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R. BOLDINI

Sull'evoluzione giuridica delle valli:

due studi di Pio Caroni

Fra le pubblicazioni in lingua stra-
niera che riguardano la storia giuri-
rica delle nostre Valli dobbiamo an-
cora una volta segnalare due studi
del Prof. dott. Pio Caroni, nostro ap-
prezzato collaborator. Nel 27.mo
fascicolo delle « Memoires de la So-
ciete pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bour-
guignons, comtois et romands » (Di-
gione, 1966) il Caroni ha esaminato
lo sviluppo dei regimi matrimoniaii
nella Svizzera Italiana, dal XVI al XIX
secolo, giungendo a questa conclu-
sione: « Mentre il diritto statutario ti-
cinese si mantiene fedele al sistema
dotale che obbliga la moglie a rinun-
ciare ai frutti del suo lavoro, il
diritto delle tre Valli grigionitaliane ac-
coglie il sistema, d'origine germanica,

della comunione dei beni fra i

coniugi, particolarmente della comunione

degli acquisti e delle perdite.
Lo studio dei regimi matrimoniaii ci
permette, in tal modo, di individuare
e di puntualizzare per queste Valli
una evoluzione giuridica fin qui sco-
nosciuta ».

D'importanza eccezionale per la storia

delle nostre istituzioni giuridiche
possiamo senz'altro definire I'altro
studio, il lavoro di abilitazione del
Caroni presso l'Universitä di Berna.

II volume (234 pagg.) e apparso re-
centemente nella coliana di « Ricer-
che sulla storia moderna del diritto
privato » del I' Istituto Max Planck per
la storia europea del diritto e porta
il titolo: Einflüsse des deutschen
Rechts Graubündens südlich der
Alpen (Influssi del diritto germanico
grigione a sud delle Alpi). Editori:
Böhlau, Colonia e Vienna, 1970.

Dopo le necessarie premesse sul me-
todo e sul limite della ricerca, la quale

ha per oggetto solo il diritto
successors e quello del regime dei beni

fra i coniugi, l'Autore analizza par-
titamente i due diritti nelle zone di
lingua tedesca o romancia della Re-
pubblica delle Tre Leghe, nelle terre
soggette di lingua italiana e nelle tre
Valli: Mesolcina, Bregaglia e Po-
schiavo. La necessitä di trattare se-
paratamente ciascuna delle valli
grigionitaliane e data dal fatto che le
disposizioni legali erano ben diverse
da valle a valle, sia per l'evoluzione
autonoma del diritto di ciascuna, sia
per la diversa epoca di adesione ad
una delle Leghe, sia per le diversitä
di disposizioni del diritto civile che
esistevano anche fra la Lega Grigia,
alia quale apparteneva la Mesolcina,
e la Lega Caddea, nella quale erano
entrate la Bregaglia e la Valle di Po-
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schiavo. Premessa, quindi, per ognu-
na delle tre comunitä I'informazione
sulla storia politica e sulle fonti giu-
ridiche, vengono svolti i seguenti ca-
pitoli speciali:

Per la Mesolcina: La modifica del di-
ritto statutario nel secolo XVI; la suc-
cessione legittima; il diritto testamen-
tario formale; la devoluzione dell'e-
reditä e il lascito; la porzione legittima;

Per la Bregaglia: II diritto di rever-
sione; finis, dos, antifactum; il diritto
testamentario; Vavantagium;

Per Poschiavo: La successione legittima,

il diritto testamentario formale;
il diritto testamentario materiale; il
regime dei beni fra i coniugi e il
diritto ereditario degli stessi.

Per ogni valle sono riassunte le
conclusion! che osiamo sintetizzare nei
termini seguenti.

1. In Mesolcina la prassi giudiziaria
si basa, a partire dalla metä del
secolo XVI, sulle leggi della Lega Gri-
gia. « Certe volte i giudici della Valle

applicavano il diritto della Lega
anche piCi rigidamente che i giudici
della Grigia a Truns. E non solo nel
diritto ereditario e del regime dei beni

fra i coniugi. Risulta dai document

che piii ampie disposizioni della

Lega Grigia abrogarono il diritto
locale giä vigente... »

II diritto della Lega sconvolse Lappa-
rato delle fonti giuridiche della Valle,
tanto che il termine di Legge municipal

indicava ora le legge della Lega
Grigia che doveva essere applicata
prima di ogni altra, essendo diven-

tata jus proprium della Valle, lo sta-
tutum loci. Gli statuti valligiani re-
starono in vigore solo per casi non
contemplati dalla legislazione unita-
ria della Lega. In caso di contrasto
dovevano cederle. Prima dell'entrata
nella Lega aveva avuto vigore sussi-
diariamente il diritto comune, dopo,
mancando una disposizione precisa,
la giurisprudenza del tribunale della
Lega sostituiva il diritto comune ro-
mano. In un memoriale del 30 aprile
1783 l'autoritä della Valle chiedeva
« I'oracolo della prossima eccelsa
Dieta di Tronte» «per diffinire la
proposta quistione » perche mancava
«la disposizione in questa nostra
provincia ».

2. In Bregaglia gli statuti civili non
contenevano alcuna disposizione per
I'applicazione sussidiaria del diritto
comune. Solo gli statuti criminali
del 1555 e del 1697 prevedevano la
applicazione sussidiaria dei iura im-
perialia, limitata esclusivamente alia
giustizia penale, intendendo con
quelli la Costitutio criminalis Carolina

del 1532. «L'ipotesi che a partire
dalla seconda metä del '500 il diritto
comune avesse perduto ogni influsso
sul diritto patrimoniale dei coniugi
trova conferma nell'evoluzione del
diritto civile vailigiano durante quel
secolo. II principio nuovo dell'egua-
glianza giuridica dei sessi, proprio
del diritto grigione, modified ogni i-
stituzione del diritto della Valle a
quello connesso. Dopo alcune incer-
tezze e modifiche, che trovano e-
spressione negli statuti del 1555, que-
sto principio ricevette solida base
nella redazione del 1597 ».

«Cid fece scomparire dalla prassi
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della Valle I'esercizio del «finis », e
quindi dell'esclusione delle figlie dal-
l'ereditä dei genitori e dei fratelli...
Cosi pure il sistema statutario della
dos e della contrados, sostituito dai-
la reciproca possibility di usufrutto
dei coniugi. Fu pure introdotta la co-
munione dei beni acquisiti... Inoltre
si sviluppö Vavantagium,1) fino a di-
ventare solida istituzione tramanda-
taci dagli statuti del 1597 ».

Fra I' opinione di chi ha ritenuto
preminente nel diritto bregagliotto la
influenza del diritto germanico (L. R.

von Salis e Baumgärtner) e di chi
invece ha attribuito maggior peso al
diritto romano o italiano (Cajacob,
Besta, Liver e P. C. von Planta), il
Caroni propende criticamente per la
prima affermando: « Soprattutto non
si e tenuto sufficientemente conto
dell'evoluzione del diritto valligiano,
che appare chiara dal confronto delle

due redazioni degli statuti della
Valle del 1555 e del 1597. Alia fine
del secolo XVI non possiamo piü di-
stinguere il diritto valligiano da quel-
lo grigione, e possiamo quindi par-
lare di una formulazione che segue
i principi di un ordinamento giuridi-
co di tradizione tedesca ».

3. Gli statuti di Poschiavo « preve-
dono, unici fra quelli delle Tre Leghe,
I'applicazione sussidiaria della raso-
ne commune, cioe del diritto comu-
ne. Questo fu coltivato anche dal
punto di vista teorico e scientifico,
come appare da documenti e da e-

«Rinuncia volontaria, non prescritta dal-
la legge, della figlia ialla casa paterna,
all'orto e alle imasserizie, a favore dei
fratelli».

lenchi di biblioteche. Da ciö I'opi-
nione predominante che il diritto po-
schiavino sia stato permeato di concetti

del diritto romano e che sia ri-
masto estraneo alle concezioni giu-
ridiche tedesche. Va invece notato
che proprio il sistema che si basa
sulle fonti del ius commune esige che
il diritto statutario, il quale come ius
proprium, cioe non commune, si op-
pone al primo, deve essere un ius
novum. Come tale aveva senso solo
in quanto si differenziava dal diritto
comune o regolava una situazione
trascurata da quello. Non e quindi
necessario che dal sistema fondato
sulle fonti del ius commune risultasse
un'impronta romanistica del ius
proprium ».

« Le componenti del diritto romano
furono molto piü forti negli statuti di
Poschiavo che in quelli della Mesol-
cina o della Bregaglia. Ma partico-
larmente importante fu I'evoluzione
giuridica che si sviluppö fra la reda-
zione del 1550 e quella del 1812.

Questa evoluzione e costituita dalla
trasformazione del diritto valligiano
secondo i principi degli statuti gri-
gioni riflettenti il diritto germanico ».

In questa evoluzione il diritto romano

non ha dato agli statuti che una
forma piü dotta, alia quale non cor-
rispondevano tuttavia dei principi del
diritto comune. E ciö e confermato
da una constatazione che il Caroni
dice sorprendente: « II diritto successors

e del regime dei beni fra i

coniugi fissato negli statuti del 1757-
1812 combacia in larga misura con
quello del Code civil francese del
1804. Ora, il Code civil e sempre stato

ritenuto, a ragione, una grandiosa
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sintesi fra il diritto romano (droit
ecrit del Sud) e quello consuetudina-
rio di origine germanica (droit cou-
tumier della Francia Settentrionale e
Centrale). Tutte le disposizioni degli
statuti del 1757 sulla successione le-
gittima corrispondono, con poche ec-
cezioni, a quelle del Code civil. Lo
stesso vale per la limitazione gene-
rale della libertä di disporre e per la
comunione dei beni acquisiti, intro-
dotta negli statuti solo nel 1812. Quests

corrispondenza, che non e dovu-
ta ad imprestiti diretti, e il risultato
di un'evoluzione che nei confronti del
diritto germanico fu piu aperta di
quanto viene comunemente ammes-
so ».

CONCLUSIONE FINALE

Come risultato conclusivo della sua
indagine il Caroni afferma: « Mentre
non si pub parlare di influenza del
diritto grigione-tedesco in ValtelUna
e a Chiavenna, si pub affermare in

parte tale influenza per Bormio e la
Valle di San Giacomo. Nelle valli gri-
gionitaliane il diritto grigione-germa-
nico sopraffece a poco a poco il
diritto comune e statutario ivi vigente
e lo sostitui con propri principi e
istituti. In Mesolcina I'accezione del
diritto grigione fu determinata dalla
entrata della valle nella Lega Grigia,
il diritto della quale si impose anche
nella prassi giudiziaria.
In Bregaglia il distacco dalle vicine
regioni italiane si compi con I'evolu-
zione del diritto valligiano durante
il secolo XVI, e trovo espressione negli

statuti del 1597.
A Poschiavo, dove il diritto comune
era piu radicato, questa evoluzione
fu piü lenta, ma arrivb alio stesso
risultato con gli statuti del 1757 e del
1812 ».
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