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aA&ecpna re6a6edse&ca

Gion Plattner

VORTRÄEGE:

Naturforschende Gesellschaft:
30. Nov. 1949. Neue Anschauungen über die Entwicklung des Weltalls (Lichtbilder)

Prof. R. Florin, Chur.
31. Dez. 1949. Über Hormone des Hypophysen, Vorderlappens, (Lichtbilder) Prof.

Dr. W. Schuler, Universität Freiburg.
18. Jan. 1950. Die Qmüitätsförderung in der Milchwirtschaft (Lichtbilder) Ing. agr.

Otto Dönz, Chur.
8. Febr. 1950. Die natürlichen Waldgesellschaften und die Aufforstung am Calanda.

(Lichtbilder) Kreisförster Dr. W. Trepp und H. Kttlias.
1. März 1950. Neue Forschungsergebnisse über die Entdeckung Amerikas und die

Besiedlung Grönlands durch die Normannen. (Lichtbilder) Prof. Steinbock, Innsbruck.

Hist.—ant. Gesellschaft:
6. Dez. 1949. Die südschweiz. Frühkulturen (Gallier, Etrusker, Ligurer, Veneter) mit

Lichtbildern. Dr. M. Grünwald, Kerns.
10. Jan. 1950. Die Gegenwart als Geschichtsbüd gesehen. Dr. U. Christoffel, Hal-

denstein.
31. Jan. 1950. Biindnerische Familien- Kreis- und Gemeindewappen und ihre geistes-

geschlichtliche Beziehung zur heraldischen Kunst. (Lichtbilder). Staatsarchivar Dr. R.

Jenny.
28. Febr. 1950. Heraldische Gestaltung der Bündner Kreis- und Gemeindewappen

(Lichtbilder). Prof. Toni Nigg.

Bündner Ingenieur- und Architektenvereiin :

9. Dez. 1949. Die Wirkungen baugesetzlicher Verordnungen im historischen Städtebau.

(Lichtbilder). Stadtbaumeister Arch. M. Türler, Luzern.
6. Jan. 1950. Neuzeitlicher Talsperrenbau. (Lichtbilder). Ing. Dr. h. c. J. Hausammann,

Männedorf.
27. Jan. 1950. Der Stil unserer Zeit. (Lichtbilder). Arch. W. Henne, Schaffhausen.
17. Febr. 1950. Die Entwicklung des Stahlhochbaues seit 1945. Ing. W. Stadelmann,

St. Gallen.
Casi: 3. Febr. 1950. Oltre Eboli, nella Lucania silenziosa (proiezioni). Guido Calgari,

direttore della Scuola Magistrale ticinese.
Pro Grigioni Italiamo Coira: 1. März 1950. Natur und Mensch im Puschlav

(Lichtbilder). Dr. Ernst Erzinger, Basel.

KUNST:
Kunstbaus Chur. Im November wurde in Chur eine Ausstellung der G. S. M. B. A.

Sektion Graubünden in Verbindung mit der verstorbenen Maria Bass eröffnet. Es war
sehr interessant und lehrreich einmal einen grossen Teil des Oeuvres der Maria Bass
vereinigt zu sehen. Ihre Kunst ist gekennzeichnet durch eine helle, einfache Farbaufteilung.

229



GRAUBÜNDEN IN DER LITERATUR :

Plattner Dr. Gabriel: Psychotechnische Lehrmethode, für Berufslehre, Aiüehre, Schulung

Umschulung. Zürich, Rascher 1949. Das Buch beschäftigt sich in allgemeinverständlicher

Art mit den Problemen der Psychotechnik auf dem Gebiet der Schulung für
Industriebetriebe, Handel, Verkehrswesen, Schule und Sport.

Rauch Men: In des Wolfes Rachen, Engadiner Jagdgeschichten. Aus dem Ladinischen
übertragen von R. Bivetti. Illustrationen von Alois Carigiet. Thusis, Roth u. Co. 1949.

Es sind reizende Jägergesehichten, nicht nur im gewöhnlichen Stil der Berichterstattung,
sondern mit einem starken Einschlag in die seelische Erfassung der handelnden Personen

des Alltagslebens. Der zweite Teil der « Perfiden Nadel» hat einen stark dramatischen

Unterton.

Wir können nicht beurteilen, wieviel die Geschichten durch die Übertragung ins
Deutsche verloren haben, müssen aber gestehen, dass uns noch selten Jägergeschichten
so viel sagten, wie die kurzen Skizzen Men Rauchs.

ASS^HA reforrwtAnciA
Guglielm Gadola

Clau Maissen

II scribent de questas lingias era aunc in neller de siat onus, eh.' ins ha dau per
l'empremaga «Clau Maissen», tragedia sursilvana en tschun acts, da P. Maurus CARNOT.
Quei ei stau il tscheiver 1909 a RAB1US. El seregorda sco sch' ei fuss stau per ier de

quella stupenda schlittada da Muster a Rabius; mo aunc pli frestga e nunspazzeivla
ei la regurdientscha de quell' emprema representaziun veramein sursilvana, che veva
fatg buglir il saung ellas veinas a giugadurs, sco als aspectaturs — schizun a nus tul-
lerets de 6-7 onns! Safermust, co ils de Rabius vevan fatg bein quella cumedia en lur
« bargia de teater » nova Jeu vesel aunc oz igl ORSO, quei capo-sbier, gronds e lads
e ners, in veritabel giavel! Co el sursinava il dies dils inimitgs de Clau Maissen, co
el deva ieli de costas a certs revoluzers valtelines.... prumfata! ch' ei tut fimava: « La
balla-plum a mintga resistenza», declamavan nus buobs aunc jamnas suenter, tagend era
nus Clau Maissen sillas vias e streglias de Muster, sittond cun revolvers de «capa-
capsels » e sursinond in l'auter cun mislas e tretschas. E co vevan per Clau Maissen
e siu bien amitg, canoni Sgier, imponiu nus! « Queis dus vessen dumignau gl' entir
mund, sch' ei vessen propri vuliu », era nossa ferma perschuasiun! Ensumma, co veva
la forza de quei meglier drama romontsch impressiunau nus mattatschs pleins fiug e

flomma! Mai pli ch' in auter drama vess fatg sin nus ina tala indelibla impressiun!
E pertgei quei Perquei che gia nus rombottlers sentevan sia forza, admiravan sia
bellezia e sescaldavan irmort la tempra diltuttafatg genuina de quei teater il pli
romontsch, ch' ins sa patertgar! Cheu vegnev' ei fatg cumin, e tgei cumins! Iis pli vivs,
passionai e perderts ch' ins sa s'imaginar. E la fin de tuttas fins: in herox sco Clau
Maissen vevan nus aunc mai entupau, gnanc eis cudischs de scola buc. Tgei era « Retus »
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el Sigisbert, e tgei « Robinson» el cudisch delta secunda en comparegliaziun cm Clau
Maissen? Tallers e ragners, in pli ratter che V auter.

Mo quei che veva cargau nus ü pli passent e profund era bein il caracter de auels
tips veramein perfetgs, l'olma trasatras romontscha de quei teater, ch' ei daventaas
«la cumedia nazionala » dils Sursilvans duront its quater davos decennis.

Tgei ventireivel patratg ha Sur canoni dr. C. Fry pia giu d'edir per la secundaga
il « Clau Maissen », en sia enconuschenta « Tribuna Romontscha » (nr. 13), la stupertta
« collecziun de cumedias romontschas ».

L'empremaga ei il Clau Maissen comparius 1911 egl Ischiee cuort sissu sco separat
ord la stampa romontscha de Muster. Enteifer ils davos quater decennis ei il Clau Maissen

exhaurius ed exhaurius, ed ussa sparius de strusch pli survegnir in soli exemplar.
Buca per nuot, sehe nus patertgein contasga ch'el ei vegnius daus dall' entira Surselva
si e giu, da Tujetsch entochen a Domed (cheu 1931!). Nuota curvien! II herox ei gie
«igl um cul tschentaner de fier cargaus», igl um, «che tern' ni plaids ni pugns....»,
«il pli famus mistral», igl um, che «sforz' il pievel» essend ch' il «sforz pil bien ei
bans ».

La tragedia interna ed externa de quei democrat el ver senn dil plaid, naschius e

carschius si el temps il pli aristocratic, drovel jeu buca dilucidar: ella ei enconuschenta
agl entir pievel romontsch e Grischun, entras il teater de P. M. Carnot, sco era entras
la scrutaziun historica de dr. de Castelmur p. m. —

Quel che legia oz cun attenziun la 11. ediziun de Clau Maissen, procurada cun tutta
critica e pratica litterara, entras dr. C. Fry, sto danovamein constatar, che quei drama
seigi Innschora la megliera ovra romontscha da P. M. Carnot. Sur quell'ora (1911!) eis
el mal pli vegnius > Ins numni a nus in toe pli pulpitis, pli populars e pleins de senten-
zias e verdads che Clau Maissen, cun sia tensiun dramatica consequenta e carschenta,
naven dalla vigclgia de Cumin a Sumvitg sin cadruvi, entochen als treis siets mortals
leugiu sillj planira de Domat!

Igl editur delta II ediziun astga dir de sia lavur — e quei cun tutta fundada ra-
schun: «Nus havein restrenschiu nossa lavur sin la vard formala, eliminond expres-
siuns tudestgas u de suer tudestg. dend tscheu e leu ina stergliada al lungatg. Las

paucas paucas scursanidas fatgas tuccan buca la struetura dil drama, carschentan mo
sia forza...» Clau Maissen ha mo eudignau cheutras; quei vegn mintga regissur a saver
constatar — ed ins vegli setener da cheudenvi vid la secunda ediziun!

Per dr in' idea della richezia de sentenzias e proverbis plein mur e savur, cunzm
als lecturs buca Sursilvans, schein nus suandar cheu enzaconts dils pli vers e pulpi:

« Quel ei vegnius canoni, sa pertgei
El ei de pasta sursilvana, basta!»
« Aschia ein quels muntagnards:
Sch'ei han el vitg in um, ch'ei in techet
Meins tups ch'ils auters, sehe patratgan ei,
Ch'el sei il pli perdert dil mund entir ».

« Tgei fusses vus de Cuera senza nus
In zenn senza battagl!»
Ina buna caussa vul buc eloquenza,
Sco nies Mundaun vul buca petgas-lenn ».
« La tema
Ei la zoppina per in um, in um
De tema va adina zops. Zoppina
Ston ins lavar cm sal, berschar cm fier!»
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« Nu ch'in ei tut, ein tuts ensemen nuot!»
« Saung grischun ei caulds
Quel bugl'e rocla, sco nies Rein alpin».
« Gronds deivets ein, sco las rihezias grondas,
Iis viarms che maglian il maguol dell'ossa ».

(Oz pli ver che zacu!)
« Vus Sursilvans haveis quei en vies saung,
De far cumin, cu dus ni treis serimnan ».

« Ei dat buc in pli stabel, ferm sulom
Che sias atgnas plontas-pei pigl um ».

« Temer signurs, las uolps A quels miu sprez!
Jeu tern' Us purs, quels uors, uors sund'jeu mez ».

« Mei fa ni gronds vies laud, ni pigns vies sprez ».

«II dretg cumplein semeglia in stemprau,
Che va tras la vallada, bogna alps
E praus ed ers, dat nova vet'e forza
Sin tschiel all'evla, al carstgaun sin tiara —
Ed il medem stemprau sfracc'era plontas,
Devasta rivas e ruchegia tiarms ».

E tschiens autras de coc e lamezi, e de forza surprendenta.... Nus recumandein
la II ediziun dil Clau Maissen, buca mo alias societads dramaticas, che duessen inaga
sümeins tuttas dar quei toc nazional; anzi, nus recumandein Clau Maissen era perquei
ch'el auda en scadina biblioteca romontscha, q.v.d. sin mintga «cruna de cudischs »

de nossas stivas purilas, eis el gie saung de nies saung e spert de nies spert. Lein
leger, meditar e prender a pez sias verdads e sentenzias, cunzun oz che la sentenzia
della « tatta Margretta » ei vera, sco aunc mai:

«II temps ei schliats, vegn menders di per di.
Ei maunca dapertut en la Codi.
Iis gronds signurs fan mo bufatg, bibi,
Han ella buorsa tut, nuot el tschurvi,
Ed ils augsegners astgan buca pH
Far diever sin scantschalla dil marti,
Igü ei flatems engiu, flatems ensi.
E cugUenems, gie, paupra la Cadi!»
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ASSC^llA ^ri^lOHifAilAHA

ELEZIONI AL GOVERNO

II 2 aiprilie il popolo grigione si doveva dare il nuovo consilglio dii Stata. 5 i

seggi, 6 ii candidati, fra i quiali il maesamo dolt. ETTORE TENCHIO. — Furolno

elatti i due cteasiglieri uscenli doit't. h. c. C. Margadant, lübiemale, e K. Bärtsch,
demoeralioo. Ebba«» voti: il dott. A. Theus, diemocra'tico, 13 679, il do'tf. E. Tenchio,
eopservaitore, 13 462. il daft. A. Calhamines, conservatoire^ 11 373, A. Stiffler. socia-
liista, 6 171. — L'eleziioine del dott. Tenehio e sieura, in un.a seconda voilaziome.

II Moesano dara ial Ciainrtone per la prima volta un comsigliere di Stekr.

f MONSIGNOR D ULISSE TAMO'

II 1. aprile e morto .a Coiira Moesignoir Don Ulisse Tamö, dottore iim teologiia,
Prieivoisto del la Dioicesi di Ccira. Naito ai San Vi'ttbre ha voluto essere siepolto ill
Sail Vittoire (4 aprile)). Sara ricotrdato debitamente nel proissimo f'aseicolo.

IL PROBLEMA FERROVIARIO: REAZIONE Dl POPOLO

Da ooisa nasce coba, tainche dal male il peggiio.
Gli affari vainno male Si ammentiano i prezzi, sempreche non si abbia a minere

la conooirreinza. Saigon« i priezzii P Si eonsuma rneno. Dimimiisce il ooinsumo Si

riducono le spese d'esercizio. Mai se lanche cid mom giova Nan resta che o affidarsi
aiO'iaiiu'tio altrui to chiudere bottega.

Le Ferrovie Retiche sono, tdla tempo, in condiziioni precarie. Seguendo la « norma

» commierteitale hanno aumentato ,il prezzo dei biglietti, a malgriado delle rimo-
stranze di popolaziome e di aiutorita. L'esiito II traffic« e iscermalto. Ora stanino per
ridurre il ummero del treni. Lo fanamnia a malgrado de'lTopposizioine di popolaziome
e di ajuitoritä

Coisi non si cava il ragno dial bucio. Tuttalpiu si iiniaispriira la sitmazioine economies,

si amareggera maggiormiemte la poptolaziotnie ® si rovimerä il proprio credito.
Da Capodlaninio in qua si som® avule due manifes'tazioni di popollio che vanno

preise sul serio, perche dettate da necesibta, perche im comsomanzia con giustizia,
perche maturate nel tempo e rispoindenti ad unta volonta precisa e recisa.

La prima si ebbe tuet] gennaio, nella Miesoloitna, e si coinclnse com 1« votazione
n nauime del seguiente ordiine diel giorno:

II Comitato per gli Interessi generali del Distretto Moesa, convoeaiosi in seduta il
5 gennaio 1950 a Roveredo in unione con rappresentanti di enti e organizzazioni valli-
giane, ha esaminato il progetto di orario ferroviario proposto dalla Direzione F.R. per
la tratta Bellinzona-Mesocco e per il periodo maggio 1949 maggio 1951.

CONSTATANDO la prevista soverchia riduzione dei treni sulla tratta Bassa-Valle
(Bellinzona-Grono e Grono-Bellinzona) cioe su quella parte di maggiore frequenza (Scolari,

impiegati e funzionari), la dove la necessitd del trafiico maggiormente si impone
e si ha il maggior reddito e che completerebbe I'isoiamento della Valle Calanca,

RICORDANDO le perizie (Bernasconi, Metzger) e le promesse fatte allora della
fusione nel 1942 della B.M. con la F.R. volersi introdurre un servizio tramviario (treni
a ogni ora) per la Bassa Mesolcina.
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OSSERVANDO come la giä B.M. e l'unica tratta della F.R. alimentata da energia
propria,

CONSIDERANDO le recenti tariffe proibitive (prima Bellitizona-Mesocco Er. 6.05

ora Fr. 10.05, differenza Er. 4; prima Lostallo-Mesocco Fr. 2.25 ora Ft. 4.35, differenza
Fr. 2.10) e il fatto che si sorio previste riduzioni sulle trotte Engadina-Poschiavo e

Coira-Arosa, ma non su quella mesolcinese e indispensabile una revisione delle tariffe
merci e

TENENDO PRESENTE che malgrada le costanti insistenze l'orario ferroviario e

sempre impostato in modo da trascurare buone coincidenze delle E. F.,

C HIE D E che almeno si eviti ogni e qualunque riduzione dei treni,
che si migliorino le coincidenze in consonanza con i bisogni della ponolazione.
che anche sulfa tratta di Mesolcina si abbia ad appVcare I'equa riduzione delle

tariffe.
Le richieste rispondono alle necessitä piü elementari di una popolazione che iso-

lata al di qua deVe alpi si dibatte in difficoltd determinate giä anche dalla sua situa-
zione di chi si trova tra « Stuhl und Bank ».

11 Moesano spera che in un prossimo futuro Berna abbia ad aprire gli occhi alia
giustizia distribuitiva e dia anche alia popolazione grigione nell'attuale Ferrovia Retica
?o Ferrovia federate, e attende che le Autoritä grigioni affiancate dalla popolazione
esigano I'atto della giustizia.

La secondia si ebbe itl 14 gennaio a Poschiavo. preseniti oiltre 300 persone e nu-
Tiierosi nappresenifiamtii della slampa. 18 oratori levarono la panola della protesta
(Cfr. II Grigioine Italiano 18 T 1950) e I'lassemblea voitö. umamime, l'oirdine del giorno:

L' odierna Assemblea popolare del Comune di Poschiavo, dopo aver preso cono-
scenza del rapporto del Comitato di protesta della Valle di Poschiavo, contro le tariffe
ferroviarie:

a) approva pienamente Voperato di questo Comitato e lo ringrazia per il suo lavoro.
b) lndignata del modo di agire da parte degli esponenti della Ferrovia Retica,

c) lesa nei sentimenti di agiiaglianza e di giustizia, prende la seguente

RISOLUZIONE
1. Domanda al Lod. Governo cantonale di imporre alia Ferrovia Retica Vapplica-

zione su tutta la rete ferroviaria del Cantone di una tariffa in base ai soli chilometri
effettivi tanto per il traffico dei passeggeri, come per il trasporto delle merci e di farci
ottenere la paritä di trnttamento in base alle decisioni del Consiglio Federale concer-
nenti le rivendicazioni ticinesi.

2. Domanda al Lod. Governo cantonale di chiedere I'immediato licenziamento del
capo responsabile dell' attuale shuazione. signor dott. Metzger.

3. Se entro il 31 marzo 1950 i punti 1 e 2 non verranno adempiti, il Comitato di
protesta convocherä delle assemblee popolari per decidere sui nuovi mezzi di azione.

Cosi deciso all'unanimitä a Poschiavo, il 15 gennaio 1950 da un'assemblea di 320
cittadim e domiciliati.

Le co.se hianno preso la piega che si poteva o anche si doveva provedere. La
popolazione e esasperaita. tnova il fiono perentorio e cerca anche di individuare le
responsabilitä — ciö che e piü comprensibile che ru glome vole. gia perche oitre a

chi fa, v'e chi lasoia fare. —
Ora si legge nei periodica valligilani (cosi in II Grigione Italiano N. 9, 1. III), che

la t giunta» (conmiiissioine esecutiva del consiglio d'amministrazione delle Fer-
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rovie Retichie ha « d-eciso di sottoporre all'approvaziiome del consiglio stesso a titolo
di misiura urgente una consiiderevole nduzione dei prezzi per il trasporto dei viag-
giatori in favare deila poipoiazione imdigeina del Cainuoine dei Grigiom con parti-
coiare mguardo ad percorsi di ruomtagna ».

Se la riduzione sara Goinivincente, non resta che da chiederai come e poissibile
che sä- sdrucciodasse in uina situaziome. da generare de, reazdone cruda.

STRADA AUTOMOB1LISTICA DEL SAN BERNARDINO

Vi fu un tempo — era nelLainteguerra — in cui la strada autoimobilistica del
Sain Bernardino era, come si siuoi dire, all'ioirdine del glorno. Si costitudrono comitati,
si elaborarono progeittii, si tiennero asssembleie du popolo, si lancdiairioino opuscoli e

mainifesti, si riempirono pagme di giotrmali, si ebbero aniche discussiomi animatissime
neil Gran Coinisigiio. — La richiesta della strada nuo,va venae laccolta nelle Riiven-
dicazion,i grigiioinitaliane nei caimpo cantoaale e il 2b maggio 1939 ,il Gran Consigbio
e Governo, coinseinziente il Governo, unanime votava la segueniue risoiluziione (pumto
5. della magna « Risoluzioine »): «11 maggior postulato della Mesolcina e nella ri-
chiesta di una strada di comumeazione, aperta tutto 1 anno, coll'interno del Can-
tone, mediante una galleria automobilisitica attraverso il San Bernardino. Tale
strada e neU'interesse di tutto il Cantone e di portata lederale. Si incarica il
Consiglio di Stato di agire con ogni lermezza e di propugnarla a Berna perche venga
realizzata ».

Pod venne la guerra e la richiesta parve dimendcaita. La riaffacoiaroinoi le Valli
nelle «Rivendieazioni del Gngioini Itabano nei campo federate» del giu,gn»> 1947.

La risposca dei Coinisigiio Federale del 28 marzo 1949 osiservava che se da, un lato
«la ooistruzione di gallerie stradali nelle Alpi e molto costo,sa a causa deila necas-
s'ita di pnoivvoderie a una vemmiazione ufficiale», d'altro lato, «i eriediti ordinari
messi a nostra disposizione per io sviluppo delle sirade alpine devono in primo
tempo essere des tina ü al migliioramento delle strade ,aslstemtii... In siffattie cond'i-
zioni, la costruziioine di nuove strade e di gallerie nelle Alpi passeranno probabd-
mente an seconda ldiniea». — La Commissione delle Rivendicaziomi obbietia a

tali viste che «proprio ora si vanno progettando la galleria striadaie del Mjonte
Bianco e la galleria stradale del Gran San Bernardo, promossa, questa, dalle autori

id vallesane che anche hanno wnvocato linniiervento delia Confederazione, e che
si discute inoltre seriaimente una eongiunziione no,rd-sud mediante la galleria stradale

attraverso il Sain Gottardo », ma aggiungendo: « Siccome la nostra richiesta e
sitiata postulata ainche dal Piccolo Consiglio grigiome, cd liimitiaimo a dichiiarare che
la necessitä di un'esistenza operante non ci concederä mai di scendeire alia riimunzia».

Nei frattempo, cio,e, il Governo ha presentato a Berna le rivendieazioinii canto-
nali, e inel genn,aio scorso ebbe modo, «Iii chiarirle a viva voce a,l Consiglio federale.
In quell'occatsione il consigluerie di Stato on. Liesch espose anche la richiesta della
strada automobilisitica dal San Bernardino: « Oltre lo sviluippo della rete stradale
v'e un prohlema particolare delle oomunicazioni che ilnteressa non solo il Grigkwiii
ma tutta la Svizzera dell'est e del nord-est; il riiallaecidmemlo wl traffics ina,erniazio-
nale nord-sud- II Grigioini offre la possibiilitä di allaociiare l'ltalia 'ail sekentmone
aittrav,ariso il San Bernardino, uno dai noisitri valichi p.ii import,anti. Ma per assicu-
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rare le coimumieaziioni durante tuito Fanno, v-a cos'lrut-ta una galieria incorrendio im

spese tali ehe, eccedoino di gran lunga, la oaipacita fiinainziaria del Can tone. Se oggi
la Svizzera Romianda domamdia Faint» delta Comfederazione per una comu-nicazione
attraverso il Gran Sam Bernardo, va detto che la concess-ione dell aiuio federale per
un'impresa che favorirä solo meta della Svizzera, vuoi-e un altrettiale I ran tamen to
a fiavoire delta comutiicazione intemuzioinale ad Oriente, e comtemporaneamente a

favore di una miigliore eoimuniioazione del Gam-tome verso- occidenite, colla Sviizzera
Geinitnale. Somo, queste. richieste che mom solo gi-oiveranino eeonamieaimente a tutto
il paese, m-a voglioino eissere soddisfatte giä per oaim-miiiare di pari passo ood paesi
vicini». (Da Neue Bündnier Zeitung, 14 1 1950). 11 Governo, soll-eviando i'oirse per la

prima voil-ta in foirana solennemente ufficiale la richiesta delta straida autoimolbilistica
del San Bernardino, ha da-to anche la giusta soddisf-azioine al Maesano che nell'oc-
eaisiiome delta cele-brazione del 4. Centenario deil'indipendenaai moesama, I'll set-
tembre 1949, nei discotsi degli orator,i va-lligiani ha imsistito sulta n-eeessitä di dare
il buoin respiro alle due val-ii di Mesiolcimia e Caliamca e di toiglierle da-irisolamemo
nel Cantone.

II 4 febbraio rappiesentainti dei oircoli e di comuni Moesant, comvoca-ti a Gromo
d-al Comitato per gli inter,e-ssi del Distriattlo Mo-esa,, nomiimavano un ooimitaito d'azioiue

pro strada auioimobi-listica del S. Bernardino, cosnpoisto del presidente dei Tribunale

Giuseppe Tonolta, dell'avv. dot-t. Ugo Zendralli, dial presidente delta Sezioine

irroesaina PG1 Don Riinialdo Boldini, del presidente del comune di Mes-otcco Carlo
Ciocco, del do<tt. Giuseppe a Marca e -del dott. Ettore Rigoina-lli.

« A UTOMATIZZAZIONE » DEL TELEFONO NELLA YALLE DI POSCHIAYO

II 4 niov-embre 1949 si e avu-ta 1'« apertura delta centrale a-u'tiomiatica tel-efonitaa »

delta valle di Poschtavo. Cosi la vaille « e oggi, in rapporto alia rapidi-tä delta pa-
rola traisimessa dial telefomo, piu intitmamaute colleigata ia- -Uutte le altre knealilta delta
Svizzera». Per Fuecasiioime il «Grigiotnie Italian»» pubbliica-va urn suo supplemento
,illustra-to dal quale toigliamo i seguen-ti ragguiaigli:

La linea telegrafier Goira-Giuliiai-Samedam-Coira venne costru-i-ta nel 1851; l'uf-
ficio del telegr-afo a Poschiavo fu ,aperto -il 10 g-annaio 1856, a Brusio solo nel mo-

v-embre 1872. — 11 t-elefono si ebbe contemporaineaniente a Brusio e a Poschiavo,
a partire dal 21 dicembre 1906. La centrale telefonic-a dell'Ospizio del Barnim,a, da-
tante dal 1926, venne racoo-rdata coin quell-a di Poschiavo -nel 1947. Nel 1948 si re-
gistrairono nella vita di Bru-siiio- 1570 conversazioni per abbonato, in quell,a di
Poschiavo 1110. Nella valle si hainno 7.3 siiaziond -ielefomiche su 100 abit-an-ti: la media
svizzera e di 17 su 100.

f CLEMENTE VISCARDI

II 5 gemnaio si e spen.to a San Vi-ttore il maestro demente Yi-scardi, discen-
dente da antlicoi oasato- del luogo. Niacque inel 1873. Fiu dei prima allievi delta Pre-
normale di Roveredo. Conseguita la piaiteute cantoinia-le, insegnö peir quasi un decan-

uio a Meso-cco Q fino a quando venne chiamiato -a docenite delta Preno-rmiale, nel 1903.

Una sventura domestica (la perdita dell'unica figlia) lo indusse a riounciaire alia
scuolia nel 1918. Si rifece in s-eguito, e per qualche anno fu -diocenme di tedeseo -e di
framcese alFIstituito Sa-nt'Anina, a Roveredo. Tenne per qualche tempo la redazione
del peiriodico «La Rezia >, poi ta presidenza del Circolo di Roveredo, a lungo la
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presidenzia dell'Autioritä 'tuteria del Circolo di Roveredo e lia camera di delegate del
coinune di San Vittore nel consiglio .seolastico della Prenoimißle, pod la presidenza del
oonisdglio stesso. L'ainino scorso lo si nominö p residente oncit-ario. e a ragione: era
1'norno della scuola, e, prima, di quel lia sua scuola.

AFFERMAZIONE DI VALLIGIANI

II dott. Ulrico Stampa, direittare dcllUfficio federate di Stato oilvile e state (; Iiia-

mato dal governo della Turchia a dirigere il nuovo eensimento della popolazione.
II dott. Ettore Tenchio, cotusigliere niazitonale, e stalte fauo meinbro parlamentaire

del ootnsiglio d' aniministrazio'iie dell' Assicurazione federate contro gli incendi.
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Simmen Gerhard, Die Puschliaver AlpWirtschaft. Coira, Bischofsberger 1949.

Di&sertazione di dottorato dell'u ni versi tä di Zurigo. 8». P. 131. — « Scope* di questo
lavoro e di esporre lo sviiluppo singolare dell' ecoinomia alpin« poschiavina e le
difficolta che si oppomgono a anno sfruttaimenn® rrazioaiale del vasto ar.eaile alpino.
1] lavoro baisa sull'esame die lie fotnti d'archivio e a sttampia, su numierose escursioau
uella regioine e sul profondo attaccamenito alia valle, a cui mi legano vineoli di pa-
renitelia. Mia madr.e era poschiavina.... A suggerirmi questo trattaito furoino prima *

mnei genitori ehe fatieando in un ufficio di giaunde responsabilita (il padre e dt-
rerttoire dell'lstituto Plankis, a Coira) in,L reisero possibile lo 'Studio. A mia miadrie

(Evelina Pozzy), moirta da poco, dedico questo lavoro sulla sua amafla terria di Po-
schiavo». (lntroduzione, p. 5). — Lo studio del Sitnmen (nato 1919; studi liceali
prunna, magisitrah poii, a Codrai; studi universitari a Zunigo; assistente all' Istituto
gtiagrafico dii quellTLniversita) e frulito di dediaione, di aimore le di immensa dili-
geuzia; e condotto coin metodo severamente seientifioo, sintetico nelle pairti generali,
miiniuziosiissimo in quelle particolari, sempre doeumentato-

I,'opera va oltre la diussartazioirue accademiaa: e unia monografia finita:, attendi-
bule in ogni -tin parte. Ootmprende 1. Basi delJ'alpicoltura poschiavina: la Valle di
Po-schiavo — posizione e superficie, topografiia, ciuma —; la zona alpinia poschiavina
— confini, suddivisione spaziale, il bosco nelia zona alpina, ciairartteri dellia regione
alpina —; basi eocinomiche — popolazione ed economia del Poschiavino: storia della
Valle (in una sessaimlina di righe sonio tracciate chiaramente, le vicenide storiche),
sviluppo economic®, movimanito e struitura della popolazione —; liagricoltura
poschiavina: le zone sfruttate, l'a!nnata di lavoro del co'ntadino poisehiavino, staitistiica

dell'agrieoltura poschiavina —. 2. Struttuna dell'economia alpina poschiaviima (>e qui
non diamo che i titoli dei oapitoli maggioiri): sguardo generate; sviluppo storioo
(vi <si legge ainche il « gnande pracesso 1854-67 e le sue coiniseguenze »); organizza-
zione nello sfruttaimento degli alpi; condizioni d'eseroizio. — 3. L'importanza eooinio-

mica degli alp, poschiavtni: eeonoimia del fondovalle e diegli alpi; misure di sana-
meinito (perche l'autore sa anche dare il suggerimento, e niotn solo su que-sto punt®).
— 4. Appendice (fia laitro v' e lia esaurianle stafistica d-ei monti maggesi e degli a,lpi
di Poschiavo) —. 5. Taviole: lo studio accoglie numerose illuistnazioini.

Non diremo altro: lo studio uscirä nel la traduzione italiana in Quadeirni. —
II Simmen si e res® benemerito della terra: di sua madre. Per se ha acquistato
quainto di piu prezioso lb studio pub dare: il metodo dell'indagine scientifica.
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Erni Hans, Veochi ricordi di Mesolciina. In Voce delle Valli N. 5 1950. — Fede-
iissimo della Mesiolcina, Hans Erni, insegniainite alia Prenoirmiaile di Roveredo dal 1891

al 1898, che pin volte ha rievooaito, e con viva simpauia, nel pe.riodico « Gasa pa-
terna » giä da lui diretto, casi e persona della valle ad ara, piü che ott.an teniae ma
ancora freschissimo di manlte, ricorda in Voce delle Valli la fomdaziione della Scuola
roiveredaina e i molt'i docenti che ebbe successiivamenite nei primi anni. — Creata
nel 1888 quale istituto di due classi, nel '91 me ebbe una terza, oinde dare al Moe-
sano un corpa magistrale com preparaziane professionale. « Quamdo iio. venfii a
Roveredo nell'autunno 1891 alle scuole del Distretto Moesa insegmavano due maestri
coin la patente ticinese, Gemetti a Roiveredo e Jainner a Lostallo, e un maestro, coin

la paitente grigioinie, Giovanni Cnameri a Groinoi». Gli altri eiramo autodidaiti che

avevano 1'«lammissione» all' insegnamento, acquistaita a corsi didattiici di breve
durata. 1 corsi furomo. cointinuaiti per qualche tempo ancoriai. In aiiora ebbero l'am-
miisisioine, fra altri, Natailinia Giudicetti, Ezechia Tognola e Armiidia Tognola, e,
Ultimi « due giovani poschiavini che dimostrarotno di possederei una discreta cultura
generale». (Nel 1892 venne istifuitai, at Coira, la Sezioine italiiana dellia Magistrale
cantonale e due anna dopo si ebbieiroi i primi nuovi docentli). — 1 primi due docenti
dell'lstituto f'uroinio Giovanni Schenardi, piü tairidii ispettoire scolasiico che vi insegnö
tre anini o fino al (891 e Cristiano Christoffel, di Trims, sostituito giä nel 1890 da
Otto Vonzun, di Ardez, che vi restö solo un anno. Nel '91, aggiunta. la nuova, terza,
claisse, si dovetlle mattere a concorso tutti e tre i postii. Degli eleitti ressero Hans
Erni, di Trims, firnio al 1898, Giovanni Battista Derungs, di Brigels, fino .al '94,
Giovanni Mattei, di Cevio (Ticino), fino lal '93 o solo due lanni. Al Mattel <succedette un
altro ticinese, Luigi Sironi che dovette .niitiriarsi per malaftiia giä nel corso deli' anno.
Nel '94 assumevan.a rinsegmamanto i due moesainii Antonio Tognola e Giovanni Grossi,
usciti di fresco dalla Magistriale. Nel '98 il posito diii Hiams Ernii paissava ia Clemente
Viscardi. (Colla fine del secolo il corpo insegnainfe era tutito mo.esan.o e tale restö
fino a di.eci anni or sono quandoi dagli liins-egniainlti alia scuola secondatrila si chiese
la preparazione nuova e il Moieisano noin aveva ancora miaestri con diploma, univer-
sitario. Cedettero presto il Grossi e il Tognola, monti il primo nel 1903 e il secomdo

inel 1908, m,a perduraroino per decennii i loro siu.ccess.ori, Massimo Giudicetti e Rinaldo
Righettoni. II Viscardi si ritirö e il suo posto fu presoi dia Rinaldo Bertossa, ora
ispettore scolastico. Nell' ultimo decennio si e avuto il grainde mu'Lamentoi Ora iu-
segnano Remo Bornatico, doititore in leti.eile, di Brusdo, Remo. Fas.ani, dottore in let-
te,re, di Mesiocco, Franco Franciolli, maestro di scuola secoindaria, di Lostallo. Per
qualche tempo ha avuto una supplenza Placido Martineiii, maestro di scuola se-
icondaria.

« Premormale .e Scuola secondaria hiainmo comtribuito poitentemente ad elevare il
grade di cultura ed il bemessere della Mesolcinai. Voglia la Mesolcina vegliaire anche
.in avvenirie con oura amorosa sulle sue istituziopi sociali e culturali: i frutti me

sarainmo ottimii e copiosi».
Pescio Lorenzoi. Raggio di sole. Grande fiaba romantica. In II Grigio/ne Italiaino

N. 51, 21 XII (949, e sg. — Vorremmo che come giä le altre fiabe del P. ainche

«Raggio di sole» uscisse in opusoolo. Darebbe alle mamme il buon regalo per i
bambini.

Semadeni F. O., Notizie stoiriche sulla famiglia Semadani. In II Grigione Italian©
N. 51, 21 XII, 1949 e sg. — L'aiutore, valendosi di ragguagli ricava.fi da « vecchi
document^ urbari, croinache ed altre laimnotazioni storiche» dii archivi grigioni e tiro-
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lesi, da una succmta genealogia del casato Semadeni (de Semiaideml de Samadenz,
de Samadeno ecc.) che « proviene dalla yicina Enigadinia, da Samaden. A Poschiavo
la incon triam© solo piü tardi, e ciö probabilmenrte versa il 1226».

I S. disoeinderebbero dalla ccokrnia de Samadini» venduta « d'ai coniti di Ga-
mertinga ial vescovoi di Coira l'anno 1139». Gaipostipite del casato a Poschiavo sa-
rebbe un Rodolpho di Pescliaivi© che nel 1226 pagava fitfio per un terranoi di pro-
prietä dei signoiri de Amazia, e che viveva «probabilmente nella vicifnanza della
Corte de Puzlav ». A La Raisiga e a Clialt i S. documentano a partire dal 1438.

Juon Paul. II scharalbanc. In Casa paiterna. organ della Renania, Coira. N. 1, 7 I,
1950 e sg. — Scram parsi i « sciairabanc » sulle s'rade del Moesan© e >scompiarsio anche
11 vocaboloi nella parlaitia della nuova gemerazione. Ma un «sciarabanch» — dal
francese «char - ä bancs»: birocoio — era ancoria la «orriera o diligenaa (postale)
della Calanca fino a um itrentennio fa o fin© a quanido la popolaziotne insorse pro-
clamando il diritto ad un servizio piü degno, con veicolo inraderno, e minacoiando
dj buttare il «sciarabanch» nella Calancasoa. Dalla reaziome ealainchina il Juon ha
tratfo argomento delta sua novella « Tl scharabanch », che esoe a puntaite nel
periodic© romianci© « Casa paterma». Speriamo vi sia chi ne dairä la versiione in ita-
liano.

II risotto. Fogliio satirico dli carnevaile. Supplement© della «Voce delle Yiallii ».

Rovered©, siaibato grassoi, 18 febbraio 1950. Accoglie, in sei pagiinie, versi e prose
oarnevaleschi.

M O S T R E

Gottardo Segantini a Zurigo, 14 I—17 II. — Fra gli ammiratoiri di Gottardo Se-

gamtini va il proprietär» della Galleria d'arte Neupert a Zurigo che ha lainche il
deposito» delle opere del miaestro bregagliotto. Nel gennaio il Neupert ha orga-

miizzat© nelle sale della sua galleria, a piamterrenio dell' ultimo palazzo della Bahn-
hofstrasise (a destra, vers© il lago). una mostra di opere di Gottardo Segantini, con
altra mostra di opere del siu© gemitore Giovanni Segantini.

Emilia Gianotti a Zurigo, dicembre 1949. — Emilia Gianotii, figlia del defunto
professore Emili© Giainotti, era miaestra di cantoi e di musica e si e fatta.... scultrice.
«In me e morta un' arte e n' e nata ran' altra ». — Nel dicembre l'artista ha portato
una prima mostra di «picooila plastica » ail la Galleriia d'arte Anita Liithv a Zurigo,
Seefeldstrasse 116. Sono oipere minuscole, da portarisii magairi, gingilli, al collo o

alia catena dell'orologiio, ooloralte con arte dalla sorella Rina Gianotti.
Lavori di carattere espressionista, Ii dice A. B., in un articolo nella Neue Biiod-

ner Zeitung, N. 297, 19 XII, 1949. nel quale rileva la possibilita della Giainotti di
fissare nella pienezza della forma le impression! che vite e letture le danwo. Musi-
ciista, nelle sue «teste», «maschere», « statuette » riiproduce la bocca o le labbra
aperte o cootraitte al canto.

Fu il caso che l'ha fatta scultrice, pochi anni or sono. Un giorno si ebbe dellla

creta tra le maini, cominciö iai modelliare per isvago e s'acoonse come la' creta cedleVia

alia sua fantasia. La scintilla si feoe subito fiammia.

Oscar Nnssio a Zurigo. — A firma Dt. e uscito in Neue Bündner Zeitung N. 291

12 XII, 1949 un articolo laudativo sulla mostra di O. Nussio al Kongresshaus di
Zurigo nel novembre 1949. Cfr. Quadermi N. 2.

Ponziano Togni a Coira. — In una mostra. aparta il 4 marzo e che durerä fino
al 3 aprile, Pomziian© Togni si divide col pittore Paul Martig, Davos, le sale della
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Galleria d'arte di Coira. II Martig vi ha portato tele e proiget'ti di diipinti murali,
il Togai --olo disegni wi bianco nero e a matita, e jincisnioini.

Sono esattiamente 88 opere: statue, nudi. piia.nte, liitratti, paesaggi — vedute
di luoghi deLle sue sedi successive o det suoi soggiorni: di Firenze, della spiaggia
tirrena, della Surselv-a, di Yal d'Avers, della Meso,lci,n,a. della Oalanca, di Poschiavo,
della Bregaglia.

II Togni, sensibiilissimo a.lle manifestazioini nella forma amche e soprattutto di
quanto aipparenteiuente iasiignificante. e osservatore acuto e aitista da I la mano
espertissiima, rispomdente alle sensazioni o emozuoni piü liievi. Tutto i'n lui si puri-
fica. sd ingantilisoe: sassi e cespugli, uoimtni c animali. case e ruder,i, e si fanno
riveWiond che dilettano 1'occhio, susoiilaino una mite meraviglia e lasciano l'ainimo
in una leggera suspension«.

Impostati sapientemente. di strulitura semplice, sgombri di quanto pittoricamen-
te trascurabile e robustii nel comtr-asto fr'a> il bi,ameo e <i] nero i diiseigni a inchkwtro;
elaborati finemente, tutto sfumiaiture (paesaggi) o di plastdcitä scultorea (nudi) i

disegni a matita. di fatitura squisita le iincisioni, ne'ilie quali spesso gli ,elements
strutturali sono accentua'ti o prevalgono — e qui si, rdvela I'architetto, perche il
Togni e anche airchitetto diplomat« — ma sono isempre accoimpaignati dagli elementi
pittorici ehe si risolvono nella d'ecorazione deldoata. Cosi itn «Paese in Soazza»:
un oastaigneto coi grossi trotmchn d,ai rami polderosi, lunghissimi che si protendomo
a formare una va,sta volta sotto la quale sta la casciina e le douune raccolgoino le
fra-sche secche. Ma le froinde in alto e i cespugli in basso si tiinalma q'uial via,go tes-
suto che mitiga le linee e da al luogo l'aspetto di un piccolo mondo fiabesco. II
bosco si stende fin sull'orlo di um o,rizzonte piiü segnato ch,e bnanrato.

Disegniatore, il Togni emerge nell'arte svizzeria- odiern.a. Si dirä piu a lung«
di lui quando ci sara coucesso di riiprodurre alcune delle sue opem
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