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La Valle Calanca nella crisi economica
Ad opera dell'Ufficio della Societä Svizzera per la Coloniz-

zazione Interna ed Indnstria Rurale a Znrigo. — Zurigo 1918.

Versione del dott. Diego Simoni

Nell'anno 1930 la Societä svizzera per la colonizzazione interna ed industria rurale
eftettuö delle indagini sistematiche sulle condizicni economiche della Valle Calanca
porgendo maggiore attenzione al problema dello spopolamento che e poi proprio di
molte regioni montane. I risidtati di quelle indagini non furono pubblicate per ragioni
diverse.

Una mozione nel Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni richiamava, nella pri-
mavera dell'anno 1937, Vattenzione sulle difficoltä economiche delle vallate grigionitaliane.
Per meglio conoseere le condizioni di una di queste vallate, la Calanca, noi abbiamo
completato le sopraccennate ricerche con nuovi studi sul posto stesso e Ii abbiamo
fatto oggetto della presente pubblicazione sulla crisi economica della Valle Calanca.
II lavoro vuol dimostrare gli effetti della crisi economica in una regione montana che

gia dai primi indizi della crisi s'e trovata a lot tare contro le strettezze economiche
e lo spopolamento.

Per la Societä svizzera per la colonizzazione interna

ed industria rurale,

il relatore: Dott. Hans Bernhard.
Zurigo, agosto 1938.

INDICE DELLA MATERIA:

LA VALLE CALANCA NELLA CRISI ECONOMICA.

I. Eeonomia, popolazione e colonizzazione nel 1910.

1. L'areale economico.
2 11 popolo e le sue colonizzazioni.
3. Le forme di guadagno.
4. Condizioni d'esistenza indhiduale ed eeonomia comunale.
3. 11 problema dello spopolamento.

II. Gli influssi della crisi economica.

III Conclusione.



QUADERNI GRIGIONI ITALIAN! iOiS

La valie caianca neiia crisi economica.

I. Economia, popolazione e colonizzazione nel 1930.

1. L'AREALE ECONOMICO.

La Svizzera ha il vantaggio e Jo svantaggio di possedere, relati-
\amenie, un. niunero elevato di piccole regioni coliivabili, nettamente
differenziate le line dalle altre. La A alle Caianca con i suoi 143 km2
di terriloxio vallivo e montano (circa il 2 % del (erritorio canionale)
significa superficialniente poco.

Nlon per questo perb la colonizzazione interna puo sottrarsi dal
conipito di un serio esame di qnesla regione. I prohlemi dell'esisienza
della popolazione moiitanara si ri\elano in questa valle isolata in
modo, si puo dire, classico.

La Valle Caianca, con i suoi 61 km2 di terre sterili montagnose,
55 km2 di bosco, 16 km2 di pascoli alpini, 12 km2 di prati, 0,3 knr di
cainpi e giardini, rappresenta un areale econoniico tipieamenie al-
pino. Questo areale forma anche. se si escludono i comuni di Sia.
Maria e di Castaneda che sporgono verso la Mesolcina, un tutto che,
iopograficamente si puo chiamare chinso. Due catene di monti le cui
ome raggiungono ed oltrepassano i 3000 m. di altitudine, coronano
una valle profondamente intagliata clie si dirige per una lunghezza
cli 19 km. verso nord-sud. 11 declivio vallivo corre ahhastanza sensibile
(Rossa, l'ultimo paese della A alle, giace a 1088 m., Buseno, il primo,
a 736 m.), per shoccare attraverso una gola nella Valle principale
(la Mesolcina) posta 400 m. piu. basso. Lo stretto fondovalle che solo
in alcuni tratti raggiunge un mezzo chilometro di larghezza ed i pochi
spaziosi terrazzi della media valle. posti ad un'aliitudine tra i 1250
ed i 1350 metri, possono prestarsi ad una coltivazione produttiva. La
ripidezza e l'elevata altitudine della regione principale inoltre per-
niettono solamente delle coltivazioni assolutamente specifiche (prati,
pascoli e principalmente boschi) e sono sicuramente la causa della
scarsa produzione della regione.

La corrente acquea del fondovalle, la Calancasca, possiede il
carattere tipico di un torrente.

L'areale economico della Caianca. topograficamente giä poco pri-
\ilegiato, non gode, fatla eccezione di alcune localita, dei vantaggi
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elimatici che la posizione geografica potrebbe far crede re. fnoltre
si manifestano degli svantaggi causati d a cond izioni local i. Braggio,
posto a 1440 m., possiede una stazione metereologica. Cola si regi-
stravano dal 1864 al 1900, in confronto con Platta (1378 m. s. m.).
stazione prealpina, le seguenti temperature e precipitazioni:
Temperatura: °C.

Braggio: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
-Id —0,5 l,u 4,9 8,7 12,7

Luglio Agosto Settemb. Ottobre Novemb. Dicemb.
15,1 11,7 14,4 6,4 2,2 -0,7

Platta: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
-3,4 —2,2 —0,7 3,5 7,5 11,0

Luglio Agosto Settemb. Ottobre Novemb. Dicemb.
13,2 12,5 10,0 5,1 0,9 -2,7

Precipitazioni in mm.
Braggio: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

65 59 104 113 lo9 154

Luglio Agosto Settemb. Ottobre Novemb. Dicemb.
183 194 169 172 117 13

Anno: 1559

Piatta: Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
53 oU 64 76 93 98

Luglio Agosto Settemb. Ottobre Novemb. Dicemb.
120 158 151 148 71 57

Anno: 1159

Temperatura annua, estiva ed invernale, relativamente mite; forti
precipitazioni specialmente in estate e in autunno formano il carattere
generale del clima della Calanca. 11 numero delle giornate serene e,
malgrado le forti precipitazioni, elevato e segue cosi la regola delle
regioni al sud delle Alpi (Braggio ha all'anno una media di 107 giorni
sereni e di 99 coperti, Zurigo 56. risp. 148). Ciononostante, delle estese

regioni della Calanca soffrono molto per mancanza di sole. La stretta
valle diretta verso nord-sud gode di una forte insolazione solo sui
terrazzi colonizzati di Braggio, Landarenca, Castaneda, Sta. Maria e

Giova, mentre le localita del fondovalle e specialmente Arvigo e Selma
registrano, durante le giornate invernali, non piü di due ore di sole.

In Braggio, ad onta delle sue precipitazioni invernali, nevica per
52 giorni all'anno. Le lavine minacciano, dopo forti nevicate, le co-
lonizzazioni della Yalle.

Chi voglia farsi un giudizio sulle possibilita di esistenza che la
Yalle Calanca offre, deve darsi a una esatta analisi del suo areale
economieo, anche se essa appare cosi strettamente limitata e da natura
cesi poco favorita.

Con l'aiuto dell'unita carta delle zone econotaiche diamo dapprin-
cipio uno sguardo generale sull'areale economieo della vallata.
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La Aalle Calanca misura 14508 ha. in loiale. Di quesii, 8407 ha.
(58 %) sono da eonsiderare terreno non produttivo e 6101 ha. (42 0/oJ

produttivo.
11 terreno non produttivo eonsiste special niente in terre sterili,

montagnose. 1 dali sulla estensione del terreno non produitivo va-
riano, perche in una regione di spopolamento i confini delle terre
sterili vanno soggetti a continui eambiamenti e s'ingrandiscono sempre
piii. Le misure superficiali, che riportiamo. poggiano sul planime-
traggio di schizzi cartografici ahbozzati in base alia carta Siegfried
e su piani di bosehi gia esistenti. I dati officiali della statistica degli
areali svizzeri si dimostrarono, per le ragioni sopraccennate, troppo
scarsi in relazione ai rapporti attuali delle terre sterili. Le terre
sterili del fondovalle sono pure instabili. La Calancasca, non ancora
sisteinatieamente corretta, rovina or1 qui or lä delle terre fertili. L'ani-
bito delle terre sterili montane, rilevato dalla carta delle zone eco-
nomiche di Aal Calanca non mostra infine. se paragonato con regioni
simili del declivio meridionale delle Alpi, degli svantaggi speciali. La
A alle Maggia. del Ticino. ha il 51 % di terre sterili sul suo areale
totale, la Afesolcina il 46 %, la Bregaglia perfino il 60 °/o. Che le terre
sterili aumentino con il salire della valle (Castaneda ha 6, Rossa, in
fondo della valle, 56 % di terreno improduttivo) si deve alia strut iura
della regione montagnosa.

Distribuzione del territorio produttivo in A alle Calanca:

Comuni
Giardini e
campi in

Prati
e pascoli

Pasco i alp Bo SCO
Territorio

prod totale

ha. U|0 (1. sup.
prodult. ha. o|o d. sup.

produtt. ha. o]o d. sup.

produtt. ha. o]» d. sup.
produtt. ha. °// 0

Arvigo 1,5 0,3 139,5 25 51 9,3 358 65 550 100

Augio 2,5 0.4 73,5 11 195 31 367 57 638 100
Braggio 4,5 0,8 115,5 19 41 7 409 72 570 100
Buseno 3,9 0,5 125,1 16 24 3 634 80 787 100
Cauco 1,9 0,3 118,1 19 90 14 416 66 626 100
Castaneda o,3 1.4 113,7 30 — — 261 68 383 100
Landarenca 0,9 0,2 95,1 17 145 26 322 57 563 100
Rossa 6,0 0,2 202,0 7 990 35 1635 58 2833 100
Sta. Domenica 1.2 0,2 34,8 i 55 11 427 82 518 100
Sta. Maria 2,9 0,4 169,1 24 12 2 510 73 694 100
Selma 1,2 0,5 68,8 28 — — 175 71 245 100

Calanca 31,8 0,4 1255,2 15 1603 19 5517 66 8407 100

Anche i prati ed i pascoli vallivi (compresi i monti) corrispondono
nella loro ristretta estensione al carattere della valle montana. 1255

ha. (8,7 %) dell'areale totale, distribuite fra 11 comuni, formano la
risorsa economica principale del territorio delle nostre indagini. Prati
e pascoli danno relativamente un raccolto soddisfacente e non soffrono
Iroppo della siccitä. Svantaggioso invece per la colonizzazione e che

si abbiano poche terre piane nel fondovalle.
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I giardini ed i campi che, ad un tempo, dovevano occupare un'e-
slensicme riguardevole, misurano oggigiorno sole 32 ha. in tutta la
valle (0,2 %> dell'areale totale). Questa parte dell'areale economice
e. coltivato a palate e a segale che danno raeeolti baslc\oli per ii
proprio fablhsogno e che, dato il modesto grado delle possibility di
esistenza locale, scno pi 11 importanti di quaiito il terreno coltivato
potrebbe far credere.

Importante e pero la Valle Calanca per leconomia forestale.
3517 ha. di bosco (38 % dell'areale totale) rappresentano per una
popolazione con appena 1300 an i nie uu fat tore riguardevole. 11 fatto
che la maggior parte dei boschi appartiene ai comuni, inentre solo
inccole estensioni sono di proprietä delle chiese e ancora meno (2 °/o)

dei privati, potrebbe far credere che specialniente l'economia dei
(omuni debba avvantaggiarsi di questa forma economica.

Hestano ancora da annoverare, nel quadro della regione. i pascoli
alpini. Essi sono di un'esiensione mediocre (1603 ha. o 11 %> della
superficie totale), ma bastano al fabbisogno valligiano. L'ultiino paese
della valle, Rossa. occupa quasi i -/s dellareale alpestre. — (ili alpi
appartengono quasi esclusivamenle ai comuni. La diminuzione fiel
bestiame valligiano, causato in parte dallo spopolamento. ha a\ uto
per conseguenza una parziale interruzione dello sfruttamento delle
regioni economiclie alpine.

Nell'esame dell areale economieo della Valle Calanca si rende
necessario di stabilire i rapporti che corrono tia qttesto e Ja popolazione

agricola. Questi rapporti vennero compilati nella tabella
economica a pag. 110 utilizzando i seguenti valori per le diverse forme
dello sfruttamento del terreno:

Calcolando, secondo la scala sopraccitata. il numero degli ettari
delle diverse forme di sfruttamento del terreno. in unitä della
superficie produttiva di tutta la Valle, se ne otterranno in totale 1380.

Per ogni persona addetta all'agricoltura spetterä 2.4 unitä di superficie
produttiva. Un confronto con una valle che presenta simili condizioni.
la Yalle Maggia ticinese. darä le seguenti cifre:

terreno campestre
terreno prativo e da pascolo \alli\o
terreno da pascolo alpino
terreno bosclii\o

1,00
0,60
0.20
0,05

Yalle Maggia Yalle Calanca
terreno produttivo
terreno non produttivo
prati e pascoli vallivi
terreni cnmpestri
bosco
pascoli alpini
densitä della popolazione

49 °/o
51 %

4,6 %>

0,09 °/o
28 °/o
16 Vo

58 Vo
42 °/o

8,7 Vo
0,2 o/o

58 %
11 °/o

9

dell'areale totale

8

unitä della superficie produttiva
per persona addetta all'agricoltura 2 o
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Ii confronto della eapacitä di produzione delle regioni alpine che

vanno spopolandosi sono in generale eosl ridotte che rivela dati presset

poco concordi. AI massimo potrehbero differire in meriio al grado
di intensita dello sfruttamento del ierreno. Le difference nella
eapacitä di produzione dell'areale economico nei singoli comuni non
significano gran che (a Rossa speftano 7. a Buseno invece 1.4 unitä
della superficie produttiva per persona addeita all'agricoltura), perche
gli areali economici comunali sono tra di loro frammisti (nel dominio
del comune di Rossa si trovano gli alpi dei diversi comuni della
^alle) e solo il coinpleto areale economico della valle forma in certo
qual modo un tutto.

Un'esposiz.ione approfondita della disposizione degli areali
economici nei comuni si trova nel catasto della colonizzazione. Esso con-
nene contemporaneamente anche tutti i dali che iratteremo piü tardi
sulle condizioni di colonizzazione, di proprietä foncharia e delle a-
ziende. 1 fogli comunali del catasto si leggono in appendice.

I dati del catasto e gli studi fatti sul luogo, ei concedono di fare
ie seguenti osservazioni sullareale economico degli unclici comuni
della Calanca:

ROSSA, oecupando tutta la parte finale della valle, coi suoi 63

hm2 di superficie, che fanno quasi la metä della superficie della valle,
e il comune piu grosso di tutta la vallata. Perb, qui, l'areale economico

e il nuniero della popolazione locale non combaciano affatto.
Rossa, con quasi 1000 ha. di pascoli alpini e con piii di 1600 ha. di
bosco, e il comune politico che entro i suoi confini possiede degli
areali economici riguardevoli dei quali gran parte dei calanchini vive.
Circa 2/'3 dei pascoli alpini di Rossa sono in mano e vengono sfruttati
dagli altri comuni. Benthe Rossa venga sfruttato tlalla popolazione
locale, il suo areale mostra tutte le caratteristiche dell'influsso alpino
e di amministrazione estesa (202 ha. di prati e pascoli vallivi su 66

capi di bovini e 310 capre, 6 ha. di campi e giardini). Ierreno col-
tivabile che scompare, stabili agricoli abbandonati (22 una volta
abitati per tutto l'anno, 5 solo temporaneamente) e uno stabile in
rovina dicono inoltre della diminuzione dell'areale economico. Per-
fino il terreno danneggiato di Ri di Dentro, situato nelle vicinanze
del villaggio, e stato abbandonato e nessuna miglioria e stata portal
all'alpe di Cassinarsa.

AUGIO: 11 piccolo comune di Augio ha un areale economico di
struttura semplice. Ii fondovalle e abbastanza largo e vi sono buoni
prati ed alcuni campi (un tempo vi si coltivava il grano, oggi solo

orzo e patate). Augio ha i suoi migliori monti nell'ambito del
comune di Rossa, in Valbella. — Anche qui si constata un deperimento
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nello sfruliamento della maggior parte tlei terreni, specialmente per
cid ehe riguarda la eoltivazione dei campi.

Sta. DOMENICA ha condizioni piii svaniaggiose: im territorio
poco pianeggiante ehe sente la maneanza dell'insolazionc e in piü
in alcnni luoghi esposto ai pericoli delle lavirie. Non meno di 19

aziende agricole permanenti e 2 teniporanee sono o abbandonate o
in rovina.

CAUCO: Qui va rilevaio ehe il fondovalle e sottoposto perio-
dbamente agli straripamenti della Calancasca.

SELMA, il comune piu piccolo della valle, possiede le sue terre
quasi esclusivamente sul fianeo sinistro della valle. II terreno colti-
\abile in valle e mollo scarso. in eonfronto. eon il numero della
popolazione. NelFambito del eomune mancano completamente i pa-
scoli alpini ed i monti lasciano molto a desiderare. Cli alpi del
eomune si trovano nelle regioni di Landarenca.

LANDARENCA: E posto sul fianeo destro della valle a 1272 m.
e ad onta delle difficoltä di iransiio, le case, i monti e i pascoli
alpini sono in istato disereto.

BRAGGIO: Comune di montagna. sul fianeo sinistro della valle,
e situato su di un terraz/o (1340 m.), e possiede pure, a malgrado le
difficoltä del transito. delle buone colonie poste a] disopra delle terre
prative. Paese montano. sviluppatosi da un maggese. in posizione
solatia. Braggio possiede aecanto agli stabili e ad aleuni campi. so-
lamente dei pieeoli pascoli.

ARVIGO offre le condizioni medie della Valle Calanca. La
eoltivazione e specialmente svilupjrata nella zona dei monti situati sul
fianeo sinistro della valle. Ma appunto in epiesta regione lo spopo-
lamento e cosi avanzato da causare la rovina di intere proprietä.
II paese stesso. eon due pieeoli ristoranti. offre una forma rudimentale
di industria turistiea. La segheria locale con 10 operai mette pure,
in certo qual modo, un freno all'emigrazione.

BUSENO, eomune alle porte della Aalle, ma eon uno stretto
fondovalle. ha le sue terre redditizie completamente nella zona dei
maggesi posti sul fianeo destro della valle. II migliore. San Carlo,
'i Irena fuori del confine geografieo del eomune, su quello di San

Yittore. cioe nella Mesoleina. II frazionamento dei beni e enorme.

Sta. MARIA: Regione a pendii ed a terrazzi. ben soleggiata, in
p>arte povera di aequa, si volge verso la Mesoleina. Entro i confini
del eomune si trovano anehe i maggesi di Castaneda. Ad onta della
posizione climatieamente buona la regione c forteniente spopolata,
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CASTANEDA: E Uli piccolo comune montano sopra Grono di
Mesolcina, in gran parte terreno ripido. Piccole economie multila-
ierali. Buona posizione climatica.

_

TABELLA DELL'ECONOMIA DELLA VALLE CALANCA

COMUNI
Areale
totale
km.2

Terreno Giardini
prod. e campi

in °/0 dell'areale

Prati e
pascoli

totale

Pascoli
alpini

Bosco"

Arvigo 6,51 83,7 0,2 21,2 7,8 54,5
Augio \ 7,15 89,1 0,3 10,3 27,2 51,3
Braggio 6,49 87,8 0,7 17,8 6,3 63,0
Buseno 1-2,97 60,7 0,3 9,6 1,9 48,9
Castaneda 4.06 94,0 1,3 28,0 —,0

8,8
65,0

Ca n co 10,17 61,5 0,2 11,6 40,9
Landarenca 10,38 54,3 0,1 9,2 14,0 31,0
Rossa 64,98 43,6 0,1 3,1 15,2 25,2
Sta. Domenica 9,67 53,6 0,1 3,6 5,7 44,2
Sta. Maria 9,71 71,4 0,3 17,4 1,2 52.5
Sei ma 2,93 83,6 0,4 23,5 —,0 59,7

Calanca 145.8 57,9 0,2 8,7 11,0 38,0

Abitanti
per km.2

Unilä
della

Unitä della
sup. prod. Popolazione

COMUNI Areale superfi- p. persona

totale ce prod all' agricol- 1860 1930
1930 totale tura

Arvigo 18,1 113,3 2,57 144 119
Augio 17,6 103,9 2,16 160 126

Braggio 13,7 102,4 2,84 117 89
Buseno 16,0 115,5 1,26 334 215
Castaneda 43,6 86,7 1,40 232 157
Cauco 8,4 110,8 1,88 114 86
Landarenca 4,3 103,1 4,12 49 45
Rossa 2,0 406,9 7,00 192 132
Sta. Domenica 8,5 54,4 1,88 112 82

Sta. Maria 17,5 132,3 1,44 233 170
Selma 23,5 51.3 1,42 82 69

Calanca 8,8 1380,6 2,38 1769 1290

2. LA POPOLAZIONE E LE SUE COLONIZZAZIONI.

Le descrizioni che nei secoli passati si danno dei Calanchini,
non sono troppo lusinghiere. Tn esse, cosi in qnella di Joh. Conr. Faesi
del 1768 ma anche in altre, si parla di loro come di gente errante
e costantemente nell'estrema miseria. Esse confermano ad ogni modo
la vecchia tradizione migratoria di Calanca. — Nel 1860 negli 11

comuni della Valle Calanca abitavano 1769 persone. Da censimenii
posteriori, probabilmente non del tutto esatti, rileviamo che il numero
degli abitanti doveva essere ancora maggiore e si doveva avere una
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super-popolazione. come si verifica anclie in diverse altre region!
analoghe. per cui la popolazione. sebbene non ancora abiiuata ad

un alto tenore di vita, si trovö a dover migrare.
La popolazione della A alle Calanca diminui progressivamente dal

1860 in poi:
Anno: 1860 1870 1880 1888 1900 1910 1920 1950

Abitanti: 1769 1688 1656 1471 1449 1590 1450 1290

Solamente durante il periodo della grande guerra il movimento
demografico snbi tin leggero cambiamento. Con 1290 persone (den-
si tä 8,8) nel 1930. la Calanca viene a trovarsi nel caso di altre vallate
al di lä delle Alpi e in simili condizioni economiche. (La densitä
della Talle Maggia per esempio e di 8). La differenza di densitä tra
com tine e comune (densitä di Castaneda nel 1930 43.6, di Rossa 2.0)
rivela I'influsso della sitnazione naturale sulla colonizzazione del-
l'uonio.

La popolazione della Calanca e diminuita nel 1930 del 29 °/o dal
suo massimo. registrato nel 1860 (in Landarenca del 41 %. in Selma
del 22 %). Questa diminuzione si lascia chiaramente spiegare dalle
seguenti constatazioni:

Solamenle Vs delle persone cittadine dei eomuni della Calanca
risiedeva nel 1930 nel proprio comune di nasciia. 2/z sono stabiliti in
altri eomuni del Cantone (il maggior nnmero fuori della Calanca)
p in altri cantoni. Qnesto fatto dimostra la tendenza alia migrazione
della popolazione attuale e chiarisce nel medesimo tempo il forte
tributo che la Calanca de\e pagare per il manlenimento dei poveri
abitanti fuori valle.

II sesso femininile forma la maggioranza della popolazione della
Vcille (1930: 743 persone di sesso femminile e solamente 353 di sesso

inaschile). Altro fatio clie dimostra la forte migrazione della popolazione

maschile e. a lungo andare. conduce alia diminuzione della
densitä della popolazione.

E naturale che una regione la quale economicamente non offre
grandi vantaggi alia sua popolazione. non poträ avere una forte im-
migrazione di stranieri. Nei eomuni della Calanca abitavano nel 1930:
825 cittadini nei propri eomuni di origine. 152 cittadini originari di
altri eomuni del Cantone. 189 cilladini originari da altri cantoni e

136 stranieri. II nnmero degli siranieri e relativamente alto. Esso si

spiega dal fatto che la genie valligiana la quale abbia le sue pretese
nella vita, non s'accontenta piü del po' che la valle offre, mentre
stranieri di origine italiana parchi in tuito. sanno ancora trarre dal
suolo il loro sosteniamenio. Le condizioni finanziarie precarie di di-
5ersi eomuni hanno pure condollo alle facililazioni eccessive nellq
praiica delle naturalizzazioni.
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l.a statistical delle professioni da. nel 1930, per iuiia la Valle le
seguenti cifre:

Numero totale degli occupati 827 persoue
Numero degli occupati privati 359 »

Occupati iu aziende ag'ricole 609 »

di cui 290 occupati privati.
Occupati in artigianato e in industrie 113 »

di cui 40 occupati pri\ati.
Occuputi riel cotnmercio, negli alherglii e nel truüico 52 »

di cui II occupati privati.
Occupati in lavori casalinglii 10 »

Nel numero degli occupati iu artigianato e nell'industria risulia
ehiaro roccupa/ione lemporanea perche nella valle stessa questo
geliere di occupazione e minimo.

II numero degli abitanti di lingua siraniera nella Yalle Calanca
nel 1930 si riduce a due persone di lingua ledesca, 4 di lingua fran-
cese e 4 di lingua romancia. La lingua tedesca e perb molto cono-
sciuta per virlii della forte migrazione teinporanea nelle cittä della
Svizzera Interna.

La colonizzazione tipiea della A a 11 e Calanca e il piccolo abitato
di strnUnra irregolare ma compatta. II grnppo principale delle case
si estende iniorno alia cliiesa. ma non di rado si \edoito dei gruppi
di case, « frazioni separaii gli uni dagli altri. Qua per lo svilnppo
del corpo centrale, sono poco discosti da questo. (Arcigo. Castaneda).
la invece diGano centinaia di meiri dal micleo centrale (Giova Dab-
bio di fuori nel coinune di Buseno). ßraggio. sviluppatosi da un
anticu maggese. non ha frazioni.

Degli 11 com uni della Calanca. 7 sono situ at i nel fondovalle
e 4 su terrazzi. Dei villaggi nel fondovalle solo Cauco e Augio godono
di terreno pianeggianie.

La distribuzione degli abitati in colonie permanenti ed in colonic
feniporanee (maggesi) risponde al carattere alpino della regione. II
forte numero dei caseggiaii indipendenti. tanto nell'una quanto nel-
l altra forma, e sorprendenie e comprova chiaramente quanto fosse

numerosa la popolazione in altri tempi. Ragguardevole e il numero di
colonie temporanee che raggiunge i 129. accanto alle 6? permanenti.
Interessante e pure soffertnarsi sull'inventario degli slabili: in tutta la
Valle si hanno circa 500 edifici d'abitazione a cui vanno aggiunte
le possibilitä d'abitazione sui diversi maggesi: in piii si hanno in sui
1700 altri stabili di carattere diverso. situati in valle o sui maggesi,
stabili che in aleuni casi offrono la possibilitä di eiminare e dell'al-
loggio. Anche se il valore degli stabili non e alio (il valore di cost

ruzione di tutti gli stabili della Yalle Calanca im porta circa
3,900.000 fr.) non riescirä facile farsi un'idea esatta dell'enorme peso
pecuuiario investito negli stabili e che aggrava le piccole e primitive
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aziende agricole. Qui e nascosto un inestimabile lavoro irapagato
compiuto suceessivamente dalle diverse generazioni di coloni.

Gli stabili piu vecchi della Calanca sono costruiti quasi tutti in
legno. Via via pero si e fatto sirada la eostruzione in sasso. Nelle
case dabitazione si usa ancora oggi foderare in legno il salotto. I
tetti vengono generalmente eoperii di lastre di gneis. Un accenno
alio svariaie forme di diriito sugli stabili bastera a dare un'idea come
quesli siano sottoposti a delle complicate condizioni. Moltc case e
unite sialle hanno due e niu proprietari. A Castaneda per esempio
16 case e 38 stalle hanno due e pin proprietari, a Sta. Maria 14 case
e 46 stalle. Un caseggiato nella frazione di Crano a Castaneda e di
7 proprietaii che hanno distribuito i loro diritti come segue: sot'o-
terra: stalla per capre appartenente a due proprietari: pianterreno
e 1. piano: fienile appartenente a tre proprietari: 2. piano: locale
per fieno e per stranie appartenente a due proprietari. Lo stabile
ha un valore commerciale di circa 1600 fr.

11 governo alternato. seeondo la stagione. delle terre poste a

diversa altitudine e il grande frazionamento dei beni rende assolu-
tamente necessario un grande numero di stabili. Nasce perö un certo
qual disordine della situazione. ouando cpiesti stabili. come s'e deito.
appartengono e vengono usati da piu proprietari.

La sistemazione delle acque nelle colonie corrisoonde natural-
mente alle semplici esigenze locali. Solamente in alcuni luoghi si

trovano degli idranti; l'acqua potabile si attinge alia fontana. Solo
Rossa ed una parte di Aiigio hanno la luce elettrica.

Le vie di transito nel paese e con le terre circostanti, fatta cc-
cezione per il fondovalle pianeggiante. non sono costruite per il transito

di carri ma per i pedoni. i quali poi trasportano a dorso ogni
cosa. Le singole localitä so-m servite dalla strada principale con una
automobile postale: in tutli i co'mini si trova l'ufficio postale. tele-
fono e telegrafo. La eostruzione di stracU carreggiabili in ogni
frazione e nelle terre circostanti creerebbe delle spese che la situazione
economica attuale della regione non notiebbe sopportare.

La crisj economica che per la Calanca s'e iniziata gia nel secolo
passato. ha lasciato le sue tracce signifi"abvc nelle nurrvose colonie
abbandonate. Facciamo seguire la lista Idle unita coloniche in rovina:

Comuni Colonic permanenti Colonic teniporancc
Arvigo 8 2

Aiigio 10 —
Braggio 15 3

Buseno 28 9
Castaneda 29 8
Cauco 23 10
Landarenca 4 4
Rossa 22 3
Sta. Domenica 19 1

Sta. Maria 22 30
Selma 20 —

200 70



114 QUADERNI GRIGIONI ITALIANI

Per unitä colonica intendiamo tutto cid che si presta per l'abi-
tazione di una famiglia. Alle succitafe unita coloniche in rovina vanno
aggiunti ancora i molti altri stabili. L'elenco dimostra che il depe-
rirnento delle colonie non e solo nel deperimento di fabbricati lon-
iani all'abitato ma di un fenomeno generale, che e poi di tanto piu
interessante in qnanto si presentano. si puo dire, quasi tntti gli stadi
del deperimento: la casa abbandonata, la rovina tipica ed i resti
della rovina di antichi edifici. Cauco. Selma, Castaneda offrono il
quadro piü triste dell'abbandono delle case. In nessun luogo pero. il
visitatore ne avrä un'impressione cosi forte della continua distru-
zione del lavoro del passato come, da uno sguardo, alle frazioni di
Ravagno e di Dasga in quello di Sta. Maria. Solo pochi stabili si

reggono ancora su in alto, mentre tutto il resto e in pieno sfacelo.
Case massiccie e altri stabili ora completamenie abbandonati, muri
di sostegno pei cam pi a terrazzo stanno ora a testimonio dei tempi
in cui nella Yalle Calanca la terra veniva considerata e pregiata
donatrice del pane quotidiano.

(Continua)
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