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Recensioni e segnalazioni

ADOLFO JENNI: Vicende e situazioni
— Prose di romanzo con un « ritrat-
to di Adolfo Jenni » di Pio Fontana.

Edizioni Elvetica, Chiasso, 1970.

Questo 14° volume del la collana
«Scrittori della Svizzera Italiana» del-
I' Elvetica di Chiasso ci conferma un
Jenni sempre piii attento alle «
situazioni» interiori di Saverio Adami, per-
sonaggio immaginato con tanta coe-
rente adesione psicologica e seguito
ormai da lungo con si assidua fedeltä
da indurre piii di un lettore a pren-
derlo per un autoritratto spirituale
dell'Autore. Ne basta I'accento posto
nel titolo alle «vicende », cioe alia
trama dei racconti, a trarre in ingan
no. Fontana nota, nel «ritratto» che
accompagna il libro, che gia la con-
clusione dell'unico romanzo jenniano
Regina (1939) altro non era che « il
rifiuto della vicenda secondo un
modulo naturalistico». In quest'ultimo
decennio, poi, le opere che Jenni ci
ha offerto, da Addio alia poesia a II
mestiere di scrivere ai Quaderni di
Saverio Adami, hanno man mano sot-
tolineato sempre piu chiaramente la
nutrita disposizione dello scrittore al-
I'introspezione e all'immediato con-
fronto della sua situazione spirituale
con la realtä esterna. Ed ora, proprio
le vicende che formano il filo condut-
tore dei singoli capitoli di questo vo-
lumetto altro non ci sembrano volere
essere che lo scheletro sul quale la
situazione possa, per dir cosi, conso-
lidarsi e confrontarsi con la realtä.
Se fosse necessaria una prova, ce la
potrebbe fornire la forma del discor-

so, in seconda persona: un soliloquio,
dunque, di chi si impegna a conside-
rare se stesso dall'esterno e si trova,
necessariamente, implicato nel con-
tinuo confronto del proprio intimo con
la realtä che lo circonda o che egii
stesso si crea. L'Autore, del resto, ce
lo confessa nella conclusione della
premessa, quando ci promette di
volere un giorno raccogliere tutte le
«prose di romanzo» che si riferisco-
no a Saverio Adami a formare una
biografia a situazioni e vicende cul-
minanti, piü di sensi che di fatti».
Anche in «Vicende e situazioni» i

«sensi», cioe i significati simbolici,
prevalgono di molto sui «fatti», anche
in capitoli che piü si potrebbero pren-
dere per racconti. Pensiamo a L'av-
ventura, II dubbio, II distintivo, Let-
tura in collegio, Marta e Maria, Va-
langa di Natale, Nuovo incontro e an
che a quello squisito elzerivo che e
Fine d'anno. Ed e tutta la sorvegliata
e costantemente viva attenzione al
senso profondo della vicenda che sal-
va queste « prose di romanzo », sep-
pure tanto attentamente curate nella
perfezione formale e nell' eleganza
stilistica e lessicale, dal sospetto di
una tentazione dell'arte per I'arte.
Adolfo Jenni vive troppo convinta-
mente le esigenze di una fondamen-
tale moralitä umana per abbandonar-
si a simile tentazione. D'altra parte,
aitrettanto viva e presente e convinta
responsabilitä nei confronti della li-
bertä dell' artista non gli permette
concessioni a quella che oggi, con
evidente contraddittorietä di termine,
si suole definire arte o letteratura im-
pegnata.
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RETO FASCIATI: Italo Svevo roman-
ziere moderno. A.Franke, Berna, 1969

II giovane studioso bregagliotto Reto
Fasciati (ora insegnante in una scuo-
la media zurigana) ci offre un centi-
naio di pagine spigliate nella forma
e acute nell'analisi su Italo Svevo,
scrittore assai discusso prima del ri-
conoscimento pressoche unanime
delta critica piCi recente. II Fasciati
si e basato suila giä ampia bibliogra-
fia esistente intorno al romanziere
triestino, ma piü di tutto si e voluto
documentare direttamente sui mano-
scritti sveviani messi a sua disposi-
zione dalla figlia dello scrittore, sui
diario inedito di Elio Schmitz, fratello
di Ettore, con annotazioni fino al 1886,
e sui profilo autobiografico edito dalla

vedova nel 1950.

Ettore Schmitz, che si scelse lo pseu-
donimo di Italo Svevo per sottolinea-
re la sua italianitä nella Trieste
austriaca fino al 1919 e per ricordare
gli anni di formazione in un coliegio
di Segnitz in Svevia (presso Würzburg)

nacque a Trieste nel 1861. Do-
po il periodo di studio in Germania
ritornd nella cittä nativa nel 1880, vi
svolse per 19 anni il lavoro di un sem-
plice impiegato di banca, attivita che
abbandonö nel 1889 per assumere un
posto direttivo nell'azienda del suo-
cero. Proprio quando cominciano i

primi suoi successi letterari con i

riconoscimenti, che sono riflesso di
quelli raccolti a Parigi, lo scrittore re-
sta vittima di un incidente di macchi-
na e muore due giorni dopo, il 13
settembre 1928.
L'attenzione del Fasciati si concen-
tra sulle tre opere principali e fon-
damentali di Italo Svevo: Una vita
(1892), Senilitä (1898), La coscienza
di Zeno, pubblicata nel 1923, dopo un
«silenzio» di un quarto di secolo. Ma

non si trascurano le opere minori,
dalle 750 pagine di teatro, «Che non
danno luogo a discussioni poiche
non sono di grande valore» (pag.
39) alle novelle, alcune delle quali
«meritano di essere citate, perche
anche qui i motivi rispecchiano quelli

dei romanzi».
Alia stessa cifra dei romanzi, o me-
glio dell'opera piü importante dello
Svevo, La coscienza di Zeno, vengo-
no ricondotte Le confessioni del ve-
oliardo, studio per quello che sarebbe

dovuto essere il quarto romanzo
intitolato II Vecchione.
II protagonista era concepito come
uno Zeno settantenne che analoga-
mente a quello del romanzo principe
«si confessa.... come attore e come

spettatore». Accettata I'afferma-
zione del Montale che i tre romanzi
costituiscono una «inscindibile trilo
gia», il Fasciati dimostra, testi alia
mano, che il filo conduttore delle tre
opere e I'analisi introspettiva dei pro-
tagonisti, «il movimento verso una
saggezza e uno stoicismo» che nel-
I'opera irrealizzata del Vecchione sa-
rebbero dovuti essere ancora mag-
giori di quelli tanto efficacemente e-
spressi da Zeno. E non si pud man-
care di consentire con il critico quando

ravvisa nel primo romanzo quello
meno riuscito e meritatamente di
minor successo; in Senilitä il libro piü
«perfetto» di Svevo e nella «stupen-
da attualitä dei problemi e I'echeg-
giare della nuova scienza chiamata
psicanalisi, Tumore e I'ironia bonaria,
il sorriso per tutte le vicende umane»
le ragioni della validitä e della for-
tuna della Coscienza di Zeno. A pro-
posito della psicanalisi sono interes-
santi le dichiarazioni che il Fasciati
deduce da pagine edite ed inedite
dello Svevo, dalle quali risulta che lo
scrittore, pur ammettendo quanto do-
veva al Freud, non si sentiva di rico-
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noscere a questo scienziato una qual-
siasi paternitä per il suo terzo roman-
zo. Gli altri Ii aveva pubblicati prima
ancora di accostarsi alle teorie del
medico-filosofo.
Un capitolo obbligatorio per ogni stu ¬

dio intorno a Italo Svevo e quello sul-
la lingua, quella lingua-dialetto che
faceva scrivere ad uno dei primi
scandalizzati critici, Umberto Morra
di Lavriano: «Le manchevolezze..
sono tanto evidenti che il primo giu-
dizio su questi libri sarä sempre una
condanna: sono scritti male... Qui ci
troviamo a fare i conti con una poco
comune imperizia dello scrivere e
una curiosa ostinazione a non impa-
rare, si direbbe a non volersi arren-
dere a un modo di scrittura piü piano

e un pochino piü elegante ».
E Giulio Caprin, che nel Corriere del-
la Sera definiva il linguaggio di Italo
Svevo «incredibilmente povero e con-
fuso» reagiva al successo parigino
della Coscienza di Zeno negando im-
plicitamente al linguaggio sveviano
valore di lingua. II Fasciati, mette se-
veramente a nudo le pecche della
lingua sveviana, pur accettando quan-
to affermato nel « profilo autobiogra-
fico »: « Non si pud raccontare effi-
cacemente che in una lingua viva
e la sua lingua viva non poteva es-
sere altra che la loquela triestina,
la quale non ebbe il bisogno di
attendere il 1918 per essere sen-
tita italiana ». — Tali pecche sono
catalogate in: forme dialettali, voci
arcaiche o ricercate, forme verbali
enclitiche e «assoluta incertezza
nell'uso delle preposizioni che legano
l'infinito alle forme che lo reggono»,
incertezza che il nostro critico attri-
buisce alia formazione che Ettore
Schmitz ebbe in Germania. Ovvia-
mente piü simpatica per lo studioso
I'analisi dello stile sveviano, che rive-
la il sorgere «dopo secoli d'insegna-

mento del bello scrivere, di trionfo
dello stile aulico, (di) un mezzo stra-
niero che deride questo accademi-
smo, che osa scrivere come parla, af-
fermando testualmente che sulla boc-
ca dei piü la parola e diventata un po'
vizza per il lungo uso». Italo Svevo
non ha «il vizio della bella letteratu-
ra, non ha bisogno di curarsi della
bella espressione e si serve di quel
linguaggio che gli e piü vicino, con-
geniale, nativo: un triestino italianiz-
zante, con inevitabili calchi dal tede-
sco, e la presenza di molte parole
straniere o anche antiquate e certe
volte perfino auliche». II Fasciati os-
serva poi acutamente che se per I'ac-
cettazione della lingua sveviana do-
veva passare il ventennio fascista, si
da permettere il riaffiorare dei valo-
ri regionali, per I'affermazione della
validita del suo stile ci voleva, oltre
aH'impegno dei francesi, I'autorita di
Eugenio Montale, la prudente revisio-
ne sveviana di Reto Roedel, gli studi
del Debenedetti e finalmente
I'affermazione del Vittorini che per valutare
un'opera d'arte I'estetica non e un
criterio assoluto, che la poetica con-
ta piü che la bella espressione.
L'ultimo capitolo e dedicato alio studio

delle relazioni dello Svevo con la
letteratura italiana e con quelle
straniere e ai rapporti, di reciproca stima
piü che di amicizia, che lo legarono a

Joyce, il quale frequentd casa Svevo
dal 1904 al 1914. La conclusione e
che «Svevo ha introdotto per primo,
nel nostro tempo, I'italiano nella
letteratura europea» avendo egli «rotto
la tradizione nazionale avviando /'a-
pertura della letteratura italiana che
perö, appena iniziata, doveva sotto-
mettersi per vent'anni alle imposizio-
ni politiche; cosa questa che spiega
il relativo silenzio intorno a Svevo fi-
no al 1950... Dopo la guerra... i ro-
manzieri... vedono in lui, a buon dirit-
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to, il primo esponerite del romanzo
moderno». Reto Fasciati conclude
affermando che la fortuna pressoche
universale che lo Svevo gode attual-
mente non fa che rendere giustizia al-
l'apprezzamento che giä 40 anni fa il
Larbaud autore, con il Cremieux e il

Joyce, del «lancio parigino» del
romanziere di Trieste, esprimeva in to-
no piuttosto retorico: «Italo Svevo ha
diritto alia gratitudine e aN'ammirazio-
ne di noi tutti, qualunque lingua par-
liamo e qualunque paese abitiamo».

GIOVANNI SEGANTINI, Venticinque
lettere a cura di Lamberto Vitali
Milano, all'insegna del Pesce d'Oro,
1970.

Daila rivista fiorentina « Giornale di bordo »

togliamo la presentazione dell'interessante
volumetto, dovuta a Francesco Bacci.

«Lartista dev'essere un individualita
distinta e originale caraterizata e im-
prontata del proprio sentimento coi
mezzi piü semplici della natura». E
ancora: «Tenete ben in mente che
chi non e nato artista, non si tara
mai» tale, ma se «vi sarä un Giotto
troverä il suo Cimabue».
Ecco, errori e tutto, tre pensieri sul-
I'arte di Giovanni Segantini, che si
trovano nelle sue Venticinque lettere
a cura di Lamberto Vitali. Vale la pe-
na di leggerne ancora, perche il
Segantini, se era un pessimo letterato
(o meglio: un eccezionale semianal-
fabeta), aveva ingegno da vendere ed
un temperamento di artista di prima
grandezza.
«Come tu sai — scriveva a Vittore
Grubicy de Dragon noto mercante
che lanciö i Divisionisti — io non fac-

cio mai bozzetti, perche se facessi il
bozzetto non farei piü il quadro. La
maggior parte degli artisti che hanno
fatto un bei bozzetto, di rado anno
iatto il quadro che valga il bozzetto;
ho (o) non anno fatto il quadro perche

anno consumato la parte spiri-
tuale dell'opera, lo voglio che il
pensiero vergine si conservi nel cervello.
L'artista che fa prima il bozzetto, e
come un giovanotto che vedendo una
bella donna ne resta affascinato, e
subito la vol possedere Arne pia-
ce fare all'amore colle mie concessioni

carrezzarle nel mio cervello, a-
marle nel mio quore Insomma io
voglio che nel quadro non si veda la
fatica poverile dell'Uomo, voglio che
il quadro sia il pensiero fuso nel
colore». Dunque, Lopera di pittura non
dovrebbe essere uno sfogo estempo-
raneo e passeggero — com'e il
bozzetto — ma il frutto di un costante ed
amoroso approfondimento.
Si scaglia, poi, contro il pittore di
moda « Quello che non cangia mai
sono le opere degli artisti superiori
ai banali trionfi delle mode, e questi
in tutte le epoche hanno saputo crea-
re opere che nessuna moda saprä di-
struggere. La vera opera darte vive
coi propri mezzi e non con queli a-
prestategli dall'attualitä». E siccome
bisogna che si rinnovi I'arte, aggiun-
ge in un'altra lettera: «I'arte moderns
deve dare delle senzasioni nuove,
perciö ci vuole nervi di finissima deli-
catezza che radoppino le piü lievi im-
pressioni II vero cosidetto si deve
oltrapassare, la pasione febriccitante
dell Arte deve involgere tutto d'un in-
terno tremito». Insomma, un vero e
proprio, robustissimo Credo artistico
fondato non sulle chiacchiere ma sul-
la piü patente esperienza.
Si mediti quest'altro pensiero: «L'arte
della Pittura, e e sarä sempre i'ho
(lo) spirito della materia, e non mai la
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materia dello spirito, del resto non
tutti i bipidi hanno le ali». E quasi a
involontario commento aggiunse, an-
ni dopo, senza smentirsi: «Ciö che
mi trascina e che afascina, il mio pen-
siero e limmenso amore che nutro
per la natura, io non penso mai a
superare gli altri ma a superare me
stesso. Tu vedi che lespresione del-
la mia arte esce da cuore e non dal-
la mente».
Ecco, in sostanza, il fenomeno Se-
gantini: uno fra i massimi maestri del
suo tempo; rozzo e spiccio nei modi
letterarii, ma sottilissimo nell'inten-
dere i problemi dell'arte e nei tradurli
in realtä. Idee chiare e potenza di
metterle in pratica. E vastitä d'inte-
ressi: dalla politica sociale all'infor-
mazione letteraria.
Queste le considerazioni nate dalla
lettura dell'ottimo libretto, curato,
con la perfezione giä dimostrata nel-
la fondamentale raccolta di Lettere
dei macchiaioli, da Lamberto Vitali
il quale segue, con metodo scientifi-
co, I'unica via possibile nella pubbli-
cazione di documenti per I'arte del-
I'ottocento italiano, da lui editi —
come ora ed in passato — esemplar-
mente, ed esemplarmente annotati.
Le 25 lettere rendono al vivo, cosl
riprodotte (senza indulgere ad adat-
tamenti estranei al carattere del lo-
ro autore), il carattere del Segantini.

C'e anche da aggiungere, senza af-
frontare il problema del Divisionismo
e del Puntinismo, che altrettanto sa-
crosanta fu la posizione assunta, al-
lora, anche da Soffici e da chi, come
lui, osservava e valutava i varii feno-
meni artistici: la Francia aveva I'estro
di sfruttare e lanciare sul mercato
e nei mondo gli artisti suoi, mentre
da noi non solo non si diceva nien-

te dei nostri, ma si taceva o, peg-
gio ancora, forse per affrancarci dalla

taccia di provinciali, se ne permet-
teva tranquillamente la denigrazione:
«uno dei segni piü evidenti dell'in-
curiositä italiana per tutto cid che
riguarda I'arte moderna e la mancan-
za quasi assoluta, qui fra noi, di pub-
blicazioni che abbiano lo scopo di
metter sotto gli occhi degli intelligen-
ti le lettere private e gli scritti teorici
e poetici degli artisti contemporanei»
nostri (A. Soffici in «La voce», 24 feb.
1910). Lacuna gravissima, che ora —
con un lavoro di decenni — sta col-
mando appunto Lamberto Vitali.
Un'operetta importante, questa, e per-
fettamente stampata. Una testimo-
nianza, e fra le piü patenti, che anche
da noi si sapeva quel che si faceva
e che si era anche capaci di metter-
lo per iscritto: stando rudemente ai
fatti, come il Cellini, e lasciando i

discorsi letterarii a chi Ii voleva.»

DUE PUBBLICAZIONI IMPORTANTI
ANCHE PER NOI

Tanto la Banca Cantonale Grigione
in occasione del suo primo secolo di
attivitä, come la Societä dei Medici
grigioni, la quale celebrö nei 1970 il
suo centocinquantesimo, hanno volu-
to dare, ciascuna con una pubblica-
zione di vasto impegno, un valido
contributo all'attivitä culturale e alle
fonti del la storia del Cantone.
La Banca, come era giusto, si e pro-
posta anzitutto di illustrare la storia
della nostra economia. L'ha fatto, prima

di tutto, con una mostra numis-
matica che raccoglieva monete dei
piü importanti «tesori» di lontanissi-
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mi secoli scoperti sul suolo grigione
oltre ai conii delle non poche zecche
che fiorirono, o almeno funzionarono,
ne! vasto stato delle Tre Leghe o in
forza del privilegio in tale stato ac-
quisito. La precisazione e d'obbligo
proprio per quanto riguarda le mone-
te dei Trivulzio. Infatti nell'esposizio-
ne di Coira figurano, a ragione, oltre
alle monete coniate a Mesocco o a
Roveredo fra il 1480 e il 1549, periodo
della dominazione trivulziana sul
Moesano, anche monete e medaglie
coniate in Italia, in forza del diritto
acquisito durante la signoria mesol-
cinese, anche ben dopo la fine della
stessa. Seguirä fra breve la pubblica-
zione della storia deH'istituto finan-
ziario, storia che sarä senz'altro lo
specchio delle vicende economiche
del Grigioni negli Ultimi cento anni.
Ma il nostro massimo ente bancario
parastatale ha pure voluto dare un
valido contributo alia storia politica.
militare e culturale della Rezia con
una raccolta di biografie delle piii
importanti personalitä grigioni dal se-
colo quindicesimo ai nostri giorni.
Sono due grossi volumi dal titolo
«Bedeutende Bündner aus 5
Jahrhunderten»1) (Importanti personalitä
grigioni di 5 secoli). II Grigioni Ita-
liano e rappresentato nei capitoli de-
dicati a: Paganino Gaudenzio, lette-
rato poschiavino (Remo Bornatico),
Architetti e costruttori moesani in ter-
re tedesche (Rinaldo Boldini), il dan-
tista Giovanni Andrea Scartazzini
(Remo Bornatico), l'esegeta e teolo-
go Giovanni Luzzi (Huldryck Blanke),
i tre artisti Giacometti (Gabriel Peter-
Ii), il pittore Giovanni Segantini
(Ulrich Christoffel), il letterato e studio-
so dr. h. c. A. M. Zendralli (Riccardo
Tognina), lo storico Oscar Vasella
(Alfred Schmid) e il poeta Feiice Men-
ghini (Remo Bornatico). Fra le illu-
strazioni, assai belle, notiamo la ri-

produzione di opere di Giovanni
Segantini, di Giovanni, Augusto e Alberto

Giacometti e l'interno della chiesa
della Madonna del Ponte Chiuso di
Roveredo. Non possiamo che rilevare
con rammarico l'assenza di una bio-
grafia deM'uomo politico mesolcinese
demente Maria aMarca, mancanza
dovuta non alia cattiva volontä della
commissione incaricata di curare la
scelta delle personalitä importanti,
bensi aH'impossibilitä di rintracciare
tempestivamente quel «diario» o re-
gistro autografo che si sa esistere e
che solo avrebbe reso possibile una
biografia che non fosse rimastica-
mento di quanto giä si conosce in-
torno all'ultimo governatore grigione
della Valtellina.
Naturale che i medici abbiano
voluto dare, invece, una storia dell' at-
tivitä medica nelle valli del Grigioni,
attivitä che va dalla pura ricerca
scientifica alia estenuante e non sem-
pre immediatamente compresa ed ap-
prezzata opera dei medici di campa-
gna e di montagna, alle fatiche di
quelle insostituibili figure che furono
e restano i medici condotti. Anche
questa benemerita iniziativa culturale
e consegnata in due grossi volumi dal
titolo «Aeskulap in Graubünden»?) il
primo traccia, in capitoli dedicati a
singole personalitä o alle varie «con-
dotte mediche», la storia della medi-
cina e deN'organizzazione dell'assi-
stenza sanitaria nel nostro Cantone.
II secondo e una raccolta di studi
specialistici d'alto valore scientifico
da parte di medici grigioni o pratican-
ti nel Grigioni. Qui dobbiamo limitar-
ci a segnalare i due capitoli in lingua
italiana. Osiamo definire il primo un
piccolo gioiello, anche dal punto di

1) Coira, Calven Verlag, 1970

2) Coira, Calven Verlag, 1970
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vista letterario, di autobiografia e di
specchio della nostra modesta realtä
quotidiana. Sono le Reminiscenze di
un medico poschiavino del dott. EGI-
DiO MARANTA (vol. I, pag. 34-47),
nelle quali la profonda umana sim-
patia per la propria gente, la convin-
zione della natura di vocazione della
professione e la dedizione al dovere
quotidiano risaltano tanto piü effica-
cemente quanto piii sono costante-
mente illuminate da bonario umori-
smo che puö diventare anche sapida
ironia.
Unico altro contributo in lingua ita-
liana e il profilo storico «Medici in
Mesolcina e Caianca» del dott. BORIS

LUBAN-PLOZZA (vol. I pag. 181-
191). II dott. RETO MAURIZIO sinte-
tizza in tedesco la storia dell'assi-
stenza medica in Bregaglia (pag. 91-
93). Speriamo di potere offrire pros-
simamente ai nostri lettori le gustose
reminiscenze del dott. Maranta.

UN' IMPORTANTE OPERA DI
NICOLAO GIULIANI

Durante i restauri eseguiti nell'estate
1970 nella chiesa di Lumbrein nella
Lunganezza e venuto alia luce, sulla

parete dell'entrata della chiesa, un
vasto affresco rappresentante il Giu-
dizio universale. L'affresco, che nei-
I'ampio respiro deH'impostazione, nella

sicura esecuzione dei particolari e
nella sapiente armonia tonale rivela
la personalitä di un ottimo maestro,
e dovuto al roveredano Nicolao
Giuliani. Ce lo dice lo stesso artista in
chiari caratteri capitaii sopra la porta

d'ingresso<: « EGO NIC DE IVLIA-
NIS PICTOR MESAUCINAE ROVO-
REDO PINXI AN. 1694» («L'ho dipin-
to io, Nicolao Giuliani pittore mesol-
cinese da Roveredo, I'anno 1694»).
Del Giuliani era finora nota la tela,
veramente pregevole, del San Toma-
so nella Chiesa della Madonna del
Ponte Chiuso a Roveredo, oltre ad al-
tri suoi lavori in chiese e cappelle di
Obersaxen, nella parrocchiale di Santa

Domenica e il ritratto dell'alfiere
Tomaso Tini a Roveredo. Tutte opere
illustrate da A. M. Zendralli in Magi-
stri grigioni pag. 103 seg, in QGI, III
n. 4, pag. 272 ss; XV, n. 3 pag. 214;
XX, n. 1, pag. 68.
L'affresco di Lumbrein, piii ancora
del San Tomaso di Roveredo, ci
persuade che il Giuliani nella sua matu-
rita (mori a Roveredo il 3 maggio
1705) si era fatto artista di valore non
comune.
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