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MASSIMO LARDI

Don Felice Menghini, operatore culturale
impareggiabile

Per definizione la cultura sarebbe la ri-
sposta data da un gruppo di uomini alia
sfida posta ad essi dalle particolari con-
dizioni fisiche biologiche e sociali in cui

vengono a trovarsi; la civilta sarebbe l'ar-
mamentario, cioe i mezzi e le armi ehe

una cultura si foggia per affrontare la
sfida; la quale, in una valle di montagna,
e ifondamentalmente diversa da quella di
un centro. Ma il valore intrinseco di una
cultura dipende unicamente dall'adegua-
tezza della «risposta» e non dal luogo
dove questa viene data.
Don Felice Menghini si creö un arma-
mentario che aveva il suo punto di forza
nel dominio di piü di una lingua, ma
soprattutto della lingua madre. Cerco di
interpretare le aspirazioni piü alte del
suo popolo, di documentare la sua
lingua, i suoi detti, le sue fiabe e leggende
e, da quell'artista che era, di trasformarle
in vera poesia. Canto la natura che aveva

sotto gli occhi e la dipinse nei suoi
quadri, perche era anche pittore. Della
situazione in cui si trovo a operare fece
il meglio che poteva e realizzo della vera
cultura perche animato da uno spirira
proifondamente umano e cristiano, an-
corato a dei valori assoluti. II contrario
di quello che succede in tanta cultura
egemone dei nostri giorni, che di assolu-
to conosce solo la liberta di mercato, Li
quale porta inevitabilmente al sovverti-
mento di ogni norma e di ogni valore.
Anzi, e probabile che don Felice Menghini

non si preoccupasse di fare cultura.

Da persona intelligentissima individuo
vari problemi della sua valle e della sua

gente, e cerco di risolverli con eleganza,
magari con stile. Le cose che scrisse come

giornalista, pubblicista e anche come
poeta non erano fine a se Stesse, con esse

perseguiva un obbiettivo spperiore: l'ele-
vazione spirituale e morale della sua gente.

E non dimentichiamolo: era sacerdote
convinto e come tale espletava la sua
attivita — se si puo usare un luogo co-
mune — per amore del prossimo e per
la maggior gloria di Dio. Anche la sua
passione per la natura, per la montagna
il lago e le creature, si inquadra in un
contesto di contemplazione e di gratitu-
dine per la creazione e per il Creatore
che, fatte le dovute proporzioni, fa pen-
sare a un altro grandissimo operatore
culturale ante litteram, cioie 5. Francesco
d'Assisi.
Don Felice esprime le sue aspirazioni
come scrittore e poeta nel suo volume in-
titolato «Nel Grigioni Italiano» che si

puo considerare come il suo «Zibaldone».
In esso egli confessa il suo desiderio di
diventare il poeta della sua valle, esprime
il rammarico «per tutti i secoli passati
da questa nostra itala gente in questo
nostro bei paese illuminato dal cielo lom-
bardo, passati quasi senza una storia del
loro spirito e della loro vita». Un pas-
saggio stupendo perche ci fa conoscere
don Felice come uomo, nella sua gio-
ventü, completamente proiettato verso il
futuro, nella sua eta rodomontica in cui,



14

per dirla con Giovanni Papini, «si ha il
vizio virile di prendere tutti i tori per le

corna». Anche lui ha avuto la sensazione,
come ogni uomo di vent'anni «che la sto-
ria passata e una lunga notte rotta da
lampi, un'attesa grigia e impaziente, un
eterno crepuscolo di quel mattino che

sorge finalmente con noi...» (Papini). Le
risposte dei giovani alia sfida del loro
ambiente sono molteplici. Lui fu uno di
quelli che cercarono subito di costruire.
Riteneva che la valle non avesse avuto
un poeta: comp! il generoso tentativo di
diventarlo e infatti e l'unico poeta po-
schiavino che figuri nella recente anto-
logia della «Letteratura della Svizzera I-
taliana» di Giovanni Orelli, La Scuola
(a parte Paganino Gaudenzio che Men-
ghini stesso tolse dal dimenticatoio con
la tesi di laurea e Grytzko Mascioni che

venne molto piü tardi). Ma cio che lo
xende grande e il fatto che invito e in-
coraggiö numerosi altri giovani a cimen-
tarsi in questo sforzo. Lo dimostra la sua
collana di letteratura varia «L'ora d'oro»,
nella quale diede la possibilita a giovani
di talento di pubblicare le loro primizie
letterarie. Fu un colpo d'ala, un'impresa
editoriale straordinaria, con la quale per
un attimo riusci a rompere l'isolamento
di Poschiavo, e a rinnovare i fasti della
Tipografia Landolfi. Usci dall'isolamen-
to lui stesso con il «Fiore di Rilke», im-
ponendosi come uno dei migliori tradut-
tori di poesie della Svizzera italiana e
realizzando nel contempo quell'opera di
mediazione fra la cultura tedesca e
italiana che a piü riprese ci viene indicata
come il nostro specifico compito cultu-
rale. Ripropose la lettura del Petrarca
negli anni bui della guerra, allacciando
contatti con il Ticino e con validi rap-
presentanti della cultura italiana profughi
in Svizzera: Carlo Vigorelli, Piero Chiara
di cui accolse la prima raccolta di poesie

«Inventavi». Pubblicö «Ii senso dell'esilio
di Remo Fasani con l'introduzione di Di-
no Giovanoli. Incoraggiö scrittori e poeti
come Valentino Lardi, Paolo Gir, Mary
Fanetti, don Alfredo Luminati e Renato
Maranta che fu anche musicista e che
sarebbe opportuno rivisitare. A tutti fu
maestro, essendo stato il primo ad intro-
durre il verso libera tipico della poesia
del Novecento nel Grigioni Italiano e, a

detta di Remo Fasani, forse anche nella
Svizzera Italiana.
Nel suo necrologio, il maestro Beniamino
Giuliani ricorda un altro fatto che ci da
la misura della lungimiranza di don
Feiice. Dice che quando era venuto a
Poschiavo come prevosto aveva rivolto tut-
ta la sua attenzione e il suo amore al

corpo insegnanti. Quando poteva fre-
quentava le conferenze magistrali e in-
troduceva gli insegnanti alla lettura e

all'interpretazione dei poeti classici e rno-
derni. In altre parole si era preso spon-
taneamente cura dell'aggiornamento
professionale dei maestri, oggi istituzionaliz-
zato dal Cantone. Un aggiornamento molto

apprezzato il suo, dal momento che
dai maestri stessi la sua scomparsa fu
giudicata un'incalcolabile perdita; ma so-

prattutto un'iniziativa precorritrice dei
tempi, destinata a portare frutti duraturi
per l'elevazione culturale della valle.
Riconobbe l'importanza del tessuto ur-
banistico e del patrimonio architettonico
in cui viviamo, quindi cerco di conser-
varlo (restauro di S. Maria), abbellirlo
con opere pittoriche (affreschi di Pon-
ziano Togni nel cimitero e nella colle-
giata di S. Vittore), ricuperare opere d'ar-
te perdute (il pulpito di S. Maria, che

per l'incuria dei parrocchiani era stato
venduto in Germania).
Si rese conto del fatto che eravamo un
po' dimenticati: cerco quindi di rimediar-
vi collaborando con la radio della Sviz-
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zera Italiana e con giornali ticinesi; inol-
tre svolgeva la sua attivita di direttore
del «Grigione Italiano» e collaboratore
dei «Quaderni» e dell'«Almanacco».
Giuseppe Zoppi scrisse che era l'incarnazione
dell'anima religiosa e dell'anima etnica
e linguistica del luogo, criticö la Fon-
dazione Schiller perche non gli confer! il
suo premio per gli otto volumi che lui
aveva pubblicato nella sua breve vita ac-
canto ai suoi onerosi compiti di canonico
e di prevosto.
Un forte dilemma della sua vita potrebbe
essere stato generato dal richiamo della
poesia e della letteratura da una parte
e i doveri di sacerdote nell'ambiente chiu-
so della sua terra dall'altra. Se fosse vis-
suto piü a lungo non sappiamo come
l'avrebbe risolto. Certamente sapeva che

per inserirsi nel mondo della «grande
cultura» avrebbe dovuto restringere i suoi
interessi, specializzarsi in un determinato
campo, tuffarsi in qualche centra, trovare
nuovi tami. Ma sta di fatto che rimase
fedele al suo paese e che avendo le ali
volava anche in un ambiente ristretto.
A poco piü di trent'anni era gia una del-
le persone piü influenti della valle. Oltre

a Giuseppe Zoppi lo testimonia Valentino

Lardi in un articolo intitolato «Quella
sua voce udimmo». Racconta che una
volta era venuto un gruppo di tecnici
della radio Monteceneri per fare delle
registrazioni sulla vallata, sulle sue con-
dizioni economiche e culturali; subito a-

veva cercato don Felice Menghini come
la persona piü in vista e piü autorevole
del paese. Ma lui era sul lago di Le Frese

a pescare e quindi i tecnici noleggia-
rono una barca e lo raggiunsero in mezzo

al lago». Questo era il suo ambiente,
di cui aveva bisogno, da cui traeva forza
e ispirazione per le sue azioni. Io vorrei
dire che, piü che frenarlo, il suo ambiente
10 sfido e lo stimolo a crescere e a di-
ventare quello che e diventato. Al
momenta della sua morte aveva in cantiere
numerosi progetti: un romanzo «Parroc-
chia di campagna»; una traduzione dal
latino «Dell'amicizia spirituale»; altre
prose «Racconti allegorici»; altre poesie
«Poemetti Sacri», altri restauri, pubblica-
zioni e studi. A quarant'anni di distanza
11 suo esempio come operatore culturale
e sempre valido, anzi, in tanti settori e

impossibile eguagliarlo.
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