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schmiede die stählernen Klingen und Pfrieme nicht selber verfertigen
konnten, sondern vom Messerschmied beziehen mussten, brauchte es auf
jeden Fall mehrere Handwerker, um einen einzigen Schweizordolch zu
erzeugen. AU dies wird reichlich mit Detailaufnahmen, auch von Marken und
Einzelteilen, illustriert. Schliesslich stellt der Autor als gewiegter Museumsmann

die gefürchtete Frage: echt oder falsch? Er lässt sich dabei nicht von
seinem Gefühl loiton oder vom Faltenwurf der Figuren beeinflussen,
vielmehr zieht er modernste technische Hilfsmittel zu Rate. So wurden alle
irgendwie erhältlichen »Stücke (mehr als zwei Drittel) in den Labors des
Schweizerischen Landesmuseums einor eingehenden metallurgischen
Untersuchung unterzogen. Für die endgültige Datierung im Katalog waren dann
ausser kunst- und stilgeschichtlichen, waffentechnischen und entwicklungsgeschichtlichen

Merkmalen vor allem auch technologische Kriterien
massgebend, wie die materielle Beschaffenheit aufgrund der Metallanalyse,
technologischer Aufbau, konstruktive Teile, Bearbeitungsart und Massvorgleicho.

Das Ergebnis dieser wissenschaftlich-objektiven Beurteilung verblüfft
selbst manchen Kenner: von den 159 Nummern des gut bebilderten Katalogs

musste die Hälfte dem 19. oder beginnenden 20. Jahrhundort
zugeordnet werden. Nicht nur viele Privatsammler, sondern sogar borühmte
staatliche Sammlungen sohen sich nun im Besitz mehr oder weniger
gefälschter Stücke, die sie violleicht um teures Geld erworben haben!

Hugo »Schneider ist das Kunststück gelungen, mit diesem Werk nicht nur
eine waffenhistorische Pionierleistung zu vollbringen, sondern gleichzeitig
oine dem Laien zugängliche Einführung und dem Fachmann unentbehrliche
Dokumentation zu schaffen. Er hat damit neue Massstäbe für Waffen-
Monographien gesetzt. Dass dio typographischo Gestaltung des handlichen
Buches weder dem wissenschaftlichen Rang des Inhalts noch dom
vorzüglichen Namen des Verlages otwas schuldig bleibt, sei nur am Rande
angemerkt.

Basel Peter F. Kopp

Pagine bellinzonesi - Cenni storici, studi e ricerche in occasionc dei cenlenario
di Bellinzona capitale stabile dei Cantone Ticino 1878-1978. A cura di
G. Chiesi. Bellinzona, Comune di Bellinzona o Stato dol Cantone Ticino,
1978. In-8°, 282 p., ill.
E rallegranto che il centenario di Bellinzona capitale, avvenimento storico

epidermico come viene ricordato noll'introduziono della raccolta, abbia potut o

servire da stimolo per la pubblicazione di divorsi contributi, che dagli albori
preistorici della cittä giungono fino all'esame delle prospettive della sua at-
tuale funzione regionale.

Da una faso imperniata sul ruolo strategico dei contado, ruolo di cui i
eastelli costituiscono la piü evidente esprossione, si passa lentamonte ad un
periodo che vede il nucleo cittadino ostendersi ben al di lä delle solide mura;
esse poco a poco cadono sotto i colpi inferti dallo svüuppo cittadino segnato
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ormai dalla presenza dei primo importante nodo ferroviario a sud delle Alpi.
Cogliero nel suo insieme questo ampio quadro evolutivo e un merito dell'idea
che sta alia base dell'opera, ancho se poi i vari brani, presi nolla loro globalitä,
risultano un po' troppo slegati, essondo mancata forse la possibilitä di un
lavoro piü collettivo. I saggi sono stimolanti; alcuni sintetizzano per il let-
lore ampie opero e lunghi anni di studio, altri toccano argomenti cho soltanto
da poco tempo suscitano l'interosse della storiografia locale.

P. Donati riassumendo nel suo contributo i dati archeologici raccolti in
questi ultimi tempi, dimostra cho dopo l'etä dol ferro il contado divcnta giä
una regione di comunicazione, fatto q:iesto che spiega l'esistenza di una
cultura alpina caratterizzata da influenze esterne e che giustifica lo svüuppo del-
l'insediamento dei Castel Grande.

Questa fortificaziono, posta sul finire dell'Impero romano a guardia del-
l'importante passaggio, come si legge nella sintesi di W. Meyer, ha perö un
valore solamente nella misura in cui fa parte di un sistema statalo integre
I Confedorati infatti assumono agevolmente il dominio dei borgo, facendone
poi la base d'appoggio ideale per la loro politica in Italia, montre il ducato
milanese e in pieno disfaeimento.

Fuori dalla visuale di una BeUinzona situata al centro di un passaggio
militare o commerciale, si pone il saggio di G. Chiesi, nel quäle si ricostruisce
attraverso i documenti dell'archivio capitolare bellinzonese, il quattrocen-
tesco paesaggio rurale dei contado. L'inventario dei secolo XV ci permette
di osservare la distribuzione dei beni rurali della Collegiata, forse il maggior
proprietario fondiario della regione, e la proprietä nel borgo di edifici che le

famiglie benestanti ampliano e abbelliscono in un rinnovo urbanistico che
R. Pellandini descrive nel suo saggio. Lc documentato migliorie operate dai
massari fittavoli, a tal punto creditori nei confronti dello stesso Capitolo da
disgregarne la proprietä, portano nel '400 a un'espansione dell'economia
agraria. II disfaeimento dei dominio ducale e la situazione di insicurezza che
lo aecompagna, favoriscono il potenziamento di un'economia piü autarchica.

L'orientamento economico dol borgo rimane perö ancora fondamental-
mento doterminato dal commercio e dai trasporti; basti pensare agl'inquieti
rapporti con la Mesolcina - doscritti da R. Boldini - scossi da liti per que-
stioni daziarie, o all'attivitä della Zecca bellinzonese (1503-1529) - delineata
da A. Morotti - il cui battoro moneta di stilo latino rispondo agli scopi degli
oecupanti confoderati attratti dai ricchi mercati lombardi.

AH'esame dei primo periodo d'oecupazione elvetica si dedica anche
B. Biucchi dopo un accenno alia rosa «sponte coaeta» di Bellinzona. Benche
appaia dalla lettura degli «Abschiede» la volontä doi Confederati di preservare
i privilogi dei borghigiani, si desume dal calo d'importanza di Bellinzona quäle
stazione doganale, un lento declino doll'attivitä amministrativa; l'indirizzo
economico della Confederazione, dofinito con la Francia a Friborgo noi 1516,

segna l'inizio dell'esclusione dei Ticino dallo grandi vio economiche. 1 lavori
e l'apertura dolla galleria dei Gottardo nel 1882 creano le premesse per una
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lieve ripresa economica preceduta e accompagnata da un fiorire di societä
democraticho e operaie, oggetto dello studio di R. Ceschi. L'arrivo in massa
di emigranti italiani, i piü sfruttati o i piü attivi politicamente (tra di loro
Vergnanini e Tedeschi), e di svizzero-tedeschi imbevuti di associazionismo
grutliano, da un impulso decisivo al movimento democratico ticinese contrad-
distinto fino allora essenzialmente da tentativi di assistenza intellettualo
(1851). daprincipi di mutuo soccorso (1861) e da quell'idealismo repubblicano
importato da numerosi esuli italiani, presenti anche a Bellinzona come rivela
dei resto R. Zeli nel suo saggio dedicato all'influenza milanese sul dialetto dol
borgo. Questa forza democratica, dopo aver offerto il suo braccio ai radicali
- spalleggiati anche dai lavoratori della Gotthardbahn riuniti nolla societä
dei Grütli (1884) - nella lotta al «Nuovo Indirizzo» conservatore, ö spinta dalla
convorgenza tra il governo radicale Simen e il possibilismo di Motta, verso la
ricerca di uno spazio autonomo ancora caratterizzato perö da un tradizionale
democratismo. Si ha quindi nel 1896 la fondazione a Bellinzona di una sezione
dol Partito operaio ticinese affiliata al PSS e nel 1897 a Giubiasco della Fede-
razione Operaia dei Ticino prossima alia «Gewerkschaftsbund».

II gruppo anarchico di Bellinzona, la cui storia e esposta da R. Broggini,
avrä vita effimera anche se poi saltuariamente se ne segnalerä ancora qualche
apparizione ben sorvegliata dalla polizia. II gruppo sorto noi 1876 per opera
di C. Salvioni, influenzato profondamente da Bakunin residente a Lugano,
partecipa al fianco della Federazione giurassiana, come documenta L. Bertoni

su «Risveglio», al dissidio con la seziono dei Ceresio di Zanardelli e Malon
assestatisi su posizioni di tipo legalitario e trade-unionista.

Con lo studio di A. Rossi si giungo alia storia di oggi; egli prendo in esame
Bellinzona in quanto centro di una rogione comprendente tutti quoi comuni
che verso il capoluogo inviano un importante flusso di lavoratori o studenti.
Questa migraziono pendolare croa ai comuni periforici non pochi problemi di
dipendenza finanziaria so si considera sia il procosso di suburbanizzaziono
demografica a partiro dal 1950, sia quollo di contemporanea centralizzazione
nel capoluogo dei posti di lavoro dei settore torziario. Con le proposte di
riunificare posto di lavoro e di residenza tramito una maggior decentralizza-
zione delle attivitä economiche, e di parare almeno al divario grazie aUa com-
pensazione finanziaria, lo sguardo doll'autore cho chiude «Pagino bollinzo-
nesi» si volgo vorso un futuro rogionalo ampiamonte condizionato dal passato
storico della capitale.

Bcrna Felice Dindo

Armand Veillon, Les origines des classes primaires supirieures vaudoises.
Lausanne, 1978. ln-8°, 316 p. («Bibl. historiquo vaudoise», n° 61).

Si l'övolution do l'öcole depond etroitement. do celle de la societe, il parait
evident qu'elle no marche pas forcöment au memo rythme. On a l'habitude
do constater, avec satisfaction si l'on est consorvateur, avec depit si l'on se dit
progressiste, que notre appareil scolaire se revele en general un frein plus
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