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dua$erni nyiöMtauanilah
Rivlsta trimestrale delle Valli Grigioni italiane- Pubblicata dalla «PRO GRIGIONJ ITALIANG» con sede in Coira

Esce quattro volte all' anno

STORIOGRAFIA VALTELLINESE
E STORIOGRAFIA RETA1"

ENRICO BESTA

La storiografia valtelliraese, se vogliamo eosi chiamare una cronistioa asisai mo-

desta, fu nelle oriigini legata alle tradizioui connasche: mentre le poche fontd rete

a noi giunte souo uscite da monaster! e capitoli: le valtelliniesi hanno scaturigini
e finalitä laiche. Ad Aimerico Vittani da Como (lia cui eromaca e pur troppo per-
duta) si richiama Beltraniolo da Silva, 2) che « volendo dope le cose vecchie porre
innanzii le cose nuove» registro le vicende sondriesi dal 1318 al 1335.

La sua famliglia era partita dal lago 3) e precisamente da Bellagio: ma si sen-

tiva giä tanto soindriese 4) da esser geloso che il suo borgo non dovesse essere

sotto il gi^go ne giurisdizione di alcuno.

Alia valle del Mera isi riferivano invece le rioordianze che, scritte parimenti
in volgare. TJlrico Campell designö come Annates plurienses: s) non ancora segna-
lata in manoscritti a noi giunti, furono scritti almeno in parte dia Guglielmo Yer-
temate. i

Ricche di aneddoti giä presentavano al confronto della cronica del Silva una

maggiore vivacitä ed una piü intitmja efficacia rappresentlativa. Ma anch'esse, come

le valtellinesi, alle vicende grigioni, accennavano solo in quanto vi fossero stati
ooil popolo finitimo oonflitti od azioinii comuni, rapporti bellici o fedeirati. Non ri-
eordavano piu i momenti critici in cui sin dal seeolo decimosecondo era statia in
discussione I'appairtenenza di Pi uro e Chiavenna al vescovado di Coira: quelle pre-
tese ci sarebbero ignole se non ci fosse rimasta chiara ed irrefragable notizia dei

doicumenti. Poche decine d'anni erano hastate per farlii uscire dalla memoria: anche

Chiavenna era stata irresistibilmente attratta verso Como e verso Milano.
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II ricordo di quei momenti durö invtece tenace e vivo in coloro che erano ri-
masti socooimbenti du quel duello politico: esso era aiutato e corroborato da IIa con-
servaziome di diplomii e dei giudieati imperiall che facevano bella mostna di se

negli archivii della mensa vescovile di Coira.

Ai vecchi che si potevano ritener spogliati d'efficacia giuridica pel trascorso

del tempo necessario alia prescriziotne o per um riconosciuto carattere surretizio,
altri se ne erano aggiunti, nel seook> decimoterzo e deeimoquarto, che non erano
riusciti a tradursi nella realtä, ma che serbavano tuttavia una loro efficacia
Potenziale. Quod differtur non aufertur. Avrebbero potuto ritornare in vita al
momenta oppoirtuno.

In quell'importante inwntario delle ragioni del Vescovoi di Coiira che e il Buch

der Vestinen so dem Stift Chur zur Lorent non si manoava infatti di avvertire,

per esempio, a riguardo del Bormiese: fi) « E' da sapere che anche Bormio appar-
tiene alla Ca di Dio: i suoi uomini serviviano al vescovo di Coira con lancia c

scudoi, e l'avvoicato di Mazia (Matoch) della Ca di Dio riceveVa la facoltä dli inve-

stire i podestä di Bormio quand'eia necessario. Che Bormio appartenesse alla Ca

di Dio riconobbero per iscritto gli stessi Bormiesi anche dopo essere caduti in po-
tere dei duchi di Milano; in tutte le loro carte e documenti erano riservati i
diritti della veneriabile Ca da Dio e dell' amata Signoria di Coira.

Furotno sottratti alla Ca di Dioi quando l'dvvocato Ulrico di Mazia dichiarö e

mosse guerra al Signor di Milano senza consenso, anz; contro la volomtä del
vescovo e della Ca di Dio disponendo arbitrariamente dei possessi e dei diritti di

questa. moin nell'interesse di queteta, ma del proprio. Per tal modo la Ca di Dio

perdette Bormio e Peschiavo: per ciö dunque la Ca di Dio ha ancora su Bormio

fondate ragioni. 6) »

Lo sfondoi e vero: ma non tutto. Le riserve dei diritti di s. Maria non concer-

nevano affatto la Ca di Dio ne in tutte le caite ricorrevano ma solo im oerte carte
d: vendita o permute immolbiliari. Nemmeno era fuori questione che l'avvocazio dei

Venusta derivasse dal vescovo di Coira. Ma ai Grigiomi conveniva di isottaeere

quello che potesse nuocere. Ricordlavano siolo quello^ che conveniva rioordare, ap-

proffittando magari dell' tgnora'nza altrui. E ricordavano secondoi 1' tesigenzia del

momenta. Mentre sapevano bene mettere il punto sulle vicende di Bormio e Poi-

schiavo, passavamo cion piede leggero su quella di Piuro e Chiavenna dove avrebbero

potuto dire molto di piü. 7)

Quella mota fu seritta certamente dopo il 1367 quando la Lega Caddea fu coi-

istituita e divenne partecipe dei diritti che prima il vescovo di Coira esercitava
esolusivanvente in proprio nome e doipo il 1377 quando Giovanni Cane assicurö a

Galeazzo Visconti il domintio di Bormioi. II richiamo al breve di Maistiinoi Signore di
Milano e figlio di Bernabo signore di Milano accerta d'altra parte che furonio re-
datte dopo la donazione del 1404 le note relative a Chiavennia e Piuro. ») Si doman-
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davano al passato argomenti' per appoggiare rivendieaziointi attuali. Se il Buch der

Vestiiieii fu veramente redatto nella curia del vescovo Erman.no di Vaduz (1388-

1416) lo fu certo dopo che la pace del 1408 gli avieva rioonoisciuto non pure il
possess© di Poschitavo, 8) ma quelto di Brusio. Poco dopo iin Valle di Poschliayo era
tuttavia ristabilita la vecchia situazione. 9)

Ma ormai la stoiräa era diventata un'arima politica. Non ce ne, dorremo troppo.
Perch6 le armi servano nion si debbotno lasciar irruginire: soitto qiuiell'assillo la sto-

ria retica si andava avviluppando.
Un bei giorno ne furono turbati i sonni di Ludovico il Moro. A chi nel 1469

gli 'sussurra va all'orecchio che il veseoiyo Ortlieb von' Brandis allegava privilegi
onde sarebbe risultato che la cittä e la terra di Bormio erano sue, mostriava sem-

pre un certo scettficismo: perö sospeso fra I'incrodulita old il scspetto, suggerivta

di ricercare se veramente esistessero.

Messe in moto le velleita espansionistiche si potevano allargare come una

goocia d'olio. Erano di nnoivo miniacciati Poschiavo e Bormlk»: sarebbe anche venuta
la volta di Chiavenna, e magari della Va'ltellina. Si affacc:ava una propaganda di

guerra che poteva aver presa anche sui popoM esternli. All'offensiva storica non
bastava piü il contrapporre una ('»retro offensive di uguale carattere. Le terre
ehe erano tuttavia nelle mani del duca cedevano gradmalmente alia influenza cor-
roisiva della prima: la panra poteva piü che la critica. A riprova di questoi stato

d'aniimo allego alcuni frammenti di una miscellanea storica bormiese che sulla

fine del secolo decimoquinto erano giä, se non m'inganno, su quella scia. Mi diede

occasiowe di conoscerli qualche decina di anni fa 1'amioo Abbomdioi Lavizzari, per-
mettendomi un'a veloce scorsa nell'archivio della famiglia Nesini, da cui aveva

tratto a sposa donna Cl'eofe, gentile e colta: erano allora adunati in un doppio

foglio ripiegata quasi a far da contrappoisto ad un'altra miscellanea improntata a

legittimistica fedelta verso gli Sforza, che il Quaidrio' designo come Adversaria

manuscripta anonimi existentia Burmii. In quella breve visita Iii1 trascrissi affretta-
tamente: speravo di rived'erli piü tardi. Ma quando l'archivio Nesini form ato in

gran parte da elementi dell'archivio comunale di Bormio prenapoleonico fn depo-

sitato nel'la biblioteca del Pio Istiiituto bormiese, trovai copia della miscellanea filo-
milanese e dell'altra, nessuna tracdia. La prima pubblioai nella storiia di Bormio

antica e medioevale, io) la seconda e ancora inedita e vorrei dire scouosciuta, ben-

che la sua sostanza sia passata, tradotta in volgare. nella cronaca dell'Alberti. Hi
Alle indagini il volgare mon si preista. II latino originale c'inisegna invece molte

cose.

Benche formato di pochi richiatni il centone bormiese rivela dliversi strati. II

piü recente e rappresentato dall'ultimo oapitolo che l'Alberti 'ignorö o non tra-
scrisse: in forma sucointa ricorda la sfida portata al Podestä bortnino Cisermondo

da Ulrico Massol e la successiva iitnvasione che furoinoi ipoi ® smagl'iataiti colori dram-
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matizzati da Ulrico Campell. I2) Quella mota che si riferisce al 1486, deve essere

certamente posteriore a quest',anno ed e indubbiamente d'origine reta, come l'ot-
tavo che rammenta le donazioni di Mastino Visconti.

La nota intermedia che quale dovrebbe riguardare l'invasionie veneziana del

1432 e anodina e quasi senza scope.
Un nucleo ben piü coerente e costituito invece dai capitoli precedienti all'ot-

tavo. Chi Ii scriisse s'interessava alle vicende delle famiglie bormiesi ed aveva
qualche famigliaritä con l'archivio di quel borgo. Chiamava suo signore (dominus)

il duca di Milano. Per quei capitoli che a noi possono sembrare favorevold allia

tesi retica, io non escluderei pero ancora delta influenza esterna- E sarei quindi
proclive ad ammettere rclazioni tra la storiografia valtellinese e la grigioine an-

che prima del secolo decimoiquinto.
Esse potrebbero ben essersi riflesse in opere retiche di tempi pih recenti.

Giä riecheggiavano, se nom m'inganno nelle pagine di Ulric® Campell. il quale
(1510-1582) anche del Buch der Vestinen si valeva per sostenere i diritti di Coira

su le valli laduane sin dai tempi antichi. Del primo capitolo del centone bor-
miese. che,, a ben gu-ardare. concerneva soltanto una divisione fatta1 tra Oomensi

e Rormiesi su la fine del secolo decimoisecoindo egli ha fatto una divisione tra
Bormiesi e Curienisi e con fantastici ricami men fu alieno dal fa,rla risalire al 459

per un 'accordo tra il vescovo curiense Asimene e il vescovo comense Abbondio! s)

Non e mia colpa se 1'odiermo ritrovamento fa vaeillare il precipuo' appiccagno, a

cui, anche in tempi recenti. si sono affidati gli assertori della tesi campelliana.
Riscontri non meno eloquenti si possono cogliere nell'opera di Giovanni Guler

(1562-16371 131- non vi pub essere d'ubbio oh'egli ebbe per le mani le ricordanze di

cui parlo Mol+o facilmente si ricostruisce la forma originaria dietro la sua ver-
s;one tedesca. se la si1 alleggerisce di qualche fronzolo.

Significative sono pero soprattTitto le coinoidenze con la Pallas rhaetica latina-
mente redatta di Fortunata Sprecher (1586-16741. 141 Dei paragrafi usati egli ri-
produsse formalmente la redazione prinvitiva Per quelle salient! somigllanze io

mi tero altre volte domandato se il centone bormiese non contenesse estratti dal-

1'opera sua: resplfnsi il dubbio perche il teslo sprechen a no offre delle vere inter-
polazioni 151 e perche in lui non ritornano tutti i capitoli di Bormio. Non sarebbe

tuttavia escluso che lo Sprecher avesse attinto alle fonti dell' annotatore bormino.

II primo incontro fra la cronistoria bormiese e la reta sa.rebbe sempre avvenuto
in un periodo. in cui la Rezia tendieva ad attirare la Valtellina verso dji se, in-

coraggiando la loro adesione verso le Tre Leghe.

Le stesse voci seduttrioi risuonavanoi in Valtellina.
Stefano Merlo ricorda bene le dicerie che «la Valtellina fasse anticamente di

S. Mariia di Coira»: per oonto suo pero Valtelildnese e Grigione erano senipre due

popoli diistinti.
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Nel momento stesso in cui le due storiografie sembraviano poirtate ad avvici-
narsi e quasi a coimpenetrarsi la tesli che si poneva a base della storioigrafia reta,
acquiva le ragioni del loro diyergere. Diverse rinsanavano i presupposti politici e

gli intendimenti. E un po' anche l'indirizzo formale. L'umanesimo aveva una piit
intima penetrazione presso gli scrittori' grigioni proclivi alia Riforma: acoostata

alia poesia la storia diventava un'arte. Su piü vari argomeuti si istauravano le iu-

dagini, che ai filologi interessava ognii aspetto della cultura. Deutro il corpo delle

cogniizioni raccolte con diligenza linfinita e liberamente interpreftata abitavia uno

spirito etioo e patriottico che dava calore e vivacitä al materiale erudito.
Stefano Merlo, espositore di fatti nuda e schietto pareva giä troppo. piü sem-

plice di fronte lagli scrittori reti che in versi ed in prosa descrivevano le guerre
ooimbatutte col Medeghino: e la statura di quelli si ingigantiva ancora nella figura
del Campell e del Guler, che erigevano i loro podenosi edifici sulla piattaforma di

una erudizione vasta e multiforme. II far grande non impediva che tenessero conto

delle fonti piü modeste: neirampio quadro sono anche innestati i dettagli che nel-

l'esercizio delle cariche ad essi affidati seppero attingere alle smilze ricordanze
valtellinesi ed alle memorie famigliarli dei Visdom iiii, dei Capitana di Sondrio, dei

Beecaria, dei Parravicini e d'altri casati primeggianti nelle valli aduane. L'Orsini
ha ben preveduto trecento le pagine che a queste h'a dedicato il Guler. II Campell
meriterebbe ugual oinore. Noi possiamo facilmente correggere le deformazioni re-
oate al vero per motivi patriottici

Piur troppo i Valtellinesi non avevano quand'essi vissero ne voglia me agio di
emularli. Avvolti penosamente nelle dif'ficolta d'una amarissima situazione non pen-
sarono nemmeno a criticarli. Pieni di sospetto Ii seguivano perö in tono minore.

Alia storia preferivano i rilievi statistici e le argomentaziomi giuridiche, opponendo

magari falso a falso. Pur nell'agitato periodo cui la question® valtellinese diventö

europea, rimaseio imbarazzati nelle viacchie tradizioni. Anche allora le opere sto-

riche piü sode furon dettate dai Reti: basta riandare i due Fortunati: lo Iuvalta
e lo Sprecher. La trama esseinziale del racconto, basata in molta parte su espe-

rienze dirette, parve inecceppibile.
Anche quando finalmente i Valteillinesii pensarono di dover provvedere essi

stessi alia propria storia (1716) Pier Angelo Lavizzari e si suol dire FErodoto
Valtellinese (1679-1759) si tenme sulle loro tracce. Vi era davvero nella storiografia
reta generalmente, una drittura ed una coerenza tale da non consentire d'istrigar-
sene con disinvoltura, consiideriandola mal complesso quale un cumuio di bugie.
Erano stati senza dubbio ben piü serii che non i perabolani umbrd e toschi arte-
fiei di etrnscherie che illusero il reto Gabriele Bucoeillini (1599-1681)

II predomindo 'austriaco in Lombardia lasciava giä intravvediere ad Valtellinesi
la possibilita di altri orientamenti politici: il legittimismo del Lavizzari fu superato
dalia austrofdlia delTirrequieto Lorenzo Bo-tterii'nii (1698-1750). Egli intuiva giä che

5



la storiografia valtellinesc avrobbe. poiuto assumere' indirizzi diversi da quelli
fino lallora seguiti. Ma rimase ai progetti.

L' imprasa d' un rinnovainanta delta stoiria valteiitinese fu invece ripresa coo

molto ianpegno da Francesco Saverio Quadrio poliiieamente piü temperaia (1695-

1756). Allentando le redini all'ipercritica, oercd di rovesciare la tesi della preva-
lenza di questa .sulfa- Rezia e respu-nse andre 1' iponesi di una egemonia comasca.

Troppa originalitä e perciö falsa.

Grande erudito, si guardö pero bene dal considlerare come zavorra l'opera degli
storici reti: li apprezzo a dovere anche se reputo artifieioiso if Leitmotif sul quale
avevano tante volte insistito. Su quelia falsa riga evito di scrivere tutto a vuoto.

L'opera voluminosa del Quadrio risospinse anche la Rezia ad una sintesi sto-

rica: la vecchia tradizione fu ripresa e riaffermatia da Uomenico Roisio Della
Porta. Vinse perö i predecessori in prodissitä, non in profonditä. In Valtellina ebbe

scarso successo.

Stancheggiata dalle concussion! d'una miope oligarchia la Valtellina giä arden-

temente andava ad lallointanaire da se 1 amjaro calice.

La storia tornö quindi a diventare un arsenale dai quale i poiliiitici si sfoirzavano

di trarre le proprie armi se addirittura non si preferiva di abbandonarsi al ra-
zionalisino.

Piü giuriista che storico un vera scandalo suscito nel 1789 Alberto de Simoni

oon l'ainonimo Ragionamento giuridico sopra la costituzione della Valtellina e del
contado di Chiavenna: fu mera fortuna se il rogoi che disirusse il libro noin ince-

neri anche l'autore. SnpplendOlo tre anni dopo del Prospetto storico politico ed

apologetico del governo della Valtellina e dellle sue costituzioni fondamentali, il
de Simoni ebbe dl mierito d' intuire probleuii prima d' laiioira trascurati.

La tradizione retioa subi una scossa tremenda: e per la sua undlateralita non
valsero a ristabilirla ope re di indubbio valore come i Fragmente zur Staatsge-
schichte des Veltlins, di Uliisse Salis Marschiins, sicuro padrone ed interprete ar-
guto delle fonti. Precedevano ormai per proprie vie i nuovi cultoari valtellinesi
della storia, tra i quali anche se inedliti, meritamo d'esser segnalati, soprattutto il
bormiese Ignazio Barder ed H tellino Giuseppe Vincenzo Besta.

L'undone della Valtellina alia Lombardia ricollego la storiografia valtellinese
alia lombarda.

La stordia di Milano aveva raggiunta non spregevole altezza nelle opere erudite
di Giorgio Giulini, la storia di Como in quelia di Giuseppe Rovelli, senza il quale
non sarebbe stata possibile la storia della citta e della diocesi dii Gomo di Cesare

Cantü. Mirabile per vivacita di colorito e per luaidezza di visione (1829-1831). Fu
come lo squillo d'una nuova diana. Nel 1834 Giuseppe Romegialli imiziava la pub-
blicazkme della sua Storia di Valtellina di Bormio e di Chiavenna con ampiezza
di disegno, aniche se le nocque lo spiriito piü rabulistico che oritico deil'autore, ed
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uno 'stile piü rettorico che robuste. Molti errori il Roinegialli raddrizzö e molte
lacune completö, ma noil riusci tuttavi'a a dare alia storioigrafia valtelliinese quel-
l'impulso innovatore che sarebbe stato opportuno. Lascio criedere che non vi fos-

sero piü problemi cui nell'opera sua giä noin si fosse data risposta: e segnö, non
volendolo l'autore, unia battuta d'arresto. Spunti nuovi non briilarono ne nella
Storia di Chiavenna di Giambattista Crollatanza (1870) ne nella Storia detla Valle
di Poschiavo di Daniele Marchiali (1886), ne ebbe la potenza d'umo svegliarino la

Storia della Valtelüna di Luciano Sissa, d'indole essenzialmemte divulgativa (1861).

Per progredire bisognava liberiarsi dalle vecchie pastoie e dalle nuovle,. Biso-

gnava aequistar la coscienza che c'era lancora un immenso materiale da sfruttare,
e che non solo le guerre e le grosse rivoluzioni meritano ricordo1, e che la vita
di un popoilo non si oomprende se nan si considerano tutti gli elementi. Bisognava

persuadersi che non puzza mecessariamieinte dii aritocraziia o di sagnstiai, l'occuparsi
di famiglie signorili, o di istituzioni sorte ali'oimbra della Chiesa.. Si deve guar-
dare 'anche oiö che non s' ama.

Da questo aspetto Francesco Romegiiialli fu piü maderno del padre. Si deve

teuere conto delle grandi e deille piccoilie ooise: trasourare queste diffoeidono intorno
alle prime ed a danno delle prime, un alone di nebhiai.

Su questa via si era posta can ben nitro slancio la storiografia grigioine. Fu

tor to nostro il tnascurarla. Chi si accorse in Vialtellina degli indirizzi innovatorl
sviluppati nelle indagini critiche e costruttive di Volfango Iuvalta e di Pier Cor-
r.adino Planita Di Jecklin

Di quella trascuranza non era sufficient« scusa il mutar del linguaggio degli
storici transalpini. Sino alia seconda meta del secolo deeimottavo i Grigioni si

erano avvalsi di un latino che tutti i Valtellinesi medioeremente colti compren-
devano: piü tardi adoperaroino il tedesco e questo non era facilmente accessibile.

Ma lo storico d'impegno doveva sentire la necessitä di seguire, impadronendosi
anche di quella lingua, ciö che si andavai produeendo da chi aveva necessario ri-
guardo alle nostre vicende. Avvenisse quello che doveva awenirie, La storia gri-
gione progredi tanto da pren/dere dignitoso posto' presso la sviizzera e la tedesca.

Affimando i suoi metodi meravigliosamente sviluppö l'arte di desumere i suoi fili
anche dai docuinenti piü umili. In Valtellina continuö il ristagno. E non si ruppe
se non quando l'amico Ulrico Martineiii e Fing. Antonio Giussani, e il prof. Tullao

Urangia Tazzoli e chi vi parla, senitirono la necessitä di rompere Je barriere troppo
a luingo osservate.

La politica ha orientate le due regiomii verso centri diversi: mai la storia della
Valtellina e della Reziia, restamo interdipendenti. Gli storici dell'una e dell'altra tor-

neranno a collaborare insieme. Due opere scientifiche di solida struttura possono

sopnattuttoi aiutare i Valtellinesi a recuperare dl tempo perduto. Alia Geschichte

des Bisthums Churs di Gian-Giorgio Mayer si e aggiuinta la Bündner Geschichte
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di Federico Pieth, che svolge con finissimo tattoi anche gli argomenti che ai Val-
teilinesi potrebbero sembrare piü ostici. L'amar del vero supera ogui scoglio.

D'altra parte anche ai Grigioni la Valtellina poträ offrire nuovi campi di ri-
cerca. Senza il sussidio degli archivi valtelhmesi non sarä possibiie 1'avere delle

storie soddisfacenti della vialle Bregaglia e di Boschiavo: le pagine di dun Pietro

Buzzetti e di don Egidio Pedrotti avranno giä fatto sospettare che il Giovanoli e

l'Olgiati e il Semadeni stesso sonoi stati di troppo facile accontenta Iura rispetto a

cosi dette tradizioni che non hanno eonferma nei docuimenti.

In Bormio, in Grosio, in Tirano, in Chiavenna comurni e parrocchie hanno dato

opportuna cura alle raccolte e alla conservazioinie dei materiali storici lotcali. In
Sondrio molti materiali preziosi hanno trovato ricetto presso lia Biblioteca Raina

(comunalle): e presso 1' archivio di stato sono consultabili le imbreviature e per-
gamene giä custodite nell'archivio notarile. Ora suamo in grado di poter com mag-
gior esattezza seguire le oorrenti emigratoriie, e immigratoirle tra la Valtellina e

Grigioni ed i rapporti economici che fra loro, si svolsero. I rilievi particolari pos-

sono poi dar luogo a quadri d'assieme.

Ogni popolo e giustamente custode gelioso delle proprie tradiziomi: ma il tra-
dizionalismo non deve essere fomite di antitesi etniche o politiche. Una storia
che si.ispiri a nazionailismi iangusti e propaganda poliitica: per sc stessia la storia

non provoca scissurie, promuoive armonie. Ecco perche neH'interesse generale della

cultura, mi rifiorisce sulle labbra l'augurio che gli storici reti ed i Valtellinesi si

tandano fraternamente la mano perche su entrambi la luce del paissato brilli senza

velo e adduca verso il conseguimento di una civiltä veramente umana.

Ho condensata in poche pagine la parte centrale d'una oonferenza tenuta a
Coira il 24 april'e 1948 per invito' della Associazione d'amicizia italo-svizzera di
Chiavenna, cui rinnovo i semsi della mia gratitudine. Ho omesso, come ocoasiomali
alcune parole di introduzione, che d'altroinde consonavanio' con la chinsa dello
scritto presente.

-) Fossati F., Croniche inedite di Beltramolo de Selva e di Stefano Merlo, in Pe-
riodico della societä storica comense I. 227 segg. Sarebbe opportuna una riediziome
in base ai non pochi manoscritti che ancora se ne conservano.

3) E precisamente a Bellagio.
4) Beltramoiluis filius Ottobobnihii ser Aliprandi de Silva e ricordato nelle

imbreviature di Giovanni Pusteria ail 4 agosto 1359, al 9 novembre 1363, al 5 ottobre
1379, giä 'dlapo'sitate presso l'archivio notarile di Sondrio.

s) Campell U., Historia raetica (ed. Plattner, Basel 1887 p. 276 (1267), 324 (1326),
359 (1362), 365 (1375), 402 (1400), 407-408 (1402), 415 (1412), 520 (1418), 587 (1476),

6) Muoth f. C., Zwei sogenannte Ämterbücher des Bisthums Chur aus dem
Anfang des XVI Jahrhunderts, Chur 1897, in Jahrbuch d. Hist.-aint. Gesellschaft von
Graubünden n. 27. p. 16-17.

7) Muoth op. cit. 1-17.
8) Muoth op. cit. i-19.
9) Muoth op. cit. II p- 128-133.

10) Besta E., Storia di Bormio antica e medioevale, Milano 1945.

n)Alberti G., Antichitä di Bormio, Como 1880.
12) Campell, Op. dilt. p. 596-597.
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13) Guler I., Raetia das ist ausführliche und wahrhafte Beschreibung der Drejen
löblichen Bünden. Chur 1616.

Ii) Sprecher F., Pallas rhaetica armata et togata. Basileae 1617.
1») AI capitolo primo p. es. fu preposto un His temporibus; ad episcopo curiensi

fu appiccieata Ja clausula ex tenore iurium episcopatium; a pugnatum est si fecero
precedere le parole ancipiti marte diu e furono aggiunte l'altie donec tandein post;
a decennale bellum si fecero seguire le parole Comensibus illi cessere

APPENDICE
Frammenti di ricordanze Retico-Bormiese (1196-1486)

1 — 1196. Burmiemses cum Clavennatibus et Plosclaviensibus tön multis episcopo
curiensi parebant. Comensibus quibus a Mediolanensibus assignati erant hoc
non ferentibus. Deceninale bellum pugnatum est.

2 — 1252. die decimo octubris Conradus tandem Romanoirum riex Hennico comite
a Montefoirti episcopo curiensi regalia conessit.

5 — 1300. Burmieinses episcopatui curiensi, cui antea iiam sabditi fuerant iterum
se dederunt. Comenses proscribumt et commercium interidicunt: quibus Bur-
mienses minime movebaUtur ut qui sfine illorum ope lelt comunicatione bene
agere poterant.

4 — 135b. Consilium Burmii miisit ambascatores duo Mediolanum qui vadant ad
presentiam domini Thebaldi et ad presentiiam dominli nositri de Medioilano
notificare de treguia facta inter commune de Burmio et dominlo® advocatos
de Amazia.

5 — 1356 die tartia decembris dominus Johannas de Amazia advocatus, quondam
domini Egani, suo nomine et nomine sui fratris domini Artuichi, habitans
Buirmii Vallüstelline, fecit donationem irrevocabilem in manibus sex Nicoia
quondam domini Johannis de Albertis, nomine suio et successorum suorum,
de toto vassalatioo in territorio de Tirano, de quibus nobiles viri domini E-
geno et Uldericus advocatus de Amazia investiverunt nomine legalis feudi
Johannes Sarasinum de Tiranoi et de multis aliis bonis. Et 'etxtitit rogatus
Augustinus de Folia de Tov/o quondam ser Jacobi, notarius Burmii.

6 — 1379. Johannes Galeatiuis, Galeat'ili Secundi filius, Vicecoimes patrem (S. pa-
truum) suum Barnabam eairceribus adiecit et eins dioininia occupavit. Barnaba
filius, natus minimus, cui pater anno 1379 suprascripto Brixiam, Ripariam,
Salodium, Yallem camonicam, Vallemtellinam, comitatum Cliavenne et Bur-
mium antem captivitatem suam cum partem dominjiorum inter filios distra-
juerat, dederat

7 — i393. Burmienses a domino medioilaueinsi comite Virtutum, impeiriiali vicario
generali, habuerunt facultatem, loco salarii sive census, fiortificandi tres passus
ce versus partes Alamannie nie probito venire possent ad depopulationem
Burmii et etiam totius Vallistelline.

8 — 1104 mniii die penultimo Mastinus epiiscopoi curiensi in> civiitate Curie donavit
"Vallemtellinam, comune de Burmio, comune de Posciavio, Castrum oppidum
valieim Clavenmam et Plurii.

9 — 1432. Veneti tempore Pbilipi mariia Viiicecomitiis Vaillemtelli'nam oocupaverunt
ei vastaverunt. Et ineuntas in burmiensis tractiu ab inclolis intervenientes fusi
sunt. Et Caidavera ne aerem illorum inficerunt fetore concremata fuere et
dictus est hoc locus Fumarogus a miserabili evenctu adscitus. Et inter venetos
et Burmienses facte fuerunt tregue (seu) iudice in pago treguai nominiato.
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10 — 1486. Johannes Galeatus Sfortiia ocoasionem repetendi Burmiium 1350 ab L -
dalricho amazienlsi amissum arripuit. Bellum eis per legatum Udalrichum
Massolium Agnedini indicunt: culi praetor Burmii Cisermundus superbo re-
spondit sie nihil curare pace an bellum Rhartii eligant. Triduo post nostrorum
exercitus adest. Burmienses trepidantes fugiunt seseque dedunt. Munlita Bur-
mio Agnedini et Bregaglinses Claivennam petunt. Et a Burmio Soindrium
usque ultra viginti pagos devastant.

Cf. Guler IG c. 136 t. (riferimento pliiuttosto libera); Sprecher Pallas 1617 p.
78-79 (1633 p. 122); A'lperti p. 12 sub a. II. 93.

2) Cf. Giiler IX c. 140 (coin, aggiunta); Sprecher Piallas 1617 p. 80 (1633 p. 123).
3) Cf. X c. 144; Sprecher Pallas 1617 p. 128 (1633 p. 80).
4) Cf. Al'berti p. 14 (1357).
5) Cf. Alberti pag. 53.
®) Cf. Guler X c. 164; Alberti p. 15 con diversi errori d' interpretazione.
") Cf. Alberti p. 16.
8) Cf. Guler IX c. 154; Alberti p. 16.
9) Cf. Guler XI 168 t.

10) Cf- Campell II. 596.
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