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Recensioni e segnalazioni

REMO FASANI: Senso dell'esilio -
Orme del vivere - Un altro segno.

Edizioni Pantarei, Lugano 1974

In un elegante volumetto di una set-
tantina di pagime, uscito nel giugno
di quest'an no nelte Edizioni Pantarei
dirette con sensibilitä e intelligenza
da Eros BeMinelti, Remo Fasan f, me-
sotcinese ordinario di letteratura i-
taliana all' Universitä di Neuchätel,
raccoglie il meglio delta sua poesia
(eccettuato quanto giä pubblicato in
Qui e ora nelle Stesse edizioni, 1971).
E naturale che trent'anni di lavoro,
di approfondimento critico e di ben
penetrante maturazione non poteva-
no non lasciare un segno evidentissi-
mo neile variazioni apportate special-
mente al le poesie riprese dal la pri ma
giovanile raccolta di Senso dell'esilio

(Poschiavo, 1945). L'esito dell'o-
perazione e certamente positivo dal
profilo tecnico e ci off re it frutto di
una maggiore incisivitä del linguag-
gio, di una piü intensa forza deile
immagini.
Ma riportiamo qui la presentazione
che Paoto Gir ha fatto del volumetto
in Cenobio (n. 4, luglio-agosto 1974,
pag 305 s.)

Sfoglio il volume di poesie di Remo Fa-
sani, uscito di recente presso le «

Edizioni Pantarei » a Lugano, e mi soffer-
mo alcuni istanti a guardare la forma

grafica dei versi, il loro disegno sul bianco

della pagina, il loro rigo, la loro e-
steriore impronta musicale. E voltando
cosi i fogli ho la sensazione di uno spa-
zio che si allarga per la sua delimita-
zione, di un infinito che si sprigiona dal-
I'ossatura stessa dei periodi e di una
eternitä che si stacca dal momento in
cui e stata fissata tra i margini della
carta.

Mi fermo a leggere la poesia «Eclittica»:

II sole fa ritorno
il sole fa la spola
e tesse giorno a giorno.

II sole danza e vola.
II sole a le vette:
un monte sei giornate,
due monti cinque e sette.
II Sole fa la danza
e passa la Speranza.

O leggo quest'altra intitolata «Fantasia»:

Danzano questa notte
il Vento e la Demenza,
danzano sul deserto
dei tetti e della luna.
II Vento fa sonare la tunica d'ottone,
la Demenza solleva
lunghe maniche d'ombra.
E danzano abbracciati
il Vento e la Demenza.

Giro cosmico e turbine dionisiaco muo-
vono il mondo in una danza che lascia
dietro a se il vuoto sempre nuovo del-
I'etemo divenire. V'e neila poesia « Edit-
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tica » un che di apollineo, una circolaritä
solare e una tale vicenda o giuoco di
luce e d'ombra da darci il quadro, o me-
glio, il quadrante dell'incessante roteare
dell'universo, il quale si chiude — o si
ricongiunge con I'inizio — in una incre-
spatura fredda del Sole che danza e del-
la Speranza che « passa », cioe tramon-
ta e fugge, imprime alia visione quel tan-
to di attesa — tra un passo e I'altro —
che I'orologeria cosmica ci lascia nel
suo fatale e puntuale funzionamento.
« Fantasia » e, come ho giä accennato,
un ballo dionisiaco, e come tale trascina
dietro a se un'ombra di passionalitä e di
follia tipiche dell'informe (« lunghe ma-
niche d'ombra») e dell'allucinazione
(«tunica d'ottone ») per cui la natura e
i'opera umana si trasforma nell'irra-
zionale e nel delirante.

« Deserto »:

Sulla sabbia che giunge al cielo
spaventato d'immenso cerco I'oasi
per ritrovarmi come in una casa.

Incastonata in tre versi, I'esperienza di
tutta una giornata, di tutta una vita e di
intieri millenni, brilla nella sua piü pro-
fonda ed esistenziale realtä. Si noti la
sabbia che sale fino al cielo. II paesag-
gio non potrebbe essere piü ampio e piü
lontano per farci sentire l'immenso che
soffoca e che imprigiona. L'immenso «il
non misurabile» e I'infinito; ma un infi-
nito colmo, opaco per la sua stessa di-
mensione, che invece di aprire e libe-
rare « profondi abissi », chiude e spe-
gne qualsiasi via di scampo. In questo
deserto, asfissiante per la sua vastitä,
il poeta, cioe I'uomo cosciente della sua
situazione, cerca una casa. Egli la chia-
ma « oasi », ossia luogo dove la terra
verdeggia e dove si pud stare. La carica
simbolica del deserto che «giunge al
cielo » abbraccia in una unica visione
tutta la pianura del mondo tecnico e
« oggettivato », la cui libertä si converte

in una sicurezza di gabbia, vale a dire
di meccanismi, di arnesi e di piloni. Ma
realizzando la sua perdita ed errando
nel deserto, il poeta, cioe I'uomo di oggi
e di sempre, ritorna, cerca e si rende
conto della sua dimora.

« Attesa »:

Chi viene per la selva Sulla via
di muta quiete dove I'ombra e il lume
sono cost vicini e cosi soli
e I'erba cresce sulle orme antiche.
A ogni svolta, mentre vado avanti,
a ogni tratto che si affonda incerto
nel sottobosco, io sento che tu vieni
e solo un passo ci divide ancora.

Se nella lirica precedente la fatica di
Sisifo sulla sabbia che tocca il cielo spa-
venta, qui I'atmosfera incantata della selva

con la sua « muta quiete » (si osservi
come il colore della quiete muta adden-
sa I'ansia di un avvenimento) apre il
cammino aM'altro. La vicinanza dell'al-
tro e data dalla sua universalitä, la quale,

perö, si assotiglia e diventa ombra di
uomo solitario — pressoche fantasma —
che il bosco nasconde. La poesia si apre
con una domanda:

« Chi viene per la selva »

Nella domanda c'e la certezza (una cer-
tezza mitica dell'incontro) che qualcuno
viene. Ora, questo venire dell'altro e trat-
tenuto, risparmiato e immerso nella quiete

dove « I'ombra e il lume sono cosi
vicini » e dove I'erba cresce « sulle
orme antiche », ossia sul sentiero o sulla
via. Ma camminando il poeta sente che
I'altro viene, che I'altro e in viaggio. Si
osservi che la poesia gravita sull'essere
in cammino dell'altro, cioe su colui che
sta avvicinandosi e « sorprendendoci ».

L'aitro, colui che « viene per la selva »,

e a un passo di distanza, e in altre
parole, sempre vicino:

« e solo un passo ci divide ancora ».
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Ascoltando piü da vicino la vibrazione
del la voce del poeta, mi pare di sentire
che un « passo » ci divide sempre. La
parentesi « ancora » e uno « spazio di
tempo etemo ». L'incontro si attua pe-
rennemente nella distanza, anche se es-
sa e di un solo passo. La distanza del
passo si ripete nell'atto deU'eterno av-
vicinarsi. E questa la vicinanza estrema
con l'altro, quella che lo avvalora e che
crea la tensione di ogni comunicazione
e di ogni relazione con lo « straniero ».
E' ii superamento unico e possibile —
mediante la coscienza del passo che
divide — dell'esilio nostro e del l'altro, al
fine di incontrarci e di intenderci.

* * *

Mi passano davanti agli occhi altre vi-
sioni, altre vedute, altre immagini e al-
tri mondi. Ora e il cadere della neve

...« che si accende
e moltiplica al fondo del silenzio
e questa bianca tenebra, e non altro ».

Ora e I' « Eco del monte » o della mon-
tagna che al grido « appari I » risponde
« Appari I...
E questa voce non ä ancora spenta
che giä torna invincibile il silenzio
e I'orma antica pasce sulle rocce ».

Ora e il passo dei morti che in una not-
te di guerra

«... si sente
andare per le case ».

Ora e un « Attimo »:

Stella filante, quasi i'aria fruscia...
e la notte sorpresa alza le ciglia,
si meraviglia a un palpito del nulla.

Quasi dappertutto c'e un attimo di tre-
gua, di intervallo e un lampo di attesa
che mai si chiude, o che chiudendosi,
si meraviglia della sua stessa pienezza
e perfezione.
L'incontro non si consuma mai; e sempre

nuovo.

A che cosa allude la scrittura di Fasani?
Allude forse al « senso deH'esilio » che
perdura, che dalla sua prima esperien-
za poetica ritorna a tenere stretti tra di
loro gli attimi piü trasparenti e piü ampi
della coscienza. Ma che cosa e questo
« senso deH'esilio »

E' forse il senso della condizione umana
che il poeta prova e sopporta per noi
tutti; e il sentimento del « passo che
divide » dell' « invincibile silenzio che
ritorna » della « Speranza » che passa e

rinasce, dell'attesa di un altro grido che
si ripeta e dell' « ora ferma, senza tempo...

»

E' I'uomo nella sua grandezza, in quanto
egli si rende conto del passo e dello
spazio che lo divide dalle altre cose e
dai suoi simili. Ma il distacco bianco,
I'attimo neutro di oscillazione tra il bi-
lanciarsi delle cose e il granello di sab-
bia che si separa dal tutto, il Fasani I'at-
traversa e lo esperimenta con la sua
coscienza di poeta.
Passare attraverso I'esilio, ecco la parabola

di Remo Fasani.

RENATO STAMPA: Storia della Bre-
gaglia, Poschiavo, 1974

La Pro Grigioni Italiano e la Societä
Culturale della Bregaglia hanno cura-
to presso II nostro editore Meng him
la ristampa dell'opuscolo pubblicato
nel 1963 e da un po' di tempo esau-
rito.
L'Autore non si e perö accontentato
della riedizione pura e semplice, ma
ha apportato notevoti aggiunte, parti-
colarmente per quanto riguarda I'e-
poca preistorica (con confronti con I

disegni rupestri dl Val Camonica) e
quella romana, (con I risultati delle In-
daglni suli'antica strada del Malojai).
L'opuscolo ha cos! guadagnato ancora

di piü nel suo valore dl guida alio
studio della storia assai interessante
di questa valle grigionitaliana.
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ANCORA DELL' EPIGRAFE DI
PAGANINO GAUDENZIO

II prof. dott. Peter Liver, emerito del-
l'Universitä di Berna, richiama la
nostra attenzione su un errore del proto
nefla trascrizione dell'ep ig rate di Pa-
ganino Gaudenzio a pag. 207 (7.a ri-
ga dal basso in alto) del fasoicolo
di luglio: si legga PRAESCIUS pre-
sago, come si vede chiaramente nel-
la pur sbiadita fotografia della lapide.
Lo stesso prof. Liver d propose, in
tedesco, la seguente traduzione, che
anche a not appare piu convincente:

A Dio Ottimo Massimo

A Paganino Gaudenzio poschiavino
d'illustre nome, filosofo, teologo, dot-
to in tutt'e due i diritti, esemplarmen-
te dotato di onestä, nobiltä e amor di
patria, oggetto d'invidia per la sua
cultura umanistica e politica che per
21 anni insegnö nell'Universita di Pi¬

sa, inondando della sua sempre viva
erudizione i mold stranieri attirati dal-
la sua fama, arricchendoli in seguito
con le sue molteplici pubblicazioni,
delle quali molte di piü avrebbe pub-
blicato se avesse avuto piü lunga
vita. Di qualunque disciplina fosse
stato interrogato faceva sgorgare, im-
provvisando, la fonte inesauribile della

sua eloquenza. Parco solo con se
stesso, sentendosi vicino alia morte
e quasi presago (scrisse): La Rezia
mi ha generate, la Germania mi ha
ammaestrato, Roma mi ha legato a
se, ed ora la dotta Toscana ascolta
le mie lezioni.
Impavido mori a Pisa i'anno 1649 tre
giorni prima delle None di gennaio,
aii'etä di 53 anni.
Bartolomeo Chesio giureconsulto
pisano e professore ordinario di di-
ritto civile nell'Universita di Pisa, ese-
cutore testamentario, piange si grave
perdita della scienza e fece porre la
lapide. r. b.
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