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Tragedia di un secolo fa a San Vittore
Politica di gran via - II «Club» di Grono e il governino di Renten
II «Gugiielmo Teil» di Cadrobio - Trionfo delI' eterno in amore

Francesco Bertoliatti

Chi da BellAnzointai entra in Mesoicima e tocca la terra di S. Vittore iscorge ora
le belle casine e le case patriareaili di Renten e di Cadtriobio, ma e lungi dall' .im-

maginarsi che in quell' idilliacto e prosperoso lend»1 dli terra sia seioppiata
cent' anini fa una terribile triagediia (diciamo triaiged'iia terribile perche allora. la vita
umana avieva anoora un va'lore) che seminb una specie di panico in quella pacific«
e laboriiosa popolliazione, mise in oirgasmo piersino l'dimperialregio Qoverno di Milano,
alliarmö i « clubisti» di Grono,, risvegliö i oodiini diel Piccolo Conisiiglioi di Coira.

Diamine i clubisti, i radioali. gü atnarchici di Girono, di S. Vittore e di
«Rore» volevamo rovesciare. il go.verno aristocratico di Goiiira ma per riuscire l'a

soimmossia bisogntava seiavalciare il eorpo del diitatore di Mesiolcina batss«. Le soin-
tille rivoluzionarie di Mesolcina potevano isioirvolare la Traversagna e la Val Dongo
e poi inceindiiaire Cotmo e Milano, i cattiyi esempi trioviainio sempre imitatori, quindi
prevedere volevai dire «occhio alia pentola». Doibbiiamo anche ricordarie come
qualmente ill, Governo di Milano avesse in Mesolcina — miaissime ne'l Tioino —
piü' o memo zelanti oo'nfildeinti. Tultavia questi tipi di priofessioiniisti di Quinta Co-
loinna abitavano Bellinzona, Lugano, Chiasso, Mendrisio e soloi in oaisi eccezionali
spingeviano le loro antenne sino in Mesiolcina 01 in Calanca alia riicerca di pnofughi,
ch'essi nominavanio — in gergo — « negoziianti di earbolne» o oarboinari e sul cui
conto vendevano frottoile 01 impalcavano1 bolle di sapoinie agli iintermediiari di
Lugano, di Varese o al punto pirincipale di Miliaino ,a secoinda e in pnoporzioine del-
l'esoa, piu o memo ghdiottia.

A Coira invece nom si temeva ntesisun, incidente, nessuna scoissia allo> statoi di

cose costitnite; Mesolcina e Calanca nioin potevano- influire sul regime di Coiria.
E quiaindo le pulsazioni lungo il icorso della Moesa si elevavianio d'intensiitä a pro-
posito idelle animoisitä latenti fna i notabili della Yiallie 10 dei litigi per gli lalpi di
CaJlanca, si rispondeva sermoneggiandoi: «bisogniavia vedere e seintirie sul posto,
state quieti bemedetti figliuoli, calm,ate il sangue bollente de,lie vostrie vene, al
postutto ne Rore, ne S. Vittore, ne Lamdiarenca mom furomio creati in un giorno
solo : dal tempo in cui papa Onoirio III confermava al Oapitolo di S. Yittore di
stipendiare sei o non so quanti Canonici a ciaintare im coro (1221, 20 apriile) me era
passata dell'iacquia sotto ai ponti della Moesa: lasciateine passare altrettanta e le
recriminazioni dei Grigiioni litalilani, i triboii e i fastidi, matureranno da se »
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Purtrappo queste raecomiaindaziond lenitive perdevano -assai dielte loro* effieta-
ciia valicando il S. Bernardino e diiscendendo i] coirso della Moesiai, qualche pro-
cella si calltmava ma im generale tmtto reistavia come prima. Cioe le cariche cotniti-

nnavano a venir cionferite ai membri delle famiglie oligarchiche 01 dei noitabili
cbe avievamo dei maschi da colloeare. Qualche volta il aaaoi faiceva bene i suoi
cointi: portava in casa di qiualche signorottio, duro come una quercia, solo femmiine
e alllona la tirannidie s'estinguevia in se.

La casta dei inlotabili foirmiava — per coisi dire — un vivaio perpetuo — salvo ij
easo deil'esclusivo femminino suceitato — di capaicitä giiuridiche, militari, ammi-
uistriative piü o meno profonde il che nun vuoil affatto isdgnifioare che grazie a

tutte queste competenze spieciali, si applicasse seimpre il veiro diritto, cioe si desse

sempre ragione ta chi ragioine aveva e tor to a chi era coilpevole. Deil resto — lo
disse anche il Manzoni — lai ragioine e il toirtoi iron si diviidono sempre con un
taglio netto. Ciapitava dunque in Metsiolcina — come ovunque — che dei funzioinari
iinsigniiti dii cariche direttive, qualcurio aviesse testa di bronzoi, adtri eiuiori d'agnellio,
dei terzi mente di volpe, altri ancora d'indole procedlosa e iinifine qualcun« che
s'ispirasse alia squisita caritä del nostroi patromo S- Friamoeisco d'Assisi: ve ne fu-
rono anche doteti di tutte le buone qualitä e dei piü grandi difetti e non pioissiaimc)

nemmenio immagiinare quale guazzabuglio abbia potuto succedere in un cranio
nel quale il genio del Bene e quello del Male cozziavano tumultuosamente assieme.

Notoiriamiente net picooli paesi e nelle regiioinu ristrette si e sovente legati di
parentela, tainto di sovente che, iniaspettatamente, ci arriiicichiamo talvollte di cugimi
nuovi che, durante quasu un secote di vita non avevarmO' mai visii ne coinosciuti.
Davvero che il monido diventa sempre pin piecoto o IIa maliziia dei cugini e delle
cugine piu grainide

Orbene se oiltre ai legami del isiangue, s'inseriscono quelli del ceto, quelli delta
comsorteriia e fra essi s'imromettono lie rivalitä, i puntigili. gli odi antichi o recenti,
le ambizioni e gFioteressi (massitme d!opo le divsioni di eredita) di famiglia. se si
tratta per esempio di cugini germainii ooinsiderati o tenuti in conto d,i parenti po-
veii, mentre questi si ritengono ingiiustamene diserediaiti a fiavoire dei beniamimi
privilegiati, altera, alia prima occasiome in moido piü o meno clamjoroso, -add»
equilibrio, addio amor fraterno, la fragiilitä dei legami di piarentelia si rivelera in
tuttai la sua crudezza.

II solleone di agosto 1837

Era ora di viemire ail concreto.

Alia vigilta di ferragosto 1837 un confidante occasiomale notifioava al Governo
di Mitano il tragioo fat» accadutoi iai S. Yittoire la primia doimenicia' del mese: nelte
Colllegiata, il parroco aveva appena recitatio Fomelia evangeliiica. allorche certo
Giuseppe Togni. figlio dell'omoniimio capitano, entrö inn chiesia e — appostatosi in un
banco dietro< al Commissiariio di pioliziia «Tognola» (in reaita i Tognote n,o,n c'en-
travano affatto) detto Tognetta — gli scocoava nel colte un eolpo di pisitiola. Se-

noinche Tarmta non aveva coilpdto iO bersaglio e il Tognetta, che sii chiamiava preci-
samente Antonio Togni, comscio del pericolo, balzo raipidamente verso 1'altar mag-
giore, reputando di mettersi in salvo nel sacro e inviolab.ile reicinto. Mia l'aggressore
10 insegui, lo raggiunse presse te baliaustra, gli vibrö due pugnaliat'e nellia schieina.
11 ferdto cadde a terra; l'omicida, convinto di averlo uociso, si slanciö verso Tuscita
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della chiesa col pugnale fra i denti e impugniandoi in ogni mano una pistola < am-
mirato Idiali fedeli rirmasti storditi » di raccaipriccio. Uscitlo sul sagraio s'avvio a casa

propria a Cad rob io, d'avanti alia quale sr pugmalö nel basso ventre ripetutamente
Fincite sipirb.

11 narratoire continuava il suo racconto — datato del 14 agoisto, meintre il fat to

era avvenuto il 6 — aggiuingendo altri particoilari consecutivi: lia vittima viveva
tuttora, invece romicida giaceva immerso nel suo sangue, insepolto dov'era ciaduto,

nesauinio osando toccarlo o rimuover;nie il cadavere, forse si dovrebbe abbruciiarlo
sul posto. La cosa era tanto piü delicata per il fatto delFappartieinenza dlelFomiciida
al Club di Grono, formatO' di uomini audaci, che non temevanio nemmeno il Go-

verno. e che avevano tentato di riformare « gli Statuti» deb Cantone Grigioinii (la
Costituzione ciantoinale dei Grigkmi). Aniche il laindamano Zoppi di Roveredo e

altri quattro notabili erano sulla lista nera dei sacrificati cioie destinati a essere
trucidati do stesso giornio- Si voleva far tabula rasa dei uoitabili codimi.

Secondo la stessa fonte il complotto fu tenuto in caaa deH'oimicida: duie donne
aveviano udito la trama ma non osarono palesarla in tempoi, forse perche nion v.
prestarono fiede.... Si aspettavanio misure di repre(ssione dial Govern» di Coiiria/ e
si temevano rappresaglie da pante della fazione dei «Tognetta». Alcune opinion!
attribuivano le ci-aiuse deiU'atto disperato a motivl d'interessi, «litre invece propein-
devano per il movente politico. Fra coloro che condividevano questo parere, figu-
rava il doctor fiwiico Ripoldi, profugo miodenese residente a Gronoi i) il quiale van-
tava il coraggiio di molti altri Grigioniii della Vialile, prediceva «lo scuotirnento del
gii-ogo ferreo delie ilstitiuzioni grigiorii che1 avrebbe dovuto cominciare il giorno
d.el sacrificio di queU'itifame e cavilloso coimissario .aristocratico « TognioJia » (sic)
quando fosse sta.o steso morto al prim» eolpo.... » Coincludevia rioamiando sui le
gatni sus-istenti tra la contessina Dal \ enne e il morchese Rosales e che avevano
per teatro dei lorn amorosi sensi le foreste e lie praterie distese fra d San
Bernardino, Andeer e Sufers.

Con quest'epilogo patetico e idilliaco il rapporto intiendeva cancellare l;a> racca-
priociante impression« della tragedia di S. Vittore, il confidente mettevia l'accento
a quanto maggi'ormente inieressava Firn pe rtalregio governo di Milan»: il pericolo
dei partiti sovversivi nelle regioni limitrofe al dominio auistriiaco nella Lombiardia. 2)

Le figure dei due protagonisti
11 dooumemo milanese non teneva oourto dei fattoiri che avevano daterminato

il driatnma e la sua otarrazione ci sembro cosi monca e lacunosa da indurci a rt-
cercare altre fonti d'inforinazione.

Siamo ora in grado — se non di fare piienia luce, imperocche chi pub vantairsi
di prospettare esiattamente le cause e t moventi di fatti misteriiosi che si poasono
spiegare solo per induzione oppure cofl'lai verosimiglianza piü vicin'a alia realia —
almenoi di portare uin lumicino e «issieme di profilare con un certo distacco le
diverse fasi dell'avven imento, c'ioe, prima, dblFaggressiiionie « scopo, omicida, e, poii.

1) Arch, di Stato Milano, Pres. Gov. c. 210,alto segreto (geheim) 1013. In merito al
dottor Ripoldi, profugo dal 1833, osservasi che la sua opera di medico-chirurgo fu assai
stimata e si protrasse per molti arnni.
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del suitcidio del colpevole. Come vi sono incentivi che sollecitano il desiderio di
far la luee su di un problem;) tan Jo piu difficile a risolversi chie miancano ailcuni
elementi, cosi (nulla trascurammo per iscoprire — Hiindispensabile comon-denom
natore e le circostanze attenuauti. Ma pu rtroppo d documento capace di far piena
luce, il memoritalle dii autodifeaa, limiase trreperibile. Certoi logica vuole che se
il documento di autodifesa esistette diavvero e che le moti vazioni in essoi addotte
f'ossero attendibili, ragionevoli, inioentrovertibili, bisognerebbe rieoraoscere la pro-
vocaziomie da parte della vittima inquantoche nori seimpre e nion tutte le vittime
sono inmocenti.

Gli element) raccoiti sono di due o«limd: prime, di testimonteinza autorevole.
quells di Giovan Antonio A Marca che descrisse il fatto appena accaidutw e col

quale chiuse la sua opera di storicb del'la Mesolcina; 2) secondo, di tradizioni oiali,
tramandate di generazione in generaziione, dei discendenti diretti dei due casati c
che hanno urn liindiscutibile vaiore dJi schiettia verita. 3)

Attilngiamo anzitutto alia prima di queste due fonti: «..-.da lutigo tiempioi una
malintesa frieddura » divideva le famdglie dieii cugini germani Giuseppe Togni
(Barbazepp) e Antonio Togni (Tognetta), enitrambi di onorate e 11 nine rose famiglie
di S. Vittore e che avevan.o coperto alte cariche. L'avversione s'era tialmeinte acuita
al puinto da eccitare ostilitä clamorose, insulti, mn'niaccie, aicouise pubbliche reo-
procbe: Tavversione dovette meitamorfizzarsi in un odiio- aocrasciuto per naturale
a u tocombus t iome dell'orgoglio chq e il oarnefice universale.

Appunto Antonio Togni detio Tognetto era commdssario di podizia della Vaille.
daziere cantotnale: in tali veste usava dei piü ampi mezzi d'investigazione alio
scopo dii soppraffare l'avversario. II Tognetta teneva le redini del po re re nel
Commune unico allora formafo dad paesd limitrofi di S. Vittore e di Roveredo, godeva
di grian prestigio press« i con terranei ed assendo infliessibile nei suod propositi,
sapeva temporeggiare e destreggiiarsi a far previailere J'ostracism« ch'egli applicava
s:,stematicamente contro i suoli cugini di CadroibiiOi, coll'aria piü distainiue.

Per esempio una tradizione rialccolta da uno dei suoi discedenti illustra l'in-
gegnosa abilita collia quale il Tognetta sapeva far trionfare la propria volonta:
quando nelle radunanze roveredame uno degli aderenti diellia frazione dei Toigni di
Cadrobio propomeva uno di questi per una carica o una funziome qualsiasi e degna
dei figli del oapitano Giuseppe Togni, il Tognetta in veste di rappresentainte d'i

S Vittore insinuava mellifluamente: «Mi a sarissa d'acordi ma a San Vitor y vi)
minga saveghen ». (Per conto mk> sarei d aceordo, mia quelli' di S. Vittore non m
vogiiono sapeirie). La stessa propoista venendosi affacciata all'assemblea di S. Vit-
toire, iil Tognetta perifrasaviai la sua anitifona: «Fe pür se credii, ma cui de Rore y
vo miga saveghen». Giocando cosi, a tavola e a molino, Porgoglioso1 ed esclusivi-
sta ids, 1 go bocciava inesoirabilmente ogni legittima aspirazione dei Togni di Gaidro-
bio li quali, genre istruita e intelligente, leggevano benie nel gioco del Tognetta
dome in un libra.

Ormai tutti intuivano che il sistema non ipoteva durare e quelli di Cadrobio
non erano tipi pusillanimi da prendersi a gabbo e usavano repliaare a qualche

2) G. A. a Marca. — Compendio storico di Val Mesolciina, 1838. — II Vieli non ac-
centia al fatto e cid appare sintomatico.

3) Documenta e notizie di persona che noin vuol esser mominata, riteneradosi paga
dell'esposizione oomforme dei faitti, e delle ragioni esposte 0 che vanno esponendosi.
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raccomandazione leniitiva lendente alia rassegnaziotne: « se vi calpestassero o frol-
lassero ben le ossia, direste, levtandovi da terra: «Sia lodato il Signore.... »

Persino la itioglie de] Comisisairio dittatore Tognetta sentiva addensarai sulla
testa del marito 1'ocLio dei cugini e de; probabiili costoro iadieirenti. quimdi l'aveva
ammonito: « finissela, vamm su piii per chell Rore », 4)

Un proverblo dice « fratelli. coltelii: cugiini, assassini»: iinifatti se Iren ei appo-
niamoi il comniissario « Tognetta » di Ca di Togn da Renten (la cuii casa, di pretto
stille lombardo. a tre piiaui, tetto d; piode. a quattro spioveniti. sorgeva appunto
nella frazione di Renten e (a sinistra di cbi sale da Bellinzoina) alle estreme
priopiaggin.i orientali del Pizzo d, Claro, tutta contornata da un giardino e da un
v aste ronco vignato. in prossimitä del 1" ainitiiea toirre, manifestava 1' agiatezza del
casato) era fratello del capitanu Giuseppe Maria Togni ehe nel 1798 aiveva spoisato
Doimenioa A Marca di Mesocco. Da quesro matrimonio erano mati cinque maschi
sui quali si basavia l'avvenire della Stirpe: Carlo Togni feoe studi superiori: Ulde-
rico divenme Canonieo del Oaipitolo d1: S. Vittore. Giuseppe (l'omdcida) era loco-
tenante del Landaimamo ma da questa oairica — dietro manovre dello zio « Tognetta »

— era stato allkmtanato. forse perche, con l'altro fratello Pietro, aspirava al Com-
missairiiato tenuto appunto dallo zio: infinie il beniamino Battista si disse fidainzato
proprio coilla ciuginiai Teresa, figlia del Tognetta il quale, crudelmente e schiantandio
i due cuori che si1 amavanioi teneiriaimeii te — fece tronoare ogni proigetto di matrimoniio.

Inoltre il Tognetta nel suo oistracismo — che dimostrava Tainiimia sua fatta di
cuodo — si oppose alia nomine del Cauonico Ulderico alia dignitä di arciprete di
S. Viittore e volle che la carilca di eommissario restasse feudo della Ca di Togn
da Renten.

In quest'ultima volonta si puö ravvisare 1" aristocratic» indurito ed egoista
quäl' era dipinto il Toginietta.

Ai ferri corti

La siituiazione diventava ogni giiorno vieppiü insosteuibile: ill Governo di Coira
ne fu 'edotto affinche provvedesse a sa nare I' ambiente e a tal uopo delegö final -

mente un «Fiscale» (Procuratore pubblioo) a procedere a uin'dncbiesta e a pro-
porre un comprwmasso. I fratelli Giuseppe (il locotenente) e Battista (il genero
scairtato.) eccepiromo sulle prime la competenza del Fiscale governativo, riitenendo
che id Tribunale penale di Valle — al quale si appellavano — foisse l'undco compe-
tente e in grado di giudicare equamenite l'annosia vertenzia: ma poi. pro bono pacis,
accondiscesero al tentativo di lodo arbitrale dell' autoritä governativa.

Ora il fiatto stessoi di ammettere un estraneo in una causa della quale l'arbitro
non isioispetto nemmeno 1'importanza e la gravitä, forse i! fatto che il « Fiscale » con-
siderö il proprio miaindato come quello di fare la pura giustizda, secondo un eerto
paragrafo della legge e senza tenere im conto gl' impoindenaibili. le cause e gli effetti
della guerriglia implaeabile, — lasciava penetrare nella question» la fallibilitä u-
mana che — anziehe tendere a sopire le rivalitä e a capire le pin profonde origini
della faida fra i due casati — avrebbe attiizzato il fuoico sotto le ceneri. L'arbitro
ignorö le question! dl orgoglio. di casta, di parentado, d' iinteressi, noin rieordö che

4) Notizie avute da discendenti d'ambo i rami dei Togni di S. Vittore giä im conti
itto.
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tutti hannc occhi media testa mia non tutti Ii hanno -niella rnente, non intui che 'la
giuistizi-a scorre sul filo di un coltello e ialvolta su quelle di u,n- piugnale; non valutö
foirse l'apparente f-ondatezza di un ra-gkmamento fa.,o collla verb-o-sita poliz-iiesca in-
sit'a nel commiss-ario Tognetta ehe ni&soondeva un sofisma e un traniello e che il
sofisma appunto poteva causare un arbitrio.

Come tutto a nome del giusto e del retio-, e m-algrado che la bilancia sembri
eguale, il giudiee mieglio inteinzioinatio- puo sbagliiarsi a f-ondoi, -cnza che lon-esta siuia

prevarichi; cosi il giudizlo del Fiscale — appoggiato a tutti i comsiderandi giuridici
e alia buorna fede — risulto sfavorevole -ai frateili Togni di Gadr-obio- i quali veni-
viamo conda-nnati- in solido alle spese di g.us-iz,a. Naturalme-nte ai loroi loicchi la sen-
tenza parve un'-abeirrta-ziion-e o an imbtoglio e non si diedero per vinti.

Speoialmente se ne -a-donto Giuseippe lognn junior — che nel frattempo eria stato

private della Locoten-enza del Magistrate di Roveredio — dl che fu per lui 'un san-
guinoso affronto, immeriltato e ingiusto. 1 fratellli — eccettuato il cainonico Ulderioo
— si riunirono — si disse - nel Pra" Martin dove giurarono di far giusiiziia ie

vendetta, tir-arono ilia sorte e l'arma della vendetta toccö proprio al «barba Zepp ».

Ormiaii gli iavveinimenti precipitavano.
Ora, l'esaltazione del seniimento profondamente radioato deH'ingiustizia consu-

mata a nostro danno — quando le faoolta dello spirito e del raziocinio> cessano' di
agire regolarmente in oo-nfoirmi'ta iall'equilibrio proprio di un uomo normale, quando
queste facolta si ribellano a una coindanna come a un' immeritata sventura — ci fa
ralvolta commiettere delle azioni che in momenti sereni si ripudierebbero s-etnzia nes-
suna titubanzia. Cosi. in preda alia procellosa esaltazione, i'uomo- cade in una specie

di siomnambulismo che gli toglie la ragiome © lo> fa agire secondo 1'istinto dl

quale talvolta esclude la legge umaua.

Indubbiamente il compito dbl Fiscale era difficile, sovruman-o: si trattava di
conciliare quel testone di ceppo duro del Gounmdssardo — che si credeva leoi-to di im-
porre con disinvoltura la propria volionta al mondo mesiolcimese — coin quei cuo-
racci di galantuomi'n i did Cadrobio, quello freddo come un ghiaccia&o o un iceberg,
questi infiammabili come Castigliani e stillanti a'rganto vivo.

Certo l'arbitro non fu abbastanza eloquente ne diplomaitdco, non seppe trovare
la via del cuore, non valutö la nro-lla dell'onore, non ponderö le uecessita della
convivenza, della reciproca tolleranza e della pace pubblicav Ne tro-vö il mezzo- di
concludere senza esiacerbaziotii, senza cavillli o diiede troppo peso alle protestate
ragioni del tirannioo commissario.

Assumendo l'incarico riserv-atogli dial desiino e dal la -sorte, Giuseppe Togn-i senti
la responisabilitä che gl'mcomfaeva davanti alia su-a coscienza, d-avanti a Dio, da-
vanti alia sua famiglia e ai; oo-nvallerani: eglii voile precis,are le ragio-mi -che 'l'indus-
serlo a far giustizia -da se e quindi- redass-e un memoriale dell'antefatto-. Ormai la

sua coscienza era iprep-arata lafflT inieluitabile, avvenisse quel che Diio vollev-a.

II memoriale di autodifesa — seicoindo le buo-ne regole archivistiche avrebbe
dovuto isaltar fuori all' aperto giä d,a qualche decennlio — non solo per mero- cas-o

o per f-ortuna cieoa come ci e g-ia ca-pitato — per il gusto di far la luce su di un
fatto del quale — nelle lunghe serate d'inverno atto-rno ai focolari avi-ti dei due
casatii se n-e di scute sempre anco-ra senza mai giungere a- un giudizio definitive,
categorico e perentorio. Ahime questa volt1» il quinterno di oartapecora gialla e

tarliata, d'inchiostro nierio-gnioloi sbiadito- e n-el quale avremmo potuto trovare la

127



scintilla per l'inconfutabile riabilitazione — rimase irreperibi'le e iixi' sua manoamzia.

noil potremo far altro che lavorare d' iinduzione in base alle testimonialize superstiti.
In seguito faremo i nostrj rilievi.

II duplice atto giustiziere del "Guglielmo Tell" di San Vittore.
RiprendilasmO' i,l raccomto dell'A Miairoa: «Durante la celiebrazioane diella Messa,

C,iusepipe Toigni s'awicinb al banco dove stava inginocchiato il sua odiato parente
Tonetta e gli scarlcava due colpi di pistola » i quali perb, per la troppa eccitiazione.

noil colpirono niel segno: il Tonetta fuggi. mia l'aggressorie l'insegud per m<eta della

t avata della chiesa riuscend® a colpirlo con due pugnialaite a] seno. Indi — cre-
dendo di averlo aolpito a morte — usci liberamente dal tempilo scnza ehe messuno
si m-ovesse co.nitro lui, e pugnaiiandosi nel ventre, si diresse .verso easia, spiro da-
vanitii tall' uscio ».

«Sul ciadaveire — soiggiungeva l'A Maroa — fu trovata una carta da Jui fir-
mata nella qualie esprixneva i suoi sentimienti d'nna inspirata tellica giustizia, ese-
guita sul suo persecutore, dichiarando inigiusto e iniquO' il suo proeesso, il laudo
e la sua sospensione di Locotenente />.

11 fatto di aver preparato un meinoriale giustifieativo prov«: primo che vi fu

prexnediiazioinie: secondo, chie nan tutti j torti erano dalla parte delFoimicida; e

siccome il 'd'ubbio deve approfHtare al reo, hisogna andar dauti coll' assolvere,
cauti ool condanniaire.

II Governo di Coira — quando seippe della tragediia — delegö di nuovo il
Fiscaie a- praticare 1'ennesimia imchiiesta, ma oirmai l'uno dei protagonisti, era
moirto, 1'altro agoinizzante. Quiesti — il 'coxnissario Tonetta, sie sopravvisse una set-
timana, ebbe appeina la forza di ooinfeisisairsi e ill tempo risfretto di farsi sepellire
tn terra sacra, (il Tognetta fu sepolto nella chiesa di Montiicello), avendo i] Ve-

scovo di Coiira interdetto canonicamente, per oltre un trimestre — la chiesa com-

taminiata, mentre il « barba Zepp » fu sepolto niel giiardino dellla ciaisa di Cadnobio«
(11 mjomumiento funebre a Giuseppe logni, murato nella parte del giardino di
Cadrobio che guardava a mezzogiorno, fu distrutto per opera iincansulta di un
inquilino, straniero alle duie famiglie, nel 1893).

Dellla coinfessione del morente Tognetta trapelb niaturailmente solo quel tan to
ch'era legittimo aspettarisii: l'iimmancabile perdotnio genieirate. Podiche nessume pote
mettere la testa frta !e oirecchie del parroco confessore e le labbra dell'agoniz-
zente e poiicbe questi prima di spirare acoolse IIa oognlata Domenica. moglie del
ciapitano Giuseppe Togni e madre dell'uceisoire, la quale impllorö e ottenne d

peirldOtalo per tuttii i suoi famigliari, certo si pub arguire che il confessore seppe
indurre il morente a rieomoscere i propri torti e 'ad accordant il peidono a oolloro
ch'egJi aveva vilipeso foirisie in modo sistematico e atroce. II Sacramento della
confessiioxre e della penitenza non essenda un costituto criminiale, noin si pub tra-
durre in un processo verbale nel quale noi potessimo attingere .aotizie tali da
saziare la curiositä dei pwteri che ci leggono. E pod la confessiome in articulo
mortis di unoi che abbiia ricevuto solo due pugnalatie in pieno petto (si volle anzi
che j colpi mferti al Tognetta fossero quattordici ma il pugnaletto a stile — tutl'ora
conservato come un cimelio e che e rivestito dia imm patinia indicibiile — non ci
tradira mai il suo segreto) mom po'teva essere molto prolissa poiiche in quiei su-
premi moment! i ricoirdi si afftuccdano frammentari, d'iiscointinui, anfeiosi, compas-
sionevoli e in+errotti. da-ll'affanno e dalla difficolta di respiro e la paroilia sara
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stata sincopata, a simghiozzi, la mente turbata; le voci della ooiseienza, del rimorso
si sananno pure presenta.tie in quegl'i island.

Sol tan to poisisiamo dire che aill'uscita del pairoco, i parenti inginoccbiati nel-
l'andito lesser® in vol to del confessore quanto stava per proferire: «II poveru
Tognetta ha perdonato solennieimente e vuole iche votaltri peidoniate pure a iuii e
al suo feritore. Pregate per la sua salvezza, proimeiiteite, giuraite di perdoimare dia-

vani a Dio». — E tutti ripeteriono in aoiro: «Perdono».
Nella famiglia del «Tognetta« si rievoca ancora con venerazione l'edificiainte

mansuetudine dinroistrata dal morente verso i parenti di Cadroibio e versa quell!
eh'eg Ii avevia o.ffeso ie perseguitato maissime im quailitä di daziere cantoinale. Se

almeno vita material durante avesse dimostrata la decima parte di quella tardiva
miansuetudiine sul letto di miorte, forse gli avvenimenti siarebbeiro staid diversi.

Riprenden'do il filo de,gli avvanimenti, riicorderemo che ill Vescovo fece imme-
diatamente sospendere a divinis il canonico TJlderico, nel soisipettio di complicata
nella congiura, ma l'accusa risultb poj tota'lmente infondiata, eom'era naturale che
fosse, quiamtunque il canonic® poitiasse rinfacciare ail Tognetta la piü pert'inace
opposizioine alia sua elevazione all'ambita dignitä di arciprete. Semmai sarebbe
stato del minister® deil canonico di scongiurare il delitto.

Tre dei fratelli Togni preferirono emigrare in America e sembra che abbiano
parteeipato alia guierra nel Perti, Rimpatriö solo Carlo Togni che fu nominate
I.andiaimano, poi disgustat® del potere, espatriö di nuovo senza poi lasciiar traceia
di se In tal mod® sembrö che la oasa di Cadrobio sia rimasta deserta dii uom'int
adulti.

In occasione della guerra civile del Sanderbund certi Togni di San Vittiore
— fra i quali il landamano G. A. Togni — e un prete pure Togni, dopo aver so-
billato la popolazione di S. Vittore e di aviet pratioato un siervizio d'informazione
a favoire degli Urani — discesli filn quasi a Osogna — mediante segnalazioini oi-
tiche probabilmente annunciianti l'arrivo delEaiuto di Pisa del batiaglione gni-
gione — furono severamente ammoniti, anzi il landaman® G. A. Togni fu desti-
tuiito dcetro ordine del Governo di Coira. 5)

5) Si tratt'i di «Svanantoni» Togni che forse i veteran! del circolo della bassa
Mesolcina ricordano come un vecchietto arzillilo e distinto e ill cuii mento si oirnava di
unia bella barba Candida come la neve. Viveva trainquillo sulle sue terre e sapeva chiu-
dere un occhio quando i monelli d'aillora, ormai sessantennii, an-davaoo nella sua tenuta
di Gordel ad alleggerirgli Je fatiche della raocolta delta frutta di stagione e della
\ endemmia.

Quando «Svanantoni» fu destituito in seguito a'l suo atteggiamento in favore del
Sanderbund egli reagi oomtro la misura che lo colpiva: fece pubhlioare un memoriale
che fu largamente diffuso (cfr. D. Vieli — Storia della Mesolcina). Al postutto — not
che avemmo visione dei document! conservati alPArehivdo federale e concernenti l'at-
teggiamento del Governo grigione in riguardo agli obbliighi della sicurezza collettiva
federale e specialmente per l'toerzia dimostrata dal col. brig. Salts - - potremmo giu-
dieare che 1'esempio ail landamano Togni fosse venuto dall'alto. {A. F. fondo Sonderbund,
t. 1633-1648). - Piü viciwo a noi, ricordasi Rocco Togni che fu giudice istruttore, in-
sieme aM'Albrizzi di Poschiavo, nel celebre processo di Stabio. E Rocco Togni, ap-
punto abbiatico del Tonetta e figlio del landamano sonderbundista « Svanantoni ». dalle
tragedie domestiche aveva tratto la necessaria prepairaziione a capire le passion! poli-
tiche che agitarono anche i Tdcinesi.

E perche serva ai posteri a di !ä da venire, ricorderemo che i due casati Togni coi
loro collateral! furono quasi soli a difendere la solidarieta mesoilcinese csontro una fa-
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Riavv'iic nandio le oipinioni politiche prlofessate dall'esttoto Tognsita al fattc
delTemigrazone dei Togni di CiadroJbio, si puö congetturare che 1 Togni sonder-
bundisti appartenessero al casato di Renten. Nello stesso periodo era Comjssiario

ii Leventiina un Tiogni, come nella colonna elvetilca-parigina di volontaird, guidat'a
dal coll. Jacoaiud, e che irainsitö il Goittardo il 13 agosto 1848 militava un tenente
Togni, d' impredisa oirigine. «}

Conclusione

Quaicuno avrebbe potuto dire: a qual pro rievocare questi fatti
Rispondiamo in tu flat semplicitä: a prescindere dal fatto eloquente che 1c stesso

a Marea noin eslito a i iprodurre il passo del memoriale di autodifesa scrit'o da

Giuseppe Togtt> e p< i — sembra stampato a Lugano — nel quale si parla di
« ispirata tellica giustizia» quasi a raippresentar se stesso come emulo di Gugliel-
mo Tell, quasicche aiesse voluto liberare la bassa Mesolcina da un Gessler — ;1

c-he era forse eccessivo — osserviamo che il vero — quando mon lede l'onore o la
buona reputaaione p< 'sonale — non e una co-ia che si possa piglliare quando ci
torna mile e respingere quando e incomoda, specie dopo 110 anni.

A noi il fatio personale — non essendo imparentati ne avendo oonosciuto le

persone direttamente interessate al fauto e conoscendone solo fra i discendeuti
collaterali degniss me persone, la cui vita intemerata varrebbe ampiamentie a ri-
scattare il gesto di un aintenato — ai e indifferente. Nod ci doinrandiiamio so!o se

1'attentato fosse realmente d'indole politica — come lo prospettava l'informatoie
di Milano — e analogo al gesto di giiusiizia sommarila e diretta come 1'applico
i ei'oe di Bürg] en In caso affermativo perch e glorificheremmo Guglielmo Tell <*

eondanneremmo Giuseppe Togni

Ragiomiamo. Lo « Zepp » Togni poteva appostarsi come Tell in una via Cavia o

star all'agguato vicmo a Renten, la stagione era buona: poteva b'aistonare, frustare,
sfregiare, poleva .anche uccidere proditoriamente niottetempo il suo nemico acca-
nito e forise non sarebbe mai stato riconoisciuto, ne identdficatoi, ne condannato.
Aveva novanta probabilitä su cento di sfuggire alia giustizia, il confine era vicino
la via dei mari era libera. Ebbeno no egli voile far giustizia nella oasa di Dio,
m cospetto del saeerdote e di tutta la popolazionie. Sapeva di eommetter un de-

Into eppure ritenne nella sua coscienzia ailavica o in un residue del suo istinto
piü remoto che la Nemesi divuna arimav-a il suo braccio.

Come in'erpretare il fatto che nessun uomo. dei tanti che greniivano la chiesa.
nrdi muovere un dito per fermargli il gesto omicida

II feritore non pagö forse immediatamente di propria persona il debito con-
tratto verso la soeietä e verso la legge, sacrificando 1 proprio sangue II gesto
di Giuseppe Togni non ebbe forse quiallche cosa dell'eroe plu archiano che infonde
quasi I'ammirazione

zione che dal suo quartiere generale di S. Vittore combatteva accanitamente, nel 1899,
la costruzione della ferroviia mesolcinese. Erano glii ultimi guizzi delfoscurantismo
sonderbundista contro 1' ineluttabile progresso.

6) Archivio dell'Ospizio S. Gottardo, reg. forest. 13 agosto 1848. La colonnia franco-
dvetica ritornava dai campi di Lotnbardia dopo aver guerreggiato per l'indipendenza
lombarda contro 1' esercito austriaco.
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La, vittima Tonetta — devoto al governo arisföcratico di Colira e daziere oain-
tonale — accumulö fotrse mi) propr.o capo l'avversione del «club» di Grono nel
quale lioanicida militava e che forse ne armo la maino Sembra un'ipotesi ma chi
saprebbie leggere nei precordi delle passaoin'i poli'tiche,

Risultandto l'ostracismo e l'inflessibilitä del Tonetta aii danni dei Togni di Ca-
drobio, >se non puö essere giiustificaia pienamentei la violenta reazione di unio m
essi, appare tuttavia eoimprensibile che questi abbia agito occhio per occhio, dente
per dente, vittima per vittima. In tail casio non si tratta di cuor guasto, ma di mente
conturbata per cui si accordano generalmente le piü ampie circostanze attenuianti.
E oggigiorno si concederebbe persino la condizionale

1887: cinquant anni preoisi eraino trascorsi quandoi due posteri di entrambi i
casati - dianzj nemici — seguendo la legge e I' istinto dell' eterlnio, amoire, talvolta
irresistibile. tolseio e sormoanarono con dolce violen,zia — gli ostaooli inveterati e

cosi obl'iterarono ogni cagi'one dj vendetta, ognii effetto alle passatte prepotenze e

-- sttperando i rancotri seoolari, le ambizioni svanite, i pregiudizi antiquiati di
casta — si riuniromo a lieto simposdo e ai dolci amplesisi dei talauio nuziale.

Davvero se 27 anmi dopo i Gorverni e i poipoli che ci ciroondavano avessero
imitato quest'esempiio nappacificatorie del buon seinso popolare, quanti odi, ven-
detlle,, guerre, orroiri, ingiiuistizie e squilibri economici ci sarebbero stati rusparmiati.

Uin'osservazione ci sia aneora, ooncessa. Di questo fatto abbiamo recato nuovi
dati che chiameremo «storici » quantunque neüla miassima parle siano desunti
dallia tradizione orale e dal vago racconto der disicendeinti de,i duie protagoinisti
e dei collateral; superstiti. Jmpeiocche non sempre i document! legali, depoisti
negli archivi, svelano intera la veritä, anzi talvolta la oonfondono o perche man-
oainioi alcuni atti fra i piü importianti >0' perche dainno il suono di una sola campana.

L' ilnlduzioine soitantio in sliimili caisi — e senza voler competere co'l leggen-
dario Sherlock Holmes e maocandoici il documento capitale dell'autodifesa — puö
servire da documento razionale e perpeiuo che — al pari di un grimaldello — ci
aprirä la porta o almeno uno spiraglio verso la verita.
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