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Hans Rudolf Schneider, Giovanni Antonio Marcacci (Locarno 1769

- Milano 18S4). Un politico ticinese rappresentante diplomatico sviz-
zero nella Milano napoleonica e austriaca, Milano, Hoepli, 2010.

11 libro di Eians Rudolf Schneider e la traduzione di una tesi di dottorato pubblicata
in tedesco nel 1975. Ci si potrebbe chiedere se una traduzione sia giustificata: le tesi

universitarie sono perlopiü lavori di ricerca destinati a specialisti che sono in grado
di leggerli nella lingua originale; inoltre, a distanza di 35 anni, il contenuto potrebbe
non piü essere attuale dal punto di vista storiografico. Entrambe le obiezioni sono
in principio legittime ma non sembrano giustificate in questo caso. In primo luogo,
il lavoro di Schneider e accessibile a lettori provvisti di buone conoscenze di storia
generale e interessati alia materia trattata. In secondo luogo, la figura storica del ba-

rone Marcacci era quasi del tutto ignorata prima del lavoro di Schneider e tale e ri-
masta anche dopo. La traduzione italiana mette quindi l'opera alia portata dei frui-
tori piü immediatamente interessati a conoscere le vicende, soprattutto pubbliche,
di Giovanni Antonio Marcacci: i Ticinesi, ma anche i Grigionesi di lingua italiana.

Strutturato in modo classico e lineare, il libro affronta cronologicamente l'argo-
mento, tracciando dapprima il ritratto della famiglia Marcacci di Locarno, poi la

formazione e gli studi del protagonista; i tre capitoli piü corposi studiano invece

l'attivitä politica e diplomatica di Giovanni Antonio, mentre il quinto riguarda gli
ultimi anni di vita, il lascito alia cittä natale e l'impronta memoriale del personag-
gio. Lettori e lettrici troveranno nel libro di Schneider una serie di apparati che

agevolano la fruizione dell'opera: in particolare una dettagliata cronologia, l'indice
dei nomi e, per coloro che hanno meno dimestichezza con le istituzioni svizzere, un
glossarietto di termini storici.

Giovanni Antonio Marcacci fu l'ultimo rampollo di una famiglia di notabili locar-

nesi, nobilitata nel XVII secolo, e che si era costituita un ragguardevole patrimonio
anche con ben studiate Strategie matrimoniali. L'ultimo rappresentante maschio del

casato non sembra essere stato particolarmente attratto dalle donne (questa almeno

l'impressione che si ricava dalle scarne informazioni disponibili): mori celibe e la

famiglia si estinse con lui.
Nato lo stesso giorno di Napoleone Bonaparte (il 15 agosto 1769), compi studi

letterari e giuridici, indispensabili a chi era destinato ad occupare cariche pubbliche.

Lrequentö dapprima il collegio Papio ad Ascona. Verso i 18 anni, dopo aver

superato una grave malattia, si recö a Milano, dove frequentö dapprima il ginnasio
Sant'Alessandro, tenuto dai Barnabiti, e poi il Regio ginnasio a Brera, istituto laico.
Dal 1789 al 1791 frequentö l'universita di Lulda, studiando giurisprudenza e im-
parando il tedesco, la cui conoscenza era indispensabile per occupare con successo
cariche pubbliche nei baliaggi «ticinesi». Continuö gli studi giuridici trascorrendo

un anno presso l'ateneo di Lriburgo in Brisgovia, per poi iscriversi all'universita di

Pavia, dove consegui il dottorato «in Utroque Jure» il 26 marzo 1793.
Giovanni Antonio Marcacci esercitö dal settembre 1793 la carica di fiscale del ba-

liaggio di Locarno, tradizionalmente riservata alia sua famiglia. Cinque anni dopo,
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la bufera rivoluzionaria invest! anche la Svizzera italiana e ll Marcacci per quasi 40
anni fu attivo in ambito politico e diplomatico nazionale e internazionale, mostran-
do una notevole capacitä di adattamento alle diverse congiunture e ai van regimi
che si sono succeduti in Svizzera, dalla Rivoluzione elvetica del 1798 alia Rigenera-

zione liberale dopo ll 1830.
Dal 1798 al 1802 assunse diverse canche lmportanti in seno alia Repubblica

elvetica, ll regime unitario che nella sua breve e travaghatissima esistenza conobbe
diversi nvolgimenti e colpi di Stato. Egli fu dapprima deputato al Gran Consiglio
elvetico, diventandone un membro influente; fece parte di commissioni importanti
del legislativo e si guadagnö stima e appoggi significative Nel 1800 fu eletto nel
consiglio legislativo, succeduto al Gran Consiglio; l'anno successivo prese parte attiva
a un colpo di Stato e conquistö un seggio nel Senato della Repubblica. Nel 1802 fu
chiamato a far parte del Tribunale supremo elvetico.

Sostituita la Repubblica elvetica con ll regime della Mediazione voluto da Bonaparte,

nel 1803 Marcacci entrö nel pnmo Gran Consiglio del Canton Ticino (con un

pizzico di fortuna poiche fu uno dei 72 deputati tirati a sorte su una lista allestita
secondo modahtä complesse). La sua buona conoscenza delle lingue e la dimesti-
chezza con l'universo politico confederato gli valse subito la nomina quale delegato
del Ticino alia Dieta federale.

Nel dicembre del 1804 ll Landamano della Svizzera lo chiamö all'importante fun-

zione d'incaricato d'affan (o ambasciatore) presso la Repubblica Italiana a Mila-
no. Nel capoluogo lombardo Giovanni Antonio Marcacci rimase al servizio della
Confederazione fino al 1835, dapprima come rappresentante diplomatico, poi, dal

1816, con rango e funzione di console, poiche l'impero austnaco, che governava
ll Regno Lombardo-Veneto, riconosceva incaricati diplomatici soltanto presso la

corte imperiale. Nel 1835 la Dieta federale, che negli ultimi anni aveva manifestato
qualche malcontento verso l'agire di Marcacci, ndefini la funzione del consolato a

Milano e lo esonerö dall'incanco con modahtä poco signorih. Egli ha quindi ope-
rato come politico o come rappresentante diplomatico sotto cinque regimi diversi

(Ancien regime, Elvetica, Mediazione, Restaurazione, Rigenerazione).
Prima di tornare sulla longevitä pohtica del personaggio, vediamo di menzionare

rapidamente alcuni dei suoi menti, opportunamente messi in rilievo nel libro di
Schneider. Nel pnmo legislativo elvetico si distinse facendo accettare alcuni suoi po-
stulati per ll nconoscimento della lingua italiana. 111° agosto 1798, un giorno dopo
l'entrata in funzione, Marcacci intervenne per auspicare che in virtu del pnncipio
di uguaghanza ll parlamento elvetico tenesse anche un protocollo in lingua italiana;
ma soprattutto chiese che tutti gli atti fossero emanati nelle tre lingue nazionah.
Grazie a questa sua proposta - un'iniziativa che corrispondeva ai desiderata for-
mulati dalle comunitä locali «ticinesi» in cambio della loro lealtä confederata - egli

ottenne ll primo nconoscimento ufficiale della lingua italiana in ambito nazionale:
ll «Bollettino ufficiale» elvetico fu pubbhcato nelle tre lingue, e fu pure istituito un

interprete incaricato di tradurre in itahano determinati atti e rapporti parlamentari,
nonche di volgere in francese e tedesco le proposte presentate in itahano.

Non fu la sola attivitä di Marcacci che interessö direttamente anche ll Grigioni ita-
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liano. La sua nomina nel 1804 a incaricato d'affan a Milano fu possibile - vincendo
le reticenze di alcuni Cantoni - anche perche Gngioni e Ticino, consci dell'impor-
tanza che rivestivano per loro le relazioni con la Lombardia, accettarono di assu-

mersi parte dell'onorano cornsposto a Marcacci. Durante ll suo lungo mandato

diplomatico e consolare a Milano, egli ebbe modo di rendere numerosi servigi ai due

Cantoni: non vi erano soltanto le quotidiane relazioni di frontiera, che nchiedevano

spesso interventi consolari o diplomatic^ tanto ll Ticino quanto ll Gngioni dipende-
vano dalla Lombardia per approvvigionamenti essenziah, come 1 cereali e ll sale; per
ll Gngioni si trattö anche di hquidare la questione valtelhnese. Autoritä cantonah e

privati cittadini trovarono apparentemente in lui un interlocutore e un intercessore
di provata esperienza e affidabihta, benche a volte sembrasse magan troppo lmpe-
gnato a recuperare ll titolo di barone, al quale aveva democraticamente rinunciato
nel 1798, o ad ottenere aumenti d'onorano per spese di rappresentanza. Dopo ll
1815, per via del mutamento del suo statuto, dovette occuparsi soprattutto di que-
stioni economiche, che erano perö di vitale importanza per ll Ticino e per 1 Gngioni.

Da quanto emerge dalle ncerche di Schneider, Marcacci si nvelo diplomatico ze-
lante e avveduto: forniva paren chian e ponderati, nei negoziati sapeva farsi rapi-
damente un quadro esaunente della situazione e nusciva a farsi apprezzare dagli
interlocutori con 1 quali doveva trattare. Ne sono una testimonianza 1 numerosi

rapporti inviati alle autoritä svizzere, alcuni dei quali sono integralmente nprodotti
nel volume in versione originale, ossia in francese. Come sostiene Schneider, leg-

gendo questi resoconti, sempre logici, completi, scevn di digressioni e commenti,
si possono quasi ncostruire inten capitoh della stona d'ltaha e della stona delle

relazioni italo-svizzere.
Allontanatosi sempre piu dalla sua terra d'ongine, Marcacci nmase in Lombardia

anche dopo ll 1835, occupandosi soprattutto degli ingenti beni ereditati in Bnanza
dalla sorella. Alia morte, avvenuta ll 10 apnle 1854, lasciö per testamento alia cittä
natale gran parte dei beni di cui disponeva a Locarno, che lo onorö con funerah
solenni e con una statua a figura intera, eretta in piazza Sant'Antonio.

La vita pubbhca di Giovanni Antonio Marcacci, presentata da Schneider con ll
dovuto rigore storiografico, puö anche essere letta come la biografia collettiva di

quella schiera di notabih che a cavallo tra Sette o Ottocento hanno traghettato la

Svizzera verso le sue moderne istituzioni: votati per tradizione familiäre alle pub-
bliche canche, 1 componenti di questa elite - di cui abbiamo un esponente di spicco
anche nel mesolcinese Clemente Maria a Marca - mostrarono grande capacitä di
adattarsi e di sopravvivere pohticamente agli sconvolgimenti istituzionah e sociali
del loro tempo.

Perche questi personaggi hanno potuto destreggiarsi e nciclarsi pohticamente in
circostanze molto diverse, su un arco di tempo segnato da mutamenti ed eventi
anche drammatici? Si possono fare diverse lpotesi: opportunismo o gattopardismo,
voglia di pnmeggiare, senso del servizio alia comunitä, nepotismo e reti relazionah.
C'e sicuramente un po' di tutto questo. Ma c'era soprattutto la difficoltä di repenre
personale politico di ncambio, specialmente nel Ticino, dove mancava un ceto pre-
parato a queste mansioni. I mutamenti di regime, sia in senso nvoluzionano (1798),
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sia in senso restauratore (1803 e soprattutto 1815) non furono accompagnati da

cambiamenti significativi nelle procedure di selezione e designazione dei dirigenti
politici: ll censo elettorale o di eleggibihta, le elezioni indirette, ll sistema rappre-
sentativo, restnngevano notevolmente le possibihta di scelta. Per queste ragioni, gli
esponenti della ristretta cerchia delle famiglie notabili e 1 pochi mdividui che per 1

loro studi si sapevano destreggiare in ambito pubblico, poterono - e a volte, forse,
dovettero - riciclarsi nei diversi consessi e nelle varie congiunture politiche.

Marco Marcacci

Luigi Giacometti, Dizionario del dialetto bregagliotto, Variante So-

praporta. Traduzioni in italiano, romancio, tedesco, Coira, Pro Grigi-
oni Italiano, 2012 («Collana ricerche della Pro Grigioni Italiano»)

11 20 ottobre 2012 la Pgi presenterä brevemente, in occasione dell'Assemblea dei

delegati che si terra a St. Montz, ll dizionario del dialetto bregagliotto, vanante
Sopraporta, di Luigi Giacometti pubbhcato nella Collana Ricerche della Pgi. 11 gior-
no dopo, domenica 21 ottobre di pomeriggio, ll Diziunari sarä presentato in una
cornice piu famihare alia popolazione della Val Bregagha.

Luigi Giacometti e nato a Coltura in Val Bregagha nel 1925. Da ragazzo e da

giovane ha partecipato con 1 nonni alia vita e al lavoro dei piccoli contadini e ha

avuto l'occasione di imparare a conoscere 1 segreti e le bellezze della vita semphce

a contatto con la natura. Tramite l'attivita del padre ha vissuto da vicino la crisi
alberghiera degli anni trenta in Alta Engadina.

Dopo aver conseguito la patente di maestro di scuola elementare, ha insegnato in
valle e fuon. In seguito ha studiato teologia e e stato pastore della Chiesa Evangehca
a Brusio, a Bergun/Bravuogn e sulla Montagna dello Heinzenberg.

Dopo ll pensionamento si e deidcato, e ancor si dedica, assiduamente al dialetto
bregagliotto. A metä degli anni 90 1 giovani della valle miziarono a pubbhcare la

nvista «Ueila». Fu in quel giornaletto che Luigi ha pubbhcato le sue prime poesie e

stonelle e in questo modo si fece conoscere alia sua gente.
Nel 2003 sono usciti Elementi per una grammatica del dialetto bregagliotto di

Sopraporta, nel 2006 Ragord, tun e mazza, rama e rise che contiene ncordi e modi
di dire bregaghotti e nel 2009 una raccolta di poesie e prose in dialetto bregagliotto
intitolata La cldv d'argent.

L'anno scorso ll Governo del Cantone dei Grigioni ha insignito ll nostro autore
del premio di nconoscimento della cultura per "ll lungo e tenace impegno a favore
della salvaguardia e della promozione del dialetto bregagliotto". Commosso per ll
grande nconoscimento, egli non si e riposato sugli allori, ma ha proseguito ll lavoro
miziato.

Gia nel 1994 aveva incominciato ad annotare su fogli sparsi voci bregaghotte piu
rare. In seguito consultö alcuni studi e libri sul dialetto della Val Bregagha. Sorpreso
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per quanto era napparso alia sua memoria, si accinse a ordinäre ll matenale alfabe-

ticamente, munendo le singole voci di commenti, aneddoti e di traduzioni italiane,
romance e tedesche.

Cosi nacque ll dizionario che propone una vista d'insieme del patrimonio lessicale

bregagliotto. Ii penodo contemplato nell'opera va dal 1925 al 1950/55 circa e vuole

essere uno specchio del parlare, del vivere e pensare di quel tempo in cui la maggior
parte della popolazione si dedicava all'agncoltura.

L'aspetto trilingue rispecchia un po' la situazione in cui si trova ll dialetto
bregagliotto, giä da sempre vicino al romancio e, come gli altn dialetti del Ticino e del

nostro Cantone, esposto all'influsso dell'italiano e all'avanzare del tedesco.

Luigi Giacometti crede che le diversitä fra 1 dialetti e le lingue non siano elementi

di divisione, bensi ponti che promuovono reciproci e fertili rapporti.
Ci augunamo che ll dizionario possa diventare un ponte forte e resistente!

Renata Giovanoh-Semadeni

Alessandro Scilironi, Bibliografia di Piuro. 1950-2011, Piuro, Associa-
zione italo-svizzera per gli scavi di Piuro, 2011.

11 4 settembre 1618 - come ncorda in questo stesso numero (pp. 123-37) G.P. Fa-

lappi nel suo articolo su La frana di Fiuro in Bregagha del 1618: fantasie e realtä

- un enorme shttamento di terreno distrusse e ricopri ll fiorente paese di Piuro nella

Bregagha itahana a pochi chilometri dall'attuale frontiera svizzera, provocando la

morte di un mighaio di abitanti. L'evento, per la sua ampiezza, provocö molto scal-

pore ben oltre le strette frontiere della valle e dette adito a numerose spiegazioni
ed interpretazioni fantastiche, nonche a racconti e leggende, che si protrassero per
decenni e secoli. Alia fine dell'Ottocento, per esempio, Ernest Pasque scnsse un ro-
manzo intitolato Die Glocken von Flurs (1887), da cui nacque nel 1911 un'opera
lirica dallo stesso titolo composta da Ernst H. Seyffardt. Ma solo nel Novecento le

indagini sul paese scomparso si concretarono in scavi organizzati scientificamente e

in ricerche documentane dettaghate. Promotnce pnncipale di queste investigazioni
e stata l'«Associazione italo-svizzera per gli scavi di Piuro», fondata a Berna nel

1961, la cui nvista «Plunum» rende conto delle attivitä e pubbhca anno dopo anno

saggi cntici relativi al paese scomparso. In occasione del mezzo secolo della sua esi-

stenza, Alessandro Scilironi ha curato un volume bibhografico di quasi 150 pp., in
cui vengono elencate le pubbhcazioni su Piuro dal 1950 al 2011. Le oltre 800 voci
sono state suddivise in due sezioni: 1 saggi che nguardano prevalentemente (590) e

quelli che nguardano marginalmente (232) ll paese di Piuro. Scorrendo le voci di

questa bibliografia vediamo quanto estese sono state le ricerche che hanno nguar-
dato ll paese distrutto: dalla sua storia anteriore alia frana, la cui documentazione
nsale almeno al sec. XII: le cave, 1 monumenti, le case patnzie (in particolare ll pa-
lazzo Vertemate Franchi) e le altre abitazioni, le attivitä commercial! degli abitanti
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del paese in Europa; le narrazioni della frana, le analisi delle cause e degli effetti,
l confronti con eventi simili, come la frana di Salisburgo; le narrazioni e le opere
musicali denvate dall'evento, gli scavi e 1 ntrovamenti. La vastitä degli argomenti
affrontati da questi saggi permette una «ricostruzione» ideale di un paese fiorente
che scomparve in una notte del 1618 e costituisce una preziosa fonte per chi volesse

proseguire le ncerche nei van ambiti delle indagini su Piuro.
Jean-Jacques Marcband
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