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F. ABIS DELLA CLARA

Nota sull'etimologia di «Poschiavo»

Tutti i tentativi fatti finora per chiarire il significato originale del toponimo
Poschiavo non sono soddisfacenti perche sia l'interpretazione dell'etimo,
sia gli argomenti linguistici invocati non sono ne convincenti ne con-
cordanti.
Una delle regole fondamentali del la toponomastica e che originariamente
il nome di luogo ha (quasi) sempre un significato trasparente. Questa
trasparenza non appare nelle diverse interpretazioni fin qui date, le q.uali
ignorano tanto i presupposti linguistici quanto quelli storici e geografici,
senza tener conto dei quali ogni spiegazione etimologica rischia di vagare
nel regno della fantasia o di scivolare in quello del ridicolo.
Molti, basandosi sulla forma « postclave », nella quale lo scrivano dell'im-
peratore Lotario, in un documento del 3 gennaio 824 1), ha cercato di la-
tinizzare il toponimo, interpretano il tema — Clav — derivandolo per
attrazione paronimica dal latino CLAVIS. In un altro documento, vergato
ad Aquisgrana il 21 ottobre 843, appare la forma «postclaves», che
sembra dare ragione a questa interpretazione.2) Ma le diverse forme che
si susseguono nei documenti ulteriori («de piscaria de Postclavi» nel
10103), «Pusclavio» nel 1140 4), «et Menegus de Pani de Pusclaui » nel
11875), «Bonus Tanzo de Pusclavio» (1192) e «presbiter Conradus
de Pusclauio » (1199) 6) e infine « in terra de Posclavio » del 1201 7), non-
che la forma Pesclavio che si trova spesso nel primo libro dei battezzati
della chiesa parrocchiale di San Vittore) illustrano la difficoltä che hanno
avuto gli scrivani a latinizzare propriamente il toponimo di cui, giä, igno-
ravano il vero significato. Secondo l'interpretazione dal latino clavis,
Poschiavo sarebbe dunque il paese situato dopo o dietro la chiave, questa
chiave essendo, per alcuni, Clavenna, come se fra Chiavenna e Poschiavo
non vi fossero state, giä ben prima dei Romani, numerose stazioni che a
maggior ragione avrebbero meritato questa deno<minazione. Ignorando
l'esistenza del prefisso pos-, altri elevano Poschiavo stesso alla dignitä
di chiave, come il buon pastore G. Leonhardi di Brusio, che basandosi
sullo stemma del borgo, vi vedeva la chiave che apre le porte della
Germania e quella che apre le porte dell'ltalia. J. Studer faceva di Poschiavo
piü modestamente un porcclavium (Ort bei den Schweinepferchen)9), os-
sia un posto vicino a un recinto per i maiali, etimologia che ha giusta-
mente sollevato l'indignazione non solo dei Poschiavini ma anche dei
linguisti10).



219

II Rätisches Namenbuch, l'ultima fönte che citiamo, riprende l'ipotesi di
C. Salvioni "), il quale fa derivare postclave da post lacum — interpreta-
zione apparentemente chiara dal punto di vista geografico ma non certa-
mente da quello linguistico, poiche sarebbe il primo esempio di metatesi
da LAC a CLA. Per di piü l'evoluzione fonetica avrebbe trasformato post-
lacum in « puslägh » e non in « puscäf ».
L'errore fondamentale di questi ed altri tentativi d'interpretazione del to-
ponimo e dovuto al fatto che sono ostinatamente partiti dal latino senza
mai sospettare che forse in Poschiavo potesse nascondersi un etimo
prelatino.
Argomenti archeologici e linguistici parlano effettivamente a favore del-
l'origine prelatina e addirittura preindogermanica del toponimo.
I ritrovamenti di oggetti dell'etä del bronzo, come l'ago decorato trovato
vicino ad Aino nel 1909, l'ascia di bronzo di Alp Grüm, nonche quel Ii

deU'eta del ferro, come la punta di lancia trovata nei pressi di Stablini,
dimostrano che la valle era percorsa almeno sin dall'etä del bronzo. L'e-
stensione del cimitero scoperto a sud-est del borgo di Poschiavo parla a
favore dell'esistenza di un insediamento quasi sicuramente anteriore alla
conquista romana. Numerosi sono d'altra parte i toponimi della Valle di
Poschiavo contenenti radici liguri, come i molti crap (<krappa rupe),
ganda frana di sassi), glera (<glara o clara ghiaia), grava sas-
saia), pala rocce, pascoli ripidi), alp (<alba/alpa altura, monte),
La Rösa (<rosa ghiacciaio), ecc.12).
L'indogermanizzazione dell'ltalia settentrionale e probabilmente awenuta
tra il settimo e il sesto secolo a.C., salvo nell'area retica, dove, special-
mente nel comasco e piü marcatamente ancora nelle valli dell'Adda, della
Mera e nella Valle di Poschiavo, ha potuto conservarsi il sostrato topo-
nomastico ligure12). I cosiddetti Liguri erano il popolo o i popoli che
vivevano nell'ltalia nord-occidentale prima dell'arrivo degli indoeuropei
(celti, veneti e romani) che si sono incuneati nella pianura Padana sepa-
rando i liguri in due (Liguria attuale e abitanti delle valli a Sud delle Alpi).
La «chiave» dell'etimologia di Poschiavo va dunque cercata proprio in

questo sostrato preindogermanico o preindoeuropeo che si voglia.
Dal punto di vista linguistico, Poschiavo deriva daM'abbinamento del pre-
fisso POS- (<post dietro, dopo) e dall'etimo ligure CLAVA che significa
delta di sassi13), cumulo di detriti rocciosi lasciati da una frana, da un
dirupamento.* L'ubicazione di POS-CLAVA viene data dall'abitante a sud
della valle, da dove sono anche salite le successive ondate di colonizza-
tori. Poschiavo e dunque, per l'abitante della Valtellina, il paese dietro
la CLAVA.

* Un bei esempio di CLAVA, che commincia appena a ricoprirsi di tenui alberelli,
si puö vedere nell'enorme delta di sassi del Tartano, in faccia a Desco, che sbarra
tutta la valle filno all'Adda, e che la strada della Valtellina attraversa su uno
strettissimo ponte.
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Sa*

Dal punto di vista geologico e geografico questa CLAVA e riconoscibile
nei due (o piü) scoscendimenti preistorici che hanno tagliato la valle for-
mando la chiusa di Miralago e, a monte, il lago che si estendeva fino al
Borgo, come lo dimostra la natura del terreno del piano di Poschiavo.
A sud della chiusa, la valle di Golbia, resa ancora piü stretta dallo sco-
scendimento, scende verso la terrazza di Brusio. L'enorme cumulo di massi
che ha ostruito la valle viene chiamato « la livera » (declivio est) e « al
cef » dalla parte ovest visibile dallo stradone (figura 1). Non e difficile
riconoscere nel toponimo attuale «cef» l'etimo CLAVA, trasformato per
palatizzazione [cl c] metafonesi [a e] e caduta della vocale finale [al,
conformemente alle regole dell'evoluzione fonetica del dialetto locale.
Secondo queste Stesse regole, « cef» non puö derivare dal latino clivus

declivio), poiche clivus avrebbe dato « cif ». Per di piü e difficile am-
mettere che gli antichi avessero riservato questa denominazione per il
vistoso cumulo di enormi sassi in una regione dove non v'e altro che de-
clivi. La CLAVA (— la livera) si riconosce giä dallo stradone che sale da
Campascio verso Brusio. Prima che lo scoscendimento fosse stato rico-
perto dal bosco, doveva in effetto costituire un elemento saliente del pae-
saggio, tanto da diventare prima un punto di riferimento geografico, poi
una frontiera politica. Come Porta nella Bregaglia, la CLAVA separa net-
tamente due zone climatiche, vegetali e persino mentali. Secondo un mio
informatore u), « al cef» e « la livera» sarebbero costituiti da massi di
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« La livera » e « la motta » viste dalla strada per Viano

granito che proverrebbero dalla montagna granitica del Giümelin, mentre
l'altro cumulo di sassi a nord della « livera » chiamato « la motta »

sarebbe sostituito da un altro tipo di roccia («beola» o «sass ferrin») e
si sarebbe staccato dalla parete sotto San Rumedi, sul quale versante non
vi e granito. Per chi sale fino a Garbela, la «motta» appare nettamente
separata dalla « livera » da una vallecola. AN'occhio del minerälogo
appare poi anche la differenza di struttura dei rispettivi massi.
Che il piü importante dei cumuli di massi sia chiamato proprio « cef »,
termine che deriva per via diretta da CLAVA, costituisce un argomento di
considerevole peso a favore della derivazione di « puscäf» da POS -
CLAV -. Non solo abbiamo questa CLAVA sotto gli occhi, ma porta ancora
la traccia dialettale del suo antichissimo nome — e si sa quanto piü si-
curo sia seguire queste tracce dialettali che ogni speculazione filologica.
La stessa radice ligure CLAV- si ritrova in numerosi altri toponimi del ter-
ritorio alpino abitato dai Liguri, in particolare in CLAV-ENNA, (palatiz-
zato, nel dialetto locale, in ciav-enna, e poscia toscanizzato in Chiav-enna)
cittä che sorge precisamente su una CLAVA, ossia sul titanico cumulo di
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detriti rocciosi provenienti dal preistorico fracasso della Valcondria12)
che ancora si vedono, contemplando la cittä dal moderno ponte sulla
Mera.
La derivazione del toponimo Poschiavo da POS - CLAV - ha il doppio me-
rito della trasparenza del significato (spesso banalmente descrittivo e
quasi mai eroico, mitico o ditirambico), e q,uello della perfetta concor-
danza fra il sostrato linguistico prelatino, da cui provengono non pochi
toponimi delle valli del versante sud delle Al.pi e dell'attuale Liguria, e i

corrispondenti reperti archeologici, i quali testimoniano del fatto che la
valle di Poschiavo era percorsa, se non abitata, sino dall'etä del bronzo.
Per di piü, la nostra ipotesi ricollega il toponimo con il vistoso e fatidico
punto di riferimento geologico, la clava, che e stata all'origine della for-
mazione del lago, poi del pianoro di Poschiavo, sul quale ha potuto in-
sediarsi e svilupparsi il piü grosso e il piü bei borgo del Grigioni.
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