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I RESTAURI DELLA CHIESA DI S. BERNARDO

IN PRADA DI POSCHIAVO

Benche di quesl'opera si sia giii parlalo nel giornale il « Grigione Ila-
liano », nella « Voce della Rezia » e nell'« Amico dolle Famiglie », mano
mano che il restauro procedeva, e giusto dedicargli ora uno studio com-
plelo, poiche si tratla di un lavoro rnolto ben riuscito c quindi di un'opera
d'arte che; viene ad arricchire il: patrimonio artistico della Valle di Po-
schiavo. La rinnovazione della Chiesa di Prada offre anche un'occasione

opporluna per raccogliere quelle notizie storiche initorno agli altri restauri
gia compiuli e inlorno alia fabbrica di questa Chiesa.

I.

Prada, il cui nome deriva certamenle da pralo, poiche si Irova al

principio delle grandi pralerie che si estendono per una lunghezza di un
paio di chilometri fino al lago di Le Prese, e una borgatella distanle circa
due chiiometri da Poschiavo. Essa e considerala, assieme alle frazioni di
Alio, Fanchini, Pagnoncini, Le Prese, Cantone, Viale, Le Corli, Sant'Antonio,

Rasiga e Spineo, come una contrada della cosidetta Squadra di Basso
ed e unila politicamente al Comune ed ecclesiasticamente aha parrocchia
prepositurale di Poschiavo. La contrada, popolata ora da circa 450 abitanti
(comprese le frazioni di Annunciata e Pagponcini) poco prima dell'ere-
zione della Chiesa, precisamenle nel 1624, contava ben 69 l'amiglie (1). Era
piü che giusto e naturale che una popolazione cosi numerosa sentisse in
quel lempo il b^sogno di una propria Chiesa. Si era poi negli anni della
Conlroriforma, tempo in cui, dopo le devastazioni e le liti coni'essionali
accenlualesi fino alia strage, il cattolicismo cominciö a riaffermarsi in
Valle e a rifiorire. I riformati anch'essi si accingevano a fabbricare il loro

Sanl'Ignazio, che veniva compiuto nel 1649. L'esempio non doveva restare

senza ei'l'etto. Da lutte le conlrade della Valle, che si erano conservate fedeli
alia l'ede avita, fu come un gareggiare di fervore spirituale, manifestatosi

appunlo con l'erezione di tante Chiese in onore di quei Santi, che il Pro-

(1) Vedi Marchioli, Storia di Poschiavo, vol. I, pag. 180.
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testanlesimo voleva detronizzare. Gia la contrada di Aino, nel 1612, appena
28 anni dopo la morte di San Carlo Borromeo, ehe la tradizione dice fosse
arrivato in visita pastorale appunto fino a quella contrada, gli evigeva un
bellissimo lempio. L'esempio veniva seguito da Prada e Fanchini, che eri-
gevano le loro Ghiese nel 1639 e 40; poi da Cologna, che nel 1665 dedieava
una hella ed ampia Chiesa a Sanl'Antonio di Padova, poi dalla Contrada
di Campiglioni, che nel 1668 innalzava una Chiesa a Sant'Antonio Abate;
da Pedemonte, frazione detla anche Dorich, che nel 1686 dedieava una
Chiesa ai Santi Angeli Cuslodi; dalle Prese, che certo ebbe la Chiesa mollo
prima, del 1672, henclie non si abbia notizia cerLa, dedicäta a San Francesco

di Assisi. II fervore della popolazione giunse fino al punto da voler
cambiare anche il nome delle Contrade: eosi Aino diventava San Carlo:
Pedemonte diventava Angeli Gustodi, Campiglioni diventava Sant'Antonio
e Fanchini diventava Annunziata.

La stoi'ia dell'erezione della Chiesa ».n onore di San Bernardo nella
frazione di Prada ha grande importanza non solo per il falto in se, ma per
le molle circoslanze che l'aceompagnarono. Siamo dunque all'inizio del
secolo XVII: le frazioni intorno al Borgo si vanno sempre ingrossando. La
lonlananza delle contrade dalla «Villa» divenla un peso e anche, alle
volte, un grave danno. Per la medesima ragione, pochi anni dopo la fab-
brica della Chiesa, cioe nel 1674, si vuole addirittura separarsi coinplela-
mente dalla parrocchia di Poschiavo e formare in Prada una parroceliia
indipendente. Prada e sempre stala di idea separatisLe: rilornerä su questa
idea di separazione ancora piü lardi, finche nel 1853 verrä finalmente
esaudila, otlenendo la Curazia.

Intanto, nel 1639, si pensa a l'ahbricar la Chiesa: e questo il primo
passo necessario verso una separazione. Ma ecco sorgere subito le diver-
genze: quei di Prada devono fare i conti con quei di Alto e Fanchini. La
storia di queste divergenze intorno al luogo dove erigere la nuova Chiesa
risulta abbastanza chiara da un documenlo imporlante, conservalo nell'ar-
chivio Vescovile di Como, una copia del quale si trova anche in possesso
dell'amminislratore della chiesuola dell'Annunziata. 11 documento e una
scrittura del Dr. Bernardo Francesco Costa e venne giä sfruttalo per alcuni
cenni storici, stesi dal signor veterinario Giacomo Bondolfi, intorno alla
Chiesa dell'Annunziata, puhblicati nell'Almanacco dei Grigioni del 1929.

(Vedi pagg. 43-52). Questo importante memoriale, la cui copia e aulcnli-
ficata in data 8 marzo 1783 dalla firma del Cancelliere vescovile di Como

Carlo Priore Felai, non porta perö la data in cui la fabbirica venne comin-
ciala. Nessun atlo ne parla. Mollo probabilmente buon numero di docu-

menti andarono perdu Ii o bruciali: difatli nel 1796 un incendio distrusse
hen 18 case di Prada (2). La data 1639 risulta perö certa dal libro F del-

(21 Vedi « Alm. dei Grigioni » 1931, pag. 67.
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l'atluale Archivio di Prada; libro cominciato nel 1851 e che conliene un
sunlo abbastanza esauriiente di tutto quanto si pote raocogliere dai pochi
documenti rimasti, riguardanli la sloria della Chiesa. La maggior parte
delle nolizie riportate in questo regisIro vennero raccolte dal prevosto di
Poschiavo don Giuseppe ChiavL nei lunghi anni passati come Curato di
Prada, da cui era oriundo. La data 1689 viene cilata anche dal valente
storico benedettino, padre Rodoli'o Henggeler, in quell'knportanite studio
intorno alia Collegiata di San Vittore in Poschiavo, apparso in italiano nel
Calendario poschiavino del 1928.

La data e certa. II documento citato del dolt. Costa ne e una comprova,
dal momento che racconta come nel medesimo tempo venne cominciata la
chiesetta di Fanchini, che porta la data del 1640. San Bernardo di Prada
sorse dunque l'anno prima per decisione della maggioranza delle tre Fra-
zioni, che volevano la Chiesa. La minoranza, capeggiata dalla nobile fami-
glia di Pielro Fanchino Lacqua, avrebbe voluto la Chiesa e il cimitero
fabbricati in un posto elevato, e precisamente in quel luogo detto tut Lora

«Collura», a nord-est, ma non lontano dall'attuale palazzo delle scuole

comunali dell'Annunziata. Scrive a questo riguardo il giä citato Bondolfi,
basandosi completamente sul documento del dr. Costa: (3) «criteri emi-
nentemente pratici devono avere invogliata la minoranza a scegliere il
poggio della « Cultura», come posizione centrale rispetto alle frazioni,
elevata, amena e dal lerreno asciutto; quindi, secondo le loro concezioni,
sito piü adatto della palude di Prada per la costruzione del lempio di Dio.

Infatii la Chiesa da quel luogo avrebbe dominato, ollre le tre frazioni
piü vivamente interessate, anche quelle di Le Corti, Campiglioni, Viale, La

Rasiga, Spineo, Le Frese, Cologna e la verde conca prativci giacenie ai suoi

piedi, la scia urgenten del Poschiavino, il lago dalle acque di una chiarezza

cristallina e tutta la impareggiabile e superba corona di montagne, che

arborale o tappezzate di prati e di pascoli smercddini, o rivestite dalle masse

verdi cupe di annose pinete danno all'anfitealro verde la vivezza e il con-
trasto di un quadro romantico.

Data l'accettazione e l'esecuzione di questo progello i dinlorni della

Chiesa si sarebbero ornati di belle fabbriche, di liete ville adagiate sul

margine meridionale del conoide « Coltura » leggermente declinanle verso la

prateria; si sarebbe realizzata la congiunzione delle tre frazioni di Prada,

Alto e Fanchini, formata una grossa civile e graziosa borgata abbellita di

comode slrade e di ridente paesaggio, eel i promotori, forse, cwrebbero rac-
colto unanimi suffragi dai tardi nipoti.... questo il bei sogno distintamente

vagheggiato dalla minoranza, ma infranto dalla deliberazione presa dalla

maggioranza dei votanti delle frazioni di Prada, Alto e Fanchini, che in

tradizione ci trasmise ».

(3) Vedi « Alm. dei Grigioni » 1929, pag. 44.
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II documento citato fa ancora maggior luce inlorno ai precedenti la
fabbrica della Chiesa, ai quali si e ora accennato: « i signori Fanchini-
Lacqua domandano ampio luogo per Verezione della Chiesa e cimitero e

piazza, cioe un campo sopra quella santella (labernacolo di crocevia) che
divide la strada per Alto, Fanchini, Prada e Cctmpiglioni, ancora da me
medesimo fatla fabbricare e dipingere ed esibivano mciggiore contribu-
zione, ma la maggio parte del popolo inscino tumultuante diretlo dal sig.
Marchesi, benche agnati de' medesimi S. S. Lacqua per impegno di non
agradire tali promotcri rifiutarono le graziöse esibizioni ecl invece risol-
vetlero jabbricare sopra la palude ne.Ua terra di Prada dove presentemente
si ritrova: per quale molivo disgustati ciffrontati Ii S. S. Lacqua si separa-
rono dcd popolo e vollcro per solo loro comodo a proprie spesc erigere e

dotare il presente Oratorio (cioe la chiesetta dell'Annunziata in Fanchini)
sotto il litolo della SS. Annunciala essendo appunto in lale giorno arrivalo
dalla Germania con molte ricchezze il sig. Podestä di Poschiavo e Piuro,
il primo della Squadra di Basso Fanchino Lacqua, quale mancante da

qualche tempo fra le milizie guerreggictnli imperiali si temeva restato uc-
ciso, c questo era il padre delli due figli Podestä Antonio e Benedetto

Lacqua curalo di Castiglione (leggi: Castione) nella Valtellina e poi di
Poschiavo, morto nel 1686: bisavo l'uno e prozio I'allro di me Bernardo
Francesco Costa >\

Questi gli avvenimenti che precedeltero e causarono l'erezione della
Chiesa di Prada. Un male, la discordia fra gli uomini della Squadra di
Basso, fece si che sorgessero non una, ma due Chiese. Prada e Fanchini,
sia detto a lor lode, separarono le Chiese, ma 11011 la I010 fede. Cosi da un
male, per mirabile provvidenza divina, derive) 1111 bene: tulli furono ac-
contentali, le contrade maggiormente abbellile, e anche la comoditä e pra-
ticitä del servizio divino acquistö assai, almeno per la popolazione che

ebbe cosi piü vicine le Chiese. La tradizione ha conservato di tulte quesle
lotte di zelo religioso una mirabile frase, me.ssa in bocca a Fanchino
Lacqua: « Gli altri vogliono fabbricare la Chiesa in una palude di Prada
ed io eclifichero la mia in riva al Poschiavino e sopra I'acqua ».

II

La Chiesa sorgeva dunque a Prada nel 1639 in una posizione non tanlo
adatta, perche in poslo umido e non in vista. Ora pero ha il vantaggio di
trovarsi nel centro della conlrada. Come non si trova un vero documento
che altesti preciso l'anno dell'erezione, cosi nulla si sa deH'architetlo: cosi

e anche della bella e celebre Chiesa di Santa Maria di Poschiavo. San

Bernardo di Prada sorgeva in elegante stile del Rinascimento, imitalo poi,
benche in disegno piü piccolo, nella fabbrica della Cliiesa di Cologna e de-

gli Angeli Custodi. Essa riusci anche la Chiesa piü grande delle Contrade;



QUADERNI GRIGIONI ITALIANI 121

ed ora e cerlamenLe anche la piü bella. II blno F giä cilalo parla di un
amplificainenlo seguito, senza indicarne la data. Ael 1681 venne fabbricalo
ll bei campanile, come risulta dal medesimo regisiro e anche dalle daie
dipinle, ora coperte, sul campanile inedesimo: 1681 e 1914; quest'ultima e

la data di un uuovo reslauro al campanile, o meglio al Letlo del inedesimo,

che veniva coperlo in rame o ornalo di una nuova croce, opera di
Bondolfi Luigi; men Ire la vecchia palla di rame veniva fatla indorare. II
prolocollo che riporla questa notizia parla di un altro reslauro al campanile

nel 1875. In quesl'anno, non solo il campanile, ma anche la Chiesa

venne restaurata.
Dopo l'erezione del Campanile, cioe solo il 30 luglio del 1697, quindi

mollo lardi, la Chiesa veniva consacrala dal Vescovo di Como, Möns. Francesco

Bonesana, il quale comparliva in perpetuo l'indulgenza di 40 giorni
a chi visi lasse la Cihiesa. nel giorno anniversario della dedicazione, che

venne fissalo all'ullima domenica di luglio.
In questo tempo la Chiesa doveva essere ormai completa e anche or-

nala: poiche giä nel 1662 esisleva l'altare laterale di San Giuseppe e nel
1687 veniva ornata da tre affneschi rappresentanti i profeti.

Dell'altare maggiore primiIvo non si pole oltenere dati precisi. Cer-
tamente tu il primo ad essere eretto. Anche la preziosa pala che l'onia
e domina lulla la Chiesa dev'e.ssere stata donata giä subito dopo la fab-
brica del lempio. Essa e inlalli il regalo di un Bernardino Gaudenzio, come
risulla dall'iscrizione posta in l'ondo, il quale mori intorno al 1660. II quadro
dovette dunque essere donalo prima di questa data; l'iscrizione perö non

porta dale e dice: D. 0. M. Coeloram Beginne ae Diva Bernardo offert hoc

Bernardinns Gaudeniius D. Prot. Ap. Questo Bernardino Gaudenzio era
torse oriundo di Prada o dalle con trade circonvicine, se faceva questo dono

alia Chiesa. Egli l'u doltore in leologia, vicario generale del Vescovo di
Coira dal 1630 al 1655, decano del capitolo nel 1655 e nello stesso anno
venne eletto Prevosto della Diocesi (4). II quadro e una vera opera d'arte
e venne giudicato dal dr. Erwin Poeschel, che lo visito nell'estate del 1935,

la piü bella tela esistenle nel Grigioni. Essa rappresenta San Bernardo in

ginocchio davanti alia Vergine, che gli appare col Bambino Gesü fra le

braccia. Magnifica e specialmenle la testa e l'espressione estatica del Santo.

Ai suoi piedi slanno i diversi simboli della Passione, fra cui il sudario
della Veronica, rappresentanle la testa del Cristo di mirabile fattura. Questo

quadro e interessante assai anche per una trasformazione che subi al tempo
del curato Qhiavi, torse giä nei prinii anni della sua presenza a Prada,
che durö dal 1864 al 1888. Se si osserva bene l'immagine di San Bernardo,
si reslerä colpiti dalla posizione delle sue labbra: egli le tiene infatti semi-

It) Vedi altre notizie nel libro del prof. dr. A. M. Zendralli: « II Grigioni Ita-
liano e i suoi uomini », pag. 74.
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aperte e l'issa lo sguardo innamoralo \erso l'apparizione della Madonna.
Bernardo di Chiaravalle, il grande mislico e restauratore degli ordini reli-
giosi medioevali, speeialmenle dei Cirtercensi, a cui appartenne, fu uno
dei piü grandi devoli della Madre di Dio: egli, che per la dolcezza dei suoi
scritti, venne chiamato il dottore melliiluo, nella sua piela filiale verso la
Madre d'i Dio e Madre nostra (non si scandalizzi ora il lellore), desiderava
ardenlemente di gustare una goccia del latte di Maria. La Vergine lo volle
indulgenlemenle acconlentare: Bernardo ebbe come Cristo il dono di
gustare la dolcezza del latte della Vergine. Qualcheduno sorridera. Sia pure:
il nostro quadro rappresenLa appunto il sanlo in atto di ricevere questo dono
e sulla tela si vedeva priina un i'ilo bianco partire dal seno della Vergine
e cadere sulle labbra del santo eslasiato. La sottile traccia bianca venne
cancellata: ina si puö ancora ammirare l'atto dolcissimo di Maria che con
la mano ol'fre e si preme il seno, e di San Bernardo che ingenuamente e

soavemenle, come un l'anciullo in fascie, apre le labbra.
Una volla la fede del popolo era piü ingenua e poetica e sapeva trarre

argomenlo di devozione anche da cose che oggi sembrerebbero ridicole o

sconvenienti. Ma Cristo aveva pur delto che se non saremmo divenlati
umili e semplici come bambini, non avremmo meritato il regno.

Ci si perdoni questa divagazione: del reslo anche quesla notizia e

slorica; forse insignificante per il semplice erudito, ma viva e ricca d'inse-

gnamenlo per lo sludioso della psicologia popolare e religiosa.
Dei due altari lateral! il piü antico deve essere quello di San Giuseppe:

anche questo altare possiede una tela abbastanza buona, rappresentante
la morte del Patriarca, assistito da Gesü e Maria. Porta questa iscrizione:
Ii. Ioseph Iseponus S. T. I). Nolarius apostolicus et parochus Lueri Val.ne
1662 Donavit. 11 quadro porta anche lo stemma degli Isepponi. Quesl'altare
venne privilegiato, dal Sommo Pontel'ice Pio VI, nel 1778, per lutli i mer-
coledi dell'anno e durante l'otlava dei Defunti. II medesimo Ponlefice con-
cedeva indulgenza plenaria nella testa di San Giuseppe e l'indulgenza di
100 giorni nei sette giorni susseguenti, come pure l'indulgenza di 7 anni
nella festa del Patrocinio di San Giuseppe.

Gli affreschi rappresentanti i prol'eti vennero posti a ornare delle finte
l'inestre, collocate nel lato nord, immediatamente sotto la volta. Sono di
buona mano e uno porta l'iscrizione: Prc.lis ü.nus P.tor Bernardus Mascella

Picturas 11 as 4or Facere Curavit-Anno 1687.

I Proieti al'frescali sono soltanto 3: a che cosa alludi il « quatluor»
dell'iscrizione non saprei. Forse uno e stalo tolto, lä dove si e trovalo, sotto

la volla e sopra l'altare, un vano vuoto, riempito col nuovo affresco del

Togni, rappresentante il Santo Curato d'Ars.
L'altro altare laterale, dedicato alla Madonna della Cintura, porta nella

cornice di legno che l'orse una volta conteneva una tela, la data 1703.

Questo altare venne privilegiato nel 1775 ancora da Pio VI, per tutti i
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giovedi della sellimana e nell'ottava dei morti. Si crede che questo altare
fosse dedicalo prima a Sant'Anlonio di Padova e conlenesse un quadio del
Santo, che ancora si conserva nella Chiesa e, benche alquanlo deperilo e

oscurato. e un'opera di grandissimo valore artistico. La tela e senza iscri-
zioni. Ora questo altare contiene una Madonnina barocca, dorala e di
intaglio assai prezioso, prima dimenticata in un canto della Chiesa. Al suo

posto si trovava una stalua non spregievole, di fattura moderna, rappre-
sentante il Sacro Cuore di Maria, qu.indi non corrispondente al Litolo dell'al-
lare e indubbiamente di assai minor valore. Questa stalua aveva a sua volla
sosfiluito un'altra stalua barocca, assai migliore di quella ora rimessa in
onore, e mandata alcuni anni fa al Museo diocesano di Svitlo. Peccalo
davvero! E chissä quante altre opere d'arte sono sparile anche da altre
Chiese, e case private, per far poslo a roba da dozzina. Anche il popolo
va naturalmente educalo e forma to a un gusto artistico buono, che non
deve essere sacrificato per appagare una Lradizione sbagliata e una divo-
zione fuori di posto.

Xel 1875 si diede mano a un reslauro del campanile e al tetto della
Chiesa, per interessamento del curalo Chiavi. In quest'occasione furono
aperte due nuove fineslre, l'una ovale nel l'ronlespizio, l'altra quadrala
verso il tetto del coro, per arieggiare e rischiarare lo spazio sopra la volLa,

prima totalmente oscuro.
Nel 1776 fu restaurato e poi colorito 1'eslerno della Chiesa, in seguito

anche tutto l'interno. L'interno era prima lullo bianco, la volta era assai

sgretolata: essa venne ricoperta di una tinta cilestrina, il coro venne stel-

lato, gli archi sopra il cornicione vennero dipinli in rossigno, e le pareti in

giallo chiaro. Gli altari laferali vennero anche essi decorati, ma con tuita
semplicitä.... La decorazione riusci insomnia assai infelice, come ognuno

puo rilevare da questo accenno lolto al medesimo libro F giä citato, pag.
123. II reslauro del 35 era davvero una necessita, specialmente per la parte
decorativa.

Ancora in occasione del reslauro dei '75 e '76 venne lolta una iscrizione

esistente sopra la porta maggiore, nell inlerno della Chiesa, e soslituita con

un'altra. Ecco la prima:

D. O. M.
Ac Divo Bernardo Abbati templum hoc ab incolis

Pradae dicatum et anno D.ni MDCXXXVIII ab eisdem devolis
in ampiiatum (sic) postremo ab. III.mo ae Rev.mo Domino

Francisco Bonesana
novocomensi episcopo anno 1697

tcrcio Calendas Augusti una cum cemiterio annexa consicratum
at pro anniversari cons at ons die (sic)

assignavit ultifinam (sic) mensis julii doinicam
cum concessione 40 dierum de vera indulgentia.
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L'iscrizione era davvero mollo ingenua e venne sosliluila con questa
altra collocala a] medesimo posto:

D. O. M.
Ae Divo Bernardo Abb. templum hoc

ab incolis Pradae Patrono dicatum
et ab eisdem An. 1639 ampliatum

anno 1697 ab Episcopo Comensi Ronesana
una cum annexo coemeterio consecratum

pro consecrationis anniversaria die
ultima mensis Julii dominica assignata

cum concessione 40 dierum indulgentiae
postea anno 1853 dignitate viceparochiali

ab Episcopo Comensi Carolo Romand insignitum
Postremo funditus anno 1875 restauratam

Aspicis Lector.

Da ijueste due iscrizioni parrebbe doveisi conchiudere che la Chiesa
altuale e soltanto un ampliamenio fail to nel 1689. Mollo probabilmente esi-
sleva una cappella; la tradizione ne parla ancora, e la vuole dedicata a
San Clemente. Ad ogni modo la Chiesa com'e alluahnente non e un sem-
plice ampliamento, ma una vera completa costruzione in hello slile rina-
scimento.

Le due iscrizioni riportale parlano inoltre di un cimitero annesso alia
Chiesa, anch'esso consacralo dal Vescovo Bonesana. La notizia dev'essere

vera, e viene anche confermata dal l'atto che giä nel 1694 il vescovo di
Como Cardinal Ciceri concedeva ai «vicini di Prada », assieme al diritto
di conservare nella loro Chiesa il Santissimo Sacramento, gli olii santi e

il ballistero. anche quello di sepellire i morti. Questi due ultimi dirilti,
battesimo e sepollura nella Chiesa della contrada, non vennero messi in
esecuzione, almeno fino al tempo dell'erezione di San Bernardo a Chiesa

curaziaie, cioe lino al 1858. Ad ogni modo dal fatlo che si possedevano il
diritto di sepollura locale si puö dedurre che anche il Camposanto esisteva,

e, come dicono le iscrizioni, attorno alia Chiesa.

L'at'uaie Cimitero, siluato in bella posizione sulla strada che conduce
da Prada a Pagnoncini, venne eostrullo nel 1853, restauralo una prima
volla nel 1878 e poi di nuovo nel 1934, prima che si comineiassero i restauri
della Chiesa. Nel '84 veniva i'abhricato anche una cappellina con i'altare e

il nuovo recinlo con la cappella veniva benedetlo dal vescovo di Coira
Möns. Lorenzo Med tin Vincenz, che nell'autunno di cjueH'anno era in Valle

per la sua prima visila pastorale.
Prima di passare a dir due parole del restauro del 1935 credo interessi

ancora un accenno intorno ad alcuni rinnovamenli eseguiti nella Chiesa

dopo il restauro del 1875. Nel 1880 vengono cambiale le vecchie finestre
fatte a vetri rolondi, perche assai deperite. Sopra I'altare di San Giuseppe

vennero posti alia finestra dei vetri colorati di pessimo gusto, ora tolti.
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Nel 1892 venne cambiato il vecchio tabernacolo con un altro, opera
dello scultore tirolese Stuflesser. Nel 1895 si rinnova complelamente anche
il pavimento in pietra e il signor Francesco Beti dell'Annunziata donava
alla Chiesa un acquasanlino di marmo nero. Di quesl'anno sono pure i
portali d'entrata, eseguili dal falegname Cesare Battilana.

1898 vennero rifuse le campane e benedette col nome di San Bernardo,
Santa Maria e San Francesco. Quest'ullima, che c la campanella piü piccola
e la piü anlica, si ruppe nel 1903 e venne rifusa dai Pruneri di Grosio e

aumentata di peso. Nel 1906 veniva costrutto anche l'organo, opera della
Dilta Meyer di Feldkirch, coslato franchi 8000.

L'ultima importante innovazione fu la costruzione del nuovo altare
maggiore, avvenuta nell'anno 1915, per iniziativa del curato dr. don Pietro
Venzin. II vecchio altare era in semplice muro ed era stato restauralo nel
1892. II nuovo fu eseguito tulto in niarmo dallo scultore sondriese Egidio
Gunella e riusci un'opera non disprezzabile, abbastanza bene intonata
aH'architeltura della Chiesa. I tre gradini suppedanei sono in marmo ce-
nerino, i gradini sopra la mensa sono in marmo bardilio. Di altri marmi
diversi, rossi, bianchi e neri, sono pure tutte le altre parti dell'altare. Per
rischiarare l'opera nuova si pensö di aprire jai ligti due nuove finestrelle,
ornate poi con vetri dipinti della ditta G. Fourdin di Ginevra, rappresen-
tanli San Luigi Gonzaga e San demente Papa. L'altare costö fr. 3743,88;
le finestre (eseguite, si pensi un po', nientemeno che a fr. 100 per metro
quadrato....) costarono l'ranchi 300. La spesa complessiva di questa
innovazione costö la somma di fr. 6663,71. La popolazione fu assai generosa
d'ol'ferte: la maggior benefatlrice fu in questa occ-asione Maria Rossi fu
Giuseppe, che donö franchi 4700, agevolando cosi di molto il pagamento di
queste spese.

III
Finalmente eccoci al restauro del 1935. Da anni se ne era notata la

necessilä. La Chiesa, fabbricata su terreno umido e danneggiata dall'acqua
penetrala dal tetto, era diventata, nell'intemo specialmente, di un colore

sbiadito e sporco. Giä i colori delPullinio restauro erano stati scelti con
cattivo gusto. II cornicione era in parecchie parti frantumalo e tutto de-

turpalo da una decorazione gialliccia orrenda. La volta presentava parecchie

screpolature. L'umiditä era penetraLa ovunque. II curato don Guido
Galbiati aveva cominciato a raccogliere Offerte per il nuovo restauro, la-
scialndo alia sua partenza la somma di franchi 4000. L'attuale curato don

Rocco Rampa portö a compimento l'opera con felicissimo successo.

I lavori vennero cominciati nella primavera del '35, sotto la direzione
del pitlore architetto PONZIANO TOGNI, residente a Chiavenna, rna di

origine grigionese. Coadiuvarono il restauro anche le ditte poschiavine Po-
la e Gervasi, il gessatore Rino Fanetti e parecchi operai della contrada.
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Si cominciö a reslaurare la volta, coprendola con una tinta bianca ap-
pe,na smorzala da un chiarisshno verdognolo, e spruzzala di un leggeris-
simo grigio ehe altenuasse l'evidenza delle screpolature. La tinla venne
continuala uguale nelle pareti, rafforzala nelle lesene. Una sobria decora-
zione accompagna l'arco del Presbiterio. Anche l'esterno, compreso il
campanile, venne completanienle ripulito e abbellito con una tinla bianca•
grigiognola. Le pareti interne vennero legale per tutta la circonferenza con
un tavolato in legno, a cui si diede una vernice intonala con la tinla delle
pareti. La medesima vernicialura venne data alle balaustre, ai banchi del

coro, al balcone dell'organo. Forse fu questo uno sbaglio: almeno le balaustre,

che sono un buon intaglio in noce, e anche il Lavolato e i banchi del

coro, avrebbero potuto essere soltanto lucidali, cosicche restasse visibile il
buon materiale del legno, che e per se stesso un ornamento. Si preferi la
vernicialura completa, per dare alia Ghiesa una tinta completamenLe ar-
monica e intonata.

Anche 1'organo venne riveduto e riordinato da uno specialista di Va-
rese, Carlo Marzoll, e dal maestro musicista poschiavino Lorenzo Zaneiti.
U mantice venne cambiato e il registro mislura venne sostituilo con un
registro italiano di ripieno, una specialila italiana di el'fetto assai piü dolce
e nel medesimo tempo anche piü potente.

II pulpito, del quale non potei trovare notizie nei carleggi consultali,
venne rimpiccolito e trasportato piü avanti, verso le balaustre. Le statuelle
e gli intagli vennero conservati e adattati a una nuova piü piccola cassa.

Negli altari laterali esistevano dei rozzi affreschi, che il piltore restaurö e

abbelli, otLenendo una bella decorazione: sono affreschi rappresentanti al-
cuni falti del Nuovo Testamenlo. Riloccati vennero pure gli affreschi dei

profeti sopra il cornicione nella parele settentrionale, anche alcune buone
tele vennero rinfrescate e chiarite. Invece opere completamente originali
sono i due affreschi raffiguranli il S. Gurato d'Ars e l'Eterno Padre fra due

Angeli adoranli. II primo alfresco venne posto a conlinuare la serie dei

profeti e il secondo, assai piü ampio, ricopre lutto il vano sopra l'altare
maggiore, che viene cosi armonicamente legato a tutta la decorazione del

presbiterio. II Togni esegui queste due opere con molto cura e preparazione,
avendonc prima l'allo lo studio completo, a carboncino, sul cartone. Spe-
cialmente la figura di Dio Padre riusci imponente e solenne, e graziosis-
sime le figure degli angeli adoranti. Una corona di eleganti putlini circonda
in alto la colomba simbolica; con questo affresco il buono e zelanle curato
altuale voile presenlare ai fedeli l'apparizione di tutta la Trinitä: lo Spi-
rito e il Padre in figura, sopra la reale eucaristica presenza del Figlio nel

sottoslanle Tabernacolo. Questa decorazione riusci nel medesimo tempo

una bella corona attorno al quadro centrale: l'apparizione della Vergine col

Bambino a San Bernardo. A opera compiuta, poiche l'iscrizione del Chiavi
rimase coperta dall'organo, vicino al Battistero venne posta questa me-
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moria: I. P. R. M. - Templum hoc sancto Bernardo dicatum-anno Domini
MDCXXXIX aedificatum-anno MDCLXXXI refeclum-anno MDCXCVU ab

episcopo Comensi Francisco Bonesana consecratum-anno MCMXXXV-
populus Pradensis- sacerdote Rocho Rampa operi favenie-picturis Pontiani
Togni ornalum-et funditus instauratnm voluit.

II Togni ha lavoralo gli affreschi con molta finezza, quasi Ii ha miniati.
Delicatissime sono le tinte e perfetto il disegno. L'opera e riuscita a

soddisfazione di ogni buon intenditore, e restera per i posleri un bei docxi-
menlo di arte e di fede. Ora devono eliminarsi complelamente i pregiudizi
e i malcontenli di quei pochi che forse hanno visto di mal'occhio scom-
parire qualche tradizionale usanza e semplificalo l'ornamento. Si ricordi
che la casa di Dio e anzilutto casa di Dio, e non deve diventare un
luogo dove ogni divozione particolare e privata possa scapricciarsi. II poslo
d'onore, sia arlisticamenle come liturgicamente, tocca all'altare dell'Euca-
rislia. Si ricordi che la semplicilä e la sobrieta vanno sempre uniLe alla
bellezza. Anche il popolo deve sapersi educate al nuovo e al sobrio e la-
sciarsi guidare da chi, per esperienza di studio e per donti naturale, ha

maggior conoscenza d'arte e delle sue nuove esigenze.

DON FELICE MENGHINI.

Esposizioni - Una raccolta di canzoncine.

MOSTRA DEL NATALE DEGL1 ARTISTI GRIGIONI in Villa Planta a Coira,
24 - XI - 22 XII. 1935. — Sui 22 espositori, quattro i Grigioni Italiani: Carlo de

Salis - Revers — « Paesaggio siciliano » e tre vedute di monti d'Africa —; Gustavo
de Meng - Coira — « Paesaggio bregagliotto », « Ponte vecchio in Rregaglia »,

« Ritratto dott. Beeli », « Giovinetta » —; Oscar Nussio - Ardez — quattro paesag-
gi e tre ritratti e disegni —; Ponzian» Togni - La Rösa di Poschiavo — « La Pi-
gna, « Nevicata », « Autunno », « Nella stalla. » (Cfr. Catalogo Weihnachts-Ausslrilling

1935, Maler, Graphiker und Bildhauer die in Graubünden niedergelassen sind.)
ESPOSIZIONE GIUSEPPE SCARTAZZINI - Zurigo. G. S. ha esposto, dal 14

al 22 XII., nel Museo d'arte e mestieri (Kunstgewerbemuseum) di Zurigo le sei

vetrate da lui eseguite per la chiesa del Sacro Cuore in Winterthur, e una dozzina
di progetti e cartoni delle vetrate fatte negli Ultimi anni.

OSCAR NUSSIO - Ardez ha portato al Lyceumclub di Basilea la sua annuale
mostra di fine d'anno.

Breoe metodo di canto e raccolta di canzoncine per le scuole del Grigione ita-
liano. Volumetto I. Pubblicato dal Piccolo Cousiglio. Coira 1934. Stamperia Enga-
din Press & Co., Samaden. — II volumetto e uscito a cura di L. Zanetti - Poschiavo,
E. R. Picenoni - Rregaglia, M. Giudicetti - Mesolcina e gioverä certamente molto
ai docenti valligiani. Vi sono accolte anche canzoncine di convalligiani, particolar-
mente dei compilatori Zanetti e Picenoni, qualcuna di carattere valligiano e con
testo dialettale. Peccato che nella stampa siano incorsi numerosi errori e che la
copertina, mentre accoglie troppo testo, sia di uno sgradevolissimo colore grigio-
scuro.
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