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UADERNI GRIGIONITALIAN
Rivista trimestrale delle Valli Grigioni Italiane

Pubblicata daila «PRO GRIGIONI ITALIANO» con sede in Coira

J
Esce quattro volte all' anno

JLesolcina e Calanca celebrano

il quarto centenario della loro indipenden^a

10-11 settembre 1949

Don Rinaldo Boldinl

A qualcuno, che ripensi alia degna soleimita con cui nel settembre 1926 il
Moesano celebrö il quarto centenario della distruzione del Castello di Mesocco.
la celebrazioine del quarto secolo di indipendenza potrebbe •-embrare superflua.
Non cosi a chi guardi piu da vicino la portata degli avvenimeati storici. Ne que-
sta celebrazione doveva apparire pleonastica ad uno dei maggiori arlefici dei

festeggiamenti dei 1926, il compiauto Ispettore Aurelio Ciocco, se egli. prima di
affidare all'arcliivio di Mesocco l'incarto di quella celebrazione sent! lo scrupolo
di stork» di avvertire, sulla stessa copertina dell'incarto, che la vera indipendenza

moesana non era cominciata che il 2 ottobre 1549, e che perciö confidava
che la Valle avrebbe degnamenfe commemorato l'avveiiiimento in questo nostro
anno 1949. E' quanto la Coimmissione Culturale di Mesolcina e Calanca si prepara
a realizzare, con il concorso di tamta volonterosa collaborazione e nelFentusiasmo
della popolazione, per i giorni 10 e 11 del prossimo settembre.

E' certamente una delle maggiori conquiste dei nostri studi storici degli Ultimi

vent'anni l'aver messo in luce che le due Valli, fin dall'origine della domina-
zione dei Sacco, seppero mantenere quella larga autonomna comunale, quella li-
bertä di provvedere indipendentemente da chiicchesia alle proprio cose interne,
che aveva le profonde radici nel lontano ordiuamento dell'ultimo Impero Romano
Un periodo di schiavitü la Mesolcina non lo conobbe ne 1'ammise mad.

II piü antico documento riguardante questione di alpi e pascoli tra Mesocco

e Chiavenna ne e una prova lampante: nel 1203 i due C'omuni risolvono la que-
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stione riguardante l'Alpe di Resedelia senza alcun intervento del De Sacco, trat-
tando da pari a pari, da assoluti padroni. E lo stesso faranno nel 1247, per altre
question! di alpi, sempre indipendentemente dal signore di Valle, che non c'entra
affatto negli affari del libero e autonomo Comune. E parimenti, in piena autonomia,

le altre vicinanze si -dividono gli alpi, ne fissano di comune accordo i con-
fini, Ii vendono e li permutano, con la stessa indipendenza con cui dettano gli
statuti che devono regolare le relazioni dei cittadini tra loro e verso la oomunita.
Piü ancora, la Valle stessa si da i propri statuti ed elegge i giudici, che in base

a queste determinazioni liberamente prese giudicano delle trasgressioni e delle
offese al d'irdtto e al paeifico convivere di cittadini.

Per quanto riguarda la vita delle Valli, poco conta e poco ha da dire la po-
tenza del signore, sia pur questi conte, come i De Sacco negli ultimi decenni della
loro signoria o come i Tri'vulzio. Ben altro invece per quanto riguarda le
relazioni, di pace o di guerra. di traffico o di oommercio, con i paesi vicini. Verso

gli altri Stati, e le Leghe Stesse che andavano formando il Grigioni erano altret-
tanti Stati, ia Mesolcina, fino a,l 1549. non esisteva coime corpo politico autonomo,
come Stato o Comune, ma semplicemente come feudo, « gente», «poipolo» dei
De Sacco, prima, dei Trivulzio, poi. Nel 1496 non e la Mesolcina che entra a

far parte della Lega Grigia, ma il Trivulzio «con tutte le genti di Mesolcina».
La Valle che in piena autonomia sa regolare la propria vita interna, non ha il
diritto di trattare direttamente con i vicini amici o avversari, deve lasciare tale
funzione al signore. La stessa cosa per quel che riguarda la costruzione e la

manutenzione di strade e ponti: e compito che il signoire ha niservato a se e per
cui vorra essere ricompensato con i dazi imiposti alle merci forestiere, con le

decime, le taglde, le regalie e il dini'tto di caccia e di pesca.
£ il parallelo perdurare di autonomiia comumale e di signoria feudale che si

afferma fino al 1549; autonomia suffioiente delle singole vicinanze, dei singoli
eomuni, poteri feudali del signore sul complesso della Valle. £ il sistema medio-
ovale che persiste fino a] giorno del riscaitto. La distruzione del Castello di Me-
socco (1526), distruzione ordinata dalla Lega Grigia, la quale nei suoi tribunali
comtinua pure a difendere e ad affermare i diritti medioevali del Trivulzio, nulla
muta delle relazioni giuridiche dellai Valle nei confront! del signore. Le vicinanze
continuano ad affermare e a godere le autonomic giä godute sotto i De Sacco, la
eentena continua ad esercitare il proprio diritto di legiferare ed a pretendere dal

signore la manutenzione di strade e pointi in cambio del pagamento di decime e

taglie.

Ma intanto il sistema feudale va spegnendosi, soppiantato da aspirazioni e

foize nuove. Ovunque e spirito d>i individualismo, di affermazione di completa
suffiicienza dj vita. Anche le Valli di Mesolcina e di Calanca sentono di volere
e potere essere un corpo politico assolutamente indipendente, un'individualiitä
di Stato sufficiente ed autonomo che possa trattare direttaimente, e senza essere

rappresentato dal Signore, con altri Stati, vicini o lontani. « Voleno essere signori,
e non miei homeni» scrive dei Mesolcinesi il Trivulzio nel 1536. £ i'l seraso della
realtä che suggerisce ad Moesani che il sistema medioevale sta traimontando e uno
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nuovo ne sorge; e i] sertso della realtä che Ii anima ad inserirsi in questo nuovo
sistema. Ma il senso del diritto li guida non meno di quello della realtä. II si-
stema che li. ha retti fin qui e sorpassato, ma radieato nei secoli, riconoseiuto
da lunga serie di generazioni, e legittimo, non va roveseiato con la violenza.
Perciö la Mesolcina chiede il riscatto, anche se sarä gravoso. Partono i maggio-
renti verso Coira, verso Altdorf, fino verso la Ion tana e ricea Basilea; e si umi-
liano a chiedere prestiti, finche hanno messo insieme la non piccola somma che

il Truvulzio vuole per il riscatto: 24'500 scudi d'oro. Doipo non facili trattative si

firma la convenzione a Mendrisio, il 2 ottobre 1549.

Quel giorno «la nostra gente di\enne maggiorenne, usci di tutela e prese a

reggersi e a governarsi solo da se» (Dr. P. aMarca). Da quel momento il Moe-
sano diventava, non solo all'interno, ma anche all'esterno, un'individualitä poll-
tica, assolutamente e pienamente autonoima ed indipendente. Da quel giorno poteva
presentarsi aillia Grigia non piü come « gente del Conte Trivulzio ». ma come Co-

mungrande oompletamente autonomo, e chiedere di essere ammesso nella Lega.
Cosi, senza violenza e con sano realismo che considerava le condizioni san-

eite da.i secoli non meno di quelle che si facevano strada nellle esigenze nuove
di una geneiazione dalle viste nuove, la Mesolcina passo dall'etä medioevale
all'etä modern,a. E da quel moimento comincid, con iniziativa assolutamente
propria, il suo apporto d'. azione e di collaborazione al'.a cumunita retica. Apporto,
che specialmente nei primi due secoli di appartenenza alia Lega Grigia, per il
concorrere di fattorii che forse nan si ripeteranno piü nella nostra storia, poitc

essere eccezionalmente fecondo; tan to che Ja lode che ne ventiva al name della
Mesolcina poteva benissimo far risonanza a quella assal piü grande, che sgorgava
come canto dall'operositä dei nostri artisti in terra di Germania.

Tutto questo, dall'autonomia interna conservata attraverso i secoli, al sano
realismo del riscatto, dall'apporto alia vita della comunitä retica alia gloria che
ci venne dalle schiere di airtisti nostri, puö essere utile oggetto dS maditazione
anche oggi. Per questo la celebraz.one del prossimo settembre. Per questo, ci

sembra, anche l'opportunitä di abbimare alia celebrazione e fame qiuasi il mo-
numento perenne, Linaugnrazione del Museo moesano; perche questo, se pur sembra

arrivare tardi, quando giä troppi tesori nostri sono scomparsi, preda del tempo

o dell'aviditä degli iiomi.ni, vuol essere tuttavia sacrario df* memorie e di mo-
niti. Nei far rivivere un degno passato esso vuole essere sprone ad opera,re per
un non degenere presente e per un sempre piü nobile avvenire.
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