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F. ABIS DELLA CLARA

Poschiavo: da Postlacum o da Pos(t)clave?

Apostilla alla «Nota sull'etimologia di Poschiavo»

Malgrado le precise indicazioni degli sto-
rici antichi e moderni e le scoperte in-
calzanti dell'archeologia, che attestano la
presenza nelle nostre regioni di nume-
rosi popoli che avevano raggiunto un cer-
to grado di cultura prima della conqui-
sta romana, alcuni linguisti italiani (tra
i quali annoveriamo l'indiscusso Carlo
Salvioni) non dubitavano che tutto il so-
strato toponimico del territorio gia del-
l'Impero Romano portasse l'indelebile
traccia della sua origine latina. Questa
loro profonda e inalterabile convinzione
non fu mai turbata dal fatto purtroppo
evidente che gran numero di toponimi
non solo nell'arco alpino, ma nel cuore
stesso dell'Italia, sono incomprensibili se
si cerca di interpretarli in chiave latina.
Gli stessi Romani non sapevano spiegare
l'etimologia di Roma*.
I toponimi incomprensibili alle orecchie
latine abbondano particolarmente nel Co-
masco (il suffisso -asco e caratteristico
di uno strato preindoeuropeo) e nel
territorio delle valli alpine4) dove vi era,
da almeno due millenni prima della con-
quista romana, una folta popolazione al-
loglotta. Le iscrizioni nell'alfabeto detto
di Sondrio e di Bolzano, quelle leponzie,
quelle camune, alcune delle quali sono
anteriori persino all'invasione dei Celti
(IV sec. a.C.) dimostrano che questi
popoli (menzionati oltre che dagli storici
anche sull'augusteo Tropaeum Alpium
della Turbie, VII a.C.) non hanno aspet-
tato l'arrivo dei geografi militari romani
per dare un nome ai loro fiumi, alle loro
montagne e ai loro paesi. Ed ecco come
la maggioranza dei toponimi del nostro
territorio non sono di origine latina.

Che anche il nome di POSCHIAVO non
sia di origine latina, ma prelatina (e mol-
to probabilmente anche preindogermani-
ca), ci e apparso, riconoscendo nella ra-
dice CLAV- il termine prelatino non in-
dogermanico CLAVA, che nel territorio
dei cosiddetti liguri, doveva significare
qualche cosa come «cumulo di massi»
lasciati da uno scoscendimento come quel-
lo che ha costituito in epoca preistorica
la serra di Miralago con i due vistosi
cumuli chiamati «la motta dal Meschin» e

«al cef / la livera». Gli saaaccndimenti e

anche i toponimi conten ndo la radice
CLAV- sono particolarmc frequenti a
sud e a nord di tutto l'arco alpino, dalla
Francia al Tirolo. La vicina CLAVENNA
sorge su un cumulo di massi, come CLA-
VARI (Chiavari) nell'odierna Liguria2).
A questo punto abbiamo creduto ricono-
scere nel toponimo «cef» una derivazione
dialettale lombardizzata di CLAVA, men-
tre dall'universal consenso de' linguisti
piu approfonditi «cef» deriva se non di-
rettamente dal latino clivus (con la i lun-
ga o breve), per lo meno dal basso latino
clevus, con l'accezione di declivio, erta o
colle14). Questa etimologia e comprovata
dall'esistenza nel territorio di Poschiavo,
a nord del Borgo, di un «clef da JJr-

* T. Livius (Historiarum libri) per esempio
indica semplicemente «condita urbs condi-
toris nomine adpellata» (I, VII) ma insinua
(I, IV) quale potrebbe essere la provenien-
za del cognome del fondatore «in proxima
adluvie, ubi nunc ficus Ruminalis est (Ro-
mularem vocatam ferunt) pueros exponunt»
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gnasch», e, in altro luogo, di una «scala-
scia dal clef» 3), nei quali la radice latina
si ritrova non ancora palatizzata come lo
e invece nel territorio brusiese. Infatti l'a-
rea linguistica di Poschiavo, con la Bre-
gaglia superiore e Bormio, sono ancora
oggi gli ultimi focolai di resistenza piü o

meno vigilante alia lombardizzazione, in
particolare alla palatizzazione dei gruppi
con BL, CL, FL, PL4,5). A nostro senso
il poschiavino non e un «dialetto lom-
bardo-alpino», ma una parlata retica in
avanzato processo di lombardizzazione.
Una delle prime vittime di questo processo

e stato proprio il nome di Poschiavo,
divenuto «pus'ciav». Se pero il lombardo
«pus'ciav» deriva da CLAVA, rimane da

spiegare la caduta della -a finale.
La caduta della -a finale, abituale nel
lombardo, non ha invece niente di ecce-
zionale nel territorio di Poschiavo, dove
troviamo accanto a toponimi che la con-
servano altrettanti altri che l'hanno la-
sciata cadere come CRAPPA/CRAP, PLA-
NA/PLAN, PLAZZA/PLAZ, POZZA/
POZ, SASSA/SASS, SPINA/SPIN, VOL-
TA / VOLT, BAITA / BAIT, BOSCA /
BOSCH, CROTTA/CROT, FOPPA/FOP,
FOSSA/FOSS, ecc.3). Pus'ciav puo dun-
que non aver conservato la -a finale o
forse, potrebbe non mai averla avuta se

supponiamo che la radice era CLAVE
(ancora presente intatta nell'824 sotto il
calamo dello scrivano di Lotario), e se

CLAVE fosse un plurale, come presentito
dallo scrivano dell'843 che lo latinizza
in POSTCLAVES. Come l'abbiamo sot-
tolineato nella Nota 2), la chiusa di Mi-
ralago e costituita non da uno ma da al-
meno due vistosi cumuli di massi, anche
se Rudolf Staub, autore dell'unica carta
geologica del Bernina 6) e il geologo
Albert Heim7) riconoscono un solo sco-
scendimento costituito da granito (Bana-
titgranit) e staccatosi in etä post-glaciale

dal corno del Giiimellin. Pure ammetten-
do che la «motta dal Meschin» e «al cef /
la livera» provengono tutti e due dal ver-
sante destro della valle, 1'aspetto incon-
fondibile dei due cumuli e la stessa tradi-
zione locale li fanno apparire al plurale.
Poschiavo sarebbe dunque: il paese dietro
LE CLAVE e POS (T) CLAVE darebbe
pus'ciav «senza scossa alcuna».
Questa etimologia ci sembra adeguarsi ai
criteri basilari della trasparenza del signi-
ficato e della corrispondenza con i fatali
reperti geologici e geografici meglio della
«genialissima» o «ineccepibile» ipotesi del
Salvioni che non e altro che un'abile tro-
vata per interpretare a tutti i costi in chia-
ve latina un termine prelatino. L'ipotesi
post lacum non vale certamente meglio
della sua derivazione di CLALT da collis
alius, etimologia che ignora che la denomi-
nazione collis, secondo il non meno auto-
revole Rätisches Namenbuch, non si ri-
scontra nei Grigioni, e tanto piü ridicola
che a Clalt non si scorge nemmeno l'om-
bra di un colle alto. Per difendere l'ipotesi

post lacum Remo Bracchi14) si lan-
cia in una lunga e complicata argomen-
tazione senza accorgersi che ne l'ipotetico
«postlacum» ne qualsiasi forma di tran-
sizione da lui invocata hanno lasciato
alcuna traccia ne toponomastica ne docu-
mentaria (824 Postclaue, 843 Postclaves,
1010, 1013 de Postclavi; 1140, 1192, 1199,
1219, 1243, 1279 de Pusclauio/-vio, 1187
de Pusclaui, 1200 de Posclavi, 1201, 1284
Posclavio, 1261 Pussclavi, 1286 Pusscla-
vio, 1290-98 de Postclavio, 1367 de Bo-
sclaua, 1384 de Pusclauo, 1392 Poschglafs,
sec. XIV ex Pusclafs, Posclafs, 1408 Po-
sclavie, Pusclavia, Pusclafio, 1410 Pusl-
cafs, Puschlafs, Posclafs, 1417 Pusglaff,
Pussglaff, Pusglaf, Pusclaff, 1596 a Pe-
sclavio - 3, Vol. II). In queste forme do-
cumentarie come nel toponimo PLAGIA
PUSCLAVINA (3, I), il gruppo CL si
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conserva granitico, irremovibile come i
due cumuli di massi del provvidenziale
scoscendimento della CLAVA di Me-
schino.

L'ULTIMA IPOTESI

Linus Brunner ha fatto recentemente una
scoperta che nel campo della linguistica
e forse piü importante ancora del deci-
framento della pietra di Rosetta e le cui
ricadute storiche sono inimmaginabili: che
la lingua parlata dai Reti e da loro tra-
mandata in almeno cento iscrizioni, pro-
venienti per la maggior parte dal Südtirol
ma anche dall'Engadina, e una lingua di
origine semitica, apparentata il piü stret-
tamente con l'accadico, lingua della fa-
miglia semitica Orientale, parlata e scritta
piü di quattro millenni fa nell'impero di
Akkad 9,10, "). I Reti sarebbero dunque
venuti non dall'Etruria o dall'Illiria, ma
dall'Oriente e sono forse loro ad avere
introdotto, in quel che diventera la Re-
zia, l'aratro, la fabbricazione del formag-
gio e forse anche la tecnologia del bron-
zo. La scoperta recente, ad opera dell'ar-
cheologo cantonale Christian Zindel, di
tracce di aratura a Castaneda, risalenti
al neolitico (ca. 2400 a.C.), indica che

l'agricoltura e stata introdotta nelle no-
stre regioni mezzo millennio prima di
quello che si pensava. La parola SENN
proviene secondo Schorta da SANION e,
in accadico SANANU significa filtrare,
ossia quello che si deve fare per ottenere
la massa del formaggio9). E' solo una
coincidenza se gli stessi Senne (casari)
portarono ancora la kipah (calotta) por-
tata dagli odierni ebrei e dai prelati cat-
tolici (che l'hanno adottata dai preti e-
braici) ?12). In quanto alia tecnologia del
bronzo, Manfred Lichtenthai che ripren-
de a suo conto la scoperta di Brunner,
cerca di spiegare in che modo potrebbe

essersi effettuato il suo trasferimento 8).

Secondo Lichtenthal numerosi sono i to-
ponimi della valle di Poschiavo spiega-
bili in chiave ebraica. II nome del Po-
schiavino, per esempio, deriverebbe da
BUZ, BOZ palude, ESEV erba, AYIN
(accadico AINU) =sorgente, acqua, fiume.
Aino (posch. äin), ossia l'insieme di vil-
laggi a nord del Borgo, si trova proprio
vicino al punto nel quale il Poschiavino
sembra sorgere dalla montagna. E proprio

a Aino, dice la tradizione locale, si
userebbero ancora parole di origine ara-
ba, introdotte dai Saraceni, che sarebbero

anche gli introduttori del grano sara-
ceno e i costruttori di quei misteriosi crot,
scele o bait (BAITA, semitico casa) nei
maggenghi e sulle alpi della Valle di
Poschiavo, e che si ritrovano soltanto nelle
regioni che sono state sott3 influenza a-
raba (golfo di Salerno e di Nr.poli, isole
eoliche) o illirica (Istria, Palmnzia, Apulia)

1S). Altri toponimi po. chiavini sono
di indubbia provenienza s_:ni:ica come
Macon (ebraico MAKON o MAQOM
abitazione) o Pedenal (accadico PATANU,
retico PATNAL fortezza, ostello fortifi-
cato). Lichtenthal spiega la presenza di
questi e di altri toponimi con la coloniz-
zazione delle Alpi avvenuta durante il
regno degli Hyksos (1730-1570 a.C.) per
opera di esploratori provenienti da

Canaan, alia ricerca di stagno, indispensa-
bile alia produzione del bronzo e che era
venuto a scarseggiare in Medio Oriente.
Questi esploratori levantini dell'eta del
bronzo avrebbero risalito l'Adriatico av-
viandosi verso i passi alpini. Este era un
centro nel quale erano venerate le dee

semitiche ESTU e REITU o RITU (accadico

=dea, pastora) che ha dato il suo
nome ai popoli che la veneravano, ossia
ai Reti12). Per quel che concerne Poschiavo,

la strada seguita dagli esploratori di
Lichtenthal risaliva la Val Camonica e
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il passo dell'Aprica (dial. La Vriga da

PRIQAH separare, spaccare) che forma
una spaocatura nella catena delle Alpi
Orobie. Scendeva in Val Tellina (TEL-
LIN collina) e da Tirano (TOR toro,
ON potente) saliva verso Viano(BIYAH

entrata, ON potente, maestosa) e San

Romerio (ROM altura, ARA terra),
dalla cui terrazza si impone alio sguardo
il Piz Varuna (BARA al di fuori, ON
potente, maestoso) imponente massiccio
al di fuori (al di la) del Bernina (BYRAH

tempio, ON maestoso). La strada scendeva

poi verso Pedenale, uno di quei
PADNAL che si trovano nei Grigioni a

una giornata di marcia uno dall'altro 8).

Il giudizio su quale sia il valore di questa
ricostruzione e interpretazione lo lascio
alia sagacia de' linguisti approfonditi, dei
semitologi, degli archeologi. In quanto pe-
ro alia scoperta di Brunner, la sua verita
rimane da determinare. La scoperta e re-
cente. La polemica appena iniziata 16,17).

Resta il fatto che le probabilita di con-
gruenza fonologica semantica e sintattica
con le iscrizioni retiche di un'altra lingua
che una semitica sono estremamente scar-
se, e che il senso che L. Brunner riesce
a dare alle iscrizioni finora interpretate
e perfettamente plausibile. L'unica iscri-
zione retica rinvenuta in Svizzera e pro-
veniente da Scuol-Russonch: ATUKU
RITI UNBIU significherebbe secondo
Brunner: «Mia Ritu dono frutti» (arabo
ATU donare, KU io, RITI vocativo di
RITU, la dea dei Reti, UNBIU accusa-
tivo plurale di UNBU, accadico ENBU
frutto, apparentato con ebraico ENAB,
arabo INAB grappo d'uva). Che il retico
UNBIU potesse significare non uva ma
probabilmente bacche, sembra confermato
dalla scoperta, negli stessi scavi che han-
no portato alia luce anche 1'iscrizione su
un corno di cervo, di una bacca carbo-
nizzata ").
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