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RETO GANZONI*

Iscrmoni su case e stalle in Bregaglia
(Sotto Porta)

PREFAZIONE

Due sono le ragioni che mi hanno spinto
a fare questo lavoro: I'amore per la mia
valle, per i suoi usi e costumi e un parti-
colare interesse per il patrimonio architet-
tonico.
Quello delle iscrizioni e un campo molto
affascinante, ma anche un campo poco ri-
>cercato e poco conosciuto. Un'incognita che
'indubhiamente mi ha sollecitato e motivato
ulteriormente.

I. INTRODUZIONE

A) SCOPO

Nan si pud parlare dii iscrtizioni senza allu-
dere ailla complessa questione della prote-
zione del paesaggio.
Nell'aiapetto paesaggistieo si specchia lo
«spinito deii tempi». Se la tecnioa di co-
struzione e ispesso testimone di periodi in
cui il risparmio del terreno co'ltivabile era
un imperative, le iscrizioni espmmono il
imodo di pensare, di vedere e giudicare dei
nositri antenati; per dirlo in termini mo-
derni la loro conceziane del mando, la loro
lideologia.
Sono testimoni di una realltä passata, a volte

autenitici cimeli di indubbio valore sto-
rico e culturale; aspetti di una nostra iden-
titä che oggi, spesso e volentieri, vengono
trasourati.
Le esigenze dell'uomo moderno non lascia-
no spazio a questi «sentimenitalismi».
Cos! anche le iscrizioni minacaiano di scom-
parire, vittime delle intemiperie ma anche
della mancanza di comiprensione e dell'in-
differenza.
Questo patrimonio va, nei lim'iti del pos-
sibile e del ragionevole, salvaguardato e

protetto.

Non sarä certamente questa mia racoolta
a garantime la protezione. Spero perö di
dare un ipiccolo contribute a questo fine.
In primo luogo registrando in modo pos-
sibilmente completo il materiale oggi esi-
stente a Sotto Porta e secondariamente
cercando di suscitare nel lettore quel senso
di responisabilitä e di rispetto nei confronti
del nostra beini storici e cul'turali indispen-
sabiile a! loro imatitenimento.
La protezione del'aspetto paesaggistieo e
in sostanza anche la protezione della
natura e la protezione dellla natura e una pre-
messa d'obbligo per l'esistenza de'lle gene-
raziorii future.
Per ehiudere vorrei aitare una frase di
R. Rüegg che ho trovato molto simpatica.
Rüegg dice semplicemente che le iscrizioni
meri'tano protezione non semplicemente
perche sono vecchie ma soprattutto perohe
sono belle1)-

B) DIMENSIONI

a) geografiche:

La valle Bregaglia e geograficamente — un
tempo anche poiiitioamente — divisa in
due parti da una strettoia a nord di Pro-
montogno. Nei tempi passati un punto di
iimportanza strategica come testimoniano i
resti di una fortifiicazione romana deno-
miiinata «rnurus» (in dialetto «müraja»).
La parte inferiore, Sotto Porta, e territo-
rialmemte meno estesa e comprende i oo-

mune di Bondo, Soglio e Castasegna; la

* Ha terminato il liceo tecnico alia Scuola
cantonale di Coira. E' questo il suo lavoro
di storia locale.

B Robert Rüegg, Haussprüche und Volkskultur,

Basilea 1970 pag. XI (traduzione).
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parte superiore, Sopra Porta, quell i di Stam-

pa e Vioosoprano. La miia ricerca si limita
ai comuni di Sotto Porta. Per motivi di
tempo ho dovuto circoscrivere ülteriormen-
te ill campionario limitandomi ai villaggi
(frazioni) e ai fabbricati melle immediate
vicinanze di questi (stalle, cascine ecc.).
Piü precisamente:
comune di Bondo:
il villaggio di Bondo, le frazioni di Pro-

montogno e La Porta e le stalle situate
neüla Coltura a ovest di Bondo «Dinvicc»,
«Paiü», «Runcäl»;
comune di Soglio:
il villaggio di Soglio, le frazioni di Spino
e Sottoponte e parte delle stalle e cascine

a suid di Soglio «Piazza»;
comune di Castasegna:
il villaggio di Gastasegna e i fabbricati del

castagneto soprastante «Brentan».

b) formali:
Le iscrizioni su edifici comprendono una
vasta gamma di tipi e tecniche differenti.
Distinguiamo:

— l'iscrizione «sempliee» composta da una
data o da una data con nome

— l'iscrizione «completa» che comprende
anche un proverbio, um versetto o altro.

Le iscrizioni si situano principalmente sulle
facciate delle case, sugli architravi delle

porte e qualche volta anche delle finestre
e infine sulle travi delle stalle e cascine.
Anche all'interno degli edifici tmviamo i-

scrizioni, sopra le porte, su vecchi mobili
e arnesi. La mia raccolta prende in consi-
derazione solo le iscrizioni esterne.

C) PROCEDIMENTO

La realizzaziooe si suddivtde in tre fasi:

— raccolta del materialle (iscrizioni) e ca-

talogazione
— informazioni supplementari (consistono

nella consultazllone di manuali di storia
della valle e di testi specifici sull'iscri-
zione — vedi bibliografia —)

— elaborazione.
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II. RACCOLTA

1. — Bonido, Casa n. 9

— pittura (1582)

Testo:

«DOM A 1582 F - SE IL SIGNORE NON
EDIFICA LA CASA INVANO SAETI-
CANO INTORNO AD ESSA QUELLI-
CHE LEDIFICANO. IL FINE DEL RE-
GIONAMENTE E QUESTO TEME ID-
DIO ED OSSERVA I SUOI COMANDA-
MENTI PERCHE QUESTO E IL TUTTO
DEL HUOMO ANDREA PASINO E
GIAN PASINO FRATELI FECERO RE-
FARE A. MDCGCII ANNA PASINA»

3. — Bondo, Casa in. 112
— pittura (1602-1824)

Testo:

«DOM 1602 - CHI SPREZZA IL SUO
PROSSIMO E PRIVO DI SENNO: MA
L'UOMO PRUDENTE SENE TACE
ROD: ET ANA CAT. SCARTAZZINO
A 1824 F.R.»

2. — Bonido, Casa n. 36
— graffito (1597)

Testo:

«DEO PATRIAE ET AMICIS
OCH GOTT DURCH DEIN BARMERT-
ZIGHEIT
BEWAR DIS HAUS FUER SCHMERZ
UND LAID
PER VOLONTA DE IDDIO GIAN
STANTA DI BOLZAN:
F.F. ANNO DO 15 : 97»

Bondo,
Casa n. 112

4. — Bondo, Palazzo Salis

— incisione (1614)

Testo:

«IANUA PATET + COR MAGIS
IOANNES A. SALIS FACTUA FIDE
DEO 1614»
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5. — Bondo, Casa n. 36 A
— graffito (1616)

Testo:

«SOLI DEO HO NORET GLORIA
ANDREA STANTA DI BOLGIAN
F.F. ANNO D. 1616»

6. — Bondo, Casa n. 38
— graffito (1616)

Testo:

«SOLI DEO HONORET GLORIA:
VANITAS VANITATUM ET OMNIA
VANITAS
GIOANNES CO....A GAUDENC F
1616»

7. — Bondo, Stella n. 253
— intaglio (1623)

Testo:

«SOLI DEO HONOR ET GLORIA
1623

GIAN LEGEN PASIN FF»

8. — Bondo, Stella n. 94 C
— intaglio (1626)

Testo:

«1626 AUS FF P VOLONTA DI DIO
LE PRINCIPIO DE LA SAPIENZA E IL
TIMOR DI DIO»

9. — Bondo, S'taJla n. 92
— intaglio (1638)

Testo:

«DEO PATRIA ET AMICI
G M + M S FF A 1638»

10. — Bondo, Staila n. 79 (due iscrizioni)
— intaglio (1669)

Testo:

«SE IL SIGNORE NON EDIFICA LA
CASA INVANO SAFATICA COLUI CHI
LA EDIFICA 1669 F F ADI VIII DI
GIUGNO IVC»

11. — Bondo, Staila n. 106

— intaglio (1671)

Testo:

«LA CASA E LA RICHEZZA SONO
HEREDITA DE PADRI 16 AGC MBS 71
MA LA DONA PRUDETE VIEN DA
DIO»

12. — Bondo, Casa n. 32

— graffito (1674)

Testo:

«AVN SO IDIO HO.... ET GE
REDENTORE LEGA
FECE FARE O'Ao 1674»

13. — Bondo, Casa n. 84

— graffito (1677-1930)

Testo:

«I BENI DI FORTUNA SONO PROPRI
DI NESSUNO
MA IO SONO DI TOMASO CIEF DI
PICENONI
RINOVATA ANNO 1677 E 1930 SEP»

14. — Bondo, Stella n. 66

— intaglio (1679)

Testo:

«IL PRINCIPIO DELLA SAPIENZA E
IL TIMOR DI DIO A© 1679 ADI 14

MAGGIO BbS PER VOLONTA DI DIO
DBS»

15. — Boodo, Stella n. 26
— intaglio (1681)

Testo:

«ANNO 1681 ADI 18 GUGN© gC BGC

FF
MEGLIO E BUON NOME CHE RIC-
CHEZZE HAVERE
STUDIA D'ESSER CIO CHE VUO....?»
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16. — Castasegna, Stallla n. 62

— intaglio (1683)

Testo:

«CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT
DISCORDIA RES MAGNAE DILABUN-
TUR ANO 1683»

17. — Bondo, Stalla n. 115

— intaglio (1690)

Testo:

«LA DONA PRUDENTE EDIFICA LA
CASA ANo 16 MD 90 ADI 21 GENARO
MA LA DONA STOLTA LA DISTRUGIA
CON LE SUE MAN!»

18. — Promontogno, Stalla in. 153

— intaglio (1704)

Testo:

«NON E MINOR VIRTU IL CONSER-
VARE CHE IL FARE LAQUISTO
TOMASO SCARTAZZINO DI BOLGIA-
NI ET MARIA CORTINA PER IDDIO
GRATIA FECERO FARE LANO 1704
ADI PRIMO MAGGIO»

19. — Promontogno, Stalla in. 175

— intaglio (1715)

Testo:

«1715 IL NOME DEL SIGNORE E UNA
FORTE TORE
IL GIUSTO VI RICORE E SARA SALVO
A°C ff»

20. — Promontogno, Gasa n. 172

— incisione (1728)

Testo:

«GLORIA IN CIELO IrS e PACE IN
TERRA
ADORA UN SOL DIOmcE OSSERVA
I SUOI COMANDAMENTI E SARAI
SALVO ANNO 1728»

21. — Castasegna, Casa n. 32

— incisione (1730)

Testo:

«PAX EINTRANTIBUS 1730 GS ET
SALUS EXEUNTIBUS»

22. — Castasegna, Casa n. 30

— incisione (1731)

Testo:

«TEMETE DIO E FATEGLI GLORIA
1731 GS»

23. — Bondo, Casa n. 71

— pittura {1734)

Testo:

«DOM CCO QUANT E BUONO E
QUAT E PIACEVOLE CHE FRATELLI
DIMORINO INSIEME QUESTO E COME

LOLIO EGCELLENTE CHE E SPAR-
SO SOPRA IL CAPO D'ARON
SAL CXXXIII 1734 AB A NP
RODLFO BALTRESCA F. STABELIRE»

24. — Promontogno, Casa n. 154

— graffito (1741)

Testo:

«CONFIDATI NEL SIGNORE CO TUTO
IL TUO CUORE E NON APPOGGIARTI
IN SU LA TUA PRUDENZA
PROVERBI CAP 3 V 5 BARTOLOMEO
DI SCARTACINO DI B MADALENA
SCARTACINA NATTA STAMPA F.F.
LA 1741 27 LUGo»

25. — Promontogno, Stallla n. 159

— intaglio (1745)

Testo:

«Ao 17 SOLI DEO HONOR AB Go
BALTRESCA ANP FF ET GLORIA 45»
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26. — Bondo, Casa n. 40
— pittura (1745)

Testo:

«LA PRATTICA DELLA VERITA SE-
CONDO LA PIETA E LO SALDO STA-
BILIMENTO DELLA RINOVAZIONE
DELLA CASA DEL FEDELE. ANDREA
L. PASINO ANNO MDGCXLV»

28. — Bondo, Casa n. 36
— graffito (1750)

Testo:

«NON POSSO PIACER AD OGNUNO
NE VOGLIO PIACER A TUTTI. MA
FELICE SARO PIACENDO A DIO E
SPIACENDO A TUTTO IL MONDO -

TOMASO CORTINO E MADALENA NA-
TA SNIDRA PER GRACCIA DI DIO
FECE FARE»

27. — Bondo, Gasa n. 40
— intaglio (1745)

Testo:

«LANNO: 1745 ADI 4 APRILLE AP CP
NA BB FF ROM. CAP VIII
TUTE LE COSE CO.OPERANO AL BENE

A COLORO CHE AMANO IDDIO
E TEMER IDIO ED OSERVAR I SUOI
COMANDAMENTI PERCHE QUESTO
E IL TUTTO DEL HOMO
ECCHL CAP XII: BP AP GP FRATELLI»

Bondo,
Casa n. 28

29. — Bondo, Casa n. 13

— intaglio (1753)

Testo:

«IO POSSO OGNI COSA IN CHRISTO
CHE MI FORTIFICA A FILIPPESI
CAP 4 LANNO 1753 AD 9 MARZO
ANDREA LEGAN PASINO CHLARIA
L PASINA NATA BASBEA BB AP GB
FRATELLI FECERO FARE»
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30. — Promontogno, Stella n. 162

— intaglio (1755)

Testo:

«BEATO CHI ASPETTERA PATIENTE-
MENTE DAN CAP XII GIAN TROMBA
E GIO ANDREA TROMBA P IDIO
GRATIA Ao 1755»

31. — Bondo, Casa n. 38

— graffito (1770)

Testo:

«- 1770 - CHI SI FIDA DI UN AMICO
SENZA FEDE PERDE TEMPO E MER-
CEDE ARP AC»

32. — Castasegna, Gasa n. 26

— incisione (1779)

Testo:

«LAUDATE IL SIGNORE GIO. SPAR-
GNAPANE 1779»

35. — Bondo, Stella n. 88 A
— intaglio (1805)

Testo:

«1805 LIBERAMI SIGNORE DA MIEI
NEMICI IO SPERO IN TE RP AnP
GAP FPGaDI DIO F.F»

36. — Bondo, Stalia n. 23
— intaglio (1805)

Testo:

«O RE DI GLORIA VIENE IN PACE
Ao 18 GB 05 AB LI 15 MAGGIO PER
GRAZIA DI DIO F.R»

37. — Bondo, Stada Balü
— intaglio (1814)

Testo:
«TU INTENDENTE DEVI ANCHE ES-
SERE PRUDENTE PERCIO GUARDAMI
PURE E TAGE E NON TURBAR LA
MIA PACE GB AB P VOLONTA DI
DIO FF 1814»

33. — Promontogno, Casa n. 176

— incisione (1783)

Testo:

«NEL ENTRARE HAI DI PENSARE
CHE NON SAI SE USCIRAI NEL U-
SCIRE HAI DI PENSARE CHE NON
STA A TE IL RITORNARE. LA CASA
DE GIUSTI STARA IN PIE PROV -

XII TOMASO SCARTAZINO ANNA NA-
TA CORTINA FF Ao 1783 A.S.T.S.R.S.
GS AgSF»

34. — Promontogno, Gasa n. 173

— incisione (1790)

Testo:

«RIMETTI LE TUE OPERE NEL
SIGNORE ET LI TUOI PENSIERI SA-
RANO STABILITI PROVERBI C:XVI:
VXIII GRS ADS GS FF 1790 PVDD»

38. — Bondo, Casa n. 117

— graffito (1815)

Testo:

«1815 QUELLO CHE REGGE DA PO-
NENTE VOGLI BENEDIRE QUESTA
CASA ET LI ABITANTI GIAN ANDREA
DI PICENONI ET CATERINA PICE-
NONA NCS FIGLIUOLI GAP»

39. — Bondo, Stada Palü
— intaglio (1819)

Testo:

«CHI SI GLORIA, SI GLORIA NEL
SIGNORE 1819 AP GP F»

40. — Bondo, Stella n. 41

— intaglio (1819)
Testo:
«HAEC : DIGIT : DOMINUS OSSIBUS
: HIS ECCE : EGO INTROMITTAM
INVOS 18x19»
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41. — Promontogno, Crotto n. 136
— pittura (1822)

Testo:

«DOM PENSATE SAVIAMENTE E
PARLATE LEALMENTE
GIOVANI SCARTAZZIN Ao 1822 FF»

42. — Bondo, Casa n. 15 A
— graffito (1875-1982)

Testo:

«CHI VUOL ESSERE LIETO SIA DEL
DOMAN NON V' E CERTEZZA L D M
1875 EG SG 1982»

43. — Promontogno, Stallla Porta
— intaglio (1914)

Testo:

«GUERRA! 1914 GUERRA!»

44. — Soglio, Gascina Plaza
— intaglio

Testo:

«AUA IL SIGNORE IDDIO TUO CON
TUTTO IL TUO CUORE, CON TUTTA
L'ANIMA TUA, CON TUTTA LA MEN-
TE TUA»
(Non datata)

45. — Rondo, Stalla Palü
— intaglio

Testo:

«BEATO LOMO CHE TEME IL SIGNORE»

(Data non leggibile)

46. — Bonido, Stalla n. 22
— intaglio

Testo:

«IL PRINCIPIO DELA SAPIENZA E L
TIMOR DI DIO»
(Data non leggibile)
Diverse iscrizioni osservate non sono piü
leggib ili.

III. ELABORAZIONE

PREMESSA

Una rioerca approfondita stille nostre
iscrizioni non richiede soltanto molto tempo,
ma anche una preaisa e dettagliata cono-
soenza degli avvenimenti storici e politici
regionali e locali. Solo in questo modo si
pud giuogere a dei risulltati di un certo
vallore scientifico (oonfronta R. Rüegg,
Hausspriiche und Volksku'ltur,Basilea 1970).
Qoesta breve indagine si limiita a sottoli-
naare alouni asipetti interessanti, caratteri-
stidhe e cuiriositä deille nostre iscrizioni, cer-
cando di dare una visione possibilmente
generale e panoramica.

A) CONTENUTO

L'.iscrizione e genieralmente composta da

tre parti: il testo (detto versetto, motto
eoc.), la data e i'l nome del committente
0 dei committenti.
A queste tre componenti si aggiungono a

volte degli stemmd o dai segni di famiglia
(«noda»),

a) la data: e 'la parte primitiva dell'iscri-
zione, infatti, esdluse alcune eccezioni, non
manca mai.

1) Aggiunta:

Di regola l'indicazione deffla data e com-
pletata da un'aggiunta di carattere religio-
so. le piü frequanti: «PER VOLONTA'
DI DIO», «NEL NOME DEL SIGNORE»,

«PER GRAZIA DI DIO», «NEL
NOME DI DIO» e altre.
Sviariate sono le forme del termine «anno».
Alcuni esempi: «ANNO», «AN», «A°»,
«A», «ANO», «LANNO».

2) Giorno e mese:

Quesita preoisazione e tipica delle stalle e

venne usata soprattutto ndl 18.mo secolo.
Osservando attentamente queste date si

constata che i mesi citati sono quasi esclu-
sivamen-te quelli primaverili, in particolare
1 mesi di aprile e maggio. Altri mesi citati
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sono: marzo, giugino e qualche volta gen-
naio, febbraio e luglio.
La spiegazione e semplice. L'attivitä edi-
lizia si concentrava inai mesi autunnali e
quellii primiaverilii. In autunino si faoeva il
grosso della costruzione. Nel periodo in-
vernalle la si lasaiava aseiugare e ai primi
tepori primaverili si finiva la costruzione.
Ad opera finita si facevano le -iscrizioni.

b) il nome: anche il nome fa parte della
struttura originale del'iserizione.
La grande m-aggioranza delle i-sorizioni porta
soitanto le iniziali del oommittente. II nome

completo e indicato soprattutto sulle
iscrizioni murali (graffito e pittura). L'in-
dicazione del -nome e completata dalle let-
tere F.F. o F.R. che signiificano fece fare
rispettivaimen-te rinnovare, rifare.
I v-ari committenti: generailmente sono de-
gli uomini. Altre volte dei coniugi (in al-
cuni casi sono indicati anche i nomi dei
figli o fratellanza). Piü raramente una donna,

una constatazione questa che oertamen-
te non sorprende.
Le famiglie indicate sono quasi esclusiva-
menite famiglie attinenti (Scartazzi-ni, Cor-
tini, Pasin'i, Pioenoni e altre). Questo fatto
testimonia di un certo benessere finanziario
di queste famiglie e anche di un'alta per-
centuale di famiglie patrizie.

c) il «testo»: prendendo spunto dalla ri-
cerca di R. Rüegg ho -ceroato di analizzare
il testo delle iscrizioni parten-do dalla teoria
della comunioazione. L'iscrizione e un tipo
di comunicazione, forse un po' particolare
e inconsueta se paragonata a quellla tradi-
zionale della stampa, che tuttavia adempie
pienamente ai criteri della comunicazione;
l'esistenza di un emittente, di un destina-
tario e di u-n messaggio.

1) Emittente e destinatario:

L'emittente oorrisponde generalmente al
committente o ai committenti. Due
interessant! iscrizioni reperite a Rondo, la prima

del 1677, la seconda del 1814, hanno

per emittente l'edificio stesso:

— «I BENI DI FORTUNA SONO PRO-
PRI DI NESSUNO MA IO SONO
DI TOMASO CIEF DI PICENONL>.

— «TU INTENDENTE DEVI ANCHE
ESSERE PRUDENTE, PERCIO GUAR-
DAMI PURE E TAGE E NON TUR-
BAR LA MIA PACE».

Le iscrizioni del XVII secolo non preci-
sano di regola i'l destinatario o usano un
destinatario impersonale (colui, coloro, chi
ecc.). Nel XVIII secolo questi e sovente
predsato e diventa anche vieppiü personale

(tu). Solo nel XIX secolo compaiono
i destinatari religiosi.
Una carattetistica delle iscrizioni di Sotto
Porta e l'uso limitato della prima persona,
riscontrato solo tre volte:

— «NON POSSO PIACERE AD OGNU-
NO NE VOGLIO PIACERE A TUTTI
MA FELICE SARÖ PIACENDO A
DIO E SPIACBNDO A TUTTO IL
MONDO» (Bondo, 1750)

— «IO POSSO OGNI COSA IN CRISTO
CHE MI FORTIFICA» - Filippesi
Cap. 4. - (Bondo, 1753)

— «LIBERAMI SIGNORE DAI MIEI
NEMICI IO SPERO IN TE» (Bondo,
1805).

Questo e dovuito principaimente all'origine
e al carattere dei testi.

2) Messaggio:

Diistinguiaimo testi religiosi e testi profani.
I primi, molto piü frequenti, sono gene-
ralmente delle oitazioni tratte dalla Bibbia.
Nella scelta della itematica si ri-soontra una
centa preferenza per il comandamento.

Le tematiohe piü frequenti:

— II timore di Dio, I'osservanza dei suoi
comandamenti

— L'amore per il prossimo
— La giustizia, la si-ncerita

— La prudenza.

I testi di cairattere profano sono in numero
piü limitato. Non per questo perö sono
meno importanti e interessant!. Essi ri-
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speochiano molto meglio la mentalitä, il
carattere e non da ultimo anche la cultura
di coloro che Ii eseguirono.

Alcune tematiche:

— La prudenza (nel senso di diffiidenza,
di prudenza nei confronti del prossimo)

— II siilenzio, la circospezione
— La giustizia, la lealtä
— La pazienza.

Le tematiche della prudenza, del silenzio e
delila circospezione sono molto ricorrenti
e manifestano a volte anche risvdlti reli-
giosi. Le possiamo considerate una caratte-
ristica delle iseriziani bregagliotte.

Alcuni esempi:

— «CHI SPREZZA IL SUO PROSSIMO
E PRIVO DI SENNO: MA L'UOMO
PRUDENTE SENE TACE» (Bondo,
1602)

— «LA CASA E LA RICHEZZA SONO
HEREDITA DE PADRI MA LA DONA

PRUDETE VIEN DA DIO» (Bondo,

1671)
— «LA DONA PRUDENTE EDIFICA

LA CASA MA LA DONA STOLTA
LA DISTRUGIA CON LE SUE MA-
NI» (Bondo, 1690)

— «CHI SI FIDA DI UN AMICO SEN-
ZA FEDE PERDE TEMPO E MER-
CEDE» (Bondo, 1770).

Come si puö eanstaitare da questi quattro
esempi la prudenza e sinonimo di molte
qualitä umane. Malto rappresentativo mi
sembra 1'ultimo testo. Prudenza e st riser-
vatezza, silanzio e saggezza, ma e soprat-
tutto diffidenza, diffidenza deil'aimico sen-
za fede.
La stessa riservatezza e prudenza si mani-
festa arndhe sotto um aspetto formale. La
teoria ddlla comunicazione usa suddividere
i messaggi in categorie a seconda della loro
fimalitä. Nel caso delle iscrizioni possiamo
distinguere: preghiere, desideri, insegna-
menti, consigli eoc. Le iscrizioni profane
a Bondo, Soglio e Castasegna appartengoro
im massima parte a una categoria ben pre-
disa di messaggi: gili awertimenti!

L'uso molto frequente ddl'avvertimento e

mo'lto indioativo, perohe tipico delle per-
sone diffidentii. Le origini di questa qualitä
del bregagliotto, che in parte si e mamte-
nuta fino ai nostri giorni, sono difficili da
individluare. Non insignificante a questo
proposito fu certamente la situazione poli-
tica e sociale dela valle nel passato.
Dal periodo immediatamente successivo alia

Riforma fino alia fine del XVIII secolo

tutto il terrAtorio delle Tre Leghe passö
momenti difficili. La seissione religiösa

creatasi com l'avvento detLLa Riforma portö
pure a una seissione politica. Ii partito
cattuiico, costituito da spagnoli e austriaci,
cercava di realizzare un passaggio attra-
verso i Grigioni o la Valreillina che colle-

gasse l'Austria con il Ducato di Milano sotto

il dominio spagndlo. Ii partito prote-
stante franco-veneziano cercava a sua volta
di ostacolare quest'impresa. Ambedue le

patenze miravano quindi a guadagmarsi k
stima e la simpatia di personali'tä grigionesi.
La famigilia dei Planta aderl al partito cat-
tolico, mentre le sortd de! partito prote-
stante furono rette dalla famigilia dei Salis.
La Bregaglia, sede della famig'lia dei Salis
e di fede protestante, si alleö al partito
franco-veneziano. Quest'alleanza doveva ga-
rantirle l'indipendenza, ma era una garanzia
relativa, dal momento che eoonomicamente
la valle dipendeva dalla regione 'lombarda,
che perö era ocoupata dagli spagnoli. Da
questi i bregagliotti dovettero poi subire le
puü basse ingiurie ed offese. Ii villaggio di
Bondo fu quasi compdetamente distrutto da

un incendio durante um'incursione spagno-
la nel 1622. Una distruzione compromet-
tente che non poteva che invitare alla
prudenza, al silenzio e alla circospezione: o si

mangiava la miinestra o si saltava 'la finestra.
Certamente ai sono anche altri fattori che
hanno determinato il carattere del
bregagliotto; non da ultimo vorrei citare il fe-

nomeno della superstizione (vedi processi
delle streghe). Tuttavia credo che il carattere

di una persona sia in buona parte
determinato anche dall'ambiente che lo oir-
conda.
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d) La «noda»:

La «noda» e un segno caratteristico di una
famiglia o di un arüigiano. Essa fa le veci
del nome e serve ad indicare la proprietä.

Distinguiamo tre fcipi di «inoda»:

—• La «noda» di famiglia, intagliata o bru-
ciata su arnesi agricoli o sulle travi di
stalle e casaine

— La «noda» döll'artigiano (falegname,
muratare, armaiolo ecc.)

— La «noda» praticata sul bestiame mi-
noto (inoisione ajll'orecchio).

Per ragioni di tempo nan ho potato appro-
fomiclire questo interessante tema. Mi limito
a riprodurre tre dnteressainti dncdsdoni che

verosimilmetnte rdentmno pure in questo
campo.
Essendo le inoisioni molto antiche, certa-
mente precedent al periodo della Riforma,
e difficile stabiiire se si tratti di simboli
profani (noda) o religiosi (croci).

Schizzd:

B) ORIGINE

Come giä accennato in precedenza l'origine
dei testi e in prevalenza bibldca. Dalle iscri-
zioni da me raperite tisiullta che almeno tre
testi su quattro sono di carattere raligioso.
Ritenendo poco probabille che si tratti di
una casualitä, ho oercato di dare una spie-
gazdone a mano della stoma.
Riforma e Cootrotiiforma costituiscono due
capitolii molto movimentati dellla storia bre-
gagliotta. II protestantesimo, predicate in
vaffle da eretkd dtaliani rifugiatisi nel nostro
paese perche perseguitati dall'inquisizione,
trovo dapprima un'accogldenza fredda. II
bregagliotto era poeo portato per le que-
stioni religiose. Tuttavia verso la metä del
XVI secolo — a Vdcosoprano dl culto pro-

testante esisteva giä da ca. vent'anni — il
bregagliotto assumeva un altro atteggia-
menito, convertendosd corrtpletamante alia
nuova dottrina. I fattori che favorirono la
riforma fiurono molteplici. Certamente non
furono soltanto motivi religiosi. Determinante

fu i'intervento del riformatore Vier
Paolo Vergerio; una grande personalitä che

con le sue focose e veementd prediche con-
vertl totta la vale nel igdro di pochi anni.
L'introduzione del nuovo credo aveva perö
anche un'importanza poliitica e ldnguistica.
Con la Riforma i bregagliottd volevano in
primo luogo documentare definitivamente
la loro indipendenza poflitioa (fine del do-
mindo vesoovile) e in secondo 'luogo stac-
carsd dallo spirito prevalenitemente tedesco
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d'oltralpe: 1'iitaliano fu dichiarato lingua
ufficiale.
II problema politico e linguistico non solo
favor! la Riforma mia fu certamente una
ddlle cause prindpalli delll'insuccesso dell a
Controriforma in vallle. Iin questo burra-
scoso e tormentato periodo il bregagliotto
difese tenaoemente queste «conquiste» ma-
niifestando ripetutamente e in diversii modi
(iscrizione) il iproprio spirito di riformato.
Se poi fosse autentica fede la sua o un
semplice pretesto e un'altra questione.

C) FORMA

a) struttura:

La lunghezza del testi varia. Generalmente
e una firase sola (prindpale o principale con
secondaria). Un numero limitato di testi
e composto da due o piü frasi. La tima
e 'la metrka sono utilizzate raramente.

b) lingua:

I testi sono quasi esclusivamonte in ita-
liano. Fanno eooezione alouni in latino e

uno in tedesoo risalenti prevalentemente
alia fine del XVI inizi XVII secolo. La
presenza del latino e del tedesco si spiega
faoiilmente dal momento ohe queste due
lingue costituirono per ilungo tempo le lin-
gue uffioiali in valle. Solo con 1'avvento
dei riformatori e con 1'accattazione della
nuova dottrina fu introdotto 1'italiano
come lingua ufficiale.
II testo tedesco porta il nome di un «DI
BOLZAN», probabilmente di origine
austriaca (Bolzano). Da qui 1'uso del tedesco.
Sorprende forse la mancanza di testi in dia-
letto, soprattutto se si pensa alia ricchezza
di proverbi local!. Questo e dovuto in parte
alia manoanza di una forma scritta uffidale
del dialetto (varietä di gerghi) e seconda-
riamente allla scatsa valorizzazione del
dialetto in generale (estinzione?).

c) ortografia:

Anohe questo aspetto delle iscrizioni non
manoa di spunti interessanti che rispeochia-

no la sempre continua evoduzione della lin-
gua.

Alouni esempi:

— La congiunzione «ET», usata ancora
nel 19.mo secolo, evtidenzia 1'origine la-
tina della nostra ilingua.

— La forma «A TUTTO IL MONDO»
a tutti) cbe appare su 'un'iscrizione

del 1750 a Bondo manifesta l'influsso
del franoese (ä tout le monde).

— Le desinenze dei mesii sottocitati po-
trebbero derivare dalle forme dialettali:

— «GENARO»
«giainer» (dial.), «gennaio» (it.)

— «FEBRARO»
«favrer» (dial.), febbraio (it.)

— «APRILLE»
«laivrill» (dial.), aprile (it.).

— Un'altra curiositä e costituita dalla for¬

ma femminile del cognome.
Esempio: «GIAN ANDREA DI PICE-
NONI ET CATERINA PICENONA»
(Bondo, 1815).
«SCARTACINA, SNIDRA, CORTINA,
STUPANA» sono pure cognomi al
femminile.

— La doppia e poco usata fino alia prima
metä del 18.mo secolo.

— Non potevano mancare lie abbreviazion i.

Esempi:

— «PRUDETE» pmidente (Bondo,
1671)

—• «COMADAMENTI» comanda-
menti (Promontogno, 1728)

— «QUAT» quaint(o)
— «RODLFO BALTRSCA» Rodol-

fo Balltresca (Bondo, 1734).

d) grafica:

I caratteri delle lettere e delle oifre sono
in linea di massima semipre gli stessi (r3-
tnanici o simili a questi). L'esecuzione varia
perö da edifkio a edifioio. Eseouzioni esat-

te, geomatri'dhe si alternano ad altre piü
semplici e rudimentali. Alia fantasia e alia
creativitä e dato ampio spazio.
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Esemipi:

— Cifre — Lettere

1 M V
(Fig. 1 2) (Fig. 2 6)

e) tecnica:

Notiamo quattro tecniche diverse:

— intaglio (stalle e cascine)

— incisione

— graffito
— pittura

(Fig. 3 4) (Fig. 1 «N») (Fig. 2 «U»)

f) ubicazione:

Varia a seconda dellla teoniea uti'lizzata c
dal itipo di fabbricato.
L'intaglio si trova generallmente sulla prima
trave sopra la porta dal fienile.
L'incisione e praticata di regola sull'archi-
trave della porta d'entrata o su di una la-
stra sovrapposta alia ste99a.

Promontogno,
Casa n. 173

D) L'ISGRIZIONE:
UN DOCUMENTO STORICO

Le iscrizioni piü antiche che ho potuto re-
perire risalgono agli inizi dal XVI secolo.
Soltanto le «crooi» osservate a Bondo e a

Soglio (vedi cap. A/d, Ja «noda») sono
antecedent! a questo periodo.
La distribuzione temporale dei testi (piü
di 40) manifesta periodi di scarsa attivi-
tä e altri di piü intensa. Un primo in-
tervalllo di tempo relativamente ricco di
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testi va dal 1600 ad 1625 ca. (7), un
secondo dal 1670 ad 1690 ca. (8). Id pe-
riodo piü fecondo e compreso fra gli anni
1730 e 1755 ca. (11). Lultimo intervallo
va dal 1800 ad 1820 ca. (7).
Queste concentrazioni derivano essenzial-
mente da due fatti:
— la situazione economica, politica e so¬

ciale di un determinate) tempo (guerre,
crisi economiohe eoc.) che determinano
l'attivditä edilizia;

— dallde «tendenze» temporal! — oggi le
chiameremmo mode — definite anche
dallda persona del costruttore e da quelle
degli artigiani.

Lo stesso vale .in parte anche per la tecnica
adottata. In particolare constatiamo una
concentrazione di inoisiond attorno al 1730
e fra gli anni 1780 e 1790 ca.
La grande maggioranza dei testi (piü di 40
iscrizioni aimeora intatte) si situa a Bondo
e Promontogno. Un nomero considerevole
soprattutto se sd consiidera che questi due
villaggi furono quasi completamente distrut-
ti da un incendio ndl 1622 (spagnoli), che
mdlte iscrizioni anoora esistenti non sono
piü leggibiili o solo in parte e che diversi
testi sono certamente giä andati distrutti.
Nettamente inferiore e 'la presenza di testi
a Castasegna (pure incendiata) e soprattutto
a Soglio. Le iscrizioni «complete» mancano
qu'asi ddl tutto e anche quelle «semplici»
sono presenti in numero limitato. Un feno-
meno molto interessante che si puo spiegare

in diversi modi. I fatti che hanno
determinate) questa concentrazione potrebbe
esser stata, a mio parere, la situazione
sociale di allora.
Innanzitutto bisogna sapere che Castasegna
e Soglio costituivano in passato un unico
comune. Le condizioni sociali e politiche
ma anche le mentalitä erano quindi molto
simili. Diverse erano da questo punto di
vista le circostanze a Bondo e a Promontogno,

che si differenziavano dai comuni
«'al di lä deil'acqua» per un cospicuo
numero di famiglie benestanti. Un benessere
derivato dalle numerose cardche pubbliche
che molti di essi occupavano, da «fortune»

fatte all'estero (emigrazione+iservizio rner-
cenario) e non da ultimo dalla migliore po-
sizione geografica (soprattutto rispetto a

Soglio che era praticamente isdlato).
Fra questo stato di cose e la presenza delle
iscrizioni esiste quasi certamente un nesso.
Si puö ritenere che le iscrizioni erano pra-
ticate principailmente dalle famiglie
benestanti che esprimevano in questo modo la
loro appartenenza ad un ceto sociale piü
elevato. Da qui la concentrazione a Bondo
e Promontogno.

CONCLUSIONE

Chdudo sottolineando ancora una volta che

questo lavoro non va interpretato come in-
dagine scientifica, ma unieamente come una
semplioe raccolta delle iscrizioni ancora
esistenti, al fine di salvaguatdare questo pre-
zioso patrimonio (ricordo che la raccolta
completa comprende anche le iscrizioni
«semplici», non riportate in questa sede).
Con id breve commanto spero di esser riu-
süito ad attirare ulteriormente l'attenzione
del 'lettore su questo interessante e affasoi-

nante aspetto oulturale.
Ringrazio tutti coloro che con la propria
colllaborazione hanno contribuko alia riu-
scita del lavoro. Un particolare ringrazia-
mento va al signor Diego Giovanoli dal-
1'UfficioCantonale per la protezione dei mo-
numenti storici a Coira e al dott. Leo
Sohmid docente a'lla Scudla Cantonale di
Coira.
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