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I RESTAURI NELLA CHIESA COLLEGIATA
DI SAN VITTORE IN MESOLCINA

Gome divers! furomo i giudizi e le direltive date dagli architetti ©

studios! d'arle inltiomo al modo coin cui si avretobe dov u to e©ndurre il restaur©
d'una chiesa, che tfu ed e la piü bella e la piü storicamente important© di
tutte quante le ©hiese di Mesolcina e Galamca, cosi furono diversissimi i
commenti fatti a lavoro ©ompiuto. Gouipiiuto, per mod)© di dire. Perche st
la Collegiata si presentia ora elegiantissima tantoi nel suo esilemo wimc nel
suo inferno, rairedaineiito die avrebbe dovuto coronare i restaur! non e

compileto. Causa, ©on 1'inavvertenza di chi prasiedeva i laivori ma la dura
nocessi Iii per mancanza di mezzi materiali. Gosi diversi e disparati saranno
pure i commenti fatti al presente ai licolo: il quale non pub cert© essere
esauriente, perchie stesoi da chi non ha mai pxeso parte laftiva al restaur©
di questa chiesa, ma deve parllarne hasandOsi sol lanto su cenni e relazioni
d'altri.

Dell'opera vastissima dei restauri svoltasi in breve temp© attorn© alia
chiesa, si parlb brevem,ente in alcuni niumeri del gjornale valligiano «iSian
Bernardino » (1) e se ne aocennb, eriticandoli, niella « Voce della Rezia,» (2).
La oritica di questo giornale dava occasion© al parroco> di San Vittore, dr.
don Gallisto Simeon, di stendere una breve risposta giustifioaitiva del suo
prooedere nell'atteindere a! restauri. Ma un vero articolo il lustra livo1 di tutta
l'opera e dei suoii pirecedenti inon fu mai pubblieato>.

* * *
II restaur© s'imponeva, L'antica collegiatai dei santi Vittore e Giovanni,

una volta il centro della vita, reliigiosa in Val Mesolcina, sia per 1© spopola-
mento del vilaggm, sia per la noncuranzia, dei prevosti e degli amtmiuistra-
tori, era ridotta, second© 1'espressione del popoloi, a una grand© ed umida
eantina. Giä il prim© parrocoi del luogo, canonico don Giovanni Savioni,
aveva cominciato a raccogliere elemosine per iniziiare i restauri. Ma sol-
tanto nell'aprile del 1931, per iniziativa del dr. don Callisto Simeon, si
pote meliere man© all'opera. II problemia da sciogliere era assai complesso;
bisognava ristaurare una chiesa che, se all'estiernoi dava rimpressione di
una imponente basilica, guaistata per© dalla miseria figura dun campani-

(1) Cfr. N. 17, 37, 42, 44, 45, anno 1931; N. 17, anno 1932; N. 1, anno 1933.

(2) Novembre 1931.
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luzzo sproporzionato, romianioo, se si vuole, ma teranimante in una guglia
riballe ad ogrni elassificazione stilistica, all'intenno appariva orribilmJente
disordinata e umida, dal poviniento, alle pared e al soffitto. La navata
centrale, a stile baraoco impero, e costruita su imponenti e tozze oolonne,
continuate dalle lesene terminanti in elegantissianii capitelli corinti a rsituc-

chi; anche la volta altissima e tulta omata di stucclil, veri e finti. La
navata tenmina in un abside, ugualmente ornato di rieche stuocature. Sotto
l'abside, il bellissimo altaire (1) e il coro, clevati sopra una gradinata di mairmo
rosso e chiusi da una, balaustrata del medes i mo mammo. Le vetrate del coro
rappreseutaviano San Nicolao, San Giovanni Rattista e San Vittore: opere
di ipocoi pregio e di fattura belgica a figure elassicislte ei a decorazione gotica.
La parete destra deH'abside portava un affresco del i860, di orribile falfctura,
rappresentante la Madonna bambina con Sant'Anna. Non c'e dubbio che
l'abside era stata ramanica, di forma esagonale, traisforanata pel in diverse
riprese per essere adattata a coro dei canonici. Tbsitimonio> ne sono' gli
stalli, di nessun pregio, per aneittere i quiali si dovette rompere i muri a una
certa altezza, rovieando cosi la parte inferiore dell'abside Una porta slretta
e bassa mette alia sacrestia, elevata di ben mezzo meltro> sopra il livello
del coro.

In fondo alia navata tutta la parete faicciale interna e ingombrata dal-
1 'organo, opera italiana del 1833 (2). La loggia e il cassone dell'organo gua-
stano l'effetto di una elegantissima bifora gotica, probabilmente, trasportata da
un qualche edificio goticoi preesistente. Sotto l'organo occupante tutte le fac-
oiate interne delle tre navate, isi trovava e si trova tutl'ora la loggia della
confraernita del Ss.mo Sacramento. II paraipetto e tuitto diviso a quadretti
in legno, dove son dipinte a olio in modo piuttostoi primiitivo diversi misteri
del rosario e fatti miracoloisi del Santisisimo Sacramento. L'opera e del
pittore roveredano Giuliani e data dal 1630. Sopra ill parapetto> sorgeva per
tutta la lunghezza della loggia una grata in legpo'.

Le navate terminano in fondo con una specie di proinao interno, i cui
archi sostcngono appunlo la loggia dellla confraternita, e racchiudoino un
piccolo vano che potrehbe beniissimoi venir adattato a cappella. Quiello
mediane e ocoupato dal portoue d'entrata © quellO' a sinistra contiene il bat-
ustero. I liarghi pilastri degli archi son decorati con due affreschi dli buona
maino del 1632, raffiguranti san Giovanni Battista e san Vittore. Anchei la
cappella del battistero conteneva un affresco, di nessun valore, del 1800,
rappresentante il battesimo di Gesü.

Quattro solidi pilastri romanici separano la navata centrale dalle due
laterali, le cui volte sono a crociera e gli archi acuti, ornate anch'essi dagli
stucchi. Da subito nell'occhio la stonatura larchitettoinica e decoirativa. Le
navate ricevono la luce da qua.titro grandi finestret di cui tre sono* semlieir-
colari e una rettiangolare; da una piccolla semiciircolare al lato sud e da
due cosidetti «occhi di hue», ai fianchi della bifora centrale. I quatiroaltari laterali, del S. iGuore (ora nuovamiente di S.ta Grooe), della Madonna
del Rosario, della Madonna della Salette e di S. Carlo, hanno il frontale e
la meusa rivestiti di marmo. Quello di San Carlo porta oomle pala, una
tela del 1832, raffigurante il sainto Archivesoovo in atto di predicare al po¬

tt) Dal libro masfro della Collegiata appare opera di Giuseppe Capella, marmorino di Viggiu.
(2) Da un foglio volanle senza data risulta che venne installato da Giovanni Virginio de Cartis di

Maccagno.
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poloi e ne ricorda la visita fatta in Mesolcina nel 1583 (1). La nicchia diel-
1'altare del Saoro Cuore e occupata di una statua di gesso dii pessimo gusto
e venne coistruita nel 1900. Fu in questa, occasion© che si scopri una nie-
chia giä preesistente e ornata di affreschi preziosissimi.

L'altare della Madonna della Salette nellia oarvata meridionale, rae-
chiude nella nicchia una scultura in legno che rappresemta l'uppariziooe
della Vergine aii due pastarelli alia Salette. E' un'opera di un buon scul-
tore di Val Vigezzo. Ai fiamchi, in altrie diu© niicchie, si vedono le statue
dei patroni San Vittore e Giovanni, operaidel 1907 e 1908, proivenliemiti dlalila
Vallie Gardena. Rimpiazzano le due statuette dei medesimi santi (2), preziosissimi

intagli del 1400, ehe attualmente si trovano nella sala dei camlieri
dell'episcopio di Coira e che sarebbe buoina cosa poler ridoniare alia Coille-
giata, ormai priva, tranne l'affreiscoi quatlrocentesco di santa Groice, di ogni
ornameuto prezioso e antk®.

Cosi venne trovata la Collegia la nel 1925: e chi vi fosse allova entrato
per visitaria e si fosse avanzato col naso in aria per vedere se gli shucchi
dielle volle eirano veri o finti, avrebbe ©otso il rischio di bagparsalo sugli
umidi graniti del pavinrento, causa un improwiso rialzo che pencorreva in
lairghezza tutte e tre le navate.

* *

Giä nel 1860 si aveva cercaitoi di resitaurare la Ciollegiata. Ma fu un
tentative infelice, di cui dtmasero soltanto l>inoomlprenisibdle coilprfazione
delle pareti e della volta, Je ombreggialure dei falsi stuochi e le aggiunle
di nuovi stucichi. L'ampia gradinata in marmo rosso, con tla t'roppo' grande
e lozza balaustrata, che giä esisteva dal 1805, e del 1896.

II guastO' maggiore era dato dall'umiditäi. Ma poiebe sf poneva miano
ad un reistauro, era conveniente che tulta la chliesa venisse miglionata. Si
ricoirse naturalimente a un architetto competent©, e sieoome iin valle non
si trovava nessuno, il quale avesse potuto lassumersi la responsabilitä di
un'opera cosi important©, sii dovette sciegliere un arichitetto straniera. Gosl,
depo lunghe firattative, si affido 'l'opera ad dr. Adolfo Gaudy di Rorschach,
no,to conie il prinio conoscitore delle chiese svizzere e che poteva addtuirre
a jprova della sua perizia la lunga esperienza di hen, quarant'anni di laivoro.

Egli progettava anzilulto l'appianaimeinloi dell pa,vimento<: un nuovo
portale d'entrata, il quale non occupasse lo -spuziio oooupato dal veocihio,
ma lasciasse libera la vista deH'arco, di mezzo che isostiene la loggia della
confratern,ita. Nahuralmente tutti i grandi airmiadi che ingomhravano, le
cappellette ai fianichi deH'enitrata dovevanoi venir a'llontanati ed essere
conipdetamente lasciata libera la «icala di accesso alia loggia od oratorio dei
confratelli.

Propoineva ,1a disitruzione delle aggiunle barocche all'antico ailtare di
Santa Croce, cosi che venisse di nuovo riimesisoi in luce l'antico affiresco.
Amnnettevia la possihilitä di piraticare una piccola finestra semlicircolaire
sopra l'altare, in eoirrispondemza a quella giä esisitente sopra l'altare di
fronte: ciö che poi non fu eiseguito. Proponeva inoltre di trasportare oltre

(1) II quadro porfa la seguenfe iscrizione: Kai. Novembris Mesaucinam ingressus veneficia omnesque
superstitiones atque hereses profligavit- cafholicam fidem moresque tirmavit.

(2) Veramente rimpiazzano due semplici sfafue di stucco, menfre le antichissime e preziose statue i*>

legno si trovavano abbandonate diefro I'altar maggiore.
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la gradinata il banco* dell a eoaniunioine, eosi ohe tra la gradinafa che sale
al coro e il pavimento dellila chiesa si frappocnesse un largo rialzo, il quale ,si

mantenesse ai fiainchi, fino alile raavate lailerali. Anche un tal progeltlo ri-
mase incompiiuto: difatfi avrebbe allontanulo troppo* dall'allare la balaustia
dellla Gomunione e la lilurgia nie avirebbe soffeirto.

Per illuminare meglio il coro intendeva praticare una oupoletla, al di
sopra deU'abside e poiter osi murare la fines tra laterale, fuori diell'archi-

COLLEGIATA DI S. VIT'IO.iH.
Particolare dell'affresco di «Fiori Johannes...» 1458,

prima del restauro.

tellura del coro. La sacristia va resa al medesimo livello deH'altaie, meglio
illuminata a arieggiata. La loggia deill'organo e da allointainaTSi, l'organo
andrebbe rialzalo, affinche la loggia inferiore rimanga libera: invece l'o.r-
gano venne sl'aseiafo e tolto compiletamemte e apparve cosi la bella bifora
gotica.

Le pareti debbono essere liberate dall'umiditä, ripiulitte e preservate da
nuove infiltraziomi d'acqua fin sol to il pavi men to della chiesa. Amanette va
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la p-os-sibilitä di las-ciar nudi i pilasitri dal momento che il sasso- -appariva
armoniosamente muralo. Invec-e le lesene ehe s-algono al cap-i-telli- vanno
couipletamente imb-iancate. 0-gni slu-oco faliso- detve\ scoinp-arirei, i buon-i
slueichi rimbian-r-aili e legg-eimeute iindora,ti. Le finestne del coro devo-no es-
sere -cambiate con vet-ra-te piü opach-e. Tu-tte le opere di legno -so-no- da ab-
brunansi e lu-cidarsi. II pavim-cnto, per essere prosoiugaLo', va rimots-so, le
toimibe vuotate, e appianait-o- s-op-ra un bnon fondam-ento- di p|ietra. Lei lap|id!i
delle antiche sep-olture -posso-no v-enir rimesse e comservate inltaitte. Neoes-
saria an-dhe- -la venlilazione, possibiiitata da canali sotterranei e da fori
appo-rt-uni nelle pareti e nellle volle. Tale lavoro, ri-co-nosciulo urgenti-s-si-mo,
si faiceva precedore ai restauri giä nel 1929.

Questo, a larghi itralti, il p-rcgetto- deiraricbiteilto Ga-udy. Essioi venii-va
sattoposto al consiglio pa-ri-occhiale, i-ndi all'esame, ch-e riiusei favo-revole,
del\'archilelto Enea Tallone di Lugano e del V-eseovo- Möns. Giorgio Schmid.
Questi riniiandö il progetlo allhnhiletlo P. Fuirger dii Luoe-mia, il -quale
1'appro-vö pienaanemt-e. Cost nell'aprile del 1931 si cominciavano i lavori e
i restauri potevano venire inaugurati, con solenissima festa, giä il 25 otto-
hre del 1931 (1).

«ä»

II proge-tto v-enn-e eseg-uito n-ella s-ua maggi-o-re parte: in tutto- -ciö, a-1-

meno, che sembrö as-so-luitaniiente ne-cessari-o. Gosi -che- ora -possia-moi am-
mira-re la Collegiata couipletamente rinno-vatia. -Chi la riivede reis.taurata e
la ricoirda coni'era- p-rima, non -la ricono-s-c-e piü. Riu-sci andhe nell'intemo,
magn-iifiica e lumino-sa per Fatmpiia navala di mezzo, Candida e -sohria di ori
e di stu-cehi; rius-ci racco-lta e- isevera per le due naivate lat-arali -go-tkhe,
abbellile deglli altari ripiuliti e arri-c-chiti. -Chi -eint-ra da! -portone in- f'o-ndo,
rimane c-olpi-to -daH'oirdine e -della pulitezizia idlel -restauro, -dal'ampia rossa
grad-ina-ta -che s-alle all'ialtare, t-u-ttoj di unarm» anch'esso, immieriso n-ella
leggera penonibra dell-a lu-c-e s-morzata dalle nuove arlistiehe vetrate.

Di queislte-, opera semplice ed esatta dell'artista A. Wanner di San
Gallo, si -criti-cö n-on -so- ehe -co-sa. Ma in-vece, oltre -che -spl-endidaimeelte colo-
rate, -s-ervono asisai ineglio di -quelle vecchie a -daire al c-o-ro- e alle nia-vaite

laterali -una liuce moderata, -cosi -couie -convien-e- al rac-cogl-iman-to del -coro
e delle -navate igo-tich-e, mentr-e ri-salta di piü lia bianc-hezza della navata
di mezzo. Ed -e da sper-are che p-re-sto- an-che le -diu-e l'ines-tre di fondo, o-ra
in -semplice vetro, vengamo r-impia-zzate con deiH'altre simili a quelle nuo-ve.
Questo lavoro, assienie al -c-ambio totale d-ei ban-chi v-ec-chi ed inegua-li, e

quanto- man-ca an-c-ora, pe-rche i restauri si po-ssiano -dir complied. II ,parroco
e tutto il bu-on p-opolo di iSian Viitto-re sarebbero -gratissismi a e-hi ven-iisse lo-ro
in-contro- con qu-alc-be offerta, p-er-che un t-al monumen-to di arte e -di sto-ria
riabbia lo- -splendore che gli -con-vi-ene (2).

* * *
L'interesse maggioire degli stu-dio-si d'art-e, -anche -stranieri, venn-e p-eirö

destato dall-a sc-operta -d'un affresco del 1458. Si sapewa -che Taffreseo esi-

(1) Ecco l'iscrizione posta sopra l'oraforio: Aedificatum anno 1512 - Instauratum vero 1831 - Pieium
1860 - Refeclum 1931. L'iscrizione e inesatta: perche il tempio venne coslruito nel 1498, che e la data
scoipita sul frontale d'enfrata.

(1) Offerte si possono mandare senza spesa all'Ufficio parrocchiale di S. Viffore, medianfe il Conto
cheque postale XI - 291
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sleva dietro l'altare del Sacro Cuore, poiche lo si era scoperto giä nel 1900

quando era state denial i lo in parte l'antiico' a,Mare toarocco del secolo XVII,
per praticarvi una nicchia in cui riporre la statua del Sacro Ouore. Fu ap-
punto in questo isecolo che, per costruire il nuovo altare di stucco e oolllo-
carvi una grandiosa pala delict crocifissiorte, opera del Giuliani di Roveredo
e dono ex-volo i(2) del 1681, 1'alfresco- quattrocenftesico venne coperto e in
parte rovinato.

Ma valeva sempre la pena d'essere rimesso in luce, sia per ridare alia
chiesa Fantichissima divozione delta S. Croce, sia per la grande bellezza
e perfezione del'le figure rimasle intafte: cioe, sant'Elena e san Rocco, una

COLLEGIATA DI S. VITTORE.
L' affresco di « Fiori Johannes...» 1458, dopo il restauro (del prof. Albertella).

seric di angeli che incorniciavano l'anlica nicchia, e — meno belle — due
Madonne eol Bambino e Santi che ,la fianchegglavano.

L'affresco rappresentava l'esaltaaione o l'invenzione di Santa Croce e

aocanto a Sant'Elena e a San Rocco, dovevano figurare due altri sanlti: San
Sebastian«: e il re Eraelio o il vescovo- Macario di Gerusalenrine. Per rido-
nare al popolo l'antico- alltare e Fantiea devozione bisognava toertainenle
coinpletare l'affresco. L'opera venne affidata al prof. Mario Albertella di
Milano, il quale fece del suo meglio per ritoccare l'anfioo e coniplletarlo
con nuove figure: che furono quelle di San Sebastiano e del Vescovo di Ge-
rusaleninie Macario. L'opera, se appagö la divozione del popolo, certo riu-
sci artisticaniente una stonatura, perche le due nuove figure, sia per la

(2) II quadro si frova ora nella sacresfia ed e pregevole- l.i fondo e firmato: N. de Giuliani, Pit-
fore, 1680. Porta la dedica: sumptibus vofo et devotione Ad. Rd. Can.ci Jo. Bapf. Viscardi et Dm. Jo.
Ant. Viscardi - Anno 1681



QUADERNI GRIGIONI ITALIAN! 103

coloraziome, sia [per il diseigno molto imperfetto, man appagano ciertoi l'oc-
chio dell'artista e dell'aroheologo.

II bnaccio sinistro dell'amtico affresco, rappresentamte la Vertgin© ©an il
r© Enaclio porta mm'iscrizione gotica, quasi illeggibilc, da cui si credette
di poter decifrare il nome dell'aulore — Giovanni Fiori. (Hoc opus fecit
Fiori Joannes...) — e in cui perö appare chiarissima la data: 1458.

II professor© Alibertella esegui imoltre il restauro di un gigantesco sari
Cristoforo all'esterno della Chiesa; 1'amtiioa affresco, attribmito aedh'essa ai
secalo XV, era per parte seompanso e doveva occupare quasi tmtta la fac-
ciata dell'amtica chiesa, allargata, poi nel; 1498. A lata del dipinta venme la-
sciato nuda il conlorno deU'antica porta d'entrata a cui oorrispondeva ap-
punto, cotme altar maggiore, l'altare di Santa Grace. Um altro piccolo di-
pinto del medesimo professore, lutto originale, orna la nicchia sopra
l'elegante portale d'ingresso e rappresenta l'appariziome della Vergine sui inointi
•della Sailette.

I pocihd quadri ad olio che omamo 1© pareti delle naivate lateral! vennero
ripuliti e inverniciati com un preparato speciale adatto a comserviarli, ma
non somo di grand© valotre e tutti di epoca barooca. Strama la grand© (tela
che fiamchaggia l'altare della Vergine della Salette, per la doppia sicena
ehe rappresenta, senza che l'una abbia relaziome com, 1'altra: cioe, il imartirio
di San Lorenzo da una parte, dall'altra la ,sacra Famiglia.

L'opera piitorica migliore rimamgomo arncora le due elegam'ti figure di
saint'Elema e sam Rooco dell'affresco' quattrocentesco, eel cui sfoedo, appare
ne delieato piaesaggio primaverile. E siia qui ricordata amche una picicola,
ma bellistsima e preziosa tempra che si trovava sopra la porta della
sacrestia e fu poi trasportata in casa parracchiale. Rappresenta la movitmian-
lata soema del hallo di Erode, in cui la ballerina Salome reca im tavola alta
inadre il maeahro piatlo con la testa del Battista. II piccolo quadro porta
posteriormiente um sigillo: due aquile com la, preda neirartiglio e soreion-
tate da una corona. Nesisiuna data, eessuma firma: forse il domo di quafche
nobile famiglia oriunda della Vallata. Venne attribmito alia scuola vene-
ziana: certo e di fattura perfetta e opera d'un maestro. E poiche siamo in
airgoimemito, non sarä fuoir di posto acceneare a un aliro affresco ritoccato
dal prof. Albertella durante i lavori dei nestauri im Collegiata. L'afftresoo
si conservava nell'attuale campanile della cappella di San Lucio, sorgente
ai piedi della torre di Piala, e rappresenta appunto- ill santo re e vesoavo
di Goira, in paludameeli episicopali, in a,tto di benedire. L'affiresco Venne
trasportato su tela e appeso nella cappella, poiche mel campanile si saretobe
guastato eompletamente, come s'e guastata purtroppoi la sua figura coimpa-
gma, San Sebastiano. L'archeoIogO' Frigerio dl Gomo e il Poeschel la giu-
dicarano del secalo' XIV. Ma pare debba essere anteriore ancora; e opera
preziosissima e fiigurerebbe splemididamenite nella Gollegiatta, rimasta quasi
troppo nuda e spoglia.

In ogni modo i SainVittoresi possono andar superbi d'aver n©l loro
piccolo paese una chiesa oasi vasta e ammirevole; ma non, dovrebbero dimen-
ticare niai piü che il isuio piü beH'ornamento, sanammo essi medasimi, fedeli
e coraggiosi custodi non solo degli antichi monuxnenti, ma fedelji e corag-
giosi e pratioanti imitatori di qnella fede e di quella religion© avita che
tali momumenti ci lasciö.

Altrkneniti, tanto varrebbe farne um museo.
D. F. Menghini.
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