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L'EDITORE DELLA SVIZZERA ITALIANA

Dice il vocabolario che editore e chi «pubblica a sue spese le opere ultrui per
turne commercio », come e contadino chi «lavora la terra », e avvocato chi « e abilituio
a difendere le cause civili e penali» ed e maestro chi « e ammaestrato e dotto in
qualche arte o scienza da poterla insegnare a altri». Ma Veditore, il contadino, I'av-
vocato, il maestro sono anche, e prima, uomitii, con vincoli, aspirazioni e mire eccedent

i la loro attivitd professionale e ai quali informeranno la loro faticu. E I'editore,
the meriti realmente questo norne, sard chi cura la produzione libraria in vista della
funzione che gli e propria nella ccrchia o nella collettivitu alia quale si rivolge
e dalla quale true la sua ragione d'essere.

II compito dell'editore e percid tanto importc.nte quanta delicato sia rispetto ul-
Vautore, sia rispetto al pubblico. Egli favorisce l'ascesa e Vaffermazione di chi strive
c, quundo si pensi a cid che il libro pud, contribuisce largamente a determinare I'in-
dirizzo del pensiero e della vita altrui. Grande e pcrtanto la sua responsubilitu.

I'articolarmente irto di responsabilita, ma anche di difficolta e il compito dell'editore

che si trovi ad oprare in un ambiente ristretto del quale riassume la produzione
libraria, cioe hi dove le persone che si danno agli svaglii della penna — se letterati,
studiosi o altri — noil abbondano; dove spesso converru animare gli uni a fare ed a

far stampare, ma anche distogliere altri... almeno dal far stampare, incorretulo cosi in
seccature di tanto piü moleste e chiassose quanto i' limitata la ccrchia in cui si
manifestano; dove la pubblicazione di un libro costituisce sempre um avvenimento che
du la stura a tutti i commenti e a tutte le critiche, ma anche un'impresu, perche
bisogna cercare volta per volta i lettori.

Cosi nella Svizzera Italiana.
Ora pert) la Svizzera Italiana vanta I'editore di fiducia e di merito, il foiulatore

dell'lstituto editoriale ticinese: Carlo Grassi.

X

Le circostanze fanno I'uomo, sempreclie I'uomo sia... all'altezza delle circostanze.
Carlo Grassi, figlio del tipografo Giovanni Grassi, che nel 1890 rilevava la tipo-

grafia Giovanni Degiorgi di Via Carlo flattaglini in Lugano, bazzica fin dai primi
anni neU'officina pqtcrna, preparandosi sin d'allora alia buona battaglia, poiche Vattivitd
paterna nel Ticino si iniziava proprio mentre il paese era sconvolto da gravi agitazioni
politiche; e quundo, allievo di ginnasio, un di del 1897, e posto a dover scegliere fra
studi e lavoro, il Grassi si dichiura per il lavoro. Cosi assiste il genitore nella sua
fatica e alia morte di lui ne continua I'azienda con amore eil impegno. E' la sua, la
piccola stamperia che vive del tli, ma qitando, nel 1916, il Governo ticinese rinunciu
alia gestione della propria tipografia, — che uscita dalla Tipografia elvetica di Capo-
lago dopo non poche vicende era stuta insediata definitivamente in Hellinzona —,
il Grassi che nel frattempo si era affiancato del cognato, signor Ghielmetti, uomo
tutto iniziativa ed energia, la prende in affitto e nel 1920 la trusloca nell'ampio pa-
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lazzo attuale che s'era fatto costrurre. Due anni piü tardi fonde la vecchia stamperia
palerna in Lugano con lo Stabilimento d'arti grafiche gid Veladini & Co; acquista in
seguito altre tipografie minori che fonde nell'unica gründe azienda, e, per ultimo, un
15 anni or sono, crea I'lstituto editoriale ticinese dandosi cosi lo strumento com-
plesso e finito per ogni conquista nel campo della sua attivitd.

Nel 1937, nell'occasione della mostra del libro al castello di Trevano, Carlo Grassi
festeggiava il lO.mo di attivitd nelle arti grafiche e il 20.mo di direzione tecnica
della Tipografia cantonale. Egli avrebbe potuto celebrare anche il primo decennio di
attivitd editoriale; ma editore si fece via via, non da un di all'altro.

X

L'ascesa delle imprese di Carlo Grassi coincide con l'avvento Svizzera Italiana cite,
vagheggiata a lungo dagli spiriti piü eletti del Ticino, trovd la prima formulazione, in
mira e termini, nella parola di Francesco Chiesa — Le sentiment national — nel 1914.

Durante gli anni turbolenti della grande guerra c del susseguente periodo di ogni
fervore, I'idea si diffuse e maturd a programma: furono, auspice Giuseppe Cattori,
le prime rivendicazioni, del 1924.

II Cattori, spirito aperto al nuovo e volitivo, afferrd in pieno il problema ticinese
e svizzero italiano, e, certo in intima intesa coi maggiori esponenti della vita ticinese,
cosi con Francesco Chiesa e Giuseppe Motta, mirö alle buone soluziorti nel campo
che piü era suo, per essere egli il capo del Dipartimento dell'educazione: nel campo
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ciüturale. II problema culturale gli apparve anzitutto sotto l'aspetto scolastico ed egli
si propose, fra altro, di dare alle scuole i buorii testi didattici. Un'impresa ben ardua
che avviö perö ielicemenle grazie alla comprensione e all'iniziativa di Carlo Grassi.
Cosi il Grassi ittiziö la sua attivitü editoriale.

Le rivendicazioni del 1924 hirono la prima manifestazione di quel fermento spi-
rituale che, favorito poi dalle condizioni dell'ora, generö im risveglio impcnsato di
nuove energie, diede nuova contenenza al Ticino, fisso definitivumente la funzione
della Svizzera Italiana nella Confederazione e portö alla ribalta aomini nuovi, quasi
tutti giovani e giovanissimi.

Cosi, e per limitarci al campo culturale, si assiste a tutta una fioritura letteraria,
al piü largo mcremento di tutti gli studi. E' l'ora dell'lstituto editoriale.

II catalogo dell'lstituto si accresce, si fa opuscolo che elenca libri di letteratura,
d'arte, di giurisprudenza, di storia, di scienze, di cultura curia; oltre a quasi tutti i
libri scolastici in uso nelle scuole elementari ticinesi, e riviste diverse tra cui primeggia
la Rivista storica ticinese, magrüfica pubblicazione degna di grandi ambicnti, e teste
premiata dalla « Pro Helvetia ». Si tratta di curare tutti gli aspetti e tutti i bisogni
della vita svizzero italiana. Fra i lettcrati e gli studiosi ticinesi appare, isolato, anche
ii Grigionitaliano.

X

La prima iase di quest'attivitä si direbbe potersi conchiudere nell'anno della Mostra
di Trevano quando l'lstituto editoriale ticinese pubblicava alcune opere monumentali:
« Scrittori della Svizzera italiana » in due grossi volumi, che sono stati festeggiati, al
loro apparire, in tutta la Svizzera; « Notizie sul Cantone Ticino », di Antonio Galli,
in 3 volumi di non minore mole; l'« Epistolario di Stefano Franscini», di Mario Jäggli.
Giuseppe Motta inaugurava I'apertura della Mostra, il 1. maggio 1937, osservando:
« Lentamente, ma con consapevolezza che diventa per gradi scmpre maggiore, il Ticino
comprende che, con le terre Grigioni dellu medesima lingua, esso e destinato a iormare
nella Svizzera modertia il piccolo, ma importumissimo nucleo che prende tiome e

valore di Svizzera italiana». — Giuseppe Motta aveva una particolare predilezion?
per l'editore Grassi che si era assunto il compito ed il merito, oggi gründe, di pub-
blicare i discorsi del nostro venerato cittadino, nei tre volumi « Testimonia temporum ».

Tappa, quella di Trevano, non arresto. Anzi il ritmo delle pubblicazioni si acce-
lera: il catalogo, di opuscolo va facendosi volume. E proprio di questi giorni, l'lstituto
lancia un'opera di gran mole, sotto gli auspici di uno speciale comitato e ancora della
Pro Helvetia: « Le pagine scelte di Brenno Hertoni». Si sta anche terminando la stampa
di due nuove grandi opere: « II contadino svizzero », del dott. Laur, nella traduzione
italiana, e « Gli artisti ticinesi nel Lazio » di Ugo Donati.

Sono opere queste che dimostrano ad usura come l'lstituto possa concorrerc colle
maggiori imprese del genere in patria e fuori. Perche se via via si e dato un'attrezzatura
che risponde ad ogni esigenzu, il Grassi ha ora acquistato nel figlio Gianni un va-
lentissimo collaboratore tecnico nell' arte grafica. Cinque officine, con circa 200

operai e collaboratori, concorrono ormai all'opera dell'lstituto. Delle tre persone che
ne dirigono le sorti, Carlo Grassi cura anzitutto la parte direttivu generale, Luigi
Ghielmetti la parte commerciale, Gianni Grassi la parte artisticu. Hella sapiente e ben
accordata distribuzione del lavoro, nella piena collaboraziotie e il primo segreto dello
sviluppo dell'lstituto editoriale; l'altro perö nella robustezza dell'idea che alimenta
gli sforzi del suo fondatore.

A. M. ZENDRALLl
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