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LUIGI FESTORAZZI

Libelli politici anti-Salis in Chiavenna
fine '700

L'atmosfera politica degili Ultimi de-
cenni del 1700 si era notevolmente
surriscaldata anche in Valtellina e
Valchiavenna, che continuavano a far
parte come baliaggi, cioe territori
sudditi, deilo Stato deile Tre Leghe.
Le idee iiluministiche, diffuse ovun-
que in Europa dalla Rivoluzione fran-
cese, non potevano non rimettere in
discussione lo status deile popolazio-
ni suddite, soprattutto quando i prin-
cipi di Libertä, Eguaglianza e Fratel-
lanza andavano conquistando dapper-
tutto adesione sempre piCi generale.
Di particolare interesse appare la dif-
fusione di scritti (pamphlets) a stam-
pa o a mano, che sostenevano le nuo-
ve posizioni, accanto ad altri, che in-
vece difendevano le vecchie, scritti la
cui presenza vivacizzö in quegli anni
non solo la politica, ma anche la cul-
tura della Rezia del di qua e del di lä
deile Alpi, senza che tuttavia fossero
capaci di determinare un deciso mo-
vimento, atto a risolvere i secolari
problemi dello Stato retico.
Un paio di tali scritti mi e capitato di
leggere e di trascrivere da un grosso
volume manoscritto, intitolato « Libro
sentenciis 1643», che mi fu dato in
visione dal compianto prof. Serafino
Corbetta, fondatore del Museo Para-
diso di Chiavenna, nell'ormai lontano
1959.
Analogo, ma non eguale, il titolo di
essi. Infatti l'uno e IL BUON GRIGIO-

NE A SUOI CARI E FEDELI CONFE-
DERATI, mentre l'altro IL BON GRI-
GIONE AI SUOI CARI E STIMATI PA-
TRIOTTI.
Come si e giä rilevato, essi risalgono
agli Ultimi decenni del 1700, in quan-
to affrontano problematiche e pole-
miche, accese proprio in quegli anni.
L'ambiente di provenienza e certamen-
te grigione. Giova perö fare notare che
la posizione politica dei Grigioni non
era unitaria, ma al contrario scissa a
seconda degli interessi difesi. Cos! al
partito legato alle famiglie Salis se ne
contrapponevano altri, fra cui quello
che reclamava la stretta osservanza
del Capitolato di Milano del 1639. Esso
sostanzialmente concordava con le
posizioni sostenute dalla nobiltä e bor-
ghesia valtellinesi e valchiavennasche,
seriamente danneggiate dagli abusi
eompiuti dai Salis.
Mi soffermero ora sul primo dei due
memoriali, riportando le argomentazio-
ni piii significative. Si tratta di testimo-
nianze storiche di grande interesse ed
importanza per capire I'intrecciarsi e
lo scontrarsi delle idee e degli egoismi
sia dei dominanti che dei sudditi, uniti
troppo spesso da ragioni contingenti
ed effimere ed incapaci di intuire la
nuova dire^ione, che la storia indi-
cava.

Adattando dunque il mio discorso alle
presenti circostanze de nostri interessi,
dice I'anonimo autore dopo una breve in-
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troduzione generale, di non altro impren-
do a parlarvi che delle cose nostre relative

al suddito Paese della Valtellina e dei
due Contadi, per cui riguardo potrebbe un
di emergere atto alcuno, il quale turbasse
la nostra pace, se non ci rendiamo nelle
presentanee (sic) nostre deliberazioni ben
accord ad opportunamente prevenirlo.»

Con una sintetica pennellata I'autore
prosegue ricordando la plebiscitaria
ed entusiastica adesione di Valtelline-
si, Bormini e Chiavennaschi ai Grigio-
ni ed all'unitä politica con essi, a se-
guito della loro calata del 1512.

« L'anno 1512 tu I'epoca e felice e glorio-
sa in cui unite le nostre insegne per le vie
di Poschiavo, Bormio e Chiavenna pene-
trorno (sic) vittoriosamente nella Valtellina,

e con I'aiuto di que' medesimi Popoli
in tre giorni di la ne slogiorno le armi
francesi, le quali sin daii'anno 1499 la oc-
cupavano.»

Questo idillico inizio purtroppo non
doveva durare. Certo le responsabilitä
maggiori del deteriorarsi dei rapporti
sono da ricercarsi nel mancato rispet-
to da parte dei Grigioni dominanti de-
gli articoli di Jante, che garantivano
sostanzialmente la eguaglianza di di-
ritti e doveri ai Valtellinesi e Chiavennaschi

nei confronti dei Grigioni. Da
qui diciannove anni di disordini, di
turbolenze, di dispendi, a cui si pose ter-
mine solo nel 1639 con il Capitolato di
Milano. L' art. 33 di esso vietava e-
spressamente la residenza nei territori
sudditi di famiglie di confessione pro-
testante
« eccetto che alii giudici durante il tempo
della giudicatura... ed eccettuati anche
coloro che possiedono beni nella Valle e
due Contadi, ai quali si fa lecito abitarvi
per tre mesi all'anno interpolatamente per
raccogliere le sue entrate e riscuotere i
suoi fitti, con che tanto i giudici quanto
gli altri non tengano ministro (cioe pasto-
re riformato) ne abbiano esercizio della
loro religione.»

Pare ovvio pensare che, un secolo do-
po la sua accettazione, questo articolo
potesse essere considerato superato
dai tempi e dalle coscienze. II principle

della tolleranza religiosa si era or-
mai definitivamente imposto anche ne-
gli Stati piii rigorosamente confessio-
nali, come I'lmpero d'Austria.
Tuttavia la sua attualitä e validita in
Valtellina e Contadi erano legate al
sottinteso politico. Esso vietava infatti
che si cristalizzassero situazioni di fa-
vore (esenzioni fiscali, non rispetto
delle norme degli statuti locali da parte

dei Grigioni dominanti a danno dei
sudditi. Chi non ha diritto di domici-
lio, non pud essere titolare di valide
iniziative economiche).
Per questo il partito dei Salis si diede
da fare con impegno pluridecennale
per superare I'art. 33. In particolare,
in occasione della riconferma del
Capitolato in seguito al passaggio del
ducato di Milano dalla corona di Spa-
gna a quella d'Austria (1726 ed ancora
poi nel 1762), si introdusse un articolo
segreto, che consentiva ai Grigioni
protestanti, giä residenti nei baliaggi,
di continuare ad abitarvi. Naturalmen-
te lo schieramento dei Valtellinesi e
Valchiavennaschi contro tale articolo
segreto fu compatto. Esso non fu mai
ne accettato ne riconosciuto.

Ecco quanto si legge nell' anonimo
scritto:

« Non hanno i Salici difficoltä nb ribrezzo
d'usare indipendentemente, a loro capric-
cio, il nome sovrano della nostra Repub-
blica. Basta per ogni prova il fresco esem-
pio dell'articolo secreto senza nostra ve-
runa partecipazione stipulato in Milano.
Dalla licenza de Salici alterati vengono
francamente i pubblici protocolli e persino
nei pubblici gran Congressi ardiscono i
Salici falsificare i voti dei propri Comuni,
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se quelli non sono pienamente conformi
alle loro particolari premure...
In fino a quando abuseranno costoro delta
nostra cieca indolenza; in fino a quando
sarä tanta fellonia sofferta, tanta temeritä
impunita, ma piü ancora s'avanza la pre-
sunzione salicea. Non questo o quel Co-
mune soltanto, ma la Repubblica tutta si
vole, che si soggettin al loro grado le
proprie determinazionl. Quindi e che I'ul-
tima Deputazione dei nostri lodevoli Co-
muni al Regio Ministro di Milano fu pres-
soche tutta salicea, quantunque gli stessi
Comuni maggiormente inclinassero a piü
altre famiglie, e particolarmente agli
Sprecher... ».

Quanto fosse potente ed intrigante la
famiglia Salis, da cui erano venuti ben
dodici individui nel solo secolo XVIII
a ricoprire la carica di commissario di
Chiavenna e che era quivi presente
con ben sette schiatte nel 1763, emerge

in modo chiaro dal seguente passo
del manoscritto:

«Sono purtroppo i Salici ormai il tutto
della nostra Repubblica. In un Salici a di-
spetto della sorte con artificio abbastanza
noto si perpetua la presidenza della Lega
Caddea; in un Salici e stabilito I'appalto
de' pubblici Dazi; I'Archivio pubblico sta
in mano d'un Salici, e un Salici libera-
mente maneggia il pubblico Erario. Ed oh
se questo potesse pur una volta parlare,
quanti detestabili arcani si svelerebbero
a piacere e profitto de Salici. Le tariffe si
cangiano, gli editti si formano, si introdu-
cono, si innalzano, si abbassano le mo-
nete. Le fabbriche di tela, di fazzoletti, di
stoffa, di carta, erette sotto il nome altrui,
ognuno sa di chi siano in sostanza. E
piaccia pur a Dio ch'io menta, ma i cot-
toni, che si fanno filare in oggi, saranno
un di le funi, che in dura servitü ci terran-
no miseramente allacciati, e su i fogli di
quella cartiera, che ora fa tanto strillare I
nostri sudditi scritta sarä tra poco la fatal
nostra sentenza.»

Avviandosi verso la conclusione, lo
scritto richiama i diversi progetti di si-
stemazione definitiva dei baliaggi, af-

facciatisi durante gli anni dei torbidi
di Valtellina, seguiti al Sacro Macello
(1620-39). Si era pensato alia creazio-
ne di un principato, da offrire al fra-
tello del pontefice Gregorio XV. Si era
perö pure affacciata I'ipotesi di creare
una q,uarta Lega, da unire in federa-
zione alle esistenti Tre Leghe, ed infi-
ne di erigere un nuovo Cantone elve-
tico. Tutti erano perö falliti. I baliaggi
erano rimasti tali con tutti i loro gravi
problemi, che anzi si erano andati a-
cutizzando sempre piü.
AI termine lo scritto sintetizza tutti i

pericoli, che si celano dietro la mas-
siccia presenza della famiglia Salis so-
prattutto nel Contado di Chiavenna.

«Dappoiche si e stabilita in Chiavenna,
vediamo e proviamo noi medesimi quanto
dispotismo essa vi eserciti. I nostri Rap-
presentanti e Magistrati vi risiedono schia-
vi de' loro arbitri, poiche o da lor ricever
debbono la legge di operare o da loro
soffrire vessazioni e molestie nei Sindica-
ti delle Diete e ne' Comuni.»
«Chiavenna perö e ristretta ne lascia
campo al dominio di maggiormente spie-
garsi, massimamente che non e permes-
sa, ma sol tollerata, anzi usurpata sinora
la loro abitazione in quel paese.»
«Stabilito che loro avranno con pubblica
nostra autoritä la residenza in Morbegno,
in Tirano, in Sondrio, in Teglio e in Trao-
na, se tale e tanta e la low autoritä
presente, in si angusto distretto limitata, quale

sarä poi in cosi ampio e vasto Paese?»

L'irrisolta questione della prepotenza
salicea, cosi come gli ingiustificati ri-
tardi nel condurre le trattative con i

rappresentanti di Valtellina e Contadi,
sia a Coira che a Milano, determinaro-
no un crescente peggioramento della
situazione politica nei baliaggi. Ogni
senso di solidarietä retica andö scom-
parendo. Sicche inevitabile divenne la
scissione dall'antico Stato delle Tre
Leghe (1797), confermata per le Stesse

ragioni successivamente nel Con-
gresso di Vienna (1814-15).
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