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La paro'a del presidente del Gran Consiglio dott. Plozza

Eletto presidente del Gran Gonsiglio nella sessione primiaverile, ill doiit. Dario
Plozza, deputat© di Brusio, all'inizio dellla sessione autumnale, il 21 novembre, ha
tenuto il discorso inaugurate.

Dopo aver rieoirdiato gli avvenimentii salientii delta viita cantonale nel 1949 —
la commemoiriazione del terzo ©emitenario del riscattoi dellle otto giurlisdizioini, il 2h

maggio nella Prettigovia; la commemorazione della battiagliia alia Calven, il 14 ago-
sto a S. Moriitz e il 23 ottobre a Monaster»; IIa commemarazione del qiuiart© centie-
nariio dell'indipendenza moesana. il SO e 11 settembre a Mesocco. e ia San Vittwre;
il Tiro federale a Coira, dal 23 giugno all" 11 luglio; l inoendio di Selva (liellla So-

prasselva, 1' 11 giiugn» — e 1'anaiala economic©, disse come «in materia edooomica la

maggioranza deil nostro popolo' non vuole una potitica netrograda e «sociale, ma
nan vuole nemmeno lo sperpero per oipere inutiili o indispensabili. E' noistro com-
pito attemerci a queste dlirettive », ©d ©spose:

« Solo due fattori potranno sollevare un poco la pressione economica che grava
sul nostro cantone: lo sfruttamento delle forze idriche e la soluzione del problema
ferroviario.

Accennando al problema delle forze idriche devo unire nel nostro sincero ringra-
ziamento la piü grande cittd della Svizzera e uno dei nostri piu. piccoli comuni di mon-
tagna: Zurigo e Marmorera. Chi di noi pud comprendere in tutta la sua misura il sa-
crificio degli abitanti di Marmorera, i quali vedranno sommergersi il paese natio, il
luogo dove hanno passato la loro fanciullezza e che e legato ai loro piü iniimi ricordi
di gioia e di dolore, le case avite e la campagna avara coltivata con tanta fatica,
la loro chiesa e il loro cimitero, la loro Patria. Eppure memori della patrhottica frase:
salus rei publicae suprema lex, e della nostra divisa: uno per tutti, tutti per uno, hanno
tutto sacrificato per il bene comune. II Grigione deve esser grato a questi suoi umili,
ma genemsi figli.

I II popolo di Zurigo ha stanziato a grandissima maggioranza, or sono otto giorni,
il credito per questa grande opera. Ringraziamo questa nostra metropoli, che ha compen-
sato Marmorera, almeno dal punto di vista materiale, in modo generoso per il suo sa-
crificio, e porta al nostro Cantone una preziosa entrata. Osiamo sperare che questa
opera grandiosa venga eseguita, per quanto possibile, con i nostri volonterosi operai,
i quali avranno cosi lavoro e pane. Le opere della Rabiusa so-no state recentemente
inaugurate.

Permettetemi, onorevoli colleghi, che, quale grigione-italiano, esprima la mia gioia

per I' irdzio dei lavori per lo sfruttamento della Calancasca e osi sperare che questo
sia solo il primo passo verso lo sfruttamento complete delle acque del Moesano. Ci
auguriamo pure che le acque dell' Albigna, nell'altra valle del nostro idioma, la Rre-
gaglia, non rimangano piü a lungo inoperose. Ma tutto questo non basta: senza alire
opere di piü vasta mole, si potrd portare si un po' di benessere in alcune vaUi, ma
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non si risaneranno le finanze cantonali. Solo nello struttamento completo di ouesta
nostra preziosa materia prima vediamo la possibilitä di tempi migliori per il Grigkmi.

Voi tutti conoscete i nostri problemi reiroviari.
E' necessario che in ogni momento ed in ogni occasione i grigioni domandino

una soluzione equa di questa annosa questione. Nessuno nella storia asseri che Catone
esagerava, perche ogni volta che prendeva la parola al foro, dopo aver parlato sulla
questione all' ordine del giorno, esclamava: « Ceterum censeo Cartago esse delenda »,

perche si trattava per Roma di questione di vita o di morte. Anche per noi la soluzione
del problema ferroviario e d' importanza tale per V avvenire, che nessuno potrd dire
che abbiamo troppo insistito. — Tagliati fuori dal grande traffieo internazionale e con
il solo tratto di linea delle ferrovie federali da Coira a Landquart, il nostro Cantone
deve sobbarcarsi il peso delta ferrovia retica, oltre a contribuire, quale parte della
Confederazione, al mantenirnento delle ierrovie federali. Le sopratasse di montagna
delle ferrovie federali sono state abolite con mezzi della Confederazione, e non della
ferrovia stessa, mentre la ferrovia retica ha delle sopratasse di montagna tali da op-
primere la nostra economia e rendere incapace di far fronte alia concorrenza la nostra
industria e il nostro commercio. II Cantone ha investito in questa ferrovia un'enorme
somma, la quale non frutta interessi, di modo che, oltre alle tariffe proibitive, la
nostra economia deve pagare cid che questi capitali dovrebbero fruttare. Esclusivamente
con mezzi della Confederazione sono state risanate le ferrovie federali, mentre per
il risanamento msufficiente della ferrovia retica hanno dovuto fare dei sacrifici imr
portanti anche il Cantone ed i nostri comuni.

Nostro maggior postulato e I'assunzione di questa ferrovia da parte delle ferrovie
federali; ma fino al momento in cui cid non view effettuato dobbiamo domandare alia
Confederazione di assumersi almeno le sopratasse di montagna, come ha gid fatto con
le ferrovie federali. Non domandiamo con cid altro che la paritd di trattamento con
gli altri cantoni. Dalle sopratasse di montagna sono ora colpite in special modo la Valle
di Arosa, la Mesolcina e la Vol Poschiavo. Speriamo che finalmente la direzione della
ferrovia retica voglia portare entro la fine dell' anno, come ha promesso, una proposta
di riforma per queste sopratasse di montagna per le tre valli, alle quali abbiamo ac-
cennato, e che questa proposta sia accettabile. Si tenga presente che le tariffe in
vigore per questi tratti non possono portare alia ferrovia una maggiore entrata, perche
essendo esse proibitive, il traffieo si svolge in gran parte con altri mezzi, cid che non
avverrebbe se le tariffe fossero ragionevoli. D'altra parte tutta la popolazione e svan-
taggiata, per vari fattori, da questo illogico sistema tariffario.

Passando dalle ferrovie all'altro mezzo di comunicazione, le strode, dobbiamo con-
statare una volta di piü di trovarci anche in questo campo, in uno stato di inferioritd.
Troppo vasta e la nostra rete stradale e troppo esigue le nostre possibilitä finanziarie
per mantenere le strode in uno stato tale da non temere confront! con le arterie di
comunicazione degli altri cantoni e delle nazioni vicine. Vi ricorderö che ci sono dei
paesi di montagna che non hanno ancora una via di comunicazione anche solo carreg-
giabile con il fondovalle

La trattanda, che piu. ci preoccupa in questa sessione e il preventivo per il 1950.

Mentre parecchi cantoni, negli ultimi anni, hanno potato avere dei consuntivi favorevoli
e molti comuni anche oggi possono nuovamente ridurre il loro tasso di imposta, il
Grigioni attraversa un periodo economicamente ben difficile. Per parecchi motivi, ai
piü importanti dei quali abbiamo gid accennato, la nostra situazione finanziaria e tale
da destare in noi le piü vive apprensioni. Non e possibile introdurre tuiove Industrie
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di una certa importanza nel nostro cantone, causa l'onere delle tarifle ferroviarie, la
lontananza dai centri di consumo e di smercio e l'alto tasso fiscale. Le imposte, nel
cantone dei Grigioni, sono giä oggi per parecchie categorie di contribuenti, le piü alte
di tutta la Svizzera. Malgrado cid il governo e costretto a proporci un aumento del
tasso d'imposta. E' giusto che di regola ü 'disavanzo dovrebbe essere coperto dalle
entrate fiscali, ma d'altra parte la nostra popolazione e in grado di sopportare questo
aumento del 10 °/o delle imposte Non e essa giä abbastanza gravata da oneri Non
sarebbe certo prudente paralizzare l'attivitä del nostro ceto medio, perche se esso non
pud prosperare, la situazione del nostro cantone non poträ non peggiorare ancora.
Non e nemmeno nel nostro interesse far si che coloro, che possono cambiare domicilio
senza grave scapito, si allontanino dal nostro cantone, per stabilirsi dove il tasso di
imposta e piü vantaggioso. Dovremo percid insistere affinche venga esarrünata cd piü
presto ogni possibilitä di risparmio. Se per risparmiare certe spese superflue o non
indispensabdi e necessaria la revisione di ordinanze, si sottoponga la questione al piü
presto al Gran Consiglio, perche se questa possibilitä esiste, sarebbe irresponsabile,
nella situazione in cui ci troviamo, non approfittarne ».

La giornata italiana di St. Moritz
Dalla rivista « Valtellina e Valle Spluga » 1, 3, ag.-sett.1949

Neil 1946 e sorta a Chiavenna — «per il violere di lun gruppo di oiiitadim non
investiti di nessuna funzione ufficiale, al solo seopo> di proinuovere e favorire un
piü concreto riavviciniameinto fra le popolazioni italiane ed eivetiche della fami-
gliia retica » — l'Associazione di amicizia italo svizzera. L' Assooiazione — presi-
dente il dott. Luigi Festorazzi — ol-tre ad essere presente alla « gioir.niata italiania »

di St. Moiritz (vedi Quaderni XV1I1. 4. p. 53 sg.) ha collaborato a urna commemora-
zioinie segantiniana, voluta dal Comune di Chiavenna il 1. luglio — aratoini il sin-
daco grand'ufficiiale G. Mosca e il grigiiotne dott. G. G. Tuor «il quale rivelö il si-
guificato di quella cetimonia, cht voteva essere un cordiale abbriaeöio, sotto gli
auspici di un artista, fra due genti cugine nella parentela retica». —

Dopo la commemorazione sii ebbe la consegna di unia pergamena e di un mes-
saggio del sirfclaco dt C hnavenna a quello dli St. Mioriiz « alla staffelt« dei boy-scuots,
seziopie di Chiavenna, che all'ailba del giotrno seguente siarebbero partiti per la
frontier« italo-elvetiea di Castiasegna »• L'indomani, 2 luglio, breve scambiio, a Ca-
stasegna, di parole auguriali fra il rappresentante di Chiavenna, E. Greppi, e quello
di Bregaglia, L. Pool, e la staffetta saliva a piedi fiino « Vicosoprarao, in auiomiobile
fino a Maloggia, per scendere. a oavallo, a St. Moritz. Pergamena e messaggio
«erano l'omaggio di una citta, di una gente v.icima, della priilna gente laggiü lungo
la via d'ltalia, alllamioa St. Aloriirz cd lall'amicO' piopolo grigione».

II dott. Festorazzi. autore dell articolo nella rivista valtellinase, riieouda poi aii

lettori valtellinesi e valchiaveniniaschi che la loro Proviecia «ha ben tre grandi
strade che portano a noird, nelle quiali c'e posto, moltoi poisto per lil transito delle
idee, della cultiura in genere, oltre che delle meroi e dei turisti. — Ricordiamo
che eonfinano oon noi delle vallate grigioni dl cultura italiana I Fiavoriaino, mol-
tiiplichiamo le iniziative che poirtiimio1 ad un, sempre maggiore riavvicinamento »

Pietro de Salis Soglio ambasciatore di Svizzera a Parigi
Ai primi di novembre iil Consiglio Federale ha affidaito l'ambiasciaita di Svizzera

a Parigi al dott. Pietro de Salis Soglio in sostituzione de! dimissionario dott.
ßurkhardt.
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Nato nel 1898 Pietro dei Salis enitrö al servizioi diplo.matico nel 1929, resse inte-
rimisticamenite l'ambasceaita a Roma dal 1944 al 1945; poi fu primo collaboratore dei
ministro Fltickiger a Mosca; nel 1948 andö ambasciatone media Romainiiia. (Cfr.
Quaderini XVIII. 3, p. 215).

Rodolfo Olgiati delegato della Croce Rossa

II poisohiavino Rodolfo Olgiati, giä dlimetlore del Dolno Svüzzero che tanto ha

fatto per le vittime de'Lla guerra, e statioi noiminato delegato svtizzero della Croce R.

A vita privata
Scrive i'« Echo », la rivitsila degli Svizzeri all'estero » N. 8/9 1949, p. 40 sg.:
« Raggiumi i limiti di etä, il signer GASPARE TOGNOLA ha cessato col 31 di-

cembre 1948, depo 43 annii d'e'ncomlilabile ,servizio, dalle sue funziani di console (di
Sviizzera, a Genova). Ill di lui ritiro lascia in moi Svizzeri di Genova un gnande
vuoto....

Natt» il 17 febbiraio 1883 a Gronoi (Grigioni). Assolte le scuole primariie e seoon-
darie imel suo cantome d'origine, e depo un prolungata soggiornio in altre regioini
die,IIa Svizzenai, nel 1906 inizio la sua attivitä pressoi il ooin,solato, di Geneva- Pirima
in qualita di cancelliere, salendo man mano fino a raggiungere nel 1932 il gtrado
dd vicie-console di carriera e posciia, nel 1947 la niomina a console.

II console Toigniolia, ha preso sempre notevole parte alia vita sociale e culturale
della colonia, dmostrando profondo attacoaimento a lutte le istituzioini, che frui-
rono, in ogni tempo e circostanza, del suo valiido interessamentoi. — Fin dal suo
arrive ia Genova, dedicö attenta curia alla « Societä Elvetioa 'dd Benieficenza », dalla
quale fu per deeenni vice-presidente; petr moilti anni segretario dell' «Unione El-
vetica»; dal 1926 in pou, president1? dell «Gruppe dj Genova della Nu,ova Societä
Elvetiea», dopo che ne era stato vioe-presJdente fin dalla fondazionie nel 1921,

comtribuendo cifficacemente a mantenierie e rinsaldare i vincoli tiria la colonia e la
pawia; la « Scuola Svizzera,» — il «Circolo Sviizzero» — 'la «Chiesa evangelica
riformata svizzera » — mionche 1' « Ospedale evangelico interniaziiomale » — poterono
sempre cointare sullla volonterioisa opera sua.

Durante due guerre mondial! il console Tognioia rimaise al suo poisto, prodli-
gamido com, abnegazioine tutto se stesso, in quei oalamitosi tempi, senza, rispatmio
di siaicrificiio, rimettendovi anche della salute, in pro dei connaziionaii, che ebbero
da lui oigni possiibile assistenza».

II Tioignolia segui a lungo ben da vicino i casi delie Vail!. Nel giugno 1925 n,e

pairlo lungamieintie alia Seziiioine geinovesie della Nuovia, Societä Elvetiica. La sua coin-
ferenza «II Grigioni Italiano e i suoi problem!», pubblicata in opuscolo (con altra
conferenza di A. M. Zendralili) si legge aneora coin profitto.

Si e ritirato a vita privata anche il direttore di dogana
FEDERICO PIANTINI

Oriundo idi Leggia, Federn» Piantini, ora sessantaoiimqueinme, an,tro presto al
servizio doganale della Confedenazione. P,a,sso, giovane, da ufficio a ufficioi. Fu
anche iai Coiira dove prese parte attivissima al iavoro della Pro Grigioni, assoggettan-
dosi, per amore agli studi e alle Vialli, ia lunghi ilavori di copiatura- Gosi son© sue
le copiature dei manioscritti delle « Memoriie» del mariesciallo Ulisse de Salts Mar-
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schlins e de: Regesti degli arehivi della Mesoilcinia e della Oalainca. Senza quest«
sua fatica, 'lanto umile quanto preziosa. le Vaili mom avrebbero ne 1'una opera no
l'altra,. — La prima e uscitia a cura della Societa storiica grigiioue e della Pro Gri-
gioni. la seconda, in due volumetti, a cura della sola Pro Grigioni. --

Nomina to segretario di direzioine a Lugano, si affermö si che alia, prima vaoam-
za nel direttarato gli venue affidata la durezione del etroomdario della Svizzeira
Italiana (Ticino, Mesolcina e ufficio di Luino). Legatissimo alia sua prima terra
promosse la fond'azioine della Sezi'ome sottooeneri.na della PGI e favori la fcwida-
ziome di quella luganese. La PGI 1'ha fatto suo socio onorario.

MOSTRE

Togni a Coira e a Zurigo. — Ponziano Togni ha mandate tele e disegni ailla
Mostra degli artisti grigiomi novembre-dieembre a Coira. Le opere rivelamo due
Togni, e piü piarticolairmente le tele che sono sei:

tue, un interiore e due nature morte, finite, di un realiisnio delicarto, nelle quail
il soggetto e ridato nelle forme profillate, nella luce discreta, miagari su sfondo
scuro: il Togni che, sensibilissliimo ali valori d'arte, ha studiafo ,amche Parchitettura, ha
soggiornato piü volte a Firenze a scopo di studi, ammira 1'arte classioa italiana e

douiina da maestro, ,il disegno;
tre, paesaggi con e senza 1'uomo. di mite impressioniismo, dipinte atPariia aperta,

nella piena luce vivida, in toni eollloristici lite vi, evaneseenti: il Togni che e viissuto
anche in campagna. ,a Poschiavo, a Sedrun, ora anche a Inner Ferrera. e che a
Zurigo dove abita, e entrato a con tail to co,n Parte nuova di la.

Quale il suo domiani La sintesu P

Nel novembre, 11-30, 11 Togni ha portato una sua mostra di acqueforti nella
Galleria C. Bichsel (Pestaiozzistrasse) a, Zurigo. Scrive la Neue Zürcher Zeitung.
N. 2359, 16 XI '49: «Gia l'acquaforte del higlietio d'invito (raffiigurante uina ra
gazza in lettura) lo rivela osseirvatoire fine che sa trarre effetti squisiiti dalla tec-
nica grafica. Togni dispone di un'arte del disegno sicura e delicata, se pur legata
alle forme tradizionali..... I suoi paesaggi, attiraenti nella loro luminoisita. le sue
vedute di boschi. monti, casein,e, viooli di villiaggi e costruziomi meridionali soino
da fattuxa finita ».

Gottardo Segantini a Berna. — La grande espostzione commamorativa di
Giovanni Segantini ha assorbito per mesi Gottardo Segantiini, non per ciö nel novembre
egli ha dato una sua mostra alia Galleria Marbach, a Berna.

Oscar Nussio a Zurigo. — A metä novetmbre Oscar Nussio faceva pervenire a

« cari amici dell'arte » il seguente invito in lingua tedesoa: « Aniimato dal suceesso
della mia mostra dell'amno scorso, vi offro Poccasione nuova di vedere i miei nuovi
lavori rnel Kongresshaus (Zurigo, dail 29 noviembre al 20 dicembre 1949). Oltre al
maggioir numero di paesaggi e ritratti, dipinti quest'anmo, vi porto mold quadri di
prima che non furono accolti nell'ultima mostra. — Vi troverete i miei lavoiri della
primavera a Greifensee, dell'estate a Maloggia, a Fuorcla Sunley e sulla Diavo-
lezza, dell'autunno a Soglio, e, per ultimo, nella Bassa Engadina .>. L'invito da il
ragguaglio sulPattivita del pittore nel cor so dell'anno.

Vitale C. Ganzoni a Coira. — V. C. Ganzoui e maestro (a Castasegma) e ricorre
at pennello net su,oi ozi. Per tauto va quale dilettante della pittura. E si,a. Quanto
couita non e il nome che si da, ma come si dipinge.
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1] Ganzoii'i e solito esporre per il Natale a Cöira, nelle vetriiie del librai.o
Schuler (al Postplatz). Quest'anno vi ha iportalo una ventiiia fra olili e acquiarelli:
vedute di momtagne, di viuzze. di oa.se del la sua valle, anche fiori, nature mo'i te e

un rirtratto. Aneora un po' pesajnti gli olii, daille larghe pemnellate ma'ssicce: ariosi
gh acquarelli, perö spesso eceessivarnente spezzettati daii contrast! fra luce ed umbra

e daii cieli momotaimente turchiini; buona una natura nxorta: orsaccbioit'to> con
dlaidi su sfondo scuro, e interessante la test® di vecchio. tuCTo in grigio.

L'autadid.atta ha fatto progress«.

L' infornata annuale
Una popol.aziorie puö alimentäre di numeno per.... filiiazioine o per.... aidozione.

La popolazione della Callamca aumenta e aumenta per.... adozioimi. Ogni anno si ha
1'infornaita dei oittadini nuovi, sempire aid uno stessio tempo: .alia fame del novembre
o quando il Gran Consiglioi chiude la sua sesslione autunnale e da il suio placet allle
clorUaindie di ammissione alia critadinainza griigionie. Trattasi volta per vollltai dleHl'ado-

zione dii persotne, uomin'i e donne. neW' eta della »glome. magari della plena espe-
rienza. ora singoili. era iintiere fiamiiglie, che spesso pero hanmo un torto, un gra-
vissimo torto, di non conioslcere ne la Valle ne ill comune Hli cuj vanieranno ,il pa-
triziato. e ainche dii nan parlarne la lingua.

Era i coniunii che pi 11 largheggiano — e in turto il Cantone, forse in tutta la
Confedierazione — nielil' aidlozione, vu Arvigo.. Quest" amino il registro patriziale ,ac-

eogliera i nonri dt quattro itaihani: A. I Berni, oste, amnioglitito. in Maissagno, S.

Buzzetti. pittone. celibe, iin Samedan, R. Galli, studente, celibe, in St. Moritz, B. A.
Yiglino, ealzolaio, aimmogliato, in Coiir.a: di una tedesca, E. Bielskii, inferm.iera,
nubile, da' Osnrowo nella Posnamia, e di un gin tedeseo ed ora senzapatria, C.
Hurvch. cuoco, celibe, in Davios.

Due « pairizi » .niuovii avrä anche Augio, ambedue ltaiiani: L. R. Pellicioli, elet-
tnicista. animogliaito, in Poächiavo, e — co-nquista — Giovanni Paterliini. contabile
e maestro (e campionie) di sei, celibe, in Lenzerheide.

L" a.mmissione alia cittadinanza di istranieri che nessuno conosce e foirse mai
(onoscera. non inuta imilffla nei comuni. praticamente: i neocit'tadiinii vivoino lontano
e se proprio nom avranno la sfortuna (sfortuna per lo.ro e per i comuni) di eadiere

nelLindigeiiza, ncn si saprä di ioro che quando hanmo bisogno di un a.tto di n a seit a

(.in caso di matrimomio) o quando si dovranno iniserire nei registri dello slato eivile
nusc.ite e morii: ma spirituaimente il cittadino calaincbino nom e esiponente e por-
tatore della cosoienza callanchina Nom va f'iero di essere calianchino P E che dire
idel panniziatc calanchimo che si acquista come la legua dei boschi o iche e fiatto
merce d' esportazione

M'a v'e poi questo: il cittaidiino di Aivigo non diventa ainche cittadino moesano
E nm si e generata cost la situtazioine pih piaradossale e piu molest a che memtre
quattro quAnti den cotmund moiösani si ribellano, ie accanitamente, comitiro le natura-
lizzazioini - anche, e qui a torto. a gran torto, di persone n.ate e creslciiute nei
comune —. Lahro quinto ne fia largo mercato. Va provveduto a che un di nom s:

abbia a non paters! vamtare dellla cittadinanza moesamia..

II bello sforzo
II coinune d'i Mesoceo ha votato un ciredito di lOO'OOO "fr. per il raggruppamento

de; terreni che verra a costare in sui due miliomii.
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Redattrice grigionitaliana
Maria Antonietta (Marilli) Fluck-Bonalini ha- assunto la redazioinie di «Sollida-

netä, rivbta mensile per coloro cui la malattlia ha rivdlato il valore della vita quale
cspression-e di fraternitä nell dolore e mell' attes,a.... » La niviata esoe a Agra (Tiaiua).

Libri, articoli di rivista e di giornali
Pozzy de Besta, Andrea, Der Gott auf dem Zementsockel. Affo'ltern a. A.,

Achnein Verlag 1949. P. 35?. — V'e chi, scrittone, pubblica a gettoi contiinuo, v'e ain-
ehe chi pubblica a getti iinitermittbmti ma allora a larghi gettü. Negli antni Idal 1942

al 1948 Andrea Pozzy de Besta — di Posch :avo>, avvoioato a ßerna (Gerechtigkeits-
ga»sse 33) — pubblicö Ire romanzi: «Aufruhr dn San Carlo», «Der letzte Marsch »,

« Ertrunkene Erde » (cfr. Quaderni XIV 3); fra 11 1949 ie AI 1950 ha dato e darä altre
tre opere, due romanzi e una commedia. Due sono itn corso di stampa, il romanzo
«Die unsichtbare Gasse» (I! vicolo iinvilsib'itej e la commedia «Die Hexe Marlitza» (La
strega Maritza), l'altra, « Der Gott auf dem Zementsockel » e usci'ta nel novembre.
Essa chiude il ciclo dei romanzi soiciali del Pozzy.

E' la narrazione della vita — romanzo o vita roimanzaita? — deHl'airriviista o del
pesceoame, che poi si ravvede e si redime. Figlio illegittimo di una svizzena tede-
sca, domnia di facili costumii, dal sanigue 'lento e grave, e di un'ssperta maestranza
murairia altoatesina, uomo roibusto di infreniata animalitä, Slefan Brixner, agile e

forte di corpo, intelligente e votontario, ineiapace di affetti proifondi, di riguardi
e di pietä, sialirä dal nulla al tutto, dal'la miseria del diseredato ;aIIa ricchezza
dell'industriale. capo del cartello o de! trus, dei cemento: alia divinitä sul basamen-
to idi cemento, ima mietendo vlittime. E la Vittima sarä anche la sua famigiia: ne saira
la moiglie che, sorella del maggiore industrial© diel cemento e piü tardi anche con-
sigliere federale, gii porterä in dote la ciompaiteialpaziolne all'limpresa della famigiia,

-e. che si scosterä dia lui; nie sarammo i cinque fiigli che o petitanno per suliciidio,
inalattia, dAsgrazia, o cercheranno la pace inella vita religiosa. Verra perö ainche

per lui Tora buiia della malattia, della vecchiaia, delFisolamentot Lo salverä la
moglie che, mossa da pietä, toirnierä alia casa comune; e seguirä il ravvedimento.
Quanto non gli hanno dato la 'ricchezza e la poienza, gli darä la rinuncila alla
ricchezza e lallla potenza; dastimerä la sua proprietä a scopi di beneficenza. Ma
fimirä vittima lui piure della voracitä e dell ambizioue: il cartello del cemento lo
farä dicbiairare irresponsabile o alienato e internare in una casa di salute.

Romanzo a tesi. E la ties! e: i'uomo e govieirnato dal'l'istinto — dal sangue
che lo spinge alia conquista e al dominio. Conquista e domiina il padre del Brixner
nel oampo della vita bruta, conquisterä e dominerä il figlio nel campo delila viita
pratica, sottomettendo la raignoin.e ail talento, insaziato, insaziabile. — Prevarrä l'i-
stinto anche mei personaggi secondarr, se pur nn modo memo palese, perche o piü
affinato dall'ambienie tradizioimale o piü mitiigato dalle cireoistanze. — Solo quanidb
fiaccato il corpo, l'Astinto cede in violenza, si affermia la ragionie, ma siccome e

troppo tiardi per operare second'o virtü, mon resta che la rinuncia.
Gosi si redime ie si salva l'individuo. Mia l'umanitä La vita sarä sempre la

\ita della eupidigia. Chiude i l romanzoi oolile parole, in versi: Lin tan to che una
schiera di illuminati dalla grazia divinia non prenderä nelle mani le sorti diella
umanitä, l'orco governerä 1« terra.
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A .tale coucluisiioiie il Pozzy e giumto biologo*. giu'rista. socioilogo. Prima biologo:
il pentagon isla e i] frutto di due individui dii sangue driver», di cui 1'iwuo mitiga
il bollore delU'altro e andre k> tempra,. Giurista iniziera la narrazioiie eon l'espo-
sizione della vertenza giuridica sulla paternita del proniagonista, nella quale pert)
gli 'a vvocati non mi rano a fissare il vero, ma all prolfitto pecuniaJriio e politico.
Soiciologo vede imperiale il pi.u crudo egoismo oollettivo dei cartelli o dei trust
che sfruttianio e asisiervolno.

Romanzo o vita romanzata P Norn si ebbe un momenta in cut loipiiniotne pub-
blica svizzera fu aillarmatia peir certe priatichie mien che con vi nice nti diell'industria
dell cemento Ad ogni modo frequeiuti nella narriaziome del Pozzy gli accenni a

Fatti e anche a polemiche giomallristiche che egü si e inspinato o ainiche informato
a casi reali della nostra vita. Donde il earattere di palpitainte attuialitä del libro.
Roman zu o vita .romanzata. l'opera si legge «come un romainzo >, eon .interesse

oignor crescente, e con profit!».

Hans Toscano del Banner, illustratore di libri. — (Stalle librerie dell'Interno
sono espos'ti diue volumeitti delle favole dei frate! li Gnimim (tedeschi), .illustrate
da Hans Toscamo del Banner, ("dite dal Salzburger Jugend \ erlag, impresa editrice
di buon nome nelilie terre di lingua tedescw. Bear tedesco il niome dell'iillustnaitore
e ben nostro.. mesocchese. i! suo cognome. Da cid che i volumi sono. usciti a Satli-

hburgo, va ammesso che il Toscano del Banner viva nell Austria. Sara diiscendente
del casaroo- che ha dato a quel paese tu ltd una «dinastia » di... miastri spazzaca-
mind e anche il primo storieo della letteraiina dell'Anstria tedesca, Giuseppe Giorgio

Toscano dlei Banner (1821-1849).

Semadeni F. O., Valle Orseria attraversoi lu storia di Poschiavo. In II Grigitoine
ItaHiano, N. 42 sg. 1949. - L'an to re, sulla* seorta di documenti. espoo.e la quest'ione
della terriitoriialitä della Valle Grisera finoi al 1941 quand'o la vallie venne .aiggiudi-
cata all" Italia, ifigli reproduce (N. 47) il testo eomeernente i confiini aoooilto nella
convenzfcme fra Svizzera e Italia (1941):

« Riconosciuto the il confine in corrispondenza aüa testata di Volle Orsera deve
svolgersi in massima lungo la linea di displuvio della Cresta che separa questa Valle.
in parte itahana. dalla Valle Agone, in parte svizzera, si approva la linea di confine
quale e stata fissata mediante otto termini nuovi numerati da 8 a 15 e risulta net suoi
particolari dal rilievo alia scala di 1 : tO'OOO, allegato no. 2 alia presente convenzione,
hnea che si svolge come segue:

18 — Dal termine no. 7, situato sulla Forcola di Livigno, ai termini successive,
no. 8, 9 e 10 e dal termine no. It at termine no. 12, si svolge lungo la linea di displuvio

della cresta che separa la Valle Orsera (affluente della Valle di Livigno), in parte
italiana, dalla Valle Agone, in parte svizzera, sulla quale i cippi sono situati;

2° — Dal termine no. 10 al termine no. 11, dal termine no. 12 cd termine no. 13,

dal termine no. 13 al termine no. 14, e da quest' ultimo al termine no. 15 corre in
retta linea ».

Risolta la questiione della lerritorialita, resta in sospeso quella della proprietä.
A questo proposito l'autoire oisserva: ora conviene far vallere « i dirit'ti di pasoo-
lazioue in V.al Orsera. A questo oi dovramino pensare il comune di Poschiavo e

il Coinisorzrio di. Valle Agone ». Lui istesso in altro suo scritto preoedente aveva
dimeistrato come «a partrire dal 1744 in poi la Viaille Orsena ha de jure e idle facto
fatto parte dlell'Alpe Agone, che e si a to finora gdriuto dal Consorz!» omonimo »,
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e constatato « per quanto rigaarda la stariia della Valle Orsina che Bormio nom ha
Maputo finora produrre alcun documento che comprovi in alcun modo che la Valle
Orsera sia passata tanto primia del 154? che dopo a miezzo di cessione, compera o
baratto in legaile possesso di questa».

Erzinger E., Primitive Baiuforrmen im Posch lav. In Schweizer Volkskunde, Heft
4 1949, Baisilea.

Schorta A., Elemente der christlichen Kulturen in den Orstmamen Graubündens.
In Bün'dnerisches Monatsblatt N. 9, 1949. — Lo studio detlilo Schorte e inteso a
rticercare i sedknen'tj ecclesiastico-religrosi nei nomi di localitä grigiolnü. Cosi egli
spieghera li nomi di l ostallo e di Stalla o Bivio: dedurre «Loistallo» da « Stella -
nein e ammissibile per moitivi foinetici e formiali. Invece risponde mirabiimente un
« hospitale » alla forma diialettale « Lustall ». In considerazione dei moltissimi nomi
di «ospedale » che si hainino in terra iialiana, quest' etimologiia mii seimhra tlnecce-

pibile ». — Da « hospitalle » derivia anche « Stal'la », altro name, e largamente usato,

per Bivio. Bivio, «Bivium », alla biüfiorcazione delta siriada (Giullia e Settimo) era
il luoigo mdioato per un ospizio. Se nel 851 appare la forma «stabulum Bivio,
non devesi ammettere che « stabulum » significhi « stalla»». perche « stalla » »niel

Gnigionii da «isitabel» o « stavel »• La forma «stabulum Bivio» torna aiddietro a un
« ostall Bevi » e a um, pneeedente « hospiitiale ad B'ivium ». Ite folrrna, « Stalla », che

appare isolo nel 14. seoolo. a mio avviso non e altro che una tarda mutaziioine dt

«stall» diernvata da «hospitale».

Pieth F., Bünderisches im Landesregierungsarchiv in Innsbruck. In Bündn.
Moniatsblaitt N. 9. 1949. — Trattasi dell'elenco dei documenti custoditi nell'archivio
di Innsbruck, che costituiscono numerosi incarti e ehe vanno dal 1504 al 1800. Pm
d'uno oonoerne direttamentc le nostre Valli. Fra altro una « supplica memoriale di
Roveredo ai comuni della Lega Grigia » (in tedesco di 5 pagine in folio; del 29

X 1796, e un elenco dei fautoui deU'Aiustria e della Fraimciia nella Bregaiglia, del
1797- 1799.

Almanacco per la gioventü della Svizzera Italiana, Bellliinzolna, lsttttuto editoriale
fiomese 1949. P. 255. — Fu Panno scorso che l'ediitore Carlo Grassi ebbe la felice
idea di dare un Almanacco per Ha gioventü dt linigua italiana, qualle giä 1'ha, la

gioventü di lingua tedesca nell' Almanacco Pestalozzi. Ora si e alla seconda « edlii-

zione» del volumetto, ben rilegat'o, ben illustrate, istrultivo, piacevole. Accoigilie
un po' tutto quanto v' e nella pubblicazioine In lingua tedieteoa, ma in piü quanto e

piü nostro o solo nostro, svizzero itadiaino: raiggnagli su'l Ticino e lanche sull Gri-
gnoni Italiaino, poeslie e riproduzionli di opere klarte lieinesi, anchje una poesia di
Felice Menghini « Fiaba di Natale ». e con le fotografie di emiinenti tidiinesi, quelle
di Giovanni Andirea Scartazzinu, il dantista, di Felice Menghini, di Augusto Gia-
coime'ti c di..,. ma, qui v'e stato errore, e invece delle »embiatnze di Giovanni Se-

gantini, come vorrebbe il testo, sono riprodotte quellle, del figlio Gottardo Segamtini.
L'Almanacco e dl miglior regalo che i genitori faranno aii lloro figli, studentelli, che
vi trovano anche la possibilitä kW parteoipane a « eotnciorsi a priemi » e, fortuna aiiu-
tando. di cost fare 1' affaretto.
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