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Editoriale

Narrativa. Architettura. Poesia

Questo numero da ampio spazio alia scrittura creativa e ai contributi critici. Massimo
Lardi, noto narratore valposchiavino, ci offre l'occasione di proseguire la tradizione
dell'inedito di autore grazie ad una sua lunga favola, mtitolata Celestina e l'Uccellino
della Verita. II racconto, che umsce personaggi umam (per lo piü bambini) ed ammali
parlanti, s'inserisce in una lunga tradizione, che l'autore associa al filone della lettera-

tura per l'infanzia, con l'immedesimazione dei fruitori grazie al lessico, all'ambiente
ludico e al particolare punto di vista. Ma lungi dall'essere riduttivo e banahzzante, ll
racconto si trasforma spesso m metanarrazione, poiche descnve la messa in scena da

parte di un gruppo di bambini di una piccola opera teatrale, o meglio di due successivi

intrecci che prendono forme diverse nel corso delle rappresentaziom, in seguito sia ad

eventi esterni, sia ad una volontä di variazione. II metaracconto mira a chiedersi quali
siano le funzioni di una rappresentazione: prima di una fiaba (ll principe, la princi-
pessa, l'incantesimo), poi di una favola (in cui gli ammali assumono comportamenti
e hnguaggi umani, mvertendo ll rapporto tra cacciatore e cacciato). L'autore lllustra
in questo modo ll potere di trasformazione e di adattabihtä dell'mtreccio in funzione
della finahtä che gli si vuol dare, del piacere che se ne vuole ricavare e dell'esigenza
di superamento della npetitivitä. Importante e anche la riflessione sullo scopo della

rappresentazione teatrale: ora espressione e catahzzatore delle aspiraziom e dei timo-
ri dei creaton-attori, ora presa m considerazione dell'impatto sugli spettaton e dalla

risposta alle loro aspettative (ll cambiamento del soggetto della rappresentazione, per

esempio. ne e la diretta conseguenza). Come si addice al genere, la favola - che oltre
ad ammali mette in scena anche umam - sfocia su una morale: la quale anziehe essere

breve, succinta ed univoca secondo 1 canom del genere, e ampia, diffusa e vanegata,
dato che viene espressa in versi da un uccello che prende sembianze diverse. L'Uccello
della Verita ha per missione di risolvere 1 conflitti e la sua morale si espnme ogm volta

in versi, con una progressiva amphficazione del messaggio. Di particolare modermtä

e di mtenso valore etico e la parte di protagomsta assunta da Celestina, rappresentata
come bimba fisicamente handicappata, che si fa mterprete della superiore saggezza.
Si noterä pure che nelle tecmche della narrazione reiterata dello stesso spettacolo,
l'autore fa mtervemre un divertente e sapiente gioco di ripetizione-condensazione-

vanazione, che ricorda esperimenti formali, come quello del celebre «Se d'mverno

un viaggiatore...» di Italo Calvmo. E la prova di quanto questa favola, dietro gli

apparenti tratti dell'mgenuitä infantile, sia in realtä un'ulteriore mamfestazione della

capacitä narrativa dell'autore grigionese. Le lllustraziom di Bernardo Lardi dei punti
sahenti del testo danno inoltre una dimensione superiore al potere di evocazione della

fiaba, aprendola alia fantasia dell'arte visiva.
Del percorso narrativo di Massimo Lardi, nella sua vanetä e ricchezza, rende conto

Fernando Iseppi: ll quale, dopo avere ricordato alcum punti sahenti dell'iter profes-



4 Jean-Jacques Marchand

sionale e culturale, lllustra le caratteristiche delle cinque prmcipali opere narrative
dell'autore, pubblicate fra ll 2002 e ll 20x2: Dal Bernina al Navtgho, Racconti del

prestino, Quellt gtü al lago, Ii barone de Bassus, Acque albule.
Fra 1 magistri mesolcmesi che esercitarono in Germania nel Seicento spicca ll nome

di Jacomo Angelim, che fu ll primo architetto di corte presso il pnncipe-vescovo
di Eichstatt. Emanuel Braun ricorda che la cittadma di Eichstatt, nella Germania

meridionale, alleata alia Lega cattohca durante la Guerra dei Trent'anm, venne sac-

cheggiata e quasi interamente incendiata dai Riformati fra il 1633 e il 1634. Grazie
al notevole impegno, anche finanziario, dei Principi-vescovi, la cittä venne ricostruita
nei decenm seguenti: prima le fortificazioni e gli edihci pubbhci, poi quelli pnvati.
Jacomo Angelim, nato nel 1632 a Monticello, frazione di San Vittore, in Mesolci-

na, compare fin dal 1661 fra 1 magistri della cittä di Eichstatt, dove nsiedeva pro-
babilmente da alcum anni con il nome di Engel. Poco dopo assunse il compito di
architetto di corte con l'incarico di costruire alcum edifici e di controllare 1 bem

immobihari della diocesi. C10 non gli impedi, come precisa Braun, di assumere altre
funziom di notevole importanza fuori dalla cittä, sia presso il conte von Oettmgen-
Spielburg, sia presso il Capitolo del Duomo di Basilea. Fra il 1682 e il 1683 venne

nominato ufficialmente architetto di corte, pur continuando a ricevere incarichi da

van altri committenti. Solo nel 1714 venne sostituito per regiom di etä da Gabriele
de Gabrieh, altro Mesolcmese che fece una brillante camera m Germania. L'articolo
viene corredato da un prezioso elenco di ben ottantacinque edifici (case di abitazio-

ne, palazzi ammimstrativi, fortificazioni, chiese, conventi e castelh) da lui ideati e

costruiti tra il 1661 e il 1710. Quasi certamente autodidatta, confer! ai suoi edifici

un'impronta stihstica tra Rinascimento e primo barocco, conciliando sohditä ed este-

tica, con immobih abitativi cubici e chiese dalle navate a volta, a paraste e pilastri.
Di particolare importanza sono anche le lllustraziom dell'articolo, che ritraggono la

cittä di Eichstatt e gli edifici costruiti dall'Angehm, dando una visione sia del concetto
urbamstico sia dello stile architettomco del Mesolcmese.

Michael Schwarzenbach presenta una rassegna del primo ventenmo della Collana
letterana della Pro Gngiom itahano, nlevando che 1 diciassette volumi si suddividono

in due filoni: la letteratura d'autore e gli studi critici su argomenti riferiti al Gngiom
itahano. II primo volume, pubbhcato appunto nel 1994, raccogheva testi narrativi di

Grytzko Mascioni, sotto il titolo di Intzt tndizt esercizi; vent'anm dopo, il diciasset-

tesimo, Quanti lunght 1 tuoi secolt (Archeologia personale) dello scrittore di ongine
poschiavina Filippo Tuena, si presenta pure come una raccolta di brevi scritti lettera-

ri. In questo primo filone si annoverano opere per lo piü inedite di auton come Felice

Menghini, Paolo Gir, Remo Fasani, Massimo Lardi, Vincenzo Todisco, Gerry Mottis,
o legate in qualche modo al territono grigiomtahano, come gli Scritti editi e tnediti
di Piero Chiara, o come la corona di componimenti di argomento grigiomtahano
scritti da Anna Felder, Marta Morazzom e Laura Pariam, o ancora come l'antolo-

gia Scrittori del Gngiom itahano, curata da Michele e Antonio Stauble. Fra 1 saggi,
Pautore ricorda gli Scritti danteschi di G.A. Scartazzim, uno dei piü lllustn dantisti
dell'ultimo Ottocento, la traduzione itahana a cura di Gaetano Grassi dei Dolon del

giovane Wertber, la cui prima edizione use! nel 1782 a Poschiavo, la miscellanea di
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studi in onore di Remo Fasani, la riedizione della Vita di Dante di J.C. von Orelh, la

raccolta antologica delle memorie e delle poesie del musicista Otmar Nussio. L'auto-
re si sofferma poi piü a lungo sul penultimo volume, curato da Luisa Rubim Messerli,
che pubbhca fiabe e leggende del Grigioni italiano, sotto ll titolo di Tre ore a andare,

tre ore a stare, tre ore a tornare. Ispirandosi al saggio critico introduttivo di Luisa

Rubim, M. Schwarzenbach, approfondisce lo studio di varie fiabe e leggende della

raccolta, ricercando al di la di stretti nessi linguistici e toponomastici con ll territorio,
relaziom con tradiziom narrative esogene, come ll Cunto de h cunti di Giambattista
Basile, o le fiabe dei fratelli Grimm, o personaggi presenti sia nella tradizione della

Francia medievale, sia m quella popolare dell'Italia centrale e meridionale dei secoli

precedenti. Anche per le leggende, dietro al forte nesso con la storia, la lingua e le tra-
dizioni del Grigioni italiano, Schwarzenbach individua presenze denvate da racconti
medievah, come la fata Morgana, ripresa da una leggenda celtica, o da numerose
leggende sul tema della morte annunciata da segm premomtori.

Nella sezione Antologia, tradizionalmente dedicata alia creazione letteraria, vengo-
no pubbhcati sei compommenti di Ivo Zanom - giä noto ai nostri lettori -, che fanno

parte di una raccolta in corso di elaborazione intitolata Lasciar stare la frenesia. Nella

stessa sezione, Josy Battagha pubbhca un racconto intitolato Blue Jeans: succinta

evocazione di un episodio nella vita di una donna, che determina una svolta decisiva

nella sua esistenza.

Jean-Jacques Marchand
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