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Alte e basse terre: il settore Orientale
delle Alpi nel Medioevo

Donata Degrassi

Zusammenfassung

Hochland und Tiefland: Die Ostalpen im Mittelalter

Das Verhältnis zwischen Hochland und Tieftand ist nicht nur durch die Morphologie

und die Ökologie bestimmt, sondern auch durch die Art und Weise, wie es

von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Dieser Aufsatz untersucht mit diesem

Fokus den südöstlichen Teil der Alpen im Mittelalter (5. bis 15. Jahrhundert). Im
Hochmittelalter erschwerten die klimatischen und gesellschaftlichen Veränderungen

das Leben in den Ebenen und in den Talböden, während die Bedeutung
der höher gelegenen Gebiete anstieg. Nach der Jahrtausendwende änderte sich

aus verschiedenen Gründen die Situation in den Gebirgsregionen und damit
auch deren Beziehungen zu den Ebenen. Der Verkehr durch die Alpen nahm

zu und wurde in Etappen strukturiert abgewickelt; die Routen verbanden zwei
Städte als Anfangs- und Endpunkte (Villach und Gemona).Die Bergbevölkerung
musste dabei für Kost und Logis und für den Warentransport mitaufkommen,
indem sie Lasttiere, Führer und Wagenlenker zu stellen hatte. Die Ressourcen

der Berge - Holz, Mineralien, Vieh - dienten in erster Linie den Bedürfnissen
der grossen, weit entfernt gelegenen Stadt Venedig. Mit der venezianischen

Eroberung des Patriarchats von Aquileia (1420) wurde der ostalpine Raum

zum Randgebiet der Peripherie des Dominio Veneto.
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Caratteristiche strutturali e declinazione storica

II segmento Orientale dell'arco alpino, nel versante meridionale, ha avuto sto-

ricamente un ruolo assai importante, che si e diversificato nel corso del tempo.
In questo lavoro si intendono prendere in considerazione i cambiamenti che

sono intervenuti nel rapporto tra alte e basse terre tra la fine dell'impero romano
e l'inizio dell'etä moderna, vale a dire nei quasi dieci secoli che siamo soliti
definire come Medioevo. Si tratta di un periodo meno conosciuto e indagato

rispetto alle epoche piü recenti, che tuttavia risulta fondamentale per compren-
dere comportamenti e meccanismi di funzionamento di durata assai lunga. Fu in

quel segmento temporale, infatti, che si strutturarono le comunitä di villaggio e

il sistema della ripartizione e fruizione dei beni comuni - in particolare boschi,

prati e pascoli - tra le famiglie che formavano le comunitä montane, un sistema

sul quale si imperniö la vita della gente di montagna fin quasi ai giorni nostri.

Un esempio puö essere utile a comprendere l'asserzione fatta sopra: Sauris,

nell'alta vallata del Lumiei, e un insediamento che rimase sostanzialmente isolato

fino ai primi decenni del Novecento, quando fu aperta una strada carrozzabile
che lo collegava ad Ampezzo, nell'alta valle del Tagliamento. Grazie a questo

prolungato isolamento si sono conservate la lingua alto-tedesca, nonche tradizioni

e architettura diverse dal resto della Carnia. Tra le altre particolaritä vi e quella di
essere una comunitä alpina praticamente priva di risorse proprie: anche in tempi
recenti boschi e malghe circostanti potevano essere utilizzati dai Saurani, ma
la proprietä spettava ai villaggi della val Tagliamento, posti assai piü in basso.

Ciö dipendeva dal fatto che Sauris era un insediamento <nuovo>, composto da

coloni provenienti dalle terre austriache, arrivati nel XIII secolo, quando si era

giä consolidata una suddivisione delle risorse montane tra le varie comunitä
allora esistenti nella val Tagliamento. Pertanto la situazione strutturatasi nell'alto
e pieno Medioevo mantenne i suoi effetti anche nei secoli successivi.1

Nella peculiare declinazione del rapporto tra alte e basse terre va tenuto conto da

un lato degli elementi di caratterizzazione morfologica dell'arco alpino Orientale,

sostanzialmente stabili e scarsamente modificabili. Ricordo, in particolare, il
fatto che in questo segmento i valichi si presentano abbastanza agevoli e sono

ubicati a quote non elevate, per cui sono in genere percorribili per tutto l'anno.
I rilievi non si presentano particolarmente aspri e la loro morfologia e tipologia
consentono una buona copertura vegetale. La disposizione dei rilievi e delle

vallate favorisce le comunicazioni verso Oriente, mentre verso settentrione

l'ampiezza delle montagne raggiunge uno spessore considerevole, il massimo
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della catena alpina.2 In tali condizioni i versanti rivolti verso la pianura hanno

maggiore facilitä nell'intrattenere con questa contatti piü intensi e immediati,
mentre risultano meno frequenti - perche piü difficoltose - le relazioni con il
retroterra montano.
Se queste sono le condizioni di base, diversa fu nel corso del tempo la dialettica
che si instaurö tra le terre basse - normalmente ritenute piü favorite dal punto
di vista insediativo, da quello produttivo e delle generali condizioni di vita - ri-
spetto alle terre alte - per lo piü considerate penalizzanti per la scarsitä di risorse

alimentari usufruibili, per le difficolta di accesso, per la durezza del clima. Tali
condizioni perö possono modificarsi, non solo per effetto di mutamenti climatici

- che comunque si dispiegano su ampi archi temporali - ma soprattutto per il
mutare della societä e del rapporto che di volta in volta si instaura con l'ambiente
circostante. Le condizioni che normalmente rendono la pianura piü produttiva
e piü confortevole possono venir meno e ciö - per contro - fa pendere il piatto
della bilancia verso le terre alte e rende piü appetibile, rispetto ad altre epoche,

stanziarvisi, sia stabilmente che temporaneamente.

L'alto Medioevo: cambiamenti climatici e mutamenti della societä

E quanto avvenne tra l'epoca tardo antica e i secoli che precedettero il Mille,
quando si verified se non un'inversione del rapporto tra alte e basse terre, certo

un suo sbilanciamento a favore delle prime. In esso ebbero certo un ruolo im-

portante fattori di ordine climatico: nelle fonti di quest'epoca sono frequenti le

menzioni di piogge intense, di alluvioni, di straripamenti dei fiumi, di frane,3

segnalazioni confermate dai ritrovamenti archeologici che indicano, soprattutto

nel VI-VII secolo, una crescita dei depositi alluvionali tali, in alcuni casi,
da seppellire o rendere inabitabili cittä e insediamenti minori.4 Decisivi perö
furono i cambiamenti intervenuti nella societä, che determinarono il modo in
cui i mutamenti naturali furono affrontati. La crisi dell'impero romano e i pro-
blemi legati all'insicurezza interna ed esterna - dovuta agli spostamenti delle

popolazioni germaniche e dei nomadi delle steppe - fecero si che le comunitä

locali, abbandonate a se Stesse, deboli e impoverite, non riuscissero a far fronte

non solo alle emergenze ambientali ma neanche alia ordinaria manutenzione

e regimentazione dei corsi d'acqua. Le terre fertili della bassa pianura, poste a

valle delle risorgive, finirono cosi per impaludarsi e si ricoprirono di una vege-
tazione che per molti secoli restö praticamente impenetrabile. Si formö una
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amplissima distesa boschiva che si distendeva dall'Isonzo al Livenza, chiamata

nei documenti con il nome germanico di Waldo o quello latino di Magna Silva,
che qualche secolo piü tardi (secoli X-XI) venne donata dagli imperatori del

Sacro Romano Impero alle Chiese di Aquileia e di Concordia.5

Depauperate della parte piü fertile, le terre basse si ridussero alia porzione piü
asciutta della pianura, peraltro in gran parte sassosa e improduttiva: si pensi
alle vaste distese di ghiaie chiamate «magredi» che ancor oggi ricoprono buona

parte del vasto bacino formato dai torrenti Cellina-Meduna-Colvera, nonche

gran parte dell'area solcata dal flume Tagliamento. La popolazione si ritirö dalla

pianura per assestarsi nell'area delle colline moreniche. Molte delle cittä che

in epoca romana avevano costituito i centri di inquadramento del territorio, dal

punto di vista economico non meno che politico-istituzionale e culturale, erano
state distrutte e la pianura era rimasta cosi priva dei suoi poli di consumo per i
prodotti agricoli del territorio, di attrazione per le merci, di concentrazione di
traffici e scambi.

Lo sbilanciarsi del rapporto a favore delle terre alte

Alia minor attrattivitä delle basse terre fece riscontro una crescita del richiamo dei

rilievi montani, il cui ruolo crebbe anzitutto in funzione della maggior sicurezza

che potevano offrire, sia come naturale sbarramento a protezione delle pianure,
ma anche come luogo di rifugio per la popolazione. Non solo. Anche afl'interno
dell'area alpina e prealpina il rapporto tra terre alte e basse si sbilancio a favore
delle prime: vennero abbandonati i fondovalli, considerati insicuri perche meno
difendibili dalle possibili incursioni e razzie oltre che insalubri e pericolosi,
perche piü soggetti alle rovinose piene dei fiumi. La popolazione - che molti
indizi fanno ritenere essere fortemente ridotta rispetto a quella dei primi secoli

dell'era cristiana - si raccolse in pochi centri fortificati, elevati rispetto al fon-
dovalle, dai quali era possibile controllare, da lontano e in relativa sicurezza, chi
si muoveva nelle vallate. Di essi abbiamo esempi collocati sia all'interno delle

Alpi carniche, che in siti posti agli sbocchi delle valli o ancora collocati sui primi
rilievi che si elevano dalla pianura. Tra i primi, importanti furono S. Pietro di

Zuglio, che prese il posto dell'antica Iulium Carnicum distrutta e abbandonata

dalla sua popolazione6, la vicina localitä di Illegio7, e quella di Invillino, indagata
da un'equipe dell'Universitä di Monaco che intendeva verificare l'ipotesi che

potesse essere identificata con la Ibligo citata da Paolo Diacono tra i castra in cui
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si rinserrarono i Longobardi sotto l'incalzare degli Avari, agli inzi del VII secolo.8

Su un colle (Zuc Schiaramont) posto in prossimitä della confluenza del torrente
Arzino nel flume Tagliamento, da cui si potevano controllare entrambe le
vallate, troviamo il sito di Castelraimondo.9 Rientrano infine nell'ultima tipologia
quasi tutti i castra menzionati da Paolo Diacono quali centri fortificati in cui
si rinserrö la popolazione del Friuli attorno al 610, davanti all'avanzata degli
Avari, vale a dire Osoppo, Gemona, Artegna, Nimis, Ragogna, Cormons.10 La

tipologia insediativa dei villaggi d'altura o delle roccaforti di rifugio riferibili
all'epoca altomedievale appare diffusa in tutta l'area alpina nord-orientale, ed

e presente pure sul versante carinziano e sloveno, come hanno messo in luce

recenti indagini archeologiche relative a queste zone.11

Ad assicurare i collegamenti tra gli opposti versanti della catena alpina erano
alcune valli, o sistemi di valli, e passi giä utilizzati dal sistema viario messo in

opera durante l'epoca romana. Infatti pochi sono i valichi realmente transitabili,

per cui i percorsi - tranne qualche Variante locale del tracciato - sono obbligati.
Nell'area nord-orientale le possibilitä sono sostanzialmente tre: la valle del

But, o canale di S. Pietro, che conduce al passo di Monte Croce Carnico e alia

valle della Gail; la valle del Fella, o Val Canale/Kanaltal, che porta alia sella di

Camporosso e alia conca di Villaco/Villach; infine l'itinerario meno frequen-

tato, perche assai impervio, che da Villaco/Villach utilizzava il passo del Predil
e le valli della Coritenza, dell'Isonzo e del Natisone sboccando a Cividale.

Tuttavia, nell'etä tardo antica questi percorsi, lungo cui si snodavano le vie di
grande comunicazione, persero la loro attrattiva sia perche era venuta meno la

loro funzione di supporto ai commerci a lunga distanza, sempre piü ridotti, sia

perche venivano considerate insicuri, in quanto maggiormente soggetti a scor-
rerie e attacchi. Presero vigore invece gli itinerari che si snodavano lungo le

pendici pedemontane - come quello descritto dal poeta Venanzio Fortunata nel

VI secolo, che toccava i centri fortificati della pedemontana occidentale12 - e le

strade trasversali che permettevano il passaggio da una valle all'altra, secondo

percorsi giä in uso in epoca preistorica e protostorica, abbandonati poi dalla

grande viabilitä di epoca romana.13

Al di fuori di questi corridoi viabili - luoghi sensibili per tanti motivi - lo spazio
delle terre alte era largamente dominato dalle foreste e dai pascoli. Tuttavia la

scarsa documentazione dell'epoca che va dall'insediamento longobardo alle

soglie del Mille (secoli VII-X) sembra indicare una tendenza, nuova rispetto
all'epoca precedente, vale a dire l'instaurazione di un collegamento stabile, basato

su un interscambio necessario, tra i centri produttivi della pianura e quelli della
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montagna. Lo si riscontra nella costituzione di vasti patrimoni fondiari - come,
ad esempio, quelli del monastero di Sesto al Reghena e di Salt presso Povoletto

(762) - in cui alle curtes e massaricias (i centri dominicali che sovrintendevano

alia produzione del territorio e i poderi assegnati alle famiglie contadine) ubicati

qua e la nella pianura venivano associati beni e villaggi collocati nelle vallate
montane.14 II valore dalle proprietä collocate nelle terre alte sembra costituito,
piü che dalle riserve di legname - di cui c'era abbondanza anche in pianura -
soprattutto dalla possibilitä di farvi pascolare il bestiame e di tagliarvi il fieno.
Lo si comprende dal fatto che i pascoli montani - denominati montes, termine
che si e mantenuto nel friulano mont15 - vengono indicati in maniera circostan-
ziata e non come generiche pertinenze. In alcuni casi, come nella donazione

di re Berengario al diacono Felice della chiesa di S. Giovanni in Antro presso
Cividale - siamo nell'area pedemontana Orientale, l'anno e 1'888 - la documen-
tazione fa intendere che non si trattava solo di superfici naturalmente vocate al

pascolo e alia fienagione, ma di aree che tali erano diventate per l'intervento
dell'uomo: «pratum quod presbiter Laurentius fecit fertilem per circuitum mon-
tis Olose et aream in ipsius montis superficie».16 II documento prosegue con la
concessione di ulteriori pascoli nella zona di Brossana, siti «in montibus et in
piano et fluminum ripis».
L'allevamento di bestiame - soprattutto caprini e ovini e solo in parte animali
di grossa taglia - costituiva una risorsa di grande valore sia sul piano econo-
mico e produttivo, che su quello dell'alimentazione, anche perche in epoca
alto medievale i consumi alimentari si basavano soprattutto sulla carne e i suoi

derivati, piü che sulla coltivazione dei cereali.17 Non solo: la necessitä di tro-
vare fieno e pascoli piü ricchi per il bestiame, metteva in moto un meccanismo
che periodicamente portava uomini e animali dalle terre basse a quelle alte e

viceversa, innescando cosi una rete di fitti contatti e scambi di cui abbiamo
solo qualche sporadica traccia documentaria, ma che recenti indagini storiche,

archeologiche e toponomastiche hanno avvalorato.18 Risulta assai interessante

un episodio riportato da Paolo Diacono che attesta l'utilizzo da parte sia dei

Longobardi che degli Slavi - giä nel VII-inizio dell'VIII secolo - dei pascoli
sulle montagne che dividevano i due popoli, probabilmente nella zona delle

valli del Natisone, e documenta anche l'insorgere - in questo caso per motivi
pretestuosi - di contrasti e conflitti tra gruppi di pastori, un fenomeno che era
forse ben piü diffuso di quanto non rivelino le testimonianze scritte.19

Questi movimenti di uomini e animali avevano rilevanza non solo sul piano eco-

nomico, ma anche su quello giuridico e istituzionale, dal momento che avevano
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dato origine ad un reddito fiscale, 1 'erbatico, una sorta di imposta sul pascolo,
di cui troviamo menzione in vari diplomi imperiali relativi a quest'ambito
regionale. Di particolare interesse e un passo della concessione del 1001 con cui

l'imperatore Ottone III trasferiva al patriarca di Aquileia una Serie di importanti
possessi e diritti pubblici che spettavano al sovrano e tra questi anche «l'erba-
tico che gli esattori erano soliti esigere dai residenti sulle terre della Chiesa di
Aquileia, sia servi che liberi, nonche dagli esentati da prestazioni personali che

scendono dai monti per fare provvista d'erba attraverso i passi di Ficaria [forse

Forgaria] e Petraficta o le chiuse di Venzone».20

Complessivamente, facendo riferimento alle notizie, seppur scarsissime,

provenienti dai documenti altomedievali e ai contributi di natura archeolo-

gica e toponomastica, si delinea un'area assai ampia di contatti tra la pianura
e le montagne, che utilizzava per i movimenti di persone e animali anche

percorsi che si snodavano attraverso solchi vallivi e passi che usualmente

restavano fuori dalle principali vie di comunicazione, come la val d'Arzino,
la val Tramontina e il passo di Monte Rest sul versante occidentale; le valli
del Natisone e i loro passaggi che davano accesso alla valle dell'Isonzo su

quello Orientale.21 Si coglie inoltre l'importanza allora assunta dalla fascia

prealpina - attualmente ancora piü spopolata e depressa che la montagna
propriamente detta - quale area che, per la sua posizione immediatamente a

ridosso della pianura, risultava assai frequentata e utilizzata sia in funzione
deH'allevamento che per le comunicazioni.

Dopo il Mille: l'intensificarsi degli scambi attraverso l'area alpina

Nei secoli successivi al Mille la situazione dell'area montana ed il suo rapporto
con la pianura venne nuovamente mutando per una serie di trasformazioni di
ordine sia generale che locale, che in questa sede posso solo richiamare sinte-
ticamente. Anzitutto vennero meno i problemi di sicurezza legati alla fase di
migrazione delle popolazioni germaniche e, piü tardi, ungare, mentre il generale
incremento demografico, riscontrabile a partire dall'XI secolo nell'Europa
occidentale, portö - qui come altrove - ad ampliare gli spazi riservati ai coltivi a

spese degli incolti. II movimento interessö prioritariamente e prevalentemente
la pianura, in cui le aree coperte da boschi vennero man mano intaccate per
creare seminativi, mentre in montagna sembra esser stato assai piü ridotto. Si

svilupparono nuovi centri di insediamento e aggregazione per la popolazione,
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anche se tale processo richiese nell'area regionale tempi piü lunghi rispetto al

resto dell'Italia centro-settentrionale, dal momenta che l'antica rete delle cittä

romane era stata in gran parte smantellata.22 Cosi, ad esercitare un forte ruolo
di attrazione per tutti i tipi di merci oltre che di centro di consumo per i prodotti
alimentari per una popolazione assai numerosa fu un centro cittadino esterno

all'area regionale: Venezia, che entrö da protagonista nella dialettica che inte-

ressö, dall'XI secolo in avanti, tutto il retroterra.
Tutto ciö ebbe riflessi notevoli anche sui traffici transalpini, che si incremen-

tarono sempre piü, anzitutto perche rispondevano alle necessitä complementari
che ciascun versante delle Alpi aveva dei prodotti dell'altro, in ragione delle
diversitä climatiche e fisiche che influivano sulla diversa natura delle risorse

naturali a disposizione.23 Del resto rispondeva anche a criteri di questo tipo -
oltre che a logiche di egemonia su ambiti pluriregionali e di controllo su cruciali

luoghi di transito - la costituzione di ambiti di potere, o di semplici possessi

fondiari, posti al di qua delle Alpi da parte delle aristocrazie laiche - come gli
Eppenstein, i Moosburg, i duchi di Carinzia, i Babenberg, gli Spanheim, i duchi

d'Austria, gli Ariboni, i signori di Lurn e Pusteria diventati conti di Gorizia e del

Tirolo - e di enti ecclesiastici d'Oltralpe, come il Capitata di Gurk, i canonici
di Salisburgo, l'abbazia di Ossiach e quella di St. Paul im Lavanttal24 In tal
modo i prodotti e le risorse delle regioni meridionali venivano a far parte dei

redditi che si ricavavano dai domini propri, soddisfacendo cosi un ventaglio
assai ampio di bisogni senza dover dipendere necessariamente dal mercato. Una

spia eloquente di ciö e costituita dalle esenzioni o riduzioni che spesso gli enti
ecclesistici riuscivano ad ottenere rispetto al pagamento di dazi e pedaggi che

venivano esatti agli sbocchi dei percorsi montani, come alia Chiusa (Chiusa-

forte) o a Villach 25

Un richiamo ancora piü forte aveva la possibilitä di reperire nei porti alto-
adriatici - e in particolare a Venezia, che in ciö deteneva una sorta di mo-
nopolio - i manufatti pregiati, le merci di lusso e le spezie che giungevano
dall'Oriente via mare. L'allargamento degli orizzonti europei verso il centro
e le regioni orientali del continente dettero nuovo impulso agli itinerari che,
attraversando le Alpi Orientali, consentivano di raggiungere rapidamente le

coste alto-adriatiche. In particolare venne potenziato il percorso denominate

«per clusas» o «via per Canales» che collegava l'area austriaca con i porti
del litorale alto-adriatico attraverso Tarvisio e la sella di Camporosso. Giä
dal XII secolo, soprattutto per quanta riguardava il trasporto delle merci, il
percorso di attraversamento di questo tratto montano si venne strutturando
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in tappe ben articolate, che facevano capo ai due centri urbani posti alle sue

estremitä: Villach e Gemona.26

In questa attivitä di supporto ai transiti era direttamente coinvolta anche la

popolazione che abitava la montagna, sia perche forniva cibo e alloggio a quanti
transitavano lungo le strade, nei fondovalle e sui passi, sia perche i montanari
si dedicavano anche al trasporto delle merci, mettendo a disposizione le bestie

da soma e la loro conoscenza dei luoghi per condurre le carovane. I proventi
che derivavano da queste attivitä costituivano un'integrazione importante dei

redditi risultanti dallo sfruttamento delle risorse boschive e daH'allevamento,
anche se erano soggetti a vistose variazioni stagionali. In particolare, per non

pregiudicare i lavori agricoli e silvo-pastorali che dovevano esser svolti nella
breve stagione estiva e che richiedevano la disponibilitä di tutte le braccia e dei

traini di bestiame, il picco nei trasporti si collocava durante l'inverno, quando

uomini e animali erano maggiormente disponibili per effettuare quest'altro
tipo di attivitä.27 Un altro effetto del vistoso incremento dei transiti fu quello
di intensificare le comunicazioni e i rapporti anche aH'interno dell'area alpina,
e non solo con la pianura. L'analisi della registrazione dei transiti avvenuti
alla Chiusa (attuale Chiusaforte) nei 1381, fatta da Philippe Braunstein, ha

evidenziato come gran parte dei conduttori di merci e bestiame provenisse
dall'area oltralpina; ha inoltre messo in luce la forza delle solidarietä familiari
e di villaggio, che spingevano quanti venivano dalla stessa zona a organizzare
le spedizioni insieme.28

Legname, minerali, bestiame: le risorse della montagna a servizio
della cittä

La documentazione, sempre piü abbondante nei corso degli Ultimi tre secoli del

Medioevo, indica un'accresciuta importanza delle risorse della montagna e un
ruolo strategico giocato in particolare dal legname, dallapece (la resina estratta
dalle conifere), dai minerali. Di questi ultimi la regione non e particolarmente
ricca, a differenza dei vicino Cadore o dei territori che giacciono immediata-

mente oltre lo spartiacque alpino, in area austriaca.29 Ciö nonostante, l'interesse
alla coltivazione dei giacimenti era sempre stato elevato per 1'importanza che

i metalli avevano neU'economia del tempo e la difflcoltä del loro reperimento.
L'attestazione piü antica risale al 788 quando il duca franco Masselio, per la
salvezza dell'anima di Carlo Magno e per la stabilitä del regno, donö all'abbazia
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di Sesto al Reghena il villaggio di Forni con le miniere di ferro e di rame.30 II
villaggio qui nominato viene solitamente identificato con Forni di Sopra, ma

potrebbe trattarsi piuttosto di Forni Avoltri, luogo prossimo all'area mineraria
del monte Avanza, la cui importanza fu notevole soprattutto negli ultimi secoli
del Medioevo e nella prima etä moderna, come testimoniano concessioni di
sfruttamento trecentesche e, piü tardi, la presenza cola di Vannoccio Biringucci,
autore del trattato De la Pirotechnia,31 Poco lontano da li, giacimenti di rame e

di argento erano presenti anche nell'alta valle del But, a Pramosio nei pressi di

Timau, dove tuttora e praticabile una galleria in cui sono state rinvenute evidenti

tracce di sfruttamento in epoca medievale. A coltivare queste miniere erano
stati chiamati nel XV secolo maestri minatori tedeschi che dettero poi origine
all'isola etnico-linguistica tedesca di Timau.32

Per quanto riguarda il legname, le esigenze locali erano tutto sommato modeste,

mentre era Venezia a richiedere e assorbire la gran parte della produzione, sia per
le costruzioni navali civili e soprattutto militari, che per la produzione artigianale
e manifatturiera ed anche per le esigenze dell'edilizia.33 Nella cittä lagunare, che

ebbe nei secoli XIII-XV una forte espansione del tessuto edilizio, il legno non
solo era impiegato abbondantemente nell'alzato delle case - come era pratica
comune nel Medioevo - ma era necessario per consolidare il terreno prima di

potervi costruire sopra.34 Delia «fame di legname» della Serenissima e delle

politiche messe in atto per facilitare l'afflusso in laguna di quello proveniente
dalle regioni vicine abbiamo evidenze precoci, ad esempio un accordo daziario
della metä del Duecento tra Venezia e il conte di Gorizia, signore di Latisana,

porto fluviale sul Tagliamento. Tra le diverse merci e i soggetti che dovevano

pagare il dazio, si citano anche «coloro che facevano fluitare legname sul

Tagliamento», menzionandone diverse tipologie, come tronchi grezzi, antenne,

pali, assi, legna da fuoco, scandole.35

Le risorse forestali erano solo in minima parte di proprietä privata; in buona

parte erano proprietä collettiva dei villaggi, che stabilivano le regole secon-
do le quali i «vicini» - vale a dire i residenti nel villaggio - avevano diritto
di sfruttarle.36 La maggior parte dei boschi apparteneva perö ai patriarchi di

Aquileia, signori temporali del territorio che si stendeva dal mare alle mon-

tagne. Dalla metä del Duecento nella gestione di queste risorse si coglie un
intento essenzialemente economico e commerciale: il loro sfruttamento veniva
infatti appaltato a uomini d'affari esterni alia societä locale - degli operatori
«internazionali» potremmo chiamarli - solitamente veneziani o toscani, che

potevano far tagliare e commercializzare il legname e raccogliere la pece in
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cambio di una somma versata al patriarca.37 La conquista del Patriarcato di

Aquileia da parte di Venezia, nel 1420, segno un tornante importante, perche

portö un piü stretto controllo da parte dello Stato sulle risorse forestall in
funzione dei bisogni della cittä Dominante. Le area boschive furono censite,

spesso cartografate, e sottoposte alle Magistrature - come i Provveditori sopra
la legna e i boschi, istituita nel 1464 - che vigilavano sulla loro integritä in
funzione di uno sfruttamento riservato all'Arsenale o comunque dei crescenti

bisogni della cittä di S. Marco.38

Un discorso assai complesso dovrebbe esser fatto relativamente al pascolo e

aH'allevamento del bestiame, diffuso in maniera capillare in montagna e nelle

aree pedemontane non meno che in pianura, ma si tratta di un argomento fino
ad oggi toccato solo marginalmente e rapsodicamente negli studi che hanno

preso in esame quest'area nel periodo medievale. Si ha infatti evidenza nella
documentazione sia di una micro proprietä degli animali, a livello individuale
e familiare; sia di forme di societä commerciali con apporti di capitale da

parte di proprietari cittadini e castellani; sia pure del transito di bestiame che

proveniva da regioni piü o meno lontane, e che veniva diretto verso i mag-
giori luoghi di consumo, ovvero i centri cittadini e, in particolare, Venezia.39

E chiaro che si trattava di forme di allevamento che comportavano non solo

un differente uso delle risorse locali, ma anche di livelli economici nettamente
diversificati - e dunque non assimilabili - che andavano dalle pratiche finalizzate

all'autoconsumo famigliare, o di piccole comunitä, a forme di investimento dei

capitali a prevalente intento speculativo. Nel primo caso erano sufficienti le

terre comuni delle collettivitä di villaggio, mentre il secondo comportava anche

vaste disponibilitä di terre incolte o adibite a pascolo. E in questa prospettiva
si comprende anche la tendenza - ampiamente documentata dal secolo XIII
in avanti - dei grandi proprietari fondiari, come enti ecclesiastici e signori
feudali, ad avere possedimenti ubicati nelle zone di montagna.40

In un'ottica complessiva di riconsiderazione dei rapporti reciproci esistenti tra

terre alte e terre basse, andrebbero poi maggiormente indagate alcune tracce

documentarie che fanno intravvedere l'esistenza, anche nel tardo Medioevo, di
una periodica transumanza che portava le mandrie di bestiame, e soprattutto le

greggi di ovini, a spostarsi tra le terre improduttive per l'agricoltura per diffi-
coltä climatiche o ambientali e percio marginalizzate, sia che si trovassero in

pianura, come i magredi e le aree ghiaiose in prossimitä dei corsi d'acqua, che

sui rilievi montai e pedemontani.41
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Conclusioni

Complessivamente, nonostante fosse aumentato lo sfruttamento economico
delle risorse della montagna, nel corso del basso Medioevo - diversamente
da quanto era accaduto nell'epoca alto-medievale - il ruolo delle terre alte si

ritrovö marginalizzato rispetto a quello delle terre basse. Nella creazione di
tale squilibrio ebbe un peso notevole l'accresciuta vitalitä economica delle
terre basse, che si manifesto, piü che nella produzione agricola - che rimase

sempre problematica - nella crescita dei centri cittadini e nello sviluppo
dell'economia urbana. Costituisce una particolaritä di quest'area regionale
il fatto che - diversamente da gran parte dell'Italia centro-settentrionale - le

cittä principali, come pure i borghi di medie dimensioni, non avessero in

genere origini lontane, risalenti all'epoca romana, ma fossero centri sorti
di recente, in piena etä medievale, che avevano cominciato a svilupparsi
non prima del XIII secolo. Anche per questo motivo tali nuclei urbani non
assunsero dimensioni - in termini di popolazione e di attivitä produttive -
sufficienti a costituire un efficace sbocco per le risorse alimentari e produttive
dell'area montana circostante. Piuttosto, tali risorse furono incanalate assai

precocemente verso Venezia, centro emporiale sviluppatosi assai rapidamente
grazie ai traffici marittimi, ma sostanzialmente estraneo alle dinamiche del

suo retroterra montano.
Per contro, nell'area montana risulto assai meno agevole lo sviluppo di centri
cittadini che riuscissero ad esercitare una funzione di attrazione della
popolazione e di ridistribuzione delle risorse economiche. Dopo la distruzione del

municipium romano di Iulium Carnicum, per molti secoli non si profilö nell'area
carnica nessuna forma di abitato che potesse assumere funzioni di tipo citta-
dino. Fu soltanto a partire dalla seconda metä del XIII secolo che si assistette

alia progressiva crescita di un centro nuovo, Tolmezzo, che si sviluppo grazie
ai privilegi - in particolare quello di mercato - concessi dai patriarchi aquile-
iesi.42 Ciö nonostante, il ruolo fondamentale nella ridistribuzione delle risorse
economiche tra alte e basse terre fu svolto piuttosto da Gemona, centro urbano

collocato all'intersezione tra pianura e montagna.43

La conquista veneziana del Patriarcato di Aquileia (1420) sposto ulteriormente il
baricentro dell'area nordorientale verso una cittä lontana, collocata sulle lagune
e proiettata lino ad allora esclusivamente verso il mare. Venezia assunse quindi
il ruolo di Dominante e l'area alpina Orientale si trovö ad essere la periferia di

un territorio periferico del suo dominio.
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M. Zacchigna, «Alcuni aspetti deU'economia pordenonese alia fine del Quattrocento», in: A. Del
Col (a cura di), Societä e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale. Studi, Pordenone 1984,

pp. 105-118; M. Zacchigna, Lavoro sottoposto e commerci in una comunitä friulana: Udine fra
crisi e sviluppo (secoli XIV-XV), Trieste 2001, pp. 135-150. Per il movimento di animali attraverso
le principali strade che attraversavano le montagne vedi Braunstein (come a nota 28). Risulta che le

greggi fossero composte da maiali, pecore e montoni destinati al consumo alimentäre e contavano
tra 50 e 150 capi.

40 P. Cammarosano (a cura di), Le campagne friulane nel tardo medioevo. Un'analisi dei registri di
censi dei grandi proprietari fondiari, Udine 1985.

41 Si vedano le testimonianze di alcuni pastori che, nel 1455, vennero interrogati a proposito di un
problema di confini nei pressi di Pordenone. D'inverno i pastori conducevano le loro greggi a
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pascolare nelle praterie erbose dei magredi pordenonesi, mentre nei mesi estivi salivano verso le

montagne. II documento si trova nell'Archivio di Stato di Venezia, Libri Commemoriali, XIV, carte
183 v-187 r.

42 D. Degrassi, «Tolmezzo: costruzione di un centro urbano», in: F. De Vitt (a cura di), Tolmezzo

capitate delta Carnia da 650 anni, Tolmezzo 2008, pp. 9-30.
43 P. Cammarosano (a cura di), Gemona nella patria del Friuli: una societä cittadina net Trecento,

Convegno di studio, Gemona del Friuli 5-6 dicembre 2008, Trieste 2009.
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