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QUADERN! GRIGIONI ITALIAN!
Rivista trimestrale delle Valli Grigioni italiane pubblicata dalla PRO GRIGIONI ITALIANO

con sede in Coira.

ESC E QUATTRO VOLTE ALL'ANNO

VISITA A TREVANO
PIO ORTELLI

Un modesto affresco raffigurante « La fuga in Egitto », ai piedi della salita
conducente al Castello di Trevano, fernia l'attenzione dei visitatori che si recano
alia MOSTRA TICINESE D'ARTE DELL'800 E CONTEMPORANEA. j

Dipinto su una grezza parete di masseria, frustato dal tempo cosl che la sua
parte inferiore viene quasi a confondersi col muro, esso si intona perfettamenle alia
rusticita del luogo. Sembra dirci: So di valere appena un pochino. Ma dono a questo
sasso ruvido un alito di spiritualitä che allieta il passante. Perciö non disprezza-
temi...

Questo muto discorso dell'affresco ci e di buon augurio e predispone il
nostra aninio a una visita Serena della mostra.

* * *

Trevano. Come ci informa il prof. Antonio Galli, presidente del Comitato d'or-
ganizzazione della mostra, la costruzione del Castello di Trevano avvenne nel de-
cennio tra il 1865 e il 1875. Una delle inaggiori sue bellezze e il parco, in parte
ora riordinato, in parte lasciato alio stato selvatico, come del resto era stato man-
tenuto anche dai proprietari. Un lungo viale ombrato conduce dal cancello d'en-
trata all'ingresso del palazzo, di fronte al quale una splendida fontana, simile nella
forma ad un esotico fiore, si erge tra le aiuole. 'k

Delle sale interne del castello non e possibile vedere le pareti, che sono state
opportunamente ricoperte, in occasione della mostra, con un uniforme telo bianco.
Rimane libero aH'ammirazione 1'atrio, in Stile pompeiano, rallegrato da una fresca
limpida vasca, nella cui acqua alcuni pesci rossi vanno su e giü, ignari di quanto
avviene oltre la superficie del loro elemento, insensibili aR'animato discutere dei
visitatori ticinesi, nient' affatto impressionati dallo straniero chiacchierio dei turisti
inglesi, che a frotte scorrazzano per le sale. Statue e quadri occupano le stanze
del vecchio edificio, dove ebbero luogo, come 5 noto, serate eleganti, concerti,
dove furono date perfino opere (il castello ha un teatro), con il concorso di artisti
talvolta tra i piü celebri dell'epoca in Europa.

Visito la mostra. Senza uno scopo preciso. Cosl, per vedere. Soffermandomi a
considerare ciö che piü attira la mia attenzione, ciö che per un verso mi com-
niuove o comunque mi incuriosisce. Senza pretesa di voler esser completo, o giusto,
senza la presunzione di non sbagliare nelle mie affermazioni. fnfatti, quali sono i
termini di paragone nel giudicare una mostra d'arte? il gusto del pubblico, il
gusto dei critici, quello degli artisti? Ma no, ormai l'abbiamo perfino troppo ri-
petuto, la scultura che piace al membro della giuria sig. X e considerata niente
dal membro della giuria sig. Y. Un quadro piace a me, ed e dichiarato povera cosa
dal professore N. Manco io di perizia, manca lui di sensibilitä?
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Solo in certi casi si puö arrivare a concretare im giudizio unaiiinie: quando
sicurainente si trova in im artista uno sforzo che ha portato a risnltati hnoni,
anche se il genere da lui scelto 11011 e quello che, secondo noi, avrehlie dovnto.

Forse la base per fornnilare 1111 verdetto dovrebbe essere qnesta: E' artista
chi sa esprimere qualcosa, chi sa coninnicare qnalcosa che stia oltre la materia-
litä della fignra e dei colori e delle forme, chi sa far vibrare la corda della sen-
sibilitä altrni: maggiore e il numero di chi ne e toccato o piü intensa la vibrazione,
e piü universale o piü grande sarä l'artista.

% sji A

In una sala, a sinistra appena entrati, alcuni architetti ticinesi espongono piani
e fotografie di edifici di loro costruzione. Non molto si puö indurre di sicuro dai
disegni sul valore degli architetti. Si sa che bellissimi e decorativi progetti si rive-
lano poi nella realtä impossibili stonature, e viceversa. Inoltre il grado di perfezione

BAOUT'l I — La sacra cena.

di 1111 costruttore va misurato 11011 solo in funzione della sua capacitä a trovare ar-
nioiiiche apparenze, 111a anche della sua abilitä a stabilire la distrihuzione piü ap-
propriata, piü economica e piü logica di ogni elemento dell'edificio.

Cionondinieno alcune fotografie esposte colpiscono. Eugenio e Agostino Ca-
vadini presentano 1111 ]irogetto di alhergo per stazione balneare, grandioso e
ordinate.

In geilere i nostri architetti, giudicati a Trevano, hanno giustaniente adottato
i concetti moderni del costruire (e chi oggi tornerebbe ai vecchi palazzi stantii di
trent'anni fa?), con tutti i vantaggi inerenti, tra cui non ultime le possibilitä create
dal ceniento armato. Ma per lo piü sono rimasti dei tecnici, degli ingegneri. Pochi
hanno tentato di essere architetti nel senso vero della parola: di creare, d'amhien-
tare cioe queste inacchine cuhiche, di dar 1111 soffio di vita a questi scheletri.

Salvo eccezioni. liaturalmente. Cos! mi pare che tra pochi altri si siano li-
herati dagli schenii e ahbiano dato 11110 spirito alle loro costruzioni Paolo Ma-
riotta. signorile nelle forme, e specialmente i fratelli Tami. che io reputo oggi
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gli architetti piii schiettaniente ticinesi, coloro ctie costruiscono gli edifici, moderni,
che pifi si intonano con il nostro amhiente.

Invece mi liiette sovrapensiero un progetto di scuola da erigere in Ligor-
netto, dell'architetto (iuidini. L'architetto Guidini ha edificato a Lugano una casa
(casa Pax) che trovo, come elemento del paesaggio, elegante, apposto. Ma questa
cubica e squallida scuola (cosi appare dai progelti), che deve andarsi a porre
nell'agreste Mendrisiotto, mi preoccupa: avete in mente Ligornetto? un villaggetto
di case dai tetti coperti di tegoli, tra piante, con i campi in giro, con la chiesuola
in mezzo: come ci starä un cubo lucido di modernitä? Esagero?

Curiosa la casa a un piano di proprietä dell'avv. Martignoni, dell'arch. Chiat-
tone, non priva di erudita lieltä.

Troviamo il nome dei Martignoni ancora (suhito a sinistra appena entrati)
nella sala dedicata all'araldica. Dice la leggenda apposta a uno stemma che fa
pompa di se: « Martignoni — de Martignonis — secondo il hlasonario — dei Gar-

CATENAZZI —La famiglia Mantegani.

pano — Museo di Gomo ». Parole sonore che volentieri si leggono a voce alta. Poi
si va in cerca della propria anna, tra i nuinerosi emhlemi di famiglie (esposti con
hella diligenza). E c'e, a trovarla, 1111 senso intimo d'orgogliosa soddisfazione, e,
a 11011 trovarla, la delnsione di sentirsi 1111 pleheo: allora si pensa, per legge di
coinpensazione, che 11011 e necessario affatto il blasone per essere nohili, se l'animo
e huono e degno.

Ea mostra dell'800 e stata ordinata, con infaticahile cura, da Pietro Cliiesa,
al quale dobhiamo di poter contemplare a Trevano molte opere di noslri artisti
del secolo passato, che altrimenti 11011 avreinnio niai viste. perche di proprietä priva

ta.
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Nell'atrio pompeiano si trovano alcune statue, tra cui le piu degne di nota
sonu il gesso rappresentante, soave e dotce, la signora de Martini, di Vincenzo
Vela: il litratto, pure in gesso, di G. Vegezzi, dello scultore Luigi Vassalli: 1111 viso
a grossi sapraciglioni, irruente e burhero, ma bonario, come nil Gandusio carica-
turato; e una testa di Carlo Cattaneo, di Adelaide Maraini.

Di Vincenzo Vela si trova a Trevano lo Spartaco, riportato a casa da Ginevra,
e rimesso nel punto preciso dove, sotto gli occlii dello scultore, era stato posto
cinquantanni fa. A clii sale la gradinata che conduce al primo piano. lo \chiavo
possente che ha spezzato le catene e si butta avanti per tarsi strada. scmhra vo-
glia piomhare addosso. Questo ca]>olavoro del ligornettese e parso ad alcuni non
altro che un'espressione di retorica scultorea. C'e sicuramente del vero in simile

RINALDI Ritralto delta Signoia Bertoln.

affermazione: ma e una rettorica, quella dello Spartaco. che piace, una rettorica
corrispondente, nel campo della letteratura, alia eloquenza di Cicerone, il quale
volentieri si adagia nel periodare ampiamente architettalo. Ma senipre l oratore da
qualcosa. sempre raggiunge un fine, ottiene un risultato. Cos! nello Spartaco: non
forme e atteggiamenti vani. ma un che di statico, che dona alia figura del ribelle
possanza e solennita.

Tutt in giro all'atrio pompeiano sono esposti stainpe, disegni e dipinti dell SOtt
C'e un incisione di Pietro Hianchi assai divertente. Ha]>presenta la chiesa di San
Francesco in Napoli: sulla vasta [liazza e tutto un mondo in movimento. carrozze
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signorili che trascorrono, meiulicanti che tendono suppliche, gente che discute,
monelli che lottano, im saltimhanco che 11011 trova di meglio da fare che mettersi
a camminare sulle mani, e altro ancora. I n finissimo guazzo raffigurante l.a
piinta di Torno » e due ritratti dei genitori. di Raffaele Alhertolli (1770-1812), sono
posti in due quasi-sottoscala ai lati della gradiuata che sale al priinii piano. Sono
due angoli questi, dove il comune visitatore (quello che fatti cento passi si stanca c,
allora, continua a girare, ipiasi |>er 1111 certo dovere che gli viene dalfavcr pagato
il l)iglietlo, nia si muove coine im autorna, lasciandosi arrestare solo da qualche
nudo), dove il conr.me visitatore, dicevo, facilmente trascura di intrndur.M.

BERNASC NI - La difesa - sculturn.

* s= *

Addentratici nelle sale del pianterreno, dove continua l'espo izione ottocen-
te.sca ci attrae 1111 quadro di G. I?. Bagutti, rappresentante « La sacra cena ». As-
senza di colori vivi. II quadro semhra im ahhozzo a cineree pennellate rosso-hlii.
Ma c e nell atteggiamento delle persone disordinataniente disposte e quasi urtantisi,
nei mo\ iinentati dei tendaggi, un che di tempestoso, d'apocalittico, di nuovo e ina-
spellato in un' « Ultima cena ».

Dassando nitre ci incuriosiscono alcuni ipiadretti di Antonio Rinaldi (1816-1875)
schizzali con pronta vivacitä. affrettati anche, ma pieni di un realismo paesano
assai fresco: nell osteria, in cucina, uhriachi, ecc., scene popolaresche. I)i Antonio
Rinaldi. che riesce [)er molti una rivelazione, si trovano anche, alia inostra, alcuni
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ritratti: della signora Corilla Chiesa, della signora Rertola: im capolavoro di psi-
cologia quest'ultimo, e una delle cose migliori di Trevano.

Del Ciseri sono esposti un ritratto di Renato Fucini, un poco stanco, come la
posa dello scrittore ritrattato; im hozzettu della «Deposizione » della Madonna del
Sasso. migliore di questa; un « Martirio dei Maccabei », con alcune figure di corpi
dalle forme perfette, pinte a colori densi e fondi. Si seilte in Ciseri, specialmenle
ora che e a confronto con molti altri, l'accademico; certo egli cade un poco in
basso dal trono che nel nostro cervello gli avevano eretto i libri di scuola.

Un ritratto della signora Schira di Carlo Meletta (1797-1875), ha in se al-
cunche di nordico, direi di fiammingo, che stupisce.

CHIESA -- Tiiplicc ritratto.

Del pittore popolaresco Giovanni Antonio Vanoni e esposto, oltre a numerosi
ex-voto, il famoso quadro (famoso perche tanto lodato da Piero ßianconi nella sua
monografia sul pittore di Aurigeno) dei « Fratelli henefattori »: due teste dure e
Miblimi, di individui taccagni forse nella realtä quotidiana, nia capaci poi di atti
generosi. Ingenui e divertenti, anclie gli altri ex-voto, tra cui alcuni conimoventi.

* * *

AI pianterreno, in una sala d'angolo, sono esposti filati e tessuti dell'Onser-
none e della Verzasca, ricami di Sagno e ceramica dipinta a mano da allievi del
ginnasio di Mendrisio. Roba che si vende. Se domandate cbi compera, vi rispon-
deranno che i nostri confederati fanno qualche acquisto.
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Altre sale sono dedicate aH'800, al primo piano. Vi troviamo: Luigi Monte-
verde con alcuni oli im po' oleografici (« Acqna e fitoco») pieni di verde tenero;
Pietro Anastasio con nil fine « Kitratto di donna»; Augusto Catenazzi con 1111 in
leressante olio « La famiglia Mantegani », cosi solido nella sua scheniaticitä. t
specialmente Adolfo Ferragutti-Visconti, Luigi Rossi ed Iidoardo Berta. Maestoso
il ritratto della signora Cottalorda del Ferragutti, con lo sfondo piovoso e nia-
linconico d'nn « boulevard ». Espressivo, dello stesso pitlore, I'autoritratto. K'
esposto del Ferragutti anche qualche quadro, come « Donne patagone », clie egli
dipinse nella Terra del Fuoco, all'ultinia estremitä dell'America meridionale, dove
s'era recato alia ricerca di nuove sensazioni, e dove dovette ri mauere segregate)
alcuni mesi ])er mancanza di comunicazioni.

FOGLIA Ritratto del pittore Berta.

Luigi Rossi, verista tin po' convenzionale, fece colpo a suoi tempi; ora ci

appare con altri ocelli. Molti dei suoi dipinti sono vendihili. C.ominovente e supe-
riore e il quadretto intitolato « (tortile cittadino », raffigurante una bimba di quelle
che crescono, come fiori nelle serre, in certi quartieri popolosi. ^oine piccole pri-
gioniere: difatti le inferriate del terrazzo dietro la figura lianno tutta l'aria delle
sharre d'un carcere; sullo sfondo nei colori vari del cortile traspaiono finestre
e pannolini e persone.

Del raffinato Edoardo Berta si ammira prima di tutto il trasparente
« Ritorno dal Corpus Domini », pieno di atmosfera e di soave spiritualitä. Ma non
menu belle sono certe nature (Prato fiorito, Alberi d'autunno, Pesco in fiore.
tempere) simili a intarsi; e il caldo « Messidoro ». olio.
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Dire qualcosa (lei contemporanei che e.ipongono a Trevano, e pericoloso. Non
solo perclie il giudizio, di fronte a forze in isviluppo o solo nascenti. e forzata-
mente incerto: ma anche perclie la snscettibilita dell artista amniette difficilmente
critiche negative. Riassumendo qualche nota presa durante la visita, dirö, seguendo
piii o lneno 1 ordine alfahetico del catalogo, che la « Figura di donna » di Aramis-
Brignoni, e una cosa delicata, anche se simile a 11110 shiadito affresco che torni
in luce. II « Paesaggio sulla Senna » e denso di atmosfera e di vita. Viceversa eser-
citazioni pittoriche senza o con profonda ispirazione son» i diversi e numerosi
« Paesaggi » di Sergio Brignoni, esjiosti nella stessa sala.

LEINS Donna alia finestra.

Attilio Balmelli si fa notare per una « Seena rocaniholesca ». Filipiio Boldini
non spiace con i due ritratti a colori simili al [lastello.

La pittnra cosi sonora di Regina Conti, « Composizione », raffigurante Ire
donne che cantano, salta vivace in avanti con il rosso e il hlii denso dei colori.
Buona di Aldo Gulli « La stanza ». Molto notata la « Donna alia finestra », di Ro-
setta Leins. « Riposo » di Otto Perlasca, raffigurante una donna seduta su una
panca in una squallida stanza, ha qualcosa di suggestivo. Tita Pozzi 11011 dimosira
di possedersi completamente nei quadretti ricchi di viola che espone.

L'11 che del cartellone jnihlilicitario hanno due nitidi ritratti di Mario Rihola.
F' piaciuta ad alcuni la pittnra murale « Persone che cantano » di Alberto Sal-
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\ioni: per niio conto ci \edo on ritlesso di detoi mazioni cullurali, da cui e a <-

>ente una vera sensibilitä originale.
liieordo di Anita Spinelli « Verde e sole », di Luigi Taddei « Bustici ». Magni-

tici i due quadri esposti dalla signora Oswald-Toppi « Bambine » e « Fiori ». Nole-
vole di Fgo Zaccheo il « Bitratto di mia nioglie ».

I uonii piii noti della nostra pittura 11011 fanno cattiva lignra a Trevano, mal-
grado il parere contrario di qualche critico. I)i Giuseppe Foglia si ammira spe-
cialmente il « Bitratto del pittore Berta », \ibrante di luce: anclie clii non ha eo-
nosciulo il giuhiaschese, tenendo presente i cpiadri suoi alia inostra dell'800, senle
come il Berta debha esser stato veraniente cosi.

Molto tartassata dai critici e stata la pittura « Triplice ritratto > di Pielio
Ghiesa. Fppure c'e soffuso in ipiesto quadro tanta nobile molle modestia e intimila,
che senz altro bisogna classiticarlo tra i buoni della mostra. I)i Pietro Cliiesa sono
ancora da ricoidare « Autunnale » e « Dopo i vesperi ».

Augusto Sartori espone, Ira laltro, una « Pietä », progetto per aflreseo. ('. e
nello sguardo di una delle due donne una protonditii e mnanita unica

"*• Jfc V

Lo silografo Aldo Patoccbi espone alcuni dei suoi ultiini laiori. Inutile ripetere
che si tratta di opere di maestro: tracciate con |)otenza di linee.

Sfumato e nebuloso. l'orse migliore del Patocchi nell esprimere sotlili \ibra/ioni
e Giovanni Bianconi.

Vicino ai due sopra menzionati espone alcuni suoi disegni. sintesi in linea di
ambienti e di caratteri, Hans Toniamichel.

Gli scullori. Ilemo Bossi con molte e buone opere. Bicordiamo in special modo
« Statuetta », bronzo. Di Mario Bernasconi rammento Mia Mndre » e La ditesa

Apollonio Pessina, con alcune cose scadenti. ha una sobria e se\era Testa di
ragazza ».

Giuseppe Foglia, come scultore, espone ai lati dello Spartaco del Vela, due suoi
\ecchi la\ori: II muto » e Vittoria », veraniente potenti e degni di aftiancarsi al
capolaioro del ligornettese.

Lna esposizione del libro ticinese completa la mostra e una sala dedicata all ar
chitettura dell'MOO. Sappiamo cosa pensare di questa architettura delFNOO. che,
come apjtare a Trevano, fu un traboccante arzigolare di accademia decoraliia.

La mostra, cite ha suscitato vi\o interesse, si chiuderä a line ottobre. Sinora
il numero dei \isitatori e stato superiore al pre\isto. Vi e andata gente di ogni ceto,
attratta anclie. in certe occasioni, dagli spettacoli testi\i organizzati nel teatro.
Anclie per.sone umili del nostro popolino hanno sentito il bisogno di tarci una \isita:
segno che Parte e il desiderio del hello e proprio nel cuore di tutti. I n giorno che
uscivo dalla mostra incontrai 1111 modesto vecchietto, torse 1111 contadino. che
saliva verso Trevano. Mi fermo e mi domandd (pianto costasse il biglietto. Quando
gli ebbi detto che basta\a un franco per potere entrare, mi ringraziö solleiato e si
iitviii deciso verso il castello.

Cliclies dell' Istituto editoriale ticinese, Bellin/ima
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