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II Grigioni Italiano a Coira
7-28 maggio 1939

1. — LE RIVENDICAZIONl.

F.a sessione granconsigliare del maggio scorso entra quale fatto
saliente negli annali delle \ ieeude delle \ a 11 i grigionitaliane.

La diseiissione delle rivendicazioni e sfociata in una niagnifica
diinostrazione a favore del Grigioni Kaliano.

La matiina del 27 maggio. alle ore 11.1 "5. i) (Iran Gonsiglio dava
il sno voio unanime alia relazione della (ommissione Parlamentäre e

— su pro post a del presidente. dott. Toggenburg — in modo ben insolito

per alzata dai banelii,

a testinionianza solenne della volonta ferma e precisa di soddisfare
le giuste rivendicazioni grigionilaliane. ma anelie a dimostrazione
deiraltaecamenio profondo ed ognora operanle ehe lega le popola-
zioni grigioni e ehe ha foggiato l aninia grigione.

La diseiissione. se eosi la si vuol dire, durd men di Ire ore e si
ridusse aH'esposizione eliiara. esauriente del presidenie della Coni-
inissione. dott. R. Mani, alle diehiarazioni di adesione piena e incon-
dizionala da parle dei capifrazione e di qualche singolo. alla parola
del ringraziamento di ranpresentanti valligiani.

La questione ehe seinbrava dover fomentare solo malessere e di-
serepanze. ha generato la fusione degli spiriti. II merito va a quegli
iiomini — dai redattori della Relazione solle eondizioni eulturali
e economiche del Grigioni llaliano » ai memhri della Commissione
Parlamentare — ehe le rivendicazioni esaminarono con l'animo
grigione. nella preniessa ehe la nostra vita stalale basa e puo basare
solo sulla vicendevole fidueia e lealtä, e non puo reggere e irrobustire
se non nella piena giustizia.
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* * *

Lo spazio non ci concede di dare giä ora il boon riassunlo della
discussione parlamentare. I.o faremo in nn prossinio fascicolo. Qui
ci limitiamo a riprodurre il testo della Risolu/iore parlamentare
e a dare il ragguaglio sulla manifesta/.ione culturale che per I'oc-
'•asione la Pro Grigioni Italiano ha organi/zato nella capitale. dal
7 al 28 maggio.

LA RISOLUZIONE:

«II Gran Consiglio prende nota del Messaggio del Consiglio di
Stato sulle « Misure per il niiglioramento delle eondi/.ioni eeonoiniehe
e culturali del Grigioni Italiano ». Da cpiesto Messaggio e dalla Re-
Iazione della Coniinissione speciale nomiiiata dal Consiglio di Stato.
appare ad evidenza che le Valli italiane si tro\ano in tali condi/ioni
eeonoiniehe e cnltnrali da esigere misnre particolari. l/applicazione
di queste misure vnole una niaggior collahorazione del Grigione
Italiano.

II Gran Consiglio appro\a il Messaggio del Consiglio di Stato
in quanto coincide con le proposte della Coniinissione speciale e in-
carica il Governo di realizzarle col concorso di personalita esperte
delle cose del Grigioni Italiano.

II Gran Consiglio pone in prima linea i pnnti segnenti:
1. Per quanto concerne le richieste nel eainpo federale si. chiede

la piena parita del Grigioni Italiano col Ticino;
2. Si riconosce il principio che il Grigioni Italiano. (jiiale inino-

ranza linguistica. sia rappresentato in giusta misura tanto nelle au-
torita politic-lie quanto in quelle amininistrati've.

Onde applicare questo principio in nierito alia Coniinissione del-
rEducazione. si incarica il Consiglio di Stato di proparare la recisione
della Costitnzione Cantonale nel senso di alimentäre da 2 a 4 il iiu-
mero dei niembri della Coniinissione:

3. AILitaliano \a riconosciuto il posto che gli compete tanto nelle
relazioni amministratice quanto nella scuola. Cio esig(> ehe la lingua
italiano sia studiata niaggiormente tanto nelle scuole tecniche (se-

condarie) quanto alia Cantonale.
4. L'insegnamento medio \a ordinato si che tenga in dehito conto

le condizioni particolari del Grigioni Italiano. Si desidera la crea/ione
di un proginnasio grigionitaliano di 5 classi e quale istituto che pre-
pari al ginnasio della Cantonale e alia Normale. Si incarica il
Consiglio di Stato di esaminare le modalita della realizzazione di questo
postulato.
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r>. II maggior postulate) della Mesolcina e nella riehiesta di una
strada di comunicazione, aperta tutto l'anno. coll'interno del Cantone
mediaute una galleria automobilistica attraverso il San Bernardino.
Tale strada e nell'interesse di tutto il Cantone e di portata federale.
Si ineariea il Consiglio di Stato di agire con ogni fermezza e di pro-
pugnarlo a Berna perehe venga realizzato.

6. II Consiglio di Stato e invitato a dare annualinente, nella Re-
lazione della Gestione cantonale (Landesberielit), il ragguaglio sulle
misure prese e sullo stato delle faccende ».

II. — LA \L\MI KSTAZIONE CULTURALE. J)

Mentre nellc Valli tntta l'attenzione c presa dalle elezioni c la lotta latente di
lorrenti e di passioni divampa, a Coira s'e iniziata la maniiestazione della concordia
c dell'uffermazione grigione-italiana, che ahhraccia: l'esposizione d'arte antica e nio-
dema, la mostra dell'arte applicata e del libro, un ciclo di quattro conferenze.

a) 10 SCOPO.

I! Gran Consiglio, che si raduncrd a sessione lunedi prossimo, inizierd Vcsame
e la discussione delle rivendicazioni delle Valli e delle loro richieste consegnatc nella
voluminosa « Relazione sulle condizioni cidturali cd ecotiomiche del Grigioni Italiano »,

di eui s'e parlato largamente nel periodica. La « Relazione» da I'esame esauricnte
sui problemi intervalligiani, ma se da un lato iron sard diffusa nel pubblico, d'altro
latf anche non offrc — r non pud offrire — che per accenno il ragguaglio suV'aspetto
aclle Valli c sull'attivitd delle loro popolazioni e piii propriamente ne'. campo culturalc,
o quanto c piii atto a creare Vutmostera della comprensionc. E non si esagera affer-
matulo che i Concantonesi hanno una conascenza hen sommaria del'e nostre terre e

dei nostri uomini — come del resto, neanche noi di loro.
La Pro Grigioni ha voluto colmare la lacuna organizzando la Imona manifestazione

intesa
a rivelare — e sia pure solo attraverso qualehe saggio di maggior pregio —

il patrimonio artistico delle Valli e cosi a richiamare l'attenzione sul passato di
hi IIa coscienza regionale e di agiatezza delle popolazioni;

a dimostrare la robusta attivitd attuale della gente valligiana nel campo dell'arte
c del pensiero;

a presentare le Valli nel loro paesaggio, nelle loro costruzioni, nelle loro vicende
maggiori e minori.

Lodevole impresa che gioverd non poco a risvegliare per le Valli qucll'interesse
e quella buona predisposizione che sono premesse necessarie per la soluzione con-
vincente dei loro postulati.

b) L'ORGANIZZAZIONE.

Nell'organizzazione molto contano i mezzi e tempo, ma piii la persuasione e il
fervore. La Pro Grigioni, che ha poche risorse ed i cui membri coiraschi dispongono
di ben poco tempo in margine al lavoro professionale, ha fatto assegnarncnto sul
fervore. Non vanumente. Ma ha anche trovato il consensu e I'appoggio

di chi era previsto a dire la parola valligiana;
degli artisti, scrittori e artigiani;

') Ouesto raKSitaslio e tolto in « Voce della Rezia », N. 19 e se«.
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elegit enti pubbhci e dei privati, at quah ha rivolto I'mvito a dare il cimelio
d'arte da esporre;

dell a Pro Arte Grigione, che ha messo a clisposizione tutte le sale della Galleria
d'arte di Villa Planta per I'csposizione d'arte;

dei librai (Schuler, Moham, Bernhard e Ginur) cht oftrirono ciascutio una veil ma,
ddhi Heimarbeit (dir Signa Rotrler) cht tie ottri tre per la rnostr i del libra

dell'arte appluata e di dipinti quadri minori,
della stampa cantonale, the nelle sue colonne mise bin in vista i lomunuati del

Sod.ilizio, e di teelehssinv amui coniantonesi tlu attiaverso i perindui rigionih
vi portarono l'eto ntlle altre tirre

Cost domenua scorsa, 7 maggio, si sono apertt lontimporaniaminti esposizione
e mostre

i) I 4 PAROLA

La mamfestazione s't iniziata con la tonterenza «La Mesolnna e Calatua
del ilott, Piero a Maica, mercoledi 3dm

Piibblito numeroso c scelto nella bella aula dell i Scuola tie hi Quivla L'orat an
hi introdotto tlal presidente del Se ilciltzio dott A. M. Zendialh < hi disse, in bitvt
dtllt scopo della mamfestazione ma anche delle riven luaziom « I gh ha \ohito to
gliere i sottintesi di icirattere lingiustito e politico the s> brama dirt ilk inendi
tazioni, prospittnile ml quadro della vita grigwnn (BJ laffblatt. Uli) De'
risto ha esposto le ragioni da cm sotw geimogliate le rivenduazioni no die nana
It Valli tul passato, quant o esst hanno dato a la Comunita gr'giont, ma am hi toiw
«t villaggi gia fiorenti si dibattano ora nelle difhcoltu die poi nan possono nn in
ion mezzi piopu sncome sono determinate dalla situ izione geogiafu i dt'h \ allt,
stielte fra hi barriera delle Alpi e i e~ ahm dello St ito I si la popolazioni giigoni
Hulinna nil 1S30 costituiva 1/7 di quella lantonale id ora tie da solo 1/lb, no b ,s> t

a dimostrare quanto le ridueste siatio giustifuate» (Nucna Gazzett i Gritfioiuse N IHO)

La mamfestazione stessa tende poi a cieare la miglwie atmosfern per I'esanv di'h
rivenduazioni b, csserva il eorrispohdintc dil breicr Rater (N 106), «tun \oi
iimmo die le densiom del Gran Consig to sicitio dittate non da consiacruziom di
parte, ma dal sentire fratcrno; se cosi saru, siamo certi du le rivenduazioni \irianno
accolte ».

II dott a Maica disse dapprima la buona parola della collaborazione intei \ t//t
gwna o grtgionita tana; prospitto poi in truth lonnsi le caratteristuhe dd ra s iggio
delle dne Valli ihe hanno foggiato e foggiano il carnttire della loro g'tite — npo
smite il paesaggio, socio e alieno dalle giandi ambiziom il caratteri digh abitanti —,
illustro g'l atteggiamenti della popolazione — dell'uomo, dilla donna e diha latuuilla
— in una magnifica succcssione di quadretti quah gh si presentano volt a pn \oltu
durante It sue Visite «pastorali » nei villaggi, per la vaccinazione, segm h ncindi
del passato valhgiano nel'e viierule dill'emigiazione, dal tempo in cm i valhgiani
li st vorrebbe vcilere nel Milanese dcditi all'umilissimo ufficio eh « mon itti » (ma «t
Gttsorti» cli cui si parla, non venivano piuttosto dalla Valtehna, die m allora upper
teneva al «paese delli Grisont»?), poi da quando h st rintracna costruttori, deio
ratori e spazzacamim nella Germania e nell'Austria, «pittori» e vetrai nel a Lianna
e nel Belgio, noc fin su su alia gramle gueria, allorchc, spenta I'emigrazione, i
valhgiani tornarono al lavoro de'la zolla ma anche a quello dei hose hi e delle oth
cine. L'oratore, che nella sua bella esposizume dissemmo nllessioni e consideraziom
pieziose clettategli dalla sua lunga esperienza di medico, coneluse insistendo sul
I'attaccamento dei meso'nnesi alia loro patria elvetica e retica alia quale vorrebbao
essere maggiormente vicinr la strada e gallena del San Bernardino sono il primo
gi ancle problema delle due Valli

Vivo il successo II pubbluo ha gustato prohmdameme ''esposizione ben organizzata
e nitida, la paro'a piana e fine atta a creare un'atmoslera di intimita e dh gentilezza
Perche l'a Marea e, in fondo, poeta b vuole essere letto La sua conferenza usnra
nell'Almanaeeo dei Grigiotu.
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Otto giorni dopo la conferenza sulla Mesolcina e Calanca, del dott. P. aMarca,
si e avnto, il 10 d. m., quclla sulla « Valle Poschiavina » di Don Felice Menghini.
Si c quello che si e: Menghini, artista — e sia pura prima artista delta parola —
nou ncgd la sua natura e non voile tacere le sue predilezioni.

Egli abbozzd a larghi tratti il paesaggio de'la sua mirabile Valle che gli c la
piii pittoresca, la piii luminosa, la piii ecc. ecc.: la phi bella insomma delle nostre
Valli: e nella voluta iperbo'e si sentiva fremere tutto I'amore proiondo del valligiano
per la sua terra veramente invidiabile. — Tratteggid poi in breve le vicende storiche
della Valle che se non ebbe gli artisti di nome della Mesolcina, vantd perd uomini
di grido, da Paganino Gaudcnzio ai Mengotti, ai de Kassus, ed ebbe g'i emigranti
dal senso pratico che portarono l'agiutezza nel Borgo e hi si diedero imponenti
costruzioni mentre ofirirono preziose Offerte alle chiese.

Poi, servendosi di una collezione di fotografie nitidissime, egli illustrd I'abitato
poschiavina, soffermandosi particolarmente sulle chiese e nclle chiese, sulle opere
d'arte. II commento che egli diede e stato sorprcndente in concisione e in ragguaglio:
era l'artista che parlava e s'entusiasmava di un atteggiamento delle figure o della
piega di una veste.

La paro'a facile, scorrevole, fiorita accrebbe il godimento, mentre la prelettnra
di quale he verso del compianto canonico Bon G. I). Vassella e di due sue poesie —
la prelettnra gli fu chiesta durante una pausa — se valse a dare all'uditorio un saggio
della pocsia « poschiavina », che servi anche a far comprenderc che l'artista guarda ul-
I'arte come Veconomista all'economia.

II 17 d. m. segui Gottardo Segantini che disse della « Val Brcgaglia ». Gid aveva
trattato lo stesso argomento quattro anni fa in quel suo profondo discorso che e

stato pubblicato integralmente in « Quaderni». Allora egli presentd la Valle nella
storia c negli uomini; stavolta lo fece nel paesaggio.

Ma non bisognerebbe essere Segantini, per accontentarsi di una spiegazione a
delle illnstrazioni per quanto belle siano — e magnifiche erano le vedute Offerte —.
Lgli parlo pertant o ad introduzione brevemente del passato della Valle, de' carattere
e delle cure attuali dei suoi primi conterranei, ragionando pianamente, con logica
serrula, rivelando in certi baleni del pensiero quanto egli veda addentro nella vita:
persuadendo. E il periodare di Segantini e sempre tunto largo quanto armonioso, per
cui chi ascolta oltre al diletto che deriva dall'inte letto n'ha quell'altro, non meno
importante, che gli viene da'l'orecchio.

Le vedute, un'ottantina, condussero il pubblico, da Castasegna al Maloggia dopo
or lunghe or brevi soste in ogni villaggio, davanti ad bei palazzi, alle case rustiche.
all'imboccutura dei vicoli, ai panorami alpestri; lo condussero poi ne'la Bondasca e

ntll'Albigna, per riportarlo al Maloggia e farlo fermare davanti al a zolla alpestre che
accog'.ie le spoglie di Giovanni Segantini. — Stupemle le vedute, buone le osservazioni
intese ad aprire I'occhio perche veda come vuol essere veduto — o come l'artista
vede — e spesso atte a rallegrare con certi suoi commenti (una volta Stampa stava
bene, ora campa come troppi nostri comuni rurali, e quando sullo schermo apparve
la casa eomunale del luogo: Ecco, egli disse, ...,1'amministrazione dei debiti).

II ciclo del'e conferenze si e chiuso, il 24 d. m., con la « causerie » « In viaggio
eol microfono », di Vico Rigassi. « Dopo il pasto, il pospasto », disse il presidente
dilla I'ro Grigioni ad introduzione. Non d'indole valligiana, il soggetto, ma valligiano
il conferenziere — dopo il Mesolcinese, i' Poschiavino e il Bregagliotto, il Calan-
eliino — che e uno dei portatori piii in vista della vita sportiva svizzera, e le Valli
\antano eminenti rappresentanti nel campo dello sport: dal campione di tiro Mario
C wcco di Mesocco alia Societä di ginnastica di Roveredo, al famoso gruppo in -ni
dilla squadru davoseriana e svizzera dei giocatori di hockey — Torriani, due Cattini,
due Geromini —.

Vico Rigassi, che risiede a Losanna — la Mecca calanchina: un val'igiano,
Georges Rigassy, e direttore della «Gazette de Lausanne», un altro, Vavvocato
Gambon(i), e gid stato presidente del Gran Consiglio vodese — porta il buon salulo
dei reggitori della Radio zurigana e di quella della Svizzera Italiana, la quale sa



QUADERN! GRTOTONT TTAT.TAXT 247

In parte pertoccantc alle Valli ncl nuovo istitntn rctto dal concantonese Vitale e col
convalligiatro maestro Otmar Nussio anale dircttore d'orchestra. I'oi, prima in ita-
liano poi in tedesco, parlö della vita del reporter sportivo, illustrandola con tntta
una collana di episodi gustosissimi. I'er u'timo oifri, sulla pellicula, an paio di bellis-
sime gare sciistiche sulla neve e.... sull'acqua.

Sommamente interessante quest a vita che conduce il reporter dall'un capo del-
I'kuropti all'altro, che lo mette a eontatto con « collegia » di tutta la terra, con artisti
c comparse, con i campioni degli sport e delle stranezze, con chi piii in alto e clu
piii in basso sta: con un mondo effimero, dell'ora fuggevole. II conferenziere introdussc
I'uditorio dietro le quinte di quest o mondo. Una volt a eccolo reporter sportivo di
una corsa di bob a San Moritz: dal suo posto peri> non vede che una cinquantina di
metri de la pista e ai radioascoltatori deve oifrire la descrizione unimata della corsa:
dunque conviene inventare cd inventare. e teuer l'occhio fisso su chi dall'alto alibi

accia tut to il tragitto per sapere a tempo che non si abbia ad esaltare chi poi

I/aiehitetto GABRIELE l)E GABRIELE 1671-1747

si trovi lanciato fuori della pista. — Un'ultra volt a (a Losanna?) ha chiamato al
microfono quattro campioni italiani di non so quale sport, pcrchc dicano Ic imprcs-
sioni del'a gara da loro vinta, ma nessuno di essi, per essere tiati e vissuti in terra
francese, sa I'italiano: allora tocca a lui a improvvisare la parola della soddisiazione
pel lo sforzo compiuto a gloria del paese e lo fa si che i campioni si uvranno la
piii ambita lode.... conso'are per la loro mirahile esaltazione della vittoria. — Un'ultra
volta ancora a Zurigo, una giovane artist u ticinese dovrebbe dire, in ilaliano, di sc.
del come ha cura del suo corpo e cost via: Vartista si presenta e.... non sa una
parola di italiano. II Rigassi corrc alia Locanda ticinese, trova una camcriera ticinese.
la porta seeo e al microform le fa leggere quanta ha buttato gift in tutta fretta:
« \faIzo setnpre presto a mattina. Faccio della ginnastica, pcrchc una donna devt
aver cura della bella «linea...... La donna aveva 42 anni e pesava US chili.

Sernpre piacevoli questi episodi, che noi vorremmo raccogliesse e pitbblicasse, -
una prima raccolta usciru nel prossimo Almanacco dei Grigioni — pcrchc il Rigassi
guarda la vita informandosi al motto: non t'arrabbiare, la vita e brecc, e racconta
con voce piana, chiara e calda, ma anche con finezza il'interpretazione.
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d) L'ESPOSIZIONE D'ARTE.

L'csposizione abbraccia, come s'e gid detto, opere d'arte antica che si devono
ad artisti valligiani o che sono custodite nelle Valli e una buona messe di olii, temperi
ucauaforti di tiitli i pittori grigioni itidiani viventi e dei defnnti Giovanni Giaccmetti.
Rodolio O'ljciati c Giuseppe Bonalini.

Nicoiao de Julian!, SAN TOMMASO ((TOO)

I. L'ARTE ANTICA

c raccolta in una sala che 'a mano del rev. Prcvosto Don E. Lanfranchi ha
mutato in un ambientc che sa della sala magna di comune e del tempio.

Al/'entrata, che ha carattere di vestibolo. pendono i ritratti pregevoli di nomini
eminenti di tutte tre le Valli:

degli artisti mesolcinesi: Gabriele de' Gabricli, 1671-1747, direttore del'e co-
struzioni alle corti del signorc di Ansbach e del principe-vescovo di Eichstaett, uno
dei costruttori piü fortunati nclla Germania merddionale del suo tempo e grande be-
nelattore del suo comune di Roveredo (Propriety del comune di Rovcredo); Alberto
Camessina, di Monticello di S. Vittore, 1675-1759, stuccatore del'a corte Viennese e

capostipite del casato, che nel 1876 veniva insignito del titolo di barone di S. Vittore
per i meriti di un suo discendente, pure del nome Alberto, conservaiore delia citta
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di Vienna: il diploma di nobiltä e un « atto di gratitudine » delVufficio di uwsta cittd
sono pure esposti (Prcprieta de'Ja Pro Grigiorti);

del bregag'iotto maresciallo Ulisse do Salis-Soglio, löOä-1674, uutore di un grosso
volume di « Memoric » edito a cura della Societd Storica Grigione e delta Pro (.rigiow
I l'roprietä del Museo Retico);

dei poschiavini Domenico e Tonunaso Maria de Bassus: a primo, lu 1.1-1707,

LA MADONNINA DAL MANTELLO, in Carasole di Koxoiedo

professore di giurisprudenza agli studi di Ingolstadt e capostipite delta linea germanica
dei baroni de Bassus, signori di Sandersdorl e Uppersberg; i' secondo, 1712-is f-,,
della linea poschiavina, erode di beni e titoli dei parenti germnniei, podesta di I'o-
schiavo e di Tirana ma anche ciambellano della Corte bavarese (l'roprietä dell'AI
bergo Albrici in Poschiavo); I). Gostantino Rampa. vcs< ovo di Coira <l'roprietä del
vescovo di Coira).

La sala: net bei mezzo aleggia, appeso a! sofiitto, il magrt'lieo Stendardo di San
Giorgio (custodito nella chiesa di S. Giorgio in Lostallo), ratiigurante da un lato
la Madonna col Bambino, dall'altro San Giorgio a cuvallo ehe uecitle il drago: <

I'opera di un artista di vaglia (chi?) e porta la dicitura: Ouesti e fatto di eUemosim
degli homini di Lostallo bazichanti in Roma lanno MDCXI (IUII). <La tela risente
le ingiurie del tempo e andrebbe restaurata nei margini);

sotto si tira, su un lungo tavolone, uno dei due finissimi tappeti - l'ultro e steso
sa una parete — eseguiti con bei senso d'arte du muni espertissime nel Coincnto di
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Poschia\o- portano, ambedue, la data 1711 (Proprietä del Convento); — sul tavo'one
stanno distribuiti. Ira altro, due candelabri artistici, poi due piatti di metallo riccamente
ornati <mandati dalla sig ra F.. Zala in l'oschiavo), gh « Statuta di Valtellma » usciti
dulla tipografia Müsse'la in Posiluavo (mandati dalla sig.ra Mascumi, in Campascio
di Brusio);

alle pareti poggiano:
sullo sfontlo di damascln (di proprietä della casa a Marca in Mesocco) Paltare

aotüo dei de Sacio, che una volt a ornava la luppella di quellet fumiglia, in Grono:
diu i iu'1 Museo Ri'tuo ehe lo custodisic anale uno dei suoi cimeli di maggior pregio,
cd a ragwne;

In Madounina dal mantello della iluesa di San Rocco in Carasole di Rovcredo:
la dehiatissima figura della Madonna apre le hraecia sull'umile umanita che eerca
•l su um astlo ai sum piedi: da im lato le gerarclue ecc'esiastuhe, dall'altro quelle
temporali La statuetta data dal principio del lb.o secolo c regge eerto al confronto
con quanto di meglio ahlna creato la Germania d'a'lora. (II legno e roso del tarlo•
1'opera andrehbe t emita con la massima iura);

trc magmfiihe statue in legno, dei SS. Gio\anni Battista, Caterina e Baibaia
G'u n IIa Golk glut a di S. Vittore eil ora net Palazzo vescovile in Coira);

San 'lonimaso. hi tela migliore ihe si abbia ill Nicolao de Juliam, il pittove pui
lonosaiito dclla siuohi rovereduna fiorita in sullii fine del seicento la tela porta la
data 1700;

una pianeta — della ilnesa di S. Carlo in Auw di I'osthiavo — tin vero gioiello,
di tuttura squisitissima e ion la deiurazione in stile puro; accoghe atiihe la data
17 U e lo stimma quadripartite) ill un prelato;

um <io(e in wgento, ion ornaminti — della Collegiata di S Vittore.
Gh arazzi o le seterie ilie formano lo sfondo delle opere esposte, le fasce antiihe

mtisside d< ornamenti dehcati ill" si Prima sui bordi dell'altare e ili'gli zonoh delle
siauti e laste sono pioprietu thl Convento di Posiluavo), i vast di fiori fresiln di-
<11 ibiuti tli qua e di la ireano tale fuswne di tanti oggetti si disparati, ihe si di-
mintiia di trovaisi in un'esposizwne e n si seilte elevati in atmosfera di austeiita
1 di ri'ligiosita.

2 f'ARJf CONTI MPORANbA.

« L'esposizione d'arte sta id primo posto nellu mamfestiizione grigione-itahana ».

st nve il ilott R Jorger net «Bundner Tagblatt». 11 muggio. Cost t, infatti. Amt
in un muno mominto non si pensava ail nitre mostre F si capisce: le Vallt aniliivano
pit statute nt gi aspetti put sigtuficativi c put eletti Ora, tiel campo dell'arte il puiolo
(•iigiom Italiano vanta una pattuglia di artisti che icria I'uguale: «Che nelle arti
t put pri.priaminte nellu pittura, i nostri Itiihani grigioni prevalgono tanto in senso
H'lativo quanto m senso assoluto, l'esposizione lo dimostra in modo e misurit nullst

utihde, se ptu gin non lo si sopesse » aggiunge lo stesso dott Jorger.
I u sono tutti ttieno, per quanto a Consta, i due fratelh Alberto e Bruno (ua-

uunetti. pittore a Parigi il primo, urilutetto a 'Zurigo tl setondo, e Carlo de balls
in Btviis La Pro (•iigiiau prevedevu nitre defeziom e dapprima voleva limitata la
mostra a tre sale ton > opere di tiasiun artist a L'adesione spontanea ihe miontro
il suo invito, a itidusse till atcaparrarsi tutti gli otto locali della Galleria d'Arte e,
uU'ultimo mominto, di ammettere alt line opere m pm the poi non si poterono uicogliere
ml atalogtr Ith ill (.lacomo Zauolari — La torre ill Nernier e 1'aesaggio ion lagt»,

una it hi — Muttino istivo — e due progetti di vctrate — Leggenda di St. Uberto e

Buttcsimo dei Riti — di C.iuseppe Seartazzmi: un Autontratto, due aiqueforti e un
thsegno di Poiuiuno Iokhi; sette disegni — Ragazzo, Giovanetta I, Giovanetta II,
Autorinutto, Signora, Uotno, Uomo the ride — di Oscar Nussio; due tele — Ritralti
di ragazzo e ill btunbina — e un bozzetto per affresco, di C.usta\o de Men«; un disegno

progetto di vetrata, ion stemma — di Pietro de Salis.
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Svariata, anche sconcertante I'esposizione in cm si trovano <u instate U oiicw
delle correnti d'arte ptu differenti. dalla traehzumahsta all'«awe musta». dci timpi
ramenti ptu disparati, delta tecnua piu divergente; in cm s'ace olgono i suggt put
significativi dell'arte grigionc che poi si direbhe dati da' tempo m mi nil (nieiom
accanto aV'astro fulgente di GIOVANNI ShGANTINI lomuitio ad attaeeiaisi la stellet
ih GIOVANNI GIACOMLTTI Ma Ira i nostri urtisti vanno ehstmti dm giuppi, di
c oloro che la loro vocazione per l'arte devono direttamenti n indirc ttumi nti a aiu Mi
due primi grandi e di coloro che in allora gia avevano tatti i pi inn pa ssi e gum da
vano ad altri orizzonti o che nati all'estero noil lonohbera o solo tardi h Uno i put

Che non sia stato I'esempio (lei due maestri a thiamin ill'ait i AU(,l'SI()
GIACOMbTTI, il quale poi pare riprendere il credo d'arte del amino maggiore (no
vanni Giacometti al panto in cm qucsto s' arrest a, e, spi igumando il eolonsmo dalh
formole dell'impressionismo, lo conduce a quel e mumtestaziom put pme, put tin
pensate e piu finite che gli varratirio il tiome di « mago del cidou Alia seuola di
Augusto Giacometti e venuto s u GIUSH'I'F SCART A/7IM lm pure di origini hi i

gaglwtta, ma nato a Zurigo, dove, uutodidatta, s'nnhatti nil gmnde contcnanco i In

gi affido Vesccuzionc dei grandi affieschi ncIT Amthaus I a lungo gli i stato disec
polo fedelissimo, da lm si c fatto I'oicltio per i colon id ha nppn so I'aiti dilla
vetrata, ma poi ha trovato un suo cammmo chc lo inmosta sunpit piu alia nulla
o alle forme esteriori, e, strcino a dirsi, mentrc il quadro dc maestio piu acsct in
dimension!, quello del gia dtstepolo piu si ruluce

GOTTARD O ShGANTINI muove in Itnea dirctta dal suo Gimtoic cgh s'c fatto
anche custode coscienzioso e impcrternto delta tccnua pate ma, del divisioiusmo /
la sua fuse divisiomsta Tita avuta i lompianto RODOIJ 0 Ah I loisc hi (no
vanni Segantini a rivelargli la Natura anche se poi nelle sue tele essa n'useua tin
sfigurata, mfusa di nostalgic a doleezza L'Olgiati stcsso poi e stato il pi mm maestio
di FhRNANDO LARDhLLI ehe, da iiigazzo, nelle \acanzc, tutto tiusioni t ansiu
Vaccompagnava portandog i eavalletto e colon (,IACOM() /\\()I \RI de\e pun
aver ceduto al rieluamo dei due magnifuatori delta montagna, sc s'e I alto anzitutto
paesista• gli e ptro vera che ha avuto altri maestri e ehe d suo paisiiggio ho hen
altri aspetti

Fuori di questa che si potrebhe dire la «tradizione gngione eadono i due

contemporanei di Giovanni Giacometti, GUSTAVO 1)1 MING c (• ICSI I'I'I 110 A \ll\l
po, OSCAR NUSSIO e PON7IANO TOGNI Ritrattisti i due pnmi, eh em I'nno il
de Meng, nato in I'olonta, ha fatto t suot stueli a fangt e ha one into pci dee emu
a Berhno e I'altro, il compianto Ginseppe Hernahm, e use it o eleill \e cade nut eh Hi em
e ha passato la sua vita ncll'Ameiiea meridionah e nil Helgia I tgh eh amgiati in
Italia gli altri due. il Nussio, di origine poseluavina, s'avvio allaite in quel peuse dene
anche dimoro fino al momento m em gia era in grado eh apt in un suo studio, il
Togm, discendente da una famigha ineso eine sc stalnlita a (hiaviina, e stato allievo
dell'Accadcmia di pittura e eh arehitettui a eh Mihino, eoltiva tulle le tot me de IIa
pittura Chi volesse avere il ragguagho esamiente sulla vita, stach e ten time degh
artisti, ricorra al catalogo de Vesposizione

* * i

Ai due Giacometti c riservato il posto d'onoie• la sala ehe porta il loto nomi
il « Giacometti-Saal». Ambedue vt sotto rappresentati eon ope re de IIa loio attmta
piu recente — quando si esc'uda, pet Giovanni una tela del I90S Kaornata di pioggiet)
— quasi tutte di grandi dimensiom, disposte in modo ehe Tosseivatore sia indotto
a megho cogltere, attraverso il eonlronto, il eareittere cleU'una e dell'eiltia arte e ensi
a piu comprendere I'uno e I'altro eh questi due eminenti esponentt de Watte s\izzera
degh Ultimi detenm. La festa del colore piu mitigato e patinato in (,IO\ AWI du
nelTultima fuse della sua attivita si alluntuno sempre piu dall'impi cssionisino pa
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in er trovato la maggiore aderenza alla realta, piü vivuh e fulgenti in AUGUSTO
i hi s7 cfforule nel tripudio coloristico o nella visione di im suo mondo nel quäle
il \iio i nil lolori I'opera dei due maestri bregaghotti c ormai assurta alia gloria
I Milligiam tu troveranno la lonfirma nei due studi di A M Zendralli «Augusto
(iiiuomitti» IZurigo 1916) e di \V Hugelshoter «Giovanni Giacometti», usuti di
qucsti giortu tie la truduzione di R Stampa, per i tipi di A Salvioni e C, Bellmzona

GILSl PPL SCARTAZZINI c tonosciuto nil suo Cantone solo per aver dato qual
ilu squisita vitrata — iosi «II battesimo del Centurione» alia chiesa del Salvatore
a (oira «II battesimo dei Reil» alla chiesa cattolica di Arosa —, pero non s'era
mai prisintato pittorc Fgh s'i fatto alla seuola dt Augusto Giacometti, ma nelle
siit tili non sa dissoiiare il colore dal soggetto anche se poi questo diresti generalo
da quillo tanto appaiono turgule di hnia eolorifita Sono quadretti dl piccolo formato,
dm lolori dinsi, tnorbuh, vellutati che risenti come carezza piccole Sinfonie di rosso
fiamma (Homo dal'a barba rossa), piccoli caldi accordi bianco verde-turchini (Pipa
i tabauo), di bianco-verdc marrone (Castagne d'india), di rossovinato bianco-verde
(Tinin con fragole)

Sc lo Siaitazzuu dipinge nel raccoglimcnto del suo studio, GIACOMO ZANOLARI
ilu dn ine con hu tutta una sala i il paesista delle vedute semphci e ariose —
\idilti di piazzc, di iioiuchi, di passaggi a livedo, di strade inondate dal sole, spesso
ion orizzonti lontani —, tutto lummositu m cm le tinte si affuvoltsiono e st fanno
saiihi (onupiti i csiguiti all'aperto, nella puna lucc, vogliono essere guardate
lonu h ha \edutc il pittore, ion l'occhio luveminte socchiuso

hon cosi quillc di tre altri paesisti accolti nella stessa sala Gottardo Scgantint
Rodolfo Olgiati, Oscar Nussio, che poi sono dissimilissimi fra loro

G OTTARBO Sl GANTINI — che presenta anche una sua delicata Sacra Famigha
c im buon Ritratto la ticnua dnisionista non parrebbe pero a pin persuasiva per
tali gi neu di pittuiu — i l'artista eqmlibrato che costruisce con metoclo le sue tele
ihdh quali imana In quiitc ih uno spirito nel pieno possesso ill si ma che anche si
sinti in Ultima lomunione con haturii In sua «Fienagione» — veduta di una vast a

pi uteri i avvallata con i contadini intenti a' lavoro, coronata dalle miti vette du
monti — i un'opira the potrebbi forse avere maggior lucentezza, ma che impone
la miditazione, aiqiuta I ammo tia\ agitato e gli da la pace ciillandolo nel grctnbo
dilla granilc i beniftia Mittlre Natura II Segantini si ilirebbe ablna creditato da'
I Ulli i il irido pantiista Qui egh lo manifesto m forma singolarmente convmcinte
i suggistna II Segantini c forse I'ultimo divisiomsta e in cio fedelissimo seguaie
del Padre, la cut gloria gli nuoce non poco• non che egh se ne risenta, clu forse
mm non \i fu tight) ilic come lui esaltasse la grandezza del genitore

Di timpra bin divirsa, atizi opposta, RODOLFO OLGIATI sempre sognatore e

piita nostalgia> si attarda a mirare il gioio ilella luce sui tronchi dille beiulle e i

i tlessi sui rami da laria, si effonde in vedute ill ilorsi di monti oltre i quali si
stench o sprofotidi Vorizzonte mtimto, in accorate vedute aiitunnali La morte lo
ha rapito tioppo pristo all'arte grigione italiana

OSCAR NUSSIO invcic i il vcrista the rula con chiarezza il paesaggio enga-
ditusi \eduto ion bill oi iluo pittorico, sensibile alle put lievi sfumature coloristiche
ma toisc mi po' troppo moilcllatore bgh maneggia tl pcnnello con facilita cstrema
i quali lit volt a pare ilihttarsi nil \irtuosismo — cosi nei « Laghi ill Seglio e Silva-
planu>, dovi si lompuue portare un suo gioco di forme geometruhe — E' poi anche

ritiattista simiro e ililicato, i disegnatorc (ntrattista ilella matita) di ta'e lorza
i In uiramintc s'linontrira I'uguale

POhZIANO 7 OCjNI prcssochi sconosciuto nella capitate, ha fatto colno «Rm
gi (uiamo la Pro G ngioni di avericlo presentato», scrive il «Bundner Tagblatt»,
I! V /' un ait ista di tine scnsibihta per i valori co'oristici, con preferenza per i
i olori ombrati, pir le sfumature delicate, per la luce temperata, ma anche di grandd
rolustizza poggiante sulla tonalita umca dominante che regge il dipinto Le sue

sono opere ill uno spirito nel iontempo passionale e fine, che si ha nel pieno do-
ni'iuo La Pro Arte ha fatto acquisto del suo «Autoritratto» che e entrato a far*
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parte delta collezione di Villa Planta il pittore s'e nprodotto >h I una, <n comp»
stizza e austeritu monaiah che le due tinte, d bruno del \is.} e ditli mam i il grgio
dilla sopravveste da lavoro, hnemente aicordate, ancntuan> siiseitando I'uiipi essoin
delta monumentalita

Suo eompagno di sala e EfRNANDO LARDILLl, i piu gun arte di tilth ilu in
un ritratio di Inmha öftre una tela deheatissima impost'ita sin diu tolori. il gitillo i
Vazzurro nolle sfumature piu evaneseenh, e nil « Cuio» un opera di singo'are po
tenza• la desolante figura del cieco riempie V quadro e avanza a lungo pusso iivilsieura
in un mondo ehe si direbbe non piu gründe di quanta aecolgono le sue braei'a In an
eu anti.

I due pittori piu anziani hanno eiaseuno la loro sahtta, due gabinetti attigiu
I'm grande quello di GUSTAVO 1)1 MENG il quale \>i ha portuto alcuni ntratti
ehe lasciano pienamente comprendere come il pittore goelesse i' fax ore dell'alta so
i.ita germanica del tempo delTimperatore Guglielmo, una seimsito nudo di inspire
zione elassica e an buon paesaggio bregagliotto;

meno grande quello di GWSLPPF BONALINI ehe forse i suoi prinu eonterranei
non eonoscono punto. Purtroppo in Patria si hanno poihe opere di hu e non < laulc
fen si il buon concetto del'a sua maestna Disuguali i ntratti esposti, ill epoihe diverse
e anehe di eseeuzione diversa, ma tutte rivelano I'oeeluo perspuaec e la memo espc
tissima Emerge partieo'armente il Ritratto eh ragazza. un visa tondo di fane mil a
elalToeehio tondo e chiaro che guarda imlagatore nel mondo rivclcindo un ammo avulo
eli sapere ma anehe mechtativo. Naturali, eliserete le tinte ehe poi /' tempo ha patinato
e anche rcso seialbe.

Una saletta e eledicata ai «progctti per vetrate» eh Pietro de Sahs e alle ri-
pi oduzwm eh opere degti arehitctti (uuho Maurizio e Paolo Nisoh

I'llTRO DE SALIS e anzitutto araldieo Tutti i suoi progctti eh \etratc vann >

edle riproduzione eh stemmi raeeolti or m ehsegiu o \edute decor itixe, 01 in \isioni
eh figure Eantasioso egh e indubbiamente anehe se poi riescc in iggioi inente mil i
deeorazione solo deioraztone V'e un «Progetto per un utto ill gratitudine de'
Consorzio de Seths ad im suo eonsanguineo, ehe present a un magnified tessuto deli
e utissuno

La Mostra offre piu eli quanto si possa ripiomettere, una varum sovrana eh

opere in cm rintracci le personahtii piu dissimih o anehe le pre messe piu propiu
del Grigioni Itahano che, cedendo alle preferenze o alle neeessita regionali, mandu
I sum fig'i agil stach ill qua e eh la, a Monaco (Giovanni Giacometti, Olgiati, Zanolari
ete Seths) o a I'arigi (Augusto Giacometti, Larde'h) o a Milano (Honalini, Segantini)
quatielo non h debba rintraceiare fuori Patria, alrneno in un prima tempo (de Meng,
Seartazzini, Nussio, Togni)

Buona Videa eh aceoghere nella mostra anehe la riproduzione ill quale he opera
elegit arehitetti GIULIO MAURI/JO, arclutetto eantemae eh Basilea-citta presenta
aleiine delle sue eostruzioni piu recenti: Ire bclhsstme e modernissime costruzieml
seolastiche,

PAOLO NISOLI una serie di eostruzioni eh ville, eh edifiei pubbhci, eli rimoder
namenti eh caste'h e anehe il progetto e le fotografic del paluzzo seolastuo eh

Mesoceo che si direbbe un modello eh seuola rurali e nostia, moderna ma anehe

in piena consonanza eon Tambiente e eol paesaggio

e) LIBRO — ARTE APPLICATA — OUADRO.

In ben sette vetrine del centro della citta, il Grigioni Ita'iano presenta il suo
horo, qualche saggio d'arte appheata, quadri eh pittori ehe per una ingione o per
un ultra non si sorio potuti aecogliere nella granelc esposiziotie eh Villa Planta

In una vetrina prevale V hbro, ma v'c anehe il quadro (libreria bchuler eon la tela
«Maloggia» eli Renato Stampa e due aequarelli, I'uno eli Paolo Nisoli, ''altro eh \ italc
C.anzoni, libreria Mohain eon T « Autoritratto » eh Carletto Campelli e « Natura morta »

eli lane Bonahni); in un'ultra, sullo sfondo delle stofte della lessitura Mesolcinese,
v'c anche il libro, ma prevale il quadro (libreria Bernhard con tele « La lavandaia »
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7-28 V a Coira: VETRINA LIBRERIA SCHÜLER

Da

7-28 Y a Coira: YETRINA LIBRERIA SCHÜLER

(Fot. S. Spadini)
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e « Giovane » (Ii Jane Bonalini, « Fex » di Renato Stampa, « Paesaggio invernale »

di Felice Mensrhini, col bassorilievo «/ miei nonni» rfi Carletto Campelli e acquarel I

di Paolo Nisoli e Vitale Ganzoni; libreria Gmiir con ic tele «/ fratellini » di Jane

Bonai'lini, « Paesaggio con logo» di Felice Mengliini e un acouarcllo di Paolo Nisoli);

in quel e delle Heimarbeit il qnaderno (tele di Menchini e Stampa, acquarclli di Nisoli

e Ganzoni) non mira che alia decorazionc, mentre Vaccento e posto. come di dovere.

sui prodotti dell'artigianato.

1. IL LIBRO.

La mostra accoglie il libro, le pubblicazioni periodiche, la stampa e comprova

come, anando si escluda la stampa, il Grigioni Italiano non isfiguri anche in quest o

camp'o a' confronto con le altrc regioni grigioni e magari anche con regioni ben pm

vaste e ben piü popolate. Quante terre vantano studiosi dell a lama di
ADAMO MAURIZIO, di Vicosoprano, gid professore ordinario at Politecnico di Var-

savia — ora a Berna —, autore del'a « Geschichte unserer Pflanzennahrung » e del

« Nahrungsmittel aus Getreide» che vanno considerati di importanza basilare s/u

dal punto di vista teorico che pratico, o di

7-28 V a Coira: VETRINA LIBRERIA GMÜR

(Kot. S. Spadini)

ZACCARIA GIACOMETTI, di Stampa, ordinario di giurisprmlenza all'Universitd di

Zurigo, che, benche ancora giovane, guarda addietro su tutta una serie di opere

di grossa mole?
Nel campo degli studi si va poi affacciando un buon gruppo dt studiosi: fra /

filosofi; C. Zimara; fra gli storici, Oscar Vasolla, professore di storia all'Umversita

di Friborgo; fra i giuristi, e sono i piü numerosi, i frateli Aleide e Hans Vasella,

Fr. Paravicini, U. Zendralli: fra i filosofi i fratel i Giov. Andrea e Renato Stampa,

G. Scliaad: fra gli storici della letteratura L. Tuena.

GOTTARDO SHGANTINI, Vautore di numerosi studi sulla vita e le opere del suo

Genitore Giovanni Segantini, e di quell'esaltazione della Natura che sono le sue

« Vier Jahreszeiten ». c studioso e scrittore nel contempo e ci accosta all'altro gruppo.

VQui, quando^Uaccia astrazione di Fulvio Reto (Agostino Fasciati) che ha ormai

i suoi anni, e della compianta scrittrice bregagliotta
SILVIA ANDREA, la quale per essersi servita del tedesco, non c men nostra ma

da noi e poco letta e conosciuta — purtroppo, perche i suoi racconti sono del c cosc

piü belle scritte da Grigioni —,
sono tutti autori di oggi e devono direttamente o indirettamente la loro afferma-
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zitine alia Pro Grigioni, ma forse sono anche i piü conosciuti nelle Val'i: Rinaldo
Bci-tossa, Felice Menghini, Alfredo e Pietro Luminati, Valentino Lardi.

Ultimi', ma noti nel pregio, vanno ricordate le opere piü valligiane, degli storici
Fr. D. Vieli, Adriano Bertossa, Gaudenzio Giovanoli (morto da poco), e di altri,
auali D. Tobia Marchioli, E. Rigonalli, autore, con A. Bertossa, dello « Studio sulle
condizioni delta Calanca ».

Chi bramasse maggior ragguaglio sui singoli autori, lo troverä in « II Grigioni
itaPano e i suoi uomini» di A. M. Zendralli.

La rassegna del «libro » non sarebbe stata completa se non si avesse accolto anche
la rivista « Quaderni Grigioni italiani », gli almanacchi — « Almanacco dei Grigioni»,
«Calenilario Grigione Italiano», «Almanacco di Mesolcina e Calanca» — e i nostri pe-
riodici: « La Voce della Rezia », «II Grigione Italiano», «II San Bernardino » col
« Möns Avium ».

2. L'ARTE APPLICATA.

Non si tratta che di qualche saggio di tessuti della Tessitura di Mesolcina,
che, creata oltre un buon decennio fa, da qualche anno s'e fatta impresa indipen-
dinte e sotto la guida esperta della signorina Caflisch, in Grono, ha messo radici;
mentre offre occupazione a buon numero di giovanette, coi suoi prodotti porta lontano
il nome de'la Valle;

del Marmo e del Serpentino di Poschiavo — una bellissima coionnetta
in serpentino e quattro lastre, di cui una di marmo, che poi si sono dovute portare
in Villa Planta per non poterle esporre, dato il loro peso, nel'e vetrine —: saggi
magnifici di quanto offrono le nostre montagne — il Sassalbo — e dell'attivitä di
convalligiani — Jochum e C. — che nel lavoro ponno concorrere con le Imprese
maggiori;

di intarsi nel legno ad opera di artigiani e docenti bregagliotti. Non intarsiatori
di professione, ma uomini che nei loro ozi si svagano a tracciare nel legno duro di
uno sgabello un loro disegno (Gualtiero Pool, docente in Vicosoprano), anche un loro
quadretto, e con perizia, (Rudi Walter, in Coltura) o a fissare sulle facciate di
cofanetti una loro delicata visione (Antonio Giacometti di Stampa). Un' arte
paesana, si, senza pretese, ma che poträ creare via via una tradizione dell'intarsio
valligiano quando i giovani sapranno assistere a cuor sospeso al lavoro degli anziani
e forse anche cercheranno, come vogliono i tempi, Vammaestramento fuori Valle.

Parte a se ha, nell'arte applicata, ELVEZIA MICHEL-BALDINI che con una co-
pcrta e due tende, filate in Bregaglia e tinte con estratti d'erbe e di cortecce no-
strane, espone due bei pannelli decorativi, tipo arazzo, I'uno con soggetto cristiano
antico, l'altro intitolato « Notturno ». Qui e l'artista che cosciente dei valori e degli
effetti coloristici, ricca di bel'.a fantasia, traduce le sue visioni d'arte sulla tela, la-
vorando con mano espertissima, e raggiunge effetti sicuri.

3. IL QUADRO.

Piü d'uno dei quadri esposti nelle vetrine si potrebbe portare senza soverchio
scrupolo anche oltre la soglia del «tempio» di Villa Panta. Del resto va detto che
se fra gli autori prevalgono gli autodidatti, anche si noverano pittori che hanno fatto
studi severi.

JANE BONALINI, nata nel 1893, figlia del compianto Giuseppe Bonalini, ha fre-
quentato I'accademia di Brusselle; ora opera a Milano. Nei suoi ritratti non smentisce
la scuola paterna. Ha I'occhio per il pittoresco e una be'la sensibilitd per gli accordi
coloristici. — CARLETTO CAMPELLI, nato 1905, ora in Roveredo, ha fatto pure lunghi
studi a Milano e altrove. II suo « Autoritratto », e un'opera di pregio, non trascurabile,
di buone tonalitä e scevra d'impacci. — FELICE MENGHINI, autodidatta, ha forse
il torto di ricorrere all'olio anziehe aU'acquarello. Disporrebbe della sensibilitd arti-
stica, ma la mano deve ancora farsi. — RENATO STAMPA ha invece la mano gid
esperta, una ricca tavolozza, la capacitd della impostazione persuasive del quadro,
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che come in « Fex » gli permettono di raggiungere effetti ragguardevoli. — VITALE
GANZONI e PAOLO NISOLI sono i due acquarellisti; piü disegnatore quest'ultimo,
che e architetto e si sofferma ad offrire anzitutto grate vedute di edifici, piü pittore
l'altro che in certi quadretti, come in « Giornata di pioggia », sa cogliere e fissare
V « anima » di un'ora.

Non si consideri giudizio quanto noi si va scrivendo, che se per giudicare biso-
gnerebbe aver veduto altre opere di questi nostri convalligiani, essi, mandando i loro
quadri, non hanno inteso che di collaborare alia maniiestazione comune. E cid c bello.

FINIS.

Ora la maniiestazione grigionitaliana appartiene al passato. Ma il ricordo resta:
oltreche negli spiriti, esso c consegnato nell'opuscolo illustrato «Arte, ibro, arte ap-
plicata grigionitaliani a Coira 7-28 maggio 1939. Catalogo-Ragguagli». Rellinzona,
A. Salvioni e C. 1939. Pag. 16) e nel bei tabellone — dedicato all'Esposizione di
Villa Planta, col nome di tutti g'i artisti — di cui s'e fatta distribuzione a tutti i
comuni delle Valli.

Le mostre si sono chiuse: il 27 maggio quelle del libro e delVarte applicata,
il 29 Vesposizione di Villa Planta. Forse non elevato I'esito materia'e —.all'esposizione
d'arte turono vendute quattro tele: due di Ponziano Togni, una di Giuseppe Scartazzini,
una di Fernando Lardelli —. ma indubbiamente grande il successo morale. La
maniiestazione ha contribuito a creare Vatmosfera convincente per la discussione dele
rivendicazioni grigionitaiiane — I'esito lo comprova — ed ha dimostrato che il Grigioni
Italiano esiste, che ha una sua fisionomia e una coscienza e che, per quanto piccolo,
non isfigura invero, su nessun campo, nella trina Comunita Retica.

Le Valli devono essere grate a tutti i convalligiani che collaborarono alia riuscita:
ma anzitutto alia societä organizzatrice, alia Pro Grigioni.

ASSUNTA <i93S)

Lascia che da la polvere
la mia ritolga polverosa cetra I

II cuor, ormai dimentico
d'ogni ora tetra,

vuol ritentarla, trepido...
Su l'ara la ripongo, e, non temprata,
di gioia manda un gemito I —

O Madre amata,

a Te la sacro I — Fulgida
colorasi l'aurora in Oriente:
piü intenso il cuor mi palpita,

e in me, fremente,
del genio tosto accendesi
la fiamma ardente, e, giubilando io canto! —
Canto? — No, cetra flebile,

da luogo al pianto...
Su l'ara tua, o Vergine,
io la ripongo: che, oggi in nobil zelo,
con arpe e cetre e cantici

T'applaude il cielo I —

P. A. LOZZA, O. C.
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