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

di TOMMASO LARDELLI

(Continuazione veli numero precedentej

Sino a tanto che Brusio faceva parte delta Giurisdizione di Poschiavo
nelle cose politiche e di giustizia penale, Brusio eleggeva e mandava al
Magistrate giuridisdiziomale (la c»ui duralta »d'officio era di un ainno) due
consiglieri i quali insieme ai dieci consiglieri di Poschiavo» formavano l'au-
toritä superiore de»lla giurisdizone; in casi di grave imporlanza vi concor-
reva ainche la Giunta composta di 30 membri di Poschiavo e di 5 di Brusio
elelti per 6 anni d'officio. Ogni consiglieire si di Magistrate» che di Giunta
eleggeva il proprio suppileinite. Se uin consigliere era eletitoi a Podeste s»u-

bentrava nel suo posto di ootmsiigLiere il isuo supplente; nan erano amime»u
a consiglieri del Magistrate che tre novizi. Al Magistrato dei dodici com-
peteva la nomina del Podestä, del Cancelliere (che »doveva essere notero)
e dei Deputati al Gran Consiglio, il tut to con oisisoivanza del riparto pon-
fessionale. II Podestä era presidente del Magistrato, ed in pari tempo da
solo col suo Cancelliere giudice civile di prima istanza in tutte le cause
senza distinzione di valore; eiglii faceva da giudice di pace, da officio tutorio,
di bassa polizia e di esacuzione. Era il preiore romano. Nelle cause miag-
giori c'era appellazione in secoinda istanza al Tribunale d'appello locale ed
in terza istanza al Tribunale cantonale. Ai Magistrato con la Giunta spet-
tava l'esame dei progetti ed oirdinazioni cantonal i ed il voto definitivo del la
Giurisdizione in Gantcne; i oambianienti della Costiluzione cantonalle di -

pendevano dalla votazione in Aringo. Nessuna proposta poteva esiser fatta
all'Aringo, se prima non era stata disciussa ed approvata da Magistrate e
Giunta. Per i preliminari in cause civili e criminali il Podestä si eilegjgeva
un Tenente in Bruisio, al cui fine alia prima Domcniea del »suo» officio coin
solennitä ed a cavalilo si portava a Brusio accompagnato da»l Ganicellliere
e due Fanti (che soienizzavano la cava»lcata con sparo di pisto»le) e da al-
cuni corasi»g»lie»ri e dignitairi, a fare la nomina e la .giuramentazione in piub-
blica piazza, d»ove venivano preletti i principali statuti e davaSrti a quesla
comitiva officiate il popolo di Brusio prc»mett»eva fedeltä e sotmtmissiome.
A questo atto solenne seguiva un laute pranzo in Brusio» a spese del
Podestä. « O heati i tempi vecchi! ». L'ultima soilenmite avvenne nieil 1850 ed

oggi ancora mi corre l'acquolina in bocca.... cioe »pel pranizo.
In « economico»» i due comuni disponevano da se autonoimamente; i

Consoli erano i capi deU'econoimia si nell'uno che nell'altro» comiune. Esi-
stevano tra i due comuni delle convenzioni specialii in merito a confini
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territoriali, a piomiscuiitä di godhr.coto di boscihi, libero commercio di
calce, di sabbia, di pietre granito e simili. Comuni era/no la casa comiunale
di Poschiavo con la sua «fondo di tone », le siue carceri, La camera delle
streghe — la Caminala, un edifieio a portico in mezzo alila piazza che ser-
viva in tempi rimoiti pier le pubfoliche aidunanze (ve n'ha una siimile a

Bormio) piü tardi solo di ricovtero ai pentolai ed ai fruttivendoti, e dove
era appesa la berlina — nonichie 1'aLpe di Pescia su quello di Brusio, il
dazio generale e la tassa per il trans,i to delle pecore dei Tesiini.

Dopo il comune di Brusio, per legge cantonal e 1851, formö un
Circolo da solo, eessarono queste solennitä ed i rappoirti con Poschiavo' do-
vettero essere sottoposti aid una revisiooe, ciö che avvenne sol to il mio
officio 1859-60. La magigiore difficoM presentavano la comproprietä e le
servitü su diveirsi tratti di bosico', specie a Falalta ed a San Romerio. Si
ispezionarono le diverse locailita, si esaminarono< le convienzioni e le sein-
tenze antiche, ed in segiuito a lunghe trattative si pote concordare la
convenzionc 1859 che aniniiIJa tulle le anteriori e che e tuttora in vigore.
Si liberaroino le servitü e la comproprietä dei boschi (salvo il diritto di
legna nel Platteo per la casa al Meschino a sud della ohiesa che sta sul
tenritorio di Brusio) mediante la cessione di Poschiavo a Brusio del bosco
e territorio sopra il sentiero di S. Romerio dal Piede della capra pino
al Bugliolo, ove furono fissaili dei termini di confine. Per la 1 /6 (speltante
a Brusio della casa comunale e del ricavo della Camiinata (distrutta nel
1850) Poschiavo cedette le sue 5/6 dell'alpe di Pescia e si regoilalrono1 i
rapporli di libero scambio — il dazio generale era stato' soppresso' dalla Con-
federazione —: cadaun comune percepiva la sua quota per pascolazione dei
Telsini, come alia menzionata coevenzione. Per parte di Brusio concorreva
il Siig. Cap° Pietro Trippi. La coinvenzione venne sancita d'ambe le aissem-
blee comunali.

S(S Sfc Sfc

Durante lo steisso mioi piimo officio di Podestä io ebbi, col sussidio
del mio Cancelliere Luigi Zanetti, l'incarico di erigere il primo Registro
civico del comune, registro che richiedette un gran lavoro, atitenzione ed
esattezza. Trattavasi di stabilire un elenco completo dei cittadini patrizi
comunali, che oontenesse i principali dati per istatuire i loro diriitti di citta-
dinanza, le parenlele, l'ailbero genealogico ascendentale siiio ai Nonini, di-
sceodentale esaurente, nonche le prosisiime parentele laterali e di affinita
dei diversi casati siano abilanti in paese o dimoranti e domieiliati all'e-
stero; contiene lo stesso suche quanto per essi puo interessiare riguardo a

stato civile e successioni. La generale disposizionte e (Timpianto di que,to
registro provveduto dal Cantone e un'opera da maestro, a mio giudizio
molto piü prospettiva, piü sinOtt iea e piü pronta che non siano i Registri
di stato civile croinoilogici introdotti dalla Confederazione, i quali pero per
la loro esattezza sono sottoposti oigni anno ad un niinulo ed accurato con-
trollo; attenzione che foirise non in tiulti i comuni, come pure si dovrebbe,
si prodiiga ai Registri oivici per la loro continuazione e completaziome ogni
anno. Sino a quell'epoea i Registri dii Stato civile era no condotti dai par-
roci in nom-e dello Stato e non seinza ommissiioni ed errori di nomi; erano
mancanti assai per i caisi di nascita, di matrimoei e di morte che aweni-
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vano aiU'estero senza che i relativi ricapiti fosserO' sped!Li agli offici par-
rocchiali del luogo palrio. Penciö dovettero concorrere anche 1 parroci
Franchina e Kind coi loro registri per spogliiare e veirifiicare (i d,ati official i.
Dove le famiglie riuscivano incomplete, si chiamaivamo1 ad informazione i

capi od altri memhri delle medesime, e si otrdinava la coiripletazlone degli
atti necessari. Si trattava in ispecie della eonstatazione o meno< dei diritti
di cittadinanza di molte famiglie giä da lungo tempo ail estero> e pel loro
rkonoscimento occorreva una oculatezza speciale accoppiata colilo> sirotto
rigore.

Durante questa operazione si e presentata una difficollä che per alcune
famiigiie riuscirono alquanto spiacemti, dacehe id oognome di una silessa era
inscritta nei registri parrocchiali presto in un modo, presto in un altro,
p. e. Olgiati, Olzati, Olza; Coc, Coq; Gaudenzi, Godenzi; Semadeni, Sama-
deni... E perciö il con«iglio> comunale invito i parentadi a dicihiararsi corne il
loro cognome doveva essere inscritto, onde in aivvenire non avessero a suc-
cedere delle confusioni, collisioni e del pregiudizi e dannli, come sarehbe
nelle comstatazioni di suocessioni, e di diritti di eredlitä. Alcuni casaiti omo-
nimi non avendoisi poituto- intendere, il consiglio comunale diede 1'ordine
di inscrivere i cognomi nelila forma seguente, e non rilasciare in aiweniiire
attestati se non che conforme al registro, lasciando> la responsabililtä a chi
non aveisse voluto unifoxmarsi: Olgiati (invece di Olzati, Olza), Coc (Coq),
Tosio (Tosi), Pescio (Pesci), Semadeni (Samadeni), Paravicini (Parravi-
cini), Godenzi (Gaudenzi), Pozzi (Pozzy), Matossi (Matossy), Lardi (Lardy),
Ragazzi (Regaz).... Per distingiuene i molti Crameri, Semadeni, Lardi,
Lardelli si acoolise nel registro' anche l'usuaile soprainmome, od il luogo
di loro dimora, 1'officio, il mestiere, p. e. Crameri Vita - Malon - Castellan,
Pezzetta - Cavrin, Balanzin....; Lardi - Groppat - Crut - Perüsc - Spina-
dase - Official - Podesla - Ferre....

II Registro civico diede un grosso volume ed un atltro sino a meta,
seritto tutto accuratamente dalla mia nrano, con molte dhiaimate e con in-
dice, che rendono molto facile il ritrovo di una persona e della sua paren-
tela discendentale sino al 1860 ed ascendentale isino agli avi e hisavi. La
sua regolare continuazione estende i dati anche a piü estese genienazioni.
CoU'erezione di quiesto Registro io ho speso una grande fatica, ma in pari
tempo acquistaita una esteisa cognizione delle famiglie del nostro paese. La
continuazione venne poi affidata al Podestä pro' tempore sulle norme dei
registri di stato civile.

% jfc

Con poche eccezioni ed interruzioini dal 1848 in poi io ero membro
di uno g l'altro dei Tribunali di questo Circolo e del Distretto1 Bernina, ed
ebbi cosi offerta l'oocasione ed il dovere di iniziarmi coll a lettura dei co-
dici civili, criminali e procedura vigenti nelle materie del diritto. Ma
quante disillusioni subite! Quando io mi credeva di avere studiato' bene
un capitolo di legge, eceo che un caso pratico mi spingeva fuori di carreg-
giata, peiche io non avevo tenuto conto di questa e quell'altra disposizione
di paragrafi affini e relativi, perche mancava alle mie cognizioni il fon-
damento soxio di uno studio legale, ed il filo che rannoda e connette l'edi-
ficio della giurisprudenza. Mi rammento ancora con piacere delle poche
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lezioni date in una primavera dal sig, Borgomastro Frilz Tscharner nella
Scuola cantohale, a oui io pure awva sssistito, sulle p i ü elemenlari nozioni
di dirilto, e mi pare anche ad esso non dovrebhe essere superfluo, se gli
Scolari oantonali delle classi superiori, i quali un di nei loro Circoli sa-
ranino chiasmati a far giustizia, con un corso venissero praticamente istruili
nelle principali nozioni e distinzioni di diri'tto civile e crimitnale. Non e a

meravgliarsi se i giudici, secondo. le no s tre istituzioni grigioni, sono incerti
e tituhanti nei loro giudizi e sono pcco di piü dei soliti giurati, dacche an-
ohe gli avvocati piü distinti .sono tra lorü divergenti no11'interpre Laz ione
dei paragrafi di legge e nella loro applicazione ai singoli casi che si pre-
sentano. Giö nullameno anche al giudice che non ha gpdiuto il ben© dii stu-
di accademici legali, corre lo stretto dovere di leggere e studiare meglio
che gli sia possihili i ccdici suite materie piü importanti, e d: formarsene
almeno un repertorio nella mente. Non hasta il buon senso. ed il senno
naturale a cui s'affida taluno eletto a giudice in un tribunale, chianiato ad
amministrare la giustizia. Una buona sc.uola di questo gienere io l'ebbi in
occasione che dovetti assistere 1'Ayv.0 Cafhsch nella causa delle tre Valli
col comune, come ho giä riferito, e solo allora sono. giunto. alia conoscenza
di sapere di non sapere, cioe di sapere assai p.oco.

Io fui per tre trienni Presidente del Tribunale del bistrelto Bernina
davanti al quale vengono trattate poche cause, perche il Distretto e com-
posto dai soli Circoli di Poschiavo e di Brusio. Nei 1372 il Tribunale di
questo distretto fu destinato qual giudice imparziale a decidere una que-
stione civile in Val Monastero, e trattandosi di una causa dove era indi-
spensahile un sopraloco, il mio Tribunale si portö il 16 Settembrei a Sla.
Maria, ove si tenne giudizio. Nell'andata vedemmo ancora le rovine fu-
manti dell'incendio che aveva consumato quasi per intiero il villaggio di
Zernez; nei ritorno ascendemmo YUmbrail per Bormio e Tirano.

A presiedere il Tribunale di Circolo fui ohiamato per il biennio
1895-97. Forse i miei amici domanderanno il motivo perche io non sia
stato eletto prima e piü dispesso alia presidenza del Circolo, men tre io
sedeva sovente nei Tribunali ed in Gran Consiglio. La risposta e semplice:
finche visse Pros. Albrici, nessuno pensava a nominare un attro, perche
il suo carattere franco ed imparziale soddisfaceva il desiderio degli ©let tori
e del pubblico. Morto lui, sapendo che col presidio era uniito un modesto
emolumento nelle sportule, e'erano pronti gli aspiranti. Questa specie di
traffico ripiugnava sempre alia mia natura austera, e taluno vorrä forse dire
troppo modesta. Io non ho mai cercato un officio qualunq.ue per mira di
guadagno.

Invece io era sovente e sino ad oggi dai miei concittadini piü che
ogni altro per questa o quell'altra bisogna, cui io ho sempre impartiti i
miei consigli e direzioni senza pretendere ne accettare compenso alcuno;
mi bastava la soddisfazione per la usalami confidenza e di poler giovare
a chi a me si rivolgeva.

Giä nei primi anni della nuova organizzazione della pubblica ammi-
nistrazione, dopo il 1850, io- feci parte dell'Autoritä tutoria del Circolo1 di
Poschiavo, e non fu poco ciö che si ebbe a riorganizzare. Le inventaria-
zioni ed i regolari rendiconti lasciavano molto a desiderare in punto ad
esattezza e regolarita. A questi capitali difetti io rivolsi la massima oura,
e m'impegnai che tutte le sostanze di pupilli e di curatelati vengano as-
sunte in un inventario regotare, approvato dalla Commissione tutoria e
deposto in copia neH'Archivio tutorio, dietro ruhriche ed anche esterna-
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menle in fascicoli uniformi; nello stes&o fascicolo veniva inscritto ogrii
biennio il relativo contoreso dei tutori e ouratori. Per la confezi one di
questi inventari serviva di guida il mio opuscolo per le souole «Tenuta
di registri a partita semplice». I miei collegihi di molti anni ed anche i
miei successori vi s'unifotnmarono e sat tarnen te, ed oiggi dopo mezzo seoolo
1'arc-hivio tutorio di Poschiavo e forse il piü regolarc e completo in tutto
il Cantone.

La logge sulle tutele e curatele contiene anche la disposizione -che gli
invenlari dei pupilli dehbano essere assunti con intervento di un memibro
dell'autoritä tutoria, e cosi anch'io ebbi a concorrere in moltissime famiiglie
a confezionare inventari, a liquidare conti, a fare delle divisiani, ed

ovunque io proourai di introdiurre ordime nei registri delle famiglie
private, come io aveva sempre incukato a maestri e Scolari nelle mie funzioni
da ispettore scolastico.

IX. - Missioni speciali.
Sino da quando venne eretta la Cassa di Risparmio canlonale 1.

Gennaio 1848 fu dal Governo a me affidata l'Agenzia in Poschiavoi, e piü
tardi quella cumulativa della Banca Cantonale aperta nel 1871 e vi fui
mantenuto sino al giorno d'oggi. La Banca con la Cassa di Risparmio aveva
qui in principio una entrata annuale di circa fr. 130.000 con eguale sortita;
ma gli affari crebbero anno per anno in modo che pro 1897 si ebbe nelle
entrate la cifra di fr. 500,000. Anche questo fu per me un cespite di lavoro
che richiedeva esattezza e precisione.

Sfc & &

Meno lavoro mi diede per molti anni YAgenzia delle Assicurazioni
contro i danni del fuoco della Societä Adriatica — cüi subentrava negli
anni 1'Elvezia di San Gallo. — Or sono due anni rinunciai a quest'Agenzia.

* *

Dopo la morte del Cons, degli Stati Prospero Albrici, (1884) mi venne
pure affidato il Commissariato del Distretto Bernina di Polizia, cui io
tanto piü facilmente potei accudire, dacche aveva rinunciato all'Ispetto-
rato scolastico.

sk * * ^

La mia predilezione organizzatofria nelle pubbliche amminisitrazioni
trovö un nuovo campo d'azione che il Governo cantonale voile procurarmi
eleggendomi Commissario governativo per il comune di Roveredo e S.
Vittore nella Mesolcina.

II hello e ricco e florido comune di Roveredo giä da anni era tribo-
lato da acerrimi pantiti. che facevano a gara di mettersi alia direzione del
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medesimo e di godersi le pingue rendite. Da una parte speeialmente la
societa dei negozianli di legname (A... e Ci.) coi loro adereeti cihe traevano
grassi guadagni dall'acquisto di bosehi nei comuni della Mesolcina; dal-
l'altra un nucleO' di invidiosi che ves I i vano il m an to di liberali, e che
amehe essi volevano sedere e mangiare alia mensa del comune. Appena
erano ©sauste in questo modo le finanze del comune, per far di nuovo
danaro, si proponeva la vendita di un trat to di bosco, ed i partiti erano
li pronti per poterne godere la miglior parte. E' naturale che con questo
sistema di governare un comune, tutti i cespiti del ben pubblico riman-
gono deserti: nessune strade regolari tra -una contrada e l'altra, e fuori
per la campagna, sebbene quasi tutta piana e comodamente avrebbe po-
tutoi esser fatta accessihile; nessun veicolo comodo e rationale; i vigneti
e gli alberi da frutta abbaindonati quasi a quanto da natura; la Moesa
scorre in quel territorio indomita e selvaggia, ma noin vi si scorgono che i po-
chi argini costrutti dal Gantone a difesa della sua strada; nessuma osservanza
dei regolamenti vigenti. Ne forma' uno spiccante comtrasto il palazzo co-
munale e soolastico eretto su un bei poggio elevato in Riva, circa nel
centro della tre frazioni, di cui si eompone Roveredo. Roveredo e S. Vit-
tore in riguardo a territorio e foreste erano in allora ancora uniti; sono per
natura l'oasi piü favorita e piü fertile del Cantone: una spaziosa campagna,

quasi tutta piana che potrehbe essere la piü florida per il suo clima
meridionale (appena 300 m. s. m.) e per la sua sicurezza; ,i boschi cedui
i piü rigogliosi che in 20 anni si riproducono rnaturi ad un nuovo ta-
glio; case solide ma neglette che ti rivelano una anteriore opulenza dei
cittadini, ed appresso miseri tuiguri dei contadini; chiese ed altari in ab-
bondanza.

Nei 1874 Roveredo e S. Vittore vendeltero alia Societä S... e B... il le-
gname di un tratto non grande di bosco in Val di Tri per la cospicua
somma di fr. 63100 e nacque tra i partiti la voiglia di frühe cadanno al
detto ricavo cercando e l'uno< e l'altro di insediarsi da solo nieH'ammini-
strazione del comune. L'elezione del consiglio di amministrazione sorti a
favor© e eonferima dell'anteriore; il partitol sooccanbente usö degli alti
violenti, sforzö le ponte della sala comunale e tentö di meltersi in p|os-
sesso dell'amministrazione. Venne fatto ricorso al Governo con un'allu-
vione di vicendevoli accuse di anteriore governo della cosa pubblica. II
Piccolo Consiglio (Bezzola, Janett, Steinhauser) diestinö me qual Commis-
sario governativo, coll'incarico di esaminare e relatare in punto alle querele
del ricorso e della vendita, se regolare o meno, del bosoo in Val di T[ri,
di sottoporre l'attuale e le anteriori amministrazioni ad una revisione ac-
curata e di proporre gli opportuni rimedi. Giä in suille prime io riconobbi
la difficoltä di questa missione, ed in vista che c'erano molti conti e

coimplicazioni a decifrare, io dichiarai al Governo che avrei assunto l'in-
carico, purche mi fosse permesso di avere meco speeialmente in principio
un Attuario di mio aggradimento; il Governo vi annul e I'll F'eibbraio
1875 partii per Roveredo col mio segretario Sdg. Tom fu G.mo Semadeni.

Prima mia oura fu quella di calmare l'effervescenza dei partiti dando
a cadauno in udienza separata campo a sfogare tutte le querele che aveva
a earico dell'altro. Poscia li sentii insieme per depurare e stabilire i prin-
cipali punti di divergenza. In quest© radunanze e l'uno e l'altro partito
ebbe l'occasione a dover riconoscere che il torto non era solo da una parte,
ma che amfoidue avevano peccato, e mollo peccato contro una giusta di-
sinteressala amministrazione, e peccato per indolenza e negligenza. I
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capi clei partili rimisero in mano del Goimmissario l'intiera gestione co-
munale, dandogli formalmente le chiavi in mano. Questa rassognazione
dei partiti rese molta memo odiosa la mia opera di quanta mi sarei alleso, e
noi polemmo con calma ed ogni agio metterci a ricomporre rintricatissima
matassa dei conti. Nelle diverse (oltre una dozzina) amministrazioni co-
miunali dei luoghi, piiü dell'azienda foresta Ie, dovemmo asoendere sinoi a
12 tnri rcdwetro da quandlo non era staito dato alcun rend'ieonto; e per
soprappiü mancavano quasi ovunque anehe i piü modesti registri; la
maggior parte del materiale era affidato a fogli volan Ii ed incompleti, ed
alla memoria degli officianti. Ci volle una grande dose di pazienza da
parte nostra ed una lodevole deferenza verso di noi dal lata deigli officianti
comunali e del pubblico. Vi lavorammo indefesisi sino al 5 Marzo; e ne fa
prova il lungo mio Rapporto 16 Marzo 1875 eon 18 Allegati, dato al Go-
verno per Stabilire quanta disordine vi abbiamo trovato e quanta ancora
rimanieva da fare per incltei e l'amiminisfrazione di Roveredo - S. Vittore
sopra una via regolare e compatibile.

II Governo con suo decreto 1 Giugm> 1875 ajpjprovava quanlo si era
fatto sinora, ed incaricava lo stesso Commissario di liquidare le pendenz,e
in ambediue i coniuni e di -impartire quelle istruzioni e disposizione che
avrebbe rilenute opportune ed efficaci ad avviare queste amministrazioni
in modo regolare e eonveniente.

Io ritornai a Rovexedo a continuare la mia opera a piü riprese nel
1875 e 1876 per ben 5 mesi. Non solo vennero liquidate una quantitä di
partite tra il comiune, gli officianti e privati, ma si repressero vari tentativi
di officianti inconsiderati per ritornaire al maneggio senza controllo delle
cose pubbliche, si sventarono certe manovre dei neigozianti di legname
che cercarono il loro interesse, tentativi che eoerentemente vennero an-
nullati da deereti governativi. Si oompletarono gli invenlari delle chiese e

dei legati pii, la cui amlministrazione era mantenutai in mano del coimune
a mezzo di tulori appositamente elelti dalFAsseinblea comunale. I parroci
ed i cappellani ne godevano bensi le rendite ed adempivano agli oneri e

doveri congiuntivi, ma lutto sotta controllo laico.
Mancava il comune di Roveredo di Statuti e reigo'lamenti convenienti,

ed io col sussidio dell'avvocato Nicola elaborai un prog.etto di nuovti Statuti,

inlrodussi nuovi libri di amministrazione, stabilii una modula per
gli annuali contoresi a stampa, sul modello di quelli giä esperimentati a
Po'schiavo, da distribuirsi a tutti i volanti.

Gli Statuti nuovi furono approvati dall'Asseniblea comunale, e sono
tuttora in vigore.

Un secondo Rapporto 14 Febbraio 1876 con varie mie proposte
vennero acoettale dal Governo, il quale con suo decreto 20 Dieembre 1876 in
sostanza rimetteva pel coimune di Roveredo l'amministrazione in mano ad
un siuo consiglio, a condizione che sia ancora sottoposto alia guida e
controllo di me quale Commissario governativo. Invece il comiune generale
di Roveredo e S. Vittore, dove si traltava specialmente di interessi foreslali
e di divisione, venne lasciato sotto curatela del Sig. Ricevitore a S. Vittore,
Loretz, con la sopra sorveglianza del Commissario di Roveredo.

In questa qualitä di Commissario governativo io fui manteniuto sino al
principio di Agosto 1879 in cui anch'io proposi che al comune di Roveredo
sia ridonata la sua eompleta autonomia.
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* * *

Nel 1876 il nostro Governo ebbe a eonfidarmi un altro officio, quello
di Commissario d'irnposte nel Distretto Inno. Sebbene 10 giä da an-ni co-
noscessi la spinositä di questo ramo d'amministrazione avendo piü volte
fatto parte della Commissione d'imposte del mio circolo, mi vi addattai
sperando che fuori del proprio comune avrei trovato miaggior successo.
Difatti alia mia natura quasi platonica e severa anohe in materia di in-
teres&i e di contribuzioni non pio-teva esisere agigradevole questo genere di
occupazdon-e; lä si muove in un eampo, salvo akune omorevoli eccezioni,
dove oignuno dinanzi al fisco scamotta quainto presume non vmga si tos to
alia luce. II Commissario e strsniero per i comunisti da tassare e non puo
affidarsi che alle infoirmaziio-ni -dei suo-i colleghi destinati dal ciroolo; e se
anche desse sono giuste, conformi al vero, pel caso contradditorio- del con-
tribuenle, per riguardi, essi non vi insistoeo ed il Commissario capita so-
vente a dire e doversi disdire. Awiene lalvolta che gli assessori non sono
del tutto scevri di essere induligenti verso1 gli uni, e di fare le loro piccole
vendetle verso gli altri. L'esaane dei registri di compere e vendite, delle
ipoteche, il confronto dei debiti insinuati a scopo di riduzione con i cre-
diti capitali censiti, hanno trop-po- senso ingiustorio e sono noiosi, ei ad
onta di cib non danno che uno scarso frutto, perche i nostri registri non
sono esaurienti, hanno tropipe lacune, e non presentano una prova assolula;
molti acquisti di immohili, gli inventari di divdsioni non vengono inscritti,
diverse ipoteche non depeinna-te per poter ancora sostenere la deduzione di
un debito non soluto. II controllo dell'inventario del pupilli e di ouratele
e un mezzo poco piü sieuro e concludente, penche anche questi inventari
ponno essere fittizi ed adulterati, e se genuini costituiscono una vera
injgiustizia a danno dei pupilli e delle vedove, di fronte agli altri che in-
sinuano le loro sostanze sulla loro discrezione. Un eguale rapporto esiste
per le imposte dei salari fissi dei pubblici impiegati di fronte ai guadagni
nelle industrie e nelle speculazioni.

Per queiste ed altre raigioni i nostri registri d'imposte persentano un
quadro altro che genuino e conforme al vero. Fa proprio male a vedere
come in generale le nostre Commissioni sono rigorose verso minorenni,
vedove, contadini che hanno tutta la loro sostanzia al sole ed ostensibili.
guidate piü dalla mania di far risultare cifre elevate da imporre alio stato
(Silberstrecken), che dal sentimento- di giustizia distributiva; inentre di
faccia ai piü sfacciati, ai piü avveduti, ai piü possidenti desse sono quasi
impotenli. Ci sono perb le multe! Ma quanto pochi i casi in eui sono ap-
plicate le multe di fronte al nurnero delle frodi che avvengono! Le autorita
superiori come le inferiori dovrebbero essere piü ovulate e piü energiche
a scoprire e colpire in ogni occasion« le defraudazioni in materia d'imposte.
E le simili oecasioni sono frequenti: quanti clienti non chiedono nei tri-
bunali la protezione della legge per enti di loro soslanza per ereditä, per
crediti e pretese, che non hanno- prima adempito al dovere di prestare il
loro ohoilo d'imposta alio Stato?1 L'ind-ulgenza, l'indolenza in questo ri-
guardo reagisco-n-o sfavorevolmente anche su colo-ro ch-e sono onesti nelle
loro indioazioni, da-cche tutto quello, che viene defraudato colle troppo
basse imposte, viene caricato in piü su-1 tasso d'imposta amnuale a pre-
giudizio degli onesti contribuenti.

Si vorrebbe introdurre l'inventarizazione generale in caso di morte.
Potrebbe giovare in alcuni -casi, ma una tale disposizione non basterebbe
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ad adempiere le adulterazioni e lei costituzioni fittizie di invenlari che ver-
rebbero resi oslemsibili, come abbiamo esempi palmanti negli invenlari che
si assumono d'officio dai notari in Italia, in Francia, dove la fiscalizza-
zione e in pieno fioire.

Nel Circolo di Sottotasna io avwo per assessori un Jenal di Samnaun
ed un Bordola di Strada, ed in Sopratasma un Land. Berta di Fetan e

lAlluauo ftegi di Ardez. Le mostre operaziomi procedettero tenor legge,
ma non mancarono, come di solilo, i malcontenti, sebbene io n'avessi
ricevula l'impressione che le tassazioni erano in generale al disotto della
mediocritä.

Nei primi ainni che funzionai qual Comtmissario delle imposte ebhi
1'occasione di conoscere tutti i villaggi dell'Engadina Bassa ed i loro abi-
tanti; a Sent io faeevo le mie soste piü lunighe presso il mio figlio e sua
famiglia, che dimorava ivi qual medico in condotla; vi trovai ancora
alcuni velerani miei ccnscolari a Coira, nonc'he altri conoscenli dal Gran
Gonsiglio.

II primo viaggio da Ponte Martina a Samnaun non oi riusci troppo
favorevole; e un cammino di 6 ore su ruvido ed erto sentiero liungo una
valle slretta, il quale su e giii attraversando piii volte il torrente Scirer-
genbach ti mette presto sul sentiero» tirolese, presto su quello» »svizzero.
Partimmo a mezzogiorno da Ponte Martina passando» per Novellen, l'aotieo
Finstermünz, Sehalkel, ed' a Spiessermüble, tirolese, ci sopraggiunse la
notte oscura e una pioiggia dirotta.

Se la Spiessermühle ci avesse potiuto offrire un alloggio decente,
avremano passata ivi la notte, ma era una spelunca cosi suicida, schifosa
ed inos'pite, che preferimmo continuare il »cammino ad o»nta deH'kiclemenza
del cielo e la caligine della notte. Per foirtuna il coillieiga Jenal era pratico
della via e »ci guido salvi sino a Campatsch, capoluoigo di Samnaun: Jenal
davanti, io nel mezzo attaocato alia sua cintola, Bardola phre attaooato a

me in coda, procedemmo» a lastone e senza far parola in mezzo ad una
oompleta osouritä e la pioggia »che »cadeva a catiinelle; ed al nostro fianeo
i»n un profondo burrone rumoreggiava il torrente ingrossato. Non so dire
se questo cammino era per noi u»n pericolo», od una temeritä; tre giorni
dopo scendendo per quell'inospite burrone mi sentiva correre i brividi ai
nervi alia vista dei frequenti ed assiai pericolo»si passaggi »che quella notte
avevamo attraversatii. Un passo» fallito» e saremmo scivolati per quelle
sponde a picco e stati travolti irrecuperabilmente nei precipizi e nei
gorghi del torrente. Lassü appena raggiunto Campatsch, u»n succoso boc-
cone preparato dall'ostessa »che ci aspettava, ci ristorö le membra intor-
mentite dallo strapazzo di quella 1% ora, »daponemmo i nostri abiti
grondanti di acqua per farli riasciugare pel mattino se»guente, ed un buon
let to ed un sonno saporito compierono la nostra riabilitazione. A Gaanpatsch
che stä sull'orio estremo di Samnaun, si spiega quasi piana una bellissima
vallata, formosa come una zita paffutella, senza foresta alcuna, ma co-
perta della collre di una bella e grassa prateria al piano e sino» su a meta
dei monti che la circondano, cospersa di alcune »case a gruppi ed isolate.
L'altra parte del monte, sino su a poohe vette nude e ifcutta coperta di morbide

pasture. II tutto presenta un interessante idillio insieme, a 1700 metri
sopra il mare. A questa bella natura deve avere attinte le sue inapirazioni
il cavaliere Carnot, cittadino di Samnaun, non mono che al suo> patriottico
sentimento, quand'egli commetteva agli artisti di Monaco e quadri di
classicbe pitture e il ri-cco altare e i vetri dipinti onde era ornata la ele-
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gante chiesuola di Samnaun, mentre a poehi passi di staute fioriva la
scuola elementare ailla guida del distinto veterano maestro Jäger.

Da questa piaeevole digressione ritorno alle aride tabelle d'imposta
dell'Engadina Bassa. Nel seoondo anno la fiscalizzazione per le impaste
compiuta per dovere in tutto il Distretto non mi andava a talento; mi fu
molto aggradito di avere nel terzo anno un titolo plausibile per esimer-
mene avendo avuto l'occasione opportuna di vedere l'esposizione di Parigi,
ed il quarto anno quella della Commissione di stima per la espropriazione
della ferrovia del Gottardo, di cui parlerö piü sot to. — Vi ritoirmai poi a
terminare deeentemente il mio quinquennio nel 1880, alia fine del quale
rasseignai a non piü rivederci all'amministrazione cantonale il mio officio
di Commissario' d'impoiste.

* * *

S ebben« non per pubblica missione, ricoido qui per ragione crono-
logica la mia visita all'Esposizione di Parigi, 1878. Era mortO' il Sig. Ton.
Mini, ed il suo nipote Erede Enrico Mini che teneva la sua dimora a
Trieste venne qui e mi inoaricö di assisterlo nelile divisioni con Glallo
Sleffani, marito della sua zia Maria. Tra la sostanza interlasciata dal Siig.
Mini c'era anohe una casa a Tours in Francia, e conveniva ai due eredi
di reearsi colä a regolare i loro interesisi. Enrico, l'uomo di mond'oi e

pratico della vita di cittä ma mancante della lingua fraincese, Gallo, il
fiabbro ferraio, che non aveva mai veduto il mondo fuori di patria, seel-
sero me a loro consigliere e confidente, fidandosi che io doveva conosicere
il francese — pur troppo negletto e dimenticato — ed in Ottobre partimmo
per Basilea alia volta di Tours, dove in pochi giorni si polterono regolare
gli interessi dei miei clienti. Ma s'intende, cosi vicini a Parigi non si
poteva fare a meno di andarvi a vedere la grande esposizione. Passando

per Ouvichy sulla linea Orleans-Parigi, riuiarcai con attenzione il luogo
del disastro ferroviario, dove nel 1872 era perito il cugino Rodolfo
Malossi strappato dal fianco della sua consorte.

Eccoci a Parigi! Enrico seppe subito trovare il verso di orizzontarsi
nella grande cittä. Cercammo alloiggio alFAlbergo Paris nel faubourg rue
Montmartre, che mi era stato laeromandato. II fiacre si fermö dinanzi
aH'albergo, ma subito si presentö un portiere e con un bell'inchino ci an-
nunciö che 1'albergO' era pieno occupato. Soesi dalla vettura e don'andai del-
l'albergatore, che mi pareva a personaggi nostri pari non si atvrebbe dato
un si freddo rifiuto; entrai, ed in fondo ad corridom mi venne incontro
l'albergatrice igiä fotrmulando in sulle labbra un bei «non c'e posto! Mi
sembrava che il noslro imbarazzo avrebbe dovuto muoverla ad un «ve-
dremo». In quella mi si presenta dinanzi una sigjnora, che faoendo le
meraviglie esclama: «Vous ici? » Riconosco in essa la cugina Clara Ved.va
fu Rod. Matossi. Ella richiamö tosto l'albergatrice e le d'isse: « Gostui e mio
cugino, io parto stasera e lascio a lui la mia camera», per gli altri due
si disposer© due altre camiere in 4° piano e oosi fummo a posto.

II di appresso scendemmo all'Esposizione e « vor lauter Bäume sahen
wir den Wald nicht! » Enrico perö incominciö presto a farmi da Cicerone...
e il nostro Gallo sempre fido alle nostre calcagna. Per ben tre giorni gi-
rammo intorno per l'Esposizione senza scopo e senza oidine, appagando la
curiositä e facendo le meraviglie di tante cose nuove. Un giorno salendo
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il gran scalone all'entrata principale dell'Esposizione scontrammo inaspet-
tatamente Andrea Pozzi ed il suo socio Kaiser. Essi sludiavano gli articoli
del loro commercio, e non li vedemtmo piii, salvo che con Andrea un altro
giorno riscontratoci potemmo entrare assieme a prendere una refezioue
in un Bouillon Duval. Entrando nelle trattorie ho imparato che dando ai ser-
vienti la mancia prima di esisere serviti.... si era serviti « conime il fault».
E' vero che a zio Gallo parevano troppo generöse le mancie che splandeva
nipote Enrico, e sovente gli suggeriva: « E' troppo! ». Ma i buoni bccconi
gustavano anche a lui.

Ma ormai anche la cittä di Parigi c'inleressava. A Parigi c'era allora
professore in una casa privata il Maranta Ermenegildo: io gli diressi un
biglietto pregandolo di voter dedicare a me una giornaila conducendomi a
vedere alcune meraviglie della cittä. La mattina seguente E,rmenegildo
gentilmenle si portö al nostro albergo e ci dedieö ben tre giorni condu-
cendoci in lorno nella cittä per vettura ed a piedi e pei scoirciatoie di cui
era moito pralico.

Non e mia mente di descrivere qui ne 1'Esiposizione ne la grandiosa
Parigi, che si puö rimanervi mesi e mesi e sempre si avrebbero ad ammi-
rare bellezze nuove. Al sesto giorno il nostro fido compagno G. fu colpito
come da nostalgia e ci disse: «Io vado a casa!» «Ma tu ti perdi per istrada!»
« No mettetemi in un tre.no diretto sino a Basilea ed allora io non mi perdo
piü ». Gosi si fece e Gallo accomlpagnato da noi due, sali su di un vagone
e parti contento verso la sua meta, come una rondine istintivameote ab-
bandona d'auturmo i nostri monti. Noi due godemmo di Parigi ei dell'Esposizione

ancoira per tre giorni, poi prendemmo la via pel Cenisioi e
Torino e arrivammo felicemente alia sempre bella e simpatica Mila.n01. Sailutati
ivi gli amici, Enrico parti per Trieste, ed io feci ritorno al nostro Po-
schiavo, ove trovai contento e rideete zio Gallo di aver fatto felicemente
il suo solitario viaggio.

(Gontinua).
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