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R i ii a I (I o B o I (1 i n i

Per una bibliografia
di A. M. Zendralli

Trattare delle open* (li Arnoldo Marcelliano Zendralli vnol dire svol-

gere i! piu iiuportanti* capitolo di hihliografia grigionitaliana, poiche nessuno
iia arriceliito come lui il nostro patrimonio di puhblicazioni. Coil ragione e

»lato osservato che la convinzione quasi fanatica di dovere giovare alia causa
grigionitaliana Ii a imposto agli interessi culturali e all'attivitii di ricerca dello
Zendralli mi limite che potrehhe anclie essere considerato negativo ai fini
di ]>iii vasti risultati culturali c spccialmcutc a ipiclli di una maggiore riso-
nanza di conscnsi c di fortuna per FAutore.

lnfatti. dopo la prima cscursione che nella tesi di laurca Favcva portato
ad occuparsi di Tonunaso Glierardi del Testa (1910) e che egli forse si rim-
provero poi come nil peccato di gioventü. lo Zendralli si impose dei liiniti
hen precisi che noil ahhandono mai piii: oggetto delle sue ricerche e della sua
a 11 i vita pubblicislica e letteraria 11011 pote piü essere che Fargomento o il per-
sonaggio che avesse ipialcln* relazione con il Grigioni Italiano. Tali limiti, se

da una parte hanno tolto al nostro la possihilitii di inserire la sua voce in un
dialogo di piü vasto raggio e. apparentemente. di piü alto livello di conside-
razione. hanno perü offerto dei grandi vantaggi. Anzitutto alle Valii, ed e

• pianto a Zendralli interessava di piü. alle quali hanno dato cosi la piü estesa.
la piii diligente e la piü acuta indagine riguardo alia loro cultura e alia loro
storia. In secondo luogo alFAutore stesso. il quale dall'ainore per Foggetto
della ricerca ha ricevuto ipiel calore di entusiasino che pervade tutta Fopera
altrimenti destinata ad essere fredda esposizione scientifica e quelFentusiasmo
di partecipazione di tutta la personality dello scrittore. che ele\a Findagine
stessa. molto spesso. ad opera d arte.

Ne si creda che Famore per Fargomento o il proposito di giovare alia
cousiderazione del Grigioni Italiano. proposito che senza duhhio fu eostante-
mente al \ertice del suo pensare e del suo o])erare. ahhia potuto sminuire la

i igorosa oggettivita della sua ricerca. Lo Zendralli era troppo umanista. troppo
*tu<lioso. per 11011 essere convinto che il Grigioni Italiano se qualehe eosa

a\e\a saputo dare al Cantone. alia Confederazione e alFEuropa 1 aveia potuto
dare, nella sua povcrta materiale e nella sua deholezza di minorauza. solo at-
Iraxerso nil a|iporto spirituale di scienza e d arte. E da questa persuasione gli
\eni\a la couMiizione che solo attraverso Fopera \eranicnte scientifica. solo



attraverso il risultato (lello studio piü serio e piü corazzato contro ([ualsiasi
critica, poteva affennarsi il valore spirituale dellaffermazione grigionitaliana
c doveva imporsi, anche fuori delle Valli. la rivalutazione di fatti e di uomini.

E fu questo stato d'animo di probitä scieutifica e di volontä di porsi al

di sopra degli attacchi della critica che ha imposto al lavoro dello studioso
ro\eredano il severo controllo dell'oggettivita, la misura del giudizio, la ri-
nuncia, spesso, alia valutazione (pialitativa per limitarsi alia presentazionc di
documenti e di dati che altri potessero poi giudicare. D altra parte, proprio
l iiinore appassionato per 1'oggetto della ricerca. quando esso si identificava
con le personalitä o con le afferniazioni grigionitaliane in campo storico o

in campo artistico. diede continuamente alio Zendralli e costantemente rin-
novö in lui la tenacia necessaria airap|)rofondimento deH indagine. aHiiite-
grazione dell'inchiesta, alia revisione dei risultati acquisiti, noil ineno che alia
confntazione di troppo facili ed affrettate conclusioni proprie o di altri. E

ancora (piesto aniore per tutto quanto era o era stato grigionitaliano fu co-
stante aliniento di quella intuizione che al di lä del documento gli permetteva
di scorgere senza arbitrarie ricostruzioni gli uomini nella loro vita ipiotidiana
e nelle loro afferniazioni eccezionali. nello sforzo della loro conquista e nella
debolezza dei loro scacchi. nelle difficolta delle premesse e nel valore dei rag-
giungimenti. A ipiesto riguardo e esemplare la sua prima opera :

Gruubiindner Raumeister und Stukkaturen in deutschen Landen zur IIa-

rtxk- und Rokokozeit. Zürich, Fretz & Wasmuth. 1930 (183 pagg. di testo.
10 pagg. di indici. 73 illustrazioni e cartiua di Mesolcina e Calanca.)

In italiano il titolo suonerehhe : Mastri costruttori e stuccatori grigioni
in terre tedesehe nelVepoca del Barorco e del Rococo. Non senza ragione
Zendralli volle pubblicare in lingua tedesca questa sua prima opera, dedicata al-

l'argomento che sarä oggetto di ricerca di tutta la sua vita, opera che racco-
glieva anche quanto giä era apparso nel primo volumetto di « A[i/iunti di Sto-

ria Mesolcinese» (Bellinzona. 1929) e in studi sulla Collegiata di San Vittore
e snlle Chiese di Roveredo puhhlicati nel Bollettino Storico della Svizzera
Italiana. Si trattava infatti di chiarire il grande eipiivoco nel ipiale erano ea-

duti molti specialisti germanici. e non dei minori. nello studio del Baroeeo
della Germania Meridionale. Essi avevano hensi identificata la fioritura del-
rarcliitettura religiosa e profana di quella regione nella seconda metä del se-

colo XVII e fino al primo decennio del '700 come frutto della presenza di
architetti. capimastri. stuccatori e maestranze di lingua italiana e grigioni. ma
continuavano a parlare di grigioni pensando alla regione a nord del San
Bernardino e di italiani pensando all'Italia vera e propria o almeno all'Italia
Settentrionale. ostinandosi a vedere nei ' magistri » i continuatori di <jiiei

comacini» che molti secoli prima erano partiti dalle regioni dei laghi di
Como e di Lugano, banditori di nuove tecniche eostruttive e di nuove eonce-
zioni architettoniche. LYquivoco deH'attribuzione di questi costruttori al
Grigioni tedesco era favorito dal fatto che molti di essi. proclamantisi. come di

diritto. cittadini grigioni a\uvano finito con tedeschizzare o con \edersi teile-
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scliizzato il nome (Alhertalli in Alberthal, Angelini in Engel, Parro in Par,
De Gabrieli in Gabriel, Rigaglia in Rigeis, Barbieri in Balbierer, Viscardi in
Fischer e in Fischart, Zuccalli in Zngal, Sngal, ecc.). Di altri, come dei de
Gahrieli. era noto il comune di origine, Roveredo, ma si persisteva nel con-
fonderlo con Rovereto nel Trentino. tanto da fare di qnei mesolcinesi addirit-
tura dei... Siidtiroler o Altoatesini. Zendralli, che si era meravigliato di vedere
tpiante volte (piei nomi nei vecchi registri parroccbiali e in imbreviature no-
tarili e in contratti e in libri privati «del dare e dell'avere» e persino nei
conti degli osti roveredani erano preceduti dal titolo di « magister, magistro,
mastro » e che molti di essi nel Liber Defunctoruni o neU'elenco dei Confra-
fralelli erano notati con un « obijt in Bavaria », « mortuns est in La Magna »,
«in civitate Angnstana », ebbe ben presto fra le mani le prove irrefntabili che

quei « Panmaister», architetti o semplici mnratori, erano quasi tutti grigioni
italiani e per la massima parte roveredani o dell'allora Comnn-grande di
Roveredo-San Vittore. Ma gli storici delParte tedeschi volevano prove docu-
mentate, «Belege». Nelle sue 183 pagine di testo Zendralli presenta loro
qneste prove, che si possono ben dire schiaccianti per l'abbondanza del nu-
niero e per 1'antenticitä che e propria del docuinento contemporaneo steso

per tntt'altro scopo che qnello per cni sarä nsato a distanza di secoli. L'autore
dimostra anzitntto che i magistri roveredani formavano una vera e propria
corporazione, con una commissione di giurati per rilasciare agli anprendisti
l attestato di idoneitä, attestato che. dovendo essere presentato in Germania,
era steso in lingua tedesca e si chiamava officialmente fjehrn-Rrief ma era
datato da «Roveredo in Graupiinthen. Chur - Bistums Misaucher-Thal » e

iscritto nel registro dei crediti del notaio come «(in lerno brief» per il quale
gli si dovevano ben 27 lire. Poi segue ad 11110 ad lino i costrnttori o gli artisti
citati nell eopere tedesche, ne documenta qnanto meglio pnö ascendenza e

discendenza. data di nascita, di battesimo. di matrimonio e di morte, debiti
e crediti. boccali di vino bevnti alTosteria con gli ainici, lasciti a parenti o

a istitnzioni pubbliche, lodi o rainpogne di principi e padroni, cariche pub-
bliche ricoperte in ]>atria o all'estero. amicizie e inimicizie con colleghi e

cencorrenti. Tntto spogliando un infinito materiale di registri parrocchiali.
elenchi delle confraternite e registri « della taglia » (estimo), contratti d'af-
fitto di compera di vendita. promesse nuziali e divisioni testamentarie, conti
degli osti e dei notai, registri contabili delle chiese. delle «degagne» e dei

privati. Tntorno ad alcuni le notizie si accumulano e si riesce ancbe a se-

giiire, e perfino a fissare qualche data, lo stagionale andare e venire dei
magistri. l'estendersi della parentela e della consorteria attraverso i padrini
e le madrine di battesimo o i testimoni di matrimonio. Intorno ad altri le
notizie restano scarse inalgrado tutte le ricerche, e si riducono alia data di
nascita o di morte. In questi casi FAutore confessa di non poter portare
delle prove, ma affaccia ipotesi che sostiene con argomenti convincenti. E'
tanto compreso, lo Zendralli. della funzione probatoria della sua opera, che,
ancbe riguardo alle creazioni dei maggiori e ai nomi a lui piii noti per
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precedenti studi, egli 11011 esprime un proprio giudizio di valutazione. ma
solo cita ([iielli dci critici germanici. Alia fine. peri). la prova clie e slala
proprio questa terra grigionitaliana a dare quella fioritura di arte in terra
tedesea e li cliiara. inconfutahile, niotivo di legittiino orgoglio. ma anclie
serio impegno di studio e di azione per il presente e per il futoro.

Poiche tutte queste ricerehe lianno portato lo studioso a diretto cental

to con la grande schier.i dci costrnttori nioesani. dei creatori e degli ese-
eutori, degli artisti e degli artigiani. In piü. il risnltato delle indagini I'll a

poslo di fronte alia realtä delPimportanza che i nostri magistri lianno avnto
nella fioritura harocca della Germania meridionale tra il 1650 e il 1715 e

gli ha ormai indicato il compito al quale egli sarä fedele per tutta la vita:
indagare intorno ai casi e alle opere di ciascuno di qnegli uomini nostri sco-
noscinti o mal conoscinti. illnmiiiarli con rigore di scientifica oggettivitä.
proporli come prova di quanto il Grigioni Italiano ha dato alParte e alia
cnltnra. Qnesta linea sarä dal nostro seguita fino al crepuscolo della sua
attivitä e compendiata nell'opera estrema che e vero hilancio dello studio
di tutta una vita: I Magistri Grigioni (1958).

La seconda opera puhhlicata in volume dallo Zendralli fu
IL GRIGIONI ITALIANO E I SUOI UOMINI, Bellinzona, Salvioni, 1934.

(122 pagine di testo, 50 fotografie e riproduzioni di opere di artisti grigio-
nilaliani.)

Studio nato come conferenza volta a presentare «striittura, prohleini.
vicende ed uomini delle quattro Valli grigioni di lingua italiana», ma am-
pliato e approfondito quasi a piccola enciclopedia del Grigioni Italiano con
la speranza di potere forse indurre «i valligiani alio studio di argomenti e

])rohlemi finora troppo trascurati ». Per tale ragione precede una ricca hio-
grafia sulla «Storia del Grigioni e dei suoi valichi», e sidle « Puhhlicazioni
concernenti il Grigioni Italiano» suddivise nei titoli: hihliografia. preisto-
ria e storia, meinorie, emigrazione, storia del diritto, dialetti, letteratura e

arte, leggende, condizioni di vita, economia e deinografia, scienze naturali,
guide e allium, stampa, puhhlicazioni ufficiali.

E' un lihro venato di scoraggiainento, quasi di pessimismo, ilopo oltre
dieci anni dalla fondazione della PGI. Addita, lo Zendralli, la tradizione di
libertä delle Valli e il loro attaccamento al Cantone. richiama quanto queste
5 alii hanno dato in uomini e in opere nei secoli, ma passando a parlare
degli Studiosi e degli artisti e constatata la lunga parentesi di stasi che segui
il Settecento, egli ravvisa nei inovimento di centralizzazione cantonale e

federale del secolo XIX, cosi come nei progressivo orientamento verso
PAustria tedesea e verso la Germania in continua ascesa la causa del « pc-
riodo di dinienticanza » che le Valli suhirono. Le Valli hanno avnto il torto
di non reagire alia centralizzazione:

259



«Sarebbe stato altro se le Valli avessero fissato una loro mira e

(juesta avessero portata nella vita e nella costituzione cantonali.
se si fossero assicurato il diritto di contribuire effettivamente alle
vicende attraverso rappresentanti loro. Ma fino a forse tre lustri
or sono fcioe fino alia fondazione delta PGI (agg. nostra) il Gri-
gioni Italiano era solo unespressione geografica. e le Valli e i loro
coninni solo corpi aiuininistrativi. Non si avverti, cioe, cbe per-
duta la base di convivenza del passato, se ne doveva dare un'altra,
e alia Comunitä delle Tre Leglie doveva succedere la Confedera-
zione delle tre stirpi : che il Grigioni doveva essere la piccola Confe-
derazione nella grande Confederazione. Assorbite dai contrasti e
dalle cure del di, si direbbe cbe le Valli non aspirassero a nessuna
seria inanifestazione nella nuova Comunitä retica...
II torto andrebbe. quindi. alle Valli Stesse. Ma e poi torto II Ti-
cino 11011 s"e trovato. nella Confederazione. in condizioni identiche?
Perö se il Ticino alia fin fine ba avvertito la sua «missione» o la
sua « funzione » nella Confederazione trinazionale e trilingue, nel
Grigioni Italiano molti. nia niolti buoni pare si ribellino ancora a

coinprendere il coni|)ito o la parte cbe alle Valli tocca nella Comunitä

retica. malgrado il lavorio trilustre della Pro Grigioni Italiano ».

(pag. 45)

Abbianio parlato di pessimisnio. rna non vogliamo essere fraintesi. Lo
Zendralli 11011 era teinpra da deporre le arini davanti alle difficoltä. anzi si
ha rinipressione cbe proprio le difficoltä lo stimolassero, per puntiglio.
De! resto dice giä poche riglie dopo:

« In fatto di conquiste 11011 si puö setnpre contare cogli anni. e

soprattutto non nel canipo culturale. Ci vuole tempo. 111a 1111 qual-
cbe risveglio culturale c*e. Sintomatico e perö il fatto cbe le uniche
raccolte di coinpoiiinienti di carattere e di pregio letterario uscite
negli ultiiui anni... si dchhano a clii ba fatto i suoi studi. o almeno
gli studi inedi. in Italia, e cioe ai due giovani sacerdoti poschiavini
Alfredo Liiminati e Feiice Menghini ». (pag. 45 s.)

A oltre quattro lustri di distanza possianio ben dire cbe ipiella speranza
lion e andata delusa: e proprio per nierito suo. jier il suo lavoro personale,
veramente infaticabile. e per gli stimoli e gli incoraggiaiuenti di cui fu ge-
neroso verso chiunque si accostasse ad indagare intorno ad uotnini. cose o

fatti del Grigioni Italiano. I nomi di cui e costellato quel suo libro sono
stati tutti lumeggiati. da lui o da altri. le istituzioni politicbe e le evoluzioni
sloriclie delle Valli sono state indagate e illustrate, le opere d'arte degna-
iiu nte celebrate. K il risveglio culturale ed anche letterario e una realtä la
quale, se non ci permette di cullarci nella beata illusione di aver raggiunto
graudi niete, autorizza tuttavia la fiducia in quelle forze cbe c e resterä
nostro dovere dirigere verso l'adeiiqiinieuto di ipiella «missione o «funzione

cbe a noi tocca nella Comunitä retica e. 11011 ineno. in quclla elvetica.
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I DE BASSUS Dl POSCHIAVO (in «Quaderiii Grigionitaliani» VI.
1-VII, 1 1936-1937. Anclie sotto forma di estratto.)

Accanto agli «Appunti di Storia Mesolcinese» (1929, 1933 e 1942) e

agli studi frainmentari puhblicati negli stessi «Quaderiii », questa moiio-
grafia sulla Famiglia poscliiavina cmigrata in Germania vuole essere im
esempio di come si debba affrontare rillustrazione storica delle personalitä
cbe banno avuto nna parte importante nel passato grigionitaliano. II metodo
resta quello, che giä abbiamo visto applicato in «Graubiindner Baumeister
und Stukkatoren v, della minuziosa ricerca archivistica. Ma qui ci si accorge
cbe le fonti sono piü lontanc, e cbe lo Zendralli non intende esaurire il suo
argomento, ma piuttosto avviarvi altri. Dopo aver esjjosto il periodo germa-
liico della vita di Tonimaso Maria De Bassus ') e Lopera di propaganda dello
stesso a favore della societä segreta « degli Illuminati confessa: «La parte
precisa che egli ebbe nelle vicende poscbiavine non e facile fissare. Couver-
rebbe darsi a studi d archivio che noi non possiamo fare (Quad. VI, pag.
200). Osservazione cbe nella sua penna era o voleva essere incitamento per
aitri.

DAI «IABRI DEI EORESTIERI» DEL GR1GIOM ITALIAM). (An-
iiuario della Pro Grigioni Italiano 1933-36. Poschiavo. Mengbini, 1937.)

Circa 80 pagg. cbe raccolgono le piü interessanti iscrizioni dei libri
dei forestieri » dellOspizio del Sail Bernardino, di quello del Beruina. del-
LAlbergo Albrici e di quello di La Rösa a Poschiavo, delLAlbergo e Pen-
sione Willy, alias Casa Salis. a Soglio.

L'interesse puö essere dato dalla celebritä del iiome, come nella firma
aulografa di Giosue Carducci (20 agosto 1896, con irriverente aggiunta di
altra mano del 19 sett. st. a.) nel libro dell'Albergo Albrici, come nel fa-
iiioso «Benito Mussolini, muratore Lugano del libro dell Ospizio del San
Bernardino (5 luglio 1910), come nellattestazione della prescnza di Rainer
Maria Rilke dal 27 luglio al 21 settembre 1919 nell'Albergo Willy di Soglio.
Ma questo interesse puö essere dato ancbe dairabbondanza dei versi di
Giovanni Bertacchi (Soglio), o dall'armonia di ipielli di Konrad Ferdinand Meyer
(La Rösa), oppure dalla patente inanitä degli sforzi di ehi vuol far versi
senza essere poeta o dalla felice hattuta di qualcbe spirito estroso.

Alio Zendralli preme anzitutto ricbiamare l'attenzione sul valore docu-
mentario di ipiesti libri, come appare alia fine della prefazione: « Se il
passato avesse avuto e custodito tali «Libri», quante dotte controversie su pel-

D Ci sembra strauo il fatto che Z., il quale fill dal principio dell'opera confuta con
i dati tratti dai registri dei battesimi, dei matrimoni e delle sepolture e «la altri docu-
iiHiili coevi rafferinazione di antichi biografi che volevano fare risalire la famiglia ai
Hassi romani. non abbia messo in evidenza Tassurdita grammaticale della forma De
Bassus», che si e conservata in Germania. Nei docuinenti posrhiavini da lui citati il
iiome suona: De Bassis (-ijs), De Basso. Basso e Bassi.
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1( grinaggi di celebri personaggi 11011 si sarebbero risparmiate, e quanti fili
<la (listricar matasse 11011 si sarebbero trovati ?»

In appendice segue (piasi integralinente una lettera del Dolt. Fisico
l.nigi Grossi eon la descrizione del « Viaggio a Sun Bernardino ed Analisi
chimica delFacipia minerale iri sorgente, sua efjicacia, uso ecc. (Lugano,
1826).

IL UBRO DI AUGUSTO GIAC0METT1. Bellinzona, Istituto Editorial«-
Ticinese, 1943. (Pagg. 186 con molte illustrazioni).

Fu dietro ripetute insistenze dello Z. cbe Augusto Giacometti si era
lasciato indurre a scrivere, in tedesco, i suoi « Ricordi, o come si chiameran-
110», cbe aveva poi intitolato «Da Staiupa a Firenze». (Edizione tedesca:
Zurigo, Rascber, 1943). Zendralli ne diede una buona traduzione italiana
av vertendo:

«...abbiaino cercato di attenerci scrupolosainente al testo tedesco...,
anche perche noil vada perduto lo stile giacomettiano. L'autore non
e scrittore, ma artista si manifesta anche quando ricorre alia penna,
e nel racconto semplice, delicato, sincero — di una sincerity tutta
finezza e candore — rivela se stesso offrendo il commento piü com-
movente e piü suggestivo della sua opera».

L'ammirazione che egli nutriva per il « maestro del colore» lo induceva
ad aggiungere la traduzione italiana deU'importante conferenza del G. « lo e

il colore», i discorsi e quei ritagli di corrispondenza personale che potevano
servire a «meglio comprendere l'liomo e a seguirlo nella sua attivitä ».
L'elenco delle opere, delle esposizioni e la bibliografia (per il periodo 1936-
1944) conferiscono all'opera dello Zendralli un valore fondamentale per lo
studio su Augusto Giacometti, del quale il nostro aveva gia dato una mono-
grafia in tedesco nel 1936 (Zurigo, Orell Fiissli).

II Pittore si spense a Zurigo il 9 giugno 1947. L'amico era riuscito a

dienere da lui la continuazione delle sue meinorie: «Da Firenze a Zurigo».
Nel nuovo volume

AUGUSTO GIACOMETTI: DA FIRENZE A ZURIGO. Versione italiana,
eon appendice, di A. M. Zendralli Poschiavo, Menghini, 1948. (Pagg. 125

con 20 illustrazioni fuori testo)

ancora una volta non puö accontentarsi della traduzione devotamente
fedele. Troppo gli era legato, troppo lo considerava il piü alto esponente
delFattivita artistica grigionitaliana per non fame la monografia compiuta.
che accogliesse e il rimpianto per la morte e l'eco di mestizia dei funerali,
e « Versi a celebrazione dell'Artista, in vita e in morte» fra i quali ve ne
sono di Felice Menghini e dei due discepoli dello Zendralli, Remo Fasani
e Dino Giovanoli. Anche qui si rivela l'amore del docuinento negli elenchi
delle opere e delle esposizioni e nella bibliografia per il periodo 1943-1948.
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PROFUGHI ITALIAN I NEL GRIGIONI. Poscliiavo, Menghini, 1949.
(Pagg. 110)

Le persecuzioni razziali e le vicende della seconda guerra mondiale ri-
portarono nel Grigioni Italiano, come giä ai tempi della riforma e durante
il travaglio del risorgiinento, profughi e rifugiati politici. A Roveredo i

rifugiati erano in gran parte ebrei e trovarono caritatevole asilo nel Ricovero
Iminacolata. II fratello del Prof. Zendralli, medico Dott. Giulio, fu loro largo
di conforto e di ospitalitä: c'erano, con altri, Sabatino Lopez, Vittore Vene-
ziani, Rosita Levi e, per breve tempo, Diego Valeri. A Poscliiavo Giancarlo
Vigorelli, Piero Chiara, Aldo Borlenghi, Giorgio Scerbanenco furono in re-
lazione con Don Felice Menghini e lo animarono a qneH'impresa editoriale
« L'Ora d'oro » che fu bruscamente e troppo presto interrotta dalla sciagura
alpina che nell'agosto 1947 stroncö la vita del sacerdote poeta poschiavino.
Lo Zendralli ebbe probabilmente da questo episodio della presenza di
personality della cultura italiana nella «terra di rifugio« l'occasione per isti-
tnire una rassegna dei principali profughi italiani nel Cantone. La rassegna
nianca di equilibrio, limitandosi ad un riassunto piuttosto vago per ciö che

concerne « i riformatori », cioe gli esuli del periodo della lotta confessionale,
e abbondando nelPinformazione intorno agli esidi nel Moesano durante il
periodo del risorgiinento. Speciale trattazione e dedicata anche alPilluinini-
sta trentino Carlo Antonio Pilati, rifugiatosi a Coira nel 1767, fondatore di
una stamperia in quella cittä ed editore, ivi, di 1111 « Giornale letterario»
e di una «Gazzetta politica», nonche diffusore di opuscoli illuministici e

anticlericali. Zendralli aveva incontrato il Pilati giä nei suoi studi per la

monografia ricordata precedentemente su Tonnnaso Maria De Bassus. A Coira

il Pilati affermava di essere titolare di una cattedra e sarebbe interessante

accertare se insegnasse nel collegio di Haldenstein, ciö che e probabile,
data la sua affermata amicizia con Ulisse e G. B. Salis. Esaurienti invece,
come giä si e detto, notizie e documenti intorno ai perseguitati daH'Austria,
rifugiatisi parte nel Moesano, a cominciare dal Foscolo nel 1815, e parte
nel Poschiavino, fra il 1815 e il 1859.

IL DIALETTO DI ROVEREDO IN MESO LCINA. Poscliiavo, Menghini.
1953. (Pagg. 54).

Studio che non fu dettato all'Autore tanto da un interesse prettamente
filologico, quanto dall'amore per la parlata « dei suoi vecchi », per la schietta
lingua dell'infanzia che egli di anno in anno vedeva maggiormente insi-
diata e corrotta. Risponde alia preoccupazione che fu costante in lui, rove-
redano d'un pezzo, di valorizzare, conservare e tramandare tutto quello
che i maggiori ci hanno lasciato, preoccupazione che trovö la sua espres-
sione, oltre che in tutta l'attivitä di studioso, negli sforzi e negli stimoli
per la realizzazione del Museo Moesano. Nell'opuscolo il dialettologo troverä
ricchissimo materiale che senza quello sarehhe scomparso, e certamente
piu di un suggerimento per un'indagine piü approfondita.
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Riniaue ila (lire delle due opere ehe, sotto certi aspetti. resteranno le

opere maggiori dello Zendralli: Das Misox e / Magistri Grigioni. Dallaffet-
luosa presentazione delle due Valli uioesane (lira il Dott. Piero aMarca.
dellaltra opera riporteremo la reeeusione che la Dott. Olimpia Aureggi.
Memlirn della Deputazione di Storia Patria per la Lomhardia. puhhlicö a

suo tempo nellautorcvolissimo «Archivio Storico Lomhardo (Serie VIII.
\ol. VIII - 1958 pag. 258 ss.). Ma la bihliografia zendralliana e mouca se

11011 si tiene couto degli iiinumerevoli eontrihuti da lui dati a « Quaderni
Grigionitaliani che egli diressc fino al 1958. e all"' Almaiiacco dei Gri-
gioui Per qucsto riiuaudiaiuo all articolo del suo successore uella reda-
zioue. Cauc. \ esc. Don Sergio Giuliani; per gli altri aWIndiee delle prime
2.". (innate (1 .X. 1931-1 .VII. 1956) compilato coil somma diligenza dallo stes-
so Zendralli e pubblicato da Menghini uel 1956, in attesa di aggiornamento
per (|uesti ultimi anni.

Oltre alia voluminosa antologia « I'agine grigionitaliane ricordiamo due
raccolte luinori. destinate a lettori di altra lingua e pubblicate con lo stesso
titolo nella • Collezione di Testi ltaliani > della Gasa Editrice A. Francke S.A.
Rerna : Pagine Grigionitaliane I e II (Nr. 15 e 18 della collana) annotate e

pubblicate da A. M. Zendralli.

Ne possiamo dispensarci dal ripetere la citazionc delle tre cdizioni di

ippunti di Storia Mesoleinese. anche perche questa fonte inqiortante e

spesso eitata in nota (ASM) e stata dimenticata dall elenco delle ahhrevia-
\iazioni premesso ai .'Magistri Crrigioni

I sussidi hihliografici che l'infaticahile operositä del Prof. Zendralli
ei ha regalato sono di \alore inestiinahile: a noi grigionitaliani tocca sa-

l»eriie a])profittare per realizzare (piella funzione e ])er adempiere (piella
inisbione che egli per prinio ci ha additato.
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