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RINALDO BOLDINI

Uno studio di Martin Bundi:

La colonizzazione del Grigioni

Giä nel 1982 e apparsa a Coira, per i tipi
dell'editrice Calven, l'opera imiportante del
dott. Martin Bundi intitolata: «Zur Be-
siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte
Graubündens im Mittelalter» (Imtorno alla sto-
ria degli insediamenti e dell'economia del
Grigioni nel Medio Evo). Ragioni di tempo

e di spazio ci hanno impedito di po-
terle dedicare allora l'ampia recensione che
avremmo voluto.* Vi torniamo sopra oggi
con maggiore agio. Terremo in considera-
zione, in modo partieolare, quanto riguar-
da le valli del Grigioni Italiano.
Si sa che le condizioni climatiche, accanto
alla densitä della popolazione, costituisco-
•no una delle premesse principali per l'esten-
sione in ältitudine degli insediamenti. Bundi
ricorda quindi brevemente le principali fasi
dei movimenti dei ghiacciai afltraverso i
secoli. A una prima fase di recessione fra
il 300 a.C. e il 400 d.C. segue una di avan-
zamento per circa tre secoli e mezzo. Nuo-
va fase di recessione fra il 750 e il 1150,
nuovo progresso fino al 1350, indi stasi
e «piccolo periodo glaciaile» dal 1560 fino
a metä del secolo scorso. Tali allti e bassi
meteorologici fanno abbassare il limite delle

foreste da circa 2150 m is.m. all'attuale
intorno ai 1850. Pure le coltivazioni devo-
no seguire questo andamento: nell'alto Medio

Evo i prati ailpini falciabili si spingono
fin verso i 2000 m e nel secolo IX le vi-
gne prosperavano a Mesocco e Spluga. L'ur-
bario imperiale dell'831 permetterä all'Au-
tore di dedurre che in tale ainno l'alleva-
mento delle pecore era giä diffuso in Bre-
gaglia, Engadina, Oberhalbstein e in Valle
Venosta.
Altre importanti conclusioni offrirä all'au-

tore la linguistica: la «quadra» o «quarta»
gli risulterä un appezzamento quadrango-
lare di terreno coltivato a campo, di pre-
senza unica in ogni singolo distretto; «pre-
sa» notn avrä nulla a vedere con una cap-
tazione d'aicqua, come potremmo pensare
noi di lingua italiana, ma starä ad indi-
care un pezzo di terra concesso ad un
singolo o ad un gruppo per essere dissodato
e colanizzato. (Quindi, la locallitä posehia-
vina delle Frese era in origine nient'ailtro
che un insieme di parcelle concesse da un
feudatario ad un gruppo di uomini perche
le dissodassero ed indi le abitassero) 1).

Colui che riceveva l'investitura doveva poi
pagare ail'investitore un censo, spesso det-

to «accola».
Ma vediamo ormai cosa Martin Bundi ci
dice della cölonizzaziotne nelle valli del
Grigioni italiano.

BREGAGLIA

Speciale attenzione e dedicata dal Bundi
alla donazione di Ottone I, nel 960 e di
Ottone II, nel 988. Con questi due atti
gli Obtoni donavano al Veseovo di Coira
la V.allle Bregaglia con il castelllo, le deci-

me eoclesiastiche, i dazi, le foreste e l'in-
casso dei fitti tanto in monte come in piano.

Neil secolo X giä tubti i villaggi erano
formati e la popolazione pare si distingues-
se in tre classi: liberi, semiliberi e schiavi.

* Cfr. tuttavia la recensione di 1. f. in QGI
1983, pp. 85s.

i) Presa (lat. prehensa) e il part. pass, del
verbo prendere con aocezione di accettare,
ricevere.
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La vale risentiva delle lotte fra Como e

Coira, che nel quarantennio 1179-1219 por-
tarono Chiavenna ad estendere ill suo confine

fino all torrente Lovero in Castasegna,
dunque all'attuale confine nazionale. Sem-
bra che prima i bregagliotti preteindessero
di giungare almano fino a Piuro. Impossi-
bilitati ad espandersi verso sud, gli uomini
della Bregaglia si vedono costretti a rivol-
gersi a nord e ad est. Camprendiamo, quin-
di, che appartenesse loro la vale Bregalga
nellla vallle d'Avers, che Maloja sia frazio-
ne di Stampa e che molti bregagliotti sia-
no fra gli antenati dei cittadini di Bivio.
Nel 1285 Ulrieo Prevost di Vicosoprano
aoquisttö beni a Bivio. E da Bivio, quattro
anini dopo, un cavaliere Guglielmo di Bivio
(forse un Walser?) dona alia cappella del
Setitimo una «presura» a Campfer e nel
1292 citerä in giudizio Como perche gli
sono stati rubati 613 capi di bestiame grosso,

2750 di bestiame minuto, 14 zangole,
1 caldaia, piü burro, formiaggio e zieger.
Coimo gli riconoseerä il debito di 4'000
lire, permettendogli di pre'levare dazi su
bestiame, grani e merci che transkano dal
Lario verso il territorio retico e viceversa.

MOESANO

Mentre tutta la Vallle Mesolcina sembra
abitat,a giä prima del'anno 1000, la Ci-
lanca a tale apoca sarebbe ancora disabi-
tata e selvaggia, ad eccezione dei due vil-
laggi di Castaneda e di Santa Maria che
seguono le sorti della vallle principale. Del
resto giä si sa degli importanti ritrovamenti
archeologici che risalgono all'epoca del ferro,

tanto per Castaneda, come per Sam a
Maria. La colonizzazione della Galanca
interna sarebbe avvenuta in gran parte dal
versante ticinese, come lasciamo supporre i
pochi document! del secolo XIII. Abbiamo
infatti del 1252 un atto secondo il quale
la Collegiata di Bellinzona cede in cambio
al Comune di Calanca RAlpe di Rossiglione
ed un altro del 1290 con i:l quale Enrico
de Orello cede alio stesso comune VAlpe
di Naucol e l'anno dopo, per una santen-

za deil podestä di Como Pizeno de Sacco,
lo stesiso Orello deve cedere a Martino de
Sacco, sempre per il Comune di Calanca,
due maggesi e mezzo e 20 parti di alpe
in detta valle. Finalmente, nel 1296, si fis-
sano fra il Comune di Calanca e quello
di Roveredo-San Vittore i confini che al-
l'ingrosso saranno ancora gli stessi di oggi.
Giä nel 1253 Giovanni de Pinegio (di
Grono) aveva dato ad investitura ad An-
selmo Guaitano il monte di Biesa, nella
zona di San Carlo/Mazzucan sopra Buseno.
Circa la questione dei Walser, Buradi esclu-
de che questi siano stati presenti in Calanca.
Per la Mesolcina il discorso si ilimita quasi
escllusivamente a Mesocco. Se dall'urbario
imperiale dell'831 sappiamo che qui il vas-
sallo Mesoldus doveva canoni per 180 are
di oampi e due earichi di vino per le vigne,
nel Medio Evo la tendenza della com-unitä
sarä di espandersi in direzione nord-est verso

la vallle San Giacomo, in direzione nord
verso la Gurciusa e Roggio e in direzione
ovest verso la Calanca.
Nel trattato del 1203 fra Mesocco e
Chiavenna si stabilisce che la vicinanza mesol-
cinese dovrä potere godere dell 'Alpe di Re-
selia (o Rasedeglia eomprendente gli alpeg-
gi Bosch, Vamlera, Borghetto e Stabisotto,
detto anche Lomellina). Chiavenna si ri-
serva ill diritto di passaggio per bestiame
e merci attraverso il «gualdum mezzanum»
(bosco di mezzo) per raggiungere Monte
Spluga e da li proseguire per gli Andossi
e per l'Alpe Emet. Nel 1239 e 1247 ci
sono trattati di concordia fra i due comuni
coinfinanti, tuttavia, con il passare del tempo,

e probabilmente per il fatto che la pia-
na di Samolaco viene sempre piü coperta
di palude alluvionale, a poco a poco gli
abitanti della Val'le di San Giacomo si oc-

cuperanino loro degli alpi in questione, tan-
to che nel 1472 i consoli di Mesocco rila-
sceranno ricevuta per il pagamento dell'af-
fiflto dei quattro alpi a quelli di Isola. Nel
1571 i pascoli alpini saranno ancora in
possesso di Mesocco e in parte resteranno
fino alle rettifiche dei confini nazionali nel
periodo fre le due guerre mondiali.
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I documenti non ci illominano, inveee, circa

1'oocupazione del versante nord del San
Bernardino nella regione degli alpi di Cur-
ciusa e di Roggio, giü fin quasi alle porte
di Nufenen. Sappiamo solo che Mesocco
questi alpi li ha goduti in parte da solo,
in parte con la Faimiglia de Saoco e quella
a Marca, e che ancora li gode.
Analoga la tendenza all'espansione verso
la Calanca, in direzione ovest. Avendo giä
i mesoocomi l'alpe di Trescolmine sul
versante calanohino, nel 1316 comperano la
metä degli alpi di Remia, Revi e Portulina,
che la Calanca ha appena acquistato da
Enrico de Orello. Nello stesso anno si ri-
trovano i rappresemtanti dei due comuni
per dividere meglio i territori: a Mesocco
toccano gli alpi di Remia di dentro e Por-
tulina alta, alia Calanca Remia di fuori e
Revi, fino alia valle della Molera. Piü tar-
di Mesocco deve avere ceduto alia Calanca

l'alpe di Remia, tenendosi Rortulina alta
e Stabi. Nel 1383 Mesocco cederä al de
Saicco l'alpe di Trescolmine in cambio di
un pezzo di terreno a foresta, detto Giu-
mella.
Da notare che l'alpe Nocola (o Ocola) ap-
parteneva per metä al Comune di Mesocco,

per metä alia famiglia Manfredi di Ver-
dabbio. II nostro storico sottolinea che i
molti e importanti lavori per la manuten-
zione delle vie di aocesso e per la prapatt-
zione della scorta di legna e di foraggio
non potevano essere affrontati se non in
forma di lavoro comune. Ii che poteva
essere dato da una forte comunitä come
quella di Mesocco, molto meno invece da
unidici comundlli come quelli della Calanca.

POSCHIAVO E BRUSIO

Martin Bundi premette che per la Valle
di Poschiavo l'insediamenito deve essere
stato piü tardivo che per le altre valli gri-
gionitaliane. Secondo lui «l'insediamento
piü intensivo comincio solo con il secolo
XII». Si sarebbe cioe ripetuto, in misura
minore, il fenomeno che possiamo ritenere
comune a tutta la dinamica dell'insedia-

manto nelle valli alpine. Siccome il fondo-
valle e coperto di paludi e di terreno al-
luvionale, i primi abitamti sono obbligati
a collocarsi nelle zone un po' elevate, dove
il terreno sia produttivo e la temperatura
non troppo repellente. Non per nulla gli
inisediamenti piü antichi del Moesano sono
quelli di Mesooco/Teoc nev (situato in alto
in rapporto al letto della Moesa) e di Ca-
staneda, sul promontorio soleggiato. La stes-
sa cosa si sarä verificata nella valle poschia-
vinia, anche se la chiesa battesimale di
Poschiavo e documentata giä nell'824. Ciö
vorrä dire che la valle era giä abitata, ma
niente dice riguardo alia consistenza demo-
grafica della popolazione.
L'insediamento, ed e naturale, e avvenuto
dal'la Valtellina, diunque dalla zona di Ti-
rano. Al principio del secolo XIII il ter-
ritorio di Tirano si estendeva ancora pro-
fondamente nella valle Poschiavina, spe-
cialmente nella zona intorno a Brusio. A
Tirano apparteneva il territorio dell'Ospizio
di San Remigio, Viano, Cavaione, boschi
e pascoli nelle vicinanze. Molto spesso,
quaindo i fratelli conversi di San Remigio
concedono qualche investitura, per lo piü
di terreno da bonifioare, notano che tale
terreno si trova in territorio di Tirano.
E si tratta, per lo piü, di zone che oggi
appartengono a Brusio, tanto sull'uno quan-
to sull'altro versante della valle. Le molte
concessioni di investitura da parte dei
fratelli conversi di San Remigio devono avere
dato un incremento non indifferente aila
colonizzazione ddlla zona. Posisedendo il
santuario terre anche all'interno della valle,

fino a Caneo e addirittura a Privilasco,
le investiture livellarie, sempre con la clau-
sola del «melioranido et non peiorando»,
cioe con l'impegno del «migliorare e non
peggiorare» le condizioni del terreno,
devono avere contribuito non poco al pro-
gresso economico dell'agricoltura poschiavina.

Per ciö che riguarda il eircalo di Poschiavo

vero e proprio e forse importante riclva-
marsi al documento del 1200, con il quale
Egeno de Matsch affitta le sue miniere per
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metä a Lanifranco del Pisce di Como e per
l'altra metä a Frugerius de Glausura, che
Bundi crede di potere identificare con ;1

rappresentante dei liberi cittadini di Po-
schiavo. Ma giä nel 1213 Poschiavo rinun-
cia alia sua parte di diritti di sfruttamanto,
forse proprio perche ormai lo sfruttamen-
to -non rendevia piü. Maggiori informazioni
si posisono trarre dal documento del 1284,
con il quale il vescovo di Coira cede a

Egidio de Matsch quanto era giä stato
concesso in investitura alia di lui famigha
ed i diritti apiscopali nei confronti di Po-
schiavo. Constatato che i Matsch eserci-
tavano a Poschiavo solo l'alta giurisdizio-
ne e paragoinate le prestazioni con gli ob-
b'lighi di altre popolazioni coeve, Bundi
arriva alia conclusione che si trattava di
«modesti servizi e prestazioni» e che «tut-
to considerate la popolazione poschiavina
poteva vantarsi di una delle piü libere con-
dizioni fra le vallate grigioni» e che era
«certamente ancora piü indipendente che
molte comunita Walser».
Taccioino i documcnti circa la colonizza-
zioine, per quasi tutto il secolo XIV. Solo
dopo il 1400 sembrano riprendere questi
contratt'i: nel 1432 il Comune concede
investitura di un pezzo di selva in localitä
Ronco bianco in territorio di Brusio ad un
Giacomo del Godenzio di Val Malenco.
Si tratta dalla zona dell'alpe Spü'lig a nord
del lago, dirimipetto a Miralago? Altra
investitura di terrano «in contrata de Brusio»
e «ad Rasigam ultra flumen» e quella del
1441 a favore di Simeone Morelli e nello
stesso anno gli eredi di Antonio Pietro de
Bedälino ricevono un pezzo di selva al
Molinello presso Privilaseo. Terreno piii
lontano quel'lo concesso l'anno dopo a Gen-
zino de Mangini «in Monte ad Costarn»
e «in monte de Murizano» {Val Costa e

Mürascian?). Nel 1444 Adamo de Gapr&z
e i suoi fratel'li otterranno l'investitura di
una selva in Cadera, al canone non
indifferente di 18 lire, il che lascia Supporte
che intendevano fame una residenza
permanente. Quattro anni dopo investiture
di terreni nel fondovalle a Campiglioni p

a Caneo e nel 1456 di un pezzo di terra
prativa e boschiva in monte de Sandrena
a circa 1500 m di altitudine, a nord-est
di Poschiavo.
Diversa la skuazione circa i pascöli alpini.
Brusio, strettamente circondato da territorio

di Tirano, era costretto, in qualche modo,

a ricorrere al comune della Valtellina
per l'investitura di alpi. Si tratterä
dell'alpe Trevisina (1364) e di quello di Pe-
scia e della metä di Falolda o Falalta nella
valle Mürasc (1418).
Diverso il problema per Poschiavo. II bor-
go, pur avendo alle spalle tutta la mon-
tagna del Bernina, con una grande esten-
sione di prati e di pascoli, si sarebbe este-
so aniche a nord del monte. Nel 1429 un
Olgiati di Poschiavo puö perfino vandete
ai vicini di Bondo in Bregaglia porzioni
di alpi in Val Minor, Curtinasch, Valiin p

Arlas. I bondarini allargheranno i loro pos-
sedimenti nell'Engadkia a'lta negjli anni 1435,
1438 e 1505. Altri documenti citano
come confinanti in quesita regione parecchie
famiglie poschiavine, come gli Olgiati, gli
Zaun (o Zam), e gli Albrici, se si puö, per
quest'ultimi, oredere a una loro presenza
in tutti i luoghi naminati d'Albris (Valletta

d'Albris, Pasouls d'A'lbris, Ghos d'AIbns,
Laviner d'Albris, Crasta d'Albris e Piz
d'Albris). Nonoistante queste interessenze,
Poschiavo non ha mai tentato di estendere i!
suo confine giurisdizionale oltre il Lago
Bianco sul Bemina.
Avrebbe inveoe dedicato particolare dili-
genza a costituire degli abitati permanenti
nel'le immediate vicinanze. Cost a Selva,
abitazione stabile fin verso il 1600, con
le due Cappelle che vengono divise fra le

due confessioni al tempo della Riforma.
Cost a Massela e a Cadera, a nord-ovest
del Borgo, cost a Pisciadel, a Zarera e a

Cavaglia, quest'ultima abbandonata solo ne-

gli ultimi decenni. E' nota la fine tragica
di Zarera, sepolta da una frana il 13 giu-

gno 1486. Bundi tende a collocare Zarera

«piuttosto nella parte inferiore de'll'odier-

na zona di Zarera, dove la carta nazionale
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inidica le "Ruini di Zarera" e dove passa-
va direttamente la vecchia strada del Ber-
nina, piuttosto che nelle vicinanze di Sfazü».
A pag. 169 cosi lo storfco riassume le fasi
della colonizzazione:
Occupazione della parte inferiore della val-
le partendo da Tirano, con pretese territorial

su tutti e due i fianchi;
fondazione dell'ospizio di San Remigio, da
dove il processo di urbanizzazione fu pro-
mosso fortemente per mezzo delle
investiture;

i vicini di Brusio, ristretti al fondovalle
e alia zona dei maggesi nelle loro possi-
b'dita di espansione, non riescono ad allar-
gare la loro zona di colonizzazione;
molto piü estese possibilita di colonizzazione

per i vicini di Poschiavo che dapprima
intraprendono intense opere di colonizzazione

sui fianchi della valle, piü tardi an-
che nel territorio piü arretrato verso il
passo del Bernina e sul versante nord.
Abbiamo voluto soffermardi in modo par-
tkolare su'lle pagine dedicate alle valli del
Grigioni italiano. Ma la stessa diligenza e
la stessa intelligenza di intuizione le ri-
scontriamo anche per le a'ltre regioni del
nostro Cantone. Sottdliineeremo che Bundi
non accetta la tradizionale distinzione fra
insediamentii romanci in forma di villaggi
e imsediamenti walser a casolari isolati. E lo
prova ricordando che Tavetsch, comune in-
discutibi'lmente romancio, nel 1456 con-
tava almeno 66 aziende isolate. Perche i
poderti sparst dei walser sembrano in nu-
mero maggiore? Perche, seconido Bundi,
essenido queste costruzioni relativamente
piü recenti si sarebbero conservate meglio.
Ripete egli I'affermazione di Gian Chasper
Muoth: «L'opinione scolastica che nel Gri¬

gioni i romanci abbiano abitato dapprima
in villaggi pittosto grandi e i germani in-
vece in oasdlari sparsi, e fomdata su un er-
rore: a questo riguardo i tedeschi sono
stati solo piü conservatori». Qua e la io
studioso confuta anche l'opinione che ca-
ratteristioa delle costruzioni walser siano
stati ^li edifici in legno e di quelle romance

o latine la muratura in pietra. Come
abbiamo giä avuto campo di affermare, o-

gnuno costruiva secondo i materiali che

piü gili sembravano convenienti per vici-
nanza e per abbondanza.

L'indagine, at'tenta e precisa, e organizzata
in quattro capitoli:

1. Occupazione del territorio nell'alto Medio

Evo e intensifkazione degli inse-
diamenti nelle posizioni principali;

2. Condizioni per l'occupazione del terri¬
torio in un paesaggio allpino nel Medio

Evo;
3. Occupazione del territorio nella catena

alpina nell'alto e basso Medio Evo, spe-
cialmente al riguardo delle relazioni fra
nord e s-ud (da pag. 149 a pag. 496
sono analizzati i fatti nelle singole zone

del Cantone);
4. Insediamenti ed economia nel Medio

Evo.

Il resto del volume, fino a pag. 693 pre-
senta l'elenco delle fonti e la bibliografia,
le ahbreviazioni, indkazioni e su pesi e

misure del Medio Evo, l'indice delle illu-
strazioni e quel'lo dei luoghi.
Ci congratuliamo con l'ex collega per que-
st'opera che dovrä dare efficace aiuto a

quanti vorranno chinarsi sulla nostra stor-'a.
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