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LIBRI E RIVISTE

i.

MENtilllNI FELICE, I'mili co.se. - Bellinzona. 1st. Ed. lie.. 1938. Fr. •>.

Dopo aver dato qualche verso e (pialche prosa all' Almanacco dei (irigioni
il giivanissimo sacerdote Menghini si e presentato, buono scrittore ed anche poela
nel 1933 con ipiel volunietlo « Fiabe e leggende di Val Posehiavo », che ebbe Innti
e lneritalissimi conseiisi. In seguito lo si e veduto collaborare largainente oltreelle

all'Almanacco, a Quaderni » noil eorre numero die non ci porti o versi
o prose di cui ci piace ricordare anzitutlo lc Consuetudini di Val Poscliiavo.
o stndi. cosi i pregevolissimi « Haggnagli di letteratura » -- Ora ci öftre la
prima raeeolta di versi Fnhli cose a cui 1 lstituto F.ditoriale Ticine.se ha dato
la bella vestc, semplice e graziosa.

II volimietlo si seinde in due parti di eguale numero di pagine: 38 di versi
< profani » - umili cose e 38 di versi « religiosi » - « aureole ».

Non che fra i versi « profani » e i religiosi » si liianifesti differenza di ca-
lallere: la differenza e tutta nei soggetti che canta: lä i fiori. i prati. le vitelline,
le sere di marzo e di maggio al piano e in montagna. giorni sereni e giomi di
pioggia. qua le Madoime, il Crocifisso, il Santuario, la malinconia. la solilu-
dine. il mistero. Negli uni e negli allri si rintraccerä la stessa anima aperta a go-
dere quanto di hello all'uonio si off re in luce, in linee e in colori. a soffrire di
cid che si appalesa di oscuro, di brutto, di contorto. Ma anche mi anima inquieta.
inappagata » che invano fruga e truga alia ricerca d'un bene risposto. della pace
e che trovera tuttalpiii la rassegnazione col seguito di nostalgia e tristezza:

come mi lerribile mule nascosto
inestir/labile mi pesa in more
un'eterna tristezza eh'io nan so

ne come nasea e niva iMalinconial

Sovrana iuspiratrice di sentimenti delicati, la malinconia. e grande artelice di

vaghe Irame, visioni, ma anche atta a trascinare l uomo fuori d ogni realtii e a

cullarlo in un mondo di ansie. II Menghini vi resiste: ha I'occbio troppo aperlo
sul vero, un occhio di pittore che s'indugia volontieri sngli aspetti varianti di
natura:

son t/ialli i poehi prati rivelanti
quasi il primaticeio pallida sorriso
della terra aU'azzurro, aneora timido,
del fresco eiel primaoeril, ferite
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da bianclti sbrendoli di nubi. bianchi
come gli spruzzi dell ultima neve
che juggire non vnnle: palpitant i
attendono le nubi d'arroxsarsi. (Sera di marzo)

Uosi la sua poesia aequista in forza e in profile.
Una poesia che inanifesla una hella personalitsi anche se qua e lä sentirai

qualche accento <li C.hiesa o di Xovaro o di altri. e se disuguale il verso che qual-
che volta si bramerebhe pifi sostenuto e scorrevole.

Xumerose porö i componimenti che rhelano la hella maturitä. cosi II se-

greto lä dove racoon la del bei tempo quando

ana bella nomina dipanava
vicina alia finestrn che guarilava

su im verde praticella pien di sole

piena di bimbi che facean earole.

Paziente, china sapra I'arcaUtio
con la bocca inarcata a tin riso gala.

scioglieva cosi lesla il filo hionilo,
come mi fanciidlo presso mi sun giocondo

laeil trastuilo, ch'io ne stupiva,

e 1 ni \ uol pr >\ are. e chiede come si laceva. ma ella 1 ainmonisce:

fit mi tempo in eui filavan le regine.
oggi. nemmen piii le contadine.

Son sola, figlio mio. ehe so il segreto:
verrct meco nel campo santo qnieto....

cosi Finale ».

Mi perdo dietro a tin labile rimpianto
di laneiidlezza. lie so dir perclie
.4 me soltanto gran malineonia
reca il gioioso agonizzar del giorno.

Ma tu ehe nel dolore m'nccompagni.
jratello, e pur noil soffri del mio male,
dammi la mano, portami via
e parlarmi di cose serie e gravi
ch'io dimentichi questi sogni ignari,
che mi ricadan snlla slrada gli ocelli.

RAETIA - Milano. Via Rosabella 9.

Sono usciti o almeno ci sono pervenuti - - ad lino slesso tempo due
fasciculi di questa rivista trimestrale di outturn dei (irigioni ltaliani », la eui reda-
zione e ora affidala al prof. Carlo Guido Mor.

II prima fascicolo. X. 2-3 1937, e dedicato (piasi interameute al danlista hre-

Kaftliotto (i. A. SC.ARTAZZIA'I. Xe parlano. con cmnpetenza, (luido Mazzoni. se-

naloie del Regno e presidente dell Accademia delta Crusca. Vittorio Rossi, presi-
dente della R. Accademia dei l.incei e eletto storico della letteratura italiana. e il
redatlore stesso. (I. (i. Mor. il quale anche ha voluto ripuhhlicare alcnne pagine
di'lle opere Dante in Germania » e « Enciclopedia dantesca » dello Scartazzini.
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Queslo postumo tributo di ammirazione e di {*rnIiIiidim* al nostro gründe
conterraneo. ci rallegra assai. Credianio di far cosa grata ai letlori ili ripmdurre
])iii giii ({iiaiito serivono il Mazzoni e il liossi. L arlicolo del Mor offre il raggua-
glio sulla \ila dello Seartazzini. ehe i lettori Iroveranno e conoscono attraverso
la biografia di A. M. Zeiulralli. in Alinanace > dei (irigioni » 1921. di K. 1).

Vieli. in (ili scrittori del Grigione Italiano » in Scritlori della Sviz/era Ita-
liana », vol. 1 pg. .)(i.'5-79. 11 Mor osserva poi: La piii reeente biografia si liana
nella voce Scartazzini (1. 4. dell*« Enciclopedia Itaiiana », dovula a (niido Mazzoni

».

II secoinio fascicolo. X. 4 19.17. tratta anzitntto delle eose ronianeie (fra eui:
La ragione dei Honianci. 11 ladino ipiaita lingua svizzera) ma eon eriterio ehe ri-
\ela 1 errore costanle in eui eadono niolti studiosi italiani nella eonsiderazione
del roinaneio. Questo errore e di doppio online: I affermazione assoluta essere il
roinaneio mi dialetto italiano e lapplicazione di eriteri e valori regnieoli ai noslri
easi linguistiei. Per noi. gli S\i/zeri. il roinaneio e la forma ehe il latino paihdo
ha acquistato via via, nel corso dei secoli. nelle alpi orientali e parlieolarmente
nella Hezia. e ehe per virtu di vieende e rimasla I'uori dell orbila dello s\iluppo
linguistieo e letterario dell ilaliano- esso ci e pertanto una lingua roman/a
o neolatina (sorella dell'italianol. L ei e lingua gin perche il popolo ehe la parla
e se lie ser\e. la eonsidera tale e eome lingua gli hasla (labergi : cosi \ uule. fra
allro, il prineipio della convivenza elvetiea.

II faseieolo aecoglie anche Gronaelie della llezia >. e Ilihliogratia letica».
Xella piiina si jiarla della faeeenda della lerrovia Hellinzona-Mesoeeo e della strada
del San Bernardino - Teuer apertn il valieo \uol dire dare n 110 sboeeo alia fer-
io\ia ehe nei mesi imernali. lunglii e trisli, nuiore a Mesoeeo. Teuer aperto il
valid) \uol dire dare alia lerrovia possihilitfi di trasporlo. possihililii di movinienlo.
possihilitä di vita - della celehrazione degli Serillori della Svizzeia Itaiiana a

Zurigo nel gennaio 19.'57. delle Hivendieazioni grigioni ilaliane » ove si eila
le parole di Voce della liezia »: L se la Svizzera Itaiiana e ehiamata all'eserei/io
della sua eletta funzione nella trina eomiinitä elxeliea. giusto e doveroso e die
anehe il Grigioni Italiano \i eoneorra. Come e giusto e doveroso ehe clii della
Svizzera Itaiiana o parla o scrive. lo faeeia lnirando nun solo ai eontini canlonali.
ma a tulte le regioni di lingua itaiiana» —, dell'eco delle asjne discussioni av v e-

nute nei noslri periodici sulla (piestione deir«italiano o ITancese ». Xella seeonda.
Dante Severin da il buon ragguaglio sulle pubblieazioni ronianeie e grigioni
italiane useite nei mesi precedenti.

II ATI A - Goira. Spreeher. Eggerling e ('..

II terzo laseieolo di ipiesta rivista trinieslrale grigi me (Rnlin, eon fi\ aecoglie.
fra allro, mi buon raeconto di Tina I rnog-Sain:, che ei ])orta addietro nel tempo
quando nella Valtellina grigione si preparavano le lotte religiose ehe ciilminarono
nel cosidetto saero macello ». e un bellissiino studio di 1 do// liibi sti Augusto
(liaeometti » a celehrazione del (i()° di vita del gründe Bregagliollo. Korse ei sarn
possihile di darne la traduzione.

La rivista mantiene eiö che ha promesso.

ILLl'STBAZIOXE TK.IXESE - Gasa ed. S. A. BirUiiiuser e ('... Basilea. ha dedi-
ealo un suo munero — X. 8, 19 II. 19.48 —- al Grigioni Italian

Composto con bei eriterio. dal redattore Aldo Patocchi, aecoglie sulla prima
pagina 1111 magnifieo idillio alpeslre al ghiaeeiaio del Paid », due pagine di il-
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lusllazioni <li tillte e Ire K> quattroj le Yalli, due pagine per ciaseuna clelle lie
Valli e lullinio autoritratto (li Auguslo Giacometti.

Rrevi. coucisi i testi introduttivi - aspelti del Grigioni ilaliano di Z. e sloria
di I'. Menghini - e illustrativ! - di cui quelle sulla Calanea per la penna del

((iiupianto K. Tagliabue : poi due saggi di poesia: Lassuni durmi » in dialetto
di Mesocco. di A. Reer, e La casa di F. Mengliiui, uu racconto 11 cavallo
bianco di Mem » di A. Rerlossa.

LA CASA.

I'ioppi di casa mia dlli e irreipiieli
sempre (did brezza portdta dal fiume.
jilari d'opnlenti ippocastani,
a primavera tuttn ini bianco c rasen
profumo, I alia nil giallo c rosso inccndio
d'aiitunno c verde e fresco pace a estate:
frassino solitario cui ini fringueUo
ogni anno il nido e i suoi conti donava:
cterno scroscio dell'aequo che a fianco
giorno e notte ti scorre e mi cuUava
allora e mi portova jorse i sogni
mici piii belli di gloria e d'innocenza:
aiireo Sassalbo, montagna di luce,
glial superbo sovrano dei miei monti
alto nel cielo su tin trona di boschi:
ai tuoi piedi, sull'acgiia, fro le piantv
ecco la dolce casa del mio canto.

Ecco la bianco casa del fanciullo
che aveva in essa il sua piccolo regno
perduto ormai; nil luminoso volo
di candide colombe tutto il giorno
I'incoronava come fossi stata
mi caslello di fate: piena d'alti
schiamazzi e conti di bimbi, di grida.
tiiaiulc fcrvorc di vita, di bei la
giovinezza trascorsa inosservata.
primo tempo di vita tut la intern
gnduta senza rimpianti o timori
dcll'anima: sincere e vine ginie,
che I'uomo lion eonosce piit, passate
con I'acqua che Irascorre sotto il pontc
con le foglie dei gran jiioppi ingiallite
cadnte e calpestate e fatte ströme.

Era letizia la vita, la casa

tiepido nido d'uccelli nel verde,
nel sole: lunghi e incantati quei giorni.
(Ira la vita si soffre e la casa
11011 piii quella suU'acqua e tra le piante
mi racchiude e mi pesa sovra il capo
come un freddo, sigillato sepolcro.
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Osservazione: Nel liumero grigione italiano della rivista si |iarla ora «Ii II

Grigione » et! ora il < (irigioni », comprovando ancora aaa volla quanto incerla
<i arbitraria sia la tleii iminazione di questo nostra cantone. Pertanto non sarä male
si ripeta quanta a questo propositi) abbiamo dello giä altra volla e ripetuto di
recente nel Radioprograniina della Svizzera italiana - N. 4t>. 13 XI. 1(137. pe.
7 in risposta ad una doinanda della redazione di quella pubblicazione:

Ricco di denoniinazioni, il nostro Cantone. Se n ha per tutti i gusti: Cantone
del (Irigioni. Cantone del (irigioni, Cantone (irigioni. 1 Cirigioni. II Grigione. II

(Irigioni. AI tempo dello I re Leglie. o fin su al prineipio del secolo 10°. il nostro
era il Paese <> la Terra dei liritjiom » (anelie (iriggionil. o nemplieemeide I (Iri-
ijiani e i/iiesla e la ilenaminazionc hillara usata <lai viciiti reijnicoli. Dopo !a

coslituzione delle Tre Leglie in C.antone elvetieo. la denoininazione ufl'iciale e. in

consonanza col passat C.antone (e repid)hlical dei (irigioni ».

C.antone del (irigione o C.antone (irigione o II (irigione sono di lonna/ione
recente. ma pel* nulla giustificate: l'orse si spiegauo cost che. creato il nuo\o corpo
slatale unificato. s e volnto unilicare » anelie il nome.

Di recente. nel 1032 (cfr. Quaderni (irigioni llaliani I. 3l. io ho proposto che
accanto alla denoininazione officiate, si usasse anelie I altra. lidotta. II (irii/iani
la parola C.antone » e sottintesa. A prim'acchito la terminazione singolare in i

pm'i suonare strana all orecchio. ma e non si dice anelie il Friuli e.... il Rorninu.
Nolle X'.il 1 i Idrecchio s c giä fatlo a II (irigioni »

II

EliVIN l'OESC.IIEL. Die KunstdenLniiiler des Kantons (oanhiinden. ltd. I. Die
Kunst in (irauhiinden. Ein herblick, ltd. II. Bezirke Herrschaft. I'ratigau
ecc. Basilea. E. Birkhiiiiser e ('.. 1937 (Fr. 25 e 48).

A cura della Societä della storia svizzera dell arle sono usciti conteinporaneu-
meiile. nella raccolta Die Kunsldenkiiiiiler der Schweiz i due prinii Miliuni
dei nionunienli d'arte del (irigioni. I.' ipera coniprendera ciiupie vohuni e olfrirä
l in\eidario dell ai te nel (irigioni.

La puhblicazione coslituisce iiii'inipresa che. concepita giä deeenni or sono. s'e

potula realizzare solo ora. sia perclie richiedeva larglie risorse finanziarie. sia per-
clie ei voleia lo studioso che sapesse offrirla. Se poi le Ferrovie Retiche. con cri-
lerio niiovo e giusto della propaganda, no assunsero, con qiialche altro eilte, le

spese. lo studioso si trovo in Erwin Poesehel. I'autore di numerosi e rohusli libri
(Carte li ra eui anelie (piello su Augusto (iiacomettil. X'entura per il (Irigioni di
avorn im tale 1101110.

Nella magna opera, n cui le Valli liaiino una parle non insignilicante. diremo
im altra \oIta. Per intanto ci limitiamo ad osservare che essa discopre con im im-
pensato patrinionio d arte, im niiovo (irigioni.

LAINI (ilOVANNL Niccolö Tomniaseo. poeta. Lugano, Tip. La Buona Stampa -

1938.

Giovanni Laini e inio degli scrillori piü rohtisti della nuo\a generazioue lici-
nese. anelie se poi se ne parli mein di (pianto meriti. I suoi roinanzi L'arcolaio
sul baltalaia. II braccanierc del Santa e le sue uovelle Le naoelle del Ria
Nadra - meutre offrouo aspetti liuovi della vita ticinese. rivelano nelCautore una
esuberanza della fantasia e una forza dell espressione che eonquistan e tra-
scinano
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11 Laiiii. doceute (Ii lingua e letteralura a Eriborgo. i' perö anche 1111 rolnislo
crilico letlerario. 1 primi libri che ha dale alle stampe. sono operc critiche: Eu-
yctiio (.amerini. liiporti e Apporli. Ora ci presenta iiiki studio sul Tommaseo
poeta: un esame minuzioso, accuralo, animalo dell'opera poeliea dell' irsuto l)al-
liiala Ogniino conosee il Toniniaseo autore (Ii dizionari. e niagari aiiclie slorico
e crilico. ma chi sa d im Toniniaseo romanziere e |) ieta

II l.aini da molte ragioni della dimenticanza in cui s c tenuta (piesla sua opera
poeliea. e iinprende a riabilitarla. Uonipilo che assolve con passione e con successo.

I na cosa vorreninio: che egli ci offrisse la race ilta delle poesie piii signili-
cathe e piii conipiute del Toniniaseo. ciö che \arrä a coniplelare la sua fatiea.
I.o studio del Laini \a raccomandalo.

K1VLSTA STOIWGA TIGIXESE. Biniestrale. illuslralo. Anno I. X. 1. febbraio 1988.

Bellinzona. Ist. Ed. Tic.

II Ticino se arricchito (Ii una im na ri\ista che oltre alia storia propria-
nienle detta vuol curare anche 1 archeologia e le helle arti.

Quesla rivista si propone d'infondere alia materia che Irattera un senso di
inlensa \italitä. tanto da renderla familiäre al pubblico in genere. A lal line verrä
pubblicata bimestralnienle e. senza \enir meno al rigore scienlifico. ricorrera ad

una forma piana e spigliala che trarrä alleltamenlo cd effieacia da un aecurato
niateriale illustrath o ». II primo numero risponde [»ienamente alle mire e accoglie
componimenli oltremodo interessanli. scorrevoli. ben illuslrali che vannii dall ar-
gomenlo archeologico Ksiste un paleolilico ticinese'' a quello slreltamenle
storico II clima della sonunossa levenlinese del 17ä.» a quello della storia
deH'arle Artisti ticinesi nella S\izzera tedesca —.

L Istituto Editoriale ticinese vi ha dato la bella veste moderna. La direzione
e aflidala a ICligio Poinetla. la icdazione a Decio Silveslrini e al piltore Aldo
C.ri\elli. IAbbonamento: fr. 5 annualil. C.i piace ricordare C ime al jirimo fascicolo e

aggiunto un supplemenlo che offre Ylndicc de] liollcttino Storico della Sidzzera
llaliana anni 1879 e 1880 elaborato da Lallo Vicredi. 17' ipiesto un regain pre-
zioso i>er gli studiosi della Storia della Svizzera Italiana.

C.ALGAHI (iUIDO. L edueazione nazionale. Rellinzona. Isliluto bälitoiiale ticinese.
1988.

L autore. scrittore. critico, conferenziere. londatore della sezione s\ izzero
italiana della Xiima Socielä EKetica e linn dei maggiori esponenti dell'elvetismo
ticinese.

II suo opuscolo, che Miol essere una disamina riterenlesi al tenia », e diviso
in tie parti: 1. I edueazione nazionale: ieri e oggi; 2. lo spirito ehelico. centro
della imova edueazione: 8. l insegnamento commerciale e I edueazione nazionale.
Es.so tratta pertanto rargoniento che appassiona profondanienle la nostra genera-
zione assetata del credo statale che la sorregga nei torbidi tempi altuali in cui si

\anno rivedendo tutti i valori. Ed eceo in (pial modo il Galgari circoscrive lo spi-
rilo ehelico: Lo spirito elvetico e gusto di liberlä. orgoglio di indipenden/a. senso

e islinto della montagna. coscieuza di una grande missione polilica. nel ccnlro
d'Europa (e piii nel futuro che nel passatol. spirito pratico e spirito di risparmio.
)iassione per il tiro, la ginnastica. il canto, gusto di una eultura ecletlica. orgoglio
deironestä individuale c colletthn. del lavoro nazionale. di un passato storico nun
inai sterile, rispetto della dignita uniana e dei suoi valori che eonsentino anche nl-
I ultimo dei contadini di farsi ascoltare in un eonsesso pubblico. La naliua gli
uoinini e la storia hanno forinalo tale spirito chetico A ([nesti dementi costilu-
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tixi del nostr spirito, 11110 almeno andrebbe aggiunto: la tradi/ione familiäre
e la tradizione locale e regionale.

II lax uro del Calgari merita di essere largamenle diffuse. e inedilato.

ANTOGXINI ISIDOIIO. Questioni economiche e rivendicazioni ticiuesi. Bellinzona.
1st. Edit. Tic.. 1937.

E la conferenza che I'anlore. consigliere di Statu tieinese, ha tenulo nel giu-
gno 1937 a chiarimento di cid che si ehiainano le rivendicazioni » ma che egli
preferirebbe definire con termine pin energico perche il \ocabolo gli semhra

pu/zi im po di elemosina. di umiliazioni ».

L'Antognini dA in breve il ragguaglio su Ciö che erano 1'iiidiistria eil il coni-
mercio tieinese nel secolo scorso » — una di (piesle industrie la pos.sedexa anche
la Bassa Mesolcina, (piella della sela ; snlla sitnazione del 1924-25 all'epoca
delle prime « rivendicazioni », e per ultimo snlla sitnazione odierna. Accenna poi
alle ragioni protonde che giustificano le rivendicazioui. ragioni giä ammesse da
Berna nel 1924 e che si riassumono nelle auree parole dell allora consigliere fe-
derale Schenrer, vice-presidente della Conlederazione: Occorre considerare la
lun/ione del Ticino nun appena come Canlone isolalanienle preso, sihhene anche
come inemhio della Conledeiazione. 1 Eantoni di contine esercitano an compito
speciale per ciö che rappresentano. in certo modo, la C.onfederazione di contro
all estero. Questo compito e per il Ticino tanto maggiore in <|uanto e solo di lingua
italiana. e solo a rappresentare la Svizzera rimpetto all ltalia. Su questa luce esso
adempie ad una funzione tederale di cui e mestieri sia tenuto conto. Ena tale
sitnazione gras a il Ticino di pesi muggiori di quelli onde sono graxati gli altri Eantoni.

Certi fenomeni d'ordine economico ed etnico si manil'estano anche altroxe.
ma non si manifestano in nessim luogo in forma cosi acuta e pericolosa come nel
Ticino. Sono ragioni hastevoli queste. per xenirgli in aiuto... Allorche un membro
della famiglia soffre. non si erigono partite di Dare ed Ax ere. ma d precede obbe-
dendo al sentimento della solidarietä (Ira. trattando di rix endiea/ioni. conxerra
che al xocaholo Ticino si sostituisca Sxizzera Italiana

Eeggano Topuscolo. i conxalligiani. e ne trarranno ammaeslramenli e per-
suasione.

Rivelazione degli scavi.

II 14 dicenihre. il grigione xlott. ('.. Simonet. archixista in Brugg, ha parlato a
Coira in seno alia SocietA storica dei recenti scavi a Locarno e dintorni. 1 risultati
degli scax i sono sorprendenti. II Simonett li riassume cosi: Le scoperte coinprovano
come Locarno fu 1111 forte centro romano che ebbe un inqiortanza eccezionale nella
romanizzazione della Bezia. BisognerA rixedere le carte e attribuire a Locarno ciö
che I'inora si ascriveva a Gomo: la romanizzazione del Grigioni deve essere ax ve-
nuta attraxerso il San Bernardino anziehe attraverso Giulia e Settinm come si e

xoluto finora. Dalle scoperte archeologiche nella Mesolcina e nella Galanca appare
]ioi come la romanizzazione avxenisse 1A giA nei primi tempi della romanitA. e queste

due valli. come hen disse il eonferenziere. sono pure, postutto. terre grigioni.

A. M. Z


	

