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Recensioni e segnalazioni

DESIDERIO E REALTA' NELLA POESIA DEL TASSO, di Franco Pool,
Liviana Editrice in Padova, 1960.

Or fa circa un anno pubblicavamo in «Quaderni»!) un saggio del Dr. Franco Pool,
di Poscbiavo, dal titolo « Eroismo e umamta neila Gerusalemme Liberata». Quello studio
e apparso ora come penultimo capitolo di uifopera che ll giovane letterato poschiavino
ha dedicato alia ricerca di una hnea costante della poetica di lorquato Tasso. Ricerca
acuta, dihgente ed attenta anche ai tout piu sommessi di una poesia piena di sottmtesi,
quale e quella del tormentato poeta bergamasco; ricerca che ha portato il Pool a identi-
ficare «la grande potenza patetica della poesia tassiana» nel confhtto tra il desiderio
«che solo il possesso di una totahta dell'esistenza, 111 cm fossero conciliati tutti 1 suoi
contrasti, potrebbe esaurire» e la realta che tale desiderio non puo soddisfare.

Nei due primi capitoli dedicati alio studio delle opere precoci del «Tassino» (il
poema « Gierusalemtne» composto prima dei diciasette anni e il «Rmaldo», di appena
due anni dopo) il Pool dimostra con una critica puntuale dei brain piu significativi che
la mancanza di intensita poetica va proprio ncercata nelTassenza di questo confhtto tra
desiderio e senso della realtä, nell'abbandonarsi del Tassino ad una «celebrazione di un
desiderio incontrastato», per cui la finzione poetica. adeguandosi allimpulso del
desiderio, risulta «gratuita fantasticheria stramata dalla vita». Non bastano infatti, secondo
il nostro critico, a rendere viva e sentita al Tasso stesso la poesia dei due poemi, ne
lTngenuo entusiasmo religioso che delta le ottave del Gierusalemtne e che si esaurisce in
una celebrazione esteriore, ne la bramosia di gloria che e alia base del Rinaldo. N011

sufficientemente sofferta, quindi. la materia dei due poemi giovamh 11011 essendo ancora
dal Tasso vissuto quello sgomento della caducita delle cose (malgrado certi presagi di
sciagura presenti nel secondo) che si affaccerä neWAminta e diventera motivo fondamen-
tale di poesia realmente sofferta nella Gerusalemme Liberata Per VAminta potra infatti
notare il Pool: «e la vita reale liitrisa di tragedia che genera nel Tasso il desiderio di
evasione nel piacere lmmemore »..

E per la Gerusalemme: «e la realta (tragica) che il poeta affronta».. e «la fuga
nel piccolo cerchio del piacere fittizio ed effimero e resa vana dalla presenza inesorabile
delle nude sohtudim 111 cui e avvolta la vita umana».

Ci sembra che la validitä deiranalisi del Pool sia diniostrata proprio per mezzo di
questa « approssimazione al Tasso maggiore » attraverso lo studio delle opere del Tasso

minore o Tassino, poiche e ormai fuori di dubbio che il Poeta «per arn\are alia tragedia
11011 ebbe bisogno che di scavare in se. come dimostra I'insistenza sui temi del Rinaldo
nella Liberata».

«Come essenzialmente interiore e soggettivo e il dramma della sua vita» cosi nella
sua poesia «la realta e sempre altamente idealizzata e resta soggettiva. fondata soprat-
tutto sulla veritä del sentimento».

I diversi capitoli dedicati, dopo lo studio delPopera minore, allM/m/ifa, al Galealto
Re di Norvegia, ai personaggi principali della Liberata (Erminia. Clorinda e Tancredi.
\rmida) e a due temi fondamentali del poema maggiore (Eroismo e umamta, Lmanitä

e spirito religioso) stanno appunto a provare che «La realta del mondo poetico del Tasso

contro cui si infrange il desiderio e essenzialmente la stessa contro cui si infrange la sua

vita; e non e concepita come la realta del Don Chisciotte. scherno del folle sogno, ma
e sentita come ostacolo fatale, che si oppone a una profonda aspirazione delTamma».

*) Vedi « Quaderni» XXIX, N. 1 pag 49 ss
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\ queste premesse fondamentali e sempre attenta la critica del Pool, sempre sensi-
bile la «ua facolta di percezione anche delle piü delicate sfumature. Ne segue che la
personality appassionata e dolorosamente tormentata del Tasso resta presente e viva in
ogni momento deH'analisi dell'opera. cosi che lo studio puo caricarsi man mano di calore
di umatia comprensione sen/a perdere p ei nulla, anzi acquistando proprio da questo
calore. 111 intensita di penetiazione ed in chiarezza di formulazione. Siamo insomnia di
ironte ad tin lavoro che niostra nel suo \utore un potere di senso critico ed una niatu-
nta di giudi7io che gli permetteranno alt11 positni risultati di indagine.

r. 1).

STORIE DI VERO AMORE. di Carlo Castelli, Carminati. Locarno, 1960.

Abbiaino letto tanti Itbi j in quest'ultimu tempo tanti identici piatti. se pure diver-
samente ainnianniti storie di pseudo aniorc esposte tabolta 111 nianiera ingenua da

scritton anziani. o con una tecnica laffmata da scrittrici gio\anissnne.. Eppure. quegli
ainori restano «pseudo» come i loio araldi. per Tunico hanalissimo fatto materiale che
si dccaniscono a proclamare e a descrivere nei paiticolari piü scahrosi innalzati ad anali-
tica intellettuaiita. Si dona, iiisomma. a quella vicenda un'impoi tanza superiore ai suoi
mcriti e spesso la si incoipora in una morho-ota fuori natura, che fa dire alle persone
-due ma si. ma si. fatelo quanto \i j>are. ma non lie parlate piü. |>er fa\ore

E si tira un sospiro di sollievo quando ci s'unbatte in un libro che pur narrando dei
nostri giorni, dellc nostre oie. concepisce Tamore anche oltre la solita cavatma che fi-
nisce nel modo banale che m sa: qualeosa iiisomma che sorpassa gli uomini. hench'essi
facciano parte integrante della sua e>sen/a Tale e lo spirito. I'ori/zonte piü largo, che

impronta queste «Storie d'amore» che lo scrittorc s\ izzero-itahano Carlo (,astolh ha

puhhlicato recentemente e quasi neH'omhra del suo piccolo e fervido Ticmo ai tipi
della Casa Editnce Carminati. di Local no. E pei questo ci sono piaeiute

^Son solo per questo. s'inteiide. che. come per tutte le cose del nostro Vutore. 10-

manzo, racconti, eonimedie. radiodrammi o poemetti alpestri ehe siano. anehe questa
volta ci troviamo di fronte a una dehcata sensihihta. a un discorso un po* accorato che
descrive un'anima spesso racchuisa 111 se stessa. ma 11011 tanto da dimenticare rumanita
che la circonda e I'affratella.

Voglio dire che nelle Stone d'ainore di oggi -i seilte il poeta ehe guarda in alto,
che magari fantastica. cerca. sca\a nel meraviglioso e nel miracolo. ma ehe ha anche i

piedi bene attaceati alia terra, cosi da proporci le sue alehiniie come un cibo che nutre
II suo astrattisnio nell'espriinersi. la preziosita. ehe in principio turha il lettore come
tioppo maiiieiata. risulta poi hene adatta ai concetti espressi anch'eSM \olutamente dif-
hcili e misteriosi. Ha. in piü del quadro di un moderniasmio pittore eimetieo ehe \uole
offrire il piaeere deirindaguie. la tmale e Meura risposta del cuore

Del resto non saienimo neanche di quelli che a un'opera d'arte chiedono pei forza
la logica. la eonseguenza nei rapporti della \ita di chi scn\e: l'opera (Karte de\"esserc
hhera e puo anche saltare a pie pari il suo autore. differenziaudosi da lui. coritraddicen-
dolo. Ma a nessun eosto 1'opera d'arte de\e stacearsi dal suo fine ultimo che e anche il
line ultimo deirumantta: salire. liberarsi. E e'e appunto senso di lihera/.ione m ognuna
di queste «Storie d'amore». 11011 solo quando si tratti di una \era e propria fuga come
quella del haiulito Dejana e la liherazione e per 1 noino che 1 ha ridonato ai suoi
monti ma anehe quando si parla di quella moneta veechia e scaduta che fa ritro\are
la ereatura povera ma ricca di lotta e di speranze: o la fuga impersonata dal piccolo
Vhbondio. che si libera da solo da\anti a un altare llluminato. dal marehio della sfor-
tuna e della sohtudine... E cosi via.

Sfumature delicate, piene di poesia se anche un po' maluicouiche. queste «Storie
d'amore» interessano. sono scritte con mgegno. e se anche nate da un male vero o imma-

ginario. sono buone e restano come documento di lino scrittore che merita attenzione
nella sua terra che tanto ama. ed anche altrove.

a. m.
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BRUSIO, IL MIO PAESE, a cura dl Pietro Triacca. Tip Menghini, Poschiavo, 1960

NelFultimo numero dei «Quaderni» presentaudo la «Storia di Brusio» dicevamo che

si trattava di una parte della pubhlicazione che ora e uscita 111 veste molto elegante
presso il nostro tipografo Menghini La monografia intelligentemente curata dal Maestro
Pietro Triacca ed alia quale hanno dato la ioro collahorazione autori brusiesi e poschia-
vmi e qualche specialista del di fuori (come Becherer per la flora) pud hen dirsi una
piccola enciclopedia sulla parte inferiore della valle del Poschiavino ; dell'enciclopedia
ha la ricchezza di inforniazioni sui diversi argomenti di storia. pohtica. cultura. economia
industria. folclore ecc. ecc. con un dt piü che Tenciclopedia 11011 puo avere. l'affettuoso
calore di chi parla di cose proprie. vicine e sentite. quale puo essere il proprio comune.
il proprio paese. A ragione il lihro. che e ricco di helle fotografie e che ha in copertma
e nel testo due disegni del brusiese Lorenzo Zala. ha a\uto lusinghiere recensiom nella
stampa grigione e in quella della vicina Valtellina ed e stato citato cotne esempio da

imitare da parte di altre comunita.

BUENDNERWALD (Bischofberger & Co., Coira)

L'organo della societä grigione degli Ispettori Forestall (Bundnerwald Bosco
grigione) ha dedicato il suo fascicolo del giugno di quest'anno (IN 7. 13a annata) al Moe-

sano. in preparazione all'Assemhlea annuale dei Forestall, che si ehbe a Roveredo il 3 c
1 luglio. Oltre ad una sintesi delPevoluzione storica e culturale dellc due Valli. Topuscolo
accoglie diversi articoli delFlspettore Forestale di Circondario. Ing Edy Schmid Da huon
conoscitore della Valle che Fha visto nascere e che da decenm e il suo campo di attivita
Ting. Schmid illustra diversi aspetti sociali. econonuci e psicologici ed espone tecnica-
niente e con ahbondaiiza di documentazione Fimportanza e le particolarila deireconomia
forestale moesana e alcuni caratteristici metodi di lavora/ione come la grandc diffusionc
del trasporto di legname per mez/o di uua speciale teleferica detta \altellma». studiata
nelle sue diverse forme.

r. b.

TERRA GRISCHUNA (Basilea)

Questa rivista delFassociazione Pro Raetia. che sotto la direzione di Christian VValthei

va migliorando sempre piü per varieta di argomenti. autoritä di collahoratori e gusto di

presentazione, ha dedicato l'intero fascicolo 1 di quest'anno (agosto I960) alia strada del
San Bernardino. II progetto del traforo. ormai in via di attuazione. e illustrato dal suo

autore Ing. cantonale A. Schmid; la storia remota del vahco e svolta con la solita compe-
lenza dall'Archivista cantonale I)r R Jenny, quella piü recente degli sforzi che portarono
all'inclusione del San Bernardino nella rete delle strade nazionali dal presidente del Co-

nntato per il traforo, Dr. R. von Planta. II Prof. Dr. Bruno Mmoletti. Genova. e il Console
Dr C. Zumstein, Bregenz, mettono in luce l'importanza del traforo per il traffico verso
sud e verso nord, mentre l'Arch. Trippel di Coira considera Lopera entro il quadro di una
pianificazione regionale. Con il solito calore il Dr Tuor. al quale va riconosciuta una

parte di primo piano nella propaganda che creo l'atmosfera di favore per la grande opera
esprime in un suo articolo «Opinioni». in itahano. la speranza che l'apertura della via nord-
sud possa ridare alia capitale retica la « sua antica funzione di piattaforma oltre le Alpi
della civiltä latina, a haluardo di una mentalitä mediterranea. che essa ha coi secoli pei-
duta ». II Dr. Cristian Padrutt traccia un parallelo coinparativo tra paesaggio e caratteri-
stiche etniche al di qua e al di lä del monte. tra Moesano c \ al di Reno Qualche reazione
polennca. forse anche esagerata. hanno suscitato le «lmpressioni» di un eerto D G sulla
Calanca, impressiom che essendo tenute su quello stile che per renders interessante calca
le tinte. esagera certi particolari e ne sottace altri. sono naturalinente esposte ad essere
mal tollerate quando chi ne e oggetto non si perde nelLanonimia della massa ma e troppo
facilmente individuahile ed individuato nella ristretta cerchia Sara bene che ne tengano
conto quelli che vogliono esercitarsi in un certo « spirito », il quale magari e tolleratissimo



<1 a 11 a nostra gente finche resta affidato alia sola parola parlata, mentre diventa per la
stessa geute irritaiite, quando e affidato alio scritto

Per tornare al fascicolo di Terra Grischuna diremo che si chiude con uno sguardo
generale alle reahzzazioni di lavori ldrici nel Moesano e nella valle del Reno Posteriore
e che una gustosa pagina di cronaca di Georg von Bavier ci riporta ai tempi dell'apertura
della prima strada carrozzahile attraverso ll San Bernardino L'opuscolo del Bavier, dal
quale la cronaca e stata tolta. era stato puhhlicato nel 18 "14 a favore delle vittime delle
disastrose alluviom di quelPanno

r. 1)

LA SFILATA DEI LAMPIONCINI, di Paolo Gir.

Presso lTstituto Editoriale Ticinese Grassi & Co di Bellinzona e stato stampato nel
Giugno 1960 ll volume di racconti «La sfilata dei lampionicini» che l'autore, Paolo Gir
di Coira ha voluto dedicare con affettuoso pensiero alia memoria di suo padre

Non e questo il primo volume del giovane scrittore, lo hanno preceduto. « Primi
tuochi ». «Desiderio d'mcanto » «Riflessioni» ed altri scritti che hanno fatto conoscere
Paolo Gir quale delicato interprete della natura umana Solo in questo ultimo volume

pero, la sensibilita delTautore si manifesta e si condensa compiutamente in quindici
racconti che si susseguono e si integrano esprimendo I'eco di un forte sentire e di una ma
lurita di pensiero raggiunta attraveiso tormentate esperienze Confrontando questo ulti
mo volume con le altre opere dello stesso autore si ha mfatti l'impressione che egli ahbia
hnalmente raggiunto quello stile vivo sintetico e personale al quale aspirava La fer
mezza e la coerenza di pensiero di questi racconti ci fa sentire il sussurro di un'anima in
pace con se stessa e con il mondo che la circonda

II titolo «La sfilata dei lampioncini» prende nome da uno dei racconti che per
quanto dia titolo al hbro. pur tuttavia non e il capitolo chiave Ogiu racconto potrebbe
essere un « lampioncino» che illumina scene diverse con piacevolissima luce letteraria e

lorma garbata La eloquente laconicita dei racconti rende grazia e vivacita a figure e a

fatti di per se stessi fantasiosi ma rest reali da una serie di sensazioin e di osservazioni
spesso crudamente filosofiche e delicatamente umane

In questi «lampioncini» le ombre e i pensieri sono cose vive. possiedono vizi e virtu
traggono le nnserie morali in un tutto fantasmagorico dove i personaggi fatti di nebbia
sono esseri umam vivi e palpitanti. come se ne incontrano nelle vie al caffe o al cinema

La prosa di Paolo Gir possiede l'efficacia e la grazia della descrizione a fondo, in
essa le gioie, i dolori. le passiom e gli affetti si manifestano in situaziom che appaiono
appena accennate

Nel primo racconto «L'ahisso» Paolo Gir ci mostra la nuda verita che accompagna
nella nostra vita 1'attesa di qualcosa che non verra ma che ognuno di noi attende Dice
Gir «Ognuno porta con se la voragine Quelli che ci cammmano davanti e quelli che

seguono tutti, anche coloro che se ne stanno al sole, anche quelli che operano giorno
e notte e che rincasano alia stessa ora L'ahisso che ci accompagna e profondo. mgordo
forse sfondato forse ci llludiaino veramente che non ci sia » Ecco l'immagine della
continua lotta che le creature viventi affrontano in silenzio soffrendo moralmente e fisi-
camente il dramma psichico del proprio 10

La narrazione prosegue con altri brevi e succosi racconti in nil oompleto armonico tra
leggenda. fantasia e filosofia semplificata da esempi pratici

Dal racconto « Gli alberi » stralciamo questo periodo « Erano tigli. pioppi. querce
e robinie che si piegavano, vibravano e s'inchinavano percossi dalla sferza di un
invisible tormento restando pero diritti nella loro persona, linmutahili nel loro portamento,
quasi sprezzanti sulla maesta dei loro tronchi Erano umam senza spezzarsi» £ una voce
nuova, una forma estetica risolta in brevi linee, una brevitä armoniosa che sopprime ombre

retoriche. spezza convenzioni imitative, dehnea uno stile tutto personale
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In Paolo Gir mancano gli aneddoti e le battute a sensazione. ma si trova costante-
mente un moderato senso d'intuito espressivo. come nel racconto: «Ho parlato con i

pioppi». Ecco le parole di Gir:: «...Pioppi. ditemi. perche quando vi guardo vi allon-
tanate Ditemi pioppi, perche quando vi guardo mi pare di essere in una minuscola pri-
gione parlate pure, il vento non farä scempio della vostra voce». Risposero i pioppi:
«Uomo. come possiamo entrare noi. nella tua cella. nella tua piazza, nella tua strada
Ti vediamo camminare tutti i giomi sulle vie. ti vediamo attraversare piazzali. ti vediamo
correre ovunque, da destra a sinistra... Ma uomo ascolta. Non sai che nell'impeto della
tua corsa. sollevi polvere da oscurare il sole nel polverio. o uomo. non vedrai le nostre
cime che attraverso la nehhia che fa le cose lontane». Ed ancora: «0 uomo non atten-
derti da noi ne miracoli ne incanti. I miracoli e gli incanti sono opera vostra. Noi ti
indicheremo soltanto la via... Abbandona tutto ciö che da anni ti va coprendo di minu-
scoli granelli di polvere... ma scegli la via stretta. che la via larga non ti condurrä alla
meta da te agognata».

La prosa di Paolo Gir e fatta per lettori adulti. per uomini che conosrono il vuoto
ehe e dentro di loro e attorno a loro: «Un vuoto insistente. ampio e traboccante che
faceva udire a perfezione il ticchettio dell'orologio alla parete...»

Ciö che e notevole nella prosa di Paolo Gir e il gioco delle frasi espressive. la dove
il senso e piü appropriato e vigoroso. dove i simboli e le fantasie si trasformano in ca-
ratteri umani formando pagine meditative, animate di vita propria in uno stile libero
espresso con logicita di pensiero.

Nel racconto «La maschera». la verita sgorga come sorgente d'alto monte. con una
fioritura d'impressioni artistiche. modernamente letterarie. in un breve svolgimento psi-
cologico. Succede che. per varie contingenze ...alle volte dimentichiamo di toglierci la
maschera... c'e qualche cosa che ci sta addosso appiccicato. che aderisce ben bene alle
nostre guance. alia nostra fronte, alle labbra e agli ocelli Non si pud negare che nel
cammino della vita, l'uomo trovi Paria che respira dominata da nehulosita e che dehha
lottare con i mezzi che possiede per non restare soffocato e percio usi spesso la maschera

per nascondere la propria individualitä. con un opportunismo che da psicologico diviene
fisiologico. ed e male perche allora: «quasi sempre dimentichiamo di levarcela malgrado
il sudore che cola dalla fronte e ci entra amaro in hocca».

Nel racconto che da titolo al libro: «La sfilata dei lampioncini ». nonostante che i

personaggi siano dei bambini che parlano e agiscono da uomini. I'autore non ha potuto
dire molto. perche in quella contingenza i bambini erano confusi. provarono a gridare.
ma le loro voci «...si spensero senza eco».

Nel racconto: «II viaggio» troviamo figure e fatti di vera vita, amori e passioni che
hanno un nome. un sentimento. che vivono nelPeterno contrasto tra illusioni e delusioni
tra speranze nate e perdute ma che pure lusingano ancora. come <piella donna che va.
sola, abbandonata. mentre il treno si avvicina sempre piü a quella meta che lei vorrebhe
ancora lontana per non doversi separare dalla sua figliola. E una narrativa ricca di appropriate

immagini e di concetti che si leggono e si meditano.
L'ultimo racconto della raccolta s'intitola: «La vecehia alberata». Per motivi di edi-

Hzia erano stati abbattuti gli annosi alberi di una via periferica. che lo scrittore p red il i-

geva e che ora torna a rivedere con gli occhi della mente: « L'alberata non c'era piü...
La rividi come una cupa galleria azzurra nelle sere d'agosto nascondere le coppie degli
innamorati. i vecchi solitari. gli ubriachi che parlano da soli e i gatti neri accoccolati
sui paracarri. Quando a notte inoltrata vi batteva sopra la luna. era un immane ammasso
vivente che respirava. qualche cosa come una processione di giganti che se ne andava
muta nelle tenebre».

Con questo racconto denso di rimpianti. termina il libro di Paolo Gir. Un libro mo-
desto nella veste. ma interessante, ricco di contenuto e degno di ben figurare nel vasto
impero della letteratura moderna.

Adelina Ferrini - Giotto Barghigiani



GEOMORFOLOGIA DELLA VAL CALANCA

V completare gli studi di Lautensach Heydweiller e Annaheim e apparsa recent«
imnte una monografia Milla geomorfologia delta Val Calanca do\uta a Rene Seiffert
di Basilea 1)

Questo studio durato ben otto dum ci da un quadro conipleto «lei nlievo attuale
< delle fasi che haiino coudotto alia formazione odierna della vallata

•Vlieno da ogni teona o sistema Seiffert afferma di creare un'opera piopria lasctan
don guulare da una uggettmta assoluta Le sue conclusioni possono qumdi aprne nuovi
«anipi di studio sebbene la ristrettezza della zona esainmata non permetta di irenerali/
/are I'esito delle sue ruerche e di applicarle ad altie \allate alpin«

Gli studi geologici della valle risalgono agli anni 192-5 1928 la Calanca e erosa nelle
lalde pennidiclie \dula t Siiuano I a falda Leventina appare a Buseno in una specie di
finestra tettomca I a parte meridionale coincide con Panticlinale alpmo inentre a nord
nelle tegioni delle «oltri a)>pare evidente l'lnclina/ione dei banchi gneissici verso est

la prima paite dello studio e dedicata alle forme di accumulazione e di eiosione
fiane gole conoidi strie glaciali rocce montouate circhi glaciali tone he e soglie glaciali
tiuogoli glaciali vallate a gradim e vallate sospese valli morenici e morene di fondo

la zona di \ albella e costituita da una frana difficile a delimitate Si tratta proba
bihnente di una frana interglaciale di shttamento messasi 111 moto su una superficie di
(t kniq e seivolata a valle in un periodo di tempo lunghissmio la frana di V albella de

ternnna I'aspetto morfologico della paite superiore della valle e clnarisce molti pro
blemi che prima parevano insoluhili Sembra pero strano che gli an to 11 che hanno stu
diato la regione non siano riusciti ad identificarla e (he negli ultiiui anni sia perfino
stata piogettata la costruzione di una diga nella zona franata progetto che fu poi ah

bandonato
Lo studio sul periodo glatiale stabilisce la quota massiina raggiunta dal gluacciaio

II maggior numero delle strie glaciali si allinea lungo una zona che da 2440 m uelTalta
valle scende a 1800 m alia eonfluenza della Calanca con la Mesolcina 1 14 circhi gla
(iah dimostrano un particolare dellVrosione quaternaria e attestano come il duro gneiss
della Falda \dula sia in grado di tonservare le forme attraverso il tempo

\ convalidare la prima parte del suo studio Seiffert ci offre una magmfica carta
_reomorfologica su scala 1 10 000

L'aspetto attuale della valle e dovuto alle forze esogene del quaternario la forma
/ione della valle nelle sue grandi linee risale pero al pliocene medio e superiore \ que
*>ta formazione e dedicata la seconda parte dello studio

Sembra qui riaccendersi la lotta fra le due teorie sono le terrazze che si riscontrano
lungo l pendn dei monti resti di valli antiche o sono soltauto delle fonne dovute alia
«ostituzione geologica o all a formazione tettonica della valle''

Seiffert nega categoricamente che i diversi sistemi di terra//i siano dovuti alia tet
tomca affermando che i teirazzamenti della Val Calanca rappresentano il fondo di vecchi
Mstemi erosivi Egli eonfuta le teorie di Hevdweiller portando una soluzione chiara e

aceettabile del problema Con cio sembra affievolita ancora una volta la posizione di
«oloro che ancora oggi negano 1'esistenza dei liveili erosivi come resti di antiche vallate

Onde poter giungere a risultati attendibili Seiffert ha costnnto innumerevoli profili
s« rvendosi dei mezzi piu raffmati messi a disposizione dalla tecnica moderna Egli stesso
l»a ideato un metodo di costruzione per i profili trasversali e lougitudinali nietodo che
lia certamente ottenuto il risultato voluto

Seiffert distingue sei livelli erosivi ai «juali da i nonn di localita dove es«i sono ben

sviluppati (Pian di Mem Scignan Prepianto • Giova S ta Maria Buseno) e cerca
di fare un confronto con i livelli erosivi del Ticino stabiliti da Annaheim II confronto

1 Rene Seiffert Zur Geomorphologie des Calancatales S4 pag 12 fot 6 tabelle
*> schizzi, } carte Erganzungsheft /u Regio Basilensis Basilea I960
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sembra soddisfacente, sebbene il livello <11 Prepianto non fu trovato 111 altre vallate alpine
I hvelli sono dovuti alPerosione fluviale e risalgono a diverse fasi del pliocene \on
possiamo condividere pero Pipotesi secondo la quale i! sistema di Buseno rappresenti il
fondovalle preglaciale modificato Questa i po tes i che segue eompletainente le teorie di
Viinaheim annulla la potenza deU'erosione glacial« e invecchia di molto i si»tenu erosi\i
soprastanti I'affondamento delle vallate alpine nel periodo quatt rnarto do\uto ai ghiac
«iai e stato dimostrato 111 altre vallate alpine per cui 11011 possiamo seguire Seiffert m

questa sua ultima parte
Lo studio di Seiffert fara tonoscere agli »tudiosi le isi atteristic he di questa \alle

alpina a 1101 tanto cara perche \alle del Grigioni Italiano
4 Godenzi

SVIZZERA E LOMBARDIA DURANTE IL PERIODO RIVOLUZIONARIO 1796-1814

di Peter Leonhard Zaeslin (Die Schueiz und der lombardisihe Stunt mi Rfiolutions
Zeitalter 1796 1814. ion Peter Leonhard /aes/in vol 77 dei Rasier Beitraae zur Gest luchts
nisseniehaft) Helbling & Lichtenhahn Ba»ilea e Stoecarda 1960

Giä diversi lavori hanno trattato particolari aspetti o personaggi del periodo m que
-tione caratterizzato dal rivoluzionamento ilelle condizioni nellTtaha «ettentrionale da

parte dei francesi e dalla contemporanea liherazione del Ticino dallo stato di baliaggio
Mancava pero finora lino studio completo sulle ripercussioni che la politics francese ehhe

sui nuovi organismi politici creati da \apoleone o formati-i '«otto la spmta delPinterv«nto
suo in Italia e nella Svizzera mcridionale e »idle reciproche rela/ioni tra questi oiganisim
fatalmente destmati ad essere desli stati satelliti della nuova potenza francese

II lavoro dello Zaeslin assai diligente ed mlormato viene a colmaie questa lacuna
illustrando attraverso documenti conteniporanei tratti speclalmente «lalla coirispondeuza
diplomatics, i lapporti non sempre facili tra il Ticino il \allesc t le \ a 111 grigiomta
liane da una parte e lo stato lombaido dall'altta E notiamo subito come del lesto av

verte Pautore nella introduzione al suo lavoro che questa indie aziont jenerica di Stato
lombardo» era as«olutamente necessaria tenendo conto dell« van« ti i^forina/ioni subite
dopo l'mtervento francese da cjuello che era stato il Rucato di Milano posseduto dal
l'Austria Amministiazione generale della Lonihaidia 11« I 1796 « 97 Kcpuhblica Cisal

pina dal '97 al 99 e dal 1800 al 1802 cioe dopo la bitv« paientesi «lei ritoino austiia«o
in Italia Repubbhea Italiana dal 1802 al 180") e finalnenl« Re_no d Italia dal 180> al

1814 Dallo spoglio della eorrispondenza tra b \aiie autonti che si sue«« d< 11« 10 n< i 18

anni al di qua ed al di la della frontiera e spec lalnient« dallo studio di quells d« i van
i appresentanti diplomatici svizzeri m Italia ed italiaiii in Svizzera lo /aeslm e rmscito
a darci mi quadro completo di «juelle che eiano le letiproche diffieolta di organismi di

versi i quail costretti entro il comune sistema dell egeinonia fiaii««s« ««i< ivano «Ii tiair«
i matsimi vantaggi particolari o almeno di salvare «pianto piu potevano i jnopn interessi
nella Continus speranza raramente jwerataM di ottenere una »oluziont favoievole con Pin
tervento del potere francese II quale potere avrebbe avuto certaniente i niezzi di mi
porre una sua soluzione se non che nella masgior parte dei ca»i aveva tutto Pmteresse
di lasciare in sospeso i problemi pei non liumicarsi una paite favonndo l'altri e inch«
*olo perche ragione di ogni suo intervento non potevano certo essere m <rli mteiessi d< I

•atellite A ne di quello B ma uiucanunte «{iielli del proprio domimo »ullTiuopa
Dobbiamo purtroppo rmunciare ad un'analisi particolaiegiriata di questo ampio e non

superficiale studio Ci limiterenio ad lnilitart »pt c lalment« pei Putilita che la preci»a
indicazione delle fonti puo portare anclie a lavori di carattere locale «ileum aigonienti
«he piu da vicino riguardano le A alb del Giigioni Italiano Puo e»s« re ncordata prima
«Ii tutto Pillusione ilei patriot! 11aliant di mi loro stato unitaiio «h« «minge»»« fino all«

Mpi (pag 61 e segg) o la questione dplPannes^ione della Aalte lima alia Cisalpma « di

una pretesa volonta popolaie di aggrega/ione delle vallate grigionitalian« alia »tessa Re

pubblica (pagg 67 e 70) Pidea di uno scambio tra A altellina e Ticino (71) Aello ste»so
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quadro interesseranno 1'occupazione di Poschiavo da parte del generale Lecchi il 13 mar-
zo 1799 (74) e quella della Mesolcina a mezzo delle truppe Fontaneiii nel 1810 (80 e

segg.). d tentato colpo di mano grigione. partito da Brnsio. per la riconquista della
\ alt el 1 ina e la relativa azione di rappresaglia (94). Si troveranno accenni anclie alle
<|uestioni per il confine tra Villa e Castasegna e tra Brusio e Tirano (103 seg.). alle riva-
litä fra Ticino e Grigioni per la questione dei ])assi alpini e finalniente si vede trattato
il problema della restituzione dei beni privati grigioni eonfiscati in Valtellina (141 e segg.).

Un'opera. insomnia, di grande utilita ed addirittura indispensabile per uno studio
serio su questo periodo il quale, attraverso tante difficoltä. segno il destino della Sviz-
zera Italiana e la trasformazione della vecchia Confederazione.

r. b.

POESIE DI AGNESE BONTEMPI s. 1. e s. d.

La prefazione ci avverte che le poesie furono scritte dalla Bontempi (t 1933) nel

sereno rifugio della casa paterna a Menzonio (Vallemaggia). dopo la tempesta della guerra
vissnta a Parma. « Piccole cose che nell'animo suo si irradiavano come cristalli al sole».

RIVISTE

E' doveroso un breve cenno alle Riviste cbe praticano il cambio con « Quaderni ».
Dovremo limitarci al sommario degli nltimi numeri ricevuti.

CFNOBIO, rivista mensile di cultura. Lugano. Direzione: P. R. Frigeri.
Anno IX. N. 4: Enea Raimas: Bilancio di Diego Valeri : G. O. : Dal diario di una ragazza :

L. G. : Bilancio del XIII Festival Internazionale del Film di Locarno; Aidano
Sehmuckher : Cinema latino-americano ; Ferruccio Battolini: La XXX Biennale
Internazionale d'Arte di Venezia; Belvedere: II divano occidentale.

Anno IX. No. 3: Eva Hesse: «I canti pisani »; Tommaso Lisi: Poesie sparse ed inedite;
Alvaro Valentini: Tre poesie d'amore; Maria Teresa Antonelli: Ricordo di
Carlini; Gian Battista De Siati: Antiquari - Mercanti d'arte - Speculator»
e clandestini; Belvedere: Gino Rocchi e il Carducci. Mostre e libri d'arte
(di Pio Ortelli sulla Mostra degli Artisti Grigionitaliani). Recensioni. rasse-

gna delle riviste; II divano oceidentale.

SVIZ7.ER i ITALIANA, rivista bimestrale di cultura. Locarno. Direzione: Guido Calgari.
Anno XX. 142-143: Giuseppe Lepori: Inchiesta sul Ticino: bilancio di una generazione

politica ; Beta Roedel: Ricordi cbe tornano : Giuliano ; Mario Agliati: La

portineria di mia nonna : Pietro Bianconi: Passeggiata sotto i tigli della tren-
tesima Biennale; Giuseppe Mondada: San Quirico di Rivapiana; Giovanni
Orelli: Ritorno a casa; Libera Carelli: Barga. paese dell'anima; Certi pome-
riggi d'aprile (poesia); Cronache (Premio Charles Veillon e Premio Libera
Stampa); Scaffale r Rubrira delle Riviste (a cura di Fernando Zappa).

D 4VOSER REVUE, rivista per gli amici di Davos e del Grigioni. Direzione: J. Ferdmann.
Davos - Platz.
J. Ferdmann : 70 anni della Ferrovia Landquart-Davos; Maria Nils: Mostra
commemorativa per il centenario della nascita di Carlo Teodoro Meyer:
Klara Zappler: Villa Helvetia, foglio di diario; J. F.: Sulle esposizioni di
Ernst Ludwig Kirchner in Svizzera e. all'estero; J. F.: Dr. Paul Engi. la sua

opera e la sua patria. Davos: Jules Ferdmann: Vecchia Rezia in nuova luce:
Cronaca di Davos.
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