
Riflessi di reticità nel fluire di versi e colori (?)

Autor(en): Crameri, Gerardo

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Band (Jahr): 57 (1988)

Heft 2

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-44526

PDF erstellt am: 25.09.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-44526


GERARDO CRAMERI

Linea Retica - Segni e linguaggi
Mostra collettiva grafica-poesia con la partecipazione di poeti e pittori
tellini e valposchiavini

Riflessi di reticitä nel fluire di versi e colori

Linea Retica, singolare iniziativa di pro-
mozione artistica e significative) momento
di incontro per artisti della Valtellina e
della Valposchiavo, e soprattutto il frutto
di una frequentazione umana a dispetto
di quella barriera anebe psicologica che e
la frontiera italo-svizzera.
Poschiavo e Sondrio sono stati i primi
contemporarei appuntamenti con questa
esposizione (maggio 1987) che e accom-
pagnata dall'edizione di una antologia e

E' a partite da un «manifesto» del criti-
co letterario e poeta Giorgio Luzzi che
Linea Retica prende .avvio *). Gli stimoli
per questo incontro e questa operazione
antistica vanno molto addietro negli anni
e isono sorretti dalla soliditä di una fertile

rete di amioizie che anima ed uinisce
un igruppo di artisti e uomini di cultura
tellini.
«L'ioiziativa — sottoliinea Luzzi nel suc-
citato testo programmatico — e nata ri-
cordandone una anailoga del 1969 che
riuni 4 pittori (Agosti-Del Campo-Fran-
gi-Pellizzatti) e 4 poeti (Fiocchi-Luzzi-
Magoni-Masoioni) per una esposizione
alia biblioteca oomunale di iMorbegno e

con la presentazione di Camillo dePiaz»2).
Sullo schema di qudlla abbinata grafica-
poesia, iLuzzi, sostenuto da Elio Pelizzatti
e da Carlo tMola, penso ia una nuova e-
sperienza 'di quel tipo, ne approfandi ii

dettagli e credette all'idea di un'antologia
che gia voile — si'amo nel 1986 — «prov-
visoriamente titolare Linea Retica» 3).
II letterato originario di Rogolo
(Sondrio), da lanni residente a Torino, pun-
tua'lizza e circoscrive le imodalita di rea-

dalla realizzazione di una cartella che rac-
coglie i lavori grafici.
Dopo i catastrofici eventi dell'estate 1987
che hanno spazzato via la mostra nel ca-
poluogo valposchiavino e una forzata
pausa, l'itinerario di Linea Retica ha la-
sciato la provincia giungendo a Milano.
Gli appuntamenti ulteriori sono Berna e,

in sintonia con le aspirazioni dei suoi
promotori, la capitale grigione.

lizzaziome in questi termini:
«Personalmente ho ritenuto che l'indivi-
duazione di quattro poeti dovesse par-
tire da considerazioni ben precise circa
la modestia, rispetto .all campo delle arti
visi've, del panorama letterario in versi
nel nostro territorio, e quindi della ne-
icessitä di far ricorso alia presenza di
quattro scrittori di isicura iconsapevolezza
(e talora di risonanza) nazionale che con
il territorio retico abbiano legami di ori-
gine oivvero vantino frequentazioni non
sporadiche e non 'disinteressate: ponendo
di considerare il numero di quattro come

non indifferente i(assieme ai suoi mul-
tipli), non per vezzo o transitorieta o

semplice memoria di un antecedence, a

una sfera del'immaginario durevole e

suggastiva (pensavo in quel momento al

signiificato simbolico che il numero ri-
veste nel pensiero di C. G. Jung) e con-

1) Gioirgio Liuzzi, Idee tper la mostra Disegno
e poesia per 1'Antologia, S. Pietro di Cor-
teno, igiugno 1986, inedito dattiilosicritto

2) G. (Luzzi, Idee per la mostra, p. 1

3) G. Luzzi, Idee per la mostra, p. 1
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temporaneamente sforzandomi di circui-
re, attraverso la comparsa di quei
requisite, la realta territoriale alia quale
facciamo riferimento, mi e sembrato che
la coincidenza dei due ordini di motiva-
zioni si verifichi sui nomi di Giuliano
Dego, di Angelo Fiocchi, di Giorgio Luz-
zi, di Grytzko Mascioni» 4).

Continuando iLuzzi si giustifica riguardo
alia scelta sia "numerica" che degli arti-
sti che egli istesso propone e riibadisce di
non volersi sottrarre «alia suggestione
numerologica i(della quale peraltro e ric-
ca la tradizione letteraria da Dante a
Nerval, da .Pound alio stesso Zanzotto,
etc.» 5).

Nel contempo mette 'in rilievo come il
«'fenomeno della rappresentativitä sociale

dovesse vantare un suo peso e il
numero di otto fosse iin grado di coinci-
dere con una buona completezza di .per-
sonalitä e di .stili nell campo degli ope-
ratori vt9ivi e, in piü, mettesse .a dispo-
sizione una griglia di interazioni piutto-
sto ricca tra le idue ccumiponeniti artistiche,
schema eoimlbinatorio fruttuoso e rappre-
sentativo che in questo momento mi pare
possibile realizzare con .questa serie em-
blematica di nomi, serie da intendersi
ovviamente come non rigida ma sicura-
mente rispeochiante anche un nodo cul-
turale, una raggeta, un crocevia» 6).

E di seguito subito ellenca i pittori: i val-
poschiavini Paolo Pola e Rudolf Blaser,
i tiranesi Marilena Garav.atti e Valerio
Righini, i .sondriesi Elio Pelizzatti e Re-
mo Giatti, .il basso-valtellinese Brminio
Frangi, la chiavennasco-bregagliotta Wanda

.Guanella-Gschwind.

IL PITTORE

DI FRONTE AL TESTO POETICO
OVVERO PROVA DMNNESTO
E DIVAGAZIONE INTERPRETATIVA

Sempre ancora Luzzi, con Righini, ela-
bora la formula che deve sottendere ai
Processi d'interazione fra poesia e pittura.

«Si estraggono a sorte due pittori, che

vengono abbinati ad un poeta. Ciascun
pittore dovrä quindi rapportarsi con una
graifica ad una delle poesie del poeta a
lui assoc.iato. Per 1'altra graifica ogni pit-
tore poträ inveoe scegliere liberamente
tra i restaniti poeti. Ln Antologia I'opera
grafica contrassegnata da un asterisco sa-
rä quella nata dall'abbinamento obbli-
gato. La tecnica sarä libera, la carta e le
dimensioni coimuni, la tiratura determi-
nata» 7).

«Insomma, ci so.no 8 pittori, 4 poeti, 16
poesie (a progetto realizzato saranno solo
tredici), e infine una variabile "X": si

trattera di realizzare liberta e unita gio-
cando su certe riigiditä in gioco e di far
r.ivivere queste rigiditä con invenzioni
combinatorie appropriate, cioe di idare
al progetto la palima del .protagonista fa-
cendolo divenire il vero referente del-
l'operazione» 8).

Per quanto riguarda i "pericoli" degli in-
nesti interpretativi Luzzi autocriticamen-
te aifferma che gli artisti potrdbibero tro-
varsi «spiazzati in quadche dejä vu: non
e il caso ne di tremare ne di riverniciare
la cosa; anzitutto perche tutto e gia dato
da tempo e, se si icontinua a lavorare,
e tenendo conto di iquesto gia dato (a

prescindere da'i possibili epifonemi "lo-
ca'li" che possono anche non impensie-
rire, neppure in un possibile senso "com-
merciale", semtnai v.i .sia chi legittima-
mente ritenga di doverne tenere conto,
in buona, e spero ultima, sostanza); dnol-

tre perche imi pare che 1'a.ntologia che

dovrä risultare da questa linizia'tiva e,

essa si, il vero oggetto resistente e punto

4) G. Luzzi, Idee per da imostra, p. 1

5) G. Luzzi, Idee per la imostra, p. .1

«) G. Luzzi, Idee per IIa .mostra, p. 1

7) Piergiorgio Evangelisti, Diario di bordo,
iin: Linea Retica - Segni e lingua.ggi. eid.

Associaziome culturale Alta Val'le, Tira-
no 1.97, Evangelisti ripren.de qui Luzzi

8) G. Luzzi, ildee per la mostra, p. 2
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della linea nella durata storica dei nostri
sforzi» 9).

Cosi, anche in questa ottica, nell'Anto-
logia sono consegnatii a'll'interesse e per
il ipiacere 'del fruitore-osservatore-lettore
i risultati dei connubi artistici.
Troviamo due pittori valpoachiavini, Blaser

e Pola appunto. La prima "prova"
dell'artista brusiese e sul frammento sto-
rico-fiabesco «La storia in rima» di Giu-
liano Dego, un componimento a sfondo
eroicomico-grottesco ispirato a situazioni
e vicende prerivoluzionarie della Russia
zarista. Pola — e come potrebbe essere
altrimenti — catapulta le suggestioni della

sua lettura del testo di Dego nell'«Ener-
getico» 10) vortiice della sua caldaia erea-
tiva.
Ecco alloira manifestarsi la «humana imago»,

volto sfuggente relegato .in un chiu-
so rettangolo in un'espressione che sug-
gerisce al co.ntempo esasperante desio e
lancinante rabbia.
Eppoi, in un gioco di sknmetrie che sap-
pdamo, .egli persegue con forte rigore, si

sprigiona, perfetta .sulla diagonale deter-
rninata a partire dalle labbra della figura
antropomorfa, l'onda n), momento emer-
gemte di quel'la che ci piace definire «tra-
volgente cosmicitä» del suo universo .pit-
torico.
Sbocciano dal ditffondersi di ellissi con-
centrici, germogli — simboli di fertilita —
rapptesi in tromba di vento.
Germogli, infiorescenze, volti umani, on-
de, figure geometriche ftriangolo, cerchio,
rettangoli): elemanti dell'originale glossa-
rio semiiologico perfezionato dall'artista
col passare degli anni e il susseguirsi di
nuove esperienze; con essi, attraverso di
essi, Pola si gioca la .possibilita di essere
partecipe, col suo miorocosmo artistico,
ad una sofferta — ma negli .esiti oltre-
modo aaquietante — condizione di sere-
nita, pace.
La seconda proposta interpretativa del
nostro parte dai versi di Masciomi in
«Toochi in transito .umani», composizio-
ne nella quale si riscontrano i motivi del-

Lesilio, deH'abbandono e le metafore del
buio, dellla notte.
Pola qui e di nuovo intento a «ricupe-
rar,e framimenti sgretolati di civilta pas-
sate» 12) per coniugarli con quegli ele-
menti della sua pittura che raccontano
tra l'altro del desiderio di ritrovare pro-
prie radici di individuo, radici mediter-
ranee si, ma confiocate dentro uno spa-
zio .retdco, radici valposchiavine, ddlla sua
terra, «sperduta, ma non agli estremi eon-
fini di un continente, bensi nel cuore
stesso dell'Europa, quasi annidata nel suo
subconsoio, in uno dei punti di interse-
cazione delle sue varie .civi'ltä» 13) e qui
riprendiamo la bella, azzeocata formu-
lazione di d'on 'Camillo de Piaz nella pre-
messa all'Antologia, una premessa che
e anche una definizione robusta delle mo-
tivazioni che hanno fatto nascere Linea
Retiea.
Nel parlare sucoimtamente degli a'ltri ar-
tisti, ci place annotate il pregio dei lavori
di Wanda Guanella-Gschwind, delle sue

figure evocanti spettralitä della notte sia
nella lettura de «La 'valigia di Rimbaud»
sia nel tentativo sul testo mascioniano
a ititolo «Soltanto la padrona», dove una
spettra'le cpppia di amanti ci .sembra spro-
fondata in un infernale spazio dove re-

gnano immobiilita, silenzio, omibre del-
l'attesa.
Dii Valerio Righini, sottile interprete del-
l'enigmaticita della comunicazione uma-
na nel nostro tempo, colpiscono gli espe-
dienti formali coi quali attua l'inserimen-
to-co'llocazione di sagome antropomorfe

») G. Luzzi, .Idee per .la mostra, p. 3

18) Titolo dato .dall'artista a .una serie di suoi
lavori

11) «Onde» e ill titolo del'la prova di lettura
in ohiiave pittorica di Pola del testo di
-Dego i«!La storia in riima».

12) Paolo Pola, Appunti: 1974-1981, in: Paolo
Pola o 1'incessante metamorfosi, edit.
Giardini lEditori e Stamipatori in Pisa e
M.I.T. Divisione Editoriale, Pisa-Lugano,
1986 .(ajc. di G. Masicioni)

13) Linea Retiea - Segni e liiniguaggi, p. 10
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dentro spazi evocanti il tremendo e lo
spaventoso.
Singolaritä espressiva dimostra Marilena
Garavatti 'nell'intcrpretazioine ide «La sto-
ria in rima» di Dego, lavoro nel quale
inserisce stirpi di rane in una piazza-
marasma posta fra combinazioni archi-
tettoniche che Fassin vuole dai «richiami
nordici» 14) ma che a noi ricordano an-
che storie d'Oriente e suiscitano ramime-
morazioni di atmosfere medievaleggianti.
I riscontri figurativi della Urica luzziana
(«Scritta per il mio quarantesimo anno»)
evddenziano nella Garavatti il tentativo di
ricreare artisticamente la ferma dispera-
zdone dello sfaeelo che sopravviene nello
scorrere del tempo, disperazione ricom-
posta nel pensare ad una sgualcita foto-
gra'fia che le fa pensare alia mutevolezza
dei legami familiar! ed al .dissülversi dei
rieordi della vita ordinaria.
Soffermandoisi ad indagare parvanze e

veritä dell'eterno mistero che sta in fem-
.minili gremb.i, Elio Pelizzatti nella "di-
mostrazione d'innesto" su «M.anna» di
Fio.ochi, icoimpie un'operazione singolare
con 1'assunzione dei versi uno-tre e otto-
n'ove del componiimento poetico15). Si

tratta di una scelta interpretativa sulla
cui forza intenziona'le sarebbe opportuno
riflettere eosi come sarebbe interessante
conoscere i motivd di una ben determi-
nata estrapolazione di due frammanti da
un testo di venti versi.
Infine merita una nota Rudolf B'laser,
valpo.schiavino bernase, mad stanco di
chinarsi a ricreare la bontä dd'le cose
semiplici della vita dd ogni giorno, la splen-
dente purezza, solarita di fiord e animali
rappresi in una natura sampre piu tra-
fitta da inesorabilii mali.
Blaser si ,cimenta dn quest'occasione in
una interpretazione deflla «storia in rima»
di Dego e raippresenita una rana faticance
sopra una ruota che rimanda al mito si-
sifeo.
Un'ulteriore lettura in chiave pdttorica
suilla poesda «M.anna» di Angelo Fiocchi
gli permette di calarsi di nuovo fra i

suoi tami preferiti, dove anche l'anima-
letto piü insignificante assurge, nelle sue
tale, a protagonista.
Nel continuare la carrellata sugld aitri
partecipanti accenniaimo alia delicata li-
nearitä nei quadri di Erminio Frangi; di
Remo Giatti, giovane artista per metä
tel'lino e per metä imantova.no, che giä
ha riscosso grandi sucoessi esponendo tra
l'altro nei piü noti eonoorsi internazionali
di grafica16), rileviamo l'imponenza li-
noileografdca delle sue pro.poste a «Tocchi
in transito umani» di Grytzko Mascioni
e a «Da un'idea di Vladimir Hölan» di
Giorgio. Luzzi.
E' opportuno qui fare una brevissima
rassegna di coloro che rappresentano la

corporazione dei poeti, accennare sinte-
ticamente ai loro interessi artistici, all'o-
pera, alia loro personalitä anche per ca-
pirne le «affinitä elettive» che Ii hanno
radunati in Linea Retica.
Ci sono dunque Grytzko Mascioni, uo-
mo di cultura e pper.ato.re televisivo che
dalle nostre parti non ha certo bisogno
di presentazioni. Va'ltellina, Valposchia-
vo, Engadina sono le coordinate 'biogra-
ifiche nelle qua'li si inseriscono la sua in-
fanzia e la sua giovinezza: in contesto
retico insomma!
,La grande Milano e stata il trampolino
di dancio per una variopinta carriera in
campo giornalistico, 'letterario, cinemato-
grafico e teatrale. Gompartecipe alle e-
sperienze del periodo pionieristico della
TSI, attualmente e a capo del settore
Rapporti Esterni del'la RTSI dopo aver
diretto dal 1973 al 1984 i Programmii dello

Spettacolo. Ampia e piü volte premia-
ta la sua produzione letteraria dalla quale
citiamo il saggio dell'80 «iLo specchio
greco», il tomanzo biografico «Saffo»
(1981) e «.Poesia 1952-1982».

J4) Linea Retica, p. 12

is) Pelizzatti "lelgge" i(l titoio «iM'aruna» in
modo antroiponitnico

10) iBaroelllona, iCracövia, Liubljana, Taipei,
ece.
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Giuliano Dego, docente di letteratura ita-
liana in varie universita — negli ultimi
quindici arani ha insegnato a Lorudra —
ha diviso (La sua vita fra Colico e la Gran
Bretagna. Scrittore bilingue, pubblicista
— e collaboratore del Times —. Oltre
a lavori narrativi e poetiei, vanta qpere
di eritica letteraria iquali ad escmpio
«Directions in Italian Poetry» (1976).
Angelo Fiocchi, leochese trapiantato a Mi-
lano, attivo nel settore delle traduzioni
letterariie i(Sade, Drieu la Rochelle, Daudet),

annovera fra le sue opere ad es.
«I'l idio minore» e «Qui finisce la terra».
Giorgio Luzzi, ispir,atore di Linea Retica,
sondriese, da anni operante a Torino,
cittä che gli permette di curare i suoi in-
teressi critici rivolti in particolare alia
poesia italiana del novecento, oltre ad
aver collaborato a riviste quali «Parago-
ne», «Sigma», «Bloc Notes», ha dato alle
stampe <sette raccolte poetiche.

RET1CITÄ:

MITO?, RICBRGA IDEALIZZANTE?

A iconferma della consistenza delle affer-
mazioni di Luzzi, secondo il quale non
c'e casualita nella «cordata» degli arti-
sti riuniti in questo progetto, stanno le

piu volte ribadite asserzioni di Padre Ca-
millo de Piaz, al quale del resto va molto
del merito per la riuscita di questa ini-
ziativa scaturita soprattutto dal suo fer-
vore umano che lo fa punto fermo del
cenacolo aperto valtellinese.
Nel testo introduttivo dell'Antologia, de
Piaz scrive di Linea Retica come dell'ul-
tirna tappa di un lungo iter di frequenta-
zioni fra uomini di cultura e artisti tellini
e valposchiavini. Questa storia di incontri
e aimicizie annovera come uno dei suoi
capitoli piü significativi, le esperienze
originate dal fascino inon solo montano di
quel si'to icosi earico idi senso, focolare
di apiritualitä che e lo xenodochio di San
Remigio/Romerio: dall'amore per questo

luogo ricco di valori per una comunione
socioculturale, e nato il Gruppo omoni-
mo del quale la maggior parte dei com-
ponenti di Linea Retica fanno parte.
In questo icontesto vanno ricordate le
manifestazioni svoltesi in el gennaio/feb-
braio 1985 a Poschiavo per iniziativa del-
la locale sezione della Pro Grigioni ita-
liano 17).

Probabilmente de Piaz allude in particolare

a questo Gruppo quando scrive di
«una nuova linea (a qualouno e scappato
di chiamarla linea retica, e il nome e

rimasto, con quel tanto di approssiima-
zione ma aniche di trascinamento, o anti-
trasoinamento, allusivo che esso compor-
ta)» 18).

Qualcosa dunque c'le veraimente che ac-
comuna i poeti e gli artisti i quali «han-
no inteso far eentro su di se e sul loro
inioontro nei luoghi a cui li riohiamava
una loro nativa o elettiva affinitä» 19).

Ma che dire ora di icventuali denomina-
tori comuni che contraddistinguono le

loro realizzazioni artistiche ne'll'ambko di

questa mostra abbinata grafica-poesia?
Luzzi afferma di non sapere fino a che

punto l'aspirazione di una linea retica
«sia verifieaibile per quanto, un certo
fondo imibuto morale uccanto a certi ele-

menti ultralfisici del paesaggio mi sem-
briino fattori distintivi importanti; linea

— continua — che e certamente prati-
cata magari in imaniera inconsoia ma ,con-

vergente (anche il eonvergere delle fessure

") Venne organiizzata una mostra allla quale
parteciiparonoWanda Guanel'la-Gsohwind,
Rudallf Blaser, Paolo Pola, Not Bott, Va-
lerio ftiighini, Marilena Garavatti; unia Serie

di eonferenze eid un dibattito.
Dell'esperienza del Gruppo san Romerio
parlano Geratdo iCrameiri e padre Ajnito-
nio Sanitiini su «la Scariza», periodiico d'in-
formazione, culltura, anknazione, anno I,
no. /I, marzo 1985

is) Linea Retica - Segni e liimguaggi, p. 8

i0) Caimi'llo de Piaz nelll'invito altl'toaugura-
zione dell'iedizione miilanese della masitra
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geoifisi'che e delle antiche reti idi ipercorso
umano)» 20).

Certo la grande varietä tematica riscon-
traibile nei testi di Dego, Maseioni, Fiioc-
chi e Luzzi allontana i pittori dalla pos-
sibilitä di verifiche, diremmo, dentro un
cerchio retico-"telllino".
Inoltre, messun coimponimento si riallac-
cia esplicitamente — se in quest! termini
e permesso argomentare quando si lavora
suil testo letterario! — ad elementi di una
ben definita realtä geopolitica, sooiocul-
turale come puö essere quella che ci in-
teressa.
Rimane comunque, indisoutihile, la con-
cretezza di un inoantro, di una comu-
nione di spiriti creativi legati da pulsion!
emotive che Ii apparentano.
E .con do creidiamo, .Linea Retica, gia si

giustiifica nelle sue aspirazioni program-
matiche. II mito di una reticita che squar-
cia i dati geopolitidi della realta contem-
poranea, vive, emoziona.
Si, emoziona!
Infine riimane la «felieita mentale» 21) di
un miraggio annientato superando com-
plessi e soggezioni .di ifronte alia falsa idea
che vuole solo il grande oentro econo-
mico e .sociale fautore, portatore di alta
cultura.
Linea Retica a Poschiavo e a Sondrio,
ma anohe a Mil-ano e a Berna, i cosid-
detti icentri .metropolitani che .spesso ci
creano 'il .complesso dii periifericitä, di lon-
tananza, idi abibandono.

Pero, cosa vuol dire dontano? «Chi e lon-
tano e chi e vicino, e dontano da chi o
da che cosa?» 22). *

20) iGiorgio iDuzzi, Idee .per la imostra, p. 3

21) II prestito espressivo viene qui dall titolo
dato da Maria iCoirti ad una sua imipor-
tante pubplicazione su D(ante e Caval'canti

22) 'Linea .Retiica - Segni e ilinguaggi, p. 9
(Caimillo de Piaz)

Questo saggio e una rielaborazione sulla
base di artieoli giornalistici apparsi nel
maggio 1987 su .11 Grigione Itallia.no, Il
Giornale del Popolo in oocasione della
presentazione di Linea Retica a Sondrio
e del'l'apertura della Mostra a Poschiavo;
inifine va ricordato un testo piü ampio
apparso il 16 marzo 1988 nella pagina
Arti/lettere/Spettacoli del Giornale del
Popollo.
Gli .stralci riguardanti .Paolo Pola si ri-
collegano ad una intervista da me rea-
lizzata per la Radio della Svizzera Ita-
liana in oocasione della mostra pittura-
scultura di Paolo Pola e Jürg Häusler alia
Galleria Giacometti di Coira nel 1985 e

agli artieoli di presentazione per la Mostra

Segni 1980-1987 (Poschiavo, PGI
P'vo 1987, interrotta dal'1'.alluv.ion.e).
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