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DANIELA JANACK-MEYER*

Aspetti culturali di una minoranza linguistica:
(responsabilitä degli scrittori grigionitaliani
per salvaguardare la loro indennitä culturale)

i

Premessa

Questo saggio riprende le grandi linee di
un memoire de Licence, che Daniela Janack-
Meyer, grigionese di Coira, ha sostenuto
alla Facoltä di Fettere dell'Universitä di
Losanna nella sessione di ottobre 1985,
per ottenere la licenza in lettere con l'ita-
liano quale materia principale (reiatore il
sottoscritto; correlatore il prof. Remo Fa-
sani dell'Universitä di Neuchdtel). L'appas-
sionato e documentato bilancio qui presev-
tato era stato preceduto da una ricerca
sullo stesso argomento, svolta ddl'autrice
in un seminario da me diretto sulla cultura
della Svizzera italiana, nel semestre inver-
nale 1981-82. Tale seminario fu il punto
di partenza per ricerche condotte da di-
versi giovani laureati e studenti sulla let-
teratura della Svizzera italiana, alcune del-
le quali furono pubblicate in un fascicolo
di «Etudes de Lettres» (1984/4), la rivi-
sta della nostra facoltä. Sono estremamente

* DANIELA JANACK-MEYER e per rata
mesoleinese. Sua madre e figlia del

comipianito Enrico Righini, per tanti anni
Prasidente del Circolo di Roveredo. Suo
padre, l'ing. Enrico Meyer, e decesso a

Coira alcuni anni fa. Questo studio e

Itratto dal lavoro di licenza presentato

lieto che a tdi lavori si aggiunga ora quello
della signora Janack-Meyer e che esso pos-
sa trovar posto proprio in un periodica
della regione oggetto della ricerca stessa.

L'autrice ed il sottoscritto ringraziano vi-
vamente il dott. Rinddo Boldini per l'o-
spitaliiä accordata nella sua rivista, i si-

gnori Remo Bornatico, Paolo Gir e lo stesso

Rinaldo Boldini per i preziosi consigli,
e infine la signorina Gemma Parnisari, as-

sistente presso la sezione di italiano del-
l'universitä di Losanna, per l'attenta revi-
sione stilistica e linguistica.
Mi auguro che i lettori dei «Quaderni
grigionitaliani» trovino in questo fascicolo una
testimonianza della simpatia e dell'interes-
se che l'autrice e la sezione di itdiano di
un'universitä romanda, nella «lontana» Lo
sanna, provano per le vicende culturali della

Svizzera italiana.

Prof. Antonio Stäuble
Ordtnario di letteratura italiana
nell'universitä di Losanna

dalla isignora Daniela Janack-Meyer al-
l'universitä di Losanna. A quella facoltä,
da un po' di tempo, il prof. Stäuble as-

segna ai suoi studenti qualche tema con-
eernente iii Grigioni Italiano. Indi ce lo
invia per la pubblicazione, del che gli
siatmo assai grati. Red.
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Introduzione

II Grigioni Italiano rappresenta una pic-
cola minoranza etnica e linguistica nella
realtä politica svizzera ed alio stesso tempo
una piocola provincia periferica nella realtä

eulturale italiana. Grytzko Mascioni la
defiinisce «una minoranza di una minoranza

eocentrica» ')•
La Mesolcina e la Calanca appartengono
geograficamente a'l Ticino, mewtre la Bre-
gaglia fa parte della Valchiavenna e Po-
schiavo della Valtellina. Economicamente
le quattro valli dipendono dall'Italia, ma
anche dal proprio cantone.
Separate dei masisicci delle alpi, le tre re-
gioni sono senza relazioni dirette fra di
loro. Su 164.641 abitanti grigioni, le valli
italiane ne contano 12.9912), distribuiti in
trenta comuni politici, suddivisi in frazioni.
E' chiaro che un gruippo etnico, che si si-

tua agli estremii confini deM'kabanita e ai

margini della realtä politica della eonfede-
razione e ddl proprio cantone, ha il dovere
di oocuparsi della propria identitä eulturale,

soiprattutto quando la vede minacciata.
Non si dimentkhi che i grigioni italofoni
di carattere essenzialmenite lombardo, ma
con aspetti etnici un po' diversi da una
valle all'altra, sono costretti a convivere
con due altri gruppi etnici, quello tedesco

e quello romaneio. II gruppo etnico rotnan-
cio pcpola le alte valli: Sopra-Selva, Lun-
ganezza, Sursette ed Engadina e esercita
una centa influenza sulla Val Poschiavo e

la Val Bregaglia.
Non solo la convivenza con un ambiente
linguistico diverso pub provocate l'indebo-
limento del proprio elemento eulturale, ma
il pro'blema dell'identitä eulturale del Gri-

B G. Mascioni, 11 Teatro, in «Cenobio»
(Lugano), XXVI, 1977, n. 1.

2) Ciroa un decimo della popolazione intera
del cantone (censimento 1980).

gionii Iltaliano va considerate a un livello
molto piü ampio.
L'organizzazione politica deille valli che di-
pende dall'amministrazione di Coira essen-
zialmente tedesca, mette in dubbio la propria

coscienza eulturale. La posizione geo-
grafka periferica dellle valli stesse conduce
inevitabilmente all'emigrazione. Piü della
metä della popolazione del Grigioni It.i-
liano vive per necesisitä economiche al di
fuori delle valli. Di comseguenza finisce

con 1'adattarsi ad un ambiente la cui men-
talitä non ha nessuna affinitä con la propria

origine eulturale.
Altro fenomeno che pub influire negativa-
mente e il fatto che il Grigioni Itailiano

non ha nessun centro eulturale, nessuna bi-
blioteca pubblica di qualche portata, che

aiu'terebbero a promuovere gli studi. Que-
sti motivi po&sono causare facilmente nel

Grigioni Italiano la perd.ita della propria
identitä. Si aggiungono inoltre una quanti-
tä di fatti piü generali che possono insi-
diare le peculiaritä di una minoranza
linguistica e etnica.
Si peosi al continuo processo di uniformiz-
zazione socioculturale in nome del pro-
gresso industriale, alle trasformazioni tec-
nologiche, economkhe e sociali della civil tä
moderna, che sicuramente non favoriscono
la soprawivenza delle tradizioni culturali
minoritarie.
Siccome il problema fondamentale di una
«minoranza eocentrica» sta nella definizio-
ne della propria identitä, una presa di
coscienza dell'aspetto eulturale nel Grigioni
Italiano mi pare di necessitä vitale. Qui
vedo soprattutto l'importanza del mio la-

voro che vorrabbe stimolare I'interesse per
una minoranza periferica e contribuire alia
ricerca attuale, vis to che il Grigioni
Italiano sta di continuo rivendicando il man-
tenimento delle sue autonomic e il rinvi-



28

gorimento delle proprie caratteristiche. Stn-
diare una minoranza linguistica e culturaie
svizzera potrebbe iforse sembrare superfluo,
se si consiidera che la Confederazione pre-
suppone la pacifica convivenza di piu stirpi
culturali. A mano a mano che procedevo
nelle rlcerche, ho dov-uto perö constatare
net Grigioni Italiano la presenza di innu-
merevoli problemi a livello culturaie e lin-
guiistico che, sebbene la Svizzera tenga in
considerazione le aispirazioni della pluralitä
etnico-linguistioa, sono stati rlsolti solo in
parte.
L'altro argomento principale del mio lavoro
e di vedere in che misura gli scrittori del
Grigioni Italiano sono impegnati nella sal-
vaguardia della loro identita culturaie.
Ho studiato, attraverso diverse opere di
scrittori grigionitaliani, in iche maniera eon-
tribuiscono alia conservazione dell'italiani-
tä e alia dififusione della propria cultura.
Ho liimitato il mio lavoro prevalentemente
agli scrittori di questo secolo per la sem-
plice ragione che la presa di coscienza per
la propria identita culturaie si e manife-
stata solo negli ultimi deoenni.
All'inizio ddl secolo la letteratura nelle valli
era spesso limitata a necessitä pratiche e
occasionali: per esempio la celebrazione di
una ricorrenza familiäre o locale, di una
festa valligiana, di un matrimonio o di una
nascita.
Frequenti erano le canzoni popolari, i poe-
metti o i raoconti storiei.
Gli scrittori non avendo una rivista come
gli attuali «Quademi Grigionitaliani» per
pubblicare le loro opere, si trovavano per
forza di cose oukuralimente isolati. E' chia-

ro che tale ineertezza letteraria conduceva

piü di oggi all'emarginazione rispetto alia
cultura madre: l'ltalia.
Gli scrittori di questi ultimi decenni in-

vece, grazie anche alia fondazione dela «Pro
Grigioni Italiano», sono coscienti dell'im-
portanza del loro contribute leitterario nella

lotta per la difesa culturaie del Grigioni
Italiano.
Remo Fasani per esempio esprkne l'impe-

gno per la salvaguardia della propria identita

culturaie in Svizzera plurilingue ove
scrive:
Quando dite Ticinesi, voi pensate, cari com-
patrioti, ad una specie d'appendke della
Svizzera, al paese del sole e delle vacanze.
Ma se dite Svizzera Italiana, e tutt'altra
cosa. Prima di tutto riconoscete che le sta
dietro una cultura come la tedesca o la
francese - che non si ferma alle nostre fron-
tiere, ma contribuisce con la sua parte a

formare la Confederazione elvetka, questo
stato originale fra tutti gli altri. Pot ren-
dete giustizia ai Grigioni italofoni, che non
si dovrebhero dimenticare o passare sotto
silenzio 3).

Renato Stampa scrive in Sugli avamposti
dell'Italianita nel 1955:
Vivere lontani dalla propria voile significa
vivere in un mondo incastrato in un altro
mondo, in continua e sovente estenuante
lotta per conservare il suo carattere e spesso

incompreso non solo dai suoi dissimili, ma
anche dai suoi simili4).
Prima di avviare l'argomento presentato
nell'introduzione bisogna menzionare che

l'intera biibliografia si basa essenziaimente
sulle ricerche fatte nella biblioteca can-
tonale di Coira e nel segretariaito della
«Pro Grigioni Italiano» con sede a Coira.
Comporta le opere di quasi tutti gli scrittori

grigionitaliani di questo secolo, i po-
chi saggi critici esistenti sugli scrittori e

i diversi articoli e testi che trattano del

problema culturaie e linguistico delle valli.
La maggior parte ddll'informazione e stata

tratta dalle riviste «Quaiderni Grigionitaliani»,

«Cenobio» e «Ahnanacco ddl
Grigioni Italiano».

3) R. Fasani, La Svizzera plurilingue, Lugano,
Cenobio, 1982, p. 18.

4) R. Stampa, Sugli avamposti dell'italianit-i,
in «Cenobio» (Lugano), IV, 1955, n. 1-3,
pp. 51-58.
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La «Pro Grigioni Italiano»
Sin dalla sua fondazione la «Pro Grigioni
Italiano» si impegnö a rivandioare le aspi-
razioni cullturali e linguistiche del Grigioni
Italiano. E' dunque giusto che un capitoio
di questo studio sia dedicato alia societä
fondata nel 1918 da A. M. Zendralli.
All'inizio ddlla sua esistenza la PGI do-
vötte difendersi contro i peggiori precon-
cetti. Nel 1926 l'associazione ricevette il
primo riconoscimento da parte del governo
cantonale: dodki anni piu tairdi il Gran
Consiglio di Coira prese nota delle con-
dizioni economiche e culturali precarie in
cui si trovava il Grigioni Italiano, renden-
dosi conto che bisognava migliorarne la con-
dizione. Ci vole uguaknente tutta la prima

metä del secolo per cambiare l'atteg-
giamento moderato e addirittura indifferente

della popolazione delle valii di fronte
ala PGI. Per anni la societä, con sede

a Coira, cercö di chiamare le singole vaili
ala coaperazione.
Fortunatamente nel frattemipo la PGI si
e arricchita di una quantitä di sezioni nelle
vaili e fuori. Per promuovere la vita cul-
turale nelle vaili, l'associazione favori la
orcazione .di circoli d'istruzione regional! e

looali, si occupö dell'organizzazione di con-
ferenze e si interessö per trovare gruppi
di persone pronte a Studiare la mentalitä
e i .bisogni dei valligiani.
Essa si sforzö idi clttenere sussidi dal Can tone

e dalla Confederazione per la fondazione
di biblioteche regional e locali, di archivi e
musei. Inoltre si impegnö, e si impegna
ancora oggi, ad ottenere borse per gli Staden

ti grigionitaliani. La PGI ha sempte
considerato suo comipito prlnciipale il su-
scitare la coscienza di solidarietä fra le quat-
tro vaili e soprattutto l'intesa fra gli italo-
foni e la popolazione tedesoa del Can tone.
Con l'intenzione di interessare la gente
valligiana alle vieende cultural!, politiche
ed economiche del Grigioni Italiano la PGI
pubbilicö sin dal suo primo anno d'esisten-
za, annualmente, l'«Almanacco del Grigioni

Italiano». Questo Almanacco uscl per

la prima volta nel 1918 presso la tipogra-
fia Menghini di Poschiavo ed era il risul-
tato della fusione col «Calendario del
Grigioni Italiano» che la stessa tipografia pub-
blkava giä da 65 anni. La fusione resistette
per due anni, poi la PGI fece pubblicare
un suo almanaoco proprio che fu intitolato
fino al 1967 «Almanacco dei Grigioni»
e poi «Almanaoco del Grigioni Italiano».
A partire dal 1931 la PGI pubblicö la sua
rivista trimesträle «Quaderni Grigionitaliani».

Come 1'«Almanacco del Grigioni
Italiano» detta rivista cercö non solo di ri-
svegliare nella popolazione l'interesse e la
partecipazione attiva, ma vide uno dei suoi
comipiti fondamentali nel pubblkare le o-
pere letterarie degli scrittori grigionitaliani,
favorendo cosi la loro produzione artistica.
Considerando i risultati raggiunti dalla PGI
in questi ulltimi anni, si deve notare che
la situazione e profondamente migliorata.
Nel 1946 Renato Stampa afferma in
Grigioni Italiano, un problema linguistico, che

nonostante gli sforzi disperati ddlla PGI,
l'associazione non e riuscita a formare nei
valligiani una «coscienza grigionitaliana».
Per l'autore il fatto che la popolazione
manifestasse un atteggiamento indifferente,
era un sagno allarmante che minaociava
seriamente il patrimonio culturale. Mentre
oggi, anche se la co'llaborazione culturale
a livello intervalligiano rimane piuttosto
superficiale, la popolazione e cosciente di
far parte di un'unitä grigionitaliana, e si
rende conto che i problemi culturali delle
vaili vanno risolti comunemente. Parecchi
coimuni delle vaili s'impegnano alia PGI, e
la partecipazione alia associazione si fa
attraverso i metnbri residenti nel luogo
della propria sezione e non asclusivamente
a Coira. Nella capitale, come nei principal
comuni dele quattro vaili si svolge un'in-
tensa attivitä che copre manifesfiazioni
culturali, conferenze e inoontri di me-mbri dl
ogni sezione. A Coira, cittä di Ingua pre-
valentemente tadesaa, la PGI cura l'affia-
tamento dei numerosi Grigionitaliani
residenti nella capitale tramite conferenze, un
proprio coro e delle senate ricreative.
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Gli scrittori grigionitaliani salvaguardano, con le loro
opere, l'identita culturale della loro minoranza etnica?

1. L'interesse per la storia locale:
La stria ossia il stingual da I'a-
mur di Giovanni Andrea Mau-
rizio

Le prime opere che dimostrano un cre-
scente interesse per il proprio ambiente
culturale valligiano si situano a cavallo de-
gJi ultimi due secoli.
Indubbiamente alcuni autori vollero sen-
sibilizzare la popolazione ai va'lori della propria

culltura. Si pensi innanzitutto a uno
degli scrittori grigionitaliani fra i piu co-
nosciuti del secolo sconso: Giovanni
Andrea Maurizio ') che scrisse una tragicom-
media in dialetto bregagliotto, imtitolata:
La stria ossia il stingual da I'amur2). A
questo titolo si aggiungono due sottotitoli:
Tragicommedia nationale bargaiota3) e Quader

di costüm da la Bragaia ent al secul
XVI4). Protagoniäta dell'opera e un mon-
tanaro bregagliotto che andö come merce-
nario in Francia. Provando ripugnainza per
il mestiere delle armi, tornö presto nella
sua valle. Qui s'innamoro di una bella ra-
gazza, la cui famiglia pero aveva aderito
alia riiforma. I genitori del giova'ne non
sappero abituarsi a'l pensiero che il loro
figlio sposasse un'eretica. Una giovane ra-
gazza del parentado, per evitare il matri-
monio, accusb di stregoneria la giovinetta,
la quale fu messa in prigione e condannata
a rnorte.
Mentre lo sposo tenta di liberare l'atnata,

*) Giovanni Andrea Maurizio di Vicosopra-
no (1815-1885).

2) La Strega, ossia gli scherzi dell'amore,
stampata per la prima volta a Bergamo
nel 1875.

8) Tragicommedia nazionale bregagliotta.
4) Quadro dei costumi della Bregaglia nel

secolo XVI.

l'accusa trice presa da rimorsi, confessa la

sua colpa, ma sarä assolta per aver creduto
alia follia dell'amore. Nell'ultimo atto si
assiste al doippio matrimonio degli sposi
promessi e dell'accusatrke con un fratello
dell'innocente.
L'opera si basa su fatiti storici: 1'autore fa
rivivere le grandi lotte religiose, quando
i predicatori venivano dall'Italia settantrio-
nale con lo scopo di convertire gli abitanti
della Val Bregaglia. Si tratta di un'opera
che manifesta un interesse partieolare per
un avvenimento di sitoria locale: i problemi
di una minoranza emarginata dalla grande
cultura.
Nella Stria, ossia il stingual da I'amur, G.
A. Maurizio dimostra un serio impegno
culturale. Con grande probabilita 1'autore
eontava su una realizzazione teatrale per
renidere partectpe il popolo, inifatti la so-
pravvivenza della Stria, ossia il stingual
da I'amur e dovuita alle rappresentazioni
allestite dai Bregagliotti ne!l corso del
secolo.

Ancora nel 1979 la tragicommedia e stata
•rappresentata a Staimpa e parzialmente fil-
mata dalla Televisione delila Svizzera Ita-
liana.
Bisogna pero chiedersi se 1'autore s'imma-
ginava una diffusione della sua opera al
di fuori della propria valle. E' chiaro che

tun autore che decide di scrivere un'opera
in un idioma cost estraneo al linguaggto
lecterario come il dialetto della Val
Bregaglia, sceglie giä in anticipo il pubblico
e G. A. Maurizio ha destinato volontaria-
mente la Stria a una cerchia di spettatori
limitati a una va'lle, che allora non supe-
rava i 1600 abitanti.
Anche a livello contenutistico si puo con-
statare che questa tragicommedia, seritta
in onore di una piocola valle, richiedeva
la partecipazione teatrale locale. La Stria
ie comiposta di cinque atti, ma sollo alia fine
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dell'ultimo si puö parlare di una tragkom-
media vera e propria. Se i primi quattro
atti si sviluppano secondo le regole clas-
siche della tragedia, alia fine dell'ultimo
atto dei colpi di scena rovesriaöo la
tragedia in una commedia dando all'opera un
lieto fine. Probabilmente l'autore, tramite
una fastosa cönclusione, pensava di awi-
cinare meglio il dramma teatra'le al suo
pubblko. La coiminedia di soli to ha un a-

spetto piü sociale perche termina con un
felice matrimonio o con una grande festa,
come aippunto nella Stria; memtre la
tragedia si conclude nonmalmente co-n la mor-
te eroica del protagonista. Con la trasfor-
mazione dell'ultimo atto l'autore riusci a

cancd'lare la finzione teatrale avvicinando
cost la sua opera a una festa popolare e

coinvolgenido nello stesso tempo tutto il
pubblico nella rappresentazione.
Sulla base di queste brevi riflessioni si

deve consiiderare G. A. Maurizio un autore
popolare che scriveva per la sua gente con
I'intenzione di suscitare I'interesse dei suoi
lettori per la loro identitä culturde, inte-
resse che si limitava perb ai problemi
intend della valle e non mirava all'unitä del
«Grigioni Italiano» 5).

2. Valorizzazione delle tradizioni
valligiane e conservazione della
lingua popolare: Achiile Bassi
e don Giovanni Vassella

Similmente a G. A. Maurizio altri due scrit-
tori grigionitaliani della prima metä del
nostro secolo dimostrano un forte interesse

per la realtä quotidiana rurale. Si tratta
del poschiaviini don Giovanni Vassellae)
e Achiile Bassi7). Questi autori manife-

5) II termine «Grigione Italiano» e nato
come concetto politico e geografico fra il
1914 e il 1918 per opera di A. M. Zen-
dralli.

6) Don Giovanni Domenico Vassella di Po-
schiavo (1861-1921).

7) Achiile Bassi di Poschiavo (1887-1962).

stano ne'lle loro opere un profondo attac-
camento alia loro vallle e si direbbe quasi
una certa retieenza di fronte agli influssi
estranei.
La produzione letteraria dei due scrittori
e tipkamente popolaresca: le loro prose
e poesie testimoniano quello che si potreb-
be chiamare il «buon senso paesano». Fa-
oeinldo parte dell'ambietnte popolare che de-

scrivono, esprimono faeilmente le vicende
quotidiane dei loro convaffiligiani attraver-
so protagonisti e personaggi profondamen-
te radicati nella valle. Entrambi gli autori
prasentano in maniera approfondita e det-
tagliata le tradizioini artigianali e le occu-
pazioni di una comunka allora ancora es-
senzialmente agricola. Oggi la maggior parte

dei vecchi attrezzi agricoli e delle
tradizioni artigianali e scomiparsa e la nostra
generazione non ne conosce piü l'uso e

spesse volte nemmeno il name.
Bisogna chiedersi se gli autori che viveva-
no in un'epoca in cui il prograsso tecnico
e l'industrializzazione incominciavano a di-
ventare una rninaecia avessero scritto le
loro opere con I'intenzione di tramandare
ai posteri il ricordo di un bene culturale
che essi altrimenti non avrebbero forse mai
conosciuto. Quasi tutta la produzione
letteraria di Achiile Bassi e di don Giovanni
Vas'seSlla e essenzialmente scritta in dialetto
posohiavino. Cio lascia supporre che i de-

stinatari delle loro opere fossero in primo
luogo i convalligiani. Questo e soprattutto e-

vidente nelle prose e poesie di Achiile Bassi.
L'autore fa parlare i suoi personaggi nel
dialetto locale del comune, e spesse volte,
della frazione da cui provengono. Nel frat-
temipo k maggior parte di questi dialetti
locali o addirittura frazionali sono stati
sostituiti da un dialetto regionale poschia-
vino. Di conseguenza l'autore aiuto, ma-
gari inconsapevolmente, a preservare dal-

l'oblio uno dei beni culturali piü fonda-
menitali di un gruppo etnko: quello della

sua lingua.
La produzione letteraria di Achiile Bassi

costhuisce cost un prezioso documento fi-
lologko.
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3. Raccolta di fiabe e leggende po-
polari: Felice Menghini e
Roberto Tuena

A partire da questo secolo, parecchi scrit-
tori del Grigioni Italiano si sono occupati
della conservazione di leggende e fiabe del-
la propria valle. Nel 1933 lo scrittore po-
schiavino Felice Menghini8) pubblica
Leggende e fiabe di Val Poschiavo; piü re-
cerate e la raoco'lta di leggende di un a'ltro
Poschiavino, Roberto Tuena 9) che pubblica

nel 1979 Poschiavo nette sue leggende.
Queste raecoJte non devono esisere
considerate opere letterarie nel >vero senso della
parola. I due autori non si -sono serviti
delle leggende popolari per fame un'opera
d'arte, come si isoleva fare ispesso nella let-
taratura degli ultimi due secoli.
Rieordiamo coime aserrapio caratteristico le
ballate del romanticiismo tadesco, le novelle
di Tieck, Novalis e Brentano o ancora nella

letteratura italiana scrittori come Car-
duoci e Fogazzaro, che si sono ispirati alle
leggende per le loro ballate e liriche.
Per Felice Menghini e Roberto Tuena in-
vece le leggende hanno un loro proprio
valore: testknoniano la cultura di un po-
polo nella sua fase piü antica. Coscienti di
questo fatto i due autori si sono preoc-
cuipati di raccogliere in un volume le
leggende e le fiabe della loro valle cosi come
sono state tramandate oralmente da una
generazione all'altra. L'unica aggiunta con-
siste nel completare le raccolte con note
e documenti che riportano i fatti storici
collegati ad esse. A quesito punto bisogna
chiedersi se le leggende e le fiabe di una
piccola comunitä val'ligiana riflettano il sen-
timento popolare della sua gente e rappre-
sentino cosi una parte della identitä cul-
turale. Questa domainda si itrapone consi-
derarado la sorprendente uniformitä e ripe-
tibilitä delle leggende e fiabe nei diversi
paesi del mondo.

8) Don Felice Menghini di Poschiavo (1909-
1947).

9) Roberto Tuena di Poschiavo (1942-1980).

Vladimir Propp nella sua opera intitolata
Morfologia della fiaba pubblicata a Lenin-
grado nel 1928, e in traduzione italiana
a Torino nel 1966, dimostra che le azioni
e le funzioni dei personaggi nella fiaba sono

poche e spesso identiche, definendole
«monottpiehe». I nomi dei personaggi in-
vece e particolarmente i loro attribuiti, le
caratteristiche esteriori, le loro condizioni,
il loro aspetto esteriore sono variabili da

una comunitä all'altra. Di oonseguenza se-
corado Propp un elemento caratteristico della

fiaba e la sua ambivalenza; sorprendente
uniformitä e ripetibilitä da una parte e
sorprendente varietä dall'akra. Visitatori o
anehe emigranti ritornati nella valle por-
tarono probabilmente leggende e fiabe da
altri paesi. Con la facile alterabilitä dei
racconti orali nel tempo, la fantasia popolare

ricamava attorno alle funzioni e azioni
fondamentali delle leggende importate nuo-
vi elementi in cOllegamento coi fatti, i ri-
cordi e le partieolaritä del nuovo ambiente.
Ciö conferma che le leggende e le fiabe di
una comunitä, piocola o grande che sia,
rivelano l'indole della sua gente.
Non si deve dimenticare che esiste un nu-
mero considerevoile di leggende e fiabe che
si sviluppano attorno a un avvenimento
storico o un fatto realmante aecaduto nella

Va'l Poschiavo. Si perasi per esemp;o
alle leggende imperniate sui processi di
stregoneria. Si perasi ancora alle leggende
basate sulle diverse forme di ca-tastrofi na-
turali, cost frequenti nelle regioni alpine,
come per esempio quella che rieorda la
frana che il 13 giugno 1486 sappelli inte-
ramente il villaggio di Zarera. Evidente-
mente leggende e fiabe il oui sfondo let-
terario si riferiisce ad avvenimenti accaduti
nella valle esprimono maggiormente gli a-

spetti storici e culturali del suo popolo.
Concludendo ci si pone la domanda se una
regione tipieamerate alpina favorisca la
fantasia popolare. Non si puo negare che le
Alpi custod'iscano in se una quantitä di
«segreti osouri» e di «forze ooculte» sco-
nosciu-te all'uomo. La natura alpestre, con
le sue «miisiteriose ombre», evoca un «su-
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perstizioso terrore», un profondo timore
di fronte alio spettacolo e alle forze mi-
nacciose della natura. Lo sgomento, l'an-
goscia, ma anche il fascino che provocano
'le alpi, stimolano piü facilmente che altro-
ve rimmaginazione popolare a creare nuo-
ve leggende.
Per Felice Menghini la raocolta deüle
leggende e fiabe della sua valle aveva anche
un'altra dimensione knlportante: lo sfondo
reliigioso di tutte le leggende.
Infatti in quasi ogni leggenda si incontra
ill motivo fondamentale delle due forze op-
poste del bene e del male e il sentimento
religioso popolare farä sempre trionfare il
bene. Gli atti crudeli e malvagi dei per-
sonaggi sono sempre puniti da Dio e al-
l'innocenza vien semlpre resa giustizia. Con-
siderando l'aspetto misterioso che evoca
la natura alpestre, non e sorprendente os-

servare che la vendetta divina avviene quasi

sempre attraverso le catastrofi naturali.
II villllaggio d'i Rasereida per esempio, in
cui regna il male, sarä d istrutto da uno
scoscendimetnto del terreno 10), oppure un
personaggio senza timor di Dio e incene-
rito da un fulmine o coperto da una va-
langa. E' dunque nella natura che la
fantasia popolare percepiva la potenza divina.
L'interesse per il mistero divino si pro
ugualmente incantrare nella produzione let-
teraria di diversi scrittori grigionitaliani so-

prattutto della prima metä del secolo. Cib
non sorprende quando si constata che gran
parte degli autori erano sacerdoti. Si pensi
in particolare a don Giovanni Vassella e
don Felice Menghini le cui opere sono
quasi tutte impregnate 'di mistero religioso.
Don Menghini esprime attraverso le sue

opere un'incessamte tensione verso Dio. Ri-
coinoscendo le proprie insufficienze, l'au-
tore carca di continuo la perfezione, la
santitä e aspira a perdersi in Dio:

per il tempio risuona
e svanisce lontana
I'eco: creatura umana
piü non sei, ma celeste
che in Te si perde, o Dio... u)

La sua ultima opera, che non pote condur-

.re a termine perche rimase vittima di un
tragico incidente di montagna, e intitolata
Poemetti sacri. L'autore manifesta aincota
•maggiormente che nelle opere precedenti
l'interesse per la poesia liturgica; queste
ultime poesie, che si awicinano all'inno e
alia preghiera, esiprimono una profonda me-
ditazione sulla fede.
Nella poesia intitolata «O salutaris hostia»

per esempio, l'autore non solo e in estasi
•di frointe aM'ostia, ma cerca addirittura l'im-
madesimazione di se stesso con l'oggetto
mistico della fede cattolka:

I. Cerchio di puritä
petdo di rosa bianca
il bianco di cui splendono le cose
tutto e racchiuso nella tua belta.

IX. O mondo senza peso
trasparenza di neve
ricordo di manna celeste,
sei simholo d'amore, sospeso
tra cielo e terra lieve. 12)

Ci si pub chiedere, considerando l'impor-
tanza che presenta il motivo della prote-
zione divina e del timore del popolo di
fronte a Dio nelle leggende, se una lette-
ratura di tale contenuto religioso non ri-
specchi fino a un cento punto la profonda
credenza religiosa del popolo stesso. L'autore

non ha fatto altro che esprimere in
modo originale attraverso le sue opere il
sentimento religioso della comiunita alia
quale appantiene. Ha cost contribuito a

consolidate la concezione religiosa che

rappresenta un lato non trascurabile del
bene culturale. D'altra parte non e inop-
portuno sostenere che nello stesso tempo
l'autore con le sue opere contribuisce ai-
l'educazione spirituale dei suoi lettori, in-
fiuendo cost sulla loro concezione religiosa.

10) F. Menghini, ha fanciulla innocente, in
Leggende e fiabe di Val Poschiavo, Tip.
Poschiavina, Poschiavo, 1933, pp. 137-154.

") F. Menghini, Musica sacra, in Umili cose,
Bellinzona, IET, 1938, p. 66.

12) F. Menghini, O salutaris hostia, in Poesie,
a cura di Piero Chiara, Milano, Maestri,
1977, pp. 63-67.
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4. La descrizione della natura al-
pestre

In questo capito'lo viene analizzato uno dei
motivi piü frequenti dalla letteraitura del
Grigioni Iitaliano. Le prose e soprattutto
le poesie, in cui gli autori descrivono le
bellezze naturali della loro valle, occupano
un pasto comsiderevole nella produzione
letteraria indigena. Quasi tutti esprimono
una scanfinata ammirazione per la propria
valle; nella natura del loro paese ritrovano
il silenzio e la tranquillitä che invitano alla
riflessione, che calmano il dolore e che su-
sicitano la gioia. II fascino per le bellezze
del proprio paesaggio fa perfino psrcepire
la natura come armonia musicale:

Di nevi eteme o bianca sinfonia
che trasmuti la valle in una pura
musica di colori, eterna dura
come un'eco di te quest'armoma... 13)

E' ovvio che l'aspetto sublime del paesaggio

alpestre abbia condotto quasi tutti gli
scrittori a rappresentare in maniera quasi
idillico-romantica la grandezza della natura
di fronte alia piccolezza dedl'uomo e ad

esprimere la sua aspirazione verso l'infinito:
Unica vita immobile
piü buia della notte
stanno le gigantesche montagne
e il mio piccolo cuore... 14)

Si osserva pure che quasi tutti gli scnittori
cercano di assimilarsi ed identificarsi con
la natura che e frequentemente personifi-
cata.

interminabile Sera
Ti vidi uguale a una vita eterna
di cui le rosse nuvole
mi apparvero quasi l'anima... lä)

Si e giä accennato al paesaggio alpino evo-
catore di qualcosa di misterioso nella
fantasia popolare. Si e visto che nelle leggende
la presenza delle forze naturali conduceva
l'uoimo ad avviicinarsi a Dio.
E' interessante osservare che diversi scrit-
tori esprimono questo aspetto mistico e dl-
vino nelle poesie e prose che si svolgono

attorno allla descrizione della natura. Maria
Qlgiati scrive in «II lago di Saoseo», rac-
comto che fa parte della racco'lta: Lo spec-
chio magico, storielle del mio paese:

E' nascosto in un bosco della Val Campo,
questo lago color di miosotide, in cui
si riflettono i grandi pini cembri e il
cielo azzurro: prodigio di mistica bellezza,
lago divino di Saoseo...
Nessun suono interrompe la calma diffusa
deü'aria, chiudo gli occhi e rievoco gli
antichi miti... 16)

In Feiice Menghini la descrizione della
natura raggiunge una dimensione cristiana.
L'autore crea cosi nelle sue liriche un forte
nesso fra natura e fede crüstiana. La
natura e considerata come miracolo divino.
Invece di fermarsi sulla pura descrizione
della bellezza naturale in «Prime rose» per
esampio, questi fiori creati dalla grazia di-
vina diventano per l'autore simbolo del-
l'espiazione cristiana:

Un miracolo nasce dalla terra
nera, dalle foglie verdi,
colori che trasmutano una essenza
dolcemente maturata.
Restano come stigmate
di un lunghissimo tormento
le delicate spine,
sul gambo anch'esso macchiato dirosa...")

II tema frequente del «ricordo d'infanzia»,
infine, e fortemente legato alia terra in
cui lo serittore ha trascorso la sua faneiul-
lezza. Ne somo esetnipi signifkativi diverse
liriche dell'autore mesolcinese Remo
Fasan! 18), che evoca con nostalgia la terra
della sua infanzia.

13) F. Menghini, Sonetti alla mia valle., in
Esplorazione, Bellinzona, Grassi, 1946, p
63.

14) F. Menghini, Immobilita, in cp. dt., p. 34.
16) F. Menghini, Nuvole rosse, in op. cit.,

p. 19.
16) M. Olgiati, II Lago di Saoseo, in Lo spec-

chio magico, Poschiavo, Menghini, 1946,
pp. 19-21.

17) F. Menghini, Prime rose, in op. dt., p. 15.
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Nella poesia intito'lata «Ii cannocchiale»
nella raocolta di liriche Qui e ora ricorda
come da ragazzo scopri attraverso un
cannocchiale «le pareti invalicabili defile mon-
tagne, i prati, i fiumi, i boschi che cir-
condano il villaggio di Mesocco» che crea-
no «la cerchia amica» del suo mondo del-
l'infamzia. Que'lla «cerchia amica» che gli
diede protezicne qiuando fu ragazzo e evo-
cata ripetutamente e con malinconia in pa-
reochie sue poesie. Basti come esempio ia
poesia intitolata «II paesaggio» in Qui e

ora:
In una volle aü'orlo dei Grigioni,
in Mesolcina, in jondo al Pian San

[Giacomo
c'e un luogo (oggi serbatoio idrico)
che la montagna cinge quasi tutto
dove ho passato la mia infanzia e dove
tomo a passarla in ore senza tempo.
E qui descrivo quella cerchia amica
dal fondamento all'ultimo orizzonte... 10)

II tema del rieordo deH'infanzia e trattato
anöhe da Gryitzko Mascioni20) in «II coa-
trabbandiere canguro». A questa poesia il
Mascioni antepone la nota di Pablo Picasso

«on est toujours de son pays». Egli ac-

cenna all'esperienza della guerra e agli anni
dell'immediato doipoguerra vissuti vicino 2'

confine italiano.

Non lo mattete al muro
il contrabbandiere canguro
che in Vdtellina vola oltre la rete
di ferro del confine:
ogni donna che ha i pugni nella terra
potrebbe essergli madre,
e le patate gonfiano piü dure
che le pietre, nei campi.
Erano loro, i miei compagni: in grazia
di un debole rieordo,
gli anni chiari
del vino e delle corse in bicicletta
sull'asfalto dei poveri paesi,
pochi giorni da vivere, indifesi,
non lo mettete al muro
il cantrabbandiere canguro.21)

Come Mascioni, che in questa poesia si

oppone al destino ingiusto dei contrabban-
dieri, anche Remo Fasani non si limita al-
l'esaltazione poetica dedla sua valle. Come
nessun a'ltro scrittore grigionitaliano si e

impegnato a sescitare l'attenzione dei let-
tori verso problemi attuali che concernono
la protezione della natura della loro regione.
In maniera non di rado vivacemente pole-
mica si oippone a tutto ciö che non si iscri-
ve nella natura e che contribuisce alia di-
stmzione dell'ambiente naturale. Ricordia-
mo solamente la poesia intitolata «Inqui-
namen to oßtico» in Oggi come oggi, in cui
l'autore rimpiange con animo risentito l'eli-
miinazione delle lastre di granito sui tetti
del'le case di Mesocco, sostituke dal «di-
spotico lucido eternit», che e in contrasto
col granito, prodotto naturale proveniente
dalle montagne circostanti. L'etemit, in-
vece, e un materiale artificiale, ottenuto
con procedimenti teonici, che «grida
vendetta».

Le lastre di granito erano tetto
da prineipio alle case di Mesocco

un solo grigio in mezzo a tutto il verde.

[...]
Ma non si iscrive, anzi grida vendetta,
il dispotico, lucido eternit.
[...]
Mesocco, la montagna che si leva
di fronte a te, la piü giusta del mondo
volta la faccia e non ti guarda piü...22)

E' owio che una poesia di questo genere
non si rivollge alia cerchia limitata di let-
tori della propria valle, come si e potuto
constatare nella praduzione letteraria dei
priimi decenlni di questo secolo. Anche se

18) Remo Fasani di Mesocco (nato nel 1922).
19) R. Fasani, II Paesaggio, in Qui e ora,

Lugano, Pantarei, 1971, p. 29.
20) Grytzko Mascioni di Brusio (nato nel

1936).
21) G. Mascioni, II contrabbandiere canguro,

in Poesie 1952-1982, Milano, Rusconi,
1984, p. 177.

22) R. Fasani, Inquinamento ottico, in Oggi
come oggi, Firenze, II Fauno, 1976, p. 32.
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lo sfondo contenutistfco di una tale poesia
si riferisce a un avvenimento accaduto in
una piocola valle, il itema principale, invece,
non cancerne solamente l'ambiente minori-
tario della Mesolcina. Svolgendo un argo-
mento di attualitä non solo regionale ma
nazionaie come quello della protezione del-
l'ambiente naturale, 1'autore puo comuni-
care con un pubbl ico di lattori molto piü
vasto. Questa denunoia a livello sociale pub
assicurare piü effkaeita alia lotta per risol-
vere i problemi della propria vale.

5. Temi a sfondo regionale, trat-
tati dall'autore a livello attuale
e universale: La strega Orsina
che non muore mai di Grytzko
Mascioni

Come Remo Fasani, la maggioranza deg'i
scrittori contemporanei grigionitaliaini cer-
cano la fonte per le loro opere in un pro-
blema attuale o in un avvenimento sitorico
regionale, tendendo paro a svolgere i diversi
temi a livello universale. Accanto a Remo
Fasani si pensi all'opera latteraria dello scrit-
tore Paolo Gir23) e del suo convalligiano
Gryitzko Mascioni. Tutti questi autori ve-
dono il loro compito ne'l risvegliare la co-
scienza umana di tutti ai problemi della vita

e non solo di quella di un piccolo gruppo
minoritario. Come esempio significativo sa-
rä discusso con piü precisione il radiodram-
ma intitolato La strega Orsina che non
muore mai24) di Grytzko Mascioni.
L'autore ha rintracciato le fonti per que-
st'opera in documenti d'archivio che .tratta-
no di processi autentici fatti a persone con-
dannate per stregoneria in Val Poschiavo
e in un lavo-ro di rioerca storica intitolata:
Lo sterminio delle streghe nella Valle Po-
schiavina 25) di Gaudenzio Olgiati.
Orsina, la protagonista dell'opera, e una
giovane donna vissuta nel XVII secoio a

Poschiavo e dooumentata negli archivi sot-
to il nome di Orsina de Doric.
Accusata di stregoneria fu condannata nel
1631 ad essere brueiata viva e le sue ce-
neri ad essere sepoite sotto id patibolo.
Orsina e dunque un personaggio icbllegato
a -uin triste avvenimento storico. Analiz-
zando l'opara si nota pero che l'autore
si e trat'tanuto vo'lontariamente dal presen-
tare la valle in cui il fatto sitorico e
accaduto. La strega Orsina non svola un ca-
rattere dpico della valle da cui proviene.
L'autore dkhiara semplicemente che
Orsina appartiene a! mondo agricolo e che
abita in una ragione montuosa. La sua in-
tenzione e di create un ambiente geografko
tipico non solo di un luogo determinato,
bensi di un'infinitä di luoghi sparsi in tutto
il mondo.
Diversi passi dell'opera sono direttamente
ricavati dai documenti sui processi. E'
interessante osservare come il popolo che

acc-usa Orsina, i notai e Orsina stessa, par-
lino con eerte pecu'larita linguistiche in uso
all'epooa nella Val Poschiavo. Ma siamo
di fronte ad un elemento d'interesse pu-
ramente filologico. A livello del contenuto
i processi autentici ipresi da un documento
regionale sono sicuramente identici ad una
infinita di altri doicumentati da qualsiasi
altro processo fatto alle streghe.
Se la vkenda dell'opera e sostanzia'lmente

storica, le notizie sulla vita dei personaggi
sono scarsissime.
Invece l'autore si impegna ad analizzare

a livello psicologico i suoi personaggi j
particolarmente la protagonista, studiando
i diversi modi idel loro comportamento nei
vari momenti del processo.

23) Paolo Gir di Poschiavo (nato nel 1918).
24) G. Mascioni, La strega Orsina che non

muore mai, in «Quaderni Grigionitaliani»
(Poschiavo), LI, 1982, n. 2, pp. 101-120.

25) G. Olgiati, Lo sterminio delle streghe nel'a
Valle Poschiavina, Poschiavo, Menghini,
1955.
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L'universalitä del radiodramma si manife-
sita ugualmente attraverso le grida del po-
pclo ehe istericamente provoca la condan-

na a morte di Orsina:

O per l'amor di Dio
non fatela scappare
fate presto
che deve morire.

La frequente ripetizione di questo passo
e i'l suo aspetto rituale pud far pensare a

certe rappresentaziomi drammatiche di un
awen'iimento storico universale, quello del
popalo giudeo che grida la liberazione di
Barabba e esige la morte di Criisto Bulla

craoe.
Inoltre lo serittore accusa le autoritä
pubbliche, che nel XVII secollo a Poschiavo
decidono di condannare a morte una
persona innoeente per potersi amricchire dei
suoi beni confiscati; la ripugnanza che l'au-
tore prova non &i limita perö allla crudeltä
di cente 'leggi comunali di una pfceola valle,
ma a .tutte le leggi stabilste senza giustizia
nel mondo.
L'autore non potendo rendexe colpevo'le il
popolo delle sue brutallitä, lo aocusa alllora
dal pun to di vista morale. La gente che
crede nella stregoneria non puö che
condannare a morte Orsina libarata da un male
grazie alia magia.
Durante i processi Orsina dichiara di con-
tinuo la sua iinnooenza, ma il destino l'ha
predesitiinata a morire,... perciö finisce col
credere di essere veramente segnata dal
demonio, esprimendo:

Per quello che ne so, di questi affari
puö darsi che il demonio mi ha segnata,
ma senza che sapessi, no mio Dio.

Questa breve affermazione mette in evi-
denza che il destino di Orsina e sot torn

esso al fatälismo. Per questo l'autore non
puö che rimanere rassegnato di fronte alia
violenza inuimana del destino, non solo di

Orsina, ma di totta l'umanitä di ieri, di
oggi e di domani.

Era il milleseicentotrentuno
O era il millenovecento e ottantuno?
O non sarä il duemila novantuno?
c'e una Strega che muore tutti i giorni,
tutti danno la caccia a qudehe strega.
e Orsina e strega che non muore mai:
la perseguita il tempo del dolore
la perseguita l'odio che non muore...

Questi pochi esempi sono suffieienti per
confermare ciö che l'autore ha voluto rea-
lizzare eon la sua opera: un ponte fra il
passato, il presente e il futuro. Infatti il
titolo completo del radiodramma dimostra
giä ehiaramente che un fatto regionale di-
venta programma impegnativo a livello
universale:

ha strega Orsina che non muore mai
ovvero una microstoria

della follia omicida
che devasta il passato, il presente e il futuro.

Se si paragona La strega Orsina che non
muore mai di Mascioni con la tragicom-
media La stria, ossia il stingual da I'amur
che itra'tCa oltre il tema giä presentato un
simile motivo (quello dei processi fatti alle

streghe in Val Bregaglia), si deve con&ta-

tare che il dramma di Andrea Maurizio e

ristretto al «entire regionale bregagiiotto.
Anidrea Maurizio e senz'altro uno scrittore
rieonosciuto a livello letterario e natural-
mente ogni opera letteraria, anche svol-

gendo un problema regionale, se e artisti-
camente valida, assume valore universale.
Nonostaote ciö, e evidente che un
radiodramma come quello di Mascioni per la
sua trasparenza e visiome artistica, e molto
piü portato ad essere conosciuto in tutta
la Svizzera italiana e anche all'estero.
Chiudendo questo argomento possiamo dire

che parecchi autori grigionitaliani scel-

gono temi a sfondo regionale, trattandoli
sovente isu una base piü ampia di interesse

umano.
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II problema economico nel Grigioni Italiano e il suo
influsso sulla cultura

Mi pare ora necessario consiiderare la situa-
zione economica del Grigioni Italiano. In
primo luogo perche le quattro valli italo-
fone del cantone sono confrontate con se-
veri problemi economici che hanno cam-
biato e cambiano tuttora l'aspetto sociale
della regione. Inoltre, vari scrittori grigio-
nitaliani hanno dichiarato con preoocupa-
zione, attraverso le lcvro opere, che la si'tua-
zione economica nelle valli e da conside-
rare seria.
Nella prima metä del secolo l'economia
delle valli si fondava essenzialmente sull'a-
gricoltura e l'artigianato, mentre a partite
dagli anni cinquanta, l'agricoltura sempre
meno redditizia ha dovuto cedere all'eco-
nomia industriale. E' noto che quest'ulti-
ma favorendo i grandi centri ha contri-
buito ancora maggiormente al giä esistente
spopolamento delle valli.
Confrontando la situazione economica at-
tuale con quella dell'inizio del secolo, si
deve constatare che i problemi sono rimasti
gli stessi, sebbene spostati su un altro li-
vello. Nonostante la creazione di alcune pic-
cole industrie e il leggero aumento del ta-
rismo e del commercio, la situazione
economica non si e modificata.
II fatto che su 25.000 grigionitaliani solo
13.000 abitino oggi nelle valli, testimonia
sufficientemente che i problemi sono tut-
tora irrisolti.
Tuittavia negli ultimi anni parecehie pro-
poste per favorire e migliorare l'economia
sono state fatte: per esempio, e stata pro-
posta la fusione di diversi ptccoli comuni
con l'intenzione di creare comuni piü grandi,

come e stato reailizzato ultimamente
in Val Calanca. I comuni piü grandi e
finanziariamente piü forti potrebbero fa-
ciilitare lo sviluppo economico nelle valli.
Purtroppo rendendosi conto della configu-
razione geografica ddl Grigioni Italiano,

che consiste di quattro valli attraversate
praticamente solo dal fiume e dalla strada
e dove non esiste quasi nesison terreno
pianeggiante, ci si puö chiedere cosa si po-
trebbe ancora svilluppare a livello economico

al di fuori dello sfruttamento del bo-
sco e delle forze idriche.
Siocome la situazione economica nelle valli
e sempre stata precaria, non sorprende che
sin dall'inizio del secolo praticamente tutti
gli scrittori si siano ocoupati, in una ma-
niera o in un'altra di questo problema.
Nellla prima metä del secolo lo scrittore
mesolcinese Leonardo Bertossa *) scrive un
romanzo intitollato La crisi a Lamporletto2).
Uno dei due protagonisti e un giovane val-
ligiano che ha dovuto lasciare il paese m
cui era emigrato, perche la fabbrica nella
quale era impiegato fece fallimento. Ritor-
nato nel suo villaggio, fu soprannominato
da tutti il «Crisaiuolo» perche continuava
a dare la colpa del fa'llimento della fabbrica

alia «crisi». Nel proprio paese cerco di-
speratamemte un nuovo lavoro, ma come

per tutti gli altri della valle le sue fatiche
furono inutili.
L'altra protagonista del romanzo e una
giovane ragazza chiamata Zaira che lavora in
una merceria del villaggio. Anche questo
negozio soccombe alle difficoltä finanziarie
e si trova vicino al fallimento.
II romanzo e concepito inoltre come storia
d'amore tra il giovane «Crisaiuolo» e Zaira.
Ma anche a livello puramente umano le
relazioni fra gli innamorati vengono per-
turbate dalla situazione economica nella
quale tutti e due si trovano. Infatti la ver-
gogna di dover svelare il proprio stato eco-

Leonardo Bertossa di Sta. Domenica (1892-
1962).

2) L. Bertossa, La crisi a Lamporletto, Lugano,

IET, 1943.
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nomico impedisce loro di confidarsi I'uno
con 1'altro.
In La crisi a Lamporletto, Leonardo Ber-
tossa ha voluto mettere in evidenza so-

prattutto i problemi che una precaria situa-
zione economiea puö provocare a livelio
dei rapporti umani. Ii fine del suo roman-
zo non e tanto di spiegare quali siano i
motivi della crisi, quanto di dimostrare
come ques'ta inifluisee sullo sviluppo psicolo-
gico dei suoi iprotagonisti.
Fra gli scrittori della prima metä del secolo
anche Maria Olgiati non rimase indifferente
di fronte alia situazione economiea del Gri-
gioni Italiano. Nel racconto «II contrab-
bando» in Specchio magico, storielle del
mio paese 3) la scrittrice compatisce la mi-
sera sorte dei contrabbandieri della sua val-
le che per un mioimo guadagno sono co-
stretti a vivere un'esistenza di povertä, di
stenti e soprattutto di angoscia, sfidando
i pericoli della montagna e dei confine a

rischio della loro vita. L'autriee non rim-
provera affatto i comtrabbandieri per il la-

voro illegale che svolgono, dichiara invece
colpevoli gli impresari accusandoli di ri-
masnere a'l siouro dietro le loro speculaziom,
intascando il maggior profitto dell'illecito
traffieo, mentre i contrabbandieri ne ri-
spondono setmpre in proprio.
Anche i due scrittori poschiavini don
Giovanni Vasselia e AchiJle Bassi hanno pre-
sentato l'aspetto economico della loro val-
le, ma in modo um po' diverso dai due
autori appena menzionati.
Si e giä visto che i personaggi nelle liriche
di Achille Bassi appartengono al mondo
agricolo e artigianale in cui si vive unica-
«mente dei guadagni della terra e del bosco.
II principio economico fondamentale per
1'autore e 1'autarchia; si incontra nelle sue

opare un'ammirazione e una evocazione no-
stalgica per la vita artigianale del passato.
L'autore critica tutti coloro che hanno per-
so la semplkitä deilla vita «dei padri», se-

guendo le comoditä del progresso economico

che conduce l'uomo all'orgoglio e al-

l'egoismo. Sebbene l'autore si renda conto
che il mondo e in continua evoluzione che

non puö essere frenata, si oppone al

progresso economico convinto che questo peg-
giori l'umanitä intera.
L'autore sorive in «Temp passai e temp
present»:

in cinquant'an l'e cambiii i sistemi
da vita al mond. Al nass altri problemi.
L'umanitä la ven sempre pegiura
e l'esistenza in tera sempri plii düra.
Malgradu la tecnica con tüti si invention,
al cress Ii dificultä e la confüsion...
f. ..1
O cara semplkitä da temp passu,
«imptdso e direttiva» par tüti Ii virtü.
La ma insinava a sa cuntentä da poch
col sensu dal risparmi in vita da pitoch.
La gent la ven sempri plü ambiziosa
e in falsa nubiltä, vana e grandiosa...4)

Il problema del progresso economico vien
trattato in maniera ben piü umotfistica da

don Giovanni Vassella. E' significativa la

sua poesia «A Pietro Vasselia ed al suo
velocipede». Il tema si svolge attorno alia
sensazione e alia grande paiura che provoeö
fra la gente la prima bicicletta portata a

Poschiavo nel 1887 da Pietro Vasselia, fra-
te!llo dell'autore:

O messer Pietro, che vi viene in mente
di sgambettar su e giü con tal arnese
a spaventar le dame del paese
[. J
Maledetto percio fia lo strumento
villano chi lo fece e chi lo usa,
'Ve-lucifero' giä chiamarvi sento... 5)

Come in altre linlche l'autore ha espresso
la paura di fronte al progresso tecnico, sot-
toilineando perö, con umorismo popolare ed

ironia, che lo sviluppo poteva anche por-

3) M. Olgiati, 11 contrabbando, in Lo specchio

magico, Poschiavo, Menghini, 1946,

p. 47.
«) A. Bassi, Poesie dialettali poschiavine: I

Pusc'ciavin in Bulgia, Poschiavo, Menghini,
1969, p. 120.

s) G. Vassella, Poesie e prose, Poschiavo,
Menghini, 1942, p. 99.
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tare profitto. I lettori, conoscendo il loro
convalligiano Pietro Vassella, sapevano bene

che la bicioletta glli portö for tuna, quan-
do all'inizio del secolo apri a Poschiavo
un commercio di biciclette che si rivelö
prosperoso.
Fra gli scrittori contemporanei dell Grigioni
Italiano, Remo Fasani tratta frequentemen-
te nelle sue opere i diversi aspetti econo-
mici della valle. In diverse sue liriche ha

preso posiziione su problami in cui la tra-
sformazione economica ha condotto il
Grigioni Italiano a un cambiamento a livedo
culturale e spesse volte a una profonda
crisi d'identitä della sua popolazione. Si

pensi per esempio alia poesia «La ferrovia»
in Qui e ora dove l'autore polemizza con-
tro le autoritä che hanno soppresso nel 1972
la ferrovia Bellinzona-Mesoaco.
Questa ferrovia, costruita sessantacinque an-
ni prima, era diventata un edemento vitale
per gli abitanti della valle, ma la Confe-
derazione, per ragioni di «saldo passivo»,
e il Cantone, non osando compromettersi,
decisero di cessarne l'attivitä. All'autore
non rimane che manifestare il suo vivo
sdegno contro un'autoritä che secondo le
leggi avrebbe il dovere di interessarsi ai

bisogni vitali di una minoranza all'interno
del suo stato, ma che una volta di piü non
ha fatto fronte a questo suo obbligo.

C'era la ferrovia qui in Mesoicina
ed era stata I'opera dei padri.
La ferrovia aveva funzionato
dacremente lungo giorni e anni...
f. .1

Ma venne il giorno (viene sempre) in cui
la ferrovia fu messa in discussione.
Pareva aver cessato di fruttare,
«Saldo passivo» dissero a Berna.
(A Coira, intanto si restava muti,
poi si patio ma quando era ben tardi). 6)

In altre poesiie l'autore si ribella contro il
progresso economico quando distrugge l'e-
stetica del paesaggio e la vita culturale dei
villaggi. In «Via Raetica» riflette sull'uti-
litä e la necessitä della galleria del San
Bernardino e la «Nazionale 13» per la Val

Mesoicina. Tan'ti abitanti della valle desi-
deravano questa strada per non esser piü
tagliati fuori dalle grandi linee internazio-
nali. La «Nazionale 13» si rivelö poi trop-
po larga per una valle stretta come la
Mesoicina: una via di transito, su cui si ro-
vesciö il traffieo di «mezza Europa», che
attraversö la valle senza che essa ne potesse
trarre il minimo profitto, distruggendo in-
vece, in maniera considerevole, l'amhiente
naturale e culturale. «Via Raetica» (il titolo
latino della poesia non puö che esser m-

terpretato ironicamante), designa k vecchia
strada romana che serpentaggia attraversö
il passo del San Bernardino e si contrap-
pane alla galleria, simbolo del progresso e-

conamico del tempo modemo:

«L'autostrada», «il tunnel» si diceva,
ma come un sogno ancora,
come i poveri se parlano
arguti e amari di ricchezza...
Non era sogno: era il principio
di una nuova, sistematica e dinamica,

[aggressiva
non usa a dire per dire,
ma per fare, se anche a mezzo. E venne
I'autostrada, venne
il tunnel... anzi questo prima
che quetta fosse ahime, terminata. E si

[rovesciö
nella vdle, lungo i poveri, straniti villaggi,

[il fiume
serpente di macchine, d'autocarri e

[d'autotreni:
e il diporto e il traffico affamato
di mezza Europa...7)

(continua)

9) R. Fasani, La ferrovia, in Oggi come oggi,
Firenze, Fauno, 1976, pp. 35-36.

t) R. Fasani, Via Raetica, in Qui e ora,
Lugano, Pantarei, 1971, pp. 18-20.
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