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Storia del Capitolo di San Giovanni

e San Vittore in Mesolcina
1219 — 188^

Don RINALDO BOLDINI
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PRESENTAZIONE

Quatido nel tardo autunno 1938, cedendo alle insisterne del solerte Redattore dei
Quaderni, ci demmo alia ricerca di documenti e di notizie per la stnriu del Capitolo
dei Santi Giovanni e Vittore, non credevamo che il lavoro ci avrebbe condotto cost
in la. Ma procedendo di scoperta in scoperta, passando da una soluzione raggiunta
al problema nuovo che si apriva davanti a noi, ci accorgemmo dell'importanza gründe
che il Capitolo ebbe per tanti secoli nella storia di Mesolcina e Calanca. I'ensammo
perciö che valesse la pena di non risparmiare ne lavoro ne pazienza per dare di
auesta nostra istituzione una storia, per quanto possibile, completa.

Ed ora, giunti non al termine, ma almeno a buon punto della nostra fatica, ci
illudiamo di aver fatta opera grata non solo ai cultori delle nostre cose presenti e
passaie, ma anche, e specialmente, alia popolazione tutta delle due Valli. Percha la
storia del Capitolo di San Vittore e gran parte della storia del nostra popolo. Basta
infatti pensare che dal principio del 1200 fino al principio del 1600 la Collegiata
tenne la direzione e Vesercizio di tutta la cura delle anime di Mesolcina e Calanca.
II Capitolo tu cost, per quattro secoli, il portatore cd informatore unico della vita
religiosa delle Valli. E cm significava cssere la principale ed esclusiva fonte dellu
formazione spirituale e della poca istruzione popolare, significava essere il principale
ispiratore delle istituzioni pubbliche ed il consigliere delle importanti decisioni, sia nella
vita privata quanto in quella pubblica della Comunita. Percha non va dimenticato
che si era in allora in un'epoca nella quale la religione non solo permeava profondamente
e decisivamente la condotta pubblica e privata dei cittadini, ma formava anche la parte
principale e determinante delle manifestazioni di tutta la vita del nostro popolo dal
campo politico a quello artistico ed economico. E quando sul principio del secolo
decimosettimo, la Collegiata si vide strappare I'esclusivita della pastorazione per il
sorgere delle parrocchie indipendenti (ittizio di quel movimento di autonomia e di
separatismo che doveva spezzettare la compagine delle due Valli), il Capitolo mati-
tenne la sua autoritd morale sopra Clero e Popolo e restd ancora, per quasi tre
secoli, forte etl unico elemento di unione tra i venti comunelli indipendenti e spcsso
in antagonismo. Ne si limitd, durante tutta la sua storia, a questo compito di dare alle
Valli coscienza ed unita: esso contribui non poco, per i sitoi legami con Coira, ad
avviare la Mesolcina-Calanca verso quello che era il suo destino storico, I'inserimento
nella vita retica.

l.e vicende del Capitolo sono quasi sempre le vicende delle due Valli, e viceversa.
La loro storia c strettamente legata, perche strettamente dipendente. Cosi nelle ore
buone come nelle grame, cosi per le litci come per le ombre. Vedremo dalla storia
del Capitolo quel che in parte gid sappiamo dalla storia delle Valli: luci ed ombre
si alternano come nelle vicende di ognj istituzione umana. Anzi, le ombre sembruno
piü numerose perclie Iaseia no sempre maggior traccia di si'. Per una buonn azione,
frutto magari di anni di lavoro e di sacrificio basta una buona parola, spesso un
cenno, piü spesso ancora il nascosto testimonio della buona coscienza. Per una cattiva,
effetto magari di un moto improvviso o di una dimenticanza, si stende un processo,
ed il ricordo ha infinite vie per tramandarsi ai posteri. Cosi oggi, in un'epoca che
non risparmia ne carta ne inchiostro, cosi nel passato, anche se maggicre era la
parsimonia nell'uso della pergamena. Questa vcritd dovrebbe essere tenuta ben pre-
sente, nel giiulicare qualunque storia.

Teniamola presente anche nel giudicare i secoli di attivita e di lotta della nostra
Istituzione. Consideriamo, dietro gli stati mutevoli, gli errori e le debolezze che sono
di tutti noi uomini, la missione di cultura, di benedizione e di pace che il Capitolo
ebbe tra la nostra gente; missione alia quale si sforzd di essere fedele, per la quale
duramente lotto contro le debolezze ed i difetti propri non rneno che contro le av-
versitd dei tempi e degli uomini.

* * *

A tutti coloro che in questo nostro lavoro ci furono di aiuto, di sprone o di con-
siglio in qualunque modo, il nostro grazie sentito.

San Vittore, settembre 1940.
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VITA E ORGAN JZZAZIONE RELIGIOSA

PRIMA DELLA FONDAZIONE DEL CAPITOLO

Noil e facile dare uii quadio pieciso e particolaieggiato della \ita leligiosa
nelle \ alii di Mesolcina e Calanca fmo al piincipio del secolo XIII, epoca nella
quale ll Conte Enrico de Sacco oiganizza tale vita m modo ladicalmente nuovo
con la fondazione del Capitolo di San Giovanni e San Vittoie a Sail \ ittoic
I documenti antenoii alTanno 1211 mancano infatti assolutaincntc in questo i>-
guardo, se si eccettua la lnenzione della clnesa di San Gioigio d Roveredo, ncl
774 (11).

Essendo il nome del Pationo delle clnese piinntive quasi sempre indue della
coireute di evangelizzazione di una dcteinunata regione si e potuio stabilire
anche pci le nostre \ alii 1'oiigine e 1 epocd delle inissioni clie poitaiono pei
prime la fede cristiana in Mesokina e Galanca £ certo clie la prima di queste
missioni, e piobabilmente la piii linportdnte, v lene ddl sud, a conunciaie sin dal
II sec. Missionan sono piü che tutto legionaii e funzionaii romani che la nuova
fede ha conquistato. Essi portano alld nostia popolazione le pinne luci del \ an
gelo, la mducono e 1 aiutano a fabbncaie le sue prime ckiese che essi fauno
dedicare ai santi piu rappiesentativi della loro classe e della loio stessa origine.
Gertamente a questo pumo ciclo di evangelizzazione, ciclo lomano che si estende
cial II al \ secolo, sono da attubunsi le chiese dedicate a Santi prettamente ltdliei
0 almeno onorati piu di tutto nell Italia dalloia. bono tali chiese San V lttore,
San I edele e Sdn Giulio (Roveredo), S. demente (Grono). S. Caipofoio (Mesocco),
b. Pietio (Mesocco. Verdabbio, \aldueno), banta Maua di Calanca (10) Menu
concordi sono gli storici nel volei v edeie aiiche uii ciclo di evangelizzazione
franco-merovingica, nei secoli postenoii e con prevalente direzione noid-sud lut-
lavia il Patrono della chiesa di San Remigio a Leggia attesta lndiscutibilinente
un'ongine fianca. meno ceito e che una tale ougine provmo i patronati delle
clnese di. S Maitiuo (boazza), S. Gioigio (Lostallo e Roveiedo), b. Maurizio
(Carnal, S. Giovanni ßattista (S. Vittore) (II).

Quel che e assolutamente ceito e che le chiese nienzionate fin qui gin esi-
stono, e da lungo tempo, nel 1219. come appaie dal document!) di fondazione
del Capitolo di San \ ittore. (Per le chiese di S. Giorgio e S. Fedele a Roveredo.
lion menziouate ill detto atto, l'esistenza sin da epocn lemotissima e altrimenti
sufficientemente coniprovata.)

Questo ricco numero di chiese e cappelle lascia lndovinaie clie al principle
del secolo XIII, e nei secoli anterioii, la vita religiosa era abbastanza intensa
intensa perö noil tanto nel senso di attivo e bene oiganizzato apostolato e la-
voro pastoiale, quanto di fresca e smceia pieta popolare. Infatti I'atto di
fondazione del Capitolo, dovendo gettare i fondamenti di uno stato di cose
assolutamente nuovo, lascia lritrav v edeie abbastanza chuiramente anche le condizioni
anterioii, per cui possiamo dedurre uii (piadro piü o meno approssiinativo delia
01 ganizzazione religiosa precedenle ürganizzazione che si rnela insufficiente,
nancando al lavoio pastorale un centro di direttiva, mancando anche la rego-
laritä del seivizio divino stesso, dell'officiazione delle diverse chiese e cappelle.
Risulta infatti che solo due sono le chiese funzionanti regolarmente, S. \ lttore
e Sta. Maria del Castello a Mesocco Intorno a queste due chiese e laggiuppata
in due grandi comunitä religiose la popolazione di Mesolcina e Calanca. I fedeli
al disopra della Serra di Sorte sottostanno alia chiesa di Sta. Maria del Castello,
quelli dalla Serra di Sorte in gib con quelli della Calanca formano la plebs, la

pieve di San Vittore Stando a quanto risulta da questo stesso atto di fondazione
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dobbiamo escludere che Sta. Maria di Calanca fosse, prima che soigesse il Ca-
pitolo, Chiesa Madie di tutta la Calanca e foimasse con tale V alle una plebania.
fnfatti di tutte le chiese menzionate nel documento solo San \ ittoie e Santa Maria
di Mesocco hanno una plebeui, una popolazione giurisdizionalmente sottoposta.
solo a Sta. Maua di Mesocco il foiulatoie riserva, accanto alia chiesa Collegiata.
il diritto di mantenere il battistero. di avere il cnmtero ed altn speciah pnvi-
legi. Se giä ali'epoca deH'origine del Capitolo la chiesa di Santa Maria di Calanca
fosse veianiente Chiesa madre di detta Yalle con attribuzioni di Panocchia.
mal si spiegherebbe che il fondatore vi abbin assegnato una sola Messa ogm
quindici giorni, mentre ad altre di ben mmol conto lie assegnö una ogm
settimana (S. Maurizio di Cama). Piü taidi invece il Capitolo stesso, ceito per
ragioni di comodita, deve aver eonferito a Sta. Maua di Calanca 1 suaccennati
diritti, cosi che tale clnesa divenne poi 111 lealta Chiesa madie di tutta la
Calanca, prerogativa che 11011 manchera di rivendicare, ed aiiche di far sentire, lino
ali'epoca nella quale quasi tutte le chiese fdiali si saianno conquistata la loio
assoluta indipendenza con 1'elevu/ione alio stato di Parrocclua (secolo XVII). 1

documenti della concessione di tali diritti da parte del apitolo mancano affatto.
ben documentata e invece l'energia con la quale Sta Maria li difese, quando nel
1453 la Yicinanza di Arvigo otteua dal Prevosto e dal Capitolo dei Ss. Giovanni
e Yittore la facolta di eiigerc una propi la chiesa con dipenden/a immediata dalla
Collegiata di S. Yittoie (pei niente da Sta. Maria!) la prima Chiesa di Calanca
otterra il diritto di esigeie alia Festa della Purificazione lo stesso annuo censo
di un'oncia d'incenso come la Collegiata (I. V. IS). Piü tenaceniente ancora
Sta. Maria difendera il sun preteso diritto di aveie il cnniteio unico per la
Calanca, quando nella prima meta del secolo Ml Buscno voriü aveie ua cnniteio
proprio; si arrivera allora lino agli atti di violenza ai quali non e estianeo un

anonico della Collegiata nalivo di Sta. Maria (34).

Quanto al Clero delle due Yalli si pud affeimarc che sc non era abbondantc
doveva ensere almeno sufficiente, se Lnruo de Sacco iiedette di poter lichiedeie
che i sei capitolati di S. Giovanni e S. Vittore dovessero esscie scelti esclusiva-
mente tia l sacerdoti o l chienci nativi della Yalle. Ma doveva mancare una di-
lezione, un organo centrale che lappresentasse in mezzo a tutti 1'c.utoritä e che
disciplinasse la cura delle an-ine. Mancanza che doveva essere tanto piu sentita
in quanto il \escovo era lontano. separate dai monti. e se si volgeva spesso
verso il sud lo faceva attraverso il Giulia o il Beinina, pet Pose hiavo e la Bie-
gaglia, poco curandosi della Mesolcina.

Ed e appunto la mancanza di tale organizzazioue centiale cd autoritana che
lion poteva sfuggire all'occhio del Conte Enrico de Sacco. accorto signore che
tendeva a dare alia V alle un'organizzazione forte sotto ogm rappoito.

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE PER OPERA DI ENRICO DE SACCO

1. Lo sfatuto del Capitolo

Quasi certamente per rimediare a tale difetto il De Sacco fonda il « Capitolo
di S. Giovanni» «pio remecho anime sue. et putris sui et oniiuum suoium antc-
c essorum ».

Enrico si era dnnostrato buona spada nelle impiese nnlitari a fiance dell'lm-
peratore e del Vescovo di Coira. Abbandonando piü tardi Fcdenco II per acco-
starsi al partito guelfo si eia rivelato astuto calcolatore; ora. con la fondazione
del Capitolo, si dimostra ncui solo soviauo provvidente del bene dei sudditi e

cristiano preoccupato della salute dell'amma propria ma anche accorto oiganiz-
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/atoie Infatti la vita ri ligiosa e la cuia pastoiale dellc due \ aln vengono du
lui regolate in modo piu che saggio pei quci tempi

hin ico del quondam \lbeito Dc Sacco londo ll Capitolo di Sail Giovanni
l1 giorno 21 apnle 1219 111 Grono In forza di tale fondazione 1 oigamzzazione
religiosa di Mesoleina e Calanca assumeva un aspetto del tutto liuovo second»)
le disposizioni contenute nell atto di eie/ione, ll cui oi lginale si constivi tuttoia
ncH'archivio coinunale di S \ ittore (\ 1) e del quale esistono ancoia nuineios»'
copie in diversi aichivi coiuunali della \ alle

la cilia delle amine e il sei'izio divino di tutte le chiese e cappelle dellc
clue ^ <alli vengono atfidati a sei Canonici quattio residenti a San \ittore due a

Sta Maria di Mesocco \lla Cinema di S Giovanni in San \ittoie la quale
diventa C ollegiata o Plebania vengono sottoposte le due Pairocchie fin qui esi-
stenti, cioe San \ ittoie e Sta Maua del C astello Quest ultima con l due
Canonici lassu le-sidenti, manteiia il diritto di battistero e di cinuteio pei 1 alta
\ alle, tutte le altre chie'-e e cappelle passano al Capitolo con i loro ledditi
Offerte, decime o possessioni

Compito principale dci Canonici e di esercitare la cuia damme pei luiuo
in tutte due le Valli compito perö che uoii li esime dall obbligo della recitu co-
lale dell'ufficio J'er facilitare la popola/ione ed anche pei 11011 toglieie tutto alle
chiese preesistenti i Canonici si lecheianno pei tuino nei van paesi, da S \ it-
tore nella bassa Calle e a Sta Maua di Calanca da Mesocco nell alta Calle e tre
volte all anno a S Pietro in Caldiieno le chiese cli Sta Maria di Calanca S

Pietio a Ceidabbio, S demente a Grono, S Giulio a Roveredo S Martino a

Soazza, S Carpofoio nel C astello di Mesocco, S Gioigio a Lostallo e S Pietro
in Crimeo avianno una messa ogm c[uindici giorni (c[uindicene) S Maunzio a
C ama ogm settiinana, S Remigio a I eggia una ogui mese e S Pietio m Caldireno
tre all anno

11 sostentamento mateiiale del Capitolo e assicurato da redditi propn cioc
dai redditi di quel fondi che Ennco De Sacco afferma essei stati dai suoi ante-
cesson assegnati alia clnesa di S Cittoie in S Vittore ed a quella di Sta Maria
in Mesocco, nonche dai ledditi delle chiese e cappelle sottoposte in quanto noil
siano necessari alia nianutenzione delle stesse I entiata principale sara tuttavia
lappiesentata dalle decline fin qui dovute alle chiese nominate decime che al-
tiove vediemo esseie in origine la cpiaita parte del tribute dovuto dai vallerani
ai conti De Sacco (quartesella) *)

le spese pei il mantenimento del clero sono udotte dal legnne di vita
comune imposto ai Canonici tanto a S Cittoie come a Mesocco, legnne che dovia
esseie mentenuto almeno fino a tanto che sia d'accordo la maggioranza dei C a

nonici stessi
Io stipendio in contanti e fisato in quattio libbie di denati nuovi (35 40 fr

«.pei il vestito» men tie al Prevosto e assegnato pei lo stesso scopo «c|uanto e

ononfico e decenie seconclo la sua persona», cioe secondo la sua maggioi dignita
Dalle ordiiiazioni di Cama, del 1524 ((1), \ 44) ci Consta che tale «lndennit i

di abbigliamento » per il Capo del Capitolo ammontava ad otto lire annue (ciica
75 fi

Ma noil saiebbeio hastate le disposizioni di oidine linanziano pei maiite-
neie una tale istituzione Perche il Capitolo potesse durare e pei che lo scopo
della fondazione potesse esseie raggiunto era neeessano dare al giovane istituto
una forte base disciplinaie Base disciplinare che fosse chiara e precisa, per eli-

') Vedasi piü tardi il capitolo speciale sulle decime.
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miliare o dlmeno liduue al mmimo le fonti ch contese e discotdie coiuuni pui
tioppo a tutte le organizzaziom umane Ennco ciede di laggiungete questo scopo
dando dl Prevosto piem poteri lutta la cura delle dinnie 1 tiasfeiinienti dall una
all altra residenza, le ufficiature nelle chiese sottoposte devono av venue se-
tondo il piu ampio e libero arbitno del Prevosto (secundum \oluntatcm et di
spositionem et aibitrium Piepositi) 1 elezione di tin nuovo C anonico spetta a

tutto tl Capitolo se ce accoido tia t membri. e invece di puio aibitno del 1'ie
vosto nel easo che 1 Canonici cloves->eio discordaie nella scelta 11 Pievosto a

sua volta e eletto dalla inaggioranza dei Canonici
Come gia accennato, nella nomina dei capitolan lion possono esseie piesi in

considerazione che sacerdoti o candidati al saceidozio natni della \alle con
diritto di precedenza pei eventuali titolati cioe pei quel sacerdoti o einerlei
che gia diutaiio l Canonici nel disimpegno della cuta pastoiale (Diritto di espi t-
tanza, abolito dal nuovo diritto canonico)

Per la buona ammimsti azione e stabilito che ll Pievosto noil possa contrarre
debiti superiori ai 100 soldi senza ll consenso degli altn nienibii del Capitolo
e che debba regolarsi secondo ll consigho dei suoi sottoposti pei quanto nguaida
ll vitto della mensa coniune

Eobbligo di residen/a e pure regulato dallaibitno del Pievosto e sanzionalo
dalla perdita della prebenda in caso di allontauaniento «sine licentia el parabula
lpsius Prepositi »

Come si vede I oigani/zazione e assai ugula deleiniinata fin nei dettagli
severa e accentratnce Dal solo Prevosto livestito dei piCi anqu poteri dipende
si puo dire, tutta la cura delle amine e peicio indnettainente la vita religiosa
di Mesolcina e Calanca

Disposi7ioni accessone ti asfei isc ono al Capitolo 1 obbligo gia della Cappella
di S Pietro in Valdireno di veisaie aniiualniente cinc|ue soldi « di denaro nuovo
di Milano » allOspedale di San (.lovanni del Montecc nei i (dei avalieri di Malta)
e l'obbligo di celebiare tanto a S \ ittore ciuanto a Mesocco una S Messa ogni
venerdi per 1 annua del fondatore, dei suoi anteces'-ori e successori cd una ogni
lunedi, per tutti i suoi soldati per la servitu per gli abitanti della \ alle e

pei tutti l fedeli defunti
Per se e per i suoi successori il De bacco noil riseiva ll du11 to di ele/ioin

dei prebendan, ilia solo « il duitto e I'onore di patronato sulle piedette chiese
1 ale dirnto coinportava la facolta di propone all istan/a competenle della
nomina il candidato pei un deterniinato beneficio Per la C ollemata i candidati
al beneficio di Canonico e di Pievosto, per le chiese sottoposte l capoellani, se

ve ne sono II passo ciellatto di fondazione e un po oscuio la clove paila ch

«chiese predette» Si riferisce cio solo alle ultinie nominate cioe a S Giovanni
S \ ittore Sta Maria di Mesocco delle quali si afferma essere state «edificate»
dagli antecessori di Enrico oppure si liferisce anclie a tutte le chiese sottoposte
al Capitolo? La pratica dei secoli seguenti sembra staie pei la puma liiterpic-
tazione, dato che solo per i benefici canonicali (eredi appunto delle tie chiese
nominate) Consta che l successori dei De Sacco abluano esercitalo e rivenchcato
il diritto di presenta/ione mentre mvcre il Capitolo stesso lo rivenclica e lo

csercita per le chiese sottoposte ') (54), (55)

la fondazione riservava naturalmente l diritti del Vescovo ch Coira «in
spnitualibus » L'opinione che il Capitolo dipendesse gmi lsdizionalmente diretta-
mente dalla Santa Sede, formando cosi una specie di pielatura «nullius», pre-

') Vedasi anche per il diritto di patronato il capitolo speciale
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\alse pei tutto ll Medio Exo cd eia ancora eondmsa dall'Eichhorn nel 1797 (16)

Di fatto pero \ediemo che dopo linteiveuto dl San Carlo l'autorita del \escovo
di Conn si estendeia anche agli affai i liiteini e disciplinai i del Capitolo, cid ehe

fu nil grail bene.
la fonda/ione lu subito approxata dal \eseoxo e nello stesso anno 1221 ((15;

cfi (1), N 1, o\e perd e ei loneamente iudicata la data 1222) la appiovava anche
ll Papa Onono Kl ll quale stabiliva che ll nuiueio dei Canonici doxesse restare
sempie di sei. e nun potesse essere aumentato che nel caso nel quale doxessero

accrescersi 1 belli della Collegiata. si da alimentäre anche il numero dei be-

neficiati.

2. Ragioni che spinseio il De Sacco alla fonda/ione del Capitolo

I utto lo spuito della fonda/ione e le singole sue disposizioni lasciano m-
ttaxxeileie che le lagioni che mosseio Enrico De Sacco ad istituire il Capitolo
di S Gioxanni fuiono piecipuaniente di caiatteie leligioso Se le mire del Conti*
non tosseio state che nute politic he, mal si compiendeiebbe come mal il De
s»acco non abbia seguilo 1 esempio di tanti suoi contemporanei che in istituzioiii
-amili si nsei\a\ano pieni dmtti di nomina dei beueficiati, facendo cosi delle
loio fondazioni veu stiumenti di domiuio \j si compiendeiebbe conie il lon-
clatore pensasse in tal modo non solo all anima piopna e dei suoi parenti, ma
anche a cpiella dei suoi solclati dei sudditi dei seixi, in un epoca nella cjuale
la condizionc di seixo non era, piaticamente e almeno per molti padroni, gran
che dneisa da cpiella dello sclnaxo lomano m un tempo nel quale il suddito
stesso eia consideiato pill come cosa che non coine persona Ne si pud dedurre
che nel De ."sacco mancasse sentimento leligioso dal fatto che nello stesso anno
paitecipa alla guena contio il \esco\o dt Como, o dall altio che cinque anni
.ppiesso malmend poco delicatamente l Canonici di Milano nel famoso processo
pei il iicupcio della signoiia cli Blemo (10) Pei gmdieare tale condotta basta
•ipoitarsi nelle coiidi/ioni di cpiell epoca la giande lotta per le investiture, che
molto a\e\a put ificato. e ounai lontana di un secolo, xescoxi e prelati iicomm-
ciano ad esseie piu signoiotti temporali ed uoniini d arini che non autoritii spi-
ntuali da cid lotte liequenti e feioci, lotte tia loio stessi, lotte peifino contio
il Papa che e puie signoie tenipoiale, lotte uelle cpiali i laici si considerano non
cli floate ad un supeiioie. ina di fionte ad un male della stessa alte//a pui
sapendo disceuieie a tempo oppoituno tia il leudataiio e 1 ufficio spmtuale
De! lesto la condotta di Ennco si spiegheia ancoi meglio pensando che pioprio
nella lotta contio il \esco\o di Como egli e alleato del \esco\o dl Cona e che
contio i Canonici cli Milano il Signoie della Mesolcina lotta solo pei uaveie
Biomo donatogh dall Jmpeiatore e dai guelfi occ upato in nonio appunto del

apitolo nnlanese
Non m pui) negate che le consuleia/ioni di oidine leligioso, pei quanto

piepondeiaiiti potexano esseie accompagnate da altie di natuia politica. come
ad esempio il mnaggio di una maggioie lnfluen/a sulla \ alle Va peid notato
che inai i De Sacco faianno del Capitolo un moiiopoho della loio famiglia, che
la maggioi parte dei loro discenclenti Canonici appaitengono non al lamo prin-
c ipale. ma al lamo cacletto di Giono e che nessun De Sacco ci Consta sia stato
Prevosto

la foiida7ione del Capitolo, con 1 oigamz/azione che il De Sacco gli diede,
scioglieva in modo quasi ideale il problema della cura delle amine nelle due
\ alli, tioppo lontane dal laggio di azione del Vescovo di Coira. II lavoro di
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pastorazione riceveva per tale organizzazione un ordine ed un gov e! 110 che fin
qui non aveva avuto, guadagnando m tal modo in profondita e in legolauta
con liidiscutibili vantaggi per la popolazione. Ne ll nuovo oidinameiito linponeva
ai fedeli altri pesi fnianziari. poiche le decime che fin qui erano da versaisi
alle chiese del De Sacco, fluivano oia al nuovo apitolo del quale esse decline
assicuravano l'esistenza

Per volontä del Signore della \ alle si foimano cosi le due giandi plehanie
di San Giovanni e Santa Maria del Castello anclie se questa 11011 indipendeiite
ma sottoposta alia prima I fedeli perö non si sentono sudditi dell'una o dell altra
111a piuttosto tutti membri dello stesso grande coipo sociale del Capitolo, che
sarä considerato ll portatore e ll rappresentante nonche ll disciplinatoie della
vita religiosa di tutto ll distretto Gerto il Capitolo fu ll pi 11110 elemento che
desse alle vane vicinanze e degagnc una prima coscienza di unita. Non solo
Dopo aver dato unita ai van gruppi sara opeia del Capitolo 1 msenmeiito
di questo nuovo membro nella vita della vasta diocesi curiense, prepaiando cosi
le due Valli a partecipare attivamente alle vicende della Loga Cngia e della
Confederazione delle tre Leghe, appena queste soigeianno

NUOYO IMPULSO ALLA VITA RELIGIOSA

II primo lisultato di questo coordinamento e disc iplinamento di foize doveva
essere una rinascita. un rifiorue della vita religiosa. E tale rifioine ei e abba-
stanza documentato nell aumento del numero di chiese e cappelle nei vari vil-
laggi In una bolla di mdulgenze del 1419 (8), cioe esattamente due secoli dopo
la fondazione della Canomca, oltre alle chiese menzionate gia dall'atto di fonda-
zione sono citate le seguenti S Vntonio e S Fedele 111 Roveredo, S ta Domenica
S. Bernardo a Leggia, S. Giacomo e S Giovanni a Mesocco S Lucio a S \1tt01e
e a Norantola, S Nicolao a Grono

Piii importante da questo punto di vista la costiuzione della C ollegiata di
S. Vittore (57), (52), (55). Tale costruzione si connette alia fondazione del Capitolo

come effetto a causa Era naturale che la nuova istituzione avesse bisogno
di una chiesa abbastanza ampia pei poter accoglieie le piocessiom piovenienti
dalle due \ alii, di una chiesa capace per 1 fedeli che conveimano anche per 1

funerali del villaggi vicini Ed era convemente che la nuova costiuzione corn-
spondesse. per grandezza e bellezza, a quella dignita del Capitolo della quale
sacerdoti e fedeli erano ben compiesi Sorse perciö verso il 1250 la solenne
Collegiata, lmponente come una basilica per le sue tre belle ed ampie navate
le larghe arcate romaniche, 1 possenti pilastri. devotamente laccolta nel coio
poligonale ed elevato. nella luce che piove da otto finestie semicircolari 111

alto, sopra la navata centrale, e da quattro, pure semicircolan, nelle navate late-
lali, sussidiate da due «occhi di bue» e da un altra (piobabilmente ttasformata
m bifora piü tardi) nella facciata Davanti alia solennita che 1 edificio spira
tail to mternamente quanto esternamente ci si domanda solo peiche mai non si

sia pensato di dare ad un tal edificio un campanile meno nusero O mancaiono
1 mezzi finanziari

Probabilmente con la nuova sede il Capitolo ricevette anche un nuovo nomc
Infatti liell'atto di fondazione la nostra istituzione non e chiamata che t Canomca
Sancti Johannis» ed esplicitamente si dichiara che la chiesa di San \ lttore. fin
qui parrocchiale. deve cedere alia consorella 1 onore. diventando la chiesa di
San Giovanni plebania e canomca chiesa madre di tutte le chiese di Mesol-
cina e Calanca. Ma i Sanvittoresi non si dovettero rassegnare a questo cambia-
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iuento ne peimiseio the il Patrono del villaggio do\esse essere consideiato
cdla stiegua tli un pationo di thiesa setondana e sottoposta A ollero che il primo
pationo del paese hguiasse anche nel «veneiabile Capitolo» atcanto al graude
Precursoie \otiamo peiciö the gia sin dai primi documenti the possediamo
dopo 1 atto di fonda/ione il Capitolo e la thiesa no 11 sono piu detti semplice-
mente « di ban Giovanni» bensi di Sail Giovanni e San V lttore, oppure solo

«di S Vittoie» (9) (G), tfi (37) e (38) Iii tal modo il Capitolo fondato da

Enrico De Satto tome «C anoiuta di San Giovanni» passerA alia stona sotto
il nome di «Capitolo dei Ss Giovanni e Cittoie» ritordando nel nome dell'iinita
pairocchia di Mesoltina e alanta quella the eia stata la prima Parrotthia di
tntta la Mesolcina Bassa da Montitello fino alia Serra di Sorte

IL PREVOSTO EX RICO DA GRONO

E L\ CAPPELLA E LE 1ERRE DI VALDIRENO

Di tutti i capitolau dal 1219 al 128o non sappiamo the il nome del pinno
Pievosto \laitino nominato da Fnnto De Satco nello stesso atto di fonda-
/itine Poi i documenti maiuano totalmente fmo al 29 Lugho 1286 (1"), ("8) L'atto
di tale data steso a Coua poita la firma del Prev osto Ennco (del fu Coirado
da C.iono). dei cuiioniti Pietio (di b Giulio) Pietio (De Satto), Cualtieio (de
Heia di \eidabbio) e Beinaido (Beinardino del fu Coriado da Grone) f stom-
parsa la firma del sesto tanonico che doveva esseie Biantha De Sacco. Con tale
atto legale il Pievosto a nome del suo Capitolo e della Collegiata, obbligava se

td l piopn smtessori « di versare e consegnare ad Ulderito e Simone di Rietbeig
e ai loro legittimi eietli ogm anno cinque some di miglioi vino pei il feudo
(he tanto il loro padie quanto i detti fratelli tenevano dai nobili e distinti
uoinini i signon de Clauxis» (De Sacto v (38) Dal document!) appaie the tale
feudo the costeia al Capitolo aunualniente tinque some di vino e che i Rietbeig
avevano acquistato dai De bacco giavava sulla tappella di S Pietio sita in
\aldiieno e sulle «altie possessioni della nostia C hiesa ivi site» Gia nella
tonda/ione del Capitolo fnnto donando alia thiesa di S Giovanni la cappella
di S Pietio e le poisessioni annesse. aveva tiasmesso al Capitolo stesso 1 annuo
obbligo di veisaie tinque soldi dargento all Ospedale (lei Cav alien di Malta
ai piedi del Moutecenei i ma non aveva fatto men/ione altuna di un obbligo o
feudo nei confiouti dei Conti di Rietbeig Sono dunque venuti meiio i successon
del Conte Em ito alia dona/ione di ((uesti disponendo di una cosa the eia stata
totalmente ed assolutaniente teduta al Capitolo e giavandola di un feudo'' Xou
possianio due solo appare abbastanza tlnaianiente, the la lonveu/ione con i

f i ate 111 di Rietbeig lappiesenta la tiansazione bonale di una ([uestione disputata
se si nota (he ton tale coinpiomesso il Capitolo «iiniineia pei sempre alle
senten/e (lueste o da thiedeisi in futuio alia Sede Vpostolica od altiove al
tiibuiiale (Ii (In11to tanoiiKo o civile.» Ma i piececlenti di tale vertenza lest

a no nel buio
Maggioi poitata stotua pei the getta un laggio di lute sulle oiigini della

(()loni//a/ione dei \\ alsei nelle vallate letithe e pei the pennette cli stabilne
il punto di paiteu/a di altuni almeno di questi coloni, e il documento del 3

novenibie dello stesso anno 1286 ((9), N 1), cfi (14) £ utile soffeimarci brevemente
su tale documento che nvela nel Prevosto Enrico una mente di ottimo ammi-
nistratore

I Canonici gia citati ed in piü «Martino Enrico figlio del quondam Enrico
De Sacto, a nome di suo fratello Brantha, Cauonico della Chiesa e del Capitolo
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predetti » incuricano il loro Prevosto Enrico di investire ed affittare « i hoschi c

le terre in Valle del Reno, dalle quali ricevono poca utilitä e reddito.... volendo
che la loro Cliiesa abbia a trarne maggiore utilitä ». Si lascia all'arbitrio del
Prevosto di scegliere la forma di contratto che a lui sembrerä niigliore. 11 quale
contratto segue sulla stessa pergamena. conchiuso tra il Prevosto «delegato con
licenza di tutto il Capitolo e del sottoscritto Gian Enrico De Sacco del (|uondam
Enrico, avogadro della chiesa e del Capitolo» e i delegati di 2» coloni tutti
nominati col nome e luogo d'origine. I delegati sono « ser Jacobus de Cresta et de

Pialle (Val Formazza) e Petrus Bisarnus de Sempiono ». In forza di tale
contratto l Walser vengono investiti perpetuamente «di tutto le prodette terre e

doniinii e fondi boschivi e territori e diritti giacenti nella Valle del Reno, per-
tmenti e spettanli alia predetta Chiesa e Capitolo...». perc-he essi le tengano e

le lavorino * migliorandole e non peggiorandole e delle stesse facciano e possano
fare cnecche essi vogliano, come e lecito di fare delle cose tenute in affitto».
Da parte loro i Walser si obbligano di versare ai delegati del Capitolo, nella
chiesa di Sta. Maria del Castello, ogni anno a S. Martino o nell'ottava di questa
festa. 16 lire di denari nuovi. Se entro il termine pattuito non dovesse esser
versata la somma in questione gli affittuari saranno tenuti al versamento di un
terzo del canone d'affitto in piii. Tale canone poi non poträ mai essere sostituito
da versamento in natura, ma sarä aininesso solo se « di buona moneta numerata
e spendibile e corrente in Valle Mesolcina al tempo del pagamento». A nome
del Capitolo e della chiesa di S. Vittore il Prevosto si riserva « tutte le decime
e le cause, ossia giurisdizioni spirituali e la caccia al camoscio. e tutte le veno
di metallo, se se ne dovessero scoprire».

Come si vede Enrico trovö felicemente la forma (Ii investitura che raggiun-
gesse lo scopo enunciato dal Capitolo nella sua autorizzazione. eioe un contratto
tale che assicurasse alia C hiesa di San Vittore «di trarre un maggior profitto
da quelle sue terre». Le clausole erano infatti tali da spingere i coloni a vera-
mente «migliorare e non peggiorare» la produttivitä dei fondi capitolari, vuoi
pei' 1'investituia perpetua. vuoi per le rigide condizioni di pagamento del-
l'affitto, dirette queste ad escludere ogni negligenza da parte degli affittuari.
I.'esclusione poi del pagamento in natura, in un'epoea nella quale il pagamento
a contanti e abbastanza raro, e le particolareggiate condizioni per un pagamento
che fosse veramente «buono» rivelano pure l'oculatezza del Prevosto ammini-
stratore. Inutile, infine, ricordare la perspicacia nella riserva di diritti a favore
del Capitolo.

T/ultimo documento che ci ricorda « Enrico, per grazia di Dio prevosto di
San Vittore» e dell'anno seguente, 1287 (38); (17). II Capitolo si trova in strettezze
finanziarie (forse ancora in conseguenza della costruzione della collegiata) e

perciö il Prevosto, con consenso ed assenso dei confratelli. ottiene dal Vescovo
di Coira e da Ulderico conte di Rietberg un prestito di cento lire mezzane di
buona moneta ed una libbra di grano; contanti e merce che devono essere re-
stituite entro l'ottava di S. Martino dell'anno corrente. A garanzia del prestito
il Prevosto rilascia quest'atto con il quale si obbliga di cedere in perpetuo la
cappella di S. Pietro in Valdireno. con tutte le sue attinenze. in caso di mancato
solvimento del debito. Entro il tempo stabilito perö il Capitolo pote far fronte
ai suoi impegni e la cappella tornö in sua proprieta. restandovi fin dopo la
riforma, anzi, di diritto almeno, fino al 1773.

(Continua)
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