoJiuzioine ticiinese del
1839, mella ipolitica interna e nella dipilomaz)i,a» (Cavailleri, Como 1939), um'opera
di lairgo sviloippo, debitamente dooumentata e ben ilustrata.

II 31 ottobre 1810 dal confine di Ponte Tresa irrompevano nel Ticino 4000 soldati,
an drappello di doganieri e una compagnia di gendarmi italici, muniti di artiglieria,
al comando del generale divisionario Fontaneiii. Un contingente di cavalleria e di
fanti s'avviava all'occupazione di Lugano; il grosso, a piccole tappe, da Agno si
dirigeva al Ceneri e a Bellinzona, donde venivano dislocati dei corpi di guardia nelle
principali localitd superiori. Una compagnia, giunta al confine verso San Vittore,
ti ovd la strada sbarrata; chiesto il passo, la sentinella rispose fermamente « di non
teuere ordine di lasciar passare forze armate donde venissero e che solo truppe
delle Leghe Grigie avrebbero varcato il confine ».

II distaccamento italico-napoleonico s'acquartierd a Lumino in attesa di ordini
superiori, intanto molfacqua poteva passare sotto al ponte della Moesa; purche si
trovasse una coperta, della paglia e delle pentole e qualcosa da cuocervi dentro,
tatto il mondo era paese per quell'accozzaglia di soldati d'ogni regione d'ltalia e di
Francia. II distaccamento — forte di 250 uomini — bivaccd per alcuni giorni sul
labbro del confine fra Lumino e Monticello e poi — dietro ordini del Comando >—

irrompette baldanzosamente sino a Mesocco. Perö la reazione del Governo di Coira
non si fece aspettare e fu energica perche il 29 dello stesso mese, dopo tre settimane
di soggiorno, le truppe fecero di nuovo fagotto per Bellinzona, dove ristettero in attesa
quasi tre anni per ritentare I'occupazione. L'episodio si allaccia un po' alia leggendaria
storia dei pifferi

II Governo del Cantone Ticino — sorpreso di tale ingiustificabile violazione del-
l'integritä e della sovranitä elvetica — non aveva potato reagire che platonicamente.
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Come il Vicere Eugenio Napoleone Beauharnais fosse stato indotto a tale violenza
verso il Ticino, in attesa di quella verso la Mesolcina e il Poschiavino, non e qui
ora il caso di dilungarci. Accenneremo solo alle causali, pretestate o reali, dirette
o indirette.

Dall'esame dei documenti inediti conservati dagli Archivt di Bellinzona e di
Milano, due pretesti principali e con eguali gravissime conseguenze, balzano subito
alia mente dello studioso:

1. il presunto contrabbando di merci inglesi — in rottura del blocco continentale
decretato da Napoleone contro l'Inghilterra e in forza di che — quasicche Grigioni
e Ticino fossero diventati di punto in bianco gli empori del contrabbando inglese e

— per farla all'lnghilterra — fosse permesso di attentare impunemente all'indipen-
denza della Rezia e del Ticino;

2. il preteso arruolamento dei coscritti e dei disertori italici in sostituzione di
altrettanti grigioni o tieinesi per le armate di Francia o in servizio capitolato per
OJlanda, lnghilterra o Spagna, nei quali Ultimi paesi i müiti erano piu generosamente
rctribuiti.

Ma facciamo un passo indietro per migliore intelligenza. In data 21 febbraio 1807
Vlncaricato d'Affari del Vicere d'ltalia, Venturi, scriveva da Berna al suo Ministro,
Conte Testi, a Milano che stava mettendosi in relazione con due magistrati, reti e
tieinesi, influenti «>coi quali si puö discorrere serLamerate e correttemente » alio scopo
di ostacolare e di rendere impossibile questo commercio di carne umana promettendo
un premio di 26 lire, oppure in cifra rotonda, di 20 franchi di Berna, o un luigi d'oro,
o quattro scudi di Francia a ogni agente del bargeUo che riuscisse ad arrestare un
coscritto o disertore italico. Che egli, Venturi, se ne farebbe garante, parendogli facile
a ottenere tale felice risultato qualora lo zelo delle guardie fosse convenientemente
stimulato con argomenti sonanti e tangibili; al postutto non esser difficile scorgere
un coscritto o un disertore, in giovani dal 20 ai 25 anni, forestieri della regione,
sprovvisti di passaporto regolare o giä scaduto e che non sapessero dare indicazioni
esatte sulla loro presenza e quindi indiziati ipso facto per Varresto e I'accompagna-
mento al confine. Del resto U Venturi non ignomva che nessun gendarme ticinese
o Landjäger grigione aveva la facoltd di alzar la mano su d'un presunto sospetto;
che occorreva un decreto, una legge, un ordine giudiziario. Onde la necessitd di
trattare coi magistrati.

/ documenti sono eloquenti: Caglioni, uomo probo e magistralo incorruttibile,
patriota sincero, pur non essendo una cima, ricevette si in due o tre casi — sporadici
— il compenso pattuito ch'egli verso regolarmente all'agente meritevole per un fermo
eseguito, senza tuttavia dimostrare grande premura alle domande di Venturi. Diverso
e il caso di Salis-Sils il quale rispose «... di non ipotor rispandere per iscritto! » 2)

la prudenza non essendo mai troppa e per quanto in Bregaglia il padrone fosse lui.
Tale risposta sibillina pud infatti interpretarsi in diversi modi.

Si fosse limitata la procedura nel Ticino alia bonarietd del presidente del
Piccolo Consiglio, Caglioni, giammai la questione dei coscritti e disertori si sarebbe
acuita al punto nevralgico che sboccd nell'occupazione 3). Cera ben altro sotto. E
qui dobbiamo toccare una piaga dolorosa, diventata gangrenosa dal 1798 e che tale
ulcera durerd sino al 1839. II germe infetto si chiamava Giobatta Quadri dei Vigotti
(Magliaso, Ticino), nolo in Giudea (cioe negli ambienti governativi di Milano) sotto
alia circonloeuzione «il nolo peirsoniaggio di Lugano », prima confidente e agente pro-

2) A. S. M. Elvatiica. Gart. 446. 3. IV 1807.
3) II Gaigl'iorai ia wme del P. C. inforimava il Govern» di Milano delle misure prese:

«persinlo i panrocd saranrao obbliigati a daniumiciaire A presuntS diisartoiri...» Piremi
special» fuirono piromessi ai denuncAantti... Effetto fu sicomrvolgiilmento universale ifma i
forestieri eihe soomiparvero per lia maggioir parte... Mialgirado ciö la colpa non e del
Tieinesi: coseriiittii tradotti al confine iitaliioo per esseire cloteeginiatt, o furono respirrti daji
vostri delegati dd Polizia italic!, pencihe dichiairavamsd mancaniti d'iistruzioni e d'autorla
a riceverld. Vedo o®ni giorno d'Ascona, mia Paitria, che i nostri gendarroi oompiono il
dovere....» Bellinzoea 4. I. 1807. A. S. M. P. E. c. 183.
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vocatore delta Cisalpina, poi delta Polizia italica e Mine, dopo aver cambiato la mar-
sina, passato al servizio del governo austro-lombardo 4).

« E' giä da gran tempo che il « noto persomaggio 0 » mi avvisava dei contrabbandi
e degli arruolamenti che facevansi cold, arrolandosi cold i nostri coscritti, facendoli
passare per Ticinesi....»

Entrato il Fontaneiii, Quadri aveva addirittura piantato la sua tenda al 0. G.
italico di Rivera-Bironico e di Ii dirigeva i suoi tentacoli ovunque e quindi anche in
Mesolcina, dove s'erano rifugiati il De Gasperis e il Corazza, del 3. Regg. il primo
e del 2. Regg. svizzero, il secondo, ad arruolare a maniche rimboccate disertori italici
pei detti reggimenti svizzeri 5).

II landamano elvetico Watteville fu profondamente colpito dall'irruzione italica
e Vudienza data al Venturi in proposito fu alquanto glaciale; questi era troppo fine
per non capire e da perfetto sornione cercd di eduleorare la pillola coll'avanzare I'i-
potesi che « il Minfetro Prima forse fu cffinisigfato da'lla piaga del contrabbaindo e che
Tordine era vernuto dall'alto, oome per il Vallese, per Eramcoforte, per SI Baltico».
(Dunque da Napoleone. ma Venturi non lo diceva). Watteville rimproverava acerba-
mente la durezza dimostrata dal generale Fontaneiii, il divieto da questi emanato
contro la convocazione del Gran Consiglio, di aver impedito la diffusione del proclama
del Governo ticinese al popolo, di aver caricato il Cantone di 4000 soldati di cui si
faceva volontieri a meno, delle esose e crudeli requisizioni, contrariamente a tutte le
promesse di rispettare la costituzione ticinese 6) e l'integritä nazionale. II landamano
aveva spinto la sua longanimitd fino a proibire alle gazzette elvetiche di annunciare
I'occupazione del Cantone e quando il Moniteur aveva pubblicato una corrispondenza
da Bellinzona, in cui si accennava alia situazione creata dall'invasione, il redattore
fa imprigionato per aver trasgredito a un ordine del landamano.

E il Venturi riferendo al Ministero di Milano la conversazione avuta, facendo
sfoggio delta sua sottile dialettica, soggiuageva: « Se le viste imperiali sono tali sui
baliaggi ticinesi e sulla Mesolcina, dovrebbero colpire anche la valle di Poschiavo
che si trova in identiche condizioni!...» « Sono curioso c'oime S. M. 1'Imperatore s5

libererä dal ginepraio im euS s'e messo grazie ai suo VicerS e dubito assaä che le
truppe italiche non sieoo mai piü per uscire da quel paese » Con cid voleva esso
suggerire di non dimenticare questo e quello e di tener duro, ora ci siete 7).

4) Soaduto e mom riieletto Gonsiglier di Stato, oel 1807, il Quadri, grazie a intrighi
fu nominate) Coimimissairio di Governo a Lugano; destitudlto anche da questo impiego,
aocusato di baratteriia, di sSmoniia e d'altro, mdise a repentaglio la sfcurezza del Gain-
tone, oornpromettendome fintegrliltä. Ill Cans. avv. A. Pellegrini, in data 21 I. 1810
scrivevia a Vineenzo Dalberti che «la pena la piü mite che si possa infliggere ad un
tale delitto e quella del «metalco» ossia del pubblico travaglio » (inediita). (Arch. Cant.
Bell. seat. 55/5 Bp. Dalberti di pross. pubblicaz.). Su'l G. B. Quadri e Consorti, cfr.
n. pubblioaz. amonitna, Corno 1938.

5) III Disp. diploinatiioo Venturi all M.o Testi, Berna 21 mlarzo 1810. A. S. M.
Blvetiea cart. 453 accerraa al Proimemoiria del Quadri.

6) Miimistro Aff. Esteri Testi a Venturi, Incaricato Affari, Beirnia, il 31 X. 1810:
«... II Governo Reale sii trova neilila necessitä di far oocupare i passi delle momtagne
dei Cantoni Svizzeri Italiani da una linea straordinaria di Dogana alll'effetto di por
termiine unia volta al contrabbando di merci inglesi che giiom.te s'introducono d'ol-
tr'alpi ineil Regno. II Governo si vede obbligato con dispiacere a questa misura todi-
spensiabile. Tale occupazione non atteotera in nulla alia vera Neutrafliita della Sviz-
zeia ma deve durare sino alia pace cola Gran Bretagna.... Nessun'alterazioine sara
fatta alia Costituzione, ne agli usi e costumanze dei paesi acoupati. Le truppe d'oc-
cupazione si liiimiterannio< uniicamiente a dmpedire il contrabbando delle merci inglesi.»
A. S. M. Pot. Estere, Svizzeri e Grigiond cart. 183.

Talle da camuniicazioine che -il Venturi doveva faire al Landamano elvetico: in pratioa,
l'armata d'oocupazione, che non osö eratrare nei Grigiond o fu fermiata da successive
istruzioni, usö del Ticino a suo beneplacito, da padroma.

7) A. S. M. Elvetiica, cart. 455, 28 XI. 1810.



579

Int es e Napoleone violare o alterare la Costituzione della Confederazione ch'egli
stesso aveva imposto col suo Atto di Mediaziorte? Tutto inclina a negare tale in-
tenzione, il fatto tu voluto e compiuto dai suoi consiglieri, tendenziosamente informati
da ehi aveva Interesse a pescare nel torbido e cid facendo pugnalava il proprio paese.

* * *

La relazione fra il Comando deüe trappe d' occupazione e le Autoritä ticinesi
etano assai tese. II contegno degli ufficiali e delle truppe era tutt'altro che disciplinato:
abusi c vessazioni inaudite risultano dai documenti dell'Archivio Cantonale 8) e

auando finalmeate — dopo quattro settimane — il Piccolo Consiglio ticinese degnö
ricevere in udienza il generale italico tu per presentargli le piü vivaci rimostranze e

per preannunciargli che non si sarebbe passata l'acqua lustrale su tutte le violenze
commesse.

Infatti qualche giorno dopo, Marcacci (di Locarno), Incaricato d'affari delia
Confederazione presso il Ministero di Milano, riceveva dallo Strigelü l'assicurazione che
« si itapartivamo al gen. Fontaneiii le opportune disposiziond a reprirnere le liamentate
irregolariitä, che lo stesso generale sarä chiamaito aU'oirdine di comdotta e di servizi©
che ill Coraamdo miliitaire e tenuto a far rispeftare, che sarä seriamente ammonito a

megli© comportarsi äin avvemiire e che non abbia maii a degenerate in abusl di potere
lesivo dei diritti e della giurisdizioee naturale delle autoriitä locali e legittiime del-
l'Blveziia. Le mdsure provvdsorie prese da nioii coll'occupazione del C. T. non debbono
degenerare all punto di riwseiire lesive per f iindipendenza del Gantone rnedesäimo e delle
sue Autoritä Costituzioniali, ne debbono väioliare le mlisure di libera ciroolazione 9).
Bnone parole e nulla piü finche al Quartier generale si prestava fede solo alle perfide
delazioni del cons. G. B. Quadri.

LA DISERZIONE IN MASSA DELLE TRUPPE D'OCCUPAZIONE.

Quando la nave sta per naufragare, i topi si salvano. Cosi ne sarebbe venuto
dopo tre anni di occupazione. Ma procediamo con 'ordine.

Dal Comando di Divisione d'occupazione giungeva a Milano e nel contenwo al
Piccolo Consiglio di Bellinzona un grido d'allarme, firmato dallo stesso FontanelH 10).

« Avendo il Gran Consiglio del C. Ticiino deaisloi il completarnento del contingente
volontari coH'iegaggio al prezzo di 16 lire oro per uorno, si e manöfestajta nelle nostre
tnippe italiche una diserzione straordäinaria. Gli uooiioi veragon© miundtd di passaoorti
falsi, allestt+i all nome di tiiclniesi dei camiurai foresi, e condotti via Mestollictaa a Hüninga
(Alsazia).... (era la solfa del Quadri!). Dei segraali convemzionali sono disposti sul
terreno, per richiarno; sassi armmucchiiati sotto ai quail si pone uno straccio e altri
oggetti a distanza, servono a guiiidare i disertori verso ill confine grigione vicinio ove
s'annidano glii agenti segreti.... Urge ecc. ecc.»

In altro dispaccio al Ministro Marescalchi, residente a Parigi, si descrive il panico
del Comando di trovarsi un bei mattino senza un soldato: «... all'iimpudentissimo
contrabbando s'aggiiumige ora la diserzione in massa delle nostre milizie, favoriita da

8) Siaimo dolentissimi di non oomdividere il giiudiizio esipresso da S. E. il Gen.
Vittorio Adaimi (« Tentativi d'annessione del C. Tiicino, Como 1922») di siollito oggettivo
e sereno, in merito al contegno di disoiplina dell'arin'ata del gen. Fontanielli. I
documenti dell'Arch. Gant. BeHSinzana (scat. 1666 e segg.) e persino quelli dello stesso
A. S. di Milano che certo sfuggtrono all'illustre scrittore nrilitare, sono categori-ci in
proposiito alle violenze commesse contro il Diiritto delle Genfci, comtro il diritto costi-
tuziomale e privato.

9) A. S. M. Elvetica cart. 456, 17 VII 1811.
10) A. S. M. Eiv. cart. 458 e Arch. Gant. scat. cit. 1666 e segg.
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emissari con «fondati sospetti» (se erano fondati, non emtio piü sospeiti!) di collu-
sione dalle AutorMä locaili, le quali subornamo i militi .irbaMci » 41).

A Bellinzom e a Berna il dispaccio ebbe an successo d'ilaritä: «Stä a vedere
che «ra toooherä ail nostra bargello e ai contingent! cantonali a custodire i soldati
dell'armata d'oceupaziome e a iimpedime la diserziome iin miassa. Malgrado ffl condone
posto lungo il confine mesoloimese gl'italici soivolamo fwori ooinie amgudlle. Amzi pre-
oisaimerrte le semtimeie di sarvizio sul labbro del confine — appena i graduati harnno

girato li taochi — sioino i priimi a salvairsii dalle parti di S. Vittore. Tale fatto dimostra
l'incapacitä del Fontamelli a mantenere la discipliina neil suo compo e imdubbiamen/te
se contiinua di questo passo la truppa d'oceupaziome sarebbesi ridotta alio Stato
Maggiore e ai suoi Comsiglieri imteressati.... » Ecco quanto scriveva un consigliere
che In sapeva alia lunga in un rapporto al Governo tieinese 12).

La cosa non era perö cosi semplice ne da prendersi alia leggera. II Governo
vicereale di Milano sobillava l'Imperatore e minacciava rappresaglie mentre il Governo
elvetico usava di molta diplomazia. Marcacci veniva incaricato di dimostrare, cifre
alia mano, che tutta I'impalcatura delle delazioni era falsa: smentiva che la nostra
camera di reclulamento avesse ammesso individui la cui cittadinanza tieinese e svizzera
non fosse provata da testimonianze dei Comuni e dei Giudici di Pace locali. II divieto
e le pene a chi trasgredisse il decreto cantonale erano contemplati nell'affisso del 22
agosto 1811. Che del resto, nell'anno in corso, solo 7 individui. tatti autentici ticinesi
erano stati reclutati « nel contingente tieinese» 13). Era uno schiaffo all'incorreggibile
spione, ma le ultime parole non escludevano che gl'itaüci fossero arruolati fra i gri-
groni o fra i contingenti d'altri cantoni o in armate olandesi-ibero-britanniche.

Erattanto figura una lettera confidenziale da Coira, scritta apparentemente da un
magistrato grigione non identificato, che descrive le decisioni della Dieta segreta e
delle istruzioni e dei rapporti delle missioni mandate a Parigi per gli affari del Cantone
Ticino. Si sarebbe anche esaminata l'opportunitä di negare a Napoleone I'arruolamento
richiesto di 7000 svizzeri. mentre nel Ticino stavano 7000 suoi sudditi italici in ozio,
aumentati ancora dopo Vinvio della mjssione di protesta a Parigi 14).

L'anno 1811 s'avvia alia fine, ognuno pestando i piedi. Ma nella corrispondenza
del Venturi si fa strada la sensazione di essere nel torto: si legge che la coscienza
comincia a sussurrare, il rimorso fa I'effetto di un dolorino molesto che vi perseguita
incessantemente e vi preoccupa; per allontanare il pericolo si ricorre agli stupefa-
centi, ai pretesti per giustificare lo scopo dell'azione. E se di pretesti non ce ne sono,
si creano di sana pianta, purche si faccia tacere la voce della coscienza. La Storia
contemporanea e piena di tali esempi: Austria, Sudeti, Cechi. Polonia, e I'osso duro
della Fitdandia.

In Val Monastero si sono rifugiati una turba di disertori? Subito una nota al
Landamano elvetico, il quale esorta i Grigioni a voler fare evacuate simile genta. Ri-
sulterä poi che la turba era composta di due o tre taglialegna in immigrazione tem-
poranea. Furono cdlontanati dal confine e Venturi dovrä dichiarare che il Grigioni
s'era meritata la gratitudine del Regno Italico, per le prove fornite.

Intanto la Confederazione stipula una nuova Capitolazione militate colTImpero
francese. Questo s'impegna a mantenere i 12 mila svizzeri al suo servizio. Inoltre la
Svizzera recluta 2000 coscritti in tempo di pace e 3000 in tempo di guerra all'amw,
cioe per guerre in territori italiani, francesi o germanici, in modo di mantenere co-
stante I'effettivo di dodici mila uomini in campo. La Francia pagherd franchi 130 per
uomo arruolato.

«.... Con questa Convenzione gli Svizzeri — commenta il Venturi — contano
di essersi assicurata la liberazione del Ticino dalle nostre truppe.... Ma oi sono i beni
religiosi di propriefä oomaisca siiti me! oamtone Ticimo, e ci sono i betii dei Grigioni

n) A. S. M. Blv. cart. 458, 28 agosto 1811.
12) Arch. Cant. — Scait. 1666 e segg.
1S) A. S. M. cart. 458 Elvet. 21 IX. 1811.
14) A. S. M. cart. 456 Elvet. 29 VIII. 1811.
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in Valtetliraa.... Se oonitinuiarno a discutere, la diisputa poträ continware per arani
Noi abbiamo truppe nel Ticiino e abbiamo berri di corporazioni e di privarbi ölvetioi ne!
Regno... ima eonvrene esser disposti a eseguire riooaimeramenito se noi 1'aninnnziia-
mo...» 15)

ULTIMATUM IN VISTA AI GRIGIONI.

Venturi accenna a «coimbinaire i nostro ultimatum con chi occoirre». II passo
dtve partire — a quel che pare — dall'Imperatore perche lo sigrtifichi al Landamatio
elvetico. «II Cantone Grigioni iron vuol niettere in libertä i ooscritti e disertori italici
arruodati nel suo comtingente? Ebbene se il Grigioni trovasi in quasi anarchia di
Governo, se la Confederazione non sa rimediare ai disordini che si compiono a nostro
detnimenito in terriitonio grigione, nion trovi poi strano che se ne inform! Napoleone.
Che veggano quali fatal! conseguenze per la Sviizzera se S. M. si sdegna seriamente».
E Venturi chiede approvazione di quanto precede, perö senz'aoceuoaire a questa sua
riservata 16). La voce della coscienza si faceva sempre piü molesta.

Ma la faccenda dell'ultimatum si rivela un buco in acqua: anzi attira al Venturi
ana mortificazione perche da Parigi s'incarica I'ambasciatore francese Talleyrand di
po.rlame al Landamano elvetico e Venturi per salvare Vapparenza, chiede I'autoriz-
zazione di fare una capatina in Grigioni, per duplice scopo. Trappo tardi: Coira ha
gid smentito tutto: son tutte calunnie inventate per mettere male la Svizzera nell'animo
di Napoleone. E allora Venturi fa come la seppia: quando vuol scappare intorbida le
acque: « Gli Svizzeri fanno cosi: quando i nostri ooscritti si riifugiano e si nasaotndooo
da loro, i Gantoni cominoiano a negare che i ooscritti esostiuo sul loro territordo;
quando Iii si scopre, li fanno sciolmpairire per non essere obbKgaiti a consegnarlii. Al-
l'avvenire sarä neoessario dare una volta tanito la prova irrefragabile di quel che
avanziamo. Altrimenti e megilio taoere » 17).

E per coprire la sua ritirata, Venturi assicura che Salis-Marschlins, imparentato
col Talleyrand, usa della costui influenza, per ricuperare i suoi beni in Valtellina,
essendo detta famiglia pressoche in rovina.

Intanto nel Ticino, i doganieri italici continuavano imperterriti a frtigare e a
imbastire sospetti di contrabbandi. Dai loro rapporti sembrava che il Ticino fosse —
anche dopo due arm di occupazione — il centra del contrabbando di coloniali, mussole
e altre merci inglesi. Onde il Governo mcaricava Marcacci di smentire a Milano
Vesistenza di qualsiasi contrabbando.

«.... tLe guardie di fiinianza italtahe periustrano e parquiisiscono finanioo i domiioili
priviati e non trovano maii nulla

«.... Che ill Miniistero Italico ind ich® dunque una buoma voita dove si trovano
tali deposit! di contrabbando oh'esso asserisoe e oiitii fatti eomareti....» 18).

II Ministro Prina fa perö osservare come gli risulti che dal Grigione il sale e la
polvere da fuoco rigurgitino per contrabbando di nuovo in Italia...»

A che Marcacci di nuovo replicava essere compito della Finanza del Regno (e

non della Svizzera) I'impedire al confine grigione-italico la riesportazione del sale,
la cui differenza di prezzo facilitava U contrabbando.

15) A. S. M. Blvet. cart. 459. 27 XI. 1811.
16) A. S. M. Elvet cart. 459. 31 III. 1812.

il) A. S. M. Elvet. cart. 459. 7 VII. 1812.
I®) A. S. M. Elvet. cart. 459. 16 IV. 1812.
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MATURANO LE NESPOLE....

Gli eventi maturavano. Quando la presenza del Venturi a Berna divenne piü
che mai necessaria per il Regno, un principio di apoplessia l'obbligd a confinarsi in
un riposo assoluto.

AI suo successore, barone Tassoni, furono impartite istruzioni tali che — par-
landosi dei 19 Cantoni — egli non dovesse mai discorrere ne della Rezia ne del
Ticino; chiamatovi da qualehe troppo chiara insinuazione o da circostanza particolare,
si disimpegnasse protestando.... di non aver istruzioni. La sua tattica dovesse consistere
nello statu quo attuale 19), insomma facesse il tonto.

Faeile a prescriversi, difficile a mantenersi e toccava proprio ai coscritti italici
a mettere i bastoni nelle ruote del nuovo Incaricato d'affari.

I fuggiaschi piü che mai affluivano in Mesoleina: ai primi di luglio 1813 se ne
annunciavano avvistati sopra Lostaüo addirittura una settantina; altri forti gruppi,
saliti chi dal passo della Forcola, chi da Gravedona, erano discesi, i primi a Soazza,
gli altri a Roveredo. Era un fuggi fuggi generale di giovani provenienti dal Comasco.
dalla Valtellina, dal Bergamasco e persino dal Bresciano. I reclutatori facevano af-
fari d'oro.

Gli elenchi stessi dell'armata d'occupazione del Ticino — distesa in un sottile
xelario a sbarrare le valli della Moesa e del Ticino superiore — registravano 50-109
disertori al mese, la maggior parte atesini, comaschi e persino francesi del Lozere:
cenciosi, affamati, indisciplinati, davano il triste spettacolo di un'armata in isfacelo.
Restava al suo posto chi — storpio, malato o invalido — non poteva aspirare a un
ingaggio straniero. Solo gli Ospedali ticinesi erano pieni di ospiti poco vogliosi di
sgombrare e che prendevano il posto dei rrwlati indigeni che avevano diritto al ri-
tovero 20).

La sorveglianza — anche auella politico — era devoluta, stdla linea della Moesa,
pressoche alia guardie di finanza, ma il servizio era in tal modo disimpegnato, che
con pochi soldi, ogni agente di servizio, chiudeva gli occhi....

L'impressionante sauagliamento dei militi in momento cost grave (la campagna di
Germania e la battaglia di Lipsia erano imminenti) allarmö il generale Fontaneiii:
bisognava correre ai ripari.

In quäl modo furono esperiti i primi passi e da chi — da parte grigione — fosse
data l'autorizzazione, sfugge alia nostra conoscenza, ancorche la condotta del landa-'
mano di Mesocco non sembri troppo chiara. Fatto sta che la perlustrazione fu con-
certata per il 25 luglio 1913. Officialmente, al sopraluogo dovevano assistere solo
Rinaldi, sottoispettore di Dogana (l'eroe dei fatti di Ascona Ticino) e il brigadiere
di R. Finanza Gherardi. Inoltre sembrano presenti alcuni alti ufficiali in veste di
viaggiatori a diporto, ma che nella scena rappresenteranno — e si capisce — la
parte dei personaggi muti, delle comparse, fra cui l'lntendente generale Imperatori
e i gen. Polfranceschi e Ballabio.

Ad assicurare il miglior saccesso dell'operazione s'era combinato — da parte
italica — di farsi precedere da un gruppo d'agenti in civile, muniti di passaporti,
fittizi che Ii qualificavano, chi per negoziante, chi per giocoliere o acrobati, accom-
pagnati da una donna che doveva fare le veci di un'astrologa e dicesse la buona
Ventura ai gonzi. La compagnia aveva il compito di origliare dappertutto, salendo

a Mesocco, perche nulla tradiva meglio un disertore che il suo accento. Domenica 25

luglio dovevano darsi appuntamento sul sagrato della Chiesa Parrocchiale di Mesocco

prima della messa e cold giunti, aprissero bene occhi e orecchie sui fedeli convenuti
al servizio religioso. Appena la Messa volgesse al termine, uscissero come per attirare
il pubblico ai loro giuochi, ma si disponessero a ventaglio sul sagrato in modo da

19) A. S. M. Elv. cart. 463, 17 VII. 1813.
20) Auch. Gant. C. T. scat. 1666 e segg.
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precludere la fuga a ehi la tentasse alia vista del landjäger grigioni, e ai quail,
gli agenti italici dovevano prestar man forte senza averne Varia, come per caso.
E infatti l'operazione s'era svolta secondo il programma, perd i pesciolini caduti nella
rete, furono solo tre malcapitati, rei detentori di passaporti scaduti e che si erano
cullati nella piena sicurezza. Essi furono arrestati, condotti a Lumino e cold con-
segnati alia forza italica d'occupazione.

Ritenendosi beffato, il Rinaldi prima di abbandonare il campo, si credette in
diritto di protestare presso il landamano di Mesocco per il magro successo dell'ope-
razione: ardi persino di accusare le autoritd locali di polizia di favoreggiamento
degli altri indiziati, i quali — secondo lui — furono avvisati tempestivamente e auindi
non intervennero a compiere le solite devozioni al servizio divino.

Anche l'Imperatori, che aveva preparato tutta la messinscena e s'era ripromesso
una pesca miracolosa, per salvaguardare il suo prestigio, giocartdo d'audacia, espri-
meva il suo malumore al governo grigione per la poca efficacia del prima tentativo.
Poi vantandosi dell'autorizzazione del landamano di Mesocco perche una forza italica
maggiore, piü numerosa e agguerrita, penetrasse in Mesolcina per una nuova perlu-
strazione, prospettava il miglior successo che l'avrebbe coronata se concepita ed
eseguita nel massimo segreto. L'Imperatori assicurava solennemente che le forze
italiche avrebbero poi evacuato la Mesolcina appena compiuta la commissione e sa-
rebbero rientrate nel Ticino. Gli si desse dunque carta bianca per I'organizzazione
dell'operazione ambita.

Insomma se n'incaricava lui; il Landamano di Mesocco poteva restore all'oscuro
della data, dell'ora e del come.

Mentre la petulante epistola dell'lmperatori viaggiava per Coira, lo stesso non
perdeva tempo. S'era intrattenuto per il medesimo scopo col landamano di Roveredo
(Nisoli) il quale ne riferiva al P. C. dicendo «di avere iirifartti aderito a un abboooa-
rnento coil'Imperator! per concertare il modus contenendi dacche prevede difricoltä
insormomtabili e per tknore d'espoirsi e per sospetto non venghi corrisposto il dovuto
premiol! »

Caratteristica I'ultima riserva del Nisoli che faceva della questione del premio il
maggiore ostacolo, decisivo per lui, in quanto la povertä di fondi della Finanza italica
era un fatto notorio.

II P. C. del Cantone Grigioni non ci sentiva da quell'orecchio e, — disdegnando
entrare in relazione epistolare coll'lmperatori — incaricava Marcacci di protestare
energicamente contro V ingerenza dell' Intendente generale della Finanza, presso il
Ministero competente a Milano:

«.... Questo conitegno degild Uffiiicdaili della Finanza Italica i quaili non hanno verun
rapporto colle indagM sui esoscritti, non ha fondamento e si pud presumere un'astuzia
sotto il pretesto d'una permissione del Landamano di Mesocco. Inoltre e piena con-
fraddizione il vodere passare arimata marao per quadche altro scopo questi coefini,
looche questo Governo non vuode ne puö permettere. II Landamano di Mesocco non ha
ne per iscritto ne verbatmenite dato penmesso di trapassare i coufimi e quando 1'avesse

pemraesso, non era a cid automizzato e che questo Governo non puö ne deve permettere
tale viodenza.

«.... Siiocome il signor Marcacci oapirä bene di somona importanza il dovere sven-
tare a tempo gl'tatrighi pericolosi adilo scopo di vdolenza e viodiazione meditata, ce ne
manderä subito awiiso per espresso a Bedddnzona »

Goira 18 agosto 1813 (firm.) Sprecher von Bernegg. Vredow.

Marcacci non tardava un minuto a chiedere udienza. II Ministro Testi gli rispon-
deva poi coll'insinuare ehe i timori concepiti di violazione territoriale del C. Grigioni
mancavano di fondamento, anzi una cotale e siffatta apprensione reta, eccita sorpresa
nel Ministero Reale, come alieno dal dare motivo in qualsiasi modo. Lasciava poi
intravvedere la sconfessione dell'lmperatori per il suo gesto inconsulto. «La costui
condotta verrebbe esarniraata perche nel ristrettissimo ruolo o circolo delle sue fun-
ziipmii non glli era eoneesso 'ill dare note ne di esercitare de piü dedicate e difficiidi
funzioni con un altro Cantone della Confederazione, la cui situazione politica non e
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assogettata ad alcuno dei vineoli cui e soggeito il Cantone Ticino; l'lmiperatori dovendo
atteradere umcameHte ail'Interesse alle viste della Fimanza Italioa » 21).

«II Mimistero si daira la premura di riehiaimare all'ordiine quegld fra i suoi agenti
che avessero potato incompeteiitemenite e apertaimeete o per raalinteso risvegliaire
i suddetti timers. »

La nota del Conte Testi e istruttiva a parecchi punti di vista: ma specialmente
balza all'occhio, da un lato il timore di offuscare Grigioni, in un momento cosi
critico; dall'altra, la disinvoltura colla quale si trattava il Ticino. Inoltre, si scon-
fessavano gli agenti — anche trattandosi di un alto funzionario quale ITmperatori —
perche la ciambella non era riuscita col buco.

Grigioni non si limitd a informarne Marcacci, ma per il tramite del Landamano
elvetico edusse il Vicere Principe Eugenio di Beauharnais, il quale rimase assai in-
dispettito per il carteggio tenuto dall'Imperatori coi landamani di Mesocco e di Ro-
veredo. Lo scopo e Vatto dell'Intendente erano troppo delicati e palesemente vessatori
per entrare nella sfera delle funzioni di questi, ristrette al solo Ticino. II Ministro
Testi praponeva quindi al Vicere di fare intendere al famigerato Ministro Prina —
di poi lapidato a furore di popolo alcuni mesi dopo — la necessitä di conciliare —
specialmente durante la guerra in corso — i dovuti riguardi nei rapporti coi Grigioni,
i quali coprivano Tola sinistra vicereale. Essere indispensabile che non solo gli agenti
della Finanza italica nel Ticino si astengano da qualunque passo che possa allarmare
il limitrofo Cantone Reto e per le Stesse ragioni dovesse tenere eguale condotta anche
il Comandante della Gendarmeria Gl. Maiocchi (o Mainoni?) il quale pure da principle)
s'ena permesso di fare la stessa iinquiietamte mossa deH'Intendente generale Imperatori,
del che non si manchi di prevenire il generale Polfranceschi per sua norma ».

II 30 d'agosto dal gran quartiere generale di Villach, il Vicere Eugenio Napoleone
ordinava al Prina perche impartisse all'Imperatori la meritata lezione e gli facesse
cessare ogni corrispondenza coi Landamani grigioni, a togliere ogni pericolo di fornire
pretesti di reclaim, al Governo Elvetico. La Confederazione assumeva in quel momento
un'importanza capitale sullo scacchiere europeo: i cannoni tuonavano a Lipsia contro
Napoleone ma dai campanili del Ticino si davano i primi rintocchi per suonare a
distesa la liberazione del Cantone.

Mors tua vita mea.

21) A. S. M. Blvetica, cart. 467. 23 VIII, 1813.
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