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Guglielm Gadola

<Ql Isoubel e la mamma

"Mumma, mumma, vezza, mira,

0, tgei fiur jeu hai anflau!
Pren 0 freda, tegn e mira,

Mo en tscheu dadens sil prau,,,

"Bien affon, la flur gie bragia,
Has la cara fatg pirir.
Vesas co'l ei pass'e bragia,

Qiuvna flur sto uss murir.

Tschut, miu tschut quei mai emblida,

Lai las bialas flurs flurir,
0, con bunas, mai emblida,

Schglioc sto'l Segner car bargir,,.

D. Gadola

Malgrad che nus vein cuschiu bunamein in onn els « Quaderni», dat ei nuota de

cuntschar suenter sensaziuns culturalas u litteraras.... Ha ei era dau pauca canera sil
camp romontsch, duront ils davos nov meins, sch' eis ei tuttina naschiu enqual ovra,
che po forsa star en veta in onn, per allura svanir sco aunc bia ei vegniu e svaniu ils
davos onns....

Pertuccont il davos temps, lein nus notificar enzacons evenements pli frestgs:
Dapi calonda uost ei prof. dr. Gangale buca pli igl apiestel dil Romontsch en tiara

retica. El ha dau bia de tschintschar, scriver, sedespitar, polemisar e processor denter
ils Romontschs; gie, propi denter la flur della feffa! Tgisd, schebein quell' episoda
curescha la veglia malsogna dils Grischuns: ch'igl JESTER, e seigi quel tgi ch'el vul
— vala adina depli ch' il meglier dumiesti Strusch!

A caschun della fiasta de tir federala, ha ei era dau serradas sut il motto: NUS

RETOROMONTSCHS. Quellas han demonstrau al publicum nos pli custeivels beins

culturals, sco era usits, isonzas e tradiziuns ord partida valladas romontschas de nossa

tiara. Davart la fuorma de representaziun de talas caussas san ins sediscuorer e

sedespitar, mo davart il c unt e g n, sco igl ei vegniu fatg da certas gasettas.... gliez
caracterisescha oreifer quels scribitissis! Per tals po ei star, che «las seras gaglias »
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ein stadas il non plus ultra, schebi ch' ettas han demonstrau principalmein egls-hazla,
miseroclas e ventrels sees de iemnas veglias....

— LA ROMANIA, uniun academica e populara romontscha, per las valladas cato-
Ikas della Surselva, ha giu sia radunonza generala ils 7 d'uost a Sumvitg. Festivada
davart igl entir pievel sursilvan cun ver entusiasmus, vegn quella a restar per adina
en buna memoria a tut ils partieiponts. Til, plaids, referats, teaier, canzuns, musica e

saults han cuzzau naven da miezdi entochen l'autra damaun, che las steilas stizzavan
— e tut sut tschiel aviert. In auter onn vegn Lags u Sedrun ad haver l'honur.

Iis 4 ed Us 8 d'uost han ils de Muster commemorisau ils 150 onus dapi l'invasiun
franzosa (1799), entras in zun impressiunont festival, da Sur can. dr. C. Fry:
SAUNG, SUADETSCH E LARMAS. Numerus pievel sursilvan, sco era il Cuss. Pign
in corpore, ein stai presents a quels bials dis commemorativs. La representaziun sco
tala ei Stada buna, il pievel incantaus, ils plaids plitost pass.... Ei ha danovamein se-
mussau, ch'il teater sa esser la megliera edueaziun ed instrueziun dil pievel, cunzun en
fatgs dell'historia della patria! (Pli bia mira: Gas. Rom. nr. 32-39 e B. T. nr. 208).

Iis 3/4 de sett, ha giu Hug a Savognin la radunonza generala dils SCR1BENTS
ROMONTSCHS. Sco las gasettas dian (p. e. B. T. « Tiara Romontscha », nr. 209), eis
ei propi stau ina fiasta cordieivla ed en tuts graus gartegiada. Sedistingui ein tuts
quei di, mo oravon tut: pres. Otto Spinas, Tista Murk, G. P. Thöny, P. Alex. Lozza,
Men Rauch, dr. Beidler, secr. delTüniun de scribents svizzers, dr. WiMer e Toni Halter,
che ha representau la gruppa sursilvana. — II medem temps ha giu liug el medem liug
la D1ETA GENERALA DELLA SOCIETA' RETORUMANTSCHA, sut il presidi digl
ant. cuss. guv. dr. Ganzoni.

Questa permavera ei la II. edz. della GRAMMATICA ROMONTSCHA de S. M. Nay
« Bien di, bien onn » comparida, edida ch' ella ei da prof. dr. R. Vieli. — La Romania
ha scret ora da cuort ina concurrenza litterara per novellas, raquintaziuns e romans,
ch'ei aviarta entochen calond' avrela. — Semiglionts sforzs per promoziun della belle-
tristica romontscha, fa era V UNIUN DE SCRIPTURS ROMONTSCHS.

Te legra, o Musa Romontscha!
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Lu i g i C a gIio

IL TICINO CHE SCRIVE

Perdita dolorosa per il mondo culturale ticinese e stata quella di ARMINIO J
ANNER. Lo scomparso era ana figura di stadioso dalle disparate ed estese curiositä intel-
lettuali, e dell'acuitä del suo ingegno, della sua cultura dalle salde radici, lascia testi-
nionianze destinate a resistere.

L'autore di questi appunti ricorda il primo incontro che ebbe oltre 21 anni or sono
con Arminio Janner alia Fiera Svizzera di Basilea. L'uomo la cui dipartita ha schiei-
tamente afflitto la schiera degli scrittori e giornalisti ticinesi, non era il letterato puro
che si sente spaesato in an ambiente dove il fattore economico, tecnico, sociale ha
netta prevalenza su quello spirituale. Net clima della giornata inaugurate della Fiera
egli si trovava a proprio agio: quella manifestazione gli forniva I'occasione di incon-
trare gente del Ticino, di condire il suo discorso italiano di locuzioni in vernacolo
ticinese, di dare I'avvio a discussioni su temi divers': letteratura, arte, politica. Giä in
quel primo incontro ci colpi in lui un tratto sostanzMe della sua personalita: una
franchezza di giudizio che lo traeva ad affacciare su temi e personalita del giorno
valutazioni formulate con tale nettezza da esnarlo al rischio di suscitare una contesa.
E' questo un lineamento del suo profilo sniritua'e che avemmo occasione di osservare
in lui altre occasioni e che lo spinse a ingolfarsi animosamente in polemiche su argo-
menti letterari, artistici e politici.

Sempre nel 1928 incontrammo Arminio Janner a Lugano, dove sentimmo una sua
conferenza su Luigi Pirandello novelliere: un invito quanta mai suadente, per quanta
ci concerne, ad addentrarci in quel mondo imperituro che Luigi Pirandello ha foggiato
con le sue « Novelle per un anno ». Luigi Pirandello fu uno degli esponenti della vita
letteraria italiana moderna che maggiormente appassionarono Arminio Janner, e se ne ha
un indice duraturo nel volume intitolato apnunto « Luigi Pirandello » uscito nello scorso
settembre a Firenze nella collana critica « La Nuovp Italia ». Quest'opera di lungo re-
spiro Consta in gran parte di scritti che l'autore aveva pubblicato nel periodo fra il
1939 e il 1944 nell'«Educatore della Svizzera Italiana» e in «Svizzera Italiana».
Senonche Arminio Janner non si appassiond soltanto a Luigi Pirandello, bensl anche
ad altre personalita rappresentative della letteratura contemporanea italiana: Eugenio
Montale, Riccardo Bacchelli, Antonio Baldini, Emilio Cecchi, e sul terreno della critica
si ispirava ad una guida che eserctiava sul suo spirito un forte potere d'attrazione
Benedetto Croce.

Arminio Janner, che prima di essere lettore di lingua italiana all'Universitä di
Basilea era stato docente di matematica al Ginnasio di Lugano e alia Scuola
Magistrale di Locarno, seppe associare ad una mirabile conoscenza della letteratura e della
vita del pensiero tedesca un'amorosa dimestichezza con la cultura italiana. Egli senti
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molto dolorosamente la barriera che un regime autoritarto ergeva fra I'Italia e il Ti-
cino e dopo la liberazione dell'Italia moströ per le vicende italiane un Interesse vigile
e affettuoso. Sul problema dell'italianitd espresse vedute che gli procurarono il con-
senso di Giuseppe Motta e che facevano luce su atteggiamenti fondamentali del suo
spirito. I suoi studi sulla Urica di Giovanni Pascoli, le sue indagini solle novelle del
Rinascimento di C, F. Meyer, su Jakob Burkhardt e Francesco De Santis, su W&tflin,
sul Fogazzaro, apparsi nel gid menzionato « Educatore della Svizzera Italiana », nella

« Schweizerische Rundschau », nella « Nuova Antologia », in « Civiltä moderna » e in
altri periodici, gli articoli da lui inviati per molti anni al •< Corriere delTicino », quel-
li da lui pubblicati nel « Dovere » con la iirma « Bonifacio » rispecchiano con fedeltd
Valacritd intellettuale, gli orientamenti. gli umori, gli impulsi di un uomo, la cui atti-
vitd ebbe irradiazioni non circoscritte all'ambiente paesano.

GIUSEPPE ZOPPI in qualitd di trodvttore si fa apprezzare da una collettivitd che
speriamo vasta di lettori in Italia graz'p all'inrlusione della sua versione di «JÜRG
JENATSCH » di Conrad Ferdinand Meyar ne^a Biblioteca Universale Rizzoli, una rac-
colta di opere famose di tutti i poesi e di tutte le epoche di cui la Casa Rizzoli di
Milano ha iniziato negli scorsi mesi la pvWirazione a prezzi porolarissimi. Questa
traduzione del romanzo dello scrittore zvrigano era gid statu pubblicata in precedenza
per altri tipi: la ristamna che abbiamo satto mann nvrd I'effetto di fare conoscere a
larghe cerchie del pubblico UaVano vn'orero cara alia rente retire. Una volta di piu
Giuseppe Zoppi ci si pnlesa nell'aspetto d! madiatore industrioso fra gli ambienti cul-

turali italiani e auelli svizzeri. giacche egli non s> e limitato a voltare in un italiano
Undo la storio burrascosa di Jiirg Jenatsch ma con tvftp una serie di note inizia il
lettore italiano alle carotteristicha del raesaggio retico e soprattvtto ai costumi, alia
storia, alio spirito imperanfe nel paese delle centocinqvonta valli. Con che animo
Giuseppe Zoppi guardi ai Grigioni risulta gid dnllo prima nota dove i Grigioni vengono
cost presentati: « Alnestre amm!revole roes" a s»d est deVq Svizzera. una volta desi-
gnato col name romano di Rerun e ooi di antica libera Pezia. dal 1803 uno dei Can-
toni della moderna Confederation" Svizzera p ovasi ana « picrola Svizzera », sia per
tenare amore di libertd. sia nerrhe vi <*i vaUano trr Unrue: trdesco, romancio e

italiano (nella Val Mesolrino volta verso U. Canton Ticino. nella Vol Bregaglia sopra
Chiavenna, in Val di Poschiavo sopra Tirano in Valtellinal ». Beninteso tutto questo
contrappunto di chiose a pie di pagina e costituito anche da indicazioni riguardanti
cdtre contrade svizzere e personaUtd itaUane. spagnuoN. fronces'. ma in esso preval-
gono le annotaziani riguardanti i Grig'oni. Sono annotazioni in cui il ragguaglio pre-
ciso e fatto con una cordialitd di trno che svelo lo stato d'animo del troduttore. II
quale se ha dedicato la traduzione del romanzo alia cittd d; Zurigo « illustre colta o-
spitale», ha fatto propria la rosizione mentale dello scrittore zurigano rispetto alle
terre retiche ed ai loro abitanti.

Qualche lettore troverä che ci dilunghiamo per dire una cosa semplice: Giuseppe
Zoppi vuol bene ai Grigioni. D'accordo. ma e cos! raro vedere I'erudizione a braccetto
di un colore affettivo, che quando c'imbattiamo in un caso come questo, ci piace
registrarlo.

VITTORE FRIGERIO,' direttore del « Corriere del Ticino », ha un nuovo successo
editoriale da segnare al proprio attivo: uno dei suoi romanzi che piü gli stanno a cuore,
« Quel che Dio congiunse », e uscito in traduzione olandese, edito da una casa deU'Aja.
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Lo stesso romanzo e gid usciio in due edizioni italiane, in una versione francese ap-
parsa su una rivista romanda, e in due traduzioni tedesche, senza contare la diffusione
che ebbe uscendo dapprima a puntate sul giornale diretto dull' autore.

NOTE D' ARTE

La Societd Ticinese di Belle Arti, che nel 1939 per i noti eventi non aveva potuto
lesteggiare il cinquantesimo anniversario delta sua fondazione, ha celebrato il suo ses-
santesimo quest' anno. II sodalizio ha contribuito nei suoi dodici lustri di vita ad av-
valorare la fatica desli artisti del Ticino, promuovendo mostre che raccolgono opere
di tutti gli artisti oneranti del Cantone, Vari artisti scomparsi assurti a larga fama sono
stati suoi soci: fra altri i pittori Luigi Rossi, Filippo Franzoni, Edoardo Berta,
Visconti Ferreguti, e lo scultore Luigi Vassalli. Nel 1937 la societd organizzd un'esposi-
zione che riuni nelle sale del castello di Trevano lavori i quali documentarono quasi
un secolo e mezzo di attivitd artistica nel Ticino. Dal 1940 le mostre promosse da
questa istituzione, alle cui sorti presiede con illuminato fervore il pittore Pietro Chiesa,
sono abbinate alia Fiera Svizzera di Lugano e in esse anche gli artisti del Grigioni
Italiano hanno la possibilitd di fare conoscere la propria opera ad una collettivitd par-
ticolarmente numerosa di visitatori. Piii di una volta di queste esposizioni fu ospite
d' onore Augusto Giacometti.

DOPO IL IV FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI LOCARNO

II Festival cinematografico internazionale di Locarno, il quarto che si teneva nella
cittd verbanese, se anche ha permesso a quantj ne hanno seguito le riunioni di vedere
alcune opere di particolare pregio, ha lasciato scorgere in confronto dell'edizione pre-
cedente un ripiegamento in fatto di qualitd. Nessuno pensa od attribuire la responsabi-
Ittd di tale flessione agli organizzatori, i quali honno lavorato anche questa volta con
impegno. Se mai la colpa va ascritta all'annata magra — dal punto di vista del li-
vello artistico — che lp produzione ha dietro a se (fencmeno del quale ci si e del
resto accorti anche a Venezia). Se un torto gli ordinatori delta rassegna filmica hanno

avuto, e statu un'insufficiente cnergia di fronte ai tentativi che da piü parti si sono
fatti per inserire nel programma lavori, che non avevano le quaiifiche per essere e-

sposti in una vetrina di richiamo internazionale.
Chi ha seguito i resoconti dedicati dai critici alia manifestazione ricorderä che la

decisione della giuria (presiediuta dal dott. Mauerhofer) di assegnare il G-an Premio
al film francese « La ferme des sept peches » di Jean Devaivre ha sollevato dissensi,
che si sono manifestati gid durante la proclamazione dell'oltremodo discutibile verdetto
e hanno trovato un riflesso in numerose pubblicazioni giornalistiche. Effettivamente que
sto lavoro che rievoca il misterioso delitto di cui fu vittima nei primi decenni dello

scorso secolo lo scrittore francese P. L. Courier, ha una distribuzione artistica com-
prendente figure di primo piano e denota nel suo realizzatore una innegabile capacitd
di mestiere. Aggiungeremo che la fotografia e di prim' ordine e che il commento musi-
cale di Joseph Kosma (il quale compose le musiche per vari film di Jean Renoir) e

suggestivo, ma da qui a riscontrare nel film valori cinematografici singolari ne corre
del cammino.

A nostro avviso, se la giuria non voleva insignire del primo premio « Ladt i di
biciclette » dl Vittorio De Sica (dato che lo stesso film aveva conseguito il primato ad
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un precedente festival internazionale), poteva scegliere « Yellow Sky » (Cielo giallo),
un western di William A. Wellman, dove il tessuto narrativo ha una robusta consistenza
che non conosce cedimenti, oppure «He walked by night» (Camminava di notte) di
Alfred Werker, un racconto poliziesco che ha un finale sconvolgente nella sua icastica
potenza. Nell'apporto francese all'esposizione vi era un film senza dubbio preferibile a

« La ferme des sept peches »: « Pattes blanches » di Jean Gremillon, che se anche a-
dotta una formula naturalistica che ha gia concluso il suo ciclo, lo fa con non co-
mune sostenutezza di scrittura.

Una novitä che fu presentata a Locarno in prima mondiale e stata «II mulino del
Po », I'adatiamento alio schermo del terzo volume del romanzo omonimo di Riccardo
Bacchelli realizzato sotto la direzione di Alberto Lattuada, dove secondo noi Tag-
gancio sociale — termine caro a certi critici di sinistra — ha il torto di sovrapporsi
al dato puramente umano costituito dal triste idillio fra Berta Scacerni, figlia dei mu-
gnai rimasti refratiari alia propaganda simlacalista, e Orbino Verginesi, figlio di con-
tadini entrati nella lega socialista. E' peraltro tuori dubbio che a piu riprese la regia
riesce a dare alia narrazione un tono di trasfigurante lirismo.

Un film assai discusso ma che ha il volare di documento oltremodo significativo
e stato « Liebe 47» (Amore 47) di Wolfgang Liebeneiner nel quale Hilde Krahl e

Karl John impersonano due destini umani ncgli anni della bufera bellica. A noi « Liebe
47 » e sembrato una specie di SOS dell'ind.wduo germanica che si assume una respon-
sabilitä e cerca una purificazione dopo un tormcntoso calvario. II regista ha voluio
riallacciare un legame fra la produzione attuale germanica e quell'espressionismo che

trionfö in Germania nel primo dopoguerra e al quale il nazismo salito al potere ha

dato V ostracismo.

Hilde Krahl ha ricevuto per la figura di donna modellata con arte gagliarda in

questo film un premio che ci trova del tutto consenzienti. Se perö dovessimo segnalare
la rivelazione piü clamorosa del festival in materia di attori e di attrici, non esite-

remmo a fare il nome di Arlette Thomas, che in « Pattes blanches » incarna una ca-
meriera leggermente deforme, innamoratasi di un signore del luogo, che nel suo pu-
dore scontroso circonda idealmente di filo spinato il suo segreto sentimentale.
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ASS&^UA gtngionifAUAnA

rESTE GIUBILARI NEL MOESANO

La celebrazione del Quarto centenario dell'indipendeza moesana, 1549 1949.

si e svoilta dlegflaanante il 4 e il 10-11 settembre a Mes'occo, a Roveredo e a Sail

Vittore. dove si e anehe inaugurate il Museo M esano. Alia bella e solonne maui-

II 10 settembre di pomeriggio, entro le mura del Castello di Mesocco una numerosa folia

assisteva alia rappresentazione del dramma «Boelini» di Piero a Marca. Da una finestra del

bellissimo campanile romanico-lombardo pendeva la bandiera con i colori svizzeri. (fot. S. Spadini)

festazionje ha partecipato il Govern*) oantonaile in corpore che all'invito della Se-

zione moesana della PGI, organizzia trice della celeb razione, rispondeva:
«II Piccolo Consiglio, oansiderando 1'importanza dell'awe ni in en to e non solo

per la storia della Vostra Yialle, ma anche per quella Retica, niomche a dimostrazione

della sua simpatia per una minoranza linguistica della nostra Comunita cantonale,
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ha -deciso d-i accogliere il Vostro invito e di parteeipare in corpore -ai festeggia-
menti del IV centenariio dell'indipendenza Moesana»;
e ha presenziato una delegazioime del Consiglio di1 Stato del Ticino, comprendente
gli oil. dott. Celio e dott. Le-pori.

II buon ragguaglio seguirä niel pross-imo fascicolo.

CORSO PER MAESTRI

Un corso di perfezionamento per i maestri di Lingua dtal'iana- di Bregaglia e

Poischiavo, e stato o-rganizzato- a Posch'iavo dia'l 19 al 24 settembre per volon-ta del
Dipartimento delPEducazione, sotto la direziome dell'isp. scol. Berto-ssa. Conferen-
zieri, relatord e insegnanti in lezioni pratiehe, docen-ti delle tre Valli. E' questo il
quiarto corso di lingua che si e o-fferto ai maestri griigianitaliani: il primo nel 1955

a Roveredo, il secondo nel 1936 a Bo-ndo di Bregaglua, il terzo /nlel 1948 ancora a
Roveredo.

VERSI DI VUELLE

Rondiniella taild-iva nel venire, precipiiala nel par tire, Vuelle — Valentino Lardi
— ha allietato de' snoi «canti» i letum del Grigione Italian© — uno per quasi
ognd inu-mie-ro- dell' estate.

ARALDICA GR1GIONITALIANA

LArchivio Cantonale, a Coiira, grazie alle premure dell'archiiviista dott. R. Jenny
possiede ora una collezione riccbissima du stemmi di casati grigio-ni. Sono t-olt-i dallia

piü vecchia collezione di stemmi di casati grigioni, la Zürcher Wappenrollle; dalla
Chronik di Embs, da quelle di Johann Stumpf, di Guler v-cln Wyneck; dalle co-lle-
zioini di Max de Salis — metä 17. secolo —, di Johann R. Arnstein — quest'ultima
e stata pubblicala —, dalle eollez-ioni del bernese Nikolaus Gatsehet, dei grigioni
Sprecher e Dietrich Jecklin — uscite, le due ultime, a stampa — e da quelle re-
centissime di Rizzieri Picenoni e dl Gier, Oasura, pubblicate, la prima nell'Ailma-
nacco dei Grigioni, la seconda in volume, e di L. Joos.

Gli stemmi sono a colori, e ehi desiderasse la buona oopiia dello siemma dei
proprio casato la pub -aver© ,a prezzo miinimo. Del resto poii l'Archi vio e a disposi-
zi-oine per ogni ragguaglio. E bene sara ehe sii ragguagli chi intemda portale lo
stemma su aneilo, su medaglione o sulla facciata della ca-s-a.

t Guido Tognola. — II caso — una svista — ha voluto che Quaderiii non ricor-
dasse la morte avvenuta tempoi £a del maestro di musioa Guido Tognola-, all' etä
d' anni 65.

Era aato -a Grono nel 1883. Giä da ragazzo dimoströ attituddni alla musdca

imparaindo a suonare da sotlo la f-isarm-omi-oa, o lo strumento che anche la

campagna puö offriie. Dalla madre ebbe po-i le prime- lezioni di pianoforte.
Avvi-ato dai gen-itori agli studi oommlerciali, dopo un primo corso all-a Com-

meroiale cantonale di Coira laisciö la scuola per dars-i alla musica. Frequento il
Conservatorio -dli Basilea, e, in seguito, fu insegnante dt musica aglli ist-ituti La-n-

driani e Bertscbi-Bariffi a T.ugano, per breve tempo anche all'lstitutoi Salnt'Anna a

Roveredo-. Nel periodo delle vacanze saliva, piiianista, -alle Lenzerheide e a San
Bernardino. La lo rioo-rdö Cesare Mola- (1839-1908) in una delle sue improvvisa-
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zioni poetiiche: « Sugli aviori sveglia il suono / uin Tognola giü di Gromo».
Passö poii a Lucerna, la San Gallo, dove fonido il Club dei fisarmonicdisti e chit-

taxisti, per sostare definitivamente a ßasilea dove si diede älTimsegnamento. private
e creo una sua orchestrion.

Guido Tognola fu anche oampositore di musica profaina, cosi, fra altro, di un
valzer «Flora alpina e anche reliigiosia, oosi un « Tantum ergo ».

Lontano viveva nel ricordo coistante della sua priima terra e della sua oomunitä
grigione. A eiö si devono una «Solenine preghiera alia SS. Vergine St. Maria di
Calanca », la canzone «Alia Oalanoa ; e la mareia «Le Trie Leghe », che fu tras-
messa da Radio Monteceneri il 20 Vll 194" nel J a mezz' ora di Voci del Grigioni
Italiano.

Gli eredli custodiscono, raccolti in uin album, le mdgliori sue opere che, spe-
riamo, saranno un di date alle stampe. Finora solo la canzone «Alia Calamca » e

stata pubblioat'a, e diffusa nella Calainea, dial la Pro Grigioni Italiano.

t Podestä Pietro Zala-Albrici. — II 1. agoisto si spegneva aH'Ospedale di San
Sisto, a Poscbiavo, il podestä Plietm Zala-Albr;icd nelliai tarda etä di 85 anni.

Nato a Gampascioi di Brusio nel 1864, frequento la Magistrate oantonale. Sedi-
cenne, nel 1880, coi frateilli Giovanni e Lucio, assunse la1 fabbriea di birra di Po-
schiiavo. «II Croitto ooi suoi fabbricati, ood suoi piazzali e texrazzi, col suo gdar-
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dine, con lo stradale che lo congiunge al piazzale di Spoltrio.... sono testimoini par-
lanti della sua attivitä di aliora». (II Grigione Italian» 3 VIII 1949).

Giä due annii dopo ia sua elezioine a Podestä di Posehiavo, nel 1916 — fu poi
rieletto altre volte (1921-24, 1938-40) — gli fu conferlta, la cittadinaiiza oinorarda

per benemerenze particolari. Tenne la presadenza dell'Autorita tutoria dal 1907 (in

poii, per 22 anni (1919-41) quella del Tribunale distretluale del ßermna; lu curatore
di Brusio dal 1927 al 1933- Attese a maiisiicmi diverse, di fiducia. Ebbe anche la
presldenza del consiglio d'amnrindstrazione della S. A. Ospizio del Berndna dal
1904 al 1930.

Nel 1944 Pietro Zala-Albrici dava alle stampe un opuscaletto: «Un po' diella
mla vita (Chi la leggerä » — uscito a Posehiavo, Tip. xVlenghlnli. Pg. 20. Sona

pagine che rivelanoi 1" uomo e devono iinteressare i poscbiavini.

LIBRI, ARTICOLI DI RIYISTE E DI GIORNALI

IV" centenario dell'indipendenza moesana 1549-1949. Roveredo, Tipografia Me-
solcinese. S. d. (1949). 8#. Pg. 83. — E' il «numero unico» a celebrazione
della fausta data moesana. Accoglie compoinimenti di R. Easani (versi), P. a Marca,
F. D. Vieli, A. M. Zendralld, R. Boldiini, L. Bertossa, P. Martdnelli, E. Rigonialli,
E. Zarro, quali di carattere storico, quali di oarattere econooniico, quali di oanattere
letterar.io. Copertina dai tre colori griigioni, con gli stemmi di Mesolcina e di Ca-
lanca. — Per la stessa occasiione e con lo stesso titolo si e stampato anche un foglio
(s. 1. e d.) aceogldeinte: Programma e Comitato d' onore.

A Marca P,, Boelini. Dramma in tre atti, con prologo. Posehiavo, Tip. Meinghkii
1949. 4.0 P. 22- — Pubbiicato per la prima volta in Almaniacco dei Grigkwii 1927,

ii dramma dell'a Marca e stato fatto ristampare dalla Pro Grigioni che 1 ha offerto
«alia Scuoia moesana» nella ricorrenza del IV® centenario dell 'indipendenza
moesana. Venne rappresentato a Mesoceo il 4 e 1 11 settembrie 1949.

Erzinger E., Val Posehiavo'. Traduzione di B. Giuliani, in 11 Grigione Italian«
51 \1I1 1949. N. 33. E' un buon componimento su Paesaggio, Abitiato, Popolaziione,
Foirze idriche, Stonia, Statuti comunali, Tesori artistici, Imiportan.za del trausito.

Gottardo Segantini. Giovianni Segantiui. Zurigo, Ratchet-Vei lag. Accoglie 16

tavolle a colori. 48 di un sol colore, 99 illustraziomi nel tosto. Scrive la Neue
Zürcher Zeitung: « E' iil libro maggiormente illustiato che finora sd abbia del gian-
de maestro. La stesura del testo noir si poteva affidiare ad altra persona meglio
iniziata di Gottardo Segantini, il figlie maggiore, che per tutta la sua vita
cura com a more l'ereditä spirituale e artistica del Morto. La sual intelligente espo-
sizione sulPnomo e suil'artista, sulle viste filosofiche e sul modo di dipingere di
Giovanni Segantini hanmo il valore della documemtazione autentica e piacevole. II
lettore sorvoiera volentieri sulle poche scorrezioni stilistiche, perche dl fervente
narratore e imterprete Gottardo valendosi di concetti chiari e precisi, sa tracciare
mirabdlmente il ritratto, piieno di vita, dell maestro e dare cost il maglior monu-
mento che un figlio possa erigere a un grande genntore e a se stesso».

Lardelli O., 60 leziomii d'italiano. Posehiavo, Tip. Memghimi 1949. 8®. Volumetto,
di 92 pagine fitte fitte, ad uso <dii chi, di lingua francese, voglia impairare litaliano.
Che sia fatto per «chi di lingua francese», e deduzione nostra. L'autore noni vi
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ha portato prefazi-onelil-a o ragguaglio, ma dl testo diegli «(esercizi scritt'i» o delle
tr-a-duziani, in appendice, e in francese.

Mayer J. G., Die Hospiz und Spitäler Graubünden im Mittelalter. Im Bü-ndne-
risches Monatsbla-tt 1949, N. 1. — L'autore riassume il frutto idelle sue ricerche,
a-lmemo per quanta concerne gli ospizi, melle parole: «Da quanta esposto appare
dunque che nel medioevo v' erano oispizi sulla strada del Settimo a Curwal-
den, S. Pietro sul Settimo e a Casaccia, poi a Scanfs, Zamez, Sta. Matri-a di Val
Momastero, S. Romerio presso Poschiavo, a St. Jakob nella Prettigovia, sullo Spluga
e a St. Peter nella Valdireno, e St. Benedikt pressoi Somvix e tre -ospizi sul Lucoma-
gno. E' indubbio che ve n'erano anche altri, di cui perö inon si hanno motizae at-
tendibiii, co-si particolarmente -sul valico dell'Albuila -e sul Giiulia (Cappella di
St. Sebastian). In piü vi son-o motivi per supporre che ospiaii -o. piiccoii ospedali
si -avessero sullai Luziensteig, -a Reichenau, Sta. Agata presso Fürstenau, St. Kassian

sulla Lenzerbeide, S. Cassiano presso Vicosoprano e sulla strada dello Sca-
letta. — Gli ospizi erano stabdiiimenti di beneficenza, dd indole religiosa, e no-n

vanno confusi co-lle ost-erie e taverne nelle qual-i l'ospite p-agav-a, Essi .era.no, quasi
tutti, di proprietä dei s-ignori terrieri o giurisddzionali. Oosi appartenevano- al ve-
seovo di Coira quelii di Schaan, Coiira, Lenz, Marmorera, Zuoz e Ardez ». — «Di
ospizi sulla strada dello Spluga e del San Bernardino non si ban-no che notizie
vaghe, ma t-ali da ammettere che ve ne fossero dute,».

«L'-o-spizio piü importante e di piü vecebia data e San Pietro sul Settimo».
Si documenta giä nel seeol-o 9°: due s'ecoli dopo era ill rovinai ;ma fu rdcostrutto
dal ve-scovo Wido, 1096-1122. La- -strada del Settimo, la maggiore via di oomunica-
zion-e con l'Italia nel medi-oev-o, nel 14. secolo era in t-ale stato da n-on pot-er reg-
gere aila concorrenza dello Spluga e del Gottard-o. U ve-scovo Johain-n II, 1576-1388,
la fece r.costrurre, da Piuro a Ti-nzein, da Giaoomo de Castelmur, all quale attri-
bui anche il compito -della manutenzione, con d-irit.o -al prelevamento- di un pe-
-dagg.i-o. L'ospizio- era posto n-ell-e manii di monaci per c-ui i suoi amminiistratori si
chiaima-vano mon-a-ci -anche qu-an-do -laici e -ammogliati. Dopo 1-a costruztone della
strada 1' amministrazione dell'o-spizio venne affidata alla famigli-a Gisel (Gislet o

Gisleti, Gisletii) di Tinzen. Nel secolo- 16. la strada diventö impraticabile; ro-s-pi-
zio fu abbandon-ato e l'edificia divemto oavo di masn-adii-eri, che, come la tradizion-e
sursettese vuole, res-ero- malsicura la str-ada f-ino nel secolo scorso. — DelPospizio
presso la chiesa -di S. Gaudenzio a Casaccia la prima -n-otizlia e accolta du un docu-
mento del 1533. La chiesa stessa nel 10. secolo era di proprietä del co-nvento di
Pfäffers e nulla viet-a di ammiettere che l'ospizio dati di allora -e che servisse ai
molti pellegr-ini -accorrent-i a quella chiesa votiva. — «In alto, al di sopr-a di Po-
schi-avo, .sulla strada verso Tir-anc st-ava il convento e ospizio di San Romerio.
La chiesa v'e ancor-a e, vicino, anche una casa».

Zieger A, La Val di Sole nei tentativ-i mazziniaini dal 1853. Estratto dall-a rivi-
sta mensile SAT, Treu to 1948. — L'autore da .ad i-ntroduzione uin .succinto e chiaro
ragguaglio sul tentative -di contrabband-o di -armi, u-niformii e munizioni da Poschiavo

a Riva di Trenta, nel 1853, ad opera del trentin© Luigi Clementi-s, onde susci-
tarvi una sommossa e cosi aff-iancare .il tentativio mazziniano di i-nsurrezione a

Milano. Lo riprodurremo, almeno parzialmente, in « Profughi italiani nel Grigioni».

Jenny R„ Über diie Pündn-en Bücher im Berner Staatsarchiv. In 78.

Jahresbericht der hiist. -ajnitiquar. Gesellschaft von Graubünden. Coira 1949. — I «Pünd-
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men Bücher» nell'Arehivio di Stato di Berna ooimprendono 15 volumi. L'inddce
che 11 Jenny ne da, rivela una nuov.a larga fonte per l'indagine storica sul Gri-
gfioimi. Per quanto comderne in particolare le Valli trovdamo fra altroi: vol. B.
1609/1725: «Moti nella Mesolcina' per l'iinsediainento di un predioante eVangelico,
1609 ; giustificazione idea riformati ai cattodici, 1614 ; reliazione su condizioni e
dissidi religiosi nelle Tre Leghe; vol. C., 1543/1606: Moti per isiiigazione di Bar-
tolomeo Stampa, Batt. de Insula e marquis del Gusto, dopo. la seconda Guerra di
Mussoi, 1543-45; contrasto fra Bartolomeo de Sails e Beiat a Porta per la dignitä
episcopale, 1576-71; motli in Ruffle (Roveredo) per nomine, 1582; vol. G. 1622/26:
Le ragiomi del conte Trivoluz (Trivulzio) sulla Mesolcina, 1623; vol. M. 1750/98:
11 Grigioni raccouianda i Calainchlni a Berna perche possano esercitare libera-
mente la loro professione dli vetrai e curare la vendita d'i falci e coti, 1751 e 1777-78.

Cerfogiia (Don) P., Simtesi e stoma. e vita valchiiavennasca. Como; edizioini
S. A. G. S. A. 1948. 8°. P. 212. — La storia chiavennasca e, per secoli, anche storia
grigione. L'autore ingloba poii nellai Vialle chiaveninasca anche la Bregaglia e fra
gli storiografi della Yalle cita Gaudenzio Gioivanolii, 1851-1934, per ila, sua «Storia
delta. Bregaglia» che «e preziosissima, ma contiene qualche lacuna, alcune apo-
logiie di parte sopruttutto in argomenti religioisii e troppi errori tipoigrafici ». —
Ragioni, queste, per cui la « Sintesi » del C. deve interessare ainche noi. Del resto
Chiavenna e e resta sul nostro confine. — II volume, illustrate ricoaonente, consta
di una prima e second® parte che « dovrebbero interessare la totaliita deli lettoiii »

siccome accolgonoi «la narrazione storica degli avvenimenti, la descrizione delle
localitä, degli usi, dei costumi, ecc.», la terza invece e per gli «specialisti in materia»,
perche contiene « note integrative e documentarie e critiche, coin citaziioni, paral-
lelismi, riferimenti ecc.». Ha f.ne «divulgativo», e tale vuol essere compreso e

giiud'ioatO1. Ma nella parte destinata .agli «specialisti» si avrebbe dovuto curare
maggiiormente Je fonti in lingua tedesca, e prima- quelle grigioni, e eoisi nella
parte storica per «la lotalita dei lettori» si sarebbero evitati certi aspri giudizi
che pod affiiorano persino nei titoli, cost in « l'estremo ricatto grigione ». Chi vede
le cose ida un lato, chi dall'altro: lo storico I01 dovrebbe vedere da ambedue i lati.
— Ad introduzione della seconda parte vi sonoi deii ragguaigli toponomastici che

per quanto riiguaridano i comuinii della Bregaglia sono: Bondo: « la toponomastica
di Bondo e chiara: e una sincope (sic!) di «Abomdio ». La chiesa era dedieata -a

questo santo. La Rifoirma tolse, per prlincipio il « Santo », e rimase solo la voce dia-
lettale». Bregaglia: « E' impossiibile far derivare da Pregallia, ma forse, contro la
opiniione del Buzzetti, dal dialetto Briig (tedeisco Berg; d'ialetto Brich - dirupo) ».

Sog'lio; «Solium si trova nel 1196». — II bregagliotto e caratterizzato cosi: « Appare
il pacifico abitatore e il calmo sfruttatore dei suod piü che suff'iciemti possedimenti.
11 volto oivaileggiante, la oarnagiione rosea, l'andatura compassata, la flemma neil-

Laccento, lindioano che la sua terra non glii da eccessive preoccup.azioni di carai-
tere economico e perciö la sua vita truscorre monioteggiante e senza incidenti d'i

alto rilievo ».

Zendralli A. M., Der kulturelle Beitrag f,alienisch Bündems. In Eidgenössisches
Schützenfest 1949 Chur. Festgabe der Neuen Blindner Zeitung .anlässlich des

offiziellen Tages .am 30. Juli 1949. Chur, Sprecher, Eggerling u. C-
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