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QUADERNI GRIGIONITALIANI Anno 55° N. 4 Ottobre 1986

Rivista culturale trimestrale pubblicata dalla Pro Grigioni Italiano

Presentazione

Si sono compiuti, il 10 giugno di quest'anno, i cinque lustri dalla morte
del fondatore della PGI e dei «Quaderni Grigionitaliani», dott. b.c.

Arnolde Maroelliano Zendiralli. Ci pare doveroso, in attesa che nel 1987

si celebri il centenario della sua nascita, di ricordare qui e ora il nostra

fondatore.
Se egli, presentando il primo fascicolo della Rivista poteva scrivere «II

Grigioni italiano ora esis'te, anche se piü nelPaspkazione che nel fatto»,

oggi, ad oltre mezzo secolo da quel giorno, crediamo di potere affermare
che il Grigioni italiano esiste anche nel fatto. E non temiamo di potere

essere smentiti, se affermiamo che in buona misura ha contribuito a

tale realizzazione pure I'opera dei nostri fascicoli.
Per ricordare la ricorrenza abbiamo invitato un manipolo di collaborator,

tutta gente che per un verso o per l'altro e stata vicina al professore

Zendralli, a tracciare alcune pagine di ricordo e di commemorazione.

Li ringraziamo tutti, e ci auguriamo che questa iniziativa abbia a trovare
buona accoglienza presso i nostri lettori.

La redazione



A 25 anni dalla morte
del dr. h. c. Arnoldo Marcelliano Zendralli

t



MAX GIUDICETTI

La sua famiglia, il suo

La notizia della morte del prof. Arnoldo
Zendralli spentosi ,a Coira dopo lunghe sof-
ferenze non era giunta inaspettata a Ro-
veredo e in tutto il Moesano, ma aveva
subito destato profonido dolore in quanto
lo scomparso era vivamente attaccato ai
suo villaggio natio, al suo «Rore», dove
tanto volentieri ritornava per vivere fra la
sua gente i giorni felici ddll'infanzia, per
seguire da vicino le ansie, le speranze, i
triboli, ma soprattutto le intime soddisfa-
zioni dei suoi conterranei che sappero ogno-
ra aipprezzare l'attivo e benefico operate
del loro comipaesano distinto ed instanca-
bile che non conosceva tregua per far me-
glio conosoere oltre San Bernardino la sua
terra d'origine coi suoi molteplici problemi
e le praprie aspirazioni.
Appena poteva raggiungere Roveredo, par-
ticolarmente negli anni giovanili della sua
feconda esistenza, Arnoldo Marcelliano
Zendralli si intratteneva coi suoi conterranei,
entrava nelle case patrizie, conversava a

lungo coi piü umili, coi piü attaccati alle
tradizioni avite. Ad ogni ineontro su'l suo
bei viso raggiante siplendeva la gioia intima,
quando, nel largo accento dell'armonioso e

grave dialetto roveredano, poteva dar sfogo
ai radicati sentimenti di patrizio roveredano
d'un sol pezzo, rimasto tale anche dopo
tanti anni di forzata assenza.
Ci teneva alia sua gente, alia sua famiglia,
alia sua origine, ai suoi antenati, il prof.
Zendralli.
I portatori della linea della famiglia a cui
apparteneva, scrisse tra l'altro il professore
nelle inedite note genealogiche della sua
famiglia, si cercarono quasi sempre le mo-
gli nel'la cerchia dei veechi casati della terra
roveredana, dei Bonaiini, Giuliani, Nicola,
Barbieri e Sdienardi. Particolarmente degli
Schenardi, scrive ancora il professore, met-
tendo in evidenza come per ben quattro
generazioni consecutive s'ebbe il connubio
dei due casati con Lorenzo Martino e Maria

Dorotea Schenardi, Antonio Marcelliano

" Rore"
Doroteo e Tommasa Schenardi, Giulio, Au-
relio Lorenzo e Tommasa Schenardi, Erco-
le Giacomo e Elisa Schenardi.
Ma anche le donne andarono quasi sempre
mogli a portatori delle famiglie patrizie:
degli Albertalii, Sala, Raspadore, Tini,
Giuliani, Nicola, Stanga, Scalabrini, Maffei,
Barbieri, Falciola.
Fra gli uomini piü in vista del casato (in
appunti di storia mesolcinese, pag. 8) il
professore ricorda quel «Johannes Enrico
Zendralli che gode la fiducia e l'amicizia del-
l'architetto Gabriele de Gabrieli e gli e

testimonio col cognato Giulio Cesare Xforis
(Christophoris) in occasione del matrimonio
I'll febbraio 1710»;
Martinas Zendralli che fu pittore di corte
a Monaco e visse in grande domestichezza

con i due grandi conterranei Enrico Zuc-
calli e Antonio Viscardi «esercitando spes-
so opera di paciere fra loro che s'avversa-
vano spietatamente».
Fra gli uomini della vita pubblica egli cita
ancora i nomi di Lorenzo Martino (1767-
1842) e di suo figlio Pietro Lorenzo Francesco

che ebbero una bella parte nelle vi-
cende roveredane; fra gli studiosi appaiono
pure Don Pietro Doroteo Giulio (1794-
1838) che fu parroco di Roveredo, e suo
nipote Giuseppe Antonio Giulio, medico
prima a Roveredo, poi in Bregaglia. A que-
ste e a tante altre personalita della famiglia
aggiungiamo: il medico, dott. Giulio, il ten.
col. Ercole (fratelli de1! professore, di cui
parleremo in seguito), i tre figli aw. Carlo
Maria, Luisa e Tommaso insegnanti a Coira
ed i nipoti, aw. Ugo, aw. Antonio
Zendralli, il dott. in farmaeeutica Giulietto e

l'artista Dario.

LA CASA DEGLI AVI
E LA FAMIGLIA DEL PROFESSORE

Non e riuscito il professore a definire con
esattezza la casa paterna dei suoi «avi» che,

come egli stesso accenna, potrebbe essere



292

quella di Pianezzo (frazione di Roveredo)
ora proprietä del nipote Giovanni; quella
di Piazzetta nöl centro del borgo, cedula
a Emilio Barbieri ed ora «cancellata dal
viso di Roveredo» e sostituita daU'edificio
in costruzione che ospiterä il Credito sviz-
zero; quella di Rugno annessa alia casa
Gabriele de Gabrieli giä proprietä di Martina

Scalabrini, o quella di San Giu'lio ad-
dossata alia parrocchiale.
Noi la famiglia del professor Zendralli la
ricordiamo cresciuta nella patriarcale dimora
della frazione di Toveda, comodamente as-
sisa fra il giardinetto ed i filari della vigna
onde si veste il pendio su cui poggia il
quartiere delle scuole in Riva.
Ricordiamo il padre del professore, Giulio
Aurelio chiamato familiarmente «Pagiuli»
(24 sett. 1844 - 29 nov. 1932) che, come
tanti altri roveredani conobbe la dura via
degli emigranti nel Belgio e nella Francia
dove, «a Parigi assistette alia Comune del
1870». Ma Pagiuli lavoro anche a Coira alia
villa Planta, per far ritorno presto nel vil-
laggio natio dove si dedico alia terra con
la costanza e l'alacritä dei padri.
Pommasa, nata Schenardi di Giovanni (25
marzo 1852 - 26 febbraio 1929) fu la sua

compagna della vita. Donna semplice, au-
stera, oltre che della famiglia s'occupava
del mulino e unitamente al marito (spesso
anche da sola quando Pagiuli emigrava),
crebbe i suoi cinque figli (tre perirono in
tenera etä) sulla via della buona intesa, del
lavoro e del sacrificio, dando a tutti la pos-
sibilitä di farsi strada nella vita.
Il primogenito Giovanni Virgilio (Vanin)
(8 luglio 1876 - 14 febbraio 1967) fu presto

di valido aiuto assumendo la tradizione
contadina (passata poi al figlio Giovanni
Roveredo - Pianezzo), e assumendosi per
parecchi lustri la carica di sotto ispettore
forestale del suo comune di Roveredo. L'u-
nione matrimoniale con Erina nata Sonanini
nel 1905, fu rallegrata dalla nascita dei
figli Ercole (f), Marcelliano, Lorenzo e G;o-
vanni, e dalle figlie Gabriella, Maria e Lina.
L'unica figlia, Margherita (3 agosto 1879 -

14 marzo 1959) popolarmente chiamata

«Mitin», rimase sempre in casa e fu di
valido aiuto alia famiglia e nei campi.
Il figlio Ercole (1884 - 1949), dal carat-
tere forte ed energico, dopo le scuole di
Roveredo, e la commerciale presso la Souola
cantonale di Coira, entrb nell'amministrt-
zio'ne doganale e percorse una brillante car-
riera fino a diventare capo ufficio a Luino,
carica che seppe ognora assolvere con chia-
ra competenza. Nell'esercito Ercole
Zendralli raggiunse il grado di tenente colon-
nel'lo dell'amministrazione. Nella prima fase
della sua quiescenza si dedico pure alia
direzione della segheria Schenardi-Zendralli
passata poi al figlio aw. dott. Ugo. Spo-
sato nel 1910 con Elisa Schenardi, fu ispettore

scolastieo Giovanni Schenardi, ebbe
due figli: Bruno, morto ad un anno appena
ed Ugo ('l'aw. dott. Ugo).
Ercole Zendralli, e il fratello dott. Giu'lio,
furono forse i piü. vicini al nostro professore.

Arnoldo Marcelliano (4 agosto 1887 - 10

giugno 1961), attaccatissimo alia famiglia,
e che giä ndlle classi elementari come nella
scuola secondaria di Roveredo aveva rile-
vato la sua spiccata intelligenza, accoppiata
a tenace volontä di lavoro: tenacia che si
svdlo ancora meglio durante gli studi alia
normale di Coira e quindi durante gli studi
umanistici presso le universitä di Jena, Gi-
nevra, Berna e Firenze. Durante tutta la

sua instancabile attivitä trascorsa a Coita
il nostro professore fu costantemente sor-
retto dall'amore della moglie Maria, nata
Zellweger che, nel silenzio e nell'ombra
condivise sacrifici e soddisfazioni dell'ope-
ra quotidiana e generosa del Nostro, con
l'unico scopo di promuovere l'elevazione
culturale, materiale e spirituale del Grigioni
Italiano. Cost, con la sua fedele compagna
della vita AM.Z. diresse sulla via retta i
suoi tre figli: Carlo Maria, aw. a Zurigo,
Luisa, insegnante presso la «Töchterschule»
di Coira e Tommaso maestro di ginnastica
e sport nella stessa cittä.
Ii quinto virgulto della famiglia del com-
pianto «Pagiuli», fu il popolare dott. Giulio,
decesso a soli 56 anni il 7 settembre 1948,



LA FAMIGLIA DI A.M. ZENDRALLI VERSO IL 1900:

Seduti i genitori: la mamma, Tommasa nata Schenardi e il babbo, Giulio, detto Pa'Giuli.
In mezzo a loro /'ultimogenito Giulio, che sarä il medico condotto del Circolo di Roveredo.
In piedi, da sin. a d.: Ercole, Giovanni, Margherita detta Mitin e al suo braccio Arnoldo
Marcelliano

dapo aver svo'lto dal 1919 fino alia
prematura morte la professione di medico
condotto, apprezzato ed amato della Cassa Malati

pubblica dd Circolo di Roveredo. Dopo
gli studi superati con entusiasmo alio scopo
di poter essere utile alia sua gente, Giulio
Zendralli, unito in matrimonio con la si-
gnora Franca, nata Salvioni, provö la gioia
della paternitä nei tre cari figli Giulietto,
Dario e Antonio. Sampre vivo rimarrä a
Roveredo il ricordo dell'attivitä del buon
samaritano, che pure durante l'afflusso dei
rifugiati politici e razziali ddll'ukima guerra
si accapanrö l'incancedlabile riconoscenza di
centinaia di profughi.
Abbiamo presentato in breve la famigFa
del professore tanto legata alle origini e
alla terra natale.

RIECCOCI NUOVAMENTE
AL PROF. ARNOLDO
E AL SUO RORE'

E' sempre stata unita e affiatata la fami-
glia Zendralli. Ogni volta che il prof.
Arnoldo raggiungeva la sua casa in Toveda,
quella del fratello dott. Giulio in Piazzetta
o la sua casetta di vacanza sul monte Laura

(d'estate con la sua famiglia), la sua
gioia era immensa.
Prima ancora di iniziare la sua attivitä di
docente presso la Scuola cantonale (1911),
durante i suoi periodi di soggiorno o di
vacanze a Roveredo, A.M.Z. fu di un'atti-
vitä straordinaria. Nella sua cameretta di
Toveda, di sera, in primaveria e d'estate,
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mentre passeggiava assorto nei suoi pen-
sieri lungo il Piano del'la Madonna, sboccia-
vano bellissimi progetti a beneficio e sol-
lievo dei suoi conterranei.
Nel 1910, circondato da un piccolo gruppo
di amici, sorretto da Carlo Berneri, inse-
gnante presso i'l Collegio Sant'Anna, ill gio-
vane professore fondava nel suo Roveredo
una societä di lettura e conversazione dal
titolo: «Circolo di lettura e conversazione»
(rispettivamente «Circolo di cultura»).
Dotato di una sala di lettura e di conversazione

il «Circolo» sin dall'inizio del'la sua
attivitä teneva a disposizione dei propri
soci, degili Scolari e della gioventü studiosa
(dietro un modesto contributo annuo di
5 £r.), una serie di giornali e riviste e una
piocola biblioteca.
Seguirono pure le mensili conferenze che
lo stesso professore teneva regolarmente se-
guito da altri idealisti come lui.
Fra i temi trattati ci sono capitati sotto-
mano un'ampia relazione sulle «Condizioni
politiche nel Circolo di Roveredo» (1912),
un'altrettanto sentita conferenza su
«Antonio Fogazzaro» (1913), una relazione sui
«Raipporti fra le Valli e l'Interno del Can-
tone», e cosl via... Scopo dell'Associazione
si legge nello statuto - regolamento del
Circolo, era di «Promuovere l'istruzione, pro-
cacciando ai membri i mezzi e gli stimoli
al'l'uopo» (lett. e convers.) preparando un
ambiente nel quale possa germogliare l'in-
teresse a tutte le manifestazioni della vita.
A.M.Z. fu uno dei primi a cui si affacciö
l'idea della fondazione di un Museo valli-
giano, che voleva pure essere un'istituzione
in rkordo di Emilio Motta, cittadino adot-
tivo della Valle, che ordinö gli archivi, sco-

pri e divulgö l'amore agli studi storici di
tutto ill Moesano.
Nel 1920 si costituirono a Roveredo un
comitato e una commissione con la presi-
denza dell'ispettore scolastico Giovanni
Schenardi, Don Giovacchino Zarro tesoriere
e conservatore, e il nostro prof. Zendralli
segretario. I primi oggetti racimolati furono
collocati in un locale della Scuola prenor-
male, mentre le carte furono custodite nel-

l'ospizio del parroco, in San Giulio.
Poi venne il lungo silenzio. Ma l'idea del
«Museo» valligiano fu ripresa e portata a

termine piü tardi dalla Sezione Moesana
della P.G.I, presieduta allora dal prof. Ri-
naldo Boldini. L'opera fu portata a
termine grazie anche alle buone disposizioiri
del vicario foraneo Möns. Reto Maranta.
II Museo Moesano fu infatti inaugurato
ndl palazzo Viscardi in San Vittore, in oc-
casione del quarto centenario dell'indipeti-
denza moesana, I'll settemhre 1949.
La scuola del suo villaggio e di tutto il
Grigioni Italiano, a tutti i livelli, fu il
campo di battaglia del prof. A.M.Z. che,
sin dall'inizio della sua carriera lotto per
la riforma dei mezzi didattici linguistici,
per la creazione o la .scelta dei libri di testo
per le scuole elementari e secondarie, per
l'efficienza della Sezione di lingua italiana
alia normale di Coira. Lotto pure il
professore per 1'ottenimento di borse di studio
destinate a corsi di lingua materna, senza
dimenticare la «questione» universitaria della

Svizzera Italiana di cui giä se ne parlava
negli anni venti. Arnoldo Zendralli si im-
pegnö per la promozione di scuole di eco-
nomia domestica e di lavori femminili, di
corsi serali di cucito per le giovani e le

mamme, per l'introduzione di corsi di civica
e d'agricoltura, conseio che solo attraverso
un'adeguata istruzione la sua gente avrebbe

potuto emergere dall'apatia e conquistare
un posticino al sole!

Ovunque e sempre, da buon patrizio ro-
veredano, il prof. Zendralli fu vicino ag'i
avvenimenti grandi e piccoli del suo
villaggio. Si diletto serivendo e offrendo ai
lettori del «suo Almanacco» leggende, pro-
verbi, usi e costumi del suo paese, non di-
menticando il «tempo delle filegne» quan-
do le lunghe serate invernali radunavano i
terrieri nelle ampie cucine roveredane e

mesolcinesi per le suggestive «diete popo-
lari», con le donne che filavano e i mariti
che sbozzavano zoccoli e rastrelli.
Si sfogli anche solo una parte degli innu-
merevoli contributi che Egli diede all'Al-
manacco del Grigioni Italiano per convin-
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cerci come il suo pensiero «correva» co-
stamtamente nella terra degli avi... «San
Giulio di Roveredo agli inizi del XVII se-
colo», «Cose del passato roveredano»,
«L'importanza della Degagna e struttura
degagnale...», il «Torchio di Toveda», la
«Fontana del Maron», «I maestri rovere-
dani», «I de Gabrieli di Roveredo», «Lo
storico T. Neuhofer in Eichstätt di Baviera,
una via (e piü tardi un ginnasio), dedicati
all'architetto roveredano Gabriele de
Gabrieli», «La fondazione dell'Istituto San-
t'Anna, giä collegio di San Giulio a Roveredo»

(Lugano 1929), ecc. ecc.
«I Magistri Grigioni», «Graubündner
Baumeister und Stukkatoren in deutschen Landen

zur Barock und Rokokozeit», cost
come «Das Misox» apere ormai esaurite, ri-
marranno i «monumenti» piü insigni a te-
stimomianza dell'eccezionale attivitä delgran-
de roveredano Arnoldo Marcelliano Zen-
dra'lli, ma pure i suoi studi prettamente
lacali costituiscono fonti preziose per clii
ama il proprio paese. Gli opuscoli suile
chiese roveredane (Bellinzona 1935 e Po-
schiavo 1942), gli studi su'l «Dialetto di
Roveredo», «L'emigrazione», lavori apparsi
negli Almanacchi e in Quaderni, ci danno
altrettanta conferma dell'amore che legava
il professore a Roveredo. Gli emigranti del
suo villaggio potrebbero essere identificati
nel personaggio di «Emanuele Innocente
Tini 1765-1847 (Menghini 1955), vetraio
in Francia, negoziante in Germania, com-
tadino ed anche esattore e giudice di pace
in patria».
II nostro professore era pure tenacemente
vicino alle associazioni sportive di Roveredo,

a'lla Societä di ginnastica, sezione fede-
rale in modo particolare, che ha sempre
segu'ito con entusiasmo ed orgoglio e che
ai concorsi di Tosannia, di Samaden e di
Ginevra ha ognora mietuto gli allori piü
belli della sua «carriera», sotto la guida
instancabile degli indimenticabili monitori
Giuseppe Pelli e Aldo Menini.
Unkamente agli artisti di tutto il Grigioni
Italiano A.M. Zendralli ha dedicato divetse
entusiastiche pagine al virtuoso del ferro

roveredano Aurelio Troger (Roveredo - Pa-

rigi), Almanacco 1929, pag. 60-70.
Da buon montanaro, durante le vacanze
estive — come aocennato — appena il tempo

glielo permetteva, ritornava volentieri
con la sua famiglia sul Monte Laura sopra
Roveredo dove aveva la sua casetta di va-
canza. Quanto fosse affezionato a questa
deliziosa plaga alpina a 1400 m.s.m. tra-
spare dalle seguenti frasi che togliamo dal-
l'Almanaeco 1921, pag. 93:

LAURA

«E' l'incantevole "luogo di cura" di Roveredo.

Puossi ancora lassu godere la vita
delle alpi con tutte le sue attrattive e in
tutte le sue manifestazioni di rude sem-

plicitä; lassu ritirarsi a pieno raccoglimento
nelle pinete folti o su' poggi scoscesi donde
10 sguardo abbraccia l'infinita catena di gu-
glie delle montagne sino ai ghiacciai
grigioni e vallesani... Oh, vivide giornate di
solleone estivo, quando fulgoreggia il cielo,
nitide si profilano le cime e i dorsi dei
monti lontanissimi, quando lieve esce dai
valloncelli fresca, accarezzante l'aura mon-
tana, e sovrana una quiete tepida avvolge
senza che rumore si senta se non il suono
delle mandrie pascolanti, il sussurro delle

acque nella volle e lo stridere del falcol».
Quanto ci sarebbe anoora da dire del
professore, anche solo quale «patrizio
roveredano d'un soil pezzo»!
11 suo villaggio natale ha l'onore di poter
custodire in suo ricordo nel vecchio edi-
ficio scolastico delle scuo'le comunali, il
bellissimo mosaieo del compianto artista
Fernando Lardelli. Le quattro colombe che

simbolicamente rappresentano le quattro
Valli grigioni di lingua italiana, spiccano il
volo unite, nella stessa direzione, verso un
futuro migliore per indicarci la via da se-

gudre: la via che Arnoldo Marcelliano
Zendralli ci ha costaintemente indicato.



RINALDO BOLDINI

II fondatore della PGI
e dei Quaderni Grigioni Italiani

LA FONDAZIONE E IL SUO PERGHE'

Quando nöl 1911 Arnoldo Marcelliano Zen-
dralli fu chiamato alia scuola cantonale di
Coira non aveva che 24 anni. Ma l'atten-
zione che giä aveva rivolto ai casi delle
vallate italiane del Grigioni e alcune
ricerohe intorno a cose e problemi della sua
terra giä lo avevano persuaso che il
Grigioni Italiano ben poca parte aveva nella
politica cantonale. La residenza a Coira a-
vrebbe dovuto rinsaldare semipre piü tale
persuasione. Quando poi, tre anni dopo,
sarebbe scoppiata la prima guerra mondiale,
che per oltre quattro anni avrebbe insan-
guinato l'Europa e parte dell'Asia e che
avrebbe causato in Svizzera una grave crisi
economica e di rincaro, la sua convinzione
si fece certezza. E con la certezza nacque
anche la determinazione di intraprendere
qualche cosa per rimediare almeno in parte
a tale situazione. Ma che fare, se ancora
non esisteva un concetto di solidarietä fra
le Valli italofone, se per un moesano il po-
schiavino era altrettanto, e forse ancora piü,
lontano di un lombardo, per un bregagliotto
poschiavini e moesani erano almeno tanto
forestieri come i bernesi o i basilesi? Zen-
dralli comprese che per superare gli osta-
coli che dividevano fra loro i grigionitaliani
necessitava prima di tutto raccogliere
intorno a se un gruppo di convalligiani con-
vinti della necessitä di un sentire comune,
di un volere solidale, di un'azione
Concorde. E fu cost che il roveredano a Coira
cominciö a raccogliere intorno a se i due
o tre colleghi grigionitaliani della scuola,
poi qualche impiegato o funzionario
cantonale, qualche aperto rappresentante del
olero, come il parroco di Coira, don
Giovanni Vasella. Con conferenze e articoli sui

settimanaii grigionitaliani San Bernardino,
Grigioni Italiano, Rezia, e sui quotidiani
dell'interno Bündner Tagblatt, Freier Rätier
e Neue Bündner Zeitung compl opera di
persuasione sui suoi convalligiani e su
alcune personalitä che avevano lontane o piü
immediate origini valligiane, ma che erano
attive >a Coira. Quindi, I'll febbraio 1918
ebbe luogo all'Albergo Lucomagno della
capitale la vera e propria costituzione del
sodalizio. Propugnatore, animatore e pre-
sidente, non poteva naturalmente essere
altri che il professore Arnoldo Marcelliano
Zendralli. E lo sarebbe rimasto per ben
quarant'anni, fino al 1958.
E' naturale che buona parte dei primi soci
del sodalizio sarebbero stati grigionitaliani
residenti a Coira e neg'li immediati dintorni,
ma il comitato direttivo non avrebbe man-
cato di sollecitare l'adesione anche di
personalitä residenti nelle singole Valli. E i
primi a dare il loro nome furono pochi
fra le rare persone che nelle Valli avevano
particolari interessi e sentimenti di carat-
tere culturale e viste un po' piü larghe,
che sapevano spaziare all di lä degli angusti
confini della propria terra.
Per camprendere quale doveva essere il
primo programma della associazione ci ser-
virä qualche passo di quel cahier de do-
leance che il fondatore presentava nel mag-
gio seguente all'assemblea della PGI. Passati

in rassegna i movimenti che sulla fine
della guerra sembravano voler portare la
SCizzera ad uno stato centralizzato, dove
si potesse installare «incontrastato, sovrano
il governo della maggioranza etniea e politica,

sollevando fra altro il problema tici-
nese e quello linguistico-nazionale» consta-
tava che a questi movimenti stava rispon-
dendo la reazione «federalista... in nome
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döl principio democratico, della tradizione
individualista, dell'esistenza statale manife-
stamente regionalista». La reazione si ma-
nifestava nel sorgere di nuove associazioni,
quali la Pro Ticino, la Nuova Societä El-
vötica, l'Heimatschutz. Per le Valli la re-
sistenza al «sovrano governo della maggio-
ranza etnica e politica» non poteva essere
in funzione di particolari interessi di una
singola Valle. Essa doveva essere espres-
sione concorde delle quattro Valli quali
unita etnica e linguistica, dunque del Gri-
gioni Italiano. Era in quel pensiero l'i'n-
tuito di quanto sarebbe diventato uno dei
primi imperativi del prof. Zendralli: la co-
scienza grigionitaliana.
Contro il fatto dall'inesistenza di una vita
cantonale era necessario animare la parte-
cipazione della popolazione delle Valli alle
decisioni maggiori o minori della politica
grigione, era necessario far sorgere sezioni
delle maggiori associazioni cantonali, raffor-
zare le re'lazioni eoonomiche e commerciali,
sollevare i problemi scolastici e culturali
vecchi da secoli, mettere fine, in poche
parole, a quelle situazioni per cui «nel
Cantone siamo stranieri». Imperativo del-
l'ora era, per Zendralli, porre fine a quei
particolari malesseri per cui la voce della
gioventü non era che «lamento e tormento».
Era necessario che ciascun grigionitaliano
si convincesse che a nulla poteva giovare
il guardare alia lontana grandezza del Can-
tone se «ognuno non sapesse quali fossero
gli elementi determinanti della sua vita».

PRIMA ORGANIZZAZIONE SOCIALE

II 2 marzo seguente l'assemblea approvava
lo statuto, il regolaimento e il programma.
Lo statuto fissava all'art. 2 lo scopo del
Sodalizio, cosl formulato:

«L'associazione si propone di favorire:
a) ogni miglior intesa fra le Valli italia-

ne e l'interno del Cantone e un piü
vivo attaccamento vieendevole;

b) ogni miglior contributo di vita nostra
valligiana alia vita cantonale;

c) ogni miglior condizione di vita nelle
valli ed ogni studio che ad esse torni
di lustro o di profitto».

Nell'ant. 4 si sottolineava poi il carattere
locale, coirasco dell'associazione, afferman-
do perö che essa avrebbe aocolto «nei di di
riunione i convalligiani occasionalmente qua
di soggiorno o di passaggio». Questa norma

sarebbe poi stata stralciata nella revi-
sione dello statuto del 1926. Le Valli do-
vevano naturalmente essere rappresentate
nel comitate dirattivo di cinque membri.
Il comitate risultö composto da: dott. A. M.
Zendralli, presidente, can. don Giovanni
Vasella, dott. Alberto Lardelli, Rizzieri Pi-
cenoni e Reto Picenoni. Un mesolcinese,
due posdhiavini, l'uno cattolico e l'altro ri-
formato, due bregagliotti, ambedue rifor-
mati. Nel 1919, dunque a distanza di un
solo anno, al comitato direttivo di cinque
memibri si aggiungono, per surrogazione, il
bregagliotto rifonmato prof. Emilio Gianotti,
il poschiavino cattolico Attilio Mengotti e

il mesolcinese Carlo Martignoni. Due anni
dopo isi sostituisce al defunto don Vasella
il suo successore don Emi'lio Lanfranchi e
si ailarga il comitato con due membri resi-
denti nelle Valli e due residenti all'interno.
Nell'annuario del 1930 si affermerä: «...l'at-
tivitä dell'Associazione si riassume per in-
tanto — fino a quando? —• nell'attivitä
del suo Consiglio direttivo, costituito da'la
quasi totalitä dei grigioni italiani residenti
nella capitale».
E' ovvio che ben difficilmente un simile
comitato direttivo, che in pratica si ridu-
ceva poi per il lavoro al solo presidente,
potesse affrontare con efficaeia tutti i gravi
compiti che spettavano al sodalizio. Tali
compiti spaziavano dal campo scolastico
(riorganizzazione dell'ispettorato scolastico,
libri di itesto, scuola media grigionitaliana,
insegnamento dell'italiano alia scuola
cantonale e nelle secoodarie dell'intarno, com-
missione cantonale dell'educazione ecc.) a

quello agricolo (scuola agricola del Planta-
hof, applicazione della mozione Buomberger
ai contadini al di sotto dei 700 m.s.m., isti-
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tuzione di una cattedra ambulante di agri-
coltura per il Grigioni italiano), a quello
economico (sfruttamento delle forze idri-
che, facilitazioni per il passaggio della fron-
tiera, promovimento del servizio postale
automobilistico attraverso il San Bernardino

ecc.). Ma per affrontare razionalmente
i problemi di carattere economko era ne-
cessario avere prima una chiara visione di
quella che era la reale sitsuazione nelle valli.
Quinidi gli studi «La Bregaglia angustiata»
di Federico Ganzoni, pubblicato e diffuso
dalla PGI nel 1921 e «Le condizioni eco-
nomiche della Bregaglia» di Federico Gio-
vanoli, apparso nell'Almanacco 1930. Per
la Calanca, invece, la PGI dovette affidare
ai due calanchini Adriano Bertossa e Guido
Rigonaffi il lavoro «Studio economico e

generale sulle condizioni della Calanca» che
fu pubblicato come fascicolo LII della col-
lana «Studi per I'economia politica del
Grigioni» nel 1931 (a cura della Ferrovia Re-
tiea).
Accanto all'invito rivolto alle autoritä val-
ligiane «a prestare adeguata attenzione al-
l'azione rivendicazioni ticinesi», la PGI con-
siderava «Fra i problemi piü crudi e im-
periosi delle Valli quello culturale, il quale
sembraci involvere ogni altro problema».
Pur ritendolo «di carattere essenzialmente
intervalligiano» lo trattava come problema
che «si sottrae e deve sottrarsi ai dettami
legali, e rientra nel campo dell'iniziativa
privata, la quale, quando disoiplinata, di-
venta iniziativa di societä».
Altro compito assolutamente primario della
PGI era quello di dare alle Valli una loro
pubblicazione annuale, cioe VAlmanacco del
Grigioni Italiano. Di questo tratta qui sotto
Sergio Giuliani, mentre noi dedicheremo la

nostra attenzione ai Quaderni Grigionita-
liani.

I QUADERNI GRIGIONITALIANI

Dopo la fondazione della Pro Grigioni
Italiano, il prof. Zendralli si occupö in modo
particolare di due cose: primo, dare alle

Valli grigioni di lingua italiana la coscienza
della loro identita, secondo, dare alia sua

gente la possibilitä di riflettere sul proprio
passato, di illustrare il proprio presente e

di preparare il proprio futuro.
Un primo passo nella realizzazione della
seconda mira lo fece nello stesso anno della
fondazione della PGI, quando lancio
VAlmanacco del Grigioni Italiano. Ma si pro-
poneva anche la creazione di una rivista
almeno trimestrale. Essa doveva permettere
a lui e a molti collaboratori di pubblicare
i risu'ltati dei loro studi, la quintessenza
delle loro discussioni e dei loro progetti,
il isucco delle loro visioni dell'awenite.
Ma se l'almanacco poteva reggersi con il
contributo di una buona pubblicitä e con
il ricavo delle vendite, per una rivista erano
necessari ben altri mezzi. Vediamo, quindi,
il tenace roveredano spendere buona parte
del primo decennio di esistenza della PGI
a battere con insistenza a diverse porte del-
l'amministrazione cantonale e 'di quella fe-
derale, per ottenere gli indispensabili soc-
corsi finanziari. E questi vennero, quasi
col contagocce. Dapprima da parte del Can-

tone, poi, nel 1930, anche da parte della
Confederazione. Fu proprio grazie al sus-
sidio federale che il dottore Arnoldo Mar-
oelliano Zendralli si sentl incoraggiato a

lanciare l'idea della nostra rivista grigio-
nitaliana. Non sappiamo cosa l'abbia spinto
a scegliere quel nome che oggi ormai ci e

familiäre: Quaderni grigionitaliani*. Vole-
va signifieare che la rivista sarebbe stata
un insieme di fascicoli dedicati al passato,
al presente e al futuro delle Valli del
Grigioni Italiano?
Nel primo numero, useito presso 1'editore
Arturo Salvioni di Bellinzona esattamente
55 anni fa, nell'ottobre 1931, Zendralli,
che della rivista sarebbe stato direttore e
redattore fino al 1959, diceva:

* II titolo originale era, veramente, Quaderni
Grigioni Italiani, con 1'iniziale maiuscola
per tutte e due gli aggettivi. Solo con i!
fasoicolo dell'ottobre 1944 l'aggettivo diven-
terä Grigionitaliani.
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Le Valli grigioni italiane sono chiamate a

una bella funzione nella trina Comunitä re-
tica, e, col Ticino, ad dtrettde funzione
nella trina Comunitä elvetica. Ma come at-
tendervi? Sono queste nostre Valli quattro
piccoli lembi di terra, separati fra loro dai
massicci insormontabili delle Alpi, semi-
estranee I'una all'altra per ragioni d'ogni
ordine, ma particolarmente d'indole storica,
con una popolazione intelligente e operosa,
pero poco numerosa (1/10 di quella del Can-

tone, 1/14 di quella della Svizzera italiana),
ed ancora distribuita in non meno di 28
villaggetti, in condizioni economiche disa-

giate, dacche I'apertura delle grandi arterie
ferroviarie hanno stroncato il traffico attra-
verso i loro tre bellissimi valichi alpini, in
condizioni culturdi difficilissime.
Ma la volontä pub molto, una volontä che

segua mire chiare e muova da premesse
precise. Unica mira nostra: I'elevazione del-
la gente valligiana, onde possa collaborare
efficacemente at destini della piccola e della
grande patria. Prima premessa: I'unione in-
tervalligiana.

ft ft ft

II primo avvicinamento effettivo delle Valli
coincide con la creazione de/PAssociazione
Pro Grigioni italiano, nel 1918. E' di data
recentissima. Ma da allora ad oggi s'e fatto
molto cammino. II Grigioni italiano ora
esiste, anche se piü nell'aspirazione che nel
fatto.
La Pro Grigioni ha operato molto per ce-

mentare I'unione fra le terre grigioni
italiane (e fra queste e la comunitä grigione),
per dare alia gente valligiana la coscienza
della nuova funzione, anzitutto favorendo
i casi nelle Valli e particolarmente i casi
culturali. II sodalizio ha regalato alle Valli
diverse pubblicazioni occasionali, anche una
annuale: /'Almanaeco dei Grigioni, ma non

ha potuto offrire la pubblicazione che via
via accolga, e con qualche ampiezza, il frut-
to dell'indagine sul grande passato valli-
giano, sutte condizioni del presente, sulle
aspirazioni del domani. E solo per ragioni
di indole economica, che, del resto, la stam-

pa di una Rivista grigione italiana era, da

tempo, nelle mire dell'Associazione.
II primo tentativo di pubblicare una nostra
rivista cade nel 1928. Si era previsto, in
allora, che le entrate degli abbonamenti a-

vessero a coprire le spese maggiori. Ci vo-
levano almeno 300 sottoscrittori; se ne rag-
granello poco piü di un centinaio. Fu giuo-
coforza rinunciare e pazientare. Forse si
avrebbe dovuto pazientare a lungo, se non
ci fosse venuta in aiuto la Confederazione,
che, avvertita delle difficoltä culturali m
cui si dibattono le terre svizzero-italiane,
ha concesso un sussidio annuale a scopo
culturale, tanto al Governo del Cantone
Ticino quanto alia Pro Grigioni italiano.
La pubblicazione dei Quaderni grigioni ita-
liani si deve, pertanto, alia sovvenzione fi-
nanziaria della Confederazione.

Mr ft *

I Quaderni grigioni itäliani escono in fasci-
coli trimestrali di 64 pagine, ed hanno
carattere precipuamente culturale.
Siccome pero si vorrebbe che la pubblicazione

rispecchiasse tutta la vita valligiana,
vi introdurremo, e giä nel prossimo nu-

mero, una breve cronaca delle Valli e apri-
remo una Rubrica della societä e una Ru-
brica dei docenti, in cui le organizzazioni
valligiane e le conferenze magistrali potran-
no portare le loro relazioni morali e le loro
comunicazioni.
Alia Rivista possono collaborare tutti i con-
valligiani, ma anche altri che intendano pub-
blicarvi dei componimenti su cose valligiane
o in qualche relazione con le Valli.
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II materiale per nutrire quattro volte al-
l'anno volumetti di 80 pagine l'uno non
poteva mancare a chi, ormai da oltre un
venten-nio, altro non aveva fatto, accanto
ai doveri de'lla scuola, che indagare sul pas-
sato della propria gente e de'lla propria
terra, che seguire gli avvenimenti e i bi-
sogni del presente, che mirare con lungo e

intelligente sguardo ai problemi del futuro.
E vediamo allora, le prime annate, tutte
occupate dagli stuidi del fondatore: le chiese
di Roveredo e quelle di Rossa, l'architetto
Antonio Riva, le sue scuole per Roveredo
e il settimo canonieato per il Capitolo dl
San Vittore, gli esuli italiani ne'l Moesano
e i libri dei forestieri degli ospizi dei va-
lichi grigioni'taliani, le rieerche sul dialetto
di Roveredo e le appassionato «rassegna gri-
gionitaliane» e relazioni isull'associazione
Pro Grigioni Itäliano. E fra queste ci sem-
brano di partkolare imiportanza quelle volte
ai problemi linguistici e culturali delle Valli,
dall'ispettorato scolastico del Grigioni Ita-
liano a'l rafforzamento de'lla sezione italia-
na della magistrale cantonale, dallo sviluppo
della commissione cantonale dell'educazione
al sostegno dei progetti vol'ti a togliere dal
loro isolamento le valli del Moesano con
l'apertura invernale del San Bernardino.
Che accanto a tutte queste attenzioni non
potesisero venire meno le rieerche sui ma-
gistri moesani e grigioni, nell'uomo che giä
alcuni anni prima aveva pubblicato, in te-
desco, Misoxer Baumeister und Stukkatoren
in deutschen Landen e che come ultima
opera importante avrebbe regalato al suo
Grigioni Italiano i «Magistri grigioni», ci
sembra cosa ovvia. Naturale anche il fatto
che il propugnatore dell'unitä e della soli-
darietä delle Valli si preoccupasse di avere
fra i collaboratori le penne migliori della
Valle Poschiavo e della Valle Bregaglia.
Ed ecco, allora, che appaiono nei Quader;li
l'aütobiografia di Tommaso Lardelli e quella
di Giacomo Maurizio, posehiavino il primo,

bragagliotto il secondo. E seguiranno, verso
la fine della redazione Zendrälli, i docu-
rnenti sui «Processi delle streghe in Valle
Poschiavo» del giudiee Gaudenzio Olgiaii.
Ma queste erano voci del passato. Tediose,
forse, per il lungo susseguicsi di puntate,
ma essenziali per una conoscenza dei secoli
che furono e che qualche traccia hanno

pure lasciato. Di piü immediato interesse,
almeno per i discendenti, gli studi sui «De
Bassus di Poschiavo» dello stesso A.M.Z. e

della Famiglia Olgiati di Maria Olgiati.
Ma una rivista che fosse destinata solo agli
archivi o alle biblioteche non poteva essere
l'ideale di un uomo d'azione quale era il
professor Zendrälli. Essa doveva essere un
foglio vivo e aperto, sentito e amato da

buona parte della gente grigionitaliana e

dagli estranei che facessero proprie le aspi-
razioni di questa minoranza. Perche potesse
diventare tale e quindi patrimonio caro alle
Valli e alla loro popölazione, doveva a-

prirsi alla collaborazione dei valligiani piü
entusiasti della causa grigionitaliana e degli
estranei che questa causa sentissero con
simpatia.
Ecco allora i collaboratori valligiani della

prima ora. Dalla Valle di Poschiavo: don
Fdlice Menghini e don Alfredo Luminati,
cui si aggiungera-nno ben presto Valentino
Lardi, il pastore Giovanni Luzzi, don Sergio

Giuliani, Remo Bornatico, Riccardo
Tognina e Romerio Zala. Dalla Bregaglia: d

professor Renato Stamipa, suo fratello
Giovanni Andrea, il professor Emilio Gianotti,
Ezio Rizzieri Picenoni e Gottardo Segantini.
Dalla Mesolcima: il dottor Piero a Marca,
Carlo Bonalini e Gaspare Tognola. Dagli
anni della seconda guerra mondiale
Leonardo Bertossa di Soazza, Siffredo Spadbi
di Selma, Remo Easani di Mesocco e Ri-
naldo Boldini di San Vittore. Di Bondo ci

sarä, per breve tempo, anche Dino Gio-
vanoli. Ne possiamo tralasciare di ricordare
un altro tenace collaboratore: Reto Roedel,
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che i suoi contributi avrebbe aumentato
dopo il raggiungiimento della meritata pen-
sione.
Arnoldo Marcelliano Zendralli considerava,
a ragione, il Grigioni Italiano non come
un corpo politico a se staute, bensi come
una minonanza linguistica e culturale inse-
rita nella minoranza ben maggiore della
Svizzera Italiana e politicamente nel trilin-
gue Cantone del Grigioni. Da ciö il suo
impegno, duplice, di portare nella rivista
e la voce del Ticino e quella plurilingue del
nostro Gantone. Eoco, allora, la rassegna
ticinese, curata da Piero Bianconi, da Pio
Ortelli, da Tarcisio Poma e da Luigi Caglio
e quella retoromancia per la penna di
Raimund Vieli e di Guglielm Gadola, cui se-

guirä, a cura di Jon Guidon «In terra la-

dina», cioe la rassegna coneernente l'En-
gadina. Quanto si passava nel'le regioni del
Grigioni di lingua tedesca era presentato
da Martin Schmid o da Gion Plattner.
Non avrebbero potuto i «Quademi» nu-
trire sostanziosamente l'italianitä delle Valli
senza l'apporto della vicina nazione italiana.
Ciö che, tuttavia, non era di facile attua-
zione negli anni del fascismo e della guerra
guerreggiata. Solo l'arrivo di molti profughi
itäliani dopo la caduta del fascismo e negli
ultiimi anni della guerra avrebbe permesso
una piü viva collaborazione. Pensiamo di

non errare se attribuiamo ai suggerimenti
di don Feiice Menghini la conquista di un
collaboratore che oggi figura fra i piü for-
tunati e acquiistati scrittori italiani: Piero
Chiara. Per molti anni egli sarebbe rimasto
fedele alia nostra rivista, alia quale man-
dava regolarmente una rassegna della nar-
rativa italiana dell'anno precedente e qual-
cbe volta anche una della poesia italiana
dello stesso periodo. Ci avrdbibe abbando-

nato solo in anni piü recenti, quando gli si

sarebbero spalancate le grandi strade della
fortuna letteraria in Italia. Ma due altri
fedelissimi collaboratori il Fondatore
sarebbe riuscito ad assiourarsi: Enrico Ter-
racini, giä console d'Italia a Coira, primo
del periodo postbellico, e Guido Ludovico
Luzzatto, acuto stuidioso di cose artistiche
e amoroso indagatore di tutte le pubblica-
zioni che riguardano in qualche modo il
nostro Cantone.
Noi ci siamo sforzati di seguire fedelmente
la linea che Arnoldo Marcelliano Zendralli
ha tracciato per la nostra rivista, pur con
qualche variazione che i tempi mutati ci
hanno suggerito. Possa questo monumento
del fondatore della nostra associazione con-
tinuare ancora per molti decenni a irrobu-
stire quella coscienza grigionitaliana che e-

siste ed e feconda, anche se ancora troppe
piocole distorsioni la possono assai spesso
mettere in dubbio.
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Fondatore e primo redattore di «Almanacco dei Grigioni»
Fra le pubblicazioni della Pro Grigioni Ita-
liano vi e 1 'Almanacco del Grigioni Italiano,
pubblicazione nata con il sodalizio e che

con l'edizione 1986 e giunta al suo 68.mo
anno di etä.
II fondatore della PGI, dott. Zendralli, ne1-

la storica seduta dell'll febbraio 1918, te-
nutasi al Lucomagno, älbergo giä famoso
della capitale, ha fondato i'l sodalizio e in
quella occasione ha anche fatto la proposta
che la PGI avesse a provvedere a pubbli-
care ogni anno un almanacco. La proposta
venne accettata dai presenti senza opposi-
zione ed egli venne nominato all'unanimitä
redattore per la nuova pubblicazione.
In seguito vennero precisati gli scopi di
«Almanacco» e precisamente si volle che
'la pubblicazione tendesse a far meglio co-
noscere tanto ai valligiani quanto ad altri
la gente delle Valli, le aspirazioni, le con-
dizioni di vita, le varie vicende di casa e

cercare cosi di risvegliare nell'interno del
cantone un piü vivo interesse per le nostre
terre di confine.
All'Almanacco venne assegnata la funzione
di creare l'attaocamento vicendevole e pre-
stare un legame di unione tra gli emigrati
e la vita valligiana.
II primo almanacco usci nel tardo autunno
del 1918 ed era intitolato «Almanacco del
Grigioni Italiano per il 1919».
La pubblicazione ebbe luogo presso la ti-
pografia Menghini a Posehiavo e voleva es-

sere una fusione con il Calendario poschia-
vino, che usciva giä da oltre sessant'anni.
Dopo appena due anni l'Almanacco si se-

parö dal Galendario. Per eapire questo fatto
bisogna tener presente che il Calendario era
proprio di Posehiavo, con larga diffusione
in Valtellina. E si torno quindi nel 1921
al Calendario per Posehiavo e l'Almanacco
usci sotto il nome «Almanacco dei Grigioni».
La stampa passö all'interno del Cantone.
II redattore dott. Zendralli si diede ogni
premura per trovare collaboratori fra i
valligiani. I collaboratori non mancarono, e alle
volte il redattore ebbe piü che altro la dif-
ficoltä della scelta. I componimenti entra-

vano alle volte in gran mole e compito del
redattore era quello di fare la giusta scelta.
Come redattore lo Zendralli diede ogni anno
vari contributi. Essi erano segnati con il
proprio nome: A.M.Z. oppure con gli pseu-
donimi Nardi Zelo o Zeri Naldo (Zendralli).
Fino al 1932 «Almanacco» ha dato il rag-
guaglio periodico süll'attivitä degli artisti
vallerani, compito che e poi stato assunto
da «Quaderni Grigionitaliani». E non sono
mai mancate, anche dopo il 1931, le tavole
fuori testo che volevano essere, furono c
sono tuttora il gi-usto contributo artistico.
II lavoro dello Zendralli come redattore
di Almanacco dal 1918 fino äl 1938, com-
prendeva ültre la raecolta dei lavori, l'in-
vito a questo o quel col'laboratore di voler
trattare il täle o täl'altro argomento, anche
la compilazione del calendario, la compila-
zione delle autoritä ecc. Redattore in una
cerchia ristretta, come e appunto la PGI,
vuol dire anche: correttore delle bozze,
aiuto nella disposizione tipografica e infine
conteggio degli onorari ai collaboratori.
Una diffico'ltä non indifferente che ha in-
contrato lo Zendralli e stata quella finan-
ziaria. Mi spiego. I primi anni della PGI
erano anni di magra. II redattore doveva
fare i conti due volte prima di poter pren-
dere certe decisioni. Oggi, grazie ai buoni
sussidi, la PGI, pur senza nuotare nell'ab-
bondanza, ha buoni mezzi che permettono
piü facilmente un largo respiro.
Con amore lo Zendralli si dedicö alla re-
dazione di «Almanacco» per ben vent'anni.
Quando la pubblicazione divenne maggio-
renne lo Zendralli cedette la direzione al

nuovo redattore, al defunto prof. Renato
Stampa. Lo Zendralli resto perö sempre
collaboratore di quella pubblicazione che
lui aveva ideato, proposto, fondata e diretta
per tanti anni.
Mi sono dato la premura di isfogliare
«Almanacco» dal 1919 al 1938 e mi sono detto
«quanto lavoro!».
Sia anche questo mio sempliee contributo
un piccolo omaggio alla memoria del gran-
de grigionitaliano.
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II grigionitaliano

Geograficamente il Grigioni Italiano e una
entitä fatta di quattro vallate: Bregaglia,
Calanca, Mesokina e Posehiavo che — ec-
cezion fatta per la Mesdlcina e Calanca —
sono separate da impervie oatene di monti,
che ne rendono i contatti oltremodo dif-
ficili.
L'evoluzione storica ha fatto si che queste
valli, che dalle icreste delle Alpi degradano
verso sud e che appartengono al bacino im-
brifero del Po, si orientassero politicamante
verso nord, verso la rapubblica delle Tre
Leghe. Questa evoluzione particolare ha
creato delle isole di lingua e cultura ita-
liane nell'ambito delle Tre Leghe retiche.
Nei secoli scorsi, quando il viaggiare era
una cosa faticosa e che richiedeva tempo,
lo spostarsi p. es. da Posehiavo in Bregaglia

o Mesolcina e viceversa, diventava un
prablama non privo di rischi. E' perciö
piü che compranisibile che i contatti fra la
popolazione delle singole valli del Grigioni
Italiano si riducessero a degli sporadici in-
contri fra pochi.
L'awento della ferrovia nella seconda metä
del secolo scorso e agli inizi di quel'lo pre-
sente ebbe come eonseguenza che !e distan-
ze si raccorciassero e il viaggiare diventasse
piü comodo. Ciononostante i contatti fra
le valli italofone del Grigioni non si fecero
mo'lto piü intensi che in passato.
Fu proprio nei primi anni del nostro
secolo che un uomo intelligente e di larghe
vedute, A.M. Zendralli, venne chiamato ad
assumere la cattedra d'italiano alia scuola
cantonale di Coira. In questa funzione ebbe
la possibili'tä di conoscere gli studenti delle
quattro valli grigionitaliane e constatö che
questi — pur faeendo parte della stessa
area linguistico-culturale — erano estranei
gjli uni agli altri. In quegli anni egli si rese
conto della situazione estremamente dolo¬

rosa in cui s'i trovavano le valli del Grigioni
Italiano. Fiorenti un tempo, grazie ai com-
merci sui loro passi alpini del Bernina, Ma-
loggia e San Bernardino, con l'awento della

ferrovia avevan perso ogni importanza
politica ed economiea, impoverendo su tutta
la linea. Le quattro valli grigionitaliane con-
ducevano perciö un'esistenza da Cenerentola
— valli fra le tante valli del nostro Can-
tone — senza una coesione che le facesse
sentire entitä a se stante nell'ambito della
compagine cantonale. Ogni valle viveva i
suoi problemi senza rendersi conto che le
altre regioni sorelle si trovavano nelle Stesse

identiche condizioni; maneava insomma
la collaborazione su tutta la linea.
A.M. Zendralli, che nei 1911, ad appena
24 anni, era appunto stato norninato pro-
fessore di italiano alla scuola cantonale,
constatö come queste valli, oltre al non aver
coscienza di formare un'eintitä linguistico-
culturale nell'ambito cantonale, spesso si

guardavano con sospetto.
Fu in quest'atmosfera sicuramente poco fa-
vorevole o forse proprio grazie a questa
situazione precaria, che A.M. Zendralli
mature l'idea di dare alle valli grigionitaliane
coscienza di se Stesse. Fu lui che creö il
concetto grigionitaliano per quei lembi di
terra formati dalle quattro valli di lingua
italiana del Grigioni. Fu lui, mesokinese,
a propugnare l'idea che le valli grigionesi
di lingua italiana formano un tutto omo-
geneo, anche se questa omogeneitä
geograficamente non esiste. Fu lo Zendralli, che
nell'ormai lontano 1918, fondö l'associa-
zione Pro Grigioni Italiano, quell'ente cul-
turale che doveva nei corso dei decenni dar
coscienza di se alla parte italofona del canton

Grigioni. Egli fu grigionitaliano nei mi-
glior senso della parola, sentendosi in pari
tempo grigionese e svizzere a tutti gli effetti.
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Lontano da ogni sentimento campanilistico
il nostro ipoteva scrivere in oocasione della
fondazione della PGI:

«Gli intendimenti dell'Associazione Pro Gri-
gioni Italiano vogliono favorire:

a) ogni miglior intesa fra le valli italiane
e I'interno del Cantone e un piü vivo
attaccamento vicendevole;

b) ogni miglior contributo di vita nostra
valligiana, alia vita cantonale;

c) ogni miglior condizione di vita neile
valli.

Che sia dato a noi Grigioni italiani, per
primi, di formulare tal programma. Dev'es-
sere cost: la minoranza deve aver viva co-
scienza della sua parte e questa coscienza
tener ognor presente, onde trarne costan-
temente quelle persuasioni che le abbiso-
gnano per affermarsi.
Se e debole il numero, forti siano le con-
vinzioni e per essere forti, chiare: dlora
la forza morale potra farsi pratica e attiva.
II nostro fine si riassume cost nelle parole
«Grigioni italiani», memori delle aspirazioni
politiche ed economiche, fedeli alia tradi-
zione storica, fedeli alia famiglia grigione
e memori dell'individualitä nostra.
Federalisti grigioni, come federalisti svizzeri.
Federalisti non saparatisti...
Gli individui sono differenti. II loro svi-
luppo per essere completo, deve farsi in
armonia con la natura di ciascuno. Per una
vera civilta l'unita e un errore e una de-
bolezza, perche e uniformita e genera il
dominio della maggioranza; la diversita e

invece la verita, la forza.
Togliere all'individuo quella parte della per-
sonalita che e dovuta dal suolo su cui vive,
dalla storia sovente si vivente della sua
patria della sua lingua della sua regione,
della scuola del suo villaggio del suo am-

biente, e diminuire, fiaccare I'azione della
civilta.
Ne si tema che cid possa riuscire di debo-
lezza per il Cantone. Tolta ogni coercizione
o differenza esterna, qual forza ci potrebbe
tener uniti oggidi, se non ci sorreggesse la
persuasione dell'idealitä di stato grigione
netto stato svizzero?».
Proprio questa professione di lealta asso-
luta alio stato grigione e svizzero dimostra,
se ce ne fosse bisogno, che il professor Zen-
dralli si santiva oltre che grigionitaliano,
grigione e svizzero. Egli non predicö il
saparatismo fanatico, che non porta mai
nulla di buono, ma il federalismo che da la
possibi'litä al singolo di evolversi senza
coercizione, secondo le sue possibilitä individuals

Cio dimostra la saggezza, la lungi-
miranza e il senso della comunitä dello
Zendralli. Per raggiungere lo scoipo che si era
prefisso, cioe l'unita d'intenti del Grigioni
Italiano, AM. Zendralli fu assertore con-
vinto dell'unione nel federalismo, nell'am-
bi'to del quale ogni membro della comunitä
e risipettato e protetto. Quale studioso poi
dei problemi delle valli e dei loro perso-
naggi illustri, specialmente del Moesano,
egli lasciö innumerevoli scritti di valore
storico inestimabile. Chi vuol a/pprofondire
la eonoscenza delle valli non pub ignorare
quanto egli ha scritto. A quasi 70 anni di
distanza dello storico passo della fondazione

della PGI possiamo constatare quanto
egli abbia avuto ragione e visto giusto e

gli siamo grati per quanto ha fatto nella
rea'lizzazione del concetto di un Grigioni
Italiano unito e forte. Nel corso dei decenni
bei traguatdi sono stati raggiunti, ma molto
resta ancora da fare; i'ideale al quale lo
Zendralli si e ispirato, l'individualismo fe-
deralista, cioe, deve rimanere il punto di
riferitmento iper ogni vero grigione di
lingua italiana. Solo cosl avremo un Grigioni
Italiano cosciente di se.
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II giornalista

BREVE RAGGUAGLIO
SUL GIORNALISMO
NEL GRIGIONI ITALIANO

Cön il possesso dei baliaggi di Valtellina
e Valchiavenna nelle Tre Leghe la lingua
italiana assurse a notevole importanza; tal-
volta anche persino a lingua principale
di quello stato rurale. All'inizio del seco-
lo XVIII a Coira si pubblicava la Gazzetta
del mercordi, destinata alle Valli e alle
vallate suddite. In seguito i burrascosi eventi
po'litico/sociali troncarono, per quanto ri-
guarda il Grigioni Italiano, le generiche
attivitä culturali.
La prima pubblicazione grigionitaliana del
XIX secolo risale al 1833. S'intitolava II
Mesolcinese ossia Giornaliere statistico-ma-
nucdi delle Valli Mesolcina e Calanca per
I'anno 1834, pubblicato nella Tipografia El-
vetiea di Capolago. «Giornaliere» per gli
anni 1835-1837 furono poi stampate nella
Tipografia Veladini a Lugano.
Nel 1841 la Stamperia di Grono —
Tipografia Nisoli, indi Märchy ') — pubblicö
pochi numeri del gazzettino L'Amnistia.
Al'l'iniziativa degli intraprandenti Fratelli
Ragazzi di Poschiavo si deve la fondazione
del settimanale II Grigione italiano («Gri-
gione» inteso ccxme abitante del Grigioni)
nel 1852, tuttora fiorente. Dal 1872 ai
1879 esso fu affiancato da La Rezia
italiana e nel 1892 sostituito, ma soltanto
per quell'anino, da L'Eco del Bernina. Tutti
stampati dalla Tipografia Roschiavina, cioe
dai Mengbini.
Dal 1889 al 1894 Gabriello Martinelli, par-
roco protestante in Bregaglia, pubblicö II
Mera, stampato a Chiavenna. Cessato que-
sto, il prof. Emilio Gianotti pubblicö La
Bregaglia (1894-1899, Chiavenna). Ribat-
tezzato questo settimanale in La Rezia ita¬

liana e in seguito semplicemente in La Rezia
esso use! in Ticino dal 1900 al 1926, re-
datto da E. Gianotti, G. Tonolla, S. Sche-

nardi, M. Giudicetti.
Nel 1893 cominciö la pubblicazione II San
Bernardino, che continua, stampato inizial-
mente a Bellinzona, poi a Roveredo/GR e
da ailcuni anni a Lugano.
Verso la fine del 1921 il prof. Zadralli,
l'impiegato di commercio Edoardo Frizzo-
ni2) e cinque altri Grigionitaliani (in rap-
presentanza delle quattro Valli) fondarono
la gazzetta La Voce dei Grigioni con il sot-
totitolo «Periodico della Svizzera Italiana»
e il motto «Grigioni, Svizzeri italiani». Que-

1) I nomi dei tipografi non mi sono noti.
Sulla stampatrice si legge: Giovanni Brio-
schi fece in Milano 1830. La fonderia dei
caratteri mobili era quella di Giacomo
Commoretti, Milano.
demente Märchy di Svitto era il fratello
di Luisa sposata con il dott. med. Deme-
trio Nisoli, padre dell'ing. Romualdo e

nonno del dott. farm. A. Nisoli, titolare
della Farmacia Wülflingen a Winterthur.
Qemens Märchy (1826-84) si trasferi a
Grono il 19 settembre 1858 e vi restö fino
alia morte. Lasciö un «Tagebuch», cioe un
diario/eronaca dettagliato in particolare del
suo lavoro nella stamperia. Nel 1978 m-
tendevo occuparmene, ma purtroppo ciö
rimase un buon proponimento. L'interes-
sante lettera che il dott. A. Nisoli mi scris-
se il 17 dicembre 1977 in risposta alle mie
domande, potrei consegnarla a chi inten-
desse curarsi della faccenda.

2) Edoardo Frizzoni, nato nel 1894 a L'Aqui-
la, patrizio di Celerina, rientrö nei Grigioni
nel 1910, fu commesso viaggiatore, ammi-
nistratore e direttore di aziende commer-
ciali. Mori nel 1982 a Berna. Autodidatta
e valido giornalista. Di lui dirö ancora a

parte.
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sto settimanale, annunciato il 24 ottobre
1921 (in quell'anno apparvero numeri di
prova e il n. 1 il 24 dicembre) uscl rego-
larmente fino a'l 25 settembre 1926, stam-
pato nella Tipografia Sanvito a Lugano.
Dalla sua fusione con La Rezia nell'ottobre

1926 nacque La Voce della Rezia, che

appare tuttora, ma con l'intestazione La
Voce delle Valii, nome assegnatole ncl
1948 3).

LO ZENDRALLI COLLABORATORE
DEI SETTIMANALI
GRIGIONITALIANI

Cittadino attento e sensibile alle proble-
matiche politidhe, sociali e culturali non-
che studioso di letteratura, della nostra sto-
ria e delle nostre tradizioni, lo Zendralli
sent! giovanissimo la necessitä di maggiore
e migliore informazione del popdlo intorno
alia vita materiale e spirituale; il bisogno
della diffusione e dell'approfondimento della

cultura anche tramite il giornalismo. L'in-
segnante di scuola media superiore si sent!
animatore cultura'le e paladino degli inte-
ressi generali delle Val'li. Giä prima della
fondazione della Pro Grigioni Italiano il
professore-giornalista (cosi fu definito po-
lemicametnte da qualche suo avversario) po-
•stulö un Grigioni Italiano cosciente della
propria identitä e dignitä nazionale e cul-
turale, unito e forte ndlla compagine can-
tonale, in quella svizzero-italiana e ovvia-
mente in quella elevetica.
Con la fondazione della PGI egli divenne
di fatto una guida culturale delle Valli, di
cui difese per tutta 'la vita le giuste aspi-
razioni in ogni icampo. Fortunatamente pote
sempre contare su una schiera di fedeli
collaborator! di ogni partito e di amibedue
le confessioni. Da buon latino postulö co-
struttiva col'laborazione non soltanto con i
Ticinesi, ma pure con i Retoromanci e con

3) Sulla stampa grigionitaliana cfr.: Bornatico,
Remo: La stampa nelle Tre Leghe e nei
Grigioni - Coira 1976 - pp 170-175.

i Romandi nell'ambito di un equo e valido
elvetismo.
Anche quale giornalista (spessousandol'acro-
nimo Zelo Nardi) sollevö anzitutto i pro-
blemi che ci toccavano (e magari lo fanno
ancora) da vicino: scolastiei (scuole popo-
lari, professionali, medie superiori, Sezione
italiana alia Magistrale, testi didattici, bi-
blioteche pubbliche ecc.); economici (rag-
gruppamenti e bonifiche fondiarie, incre-
mento del traffico stradäle e ferroviario,
possibile sviluppo commerciale e industria-
le); politici (equa partecipazione della
nostra gente nelle amministrazioni e pure nella

pdlitica cantonale e federale); sociali (as-
sociazioni va'lligiane, comitati intervalligiani)
e altro si potrebbe aggiungere. All'attivitä
giornalistica dello Zendralli, del Frizzoni e
di tanti altri spetta il maggior merito del
risveglio ou'lturale e generale nel Grigioni
Italiano.
Lo Zendralli mando parecchi contributi ai
tre giornali grigionitaliani allora esistenti:
II Grigione italiano, II San Bernardino e

La Rezia, anzitutto su faocende e questioni
valligiane e intervalligiame, sull'emigrazio-
ne e su personalitä grigionitaliane, sulla
lingua e cultura italiana nonche sulla cultura
in genere, particolarmente su letteratura,
arte e storia.
A titolo d'esempio menziono: II Grigioni
Italiano nella compagine cantonale e federale;

Fiducia, attivita e avanti; Oreste 01-
giati candidato al Consiglio nazionale?; D<-

missioni del consigliere di stato O. Olgiati -

suceessione grigionitaliana? La serie con-
tinuo, evidentemente quale primo portavoce
della PGI, risp. quale esponente culturale
dei Grigioni anche dopo la fondazione del
giornale grigionitaliano «su misura», secon-
do i fondatori. A La Rezia partecipö anche
quale simpatizzante del partito liberale. E'
no to, perö, che in seguito lo Zendralli fu
tra i fondatori del partito democratico
grigione (piü a sinistra di quello liberale ra-
dicale), dhe costituisce adesso la Sezione

grigione del partito svizzero di centro. In
fondo la preferenza dello Zendralli — e

ancora piü del Frizzoni — andava a II Gri-
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gione italiano (nomen est omen!), per pa-
recchi decenni liberale/liberaleggiante, indi
piuttosto conservatore/cristiano-sociale, ma
ahe apri sempre ed apre tuttora le colonne
a collaboratori di tutri i partiti. Ebbene,
veniamo alia «sua gazzetta»:

LA VOCE DEI GRIGIONI

Spirito rettore di questo settimanale, defi-
nito «grigionitaliano e progressista», era
inidubitabilmente AM. Zendralli, chiaro col-
laboratore numero uno. Attivo e valido
redattore fu Edoardo Frizzoni, titolare di
una casella postale dapprima a Coira e dal
1923 a Zurigo.
Considerate che II Grigione italiano era
di fatto quasi esclusivamente il settimanale
dei Valposchiavini in valle e fuori; che II
San Bernardino era moesano e organo del
partito conservatore, mentre La Rezia lo
era del partito liberale nel Moesano, il gior-
nale fondato dallo Zendralli insieme con
altri Grigionitaliani voile essere quello dehe
quattro valli retiche di lingua italiana (che
allora contavano ancora 21'000 abitanti);
voile difenderne la lingua e la oultura
come pure gl'interessi dei comuni e delle valli,
farsi sentire a Coira e a Berna in rappre-
sentanza di ogni partito e di ogni classe
sociale. Postulava l'affermazione e l'ascesa
delle Valli, esigeva il dovuto rispetto dei
concantonesi e confederati verso i Grig:o-
nitaliani, voleva essere, insomma, l'auten-
tica e indipendente voce della popolazioae
grigionitaliana «stanca di discordie e di lotte
politiche».
Nel primo numero regolare della gazzetta
lo Zendralli espose il programma suddette
in un articolo di spalla intitolato: Nell'unio-
ne la forza! Gitamdo letteralmente certe
frasi, ne riassumiamo il contenuto. «In no-
me del numero, della forza si sono con-
sumate ognora le maggiori ingiustizie. E si
consumano tuttora». Tale l'inizio dell'ar-
ticolo, che prosegue constatando come nelle
Valli mancasse un'efficiente organizzazione.
Di conseguenza praticamente spadroneggiu-

va «l'individualismo piü crasso», per cui
prevaleva sempre «il piu forte e il piü
scaltro. Tutti erano contro tutti...» e in
ultima analisi ne soffriva l'intiera popolazione,

ma in parttcolare, owiamente, i de-
doli - e cost «si tirava a campare!».
Cosa contava il Grigioni Italiano nel Can-
tone e nella Confederazione? Ben poco:
negletto per colpa nostra e altrui. Le so-
cietä e associazioni esistenti o costituende,
gli enti privati e pubblici dovevano unirsi,
collaborate, völere il meglio per i comuni,
per le valli, per l'intiero Grigioni Italiano,
come postulato dalla PGI.
La Voce dei Grigioni si proponeva di
contribute a raggiungere quelle mete prefis-
sate e un'autentica identitä 'coseienza
grigionitaliana «al di la di ogni personalismo
e di ogni centralismo interessato e
perniciosa». II settimanale offriva regolarmente:
la Cronaca estera; la Vita politica canto-
nale (parzialmente curata dallo Zendralli);
la Cronaca tiioinese; la Cronaca di Coira e
cronache delle Valli, piü quella di Bivio
e Marmorera in Valsursette. Pareechi i
collaboratori, tra i quali spiccavano: l'avv.
M. Comazi, Guido Tonella, Gaspare To-
gnola per il Moesano; Emilio Gianotti, Fe-
derico Giovanoli, A. Maurizio e Agostino
Fasciati (*Fulvio Reto*) per la Bregaglia;
Beniamino Giuliani, Palmiro Zala e dott.
Plinio Zala per la Valposchiavo; Rodoifo
Lanz e E.R. Picenoni per Talta Valsursette;
inoltre Vico Rigassi, Gottardo Segantini ecc.
Altri preferirono usare degli pseudönimi.
Ne risulta che l'idea grigionitaliana pene-
trava in ampi ambienti oulturali, ma meno
in quelli politici e popdlari, feddi alia tta-
dizione prettamente valligiana e partitica.
Comunque il redattore Frizzoni pote con-
statare che complessivamente La Voce dei
Grigioni fu «accolta onestamente con pia-
cere». Con tre eccezioni: Der freie Rätier,
organo del partito liberale dei Grigioni, a-
vanzö delle riserve, sottintendendo delle se-
miminacce; II San Bernardino si limitö a
fare buon viso; La Rezia disapprovo la
fondazione del nuovo giornale. Ben presto
i fondatori ebbero delle «Seccature» e pure
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qualche polemica. Per esempio con Johannes
Michael, che lo Zendralli esortö: «Non bast

a esser vissuto un po' di tempo in una
valle ed anche parlarne la lingua per
occuparsi delle cose nostre. Ci vuole altro

possederne spirito e mentalitä».
Alia redaziane di ha Rezia lo Zendralli do-
vette dichiarare, stizzito, e il redattore Friz-
zoni confermö che il «professore» era estra-
neo a certi stel'loncini apparsi in La Voce
dei Grigioni. Sta di fatto che lo Zendralli,
semipre cortese, anzi signorile, evitava e

sconsigliava la polemica: «Siate oggettivi;
curate la forma che non offendal». Perö,
venendogliela imposta e ritenendola oppcr-

tuna e giovevole, allora l'usava ammodo

e, al caso, rispondendo per le rime: «Non
vogliamo la polemica infruttuosa». Se ne-
cessario «rimboccheremo le mankhe».
Concludendo: lo Zendralli fu pure quale
giornalista un valido pioniare grigionitalia-
no, che operö fervidamente ed efficace-

mente, vedendo lontano e incitando altri
a fare altrettanto in favore delle nostre
comumita. Gli si deve anche questo rieono-
seimento, malgrado qualche sua opinione
dtscutibile e la sua tenace difesa di certe
illusioni, che poi gli procurarono delle de-
lusioni.



ENRICO TERRACINI

L'amico Zendralli

Tra evanescenti ricordi di quarant'anni or
sono, mi trovo a Coira, Chur, Cuera, Coire,
tanto diversa dalla cittä odierna. Mi rivedo
nella piccola stazione di allora, in una tarda
serata dell'ottobre 1946. II viaggio ferro-
viario e stato lungo. A Chiasso gli emigranti
sono discesi dal treno per la visita sanitaria.
Comunque la guerra si allontana, giorno
dopo giorno, da una Svizzera che non ne
ha conostiuto gli orrori.
Sono incerto, un poco inquieto. Mi sembra
proprio impossible di vivere tra gente dal
viso quasi sereno, in strade pulite. Cammi-
no in una Bahnofstrasse con ben due cine-
matografi. II paese e privo di distruzioni,
rovine, morti. Oggi, scrivendo questi
ricordi, mi sovvengo dell'Albergo Lukmanier,
della proprietaria, signora Branger; dei mesi
trascorsi in quelle stanze; della bella villa
con tanto di giardino lungo la strada...
La Svizzera? Non e molto straniera per me.
A Genova ho frequentato la Souola Svizzera

in Via Felice Romani, con Mademoiselle

Perousset, la signora Bolla, un diret-
tore barbuto e severo. Ho conosciuto la
pasticceria Klainguti, un grigione, con tanto
di paste dolci a dieci centesimi. Nel Liceo
Andrea Doria sono stato compagno di clas-
se dei Wild, degli Streiff, dei Salvade, figli
di medici e di commercianti, quasi a con-
ferma che gli dvetici del Grigioni, del Canton

Ticino e della Bassa trovano, nella mia
cittä natale, lavoro e sorgend di speranza.
Forse in onore di questi emigranti, una
funicolare conduce ad una localitä dal no-
me Righi.
Ma poiche, nel piü esteso Cantone della
Confederazione, inizio la mia carriera di-
plomatico-consolare, quasi a porre in dispar-
te certe giovanili velleitä letterarie,
sento immediatamente il dovere di conosce-
re gli uomini, le valli, quelle tante valli di

cui parlano i miiei primi conosoenti. Forse
nesisuno le ha mai contate. Perö gl'inter-
locutori affermano — sorridendo — che
esse sono ben centocinquanta.
Ho appreso pure che in questa Svizzera
Orientale esiste una minoranza alacre, ani-
mosa come poche. La sua lingua e simile
alia mia, anche se con altri riflessi e ac-
oentuazioni gergali.
Un Console d'Italia nel 1946 non ha la
vita facile, proprio no. Strascichi della guerra

oltre frontiera; emigranti italiani resi-
dend nei Grigioni da anni, e un poco in-
certi, sentimentalmente, quanto a reazioni
intime nei confronti del proprio paese scon-
fitto, ma vittorioso col ritorno della demo-
crazia; vi si mescolano inoltre nuovi
emigrand, che giungono a frotte. C'e tanto
da fare. I cantieri sono lontani; ridotte le
possibilitä assiistenziali per gli uffici conso-
lari. Nei sanatori di Arosa, di Davos (non
bisognerebbe dimenticate mai la generosa
opera del Dono Svizzero), sono ospitati i
tubercolotici di tanti paesi, giä in guerra
tra loro, e oramai quasi in pace, con i loro
ragazzi sofferenti, che sovente si diisputano
e talvolta muoiono.
E' bella Coira, degna del suo passato. Ahi-
me, oggi non penso che molte delle sue
orgogliose strutture architettoniche, di una
grande e civilissima urbanistica, sono per-
dute nel ternno...
Riprendo il disicorso sul filo della memoria,
ricca pure di fermenti elvetici, soprattutto
grigioni. Le stagion'i, nonostante la neve,
vibrano appena, come se il tempo non tra-
scorra assieme a nai. Ascolto la canzone
antica dei lunghi silenzi notturni. II
passato e sempre presente in me.
Dopo il soggiorno a Coira salgo a Lenzerheide,

villaggio meraviglioso. Ammiro le
baite, i fienili, l'ordine nello spazio, cono-
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sco gli albergatori, i miuratori, il medico.
Oltre il gergo svizzero, con residui di
lingua romaneia, ascolto naturalmente i dia-
letti delle regionii italiane. L'amico Zendraiii,
che sempre rammento e rammentero, mi
racconta che tutti gli emigrant! italiani del
villaggio sono naturalizzatii. Sono gente del
Settentrione. Ad uno solo di essi e stato
risposto con un secco no alia sua richiiesta
di passaporto elvetieo. Non ha forse, egli,
caociato di frado, sparato contro un camo-
scio, e combinato altre magagne di dub-
bioso gusto?
Pera'ltro, or che ci penso e tutto rammento
della mia vita quotidiana, questa e traseor-
sa soprattutto a Coira. Rendo visita al ve-
scovo Cristiano Caminada, il cui sguardo
e qudllo di un uomo con saggezza, sere-
nitä, cultura, ad altri...
E poi, e pdi, oltre a tanti svizzeri grigioni,
siiano essi di lingua italiana, o tedesca, o
romaneia, mi sembra soprattutto di salire nuo-
vamente o discendere la strada in cui abita
Arno'ldo Maroelliano Zendraiii, per conver-
sare col professore, parlargli, imparare tan-
to, quanto al Cantone, alle vall'i, alle ri-
venidicazioni. O commetto errore di pro-
fonda amialzia sottolineando, oggi, quanto
in lui vibrasse fervido un «patriottismo»
cantonale con ben quattro diramazioni?
(Non sono forse andato, pochi mesi or
sono, nella sua bella casa di Coira? Ho
salito le ben conosciute scale, lasciando
alle spalle ill porticato con alcunti busti in
granito o in marmo. Ho isuonato ad una
porta. Sulla soglia e apparsa la moglie del-
l'amico. Mi ha riconosciuto. Ha detto...
«benvenuto console. Si accomodi». Imme-
diatamente come se io sogni, seduto in
una poltrona, vicino alia donna gentile che

non ha posto in oblio le tante viisite, e nap-
pure la mia fisionomia, ho rivisto il salotto
degli anni lontani, gli stessi quadri ad olio,
gl'innumerevoli incontri, le lettere scambia-
te quando, lasciata Coira, la ben lontana
Africa Occidentale mi aveva accolto).
Si, almeno con me A.M.Z. sorride come
sempre. Solo a tratti lo sguardo diviene se-

vero nel viso rossastro e sempre giovanile,

proprio da buono svizzero del Grigioni, dove

la difesa, ad oltranza, della lingua
italiana e ardua. Durante questo tempo, che

tengo a far mio sulle pagine sempre Manche

quando si vuole traociare l'esatto per-
corso dell'amicizia, A.M.Z. evoca da par
suo, fatti, cronache, incontri, particolari,
dispute linguistiche, contrasti di costumi,
diiscussioni nei villaggi o nella stessa Coira,
durante le assemblee municiipali o del
Piccolo Consiglio.
Perö attraverso le parole appassionate, sen-
to che l'amico vibra realmente nel pen-
siero di una impareggiabile unitä: queEa del
Cantone, e con il Grigioni Italiano delle

quattro valli, giä percorse in saliscendo delle

Leghe.
A.M.Z. «m'insegna» il Cantone, le sue leg-
gi, le norme, le regole, le tradizioni. Ci
vediamo sovente. Ove, talvolta, venga nel
mio ufficio, o anche durante un occasionale
incontro, egli, sotto braccio, tiene sempre
una cartella di cuoio. Anche se non ha ne-
cessita di consultare i tanti fogli scritti, o
i libri che si trovano in quella.
Parlando evoca le varie rivis'te o rassegne
letterarie, pubblicate in Italia prima della

guerra. Tutto sa da Nuova Antologia, di-
retta da Antonio Baldini, a Pegaso, a Pan,
diretti da Ugo Oietti; da'll'Esame di Enrico
Somare, alia Fiera Letteraria di Ugo Frac-
chia, trasform-ata in Italia Letteraria con
G.B. Angioletti, Corrado Pavolini ecc. ecc.
Ascoltandolo, in lunghe conversazioni, com-
prendo che realmente Zendraiii da dei punti
a tanti, come si diceva, nel rammentare
certe inimicizie o contrasti tra gli scrittori
italiani. Non ignora neppure il sequestro
prefettizio, con tanto di decreto, per un
mio racconto e uno di Vittorini, apparsi
sulla rivista Solaria, a Pirenze, oltre Cin-

quant'anni fa.
L'amico e fiero, anzi fieriissimo dello Scar-

tazzini, accellente interptete della Divina
Commedia. Sorride felioe nella sua singo-
lare ed indimenticabile modulazione delle
labbra. Gli ho detto che nel mio vecchio
liceo genovese, il professore di letteratura
italiana, aveva appunto scelto, come libro
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di lettura critica dantesca, quella col com-
mento del «compatriota» di Zendralli.
Nell'ofltobre del 1947 mi fa dono de «Ii
libro di Augusto Giacometti». Nella sua
dediica Zendralli park della mia «dimora»
nei Grigioni. Siedo realmente vicino alia
sua ombra. Nomi curiosi, pronunciati in
una storia priva d'inciampi, di soste, fanno
ritorno in questo rieordo. Realmente non
posso porre in oblio il «Giacumin de la
Gassa», letto, non so quando, nella auto-
biografia di Augusto Giacometti.
L'amico consiglia di sostare, durante an
viaggio, a Stampa. Rivedere le orme dei
Giacometti. L'avviso zendralliano e saggio.
(Ma cosa direbbe, oggi, A.M.Z. leggendo
l'introduzione del catalogo, con le fotograf'e
di Alberto Giacometti amtmirate nel Museo
di Coira? Esso e redatto solo in lingua
tedasca...).
Riprendiatno il discorso interrotto sugli scrit-
tori italiani. Ottocento e Novecento si dan-
no la mano. La sicurezza culturale di colui
che mi parla non incontra inciampi quanto
a particolari sti'listici degli autori citati.
Di questo «professore» — proprio tra vir-
golette — mi sowengo pur di una sua
curiosa espressione, relativa al problema
linguistico: e possibile affrontarlo se «l'o-
recchio si e fatto».
E' piü che fiero e testardo in ogni circo-
stanza, ove gl'interessi del Cantone siano
in gioco. La questione concernente l'utiliz-
zazione delle aoque dalla Cittä di Zurigo
lo inquieta. Mi dice senza sorridere: «Eb-
bene noi diremo no».
L'ltalia per quanto vicina quanto a fron-
tiere e lontana. Anche Berna e lontana.

Non e insensiibile ai problema cantonali piü
che urgenti, e in particolare a quelli delle
«sante» Quattro Valii. Ascolto una protesta
veemente. Le rivendicazioni devono essere
continue, sistematiche.
Con l'amico tutto e chiaro. Continuiamo a

rivederci per circa sei anni. -La Pro Grigioni
Itaiiano invita conferenzieri come i critici
d'arte Argan, Delogu. Il primo esperto del-
l'architetto Gropius e del movitnento Blanc
Brücke; il secondo del Settecdnto pittorico.
Lo scrittore Arturo Loria, altri.
Quando nel 1952 raggiungo Dakar, in A-
frica, iniziamo una solida corrispondenza.
I Quaderni Grigionitaliani mi aprono le
loro pagine. Io inizio il viaggio, piü che

ventennale, del console diplomatieo. Non
incontro piü Zendralli, anche se le stagioni
vissute nei Grigioni arricchiseono sempre
la mia memoria. Quando l'amico muore mi
trovo in Inghi'lterra.
Talvolta in un'abitazione lontana da Roma
rileggo le traduzioni zendralliane. In certe
note scrive che il dialletto bregagMotto pos-
siede influenze romance maggiori di quelle
italiane.
Quando ritorno a Coira ho sempre l'im-
pressione che il professore, con la solita
carte'lla sotto il braccio, abiti ancora da

queste parti, anche se forse «la faocenda
della patria delle val'i» e delle «rivendicazioni»

e stata risolta.
Nel nostro mondo in confusione il suo
mondo vive. Se il bregagliotto Augusto Gio-
comefcti parla del «Die Farbe und Ich»,
credo che per il venticinquesimo anniver-
sario della morte di Zendralli si possa dire
a giusta ragione «II Grigioni Italiano e io».



GUIDO L. LUZZATTO

Ricordo degli incontri con A. M. Zendralli

Altri ricorderanno certo il dott. Zendralli
soprattutto come grigionitaliano e come
roveredano. Mi scuso se per me soggetti-
vamente il ricordo rimane legato alia cittä
dl Coira, poiche gli ineontri avvennero nel-
la sua casa, in quella salita verso la cat-
tedrale, in qudll'ambiente antico di profon-
da tradizione. Egli mi apparve allora in
un aspetto di cordialitä, di semplicitä, di
modestia, nol 1936 e nel 1937, in un'epoca
forse in cui a Coira come a Sierre e a Sion
nel Vallese sii aveva la tendenza a un certo
complesso di inferioritä, o per lo meno di
eocessiva modestia, in confronto al mondo
lontano delle metropoii. Forse questo senso
e scomparso nel mezzo secolo trascorso, e

perche tutti gli svizzeri sono diventati piü
mobili e piü abituati ai viaggi frequenti,
ma forse anche perche ci si e resi conto
che la provincia non esiste dove si ha il
coraggio delle proprie scelte e delle proprie
opinioni. Devo ricordare che anche
Zendralli, come moltii altri, non credeva di
condannare sdegnosamente il regime liber-
tiaida italiano, ma mi meravigliava dicendo
che anche in Svizzera, per altre vie si ar-
rivava a certi provvedimenti e a certe evo-
luzioni simili a ciö che avveniva in Italia.
Ricordo che egli si stupiva che lasciassi
in dicembre l'Engadina alla vigilia dell'af-
fluenza dei forestieri per le vacanze di
Natale e di Capodanno; ma mi era stato
concesso di occupare due stanzette in una
pensione, con una libreria e con alcuni
mobili antichi, propizi al lavoro intenso e
alio studio: oltre il mio gusto personale
di un ambiente tranquillo, il proprietario
della pensione era preoccupatissimo di per-
dere un sol giorno in cui poteva occupare
le due stanze con due persone in alta sta-
gione, dapo che per quattro mesi vi ero
vissuto in solitudine operosa.

Con una cordiaJe autentica amicizia, egli si

preoacupava e desiderava che Gottardo Se-

gantini venisse riconosduto piü largamenm,
proprio nella qualitä di continuatore de-

voto delFinvenzione del padre, con un'opera

piü applieata alla decorazione e all'illu-
strazione del paesaggio amato: egli acco-
glieva quiindi la mlia idea che Gottardo Se-

gantini potesse applicare la sua chiara pit-
tura divisionista ad un'ampia realizzazione
come quella che altri pittori avevano at-
tuato per decorare le pareti della staziione
di Cbiasso: dando cioe in estensione una
rappresentazione del terreno e della vege-
tazione del Madoja in un ampio pannello
in cui si potesse avere la sensazione di
penetrare. Dieeva che forse era troppo tardi
per indirizzare la produzione di Gottardo
'in questo senso, in un'epoca che non vo-
leva ammettere la legittimitä e la giusti-
ficazione di una propaganda di scolaro del
proprio padre, grande inventore di opere
di ampio respiro e di alta ispirazione.
Mi permetto di ricordare ancora una volta
che piü tardi, davanti a una prima espo-
sizione di opere del grande espressionista
Kirchner, egli mi invitava a scriverne
anche in tedesco, ritenendo che a Coira nes-
suno fosse prepairato a trattare criticamente
di quell'arte venuta dalla Germania.
Forse allora la rivista che A.M. Zendralli
ha fondato non aveva ancora uno stuolo
di coilaboratori specializzati, e poteva quin-
di dare spazio a piü varie espressioni: co-

munque, sono grato a questo uomo di cul-
tura che dopo la mia partecilpazione a un
congresso internazionale di estetica a Pa-

rigi alla Sorbona, accolse un'esposizione
del mio pensiero fondamentale sulla crea-
zione artistiea, che non era facile da collo-
care in un momento in cui, accanto alla
dittatura politka del fascismo esisteva la



313

dittatura crociana nöl campo della teoria
dell'arte.
Inoltre sono riconoscente a Zendralli per
avere dato largo spazio ai miei esametri,
anehe non di argomento grigione, e poi
con un'intera ecloga della Bregaglia. Infatti
esiste una tenace opposizione all'esametro
nella lingua italiana, come se esso fosse
contrario alia natura stessa deilla lingua.
Invano Aristotele proclamava che l'esame-
tro era il migliore strumento per un'espres-
siione vigorosa di testi di rappresentazione
della vita e anche di pensiero, come Omero
e Empedocle avevano dimostrato. Perso-
naknente ri'tengo che questa opposizione
nasca dal fatto che un Petrarca e dopo di
'lud molti altri, serivevano gli esametri nella
piü aulica lingua latina, mentre l'endeca-
sillaho con l'assonanza della rima pareva
piü connaturato al «volgare». Credo che se

i grandi autori dei primi seooli della let-
teratura italiana non avessero scritto anche
in latino, l'opposizione al ritmo quantita-
tivo non si sarebbe avuta: comunque, mi
sembra che il direttore dei Quaderni Gri-
gionitaliani abbia dimostrato allora corag-
gio nel suo giudizio critico. Egli mi appa-
riva un uomo aperto al mondo, quanto
deciso a mantenersi nella sua speoializza-
zione degli studi grigionitaliani. Mi sembra
che la sua opera piü importante rimanga
l'illustrazione degli architetti che dalla sua

patria portarono il genio dell'arte in Ba-

viera ed in altre regioni d'Europa. Eppure
il ricordo affettuoso e personale congiunge

sempre la figura dell'uomo schietto a queila
Coira in cui ha lavorato alacremente e ha

insegnato per formare buoni maestri in tutto
il cantone.
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