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Recensioni e segnalazioni

PAOLO GIR: Pioppi di periferia. Poesie.

Locarno, Dado 1986

In questo libriccino di quasi 90 pagine il
non piü giovane poeta poschiavino ci pre-
senta un manipölo di poesie. In parte ine-
dite, in parte giä pubblicate in precedenti
edizioni e in riviste, compresa la nostra.
E' la solita vena un po' esoticizzante di
Paolo, con quallche parola o immagine che
si direbbe scelta solo per 11 suo suono c-

per la sua voce. Ineccepibile, dal punto di
vista grafico, (la ipresentazione. La pubbli-
cazione e stata resa possibile dai contributi
di Pro Helvetia e della Pro Grigioni Ita-
liano. Si veda, come campione, la breve
poesia a pagina 73, intitolata «Riempire il
silenzio»:

Qualcuno riempi i bkchieri

per colmare il vuoto
dell'Assente
e al buffet si udi
uno scartocciare di hiscotti.
Si voleva brindare

(I'orologio scocco le 24.00)
ma nessuno

oso per il primo,
increduli, com'eravamo,
di riempire
di un dito il silenzio.

Dove si vede il terrore paralizzante da-

vanti al mistero del silenzio.

RENATO FRANSIOLI: Prato Leventina
nette carte medievali e nella tradizione.
A oura del Comune di Prato Leventina,
1985

Acoanto alia sua missione di insegnante e

di direttore della souola maggiore di Am-
bri, Renato Fransioli (1916-1977) fu in-
defesso indagatore ed illustratore del pas-
sato del suo Comune e della sua regione.
I comuni, le degagne e la parrocchia di
Prato Leventina, di Fiesiso, la Pro Rodi e
'1'ernte turistko di Leventina hanno voiuto
conisegnare alle starnpe il suo manoscritto,
incompleto. L'opuscolo, di 135 pagine, ele-

gantemente rilegato, tratta in quattro ca-

pitoli:
1. Popolazione e insediamenti dalla preisto-

ria al secolo XIV, con tentativi di in-
tuke il numero di abitanti nelle
diverse epoche;

2. Onomastica, tanto delle persone come
dei luoghi;

3. Aspetti ddll'eoonomia locale: agricoltu-
ra, pastorizia, bonifica del iterritorio,
con -tentativii di ricostruke .il valore di
beni immobilli, di animali e di prodotti.

4. La strada del San Gottatdo.

Non meno che sulla consulltazione dei do-

oumenti, ogni capitolo si basa pure sulle
tradizioni oraili e di costume degli abitanti.
Buon numero di note bibliografiche e di
commento segue il singoio capitoilo.
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ANNA CARISSONI: Vastori.
Edizioni Valtiiseriane, 1985

E' noto a quairti isi sono interessati di sto-
ria locale, I'importante rudlo che nella
nostra economia ihanno svdlto i pastori ber-
gamasahi con i loiro greggi di pecore. Ne
abbiamo parecchi echi negli studi storici
o foflcloristici dale Vallli grigionkaliane.
In questo piccolo volume di «studi, do-
cumenti, itestimonianze sulla pastorizia bsr-
gamasca» 1'autrice non ha tralasciato di
aocennare lallla presenza dei pastori
bergamaschi in Valle di Posohiavo, Valle Calan-
ca e Engadina. Per la Calanca, anzi, Anna
Carissoni si e recata sdl posto per ritro-
vare e fare fotografare i! «Pas de la scri-
türa» (o «Sas de la scritüra»), con nomi
incisi dad 1656 al 1928, tutti di pastori
bergamaschi: Comindli, Cossali, Imberti.
Ci »forma, l'autrice, che la transumanza
di pecore bergamasche verso la Svizzera
era stata sospesa alia fine del secolo scorso,
ma riammessa dal Conistglio föderale fin
dai 1901. Lo studio non segue solo il no-
madismo dei pastori bergamaschi: si astende

anche ali'industria laniera e tessile, alia
vita del igregge e del pastore e si chiude
con un capitoio interessante intitolato «II
mondo culturale del pastore». Dalle rispo-
ste dei pastori interrogati si rileva come
la maggior parte di questi sia fortemente
attaccata alia sua professione, per il senso
di libertä, di indipendenza che tale attivitä
procura. iLiberttä e indipendenza che non
sono iper nulla sposate a stenti e rinunce,
come si evince dalle dichiarazioni che di-
cono: «II mestiere del pastore e piu red-
ditizio di quello del manidriano e del con-
tad'ino», oppure: «Se le bestie vanno bene,
a fare il pastore si guadagna abbastanza,
non e un mestiere da poveracci» o, secon-
do un pastore di 25 anni, che prima ha
fatto 1'escavatorista in Svizzera: «Ho solo
60 pecore... se arrivo ad avere 200 fattrici,
e se le cose vanno bene, ho calcolato di
arriv.are ad un guadagno di 20 milioni al-
l'anno. E' un mestiere che rende, se ci si

sta dietro...». Naturalmente i milioni non

sono di franchi svizzeri, ma, anche se di
lire leggere ...non c e male.
Alia fine ancora un oapitöletto sul gergo
dei pastori e un'appendice del condirettore
della Coldiretti, I'associazione alia quale

sono isoriitti i pastori bergamaschi.

ROBERTO CELLI: Longevitä di una de-

mocrazia comunale / Le istituztoni di Bor-
mio dalle origini del comune al dominio

napoleonico. Udine, 1984

Roberto Celli e uno degl'i studiosi di
autonom» comunali fra i piü autorevoli in
campo internazionale. Basterebbe citare i
suoi lavori: Pour l'histoire des origines du

pouvoir populaire. L'experience des villes-
etats italiennes (XI-XII0 siecles) nella col-
lana dedicata agli studi medievali dell'Uni-
versita di Lovanio, nonohe Studi sui sistemi
normativi delle democrazie comunali - Se-

coli XII-XV, Pisa, Siena, nella Biblioteca
storica Sansoni 1976 e Le origini della giu-
risdizione penale nei comuni italiani (seco-

coli XI-XII), in «Cheiron», Material! e stru-
menti di aggiornamento storiografici 1,1983.
In questo volume dedicate interamente alle

istituzioni comunali di Bormio, dopo un
primo capitoio vollto alio studio dell'am-
biente naturale e umano, l'autore passa ad

indagare le origini e l'affermazione del

comune fra le influenze di Como e di Coira,
dalla nascita del comune sotto gli awocati
di Matsch, alia conquista delU'autonomia nel
secolo XII, all'evoluzione de!lle situazioni
durante il sec. XIII. Nel capitoio terzo,
dedicate alle «istituzioni dal basso medio-

evo alle sogiie deill'eta contemporanea (Seed!

XIV-XIX)» si esamina 1 ritorno ai

legami con Coira e la resistenza contro Mi-
lano, la signoria viscontea-sforzesca nela
cultura del Rinascimento, il breve periodo
francese dal 1499 al 1512 e la venuta dei

Grigioni in quest'uitimo anno. Si passano
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poi in rassegna i van organi quali ill con-
siglio del popalo, il consiglio ordinario, i
deputati .alle sentenze e le ailtre magistra-
ture.
Sono frequenti gli aocenni ai comuni gri-
gioni aventi eguale legis'lazione democratica,
come quello di Poscbiavo e qudlilo della
Mesoloina. II Celli sattolinea che dopo la

venuta dei Grigionii si fanno piü frequenti
le riunioni dell consiglio del popolo, che

egli paragona ad una nostra vieinantia, ma
che noi diremmo piuttosto consiglio comu-
nale, dato che -non tutte le famiglie vi era-
no rappresentate. Interessante anche il fatto
che il podesta non aveva diriitto di voto
nelle assetmblee. E' pure sottalineata la cir-
costanza che dopo il 1512 la piecola re-
pubblica democratica «pur sottostando al
dominio grigione conservö, a differenza del-
la Valtell'ina e del contado dii Ghiavenna,
integralmente le proprie istituzioni politi-
che con un'ampia sfera di autonomia fon-
data su antichiisskni privilegi» (p. 143s),
tanto da potere affermare che «cön il
dominio grigione la demoorazia si rafforzö»
(p. 144).
Quest'opera ddllo studioso itaiiiano ®i 'legge

con piacere, data la scioltezza dello stile

pur in argomento piuttosto ostico. E il
piacere e tanto maggiore, in quanto, final-
mente, i'l dominio dei nostri antenati non
e guardato come sopruso colonialistico e
fonte di ogni corrutteia, bensl come stimolo
a maggiore e piü vissuta pratica democratica.

UNA NEONATA, ALLA QUALE
VANNO TUTTI I NOSTRI AUGURI

Dopo molte discussioni, e superando non
pochi scetticismi, e nata a Grono i'l 7 giu-
gno scorso la Cooperativa COB1S, accolta
di giovani idealisti... ideatori che si pro-
pongono la «promozione di opere di ri-
cerca e applicazione dell'informatiea alle

scienze umane». Abbiamo detto che l'idea
e scetticismi. Ma dobbiamo anche aggiun-
ha dovuto affrontare non poche difficolrä
gere che gli ideatori Giorgio Albertini,
Beatrice Giudicetti e Sandra Rossi hanno pure

s-aputo superare le une e convincere gli
alltri. Lo si e visto a'lla seduta costitutiva
di Grono, dove il presidente del giorno
aw. Sergio Wolf, rappresentante del comu-
ne politico di Mesooco, ha potato salutare,
oltre ai tre ideatori ci'tati, ad un gruppo
di died soci fondatori, ai rappresentanti
della PGI centrale e dellle sue sezioni Moesana,

Sottocenerina, Sopracenerina e di Zu-
rigo, ai rappresentanti dei comuni patriziale
e politico di Mesooco e di Soazza, a quelli
dei comuni politici di Cama, Grono e San

Vittore, anche i rappresentanti di Coscienza
svizzera, della Banca di credito commercial

e mobiliare di Lugano, della CECOM
di Bellinzona, della Societä dlettrica
sopracenerina e dello studio d'architettura Luigi
Gereghetti di San Vittore. L'assemblea ha

approvato il progetto di statuto, in minima
parte modificato, e le convenzioni fra gli
ideatori e la Societä cooperativa COBIS e

quella fra quest'ultima e la Sezione Moesana

della PGI per i'l «sistema storia» (in-
ventarizzazione dei documenti scritti e delle
testimonianze oraii idella Svizzera Italiana).
Ha poi nominato anche d tre rnembri del-
l'amministrazione nolle persone del dott.
Alfonso Tuor, presidente, di Beatrice
Giudicetti e Francesca Bianconi. A revisori dei
conti sono stati eletti Arrigo Lampietti e

Pietro Mariotta.
II compito che la COBIS si propone e tut-
t'altro che lieve: si tratta di raccogliere e
fissare con il sistema elettronico la bibli>
grafia storica della Svizzera Italiana, per
passare poi aH'immagazzinamento dei dati
referentisi alia bibliografia piü generale e

al'l'onomastica. Da ciö la giu9tificazione del
nostro titolo.
Ma i giovani sono pieni di entusiasmo e

di coraggio. E gli appoggi che hanno fin
qui rioevuto dalla PGI, da molti altri end
e da privati Ii sosterranno nel cammino che
si presenta tatt'altro che facile.
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SEGNALAZIONI

Mancandoci jll tempo per una adeguata re-
censione, dobbiamo limitarci a segnalare
due importanti pubblicazionii ticineai:

UFFIGIO MUSEI: 2000 anni di pietra
ciliare. Betlinzona, 1986

Oltre ehe catalogo per l'importante mostra
del laveggio sempre aperta nel museo di
Cevio, vuole essere un repertorio completo
di tutti i prodötti ricavati dallla pietra ol-
lare: stufe o «pigne», vasi e pentale, pesi
da fuso ecc. Un articolo iffiustra le condi-
zioni dei oavatori della pietra ollare e la
lavorazione della stessa, un altro passa in
rassegna li diversi tiipi di «pigne», un terzo
elenca itutte le scoperte di oggetti di pietra
odllare nefllle varie tombe ticinesi, e alia fine
c'e un catalogo quasi completo dei luoghi
di rinvenimento del materiale nel Ticino e

in Mesoldina.

GERARDO BROGGINI: Per un impegno
universkario della Svizzera italiana.
Locarno, Pedrazzinl, 1986

I! Broggini, professore universitario a Mi-
lano e uno dei piü attivi membri dela com-
missione per il problema universitario sviz-

zeritalliano, ba tentato, afll'ultima ora, di
roveseiate nal Ticino l'atmosfera itutt'altro
che favorevale ala votazione sul CUSI (cen-

tro universitario della Svizzera Italiana),
mettendo in evidenza l'apportunitä e quasi
la necessitä di un simile istituto postacca-
demico. In un volume di oltre 200 pagine
lo studioso ha raccolto tutta una serie d
soritti prapri ed altrui dedicati al problema
Purtroppo il popoio non ha voiluto ascol

tare ragioni: ha respinto la proposta con
una proporzione ben superiore al 2:1.
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