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L'ATTIVITÄ ARTISTICA
DELLA SVIZZERA ITAUANA

A. M. ZENDRALLI

La terra.
La Svizzera italiana abbraccia tulte le terre elveticlie a mezzogiorno

delle alpi, le terre elveticlie di lingua italiana. Polilicamenle e divisa nelle
tie Yalli del Grigioni: Posch in vo, Ilregaglia, Mesolcina con la Calanca e
nel Ticino. Poschiavo e Bregaglia: due le-mbi di valle angusta, che in br-e-
vissimo pei-corso portano dalle cime adle ehiuse delle Alpi ollre cui s'apre
al di lä de' colli il vasto orizzonte annunciante la pianura. Un piii largo
corpo di suolo il Ticino con la Mesolcina, il quale dai inassicci del Gottardo
e dell'Adula per valli str-ette, anguste e austere fra il filo digradante di
montagne rocciose ed ertissime, pre-ci-pila verso- il piano del fiume Ticino,
valica il dorso del Ceneri, s'allarga a conca, cede ad un tratto, e accoiglie il
lago di Lugano, poi, raccollo fra colline, s'avanza tino al margfne della
grande pianura lo-mbarda.

Mite il paesaggio meridionale ove prati, vigne e bos-chi s'inseguono o
s'alternano a gara, ove i villaggi s'annidano fra frutteti o dai pendii si spec-
chiano candidi e civettuoli nell'acqua del lago e l'uomo v'ha accresciuto va~
ghezza -co' muiriccioli o muraglioni, che reggono ogni palmo di terra fertile;
ove i sant-uari delle alture semlbramo chiamare a meditazione nell'ora del
trainonto e ad ebbrezza giuliva nell'ora del sol nasce-nte. E facile, scorrevole
la vita, e chiassosa.

Maestoso il piano del Ticino, che verso mezzogiorno si frange contro
l'ultimo baluardo delle Al-pi, perö da un lato ne carezza il piede con le acque
luminose del Lago Maggiore, dall'altro- lo vince in groppa -col pe-ndio del
Ceneri; nxa verso settentrione s'arresta davanti alio sharramento d-ei Ca-
stelli di Bellinzona, o cozza contro 1-e falde im-pervie de' monti entro i quali
s'insinua il -solco poderoso dei fiumi.

Le Valli invece so-no aspre, incassate fra immani p-areli granitiche; nel
fondo un po' di terra -strappata al lorrente, che s-p-esso dilaga, o ai ruscelli,
che piecipitano dalle alture in cascale e cascatelle -striando i balzi, o irrom-

(1) Questo componom-euto e la prima parte di luna niostira -comieneiiiaa bu L'at-
imiia artistica e letteraria della Svizzera italiana, od © giä Bfcaita piuiblbMöata, seb-
beaie rain po' laicicoraiata e i-n Maigua tediesaa, in Der Kristall, supplenn.0 dieila Nuova
gazzetta grigionese, N. 12, 1020. — La seooinida pairte, L'attivita, letteraria della
Svizzera italiana, leggesi in Echo Suisse, orgiano d-eglfii SviEz-eirti) -ailfeeteirio, faec.
giugno/lugiliio' 1080.
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pono dagli anlri fragorosamente, lutta ira e bava. Almeno una volla il monte
sirozza la valle, che si fa gola. Poi 11 nova valle, ora slretlissima e dirupata
come mutilata in lotta titanica, or piü larga, adagiata idillieamente fra
giganli che le fan guardia. Gin nel foildo delle Valli, uH'imboccaturU dei
solchi e dei valloncclli laterali, i villaggi dai tefti di pietra nera. Ma anche
in alto, lä dove le erte s'allenlano, si stendono le brevi iradure dei maggesi,
e dove si fiaocano, un gruppetto di case col campanile candido sfida il bur-
rone. E sempre sul margine delle fratlure piü crude il profilo di una chie-
setta o di una cappella. La dura e la vita e lento il ®uo ritjmo.

INelle tre Valli grigioni alia chiesa bianca e gentile s'accompagna
quasi sempre la mole scura e massiccia della torre feudale, e sulla stroz-
zatura deila valle sorge il castello potente, cosi Caisteliniuro in Bregaglia,
il Castello di Mesocco in Mesolcina.

Le vicende del Grigioni italiano 11011 furono quelle del Ticino. Povera
di casi la storia civile e politica del Ticino per lunghi secoli di suddlitanza,
che portano fino a' di in cui i grandi fatti della stoiria svizzera erano com-
piuti. Ricca di fatti memorabili quella delle Valli grigioni, per essersi trovate
sul percorso dei maggiori valichi fra il Mediterraneo e il oentro dell'Europa,
sulle vie de' traffici e delle conquiste conducenti alia terra promessa so-
gnata dai dominafori nordici, ma anche per aver franto presto il giogo
feudale, per aver acquislato presto la liberla e aver fruito — e sono gjia
piü di quattro secoli — di una loro funzione larga ed effettiva in altra una
e tirina Comunitä, nella Repubblica retica. E questi valligiani, mentre da un
lato partecipavano ai fieri contrasti e alle mutevoli vicende per il possesso
della Lombardia, acquislando persuasione di grandezza e maestria nell'arte
diplomatica, d'altro lato davano guerrieri a inezza Europa e magistrati ai
baliaggi delle Tre leghe, rinsaldando la tempra del montanaro giä rude
per asprezza di vita, e facendosi coscienza -ci[i doiminatori. Tempi passati,
egli e vero, e che meglio varrebbe scordare in un periodo in cui le Valli
sono relegate fuori dai cenlri ove si fa la storia, e fuori dalle vie de* com-
merci e dalle industrie e senza speranza di ripresa, ma fatti non trascurabili,
che « Nulla e invano, beuche lieve, nulla va sperso » (F. Chiesa). E se

ancora nel recentissimo passato i figli di questa tradizione politica portavano
onestamente all'estero il noine delle nostre terre — cosi 1 de Salis, che
davano all'Auslria l'ultimo governatore dell'Erzegovina e all'Inghilterra uno
degli Ultimi ambasciatori presso il Vaticano — la gente ha acquistato una
fisiononiia spirituale ben sua, che si manifesta nella sua ponderatezza e

nella pacatezza del giudizio, nell'invadenza dell'atteggiamento pratico, nei-
1'awersione alia discussione formale e di principio, nell'oprare senza ab-
bandoni.

L'emlgrazlone.

Terre belle le nostre, ma povere di suolo fertile, tanto nelle regioni piü
alte dove i pascoli raggiungono le falde delle ultime vette, quanto ne'
lbndi delle valli dove i prati s'inerpicano su ogni balzo 0 s'insinuano' ne'
greti de' torrenti, quanto nelle regioni de' laghi dove i colli cadono ripi-
dissimi nelle acque e nelle conche spesso affiora la pietraia.

Sono terre dal cielo limpido, benedette dal sole meridionale, ma che
non possono nutrire la popolazione anche lä dove germoglia quanto puö
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dare un mezzogiorno piü meridionale, e l'obbligano ad uscirne. Da secoli.
E le vicende han,no favorito l'emigrazione s-ia fosmentando ne' valligiani
la brama di eorrere le vie del mondo, sia sospingendoli ifuori, lä ove lo
spirito puö spiegarsi a' voli e spaziare nell'alto.

La storia dell'emigrazione svizzero-italiana si perde nel piü lontano
passato, e come la storia di quasi ogni emigrazione, non e mai slata scrilta,
ne l'orse io sarä mai. Chi va, va obbedendo a necessitä, e chi <r|esta, non si
cura «dell'emigrato se non per quanto vuole l'affetto o per quanto protfitto
ne trac. Ma ciö che si sa, concede di. fissure i termini maggiori e salienti
di questa emigrazione.

Quando cominciarono a battare le vie d'llalia i «magistri lombardi»,
i maestri dell'arle «murana del laigo di Lugano, e quando a passare il mare
per ragigiungere la Spagna, a varcare i monti per percorrere Francaa e
Germania, a penelrare in Polonia e in Russia? Essi s'affacciano perö giä
numerosi nelle cronache d'arte d'ltalia nel secolo XIII con Adamo da
Arogno a Trento, con Giambono da Bissone a Parma, con molti Campionesi (1)
a Bergamo e a Modena. Poi li si segue su su nel tempo fino alia fine del
secolo XV111; sono ognora piü numerosi, ognora piiü invadenti. Prevarranno
seinpre i « magislri » del contado luganese, ma via via s'aggiungeranno altri,
ancbe grigioni italiani. Egli e verso la metä del XVI secolo che appadono
i primi mesolcinesi nella Stiria: sono almeno tre, Bartolomieo Viscardi,
Antonio de Rigisa (Rigaia o Rigascio), e Antonio de Piva, i quali operano
alle dipendenze del luganese de Lalio (da Gandria); quasi simbolico il caso:
il maestro awia i discepoli all'arte, e i «magistri » (2) mesolciniesi saranno
disoepoli dei « magisti i » ticinesi. Poi i mesolcinesi si toglieranno al Lirocinio
e per oltrc un secolo domineranno incontrastati in miolte regioni nordiche.

Pi' questo il tralcio maggiore del la nostra emigrazione, 31 piü potente,
il piü bello, ma altri tralci minori si eontano e numerosi, ora locali, ora
valligiani; dagli spazzaeamini e castagnari ticinesi di Val Golia e di Val
Blenio, agii spazzacamini grigioni dell'Alta Mesolcina, i quali ultimi alia
fine del «secolo XVII invadono AusLria e Ungheria e vi reggono fino alia
metä di quello scorso; dai vetrai e imbianchini del Tie|ino e di Mesfclcina,
che appaiono verso la metä del secolo XVIII quando la corrente deH'arle
muraria si va dissolvendo, lungo le Rive del Basso Reno«, e dilagajio in
Olanda, Belgio e Firancia per tutto un secolo, fino a che s'aprono le vie d'Ol-
tremare; e dai pasticcieri e caffetlieri di Poschiavo e di Bregaglia, che si
troveranno giä «presto un po' ovunque, «dal Portogallo alia Russia, dal Medi-
terraneo al Baltico, ai soldati di Ventura di lutte e tre le Valli grigioni, che

per secoli e fino a mezzo il secolo scorso godranno il favore delle corti per
l'edeltä, coraggio e robustezza.

Ed e appunto all'emigrazione che si rattacca il piü bei «periodo di vita
svizzero-italiana nel passato, ma e ancbe all'emigrazione «che si deve il
contributo della Svizzera italiana alia grand,e vita ed all'arte.

Emigranti e emigrati.
Chi volesse dire dei « magistri » di Bissone, Maroggia, Arogno, Carona,

Morcote e di tanli altri umili villaggi del Ticino, dovrebbe riandiare la
storia deH'architettuira e della scoltura, della decorazione e della pittura
d'ltalia dal medioevo ai tempi nuovi, e dovrebbe riandare a larghi tratti
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la storia dell'arte di molti ma molti altri paesi dal tempo in cui l'arte
italiana del Rinascimento vin-ee i gioghi delle Alpi e s'affaccia nelle terre
d'Oltralpe, ma soprattutto da quando il Barocco porta le sue fantasie e

le sue ebbrezze, i suoi isipasimi e i suoi capricci in. tutta l'Europa. Vi sa-
rebbe da gloriare non una ipiiccola terra, ma tutto un grande .paese.

Non primi certo i maestri Adamo di Arogno (al Duomo di Trento)
Giamhono da Bissone (pronao -del Diuoimo di Parma, 1281) e i Campionesi
(Duoimo di Modena con la torre campanaria — la «Ghirlandina» —,
1200-1322; Duomo di Borgo San Domino), ma dopo? Nel XIV secolo -ecoo

quei «magistri » a Bergamo (chiesa di Santa Maria Maggiore), a Monza
(faociata del Duomo), alia Centosa di Pavia, al Duomio di Milano. Eccoli
nel XV e XVI secolo a Venezia con i Solciri da Carona, il di cui esponente
maggiore, Pietro Solari detto Pietro il Lornbardo, nel 1498 assume (la oon-
tinuazione dei lavorii del Palazzo ducale a cui avevano giä oprato altri
artigiani della sua terra, e la crca, Ira altro, Santa Maria de' Miracoli e ,itl

Palazzo Vendramin-Galergi, lacendovi trionfare lo stile del Rinascimento;
coi Rodari di Maroggia al Duomo di Como (e probabilmente alia Gol-

legiata di Dellinzona); coi Gcigini da Bissone, tutta una schiera di costrut-
tori, decoralori, scultori, discendenti di quel maestro Beltrame Gagini che
nel sec. XV passava da Bissone a Genova (porta del Palazzo Gneoco e quella
del Palazzo Doria; statue del Palazzo di S. Giorgio; sepolcri e decoorazioni
di chiese), a Siviiglia, in Francia (tomba di Raoul de Lannoy nella chiesa
di Follevillc), a Palermo (Arco d'Alfonso d'Aragona), in Sicilia;

eccoli a Roma eon Carlo Madei*no da Capolago (1556-1629), l'ideatore
del Palazzo Barberini, del Palazzo Maltei, della Fontana Paolina (questa
ultima con Giovanni Fontana da Melide, -J- 1614), e di altre costruzioni fa-
mosissime, e soprattutto con quel Domenico Fontana da Melide che fu i'ar-
chiletto piü attivo e piü celebrato sotto il pontificato di Sisto V, costruttore
del Palazzo laterano, della Biblioteca vaticana, del Palazzo reale, colla-
boralore nell'erezione del Palazzo del Quirinale e ultimatore della Cupola
di San Pietro, e colui che compi un'imipresa che parve un miracolo, nell'e-
rigere l'obelisco egiziano sulla Piazza di San Pietro. La pietra, alia in sui
25 metri, pesantissima, giaceva a terra, da secoli e nessuno osava arrischiare
l'impresa. Vi s'aocinse il Fontana e vi liusci, alia presenza dello stesso
Pontefice e di tutta Roma, muta nell'attesa del prodigio, ma anchc per virtii
del patiholo che il Papa aveva fatto erigere sulla Piazza a castigo di chi
con grida o chiasso, osasse stoma re, 1'arciliitetto e i suoi uomini dalla gran
fatica. (3) Ancora una voilta un fatto cotale doveva iripetersi per opera d'un altro
ticinese, Antonio Adamini, quasi tre secoli piü tardi, nel 1832, quarido Ales-
sandro I di Russia voile innalzare la colonna maestosa sulla Piazza del
Palazzo d'inverno degli Gzar, a Pietrogrado, un enorme pezzo di granito di
7 piedi di diametro e 84 di altezza. Tre ore di lavoro e di silenzio religioso,
dopo cui si sprigionava un tumulto di giubilo indescrivibile, mentre 1'« ec-
celso monarca » scendeva ad abbracciare ripetutamente «l'umile repubbli-
cano, raocordandone il detto antico: Che il merito nella scienza, e cosi nel-
l'arte, fa il figlio del pover'uomo eguale ai figli dei re », come scrive
Giuseppe Curti nei Racconti ticinesi (Bellinzona 1866, sotto: II piü gran mono-
lito de' tempi moderni eretto da un Ticinese, ossia Antonio Adamini. »)

Ai giorni del Fontana i maestri ticinesi non avevano ancora varcato le
frentiere di Prussia, ma giä si affermavano con Giovanni Maria Xosseni
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(Dresda, Cappella degli eletlori di Sassonia) e Giovanni Baitista Quadri,
(Posen, Palazzo municipale, 1550), ambtxlue di Lugano, mentre i de Lalio d
i de Verda da Gandrin g!ia operavano nella Stiria, nella Sassonia e nella
Posnania.

Nel secolo seguente eccoli, e quali portatori e esponenti dell'arte nuova
del Baroceo, ancora a Roma con Francesco Boi*romini cla Bissone (1599-
1667); Borromini: un nome, un'epoca (chiesa di Sant'Agnese, chiesa di
S. Carlino alle quattro Fontane, Villa Falconieri a Frascatii); con Antonio
Raggi da Morcote (slucchi nella chiesa del Gesii), e con Stefano Maderno,
lo scultorc della Sanla Cecilia ehe va fra le opere piü vaghe e fini del tempo;

eccoli a Venezia con Baldassare Longhena da Maroggia, costrultoire di
una delle piu helle chiesc ilaliane del secolo: Santa Maria della Salute, e di
due palazzi Ira i phi grand: e piü ricchi del Canal grande, Palazzo Pesaro
e Palazzo Rezzonico

Conlinuare? Passiamo su tempi e uomini di gran lama nella storia del-
l'arte italiana e porliamoci a selten trione. Li vedrenio oprare in Germania
ed in Austria, ma soprattutlo nella Russia durante i regni di Pietro il
Grande, di Anna e di Elisabetla -con Domenico Trezzini da Astano, e con
allri della sua famiglia fra cui il figlio Giuseppe, costruttori della fortezza
e della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, deH'Upiversita, del Monastero di
Alessandro Nevski a Pietroigrado; e dopo con Luigi Rusca da Agno, autorö
del Tealro massimo, e con Giovanni Battista Gilardi da Monlagnola, edi-
ficatore della grande Borsa nella slessa eitta; e con molti altri, fra cui
Gaspare Fossati da Morcote, che l'u mandato da Pietrogrado a Coslantinopoli
per erigere il Palazzo delFambasciala russa, e stabilitosi lä, edificö molti
palazzi magnifici, fra cui l'Universila otlomana.

Gia ricca di raigguagli l'atLivitä arlistica ticinese nell'Italia, (4) appena
accennata negli altri paesi, ma giä tale da lasciar intrawedere, a larghe
linee, il lavorio fecondo e vastissiino del «magistri ». Torra da dissodare. Sara
un compito duro, ma necessario per dovere di pie la verso i padri, di caritä
verso la patria, e di bella conquista nostra. E sarä un lavoro proficuo. (5)

Non v'e dubbio, se in qualche anno di ricerche curate in margine al
lavoro professionale, noi si e rintracciato nelle terre tedesche di Germania
e d'Austria una trentina di architetti, decoratori e pitloiri della sola Mesol-
cina, artisti di cui si ignorava l'esistenza, anche se dell'uno o dell'altro nella
patria si oustodiva il ritratto e si ripeteva il nome. Sono costruttori e
decoratori di chiese e conventi maestosi, di reggie e palazzi magnifici; sono i
maestri dell'arle muraria e i portatori dell'arte italiana in quei paesi, dal
momento in cui il Baiocco vi si affaccia e fino a quando n'e isoppiantato
dall'arte lirancese del Rococo. Sono i Valentini, gli Albertalli e i Batrbieri,
i Bonatini, che prima della Guerra dei Irent'anni (1618-1648) davano le chiese
nuove a Neuburg sul Danubio, a Dilli,ragen, a Eichstätt di Baviera;

e Domenico Sciascia che verso la metä del secolo innestava il Barocco
nella vecchia Chiesa votiva di Maria Zell nella Stiria e nella stessa regione
erigeva il convento poderoso di San Lamberto;

sono gli Angelini, i Viscardi e gli Zuccalli che dopo il 1680 e per oltre
mi trentennio dominarono nella Svevia, Franeonia e Baviera e sul Reno
(chiesa dei Teatini, chiesa della Trinitä, Reggia di Schleissheim, a Monaco,
chiesa votiva di Fürstenfeld, Reggia di Bonn e cosi via),
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mentre i Simonetti irleavano e decoravano templi e reggie nella Slesia,
ntj Birandenborigo, in Sassonia. Singolarmente .poi si manterranno fino su
alia fine del secolo XVIII con Alberto Camessina a Vienna (1670-1754,
stucchi nella Residenza di Salzburgs!, nella chiesa di S. Carlo, nella Biblio-
teca naziomale, nel Palazzo municipale di Vienna), con Gabriele de Gabricli
(1671-1744: Reggia di Ansbach, «Kavalierhöfe», Noire Dame ecc. a Eichstätt),

e suo fratello Francesco, (1689-1727, stuicrhi nella chiesa dei Gesuiti e

in Notre Dame a Eichstätt), con Giovanni Domenico Barbieri, (-[- 1767;
Domdechantei, Domkaplitische Trinkstube) a Eichstätt di Baviera, una
cittadina arricchita dalle opere de' noistri « magistiri» prima della Guerra dei
trent'anni, e ricostrulta quasi interamente da loro dopo quella guerra.

I « maigistri » svizzero-italiani non furono estranei al lavoro d'arte della
grand© patria. Quale la paile loro nelle costiuzioni deH'inlerno della Gon-
federazione? Gli studi sono appena avviali, ma se giä sono l'amiliari i noini
dei Pisoni, ticinesi, per aver eretto il Duomo di Soletta, e dei Pozzi, purd
ticinesi, per avervi portato sculture, stucchi e tele, di Dieqo Carloni da Scaria
(1674-1750), autore di 27 statue nella Chiesa abbaziale del Sanluario di Ein-
siedelm, anche appare il mesoleinese Alberto Barbieri coslruttore della chiesa
di Neu St. Johann nel Toggenburgo sangallese (1641), e del casato mesolcinese

dei Broggi (Broggio) o di quello ticinese dei Berogi e quell'Antonio
Berogio che, eoadiuvato da' suoi familiari, edificö e decoro la piii l)ella
chiesa barocca del Grigioni, a Vrin nella Lunganezza (1681). II futuro dim
di piü. Le eronache, o meglio i registri de' conti, perche e lä che devonsi
cercare norni e ragguagli, non portano, per to piü, che il name <le' costruttori.
Del resto essi erano quasi sempre solo i « Welsche » nelila Conl'edarazione,
come altrove o forse piii che altrove, perche quel po' po' di campanilismo che
alberga in noi, non e prerogativa d'oggi. Valga di esempio cid che Giuseppe
Gurti racconta di « Paolo Pisoni, illustre artisla ticinese di Ascona, come
mette in saoco un aristocratico tutlo camjpanilismo». Egli era (jueH'aaiisto-
cratico il « maestro Bleier, il piii inelito fabibro della repubblica » di Soletta,
«un citladino di antica schiatta, codino puro sangue », il quale doveva ese-
guire il cancello disegnato dall'artista ticinese per il duomo della cittä, e non
di rado « fra il brontolare lasciava suonare a mezza voce i tiloli di Girovago,
iLalian-non-so- chi- tu- sei, Straccio- di- foresliero » all'mdirizzo del Pisoni
che l'andava spesso a trovare nella sua bottega. E un di il Pisoni a chie-
derg 1 i perche gli riinfacciasse di essere fores tiere. « Non sapele che il l'ore-
stiero e cosa sacra a Soletta? Non sapele che Soletta va debritrice ai fore-
stieri mollo piü che ai propri cittadini? — Possibile? In che maniera? Chi
dice questo? — E' un fatto che parla de se! Ditemi un po': i medesimi santi
patroni della vostra cilia, Sant'Orso e San Vittore, ai quali stiamo erigendo
il duomo, non erano forse forestieri? — Che? disse sorpreso il fabbro. Oihbb!
Erano Solettesi. » E in cosi dire miastro Bleier scappa dal curalo a chieder
notizia sicura. Gli risponde il curato: « I santi Orso e Vittore sono ora
cittadini del cielo. — Ma, ma, ma (insiste il fabbro), questi cittadini del cielo,
quando vivevano sulla terra non erano Solettesi? — Oh tutl'altro (ripirese il
pride). Essi erano forestieri venuti dall'Italia, e cittadini di Soletta li am-
mazzarono. — Oh vadano tutti al diavolo! sclamö il Bleier nella semplicitä
delFariStocratica sua furia. Se l'avessi saputo, il mio martello non ai rebbc
fatto un sol colpo iper quel maledetto cancello! »
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Se aneora incerti i termini del lavorio dei « magisttri » nell'Interno, egli
e lutto o quasi tutto loro quanto in fatlo di arte vanta la Svizzera italiana,
e sono cerlo rare le terre di campagna, che atvolgono sii si breve spa/10
tanta ricchezza di chiese e cappelle di vaga semplicitä e dijnude genlilezza,
dalle decorazioni e dagli affreschi o dalle tele di isquisitissima fattura —
vi sono chiese, come San Nicoilao di Giornico, San Lorenzo e Santa Maria
degli Angioli di Lugano con quclla Crocifissione di Bernardo Luini (1745-
1532) che va noverata fra i piü begli affreschi del Rinascimento, le quali
possono essere invidiale da' cenlri piü famosi. — O dove mai tanta ricchezza
di chiese e capipelle arette la dove la piü fervida fantasia si adagtia, sui
margini dei burroni, fra le pieghe o su senlieri nemo Li de' monti, or hella
della loro eleganza, or imponenli per mole, or linde e scwnplici, or fiorite
di stuochi e dipinti; dove tanta dovizia di palazzi larghi e spidi in cui pc-
netri come in un santuario, e spesso, fra stucchi e affreschi reslpiri l'almo-
sfera di un passato di quiete e di agiatezza, che Ii pactificano; dove tanta
dovizia di casette rusliche si, ma di agile strutluira, e ridenli per affreschi
soavi, di piazzetle, di casolaii contadini in cui la fantasia iseimbiasi sbiz-
zarrirsi nell'intreccio piü fantasioso di sc alette e di loggie?

Quanta ricchezza di vita, quanta coslanza, ma sopraltulto quanto genio
in questa nostra gente! E qual girande contributo alle piü belle conquiste
deil'umanila, alia storia. Si, alia storia. « Storia 11011 e solo diistiruggere
citta, ma anche edificarne — scrive Francesco Chiesia —. Storia e, si, di-
fendere con le armi la patria, seoprir nuove terre, Jimport nuove leggi. far
atto di forza; ma e sloiria anche, e non rneno nobile, far opera d'inteUiigemza
e di bellezza, diffoindere nel mondo il noime onorato del proprio paese o
del proprio viillaggio, tirjamandar di padre in figlio le tradizioni piü
sincere e eontinuamente arricchirle, essere operai anzi che soldati, maestri
anzi che caipilani di ventura. »

I " Magistri

Prime rondini d'un novello mczzogiorno i « magistii » laseiavano i loro
casolari ai primi aliti della primavera e sciamavano lontano siulle vie del
Signore. Povera gente senza nome, viaggiavano a piedi con la bisacria sulle
spalle, per sellimane e mesl, forse vagfieggiando il di in cui isle n'avrebbero
potuto tornare a cavallo 0 in carrozza, come quel giovane mesolcinese ven-
tiseienne, Enrico Zuccalli, che nel gennaio del 1669 per la prima volta cal-
cava le vie del setlentrione in compagnia del cognalo Gaspare Zuccalli,
e la sua famiglia — nel passaporto del cognato e detlo solo 1'« altro giovine
in loro Compagnia » — e che 12 anni piü lardi, e forse per la prima vol to,
rifaceva il cammino verso la casa paterna con cavalli, armi e bagagljo
quale architeitto maggiore di Sua Altezza il Principe eleltore di Baviera.

Laseiavano i villaggi reanoti, forti dalla robustezza che da il lavoro
diuturno, aecompagnati dalla benedizione della madre, ma anche ricchi
degli insegnamenti de' padri, muniti dell'attestalo della corporazione, e
forse de' segni e simboli per cui essi si trasmettevano le regole d'airte di
generazione in generazione. Erano asperti del mestieire pralicato prima di
asisurgere all'arte, spesso muratori, scalpellini e decoratori nel contempo;
lenevano un ingegno forte che si ereditava per geneiazioni, culminava in
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uno o piü uomini dclla slessa l'amiglia, per perdensi poi, sia per processo
naturale di esaurimento, sia perche i padri, saliti in fama, preferivano dare
ai figli un'altra occupazione che quella della loro pratica. II padre vuol
sempre ehe il figilio cominci lä dove Lui stesso s'arresta. Tipieoi il caso dei
tanti airchiletti e s lue c a tori miesolcinesi alle corti nordiche, i quali volevano
i figli o avvocati, o medici, o religiosi.

Tornavano nel lardo autunno i «mag is tri». Le cironache del teimpo
raoconlano come ai primi hrividi deH'inverno le »trade di Lombardia, che
menano a Lugano, si affollavano dei muratori che tornavano alle loro caise.
E i «Libri » de' tavernieri di Mesolcina annolano anche i boccali di vino
che essi bevevano lä dove nelle lumghe serate invernali, sempre dal dicem-
bre al marzo, si raccoglievano a conversare e certo anche a progettare.

Ma non sempre tornavano, o non tutti. Vera chi s'attardava lontano per
farsi il gruzzolo che gli consentisse d'i a.ririschiare il matrimonio; v'era chi,
ammogliato, voleva assicuiarsi la poisizione che gli permettesse di richiamare
lontano, nel paese della sua atlivilü, la famiglia. E v'era chi, salito a uffici,
doveva starsene all'estero. Alia gloria e alla conquista s'accompngna sempre
la rinuncia. Ma anche quando s'aequistavano una patria novella, i «ina-
gistri », non di'menticavano la terra natale, anzi piü ise ne sentivano avvinti
piii n'erano lontani e piii difficile n'eira il ritomo. E allora chiatmavano a
se i conterranei, Ii sorreggevano ne' loro passi, e a quelli rimaisti nel vil-
laggio nativo, offrivano pegni d'affeLto, coime fccero i öiesolcinesi Antonio
Riva, architelto del Principe-Vescovo di Colonia, che nel 1704 dava mna
grossa soiinma per richiamare a Roveredo la Missione cappuecina, e Gabriele
cle Gabrieli, direttore delle labbric-he del Principe-Voscovo di Eiisichsitätt
di Baviera, che nel 1744 interlasciava tutti i suoi beni in patria alio istesso
comuue di Roveredo, perche si fondasse una scuola latina, o come il ticinese
Pietro Nobile da Campeslro, preside dell'Accademia d'i belle arti a Vienna,
il quale, piü tardi, dal la capitale austriaca provvedeva alla oreazione di
una iscuola di disegno nel paesello nativo di Tesserete. E quando morivano,
per non poter trovar la pace nel piccolo eimitero dei padri, aspiravano
almeno a scendere nella tomba accosto al conterraneo, oeme il grande
Borromini che volle essare sepolto vicino al parente Carlo Maderno; p
disponevano che il nome della terra natale fosse fisisato nel maromo della
tomba, come Giovanni Gaspare Zuccalli, architetto de Glapitolo di Salz-
borgo, che fece inciderc sul (suo isiepolcno nella ch'iesetta del feudoi di
Adelholzen di Baviera: « Alda liegt begraden der Wohledel gebohrne Herr
Joan Caspar Zuccalli, amichissimo Nobile et membro dell'excell. Ire leghe
di Grigone, signor de Adelholzen. Anno 1717 ».

Figli d'emlgratl.

Quanti non perirono all'estero di questi noslii emigrati? Ma quanti
anche non diedero all'estero ingegni robusti, i quali, assorbiti spirito e casi
della patria adottiva, dovevano impoirsi e apparir grandi nelle nuove terre
e proprio su altri campi d'attivilä e di conquista, a prova indisculibile del
genio della nostra gente accessibile ad ogni manifestazione anche se le
contingenze vollero che per secoli si spiegasse quasi esclusivamente nelle
arti belle.
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Resta anicora dubbio se il primo grand©. salirico c umorista ledesco,
Giovanni Fischart. vissuto nel .secolo XVI, .sia — come lo vorrebbe l'enga-
dinese dir. Camenisch — figlio della maestranza mesolcinese V'eit (Vito)
V.iscardi, ma certo mesolcinese e pronipole dello stuccatore della carte
austriaca Alberto Camessina, e il grande erudito e storico (Ii Vienna nel
secolo scomso, Alberto Camessina, uiorlo nel 1881 quale barone di San Vitlore

— il tilolo ricorda il villa,ggio natale —, e mesolcinese e il primo
storico della letteratura dell'Austria tedesca, Giuseppe Giorgio Toscano del
Banner, figlio di un maestro spazzacamino- (6)

I nuovi.

La fine del XVIII secolo porta lo sfacelo delle corporazioni, che si
risentivano come un inceppo alia manifeislazianc deU'mdividiualitä. Ma,
almeno due nomi sembrano continuare, e sia pure entro certi limiti, la
tradizione dei « magistri», Antonio Ciseri da Ronco e Vincenzo Vela da
Ligornetto, nati l'uno nel 1820, l'al Ivo nel 1821, morti amibeduc nello sitesso

anno 1891. Pittore robustissimo il primo (i Maccabei nella chiesa di Santa
Felicila in Firenze, Eoce homo nella Galleria d'arte antica e moderna di
Firenze, Deposiziome nella Madonna del Sasso sopra Locarno), scultore
potentissima il secondo, l'aulore di Spairlaco, che rispeochia lo spirito
alia vigilia del 1848, di Desolazione, in cui si materiö l'angoiscia dell'ar-
lisla dopo le tristi vicende di quell'anno, e che sorge ora nel Parco Givico di
Lugano, del Napoieone mprente, forse la piii forte delle sue opere, che la
Francia ha acquistato e riposlo nel Castello di Versailles, e di Le vittime
del lavoro, in ricordo del traforo del Guttardo e delle vittiime umane perite
neH'ardua impresa. La Gonfederazione ha creato a Ligornetto, presso Men-
drisio, il Museo Vincenzo Vela.

I due maestri conducono su su alia novella generazione degli artisti
della Svizzera flaliana, una bella schiera, cihe di tempo in tempo si af-
faccia anche nelle cronaiche d'arte della grande patiria e delt'Ilalia, nelle
rivisite d'arte e nelle esposizioni nazionali e inlcrnazionali. Ma ora e la
rivinlcila della piecola Bregaglia, per secoli asisente nelle vicende deH'arte.
Ebbe la Valle il favore di ospitare Giovanni Segarilini (1858-1899) c non
fu favore vano. Dappoi essa ha dato alia pittura due uomini il d'i cui name
e familiare in tutta la Gonfederazione, ma ne ha anche vinto i confini:
Giovanni Giacometti (nato nel 1868 e Augusto Giacometti (nato nel 1877). (7)

Annotazloni.

(1) Stott'bo il nam© do) Gaimpionieisi isi "canipremidieivia non sollo le. compaginiie di <ar-

tigiaim' di Gaimipione, siibbeoe amcbe quell© dieglfi ailtri vdillaggi diel iiago di Lugainio.

(2) « Magistern > — « magdetri > — e il teirmiine,, ©toe. farm, 'Cosfantemenite, aei
regilstuu pairirocchiaii e area libra dei conti, per maestro o miastro da run miestiero,
ma amzditiutto per i maestri, dellTainte miuirairia.

(3) Cffir. la bella dleserMoine. ehe trae« da E. Jammer im. « Platria taa», Liibiro
dogii svizzari .aH'estero, (Ginevra 192-7, pg. 165 aeg.).
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(.4) La iprdima iiaacolita di moitiiziei documentate. auglli (airtiati- del Tic,im© ai rki-
tiiaiocia nielli « Bollettin© starico dellla Sviazeira ifoliainiai» dii Eknili© Mbtta. Ma solo
neglfL ultkni anmii see inizaafo tatto Hin itaivoirLo att© a cbiiairiiriei dl passato d'amHe t,i>-

ciiiniese. Gfr. Ffliotrdmdo Beraflscomi. Le> maieistoainze ilicimiesi media. stariia daLFamte.

Lugano 10l2i6; Firamaeeco Ghies-a. Monumenti stariici e cwpetnei diairte ©siisfcetnti' nel
Gamtoine Ticin©. Lugano '1028; dell© stesso, Lopera del niosferi amtdsti fuori del
Tieino. Lugano 1028; D. Liuigi Simoinia, Artisti deflüai Siviazeira italiana,. Zumig© 1981

(Topeira del ß., ill quiafe h.a. giä dato degli atadi sulk» letassio airgoimemto al «• Bodil1.

star. », ©eoe a pumtiaitie). Qualehe, buon .air.tAcol© di ciairiatteriei stoirico siu singoli air-
titeitiij ie Biteto pubbldicato nelki bIq=bo Btoltettiiin©, quialche alttir© dii oairablieine rias-
slurutikvio e di voJgiairizzaziame nelle luilitilnnei «annate deilF« Adiudiai». — La. conosciemza
del iavoird© dlegili airttot.i d'i Me&olcAnia. e di dafta piiü .raceinlie.. 1 pirimi oeaimi si
hanmo niel « Ball. star. ». ma i prima stiixdil per opera idi stiranieirtii, ed eunizsitbuibho. di
RAcbaird A. L Paiuluts, Heinir.i/eo ZucteafEi aim Kunbiayiemfeeibc.n Hofc zu Miimiehe/n -

©a. 1642>-1724 - Strasburgo 1912. ,La(ttiivffltd ded mMsioiiCiimeßi inellei tare uoirdiiche
c oina, esposba, uelle nostire pubblicazioaiA: I piittoiri Zen DinaiE e Jiuliiani di. Rove-
red© (in « Voce dei Gmigikmi > N„ 7, 1924).; D'iie Mixoxeir BiatumieiBieir uinid Stukkateuren

iim 17. und IS. Jahrbuiideirt in deutschem Landen { « Bündim. Momiaiteblatt»
N. 8. 102(7); Ein Tall und seine, Künstler («Echo, suissei» N. 9/ÖL0, 192i6); Llau-
tome dieill'a Biilannicia dii, Mesolcina, Ferdinand© Maria ZuiocalM1; Una lettiera dii
Baric© Ziuiocalli (« Boll, star.,» N. 2, 1927);. BmdgraEuoinie, ed ennigwati di M'eeolcama.

Marginalia («Boll. star.» N. 4, 1927); Le maesbriainiziei svizzaroidfaliainie neila
stoiria diellairite (« Voce d. Rezia» N. 27, 1027); Appumiti di stariiai mesoJlcameee.

I d,e Ga.biriieli. eec. Liugano 1920; Ciaste, d,ei passato niei Rovenedan© {k< Vooe defe
Rezia.» N. 7, L930); Ein Sichweiaergelehiritieir in Wien. Aibeirt (Ifenmesiiniai, Rittler von
ß. Viiitbonei 1806-1881 («iBoho sudss©» N. 6, 1931) — ed ainzitutt© du 'Gnauibündlnier
Blaiuimedsbeir und Stoikkatoren in deutBohen Landien zuir Bairock- und Rokokozeit.
Zurig© 1930.

(5) SA diireibb© peirö ©he ogni <11 poirti, nuoive sompirese. Laiineihiitotto, A. Giuddini
ha rrvendAcait© aä) Tieino aniche Paolo Caliari deitt© ill Veronese. Cffir. L'oirigine
tiicinese di P. C. dett© il V.. nal iquiairto oentenari© deillai niaseiita.. In « GaBzetta
Tiiieineee» N. 189, ,1928. e .im « Bold, stari. » N. 3, 1928.

(6) Llr. EmigiMziomie ed leiniigrati' di Meeolcdina i(« Bolfl,. star..» IN. 4, 1,927), ©ve.
Ina altro, si parla da G. G. Toscano del Banner di Mesaoc© (1822-1861), figlliio di
um maestr© spa®zaea,m.inoi. e pirinri© giriaindie istaric© deilll'a leitteirafarta, tedieacia, nel-
FAiustrda,.

(7) ßiu August© Giaeoffnieitii veicli, lamaitattoi E. Ploeaeiheil, A. G., Z.uiriiig©. Rascher
<fc 0., 1928; dell© eteisso, A. G.. Zurigo, O.rell^Füeslii 1928 (eon 16 tawole, a ©o~

loiriii, eeic.); M. Gaiuthier, A. G., Pairdgi;, Bdiitdone Ans, 1030. — Sulla, v.ito di
Giovanni Oi Augustoi G., vedi il nostr© ©puscoil© A. G. nell'ac.casiome del1 60° di euia
vita. G. G. nelFoiPcasione diel 60" di sua viita. Lugano 1028.
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LA GRANDE FATICA

Auguslo Giacomelti ha condollo a fine la sua ultima grande faLica: La
carta murale della terra nella nuova Borna di Zurigo, dopo un due o Ire mesi
di lavoro intensissiino. II dipinlo rivesle tut la una parele (154 mq.) della
grande sala, ed e inveslilo dalla luce che penetra dalla parele opposla, che
e un'unica fineslra.

U critico d'arte della « Xuova Gazzella di Zurigo », doltor Ghristoffel,
scrive (N. 2246): « Le carte murali erano, nel passato, un molivo gradito della
decorazione murale come sanno, anziiutlo, i visilalori dei lunghi corridoi del
Belvedere nel Vaticano; anohe nei dipinti di « interieur » olandesi torna di
frequente, cosi in Vermeer. Per la sala era il soggello piü convincente, data
l'attivitä della Borsa che abbraccia il commercio mondiale. — I continenti
si staccano in profili discreti dallo sfondo del letlo del color della
terra, i quali si addensano nel verdazzurro e rossocupo piü denso nelle re- •

gioni marginali. La vasta superficie non accoglie che poche linee figurative:
alcune barche a vela, nel settentrione un pallone, le capitali dei singoli paesi
sotto l'aspetto di punti cerchiati di rosso o di bandiere nazionali, aloune
palme altissime, capanne di negri, moschee, templi cinesi, un cammello, un
elefante e una vacca bianca, i grattacieli nell'America, una slazione della
radio nell'Australia. II compito di dare un dipinlo che riempia la sala senza
soverchiarne lo spazio, e qui seiolto con i mezzi piü sernplici e solo per virtü
del dinamisimo dei colori. L'intimitä e la consistenza di un pastello si sono
salvale anche se diffuse su una parete di proporzioni si insolile. Le figure
non s'addensano mai a farsi ornamento che vinca il tessuto delle cellule
coloristiche. II dipinto non vuol frangere lo spazio con un piano rigido, sib-
bene coglicrne le energie, mitigarle ed equilibrarle. E ci riesce pienamente.»

* * *

Sul margine inferiore del dipinto il Giacometli ha porlalo una barchella
a vela, e sulla vela le iniziali del suo nome: A. G. Si direbbe che il maestro
biegagliolto abbia ricordato il verso che Dante pone ad introduzione della
sua lerza Cantica (Par. II. 1-3)

« 0 voi che siele in piccioletla barca

seguili
dietro at mio legno che cantundo varca »....
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Non ahbiamo vedulo il dipinlo che quando era appena abbozzalo e

s'erano tirati i primi colori luminosi e patinati nel contetmpo, di quelle to-
nalitä che Francesco Chiesa, fugate le ombre interne, vide diffuse nel mondo:

« Plena d'un pallido cerulo fosjoro Varia;
simile a nuvole, presso a vanire, i monti »,

o, altrove:

gli alberi una cosa

diafana, dolce, come il fumo rosa
d'uno smeraldo magico che svampi.
Coloro di miosolide, sugli ampi
colli il ciel una sua carezza posa
fondci, accorala; e dentro Verba ombrosa
un visibilio tremulo di lampi.

* * *

II Giacometti ha iniziato la sua faLiea nell'agoslo. Ai 16 novembre ci
scriveva: « Lavoro sempre al mio dipinlo nella Borsa. Ora fa grandi pro-
gressi. Le due Americhe e l'Australia sono terminale. Ma vedo giä ora, che
quando sarä tutlo terminato, mi rincrescerä che sia terminato. E' hello di-
pingere in una sala cosi bella e su di un muro di quesLe dimensioni. Finora
ho usalo 250 uova. Yaleva quasi la pena di metLer su un pollajo nelle vi-

• cinanze della Borsa». — Per la tempera all'uovo d maestro bregagliolto
tiene una ricella che si deve al grande Böcklin; il pittore basileese l'aveva
consegnata ad Alberto Welti, e questi al Balmer, il quale la confidö al
Giacometti giä molli anni or sono, al tempo della sua diimora fiorentina.

E il 26 novembre: «II mio dipinto alla Borsa e ora terminato ».
Noi siamo lieti di offrirne la prima riproduzione (fol. E. Linck, Zurigo).

Z.
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