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DANIELA JANACK-MEYER

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

ii

II tema dell'emigrazione

E' evidente che la difficile situazione eco-
nomica nel Grigioni Italiano pone i suoi
abitanti, loro ma'lgrado, di fronte al pro-
blema dell'emigraziione. Salta all'oochio im-
mediatamente la frequenza con la quale e
stato trattato questo tema dagli scrittori
nelle loro opere letterarie. Cid non e tan to
sorprendente se si considera che giä da pa-
recch'i secoli la popolazione del'le valli era
confrontata con questa situazione.
Si nicordi l'emigrazione miliitare giä al tempo

del Rinascimento, nei secoli XVI e XVII
l'importante corrente migratoria degli edili
della Val Mesolcina, poi durante tutto il
secolo scorso gli emigranti mesoloinesi e
calanchini che lavoravano saprattutto
come vetrai, imbianchini e calzolai nelle re-
gioni del Basso Reno, in Francia e nel
Belgio. Non si dimentichi i famosi «scalit-
teri», i pastiocieri e caffettieri della Val
Poschiavo, della Bregaglia e dell'Engadina
e infine il considerevole numero di
grigionitaliani che nel eorso del diciannove-
simo secolo slmbarearono per l'America
del Nord.
Nonostante il continuo declino delle risor-
se, negli ultimi decenni la Val Poschiavo
e la Mesolcina') sano rimasti demografi-
camente abbastanza stazionari, mentire la
Bregaglia e la Calanca si sono spopolate
semipre di plü. La situazione della Calanea
risulta oggi addirittura catastrofica.
Ne testimonia il romanzo Nebbia su Gi-
nevra di Rinaldo Spadino2), il quale nar-

ra di un calanchino, che scoraggiato e av-
vi'lito, ha abbandonato il suo villaggio ed

e emigrato a Ginevra per trovare di che
vivere 3).

L'autore, colpito in tenerissima etä da una
grave infermitä, non e mai potato uscire
dalla valle, siioche le sue poche opere sono
tutte legate alia sorte e spesso alla misera
condizione degli abitanti della Calanca e
defl preoccupante probleima dello spopola-
mento della regione.
Oggi la imaggior parte dei giovani lascia
le valli per cetcare lavoro nella parte te-
desca del cantone o nella Svizzera interna.
Saprattutto le grandi cittä knpongono loro
modellli di vita e anche di eultara molto
differenti da qudlli della loro piccola valle
provocando mutaimenti psicologici e culturali

inewitabili. D'altra parte, bisogna ricor-
dare che la lunga tradizione emigratoria
nel Grigiani Italiano non ha mai influito
inegativamente sul paese. Grazie all'emigra-
•ziane in Italia, per esempio, il Grigioni
Italiano ha potuto approfittare della ric-
ehezza della cultura dei can tri urbani ita-
liani.

B Gli abitanti della Mesolcina avendo la pos-
sibilitä di trovare lavoro in Ticino, non
sono obbligati ad abbandonare completa-
mente il proprio domicilio.

2) Rinaldo Sapdino di Augio (1925-1982).
s) R. Spadino, Nebbia su Ginevra, Lugano,

Pantarei, 1974.
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II fatto che oggi si emiigri essenzialmente
verso l'interno della Svizzera e che le di-
stanze diventino semipre piü brevi, fanno
dall'emigrazione un fenomeno meno im-
pressionante che nel passato, ma 'pur sem-
pre asistente e acutamente awertito dagli
iscrititori llocali, i qualii sono praticamente
tutti domieiliati al di fuori del Grigioni
Jtaliano. Par necassita hanno dovuto la-
sciare la loro val'le e emiigrare o nella ca-
pita'le del proprio cantone, come Paolo Gir,
0 in Ticino, come Grytzko Mascioni, o an-
cora a Neuchätel, coime Remo Fasaini. Tutti
perö sono rimasti legati, le loro apere lo
testknaniano, ialla loro valle.
Nan per niente Remo Fasani ha intitolato
una raccolta di sue liriche Senso dell'esilio,
e nella poesia «II sogno» fa a'llusione alia
sua situazione di «esiliato».

L'uomo Remo fasani,
di professione prima contadino
e dopo insegnante
di jede contestatore solitario,
di patria svizzero
di parlata e indole lombardo
(alpestre, dpestre molto),
di cultura italiano (fiorentino)
un po' tedesco (Hölderlin)
e cinese (hi Po)
che tra Coira, Zurigo, Neuchätel
ha vissuto esattamente finora
in esilio meta della sua vita,... 4)

Anche gli scrittori attivi nella prima metä
del secolo, sebbene avessero quasi sempre
la possibilita di vivere nella loro valle, si

sono interessati al «senso dell'esilio» e al-
1'emigrazioine. Pensiamo alio scrittore A-
chiile Bassi che nella sua opera maggiore
1 Pusc'ciavin in Bulgia tratta di questo
problema:

Mi ero messo a trattare I'argomento (si
tratta dell'emigrazione poschiavina nel
Bresciano) per diletto, nell'intenzione di
scrivere un paio di poesie, ma non di
fare un poemetto storico. Poi via via mi
inoltrai nella selva delle memorie dei
ciabattim migratori nel Bresciano, nel

Bergamasco e nel Cremonese, fui soggio-
gato dalla materia e dovetti tirar avanli
sul sentiero angusto e difficile degli ot-
tonari e quartine rimanti.5)

II mesolcinese Ronaldo Bertossa6) tratta l'ar-
gomento dell'esilio nel suo .racconto «Le
due carriere». Egli narra di un emigrante
chiamato Jacques, che dopo aver passato
parecchi anni a Parigi, ritorna nella sua
valle e racconta ai suoi convai'ligiani le
vicende vissute nella metropoli francese.
L'autore dimostra, a livello psiicodogico,
come il suo personaggio si sia adattato alia
nuova vita senza perö poter mai perdare
l'amore per la sua valle. Ritornato, si ren-
de conto di aver perso l'abitudine della
vita valligiana e onmai non potrebbe piü
viverci. Ma nonostante ciö, il suo cuore
resta profondamente legato alia valle in cui
e nato e l'emigrazione resta un doloroso
esilio.

II sole era ancora alto quando zio Jacques
prese la strada che si cala ripida e tor-
tuosa verso il fondo della valle. Scen-
dendo adagio, misurando il passo, per-
che le gamhe gli tremavano maledetta-
mente. Ogni tanto si fermava e girava
intorno gli occhi trasognati a guardare
quel paesaggio, che un tempo era stato
il suo mondo.
Allora gli era parso tanto piccolo e po-
vero da non poterci vivere. Ora senten-
done la hellezza tranquilla e commoven-
te, si rammaricava di essere escluso. E si
chiedeva: «perche dunque ci logoriamo
nelle fatiche del lungo esilio»...7)

4) R. Fasani, II sogno, in Oggi come oggi,
Lugano, Pantarei, 1974, p. 40; vedi anche
G. Papini, Alio stremo del tempio, una
lettura della poesia di R. F. in «Etudes de
Lettres» (Lausanne), n. 4, 1984, pp. 17-27.

5) cit. in G. Godenzi, Achille Bassi, in «AI
Fagot» (Poschiavo), IV, 1981, n. 4.

6) Rinaldo Bertossa di Sta. Domenica (1893-
1976).

7) R. Bertossa, Le due carriere, in Racconli
Grigionitaliani, Bellinzona, IET, 1942, pp.
7-33.
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Panorama della «minoranza linguistica» nel Grigioni
Italiano

1. II bilinguismo

E' ovvio che la lingua madre e una parte
dell'identitä e della cultura di qualsiasi
comunitä, ed e naturale che ogni comunitä
abbia il diritto fonidamentale di conservare
la propria lingua. Ognuno sa che le mino-
ranze linguistiche sono frequentemente po-
ste di fronte a varie difficoltä quando si
tratta di salvaguardare la loro lingua madre.
Se si peinsa che il Grigioni Italiano e geo-
graficamente diviso in quattro unitä cost
diverse fra di loro che Edoardo Franciolli
le ha definite «i quattro volti di una
minoranza» 1), se si comsidera inoltre che le
valli grigionitaliane formano solo un decimo
dell'intera popolazione del cantone, potreb-
be quasi sorprendere che un gruppo lin-
guistico cosi sparso e numericamente cost
piccolo abbia potuto conservare la sua
lingua e le sue caratteristiche comunitarie sen-
za lasciarsi contaminare troppo dalla parte
dominante tedesca. Questo fatto dimostra
che all'interno del Cantone la maggioranza
tedesca ha riconoseiuto la paritä della
lingua italiana. II Cantone soprattutto in que-
sti ultimi decenni si e preoccupato maggior-
mente delle due minoranze etniche e

linguistiche all'interno del suo territorio.
Nonostante ciö la popolazione grigionita-
liana si trova ancora oggi di fronte a
divers! problemi che potrebbero mettere in
pericolo la sua italianitä. E' giä stato men-
zionato che economicamente il Grigioni
Italiano gravita verso la parte tedesca del
Cantone per eui la popolazione grigionita-
liana non si rende conto delle responsabi-
litä che dovrebbe assumere nel salvaguardare

la sua entitä linguistica. Invece, il

t) E. Franciolli, Aspetti particolari del
Grigioni Italiano, in «Civitas» (s.L.), LXXI,
1972, n. 7, pp. 456-463.

piü delle volte insiste sulla necessitä di
ordine pratko. Quasi tutti si sentono in
obbligo di imparare iil tedesco per non es-

sere ostacolati nella propria carriera.
Giä da molti anini si e discusso, anche in
Ticino, della germanizzazione dell'italiano.
La forte presenza turistica e i frequenti
contatti amministrativi ed economici con
la Svizzera tedesca minacciano l'italianitä
nel cantone mentre nel Grigioni Italiano
tale minaocia e per ora inesistente. Se si
constata perö che per ragioni lucrative la
maggioranza dei Grigioni italofoni sono ob-
bligati a conoscere la lingua tedesca e che
circa 15.000 di loro sono domiiciliati nella
parte tedesca del cantone, ci isi deve chie-
dere se ciö non condurrä, con gli anni, a

una assimilazione sempre piü knportante
della lingua tedesca ed infine alia perdita
della conoscenza della propria lingua.
Ciö significherebbe non solo la perdita della

lingua, ma anche quella della propria
entitä culturale. Non si dimentichi che e

la lingua che crea una parte importante
dell'identitä di un individuo. Siocome il
pansiero non esiste al di fuori della lingua,
una comunitä che non domina bene la sua
lingua madre man sa neppure organizzare
il proprio pensiero, che e l'elemento fon-
damentale dell'identitä oullturale di ogni
comunitä.
S'impongono quindi aloune riflessioni sul-
I'aapetto del bilinguismo nel Grigioni
Italiano. Nel capitolo dedicate ai problemi
economici delle valli, si e giä accennato
alll'importanza dell'apprendimento del
tedesco da parte degli abitanti.
Per di piü e di grandissima importanza
anche a Evello scolastico. Quasi tutti gli
studenti grigionitalliani e specialmente i bre-

bagliotti e i poschiavioi sono obbligati a

studiare in una scuola media dell'interno
del caintone.
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Si tratta di un'esperienza che manca -non
solo agli svizzeri tedeschi e agli svizzeri
romandi, ma anche ai ticinesi che fino alia
maturitä comipiono gli studi in una sola
lingua. Questi fatti dimostrano che la co-
noscenza del tedesco fa parte del bagaglio
oulturalle di quasi tutti i grigioni italofoni
perche apre loro un vasto orizzonte vitale.
I vantaggi materiali offerti loro sembrano
cosl, talvolta, mini-mizzare i.l sacrificio del-
l'innata italianitä.
II bilinguistno pero, per quanto sia posi-
tivo, non dovrebbe mai indebolire la co-
scienza della propria lingua. Per questa ra-
gione a livdllo scolastico, 1'insegnamento
dell'italiano per i grigioni italofoni non
dovrebbe esisere ridotto a profitto del tedesco.
Fare la -scu-ola -media in lingua tedesca a-

prirä senz'altro ai giovani delle valli la
mente verso nuove eonquiste cultu-rali. Tut-
tavia e impossibile continuare ad as-similare
uin'altra lingua isenza rimanerne itnpregnati,
e senza perdere la spontaneitä naturale del-
la lingua madre. Si -pensi -sollamemte al fatto
che la maggioranza degli individui riesco-
no ad esprimersi in maniera coimpleta e a

giocare con le minime finezze linguistiche
solo nella -loro lingua -madre. Ognuno pub
imparare piu lingue straniere, ma raramen-
te riuscirä ad esprimersi con altrettanta
sicurezza e differenziazione in ognuna di
esse. Non si dimen-tichi -inol-tre che solo
la lingua madre e parte integrante della
personalita dell'individuo. Percio e altret-
tanto importante per ogni giovane grigio-
nese italofono non -solo approfondire la co-
noscenza del tedesco, ma anche intensifi-
care lo studio della propria lingua.
Dopo aver fatto queste considerazioni non
sorprende piu che tutti gli isorittori gri-
gioni-taliani siano -bilingui e manifestino un
interesse particolare -per la letteratura
tedesca. Giä nella Stria, ossia il stingual da
I'amur di Andrea Maiurizio troviamo
analogic a livello contenutistico non solo con
i Promessi Sposi di Manzoni, ma ugual-
mente con il Paust di Goethe.
Altret-tanto frequenti sono le traduzioni e
variazioni fatte -su opere della letteratura

tedesca. Si pensi solo alle variazioni operate

da Felice Menghini su opere di Hugo
von Hoffmannsthal, Rainer Maria Rilke o
Stefan George.
Infine si puo ricordare che quasi tutti gli
autori grigioni-taliani hanno pubblicato
anche saggi in tedesco come Paolo Gir2).

2. Responsabilitä del Cantone e
della Confederazione nei riguar-
di dei problemi linguistici del
Grigioni Italiano

Non si puo negare che il Canton Grigioni
obbligato a proteggere le tre lingue parlate
sul suo territorio, -si sia impegnato per la
difesa della minoranza linguistka della co-
rnunitä italiana, ma bisogna -constatare che

a livello politico l'italiano non e sempre al

pari della lingua tedesca.
In linea di massima, ogni minoranza lin-
guistica ha 1 diri-tto di rifiutare un docu-

mento ,non -redatto nella sua lingua ma-
terna e di pretende-rne la traduzione. I-nvece

ancora oggi il governo cantonale dei
Grigioni si rivolge talvolta ai cittadini di tutto
il cantone usando solo il tedesco.
In un cantone trilingue come il Grigioni,
in oui l'italiano e lingua ufficiale, sarebbe

giusto -che l'italiano fosse materia obbliga-
toria a livello scolastico. In quasi tutte le
souole del Cantone pero, k prima lingua
straniera e il francese, mentre come se-

cooda lingua straniera c'e libera scelta tra
l'italiano e l'inglese. Ii risultato e che per
ragioni prati-che la imaggioranza degli stu-
denti sceglie l'inglese.
Ndlla sua -poesia «Questione linguistica»
in Oggi come oggi l'autore Remo Fasani

prende posizione sul problema della dignt-
tä e -parka delle tre lli-ngue nazionali parlate
nel Canton Grigioni. L'autore polemizza

2) P. Gir, Der Aufstand der Jugend, Coira,
ed. Bischofsberger, 1969
idem, Freiheit als Verpflichtung, Coira,
ed. Bischofsberger, 1985.
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con le autoritä cantonali che spesso consi-
derano ancora oggi l'italiano «figlio della
serva», cioe inferiore allla linguia dominante

tedesca.

Egli critica il fatto che nei vagoni della
Retica gli avvisi per i viaggiatori siano in
francese e in inglese, ma non in italiano
e condanna le autoritä che fanno della
questione linguistica una questione politica:

Le ferrovie Retiche
o d'un cantone trilingue
tedesco romancio italiano
propongono gli avvisi ai viaggiatori,
ai rispettabili ospiti,
in tedesco francese inglese.
[. .]
transeat per il romancio
e i suoi utenti poliglotti,
che tali vogliono essere
[. .]
Soltanto gli utenti deWitaliano
— gente delle Valli (si dice pure)
o di terre alpine poco fertili
quando non francamente povere,
lavoratori affluiti numerosi
dal Sud, da oltre frontiera,
al Mecca del guadagno —
non valgono, sembra, la pena
di scrivere «E' pericoloso sporgersi».3)

Anche se questi esempi sembnano a prima
vista trascurabili sono purtroppo indizi di
una imparitä, ancora esistente, della ,mino-

ranza linguistica di fronte al gruppo tedesco

dominante.
Se isi eonsiderano le osiservazioni fatte in
un saggio4) all'inizio di questo secolo da

A. M. Zendralli, bisogna dire che in questi
ultimi decenni sono stati realizzati note-
voli progressi per salvaguardare 1'omoge-
neitä linguistica dell'italiano nelle valli.
L'autore afferma che il Grigioni Italiano

3) R. Fasani, Questione linguistica, in Oggi
come oggi, op. cit., 1976, p. 27.

4) A. M. Zendralli, II Grigione e le sue
vallate italiane, Lugano, Sanvito, 1925.

non poteva godere ne dei benefici che of-
friva la vita cantonale, ne dei favori di isti-
tuzioni di qualsiasi genere. Ignorando il
tedesco, la popolazione non poteva parte-
cipare alia vita cantonale. Anche se
l'italiano era considerate lingua ufficiale, nel
Gran Consiglio di Coira non si sentiva
mai una parola in italiano e le autoritä
mandavano le comunicazioni ai municipi
delle valli italofone sempre in lingua
tedesca. Ciö significa che nello stesso can-
tone venivano ignorati gli asipetti lingui-
stici della minoranza grigionitaliana. For-
tunatamente oggi la situazione e cambiata,
anche se in alcune circastanze a livello
pratico la paritä della minoranza linguistica

italiana non sembra ancora assicurata.
Occorre rilevare che anche la Confedera-

zione, secondo 1'articolo 116 I della Co-
stitiuzione federale, e obbligata a promuo-
vere le quattro lingue nazionali e saprat-
tutto a salvaguardare le due minoranze di
lingua italiana e romancia. Ancora all'inizio

di questo secolo la Confederaziane con-
siderava il Grigioni, sebbene trilingue, un
cantone di lingua tedesca. Parlando di Sviz-

zera italiana si intendeva solamente il Ti-
cino. Quando nel 1924 il Canton Ticino
presentava le sue prime rivendicazioni alia

Confederazione, il Grigioni Italiano dove-

va mettere in evidenza che dette rivendicazioni

dovevano essere considerate valide

per tutta la Svizzera italiana.
Ancora verso la metä del secolo il gover-
no grigione, riferendosi alle rivendicazioni
in campo federale, doveva ricordare a Ber-

na che le valli grigionitaliane sono ricono-
sciute parte integrante della Svizzera
italiana. Purtroppo accade ancora oggi, se pure

raramente, che le quattro valli italofone
del Grigioni, probabilmente perche poli-
ticamente dipendenti da un cantone di mag-
gioranza tedesca, non vengano considerate
a livello linguistico e culturale una parte
della Svizzera italiana.
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Nel 1982 Remo Fasani pubblica La Sviz-

zera pluriiingue. II titolo dell'opera e pu-
ramente ironico perche per l'autore la pa-
ritä delle quattro lingue nazionali nella Con-
federazione rimane ancora un «mito». Sul
riconoscknento delle quattro valli del Gri-
gioni Italiano come parte integrante della
Svizzera iitaliana l'autore scrive:

Non crediate, come fate troppo spesso,
che in Svizzera io sia la lingua dei soli
tkinesi. No, lo sono anche di una parte
dei Grigioni, costituisco cioe la Svizzera
Italiana e quesio e importanie...5)

Sembra chiaro che non e solo compito del
Ticino e del Grigioni, ma anche della Con-
federazione di considerare le quattro valli
grigionitaliane e il Ticino come un'unitä
che forma l'importante nueleo chiamato
Svizzera italiana.
Quest'unitä a livello linguistico e oulturale
e ancora piü importante se si e coscienri
che l'italianitä in Ticino si trova ugual-
mente in pericolo. Nell'articolo Tessin troi-
sieme dimension6) Grytzko Mascioni ve-
de minacciata l'iitalianitä di tutta la Svizzera

italiana e pensa che la riduzione a
due lingue nazionali rischia di creare una
situazione carica di tensioni e di antago-
nisrni. Per evitare un contrasto troppo di-
retto fra Svizzera romanda e Svizzera te-
desca sarebbe piü efficace se i due gruppi
minoritari non lottassero separatamente, ma
rwendicassero i propri diritti come «unitä
Svizzera italiana».
Ciö non isignifica che con alcune rivendi-
cazioni a livello federale si possano risol-
vere i problemi linguistioi di un gruppo
minoritario. Evidentemente prima di tutti
sono i gruppi minoritari stessi che devono

proteggere la loro lingua ed e compito spe-
cifico degli scrittori risvegliare nella popo-
lazione la coscienza e l'interesse per la
lingua ed in linea generale per l'intero patri-
monio cultura'le.

3. La situazione delle varie par-
late dialettali nel Grigioni
Italiano

I quattro dialetti del Grigioni Italiano ap-
partengono, iinsieme con quelli del Ticino,
al gruppo dialettale «Lombardo-milanese».
Se si considerano i dialetti della Val Me-
solcina e della Calanca si puö osservare
che certi tratti arcaici propri della loro
lingua si trovano anche nelle parlate della
Bassa Valtellina, del Lecchese, della Val
Bedratto o ancora della Val d'Ossola.
Scrive infatti Ottavio Lurati: «Non si puö
parlare di dialetti della Svizzera italiana,
ma solo di dialetti nella Svizzera italiana»7).
Senza parlare deille innumerevoli parlate
comunali e frazionali oggi praticamente
scomparse, il dialetto mesolcinese si sud-
divide in una lingua ancora assai conser-
vatrice nella regione superiore della valle
e in una lingua piü accessibile ai mutamenti
linguistici nella Bassa Mesolcina. Rovere-
do, come centro cuiturale, fu il primo co-
mune a subire sempre di piü Tinflusso dei
dialetti ticinesi di coloritura bellinzonese.
Questo dialetto, largamente adeguato alia
parlata comune lombarda, fu poi lentamen-
te trasmesso a tutta la valle.
II dialetto della Val Calanca non e molto
diverso da quello mesolcinese e rappresen-
ta secondo Jacob Urech8) una fase anteriore

del dialetto moesano.
Per ciö che riguarda il dialetto della V.tl
Poschiavo l'influsso lombardo-milanese e
considerevole. Si constata perö, che diverse
peculiaritä linguistiiche sono simili o addi-
rittura analoghe non alia parlata di Mik-
no, ma invece, a quella di Brescia, da cui

6) R. Fasani, La Svizzera pluriiingue, Lugano,

Cenobio, 1982, p. 18.
6) G. Mascioni, Tessin troisieme dimension,

in «L'Hebdo» I, 16. sept. 1982.
7) O. Lurati, Dialetto e italiano regionale

nella Svizzera Italiana, Lugano, Solari e

Blum, 1976, p. 45.
8) J. Urech, Beitrag zur Kenntnis der Mundart

der Val Calanca, Biel, Schüler, 1946.
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il dialetto poschiavino ha ripreso molti trat-
ti lessicali e morfologici. Si pensi per esem-
pio alia formazione del plurale famminile
in i {«tanti volti» per «tante volte»)9).
L'influsso bresciano e dovuto ai frequenti
scambi di lavoratori e di meroi nel Rina-
scimento e soprattutto alia fondazione del-
la prima tipografia nel cantone nel 1547
a Poschiavo. I tipografi Landolfi veniva-
no da Brescia e senza dubbio impregna-
rono il dialetto poschiavino di caratteri-
stiche linguistiche del loro paese.
Malgraido subisca sempre piü l'influsso
della Valtellina, ancora oggi il dialetto
poschiavino e caratterizzato da un'alta con-
servativitä e specificitä lessicali. Soprattut-
to nella terminologia politica Poschiavo ha
conservato parecchie parole di stampo
proprio. E' in uso ancora oggi «sovrastanza»
per municipio, «giunta» per consiglio co-
munale, «podestä» per sindaco, «luogote-
nente» per vicesindaco o ancora «landama-
no» per presidente del tribunale di circo-
lo 10).

In una posizione particolare sta la parlata
della Valle Bregaglia. In virtu della situa-
zione geografica e degli eventi storici, si
sono scontrati in questo dialetto di fron-
tiera il lombardo e l'elemento ladino del-
l'Engadina. Quest'ultimo influisce sulla
lingua dal nono secolo in poi, quando la
Bregaglia viene subordinata al vescovado di
Coira.
Le caratteristiche linguistiche del roman-
cio si trovano perb maggiormente nelll'alta
valle mentre la lingua della parte inferiore
della Bregaglia subisce oggi, sempre di piü,
l'influsso del Chiavennasco.
Si deve infine rilevare che tuttl i dialetti
grigionitaliani contengono, soprattutto a li-
vello lessicale, un numero considerevole di
germanismi che sono il risultato del
normale comtatto linguistko, politico-economi-
co e sociale icon la parte tedesca del cantone.
Si peinsi per esempio alia parola «famfer»

per centesimo nel dialetto mesolcinese che
deriva dal tedesco «fünfer», o ancora la

parola «slifer» per arrotino dal tedesco
«Schleifer» n).

Nel vocabolario mesolcinese e calanchino
si incontrano inoltre diversi francesismi
che sono stati introdotti dagli emigrati ri-
tornati dalla Francia. La parola «bogiä»
per muoversi, dal francese «bouger»12),
tarnto per dare un esempio.
Dovuto al flusso migratorio, ma questa vol-
ta verso la Spagna, il dialetto della Val
Poschiavo invece presenta un numero non
raro di spagnolismi e di forme sintattiche
sipagnole, come per esempio «al ta sta
bien impiegaa» per «ben ti sta!» dallo spa-
gnuolo «te esta bien empleado» 13).

Infine oocorre rilevare che negli ultimi anni
si e potuto constatare anche nel Grigioni
Italiano il fenomeno dell'iitalianizzazione dei
dialetti. Anche ise, in contrasto col Ticino,
l'italiano nelle va'lli si limita essenzialmen-
te all'uso scritto, si puo osservare, soprat-
tutto da parte dei giovani, un sempre cre-
scente uso dell'italiano nella comunicazio-
ne parlata.
II cambiamento delle tradizionali strutture
sociali e soiprattutto professional! fa si che
nelle valli i dialetti, ancorati al mondo del

passato, non permettono una comunicazio-
ne sufficientemente ampia. Anche se i
dialetti delle valli sono meno minacciati di
quelli del Ticino, i grigionitaliani hanno
il compito di continuare a coltivare non
so'lo la loro lingua materna ma anche i ver-
nacoli, che esprimono forse ancora piu
dell'italiano, le loro caratteristiche originali.
II mantenimento dei dialetti dipende
anche dalle ricerehe scientifiche fatte sui
diversi vernacoli e dalla pubblicaizone di vo-
cabolari dialettali.
Per lo studio dei dialetti nel Grigioni
Italiano esiste finora un vocabolario del
dialetto roveredano pubblicato da Pio Rave-

glia14), uino studio sui dialetti di Rovere-

9) O. Lurati, op. cit., p. 142.
10) O. Lurati, op. cit., p. 143.

u) O. Lurati, op. cit., p. 82.
12) O. Lurati, op. cit., p. 83.
13) O. Lurati, op. cit., p. 84.
14) P. Raveglia, Vocabolario del dialetto di

Roveredo Gr., Poschiavo, Menghini, 1972.
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do di A. M. Zendralli15) e un glossario
del dialetto di Mesocco di Domenica Lam-
pietti16).
Inoltre Karl Jaberg 17) ha fatto diverse ri-
cerche sul dialetto moesano e nel 1946 e

stata iscritta da Jacob Urech18) una tesi
sul dialetto della Val Calanca.
Per il dialetto della Val Poschiavo si puö
citare il Vocabdlario dei dialetti della cittä
e diocesi di Como ") di Pietro Monti e i
Saggi ladini20) di G. J. Ascoli.
Rkeniamo che gli scrittori siano ugualmen-
te responsabili del mantenimento del
dialetto che rappresenta l'elemento fandamen-
tale del bene culturalle di una comunitä.
Nella prima metä del secolo opere in
dialetto sono ancora mo'lto frequenti, mentre
gli autori grigionitaliani contemporanei, ob-
bligati ad adeguarsi alio sviluppo della nuo-
va civiltä, non scrivono piü in dialetto.
Per loro il dialetto non rappresenta piü
l'espresisione culturale auteotica e funzio-
nale del mondo in cui vivono. II vocabo-
lario dialettale basato essenzialmente su
termini agricoli e artigianali e insufficiente
per i nuovi argomenti trattati oggi dagli
scrittori. Inoltre la letteratura dialettale e

comprensibile solo ad una piocola comunitä
linguistica, mentre le opere contemporanee
vogliono raggiungere un puibblico piü va-
sto che suiperi le frontiere regionali. E' per-
ciö ovvio che una produzione letteraria uni-
camente dialettale non sia piü concepibile
per gli scrittori grigionitaliani contemporanei.

Ciö non significa perö, che non siano

responsabili della conservazione dei
dialetti nelle Valli.
Per risvegliare nella loro comunitä il sen-
timento per il bene culturale dialettale, gli
scrittori grigionitaliani potrebbero impe-
gnarsi maggiormente nel campo teatrale,
scrivendo anche delle opere in dialetto.

In confronto al Ticino le opere drammati-
che nelle valli sono scarsissime. Purtroppo
esistono unicamente la tragicommedia La
stria, ossia i stingual da I'amur di Andrea
Maurizio, l'opera di oreazione parateatrale
in italiano, il radiodiramima La strega Or-
sina ehe non muore mai di Grytzko Ma-
scion i e La coda del Sonetto, commedia di
un atto in versi di Leonardo Bertossa 2r).

In un artieoio intito'lato II teatro22), Ma-
scioni espone i probdemi della produzione
teatrale nella Svizzera italiana. Mette in
evidenza che una vita teatrale e «potenzial-
menjte posisibile» lä dove esiiste un pub-
blico che vuole e ama il teatro e con
autori, attori e specialisti in grado di fare
teatro. Considerando, come afferma Ma-
scioni, che si puö fare spesso del teatro
vero, e anche del buon teatro, con poco,
una vita fliodramimatka nelle valli sareb-
be sicuramente realizzabile a partire dal
momento in cui gli scrittori tentassero la
comunieazione teatrale.

15) A. M. Zendralli, II dialetto di Roveredo
in Mesolcina, Poschiavo, Menghini, 1953.

16) D. Lampietti-Barella, Glossario del dia¬
letto di Mesocco, in «Quaderni Grigionitaliani»

(Poschiavo), LIII, 1984-1987.
17) K. Jaberg, Ueber einige alpinlombardische

Eigentümlichkeiten der Mesolcina und der
Calanca, in «Vox Romanioa», Berna,
Francke, 1952, nr. 2, pp. 221-245.

18) J. Urech, Beitrag zur Kenntnis der Mundart

der Val Calanca, Biel, Schüler, 1946.
19) P. Monti, Vocabolario dei dialetti della

cittä e diocesi di Como, Milano, Societä
Tipografica dei Classici Italian!, 1845.

20) G. J. Ascoli, Saggi Ladini, Roma, E. Loe-
scher, 1873.

21) Leonardo Bertossa, La coda del Sonetto,
Milano, Vedetta, 1938.

22) G. Mascioni, II Teatro, in «Cenobio»
(Lugano), XXVI, 1977, n. 1, pp. 33-35.
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La responsabilitä della scuola per la conservazione del

proprio bene culturale linguistico

«La scuola resta uno tra i mezzi piü effi-
cienti di cui dispone l'ente pubblico per
salvaguardare le caratteristidhe linguistiche
del proprio territorio» scrive Reto Bongu-
lielmi in Una pregevole pubblicazione sui
problemi delle minoranze linguistiche e

religiose1). Uno dei compiti piü importanti
dell'insegnamento nel Grigioni Italiano e

in primo luogo di tener conto del proprio
patrimonio culturale e di tutte le condi-
zioni particolari in cui si trovano le valli
italofone del Cantone. Si puo notare che

oggi le autoritä competenti del Cantone
dimostrano mollta cornprensione per i di-
versi problemi dell'educazione nelle valli.
Nonostante cio suscitano ancora oggi varie
difficoltä a 'livello scolastico, benche la si-
tuazione della scuola elementare e seoonda-

ria, sia migliorata. La riorganizzazione e

l'amplliamento delle scuole secondarie per
esempio, ha rafforzato la coscienza culturale

delle valli. Prolunganido di un anno la
durata dell'insegnamento a livello seconda-
rio i giovani hanno ora la possibilitä di
studiare un po' piü a lungo nelle valli e

un po' meno nell'ambienlte di lingua stra-
niera.
Uno dei compiti delle scuole nelle valli e
di insegnare in modo efficace il tedesco

per mantenere le relazioni con la parte te-
desca del Grigioni. L'insegnamento del
tedesco e di importanza fondamentale per gli
allievi che continuano gli studi nelle scuole
rnedie tedesche nell'interno del Cantone.
Proprio perche il Grigioni Italiano non
dispone di una scuola media, il problema
della conservazione della loro italianitä e

ancora maggiore. Non dimentichiamo che

i maestri delle valli hanno seguito la Scuola

Magistrale di Coira, che e, anche se oggi

ha una «sezione italiana», una scuola te-
desea. Seguendo una preparazione
professionale in una cittä in cui mancano l'am-
biente e la societä culturalmente italiani
e per :lo piü presso un istituto di lingua
tedesca, viene a mancare agli insegnanti
l'approfondimento della lingua italiana. Di
conseguenza ai giovani docenti mancano so-

vente «la nomenolatura della terminologia
scientifica, la proprietä di vocabolario, la
sicurezza stilistica e logica» 2). Questo
problema linguistico dei maestri grigionitaliani
puö condurre alll'insegnamento imperfetto
e difettoso dell'italiano giä a livello
elementare e secondario.
Per evitare questo perioolo, sono stati rie-
laborati negli ultimi anni i libri scolastici e

i manuali didattiei degli insegnanti. I pochi
testi didattiei che esistevano alcuni decenni
fa, erano quasi tutti tradotti dal tedesco
ed esprimevano, di conseguenza, la men-
talitä tadesca 3).

Oggi gran parte dei libri scolastici vengono
dal'l'Italia. Alitri sono stati adattati alia si-

tuazione linguistica e culturale del Grigioni
Italiano. Un ottimo esempio e il libro di
lettura per le scuole elementari di Elda
Simonett Giovanoli4). L'autrice e riuscita
a realizzare un libro che presenta testi de-

serittivi sugli aspetti caratteristici delle valli

4) R. Bongulielmi, Una pregevole pubblicazione

sui problemi delle minoranze linguistiche

e religiose, in «Quaderni Grigionitaliani»

(Poschiavo), XL, 1971, p. 243.
2) R. Bornatico, L'ampliamento della scuola

secondaria grigionitaliana, perizia, s.l., 1948.
3) Soprattutto durante il fascismo si rifiutava

l'acquisto di libri italiani.
4) E. Simonett Giovanoli, A goccia a goccia,

Coira, ufficio cantonale testi didattiei, 1968.
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italofone del Can-tone. Inoltre una parte
del libro e riservata ad una raccolta di
leggende e tfiiabe del Grigioni Italiano.
Occorre sottolineare che i problemi scola-

stici delle iscuole grigionitaliane possono es-

sere risolti solo con 1'aiuto delle autoritä
cantonali. In questi ultimi annli la Commis-
sione cantonale dell'educazione ha tenuto
con-to dei postulati grigionitaliani. II Can-

tone si e reso conto che le aspirazioni
cultural! e gli interessi didatticojscolastici era-

no, per ragioni di differenze di lingua in
primo luogo e di condizioni di vita in se-
cando luogo, diverse da quelle delle altre
parti del Cantone. Di conseguenza il
Grigioni Italiano deve avere il diritto di con-
siderare la situazione scolastica come un
problema proprio e personale.
Come si e giä accennato, il Grigioni
Italiano non possiede iscuole superiori ed e

cost Tunica regione linguistica svizzera pri-
va di on suo istStuto di souola media. Proprio

per quas'to e stata affrontata -per la

prima volta, giä nel 1922, la questione
della creazione di on proginasio, cioe di
un ginnasio senza liceo nelle valli italofone
del Cantone. Siocome le quattro valli non
formano un'unita geografica, la creazione
di un proginnasio non -si e mai verificata
e non si verificherä imai.
Gi si puö chiedere ise la scuola cantonale
dii Coira, che raggruppa il ginnasio lettera-
rio e scientifico, la sezione commerciale e
la iscuola magistrale, si impegni isui
problemi linguistici degli situden'ti italofoni che
aocoglie ogni anno. Si puö osservare che

giä da parecchio tempo la scuola cantonale
dä molto peso alio studio dell'italiano per
stuidenti di lingua madre dtaliana. Alia -scuola

magistrale esiste una «sezione italiana»
per gli italofoni, in cui una parte delle le-

zioni sono tenute in italiano.
Naturalmente le poche lezioni che si danno
in italiano non bastano a parificare l'inten-
sitä dello studio della lingua italiana a quel-

la tedesca, ma -testimoniano sicuramente
Tinteresse da parte della scuola di risolvere
i prolblemi linguistici degli student! e dei
futuri insegnanti delle valli italofone del

cantone.
D'altra parte si constata che per gli istu-
denti grigionii di lingua materna tedesca,
I'italiano rimane post posto al francese e

praticamente anche ali'ingjlese, e si nota
inoltre che, come per il resto della Confe-

derazione, I'italiano non e materia obbli-
gatoria per la maturitä föderale. Ci si puö
chiedere se il gruppo linguistico tedesco,
anche se maggioritario, non dovrebbe sen-

tirsi moralmente impegnato a riconoscere
la paritä della lingua italiana con le altre
lingue insegnate nelle scuole medie.
NelTarticolo intitolato Svizzera plurilinguei)
lo iscrittore Remo Fasani ha praso posizio-
ne sul problema del riconoscimento delle

quattro lingue dfficiali della Confederazio-

ne a Itivello scolastico. Con lo scopo di sot-
tolineare la realtä della situazione attuale

propone, con mordace ironia, l'apprendi-
mento deli'inglese came prima lingua stra-
niera per totti gli -svizzeri, mentre come
seconda e terza lingua suggerisce la libera
scelta fra il tedesco, il francese e I'italiano.
Queste proposte provocherebbero la fine
di una convivenza fra i diversi valori cul-
turali svizzeri, ma eviterebbero almeno la
disuguaglianza delle lingue ufficiali nella
Confederaziione.

Studiando la situazione scolastica occorre
inoltre esaminare tl problema universitario
che si presenta agli studenti grigionitaliani.
Fra i primi iniziatori, che sin del 1944 ave-

v-ano postulato la creazione di un'univer-
sitä italiana in Ticino, ic'era il mesolcinese
A. M. Zendralli il quale discusse i vantaggi

per i grigionitaliani di poter seguire gli stu-
di universitari nella loro lingua madre. Ne-

5) R. Fasani, La Svizzera plurilingue, Lugano,
Cenobio, 1982.
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gli anni seguenti, Ja collaborazione del Gri-
gioni Italiano con il Tioino nell'intento di
proporre a livello föderale la realizzazione
di un'universitä per tutta la Svizzera ita-
liana si rivelö purtroppo insuffioiente. For-
se le autoritä grigionitaliane, petnsando che

i giovani delle valli dovevano comunque
reoarsi nella parte tedesca del cantone per
seguire le scuole medie, ritenevano che i-
scriversi ad un'universitä francese o itede-

sca costituiva per loro un problema meno
rilevante che per a ticinesi.
La maggior parte dei grigionitaliani erano
e sono tuttora favorevoli alia realizzazione
di un istituto isuperiore di ricerche sulla
Svizzera italiana in Tioino. Inoltre da al-

cuni anni postulano la creazione di un centre

di ricerche nel proprio cantone. II co-
siddetto «Iistituto retico di ricerche soien-
tifiche» (IRRS) dovrebbe aiutare a tenere
in vita le caratteristiche etniche e lingui-
stiche del Cantone e conservare l'ereditä
culturale dei tre gruppi linguistici. L'lRRS,
che collaborerebbe con le universitä nazio-
nali ed estere, con biblioteche e musei, con
la isovraintendenza ai monumenti ed ainche

con il servizio archeologico, e indubbiamen-
te un progetto interessante ma non sosti-
tuisce un centro universitario nella Svizzera

italiana.
Parecchi scrittori ticinesi e grigionitaliani
lottano per la creazione di un'universitä in
Ticino. Grytzko Mascioni afferma nel suo
artkolo Tessin troisieme dimension 6) che
rifiutare la fondazione di un'universitä in

6) G Mascioni, Tessin troisieme dimension,
in «L'Hebdo» (Zurigo), I, 16 settembre
1982.

Tioino noin fa ältro che aocelerare la de-

gradazione linguistica della Svizzera italiana.
Agli oppositori di un'universitä in Ticino,
che sottolineano come un periodo passaro
fuori del Cantone offrirebbe agli studenti
l'occasione di entrare in contatto con il
resto della Svizzera, risponde che in realtä
le eomunitä ticinesi vivono in «piccoli ghet-
ti» e raramente si legano agli altri gruppi
linguistici. Questo fenomeno si eonstata
meno fra i grigionitaliani che, essendo vis-
suti sempre in un cantone trilingue, sono

per neoassitä dbbligati a entrare in
contatto con i gruippi linguistici tedeschi e ro-
manci.
Parlando del problema scolastico non biso-

gna infine dimenticare Ja diffusione di libri
italiani nelle valli, che e necessaria non
solo a livello scolastico ma importante per
tutta la popolazione. La biblioteca popolare
dei Grigioni con sede a Coira, acquistando
ogni anno un numero considerevole di
libri italiani che manda in prestito nelle valli,
contribuisce a isalvaguardare l'italianitä nel
Cantone. Altrettanto fa la biblioteca can-
tonale (scientifico-letteraria) dei Grigioni.
Concludendo si deve aggiungere che la si-

tuazione della scuola nel Grigioni Italiano
non dtpende solo dalla regione e da'l Can-
tone ma da tutta la Confederazione che e

dbbligata ad aiutare finanziariamente lo svi-
luippo dell'educazione nelle valli. II con-
tributo della Confederazione appare ancora
piü itnportante se si prende in considera-
zione il fatto che l'öducazione nelle vaili
non e un ptrro problema scolastico, bensi

un problema specifico etnico-culturale, vale
a dire quello della difesa della cultura e

della lingua nel Grigioni Italiano.
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Le tipografie grigionitaliane e i problemi di pubblicazione
da parte degli scrittori
Trattando del problema culturale nel
Grigioni Italiano e necessario accennare bre-
vemente alle poche 'tipografie esistenti nel-
le valli e rifletitere sui problemi che gli
scrittori del Grigioni Italiano possono iin-

contrare nel pubblicare le loro opere pres-
so tipografie del proprio cantone, del Ti-
cino o italiane. Nella parte italofona del
Cantone non ci sono vere e proprie case
editrici, ma esistono tre tipografie, di cui
la piü importante e la stamperia Menghini
di Poschiaivo. Quest'ultima e stata fondata
nel Rinascimento da profughi protestanti
italiani che perseguivano nella valle, attra-
verso la staimpa, la idiffuisione della fede
protestante e la lotta contro >il cattolice-
simo. Col tempo 'l'officina Lartdolfi (cosl
si cbiaimo la tipografia dal 1547 al 1617)
si interesso ugualmente alia pubblicazione
di test'i didattici, civici o ancora istruttivo-
educativi. Dal 1617 in poi la stamperia
Landolfi cambiö parecchie volte proprie-
tario fino circa al 1720. La tipografia De
Bassus/Ambrosiomi fu attiva dal 1780 al
1788. Nel 1852 si apri una litografia-'tipo-
grafia che nel 1864 passö nelle man-i del-
la famiglia Menghini, cui appartiene ifcuttora.
La tipoigrafia pubblica oggi «L'Ahnanacco
del Grigioni Italiano» e la rivista culturale

«Quaderni Grigionitaliani» editi dalla
«Pro Grigioni Italiano».
Sin dal 1852 detta tipografia pubblica an-
che «II Grigione Italiano», primo giomale
settimanale di lingua italiana nel Grigioni.
In Bregaglia non esiste nessuna stamperia,
i bregagliotti sono costretti ad affidare le
loro stampe a tipografie engadinesi o alia
tipografia di Poschiavo.
I mesolcinesi e i calanchini devono
ugualmente ricorrere a .stamperie ticinesi o
grigioni. La Val Mesokina possedeva, pero,
due proprie tipografie di minore importan-
za. La stamperia di Grono, chiusa da lun-
go tempo, e la tipografia di Roveredo che

stampa tuttora gli awisi pubblici delle due

valli.
II giornale settimanale «II San Bernardino»
e stato stampato per parecchi anni presso
la tipografia di Roveredo, mentre oggi per
ragioni economiche vien pubblicato presso
la casa editrice Buona Stampa a Lugano.
II Grigioni Italiano possiede ancora un ter-
zo settimanale, «La Voce delle Valli», che

esce presso la tipografia Rezzonico di
Locarno. Da qualehe anno esce due volte
al imese il «Masolcinese» redatto a Roveredo

e stampato in Ticino.
Oocorre chiedersi ora quali problemi incon-
trino gli scrittori grigionitaliani pubblican-
do le loro opere. Gli autori della prima
metä del secolo feoero stampare di solito la
loro produzione letteraria presso la
tipografia Menghini di Poschiavo. Oggi invece,
poiche opere stampate a Poschiavo avreb-
bero una divulgazione limitata al pubblico
grigionitaliano, la maggior parte degli scrittori

preferisce pubblicare presso le case
editrici del Ticino. E' evidente che gli scrittori

del Grigioni Italiano non avrebbero
tanta possibilitä di pubblicitä e di diffu-
sione dei loro libr.i se non potessero pub-
blkarli e venderii in Ticino. Inoltre non
bisogna dimenticare che in Ticino esiste
l'Associazione degli scrittori della Svizzera
italiana (ASSI), che sostiene gli interessi
di tutti gli autori italofoni della Svizzera.
Molti scrittori contemporanai pufbhlicano in
Italia. C'io significa che gli scrittori
grigionitaliani non solo possono stampare le 'loro

opere a un prezzo piu conveniente, ma
hanno soprattutto la possibilitä di propor-
<re i libri al mercato italiano. La
pubblicazione in 'Italia da loro l'opportunitä di
far conoscere l'aspetto culturale della Svizzera

italiana andhe alia «madre» della loro
cultura.
Infine non e da trascurare il fatto che la
pubblicazione in Italia presenta per il
Grigioni italiano, come pure per il Ticino, un
vantaggio critico letterario.
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II ruolo della letteratura contemporanea del Grigioni
Italiano

Gli autori del dopoguerra hanno ricevuto
nuovi implsi dalla societä moderna e si
considerano ora una parte della «societä
in cui viviamo». Paolo Gir esprime l'opi-
nione che qualsiasi letteratura deve tentare
la storia dell'umanitä initera. Tutte le sue

poesie e prose rappresen'tano riflessioni di
valore generale: meditazioni sulla nascita
della libertä, sul problema dell'uguaglian-
za fra gli uomini, sul senso della respon-
sabilitä morale. II forte accostamento da

parte sua ad una letteratura di interesse

umano universale non significa perö che

non si interessi ai valori culturali del
Grigioni Italiano.
Nel sua -saggio Lo scrittore nella societä
attuale Paolo Gir riflette sul rapporto esi-

stente tra lo scrittore e la societä. Leggiamo:

Lo scrittore attua una relatione di ten-
sione spirituale con la societä. La sua
posizione spirituale, per cui egli ridä una
realtä deüe cose, crea tra lui e la comu-
nita umana una necessitä di interdipen-
denza morale o meglio una tacita volon-
tä di cottaborazione. ')

Di conseguenza le opere di Paolo Gir rap-
presentano una parte della propria cultura,
ma sono sempre tivolte a tutta la «comu-
nitä umana».
Ma a quale societä appartiene l'autore gri-
gionitaliano di preciso? Evidentemente a

quella svizzera, separata dall'Italia da una
frontiera nazionale. A una societä di
lingua italiana, ma non completamente se si
considera che gli scrittori contemporanei
non vivono piü nelle valli.
Tuttavia la letteratura della Svizzera
italiana ha forti legami con l'Italia, la sua
patria culturale. Guido Calgari scrive:

Non si pub parlare di letteratura della
Svizzera Italiana, tutt'al piü di contri-
buto atta letteratura dell'Italia, la
letteratura della Svizzera Italiana e legata e-

sclusivamente die vicende di quella na-
zionde materna.2)

I due cantoni con premesse etnico-lingui-
stiche-culturali parzialmente uguali devono
co'nsiderarsi un'unitä, chiamata Svizzera
italiana. Per poter conservare interamente il
proprio patrimonio culturale, tutta la Svizzera

italiana deve accostarsi alia cultura
madre.
Gli scrittori del Grigioni Italiano perö non
si considerano ne ticinesi, ne italiani, ma
grigioneisi.
Quali sono gli elementi che differenziano
il Grigioni dal Ticino? Sebbetie l'influsso
dei massmedia provenienti dall'Italia nel
Ticino sia considerevole, sembra che il
Ticino non carchi un vero contatto con l'Italia.

II Ticino co'ltiva il particolarismo, anche

perche si sente minacciato dal gran numero
di isvizzeri tedeschi residenti nel cantone.
L'accoistamento all'Italia non ha luogo, for-
se anche perche gli autori ticinesi temono
la concorrenza della cultura madre.
Giovanni Orelli scrive in «Versants»:

Altro problema. La precarietä, per non
dire l'assenza, di una societä culturale
in una regione come la Svizzera Itdia-
na, senza universitä, politicamente legata
dla Svizzera ma parecchio staccata dal

P. Gir, Lo scrittore nella societä attuale,
Poschiavo, Menghini, 1975, p. 7.

2) G. Calgari, Le quattro letterature della
Svizzera, Milano, Sansoni, 1968, p. 13.
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contesto federate, linguisticamente lega-
ta all'Italia, alia Lombardia, ma ora affet-
tivamente (e pericolosissimamente) piut-
tosto staccato, da Milano e dintorni, tra-
scina con se problemi molto gravi.3)

Nella stessa rivista Remo Fasani presenta
gli argomenti storici che hanno condotto
a una differenziazione nel rapporto Ticino-
Italia e Grigioni-Italia:

II Ticino appare una regione «giovane»,
che deve regolare i conti col proprio
passato e quindi anche col proprio pre-
sente; i Grigioni Italiani, una regione
«antica», che questi conti sente di averli
regolati, benche non tutti in modo de-
finitivo. Di qui il maggiore «impegno»
dei ticinesi verso la loro terra e il fat to
che gli scrittori ticinesi parlino quasi solo

del Ticino; e relativo «disimpegno»
dei grigioni italiani e il fatto che i loro
scrittori escano spesso dai propri con-
fini.4)

La letteratura del Grigioni Italiano risulta
piü aperta e quindi meno identificabile, me-
no lombarda di quella ticinese. Il fondo
rimane italiano, ma con forti venature ol-
tramontane. Reto Bezzola scrive a questo
proposito:

Ogni Grigione varcando la frontiera ita-
liana, non ha se non politicamente, il
sentimento di entrare in terra straniera.
La sua relatione con l'Italia e con I'Italiano

non e quella di uno straniero
sentimentale esaltato oppur critico, ma quella

naturale e spregiu.dica.ta che risulta
da un intimo contatto secolare.5)

Un rapporto tradizionäle lega il Grigioni
all'Italia grazie ai valichi alpini sino dai
tempi dell'impero romano.
Le affinitä con la cultura italiana da un
canto e l'appartenenza po'litica a una
regione di lingua tedesca da'll'altro, defini-
scono il ruolo particolare delle valli come
un «colloquio paritetico» con tutta la
cultura italiana, ma isoprattutto quello di me-

diatore fra le culture di ambedue le parti
delle Alpi.
Rifacendoci al titolo della racco'lta di poe-
sie I passeri di Horkheimer di Mascioni,
Fasani nota in «Versants» 6) che tale opera

-non puö esser stata scritta che da un
autore influenzato dalla duplice cultura
tedesca e italiana.
Gli autori grigionitaliani, pur essendo le-
gati emotivamente all'Italia, .sono partico-
lanmente influenzati dagfli stretti contatti
intrattenuti col nord delle Alpi. Gli autori
contemporanei hanno cost .superato le fron-
tiere geografiche e culturali delle Valli.
Rimane pur sempre da chiarire il proble-
ma, di fondamentale imiportanza, dell'iden-
titä di questi autori e della sua ripercus-
sione nelle loro opere. II problema della
riscoperta delle proprie origini costituisce
infatti una costante, un elemento chiave,
della letteratura del Grigioni Italiano, ba-
sti pensare al tema dell'esilio ricorrente
nelle poesie di Fasani.
Ma quale comipito spetta di preciso agli
scrittori grigionitaliani contemporanei? La
particolare posizione (del Grigioni deve mo-
tivare gli scrittori ad accogliere impulsi dal
sud come dal nord, per poi tielaborarli
dando vita a nuovi motivi letterari. II con-
tinuo contatto con due lingue e due
culture diverse conferisce agli .scrittori un ruolo

di mediatore, come il Grigioni Italiano
e giä da secoli nel campo del comimercio,
della politica, dell'arte. Cost a tutti gli scrittori

grigionitaliani contemporanei e futuri
spetta esplicare una funzione d'intermedia-
rio tra due grandi culture diverse.

3) G. Orelli, Scrivere nella Svizzera Italiana,
in «Versants» (Lausanne), 1984, n. 6, p. 79.

4) R. Fasani, Lo scrittore ticinese e lo scrit-
tore grigione italiano, in «Versants»
(Lausanne), 1984, n. 6, p. 68.

5) R. Bezzola, Italia e Rezia, in «II Veltro»
(Roma), XI, 1967, n. 4-5, p. 530.

6) R. Fasani, Lo scrittore ticinese e lo scrit¬
tore grigione italiano, in «Versants»
(Lausanne), 1984, n. 6.
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