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L' ARTE TESSILE NEL GRIGIONI

Nell'inverno scorso la sig.na PAOLA JÖRGER, in Coira, esponente del movi-
mento femminile grigione che tende a riportare nella vita i costumi del passato, e
stata cliiamata a Poschiavo per una conferenza in seno a quella sezione della So-
cietä delle Giovani Grigioni. In quell'occasione ha parlato dell'Arte tessile nel
Grigioni Eccone la parte introduttiva, che ci e stata messa gentilmente a disposizione:

«Se oggi m'e dato di potervi offrire alcune fiotizie sull'arte tessile
grigione, lo devo a differenti circostanze che mi condussero ad occuparmene
e senza che lo volessi.

La prima volta i'u nel 1924, nell'occasione della Festa centenaria com
memorativa di Tronte, quando convenne dare i costumi e i gruppi storico-
culturali dal corteo. La ricostruzione dei costumi fu la parte piü difficile
di questo lavoro. Piü tardi dovetti riunire per l'esposizione storica della
Saff'a un gruppo di lavori femminili antichi di origine grigione. In allora
la societa grigione Pro Patria preparava la pubblicazione della sua colle-
zione di antichi disegni di punto in croce e di filetto. Cosi vidi raccolti
nella nostra casa i migliori tesori di antichi ricami di ogni parte del Cantone.
La loro bellezza e il grande numero dovevano entusiasmare, e torto sarebbe
stato di non assicurarseli, almeno in immagine, a mezzo della camera
fotografica. Da ultimo ebbi il compito di riordinare la collezione tessile del
Museo Retico in Coira, lavoro che terminal al principio dello scorso anno
1934.

In queste mie fatiche mi valsero molto i consigli e gli ammaestramenti
del reverendo Padre Curti del convento di Disentis, perfetto conoscitore di
tali lavori. Fu poi lui a consigliarmi nella scelta delle fotografie che mo-
strerö Loro questa sera. Le folografie stesse le debbo alia perizia fotografica
di mio fratello.

* * *

In occasione della radunanza annuale della Societa d'arte svizzera in
Coira, il sgr. Poeschel tempo fa ha dimostrato, che il Grigioni in quanto a
tesori d'arte tiene un posto d'onore fra i cantoni della Svizzera, sia per la
ricchezza che per la bellezza dei suoi monumenti d'arte. Lo stesso si puo
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dire dell'arte tessile grigione. Se si polesse raccogliere tulti i tesori tessili
che in altri tempi empivano le casse e gli armadi, noi ci meraviglieremmo
mollo ina molto del loro numero. E forse ci vergognereinmo vedendo con
quanto zelo le nostre nonne e bisnonne atlendevano a questi lavori, in un
tempo nel quale non si conoscevano le macchine e gli impianti di oggi per
allegerire il lavoro in casa e in campagna. Allora quando l'automobile po-
stale non portava in casa le scatole piene di merci bell'e fatte dei grandi
magazzini cittadini, quando la luce elettrica non accorciava le lunghe serate
d'inverno, ma conveniva contentarsi del lume della candela o del lumino
ad olio.

La bellezza di questi lavori suscita la nostra ammirazione. Sono frutli
di un sentimenlo di bellezza e di buon gusto che noi vorremmo fosse ancor
oggi vivo nel nostro popolo. In piü rivelano una varieta piü unica che rara
di esecuzione. Era regola cioe che si ricorresse a Ire o quallro esecuzioni
diverse nello stesso lavoro. Infine alcuni lavori sono di tal ricchezza e di
tal fasto di ornamenti, che non si trovano in altri ricami svizzeri.

Queste qualitä particolari dell'arte tessile grigione dovevano avere le

loro cause particolari. Queste cause si dovranno cercare in quella struttura
e in quella situazione geografica che diedero anche altre particolaritä alia
nostra Rezia. La Rezia co' suoi valichi e stata, per secoli, il paese di pas-
saggio della fiuinana dei popoli, che dal freddo seltentrione emigravano
nelle terre meridionali dei loro sogni. Per le sue strade camminavano an-
siosi gli uomini, e vincevano il ripido bastione delle Alpi.

Sulle slesse strade la gioventü lasciava la patria per recarsi all'estero.
Ma quando riprendevano la via del ritorno, questi nostri uomini, riporta-
vano nel loro lavoro varia e nuova perizia che i rimasti s'appropriavano e

sviluppavano. Coi frutti del loro zelo essi ornavano le loro case alle quali
si sentivano legati da grande e rara fedeltä. Questi ornamenti diventarono
l'orgoglioso possesso che passava da madre in i'iglia e che riempiva armadi
e casse. L'epoca delle macchine e dell'industria soltanto ha fatto perdere
il valore a questi tesori che andarono sparsi nei quatlro venti. Ne basta.

La macchina, la splendida invenzione dell'ingegno umano, non ha saputo
conservare quanto aveva valore. La macchina signified il tramonto, la
rovina della nostra arte tessile grigione, come di tante altre arti.

Quest'arte nostra fiori dunque durante cinque secoli. I lavori piü antichi
che si sono conservati, datano dal secolo 14°; gli ultimi furono eseguiti
nella prima meta del secolo 19°. Ogni secolo colla sua cultura e col suo
stile ha impresso sui lavori il suo stampo. I piü antichi disegni gotici
offrono intrecci geometrici, pianticelle e rosette. Poi venne il Rinascimento
con i suoi ornamenti stilizzati di piante, di vasi, di fiori, di animali, di figure
d'uomini distrbuite in coppie poste l'una di fronte all'altra. Le loro forme
severe e precise dal rigoglioso Barocco furono sciolte nell'ornamentazione
ricca e movimentata, intessuta di motivi di piante. Poi nel Rococo la linea
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mossa si perde Ientamente. I motivi diventano piü sotlili, la simmetria dei
disegni si scioglie. Nel Biedermeier non si rintracciano ehe motivi soltili,
fogliette e fiorellini di magro effetto. Le l'otografie mostreranno questo
sviluppo dello stile.

Quando si guardi ai particolari delle forme si vedranno numerosi i
cervi, i leoni, gli unicorni, i cani, gli uccelli; fra le piante, motivi di mele
granate, di garofani, di tulipani e di gigli; nell'epoca del Biedermeier, rose
e nontiscordardime. Sebbene ogni epoca avesse i suoi ornamenti preferiti,
l'arle popolare non solo non separava sempre distintamente i vari motivi,
anzi preferiva mescolare le varie forme e combinarle liberamente, intesa
solo a riempire tutti gli spazi del disegno.

L'arte tessile del Grigioni non si presenta variata sollanlo secondo i

secoli, ma anche secondo le vallate, e ciö per virtü della posizione, ma
non senza che poi spesso si risenlano le differenze politiche, religiose e na-
zionali. Cosi YEngadina appare orienlala anzitutto verso l'Occidenle. La
valle di Monastero era la slrada per la quale penetrö la culLura tirolese, e

il convento di Monastero il luogo, ove le ragazze di Monastero e dell'Enga-
dina appresero il ricamo e i pizzi ai fusi. I lenzuoli di parata, copiosa-
mente ricamati, si rintracciano solo nell'Engadina, non nelle altre regioni
del Grigioni e nemmeno nell'intera Svizzera, ma inveee nel Tirolo meridio-
nale. L'Engadina preferiva il pun to in croce, e fino al 19° secolo conservö
i motivi del Rinascimento.

Poschiavo e la Mesolcina, influenzati dal mezzogiorno, preferiscono i
disegni ilaliani de! Rinascimento.

Una grande influenza dall'Oriente si manifesta nella Sopraselva. La
troviamo inveee di ricchi ricami di punto in croce piultosto entredeux a

rete e pizzi all'ago; inveee di disegni del Rinascimento, i motivi del Ba-
rocco i quali nel 19° secolo furono purtroppo soppiantati dal povero
Biedermeier.

La valle di Sessame si atliene piutlosto alia Mesolcina e all'Engadina,
menlre la Surselte si attiene piü al settentrione, e vi si vedono prevalere i

pizzi e gli entredeux a rete e disegni del Baroceo.

Le condizioni eeonomiche hanno avulo, come facilmente si compren-
derä, una loro parte nello sviluppo dell'arte. In tempi critici maneavano i

mezzi per ornare riccamente la casa. Cosi e avvenuto nelle terre dalla
Lega delle Dieci Giurisdizioni e particolarmente nella Prettigovia, dove,

in seguito dalle continue lotle politiche, le condizioni non furono mai favo-
revoli per un ricco sviluppo dell'arte tessile, fin su nel 19° secolo quando
essa era giä decadenza e ol'friva solo i poveri disegni del Biedermeier.

Abbiam giä parlato del procedimenlo di cui si serviva l'arte grigione.
Esso era molto variato e sovente si applieavano nello stesso lavoro diversi

procedimenti ciö che costituisce una particolare caratteristica dell'arte
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grigione. Vedremo nelle folografie 19 procedimenti diversi, che ora non
voglio enumerare.

Se mi domandano quali oggetti venissero ricamati, la risposta piü
semplice e questa: tutto ciö che era visibile. Si ricamavano i vestiti — si

ricordino i coslumi — si ricamava la biancheria da tavola e da letto, gli
asciugamani, le lovaglie, i cuscini per le sedie, coperte da battesimo, e non
da ultimo il cuscinetto sul quale riposava il capo di un caro defunto.

II materiale adoperato per questi lavori era quasi sempre prodotto dell a

terra. Si coltivavano lino e canapa, che si filava e si tesseva. La tela si

cuciva e si ricamava con del filo forte di lino. Per i vestiti si usava la lana
dei montoni che veniva filala e colorata. Anche il filo di lino si colorava,
e anzitutto in rosso, in blu, ma anche nero. L'unico materiale importato
era la seta, che serviva per i fichus e grembiali e come filo per il ricamo.
Con la seta bruna si ricamavano anche oggetti di biancheria e panni
bianchi per le processioni, dunque non soltanto per le occasioni di lutlo.
II filo lucente bruno risaltava chiaro e distinto sul bianco, senza apparire
cosi duro e aspro come il nero. La seta, come materiale di ricamo per
biancheria, veniva iinpiegata specialmente nelle valli meridionali esposte
piü o meno aH'influenza italiana. Nella Bassa Mesolcina si e coltivato a

lungo e fino in tempi recentissimi, il baco da seta, che i Mesolcinesi hanno

porlato al corteo di Trente nel 1924.

Ed ora, dopo questa breve introduzione dell'arte tessile nel Grigioni,
guardiamo le fotografie che illustrano largamenle quanto sono andata
esponendo.

Ho diviso le fotografie in tre gruppi; il primo abbraccia i procedimenti

dettali dal tessuto stesso, che veniva lavorato senza esser comunque
mutato: dunque del tessuto che accoglie semplicemente l'ornamento. I
procedimenti del secondo gruppo basano sull'uso del tessuto stesso, cosi sullo
scioglimento dei fili. II terzo gruppo mostra i procedimenti che si sono
staccali dal tessuto, e per cui si lavora coi fili, quindi quei procedimenti
per cui si creano i pizzi.

* * #

Posso illudermi di darvi una qualche idea succinta della ricchezza e

della bellezza della nostra arte tessile?
Ad ogni modo fate che, nuove amiche di quest'arte, ad essa dedichiate

tutto hinteresse che merita. Fate di dedicare anche interesse agli sforzi che
tendono a ridare vita a quest'arte nelle nostre valli. Giä si sentono frullare
qua e lä i telai della tessitura. Le rocche stridono e filano la lana. Abili
mani la innnergono nei colori natural!. Non sono che i priim passi. Ne

dovranno seguire altri.
Che questa atlivita nuova abbia a fiorire e prosperare come nel

passato!
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COPERTA, della Sopraselva
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CUSC1NO FUNEBRE, di Mesolclna.
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