
è 

KXÒ S
s
 

; 
SN 

S
p
 Ì 

fa 
N
 9
 “ga, 

È 

S
a
g
 è 

N
Ò
 

i
 

NN 
è 

c 

gg gg 

N
 N 

XÒ 
N
S
 

È 

e 
M
I
S
 

N
O
 È 

A 

SI 
La 

N
N
 

DD 

N
I
Ù
g
{
 

day 
Ò 

SN 
è 
N
Ò
 

ìÎ 
N
S
 

N
N
 

Y
y
ù
 

&
 

Y
 

XÒ 

eh 

D 

Lj//% 

Yjg 
Y 

a 

CA’ FOSCARI 

XII, 2 1973 

 



INDICE 
  

JT. ALBERICH, 

G. MARRA, 

S. PESCATORI, 

R. SBROCCHI, 

NOTE E RASSEGNE 

L. MANCINELLI, 
B.TAROZZI, 

RECENSIONI 

D.H. MEADOWS e a., 
J.G. CASALDUERO, 

B. A. USPENSKI], 

V.MARCADÉ, 

A.SERPIERI, 
S.A.RoxAs, 

H. KENNER, 

Repertorio bibliografico 

Sobre el fondo ideologico de las «Sonatas» de 
Valle Inclan 
La poesia di Emerson: natura come realizzazio- 
ne di forme 
Corrispondenza tra fraseologismi e unità lessi 
cali (sotto l'aspetto formale e semantico) nel 
russo moderno 
Stendhal e le tematiche del «Gattopardo» .. 

Dada mistico. L'esperienza di Hugo Ball .... 
Poesia e regressione: Anne Sexton 

Sui limiti dello sviluppo (S.Cecchinel) 
La imagen del monarca en la Castilla del siglo 
XIV (D. Ferro) 
Poetika komposicii. Struktura chudozestvenno- 
go teksta i tipologija komposicionnoj formy 
(M. Marzaduri) 
Le Renouveau de V’art pictural russe (M.Mar- 
zaduri) 
T.S.Eliot: le strutture profonde (G.Miglior) 
Library Education in Italy: an Historical Sur- 
vey, 1870-1969 (N. Vianello) 
The Pound Era (G. Restivo) 

267 

287 

ZII 

333 

345 
355 

367 

370 

  

COMITATO DI REDAZIONE 

Direttore responsabile: Sergio Perosa 

Sezione Occidentale: Eugenio Bernardi, Ettore Caccia, Franco Meregalli, Gianni Nicoletti, 
Sergio Perosa, Vittorio Strada 

Sezione Orientale: Lionello Lanciotti, Maria Nallino, Gianroberto Scarcia. 

  

Dall’annata 1968 gli «Annali di Ca’ Foscari» escono con periodicità semestrale. 
Dal vol. 1x, 1970, un terzo fascicolo annuo costituisce la «Serie Orientale» degli «Annali» 

  

© Copyright 1973 Università degli Studi di Venezia 
Abbonamento 1973: L. 7.000 - C.c.p. 17/19477 intestato a Paideia - Brescia 
Prezzo del presente fascicolo L. 4.250



ANNALI 
DELLA — 
FACOLTA 
DI LINGUE 
E 
LETTERATURE 
STRANIERE 
DI 
CA’ FOSCARI 

  

PAIDEIA XII, 2 1973



JOSÉ ALBERICH 

SOBRE EL FONDO IDEOLOGICO _ 
DE LAS «SONATAS» DE VALLE-INCLAN 

ePor qué ocuparse a estas alturas de las Soratas, obra que tiene 
tan mala prensa en el valleinclanismo actual? Después de todo, su 
mismo autor, poco antes de su muerte, habîfa dicho al Dr. Garcfa- 
Sabell: «jLas Sonatas! Olvidémoslas. Son solos de violin»!. La 
critica — con la excepcién de Casalduero ? y pocos mfs — ha tendi- 
do a ver en ellas una actitud demasiado esteticista y artificiosa, 
que las hace indignas de comparacién con las obras tardfas del gran 
gallego. Pero no hay que olvidar que el calificar a una obra de este- 
ticista no es bastante para despacharla como poco importante o poco 
seria. DetrAs de la estética est4 siempre la ética. Al encontrar una 
cosa «bella», el escritor también la encuentra «buena», no necesa- 
riamente en un sentido moral aceptado por sus lectores, pero sî 
en un sentido vital. En literatura, al menos, lo estético no es nun- 
ca una categorfa quimicamente pura ni aislable por completo de 
otras. Asî, es ficil ver que la inmoralidad de los llamados decaden- 
tes era un intento de edificar una nueva moralidad; fracasado in- 
tento, tal vez, pero no por ello dejaba de ser una auténtica aven- 
tura espiritual, ms o menos enraizada a la vida de los que la em- 
prendieron. Las Sonatas, en efecto, a pesar de su esteticismo y su 
artificiosidad — y también a causa de estos mismos rasgos — tras- 
lucen mucho del Valle-InclAn intimo en la época en que las escri- 
bié. Y por ser una obra temprana, de principios del siglo, reflejan 
asi mismo la ideologfa que Valle tenfa en comin con otros escrito- 
res del 98, en ese tiempo de tanteos y dudas, de busca inquieta de 
valores. Al bautizar con el nombre de Impresionismo la literatura 
del novecientos, Casalduero no se refiere solamente al uso de una 

1. D. Garcfa-Sabell, «Espafioles mal entendidos; Don R. del V.L», en Insula, xVI (1961), 
Nos. 176-177, P. 19. 

2.]J. Casalduero, «Elementos funcionales en las Soratas de V.L», en Estudios de Litera- 
tura Espafiola, 2a ed., (Madrid, 1967), pp. 258-275. 
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técnica simbolista, sino a una actitud espiritual de amplisimas re- 
sonancias: «La voluntad y la observacién del Naturalismo han si- 
do sustituidas por la inteligencia y la intuicién. La seguridad ha 
dado lugar a la indecisién»*. Màs que elaborarse un sistema de 
ideas coherente y compacto, los novecentistas se mueven fluida- 
mente entre solicitaciones igualmente atractivas; la inconsecuen- 
cia es su lema; también en el terreno de las ideas y los valores se 
entregan al impresionismo, a la sugerencia: decir y desdecirse, 
huir y atacar, negar y difuminar la negacién en un esbozo de aser- 
to. Y, sobre todo, no expresat los resultados, las conclusiones del 
pensamiento — puesto que el pensamiento queda siempre abierto, 
inconcluso — sino su proceso mismo, su fluir y refluir entre lo uno 
y lo otro. En este sentido, las Soratas son la obra més noventaio- 
chista de Valle, mucho màs que las tardfas o esperpénticas, donde 
el escritor ha tomado por fin — a los sesenta afios, mAs o menos — 
una postura cristalizada, dura, erizada de puntas penetrantes. 

Para mi las Soratas son el primer libro en que Valle proyecta, 
de una forma velada pero enérgica, incluso agresiva, su personali- 
dad‘. En sus obritas anteriores habfa — es verdad — muchos rasgos 
originales, reveladores de sus vetas ms hondas y luego fructîfe- 
ras, pero todo a retazos, por tanteos y trompicones. En las Sorma- 
tas se han reunido todos esos fragmentos, con un gran esfuerzo 
artistico, sintético, con una terrible voluntad de expresién total. 
No quiero decir que en las Sonatas esté todo Valle-InclAn, tal co- 
mo le conocemos hoy. Ni mucho menos. Pero sî est entero el Valle- 
Inclàn de entonces (y el de algunos afios después), gritando a los 
cuatro vientos: jAquî estoy yo! Todos los noventaiochistas, con 
su culto del individualismo y de la personalidad, habfan hecho 
lo mismo: Benavente, en La corzida de las fieras (con su sosia lite- 
rario, Tomillares); Unamuno en Paz en la guerra (Pachico Zabal- 

3.J. Casalduero, loc. cit., p. 273. 
4.En este ensayo me limito a reproducir — con algunas modificaciones - una modesta 
conferencia pronunciada en la Universidad de Nottingham el 2 de marzo de 1972. En 
€l me propongo solamente aventurar una serie de interpretaciones personales de las 
Sonatas, aunque apoyadas por fuerza en no pocos juicios ajenos y ya casi mostrencos, 
y sin espacio suficiente, ademfs, para desarrollar a fondo y con detalle los temas que 
rozo. Pido, pues, la indulgencia del lector para este imposible intento de abrir un coco 
con un cascanueces, segun la acertada frase de mi buen amigo y colega J.M. Aguirre, a 
quien agradezco de verdad la inteligente critica y sagaces sugerencias que me ha brin- 
dado después de leer mi manuscrito. Mi tinica esperanza es, pues, excitar las ideas — 
aunque sea por antagonismo — de otros valleinclanistas màs concienzudos y reposados 
que yo. 
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bide) o quizis mejor en Amor y pedagogia, donde ya no es ningùn 
personaje sino el Maese Pedro de su retablo; Baroja se define por 
primera vez en las Aventuras de Silvestre Paradox (1901), la pri- 
mera obra inconfundiblemente barojiana, después de las vacilacio- 
nes de Vidas sombrias y de esa extrafia novela dialogada, tan po- 
stiza, que es La casa de Aizgorri. José Martinez Ruiz se busca a sf 
mismo en La voluntad, Antonio Azorin, y se encuentra en Las 
confesiones de un pequefio filésofo, hasta el punto de que de aho- 
ra en adelante adopta como seudénimo el nombre de su protago- 
nista. Incluso ponen estos esctitores en medio de la novela un pe- 
quefio autotretrato fisico: Baroja, sus barbuchas rubias, su calva 
premura y su nariz torcida; Azorin, su paraguas rojo y su moné- 
culo de carey; Valle-Inclin, su «melena merovingia» seguida por 
la «tonsura casi clerical», los «quevedos», que se afirma Bradomîn 
al luchar a bastonazos con el indio ratero, su brazo cortado. La di- 
ferencia es que los primeros vierten en esos libros trozos literales 
de su vida real, y el flujo constante de sus ideas en forma casi en- 
sayfstica, mientras que el tiltimo reclama el derecho a sofiarse a sf 
mismo, proyectndose en una accién totalmente inventada. Pero 
en el tono, en esa voz «engolada y magnffica», està todo dl. 

Para Meregalli, la creacién de Bradomin es «la reazione esaspe- 
rata di un uomo misconosciuto, che dopo aver scritto una ‘Sonata 
de Otofio’ [ en los fragmentos de E/ Imparcial] cerca a lungo e in- 
vano un editore». Es, pues, un desaffo cara al publico, un presen- 
tarse osadamente, un quitarse la mscara, echando al suelo la pre- 
tendida impersonalidad de que trataba de revestirse el escritor 
del siglo x1x, quien incluso se escondfa tras el «nosotros» cuando 
querfa decir «yo». Quitarse la mascara... y ponerse otra, pues, al 
quererse crear una personalidad literaria, se crea también una ca- 
reta, una persona en el sentido etimolégico y teatral del término, 
una cara publica que es y no es al mismo tiempo su cara verdade- 
ra. Osadfa que oculta a medias su debilidad interna, su inseguridad 
moral; «ese doble juego impresionista — escribe Casalduero — de 
ocultar y expresar constantemente el yo, de expresarlo hasta cuan- 
do se oculta, de ocultarlo hasta cuando se expresa, esto es, de hacer 
siempre poesfa de la realidad» °. Resulta paradéjico que Valle-Inclin 
sea mfs auténtico, esté mds desnudo, en las obra dialogadas pos- 

5. Franco Meregalli, Studi su R. del V.I. (Venecia, 1958), p. 17. 

6.J. Casalduero, loc. cif., p. 273. 
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teriores, donde la accién toma forma dramdtica y el autor se reti- 
ra, que en las Sozatas, donde habla en primera persona por boca 
de Bradomiîn; pero es que, incluso en las Comedias bérbaras, Val- 
le ya ha madurado y se ha liberado de muchas incertidumbres; por 
no sentir esa necesidad imperiosa de afirmarse, ese nerviosismo del 
novel, se presenta con mucho mayor aplomo. Bradomin es cierta- 
mente una proyeccién del yo de Valle, pero una proyeccién fuer- 
temente imaginativa, fantaseada y arropada en literatura propia... 
y ajena. En ninguna otra obra suya son tan abundantes ni extensos 
los «plagios». Hemos hablado de agresividad, de presentarse en- 
fiticamente cara a un publico pacato y filisteo. Precisamente por 
ese affin de afirmarse, se le va la mano, y exagera algunas cosas que 
€l no sentfa quizAs muy fntimamente — o que sintié de una forma 
pasajera, luego profundamente modificada —, pero que estaban en 
el ambiente literario de la avant garde y que le garantizaban el e- 
scAndalo, el épater le bourgeois?. Estas cosas desorbitadas en las 
Sonatas son sobre todo tres: 

1)El erotismo, algo desmesurado, insistente y empalagoso, casi 
puramente cerebral. En Oto#o, por ejemplo, una vez que se crea — 
con gran fuerza y rapidez, como todo en Valle — esa atm6sfera e- 
r6tica peculiar que liga a Bradomiîn y a Concha, parece como si el 
autor no supiese ya qué hacer con ella, y simplemente la alarga, la 
prolonga con insignificantes variaciones: paseos por el jardin, be- 
sos en el mirador, cenas en la intimidad... Tal vez por esa excesi- 
va preponderancia de lo erdtico dijese luego Valle que la Soratas 
eran solos de violin, variaciones sobre un mismo tema, monétona- 
mente repetido. Lo mismo se puede afirmar de Estto, aunque no 
de Primavera e Invierno, las màs maduras y tardfas de la serie. Ese 
erotismo, ademàs, trata de disfrazarse de sensualidad perversa, sin 
serlo. Se ha notado que Bradomîn es un tipo fundamentalmente 
sano en sus actos, aunque hable de perversiones con retérica y re- 
gusto decadentes («el magnifico pecado de las tragedias griegas», 
«el amor de los efebos», «el divino marqués de Sade», etc.) e in- 
cluso las vea a su alrededor. En la mente del novelista ello es sin 
duda un fantaseo tentador, «muy saturado de literatura y de Aca- 
demia Veneciana» como la Volfani, no una experiencia. 

2) La crueldad estética, la belleza de la violencia, muy imbuîda 

7. Véase el fino y detallado estudio de G. Sobejano, «Epater le bourgeois en la Espafia 
literaria del 1900», en Forma literaria y sensibilidad social, (Madrid, 1967), pp. 178-223. 
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del espîritu de Nietzsche, probablemente filtrado por D’Annun- 
zio *. Hay que reconocer que el deleite en la brutalidad es uno de 
los rasgos mds tenaces y caracterfsticos de Valle, y no sélo en la 
época de las Soratas, pero es el acento y el enfoque moral el que 
varfa de modo notable con los afios. El gusto mfs bien repugnante 
de Bradomîn por «la pirpura gloriosa de la sangre, y el saqueo de 
los pueblos, y los viejos soldados crueles, y los que violan don- 
cellas, y los que incendian mieses, y cuantos hacen desafueros al 
amparo del fuero militar» deja paso al despotismo hospitalario de 
Montenegro, protector de sus criados y redentor de los miserables; 
las campesinas a las que hace concubinas suyas se sienten honra- 
das por los favores del sefior, e incluso sus hijos ilegîtimos se enor- 
gullecen de serlo. Mucho ms camino hemos andado cuando Ilega- 
mos a Tirano Banderas, la ms tajante condenaci6n de la violencia 
tirfnica que se ha escrito jamfs. En las Sonatas mismas, la cruel- 
dad est més en la fantasfa de Bradomîn que en sus verdaderos 
sentimientos; los soldados que motivan esa parrafada d’annunzia- 
na no han violado ni hecho correr la sangre; sus crimenes son màs 
bien tropelfas de borrachos vulgares (apalear al que les niega el 
vino, subir un caballo a un piso alto). En la famosa escena del ne- 
gro destrozado por los tiburones, la que promueve el espectàculo 
y goza de él es la Nifia Chole; Bradomiîn se hotroriza, aunque en 
seguida siente — o imagina sentir — una «voluptuosidad deprava- 
da y sutil». 

3)La burla irreligiosa, que luego Valle quiz4s considerò inma- 
dura, sfintoma de tensiones después superadas, pues el caso es que 
no se vuelve a repetir con el tono que tiene en las Soratas. Sus 
obras posteriores contienen ataques anticlericales (el sacristin de 
Divinas palabras, el Abad de Lantafién en Cara de Plata, o la 
«monja de las llagas» del Ruedo Ibérico), pero no contra la reli- 
gién en sî. Sobre esto volveré més adelante. 

AI dar como titulo de este ensayo «Sobre el fondo ideolégico 
de las Sonatas» quiero decir exactamente esto, el fordo, no la su- 
perficie, no la estructura imaginativa que son las memorias de Bra- 
domîn intencionalmente, sino su subsuelo, lo que las soporta y sos- 
tiene, que es, claro, la ideologia de Valle en esa época; ideologfa 
que sélo se transparenta leyendo entre lineas, se escapa por resqui- 

8. Véase G. Sobejano, Nietzsche en Espafta (Madrid, 1967), pp. 213-227. 
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cios, ac4 y all. Todo ello hay que cogerlo al ofdo, como un rumot- 
cillo subterrineo; se adivina en el matiz y el contexto, en la ironfa 
de las situaciones o las palabras, pues se trata de una revelacién 
musitada en la ambigiledad, forma suprema del simbolismo. Y ese 
fondo ideolégico es — en eso quedamos — un juego de tensiones 
entre valores opuestos, un sistema din4mico, inestable e incluso 
paradéjico, un constante afirmar y minar lo afirmado con la duda. 

«;Mi amor adorado, estoy muriéndome y sélo deseo verte!» jAy! Aquella 
carta de la pobre Concha se me extravié hace mucho tiempo. Era Ilena de 
affn y de tristeza, perfumada de violetas y de un antiguo amor. 

Asî comienza, con un gran diapasén romantico, la Sonata de Oto- 
fio, la primera que escribié Valle-Inclin. Y asî se introduce, desde 
la primera lfnea, el tema central de toda la serie, la conjuncién del 
amor y la muerte, del sexo y la destruccién. Pero no voy a ocupar- 
me ahora de ese tema central, sino de otros subtemas o motivos 
que se entrelazan a él fntimamente. Lo que pudiéramos llamar la 
orquestacién de la melodîa bfsica, que se realiza por medio de tres 
instrumentos: el orgullo aristocràtico, la decadencia del heroismo, 
la irreligién. El primero hace a Bradomîn un amante narcisista, un 
«cisne que pasea su blancura inmaculada, su grécil esbeltez, sin- 
tiendo agudamente la diferencia entre su aristocracia y cuanto le 
rodea» (Casalduero); el segundo explica la situacién del protago- 
nista como ejecutor de proezas carnales, a falta de hazafias marcia- 
les o polfticas; el tercero pone el tema de lo erético contra el fon- 
do de la rebeldîa metafisica, tan tradicional en la literatura donjua- 
nesca. Los tres son «elementos funcionales», sin los cuales el con- 
junto resultarfa una misica del todo diferente. Pero lo que me in- 
teresa aquî no es su funcionalidad en la obra, sino lo que revelan 
del autor, su sétano ideolégico. Vamos, pues, a examinarlos por 
separado, brevemente: 

A)EI Palacio de Brandeso es un palacio donde hay manzanas 
puestas a secar en los alféizares de las ventanas, donde se hila la 
lana, donde se ven, en el zaguAn, grandes arcones para recoger el 
grano de los foros o rentas. Es decir, es una mansién aristocrAtica 
pero también rural. Es el simbolo de una nobleza que tiene sus 
rafces en la tierra, que no vive solamente del pueblo sino con el 
pueblo y formando parte de él. Antes de Ilegar al Palacio, nos en- 
teramos de que Concha es una propietaria generosa, que perdona 
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la renta a sus molineros en afios de sequîfa. Bradomiîn también es 
generoso, cuando acaso no deberfa serlo mucho, pues su fortuna 
consiste principalmente en legajos de pleitos. Odia a los mercade- 
res «herejes» que le acompafian en el barco donde navega a Méji- 
co: «La raza sajona es la més despreciable de la tierra». La herejfa 
de estos nérdicos pelirrojos que le hacen sentir «la vergiienza zoo- 
I6gica» no es el protestantismo, sino el espîritu mercantil, el capi- 
talismo. O sea, Valle-Inclin està comenzando a hacer la apologia 
de esa Espafia arcaica, paternalista, precapitalista, que tan magni- 
ficamente ha descrito J. A.Maravall?. Para él, en esa época, eso 
no es sélo una aficién estética, es un sentimiento profundamente 
atraigado y una valoracién de la situacién social cambiante que 
habîa visto en la Galicia de su nifiez. Si a nosotros nos parece re- 
trégrada, no olvidemos que ni Valle ni nadie habfa visto vivir 
mejor a los campesinos bajo el régimen liberal-burgués creado por 
la desamortizaciòn. Si acaso, vivian peor y mas explotados que an- 
tes, bajo los mayorazgos y los conventos. En La dama errante Ba- 
roja se indignaba de la miseria producida en el campo por el cerra- 
miento de fincas y la desaparicién de las tierras comunales, asf 
como de la brutalidad con que la guardia civil reprimia las ms mf- 
nimas infracciones contra la propiedad. Por eso Valle acenttia y 
ensancha durante mucho tiempo esa actitud que habrfa que llamar 
populista — ya que la palabra «democràtica» resulta inexacta por 
sus connotaciones parlamentarias — y, poco después de terminar 
las Sonatas, abandona a Bradomin (demasiado cosmopolita y frf- 
volo) para exaltar a Montenegro, el hidalgo rural, el hidalgo-pue- 
blo, que es mucho més «su tipo» !°. En las novelas de la guerra 
carlista no se ocupa de los generales, ni de los polîticos, ni de los 
obispos; ni siquiera aparece el rey. Para él la causa carlista es la 
causa del pueblo, la defensa tenaz de la Espafia antigua contra la 
monarqufa liberal, el mercantilismo y la burocracia. Por eso hace 
decir a don Juan Manuel que, si no fuese tan viejo, hubiera le- 
vantado una partida, no por un rey ni por un emperador, «sino pa- 

9.J. A. Maravall, «La imagen de la sociedad arcaica en V.I.», en Revista de Occidente, 
xV (1966), pp. 225-256. 

10. Véase G. G6mez de la Serna, «Del hidalgo al esperpento pasando por el dandy», en 
Cuadernos Hispanoamericanos, LxvII (1966), pp. 148-174. Antes de las Sonatas, Valle 
Inclin habfa esbozado el tipo de hidalgo rural justiciero que luego cristalizaria en Mon- 
tenegro con el Don Manuel Bermidez y Bolafio de «Mi bisabuelo», cuento recogido en 
la negunda edicién de Jardin umbrio (1914), pero seguramente muy anterior a esta 
fecha, como todos los de esa coleccién. 
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ra justiciar esta tierra donde han hecho camada raposos y gardufias. 
Yo Ilamo asf a toda esa punta de curiales, alguaciles, indianos y 

compradores de bienes nacionales, a toda esa ralea de tiranos asus- 
tadizos a quien dio cruces y grandezas Isabel I». 

Apenas es necesario afiadir que Valle-Inclin no era el unico en 

tomar esa actitud, al menos en lo que respecta a su lado negativo, 
de odio a la sociedad burguesa. También Ganivet, Maeztu, Baroja 
y Azorfn — antes de su conversién al conservadurismo —, despre- 
ciaban a la democracia parlamentaria y a todo lo que ésta repre- 
sentaba. La diferencia — fundamental — es que mientras éstos mi- 
ran al futuro, a un futuro anarquizante (la «aurora roja» del no- 
velista donostiarra) o de dictadura progresista (César o nada), Va- 
Ile mira hacia atrAs, a una sociedad fuertemente jerarquizada. Si 
en esto era Valle retrégrado, también serfa injusto acusarle, como 
hicieron Ortega y otros de sus contempordneos, de total indiferen- 
cia por la situacién social de su paîs. En este caso — una vez més — 
la actitud estética respondîa a una valoracién ética. 

Pero no para ahî la cosa. El parecido entre Valle y sus coetà- 
neos es mayor y ms complejo de lo que parece a primera vista, 
pues, al encararse con el problema de Espafia, los otros noventaio- 
chistas muestran tantas ambivalencias, ambigiiedades y contradic- 
ciones como el primero. Cuando se debatfa la cuestién de la euro- 
peizacién de Espafia (que en el fondo era la de su industrializa- 
cién), Baroja comenté ast el libro de su amigo Ramiro de Maeztu 
titulado Hacia otra Espafia (1899): 

Maeztu ...nos trae sus entusiasmos anglosajones y nietzscheanos por la fuer- 
za, pot el oro, por las calles tiradas a cordel, y a nosotros nos enternece la 
debilidad, la pobreza y las callejuelas tortuosas, oscuras y en pendiente. Nos 
canta Bilbao, a nosotros que no pensamos mfs que en Toledo y en Granada, 
y que preferimos el pueblo que duerme al pueblo que vela... Yo que no 
pienso, y casi podrfa afiadir que ni quiero, ser nada en la vida, miro a Maez- 
tu como un paralîtico podrîa mirar a un gimnasta; me asombra su decisién, 
su acometividad, su entusiasmo y su fuerza, pero no le sigo. Es mfs: el dfa 
en que esa nueva Espafia venga a implantarse en nuestro territorio con sus 

méquinas odiosas, sus chimeneas, sus montones de carbén, sus canales de 

riego; el dia en que nuestros pueblos tengan las calles tiradas a cordel, ese 

dfa emigro, no a Inglaterra ni a Francia..., a Marruecos o a otro sitio donde 

no hayan Ilegado esos perfeccionamientos de la civilizaci6n!!. 

eQué otra cosa hace Azorîn, sobre todo a partir de Los pueblos 

11. P. Baroja, Obras Completas (Biblioteca Nueva), viti, p. 862. 

274



(1905), sino defender la vida arcaica de los campos y villorrios 
presentAndonosla como supremamente civilizada y sabia en su 
sencillez? «Y Unamuno, que comenzé abogando por la europeiza- 
cién de Espafia para acabar diciendo que habîa que espafiolizar a 
Europa? 

Si estos autores acompafian a Valle en su amor al pasado, tam- 
poco Valle deja de acompafiarles a ellos, e incluso dejarles reza- 
gados, al vislumbrar la necesidad de drésticos cambios sociales. 
Desde que, en 1892, elogia a Pablo Iglesias y a Salmerén desde 
las columnas de E/ Ugiversal de Méjico, hasta que, en Romance de 
lobos, anticipindose a las obras mfs subversivas posteriores a 
1920, incita Montenegro a las huestes de mendigos a tomarse la 
justicia por su mano «incendiando las mieses y envenenando las 
fuentes», resulta imposible imaginarse un Valle-Inclin exclusiva 
y estéticamente embobado en las «bernardinas» que le atribufa 
Ortega. Pero lo més curioso es que en las mismas Soratas, en la de 
Invierno, Valle levanta fugazmente el velo de su arcaîsmo para su- 
surrarnos que no cree en la tradicién: 

Yo confieso — dice Bradomiîn de los carlistas fanticos — que admiro a esas 
almas ingenuas que adin esperan de las rancias y severas virtudes la ventura 
de los pueblos: las admiro y las compadezco, porque ciegas a toda luz no 
sabrin nunca que los pueblos, como los mortales, sélo son felices cuando ol- 
vidan eso que llaman conciencia histérica, por el instinto ciego del futuro 
que està cimero del bien y del mal, triunfante de la muerte". 

iAhora resulta que hasta Bradomin saludaba al progreso! 
Otro aspecto importante del aristocratismo de nuestro héroe es 

el dandysmo, tan bien estudiado por Verity Smith !. El dandy es el 
arist6crata que afirma agresivamente su aristocracia precisamente 
porque sabe o siente que la nobleza ya no tiene una misién social 
que cumplir, e intuye su inutilidad y su parasitismo, sin dejat por 
eso de sentirla como su posesi6n espiritual més preciada, su yo 
mfs intimo, lo que le distingue de la vulgaridad ambiente. Se tra- 
ta, pues, de una actitud crepuscular, incierta, en absoluto depen- 
diente de la sensibilidad, y, como tal, admirablemente adecuada al 

tratamiento simbolista. Eso es Bradomin. Su insistencia en su alta 
cuna — los blasones, el parentesco de obispos y mariscales, las ge- 

12, Reléase este pasaje entero de la Sonata de Invierno, lleno de resonancias nietzschea- 

nas, como nota G. Sobejano, Nietzsche en Espaîta, p. 217. 

13. Verity Smith, «Dandy elements in the Marqués de Bradomiîn», en Hispanic Review, 

xxXM (1964), pp. 340-350. 
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nealogias absurdas de su tto Juan Manuel, los brillantes uniformes 
de zuavo pontificio, de guardia noble, el hAbito de Santiago, etc. — 
todo resulta sospechoso. Un hombre que nos recuerda tan a me- 
nudo su nobleza no està muy seguro de que su nobleza tenga gran 
valor, y mucho menos de que nosotros — los demfs — se lo reconoz- 
camos. Esta falta de conviccién, esta inquietud del dandy queda 
magnificamente ilustrada en la Sonata de Invierno cuando Don 
Carlos le ruega: «— Oye, dinos el soneto que has compuesto a mi 
primo Alfonso. Stibete a esa silla —»; y Bradomîn, inclinndose: 
«— Sefior, para juglar naci muy alto». Eso es justamente lo que 
sentimos nosotros, sus lectores, que Bradomfn es poco mfés que un 
juglar vagabundo, decidor, ingenioso, figur6n de actitudes gallar- 
das. A pesar de ser tan linajudo, no nos parece que tenga gran 
cosa que realizar en su vida. Y sin embargo esa mentira («el lus- 
tre en los carcomidos escudones») es la «mentira vital» del 98, 
mentira intima, que se siente en la sangre, aunque uno se burle de 
ella donosamente. Es un error creer que el Valle-Inclin de los es- 
perpentos se habfa arrancado del corazén el dandysmo de Brado- 
mfn. «Por qué aparece entonces una y otra vez, en Luces de bobe- 
mia, en El Ruedo Ibérico? Entre la jactancia del seductor de Con- 
cha y la fatuidad de Torre-Mellada — ambos coleccionistas de h- 
bitos, titulos, vanidosos plumeros — no hay mucha diferencia en 
lo externo, pero la hay, y enorme, en la inspiracién que les dié la 
vida. Torre-Mellada es fruto del odio o del desdén — es «los de- 
mds» — la plebe blasonada, incapaz de distincién espiritual de nin- 
guna clase. Bradomîn es siempre Valle, ahilado, adelgazado por los 
afios, la vivencia del yo pretérito, quizis de un yo muetrto, si es 
que algiin yo puede nunca morir por completo. 

B)EI subtema de la aristocracia es inseparable del de la deca- 
dencia del herofsmo. Bradomîn siempre se est4 quejando de haber 
nacido en una edad antiheroica, donde su orgullo aristocràtico no 
puede tener pleno sentido. A veces esta queja toma la forma de 
pequefias frases ir6nicas, en que se percibe claramente el contexto 
histérico que les da resonancia, la conciencia de la decadencia na- 
cional: «Hoy, al contemplar las viejas cicatrices y recordar cémo 
fuf vencido [ por la Nifia Chole], casi me consuelo. En una historia 
de Espafia, donde lefa de nifio, aprendi que lo mismo da triunfar 
que hacer gloriosa la derrota», frase que recuerda el vano desplan- 
te del almirante Méndez Ntfiez tras la batalla de El Callao: «Màs 
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vale honra sin barcos que barcos sin honra». Al desembarcar en 

Veracruz, después de evocar las glorias de sus antepasados, que 

fundaron el reino de Nueva Galicia, apena el contraste con la esca- 

sa capacidad heroica del protagonista: «Yo crucé ante la Nifia 

Chole orgulloso y soberbio como un conquistador antiguo». Lo 

tinico que Bradomiîn sabe conquistar es una mujer sensual y fécil 

como la Nifia. 
En esa Sonata de Estio se hace hincapié a menudo sobre la de- 

cadencia del herofsmo, sobre todo al comparar al bandolero Juan 

de Guzmfn (y a muchos otros jarochos, plateados, caballistas de 

toda laya) con los conquistadores de Indias: i 

Juan de Guzman en el siglo xvi hubiera conquistado su Real Ejecutoria de 

Hidalgufa peleando bajo las banderas de Hernén Cortés. Acaso entonces 

nos dejase una hermosa memoria aquel capitàn de bandoleros con aliento 

caballeresco, porque parecia nacido para ilustrar su nombre en las Indias sa- 

queando ciudades, violando princesas y esclavizando emperadores... Era her- 

moso como un bastardo de César Borgia. Cuentan que, al igual que aquel 

principe, mat6 siempre sin safia, con frialdad, como matan los hombres que 

desprecian la vida, y que sin duda por eso no miran como un crimen dar 

la muerte. Sus sangrientas hazafias son las hazafias que en otros tiempos hi- 

cieron florecer las epopeyas. Hoy sélo de tarde en tarde alcanzan tan alta 

soberanfa, porque las almas son cada vez menos ardientes, menos impetuo- 

sas, menos fuertes. jEs triste ver cémo los hermanos espirituales de aquellos 

aventureros de Indias no hallan ya otro destino en la vida que el bandole- 

rismo! 

Nétese c6mo equipara psicolégicamente a Hernén Cortés con Juan 

de Guzmfn. El primero es tan salvaje y tan cruel como el segundo 

(Valle ve la historia pasada por el colador de Nietzsche); la dife- 

rencia es que el primero violaba, saqueaba y mataba en nombre 

del Rey, es decir, formando parte de una empresa colectiva inspi- 

rada por ideales polfticos y religiosos. El segundo, solamente por 

dinero y rebeldfa antisocial. Al final de Estto muere otro bandido 

(50 el mismo?) que queria sublevar a Méjico por Don Carlos, pero 

la empresa, totalmente en desacuerdo con la realidad social, no 

era ms que un suefio romantico. Lo que le ha faltado a Juan de 

Guzmfn no es el Animo, sino el marco colectivo en que ese Animo 

se puede ejercer fructiferamente; no el valor, sino el espfritu de 

los tiempos heroicos, la conciencia mancomunitaria en que se tie- 

ne que insertar la voluntad individual para realizarse plenamen- 

te”. i 

14. Interpreto el pasaje de esta forma porque es la tinica que me parece tener sentido. 
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En la Sonata de Invierno, Bradomin, ya viejo, cansado de vaga- 
bundear (la mayor parte de su vida la pasa «en la emigracién»), se 
acerca a Navarra para unirse a las filas carlistas. Tal vez esa peque- 
fia y anacr6nica sociedad eclesistico-militar conservarfa algin res- 
to del pasado heroîsmo, «el resplandor de la hoguera». Pero la 
desilusién es también completa. Al carlismo le falta el timén, la 
cabeza: sus dirigentes, intrigantes y cobardes, quieren ganar la 
guerra a fuerza de trisagios. Como dice el fraile-guerrillero Fray 
Ambrosio, «los generales alfonsistas huyen delante de nosotros, y 
nosotros delante de los generales alfonsistas. Es una guerra para 
conquistar grados y vergilenzas». Los vinicos vestigios de activismo 
se encuentran entre los cabecillas anfrquicos y fanfticos como San- 
ta Cruz, es decir, casi al mismo nivel que el de los plateados meji- 
canos. Los soldados voluntarios, las abnegadas monjitas y campe- 
sinas que los alimentan, son un pueblo acéfalo, traicionado, muer- 
to de cansancio por la inutilidad de su esfuerzo. Don Carlos, por 
el que tanto padecen, es «el inico principe soberano que podrfa 
arrastrar dignamente el manto de armifio, empufiar el cetro de oro 
y cefiir la corona recamada de pedrerfa con que se representaba a 
los reyes en los viejos cédices», pero Valle socava esta imagen épi- 
ca al presentarlo tomando parte en una aventurilla amorosa ba- 
stante sérdida, durante la cual el conde de Volfani se queda lelo y 
babea como el Laureano de Divinas palabras, mientras un chulo 
andaluz cree que «lo que tiene es vino». Esta atm6sfera acanalla- 
da, picaresca, chulapona — de «cerrado y sacristfa», como hubiera 
dicho Machado —, no se encamina ni mucho menos a «esperpenti- 
zar» a Don Carlos. El Pretendiente se mantiene siempre a miles 
de leguas de los «espadones» del Ruedo Ibérico, a quienes lo au- 
gusto y lo noble les falta por fuera y por dentro, tanto en el 4nimo 
como en la apariencia. Se encamina, por el contrario, a presentarle 
como un Cristo entre los sayones, «la majestad cafda» en la chatca 

Valle-Inclîn se contradice al llamar a los bandoleros «hermanos espirituales» de los 
conquistadores, después de haber afirmado que sus almas son «menos ardientes, me- 
nos impetuosas, menos fuertes» que las de antafio. sEn qué quedamos? Sospecho que 
Valle, arrastrado un tanto a ciegas por la interpretacién nietzscheana de la historia, ha- 
bla sélo de individuos sefieros cuando en realidad «siente» que la falta de heroîsmo 
no se debe a la escasez de héroes en potencia, sino al ambiente mezquino de los tiem- 
pos, es decir, a la sociedad de sus dfas, lamentacién que se repite constantemente en 

Estio e Invierno. Tal suposici6n queda confirmada en la primera linea del mismo pér- 
rafo que acabamos de citar: el bandido Guzmfn «ex el siglo XVI, hubiera conquistado 
su Real Ejecutoria de Hidalgufa, etc.». 
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de la vileza nacional, el ideal de la autoridad y la justicia absolutas 
pisoteado por una sociedad irremediablemente mezquina. 

El carlismo es, pues, la noble fachada («catedral», «monumento 
nacional») de ese ideal heroico irrealizable en la Espafia moderna, 
la «alada mentira» inactual, los hombres sonoros de historia («lan- 
zas de Borb6n», «tercios castellanos»), los «claros clarines» de 
Rubén; encubriendo todo ello la pobre realidad de un pueblo sin 
grandeza y sin futuro. Pero tampoco el carlismo està esperpenti- 
zado; no es la afectacién ridicula de algo que no se posee, no es 
la «fachenda» del militarismo isabelino, sino el eco del pasado glo- 
rioso resonando vacfo en el triste presente, y evocado pot eso con 
una mezcla ambigua de nostalgia e ironfa romfnticas. Ironfa ante 
la impotencia, ante la inutilidad del esfuerzo o del ensuefio. En 
EI Ruedo Ibérico no hay ambigiiedad irénica, todo es tajante, mor- 
daz, brusco, porque el ideal, entre sus personajes, ni se siente, ni 
se busca, ni se lamenta. Bradomîn, en cambio, al perder su brazo 
ingloriosamente, mientras volvfa grupas, en el curso de una misién 
sin importancia que una simple monja pudo Ilevar a cabo, envidia 
de verdad a Cervantes por haber perdido el suyo en Lepanto, y se 
sonrfe de sî mismo entre làgrimas, triste y divertido al representar 
su farsa galante para «hacer poética» su manquedad ante las da- 
mas de Estella. 

C)Bien sabido es que las Sonatas contienen gran cantidad de 
chistes antirreligiosos y de asociaciones irrespetuosas del sexo con 
cosas sagradas. Me limitaré a recordar solamente una de estas bro- 
mas, quizAs la més atrevida de todas. En Estto, Bradomiîn y la Nifia 
Chole hacen alto en un convento; en el jardîn encuentran una 
fuente con un amorcillo de piedra que artoja agua por el pene; 
dos monjitas, que ingenuamente ven en el Cupido una imagen del 
Nifio Jests, tratan de impedirles que beban advirtiéndoles que 
aquel agua està bendita y se necesita bula papal para gustarla; pero 
Bradomiîn, pretextando que él y la «marquesa» tienen esa licencia, 
hace que la Nifia Chole beba poniendo su boca en la «cAndida vi- 
rilidad» de la estatua, con gran escAndalo de las religiosas. Inclu- 
so la Nifia Chole cree haber cometido un sacrilegio. Como vemos, 
la burla no puede ser mfs atrevida, pues asocia una préctica sexual 

15. Véase mi articulo «Ambigiiedad y humorismo en las Sozatas de V.L», en Hispanic 
Review, xxxI (1965), pp. 360-382. 

279



— que ademA solfa considerarse aberrante (fellatio) — con lo mfs 
sagrado que puede haber para un cristiano, la imagen de Cristo 
mismo. 

G. C. Flynn, en una serie de artfculos publicados en la Hispanic 
Review !, ha estudiado con minuciosidad este aspecto de las Sora- 
tas, llegando a la conclusién de que su autor se propuso demoler 
por la ironfa los valores tradicionales, catélicos, de Espafia. Brado- 
mfn, aunque alardee de catolicismo, es un escéptico que se com- 
place siempre en asustar con bromas irreligiosas a las mujeres que 
està seduciendo. Su mayor triunfo consiste en ver cémo se disipan 
los escripulos morales de éstas cuando Ilega la hora del disfrute 
carnal. Para él, eso significa que la religién no sirve para la vida, 
que los intereses vitales estin en conflicto con ese sistema de creen- 
cias que él no compatte sino de forma muy involuntaria, muy re- 
sidual, «con una mezcla de supersticién y de ironia». Esta funcién 
demoledora de las Sonatas me parece completamente intencional. 
Valle-InclAn sittia a su héroe, adrede, en ambientes clericales y de- 
votos, en ciudades levfticas, entre mujeres piadosas; lo rodea su- 
tilmente de una atmésfera dieciochesca, mds que decimonònica; 
lo envuelve en un vago aire de hedonismo mfs o menos incrédulo 
conjurado por la sombra de Casanova, el ex-seminarista profana- 
dor de conventos y condecorado por el Papa, es decir, en un vita- 
lismo que no necesita — o no se atreve — a destruir las institucio- 
nes religiosas, sino que se apoya cinicamente en ellas, mundani- 
zéndolas. Al Modernismo le gusta crearse estas sensibilidades vi- 
carias, tefiidas bellamente de historia. Un mujeriego decadente co- 
mo Bradomiîn tenfa que enmarcar su sensualidad en el acicate y el 
contraste de lo religioso !”. Pero, équé significa todo esto por deba- 
jo del nivel literario, es decir, no solo en la conciencia ms o menos 

16. «The Adversary: Bradomin», xx1x (1961), pp. 120-133; «Casanova and Bradomin», 
XXX (1962), pp. 133-141; y «The Bagatela of R. del V.I.», xxxI1 (1964), pp. 135-141. 

17. Mi amistoso y benévolo critico J.M. Aguirre me escribe a este respecto: «No pue- 
do creer en la ‘funcién demoledora’ de la ‘religiosidad’ de V.I... La intencién de Valle 
no pudo ser demoledora, antes, tal vez, lo contrario: al unit el amor con la religiòn, 
de alguna manera, est4 afirmando la importancia del primero mediante la importancia 
de la segunda». Y cita a rengl6n seguido una frase muy oportuna de Anatole France 
sobre Barbey d’Aurevilly: «Le mot diaboligue ou divin, appliqué è l’intensité des jouis- 

sances, exprime la méme chose, c’est-à-dire des sensations qui vont jusqu’au surnaturel». 
De acuerdo. Pero — para el que ha sido alguna vez creyente, como suponemos lo fué 
Valle-Inclin — transferir la emoci6n religiosa de lo sobrenatural a lo carnal, del Cria- 
dor a la criatura, es siempre una cosa muy seria, aunque se tome a broma, y tiene que 

producir — tanto en el autor como en el lector — el efecto psicolégico de una apostasfa. 
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libresca de Bradomfn sino en la de su creador Valle-Inclan? Aun- 

que supusiésemos — y es mucho suponer — que éste no hacfa ms 

que seguir una moda artistica vacia para él de contenido humano, 
resultaria inevitable pensar que también se estaba encarando — 

velis, nolis — con la religién de su infancia, de su familia y de su 

paîs. Si esta religién tenfa atin algunas rafces en su alma, aunque 
sélo fuesen vestigios atfvicos, «cabria imaginar que la pusiese en 

solfa por pura fidelidad a un manierismo literario? Si, por el con- 
trario, su incredulidad hubiese sido absoluta, sin resquicios, ese 
hubiese molestado en burlarse tan refinada e insistentemente de 
una religi6n que para él no encerraba ningiùn significado? El ver- 
dadero creyente no blasfema por estética; el verdadero ateo tam- 
poco blasfema, ni siquiera por estética, pues le parecerfa un falso 
reconocimiento de aquello que niega. 
En esas burlas irreligiosas de las Soratas hay una desazén, una 
inquietud, muy sospechosas. Al igual que otros noventaiochistas, 
Valle no se satisface con una filosofia materialista. No tiene una 
fé a la que su razén pueda dar asentimiento, pero siente el hueco 
doloroso que ha quedado en su alma al pasar de la creencia inge- 
nua, infantil, al escepticismo. «En el Impresionismo — escribe Ca- 
salduero —, que ha heredado el materialismo de los naturalistas 
y también las ansias del Espiritualismo, se siente hondamente la 
divinidad del hombre y su caîfda». Recordemos que Bradomiîn en- 
tra de vez en cuando en las iglesias, y reza, y busca consuelo 
en estas oraciones de incrédulo, sobre todo en la Sonata de In- 
vierno, al sentir el acoso de su pasado «tumultuoso y estéril». 
Recordemos también que el mfs grande amor de sue vida fué 
Marfa Rosario, la princesa italiana que iba a profesar de monja, 
la dnica mujer que no se le rindié. Al burlarse, pues, de esa piedad 
que tal vez admira en el fondo de su corazén, Valle-Inclin, en las 
Sonatas, està haciendo algo que responde a resortes fntimos, pero 
también algo que suena a nerviosismo y atolondramiento, que no 
parece una reaccién madura, pues en ello vemos, por un lado, co- 
mo un affn vengativo contra esa religién que ya no le sirve de nor- 
ma ni de esperanza, y, por otro, como un ingenuo tentar a las fuer- 
zas desconocidas y sobrenaturales, a las que quiz4 teme todavia 
con una especie de instinto supersticioso: Es como Don Juan ti- 
rando de la barba al Comendador, por probar si el Cielo le fulmi- 
na. Veamos, para confirmarlo, ese pasaje tan cervantesco — y por 
cierto magistral — en que Bradomiîn, la Reina y el Obispo de Ur- 
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gel hablan de las futuras memorias del primero, es decir, de las 
Sonatas que estamos casi terminando de leer: 

La Reina me dijo sonriendo: 
— Bradomiîn, serfan muy interesantes tus memorias. 
Y grufié la Marquesa de Tor: 
— Lo ms interesante no lo dirfa. 
Yo repuse inclinindome: 
- Dirfa sélo mis pecados. 
La Marquesa de Tor, mi tfa y sefiora, volvié a grufiir, pero no entendî sus 
palabras. Y continué el prelado en tono de sermén: 
- jSe cuentan cosas verdaderamente extraordinarias de nuestro ilustre Mar- 
qués! Las confesiones, cuando son sinceras, encierran siempre una gran en- 
sefianza: recordemos las de San Agustîn. Cierto que muchas veces nos ciega 
el orgullo y hacemos en esos libros ostentacién de nuestros pecados y de 
nuestros vicios: recordemos las del impîo filésofo de Ginebra. En tales ca- 
sos, la clara ensefianza que suele gustarse en las confesiones, el limpio ma- 
nantial de su doctrina, se enturbia... 
...La plética del prelado sélo a mi parecfa edificar, y como no soy egoîsta, 
supe sacrificarme por las damas y humildemente interrumpirla. 
— Yo no aspiro a ensefiar, sino a divertir. Toda mi doctrina està en una sola 
frase: «Viva la bagatela!». Para mî, haber aprendido a sonreir es la mayot 
conquista de la humanidad... 
«Su Ilustrisima alzé los brazos al cielo. 
- Es probable, casi seguro, que los antiguos no hayan dicho viva la bagatela 
como nuestro afrancesado Marqués. Sefior Marqués de Bradomîn, procure 
no condenarse por bagatela. En el Infierno debié haberse sonrefdo siempre. 

Es decir, la ironfa con que Valle-Inclfn se burla de las cosas sagra- 
das es un juego peligroso, diabélico, del que el autor tiene plena 
conciencia, aunque también se refiera a ello en forma ir6nica. Es 
un desafio, que tal vez Don Ramén escribié con un ligero temblor 
en la mano. Lo mismo podîa haber escrito: «Sefior Marqués del 
Valle-Incln, procure no condenarse por bagatela». 

Ahora bien, esta actitud no vuelve a repetirse en toda la obra 
valle-inclaniana. Quizas después Valle sintiese que habfa ido dema- 
siado lejos, que habfa atacado cosas que en el fondo respetaba, aun- 
que solo fuese emotivamente, a un nivel no racional. Pero es que 
Valle nunca fué un racionalista; por eso el papel de volteriano le 
venfa un poco demasiado ancho. En Romance de lobos resurge su 
cristianismo bfsico con la conversién de Don Juan Manuel, mien- 
tras Fuso Negro, el loco tedlogo, le recuerda el pecado original 
con un pesimismo casi determinista. Bradomîn, en Luces de bo- 
hemia, quiere una muerte cristiana y el reposo en un «camposan- 
to», frente a Rubén Darfo, que, aterrado por la muerte, desearia 
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la indiferencia del pagano. Don Roque Cepeda (Tirano Banderas) 

ve la redencign social del indio como una misién religiosa. Valle- 

Incl4n se burla siempre de la milagrerfa beata, de la fe materialista 

(casi el «Dios ibero» de Machado) que ve el infierno como un cal- 

dero de verbena para freir almas en vez de churros (Luces de bo- 

hemia), y se burla de estas cosas precisamente porque revelan una 

gran ceguera para lo trascendente, lo vinico que él respeta, atin lu- 

chando con un determinismo sombrfo que le hace ver en la vida el 
dominio absoluto de un Mal misterioso, satAnico. 

Por eso el tono cinico y frivolo de las Soratas da una nota dis- 
cordante en la totalidad de su obra. Pero atin en éstas se percibe, 
si aplicamos bien el ofdo, un debate subterrineo sobre las dimen- 

siones metafisicas de la conducta humana. Mientras que en Oto#io, 
Estio y Primavera predomina la liviandad («lo mejor de la santi- 

dad son las tentaciones», «yo soy un santo que ama cuando està 
triste», etc. ), en Invierno Bradomin parece enfrentarse con el pe- 

cado algo ms seriamente, describiéndolo como una vivencia so- 
brecogedora. El recuerdo de Marfa Rosario, la nifia enloquecida 
por un amor que ella crefa satinico, le ahoga en amargura: «Aca- 
baba de levantarse en mi alma, penetrindola con un frîo mortal, 
el recuerdo ms triste de mi vida. Salf de la estancia con el alma 
cubierta de luto... Todo el pasado, tumultuoso y estéril, echaba 
sobre mî, ahog4ndome, sus aguas amargas». Cuando Sor Simona 
le acusa de haber enamorado a Maximina a sabiendas de que era 
su hija «...su voz, embargada por el espanto de mi culpa, me estre- 
meci6. Parecfame estar muerto y escucharla dentro del sepulcro, 
como una acusacién del mundo». No es el pecado mortal teérico 
de los colegios de jesuîtas; no es el chico que se masturba creyendo 
ofender a Dios. Es el pecado real, en la vida, en nuestras relaciones 
con los demds: «la perversién melancélica y donjuanesca que hace 
las vfctimas y Ilora con ellas»; «mortal» en el sentido de que siem- 
bra la muerte y el sufrimiento, dejindonos luto y tristeza, aunque 
nunca nos sintiéramos plenamente responsables de sus consecuen- 
cias; Bradomfn no empujé a la hermanita de Marfa Rosario que se 
cay6 por la ventana, ni sabfa que Maximina era su hija. Y sin em- 
bargo, la cadena de desgracias ha comenzado en un acto intencio- 
nal, la seduccién de ambas muchachas inocentes; el pecado, por 
tanto, es s4yo, es un hecho de conciencia, una intuicién retrospec- 
tiva y desoladora, no un concepto de teologîa moral. Valle-Inclin 
no pretende filosofar, sino expresar vivencias. Lo que ocurre es 
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que, alguna vez que otra, la sensacién del pecado tiene que contras- 
tarse con su definicién en el catecismo aprendido de nifio: «Yo 
guardaba un silencio sombrfo. Hacia mentalmente examen de con- 
ciencia, queriendo castigar mi alma con el cilicio del remordimien- 
to, y este consuclo de los pecadores arrepentidos también huy6 
de mf. Pensé que no podfa compararse mi culpa con la culpa de 
nuestro origen... Yo, como si fuese el diablo, sali de la estancia». 
Hay aquî, por un lado, una aceptacién orgullosa de su destino: no 
siente remordimiento; el arrepentirse le serviria de consuelo, de 
alivio, pero él, como el diablo, no sabe arrepentirse; tendr4 que 
cargar con su tristeza hasta el fin de sus dfas. Por otro lado, una 
escapatoria intelectual, pseudo-teolégica: «Pensé que no podîa 
compararse mi culpa con la culpa de nuestro origen...». Bradomin, 
que ha querido erigir el egoismo en suprema ley de su vida, traspa- 
sa su culpa, cuando le asaltan los fantasmas de sus vfctimas, a la 
humanidad entera; sus actos son suyos, pero el mal que causan ya 
no lo es, es de todos, de la vida, de la fatalidad. En realidad, es 
dificil saber qué quiere decir exactamente. sSiente su culpa? sNo 
la siente? «Qué cosa es culpa? Su introspeccién psicolégica es in- 
tensa, pero breve y escasamente conceptualizada; es ms bien un 
barajar términos éticos («pecado», «culpa», «remordimiento», «a- 
rrepentidos») sin insertarlos en ningin esquema doctrinal, antes 
bien acentuando su aspecto puramente sensorial («frfo mortal», 
«espanto», silencio sombrfo»). Lo vinico claro es que existe un de- 
batirse, una tensién insoluble, entre la vivencia pujante y las not- 
mas éticas recibidas, que se quieren romper, y al mismo tiempo se 
afioran. En el fondo, Bradomin està constatando el fracaso vital 
de su arriscado egotismo. AI canto del gallo ha sucedido el silbido 
ligubre del buho. 

Son, pues, las Sozatas una obra Ilena de debates intimos, de in- 
quietudes ideolégicas, no tan diferente, después de todo, de otros 
libros contempor4neos como La voluntad, Camino de perfecciòn, 
Amor y pedagogia. Todo lo preciosista que se quiera, pero encerran- 
do en su centro el yo palpitante de Valle-Inclin en medio de la 
fabulacién donjuanesca, «amurallado de poesfa» !*, tal como Azo- 

18. «La divinidad del hombre, del yo, la creen expuesta a tales peligros, temen tanto 
que sea profanada, que la amurallan de poesfa, de leyenda, como dice Valle-Inclén, sin- 
tiendo piedad pot ese yo que ocultan y que, al mismo tiempo, les consternarfa no ocul- 
tar» (J. Casalduero, loc. cit., p. 273). 
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rîn, Baroja y Unamuno lo habfan «amurallado» de paisajes lîricos, 
furiosas diatribas y par4bolas cordiales. Lo que ha hecho Valle-In- 
clin en mayor grado que los otros es adoptar una escritura simbo- 
lista, en que las ideas se presentan como intuiciones, y las intuicio- 
nes se expresan como sugestiones, alusiones y anécdotas simbéli- 
cas. Pero — ya lo digo — es mds bien una cuestién de grados y mati- 
ces; la vehemencia subjetiva, anérquica y desobjetivizadora es e- 
sencialmente la misma en todos, asîf como la importancia que en 
ellos asume la intuicién como forma favorita del conocimiento. Se- 
guir examinando a fondo todo este ciimulo de paralelos y divergen- 
cias nos llevarfa muy lejos, pero que quede al menos una cosa cla- 
ra: esa distincién pedante de los libros de texto entre Modernismo 
y Noventayocho nos ha cegado durante demasiado tiempo a cier- 
tas realidades ms profundas e insoslayables que la manfa clasifi- 
cadora de nuestros criticos. Es hora — como dirfa Unamuno — de 
«confundir», para ver si asf Ilegamos a conocer mejor. 
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GIULIO MARRA 
  

LA POESIA DI EMERSON: 
NATURA COME REALIZZAZIONE DI FORME 

Emerson è un poeta di idee espresse secondo un metodo di concatena- 
zione che rende ogni singola poesia, a suo modo, per associazioni e di- 
ramazioni, rappresentativa della sua teoria e del suo pensiero. 

Guardando al complesso degli argomenti trattati sembra evidente 
che uno dei temi e forse il tema più elaborato dal poeta è la natura trat- 
tata filosoficamente!. Il significato dell’affermazione si chiarisce e l’in- 
teresse si giustifica quando si sia letta la prima e una delle più comples- 
se poesie del poeta, cioè The Sphinx. 

Si deve dire subito che Emerson, qui come altrove, non riuscì 

To clothe the fiery thought 
In simple words... (Quatrains, Poet)? 

come egli avrebbe desiderato e che un’interpretazione di The Sphinx è 
quindi difficile per la sua oscurità di cui responsabile è forse una man- 
cata decantazione dei residui della fusione del contenuto intellettuale 
e di quello immaginativo nella realtà della poesia. È perciò altrettanto 
necessario premettere che alla lettura un po’ di tutte queste poesie è 
opportuno sotvolare sui difetti che segnano la realizzazione artistica 
per limitarsi solo ai contenuti. 

The Sphinx è la narrazione dell’incontro tra «un» poeta e la Sfinge. 
Si presenta dapprima la Sfinge, portatrice di un atteggiamento e di un 
contenuto intellettuale, e solo quando il lettore ha già avuto il tempo 
di associarla per giustapposizione alle immagini della natura, evocate 
nelle prime cinque strofe, giunge il poeta. 

Si ripete l’eterna domanda della Sfinge e l'eterno tentativo del poeta 
che fida, in cuor suo, di saper mutare «thy dirges» in «pleasant songs»: 

Say on sweet Sphinx... 

1. 1. Carpenter, Emerson Handbook, New York, Hendricks, 1953, pp. 80-1. 

2. p. 239. Per le poesie si fa riferimento al volume Ix dell’edizione completa delle opere 
di Emerson pubblicate da Routledge, London, 1888. 
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Deep love lieth under 
These pictures of Time 
They fade in the light of 
Their meaning sublime. 

Il poeta si è illuso, e ora si compiace di saper rispondere, mentre, rapi- 
damente, l’ottimismo svanisce alle elusive parole della Sfinge: 

The old Sphinx bit her thick lip 
said, «Who taught thee me to name? 
I am thy spirit, yoke-fellow 
Of thine eye I am eyebeam. 

Elusive è la parola esatta poiché indica un inafferrabile infinito entro 
il quale si muove anche il poeta che, ironicamente, a causa della limi- 
tatezza dei «cerchi» in cui agisce, vizierà sempre, nel tempo, il suo ten- 
tativo di risolvere l’enigma e di capire la natura. 

L’idea del tempo, di una «lapse of time» che irrimediabilmente cor- 
rompe l’agire dell’uomo appartiene al patrimonio filosofico comune e 
fa sì che la filosofia che il poeta aveva proposto, venga sconfitta e l’ot- 
timismo iniziale, spazzato via. La Sfinge e la natura divengono entità 
arcane, al di là dell’analisi del «realist» e del «nominalist»: 

You have not got rid of parts by denying them, but are the more partial. 
You are one thing, but nature is one thing and the other thing, in the same 
moment. She will not remain orbed in a thought, but rushes into persons; 
and when each person, inflamed to a futy of personality would conquer all 
things to his poor crochet, she raises up against him another person, and 
by many persons incarnates again a sort of whole. 

Il mistico cerchio dell’amore, orizzonte di vita e di poesia, viene inclu- 

so e superato dal più vasto «cerchio» di una sfinge irridente. A questo 
punto un passo da Circles ci viene in aiuto per risolvere l’imzpasse: 

Our life is an apprenticeship to the truth, that around every circle another 
can be drawn; that there is no end in nature, but every end is a beginning; 
that there is always another dawn risen on mid-noon, and under every deep 
a lower deep opens...‘. 

e si apre una nuova possibilità. Si crea, col riconoscimento teoretico 
della situazione umana, una posizione dialettica all’interno di The 
Sphinx. Si chiarisce, anche, una prima caratteristica del pensiero emer- 

3.R. W. Emerson, Essys and Representative Men, London, Collins, p. 358. Per i saggi 
si fa riferimento a questo valume. 

4. ib., p. 177. 
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soniano che alla linea o ragionamento lineare e analitico contrappone 
il cerchio o posizione simmetrica e comprensiva. 

La frammentarietà della conoscenza dell’infinito della natura è un 
fatto accettato in Emerson, qui come ad esempio nel saggio Norzina- 

list and Realist: 

Nature will not be Buddhist: she resents generalizing and insults the philo- 
sopher in every moment with a million of fresh particulars...°. 

Nulla contiene tutta la verità: 

We have such exhorbitant eyes that on seeing the smallest arc we complete 
the curve and when the curtain is lifted from the diagram which it seemed 
to veil, we are vexed to find that no more was drawn than just that frag- 
ment of an arc which we first beheld”. 

La soluzione è nella dottrina generale di Emerson, nel superamento dei 
limiti del lineare «understanding» con la simmetrica e comprensiva in- 
tuizione o «reason», che concilia le antinomie della vita. 

La vittoria della Sfinge significa sì la sconfitta del poeta, ma è il trion- 
fo della Poesia e della Natura che ci porta a notare una seconda carat- 
teristica di Emerson, il suo ottimismo, affiancato spesso, come qui al- 
l’inizio, da una convinzione di pessimismo. 

Alla fine, i termini con cui viene descritta la Sfinge «merry Sphinx» 
e «universal dame» sono quasi affettivi e la sua ricchezza, sua e della 
natura, trova frequente espressione anche in altre poesie. Basti legge- 
re la fine di Woodnotes: 

And lo! he passes like the breeze; 
Thou seek’st in globe and galaxy, 
He hides in pure transparency È; 
Thou askest in fountains and in fires, 
He is the essence that inquires 
He is the axis of the star; 
He is the sparkle of the spar; 
He is the heart of every creature; 
He is the meaning of each feature; 
And his mind is the sky. (p. 57) 

5. Sherman Paul, Emerson’s Angle of Vision, Harvard, 1952, pp. 5-27. 

6. R. W. Emerson, Essays, cif., p. 358. 

7.ib., p.351. 

8. Si osservi la similarità della ricerca di Emerson e di quella di Sant'Agostino. Si legge 
nelle Confessioni, in traduzione inglese, «And what is this? I asked the earth, and it 
answered me «I am not He» ...I asked the sea, and the deeps, and the living creeping 
things, and they answered, «We are not thy God, seek above us»..., trad. di E. B. Pusey, 

Chicago, Benton, 1952, X,9. 
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Essa, come un abilissimo Proteo, è in fondo «the free spirit» che si 
realizza unicamente nel flusso eterno della natura. Non è vero d’altron- 
de che anche la qualità propria della fantasia è di «to flow and not to 
freeze» cioè di essere «fluxional»? Così la Sfinge: 

Uprose the merry Sphinx® 
And crouched no more in stone; 
She melted into purple cloud, 
She silvered in the moon; 
She spired into a yellow flame; 
She flowered into blossoms red; 
She flowed into a foaming wave; 
She stood Monadnoc’s head. 

E il senso di positività e di ottimismo si accresce quando si consideri 
come questi simboli drammatizzino la fusione di «the One and the 
Many», come dal particolare si giunga al termine insondabile di Dio. 
Si chiarisce quindi un terzo punto sulla natura che riguarda il partico- 
lare idealismo di Emerson che, facendo corrispondere «mind» a «uni- 
verse», dotava anche l’animo finito dell’uomo di una qualità di creati- 
vità infinita. 

L’accento, oramai, non è più su «riddles», ma sull’armonia che si 
stabilisce tra il poeta, la poesia e la Causa Prima. Risolta la negatività 
della posizione pessimistica iniziale (che resterà sempre presente come 
alternativa) si apre nella poesia, e con questa poesia, una prospettiva 
che ci permette di illustrare e seguire quel programma di concatena- 
zione di idee osservato all’inizio. 

I tre punti enucleati, dunque, faranno da guida alla futura analisi 
che prenderà avvio dall’immagine del cerchio, come posizione intellet- 
tualmente e anche artisticamente comprensiva, per arrivare a forme di 
descrizione più concrete strettamente legate all’aspetto ottimismo-pessi- 
mismo, a quello dell’identificazione tra «mind» e «universe» quindi 
della costante tensione dialettica reale-ideale intesa a creare, oltre alle 
due posizioni filosofiche tradizionali di oggetto-soggetto, una nuova po- 
sizione espressa dalla forma organica. 

Questi tre punti però e la semplice struttura della poesia The Sphinx 
non chiariscono completamente il genere d’errore commesso dal poeta. 
Farò perciò ore altre considerazioni anticipando che si tratta di un er- 
rore commesso contro la forma organica. 

9. R. W. Emerson, Ess., cit., p. 238. 
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II 

Sul misticismo di Emerson molti critici si sono espressi. Alcuni l’hanno 

negato, altri hanno considerato delle componenti mistiche pur non ri- 

conoscendone la purezza !. Interessano degli elementi che, al limite, 

potrebbero rientrare nel misticismo, presenti nella poesia The Sphinx. 

Dopo ciò che è stato detto l’errore del poeta è da imputarsi alla fasti- 

diosa presenza del tempo che lo costringe entro i suoi limiti anche 

quando egli, con un perfetto concetto mistico come l’amore, pensa di 

averli superati. 
La Sfinge insorge infatti contro la dimensione temporale e di conse- 

guenza intellettuale che viene imposta a lei e alla natura. (Si ricordi il 

frequente attacco a concetti quali «philosopher» e «thought» anche 

nei passi citati). 
Cosa significa dunque applicare il tempo alla natura? 1 versi 

The Lethe of Nature 
Can’t trance him again (p.11) 

nei quali il poeta afferma la sua rinuncia e implicitamente una condan- 

na della natura come manifestazione concreta lo spiegano. 
La menzione di «Lethe» è significativa. Si accenna ad una interioriz- 

zazione dell’esperienza che, nel contesto della giustapposizione di reale- 

ideale, si può anche descrivere come «forgetting» e «remembering». 

L’aggancio alla tradizione filosofica è chiaro e bisognerà servirsene. Una 

citazione da Plotino mi sembra la più opportuna, ma si potrebbe fare 

altrettanto convenientemente da Platone o da Sant'Agostino: " 

Memory, in point of fact, is impeded by the body: even as things are, addi- 
tion often brings forgetfulness; with thinning and clearing away, memory 
will often revive. The soul is a stability; the shifting and fleeting thing 
which body is can be a cause only of its forgetting not of its remembering — 
Lethe stream may be understood in this sense — and memory is a fact of the 
soul ... and the lapse of time will have utterly obliterated much 
of what was formerly present to them. 

10. Si veda E. Zolla, Le Origini del Trascendentalismo, Roma, 1963, pp. 210 ss.; F.L 
Carpenter, op. cit., p. 114 e P.F. Quinn, «Emerson and mysticism», A, 21, pp. 397-414, 
in cui l’autore contrasta «mystic» a «humanist» definendo Emerson entro il secondo 
termine, ritenendo impossibile che Emerson in un tempo relativamente breve riuscisse 

a percorrere tutta l’esperienza mistica. 

11. Si veda le Confessioni, x, 15-17, e la diffusa dottrina della Anamnesis di Platone. Per 
i passi da Plotino si veda The Six Enneads, tr. S.Mackenna, Chicago, Benton, 1952, IV 
Enn., 111 tr., 26 e Iv Emn., IV tr., 5. 
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La memoria, fatto dell’anima, sta al di fuori del tempo. Riguardo a 
The Sphinx dire che la Natura è interpretata negativamente significa 
affermare che essa è «body», è un ostacolo alla visione, alla memoria 
interiore del Perfetto e significa anche interpretarla secondo una con- 
cezione pessimista che, come vedremo, non è assente dalla poesia di 
Emerson, cioè della forma come fuggevole «mask». 

A questo punto le due possibili posizioni del poeta e della sfinge de- 
finiscono l’errore del primo. Egli non ha capito che anche un solo aspet- 
to della natura offre, a chi lo comprenda, la possibilità di risalire alla 
divinità !’; per noi, l’interazione dei due elementi ideale-reale costitui- 
sce «the poetic construction of things», la base della concezione della 
forma orgnica. 

La Sfinge termina infatti dicendo: 

Who telleth one of my meanings 
Is master of all I am 

e nel saggio The Poet si parla di: 

The divineness of this superior use of things, whereby the world is a tem- 
ple, whose walls are covered with emblems, pictures, and commandments 
of the Deity, in this that there is no fact in nature which does not carry the 
whole sense of nature. 

Si definisce allo stesso tempo il misticismo di Emerson. Nutrito da una 
continua dialettica esso svanisce e lascia il campo ad una Natura che è 
concreta elaborazione artistica e filosofica. 

Nonostante egli affermasse la validità dell’esperienza mistica, Emer- 
son si preoccupava costantemente della necessità di poterla riportare 
alla realtà e realizzarla in termini concreti. L’«insight» che il poeta era 
in grado di raggiungere valeva solo in quanto poteva arricchire «the 
conduct of life». È in questo senso che si parla di misticismo dinamico 
riguardo ad Emerson, qualità che avremo spesso occasione di notare. 

Si delinea anche più chiaramente la struttura della poesia. Conside- 
rata l'equazione Sfinge-Natura è evidente che la domanda della Sfinge 

12. Si legga ad esempio un passo da Nature: «Herein is especially apprehended the 
unity of nature —- the unity in variety — which meets us everywhere... Each particle is 
a microcosm and faithfully renders the likeness of the World... A rule of one art, or 
a law of one organization holds true throughout Nature. So intimate is this unity that 

it is easily seen, it lies under the undermost garment of nature and beatrays its source 
in Universal spirit... Every universal truth which we express in word implies or suppo- 
ses every other truth... It is like a great circle on a sphere, comprising all possible cit- 
cles», The Works of R. W. Emerson, London, Routhledge, 1890, pp. 556-7. 

13. R. W. Emerson, Ess., cit., p. 227. 
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si sviluppa attraverso tutte le prime cinque strofe in cui essa evoca im- 

magini della natura. Il concetto intellettuale e temporale che la rende 
«an image of time» viene travolto dalle incessanti metamorfosi della 
Sfinge hce suggeriscono la costante e soprattutto comune presenza spi- 
rituale che il poeta d’altronde riconosceva anche nei versi a The Rbo- 
dora: 

...in my simple ignorance suppose 
The self-same Power that brought me here brought you. 

Da ciò si può dedurre una considerazione più generale. Si crea una poe- 
sia come realizzazione di forme quando si comprendano i poli entro i 
quali essa si sviluppa e ci si riferisca alla struttura dell’arte basandosi 
sulla tensione che si crea nell’incontro di ideale e reale. La relazione !* 
tra «mind» e «matter» significa struttura poetica delle cose. Condurrà 
a, e condizionerà la creazione di un metodo di espressione organico. 
Prenderò questa caratteristica come motivo guida e, nella considerazio- 
ne delle forme che da questo principio derivano, cercherò di osservar- 
ne la realizzazione e a volte la complessità e la varietà di significati a 
tutti i livelli che in questa poesia del macro-significante è in grado di 
assumere in un procedimento di concatenazione ed associazione che fa- 
cilmente introduce anche il lettore nel meccanismo organico che le go- 
verna. 

L’idea più vaga ed allo stesso tempo concreta della concezione spiri- 
tuale dell’universo è resa da Emerson con il ciclo e la figura del cerchio. 
Ne osserverò brevemente tre aspetti, la memoria, l’armonia, la rima ed 

il ritmo che mostrano funzione e significato comuni in quanto capaci 
di rappresentare sì l’ideale, ma anche di affondare un significato nel- 
la storia. 

L’idea di circolarità come interpretazione dell’universo connessa al- 
l’infinito cangiamento delle forme è culturalmente radicata e si ritrova 
chiaramente in Platone, nell’emanazione di Plotino, nel completamen- 
to dell’iter cristiano, nella perfetta circolarità della danza delle stagioni 
e della mitica età dell’oro «encircling all». 

14. Diceva il poeta in Nature, cit., p. 548 «the universe is composed of nature and the 
soul» e in «History», Ess., cif., p.22 «the mind is One and nature its correlative» e 
precisava che «this insight, which expresses itself by what is called imagination, is a 
very high sort of seeing, which does not come by study, but by the intellect being 
where and what it sces, by sharing the path or circuit of things through forms, and so 
making them translucid to others», p. 233. 
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Motivi che Emerson colse ed introdusse nell’idea del cerchio e che 
fecero di un concetto astratto una realizzazione artistica. 

Motivi che hanno qualcosa da dire riguardo alla memoria, il nostro 
primo aspetto, che a sua volta approfondisce il significato del cerchio. 
Essa esprime un significato interiore, ma è anche sempre «progressiva- 

mente» associata al tempo e ai suoi contenuti. 
Un significato generale, quindi storico e concreto. Si osserva che la 

memoria acquista consistenza storica appena sia associata, da un vino 

che è musica, ad un primigenio «far Chaos», che Emerson considerava 
altrove rigenerativo !5, espressione delle prime ed autentiche qualità del- 
l’essere, luogo spirituale in cui il poeta di Bacchus, inebriato, riesce ad 
intuire il destino dell’uomo. La memoria («Winds of remembering») 
esprime rigenerazione, dinamicità per la società e l’individuo che, chi- 
nandosi sul suo essere, trova l’energia per sfondare i «seeming-solid 
walls of use». 

Allo stesso modo, in quanto figlia prima di quel caos, la poesia man- 
tiene intatta la sua memoria («Age cannot cloud his memory») e viene 

lanciata in questo significato contro le cristallizazioni della storia. 
Nel contesto si precisa il significato teoretico del cerchio che si fa 

portatore, nella realtà, di un significato intuitivo e rivoluzionario. Que- 

sto è possibile perché la poesia è visione interiore, cioè pura memoria. 
La sfinge si definisce nei confronti del suo poeta il suo «eyebeam», la 
poesia è dunque borasis, visione, definita «the eye of the desirer», cioè 

indica una verginità di ispirazione risalente ad un momento precedente 
ai limiti del tempo. 

Il concetto appare, nella sua fluidità, anche in altre forme come ad 
esempio nel puro e libero incontro di anime di The Visit: 

But the unit of the visit, 
The encounter of the wise, 
Say, what other meter is it 
Than the meeting of the eyes? 
Nature poureth into nature 
Thorough the channels of that feature, 
Riding on the ray of sight, 
Fleeter far than whirlwinds go, 
Or for setvice, or delight, 
Hearts to hearts their meaning show, 
Sum their long experience, 
And import intelligence. 
Single look has drained the breast; 

15. Si veda il saggio «Compensation». 
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Single moment years confessed. 

e nella satira di Uriel in cui «round» spezza tutte le categorie: 

Gave his sentiment divine 
Against the being of a line. 
«Line in nature is not found; 
Unit and universe are round; 
In vain produced, all rays return; 
Evil will bless and ice will burn». 

È chiaro che il significato storico del cerchio è possibile per la pregnan- 

za fortemente ideale che lo costituiscono e che si oppongono al tempo 

come fissità. Pur essendo quest’ultimo guardiano, «warder», e serbato- 

re delle cose e costituendo una sua armonia: 

Rhyme the pipe, and Time the warder, 
The sun obeys them and the moon (Monadroc) (p. 65) 

viene ricacciato. Esclamava Emerson osservandone la duplicità: 

Day! hast thou two faces? 

Back, back to chaos, harlot Day! (The Chartist?s Complaint) 

Viene ricacciato verso l’annientamento provocato dall’alternativo appa- 

rire di un «primal mind» 

That flows in streams, that breathes in wind (Woodrotes) (p. 55) 

e la sua musica superata ed assorbita in una maggiore danza 

Of things with things, of times with times (Woodmotes) (p. 53) 

che include tempi e cose e ripropone liberamente e «progressivamen- 

te» tempi e cose. 

Il ciclo temporale diviene un ciclo mistico che si realizza naturalmen- 

te nell’eterno presente di Celestial Love: 

There Past, Present, Future, shoot 
Triple blossoms from one root; 
Substances at base divided, 
In their summits are united (p. 102) 

dove 

Li .. . all form 
In one only form dissolves. 

In fondo è proprio in ciò che ha il suo fondamento la memoria come 

valore rigenerativo e anche l’immagine del cerchio che la esprime, nel 
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momento in cui l’esperienza, per Emerson come per Sant'Agostino, la- 
scia il posto ad una attuale presenza mistica. 

Analogamente si concepiscono l’armonia, la rima e il ritmo. 

Stars weave eternal rings (The World-Soul) (p.25) 

osserva il poeta e del perenne moto l’armonia appare la prima qualifica- 
zione sensibile. L’armonica danza, concetto antico e diffuso non fu e- 

spressione di un assoluto misticismo per Emerson come poteva esser- 

lo per Plotino per il quale «the dance is a thing of eternity, it is an e- 
ternal perfection... no memory of time and place» (rv Enn, Iv tr., 8) ma 
lo era, invece, dell’intersecazione temporale che la rendeva significativa 
per tutti e per se stesso. 

Il suo atto d’inizio viene subito concretizzato e la creazione diviene: 

And God said «throb» and there was motion 
And the vast mass became vast ocean (Woodzotes) (p. 56) 

dove l’attualizzarsi della forma nel mare è accompagnato da un simbo- 
lico moto che lungi dall’essere fine a se stesso si concreta poi nella sto- 
ria e indica il progressivismo storico ed il dinamismo della concezione 
emersoniana. Così si legge: 

That the slave who caught the strain 
Should throb until he snapped his chain (Freedom) (p.72) 

e nel Corcord Hymn ancora in immagine ciclica sarà esploso il colpo 
della libertà 

And fired the shot heard round the world. (p. 139) 

o con immagine ancora marina nel Boston Hymn: 

I break your bonds and masterships 
And I unchain the slave: 
Free be his heart and hand henceforth 
As wind and wandering wave (p.176) 

AI pari del moto armonico del mare rima e ritmo conchiudono l’uni- 
verso creato ponendosi come «circumstance» e la natura stessa «rounds 
with rhyme her every tune» (Woodrotes). Si potrebbe quasi dire che 
ogni forma è accolta al suo apparire dall’armonia della rima e anche 
l’uomo in sua assenza si troverebbe «unbound, unrhymed». 

A questo punto siamo già nella storia. L’idea del ciclo si allarga in- 
serita non solo nelle cose, ma nella più vasta prospettiva di ideale-reale. 
Il significato per l’individuo si concreta e A/phonso of Castile, nella na- 
tura, riordina le idee e ritrova la sua destinazione che renderà lui, come 
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tutti gli uomini, sciolti dalla condanna di essere «the fool of space and 

time» (Woodnotes). 

E anche la prospettiva della poesia che, in questa dialettica di cor- 

rispondenze, acclimata «the exile» al suo destino insegnandogli a risa- 

lire verso il cielo e quindi «to live on even terms with Time» (Art). 

È inevitabile non riconoscere la forte tensione ideale di queste im- 

magini. La rima, anche nel significato di poesia, è definita «golden» in 

Saadi (117) richiamando la perenne, ciclica, uguale primavera dell’età 

dell’oro, al di sopra di guerre e di paci, di città che fioriscono o brucia- 

no, elevandosi al di sopra delle cose, armonia delle cose, «the rhyme of 

things» (Merlin 11), a rappresentare la loro giustizia, un aspetto ancora 

di quel «musical order and pairing rhymes» (The Poet) cui si giunge 

negli «extremes of nature reconciled» di Merlin I e nel trasporto dio- 

nisiaco di Bacchus che pone il poeta tra il tempo misurato e l’eternità 

in una posizione di perfetta equidistanza e circolarità. 

I significati sottesi alla rima e all’armonia ci hanno portato, a que- 

sto punto, a posizioni etereamente astratte che però indicano ancora 

due possibili contenuti: il valore morale della giustizia come armonia e 

quello del poeta e dell’uomo come spirito creatore. 

Innanzitutto l’armonia, che anche la rima esprime, trova espressio- 

ne nella struttura ad opposti (Merlin, Compensation)", nella ricerca 

di termini dialettici contrastanti all’interno della struttura neoplatoni- 

ca, quasi a rimare e fondere perennemente le cose che esprime anche il 

16. Sì legga da Merlin: 
Balance-loving Nature 
Made all things in pairs. 
To every foot its antipode; 
Each color with its counter glowed; 
To every tone beat answering tones, 
Higher or graver; 
Flavor gladly blends with flavot; 
Leaf answers leaf upon the bough; 
And match the paired cotyledons. 
Hands to hands, and feet to feet, 
In one body grooms and brides; 
Eldest rite, two married sides 
In every mortal meet. (p. 109) 

e da Compensation: (p.229) 
The wings of Time are black and white, 
Pied with morning and with night. 
Mountain tall and ocean deep 
Trembling balance duly keep. 
In changing moon and tidal wave 
Glows the feud of Want and Have... 
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senso più profondo del concetto di relatività morale. Cosa comporta 
infatti l’applicazione del concetto di «round» alla morale? Significa su- 
perare in direzione della libertà anche i confini del cerchio e giungere 
alla posizione di Brabrza: 

And one to me are shame and fame 

o di un passo di Circles: 

The same law or eternal procession ranges all that we call the virtues, and 
extinguish each in the light of a better... One man's justice is another’s in- 
justice; one man’s beauty another’s ugliness; one man’s wisdom another’s 
folly... There is no virtue which is final; all are initial. The virtues of so- 
ciety are vices of a saint... ! 

che, lasciando la più vasta libertà di interpretazione rendono possibile 
l’esistenza di quel terribile «thinker» ! e di quel grande poeta, ideali 
interpreti del significato del cerchio, di cui il mondo e la natura vivono 
in attesa! e la cui intuizione pesca nel già notato abisso rigenerativo 
del saggio Compensation: 

The eborigenal abyss of Real Being... Being is the vast affirmative, excluding 
negation, self-balanced, and swallowing up all relations; parte and times 
within itself. 

17. Dal saggio «Circles» p. 186. 

18. Diceva il poeta in «Circles», «Beware when the great God lets loose a thinker on 
his planet. Then all things are at risk. It is as when a conflagration has broken out in 
a great city, and no man knows what is safe or when it will end» e anche in Uriel: 

The balance-beam of Fate was bent; 
The bounds of good and ill were rent; 
Strong Hades could not keep his own, 
But all slid to confusion. (p. 22) 

19. L'atmosfera di attesa è sovente espressa nelle poesie ed associata al carattere rivolu- 
zionario del grande poeta, spesso presentato come «child». Si veda a questo proposito 
The Sphbinx «I awaited the seer/While they slumbered and slept» e Moradzoc «An- 
chored fast for man an age/I awaited the bard and sage» (p. 66) e ancora The song of 
Nature (p. 211): 

But he, the man-child glorious-, 
Where tarries he the while? 
The rainbow shines his harbinger 
The sunset gleams his smile... 

mentre l'associazione a «child» si trova in Woodrotes 1 (p. 47) e soprattutto in Thre- 
nody che ne canta le capacità rivoluzionarie: 

A genius of so fine a strain 
Who gazed upon the sun and moon 
As if he came unto his own, 
And pregnant with his grander thought 
Brought the old order into doubt. (p. 134) 
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Caricati di tutti questi significati anche gli elementi naturali si associa- 

no nella tensione verso l’ideale e agiscono a dissolvere il tempo come 

ad esempio fa il mare, frequente correlato dell'armonia, che con il suo 

eterno moto ne infrange perpetuamente la vitrea prigione: 

The sea-beats scorns the minster clock 

And breaks the glass of Time (Wazer) (p. 284) 

Tenendo presente l’idea del ciclo ed assieme ad esso gli elementi della 

memoria, dell’armonia e della rima che lo approfondiscono, passiamo 

ora a considerarne la realizzazione più concreta. 

Nel contesto naturale il cerchio o la danza riconducono sempre al- 

l’idea di un ritorno delle cose, si tratti del «round day» (Blight), del 

susseguirsi delle stagioni (Momadroc), della propria vita (Days), o di 

un dio sempre presente («I keep, and pass, and turn again» Brahma). 

L’idea stimola il poeta oltre la semplice descrizione quando egli im- 

magina il maturarsi di cose ed eventi, temporalmente successivi, sup- 

plendo alla impossibilità concreta di averli dinanzi a sé con la visione. 

Il processo non è semplicemente stilistico. Dire 

Over the winter glacier 
I see the summer glow 
And through the wild-piled snow-drift 
The warm rosebuds below (The World-Soul) (p. 77) 

oppure 

Thawing snowdrift into flowers (Monadnoc) (p. 60) 

implica aver già assegnato un valore simbolico al calore, simbolo della 

creatività della natura, significa essere a contatto con un tessuto meta- 

forico. 
Così, in altri passi, lo svolgersi delle cose e degli eventi svela a chi 

lo osservi poeticamente, cioè metaforicamente, un significato che va ol- 

tre il loro tranquillo ripetersi e consumarsi. Si legga da Xenophanes: 

The specious panorama of a year 
But multiplies the image of a day- 
A belt of mirrors round a taper’s flame; 
And Universal Nature, through her vast 
And crowded whole, an infinite paroquet, 
Repeats one note. 

dove l’accenno a «paroquet» svaluta la circolarità degli eventi come 

elemento capace di divenire motivo sufficiente d’arte e di vita e rivela 

- come in The Sphinx — la sfiducia del poeta che sente l’illusorietà del- 
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le forme e l’elusività di «one Deity». 
Emerson in questi versi ci propone un’immagine ironica e comples- 

sa. Da un lato un cerchio di «mirrors» suggerisce la vanità delle for- 
me, dall’altro però si afferma la presenza della fiamma creatrice che si 
riflette all’infinito nella natura. È un’idea che immediatamente sugge- 
risce altre idee. Innanzitutto l’illusorietà dei sensi che pur moltiplican- 
do le cose in «scent», «sound», «aspect» si riducono poi ad uno sfug- 
gente «one pattern», quindi l’importante idea della maschera che per 
l’uomo si presenta simbolo di forme percepibili e periture. 

È lo stesso motivo del poeta che chiede gli siano date verità «for I 
am weary of the surfaces» (Bligbt), tanto da sperare che 

Tomarrow when the masks shall fall 
That dizen Nature's carnival 
The pure shall see by their own will (Threzody) (p.135-6) 

Certo apparve ad Emerson, nella tragica vanità del ritorno delle forme, 
anche l’illusorietà della sua propria vita in Days e The Day's Ration. 

Il suo calice che dovrebbe contenere i doni naturali e che il tempo 
deve riempire non riesce a trattenere, ironicamente, tutta l’abbondan- 
za che vi è riversata rimanendo irremediabilmente limitato 

All substances the cunning chemist Time 
Melts down into that liquor of my life 

How much runs over on the desert sands (p. 121) 

situazione che crea anche un contesto, segnato dal «cunning Time», per 
la tragica ironia di Days, forse la rappresentazione più riuscita della va- 
nità delle forme. I giorni scorrono ricchi di doni senza che il poeta pen- 
si di coglierli. Capirà solo poi di trovarsi in un piccolo cerchio entro il 
pur piccolo ed ironico cerchio del tempo: però anche lo scorrere di 
Days è molto più vasto di quello vitale del poeta che, perdutolo, non 
riuscirà più a recuperare e comprendere. 

Anche qui la soluzione si trova quando si estenda la prospettiva del 
ciclo in un iter trascendente, in una speranza, forse cristiana 2 che si 
alza al di sopra delle fuggevoli forme. Nell’ambito dei sensi l’uomo ri- 
mane limitato e la sua ricerca si perde nell’illusione di un sogno, un 

20. È il motivo di consolazione offerto da «Deep Heart» al pocta nell’elegia Threnody: 
«...What is excellent 
As God lives, is permanent 
Hearts are dust, hearts” love remain; 

Hearts love will meet thee again». 
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sottile senso di sogno che pure è presente nelle «prosaiche» poesie di 

Emerson e che, solo nel contesto del dissolvimento delle forme, trova 

un significato. 
La vita si libera e si dissolve nel sogno come fanno «yonder leafless 

trees» 

Le against the sky 
How they diffuse themselves into the air 
And, ever subdividing, separate 
Limbs into branches, branches into twigs 
As if they loved the element and hasted 
To dissipate their being into it (The eartb) (p. 282) 

In questo senso è anche l’azione della poesia che scioglie il mondo in 

estasi e che si ricollega al significato di memoria. Il sogno diventa mi- 

stico, il canto «a mystic song», il poeta stesso facendosi pino, monta- 

gna, mare, nella sua primigenia memoria descrive una incessante 

«rushing metamorphosis» 

Dissolving all that fixture is 
Melts things that be to things that seem 
And solid nature to a dream (Woodrotes 11) (p. 51) 

il poeta «crystal soul/Sphered and concentric with the whole «(The 

poet) (p.265) il cui polso danza con la natura (May-Day) ne diventa 

l’interprete «melting matter into dreams» (The Poet). (p. 271) 

Così il canto di Saadi crea l’illusione di poter rapire, di far sognare, 

l'illusione della nascita delle cose 

Swims the world in ecstasy 
The forest waves, the morning breaks 

The pastures sleep, ripple the lakes, 
Leaves twinkle, flowers like persons be, 
And life pulsates in rock and tree. 
Saadi, so fat thy words shall reach: 
Suns rise and set in Saadi’s speech! 

Avrà infine risolto il poeta l’enigma che si cela dietro la maschera ed il 

«fraudulent Time»? 

III 

Se Emerson non avesse fatto la bella ed ineffabile scoperta dell’esisten- 

za della vita interiore, di una divinità che in lui era presente, le sue 

poesie non sarebbero probabilmente mai apparse. 
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Quella sua fu dunque la ricerca costante di una corrispondenza tra 
l’anima ed il mondo, tra questo e la divinità, e il suo problema quello 
insoluto di identificare «the One» e «the Many», il mondo trascenden- 
te e quello fenomenico, che trovava soluzione non nella logica, ma nel- 
la metafora. L’enunciazione di quel problema filosofico in termini arti- 
stici ci porta quindi direttamente alla forma organica di cui la metafora 
è il nucleo. 

Metafora ha qui un significato molto vicino alla «imagination» di 
Coleridge e la teoria della forma organica trova origine per Emerson 
proprio in un passo di Coleridge”, un passo dal quale, come osserva 
I. Carpenter, nacque uno stimolo che informò l’idea moderna dell’ar- 
te. Emerson infatti si affiancò a Greenough nel criticare il concetto di 
ornamento fine a se stesso”, senza funzionalità, favorendo la nascita 
di principi quali «inner controlling purpose» e la necessità, come dice 
Coleridge, che la forma corrisponda alla vita. 

Il poeta doveva ricercare «a meter-making argument» ed essere 
convinto della intensa natura metaforica delle cose divenendo «di- 
scoverer and user of symbols» 5. Si legga da The Poet: 

We are symbols and inhabit symbols; workmen, work and tools, word and 
things, birth and death, are all emblems... The poet... puts eyes and a ton- 
gue into every dumb and inanimate object”. 

L’analisi che seguirà tenderà perciò a vedere nel simbolo l’elemento 
centralizzante, considerando simbolici quegli elementi concreti nella na- 
tura capaci di mostrare l’ideale nel reale, e terrà conto, trattandosi del 

21. Si veda F. Thompson, «Emerson's Indebtedness to Coleridge», SP, xXI_I, 1926, pp. 
53-76. 
22.I. Carpenter, op. cit., p. 100. 

23.E. Zolla, op. cit., pp. 220-23; Si veda anche R. P. Adams, «Emerson and the Organic 
Metaphor», PMLA, 1954, pp. 117-130 che traccia una differenza tra «formism» e «me- 
chanism»; e N. Foester, «Emerson and the Organic Principle of Art», PMLA, 1926, pp. 
193-208. 

24. Dal saggio «Spiritual Laws», p. 80. 

25.Sì legga a questo proposito anche il bel passo di O. W. Holmes, «This is the fasci- 
nation of Emerson’'s poetry; it moves in a world of universal symbolism... he looks al- 
ways with the eye of the poet, never with that of the man of science. The law of as- 
sociation of ideas is wholly different in the two. The scientific man connects objects 
in sequences and series... his aim to classify and index all that he sees so as to show the 
relations which unite, and learn the laws that govern the objects of his study. The poet 
links the most remote objects together by the slender filament of with, the flowery 
chain of fancy, or the living, pulsating chord of imagination always guided by his in- 
stinct for the beautiful», Ralph Waldo Emerson, Boston, Mifflin, 1897, p. 323. 

26. pp. 229-30. 
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rapporto tra uomo natura e divinità, accanto all’ottimismo teologico an- 
che del pessimismo umano dovuto alla superiorità della natura — quel 
duplice aspetto di ottimismo-pessimismo già visto in The Sphinx. 

Si prenda ad esempio la ben nota poesia The Snow Storm in cui so- 
no descritte le bizzarre costruzioni architettoniche che vento e neve, a 

differenza dell’uomo senza sforzo, realizzano «in the mad wind?s night- 
work». Ironica ed inimitabile abilità a fornire infiniti modelli che l’uo- 
mo, nel suo esilio, faticosamente adatta attraverso l’arte, costruendosi 
una storia”. 

Il vento, forza creatrice della natura, assume un significato allo stes- 

so tempo fisico e simbolico sul quale si sviluppa la poesia che già nella 
prima strofa apriva convenientemente la prospettiva da «woods», a 
«hills», a «heaven» allargando la realtà fino a renderla simbolica. 

Il gelo ed il vento appaiono frequentemente nella poesia di Emer- 
son. I termini e l’azione di The Snow Storm ritornano ad esempio in 
May-Day: 

Eldest Mason, Frost, had piled 
Swift cathedrals in the wild (p. 144) 

ed il vento si trova sovente associato a «heat» e a «sunshine», elemen- 

ti generatori: 

The South-wind brings 
Life, sunshine and desire 
And on every mount and meadow 
Breathes aromatic fire 

altre volte è il germogliare delle cose che il caldo vento aiuta e scopre: 

...the south-wind searches 
And finds young pines and buddind birches (Threz0dy) (p.130) 

Introdotto dai versi di Woodwotes I 

27.Sì veda il concetto precisato nel saggio «History», p.11: «I have seen a snowdrift 
along the sides of the stone-wall, which obviously gave the idea of the common archi- 
tectural scroll to about a tower. By surrounding ourselves with the original circum- 
stances, we invent anew the orders and the ornaments of architecture, as we see how 
people merely decorated the primitive abodes. The Doric temple preserves the semblan- 
ce of the wocden cabin in which the Doric dwelt. The Chinese pagoda is plainly a Tar- 

tar tent...». 

A proposito dell’impossibilità di riprodurre la natura, cosa che Emerson cercò di fare 
in The Humble-Bee, diceva: «...the poems are a corrupt version of some text, with 
which they ought to be made to tally... A rhyme in one of our sonnets should not be 
less pleasing than the iterated modes of a seashell... the pairing of the birdes is an 
idyll, not tedious as our idylls are...», «The Poet», p. 233. 
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It may blow north, it still is warm; 
Or south, it still is clear; 
Or east, it smells like a clover-farm; 
Or west, no thunder fear (p. 46) 

il vento richiama quei «charmed days» durante i quali «the genius of 
God doth flow» e ci riporta anche al senso di una costante primavera 
che tinge «the human countanance/With a colour of romance» (The 
Humble-Bee) (p. 40). 

Considerati i termini particolari dell’idealismo di Emerson che, iden- 
tificando «the human mind» con lo «Universal mind», attribuisce an- 

che all’animo umano una qualità creatrice, non è strano trovare nelle 
poesie frequente menzione, accanto al vento, della primavera che di 
quella energia spirituale sembra essere l’ambiente ideale, descritta nel 
ruolo di interprete della ricchezza della natura di cui esprime il risve- 
glio e soprattutto l’attività plasmante. 

Introdotta con l’espediente stilistico settecentesco * della personifi- 
cazione «Daughter of Heaven and Eearth, coy Spring» (May-Day) es- 
sa diviene subito il soggetto di un canto dedicato al suo vitale calore: 

Heat with viewless fingers moulds, 
Swells, and mellows, and matures, 
Paints, and flavors, and allures, 
Bird and briar inly warms, 
Still enriches and transforms, 
Gives the lily and Jily length, 
Adds to cak and oxen strength, 
Transforming what it doth infold, 
Life out of death, new out of old, 
Painting fawns’ and leopards’ fells, 
Seethes the gulf-encrimsoning shells, 
Fires gardens with a joyful blaze 
Of tulips, in the morning’s rays... (p. 149) 

e accanto ad esso identificazioni con l’amore e la divinità che, celata da 
una simbolica maschera, lascia cadere gli infiniti «seeds of beauty». Si 
attua una divinizzazione della primavera, discendente diretta degli dei, 
prima con la figura di Giove che la riversa sulla natura, poi con quella 
degli «eternal gods» che tessono il tessuto dei suoi verdi prati e infine 
con l’immagine diretta della primavera stessa: 

28. Si veda J.R. Roberts, «Emerson’s Debt to the Seventeenth Century», A/, 21, pp. 
298-310, in cui tratta relazioni con More e Cudworth, oltre che con Newton, Bacon e 
Milton, Sull’argomento si veda anche W.M. Wynkoop, Three childen of the Universe, 
Emerson’s view of Shakespere, Bacon, ord Milton, London, Mouton, 1966. 
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Le my Spring 
Masks the might of Nature’s King. (p.158) 

La qualità divina della primavera, nel contesto della coincidenza tra 
«mind» e «universe», offre anche la possibilità di precisare il significa- 
to della personificazione e di conseguenza dell’atteggiamento del poeta. 

Lungi dall’essere ornamento settecentesco essa instaura un rappor- 
to inverso a quello tradizionale. È il poeta che desidera farsi, lui, pri- 
mavera? cercando di assorbirne lo spirito, come cercava anche di iden- 
tificarsi con il pino di Woodrotes e l'ape di The Humble-Bee «vwiser 
than human seer» appunto perché 

Seeing only what is fair 
Sipping only what is sweet (p.41) 

riusciva con maggiore immediatezza ad identificarsi con la primigenia 

forza creatrice della natura. Nella rigogliosità della silenziosa e travol- 
gente natura anche una piccola ape ha, organicamente, la sua parte di 
verità che il poeta sembra invano voler rincorrere: 

Zig-zag steerer, desert cheerer 
Let me chase thy waving line 
Keep me nearer, me thy hearer 
Singing over shrubs and vines (p. 39) 

e sempre, in profondità, la silenziosa ed ideale natura si esprime in 

serenità che lentamente induce al sogno nel ritmo inarrestabile del vo- 

lo dell’ape: 

Sweet to me thy drwosy tone 
Tells of countless sunny hours... (p. 40) 

e che rende anche possibile interpretare la primavera nel senso di un 
«undersong», già del «pine-tree», che, esprimendo fortemente la so- 
stanza ideale, muta le cose solide in sogno. 

Monadnoc, la montagna, nel suo perdurare e nella sua immobilità, 

ne condivide le qualità divenendo anch'essa «undersong» nella mute- 

vole storia dell’uomo fatta di idee ed azioni caduche. 

La montagna si presenta così un «wondrous craft» che riunisce in 

29. A questo proposito si leggano anche alcuni versi da May-Day (p. 148): 

Hither rolls the storm of heat; 
I feel its finer billows beat 
Like a sea which me infolds 

in cui il poeta desidera immedesimarsi, come avveniva anche in Woodmotes: 

Put off thy years, wash in the breeze 
My hours are peaceful centuries... 
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sé i regni animale e vegetale «of plant and stone» assicurando anche a 
livello visivo il concetto astratto di «undersong», cioè della massima in- 
clusività. 

Come nella pratica consueta di Emerson si trova dapprima una resa 
concreta della montagna, «fixed cone», quindi simbolica come «con- 
stant giver» «Pillar which God aloft had set», in attesa di «bard, lover 
and saint». Per la sua «fissità» ci ricorda gli ultimi versi di Woodro- 
tes, già citati, mentre come «giver» si associa, nella sua dovizia alla 
bontà divina. 

Dalle «sweet varieties of chance» si regredisce alla fonte, ad una 
«mystic season’s dance» che in visione prospettica coglie allo stesso 
tempo il passato ed il futuro. Allora il significato spirituale balza in pri- 
mo piano espresso come superiore saggezza contemplativa: 

By million changes skilled to tell 
What in the Eternal standeth well 
And what obedient nature can (p. 60) 

Così, dalla concreta montagna che conosce «the gamut old of Pan» si 
giunge inevitabilmente al suo dissolversi inun mistico «mightier chant» 
già presente nell’invito: 

O Pilgrim, wandering not amiss! 
Already my rocks lie light 
And soon my cone will spin. (p. 65) 

E, scomparse le forme, essa si fissa nel silenzio di un «Mute orator!», 

quasi nuovo enigma della sfinge che l’aveva eretta (The Sphinx). 
Sono i due volti di una medesima realtà che innalza l’uomo e lo 

sconcerta, che precisa il clima di costante attesa di un grande uomo 
poeta, non ancora apparso, che riesca «in large thoughts» ad esprimer- 
la o come dice Emerson: 

Shall string Monadnoc like a bead. (p. 66) 

Il senso della necessità del grande poeta è frequente nelle poesie. F- 
merson espresse questa necessità e ne tracciò le qualità per mezzo di 
un simbolo impersonale dell’esperienza poetica: l’arpa. 

Le qualità colpiscono subito, rivelate attraverso associazioni con ele- 
menti già noti. Ed è il canto degli uccelli: 

What was that I heard 

Harp of the wind, or song of bird, (May-42y) (p.143) 

il vento: 
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Where is the wind, my brother- where? (Maiden Speech of the Aeo- 
lian Harp) 

che assume anche fisionamia divina in The Poet: 

Or like the thrill of Aeolian strings. 
In which the sudden wind-god rings (p. 264) 

che si qualifica come nutrimento del poeta: 

God only knew how Saadi dined 
Roses he ate and drank the wind (The Poet) (p. 267) 

The Harp è una poesia che presuppone ciò che si è fin qua detto. L’im- 
postazione è chiaramente simbolica e di concreto non restano che l’ar- 
pa e il vento. La perfetta consonanza con la natura di cui essa compren- 
de ed esprime «the rarest moods» e riguardo alla quale l’arpa 

Ever on her secret broods 

l’associano subito alla Sfinge che «broods on the world» (The Sphinx) 

e alla «brooding soul» di Uriel, all’idea, in «broods», di generazione e 
creazione. Definire infatti l’arpa un impersonale simbolo di espressio- 
ne poetica significa riconoscerla elemento costitutivo all’origine del 
mondo quando ispirò, quasi divinamente, 

...the stagnant earth with thought (Solution) (p. 189) 

L’arpa si colloca perciò in un momento precedente allo sfociare delle 
forme, la sua saggezza è di possedere «a mystic tongue» che imbeven- 
dosi della sua «primeval memory» annulla il diacronismo degli eventi. 

Viene descritta infatti come una «all-echoing shell» 

Which thus the buried Past can tell (The Harp-) (p. 205) 

che solo così riesce a rendere «the syllables that Nature spoke» e di 
nuovo rivelare che la natura «to the soul is moored». 

Le caratteristiche dell’arpa diventano per alcuni allora, come per O. 
W.Holmes, anche le qualità per eccellenza della poesia che come l’ar- 
pa dovrebbe: 

..ting as blows the breeze 
Free, peremptory, clear. (Merlin) (p. 106) 

ed adempiere ad un’altra funzione suggestiva. Essa aprì accanto a me, 
dice il poeta 

A window... and to say sooth 
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I looked forth on the fields of youth (p. 207) 

L’immagine della giovinezza rievocata dalla fantasia e tante volte e- 
spressa in «child», balena di una qualità eroica, nella perfetta realiz- 
zazione libera e chiara: 

I saw fair boys bestriding steeds 
I knew their forms in fancy weeds (p. 207) 

e poi subito si fa patetica appena l’immagine del fanciullo spontaneo 
e libero, simbolo di poesia, lascia il posto alla realtà che significa anche: 

Man in man is imprisoned (Saadi) (p. 117) 

oppure 

We cannot learn the cipher 
That's writ upon our cell. (The World-Soul) (p.24) 

La Poesia trova un nobile fine allora nello studio dell’uomo, nello sfor- 
zo di aprire all’uomo, che la sfinge lamentava di aver perduto, il signi- 
ficato del suo valore spirituale che, ripeto, fu l’origine delle poesie di 
Emerson ®!. L’invito della musa a Saadi è quello di 

Open innumerable doors 
The flood of Truth, the flood of Good (Saadi) (p.119) 

è poiché «those doors are men» ritrovare in ciò il tema ed il fine del- 
l’attività poetica. 

Once I dwelt apart 
Now I live with all (p.90) 

dice l’arabo di Hermione, mentre gli ormai familiari elementi naturali 

River and... crag and bird 
Frost and sun and eldest night (p.91) 

gli ricordano che: 

The chains of kind 
The distant bind 

In questo invito della Musa a Saadi e degli elementi all'uomo risiede 

30. Si veda la nota 19. 

31. Diceva Emerson nel saggio «The Over-Soul» (p. 160): «What we commonly call 
man, the eating, drinking, planting, counting man, does not, as we know him, represent 
himself, but misrepresents himself. Him we do not respect, but the soul, whose organ 
he is, would he let it appear through his action, would wake our knees bend». 
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l'aspetto fondamentale della poesia che abbiamo cercato di interpretare 

e di conseguenza dei simboli che vi sono contenuti, invito che si con- 

sunstanzia nella concezione organica dell’arte. Il tempo e l’ideale as- 

sieme possono dire qualcosa all’individuo e alla società chiamati a pat- 

tecipare direttamente al misterioso processo della loro fusione e posso- 

no dire qualcosa anche al lettore futuro chiamato a partecipare attra- 

verso queste testimonianze ed ad uscire da sé per affondare così il suo 

senso e quello della Poesia nella storia. 
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SERGIO PESCATORI 

CORRISPONDENZA 
TRA FRASEOLOGISMI E UNITÀ LESSICALI 

(SOTTO L'ASPETTO FORMALE E SEMANTICO ) 

NEL RUSSO MODERNO* 

INTRODUZIONE 

Il fraseologismo o locuzione fraseologica (russo frazeologizrm, frazeolo- 

giteskij oborot, frazeologiteskaja edinica, ustojtivoe slovosoCetanie) 

consiste, com'è noto, in un gruppo di parole, di composizione e signi- 

ficato costanti, che il parlante ripete senza intervenire sulla sua struttu- 

ra, adoperandolo cioè nella forma già fissata dall’uso. Si tratta di una 

unità linguistica, che si situa in posizione intermedia tra la frase libera 

e la parola, partecipando di proprietà dell’una e dell’altra!: 

a) come la parola singola, esso viene riprodotto nel discorso sempre se- 

condo un modello già stabilito, con significato, struttura e composizio- 

ne fissi, e condivide alcune caratteristiche proprietà del vocabolo sin- 

golo (sinonimia, antonimia, polisemia, omonimia); inoltre, è talvolta 

esso stesso lessicalizzato, ecc.; 

b) come la frase libera, esso risulta formato da un insieme di due o più 

* Avvertenza: Il presente lavoro tratta soprattutto della formazione di nuove unità les- 

sicali derivate da fraseologismi. Poiché in esso sono toccate questioni di carattere genera- 

le riguardanti le relazioni che intercorrono fra parola e fraseologismo, abbiamo preferi- 

to un titolo più generico, accogliendo il suggerimento del Prof. L. P. Krysin, che ringra- 

ziamo per aver letto il manoscritto e per le preziose osservazioni, di cui abbiamo tenu- 

to conto. 
Le fonti, da cui riportiamo i materiali esemplificativi, sono nella quasi totalità lavori 

dedicati a problemi diversi da quello qui trattato, che finora non ci risulta sia stato im- 

postato nei termini da noi proposti. 

(Abbreviazioni: M. = Mosca, L. = Leningrado) 

1. Lavori teorici sulla definizione e Je delimitazioni del concetto di fraseologismo e altri 

problemi concernenti l'argomento se ne sono accumulati negli ultimi anni in quantità. 

Per un approccio della questione, non è inutile consultare il Frazeologileskij slovar 

russkogo jazyka, a cura di A. I. Molotkov, M. 1967 e l'introduzione dello stesso, Fra- 

zeologizmy russkogo jazyka i principy ih leksikografi&eskogo opisanija, oltre all'opera di 

V.N. Telija, Cio fakoe frazeologizm, M. 1966. Alcune precisazioni fondamentali sul va- 

lore semiologico dei fraseologismi si trovano in G. L. Permjakov, Of pogovorki do skazki 

(Zametki po obitej teorii klife), M. 1970, pp. 34 55. 
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parole provviste di accento tonico?. 
I fraseologismi sono di solito divisi in tre gruppi: 

1.Concrezioni fraseologiche (russo frazeologiceskie srastenija, ingl. 
phraseological concretions), in cui il senso dell’espressione non dipen- 
de affatto dal significato lessicale dei componenti, e spesso, addirittura, 
uno o più dei componenti è privo di significato nella lingua viva, ed 
è presente solo in quel contesto (es.: fo i delo, sobaku s”el, bit" baklu- 
Si). 

2. Unioni fraseologiche (1. frazeologiteskie edinstva, ingl. phraseologi- 
cal unities) in cui il senso dipende in maggiore o minor misura dal si- 
gnificato lessicale dei componenti, ferma restando l’invariabilità del- 
l’espressione (es.: delar” iz muhi slona, popast'sja na udotku, vagon- 
restoran). 

3. Combinazioni fraseologiche (r. frazeologiceskie sodetanija, ingl. phra- 
seological collocations), in cui uno 0 più componenti, pur possedendo 
tutti un significato preciso che contribuisce a formare il senso dell’e- 
spressione, si trovano solo in quel contesto, ovvero hanno quel signifi- 
cato solo in quel contesto (es.: perotinnyj no, imenitel'nyj pade, tu- 
poj ugol). 

1.La locuzione fraseologica e il suo sinonimo lessicale 

Le più caratteristiche fra le locuzioni fraseologiche, com'è noto, equi- 
valgono per significato a una parola singola‘. Se ne distinguono però, 
in primo luogo, per una certa coloritura («connotazione») stilistica, di 
solito per una maggiore espressività; cfr. 

polotza ruki na serdce e otkrovenno, 

2.Sono escluse dunque le locuzioni formate da preposizione e sostantivo, oppure con 
particelle, o da due parole di cui una abbia perso il proprio accento tonico, non già per- 
ché fra queste locuzioni non ci siano molti esempi di fraseologismo in senso lato, ma 
perché molte di esse sono tanto fraseologizzate, da costituire una vera e propria parola, 
che si scrive in elementi separati per semplice convenzione (meglio si direbbe tradizio- 
ne; cfr. & slovu e kstati, potomu éto e Ètoby). Se ne darà qualche esempio più avanti 
(v. p. 319). Così ci sarebbe da discutere se considerare, dal punto di vista lessicografico, 
come una sola parola certi composti occasionali, solo perché l’autore ha unito i due ter- 
mini col trattino (palec-stroéea, Styk-jazyk in Majakovskij), o non invece considerar tali 
solo composti del genere di Zar-prica, gorod-geroj, student-inostranec. 
3. Secondo la classificazione proposta dal Vinogradov e accettata da quasi tutti; N. San- 
skij vi aggiunge un quarto gruppo (v. p. 325 e n. 40). 

4. Appunto perché il fraseologismo ha un significato unico e non scindibile nei signifi- 
cati dei suoi componenti (cfr. Permjakov, op. cit., pp. 33-34). Se infatti il significato è 
unico, il fraseologismo è già terminologizzato; se no, è una associazione libera di parole. 
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na kazdom Sagu e povsjudu, 
bok o bok e rjadom, 
u Certa na kulitkah e daleko, 
ne po karmanu e dorogoj, 
obvesti vokrug pal'ca e obmanut', 
prinosit v Zertvu e Zertvoval”, 
olub carja nebesnogo e durak, ecc. 

(Così in italiano, oltre ai facili paralleli delle prime tre espressioni, ab- 
biamo 4 casa del diavolo e lontano, prendere per il naso e ingannare, 
ecc.). 

Nel panorama piuttosto variegato di queste locuzioni, alcune di es- 
se attirano l’attenzione per possedere una caratteristica comune: in es- 

se si ritrova, intatto o con qualche mutamento, lo stesso elemento (pa- 

rola) che si può considerare loro sinonimo. È possibile individuare due 
gruppi di locuzioni: 
1.i fraseologismi contenenti la stessa parola che fa da sinonimo alla 
locuzione nel suo insieme; cfr. 

vavilonskoe stolpotvorenie, equivalente alla parola sto/potvorenie; 
gorodit’ vzdor, equivalente a gorodit'; 
sal'to-mortale, equivalente a sal'105, ecc. 

(così in italiano torre di Babele, e babele, salpare l'ancora e salpare, 

campare la vita e campare, ecc.); 
2.1 fraseologismi contenenti una parola affine per derivazione al sino- 
nimo della locuzione: in altre parole, in quest’ultima è contenuto non 
il sinonimo, ma la sua radice; cfr. 

zafmurit glaza e zaîmurit sja, 
vesti besedu e besedovat', 
zatetnaja knitka e zatétka, ecc. 

(così in italiano aggrottare le ciglia e accigliarsi, far conversazione e con- 
versare, colpo di sole e insolazione, ecc.). 

È chiaro che di questo gruppo faranno parte fenomeni eterogenei, 
che sono associabili solo per un tipo di corrispondenza morfologica in 
qualche modo comune, e cioè la presenza, nei due termini della cop- 
pia, di elementi morfo-semantici corrispondenti. 

È, comunque, in questa direzione che dovremo volgerci per spiegar- 
ci un certo numero di questioni riguardanti lo slovoobrazovanie® come 

5. Trascrizione fonetica dall’italiano, divenuta prestito. 

6. Uso il termine russo per comodità: il termine slovoobrazovanie («formazione di paro- 
le»; ted. Wor:bildung, ingl. word-formation) comprende tutti insieme i fenomeni di 
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pure l’etimologia di certe parole. 
Negli esempi precedenti è intuitivo che ci debba essere una certa 

parentela tra il fraseologismo e la parola corrispondente (anche se, co- 
me vedremo, la parentela sia a volte meno stretta di quanto appaia). Si 
tratta di vedere qual è questo rapporto, il legame che intercorre fra la 
parola e il fraseologismo come unità significanti della lingua. 

Prendiamo ad esempio alcune combinazioni fisse di parole: 

kurit' fimiam, klevat nosom, nosit’ na rukah 
(coi loro sinonimi /’stit”, dremat', obozat’); 
dat soglasie, prinimat’ reSenie, pojti na lad 
(coi loro sinonimi soglasit'sja, refat'sja, naladit'sja). 

Si noterà che, mentre nel primo gruppo il senso complessivo di ogni lo- 
cuzione è dato dal «contributo» di entrambi i suoi componenti, nel se- 
condo gruppo il senso è dato praticamente da uno solo di essi, che per 
di più è quello che grammaticalmente si trova in posizione subordinata, 
mentre la parola reggente (prinimat’, dat, pojti) è lessicalmente «vuo- 
ta». Se poi si considera il rapporto che intercorre tra i fraseologismi del 
primo gruppo e i loro sinonimi, paragonandolo al rapporto fra il secon- 
do gruppo e i rispettivi sinonimi, si noterà anche una diversità sul piano 
stilistico, perché in questo secondo caso i fraseologismi, rispetto alle 
parole, sono intesi come denotazioni di carattere descrittivo, perifrasti- 

co: tant'è vero che alcuni escludono trattarsi di fraseologismi, data la 
libertà con cui possono legarsi al contesto (se si può dire che oderzar 
pobedu = pobedit’, non potrà però stabilirsi l'uguaglianza oderzaz’ ble- 
stjattuju pobedu = «blestjate» pobedit)". 

Tuttavia l'elemento essenziale, che separa nettamente questi due ti- 
pi di fraseologismi, sta nell’origine della loro equivalenza ai sinonimi. 
Mentre è chiaro che nel primo gruppo la formazione del fraseologismo 

composizione e di derivazione. 
Il termine «composizione», secondo l’indice terminologico compilato da G. C. Lepschy 

in appendice a A. Martinet, Elemzenti di linguistica generale, Bari 1967, è reso in russo 
con kompozicija; ma il dizionario linguistico dell’Ahmanova (O. S. Ahmanova, Slovar 
lingvistiteskih terminov, izd. 2-06, M. 1969) ignota del tutto questa parola, riportando 
peraltro solo kompozita, sloznoe slovo per «composto, parola composta». 

«Derivazione» invece è attestato nel dizionario dell’Ahmanova coi termini derivacija 
e affiksal'noe slovoobrazovanie. 

Tuttavia, a quanto pare, anche in inglese si usa il termine derivazion e il suo derivato 

derivational per indicare, in generale, i fenomeni di formazione delle parole; cfr. deriva 
tional morpbology in D.S. Worth, recens. a Razvitie grammatiki i leksiki sovremennogo 
russkogo jazyka, M. 1964, in «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», 
x (1966), p. 178. 

7. Cfr. A. I. Molotkov, op. cit., pp. 14-15. 
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non ha nulla a che fare con quella del sinonimo lessicale, per quanto ti- 

guarda la formazione dei fraseologismi dat’ soglasie, ecc. e dei vocaboli 

corrispondenti soglasit’sja, ecc. si possono ravvisare dei processi di for- 

mazione che s’intersecano fra loro.Ci si può infatti chiedere quale dei 

due elementi di ciascuna coppia sia derivato dall’altro; in altre parole, il 

fraseologismo è una «scomposizione» descrittiva, perifrastica della pa- 

rola, oppure, viceversa, è quest’ultima che risulta dalla «contrazione» 

d’un fraseologismo? *. La presenza, accanto al fraseologismo, di parole 

che sono morfologicamente affini a uno dei suoi componenti, ed equi- 

valgono per significato alla locuzione intera, può avere evidentemente 

tre spiegazioni: un primo caso è quello che si tratti di due processi di 

formazione indipendenti, senza alcun rapporto fra loro; un secondo ca- 

so è quello della «scomposizione» d’una parola in due o più elementi, 

che vengono a formare una formula fissa; un terzo, quello della possi- 

bile derivazione della parola dal fraseologismo. 

Una coincidenza sembra essere la scomparsa della locuzione print 

mat retenie accanto alla parola refa?”, giacché la prima proverrebbe da 

un calco fraseologico del xvin sec., dal francese prendre une résolution. 

Lo stesso si dirà del rapporto fra molta e brani mollanie?. 

Un rapporto di derivazione del fraseologismo dal vocabolo si può 

supporre invece in locuzioni del tipo di vpast' v ofibku (da otibat'sja), 

come risultato d’una scomposizione del verbo in una perifrasi; così di- 

casi di vesti bor bu (da borot'sja), nanesti udar (da udarit’), soverSat' 

napadenie (da napadat), okazat’ pomoiè (da pomogat'), pribodit' v vo- 

storg (da vostorgat'sja), ecc. (cfr. nel linguaggio giornalistico, special- 

mente della radio, in italiano: borzbardare = effettuare un bombarda- 

mento, perquisire = operare una perquisizione, ecc.). Questo genere di 

denotazioni descrittive, formate da un elemento significante (il sostan- 

tivo) e da uno «formale» (il verbo) costituiscono uno dei fenomeni più 

notevoli del russo (ma non solo del russo) moderno”. 

Per quanto riguarda la terza ipotesi, e cioè la derivazione della paro- 

la singola dal fraseologismo, sembrerebbe logico escluderla, giacché, 

come le parole sono complessi di morfemi, così i fraseologismi sono 

8. Cfr. N. M. Sanskij, Frazeologija sovremennogo russkogo jazyka, izd. 2-06, M. 1969, p. 

180. A quest'opera si deve un inquadramento del problema trattato nel presente lavo- 

ro; per alcuni suggerimenti metodologici e una parte dei dati forniti qui è stato utile 

il capitolo Frazeologija i slovoobrazovanie. 

9. Cfr. id., ibid., pp. 180 e 191. 

10. Cfr. N. M. Sanskij, Razvitie slovoobrazovatel'noj sistemy russkogo jazyka v sovet- 

skuju épohu, «Russkij jazyk v nacional’noj 8kole», 1967, 3. 
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insiemi di parole. È forse questo, come arguisce lo Sanskij, che spiega 
l’insufficiente attenzione dedicata all'argomento dai ricercatori !. Il con- 
tributo delle locuzioni fraseologiche alla formazione del sistema lessi- 
cale della lingua è stato in genere sottovalutato. 

Eppure la semplice osservazione può dimostrare facilmente che mol- 
ti fraseologismi, anziché essere derivati, sono all’origine della parola 
equivalente, e che quest’ultima, cioè il loro sinonimo lessicale, si è pro- 
dotta partendo dal fraseologismo. Così, si può ragionevolmente suppor- 
re che la parola raladit'sja sia comparsa conseguentemente all’espres- 
sione equivalente pojti na lad, come boltat' («dire futilità») dall’espres- 
sione boltat” jazykom, tutelo (nel senso traslato di «buffone, zimbel- 

lo») da éucelo gorohovoe, golovomojka da myt' golovu, otkrytka da 
otkrytoe pis mo, ecc. 

A questo punto, si rende necessario soffermarci in modo particolare 
su certe caratteristiche dei rapporti fra parole e fraseologismi. Si può 
dare per scontato, sulla base di quanto abbiamo visto finora, che molti 
processi di slovoobrazovanie abbiano avuto una spiegazione incomple- 
ta o troppo semplificata, proprio perché usualmente si isola la parola 
derivata, osservandola unicamente sotto il profilo storico, al di fuori 
del contesto normale in cui la parola primitiva era usata, nel quale sol- 
tanto può realizzarsi come unità linguistica. 

2. Procedimenti di formazione delle parole 
sulla base di locuzioni fraseologiche 

Un'analisi sulla formazione di parole nuove in base ai fraseologismi 
sarà da condurre in questi termini: 
a) individuazione delle parole derivate; raggruppamento in base alla 
derivazione dal fraseologismo intero o da una sua parte; classificazione 
per gruppi; 

b) individuazione del procedimento di slovoobrazovanie che ha contri- 

buito alla nuova formazione, e classificazione in base al procedimento. 
Per quanto riguarda il primo punto, precisiamo che, nella formazio- 

ne d’una parola da un fraseologismo, quest’ultimo può essere presente 
nel derivato sia per intero, sia in qualche sua parte, che è quella che ne 
determina il significato, è cioè il centro semantico dell’unità fraseolo- 
gica. Tuttavia un raggruppamento in base a questo criterio si dimostra 
basato su fattori abbastanza esteriori, se si considera che da fraseolo- 

11. v. id., Frazeologija..., cit., p. 181. 

316



gismi completi o da parti di essi derivano parole appartenenti a sva- 

riate classi lessico-grammaticali e come conseguenza di processi altret- 

tanto svariati. 

Per esempio, derivano da fraseologismi completi, anche se per pro- 

cessi differenti, le parole vezdesuttij, krivotolki, zarplata: vezdesustij 

è una cristallizzazione della locuzione [ Gospod”] vezde suStij (= su- 

stestvujuttij); krivotolki è il risultato di un processo di addizione, 

dall’espressione krivye tolki, ora scomparsa dall’uso !; zarplata si è for- 

mato mediante l’addizione d’un tema abbreviato a uno intero, dalla 

locuzione fissa zarabotnaja plata"*. 

Non un’intera locuzione, ma parte di essa sta all’origine di parole 

come ugrobit (da grob, nell’espressione vognat v grob); gorodit' (da 

gorodit’, nell’espressione gorodit vzdor o gorodit tepuhu); otkrytka 

(da otkrytoe, nell’espressione otkrytoe pis'mo); ostotertet (da sto Cer- 

tei, nell’espressione nadoest’, kak sto Certej), dvto (da avtomobil'noe 

proistestvie) «incidente d’auto», nel gergo degli addetti al pronto soc- 

corso 5. Come si vede, anche qui sia le parole derivate che i processi di 

derivazione sono eterogenei. Lo Sanskij riporta alcuni esempi, cataloga 

ti grammaticalmente (sostantivi, aggettivi, verbi), ma si tratta d’una 

classificazione incompleta per certi versi (manca per esempio una ru- 

brica a parte per avverbi, congiunzioni e altri), sovrabbondante per al- 

tri versi (aggiunte di una rubrica per parole «varie», ecc.), comunque 

non organica. Si preferisce perciò darne qui una basata sui procedi- 

menti di slovoobrazovanie, con opportuni riferimenti alle categorie 

grammaticali. 

12. Non così il lat. orzzipotens {v. n. 13), esempio di addizione; in it., come corrispon- 

dente di vezdesuitij, esiste onnipresente, che però è di formazione analogica, modellato 

sulla serie dei composti con omzi- presente in lat.; cfr. invece sempreverde, bassofondo, 

pomodoro, maltrattare, ecc. 

13. Cfr. N.M. Sanskij, Frazeologija..., cit., p.182; per il processo di formazione, cfr. il 

lat. omnipotens (<omnia potens). 

14. Cfr. in it., benché assai più rare, forme come Coldiretti (giornal.) = Coltivatori di- 

retti. Per forme simili, che però in it. conservano un che di artificioso (cfr. mzilcritica (1) 

= critica militante, in Sanguineti) v. F. Fochi, Lingua în rivoluzione, Milano 1966, pp. 

333 SS. 
Altrettanto di dovrà dire di cantautore e sim., che, anziché di formazione spontanea, 

si direbbe spuntato bell’e fatto come Minerva dal cervello di qualche Giove pubblici 

tario. 

15. Cfr. Russkij jazyk i sovetsroe obilestvo. Slovoobrazovanie sovremennogo russkogo 

literaturnogo jazyka, a cura di M. P. Panov, M. 1968, p. 277. 

16. Cfr. N. M. Sanskij, Frazeologija..., cit., pp. 184-186. 
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Procedimenti 

Una prima suddivisione può esser fatta come segue: 
r.parole derivanti dalla fusione di tutti i componenti del fraseologi- 
smo in una sola unità lessicale: 

a) concrezione (senza mutamenti morfologici); es. vezdesuttij; 

b) addizione (con qualche mutamento morfologico); es. krivotolki, o 

(caso particolare, che preferiamo denominare composizione) zarplata; 
2.parole derivanti da un fraseologismo di cui sono «caduti» alcuni 
componenti: 

a) ellissi (senza mutamenti morfologici); es. boltaz”, éutelo; 

b) «caduta» di componenti (con qualche mutamento morfologico); 
es. ugrobit’, otkrytka. 

Ricomponendo questi dati possiamo ottenere il seguente schema: 

  

senza mutamenti morfologici con mutamenti morfologici 
  

. ! . 
A.1 concrezione | B.1 concrezione (*) 

|  B.r.a addizione 

| B.1.b composizione 

B.2 «caduta» (ellissi)   | A.2 ellissi 
  

(*) su questo modello faremo una precisazione a suo luogo 

Seguendo questo schema, procederemo dall’alto in basso e da sinistra a 
destra. 

A.I 

Le parole che si sono formate in seguito alla concrezione d’una inte- 
ra locuzione fraseologica in un’unica parola costituiscono unità lessi- 
cali derivanti da un processo di formazione lessico-sintattico (o sempli- 
cemente sintattico, secondo i casi). In questo gruppo rientrano tutte 
le parti del discorso, eccetto forse i verbi; es.: blizlezattij (< bliz leta- 
Scij), vySeukazannyj (<vySe ukazannyj), nitepodpisavsijsja (<nite pod- 

17. Ricordiamo che s’intende per derivazione lessico-sintattica la formazione di parole 
composte o composte-derivate, mediante lessicalizzazione d’un gruppo di parole. Deriva- 
zione lessico-semantica si ha per formazione d’un lessema nuovo in seguito alla suddi- 
visione semantica della parola primitiva; es.: radicale (termine linguistico) e radicale 
(termine politico) ecc.; fisico («corporeo» ecc.) e fisico (specialista di fisica). Derivazio- 
ne morfologica si ha quando il rapporto di formazione delle parole trova espressione 
evidente in un cambiamento di composizione fonetica, uno spostamento di accento, ecc. 
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pisavtijsja), gloubokouvataemyj (<gluboko uvataemyj) e sim.; itak 
(<i tak), étoby (<éto by) e sim.; segodnja (<sego dnja), sejtas (<sej 
Cas); nel'zia (<ne l'zja); krovoprolitie (<krovi prolitie, con successiva 

-o- analogica al posto di -i-, secondo il modello delle parole composte 
con la vocale di legamento -0-/-e-); naveki (<na veki, o più precisa- 

mente <a veki veénye, quindi risultato d’un doppio processo, di ellis- 
si e di concrezione). . 

Cfr. in italiano, in formule talora simili anche per significato: addi 
(<a di), allora (<all’ora [che], da cui anche > allorché, con tronca- 

mento, come in or-dunque), malora (<mal ora, con troncamento oggi 
non più ammesso, come in una sol volta), sottoscritto (<sotto scritto), 

ecc. 
Lo stesso processo ha dato luogo a un gruppo piuttosto numeroso 

di aggettivi terminologizzati, usati in linguaggi specialistici; es.: 

metallsoderZaStij, med'sodertaStij, kislorodsoderta*tij, virussoderzaSéij; 
azotfiksirujuscij; 
vperedsmotrjastij; ecc. 8. 

Queste parole, in linea teorica, e in carattere con la struttura composi- 
tiva del russo, potrebbero avere anche un’altra forma: metallOsoder- 
Za$tij, ecc. (escluso vperedsmotrjastij, che non può avere altra forma, 
data la natura e la combinazione dei suoi componenti, che lo fanno ac- 
comunare a vyieukazannyj, ecc., di cui sopra). Ma qui, del resto, que- 
ste parole c’interessano solo come esempi esistenti d’un modello pro- 
duttivo. 

A.2 

Le parole risultanti da un fraseologismo in seguito alla semplice ca- 
duta di alcuni suoi componenti si possono considerare come unità les- 
sicali prodottesi in seguito a un processo di derivazione lessico-semanti- 
co o anche morfo-sintattico !. 

Se il significato che prima era dato da tutta la locuzione fraseologica 
è assunto dalla parola grammaticalmente principale (reggente), si ha la 
comparsa di una nuova forma omonimica mediante un processo di de- 
rivazione lessico-semantico ?. 

18. Cfr. I. K. Sazonova, Leksika i frazeologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazy- 
ka, M. 1963, pp. 114-115. 

19.V. N. 17. 

20. V. N. 17. 
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In questo modo si sono prodotte le parole (sostantivi e verbi) 

cutelo (<éutelo gorobovoe)”, 
stolpotvorenie (<vavilonskoe stolpotvorenie)?, 
forma (dal calco fraseologico by v forme), 
kanitel’ (<tjanut' kanitel')®, 
boltat' (<boltat" jazykom), 
razreSit'sja (<razreSit'sja ot bremeni), 
pomeSat'sja (< pomeSat'sja v ume), 
peregnut’ (< peregnut” palku), 
perezivat (< perezivat’ gore)", ecc. 

Quando si dice che le parole su elencate hanno lo stesso significato del 
fraseologismo intero, si parla del significato dato appunto dal contesto 
del fraseologismo. Le stesse parole in altre accezioni (p.es. boltat «agi- 
tare, dimenare», éutelo «spaventapasseri», kazitel’ «canutiglia [filo 
d’oro o d’argento per ricamo ]») esistevano o esistono antecedentemen- 
te o insieme al fraseologismo. 

Se il significato appartenente prima a tutta la locuzione fraseologica 
si concentra in una parola grammaticalmente dipendente, si genera un 
nuovo elemento «omomofemico», col passaggio da una parte a un’al- 
tra del discorso, ossia un caso particolare di derivazione lessico-seman- 
tica, che partecipa però anche degli aspetti morfologici e sintattici, e 
quindi si può definire morfo-sintattico. Per chiarezza, citiamo subito 
come esempi mostovaja, nabereznaja e portnoj, derivate dalle locuzioni 
fraseologiche mostovaja ulica, naberetnaja ulica® e portnoj* master, 
in conseguenza della concentrazione semantica in un solo componente, 
dipendente sotto l’aspetto grammaticale, dell’espressione. 

21. Culelo vale propriamente «spaventapasseri»: l’espressione dutelo gorobovoe (e l’e- 
quivalente 545 gorobovyj), che sta all'origine del nuovo significato («buffone, zimbello»), 
è attestata in tutto l’Ottocento nel significato di «persona bizzarra, oggetto di derisio- 
ne»; cfr. Frazeologiceskij slovar’..., cit., p. 536. È forse in relazione con l’espressione go- 
robovoe pal’to, spiegata da Saltykov-Séedrin come «divisa che, secondo la voce popolare, 
era propria un tempo dei raccoglitori di dati statistici» e usata in seguito per indicare 
gli spioni, gli agenti della polizia segreta. Questa locuzione è fatta risalire a PuSkin (go- 
robovaja Sinel'); cir. N.S. Asukin, M.G. ASukina, Krylatye slova, izd. 3-e, M. 1966, p. 
166. 

22. Anche in it. babilonia e babele hanno tratto il nuovo significato dall’espressione fra- 
seologica corrispondente. 

23.Anche se kanitel’ è grammaticalmente dipendente, dal punto di vista logico è reg- 
gente, dato il significato della locuzione. 

24. Cfr. Pravil'nost' russkoj reti. Slovar'-spravoénik, a cura di S.I, OZegov, M. 1965, 

p. 147. 
25. Cfr. in it. sopraelevata<strada, ferrovia sopraelevata; circolare<linea circolare, ecc. 

26.Da portino, tela grezza per camicie da contadini (cfr. Dal’, s.v. porzno). 
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Può sembrare che le proprietà morfologiche e sintattiche delle paro- 

le in questione non subiscano variazioni in questo passaggio; tuttavia 

si noterà che cambiano di significato i concetti di genere e numero, la 

funzione dei casi, la possibilità di combinarsi in unità sintattiche; e 

soprattutto che l’insieme delle forme possibili di queste parole (generi, 

numeri, casi; ad es., in aggettivi sostantivati, come wz0stovaja, portnoj) 

si riduce, limitandosi alle forme appartenenti a un solo genere e, spes- 

so, a un solo numero”. Altri esempi di questo genere di concentrazio- 

ne semantica: 

prjamaja (linija), lomanaja (linija), 
peredovaja (stat’ja), 
posevnaja (kampanija), uboroénaja (kampanija), 

pohoronnaja (povestka), 
otbivnaja (kotleta). 

Si noterà che i citati esempi si allontanano dal campo della nostra inda- 

gine per una caratteristica: le parole sostantivate non fanno forse par- 

te d’un vero e proprio fraseologismo, sibbene d’un sintagma che si av- 

vicina al fraseologismo, ma conserva una maggiore libertà sintattica 

dei suoi componenti. Resta comunque difficile stabilire con criteri og- 

gettivi la linea di demarcazione fra concrezione fraseologica (srafterie) 

e unione fraseologica (edirstvo), e specialmente fra quest’ultima e la 

semplice combinazione (socetanie)®. 

Per quanto riguarda forme del tipo di dezskaja, stolovaja, konditer- 

skaja, buloènaja, ecc., che sembrerebbero poter essere ricondotte agli 

esempi precedenti, esse meritano una breve digressione. Queste parole 

presuppongono, in effetti, alla loro origine, un’espressione fraseologica 

formata con sostantivi come komnata, lavka, ecc. Ma questo modello, 

che sta all’origine della serie, assai produttiva ai giorni nostri, ha subì- 

to in tempi recenti una trasformazione: è divenuto cioè un modello di 

puro e semplice slovoobrazovanie, saltando il passo intermedio slovoso- 

detanie—> slovoobrazovanie: in altre parole, i nuovi vocaboli così pro- 

dotti non derivano da un processo di sostantivazione dell’aggettivo di 

un sintagma «sostantivo + aggettivo», ma consistono in un aggettivo 

sostantivato che ron presuppone nessun sostantivo come motivazione 

del mutamento semantico avvenuto. Ciò è dimostrato dal fatto che in 

alcuni di questi casi le nuove parole sono spiegate con sostantivi di ge- 

nere diverso; cfr. 

27. Cfr. N. Janko-Trinickaja, Processy veljutenija v leksike i slovoobrazovanii, in Raz- 

vitie grammatiki..., cit., p. 24. 

28. Cfr. A. V. Kalinin, Leksika russkogo jazyka, M. 1966, pp. 185 ss. 
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upakovoînaja (= upakovoénoe otdelenie), varotnaja (= varoèénoe otdele- 
kanyinaja (= pomestenie), nie), 
prorabskaja (= derevjannyj domik), 
otbel'naja (=ceb), 
procedurnaja (= kabinet), ecc.?. 

Si sono già formati in questo modo dei modelli ben distinti e molto 
produttivi. Nella formazione di parole da temi di sostantivi inanimati 
si usa il sistema di desinenze degli aggettivi femminili unito ai suffissi 
-n- 0 -0V-: 

agregatnaja, apparatnaja, buterbrodnaja, garderobnaja, generatornaja, zaku- 
soînaja, kofejnaja, oZidal'naja, pel'mennaja, sosisoènaja, stereotipnaja, sti- 
roînaja, upakovotnaja, Certeznaja, Satliénaja, ecc.; 
igrovaja, duSevaja, pirotkovaja, produktovaja, ecc. 

Per formare nuovi termini da temi appartenenti a sostantivi animati, si 
usa il suffisso -sk-: 

assistentskaja, dispetterskaja, konduktorskaja, korrektorskaja, komendant- 
kaja, pilotskaja, ulitel'skaja, ecc.®. 

Alcuni, a proposito di questo fenomeno, arrivano a parlare di slovoo- 
brazovanie di sostantivati secondo un modello, contrapponendo questo 
processo a quello storico di ellissi del sostantivo, facendo notare che 
nel primo caso si tratta ormai di formazione morfologica, non più mor- 
fo-sintattica". C'è chi invece, confutando quest’affermazione, tende a 
dimostrare la difficoltà di separare nettamente i due fenomeni; ma non 
risulta convincente quando, a riprova della sostanziale identità di essi, 
sostiene che l’intero sistema delle forme dell’uno rientra in quello del- 
l’altro”, mentre, come si è già visto, certi aggettivi non corrispondono 
affatto a un eventuale sostantivo sottinteso. 

B.1 (concrezione con mutamenti morfologici) 

In questo tipo rientrerebbero parole del genere di segodnjatnij (da 
segodnja, a sua volta da sego dnja), selavivitik (da *se la vi = c'est la 

29. Cfr. Russkij jazyk i sovetskoe obitestvo, cit., pp. 105-106. 

30. Cfr. ibid., pp. 208-209. 

31. v. V. V. Lopatin, Substantivacija kak sposob slovoobrazovanija v sovremennom rus- 
skom jazyke, in Russkij jazyk. Grammatiteskie issledovanija, M. 1967, pp. 207-208, con 
note bibliogr. 

32. ibid., pp. 208-209. 
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vie, quindi «fatalista, conciliante»; parola coniata da Evtusenko”): 
derivazioni aggettivali dalla conctezione d’un intero fraseologismo. 

In realtà l'oggetto della nostra ricerca sono le parole derivate da fra- 
seologismi, ma che siano ad essi sinonime; e quindi si dovrebbe esclu- 
dere che il tipo B.1 possa essere rappresentato, dato che qualsiasi mu- 
tamento morfologico contraddice di per sé il concetto di «concrezio- 
ne». Abbiamo tuttavia accennato a questo tipo perché il significato di 
questi composti deriva unicamente dal fraseologismo che ne è all’ori- 
gine, e non dalle sue parti componenti. 

I sistemi di formazione più propriamente morfologici sono molto va- 
ri e numerosi, ma si riconducono ai due fondamentali: composizione 
(sia semplice che suffissata) e derivazione (suffissata o prefisso-suffis- 

sata). 

B.r.a 

Si tratta del processo che abbiamo chiamato addizione: un genere 
particolare di composizione, in cui si sommano i temi dei componenti, 
con lievi adattamenti morfologici. Comprende sostantivi: 

krivotolki (v. p.317) da krivye tolki, 
obiteZitie, da obitee Zitie, 
skalozub, da skalit” zuby (unione di due radici senza alcun altro elemento 
morfologico, eccettuata la vocale di legamento: è possibile anche la combi- 
nazione inversa z4boskal*, cfr. anche vodoprovod). 

Dal fraseologismo intero o da parte di esso, in seguito a composizio- 
ne suffissata provengono degli aggettivi: 

pustoporotnyj (da perelivat' iz pustogo v poroînee)®, 
vekoveenyj (da na veki veénye), 
Zeleznodoroinyj (da Zeleznaja doroga), 
belogvardejskij, krasnogvardejskij (da belaja guardija e krasnaja gvardija), 
krasnoarmejskij (da Krasnaja armija). 

Di questi si può dire la stessa cosa che si è detta del gruppo B.1: pur 

33. cit. in Russkij jazyk i sovetskoe ob$cestvo, cit., p. 240. 

34. Cfr. Ju. R. Gepner, Oderki po ob$temu i russkomu jazykoznaniju, Hav'kov 1959, 

D.74. 
35.Il passaggio è avvenuto attraverso una fase di ellissi del verbo: il fraseologismo ha 
mutato le sue caratteristiche, diventando avverbiale (iz pustogo v porotnee); cfr. mezdu 
strok da Cita’ metdu strok; terez pen' kolodu da cerez pen' kolodu valit'; v., a questo 
proposito, A. M. Babkin, Leksikografiteskaja razrabotka russkoj frazeologii, M-L. 1964, 

P.49. 
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non essendo sinonimi del fraseologismo originario, il significato di que- 
ste parole proviene da esso. Ciò vale anche per un aggettivo del gene- 
re di podtigatel'skij (che, si badi, non è composto), che ha potuto for- 
marsi solo sulla base del fraseologismo podZigatel’ vojny. Il suo signi- 
ficato infatti («guerrafondaio») non si riferisce a podZigatel', ma a pod- 
Zigatel' vojny. 

B.r.b 

Si tratta di sostantivi composti, derivanti da locuzioni di tipo «ag- 
gettivo + sostantivo», mediante addizione del tema abbreviato del pri- 
mo componente più il tema intero del secondo. La produttività di que- 
sto modello ricevette il più forte impulso all’epoca della Rivoluzione, 
o meglio già negli anni della 1 Guerra mondiale, ed è tuttora assai alta. 
Alcuni esempi che si riferiscono a tutto l’ultimo cinquantennio: 

Kavarmija (Kavkazskaja armija; 1 Guerra mondiale), Konarmija (Konnaja 
aviabaza (aviacionnaja baza), armija), 
agitpunkt (agitacionnyj punkt), 
Azneft' (azerbajdianskaja neft), 
dramkrutok (dramatiteskij kruzok), 
fizkul'tura (fiziteskaja kul'tura), 
gorsovet (gorodskoj sovet); 
gosbank (gosudarstvennyj bank), gosékzameny (gosudarstvennye ékzameny, 
kompartija (kommunistiteskaja partija), nel gergo studentesco), 
narsud (narodnyj sud), 
orgbjuro (organizacionnoe bjuro), 
partbjuro (partijnoe bjuro), partbilet (partijnyj bilet); 
pedinstitut (pedagogiteskij institut), 
profbjuro (professional'noe bjuro), profsojuz (professional'nyj sojuz); 
politbjuro (polititeskoe bjuro), politékonomija (polititeskaja ékonomija); 
sberkassa (sberegatel'naja kassa), 
sovsluzaStij (sovetskij sluZaStij, che sostituì il «deprezzato» termine dinov- 
nik; nella lingua viva sovsluz)?, ormai desueto; 
socrealizm (socialisticeskij realizm), 
sel'sovet (sel’skij sovet), 

36. Non appartengono a questo tipo Gosplan (Gosudarstvennyi planovyj komitet) e Gos- 
stroj (Gosudarstvennoj komitet po delam stroitel'stva) che, come si vede, sono costi- 

tuiti da due temi abbreviati (plar e stroj non sono qui parole intere) e corrispondono a 
espressioni più complesse e di formazione meno «spontanea»; cfr. Slovar” sokraitenij 
russkogo jazyka, a cura di B. F. Korickij, M. 1963, 44 vocem. 

37. Cfr. A. Mazon, Léxique de la guerre et de la révolution en Russie, Paris 1920, p. 46. 
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zarplata (zarabotnaja plata), 
tilplostad' (Zilaja ploStad'), ecc. 

Le locuzioni fraseologiche che stanno all'origine di queste formazioni 

si avvicinano di più alle combinazioni libere di parole, ma si debbono 

considerare fraseologiche perché soddisfano alla condizione essenziale 

di essere costanti e di fornire una denotazione già pronta, «prefabbri- 

cata» e unitaria, di oggetti e concetti”. Altri propone di considerare 

locuzioni del tipo di partijnyj bilet, sel'skij sovet o anche socialistice- 

skij realizm come «unioni fraseologiche» *, perché il senso dell’intera 

espressione dipende in varia misura dai suoi componenti, che conser- 

vano ciascuno il suo significato, e si trovano in un numero elevato di 

contesti; o addirittura di includerle in un quarto gruppo, le «espres- 

sioni fraseologiche» (frazeologiteskie vyrazenija) assieme con i detti 

proverbiali e le citazioni letterarie. 
Alcuni temi abbreviati di uso infrequente o morfologicamente «sco- 

modi» (go-, gla-, profes-, Mo-, Ro-) sono scomparsi, mentre rimangono 

produttivi i più usati e facilmente componibili (gos-, spec-, snab-, 

prom-; cfr. anche Ros-, Ukr-, Mos-, Len-, ecc.; in tutto alcune centi- 

naia)®. 

Come s'è visto, il tema abbreviato è normalmente ridotto a una silla- 

ba (fanno eccezione, degli esempi citati, solo agit-, polit- e radio-, tele-, 

di cui si dirà in seguito). Quando il tema abbreviato è meno comune, 

e ridotto a una sillaba risulterebbe incomprensibile, si ha la comparsa 

di nuovi sostantivi formati con le vocali leganti -0-, -e- da un tema 

«mozzato» più un tema intero (benzokolonka, évakogospital', énergosi- 

stema)®. 

Tipico del modello che stiamo esaminando è il processo di trasfor- 

mazione «interna» subìto da queste forme, per cui, pur non subendo 

trasformazioni esteriori, ma in forza di rapporti diversi con le altre 

unità linguistiche (possibilità di comporsi liberamente con ogni sostan- 

tivo), esse danno luogo non tanto a parole composte, quanto a un par- 

ticolare tipo di locuzione, dove prof-, part, sov-, ecc. costituiscono dei 

veri e propri aggettivi analitici‘ invariabili, accanto a radio-, tele-, kino-, 

38. Cfr. anche G.L. Permjakov, op. cif., pp. 32 ss. 

39. Cfr. A. V. Kalinin, op. cit., p.188; cfr. anche qui, p. 312. 

40. Cfr. id., ibid., p.188, n.1. 

41. Cfr. Russkij jazyk i sovetskoe obitestvo, cit., pp. 91-92. 

42. Cfr. ibid., p.98. 

43. Cfr. ibid., p. 93. 

325



foto-, avto-, élektro-, avio- (avia-), makro-, mikro-*, ecc. Alcuni di essi 
si possono addirittura allontanare dal campo dei semplici morfemi e 
lessicalizzarsi (radio, kino, foto, ecc. sono sostantivi; cfr. anche avto, 
qui sopra, p. 317). 

| La lessicalizzazione di questi elementi ci porta a considerare un ca- 
so particolare di avvicinamento dei moduli di abbreviazione a quelli di 
composizione. Le parole composte fototovary, fototrjuk, fotoobvine- 
nie, aviatudo, aviapredanie”, kinoartist, kinoatel'e, kinofestival' ci 

inducono a un confronto con altri composti, come Gruzijafil'm, Vosto- 

kruda, Frunzeugol', in cui è semanticamente rappresentata la formula 
«attributo + sostantivo», mentre la struttura morfologica è quella «so- 
stantivo + sostantivo» *. 

Al tipo zarplata, profsojuz forse si possono collegare per la somi- 
glianza del procedimento altri composti, derivati non più dalla locuzio- 
ne «aggettivo (troncato)+- sostantivo» ma da un sintagma, la cui pri- 
ma parola, grammaticalmente reggente, è abbreviata, e la seconda è 
inclusa nel composto al caso voluto dalla prima; es.: 

zamdirektora (zamestitel’ direktora), 
upravdelami (upravljajustij delami), 
zavbibliotekoj (zavedujuîtij bibliotekoj). 

Faremo menzione, a parte, delle abbreviazioni d’altro genere, senza af- 
frontare alcuna questione ad esse relativa, che richiederebbe un’apposi- 
ta trattazione. Si tratta inoltre di formazioni meno spontanee, special- 

mente per quanto riguarda le sigle o simili. Si parte da sazzogon ( < sam 
gonjat’ [vodku], che in pratica è da considerare un’addizione come 24- 
boskal, ed ha carattere di abbreviazione solo logica (manca un compo- 
nente del fraseologismo), per passare a partorg (partijnyj organizator), 
kozimit (imitacija kozi), e quindi a gost (gosudarstvennyj standart), 
glavk (glavnyj komitet), sambo (samozaStita bez orutija), pask (parami- 
nosalicilovaja kislota), e quindi a lavsan (laboratorija vysokomoleku- 
ljarnyhb soedinenij Akademii nauk [SSSR]), zags ([otdel] zapisi aktov 

44. Cfr. I. P.Mudnik, Neizmenjaerave sustestvitel'nye, ib mesto v sisteme sklonenija i 
tendencii razvitija v sovremennoni russkom jazyke, in Razvitie grammatiki..., cit., p. 80, 
e V.L. Voroncova, Processy razvitija morfologiteskib élementov, stojattib na grani mor- 
femy i slova, ibid., p. 96. 

45. Per tutta la questione, si rimanda all’articolo di V. L. Voroncova ,cit. nella nota pre- 
cedente. 

46. Cit. ibid., pp. 96-98. 

47. Cit., ibid., p.97. 

48. Cfr. Russkij jazyk i sovetskoe obicestvo, cit., p. 98. 
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graidanskogo sostojanija), e infine MGU (Moskovskij gosudarstvennyj 
universitet), CPKiO (central’nyj park kul'tury i otdyha), ecc. 

Questi composti (che, si badi, sono sostantivi, essendo lessicalizzati) 

presentano problemi particolari, dovuti alla non ancora compiuta stabi- 
lizzazione nella lingua. Le incertezze maggiori, nel loro uso, sono de- 
terminate dall’incerta definizione del genere (difficoltà di concordanza) 

e dall’incognita della loro flessione (variabilità totale, o parziale, o in- 

variabilità)”. 

B.2 

Rimangono da vedere i processi di derivazione nella loro forma più 
tipica, ossia quelli che, in base a uno solo (eccezionalmente più d’uno) 
dei termini componenti il fraseologismo, mediante l’aggiunta di affissi 
formano la nuova parola. 

Un primo gruppo è quello dei sostantivi suffissali derivati da un ag- 
gettivo, che fa parte d’un fraseologismo di tipo «aggettivo + sostanti- 
vo», mediante suffissi sostantivanti, come -£(4) e -ik; si forma così un 

sinonimo monoverbale in seguito a concentrazione semantica d’un sin- 

tagma biverbale; in altre parole, si ha un caso di «inclusione» del so- 
stantivo mediante i suffissi -kK(4) o -ik; es.: 

vintovka (= vintovoe ruf'È), 
zaltétka (= zatétnaja knitka), 
otkrytka (= otkrytoe pis mo), 
litejka (= litejnyj ceb), 
élektritka (= élektriteskij poezd), 
odinotka (= odinoènaja kamera), 
rotacionka (= rotacionnaja maSina), 
Sossejka (= Sossejnaja doroga), 
vetérka (= «Veternjaja Moskva», quotidiano), 
publitka (= Publiènaja biblioteka), 
korotkometraZka (= korotkometraZnyj fil'm), 
rodilka (= rodil'noe pomeStenie), 
valerianka (= valerianovye kapli). 

Come si vede, il genere e il numero della combinazione che ha dato 
origine alla nuova parola è irrilevante, ai fini del processo di formazio- 

5; il suffisso -£ he si I si di flessione dell ne”; il suffisso -k(4), che si accompagna al sistema di flessione della 

I declinazione, è usato anche nel caso che il sostantivo originale sia ma- 

49.I problemi relativi sono ampiamente trattati in I. P. Muénik, op. cif., pp. 148-180. 

50. Cfr. D. S. Worth, op. cit., p. 179. 
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schile o neutro, o perfino plurale (valerianta = valerianovye kapli), 
mentre la parola nuova è sempre femm. sing. Si assiste anche qui a 
una tendenza allo «slittamento» del processo slovosocetanie->slovoo- 
brazovanie verso un più diretto procedimento di slovoobrazovanie. 
Questo fenomeno è intuibile specialmente in certe formazioni del lin- 
guaggio parlato, come psibiatritka (= psibiatriteskaja bol'nica), vodo- 
rodka (= vodorodnaja bomba), obrutalka (= obrutal'noe kol'co)", 
Teatralka (= Teatral'naja plostad')®, e in sostantivi derivati da nomi 
propri, nei quali è sottinteso il nome d’un oggetto; p.es. bemzinguejka 
(maglione è la Hemingway), pamirka (da Pamir; tipo di tenda), tol- 
stovka, Saljapinka, kerenka (v. p. 325), ecc.”. 

Il successo di questo procedimento, assai produttivo nella lingua rus- 
sa contemporanea, non è frenato nemmeno dagli equivoci che possono 
sorgere in seguito alla comparsa di forme omonimiche; cfr.: 

komsomolka («ragazza aderente al Komsomol» e «Komsomolskaja pravda»), 
ispanka («donna spagnola» e ispanskaja infljuénca), 
rajonka (rajonnaja poliklinika e rajonnaja bol'nica), ecc.*. 

Il procedimento si applica anche nella formazione di nomi propri; es. 
Sikstinka (= Sikstinskaja madonna, «Madonna Sistina»)”. 

Unica limitazione (morfologica) alla produttività di questo modello 
è costituita dal numero delle sillabe del tema-base: se il tema è mono- 
sillabico si esclude la possibilità di formare il nome in -k4: per es., è 
possibile il passaggio neotloznaja pomost >neotlozka, ma non skoraja 
pomost >*skorka*. 

Il tema dell’aggettivo-base subisce dei mutamenti, perdendo in tutto 
o in parte il suffisso già presente; es.: 

motornaja lodka> motorka, 
anatomileskij teatr> anatomitka, 

tuttavia il suffisso che comprenda una vocale, senza la quale il tema di- 

51. Esempi cit. in N. Janko-Trinickaja, op. cit., pp. 27-28. 

52. Udito in conversazioni. 

53. Cfr. V.P. Danilenko, Imena sobstvennye kak proizvodjattie osnovy sovremennogo 
slovoobrazovanija, in Razvitie grammatiki..., cit., p.78. 

54.V. esempi in N. Janko-Trinickaja, op. cit., p. 28. Vi si cita anche l’uso di kandidatka 
nel senso di «donna candidato» (titolo scientifico) e come equivalente di kandidatskaja 

rabota. L. P. Krysin, tuttavia, nega che kandidatka sia usato in luogo di kandidatskaja 
rabota. 

55. id., ibid., con altri esempi. 

56. Cfr. id., ibid., pp. 28-29. 
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verrebbe monosillabico, conserva la sua integrità; cfr. vzrivéatoe vesce- 

stvo>vzrivéatka, ovsjanaja krupa> ovsjanka, ecc.; vintovka (<vinto- 

voe ru? è), di formazione più antica, è analogo”. 

Fin che siano contemporaneamente in uso sia l’espressione comple- 

ta che il sostantivo suo sinonimo, quest’ultimo mantiene una connota- 

zione stilistica inferiore: una volta che esso abbia preso il sopravvento 

nell’uso, o che addirittura abbia soppiantato del tutto il fraseologismo, 

si perde la coscienza della derivazione, e il sostantivo diviene stilisti- 

camente neutro; cfr. pertazta, kosovorotka, otkrytka, pjatiletka, e sim. 

Connotazione stilistica inferiore mantengono certe parole formatesi 

all’epoca della Rivoluzione; es.: 

kerenka (biglietto di banca emesso sotto il governo di Kerenskij); 

vetorka («Veéernie izvestija», giornale bolscevico), birtovka («Birzevyja 

vedomosti»); 
letuéka (letutij listok), volantino di propaganda politica; 

aleksandrinka (per i bolscevichi, era l’Aleksandrinskij teatr, dove aveva se- 

de la Conferenza democratica convocata da Kerenskij); 

utredilka (così i bolscevichi chiamavano l'Assemblea costituente, Utreditel'- 

skoe sobranie) «avec la nuance d’ironie méprisante que suggère le sou- 

venir de mots du méme type, tels que govorilka, ‘la boîte aux parlottes’, ou 

méme [...] potrebilka, Ta maison de tolérance’ (dans le langage des sol- 

dats)...» $. 

Più raramente il processo d’inclusione si verifica in sostantivi suffissati 

formati col suffisso -u5k(4): 

raskladuska (raskladnaja krovat'), 
legkovukSa (legkovaja maSina), 
tepluska (téploe pomeStenie, téplyj vagon, in origine «vagone merci tiscal- 

dato che può trasportare persone, soldati»). 

Il suffisso -i£ è meno tipico, ma abbastanza diffuso. Si accompagna na- 

turalmente al sistema flessivo del maschile, e forma sostantivi sulla ba- 

se di temi aggettivali, senza però escludere dal processo di formazione i 

suffissi -n-, -ov- inclusi nel tema; es.: 

gruzovik (gruzovaja maSina), 
morkovnik (morkovnoe bliudo, morkovnyj sup), 
ugolovnik (ugolovnyj prestupnik), 
tranzitnik (tranzitnyj passazir), 

57. Cfr. id., ibid., p. 29. 

58. Cfr. A. Mazon, op. cit., p. 31. 

59. Cfr. id., ibid., pp. 20 e 30. 
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materik (materaja zemlja)®, 
Cernovik (Cernovaja rukopis’), 
kadrovik (kadrovoj rabotij, kadrovoj oficer), 
peredovik (peredovoj rabotij), 
stroevik (stroevoj soldat), frontovik (frontovoj soldat), 
planovik (?) 

Anche in questi ultimi esempi, probabilmente, il modello di slovoo- 
brazovanie è divenuto autonomo, producendo lessemi per analogia, 
senza che sia possibile determinare la combinazione di parole corrispon- 
dente, che non è neppure in uso. 

Come si vede dagli ultimi esempi, dagli aggettivi con tema compren- 
dente il suffisso -0v- si formano per lo più nomi di persona, indicanti il 
genere di attività esplicato ®!, com’è del resto tipico di questo suffisso 
(cfr. akademik, istorik, nevrastenik; qui per influsso di suffissi analo- 

ghi di altre lingue) e dei suffissi simili (-n-ik; -Cik, -5tk; tutti indicanti, 

in buona parte, nomi di persona). È perciò caratteristico il fatto che 
l’uso di esso per formare nomi di cose sia in fase d’incremento, ciò che 
contribuisce a mutare la fisionomia dell’insieme dei suoi composti £. 

Si noterà infine che i sostantivi del tipo esaminato risultano in mag- 
giore o minor misura dei termini idiomatici, giacché i suffissi di per 
sé non portano, come già indicato, un significato preciso o univoco, 
mentre l’«aggiunta di significato» che il termine di nuova formazione 
possiede gli proviene dall'intera locuzione fraseologica di cui esso è un 
«concentrato» *, 

Un secondo gruppo di questo tipo può essere identificato nei verbi 
derivati dalla parte sostantivale del fraseologismo, mediante derivazio- 
ne suffissale o prefisso-suffissale; es.: 

bakluSnicat (bit bakluSi), 

60. Secondo lo Sanskij (cfr. N.Sanskij, Frazeologija..., cit., p.190 e N. Sanskij ef d., 
Kratkij étimologiteskij slovar russkogo jazyka, M. 1971, p. 258). Questa derivazione, 
tuttavia, appare abbastanza dubbia. Secondo L.P. Krysin, essa è senz’altro da scartare. 
Nel dizionario etimologico del Vasmer (M. Fasmer, Étimologiceskij slovar” russkogo ja- 
2yka, vol. 1, M. 1967, pp. 580-581) si accenna solo all’aggettivo w24fer0j come tema-base, 
non all’espressione wateraja zemlia; cfr. anche il dizionario del Dal’, sv. materyj. 

61. Cfr. Nekotorye voprosy sotetanija slov i slovoobrazovanija v sovremennom russkom 
jazyke, L. (izd. LGU) 1965, p. 5. 

62. Per la questione dell’ampliamento semantico dei suffissi e in particolare per lo «slit- 
tamento» di certi suffissi da «indicatori di persone» a indicatori di oggetti, macchine, 
ecc., v. Russkij jazyk i sovetskoe obitestvo, cit.; pp. 118 ss.; cfr. anche Russkij jazyk i 
sovetskoe ob$cestvo, in «Russkij jazyk za rubeZom», 1967, 3, pp. 24-25. 

63. Cfr. I.A. Mel'éuk, Stroenie jazykovyh ziakov i vormoinye tormal'no-smyslovye ot- 
noSenija meàdu nimi, in «Izvestija AN SSSR (LJa)», XXVII (1968), 5, p. 432. 
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duratit (valjat’ duraka), 
kanitelit (tjanut' kanitel'), 
kostit' (peremyvat’ kosti), 
naladit'sja (pojti na lad), 
nasabatit'sja (sobaku sel), 
ostotertet” (nadoest’, kak sto Certej), 
oduratit’ (ostavit’ v durakab), ecc. 

Un terzo gruppo di questo tipo si ha in un caso particolare di «inclu- 
sione» dell’oggetto mediante la particella -sja 4; 

nasupit'sja (<nasupit’ brovi), 
oskalit’sja (<oskalit" zuby), 
zatmurit'sja (<zaZmurit glaza). 

L’inclusione del significato della parola caduta anche qui è fondamen- 
tale per intendere correttamente il fenomeno, giacché il suffisso -sja 
non ha questa specifica funzione. 

Come si vede, la derivazione di unità lessicali da fraseologismi si at- 
tua in diversi modi: non sono usati soltanto diversi procedimenti di 
slovoobrazovanie, ma anche diversi temi produttivi (word-formative 

stems), in una gamma che va dall’espressione intera fino a uno solo dei 
suoi componenti, che può anche essere non molto significativo 0 poco 
chiaro. 

Se si tien conto che abbastanza spesso le parole «de-fraseologiche», 
per motivi innanzitutto di carattere lessicale e derivazionale (morfologi- 
co), cambiano la loro struttura originaria, si capirà perché in certi casi 
non si avverta affatto la provenienza di alcune di esse dal fraseologi- 
smo. Può essere necessaria l’analisi etimologica per chiarire se esse de- 
rivino da un’unità lessicale singola o da una locuzione fraseologica. Ciò 
non toglie che una descrizione della lingua russa moderna, fatta sul pia- 
no sincronico, possa fare a meno di ripercorrere il processo storico di 
formazione di certe serie di parole, là dove questo processo abbia dato 
vita a un modello puramente morfologico; mentre sarà interessante se- 
guire gli sviluppi dei modelli la cui produttività è pienamente attiva. 

64. Cfr, N. Janko-Trinickaja, op. cit., p. 25; sulle funzioni di -5/4 e sui suoi significati, v. 
id., Vozvratnye glagoly v sovremennom russkom fazyke, M. 1962. 
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ROMOLO SBROCCHI 
  

STENDHAL 
E LE TEMATICHE DEL «GATTOPARDO» 

Sono trascorsi quattordici anni dalla pubblicazione postuma del 

Gattopardo e quindici dalla morte del Lampedusa, personalità fra 

le più difficili e singolari della nostra storia letteraria contempora- 

nea, che né i pochi fortunati che ebbero dimestichezza con lui!, 

né i suoi scritti?, né in definitiva la stessa critica sono riusciti ad 

illuminare con sufficiente chiarezza: segno della difficoltà di attin- 

gere il profondo substrato del suo pensiero. 
Ci sembra che una mano per avvicinarvisi più speditamente ce 

l’offra il suo saggio su Stendhal, giacché non poche tematiche del 

Gattopardo sono profondamente affini a quelle che Lampedusa e- 

videnzia nell’autore transalpino. In realtà il discorso del nostro 

critico, più che rimanere contestuato serenamente in Stendhal, a 

volte sembra quasi prescinderne, esponendo e perorando principi 

di arte e tematiche in maniera chiaramente interessata e, comun- 

que, in sintonia psicologica ed estetica con l’autore francese. Que- 

sti momenti delle Lezioni costituiscono, a nostro avviso, dei veri 

e propri «punti chiave», che ci permettono di penetrare meglio 

nella difficile psicologia dell’autore siciliano. Del resto lui stesso 

non ha fatto mistero circa la sua profonda ammirazione per Sten- 

dhal e il suo desiderio di cercare di fare lo stesso?. 

1. Tra gli altri: F. Orlando, Ricordo di Lampedusa, Milano, Scheiwiller, 1963; G. Lanza 

Tomasi, Pubblicatelo ma non a mie spese, in «La Fiera letteraria», 21 marzo 1968 e 

Premessa a «Il Gattopardo» - Edizione conforme al manoscritto del 1957, Milano, Fel- 

trinelli, 1969. 

2.Il Gattopardo, pubblicato postumo, a cura di G. Bassani, nel 1958 con i tipi di Fel- 

trinelli; Lezioni su Stendhal, pubblicate sulla rivista «Paragone», IV (1959), PP. 3-49; 

Racconti (Il mattino di un mezzadro — I luoghi della mia prima infanzia — La gioia € 

la legge — Lighea), pubblicati nel 1961, con i tipi di Feltrinelli. 

3.A proposito dell’Heari Brulard stendhaliano, scrive nei Racconti (Luoghi della mia 

infanzia). «Vi è un’immediatezza di sensazioni, una evidente sincerità, un ammirevole 

sforzo per spazzare via gli strati successivi dei ricordi e giungere al fondo. Vorrei cerca 

re di fare lo stesso. Mi sembra addirittura un obbligo...» (abbiamo sottolineato noi); cfr. 

Il Gattopardo e i Racconti, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 402. 
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Naturalmente Lampedusa non è la trasposizione in Italia del 
modulo narrativo stendhaliano, giacché egli ha una sua personalità 
tutt’altro che sollecitabile: il proposito di fare Jo stesso deve inten- 
dersi solo nel senso che egli rivive e reincarna nella sua anima me- 
diterranea e isolana quei semi di luce, liberamente fecondandoli 
per proprio conto; sì che, alla fine, le sue tematiche sono nuove e 
del pari nuovo ne è il modulo d’arte. 

Nelle pagine che seguono cercheremo di evidenziare alcuni di 
questi «punti chiave». 

1. La malinconia 

Nell’economia del romanzo la malinconia è l'atmosfera costan- 
te, che assume aspetti sempre cangianti e tonalità diverse, ma che 
sostanzialmente non muta. Si potrebbe ripetete, in proposito, 
quanto il critico di Stendhal dice degli scritti dell’autore transal- 
pino: soro tutti intrisi di maliconia*. Donde nasce? Innanzitutto 
dalla caratteristica psicologia isolana, fatta di fatalismo, di mille- 
naria osmosi di quel «paesaggio irredemibile» 5: di quei «disperati 
dirupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare» $; di quel- 
la «funerea campagna, gialla di stoppie, nera di restucce brucia- 
te» 7; del «rantolo della Sicilia arsa» *; dell’«immemoriale silenzio 
della Sicilia pastorale»?. Altra fonte è data dalle millenarie fru- 
strazioni economiche e sociali, dai complessi di servitù e di infe- 
riorità sedimentati nell’animo siciliano da millenni di dominazio- 
ni straniere, dalla nota emarginazione dell’isola nell’evoluzione e- 
conomica della Penisola". Fra i tanti fattori di malinconia, que- 
sti abbiamo fissato; che, nella pur evidente diversità di contenuti 
psicologici, ritroviamo in altri grandi siciliani, primi fra tutti Ver- 
ga, Pirandello e Quasimodo". 

Ma la «psicologia isolana» di Lampedusa ha un suo volto carat- 

4. Lezioni, p. 22. 
5. Gattopardo, p. 213. 
6. Gattopardo, p. 61. 
7. Gattopardo, p. 62. 
8. Gattopardo, p. 64. 

9. Gattopardo, p. 109. 
10. Gattopardo, p. 207. 
11. Per una malinconia isolana, comune a tutti i Siciliani, cfr. G. Padellaro, Trittico si- 
ciliano, Milano, Rizzoli, 1969, pp. 71 ss. (cfr. anche l’Introduzione di A. Pagliaro); L. 
Russo, F. Felcini e A. D’Asdia (art. cit.). 
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teristico: egli innalza a simbolo della vita umana la triste realtà 
dell’aridume pietrificato della sua terra. Così la «irredimibilità» 
siciliana diventa la «irredimibilità» dell’uomo, sottratto quasi ad 
ogni storicizzazione e sempre sospeso fra un passato che vive 
nel ricordo e un futuro che non esiste mai, perché, appena vetrà, 
sarà di colpo passato ”°. 

2.La voluttà 

Anche in sintonia con la pagina stendhaliana, «tutta intrisa di 
voluttà», il Gattopardo presenta questa tematica in tutte le sue 
sfaccettature. Per ben intenderne la portata artistica, però, ci sem- 
brano molto interessanti i consigli suggeriti dal Russo: dobbiamo 
esaminare i passi ispirati alla voluttà nel suo naturale contesto, cioè 
in quell’atmosfera di «dissoluzione totale» in cui il romanzo 
si articola e in cui «non sono risparmiati neanche i valori della re- 
ligione tradizionale». Si tratta di una voluttà di «disgusto baude- 
leriano», che ha tutto un fondo di «indifferenza e di primitività»: 
essa è propria di un «uomo autoctono, nel momento in cui il 
mondo si viene abolendo» !. Allorché Lampedusa tratta del- 
la voluttà stendhaliana, osserva che il suo personaggio ne risulta 
«mostruosamente vivo e sensuale»; ciò perché «una pulce ingran- 
dita dieci volte sembra un mostro apocalittico: possiamo ammira- 
re l’ottico, ma la pulce rimane quello stesso relativamente innocuo 
insetto che è. La tecnica è riuscita a denudare Julien per il let- 
tore, quello stesso Julien, per altro, agli altri personaggi appare 
ancora rivestito di non pochi pregi e di qualche virtù» !. Viene 
spontaneo il paragone Julien-Salina: entrambi «denudati per il 
lettore» fino ad apparire come «mostri» di sensualità, eppure en- 
trambi delle povere «pulci ingrandite». Il Salina incarna un pas- 
sato che svanisce e un futuro destinato a svanire come il passato: 
un mondo di primitivi che di per sé non si contestua in limiti di 
storia. Così ridotto, l’uomo si scatena contro l’incombenza della 

12. Cfr. M. Ganci, La Sicilia del Gattopardo, in Il Gattopardo. Edizione conforme al 
manoscritto del 1957, Milano, Feltrinelli, 1969. Cfr. G. Pampaloni, I/ Gattopardo, in 
«Comunità», febbraio 1959, p. 80. Col suo caratteristico colore, dice Lampedusa: «Noi 
privi di illusione, dobbiamo ritirarci in un cantuccio e stare a guardare i capitomboli 
dei nostri giovani attorno a quest’ornatissimo catafalco» (op. cit., p. 208). 

13. Lezioni, p.22. 

14. L. Russo, Analisi del Gattopardo, in «Belfagor», settembre 1960, pp. 513-514. 

15. Lezioni, p. 35.



inevitabile morte, attaccandosi decisamente ai propri istinti. Ma 
Lampedusa non indulge a immortalismi !9, dimostrando un notevole 
senso di «misura» !” e «riscattando la sensualità risolvendola ora 
in una maliconica sospensione, ora nelle memorie, ora nella beati- 
tudine del dissolvimento della morte» !: esprime solo un estremo 
bisogno di vita mentre tutto corre verso la morte. E il suo sen- 
so della misura risalta chiaramente in due punti clou del roman- 
zo: nella scappata notturna del Principe da Mariannina, che si 
chiude con un semplice «e bussò deciso alla porta» °°; e nella scor- 
ribanda amorosa di Angelica e Tancredi, che si chiude con «il boa- 
to del campanone della chiesa che piombò quasi a picco sui loro 
corpi giacenti» ?!. 

Del resto la sensualità nel romanzo resta put sempre un proble- 
ma secondario rispetto al «pessimismo essenziale» che vi imper- 
versa” e allo scettico compiacersi del nulla che sta aspettando il 
protagonista”, 

Ci sorge spontaneo il confronto tra l’incombenza della morte 
nel Gattopardo e l’incombenza della morte per peste a Milano nei 

Promessi Sposi: il Principe si reca nottetempo a Palermo in una 
casa che doveva essere molto frequentata (quella di Mariannina) e 

Lampedusa non la descrive, fermandosi al bussare che fece il Prin- 

cipe; anche don Rodrigo entrò una sera «in una casa, dove anda- 

va, per il solito, molta gente... e a notte già fatta, tornò al suo pa- 

azzo». Secondo alcuni critici, il Manzoni vuol riferirsi a una 

«casa di malaffare». L’altro confronto spontaneo è fra l’immo- 

rale azione iniziata tra Angelica e Tancredi e conclusasi di colpo 

16. N. Cossu, Il Gattopardo, in «Italia che scrive», marzo-aprile 1959, p. 80 e E. Vitto- 
rini, in «Il Giorno», 24 febbraio 1959 sono di avviso contrario. 

17.A. Di Rosa (I/ Gattopardo, in «Il Punto», marzo 1959, p. 403) nota che l’autore è 
«totalmente assente a una eventuale partecipazione personale» nell’intrecciarsi della sen- 
sualità del Principe. R. Barilli (Il Gaftopardo, in «Il Mulino», aprile 1959, p. 408) os- 
serva che, anche nelle pagine cosiddette scabrose del romanzo, c'è sempre un notevole 
«segno di misura e di grazia». 

18. A. D'Asdia, Il Gattopardo di G.Tomasi, in «Quaderni del Meridione», 1959, pp. 
73-74; cfr. anche C. Varese, Scrittori d’oggi, in «Nuova Antologia», 1959, p. 541. 

19. Cfr. C. Varese, art. cit., p. 544. 

20. Gattopardo, p. 32. 

21. Gattopardo, p. 186. . 

22. G. Pampaloni, I/ Gattopardo, in «Comunità», febbraio 1959, p.82. 

23.G. Stammati, Gartopardeschi e no, in «Belfagor», marzo 1960, p. 167. 

24.I Promessi Sposi, cap. VII. 

25.G. Toffanin, La Critica e il tempo, Torino, Paravia, 1950, p. 70. 
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con il suono del campanone della chiesa e l’azione immorale del 

tentato ratto di Lucia a scopo sempre di libidine, da parte dei 

bravi di don Rodrigo, conclusasi improvvisamente con il «don, 
don, don» della campana della chiesa”. 

3.L’autopsicologia e il disimpegno 

Tradendo l’intima sintonia con il pensiero di Stendhal, Lam- 

pedusa così commenta il grande scrittore francese: «I fatti non 

intendono essere narrati come sono, ma come appaiono al tem- 

peramento frivolo, ma nello stesso tempo coraggioso e ‘strafotten- 

te di Fabrizio, temperamento di ‘uomo di società’ che riduce al 

proprio livello il mondo esteriore. Questo modo di narrare è di 

una difficoltà prodigiosa: l’autore deve stare sempre nella pelle 

del suo protagonista; e, poiché il mondo è visto tutto intero attra- 

verso gli occhi di questi, anche il lettore contempla tutto attraver- 

so quella mente svagata, signorile e non troppo intelligente. Il ri- 

sultato è che il lettore percorre quei trenta anni che dura il ro- 

manzo avendo le sensazioni di puro gioco, di cosa indifferen- 

te e superflua che un simile temperamento dona a chi lo possiede. 

E il lettore è trascinato nel supremo piacere di levità e di 

spettacolo che effettivamente fu il mondo per Fabrizio del Don- 

go. Quanti Fabrizi ho conosciuto! Gente per i quali i Fede- 

rali, i più biechi Prefetti, le guardie carcerarie, gli imbroglioni più 

sinistri, le sgualdrine più dichiarate erano avvertiti soltanto at- 

traverso i loro lati più superficiali e spesso piacevoli, e ciò non già 

per difetto di penetrazione ma per fiducia nella vita» °°. Fra i «tan- 

ti Fabrizi» che Lampedusa conosceva, di certo il principale dove- 

va essere il Fabrizio del suo romanzo, stranamente omonimo del 

Fabrizio stendhaliano. Inoltre, anche se non si può identificare 

tout-court il personaggio col suo autore, è pur vero che «l’unico 

protagonista, e solo, è il sentimento dello scrittore» % di cui il 

personaggio è il parto. 
Così, poiché in ultima analisi don Fabrizio è il «patto» del «sen- 

timento dello scrittore», incarna di conseguenza quella caratteristi- 

ca «riduzione al proprio livello del mondo esteriore», lodata in 

Stendhal ma da notarsi anche in Lampedusa. Il che è autopsicolo- 

26.I Promessi Sposi, cap. VIII. 
27. Lezioni, p. 42. 
28. L. Russo, Personaggi dei Promessi Sposi, Bari, Laterza, 1958, P. 14. 
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gismo, ossia anche nei tratti che parrebbero soltanto narrativi, sto- 
tici 0 quasi-storici; anche quando parrebbe che i personaggi si 
muovano per proprio conto, prendendo una personale dimensione 
umana, anche allora si muovono all’interno di una controllata 
economia artistica priva di pause: sono sempre creature quasi 
kafkiane, che ricamano unicamente in cromatismi visivi la Wel- 
tanschauung del poeta. La differenza Kafka-Lampedusa è marcata, 
ma non troppo: l’uomo per entrambi non è forse un grande esclu- 
so, un catenato alla solitudine e alla infelicità in un mondo senza 
luce? Non sono forse emblematiche di questo crudele destino tut- 
te le figure e i drammi dei loro personaggi? Tornando al nostro 
autore e sempre sulla falsariga delle sue parole su Stendhal (ma e- 
spresse in forma troppo calda perché non indichino la personale 
sintonia di concezioni artistiche), noteremo che tutto il disimpe- 
gno che si può osservare nelle pagine del romanzo hanno una loro 
origine artistica ben precisa. I fatti «non intendono essere narra- 
ti come sono, ma come appaiono al temperamento» dell’autore; e, 
poiché sotto l'apparente «sensazione di puro gioco», di «levità e 

‘di spettacolo», si nasconde sempre la drammatica visione lampedu- 
diana della realtà, nasce l’istanza da parte nostra di non esaminare 
i personaggi e le loro azioni in forma autonoma, ma sempre e solo 
come proiezioni visive di quella sua intima Weltanschauung. 

Il che avremo modo di chiarire subito. 

4.Il «disimpegno» religioso 

L’apparente religiosità di cui è pregno il romanzo, parrebbe coz- 
zare con una evidente irreligiosità di cui traboccano non pochi 
brani”, 

Ma ciò non deve attribuirsi a «un penoso vuoto spirituale» o a 
«parodie di pratica religiosa» ?°, né alla «mancanza della luce della 
Fede» ?!, né ad «incredulità» *. A parte la precisa Weltanschauung 

29. Così, fra l’altro, il Rosario (p.11) e la Maddalena «bella biondona» (p. 11); la can- 
zonatura di P. Pirrone (pp. 12 ss.); l'apparente «bestemmia» del duca Paolo (p. 12); la 
irriverenza per la confessione di don Fabrizio (p. 31); la giustificazione del peccato (p. 
32), ecc. 

30.I. Margoni I/ Gattopardo in Francia, in «Belfagor», settembre 1960, p. 534. 

31.Idem, p. 534. 

32. P. De Rosa, S.J., Il Gattopardo, in «Civiltà Cattolica», aprile 1959, p. 169. Così non 
ci sembra potersi definire una bestemmia il pensiero di don Fabrizio sull’eternità, come 
propone invece C. Bo (La zampata del Gattopardo, in «Nuova Stampa», 26 novembre 
1958). 
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dell’autore, che esclude le cose come sono e che porta avanti un 
suo discorso artistico ed essenziale, non è difficile scoprire nel ro- 
manzo una «prepotente luce di carità» e una sorta di drammatica 
e sofferta critica a una religiosità tradizionale che troppo spesso 
ha tradito l'essenza del messaggio evangelico *, e — indirettamen- 
te — «un motivo storico e cristiano insieme» 34. Ma, come dicevamo 
sopra, occorre rassegnarci «a non ricercare nel Gattopardo, sotto 
e oltre l'immobile scetticismo del suo protagonista, quello che 
l’autore non vi ha messo, e cioè morale e religione» *. 

5.Il «disimpegno» storico e politico 

Messosi al di sopra dei pur gravi avvenimenti storici che inte- 
ressavano tanto da vicino anche i meridionali, don Fabrizio affer- 
ma: «Noi Siciliani siamo stati avvezzi da una lunga, lunghissima 
egemonia di governanti che non erano della nostra Religione, che 
non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro». 
E, più avanti continua: «Sono venticinque secoli almeno che por- 
tiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte 
venute dal di fuori, nessuna a cui abbiamo dato il la... Da duemi- 
lacinquencento anni siamo colonia». Sotto l’apparente «disim- 
pegno» storico e politico c'è, dunque, tutta una bimillenaria tra- 
gedia, con la conseguente acquisizione di un totale scetticismo: 
l’avvicendarsi passato di padroni poteva concludersi con i nuovi 
«padroni»? Chi poteva assicurare che le cose sarebbero cambiate 
di colpo? 

Quindi se i Borboni cadono e viene Garibaldi, l’unica alterna- 
tiva per i Siciliani è inneggiare a Garibaldi senza impegno. Del 
resto la nuova monarchia piemontese non avrebbe mutato assolu- 
tamente nulla: «non ci lasceranno neanche gli occhi per piange- 
re» ®°. Ed eccoci alla dolorosa esclamazione: «Se vogliamo che tut- 
to rimanga com'è, bisogna che tutto cambi» ‘°, giacché «tutto è un 
bluff». 

33.G. Pampaloni, Il Gattopardo, in «Comunità», febbraio 1959, p. 85. 
34.C. Varese, Del «Gattopardo», in «Nuova Antologia», agosto 1959, p. 541. 
35.G. Stammati, «Gattopardeschi» e no, in «Beifagor», marzo 1960, p. 169. 
36. Gattopardo, p. 203. 
37. Gattopardo, p. 203. 
38. Gattopardo, pp. 57, 65, 28, 55. 
39. Gattopardo, p. 222. 
40. Gattopardo, p. 36. 41. Gattopardo, p. 110. 
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Il «disimpegno» storico e politico del romanzo, non sempre vi- 
sto alla luce di quanto abbiamo considerato sopra, ha suscitato una 
nutrita guérelle. Ad alcuni suona come «beffa della storia» *, come 
tradimento perché evidenzia un rifiuto di allinearsi con la «sini- 
stra in letteratura» 4, come «ultimo tentativo di fare un romanzo 
storico, dove la storia è negata» ‘*. Altri, invece, hanno cercato 
di intenderlo nel caratteristico contesto della Weltanschauung del- 
l’autore, come ci sembra più giusto e doveroso. In particolare il 
Russo osserva che il romanzo lampedusiano è del tutto nuovo nel- 
la nostra letteratura, ed è — a suo modo — «politico». Inoltre os- 
serva che «la presunta visione storica reazionaria del Lampedusa 
è in realtà la visione di una eterna dialettica: della lotta tra 
gli uomini moderni (garibaldini o garibaldeschi) e gli uomini vec- 
chi, vecchissimi». Per cui il romanzo non parteggia per nessuno, 
giacché il Principe è solo un «pessimista..., che vorrebbe abolire 
tutto il mondo della storia per renderlo immobile, e non 
perché ne valga la pena». La poesia (perché di poesia si deve par- 
lare) del romanzo è solo «poesia dell’immemoriale silenzio, 
dello sfacelo, della morte»; non ha altro da dire: «ha solo l’in- 
quieta atmosfera politica propria di un trapasso di regime» *. Del 
resto, anche a volerlo inquadrare entro limiti storici, il Gattopar- 
do è stato scritto molti anni dopo l’unità nazionale e il suo auto- 
re non poteva non denunziare la fasulla retorica risorgimentale 
che, realisticamente parlando, non solo non aveva risolto, ma ave- 
va approfondito dolorosamente il dramma della Questione Meri- 
dionale *. Ma, a parte questa giusta considerazione, non si deve 
mai dimenticare che il Gattopardo non è storico, bensì scettico ed 
esistenziale: «è il romanzo della indifferenza dell’individuo ver- 
so la storia» e ciò costituisce ancora oggi in letteratura «uno degli 
elementi più profondi; una componente essenziale della sofferta 
poesia in cui crediamo» ‘. E che Lampedusa abbia incarnato pro- 
fondamente il dramma vissuto dalla poesia contemporanea, ci vie- 

42.E.Falqui, Il nichilismo del «Gattopardo», in «La Fiera letteraria», 14 e 21 giugno 

1959. 
43.E. Vittorini, in «Il Giorno», 24 febbraio 1959. 

44. A. Moravia, Il Gattopardo, in «L’Europeo», 5 luglio 1959. 

45.L. Russo, Analisi del Gattopardo, in «Belfagor», settembre 1960, pp. 513-530, passizz. 

46. Cfr. G. Barberi-Squarotti, Il Gattopardo, in «Il Verri», febbraio 1959. 

47.G. Pampaloni, Destra e sinistra in letteratura, in «Comunità», maggio-giugno 1959, 

p.90. 
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ne insegnato dal Montale, allorché lo definisce senza mezzi termi- 
mini: «L’unico scrittore italiano di statura europea, in- 
sieme a Pirandello». 

Nelle Lezioni su Stendhal si trova enucleato chiaramente lo spi- 
rito del Lampedusa su questo problema, allorché egli con il solito 
calore che copre una sintonia di intenti, nota che la Chartreuse dà 
modo all’autore di evocare «con tenera ironia il periodo pre- 
risorgimentale italiano». In tal modo egli poteva «contem- 
plare il tutto dal punto di vista di un estraneo». Del resto «la 
satira a posteriori è irresistibile» °!. 

Sintetizzando e chiarendo quanto sopra abbiamo notato, il Pam- 
paloni pone a monte della «indifferenza» lampedusiana in tutti i 
campi «l’indifferenza tra destino individuale e la storia». Infati, a 
ben considerare, «per qualcosa che i tempi nuovi aggiungono, qual- 
cosa di prezioso (perché nostro) si perde con il vecchio che va di- 
strutto». Così nasce il «dialogo con la morte». La storia, le lotte 
sociali, il progressismo e tutto il resto non stanno «al centro, il 
Lampedusa, del suo interesse di narratore e di osservatore», che 
resta inchiodato nel suo tragico esistenzialismo ”. 

6.La concentrazione sostanziale dei momenti psicologici 

Enfaticamente il critico di Stendhal osserva che un buon ro- 
manzo deve avere una «concentrazione sostanziale di momenti psi- 
cologici» ”, e nota che Stendhal «conosce i più riposti pensieri di 
ogni personaggio e li addita al lettore. Il risultato di questa tecni- 
ca è la completa fusione dell’autore, del personaggio e del letto- 
re. Gli sforzi di Stendhal sono rivolti ad ottenere una concentra- 
zione sostanziale di momenti psicologici, brevissimi, di qualche ri- 
go». Ma, prima di giungere a questo, il romanziere francese eb- 
be un suo lunghissimo «monologo interiore» ©, mediante il quale 
cercò di portare avanti «un continuo lavoro di eliminazione»; al- 
la fine ne nacque uno «stile paragonabile a quei moderni quadran- 

48. E. Montale, I/ Gattopardo, in «Corriere della sera», 12 dicembre 1958. 
49. Lezioni, p.4. 
50. Lezioni, p. 25. 
51. Lezioni, ivi. 
52.G. Pampaloni, Il Gattopardo, in «Comunità», febbraio 1959. 
53. Lezioni, p. 27. 
54. Lezioni, p. 27. 
55. Lezioni, p.31. 
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ti di orologi che ci mostrano con la massima chiarezza l’ora esatta, 
benché le cifre sono sostituite da lineette. Rimangono espresse nel 
modo tradizionale soltanto le dodici, l’ora del sole e della mor- 
te». Benché costato anni ed anni di «colloquio interiore», di 
«composizione», di «eliminazione», ecc. e sia stato buttato giù 
sulla carta in poco tempo, il romanzo stendhaliano «a prima vista 
potrebbe sembrare scritto nello stile dell’improvvisatore. Sten- 
dhal, però, era dotato in modo stupefacente di quella facoltà di 
comporre interiormente, di correggere nella mente; fa- 
coltà che del testo si trova, in grado maggiore o minore, in chiun- 
que voglia scrivere chicchessia». Sicché, a quanti potrebbero 
muovere a Stendhal l’accusa di essere stato un improvvisatore, egli 
potrebbe rispondere categoricamente: «Non è vero! Vi sbaglia- 
te! Perché io l’ho composto da sempre, l'ho rimuginato a lungo 
nella mia mente, fin quando mi è rimasto in petto soltanto l’essen- 
ziale già in parole essenziali formulato» *. Così Stendhal aveva lo 
«stile dell’improvvisatore», ma occorre capire bene quest’espres- 
sione. 

Egli «si poneva a tavolino e non aveva che ricopiare, per così 
dire, dalla propria memoria, ridiventata sensazione, il suo libro. 
Era un affare di pochi giorni. Ed il testo appariva sciolto, irruente, 
improvvisato, mentre eta il frutto di una lunga e minuziosa e- 
laborazione, compiuta però non sulla carta -— sulla quale non si 
possono fare elaborazioni che di parole — ma nel calore della sen- 
sazione» °°. Così il romanzo presenta un’«espressione spontanea, 
ma di un sentimento lungarzente elaborato» £. E, dopo questa mi- 
nuziosa descrizione, interessante e interessata, il critico con- 

clude scoprendo la profonda sintonia psicologica esistente tra lui 
e il narratore d’oltr' Alpe: «Quando un poeta giudica insufficiente 
un’opera e la conserva nel cassetto della sua memoria per molti an- 
ni, vuol dire che si sente di essere pari ai massimi»®. 

È chiaro che il critico sta parlando anche di sé, forse soprattut- 
to di sé. I suoi amici, infatti, la vedova e il Bassani ci hanno con- 
fermato che lo scrittore da almeno venticinque anni meditava di 

56. Lezioni, p. 10. 

57. Lezioni, p. 10. 

58. Lezioni, pp.10-11, passiza. 

59. Lezioni, p.10. 

60. Lezioni, p.19. 

61. Lezioni, p. 23. 
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scrivere il suo libro, forse «da sempre», osserva Pampaloni®. Lo 

stava, dunque, componendo «interiormente», seguendo la via not- 

male di «chiunque voglia scrivere chicchessia», e lo serbava gelo- 
samente «nel cassetto della sua memoria», restio a qualsivoglia 

sollecitazione, sentendo — come Stendhal — di seguire per questa 
via il cammino artistico dei «massimi». 

In questo lunghissimo «monologo interiore» egli portava avan- 

ti un impegnativo e anche ingrato «lavorio di eliminazione», co- 

stringendo la sua inventiva a sostare solo sull’«ora del sole e della 
morte», che formano quasi l’ossessivo bordone dell’intera pagina 

lampedusiana. Dopo cinque lustri di un tale impegno, poté per- 
mettersi di sedersi al tavolino del bar Mazzara, dietro al teatro 

Massimo, a Palermo, e «ricopiare dalla propria memoria, ridiven- 
tata sensazione», il suo romanzo. Fu un affare di «pochi giorni»: 
quanti ne bastavano per «ricopiarlo» sulla carta: una serie di nor- 
mali quaderni scolastici. In tale contesto non ci sembra giustifica- 
ta la critica che da alcuni gli è stata mossa circa la presunta fretta 
compositiva: se uno scrittore compone in sé, per almeno venticin- 
que anni, un romanzo, allora non è il caso di chiamarlo «improvvi- 
satore». Però essere mancato, e mancò di certo, il lavoro di lima®, 
ma resta la piena validità del messaggio. 

7.Un anziano per gli anziani 

Lampedusa vergò sulla carta il suo romanzo all’età di sessanta 
anni, Stendhal vergò il suo a cinquantacinque. Entrambi ultimaro- 
no questo lavoro in pochi giorni. Della Chartreuse Lampedusa ave- 
va scritto che era un «messaggio diretto da un anziano a degli 
anziani», giacché «bisogna avere superato i cinquanta anni per 
capirla; allora si vede che essa, spoglia di illusioni anche artistiche, 
quasi spoglia di aggettivi, nostalgica, composta e soave, è il verti- 
ce di tutta la narrativa mondiale» *. Data l’affinità psicologica di 
entrambi, non possiamo non applicare al Lampedusa la stessa con- 
siderazione. Infatti quella demitizzazione di tutto, finanche di va- 
lori che esaltano tanto i giovani e i non più giovani, può essere in- 
tesa in pieno solo da chi non culla più in sé troppe illusioni. Agli 
occhi dell’uomo maturo, infatti, gli uomini e gli eventi, gli ideali 

62.G. Pampaloni, Il Gattopardo, in «Comunità», febbraio 1959, p. 79. 
63.N. Cossu, Il «Gattopardo», in «Italia che scrive», marzo-aprile 1959, p. 80. 

64. Lezioni, p. 49. 
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e le mete contestuate nell’ora che volge, vengono considerati nel 
fluire vertiginoso del tempo, che smorza, accantona, rende a ogni 
cosa il comune aspetto di cenere. Ne nasce il senso della nostalgia 
e anche dell’ironia, che non è dissacrazione del presente, delle sue 
ansie, delle sue lotte, dei suoi problemi: è una sua semplice conse- 
quenziale demitizzazione, che si origina naturalmente in chi 
le cose le vede in prospettiva. 

Lampedusa fece appena in tempo ad ultimare la stesura definiti- 
va del romanzo: la malattia si era aggravata di colpo e la sua fibra, 
che non era mai stata robusta, non resse. Il suo era stato un vero 
canto del cigno. E, anche in questo, incarnava quanto aveva scrit- 
to di Stendhal: «Dopo il compimento della Chartreuse, non po- 
teva che morire»®, 

65. Lezioni, p. 44. 
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LAURA MANCINELLI 

Dada mistico. L’esperienza di Hugo Ball 

Se mai vi furono nella vita di uno scrittore esperienze diverse, per non 
dire opposte, tali appaiono, ad una prima lettura, i due momenti espressivi 
di Hugo Ball, l’esperienza Dada e i saggi storico-politici: poli, a prima vista, 
di un arco di vita che dall’inizio alla fine sembrano comprenderla tutta. Ma 
gli anni che intercorrono tra questi due poli sono assai pochi, e se una 
curva evolutiva c’è, essa investe la forma espressiva senza modificare la 
realtà che in tale forma si condensa. L’autore dell’assurda Karaware o 
dello sconcertante Te gri ro ro è lo stesso che bolla con giudizio seve- 
rissimo le ‘colpe’ della società tedesca dalla riforma luterana in poi; né i 
due anni che intercorrono tra le sue ultime esperienze Dada (1917) e il 
Pampblet - Zur Kritik der deutschen Intelligenz*, pubblicato postumo nel 
1970 ma composto nel 1919, operano una svolta o una ‘conversione’ nel- 
l’autore. Se mai si può parlare di una razionalizzazione di quello stesso at- 
teggiamento che si era prima espresso in forme più immediate, o forse 
metaforiche. Se infatti il Dada è in prima istanza una rivolta contro l’arte 
tradizionale ormai destituita di validità e il rifiuto di una società che ha 
superato il limite della contraddittorietà, rivolta e rifiuto prendono forma 
pensata e razionale nel Parmzphlet. Ed esso vale a documentare, se ancor 
ce ne fosse bisogno, la serietà di un movimento che, se pur assunse atteg- 
giamenti goliardici, non è tuttavia espressione di spirito goliardico. 

In questo però le due forme letterarie si differenziano: tra i molti e 
complessi moventi dell’avanguardia poetica, il Pamzpblet è interprete di 
uno solo, quello storico-politico. E non si potrebbero ridurre le radici del 
Dadaismo a quest'unico movente senza limitarne il significato e il valore. 
Come d’altra parte non si possono leggere gli scritti storici di Ball senza 
tener conto che nascono non tanto dall’esigenza di una chiarificazione sto- 
rica, quanto dal bisogno di accusare per spiegare l’atteggiamento negativo 
assunto di fronte alla società, e ancor più l’impulso alla rivolta a cui non 
sfuggono i dadaisti, e a cui Ball non si sottrae neppure dopo aver abban- 
donato il Dadaismo. Questo assolve l’autore da un eventuale giudizio ne- 
gativo su alcuni errori e molte esagerazioni che si accompagnano tuttavia 

1. Hugo Ball, Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Ein Pampblet, a cura di Gerd-Klaus 
Kaltenbrunner, Rogner e Bernhard, Miinchen 1970, pp. 326. 
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ad osservazioni sorprendentemente penetranti. 
Le pagine più indicative e su cui meglio conviene soffermarsi sono sen- 

za dubbio quelle che egli dedica a Lutero, in cui vede il primo responsa- 
bile di tutte le colpe e le manchevolezze della borghesia tedesca. Ma non 
ci interessa tanto indagare se il suo giudizio sia storicamente esatto, né 
esaminare quanto di vero ci sia nel rappresentare la borghesia tedesca co- 
me la più arretrata, la più caparbiamente chiusa ad ogni stimolo liber- 
tario e rivoluzionario: non impotta che sia ingiusto definire la riforma di 
Lutero «eine mnchische Busslehrenrevolte», la rivolta nata da un mo- 
naco che subordina la dottrina della penitenza alle sue debolezze carnali. 
Tutto questo rientra nello stile del Pamwphlet e non può né sorprendere 
né scandalizzare. Interessa invece vedere quali sono i punti in cui egli at- 
tacca Lutero: la «Confessio Augustana» e la condanna di Miinzer. E non 
c'è dubbio che sono i due punti più deboli delle Riforma. Con la Confes- 
sio Augustana e il principio «cuius regio eius religio» Lutero nega all’indi- 
viduo quella libertà in materia religiosa che era stata una delle primarie 
esigenze, se non la prima, del pensiero luterano; e demanda la libertà re- 
ligiosa dell’individuo al principe, che diventa responsabile, in campo reli- 
gioso e morale, per i suoi sudditi, diventa cioè la loro stessa coscienza. In 
questo vede Ball la connivenza subdola ma palese di Lutero con la ricca 
borghesia che non era disposta a lasciar umiliare il suo «wohlbestalltes 
Schlaraffentum» e preferiva quindi rinunciare alle proprie responsabilità e 
libertà; la connivenza con i principi che volevano la tutela morale sui loro 
sudditi poiché questo significava trasformarli in un duttile e obbediente 
strumento di potere e rafforzare quindi l’autorità dello stato e di chi lo 
governa. 

La malafede di Lutero si era già dimostrata nel 1525 nel suo atteggia- 
mento di fronte ai contadini ribelli e nella condanna di Muùnzer. E non 
c'è dubbio che tra i due riformatori contrapposti, Lutero e Miinzer, il 
vero cristiano è, come dice Ball, quest’ultimo e che il bagno di sangue in 
cui naufragarono i movimenti contadini è macchia indelebile dell’attività 
di Lutero. 

È giusto prospettare la contrapposizione Lutero-Miinzer come contrap- 

posizione tra politica e spirito umanitario. È molto discutibile invece che 
le radici del contrasto tra i due riformatori si possano individuare nella 
formazione scolastica da una parte, lo spirito mistico dall’altra. Non c’è 
dubbio che Miinzer sia un mistico, come mistici furono tutti i riformatori 
popolari da Gioacchino da Fiore a Huss. Ma la sua radice mistica era la 
stessa di Lutero. Se mai Lutero impianta su questa radice mistica un pro- 
cedimento sillogistico, rigidamente logico fino al limite del sofisma; ma il 
punto di partenza è sempre una tesi mistica. Meglio che in qualsiasi altro 
momento della teologia luterana, l'ambiguità di un procedimento sillogi- 
stico impiantato su una tesi mistica appare chiara nella dottrina che fu 
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pretesto per condannare le rivolte dei contadini e che ha la sua origine nel 
dualismo tra realtà interiore e realtà esteriore, conseguenza estrema della 
frattura tra spirito e materia. Come dalla mistica neoplatonica e dal fran- 
tumarsi dell’unità divina nella molteplicità degli individui, si giunga al 
dualismo tra mondo terreno e ultraterreno, tra realtà materiale e spiritua- 
le, con l’implicita condanna del primo termine del binomio, è problema 
che investe momento per momento tutta l’evoluzione della mistica: farne 
la storia significherebbe cogliere e valutare gli apporti infiniti e infinitesi- 
mali che hanno contribuito al travisamento di un principio filosofico e al 
consolidamento di un equivoco. 

Il punto d’artivo, la conseguenza estrema di questa evoluzione è già 
riconoscibile nell’impostazione che i mistici tedeschi del Trecento hanno 
dato al problema gnoseologico. Non tanto in Eckhart, quanto in Tauler, 
nell’anonimo Masaiktraktat, e in termini ancor più drastici nella Dewssch 
Theologia, leggiamo che l’unica conoscenza possibile è in Dio e che l’uo- 
mo per attingerla deve chiudersi in se stesso respingendo da sé il mondo 
esteriore ed ogni sollecitazione che da esso proviene, e cercare l’estasi che 
sola può realizzare l'unione con Dio, 1’ «unio mystica» che ricompone l’u- 
nità primigenia. E in questa estasi il problema gnoseologico tende a con- 
fondersi con l’ontolegica, perché l’uomo che attinge la conoscenza di Dio 
è Dio. Il dualismo materia-spirito si è trasformato in realtà interiore-realtà 
esteriore e nei due termini del binomio si realizzano i poli del bene e del 
male. 

Se la Deutsch Theologia e i grandi mistici del Trecento sono tra le fonti 
principali di tutta la dottrina luterana, ancor più di quanto Lutero non 
dimostri nelle sue citazioni, della dottrina luterana della libertà del cri- 
stiano sono senz'altro la radice. Ma nello scritto Von der Freyheit eines 
Christenmenschen del 1520 il problema ridiventa ontologico e morale, 
con uno di quei trapassi illogici a cui il procedimento sillogistico troppo 
spesso apre la via. E tale ridiventa dopo che le premesse sono state for- 
zate ai limiti dell’assurdo. Se per i mistici il mondo esteriore doveva es- 
sere escluso perché turbava l'estasi e la conoscenza in Dio, in quanto fal- 
lace parvenza priva di realtà, per Lutero deve essere escluso sempre per 
la stessa causa ma per un altro fine: affinché l’uomo si realizzi pienamente. 
Solo nel suo mondo interiore, solo chiudendosi nel suo io l’uomo è asso- 

lutamente libero, «eyn freyer herr iiber alle ding und niemandt unterthan», 
mentre calato nella realtà esteriore è «eyn dienstpar knecht aller ding und 

vedermann unterthan» ?. Ed ecco che qui, con un nuovo scarto del proce- 

dimento sillogistico il dualismo viene superato nella più aberrante delle 

maniere, perché l’uomo dotato di anima e corpo, appartenendo al mondo 

spirituale e al mondo materiale, unisce in sé l’aspetto interiore e quello 

2.«Un signore libero al di sopra di tutte le cose e a nessuno soggetto», «uno schiavo 
soggetto a tutte ie cose e a chiunque». 
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esteriore ed è quindi, contemporaneamente, il signore assolutamente libero 
e lo schiavo tenuto ad obbedire, l’artefice della sua libertà e salvezza e il 
servo che non può e non deve ribellarsi. I due mondi non hanno contatti 
e l’uomo interiore non è responsabile delle azioni dell’uomo esteriore. Il 
servo può anche uccidere se gli viene comandato, ma il suo io interiore è 
libero da ogni colpa, perché non lui l’ha voluto. E viceversa la libertà del 
mondo interiore non deve essere trasferita nel mondo esteriore: l’uomo 
non deve ribellarsi all’ingiustizia, alla schiavitù e alla fame perché sono 
tutti fallaci vincoli della realtà esteriore che non toccano l’uomo interiore, 

libero e affrancato da ogni legame. 
Questo non ‘capirono’ i contadini ribelli, che confondendo la realtà inte- 

riore con l’esteriore pretesero la libertà dalla guerra e dalla fame. E sulla ba- 
se di questa dottrina Lutero condannò i contadini e li abbandonò alla re- 
pressione dei principi. Il ragionamento di Lutero è capzioso fino all’assurdo. 
Thomas Miinzer invece ha ragione, ma non petché è un mistico; ha ragione 
perché il sillogismo nel suo pensiero non prevarica sul senso umano; ha ra- 
gione perché è un uomo libero e non deve difendere una posizione di potere. 
Ma la matrice di Miinzer è la stessa di Lutero: mistici sono entrambi ed è 
un grave errore storico condannare Lutero come scolastico. Al contrario, so- 

no proprio le premesse mistiche portate fino all’assurdo che conducono alla 
mistificazione. E quando Ball condanna la Riforma perché è «una filologia 
e non una religione»? non si rende conto che indirizza i suoi strali contro 
l’aspetto più positivo del pensiero luterano, la ricerca del verbo biblico nella 
sua forma primigenia, ripulito dalle incrostazioni che secoli di teologia gli 

avevano sovrapposto. 
Né il metodo sillogistico, troppo spesso adottato da Lutero, può essere 

identificato con la scolastica, che giunge anzi, ad opera di San Tommaso, a 
risultanze diametralmente opposte: al superamento del dualismo spirito-ma- 
teria nella concezione dell’uomo come «unione sostanziale» di anima intel- 
lettiva e corpo, restituendo all’uomo la libertà di pensiero e la piena respon- 
sabilità delle azioni. È significativo che anche a questa ricostituzione dell’in- 
tegrità e totalità umana si giunga attraverso il problema della conoscenza‘, 
ma i risultati sono opposti: perché se da un lato l’uomo è libero e quindi 
responsabile, non gli si offre dall’altro, per nessuna via, la possibilità di at- 
tingere l’essenza divina, di fondersi con Dio e deificarsi. La «ratio» che lo 

rende libero gli pone anche dei limiti insormontabili, la cui consapevolezza 
si realizza nella coscienza della propria misura, che è consapevolezza insieme 

di un valore e di un limite. La distanza tra queste risultanze e quelle di Lu- 

tero è abissale. Qui, non là, sta l’essenza dell’Umanesimo. E nulla veramen- 

te si rittova in Lutero dello spirito della scolastica. 

3.Hugo Ball, op. cit., p. 64. 

4.5.Tommaso, Summa contra Gentiles, 111 47. 
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Se Ball non scorge, non può o non vuole scorgere, la vera radice del pen- 

siero luterano, se, consapevolmente o no, attribuisce le cause dell’esito ne- 

gativo di quello ad una radice filosofica che a Lutero è estranea nella sostan- 

za, egli si comporta in realtà come il malato che vede e depreca negli altri 

il suo stesso male. Non a caso infatti all'esperienza storico-politica di questi 

anni, legata all'amicizia di Ernst Bloch, seguirà in Ball un momento dichia- 

ratamente mistico-teligioso, dominato dall’influenza del teologo mistico 

Franz von Baader, aperto alle più deteriori manifestazioni di un misticismo 

decadente quali la magia e la demonologia. Ball non vuole, o non può, vede- 

re che alla base del pensiero luterano è la mistica tedesca del Trecento, la 

stessa esperienza religiosa che egli ammira ed esalta in Miinzer, in Bohme e 

in Baader. Per questo Ball attribuisce ogni colpa degli ertori di Lutero, e 

in una prospettiva più ampia, di tutti gli errori umani e della totale infelici- 

tà degli uomini, a quello che considera l’opposto della fede mistica, l’anta- 

gonista e il grande nemico: la ragione: 

Ma se da un lato egli persegue la «Vernunft» (che d’altra parte non si 

può qui identificare con la «ratio» ma piuttosto con il più deprecabile ‘ben- 

pensare’) come l’eredità del luteranesimo, colpa prima e costante degli errori 

dei tedeschi, freno allo slancio cristiano e umanitario, abitudine all’ossequio 

supino delle leggi e dello stato, dall’altro individua il perpetrarsi di questo 

peccato originale nel pietismo con tutto il suo perbenismo borghese. Con ra- 

dici ancor più profonde lo spirito luterano si riafferma nell’etica kantiana, il 

cui principio dell’imperativo morale gli appare ribadire il rispetto delle leggi 

e dell’autorità costituita 5. Mentre individua chiaramente la componente con- 

formista e la sua origine, o meglio la sua codificazione, nella morale lutera- 

na, egli insiste d’altro lato nell’attribuire questi aspetti negativi alla radice 

scolastica, razionale, che si perpetua da Lutero a tutto il pensiero tedesco 

culminando poi nella filosofia di Hegel. Accanto a Lutero, Hegel è il secon- 

do idolo tedesco da abbattere, colpevole di «aver scambiato la logica con il 

Logos» °, e di avere, con il sistema di tesi antitesi e sintesi, costretto l’anima 

negli angusti limiti del «Selbstbewusstsein» del suddito prussiano”. 

Anche a proposito di Hegel il discorso di Ball è discutibile. La critica è 

discorde sull’influenza che può aver avuto sulla formazione del giovane He- 

gel lo studio presso la facoltà di teologia di Tubinga, in cui il futuro filoso- 

fo restò come studente dal 1790 al 1793. Certo la scuola di Tubinga era 

dominata dal pietismo e dalle correnti teosofiche, le cui radici affondano pro- 

fondamente nella mistica medievale. Quanto in lui sia rimasto dell’insegna- 

5. Hugo Ball, op. cit., p.78. 

6.Hugo Ball, op. cif., p. 132. 

7.Hugo Ball, op. cit., p. 140. 

8.C. Lacorte, Il prizzo Hegel, Firenze 1959 e G. Della Volpe, Hegel romantico e misti- 

co, Firenze 1929. 
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mento dei celebri maestri di quella scuola è assai incerto, anche se un contri- 
buto notevole allo studio del problema viene dall'esame delle opere giova- 
nili di Hegel avviato dal Dilthey. Ad una tendenza ad accentuare la presenza 
mistica nel giovane filosofo, a cui si indulse negli anni in cui si voleva vede- 
re in Hegel il profeta dell’ideologia nazionalistica e della ‘mistica’ fascista, 
succede nella critica del dopoguerra una tendenza opposta, volta a limitare 
tale presenza, se non a negarla. Ma non è nella più o meno accentuata reli- 
giosità degli scritti giovanili che si deve inseguire la traccia della filosofia 
mistica; forse è nel fondamento stesso della dialettica hegeliana e cioè nel- 
l’accentuato dualismo tra pensiero e essere e nella preminenza data al pri- 
mo, per cui «die Denk- und Begriffsbestimmungen sind es, in denen er ist, 
was er ist»?. Al di là di qualsiasi implicazione religiosa, l’interiorizzarsi del- 
l’essere è legato ad una radice mistica, oscillante tra problema ontologico e 
gnoseologico, ma che tende sempre più a trasformarsi in una ontologia mi- 
stica: l'essere è nell’intelletto, Ia realtà in ciò che l’io pensa. A questo punto 
il dualismo mistico tra realtà interiore e realtà esteriore pare superato nella 
prevaricazione della prima sulla seconda. Siamo ormai sulla via che porterà 
alla tragica constatazione che non c’è altra realtà che quella dall'uomo pen- 
sata, o immaginata, o sognata. La vita diventa illusione, autoinganno. L’uo- 

mo è sospeso sul vuoto. 
Se Ball accusa Hegel di aver sacrificato la religione alla «Vernunft», il 

«Logos» alla logica, ciò avviene perché egli è alla ricerca del ‘palpito reli- 
gioso’, del ‘mistico fondersi dell’anima in Dio’, ed è, anche biograficamente, 

alle soglie della crisi misticheggiante della sua vita. Non si accorge quanto la 
sua crisi sia parente della dialettica negativa. 

Date queste premesse, gli altri giudizi di Ball sono scontati: la «Ver- 
nunft» resta per lui la grande colpevole. La filosofia della ragione ha fatto 
dello stato il principio più sacro e su di esso ha basato la morale individua- 
le e l’etica sociale. Per questo, afferma Ball, nessuna rivolta è stata mai con- 

dotta in Germania contro lo stato, né, di conseguenza, contro l’assetto so- 
ciale su cui esso poggia. Anche Marx si inserisce in questo schema conformi- 
stico e, affermando il principio che il profitto regge il mondo, fa sua la mo- 
rale della borghesia capitalistica: lo stato che egli auspica non vedrebbe in- 
fatti l’abolizione del concetto di classe e delle barriere che separano nella 
società le classi, ma soltanto la sostituzione di una classe ad un’altra nel ruo- 
lo direttivo dello stato. Attorno a questi spostamenti di potere, poiché tali 
sono, assai più che rivoluzioni, l'involucro statale resta intatto pur nella sua 
convenzionalità, artificiosità e violenza costrittiva. Sotto questo profilo Ball 
vede in Marx la stessa componente negativa di Bismarck, una frangia di 
quella morale legalista che considera lo stato di diritto inattaccabile e invio- 
labile anche nella violenza della rivoluzione proletaria. E la critica corrosiva 

9. G. W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik, 11 p. 494. 
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e distruttrice che avrebbe dovuto demitizzare il concetto di stato si scaglia 
contro la religione, a cui vengono attribuite tutte le colpe di una società con- 
formista e spietata. E qui Hugo Ball manifesta senza alcuna remora il fon- 
damento religioso del suo pensiero: nessuna rivolta è possibile senza una 
solida fede. Ma la sua non è generica fede nelle possibilità umane, né tanto 
meno in un progresso che, vicino o lontano, l’uomo possa realizzare, ma è 

«l'insegnamento dei santi, dei mistici e dei profeti»! contrapposto all’or- 
todossia dei concili e all’infallibilità dell’autorità religiosa. 

Gli unici giudizi positivi sono rivolti a personalità assai diverse tra loro, 
ma che hanno come unica nota comune un’accentuata componente mistica 0 

misticheggiante. Mistico è Jakob Bòhme, il cui pensiero è ancorato ai gran- 
di maestri del Trecento; mistico è Franz von Baader, che a Bohme si riallac- 
cia direttamente. A Baader in particolare sono rivolte le parole di più en- 
tusiastico consenso, né Ball pare accorgersi che la genesi del pensiero di en- 
trambi è la medesima del pensiero luterano. Ma nella stessa galleria di ritrat- 
ti positivi troviamo Mazzini e Bakunin, l’Italia dei Carbonari, Gracco Ba- 

beuf e Filippo Buonarroti. Se da un lato il filo del pensiero di Ball sembra 

aggrovigliarsi in un intrico di mistica, fede e misticismo convulso, dall’altro 

appare chiaro il punto di partenza di tutti i suoi giudizi, esemplarmente rias- 
sunto nella sua definizione del socialismo, contrapposto alla «G6ttin Ver- 

nunft», il totem dell’abominato illuminismo: «I principi della rivoluzione 

francese, libertà, uguaglianza e fraternità, che continuarono ad agire nel tem- 

po, sono profondamente cristiani e divini. La liberazione dalla schiavitù e il 

comunismo, che in questa rivoluzione {la Comune di Parigi] tornarono a vi- 

vere, questi sono veramente cristiani. Gli evangelisti e gli apostoli, i padri 

della Chiesa e Campanella, Thomas Miinzer, gli Anabattisti, in parte i mo- 

naci, i Quacchetri, i settari russi, questi sono veramente socialisti» !!. 

Non occorre insistere sulla disparità dei personaggi e delle correnti che so- 
no qui accomunati sotto la definizione di cristiani e socialisti. Occorre inve- 

ce rilevare che in tutti Ball crede di vedere la negazione della «Gottin Ver- 
nunft», la «dea ragione», e l'affermazione di uno slancio umanitario, istinti- 

vo come una forza della natura, scevro di strutture razionalistiche e di irri- 
gidimenti politici. Di qui ad una formulazione tipicamente anarchica il passo 
è breve: «Il ‘sapere’, dove entra come sommo principio, uccide necessaria- 

mente l’entusiasmo, lo spirito, e quell’istinto umano che sgorga da sorgenti 

irrazionali, il quale trova per ogni conflitto la soluzione più semplice. Il ‘sa- 

pere’ moltiplica i problemi, l’entusiasmo li semplifica e risolve» !2. Riportato 

ad una terminologia più immediata e ad una formulazione più polemica, il 

pensiero dell’ex dadaista Ball coincide con quello del dadaista Tzara: «Fe- 

10. Hugo Ball, 09. cif., p. 240. 

11. Hugo Ball, op. cif., p. 166. 

12.JIugo Ball, op. cit., p. 204. 
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de irrefutabile in ogni dio che sia il prodotto immediato della spontaneità: 
DADA...» !. 

Benché i dadaisti siano sempre rifuggiti da formulazioni ideologiche es- 
sendo ogni affermazione di principio contraria allo spirito di assoluta spon- 
taneità e libertà, non è tuttavia difficile scorgere che in tutto il movimento 
e in tutti i suoi rappresentanti l’obiettivo principe è la distruzione della lo- 
gica, confusa spesso con la ragione, colpevole di aver organizzato una socie- 
tà ingiusta e un consorzio umano non più tollerabile. Anche nel Ball post- 
dadaista la negazione della ragione e della logica è il vero filo conduttore del- 
le analisi storiche e dei giudizi contenuti nel Parzphlet, è l’angolo visuale che 
gli permette di accomunare nel paradiso dei giusti i padri della Chiesa e Ba- 
kunin, Franz von Baader e Filippo Buonarroti, nella condanna più intransi- 
gente Lutero e Hegel, Marx e Bismarck. E per lo stesso motivo il cattolico 
Ball non si accorge che l’Italia di Mazzini non è la stessa dei Carbonari e 
delle logge massoniche. Mistica e misticismo, se è lecito scorgere nella pri- 
ma una corrente di pensiero, nel secondo un atteggiamento sentimentale, si 
confondono nel suo giudizio fino a non distinguersi dalle loro conseguenze 
più lontane: il rifiuto totale della società, la negazione del pensiero, il va- 
gheggiamento di un umanitarismo da età dell’oro che senza esitazione lo 
stesso Ball chiama ‘utopia’. Nel ripudio della società e dei suoi prodotti en- 
tra anche il ripudio della lingua come fatto convenzionale, come mezzo che 
la società impone all'uomo perché possa comunicare con gli altri. 

Nei riguardi della lingua il rifiuto ha però moventi più complessi. Il ca- 
rattere stesso della letteratura d’avanguardia porta allo squilibrio tra lingua 
e linguaggio, tra lo strumento convenzionale di comunicazione e il suo aspet- 
to soggettivato, il mezzo dell’espressione. Il processo che porta a questo 
squilibrio è lungo e lento e ha le sue origini nel prevalere del mondo interio- 
re soggettivo, su quello esteriore e oggettivo, nel venir meno, come vuole 
Lukacs!, della fede nella realtà oggettiva. Se l’inizio di questo processo è 
lontano nel tempo, le ultime tappe che porteranno allo squilibrio della bi- 
lancia e alla frattura tra lingua e linguaggio sono sempre più brevi e affanno- 
se perché al prevalere dell’io e del mondo interiore s’unisce la rivolta contro 
la società e il rifiuto delle sue strutture convenzionali e logiche. Con la lo- 
gica il poeta rifiuta anche la lingua, le cui strutture gerarchiche sono dettate 
dalla logica, e di conseguenza rifiuta la possibilità di comunicare con i suoi 
simili. Quando i dadaisti compongono poesie con le parole che vengono fuo- 
ri a caso, scritte su cartoncini, da un cappello, sanno di non poter essere ca- 

piti e non lo desiderano. Katzen und Pfauen e Karawane, per citare due poe- 
sie di Ball, non hanno mai detto nulla a nessuno, né vogliono dire alcunché; 

se a noi sembra di cogliere un’immagine evocata dal ripetersi di alcuni suo- 

13. Tristan Tzara, manifeste dada 1918. 
14. G. Lukacs, Die Theorie des Romans, pubblicato in volume per la prima volta a Ber- 
lino nel 1920. 
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ni («...faffa...faffa...olafa...fafamo...faufo...mà mA...mjàma...» in Katzen und 

Pfauen, imitativi forse dei suoni dei gatti e dei pavoni), abbiamo però sem- 
pre coscienza che forse arbitrariamente forziamo il componimento a dire co- 

se che non dice. Anche Te gri ro ro, che alterna suoni privi di significato a 

parole, e conclude tutte le strofe, tranne l’ultima, con due versi di normale 

struttura sintattica, forse non vuole dire nulla: noi siamo tentati di leggere 

in quei versi finali la constatazione di un assurdo, quello stesso assurdo pri- 

ma espresso in suoni incomprensibili e che alla fine, nell’ultima strofa, si af- 

ferma come totalità, perché nessun suono, nessuna parola ha più un signi- 

ficato. E se non è vero? Chi ci darà mai la certezza che il poeta ha voluto di- 

re questo, o comunque ha voluto dire qualcosa? Noi possiamo aver inventa- 

to quel significato, forzando il testo, compiendo un arbitrio. La parola, an- 

che la più consueta, quella che tutti conosciamo, può non voler dire più nul- 

la, poiché è venuta meno la certezza che ad un significante corrisponde un 

significato, e con questo è venuto meno il fondamento stesso della lingua. 

Siamo di fronte a un linguaggio assoluto, che non dice più nulla. 

Si potrà forse obiettare che queste poesie di Ball sono le espressioni più 
assurde del dadaismo. Ma lo stesso dubbio rimane anche in componimenti 
in cui il linguaggio comunica qualche cosa. Si pensi al dubbio che grava su 
una delle più celebri poesie del dadaismo tedesco, Kaspar ist tot, di Hans 
Arp, a proposito della quale ci si chiede chi sia Kaspar, il burattino, l’uomo, 
Dio? Sempre di Arp leggiamo Schwarze Eier e vediamo immagini, talvolta 
bellissime, riflettersi negli «occhi dei verri». E se invece siamo noi a sugge- 
rirle al testo? Quanto gli prestiamo di nostro? Il dubbio resta. A questo pro- 
posito mi pare che la poesia più significativa sia Opus Null, sempre di Arp. 
Leggendola si può cedere all’impressione che lingua e linguaggio riacquistino 
un certo equilibrio: la struttura sintattica è perfetta, ogni regola è rispetta- 
ta, l’iniziale maiuscola contrassegna con rigore quasi pedante tutti i sostan- 
tivi. Le due strofe di cui è composta la poesia si corrispondono simmetrica- 
mente. Ma in ogni verso è inserita almeno una parola diversa da quella che 
la nostra logica richiederebbe ed essa basta a cancellare il concetto che stava 
per prender forma. È un gioco bizzarro o il poeta vuol deludere il lettore 
che tenta di capire? La tecnica è talmente precisa e insistita che si crede di 
scorgere proprio l’intenzione di dimostrare quanto facilmente si possa va- 
nificare il significato di un enunciato, come la struttura logica della lingua 

sia fragile, o meglio vuota, quando non sia sorretta da un contenuto, da un 

concetto che si voglia comunicare, e soprattutto da una presenza umana che 

voglia esprimersi e che gli altri possano capire. Ed ecco che questa lingua re- 

golare ma vuota, perfettamente strutturata ma priva di senso umano, fa 

pensare alla società che l’uomo ha realizzato, alla vita stessa che al poeta vie- 

ne offerta: tutto risponde agli schemi prestabiliti, tutto è in ‘regola’, ma den- 

tro non c'è niente, né umanità né felicità, non c’è che l’anonimo «unoper- 

cento» di Opus Null. 
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Ma ancora una volta: è proprio questo che il poeta ha voluto dire? Se 
la rinuncia a comunicare è propria, in misura diversa, di tutti i movimenti 
d’avanguardia, essa è il fondamento del dadaismo, e a tale rinuncia si colle- 
ga, indice di profondo scetticismo, il quasi totale disimpegno politico di que- 
sti movimenti. Eppure la poetica dei dadaisti, se di poetica si può parlare, è 
ancora lontana dal sostituire all’espressione il silenzio, dal radicalismo, ad 
esempio, della Wiener Gruppe che affermerà che si può fare opera di poe- 
sia col solo pensiero, senza né scrivere né dire una parola. Per Dada la pa- 
rola, detta o scritta, il suono, il segno, anche se non comunicano nulla, sono 
più importanti del silenzio e della pagina bianca. L’espressione è valida di 
per sé, al di fuori, o al di sopra, di ogni relazione con gli altri; la poesia da- 
da è una voce senza pubblico, o, nei casi migliori, per cui il pubblico non 
conta. È simbolo di un mondo tutto e solo interiore, di una frattura totale 
e irreparabile tra mondo interiore e mondo esteriore, tra realtà soggettiva e 
realtà oggettiva. È però sempre espressione. Forse di una realtà frantumata, 
a cui la stessa volontà individuale rinuncia a dare ordine. L’io che credeva 
di poter essere sovrano incontrastato del mondo interiore, ha abdicato. Chi 
domina ora è il caso, quello che fa sortire le parole dal cappello dei dadaisti. 
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BIANCA TAROZZI 

Poesia e regressione: Anne Sexton 

La pubblicazione di Life Studies di Robert Lowell nel 1959 si situa come 
capovolgimento imprevisto nella poesia formalistica e impersonale degli an- 
ni cinquanta *. Mai fino ad allora, con l’eccezione dei poeti beat, una vicenda 
privata era stata proposta ai lettori con tale immediatezza e crudeltà. I temi 
esistenziali dell’alienazione si erano concretizzati risalendo alla vicenda fa- 
miliare e politico-sociale di una generazione e imponendosi per la essenziali 
tà rigorosa e il costante controllo formale dell’ironia. 

Fra stato previsto allora che i cattivi imitatori si sarebbero sentiti auto- 
rizzati a sbandierare storie di nevrosi private quanto irrilevanti. Nel libro di 
Lowell invece il preciso inquadramento storico e l’analisi lucidissima del 
self davano ragione del passaggio da una ortodossia anche metrica a una 
più libera esplorazione formale e tematica. 

Se pure in modi diversi due poetesse della Nuova Inghilterra utilizzano 
la lezione lowelliana per imporre altri squarci biografici di uguale violenza 
ma non sempre ugualmente convincenti. Esiste nella poesia di Sylvia Plath 
un rapido disfarsi dei modi pianamente narrativi e biografici per raggiunge- 
re una oggettività più sicura ed una più vasta rilevanza?. Questo è attuato 
formalmente con la creazione di una articolata mitologia personale in cui le 
persone hanno tutto il peso emblematico e riconoscibile delle figure della 
storia e del costume: il nazista e l’ebreo, boia e vittima, in «Daddy», la ma- 
cabra spogliarellista stanca di risorgere intorno a cui si accalca la folla in 
«Lady Lazarus», lo sfrontato inarrestabile persuasote pubblicitario in «The 
Applicant». La violenza che fa scontrare l’una contro l’altra queste maschere 
è presente in altre laceranti contrapposizioni simboliche: il colore vitale e 
doloroso dei papaveri contro la falsa morte incolore del sonnifero («Pop- 
pies in July»), il peso e la solidità della statua di contro a tutto ciò che scioc- 
camente si muove in un gorgo e si perde nell’indistinto («Sculptor» ma an- 

1.Fra i poeti americani del secondo dopoguerra anche John Berryman condivide con il 
Lowell di Life Studies il rifiuto dell’impersonalità in poesia. Vedi in proposito: S. Pero- 
sa, prefazione al poemetto di J. Berryman Omaggio 4a Mistress Bradstreet, Torino, Einau- 
di, 1969, p. 5-18. i 

2. Pet un’accurata e illuminante analisi di questo passaggio cfr. R. Oliva, «La poesia di 
Sylvia Plath» in Studi Americani n.15, 1969, pp. 341-381. 
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che «The Spinstler»)?. Si sono studiate nell’opera della Plath le corrispon- 
denze patologiche della imzagery. Resta però il fatto che l’oggettivazione rie- 
sce indiscutibile. La crudeltà del disvelamento non è vanificata dalla curio- 
sità alla moda del nevrotico lettore (o critico) contemporaneo. 

Per Anne Sexton la legittimità dell’esposizione privata si presenta più pro- 
blematica. Lowell la difende pur ponendola, come riuscita formale, dopo la 
Plath *. Altri” la liquidano severamente in poche righe senza neppure con- 
cederle il beneficio di un’analisi dimostrativa. Rosenthal che ha dato un no- 
me («confessional poetry») alla tendenza poetica che si rifà a Life Studies, 
riconosce alla Sexton alcuni meriti pur ammettendo che non esiste per lei 
né la forza corrosiva e polemica della Plath, né la solida consapevolezza sto- 
rica di Lowell”. 

3.Il movimento è assunto con una connotazione positiva in «Spinstler» perché ad esso 
si contrappone la rigidità e il rifiuto alla vita da parte della zittella. In «Sculptor» inve- 
ce la forma fissa una vita «più vita» della nostra: «a solider repose than deaths». In- 
torno alla statua, alla forma raggiunta e definitiva, «Our bodies flicker/Toward extinc- 
tion». La contrapposizione drammatica è comunque costante. 

4.Vedi TheReview, n. 26, estate 1971, «A Conversation with Robert Lowell», p. 27: 
«Few women write major poetry... Only four stand with our best men: Emily Dickin- 
son, Marianne Moore, Elizabeth Bishop and Sylvia Plath... Anne Sexton I know well... 
She is a popular poet, very first person, almost first on personality... Years ago, Sylvia 
and Anne Sexton audited my poetry classes. Anne was more herself, and knew less. I 
thought they might rub off on each other. Sylvia learned from Anne». 

5. Vedi Charles Gullans in The Southern Review, primavera 1970, p. 497; a proposito 
di Live or Die: «The materials of Anne Sexton’s third book are already familiar to us. 
W'anting to die, resisting suicide, checking into the mental hospital, talking to one's 
psychiatrist, insanity and the threat of it, and one’s desperate resistance to that insanity 
- any of these might well be the materials of a serious poem; but these are not poems, 
unless we conceive of a poem as the simple delineation of anguish, or literal confession. 
These are not poems at all and I feel that I have, without right or desire, been made 
a third party to her conversations with her psychiatrist. It is painful, embarrassing, and 
irritating... The Romantic stereotype says that the poet is sensitive and suffers; the neo- 
Romantic stereotype says that anyone who is sensitive and suffets is a poet. ...theit 
(Anne Sexton’s poems) publication is a result of the confusion of critical standards in 
the general mind». Nonostante questo giudizio, e altri simili, il libro della Sexton otten- 
ne nel 1967 il premio Pulitzer di poesia. 

6. M. L. Rosenthal, The New Poets, Oxford University Press, 1967, p.25: «The term 
‘confessional poetry’ came naturally to my mind when I reviewed Robert Lowell’s Life 
Studies in 1959, and perhaps it came to the minds of others just as naturally. Whoever 
invented it, it was a term both helpful and too limited, and very possibly the concep- 
tion of a confessional school has by now done a certain amount of damage» (p. 25). 
«Confessional poetry is a poetry of suffering. The suffering is generally unbearable be- 
cause the poetry so often projects breakdown and paranoia. Indeed the psychological 
condition of most of the confessional poets has long been the subject of common lite- 
rary discussion... It is not enough, however, to relegate the matter to the province of 
the mentally disturbed. ...Sentimentality, self-dramatization, and the assumption that 
universal feelings are the private property of the poet himself as a uniquely seismogra- 
phic instrument are among the manifest dangers of the situation...» (p.130-1). 

7.M. L. Rosenthal, op. cit., p.133: «Anne Sexton’s poetry seldom explicitly includes the 
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Secondo altri critici la Sexton vede bene ma vede poco, anche se non si 

può disconoscerle una certa abilità tecnica e immaginativa. Si tratterebbe 

comunque di un personaggio sgradevole, piagnucoloso, irritante *, le cui poe- 

sie possono servire da specchio soltanto a una borghesia sfaccendata e sophi- 

sticated, un personaggio non riscattato da un qualsiasi superamento di sé in 

una visione più vasta’. Di queste accuse la poetessa deve essere ben consape- 

vole se mette come epigrafe a una poesia di Live or Die una frase di Artaud: 

You speak to me of narcissism but I reply that it îs a matter of my life... 10, 

Se pare problematico chiedere alla Sexton la lucidità storica che permetta 

un distacco critico, si può invece cercare altrove il suo tentativo di oggetti 

vazione e la ricerca di una forma che come la frozen emotion poundiana fissi 

il grido del self in una tecnica precisa: ad esempio i modi della nursery rby- 

me coi loro toni grotteschi o insidiosamente sinistri nei primi tre volumi di 

versi, o il ricorso alla favola in Transformations. 

Il perseguimento di una costruzione formale, ovviamente irrinunciabile, è 

costante nella Sexton fin da Bedlam and Part Way Back, il suo primo volu- 

me di versi pubblicato nel 1960. La data è significativa: Life Studies è del 

1959, ma la prima raccolta della Plath, Colossus, pubblicata in Inghilterra, 

è dello stesso anno. 
In questa prima raccolta la Sexton! organizza tematicamente l’oscillare 

del self fra pazzia e realtà. Utile al riguardo, data l’evidente derivazione 

lowelliana, il confronto tra Bedlam and Part Way Back e Life Studies. Men- 
tre Lowell fa della clinica psichiatrica (nella poesia «Waking in the Blue») 

un momento simbolico che sviluppa il tema dell’indictmzent a tutta una so- 

cietà (il sorvegliante nottutno della clinica, assorto nella lettura di The Mea- 

ning of Meaning, pare altrettanto confuso, e teso alla ricerca disperata di un 

cultural criticism of Lowell’s or Plath’s. But it is not entirely without it, either,...» e ci- 
ta come esempio la poesia «Ringing the Bells’ della prima raccolta. 

8. C'è anche chi lo trova, se non simpatico, per Jo meno ‘interessante’. Vedi G. S. Fraser 
in Partisan Review, n.2, 1970, p. 300: «Yet... one’s critiesm of Mr Golfarb and Mrs 
Sexton is in terms of the highest possible poetry, which theirs isn’t, not in terms of ge- 
neral literary efficiency; theirs are human voices, and they know how to make themselves 
heard, and they don't famble or muff, they get the effects they are aiming at and they 
are interesting as human persons — especially as human persons wanting other persons 
to get as interested in themselves as they are». 

9. Per un esempio italiano e contemporaneo di questa tendenza ad esporre il self più do- 
lorosamente privato e irriscattabile penserei a Dario Bellezza (Poesie, Garzanti 1970) che 
però sente tutto il peso e l’esclusione a cui lo condanna l’irriducibilità di un eros tragi- 
co e proprio di questa coscienza fa motivo della propria poesia. 

10. A. Sexton, Live or Die, Boston, Houghton Mifflin, 1966, p. 75. Epigrafe alla poesia 
«Suicide Note». 

11, A. Sexton Bedlam and Part Way Back, Boston, Houghton Mifflin, 1960. Bedlam si- 
gnifica inglese «frastuono, confusione, ospedale psichiatrico». Il ritorno dal caos è quin- 
di solo parziale e il titolo della raccolta indica l’oscillare fra pazzia e «normalità» senza 

soluzione definitiva. 
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senso perduto, quanto i suoi pazienti) tanto che la trama si svolge sui due 
piani paralleli della storia di una famiglia e dell’intera nazione americana, lo 
stesso luogo diventa per la Sexton il polo estremo e ricorrente di una storia 
tutta personale. In Lowell «Mayflower screwballs» applicato ai malati della 
clinica implicava una notazione ironica e di distacco — la capacità di vedere, 
anche in se stessi, il termine inevitabile di una vicenda storica oltre che fa- 
miliare e specifica. Per la Sexton invece — cito a caso da una delle numero- 
se poesie che hanno per sfondo la clinica — «You, Doctor Martin» — il rap- 
porto malato-psichiatra è posto in termini tutti psicoanalitici e mitici. Il dot- 
tore è infatti definito come terzo occhio! oracolare, padre-dio: «Of course 
I love you;/vou lean above the plastic sky,/god of our block, prince of all 
the foxes». I pazienti sono allora bambini disordinati («we stand in broken 

lines... We chew in rows, our plates/scratch and whine like chalk/in 

school»), che tuttavia accettano l’autorità, vi si adeguano anzi come un ri- 

fugio”. 
Anche a livello formale la Sexton non raggiunge spesso la concisione epi- 

grafica di Lowell. Una frase che in «Waking in the Blue» esprimeva chiara- 
mente la connotazione sinistra dei pazienti che devono essere difesi soprat- 
tutto da se stessi («We are old timers,/each of us holds a locked razor»), 

diventa esplicitamente per la Sexton in «You, Doctor Martin»: «There are 
no knives to cut your throat». Anche ad una prima lettura «You, Doctor 
Martin» mostra chiaramente la diversa direzione verso la quale si muove 
la poetessa, non solo rispetto a Lowell, ma anche rispetto alla Plath !*, no- 
nostante l’uso di figure comuni come quella della strega, di Lazzaro risorto 
ecc. 

Non c’è nella Sexton la rappresentazione del self visto storicamente. Seb- 
bene sia certamente anche lei un «Mayflower screwball», se guarda a se stes- 
sa lo fa per vedersi come regina spodestata, un tempo bellissima, «magic tal- 

12. Vedi in proposito il libro di T. Lobsang Rampa The Third Eye, pretesa «rivelazione» 
sulla mitologia tibetana: il terzo occhio sarebbe la facoltà, perduta dagli occidentali, che 
permette di vedere una realtà non percepita dai sensi. Il libro, tradoto anche in italiano 
(Mondadori, 1958) ebbe molto successo in Inghilterra e negli Stati Uniti negli anni 
cinquanta. 

13. Vedi ad esempio nella stessa raccolta la poesia «For John, Who Begs Me Not To 
Enguire Further», p. 51: «Not that it was beautiful,/but that, in the end, there was/ 
a certain sense of order there;...». 

14. La Plath esaurisce il tema della pazzia trattato esplicitamente nel romanzo autobio- 
grafico The Bell Jar. Nelle poesie il tema dell'ospedale è svolto partendo sempre da 
una realtà fisica: una ferita, la gamba ingessata ecc., per passare metaforicamente a una 
malattia più vasta. Riguardo all’uso di metafore comuni, «Lazarus» è nella Sexton solo un 
nome che indica il ritornare dalla morte (nella poesia «The Hangman» in AU My Pretty 
Ores, Boston, Houghton Mifflin, 1961, p. 38). La Plath invece costruisce su quella me- 
tafora tutta la poesia «Lady Lazarus» arricchendola di volta in volta di significati. Lady 
Lazarus è la risorta, ma anche la spogliarellista, e la strega mangiatrice di uomini, attor- 
no alla quale la folia preme gridando al miracolo. 
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king to itself», volpe maligna. Si chiarisce quindi facilmente ad una lettura 
attenta di Bedlam and Part Way Back il senso diverso che esperienze appa- 
rentemente simili assumono nelle diverse personalità poetiche. In Lowell 
l'inquadramento storico, la morte del mito, la dissacrazione dolorosa, una 

misura che evita l’éparchement irrilevante. Nella Sexton, nessuna ironia, la 
formalizzazione del mito, o il lamento organizzato come cantilena infantile. 

Il libro si divide in due parti. La prima, di trenta poesie, la seconda di 
tre che concludono cronologicamente e tirano le fila dell'esperienza. Nella 
prima parte vengono dati i luoghi e i personaggi di un’infanzia mai superata 
e della nuova infanzia della clinica. Nella seconda si attua il tentativo, incer- 

to e provvisorio, di conciliazione. Il tema dell’infanzia diventa così il centro 

unificante del libro e lo conclude con il tentativo di riconquista dell’amore 

della figlia, allontanata durante la malattia, la pacificazione della protagoni- 

sta con la madre morta, e l’accettazione della sua pesante eredità. 

Contrastanti, all’interno, le soluzioni formali esplorate, che procedono a 
volte confusamente fra resoconto cronachistico e concentrazione metaforica. 
È tuttavia interessante notare come la Sexton utilizzi sia nella prima parte 

che nella seconda più efficacemente proprio quelle forme di linguaggio bre- 
vemente affermativo, ricorrente, iterato che Rosenthal avvicina al baby talk. 
In questi componimenti la tecnica prosodica utilizza un ritmo sostenuto, ri- 
me, assonanze e ripetizioni che paiono talvolta avvicinarsi ad una specie di 
ossessiva canzonetta. 

Esempi significativi di questa tendenza sono «Ringing the Bells», «Lullu- 
by» e «Music swims back to me». Nella prima poesia il ritmo, raramente so- 
stenuto dalla rima, si articola intorno alle ripetizioni ossessive di alcune pro- 
posizioni, e nella allitterazione: 

And this is the way they ring 
The bells in Bedlam 
And this is the bell-lady 
Who gives us a music lesson... 

and this is the small hunched girl 
on the other side of me 
who picks at the hairs over her lip 
who picks at the hairs over her lip all day, 

Qui la poesia esprime nella forma più congeniale la regressione patetica del- 
la bunched girl e della speaking voice proprio nella struttura sintattica che 
riproduce la ripetizione ossessiva del gesto e del suono della campana che a 
sua volta diventa il ritmo stesso della composizione. In altri casi, ad esem- 
pio in «Noon Walk on the Asylum Lawn», l’organizzazione formale delle 
contrapposizioni — il verso descrittivo, il versetto biblico e il commento del 
self — danno risultati felicemente epigrammatici: 
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The summer sun ray 
shifts through a suspicious tree. 
though I walk through the valley of the shadow 
Tt sucks the air 
and looks about for me. 

The grass speaks. 
I hear green chanting all day. 
I will fear no evil, fear no evil 
the blades extend 
and reach my way. 

The sky breaks. 
It sags and breathes upon my face. 
in the presence of mine enemies, mine enemies 
The world is full of enemies. 
There is no safe place. 

Le corrispondenze precise (the sun ray — the grass speaks — the sky breaks) 
attuano qui un crescendo minaccioso dove le parole bibliche paiono davvero, 
‘come nella successiva definizione di Lowell, «sad/slight, useless things to 
calm the mad» !, scongiuri infantili. La natura felice si rivela subito inquie- 
tante: il sole stesso «shifts to suspicious trees», l’erba si muta in una spada 
pronta a colpire, il cielo ferito infine non offre riparo. 

In queste poesie brevi la cui struttura stessa corrisponde perfettamente 
alla regressione descritta (nel caso precedente, la paura), la Sexton dà, io 
credo, il meglio di se stessa, riuscendo a fare dei suoi stessi limiti un 4f04?, 
scegliendo la dimensione che le è più congeniale. Altrove il distacco forma- 
le è ricercato nel mito («Where I live in this honourable House of the Lau- 
rel Tree», dove la ninfa inseguita da Apollo e mutata in alloro piange il suo 
passato rifiuto, e le membra di legno e le mani verdi, e l’inutile corona di cui 
adorna il poeta), in una sorta di poco originale science fiction («Venus and 
the Ark», sulla distruzione e rinascita del mondo dopo uno scoppio nuclea- 
re), nel ritratto («Unknown girl in the Maternity Ward», «The Farmer’s 
Wife», «Portrait of an Old Woman on the College Tavern Hall», che im- 
plicano sempre una profonda identificazione) e infine nelle poesie del ricor- 
do, le più rilevanti anche numericamente, che nei casi peggiori si risolvono 
(«Hutch», «The Kite» ecc.) in un descrittivismo quasi imagista che pare pe- 
rò voler convogliare implicazioni che il testo non riesce a suggerire per man- 
canza di dati. Nella prima parte della raccolta è evidente l’influsso di Life 
Studes, e in particolare delle poesie in cui la figura del nonno del poeta ga- 
rantiva la sicurezza di un mondo vittoriano («Dunbarton» e «Grandpa- 

rents»). Tuttavia nella poesia della Sexton dedicata a un great-grand father 

15.R. Lowell, Near the Ocean, New York, Farrar Straus and Gitoux, 1967, «Waking 
Early Sunday Morning», p. 17. 
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«who begat eight/genius children and bought twelve almost new grand pia- 
nos», un «Bunyan man/slapping his thights and trading the yankee sale/ 
for one dozen grand pianos» il punto su cui si insiste è la fertilità di un pas- 
sato mitico, e l’autrice torna sull’immagine del pianoforte senza però svilup- 
parla, tanto che questa diventa simbolica di una grandezza che pare solo 
meramente volumetrica. 

È chiaro il tentativo della Sexton di esplorare strade diverse, e più com- 
plesse, nelle tre lunghe poesie finali della seconda parte («For John, Who 
begs me not to enquire further», «The Double Image», «The Division of 
Parts») che dovrebbero concludere se non con una pacificazione almeno con 

un armistizio il suo confronto con coloro che le rimandano minacciosamente 
indietro l’immagine di sé. Qui si scende talvolta nella pura registrazione di 
eventi, non sempre rilevanti e spesso inutilmente patetici: «I could not get 
you back/except for weekends. You came/each time, clutching the picture/ 
of a rabbit/that I had sent you...» Eccetera. È vero però che l’orchestrazio- 
ne non vuole attuarsi qui sulla frequenza metaforica ma sulla organizzazione 
narrativo simbolica della doppia immagine, di volta in volta individuata. 
Compare infatti per la prima volta nella poesia dedicata al marito che apre 
la seconda sezione il «cracked mirror/of my own selfish death» e il capo di- 
venta allora «my awkward bowl,/with all its cracked stars shining/like a 
complicated line», oppure «glass, an inverted bowl». La soluzione è indica- 
ta nella identificazione totale: «your fear is anyone’s fear.../my kitchen, 
your kitchen,/my face, your face». E il rifugio domestico diventa incredi- 
bilmente lo specchio, reale questa volta, del self. 

Nella poesia successiva, che si svolge in sette sezioni, lo sdoppiamento si 
attua dapprima davanti alla figlia. La pazzia viene allora come punizione di 
un rifiutarsi alla vita, quella propria e quella nuova della creatura: «The day 
life made you well and whole/I let the witches take away my guilty soul». 
Poi il confronto è con la figura materna: 

And this is how I came 
to catch at her; and this is how I lost her. 
I cannot forgive your suicide, my mother said. 
And she never could. She had my portrait 
done instead. 

Questo ritratto diventa allora chiaramente simbolo della schizofrenia: il sor- 

riso della posa si trasferisce sulla tela, formale, inespressivo. È il sorriso che 
gli altri esigono da lei, colpevole invece di aver cercato la morte e di avere 
per questo ucciso l’amore che la madre le portava. Le immagini si moltipli- 
cano a questo punto all’infinito e ciascuno vive con il suo doppio, il suo sor- 
riso dipinto. Anche la madre ha un suo ritratto che riafferma un legame, e 
una pesante eredità: «And you resembled me, unacquainted/with my face 
you wore it». A volte narrazione e metafora si uniscono felicemente: 
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I wintered in Boston, 
childless bride, 
nothing sweet to spare 
with witches at my side. 

O, nella sezione successiva: 

I checked out for the last time 
on the first of May 
graduate of the mental cases, 
with my analist’s okey, 
mv complete book of rhymes, 
my typewtiter and my suitcases. 

AI that summer I learned life 
back into my own 
seven rooms, visited the swan boats, 
served cocktails as a wife 
should,... 

Si ripropone allora l’immagine della figlia. Confronto ansioso che ripete il 
passato confronto con la madre. Intanto i ritratti, nella casa materna sulla 
collina, fronteggiandosi ‘on opposite walls’ riproducono entrambi i falsi sor- 
risi: «my mocking mirror, my overthrown/love, my first image». È, questo, 
il ritratto materno. Nell’altro quadro, di fronte: «I rot on the wall, my 
own/Dorian Gray». Nel rendere la scissione la forma poetica era stata più 
convincente, per l’uso ripetuto del refrain, di quanto non sia poi la soluzio- 
ne. Nell’ultima sezione di «Double Image» il tono scade e si ferma al pate- 
tico, esplicito, poco convincente tentativo del lieto fine: 

I, who was never quite sure 
about being a girl, needed another 
life, another image to remind me. 
And this was my worst guilt; you could not cure 
nor soothe. I made you to find me. 

Nell’ultima poesia della raccolta, «Division of Parts», che continua il tema 

della accettazione reale e simbolica della eredità materna, viene affermata la 
necessità e l’alterità di un amore ragionevole «as Latin, as solid as earth- 
ware». Nell’infanzia invece tutta l’avidità dell'amore era accettata: «At first 
hunger is not wrong» ‘5, l’impossibile era a portata: al circo il trapezista vo- 
lava, incantando, sulla spiaggia l’aquilone correva lontano. La protezione era 
richiesta, e concessa. Resta ora invece una realtà senza «praise or paradise». 

L’importanza della seconda parte di Bedlam and Part Way Back è con- 
fermata dal successivo sviluppo della Sexton nella raccolta successiva, A// 

16.In Bedlam and Part Way back, cit., la poesia «Unknown Girl in the Maternity 
Ward», p. 34. 
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my Pretty ones, del 1961, imperniata sulla morte dei genitori. Qui il baby 
talk e gli schemi ripetitivi sono messi da parte (una eccezione è però «The 
Starry Night» col suo ossessivo ritornello) ma i risultati sono deprimenti e 
il cumulo di tristezze raccontate supera la sopportazione di un lettore non 
incline alle identificazioni !”. La Sexton flirta con il bisogno di una religione. 
In «The starry Night» questo bisogno diventa grido trovando il felice cor- 
relativo oggettivo della notte stellata: «Oh starry starry night! This is how/ 
I want to die». In molti altri casi però la Sexton propone semplicemente la 
sua storia senza riuscire a trarne una tensione o un ritmo significativi. E 

quindi anche la sua «sincerità» diventa subito maniera. Basterebbe a que- 
sto proposito confrontare «To a Friend Whose Work has come to Triumph» 
con le composizioni di Berryman o Auden sullo stesso tema: le considera- 
zioni ispirate da un quadro. Si tratta, come in Auden, della caduta di Ica- 
ro !, ma il discorso è continaumente interrotto dagli esclamativi: «Think of 
the difference it made! ...Admire his wings!» ecc. che rendono il ritmo, non 
si sa quanto volutamente, grottesco. Live or Die, del 1966, seppure interes- 

sante, non si può dire aggiunga molto alle prime raccolte. La Sexton si ac- 

corge di non poter sfruttare in eterno i suoi dolori ma i risultati tradiscono 

la sua incertezza. In Live or Die tutta la ricerca formale si indirizza soprat- 

tutto alla densità metaforica. Le poesie non sono organizzate in una strut- 

tura ma poste in ordine cronologico e, come l'autrice stessa riconosce «they 

read like a fever chart for a bad case of melancholy»!. Il lettore se si era 

dapprima rallegrato per la capacità della Sexton ad essere prima di tutto se 

stessa ora incomincia ad annoiarsi per il fatto che non sia altro che se stes- 

sa. L’epigrafe all'ultima poesia della collana” indica che la stanchezza del- 

17. Vedi R. Howard, «Anne Sexton», in Alone ivith America, London, Thames and 
Hudson, 1969, pp. 44-8 a proposito di A// My Pretty Ones: «..‘Her first book, espe- 
cially the best poems, spills into the secondo and semehow adds to it’, Robert Lowell 
seid when 44 My pretty Ones was published... choosing truth and taking the always di- 
screditable consequences does not, for all that, mean that Anne Sexton has given over 
the oracular role... Once she is on the tripod, it does not matter that images are exstin- 
guished, metaphors dissipated, words harrowed. What is left is a poem which utter ne- 

cessity seems to have reduced to absence...». 

18. Per Berrvman, in «Winter Landscape» le implicazioni seguivano la descrizione del 
quadro di Brueghel. In Auden il commento a un altro quadro di Brueghel, «La caduta 
di Icaro» diventava paysage moralisé. Niente di simile per la Sexton. Il quadro (presu- 
mibilmente lo stesso Brueghel che aveva ispirato Auden) è visto solo attraverso lo «stra- 
zio» delle frasi esclamative. 

19. R. Howard, op. cit., p.448-50: «A lessening of attention to what happens in the 
poem, as Roethke prophesied, has obliged Sexton to move into it every kind of event 
that can compel owr shocked attention, if not our assent, to that other world, the world 
where «I am the target». ...So assured, in these poeras which won her a Pulitzer Prize, 
and in the ones to come after, is Anne Sexton of her hieratic position... that she can 
afford, literally, to say anything and know that for all the dross it will be, in some way, 
a poem». 

20. Tratta da Herzog, di S. Bellow. 

363



l’autrice è quasi identica: «live or die, but don’t poison everything...». Al 
lettore non resta che sperare che dopo una dichiarazione così autoironica, il 
volume successivo, Love Poems, del 1969 allarghi il quadro. 

Questo avviene in parte con la interessante ripresa delle «filastrocche» lu- 
gubri che permettono per lo meno un distacco ironico, raggiunto anche nella 
poesia «For my lover, returning to his wife»: 

She is so naked and singular 
She is the sum of yourself and your dream. 
Climb her like a monument, step after step. 
She is solid. 

As for me, I am a watercolor. 
I wash off. 

L’uso del refrain e della rima «ritardata» conferisce ai temi più «sfacciati» 
un tono di provocazione ben controllato. I titoli sono significativi: «The 
Ballad of the Lonely Masturbator», «The Interrogation of the Man of Many 
Hearts», «In celebration of my Uterus» ecc. Alcuni critici, imbarazzati, la 

accusano di cattivo gusto”. Se il premio Pulitzer ha premiato l'impegno te- 
matico della raccolta precedente, quest’ultima non raccoglie altrettanti o- 
nori. Pure il tono allusivo e sinistro indica una svolta necessaria in «The 
Papa and Mama Dance» per esempio ? e nelle poesie finali della sequenza 
«Eighteen Days without you»: 

The day of the lonely drunk 
is here. No weather reports, 
no fox, no birds, no sweet chipmunks, 
no sofa game, no summer resorts. 

No whatever it was we had, 
no sky, no month — just booze. 
The half moon is acid, bitter, sad 
as I sing the Blended Whiskey Blues. 

Insomma le composizioni in cui la struttura prosodica diventa la regressio- 
ne sono certamente più efficaci e meno noiose di quelle in cui si parla della 
pazzia. Il personaggio non è gradevole: celebra con la stessa serietà con cui 
parlava della morte la propria abbronzatura e una camicia da notte rossa. 
Evidentemente solo un controllo ironico può salvare da questa sincerità in- 

21. G.S. Fraser, art. cit., p. 299. G. Burns invece (Southwest Review, primavera 1969, 
pp. 232-3) considera i Love Poems positivamente. Con questa raccolta secondo Burns la 

Sexton sfugge al manierismo «of the poem on the Gruesome Subject-madeness, incest, 
operations- spiced like a recipe with slightly cutesy surrealistic metaphors...» «The result 
is a better book than any she's done...». 

22.Qui il tema dell’incesto è solo suggerito, non reso esplicito. Perciò l'interessante 
atmosfera sospesa, di minaccia. 
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differenziata. Se il quadro si allarga i risultati sono comunque peggiori: l’as- 
sassinio di Kennedy diventa pretesto per un flirt e per sentirsi buoni in 
«December 4th»: «And we both wrote poems we couldn’t write/and cried 

together the whole long night». Meglio allora la pura celebrazione uterina, 
in cui i sensi, come per la Plath, danno l’unica possibilità di rapporto col 
reale. Ma quella che nella Plath era forma drammatica, violenza di tutti i 
rapporti, qui diventa un diluirsi in poeticalities e metafore stravaganti ma 
non per questo riuscite, di maniera a volte come nella peggiore Minou Druet, 
irritanti. 

In Transformations (1971), passato il tempo degli amori, si propone il 
mito ironizzato, la favola. Ma il ritmo è spesso inavvertibile, e l’ammoder- 
namento forzato. Meglio Grimm, che non è del resto, meno crudele: 

You always read about it: 
the plumber with twelve children 
who wins the Irish Sweepstakes. 
From toilets to riches. 
That story. 

Or the nursemaid, 
some luscious sweet from Denmark 
who captures the oldest son’s heart. 
From diapers to Dior. 
That story 7. 

La maggiore riuscita della Sexton resta dunque nelle forme ossessive della 
ripetizione e della canzonetta macabra, che meglio si adeguano ad una te- 

matica che voglia sfuggire la pura autolamentazione. Se è vero che niente 

conforta più di un bel verso pessimista, dobbiamo dire che purtroppo i versi 

della Sexton sono raramente confortanti. L'unica allegria possibile è allora 

quella del self che ironizza su se stesso raccontandosi in rima e fingendo il 

potere malefico delle allusioni e dei refrains. 

23. A. Sexton, Transformations, Boston, Houghton Mifflin, 1971, «Cinderella», p. 53. 
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RECENSIONI 
  

D.H. MeaApows, D.L. MEADOwWS, ]. 
RANDERS, W. W. BEHRENS, III, 
Sui limiti dello sviluppo, Milano, 
Mondadori (Biblioteca dell’EST), 

PP. 159. 

Il pianeta Terra fino a quando ci sop- 
porterà? Incremento demografico e 
industrializzazione hanno raggiunto 
livelli tali da rendere lecita la do- 
manda se stiamo operando per un 
collasso d’immani proporzioni, addi- 
rittura per l’autodistruzione, invece 
che per il miglioramento collettivo. 
Ci sarà dunque un «medioevo prossi- 
mo venturo?». La previsione di una 
catastrofe mondiale è scientificamen- 
te valida, bisogna prenderla in seria 
considerazioni per vedere se e in qua- 
le misura sia possibile scongiurarla; 
non è affatto un'ipotesi allarmistica 
diffusa da certi ambienti per scredi- 
tarne altri. Politici e scienziati so- 
prattutto sanno che lo sviluppo indu- 
striale ha un prezzo, in continuo au- 
mento finché diventerà insostenibile 
a meno che non ci si decida a mutare 
programma di sviluppo. Il Sistema 
intanto mira all’efficacia dei suoi fat- 
tori, le cui interrelazioni sono tali 
che l’avaria di uno determina conse- 
guenze disastrose anche negli altri (si 
pensi alla mancanza di energia elet- 
trica o all’ingorgo del traffico in una 
megalopoli, ecc.). L'equilibrio fatico- 
samente raggiunto è instabile, pre- 
cario: il disastro già ora può capita- 
re pet un evento imprevisto qualsia- 

si. Socialmente anzi siamo in una 
grave situazione di squilibrio: l’in- 
dustrializzazione, determinando la 
concentrazione della ricchezza, au- 
menta il dislivello tra paesi ricchi e 
paesi poveri e, all’interno dei paesi 
ricchi, tra ricchi e poveri. Gli emar- 
ginati, i sottoscupati, i reietti dell’in- 
dustria, gli abitatori del sottosuolo 
economico, i «grassi di fame» sono an- 
cora tanti. Troppi! Lo sviluppo capi- 
talistico ha perpretrato una società 
profondamente ingiusta: pur impo- 
nendo a tutti di consumare non ha 
dato a tutti un lavoro (cfr. M. Har- 
rington: La povertà negli Stati Uni 
ti, ed. Mondadori, 1963). 

Il rapporto del System Dynamics 
Group Massachusetts Institute of 
Tecnology (MIT) condotto per il 
Club di Roma sui dilemmi dell’uma- 
nità è la prima ricerca scientifica or- 
ganica e globale, mediante un mo- 
dello formale ottenuto con il metodo 
della dinamica dei sistemi, sull’attua- 
le «problematica del mondo». I rela- 
tori insistono sul fatto che esistono 
limiti naturali allo sviluppo, insupe- 
tabili; solo rispettandoli è possibile 
stabilire un equilibrio dinamico, al- 
trimenti è garantito il disastro tota- 
le. Lo sviluppo ha già raggiunto il 
livello di guardia: l’umanità ha cen- 
to anni di tempo per salvarsi. Ango- 
scia e smarrimento prendono il letto- 
re di fronte alle risposte inequivoca- 
bili dei calcolatori, alle tabelle e dia- 
grammi, alla rappresentazione del 
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modello del sistema mondiale me- 
diante diagramma di flusso (I limiti 
dello sviluppo, EST: Mondadori, 
1972, fig. 28). Gli scienziati del MIT 
non condividono l’ottimismo tecno- 
logico, definito anzi «la più comune 
e pericolosa reazione alle nostre con- 
clusioni sull’esame del modello mon- 
diale» (p.124), demandano ai politi- 
ci il compito delle scelte e dei prov- 
vedimenti concreti. La loro conclu- 
sione è: «L'unica cosa che ci manca 
è un riferimento, realistico ma tutta- 
via proiettato nel futuro, un obietti- 
vo che possa guidarci verso una con- 
dizione di equilibrio; in assenza di 
tale obiettivo la nostra azione diven- 
ta miope, e inevitabilmente produce 
quella crescita esponenziale che è de- 
stinata a sfociare nella rottura dei li- 
miti naturali e nella catastrofe fina- 
le» (p. 146). Nonostante questa scon- 
certante affermazione, l'équipe del 
MIT propone tre condizioni per uno 
stato di equilibrio globale: 1) man- 
tenere costante il capitale fisso e la 
popolazione; 2) mantenere al mini- 
mo gli indici di entrate e di uscita, 
cioè nascite e morti, investimenti e 
deprezzamenti; 3) il livello della po- 
polazione e quello del capitale fisso, 
e anche il rapporto tra essi, vengono 
determinati in accordo con scelte di 
carattere generale e con l’orizzonte di 
tempo prefissato. (Quest’ultima è 
molto vaga). Si dovrebbe creare così 
maggiore libertà, pur non potendosi 
configurare le istituzioni della futu- 
ra società e dire se sarà migliore del- 
la presente, poiché non esiste un mo- 
dello formale di condizione sociale 
nello stato di equilibrio. Certamente 
non esiste dovendo ancora ideare la 
struttura della nuova società. Non è 
chiaro come possano essere valide 
quelle tre condizioni se gli scienzia- 
ti, constatato di non avere a disposi- 
zione un modello formale della socie- 
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tà in stato di equilibrio, dichiarano 
di non potersi pronunciare sul futu- 
ro. 

Tuttavia il rapporto del MIT rima- 
ne importante almeno per tre moti- 
vi: i) dimostra che i principali ele- 
menti del sistema mondiale: popola- 
zione, produzione di alimenti, indu- 
strializzazione, inquinamento e sfrut- 
tamento delle risorse crescono espo- 
nenzialmente nel tempo (per la popo- 
lazione la crescita è addirittura iper- 
esponenziale: nel duemila la Terra 
sarà popolata da sette miliardi di in- 
dividui); ii) che essi sono interdipen- 
denti e s’influenzano a vicenda, per 
cui un discorso valido deve compren- 
derli tutti; iii) che si rende necessa- 
rio un riesame dei valori della civil 
tà occidentale, responsabili di uno 
sviluppo economico incontrollato. Il 
presente testo è un severo grido d’al- 
larme e un monito: ormai appare in- 
dilazionabile una svolta decisiva, una 
scelta fondamentale da parte di tutti 
i fruitori del Potere, politico ed eco- 
nomico. Gli uomini di cultura devo- 
no indicare le nuove prospettive, sen- 
sibilizzare l'opinione pubblica al fine 
di creare una «coscienza ecologica», 
premere sulle istituzioni politiche o- 
vunque inadeguate per un rinnova- 
mento. Conoscere i limiti dello svi- 
luppo significa acquisire consapevo- 
lezza dell'urgenza di una diversa so- 
cietà mondiale; la presente sta av- 
viandosi alla catastrofe, confermando 
così la tesi di Malthus e Marx sul 
surplus demografico e sul metodo ca- 
pitalistico di sviluppo. 

Sembra naturale che la risposta ci- 
bernetica più completa sia stata ela- 
borata nella più prestigiosa univer- 
sità scientifica americana, trovandosi 
proprio gli Stanti Uniti ai limiti del- 
lo sviluppo. Se è vero che tutti i po- 
poli devono cntribuire al mutamen- 
to, bisogna riconoscere che l’impe-



gno spetta soprattutto ai paesi ric- 
chi, i maggiori responsabili dell’im- 
poverimento delle risorse naturali e 
dell’inquinamento. Gli scienziati del 
MIT esplicitamente chiamano in cau- 
sa i politici precisando che equilibrio 
non significa arresto del progresso, 
ma scelta ragionata degli obiettivi sì 
da consentire libertà più sostanziali 
di quelle odierne. «Naturalmente, 
non c’è alcuna garanzia che, una vol- 
ta raggiunto l’equilibrio, le risorse 
morali dell’uomo siano sufficienti per- 
ché venga risolto il problema della 
distribuzione del reddito; ma le con- 
dizioni sono ancor meno favorevoli 
nell’attuale situazione di sviluppo in- 
controllato, che mette a dura prova 
tanto le risorse morali quanto quelle 
naturali» (p.143). È imprevedibile 
se la nuova società sarà giusta, vale 
però la pena di tentare. Anzi, dob- 
biamo farlo, spinti dalla necessità e 
dalla esigenza morale di garantire la 
vita a tutti gli uomini e conferirle di- 
gnità. 

Nemmeno il commento al rappor- 
to del Comitato Esecutivo del Club 
di Roma suggerisce la soluzione poli- 
tica ad hoc; vi sono constatazioni ed 
osservazioni accettabili, molte buone 
intenzioni, manca l’originalità di un 
progetto. È diventato un luogo comu- 
ne dire che ci vuole un enorme sfor- 
zo di comprensione e d’immaginazio- 
ne, un fermo impegno etico-politico, 
il contributo di tutti i popoli e il cam- 
biamento di valori ed obiettivi. Su 
ciò facile è l’accordo. Discutibile ci 
sembra la proposta di «un’assise mon- 
diale in cui statisti, uomini politici e 
scienziati possano discutere, al di fuo- 
ri delle strettoie dei rapporti formali, 
i pericoli e le promesse del futuro si- 
stema mondiale» (p. 155). In assem- 
blee del genere i rapporti rimangono 
sempre formali e la discussione fini 
sce per arenarsi a causa di incom- 

prensioni, dovute a mentalità e a lin- 
guaggi differenti. Possono capirsi 
scienziati ed uomini politici? Ne du- 
bitiamo. Un’assise mondiale sarebbe 
impotente come tutti gli organismi 
internazionali o sovranazionali. Inol- 
tre, data la struttura politica esisten- 
te, è impensabile un accordo tra sta- 
tisti, interessato com’è ognuno alla 
propria sfera d’influenza o alla salva- 
guardia della propria nazionalità. I 
politici in genere sono miopi, prag- 
matici, ostili alle serie riforme per- 
ché sostenuti dalle boldings finanzia- 
rie ed economiche, sensibili all’opi- 
nione della «maggioranza silenzio- 
sa», i gruppi di pressione progressi- 
sti li provocano poco. Il politico au- 
tentico è un’eccezione; egli sì ha il 
coraggio di mutate Sistema, di rom- 
pere con l’abitudine, di creare nuovi 
valori e d’impegnarsi per attuarli. È 
un uomo di cultura, perciò un rivo- 
luzionario che s'impone per la luci- 
dità di pensiero, per il disinteresse 
personale, per la forza della sua te- 
stimonianza. 

Dall’attuale classe politica non pos- 
siamo certo aspettarci un mutamen- 
to radicale per evitare i limiti dello 
sviluppo; anzi, se prima non si rea- 
lizzerà una politica mondiale avre- 
mo solo dei correttivi. Si continue- 
rà a depauperare le risorse naturali 
non rinnovabili, a danneggiare senza 
rimedio il pianeta, aumenterà il di- 
vario di reddito e quindi la miseria 
e la violenza. I limiti dello sviluppo 
non fanno che riproporre per altra 
via come il problema fondamentale 
oggi sia la soluzione della questione 
internazionale, dell’eliminazione de- 
gli Stati. Soltanto a questa condizio- 
ne si potranno cambiare i metodi e 
i rapporti capitalistici di produzione 
e affrontare realisticamente i proble- 
mi connessi ai limiti dello sviluppo. 

SILVANA CECCHINEL 
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Joaquin Gimeno CasaLpuERO, La 
imagen del monarca en la Castilla 
del siglo XIV (Pedro el Cruel, En- 
rique II y Juan I), Madrid, Selec- 
ta-44 de «Revista de Occidente», 
1972. 

Joaquin Gimeno Casalduero, medie- 
valista, docente presso università sta- 
tunitensi, ci presenta un libro inte- 
ressante e nuovo, un’opera che allar- 
ga gli orizzonti della tradizionale sto- 
riografia per dare una visione più am- 
pia della realtà castigliana del tem- 
po, di cui il monarca, oggetto specifi- 
co dello studio, è artefice e prodotto. 

Nella breve Introduzione l’autore 
spiega l’importanza della guerra civi- 
le del 1366, che rappresenta la svol 
ta decisiva di un lungo processo ini- 
ziato sotto Alfonso X e che termine- 
rà sotto i Re Cattolici. È il momen- 
to in cui Castiglia cambia, nel turbi- 
ne dei conflitti fra tre antagonisti: il 
monarca, la nobiltà e la città, intesa 
quest’ultima, ma Casalduero mai af- 
fronta il problema da un punto di 
vista sociale, come nuova classe bor- 
ghese. 

Con oculata metodologia il nostro 
studioso presenta nel primo capitolo 
la situazione castigliana prima del fa- 
tidico 1366, non tralasciando di esa- 
minare anche le condizioni dell’Eu- 
ropa. 

Nel Duecento San Bonaventura co- 
struisce la teorizzazione del feudale- 
simo rifacendosi a modelli ben vivi: 
esalta il monarca come armoniosa u- 
nione di una pluralità di leggi, usi, 
costumi, interessi. Il rapporto tra il 
re e i grandi del suo regno, e il re 
e le città, secondo la concezione get- 
manica, era di tipo contrattuale. La 
terra era del re (origine patrimonia- 
le del suo potere); egli la concedeva 
in cambio di servizi. 

La figura del monarca durante i se- 
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coli cambia per acquistare magnifi- 
cenza e potere; Casalduero cita le 
teorie di Sant'Isidoro, di San Tom- 
maso, dei Padri della Chiesa. La mag- 
gioranza dei teorici riconosce nel re 
il difensore del bene del popolo, a 
cui egli deve rispondere delle sue a- 
zioni. È significativo che la funzione 
legislativa nel mondo feudale non 
sia svolta dal re, ma dalla comunità 
(nobiltà, prelati, delegazioni cittadi- 
ne), perché le leggi devono soddisfa- 
re le esigenze contingenti della co- 
munità. Ma proprio da questo con- 
cetto di comunità, nato dalle esigen- 
ze della nuova società cittadina, sor- 
ge il conflitto tra monarchia e nobil- 
tà, perché quest’ultima vede sminui- 
re il suo potere: il re si avvarrà del- 
l’appoggio delle città per rendersi in- 
dipendente dalla nobiltà; inizia così 
la frantumazione del feudalesimo. 

Nel xIm secolo il sistema caratteri. 
stico delle monarchie europee era 
quello ereditario; il sistema elettivo 
era proprio del pontificato e dell’im- 
pero. In entrambi i casi, con diverse 
interpretazioni (San Bonaventura, 
San Tommaso), si afferma il caratte- 
re divino dell’investitura. Alfonso x 
fu un accanito difensore del sistema e- 
reditario: ritenne la sua investitura 
come un diritto concesso da Dio al 
re e alla sua stirpe. In Castiglia, dun- 
que, si radica l’idea che solo il sovra- 
no può trasmettere il diritto alla co- 
rona. 

Il re ha una fortissima responsabi- 
lità in tre direzioni distinte: verso 
Dio, verso se stesso, verso i suoi vas- 
salli. Alfonso, nel suo dottrinale dei 
re, riassume il tutto nell’unica re- 
sponsabilità della realizzazione della 
giustizia. Casalduero nota con acutez- 
za che il lavoro alfonsino è caratte- 
rizzato dal desiderio di evitare inno- 
vazioni: è un compendio di diritti. 
Per avvalorare la sua tesi cita dovi-



ziosamente dalle Partidas brani di ca- 
rattere politico, legislativo ed econo- 
mico (analisi del sistema tributario, 
del commercio estero). 

Il grande sogno di Alfonso sareb- 
be stato un equilibrio tra nobiltà e 
società cittadina, ma la grande oppo- 
sitrice fu la nobiltà, non per tenere 
fede a ideali feudali, ma per conser- 
vare i privilegi, o, nell’ambito dell’al- 
ta nobiltà, per motivi dinastici: è il 
caso della guerra del 1282 tra i figli 
e i fratelli di Alfonso. 

Sancho rv si appoggia, per ottene- 
re un potere illimitato e per idealiz- 
zare e divinizzare la figura del sovra- 
no, agli ideali delle Partidas e ad al- 
tre teorie precedenti; inoltre codifica 
in Castigos y documentos la relazio- 
ne tra vassalli e monarca. Le citazio- 
ni di Casalduero anche qui sono lun- 
ghe e particolareggiate. 

Il Libro de los cien capitulos che 
Casalduero data tra il 1285 eil 1300, 
posticipandolo rispetto alla credenza 
della critica precedente, riprende la 
teoria del sovrano immagine di Dio 
e da Questo investito a regnare in 
suo nome e condannabile solo dalla 
Divinità. La nobiltà è l’appoggio del- 
la monarchia. 

Paladino e difensore della nobiltà 
è don Juan Manuel, parente dei re 
di Castiglia, ma ostentatamente lon- 
tano da loro nella ricerca di superar- 
li in dignità e prestigio: egli sottoli 
nea, secondo l’idea feudale, il dove- 
re di mutua assistenza che si deve in- 
staurare nel rapporto re-sudditi, con 
il diritto, però, da parte dei sudditi, 
di giudicare Ia condotta dei re. Per 
don Juan Manuel la società contem- 
poranea è costituita solo dalla nobil 
tà. Con Alfonso e Sancho condivide 
l’idea della necessità dell’obbedienza 
al monarca, che può essere castigato 
solo da Dio. 

Per Casalduero all’inizio del xIv 

secolo ci sono due posizioni contrap- 
poste: l’una dei principi che ricerca- 
no antiche formule per distanziare i 
vassalli, l’altra dei nobili che si ri- 
fanno ad antiche cerimonie per col- 
locare il re vicino ai suoi sudditi, per 
poter così partecipare essi stessi al 
governo. Con Alfoso x1 vince la pri- 
ma corrente: l’unzione divina collo- 
ca il monarca tra Dio e i suoi vassal- 
li, ma l’atto di incoronarsi prepoten- 
temente da solo lo allontana dalla 
Chiesa (vedi teoria di Egidio Roma- 
no) e dai suoi sudditi. Si deve così 
ricorrere a un compromesso: Gio- 
vanni da Parigi per esempio, nega al- 
l’unzione un’influenza determinante 
sull’indipendenza dei re nei riguardi 
della Chiesa. I re di Castiglia, dun- 
que, si sentono indipendenti da Ro- 
ma, ma perdono il loro carattere se- 
midivino. 

Nel secondo capitolo Casalduero a- 
nalizza il regno di Pietro 1 (Pedro el 
Cruel) e Enrico 1r di TrastAmara. 

All’inizio del xrv secolo in Euro- 
pa si manifesta una tendenza verso 
il regime corporativo per la realizza- 
zione di una armoniosa comunità che 
solo nella sua molteplicità può riflet- 
tere la grandezza del Creatore. Per 
avvalorare questa idea Casalduero di- 
squisisce a lungo in un particolareg- 
giato confronto tra le teorie di Ari- 
stotele, San Tommaso, Sant’Isidoto 
e San Bonaventura. È mia impressio- 
ne che il Nostro intellettualizzi e filo- 
sofeggi un po’ troppo, perdendo for- 
se di vista la realtà, pet giungere al. 
la conclusione che, come si era tra- 
scendentalizzato il feudalesimo, così 
si trascendentalizza nel xiv secolo il 
regime corporativo, che favorisce lo 
sviluppo e le conseguenti pretese del- 
le città. 

I te di Castiglia accettarono e fa- 
vorirono la crescita delle città, per- 
ché così crebbe il loro potere nei ri- 

371



guardi della nobiltà: ne è un esem- 
pio Alfonso xi, che bilanciò il pote- 
re dei vari stati sociali, creando però 
con la sua condotta privata i presup- 
posti agli avvenimenti che scatene- 
ranno la guerra civile. Però solo con 
Pietro I si realizza il sogno dei re di 
Castiglia: il re despota assoluto, si- 
tuazione che già si era verificata du- 
rante la minorità di Pietro con la reg- 
genza della regina Maria e del suo 
consigliere Juan Alfonso de Albu- 
querque, che non aveva disdegnato 
l’appoggio delle città contro la nobil- 
tà ribelle. 

Per Casalduero il regno di Pietro 
1 ricorda quello di Filippo 1v di Fran- 
cia: entrambi si rifanno alla dottrina 
di Fgidio Colonna, autore nel 1280 
per Filippo del De Regimine Princi- 
pum, opera che nel 1345 fray Juan 
Garcia Castrojériz tradusse per l’in- 
fante Pietro. Mi risulta poco chiara, 
però, la spiegazione che ci dà Casal. 
duero della coincidenza di situazioni, 
nonostante egli la avvalori con la so- 
lita dovizia di particolari; ritiene la 
analogia significativa non pet un’in- 
fluenza di Egidio Colonna, o perché 
i due principi siano partiti da una 
base comune (entrambe le tesi non 
sono dimostrabili), ma perché la con- 
dotta dei due accentua ciò che di a- 
nalogo ci fu nelle loro aspirazioni. 
Entrambi concepirono la figura del 
principe dal potere illuminato. Ma 
la nobiltà si oppose al disegno di Pie- 
tro e scelse come paladino Enrico di 
TrastAmara. L’intervento della Fran- 
cia a fianco di Enrico e quello del- 
l’Inghilterra a fianco di Pietro fu qua- 
si una logica conseguenza di un equi- 
librio molto precario che cercava o- 
gni pretesto per infrangersi. 

La guerra civile dura tre anni (mar- 
zo 1366-marzo 1369). Casalduero la 
divide in tre periodi: il primo, fino 
all’aprile del ’67, termina con il suc- 

372 

cesso della monarchia, il secondo con 
l’assassinio di Pietro, il terzo segna 
l’inizio di una nuova dinastia, quella 
dei Trastimara, con Enrico, che si 
affretta a rafforzare e legittimare in 
tutti i modi la sua investitura, in- 
staurando un regime cooperativo, che 
in teoria dovrebbe distruggere i vec- 
chi e pericolosi contrasti tra monar- 
chia, nobiltà e società cittadina. 

Enrico fu abilissimo nel distrugge- 
re la figura di Pietro, non ricorrendo 
a storie più o meno credibili, ma ri- 
cordando ed evidenziando le gravi 
pecche morali del suo predecessore. 

Casalduero a questo punto fa una 
lunga disquisizione sulle idee che del- 
la monarchia e della tirannide, sua 
degenerazione, ebbero filosofi come 
Sant'Agostino, Sant'Isidoro, San Gre- 
gorio, Giovanni di Salisbury, Giovan- 
ni da Parigi, idee che informarono il 
comportamento dei monarchi euro- 
pei e castigliani. È un lungo pream- 
bolo per spiegare come Enrico riesca 
a giustificare la sua posizione nei ri- 
guardi del tiranno Pietro, nuovo Sa- 
tana; come tale ce lo descrive anche 
Matteo Villani nella sua Cronica. Ca- 
salduero non ricorda, invece, la tra- 
dizione letteraria fiorita attorno alla 
figura di Pietro. A mio giudizio al- 
meno un accenno sarebbe stato per- 
tinente. Cita parecchie volte poesie 
tratte dai Carcioneros per dimostra- 
re come si esaltava la figura di En- 
rico. Non c'è dunque da parte sua 
una aprioristica negazione del riferi- 
mento letterario. 

All’immagine di Enrico che ama e 
vive con i suoi sudditi (si tenga pre- 
sente che con lui le cortes ebbero 
nuova forza), si oppone quella di Pie- 
tro, tiranno degli uomini e dispregia- 
tore di Dio; questo è il filo condut- 
tore della Crérica del rey don Pedro 
di Pero Lépez de Ayala. Giustamen- 
te osserva Casalduero che Enrico cer-



ca insistentemente il confronto con il 
fratello per esaltare i suoi titoli e i 
suoi diritti. 

Per annullare qualsiasi rigurgito di 
reazione, per irrobustire la sua auto- 
rità, Enrico creò una seconda nobil- 
tà, un gruppo forte e fedele, stretta- 
mente vincolato alla corona. Nasce 
così, secondo Casalduero, lo spirito 
del cortigiano: tutti si sentono obbli- 
gati ad esaltare il monarca e a colla- 
borare con lui. Lo stesso spirito in- 
forma la poesia del xIv e xv secolo, 
tipicamente celebrativa. 

Enrico morì nel 1379 lasciando un 
regno solido perché retto da un pre- 
stigioso e miracoloso equilibrio di 
forze che solo lui era riuscito ad av- 
vicinare. Suo successore fu Giovan- 
ni. Per Casalduero la presentazione 
che di lui fa Lépez de Ayala nella 
Cronica del rey don Juan (<avia mu- 
chas dolencias») ha alterato l’inter- 
pretazione della sua personalità e del 
suo carattere. Giovanni è per tradi- 
zione l’uomo ammalato, vittima an- 
che di pesanti sconfitte militari: fi- 
gura in verità triste. Non si può af- 
fermare, dice Casalduero, che alla de- 
bolezza fisica unisse debolezza mora- 
le; anzi i dolori fisici moltiplicarono 
le sue energie e non gli impedirono 
una vita attiva. Così la ricerca del 
colloquio con i suoi sudditi non fu, 
come vuole la tradizione, dimostra- 
zione di mancanza di volontà o di o- 
pinione politica. Il suo carattere fu 
fermo e deciso, anche se saggiamente 
duttile. Cercò, come Enrico, il raf- 
forzamento della corona mediante l’e- 
quilibrio di forze contrarie (nobiltà- 
città), però meno ambiguamente e 
sornionamente. Si preoccupò anche di 
modernizzare la Castiglia per ade- 
guarla allo sviluppo politico ed eco- 
nomico degli altri stati europei. Fal- 
lì invece il suo sogno dell’annessione 
del Portogallo al regno di Castiglia. 

Casalduero, nella totale riabilitazione 
della figura di Giovanni, vuole giu- 
stificare anche sul piano umano il de- 
siderio del Trast&mara di lasciare ai 
propri figli la corona portoghese. Co- 
me sempre le sue osservazioni sono 
acute, la documentazione meticolosa, 
però mi sembra che a volte le con- 
clusioni siano un po’ forzate per so- 
stenere la propria tesi. Molto più 
chiara, logica, obiettiva è l’investiga- 
zione storica sull’intervento di Gio- 
vanni in Portogallo. Molto intelli- 
gentemente, a mio modo di vedere, 
Casalduero dà evidenza alla situazio- 
ne coincidente, e allo stesso tempo 
conflittuale, che si era venuta a crea- 
re in Castiglia e Portogallo. Gli ar- 
gomenti che legittimavano l’incoro- 
nazione di Enrico di Trastimara le- 
gittimavano anche l’usurpazione del 
portoghese Maestre de Avis, ma si 
creavano così dubbi sulla legittimità 
di Giovanni ad essere re. Anche da 
questa situazione il TrastAmara esce 
vincitore, anche se in verità non trop- 
po pulito. 

Casalduero dedica l’ultimo capito- 
letto della sua opera alla posizione 
che Giovanni prese verso la Chiesa 
allora travagliata dallo scisma. Inizia 
con uno sfoggio di citazioni tratte da 
San Paolo, Sant'Agostino, San Gre- 
gorio, San Bernardo, San Bonaventu- 
ra, San Tomimaso, Egidio Romano, 
Giovanni da Parigi, per chiarire il 
concetto di unità tra Chiesa e popo- 
lo cristiano, per dimostrare come la 
Chiesa sia scesa dalla sua «turris e- 
burnea» per evolversi attraverso i se- 
coli con la politica europea, sotto 
l'impulso di tre elementi dominanti: 
il papa, il collegio cardinalizio, i fe- 
deli. 

Giovanni propugna la via conci- 
liare, riflesso della sua posizione «de- 
mocratica» del momento; la ricusa 
quando in Castiglia propone un pro- 
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gramma centralizzatore e assolutista. 
Per Giovanni il pontefice rappresen- 
ta i principi della monarchia, e co- 
me monarca, anzi «tex regum» deve 
essere concepito. 

Casalduero non fornisce la sua va- 
lidissima opera di una bibliografia, 
sempre molto utile e pratica. Ho no- 
tato alcune imprecisioni e discordan- 
ze grafiche nelle citazioni, del resto 
giustificabili in un lavoro storico e 
non strettamente filologico. Interes- 
sante è il modo in cui ha composto 
ciò che, a mio giudizio, troppo mo- 
destamente chiama Indice alfabéti- 
co: in realtà è un indice analitico di 
situazioni riassunte sotto voci più 

B. A. UsPENSKI, Poetika kompozi- 
cii. Struktura chudozestvennogo 
teksta i tipologija kompozicionnoj 
formy (= Semiotiteskie issledove- 
nija po teorii iskusstva, 1), Mo- 
skva, Izdatel’stvo «Iskusstvo», 
1970, pp. 224, 30 ill. 

«- [...] El bijo de Bartolomé Carra 
sco [...] me dijo que andaba ya en 
libros la bistoria de vuesa merced, 
con nombre de El ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha; y dice 
que me mientan a mi en ella con mi 
mesmo nombre de Sancho Panza, y 
a la sefiora Dulcinea del Toboso, con 
otras cosas que pasamos nosotros a 
solas, que mi hices cruces de espan- 
tado còmo las pudo saber el bisto- 
riador que las escribié —. 

— Yo te aseguro, Sancho, dijo Don 
Quijote, que debe de ser algin sabio 
encantador el autor de nuestra bisto- 
ria; que a los tales no se les encubre 
nada de lo que quieren escribir —».. 

In questo dialogo, che si trova al. 
l’inizio della seconda parte del Dox 
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«tradizionali». 
Nell’esame particolareggiato del li- 

bro ho più volte evidenziato la scru- 
polosità e l'abbondanza della docu- 
mentazione, la precisione della cita- 
zione, la profondità di riflessione, la 
acutezza di giudizio. È un libro den- 
so, stimolante, condotto con intelli- 
gente rigore scientifico, senza abuso 
di pedanterie (eventuali ripetizioni di 
concetti sono giustificabili nel desi- 
derio di chiarezza). Lo stile è agile, 
essenziale, il periodare breve e inci- 
sivo. Le imprecisioni e le mancanze 
che ho rilevato nulla tolgono a una 
opera che onora la storiografia casti- 

gliana. DonatELLA FERRO 

Chisciotte, i due protagonisti si pon- 
gono un problema capitale della teo- 
ria letteraria, quello delle fonti da 
cui il narratore trae la sua conoscen- 
za e, quindi, dei limiti di tale cono- 
scenza. Secondo Sancio, che concepi- 
sce la narrazione come il fedele reso- 
conto di fatti di cui si è stati testi- 
moni, Cide Hamete Benengeli, il sup- 
posto cronista delle loro vicende, non 
dovrebbe conoscere eventi ai quali 
non ha assistito, mentre per Don 
Chisciotte l’autore è un mago la cui 
conoscenza è praticamente illimitata. 
I due personaggi hanno in mente in- 
somma due tipi opposti di natrato- 
re: il testimone oculare, vincolato a 
un certo punto di vista, che deve dar 
ragione al lettore di tutte le informa- 
zioni di cui si trova in possesso, che 
esulano dalla propria esperienza em- 
pirica, e il dio onniscente che può, a 
suo arbitrio, assumere qualsiasi pun- 
to di vista, e che comunque non de- 
ve giustificare le sue conoscenze. 

Gli studi sul poît of view in fic- 
tion hanno una ricca tradizione nella



critica letteraria inglese e americana 
novecentesca. Le polemiche di Hen- 
ry James contro il proteismo dei ro- 
manzieri naturalisti, i suoi tentativi 
di creare un punto di vista control- 
lato e interno all’azione narrativa in- 
corporandolo in uno dei personaggi, 
le riflessioni contenute nelle sue pre- 
fazione hanno dato vita a una ampia 
serie di studi. Il dibattito teorico su 
questo argomento, inaugurato dal la- 
voro ormai classico di Percy Lub- 
bock Tre Craft of Fiction del 1921, 
che pose i problemi e tentò una pri- 
ma classificazione, si è in un certo 
senso concluso quarant'anni più tar- 
di con The Rbetoric of Fiction di 
Wayne C. Booth, un libro che rinno- 
va profondamente le discussioni sul 
punto di vista, inserendole in una 
prospettiva diversa. 

Assai più esigua la letteratura su 
questo tema in Unione Sovietica. AI 
termine degli anni dieci e negli anni 
venti se ne interessarono Ejchen- 
baum, Vinogradov e Gofman, nel- 
l’ambito dei loro lavori sullo skaz, e, 
fra gli studiosi che si mossero ai 
margini dell'esperienza formalista, 
Bachtin e VoloSinov. Più tardi, oltre 
alle osservazioni che si trovano qua 
e là in Gukovskij, sono da ricordare 
le indagini del grande medievalista 
Lichacév, dedicate alla concezione del 
tempo è dello spazio nell’epos e nel 
folklore slavi, e, fra gli studi più re- 
centi, il bel saggio di Lotman sullo 
spazio artistico nella prosa di Gogol”. 

Per liberare questo settore della 
ricerca letteraria dalle secche di un 
descrittivismo che, in mancanza di 
adeguate strutture teoriche, moltipli- 
cava vanamente i rilievi tassonomici, 
alcuni studiosi si sono rivolti, in que- 
sti ultimi anni, all’indagine tipolo- 
gica («Typology of literary structu- 
res should be the peack ot the struc- 
tural analysis», scrive L. Doledel: 

The Typology of the Narrator: Point 
of View in Fiction, in To Honor Ro- 
man Jakobson, I, The Hague-Paris, 
1967, p. 543). I lavori più interes- 
santi, il libro del tedesco F. K. Stan- 
zel (Typische Formen des Romans, 
Géttingen, 1964) e l’articolo che ho 
citato del cecoslovacco L. Doledel, 
propongono dei modelli semplici di 
punti di vista, dei tipi ideali logici (o 
quasi logici) ai quali andranno poi 
raffrontate le varie realizzazioni em- 
piriche, cioè le concrete narrazioni. 

In questo senso è orientato, alme- 
no nelle intenzioni, anche il libro di 
Uspenskij che apre la collana di in- 
dagini semiotiche promossa dalla ca- 
sa editrice moscovita Iskusstvo. Bo- 
ris Andreeviè Uspenskij, linguista au- 
torevole, studioso degli universali del 
linguaggio, è uno dei promotori del- 
le ricerche semiologiche in Unione 
Sovietica. Estremamente versatile, si 
è occupato sub specie semioticae di 
stilistica, letteratura, cartomanzia, 
personologia, culturologia, ma soprat- 
tutto di pittura. Questa ricchezza di 
interessi, questa capacità di muover- 
si con competenza in discipline di- 
verse sono fra i motivi che rendono 
suggestiva la lettura di Poetika kom- 
pozicii. 

Il libro indaga quello che l’auto- 
re definisce «il problema centrale del- 
la composizione delle opere d’arte: 
il punto di vista» (fodka zrenija) (p. 
5). Nell’introduzione («Totka zre- 
nija» kak problema kompozicii, pp. 
5-15) Uspenskij precisa l'ambito e i 
criteri del suo lavoro, fornendo il 
quadro teorico entro cui si dovreb- 
bero collocare i capitoli successivi. 
Innanzitutto egli distingue fra «arti 
rappresentative» (letteratura, cinema, 
teatro, pittura figurativa) e «non rap- 
presentative» (pittura astratta e or- 
namentale, musica, architettura), le 
prime sono «direttamente legate al- 
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la semantica», nel senso che costitui- 
scono «la rappresentazione di un 
frammento della realtà che funziona 
da denotatum», mentre le seconde so- 
no «legate, di preferenza [...] alla 
sintassi» (pp. 5-6). Il problema del 
punto di vista è pertinente per tutte 
le forme d’arte rappresentativa, men- 
tre non appare rilevante per le arti 
astratte. In una prima approssima- 
zione il punto di vista viene ca- 
ratterizzato come un aspetto della 
correlazione fra piano dell’espressio- 
ne e piano del contenuto, un concet- 
to semiologico e non puramente let- 
terario. Sue varianti specifiche sono 
la prospettiva in pittura e il montag- 
gio nel cinema. 

La nozione di punto di vista è fon- 
damentale, secondo Uspenskij, in una 
«teoria generale della composizione», 
che si proponga di studiare le leggi 
che governano» la costruzione dei te- 
sti artistici (dove testo [fe&sf] signi 
fica, come precisa l’autore, «una qual- 
siasi sequenza di segni organizzata se- 
manticamente»). Egli infatti parte, 
esplicitamente, dall’ipotesi che «la 
struttura del testo artistico si può 
descrivere analizzando i diversi pun- 
ti di vista [...] e le relazioni che que- 
sti hanno fra di loro» (pp.11-12). 

Da queste premesse di carattere 
generale Uspenskij trascorre a una 
più concreta determinazione del ter- 
reno e degli scopi della sua ricerca: 
indagare sul punto di vista in lettera- 
tura per fondare, sul tale base, «una 
tipologia delle possibilità compositi- 
ve» (p.11) dei testi letterari; lavo- 
ro non da poco, poiché presuppone 
si siano definiti il repertorio dei pos- 
sibili punti di vista, il sistema delle 
loro combinazioni, e le funzioni che 
essi sono chiamati ad assolvere nelle 
varie opere. 

Si capisce come tale indagine si 
trova a dipendere, in larga misura, 
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dal significato che si dà al termine 
«punto di vista», poiché, come ri- 
corda Uspenskij, «sono possibili ap- 
procci diversi» a questo concetto: 
può essere inteso come categoria e- 
sclusivamente psicologica, o come ca- 
tegoria spaziale, etc. Uspenskij indi- 
vidua quattro «piani di osservazio- 
ne» (plany rassmotrenija) del punto 
di vista in un’opera letteraria: «il 
piano della valutazione», «il piano 
fraseologico», «il piano spazio-tempo- 
rale», «il piano psicologico». A cia- 
scuno corrisponde un distinto «Ilivel- 
lo» (urover’) d’analisi strutturale del 
testo: «In altre parole ai differenti 
approcci con cui vengono rivelati e 
fissati i possibili punti di vista in una 
opera letteraria corrispondono tecni- 
che di descrizione della sua struttura 
diverse; in tal modo strutture di una 
stessa opera possono essere enuclea- 
te a vari livelli di descrizione; in ge- 
nerale si può affermare che tali strut- 
ture non debbono necessariamente 
coincidere l’una con l’altra» (p.13). 

Infine l’autore avverte che, pur 
concentrando la sua ricerca sui testi 
letterari, cercherà, quando gli sarà 
possibile, di istituire rapporti sia con 
le altre forme e l’espressione artisti- 
ca, sia con le pratiche linguistiche 
extraletterarie. Nel primo caso do- 
vrebbe emergere «il carattere univer- 
sale» dei procedimenti individuati, 
nel secondo il loto fondamento «na- 
turale» (p. 13). 

Prima di iniziare un esame detta- 
gliato dell’opera mi sembra necessa- 
rio soffermarmi su alcuni concetti in- 
trodotti da Uspenskij in questa pri- 
ma parte, concetti che saranno chia- 
mati a sostenere un ruolo fondamen- 

tale nel corso del lavoro e la cui for- 
mulazione appare inadeguata. 

Comincio dalla nozione chiave di 
«punto di vista». Definirlo come un 
aspetto della correlazione fra i pia-



ni dell’espressione e del contenuto 
(p. 6) è troppo generico, mentre affer- 
mare che i diversi punti di vista cor- 
rispondono alle «posizioni dell’auto- 
re dalle quali viene condotta la nar- 
razione» (pp.1o-11) è un puro trui- 
smo. I logici direbbero che il termi- 
ne viene definito per estensione e 
non per intensione: conosciamo, 
grosso modo, gli ambiti che abbrac- 
cia, senza sapere precisamente che co- 
sa esso indichi, quali siano i suoi con- 
notati. Nel corso dell’opera lo trovia- 
mo in contesti e con significati di- 
versi, che non vengono chiariti in un 
sistema coerente di specificazioni e 
di corrispondenze. Non giova inoltre 
alla sua comprensione il raffronto con 
le nozioni di struttura e composizio- 
ne. A volte i tre concetti paiono coin- 
cidere e la struttura dell’opera d’ar- 
te, o delle sue possibilità compositi 
ve, esaurirsi nell’analisi dei punti di 
vista (cfr.: pp.16-18, etc.), mentre 
in altri luoghi Uspenskij per struttu- 
ra sembra intendere qualcosa di più, 
o comunque di diverso. E non è so- 
lo un problema terminologico, deter- 
minato dall’uso sinonimico di parole 
cariche ciascuna di una propria tra- 
dizione, poiché nulla vieta di usare 
parole vecchie in sensi nuovi, se pre- 
viamente ne vengono ridefiniti i si- 
gnificati, quanto teoretico. Quello 
che manca è il quadro generale, o 
teoria, che fissi, in modo coerente e 
adeguato, le classi di significato dei 
concetti che vengono utilizzati. 

Per quanto riguarda i piani nei 
quali si manifesta il punto di vista in 
un testo letterario il problema è di 
sapere se ci troviamo di fronte a un 
sistema con una sua gerarchia o no, 
cioè se c'è un punto di vista domi- 
nante e altri subordinati. Uspenskij 
sembra offrire una soluzione allorché 
definisce il sistema dei punti di vista 
sul piano della valutazione come «la 

struttura compositiva profonda del- 
l’opera» (glubinnaja kompozicionna- 
ja struktura), in opposizione ai «pro- 
cedimenti compositivi superficiali» 
(vneSnie kompozicionnye prémy) (p. 
16). Dico «sembra» poiché nessuna 
delle questioni che tale affermazione 
comporta viene poi affrontata nell’o- 
pera. Rimane una indicazione isolata, 
e si ha persino il dubbio che si trat- 
ti di un omaggio all’ovvietà diffusa, 
che vede nell’ideologia l’aspetto più 
importante di un testo letterario. 

Uspenskij inizia la sua analisi (cap. 
I, «Todki zrenija» v plane ocenki, 
pp. 16-27) dal piano «valutativo», o 
«ideologico» (termine ripreso da Ba- 
chtin e Gukovskij), piano che appare 
difficilmente formalizzabile e per il 
quale «è necessario ricorrere all’in- 
tuizione» (p. 16). In primo luogo U- 
spenskij cerca di definire «da quale 
punto di vista (in senso compositivo) 
l’autore di un’opera valuta [...] il 
mondo che rappresenta» (p.16), di 
vedere cioè se questo punto di vista 
coincide con quello di uno o più per- 
sonaggi, con quello di un narratore 
esterno, etc. Quindi, a seconda delle 
relazioni che si stabiliscono fra i va- 
ri punti di vista ideologici, Uspen- 
skij distingue due tipi fondamentali 
di narrazioni: quelle in cui vi è un 
punto di vista dominante, che subor- 
dina a sé tutti gli altri, e quelle in 
cui i vari punti di vista non sono di- 
sposti secondo un ordine gerarchico, 
ma hanno pari dignità. La distinzio- 
ne corrisponde ai modelli di romanzo 
monologico e polifonico di Bachtin. 

La tesi del secondo capitolo («To 
ki zrenija» v plane frazeologii, pp. 
28-76) è che in un’opera letteraria 
ciascun punto di vista ha connota- 
zioni linguistiche proprie, cosicché 
una variazione stilistica indicherebbe, 
fra l’altro, che l’autore ha mutato 
prospettiva. La nominazione dei per- 
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sonaggi fornisce un esempio perspi- 
cuo, anche se limitato, di questo as- 
serto. L’alternarsi dei nomi con cui 
viene designato Dmitrij Fédorovit 
Karamazov in Brat'ja Karamazovy 
(ora Dmitrij Karamazov, ora Dmitrij, 
ora Dmitrij Fédoroviè, ora Mitja, ora 
Miten’ka) corrisponde, con una cer- 
ta approssimazione a dir il vero, al 
succedersi dei diversi punti di vista 
nel romanzo (Alésa, Ivan, il procu- 
ratore, etc.). In alcune opere la no- 
minazione coinvolge problemi più 
complessi, oltre a indicare un punto 
di vista serve a esprimere un giudi- 
zio. Così in Voina i mir i nomi con 
cui viene designato Napoleone riflet- 
terebbero, secondo Uspenskij, l’atteg- 
giamento della società russa contem- 
poranea verso di lui. Nei primi due 
volumi viene chiamato Bonaparte, o 
Buonaparte, in seguito quasi esclusi- 
vamente Napoleone. Su questo sfon- 
do emergono alcune deroghe signifi- 
cative: Bezuchov lo chiama Napoleo- 
ne quando la norma è Bonaparte, e 
viceversa Rastoptin preferisce Bona- 
parte, quando altri lo chiamano Na- 
poleone. 

Queste osservazioni rientrano, in 
gran patte, nei confini della stilisti 
ca, con tutti i problemi che compor- 
ta il definite una koize sulla quale 
commisurare gli scarti individuali. 
Più pertinente alla ricerca mi pare la 
dicotomia «testo dell’autore» (avfor- 
skij tekst, autore in questo caso è co- 
lui al quale viene attribuito il testo 
in questione) e «testo estraneo» (é- 

Zoj tekst). I due «testi» non sono en- 
tità immobili e costanti, ma interfe- 
riscono continuamente l’un sull’altro 
dando luogo, persino in una stessa 
proposizione, a forme contaminate in 
cui confluiscono due punti di vista. 
Per chiarire riprendo da Uspenskij 
un esempio, che mantiene, anche nel- 
la traduzione italiana, i suoi catatte- 
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ri linguisticamente compositi: nello 
Igrok di Dostoevskij l’eroe si rivol- 
ge a Polina dicendole: «Io, al vostro 
posto, mi sarei senz’altro maritata 
con l’inglese». 

Nel terzo capitolo («Todki zreni- 
ja» v plane prostranstvenno-vremen- 
noj charakteristiki, pp.77-108) U- 
spenskij cerca di determinare il siste- 
ma di coordinate spaziali e tempora- 
li entro cui si colloca la prospettiva 
dell’autore. Il problema di fondo è 
se il punto di vista dell’autore coin- 
cide, o no, con quello di un perso- 
naggio. 

Sul piano spaziale si possono da- 
re quattro casi. Il punto di vista del- 
l’autore e quello di un personaggio 
coincidono su questo e su altri pia- 
ni (l’autore si è «incorporato» in un 
personaggio) oppure coincidono solo 
su questo piano (l’autore è una sor- 
ta di accompagnatore invisibile del 
personaggio). D'altra parte il punto 
di vista dell’autore può non coincide- 
re con quello di un personaggio de- 
terminato: scivolare come una sorta 
di occhio mobile da un interprete al- 
Paltro, oppure, come accade sovente 
nella narrativa ottocentesca, essere 
una presenza invisibile e indetermi- 
nata. 

La stessa tipologia vale per il pia- 
no temporale. I casi di maggior in- 
teresse si hanno allorché in una nar- 
razione si sovrappongono prospetti- 
ve temporali diverse: i medesimi e- 
venti sono visti dal protagonista del- 
la storia e da un narratore che già ne 
conosce l’esito, ciò che per il primo 
è sinctonico, per il secondo è retro- 
spettivo. Uno sfasamento di tempi si 
può avere persino quando l’ottica è 
unitaria: nelle autobiografie il tem- 
po di ciò che viene descritto diver- 
ge dal tempo in cui avviene la descri- 
zione. 

Nell’ultima parte del capitolo U-



spenskij cerca di definire il diverso 
«grado di concretezza» del tempo e 
dello spazio in pittura e in letteratu- 
ra. Mentre agli altri piani sono tipici 
dell’arte verbale, quello spazio-tem- 
porale è comune ad ambedue le e- 
spressioni artistiche. La generalizza- 
zione va tuttavia specificata: a diffe- 
renza della pittura, «concreta» nella 
dimensione spaziale e «indetermina- 
ta» in quella temporale, «la lettera- 
tura è legata innanzitutto al tempo» 
(p. 102), proprietà questa che discen- 
de dal carattere lineare delle lingue 
naturali. Il tempo in letteratura è o- 
rientato, mentre in pittura è libero. 
Anche quando sotto la forma di «u- 
na determinata sequenza di scene al- 
le quali prendono parte le stesse fi- 
gure» (p.104) viene espressa in pit- 
tura una successione temporale (U- 
spenskij porta come esempi i cicli di 
affreschi e le vite dei santi che tro- 
viamo narrate ai bordi delle icone) lo 
spettatore è sempre libero di «sce- 
gliere il tempo», può cioè leggere ta- 
le sequenza nell’ordine indicato dal 
pittore, o sostituirlo con altri che e- 
gli preferisce. 

Questa distinzione fra arti dello 
spazio e del tempo, distinzione che 
risale a Lessing e agli illuministi, si 
presta ad alcune chiose. 

Che un ciclo di affreschi, o comun- 
que una serie di scene collegate fra 
loro e disposte dall’artista secondo 
un determinato ordine — ordine, si 
badi bene, che può non corrisponde- 
re a quello cronologico — formino un 
insieme strutturato mi pare difficile 
dubitarne e i ragionamenti di Uspen- 
skij a questo proposito sono capzio- 
si. Certo lo spettatore può dare un 
ordine diverso agli episodi (leggerli 
da destra a sinistra, come dice U- 
spenkij), ma con ciò deroga da una 
indicazione precisa dell’autore, che 
ha previsto e organizzato il tempo in 

una certa successione, e in tal modo 
si priva di una parte dei significati 
dell’opera. Questo lo avevano com- 
preso i contemporanei di Giotto, i 
quali sottolineavano il carattere nar- 
rativo dei suoi cicli di affreschi col 
verbo bistoriare. 

Eventi che si riferiscono a tempi 
diversi si possono incontrare anche 
all’interno di uno stesso spazio figu- 
rativo. Nel medioevo si trovano spes- 
so affiancati in uno stesso quadro gli 
episodi più significativi della vita di 
un santo, o di una parabola evange- 
lica, etc. Si potrebbe obbiettare che 
in molti di questi casi la dimensione 
diacronica non è autonoma, ma su- 
bordinata al carattere di sumzzza del- 
l’arte medioevale, che cerca di con- 
densare in un medesimo spazio una 
serie di exerzpla. Meno equivoco mi 
pare il carattere narrativo di alcuni 
quadri rinascimentali. In uno dei te- 
leri della Leggenda di Sant'Orsola 
del Carpaccio le varie scene costitui- 
scono i singoli momenti di un rac- 
conto: il principe Ereo si congeda 
dai genitori, incontra Orsola, assie- 
me salutano il re e la regina di Bre- 
tagna, e infine salgono su una nave 
per Roma. Episodi vari cui parteci- 
pano gli stessi protagonisti si trova- 
no ne I/ tributo di San Pietro del 
Masaccio, nelle Storie della vita di 
Santo Stefano e San Lorenzo dell’An- 
gelico, nelle Sezze opere di miseri- 
cordia del Caravaggio, per citare gli 
esempi più ovvi. 

D'altra parte vi sono generi lette- 
rari nei quali lo spazio è «concreto» 
almeno quanto il tempo, si pensi ai 
palindromi, ai calligrammi, agli acro- 
stici, e in genere alla poesia visiva. 

Con ciò non voglio certo infirma- 
re le affermazioni di Uspenskij, se- 
condo cui la percezione letteraria è 
legata al tempo e quella pittorica al- 
lo spazio, ma indicare che vi sono ar- 
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tisti, generi, epoche, che tendono ad 
annullare questi tratti specifici e a 
sottolineare la successione, la diacro- 
nia, la continuità nella pittura, e vi- 
ceversa la staticità e la globalità nel- 
la letteratura. E proprio questi casi 
mi paiono i più interessanti. 

Il quarto capitolo («Toéki zreni- 
ja» v plane psichologii Pp. 109-134) 
è dedicato al punto di vista sul pia- 
no psicologico. Secondo Uspenskij le 
narrazioni si distinguono in oggetti- 
ve, che riportano i fatti, e soggetti- 
ve, che li interpretano. Solo queste 
ultime sono rilevanti per il piano 
psicologico. Nelle narrazioni sogget- 
tive il comportamento di un perso- 
naggio può essere descritto da un 
punto di vista situato al suo inter- 
no (il punto di vista del personaggio 
stesso, 0 quello di un osservatore on- 
nisciente), oppure da un punto di vi- 
sta che si trova al di fuori di lui. In 
alcuni casi, come a esempio nell’u- 
so dei verba sentiendi, i due tipi han- 
no forme linguistiche specifiche. Una 
proposizione come «egli pensava», 
che denota il punto divista interno, 
si trasforma in quello esterno in «e- 
videntemente egli pensava», «forse 
egli pensava», «probabilmente etc.». 

Un’importanza particolare su que- 
sto piano avrebbe, secondo Uspen- 
skij, il problema della conoscenza 
dell’autore, la quale a volte si pre- 
senta come illimitata (l’autore pene- 
tra nelle camere, nei letti, e persino 
nei cuori dei suoi personaggi), men- 
tre in altri casi viene condizionata da 
una certa prospettiva che l’autore ha 
assunto. Tuttavia, come appare dalla 
citazione di Cervantes che ho posto 
all’inizio, il problema non può es- 
sere ristretto al solo piano psicolo- 
gico. 

Nel quinto capitolo (Vzaimzootno- 
Senie totek zrenija na raznych urovni- 
jach v proizvedenijach. SloZnaja tot 
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ka zrenija, Pp.135-I 58) vengono €- 
saminati i rapporti tra i vari livelli 
di analisi. Il punto di vista assunto 
dall’autore può essere coerente a tut- 
ti i livelli della narrazione, o sfasato, 
come nei racconti di Zosfenko, nei 
quali coincide col personaggio sul 
piano fraseologico, per divergere su 
quello ideologico. Siamo in tal modo 
arrivati alle soglie del sistema di re- 
lazioni che collegano i vari livelli di 
analisi. Dopo aver postulato l’esi- 
stenza di «leggi oggettive che deter- 
minano i diversi rapporti fra le strut- 
ture di un’opera d’arte» (p. 136) U- 
spenskij elude il problema, e con 
questo anche le premesse della sua 
ricerca, affermando che su tali leggi 
non si può dire ancora nulla di pre- 
ciso. Egli indica solo alcuni casi in 
cui i diversi livelli possono non coin- 
cidere. 

Nel sesto capitolo (Nekotorye spe- 
cial’nye problemy kompozicii chudo- 
Zestvennogo teksta, pp.159-171) U- 
spenskij considera il punto di vista 
nei suoi rapporti con l’oggetto de- 
scritto e nei suoi aspetti pragmatici. 
I punti di vista che un autore adot- 
ta sarebbero, in alcuni casi almeno, 
«condizionati dalla specificità del ma- 
teriale che viene rappresentato» (p. 
164), affermazione che pone un pro- 
blema di notevole interesse, ma che 
non pare suffragata dagli esempi. U- 
spenskij si limita infatti a mostrare 
come Tolstoj in Voina i mir verso al 
cuni personaggi assume una plurali 
tà di punti di vista (interno, esterno, 
etc.), e verso altri uno solo, quello 
esterno. Uspenskij avanza l’ipotesi 
che il punto di vista dell’autore sia 
una funzione della situazione in cui 
il personaggio si trova, e muterebbe 
col mutare di questa. 

Del momento pragmatico Uspen- 
skij esamina solo l’aspetto in cui le 
divergenze fra i punti di vista del-



l’autore e del lettore siano state pre- 
viste dall’autore. Sono i casi classici 
dell'ironia e del grottesco, fondati 
ambedue su uno sfasamento di pro- 
spettive: la posizione dell’autore-nar- 
ratore è dinamica (cioè muta i propri 
punti di vista), mentre quella del let- 
tore rimane statica, e abbiamo l’iro- 
nia; nel caso inverso, di una posizio- 
ne statica dell’autore-narratore di 
fronte a una situazione dinamica del 
lettore, avremo il grottesco. 

Nel settimo capitolo (Strukfurnaja 
ob$énost’ raznych vidov iskussiv. Ob- 
Slie principy organizacii proizvedeni- 
ja v Zivopisi i literature, pp.172- 
218), il solo che possa essere defini- 
to semiologico, Uspenskij elabora al- 
cuni concetti comuni alla pittura e 
alla letteratura. 

I vari punti di vista in una narra- 
zione si lasciano raccogliere, a tutti i 
livelli, nelle due classi complementa- 
ri di esterno/interno: «in un caso 
l’autore occupa nella narrazione una 
posizione esterna rispetto agli avve- 
nimenti rappresentati... Nell’altro in- 
vece egli può situarsi in una certa 
posizione interna rispetto alla narra- 
zione» (p.172). Questa ripartizione 
binaria dei punti di vista può essere 
estesa alla pittura. La prospettiva li- 
neare (prjamaja perspektiva), che ha 
dominato la pittura dal Rinascimen- 
to ai giorni nostri, corrisponde a un 
punto di vista esterno, è una «fine- 
stra aperta» sulla natura, come dice- 
va L.B. Alberti, mentre nella pittu- 
ra medioevale, e in particolare nelle 
icone, il punto di vista del pittore è 
interno allo spazio rappresentato (0b- 
ratnaja perspektiva). 

Di maggior interesse sono le os- 
servazioni di Uspenskij sui confini 
(ramki) del testo artistico. 

Chi supera la linea che divide lo 
spazio profano da quello sacro sa di 
entrare in un sistema di norme e va- 

lori diverso, per comprendere i quali 
dovrà adottare un punto di vista 
nuovo e adeguato, Anche l’arte è uno 
spazio sepatato, e anche l’arte ha un 
confine, un limite, una soglia per ri- 
cordare, a chi li varca, che sta tra- 
scorrendo dal reale al simbolico, dal- 
la vita a una sua rappresentazione. 

Le varie espressioni artistiche han- 
no forme peculiari per marcare i con- 
fini del testo dal continuum vitale. 
In pittura e in letteratura il limite 
dell’opera viene sovente indicato col 
trapasso dal punto di vista interno a 
quello esterno: nelle favole le for- 
mule stereotipe poste al termine, in 
cui si passa improvvisamente dalla 
terza alla prima persona (si pensi agli 
equivalenti italiani: Stretta la foglia 
e larga la via/Dite la vostra che ho 
detto la mia, oppure: Favola lunga, 
favola stretta/Canta la tua che la 
mia l'ho detta), nel folklore il zalix 
e la koncovka, nel romanzo i vari 
procedimenti con cui è introdotta e 
conclusa la narrazione (l’autore si 
finge editore di un testo altrui, o rac- 
conta retrospettivamente vicende di 
cui sarebbe stato testimone, etc.). 

L’avvicendarsi dei punti di vista, 
come procedimento compositivo per 
demarcare i confini, vale anche per le 
parti che compongono un testo, poi- 
ché un’opera d’arte è un’unità di- 
screta, formata a sua volta di unità 
discrete: «Il testo di una narrazio- 
ne può essere suddiviso in una to- 
talità di microdescrizioni sempre più 
piccola; ciascuna delle quali è orga- 
nizzata secondo lo stesso principio: 
ha cioè dei confini speciali, indicati 
dal succedersi dei punti di vista in- 
terno ed esterno» (p. 198). 

In un’opera artistica i punti di vi- 
sta sono, spesso, una funzione del 
luogo (centro/periferia del testo). In 
un quadro i procedimenti utilizzati 
per rappresentare i personaggi e le 
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cose che ne costituiscono lo «sfon- 
do» diversono da quelli impiegati 
per le parti in primo piano. Anche 
nei testi letterari il trattamento ri- 
servato ai personaggi principali si di- 
stingue da quello adottato per i per- 
sonaggi secondari. In ambedue le 
espressioni artistiche gli aspetti «pe- 
riferici» sono in generale meno rea- 
listici, più convenzionali e artificio- 
si. Tale convenzionalità può arrivare 
al punto che le figure e le cose sullo 
sfondo paiono, rispetto a quelle in 
primo piano, segni di secondo gra- 
do: «non segno della realtà rappre- 
sentata... ma segno del segno della 
realtà» (p. 206). 

Il rilievo fondamentale che si può 
fare al lavoro di Uspenskij è che non 
fornisce quella «tipologia delle pos- 
sibilità compositive in relazione al 
punto di vista» (p.11) che si era pro- 
posto di costruire. La ragione, come 
ho già detto, è da vedere innanzitut- 
to nella mancanza di un quadro teo- 
rico adeguato, al quale non può cer- 
to supplire il fervore classificatorio. 
Anzi la tassonomia minuziosa, a vol- 
te persino esornativa e sviante, sem- 
bra proprio indicare l’incapacità di 
cogliere quelle categorie generali, 
semplici e coerenti, che costituisco- 
no la premessa di ogni tipologia. U- 
spenskij si pone il problema di clas- 
si comuni a tutti i livelli, ne fanno 
fede le categorie di interno/esterno, 
ma in modo non sistematico. Tali 
classi vengono infatti descritte esau- 
rientemente in relazione al piano psi- 
cologico, ad esse si accenna nell’ana- 
lisi del piano fraseologico, mentre 
per gli altri due piani non vengono 
nemmeno menzionate. Le generaliz- 
zazioni che troviamo nel settimo ca- 
pitolo, secondo cui i punti di vista 
a tutti i livelli si lascerebbero ripar- 
tire in un sistema di classificazione 
binaria, non sono fondate a sufficien- 
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za nella ricerca, e possono essete ac- 
colte solamente come suggestive pro- 
poste di lavoro. 

Vi è poi il problema dei limiti en- 
tro i quali possono essere applicati i 
risultati del lavoro di Uspenskij. Gli 
esempi di cui si giova sono tratti qua- 
si esclusivamente dalla narrativa rus- 
sa ottocentesca, in particolare da Voi- 
na i mir. Le sole eccezioni sono al- 
cuni riferimenti, del tutto secondari, 
ad Avvakum, al folklore russo e a 
Bulgakov. In tal senso l’analisi ope- 
ra su di un corpo coerente del quale 
cerca di offrire una descrizione ade- 
guata. Ma è possibile considerare 
questa descrizione, e i rilievi teorici 
che ne conseguono, come rappresen- 
tativa della narrativa in genere? O, 
detto altrimenti, è lecito che le ca- 
ratteristiche emerse dallo studio del 
romanzo russo realistico (e suoi im- 
mediati dintorni) vengano estrapola- 
te e attribuite a universi il cui esame 
potrebbe ovviamente fornire altri ri- 
sultati? A questo proposito ho seri 
dubbi, credo anzi che operando su di 
un campionamento più esteso e dif- 
ferenziato emergerebbero con mag- 
gior evidenza certe categorie gene- 
rali, mentre molti aspetti su cui si è 
diffuso Uspenskij apparirebbero va- 
rianti specifiche e locali di queste. 

Le mie osservazioni non debbono 
far dimenticare i meriti notevoli di 
questa opera che, sia pur mancando 
alcuni degli obbiettivi che si era pro- 
posta, per l'ampiezza del disegno, la 
vastità dei problemi che affronta, la 
ricchezza di intuizioni, è fra i contri- 
buti più importanti e originali a que- 
sto settore dell’indagine letteraria. 

Occorre infine accennare al rap- 
porto che Uspenskij istituisce con la 
tradizione. I semiologi sovietici si so- 
no posti più volte il problema dei 
loro precedenti non immediati, che 
esulino cioè dalla linguistica struttu-



rale e dalla teoria dell’informazione, 
e hanno indicato in Sklovskij, Tynia- 
nov, Vygotskij, Bachtin, Propp, Bo- 
gatyrév, Jarcho, EjZenstejn e Floren- 
skij gli studiosi che hanno maggior- 
mente influito su di loro e dei quali 
si sentono ideali continuatori (si ve- 
da a questo proposito il recente la- 
voro di Ju.M.Lotman, Andliz poe- 
titeskogo teksta, M. 1972, pp.16 
ss.). Uspenskij fa di più: accoglie e 
rielabora le ricerche di studiosi so- 

V.MarcaDé, Le Renouveau de Vart 
pictural russe. 1863-1914, Lausan- 
ne, Editions l’Age d’Homme (Sla- 
vica. Écrits sur l'Art), 1972, pp. 
394, con I10 illustrazioni in bian- 
co e nero e 5 tavole a colori. 

La studiosa francese di origine russa 
Valentine Marcadé con una difficile 
ricerca che l’ha impegnata sette anni 
ha approntato una storia della pittu- 
ra russa moderna, che ora appare nel- 
la nuova collana Écrits sur l'Art della 
Slavica. In questa opera, che ha co- 
me precedente il lavoro di Camilla 
Gray The Great Experiment: Rus- 
sian Art 1863-1922 (mentre paiono 
ormai invecchiati e inutilizzabili gli 
studi e i compendi, a loro tempo me- 
ritori, di L. Réan, L. Lozowick, A. 
Salmon, G. K. Lukamskij e G. H. 
Hamilton) l'autrice, allieva di Pierre 
Francastel all’Ecole des Hautes Étu- 
des di Parigi, intende mostrare come 
«le développement de l’art russe è 
partir de la seconde moitié du XIX 
siècle fut conditionné par l’essor éco- 
nomique et la montée du capitalisme 
en Russie» (p.11). La borghesia for- 
nì il pubblico e il committente nuo- 
vi che consentirono alla pittura russa 
di abbandonare i soggetti e le desti- 

vietici, le quali abbiano una attinen- 
za più o meno diretta col problema 
del punto di vista (Bachtin, VoloSi- 
nov, Volo$in, Vinogradov, Lichacév, 
Ejchenbaum, Gukovskij, V. V. Gip- 
pius, TomaSevskij, Florenskij), pone 
cioè il suo lavoro come una esplicita 
prosecuzione e sistematizzazione di 
cinquant’anni di studi, indagini, in- 
tuizioni del liferaturovedenie sovieti- 
co. 

Marzio MARZADURI 

nazioni tradizionali, affrontare temi 
e sperimentare tecniche inediti. In 
tal senso, e tenendo conto delle dif- 
ferenze storiche, la funzione dei gran- 
di mercanti moscoviti collezionisti di 
arte (Mamontov, Tret’jakov, Moro- 
zov, Séukin) può essere raffrontata, 
secondo l’autrice, a quella dei mer- 
canti olandesi del xvII secolo. 

Queste premesse sociologiche ven- 
gono seguite solo in parte nell’ope- 
ra che, sia nella partizione del ma- 
teriale, distribuito secondo le tradi- 
zionali categorie stotico-culturali di 
realismo, art-mouveau, simbolismo e 
avanguardia, sia nell’analisi delle cor- 
renti e degli artisti preferisce itine- 
rari consueti, e più sicuri: ricostru- 
zione dell'ambiente artistico o delle 
circostanze biografiche, ricerca delle 
fonti ideologiche, tematiche o iconi- 
che, indagini sui vicendevoli influssi 
fra artisti e correnti diverse o fra la 
pittura e le altre arti. Né mancano 
alcune pericolose sortite nell’infido 
territorio delle generalizzazioni meta- 
storiche, quali l’innata spiritualità dei 
russi o la loro naturale predisposizio- 
ne alla rappresentazione simbolica. 

La prima parte del lavoro è dedi- 
cata al peredviznitestvo, l’equivalen- 
te in pittura del grande realismo let- 

383



terario russo (Le réalisme pp. 23-75). 
Il termine 4 quo scelto dall’autrice è 
il novembre del 1863, quando tredi- 
ci studenti abbandonano l’ Accademia 
di Pietroburgo per organizzarsi in 
una comunità di produzione artistica 
autonoma. Divergenze interne e, in- 
nanzitutto, mancanza di committenti 
costringono il gruppo a sciogliersi 
nel 1870. In quello stesso anno sor- 
ge a Mosca il TovariStestvo pered- 
viznych chudotestvennych vystavok 
che si propone di far uscire la pittu- 
ra dalle accademie e di portarla, con 
mostre itineranti, nelle varie città 
dell’impero. Saltikov-Stedrin sottoli- 
neava il carattere democratico di que- 
sta singolare chotdenie v narod scri- 
vendo sugli «Otetestvennye zapiski» 
in occasione della prima mostra pe- 
troburghese del 1871: «Le opere di 
arte, chiuse sino ad oggi fra le mura 
dell’Accademia o nelle gallerie priva- 
te, divengono accessibili a tutti i rus- 
si. L’arte cessa di essere un segreto 
[...] si rivolge a tutti, e a tutti rico- 
nosce il diritto di giudicare i suoi pro- 
dotti». La società delle mostre itine- 
ranti, nella quale si succedettero di- 
verse generazioni di pittori, continuò 
la sua attività fino alle soglie degli an- 
ni trenta di questo secolo, contribuen- 
do in modo decisivo, come ricorda 
l’autrice, alla formazione di un pub- 
blico e di un collezionismo moderni 
in Russia. Nel giudizio su questa cor- 
rente la Marcadé accoglie le riserve 
avanzate dalla critica simbolista che 
accusava i peredvitniki di sciatteria 
formale, di provincialismo culturale, 
di aneddotismo tematico e di suddi- 
tanza alla letteratura («On pourraît 
considérer leurs oeuvres [...] com- 

me une illustration de la littérature 
classique russe du XIX siècle [...]. 
Presque toutes les oeuvres engagées 
des peintres ambulants faisaient écho 
aux thèmes traités par les meilleurs 
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représentants du réalisme dans la 
littérature russe du XIX siècle», p. 
53). 

Nella seconda parte viene esamina- 
ta la funzione che ebbe «Mir iskus- 
stva», la rivista fondata da Djagilev 
nel 1898, nel rinnovamente della pit- 
tura russa (L’arte nouveau en Rus- 
sie: Le Mond de PArt, pp. 59-120). 
Nella rivista sotto il comune segno 
di un ideale artistico in cui erano an- 
nullate le distinzioni fra arti maggio- 
ri e minori, e l’opposizione fra arte 
e vita veniva risolta nella estetizzazio- 
ne della realtà, si raccoglievano espe- 
rienze diverse (l’elemento unitario 
del gruppo è un «gusto» e non una 
tendenza, diceva Benua): innanzitut- 
to il cenacolo estetizzante di Benua 
e dei suoi amici petroburghesi Bakst, 
Somov, Lansere, Nuvel’, Nurok, Filo- 
sofov e Djagilev, che ne costituirono 
il nucleo fondamentale, al quale oc- 
corre aggiungere i filoni non meno 
significativi degli artisti del circolo 
di Tala$kino, che coltivavano l’ideale 
morrisiano di un artigianato d’arte, e 
degli artisti moscoviti Serov, Koro- 
vin e Vrubel’, che nella rivista porta- 
rono le esperienze della comunità di 
Abramcevo nel campo dell’arte ap- 
plicata; per la parte letteraria occor- 
re menzionare i poeti simbolisti Bal°- 
mont, Brjusov, Belyj, Sologub, il fi- 
losofo Sestov e gli scrittori Rozanov 
e MereZkovskij. «Mir iskusstva», 
uno dei prodotti graficamente più 
raffinati dell’art nouveau europea, 
ricco di produzioni e di silografie, 
stampato su carta e con catatteri spe- 
ciali, si proponeva di formare in 
Russia un gusto medio elegante e co- 
smopolita; per questo diede sempre 
ampio spazio alle ricerche nel campo 
dell'arredamento, a tutti i tentativi 
di creare «un ambiente umano con- 
fortevole, originale e alla portata di 
tutte le borse» come diceva la Teni-



Seva. 
Il campo di attività dei mirisku- 

sniki fu vastissimo. Essi influenzaro- 
no la pittura, la grafica, la musica, la 
letteratura, le arti applicate, il décor 
teatrale (che praticamente reinventa- 
rono) e persino la moda. Mentre in 
questi ultimi anni sono apparsi in 
Unione Sovietica monografie su alcu- 
ni protagonisti dell’ari nouveau (fra 
gli altri lavori su Benua, Rerich, Ko- 
rovin, Golovin, Lansere), manca an- 
cora, purtroppo, una ricerca soddi- 
sfacente su «Mir iskusstva». Il re- 
cente studio della Gusarova (A. 
Gusarova, «Mir iskusstva», Lenin- 
grad 1972), che si aggiunge nella mo- 
destissima bibliografia sull’argomento 
a quelli di Benua e di Sokolov, si li- 
mita alle esperienze figurative del 
gruppo. Speriamo che le pagine della 
Marcadé stimolino a ricerche in que- 
sta direzione, ricerche certamente dif- 
ficili e che richiedono competenze 
vastissime e nello stesso tempo spe- 
cifiche, dovendo ricostruire la fitta e 
complessa trama dei rapporti fra le 
varie arti nel panorama della cultu- 
ra novecento europea. 

Meno organica la tetza parte del 
volume (Le sywbolisme,pp. 123-193) 
in cui l’autrice raccoglie sotto la co- 
mune etichetta di simbolismo l’espe- 
rienza degli artisti russi monacensi, i 
contributi delle riviste che continua- 
rono l’eredità di «Mir iskusstva», la 
produzione artistica di Curlianis e 
l’attività scenografica di Sapunov, Su- 
dejkin e Kustodiev. (Sui rapporti fra 
art nouveau e simbolismo la Marca- 
dé scrive: «Le caractère particulier de 
lart nouveau en Russie lui vient de 
ce que le Symbolisme n’a pas existé 
avant lui, comme dans les autres é- 
coles européennes, mais qu'il s'est 
dès le début mélé étroitement è lui 
et s'est dévelloppé parallèlement». 

Monaco fu con Parigi uno dei cen- 

tri del grande esodo verso la cultura 
europea dei giovani pittori russi ne- 
gli anni novanta. Vi studiarono, in 
gran parte alla scuola di Abe, alcuni 
dei futuri protagonisti delle avan- 
guardie europee, come Kandinskij, 
Bechteev, Javlenskij e la Verevkin. 
All’opinione diffusa che emargina 
questi artisti dalla storia della pit- 
tura russa moderna l’autrice ribatte 
che, legati alla Russia degli anni no- 
vanta pet formazione intellettuale, es- 
si continuarono a intrattenere con la 
loro patria rapporti strettissimi par- 
tecipando con regolarità a mostre, 
scrivendo per riviste, almanacchi, ca- 
taloghi, e ritornandovi spesso per 
lunghi soggiorni. Ciò varrebbe, in- 
nanzitutto, per Kandinskij che nelle 
collaborazioni a «Mir iskusstva» e 
«Apollon» anticipò le sue tesi sulla 
pittura astratta, influendo sulla suc- 
cessiva evoluzione delle avanguardie 
russe. 

Le grandi riviste che raccolsero l’e- 
redità di «Mir iskusstva» furono 
«Vesy», «Zolotoe runo» e «Apol- 
lon». Queste due ultime in partico 
lare continuarono, giovandosi per la 
parte grafica degli stessi collaborato- 
ri, il programma di un organo aperto 
a tutte le arti, ricco di informazioni 
sulla cultura europea e che affianca- 
va alla attività pubblicistica la pro- 
mozione di mostre di pittura. «Zolo- 
toe runo» patrocinò le più significa- 
tive esposizioni di quegli anni: nel 
1907 Golubaja roza, la prima mostra 
di corrente in Russia, nel 1908 la 
grande mostra della pittura impres- 
sionista e post-impressionista france- 
se, nel gennaio del 1909 quella dedi- 
cata ai fauves e ai pre-cubisti, alla 
fine dello stesso anno la mostra in 
cui Larionov e la Gondarova presen- 
tavano al pubblico russo i loro qua- 
dri primitivisti, ispirati alla tradizio- 
ne popolare delle insegne, dei lubki 
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e al disegno infantile. Con questa 
mostra la pittura russa apriva un di- 
scorso nuovo e originale, che esorbi- 
tava dai limiti dell’art nouveau e del 
simbolismo. 

L’ultima parte (Les sources de le 
Art du XXe siècle en Russie, pp. 
195-261) è dedicata all'avanguardia. 
Nel 1914 in una retrospettiva della 
propria produzione la Gondarova in- 
dicava i «periodi» del suo lavoro nel- 
l’ordine seguente: impressionismo, 
primitivismo, cubismo, futurismo, 
raggismo, sequenza che può essere 
assunta a descrivere l’evoluzione del- 
la pittura avanguardista in Russia, 
che in poco meno di una decina di 
anni passò dalla crisi del naturalismo 
all’arte astratta. 

La Marcadé cerca di ricostruire il 
vertiginoso succedersi di mostre, il 
comporsi e il dissolversi di gruppi e 
alleanze, il susseguirsi di manifesti e 
dichiarazioni programmatiche, l’avvi- 
cendarsi di stili, le polemiche ap- 
passionate e i gesti deliberatamente 
provocatori che li accompagnarono, 
facendo emergere da questo fecondo 
disordine le personalità maggiori del- 
la avanguardia pittorica russa: La- 
rionov, Gonéarova, David Burljuk, 
Jakulov, Rozanova, ma innanzitutto 
Malevié, Tatlin, Filonov. Essa inol- 
tre indaga sui complessi rapporti fra 
pittura e letteratura in quegli anni. 
Purtroppo gli studi e le ricerche su 
questo periodo, dei quali l’autrice ha 
potuto giovarsi, sono scarsi e soven- 
te contraddittori. Le opere sono di- 
sperse e molto spesso inaccessibili; 
i cataloghi delle mostre e gli scritti 
dei protagonisti difficili da reperire; 
rimane inoltre un ricchissimo tesoro 
di testimonianze, di lettere, di diari 
inediti che il geloso e non sempre 
disinteressato amore degli eredi o la 
ottusa vigilanza dei «custodi» non 
consentono di consultare. 
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Il libro della Marcadé si ferma al- 
le soglie dei conseguimenti più rigo- 
rosi e originali della avanguardia rus- 
sa, il suprematismo e il costruttivi. 
smo. L’autrice si giustifica asserendo 
che il 1914 «marque la fin naturelle 
d’une période capitale pour Vart rus- 
se» e che già nel 1913 «fout était 
déjà joué et les peintres n’ont fait 
par la suite que progresser sur un 
terrain déblayé» (p.12). Tale coupu- 
re pare estremamente arbitraria, pet- 
ché infatti il 1914 e non il 19r5, 
quando appaiono nella grande mo- 
stra futurista O.ro i primi quadri su- 
prematisti di Maleviè, o il 1917, che 
avrebbe trovato almeno una giusti- 
ficazione sociologica? 

In appendice al volume vi sono gli 
elenchi dei quadri esposti alle prin- 
cipali mostre tenute in Russia negli 
anni 1907-1914. 

Lasciando agli specialisti una di- 
sanima più accurata di questo lavo- 
ro, non si può tuttavia non rilevare 
il disequilibrio fra le parti, che privi- 
legia alcuni artisti (i pittori monacen- 
si, Matjusin, Filonov), mentre trascu- 
ra altri (i futuristi), la mancanza di 
un piano generale corente, le dimen- 
ticanze spesso sorprendenti (così so- 
no ignorate alcune fra le più impor- 
tanti mostre di «Mir iskusstva»), 0, 
addirittura, gli errori, come ad esem- 
pio far cessare alla fine del 1909 la 
rivista «Zolotoe runo», mentre inve- 
ce l’ultimo numero apparve nella pri- 
mavera del 1910. Cogliamo pretesto 
dall’ultima parte per alcune conside- 
razioni sui rapporti fra letteratura e 
pittura nella culta avanguardista. 

È ormai un luogo comune che una 
delle caratteristiche fondamentali del- 
l'avanguardia sia l’interrelazione fra 
i diversi linguaggi artistici. E men- 
tre un tempo, pur riconoscendo tali 
rapporti, l’amore geloso per il pro- 
prio campo di ricerca impediva che



si varcassero i confini fra le varie e- 
spressioni artistiche, oggi da più par- 
ti si sente il bisogno di uscire dalla 
separatezza della propria disciplina, 
di abbattere gli steccati e riportare 
dagli altri territori formule, catego- 
rie, moduli critici. Si assiste a una 
sorta di imperialismo della pittura, 
che sta imponendo alla storiografia 
letteraria periodizzazioni e definizio- 
ni storico-critiche: così Markov nel- 
la sua storia del futurismo (Russian 
Futurism: A History, Berkeley and 
Los Angeles, 1968), un libro fonda- 
mentale che non ritroviamo nella bi- 
bliografia della Marcadé, descrive l’e- 
voluzione della poesia futurista rus- 
sa coi termini di impressionisma, pri- 
mitivism, cubism, abstractionism, ex- 
pressionism, constructivism (e, per 
rimanere in territori limitrofi all’a- 
vanguardia, A.Rannit inserisce, in 
modo assai più discutibile, l’attività 
poetica dell’Achmatova all’interno 
dell’art nouveau e parla di expressio- 
nism in Zabolockij, cfr. A.Rannit, 
Anna Akbmatova Considered in a 
Context of Art Nouveau, in A. Ach- 
matova, Socinenija II, Miinchen 
1968; ID., Zabolotskii — a Visionary 
at a Crossroad of Expressionism and 
Classicism, in N. Zabolockij, Stichot- 
vorenija, Minchen 1965). Dietro 
queste operazioni critiche vi è l’idea 
dell’avanguardia come insieme, più 
o meno coerente, di linguaggi arti- 
stici, uno dei quali rompendo in mo- 
do clamoroso con la propria tradizio- 
ne assume la funzione di linguaggio 
guida, d’esperienza esemplare a cui, 
consapevolmente o meno, le altre e- 
spressioni artistiche si rifanno. Nel 
caso dell'avanguardia russa questo 
ruolo l’ebbe la pittura che si sganciò 
in modo reciso e definitivo dalla ico- 
nografia naturalista, mentre la poesia 
eta ancora irretita nella tradizione 
simbolista. «La strana frattura dei 

mondi pittorici/Fu foriera di libertà, 
liberazione dalle catene», scriveva 
Chlebnikov in un poemetto del 1921, 
rievocando il significato che per sé e 
per gli amici futuristi ebbe la sco- 
perta della pittura cubista (Sobrazie 
socinenija II, Minchen 1968, p. 
291). 

Posto in tal modo il problema, i 
rapporti fra pittura e letteratura si 
configurano come il trapasso di una 
serie di idee, motivi, procedimenti 
dall’una verso l’altra, 0, che è poi la 
stessa cosa ma vista dall’altro versan- 
te, come l'adeguamento dei mezzi 
verbali agli espedienti della pittura 
cubista («The Futurist wanted lin- 
guistic categories to express in poe- 
try exactly the same elements which 
were expressed in Cubist painting by 
the categories of geometric form, spa- 
ce and color», scrive K. Pomorska in 
Russian Formalist Theory and Its 
Poetic Ambiance, The Hague-Paris 
1968, p. 78). 

Ai lavori che si muovono in que- 
sta direzione si può talvolta rimpro- 
verare l’arbitrio analogico, la facilità 
con cui trasferiscono, senza specifica- 
zioni, formule da un campo all’altro, 
o la genericità con cui vengono assi- 
milati procedimenti di lingue diver- 
se, ma non certo la mancanza di fon- 
datezza storica: manifesti, dichiara- 
zioni programmatiche, testimonianze 
di protagonisti e, innanzitutto, le o- 
pere offrono prove filologicamente 
ineccepibili a questo proposito. 

L’obiezione ben più seria che si 
può muovere a queste ricerche è che 
si limitano alla «scorza delle cose», 
constatano e descrivono la traducibi- 
lità dei linguaggi artistici nella cul- 
tura avanguardistica, ma tacciono le 
ragioni che fondano tale traducibili- 
tà. A_noi pare che ciò che caratteriz- 
za più profondamente l’avanguardia 
russa non sia tanto il primato che 

387



in un certo momento la pittura ebbe 
sulla poesia, e il conseguente scam- 
bio di procedimenti, quanto invece 
l’aspirazione a un linguaggio unitario 
e polivalente che attingesse la comu- 
nicazione originaria degli uomini e 
che poteva essere espresso sia dalla 
zauno di Kruténych o Chlebnikov, 
sia dalle pure icone di Maleviù. La 
rottura delle convenzioni linguistiche 
era in funzione di questo linguaggio, 

ALESSANDRO SERPIERI, T. S. Eliot: 
le strutture profonde, Bologna, Il 
Mulino, 1973, pp. 285. 

Allorché uscì a stampa nel 1972, a 
cura di Valerie Eliot, la stesura ori- 
ginale di The Waste Land con le an- 
notazioni di Pound, i recensori e- 
spressero la delusione (alcuni sosten- 
nero: scontata) di vedere come il la- 
voro di «correzione» del poemetto 
da parte del «miglior fabbro» non 
avesse che limitata rilevanza, e che 
in definitiva il testo non fosse stato 
modificato dalla mano di Pound. A- 
lessandro Serpieri, in un saggio che 
occupa un posto centrale e preminen- 
te nel suo volume critico su T.S.E- 
liot, ci dice di più. Egli sottolinea da 
un lato la pressoché assoluta indi- 
pendenza di Eliot nella scelta della 
stesura finale del poemetto, e dall’al- 
tro la perfetta coerenza e la chiara 
finalità dei suggerimenti critici di 
Pound, nonché dei suoi pesanti tagli 
al testo. Il saggio «Il manoscritto ri- 
trovato» è forse il più interessante 
di tutta la raccolta dei saggi riuniti 
in questo volume, proprio perché è 
l’unica occasione per Serpieri di le- 
gare una lettura strutturale del testo 
eliotiano a puntuali osservazioni sui 
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concepito come una sorta di struttu- 
ra profonda, come oggi diremmo, co- 
mune a tutti gli uomini; infatti Kru- 
éénych, Chlebnikov e Maleviè nei lo- 
ro scritti teorici insistono sul carat- 
tere universale delle loro lingue. Con 
questa prospettiva si comprende la 
compartecipazione di artisti che pra- 
ticano lingue diverse, e che spesso 
sono bilingui (pittori e poeti), o plu- 
rilingui, a una stessa esperienza. 

Marzio MARZADURI 

modi di procedere di Eliot nella re- 
visione del testo poetico. 

Nella vasta «Introduzione», Ser- 
pieri spiega non solo quale sia il me- 
todo strutturalistico cui il suo di- 
scorso critico s'adegua, ma anche per 
quali vie egli vi sia giunto, scopren- 
do in definitiva più carte di quanto 
non gli si richieda, additando egli 
pet primo tutti i rischi cui soggiace 
la sua operazione d’interprete elio- 
tiano. È un atteggiamento questo, o- 
nesto fin che si vuole, che potrebbe 
scoraggiare il lettore non edotto sul- 
le varie posizioni di critica struttu- 
ralista, e che potrebbe ricavarne la 
sensazione d’essere portato per ma- 
no su un terreno malfido. Per fortu- 
na Serpieri ci rammenta anche che 
gli esiti ermeneutici del suo discorso, 
se positivi, giustificano la sua prati- 
ca in questi saggi. La risposta è faci- 
le: sono positivi quegli esiti che sod- 
disfano, e non in modo provvisorio 
od approssimativo, interrogativi che 
la lettura della poesia di Eliot da 
sempre ha posto e che riguardano gli 
impulsi profondi che presiedono alla 
organizzazione del suo linguaggio 
poetico. Oltre che convincenti, a no- 
stro giudizio, i risultati di questa me- 
todica giungono più che opportuni,



utilissimi a chiarire con pochi, preci- 
si tratti, il senso dello sviluppo del- 
la poesia di Eliot, in virtù di quella 
ipotesi, che sottende a tutti i saggi 
eliotiani di Serpieri, che si debba te- 
ner conto di «un numero limitato di 
tensioni conflittuali che presiedereb- 
bero all’intera opera di Eliot». L’as- 
sunto apparirebbe paradossale, se 
Serpieri non precisasse che non le 
tensioni private della coscienza di E- 
liot sono oggetto del suo studio, ma 
le tensioni dell’artista Eliot nell’at- 
to della creazione poetica, in quanto 
trasferisce sulla carta i suoi conflitti 
profondi, i modi cioè in cui egli com- 
pie la lettura di quei conflitti. I mo- 
di formali di Eliot, s’è osservato da 
parte di molti, non mutano anche 
dopo la sua conversione; vi si scor- 
gono, al più, variazioni, e magari 
uno scioglimento di incertezze di 
fronte a strutture espressive diverse 
che s’erano affiancate nella sua pro- 
duzione fino a The Waste Land. 

Il più lungo dei saggi che compon- 
gono questo volume è dedicato a The 
Waste Land, e s'intitola «Il doppio 
registro del poemetto». Esso contie- 
ne una «Premessa su alcuni modelli 
di lettura proposti dalla critica», che 
in rapida rassegna offre uno sguardo 
d’insieme sulla esegetica essenziale 
sull’argomento, con un commento 
critico che addita punti di forza e 
manchevolezze: son pagine che ser- 
vono all’autore d’introduzione e di 
giustificazione all’analisi che egli si 
prefigge di condurre e che tuttavia 
possono costituire un prezioso ausi- 
lio per lo studente di Eliot che vo- 
glia orientarsi nel panorama della 
critica eliotiana. Procedendo con mol- 
ta circospezione alla definizione del 
modello strutturale di The Waste 
Land, Serpieri giunge tuttavia alla 
conclusione, in questo suo saggio, 
che nel poemetto si manifesta una 

cruciale svolta nella sua seconda par- 
te, con un «diverso uso delle imma- 
gini, delle citazioni, delle allusioni 
e delle funzioni del linguaggio», ab- 
bandonando quindi l’ipotesi di una 
fondamentale dicotomia nel grande 
sistema formale dell’opera, e favo- 
rendo l’idea dello «sviluppo» strut- 
turale, malgrado una certa maschera- 
tura operata da Eliot del brusco pas- 
saggio da un linguaggio mitico ad 
uno sostanzialmente allegorico. Inu- 
tile qui cercare di comprimere in po- 
che parole una ricerca che offre al 
lettore emozioni simili a quelle della 
soluzione di un enigma poliziesco. 
Serpieri dipana la fitta trama di tale 
mistero — mistero della creazione ar- 
tistica — con semplicità, sorretto da 
una profonda, sofferta sfiducia verso 
le proposte interpretative a livello 
psicologico o ideologico. Perfino sul- 
la famosissima e tormentatissima fra- 
se sanscrita alla fine di The Waste 
Land, egli dà una nuova, conclusiva 
spiegazione (cfr. p. 232). 

Il saggio finale dell’intero volume 
è dedicato ai Four Quartets, e s’in- 
titola «Il conforto delle trasforma- 
zioni allegoriche». Qui il discorso di 
Serpieri si fa più che mai sicuro e 
fluido. Alcune penetranti intuizioni 
vengono comunicate per la via più 
diretta, senza un compendioso cotre- 
do di citazioni e di riprove — e valga 
per tutte quella che chiarisce come 
avvenga che nella produzione tea- 
trale di Eliot la dimensione propria 
del teatro tolga drammaticità al suo 
discorso (cfr. p.26r). Qui Seriperi 
seleziona il suo materiale più seve- 
ramente e formula, in questo suo ul- 
timo saggio, pochi e importanti giu- 
dizi in breve spazio. 

Oltre che dalle menzionate novità 
interpretative, il lettore del volume 
di Serpieri è afferrato dalla analiti- 
ca, esauriente trattazione dei sistemi 
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di trasformazione instaurati da Eliot 
sull’intero arco della sua produzione 
poetica. Non è assente una garbata 
polemica con tutta quella critica che, 
studiando le allusioni e le citazioni, 
ha «sdipanato e spesso confuso di 
nuovo il groviglio dei sensi». Non si 
può che essere d’accortdo con lui, in 
questa affermazione che dovrebbe 
suonare di monito a quanti operano 
nell’insegnamento, nel campo in ge- 
nere della poesia, e non solo eliotia- 
na, non solo moderna, a non potre 
mai troppo accanimento nel voler 
spiegare tutti i contenuti dell’opera 
poetica. 

La critica eliotiana di Serpieri si 
situa al culmine di un tracciato dise- 
gnato tra le asperità della poesia di 
Eliot da una folla di critici in cui si 
iscrivono i nomi di Richards, Leavis, 
Matthiessen, Olson, Ransom, Wil- 

Savina A. Roxas, Library Education 
in Italy: an Historical Survey, 
1870-1969, Metuchen N.]., Sca- 
recrow Press, 1972, pp. X11,248. 

Ecco un libro che tutti i docenti di 
biblografia e biblioteconomia, nelle 
varie nostre sedi universitarie, e tut- 
ti i bibliotecati italiani ricercheran- 
no e leggeranno con profitto, sem- 
preché siano convinti che i problemi 
della formazione professionale sono 
fondamentali, gli uni nel loro inse- 
gnamento, gli altri nel loro lavoro e 
pregiudiziali a ogni sua implicazione. 

L’opera della Roxas — anticipia- 
molo subito ad evitare ogni possibi- 
le equivoco — va vista e valutata per 
quello che è, e non per quello che 
alcuni «addetti ai lavori» italiani, 
forse molto più esigenti a parole che 
impegnati nei fatti, si sarebbero at- 
tesa, ma che non è ancora stata scrit- 
ta, sui problemi e le prospettive del- 
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liamson, Mootman, K. Smidt, Jones, 
e altri, che hanno avuto coscienza, 
seppure in modo effimero, della pro- 
blematica strutturale insita in The 
Waste Land, punto focale dell’opera 
eliotiana. Se ci è concesso di prose- 
guire nella metafora del tracciato 
verso la vetta, diremo che l’analisi 
di Serpieri rappresenta una «direttis- 
sima», con tutte le implicazioni di 
difficoltà di esecuzione, ma anche di 
semplicità di concezione e di brevità 
di percorso. Tanto complicato è il 
rebus, per dirla in termini lacaniani, 
del testo poetico di Eliot, quanto 
semplice è il messaggio informale 
che Serpieri vi coglie, desumendolo a 
volte da unità espressive semantica- 
mente irriducibili, ossia risalendo al 
contenuto non razionalizzabile della 
poesia stessa. 

Giorgio MisLIOR 

l'istruzione professionale per le atti- 
vità e i servizi della biblioteca. Si 
tratta di uno studio, nel complesso 
esauriente e approfondito, su tutta 
la problematica retrospettiva, a vario 
titolo interessante e diversamente 
complessa, di un esame dello svilup- 
po storico, temi problemi soluzioni 
realizzazioni, dell’istruzione profes- 
sionale dei bibliotecari italiani nei 
cent’anni dall’unità. Su un problema 
per il quale non si intravvedono per 
il momento soluzioni valide, il libro 
sarà considerato per molto tempo, 
crediamo, un’opera standard. Che la 
autrice sia straniera, è per lei motivo 
di maggior merito, occasione per noi 
di qualche considerazione non esatta- 
mente incoraggiante: l’interesse dei 
cultori di discipline comunque affe- 
renti l’attività delle nostre bibliote- 
che e dei bibliotecari italiani è stato 
dunque sino ad oggi tale da non riu- 
scite a concepire e realizzare, come



primo momento di ogni discorso pro- 
in fessionale, un siffatto lavoro wz4de 
in Italy. 

Il libro — che si avvale di un’in- 
formazione documentata e di prima 
mano, raccolta per lo più da fonti 
ufficiali e nell’insieme sufficientemen- 
te precisa — si articola in sette capi- 
toli e varie appendici. Il primo capi- 
tolo è dedicato a una brevissima in- 
troduzione stotica, geografica ed e- 
conomica dell’Italia ad uso del letto- 
re nordamericano, il secondo a uno 
sguardo d’insieme sullo sviluppo sto- 
rico dell’istruzione pubblica italiana 
(che rende interessante la lettura del 
volume a chiunque si occupi della 
nostra scuola professionale), il terzo 
tratta dello sviluppo delle bibliote- 
che nell’Italia postunitaria, il quarto 
degli esordi dell’istruzione professio- 
nale, da Tommaso Gar alla riforma 
Gentile, il quinto della scuole supe- 
riori per bibliotecari (Padova, Bolo- 
gna, Firenze, Roma, Milano, Napoli 
e, chissà perché, la Scuola Vaticana); 
nel settimo, infine, l’autrice espone 
le proprie conclusioni. Qualche riser- 
va sul merito di alcune appendici, 
che occupano quasi metà del volume 
(pp. 146-242) può senz'altro cnside- 
rarsi riscattata dalla gran messe di 
dati che esse offrono a prime e an- 
che successive istanze di ricerca, per 
le quali però sarà opportuno qualche 
controllo (p. es.: p. 132 leggasi 
Squassi, non Aquassi, p.134 Apol- 
lonj, non Epolloni, p.136 Carosella, 
non Carolsella, p.149 Cichi, non 
Chichi, pp.150, 212 e 213 Lepora- 
ce, non Leporance o Le Porace p. 
153 Biblioteca Berio, Gezova, non 
Ferrari [Ferrara?], p.225 Maltese, 
non Maltesi, p.242 Stendardo, non 
Standardo) e qualche aggiornamento 
(la Guide for Foreign Students, fon- 
te delle appendici sesta, Faculties in 
Institutions of Higher Learning in 

Italy, e settima, Italian Institutions 
of Higher Learning, è del 1960 e al- 
cuni dati, p.es. quelli relativi a que- 
sta sede universitaria, a p. 165, pote- 
vano essere utilmente aggiornati. 

Prescindendo da ogni altra consi- 
derazione, bisogna dire che è nel ca- 
pitolo conclusivo della fatica della 
Roxas che si appunta il maggiore in- 
teresse del lettore italiano che abbia 
a cuore le sorti delle nostre biblio- 
teche, da quelle antiche a quelle di 
nuova formazione. L'autrice ha paro- 
le di elogio per le varie scuole per 
bibliotecari esistenti e più o meno 
funzionanti in Italia, «of high cali- 
bre, with well planned curricula, 
competent faculties, and good trai- 
ning facilities» (p.141); purtuttavia 
la situazione dell’istruzione profes- 
sionale dei bibliotecari è ritenuta, in 
generale, nettamente insoddisfacente. 
Le cause, secondo l’autrice, vanno in- 
dividuate nel sistema di inquadra- 
mento dei bibliotecari italiani come 
impiegati statali (il che ha permesso 
alcuni passaggi da altre carriere, con 
effetto evidentemente dequalificante 
per l’oficium bibliotecario): partico- 
larmente negativo sembra alla stes- 
sa autrice il fatto che per accedere 
alla carriera di bibliotecario non sia 
richiesta per legge, nel nostro ordi- 
namento, un diploma delle nostre 
scuole di perfezionamento, e incredi- 
bile che non esista ancora da noi una 
laurea in Library Science. 

Pur concordando in molta parte 
con le conclusioni della Roxas, i bi- 
bliotecologi e i bibliotecari italiani 
rimangono, dopo la lettura del libro, 
nel contempo insoddisfatti e stimo- 
lati: essi si augurano cioè che qual- 
cuno, sulla scorta dei dati raccolti ed 
elaborati dalla studiosa americana, e- 
samini più a fondo e seriamente tut- 
to il problema, non tanto dell’istru- 
zione professionale bibliotecaria in a- 
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stratto, ma piuttosto del migliora- 
mento professionale dei bibliotecari 
nel contesto della realtà viva in cui 
operano le nostre biblioteche. Anche 
perché il problema dell’istruzione 
professionale non può esaurirsi — co- 
me tende a fare la Roxas — al livel- 
lo direttivo, ma deve naturalmente 
coinvolgere la qualificazione del per- 
sonale delle carriere di concetto: che 
significa aiuto-bibliotecario nelle bi- 
blioteche maggiori e bibliotecario nel- 
le minori, soprattutto in quelle con- 
sociate nei sistemi provinciali di pub- 

Hucu KENNER: The Pound Era, Fa- 
ber and Faber, Londra, 1972, pp. 
606. 

Pubblicato alcuni mesi prima del- 
la morte di Pound, l’ampio volume 
di Hugh Kenner ha acquisito più in- 
tensa quella connotazione di omag- 
gio che la qualità rievocativa e la di- 
sposizione critica, volta a dissolvere 
le riserve ripetutamente avanzate nei 
riguardi del poeta americano, già le 
conferivano. Ripercorrendo le vie 
dell’inebriatura panletteraria del poe- 
ta dei Cantos, Kenner individua le 
linee di forza della cultura che gli fu 
contemporanea per stabilire non in 
che modo Pound abbia influito sulla 
sua epoca (come il titolo dell’opera 
potrebbe far pensare) ma in che mo- 
do l’epoca abbia inciso su di lui, dut- 
tile e geniale amplificatore di sugge- 
stioni e tendenze. E ciò ai fini di una 
più positiva valutazione dell’opera 
poundiana, alla quale Kenner attri- 
buisce una strutturazione spaziale e 
dinamica secondo termini suggestiva- 
mente up-dated. 

Dopo una fase preraffaellita conclu- 

1. Cfr.: N. Vianello, Per la formazione pro- 
fessionale del bibliotecario italiano. Propo- 
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blica lettura. 
Come già da tempo altrove, anche 

in Italia le biblioteche nuove e le 
nuove implicazini delle biblioteche di 
conservazione hanno bisogno di nuo- 
vi bibliotecari, che vogliono essere 
educati, formati e programmati nel 
loro lavoro !. Il libro della Roxas sa- 
rà utilissimo a tutti loro, perché è la 
storia del passato; ma dovranno co- 
noscere le esigenze nuove del pre- 
sente ed essere preparati professio- 
nalmente alle attese dell’avvenire. 

NEREO VIANELLO 

sasi a Giessen nel 19rI grazie alla 
valutazione critica di Ford Madox 
Ford, la cui «dimostrazione cinetica» 
lo manda con un pugno a rotolare 
per terra, Pound si avvia ad una «ri- 
voluzione» destinata a sottrarlo non 
solo alle secche vittoriane dei Tenny- 
son e dei Browning, ma, attraverso 
la coscienza della necessità di una 
poesia e di un linguaggio di costante 
allusione storico-civile, allo stesso 
simbolismo francese, stimolo iniziale 
del suo rinnovamento. E ciò mentre 
Eliot conduce più a fondo l’esperien- 
za simbolista, secondo una poetica 
dell’effetto suggestivo e della «pre- 
cisione inesplicabile», fino al limite 
musicale dei Four Quartets: una te- 
si che tende per certi aspetti a ribal- 
tare un giudizio come quello di Ago- 
stino Lombardo (sostanzialmente 
condiviso da Montale) che in Reali 
smo e Simbolismo costringe Pound 
nei limiti di un estetismo decadente, 
ma ne salva Eliot. (Per Eliot, a parte 
il necessario tributo, Kenner non 
sembra nutrire eccessiva simpatia: lo 
scorcio umano è cupo, dominato dal. 
la tragedia domestica di una moglie 

ste per la scuola e l’Università, in «Anna- 
li di Ca’ Foscari», ...).



drogata e dal desiderio dell’uxorici- 
dio, presente, spiega Kenner, nella 
Waste Land come in Ash Wedne- 
sday). 

Comune a Eliot come a Pound ap- 
pare tuttavia l’eredità di Henry Ja- 
mes, anche se l’incontro tra il roman- 
ziere e Pound, reso con aperto com- 
piacimento narrativo nelle prime pa- 
gine del volume, intende anzitutto 
stabilire una cesura socio-culturale 
tra una generazione privilegiata nel- 
la sua «leisure» e i successivi espa- 
triati americani in Europa, ai quali 
la data di nascita permise una più 
complessa esperienza di confronto 
tra l’anteguerra e il dopoguerra, ma 
spesso con ben più difficili equilibri 
economici. La «effortless high civi- 
lity» di James, «lord of decorum», e- 
ra resa possibile da uno stazus nega- 
to all’impiegato di banca T.S. Eliot, 
come a tanti artisti inglesi amici di 
Pound, da Whyndham Lewis a Gau- 
dier-Brzeska all’autore di Ulysses, al 
quale Pound nella sua ossessiva im- 
prenditorialità letteraria riuscì ad as- 
sicurare nel momento più decisivo 
la sopravvivenza economica e il ne- 
cessario inserimento editoriale. 

Ma di James rimaneva imprescin- 
dibile l’esperienza artistica. Il Sextus 
Propertius come il H. S. Mauberly — 
definito «tentativo di condensare il 
romanzo jamesiano» — presuppongo- 
no i ritmi e la narrativa di James 
nello stesso modo in cui il Prufrock 
di Eliot sembra presupporre l’allura 
appena pubblicato racconto di James 
Crapey Cornelia, di cui ripete la si- 
tuazione: con termine cinese è il 
ling o sensibilità di James a dare il 
primo imprinting al rinnovamento 
della poesia di lingua inglese, che nei 
fermenti avanguardistici europei dei 
primi decenni del Novecento trova il 
suo babitat naturale. 

È proprio su questo habitat avan- 

guardistico tuttavia che Kenner tra- 
lascia di approfondire il discorso. Se 
l'avventura poundiana viene «giusti- 
ficata» in certe sue componenti con 
una documentazione accurata fino al 
limite della passione archeologica, 
non mancano reticenze che cancella- 
no ad esempio ogni rapporto tra il 
futurismo italiano e il vorticismo in- 
glese. 

Le polemiche di Pound contro Ma- 
rinetti non devono ingannare: l’espo- 
sizione di opere di pittori futuristi 
italiani a Londra nel 1912 contribuì 
alle origini stesse del vorticismo, che 
del movimento accolse non solo l’im- 
pulso avanguardistico ad un rinno- 
vamento formale — di per sé ideo- 
logicamente collocabile anche in u- 
na prospettiva marxista, come il fu- 
turismo russo e Majakovskj dimo- 
strano — ma anche quell’esaltazione 
dell’impulso dinamico come forza di 
dominio, responsabile tanto nel fu- 
turismo italiano quanto nel vortici- 
smo inglese di una netta vocazione al 
nazionalismo. Da qui il mancato in- 
ternazionalismo del Vortex londine- 
se, che Kenner sembra rilevare con 
stupore, in contrasto con l’interna- 
zionalismo degli altri movimenti di 
avanguardia come, ad esempio, il cu- 
bismo. 

Di fronte all’ammirato fascino di 
Ezra Pound per la «vitalità polemi- 
ca» di Whyndham Lewis, Kenner si 
stupisce nuovamente, trovandola «in- 
compatible with his own characteri- 
stic benevolence and patience», nel- 
lo stesso modo in cui si stupirà del 
Pound delle trasmissioni di Radio 
Roma, «estraneo e incomprensibile» 
nella sua violenta retorica fascista. 
Ma è forse proprio nella psicologia 
«energetica», radicale e sprezzante 
delle pagine di Blast che vanno cer- 
cate le origini dell’adesione di Pound 
al fascismo, prima ancora che nelle 
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teorie economiche di Douglas, sulle 
quali Kenner si dilunga per meglio 
spiegare l’anticapitalismo di Pound, 
da una parte allergico alle tesi marxi- 
ste della lotta di classe e dall’altra a- 
perto all'odio per l’«usura» e le ban- 
che, sostrato primo dei Carzos. In- 
sofferente dei plutocrati abili nel gio- 
co delle percentuali e degli interessi, 
Pound — il cui padre, sia detto per 
inciso, lavorava in una zecca — prima 
ancora che all’ideologia del fascismo 
aderisce alla sua dimensione psicolo- 
gica, come appare da Blast e in par- 
ticolare da un manifesto del Vortice 
del 1914, che, nel considerare lo svi- 
luppo delle forme artistiche domi- 
nanti presso i popoli più antichi, non 
manca di compiacersi delle virtù bel- 
liche degli «uomini di Elam, di As- 
sur, di Babele e di Keta...» che «si 
sgozzavano a vicenda per il possesso 
di valli fertili», o degli «uomini da 
Sargon ad Amir-nasir-pal» che «co- 
struirono tori omocefali in corsa o- 
rizzontale» e «scorticavano vivi i pri- 
gionieri ed eressero leoni ruggenti». 
Né l’entusiasmo vien meno di fronte 
ai Ming, ai quali lo «sforzo della guer- 
ra» e «la natura crudele» fornirono 
lo stimolo per il «Vortex della Di- 
struzione», o di fronte a razze afri- 
cane ed oceaniche che «caddero in e- 
stasi dinnanzi al loro sesso: sito del- 
la loro grande energia: loro maturi 
tà convessa». 

Le celebrazioni falliche del vorti- 
cismo — il gatto, il toro e il pene es- 
sendo le forme preferite — e l’impli- 
cito sciovinismo vitilista, che coin- 
volgono anche il famoso ritratto di 
Fzra Pound eseguito da Brzeska sot- 
to forma di «testa ieratica» dichiara- 
tamente fallomorfa, sembrano rispon- 
dere, più che ad una promessa di 
«nuovo Rinascimento» da Kenner 
ravvisata nel vorticismo, a quella 
scissione della mente androgina e 
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a quel prevalere di un principio «ma- 
schile» distruttivo dalla Woolf asso- 
ciati in Three Guineas all'ormai pre- 
vedibile scoppio del secondo conflit- 
to mondiale. Non fu forse estranea al 
pensiero della Woolf la vicenda stes- 
sa del vorticismo di Lewis, che per 
il Bloomsbury set non nutriva certo 
spiccata simpatia se in Blasting and 
Bombardeering poteva così descri- 
verlo: «I have always thought that 
if instead of the really malefic ‘Blo- 
omsburies’, who with their ambi- 
tious and jealous cabal have had such 
a destructive influence upon the in- 
tellectual life of England, something 
more like these Vienna Café Tix New 
Oxford Street, luogo d'incontro dei 
«ribelli» amici di Lewis] habitués of 
those days could have been the ones 
to push themselves into power, that 
a less sordid atmosphere would have 
prevailed. The writing and painting 
world of London might have been 
less like the afternoon tea-patty of a 
petverse spinster». (Whyndham Le- 
wis, Blasting and Bombardeering, 
Calder and Boyars, London, 1967, 

p.273). 
Se a Kenner sembrano sfuggire 

certe implicazioni del vorticismo — 
nonostante dedichi a Whyndham Le- 
wis considerevole attenzione, non dis- 
similmente da quanto sta facendo da 
qualche anno l'editoria inglese attra- 
verso riedizioni ed antologie — va re- 
so tuttavia atto che egli evita di con- 
cedere una qualche extra-territoriali- 
tà umana e politica al poeta america- 
no, nel quale, secondo Montale, più 
o meno occasionalmente, prevaleva- 
no «l’irresponsabile» e «l’alienato da 
se stesso e dal mondo». Kenner ac- 
cenna anzi alla fondamentale coeren- 
za del poeta e dell’ammiratore di 
Mussolini, dell’appassionato di storia 
cinese e del sostenitore, contro la sua 
stessa patria in guerra, dell’Asse Ro-



ma-Berlino. Il discorso avrebbe po- 
tuto ampliarsi fino a considerare una 
serie di scelte o di nostalgie, incluse 
quelle per il Medio Evo, che riman- 
dano (Claudio Gorlier lo sottolinea- 
va recentemente) ad un ordine auto- 
ritario e gerarchico opponibile alle 
democrazie di massa capitalistico-ban- 
carie. 

Ma Kenner preferisce qui una tec- 
nica allusiva, in cetto modo conge- 
niale allo stile di tutto il saggio, e 
meglio suscettibile di lasciare aperto 
uno spazio celebrativo: sottolinea 
quindi la riaffermazione dei valori u- 
mani implicita nell’anticapitalismo di 
Pound, presentato a tratti come «co- 
lomba» pacifista, e decora il libro di 
richiami iconografici al nostro Rina- 
scimento e in particolare al Tempio 
Malatestiano di Rimini, insistendo 
su un parallelismo in realtà più sug- 
gerito che esplicato. E soprattutto 
circoscrive l'inevitabile repugnanza 
ideologica — si pensi al volume di Ne- 
mi d’Agostino su Ezra Pound — cer- 
cando nel poeta il «fabbro lettera- 
rio», avido di possedere il passato 
come la parola in quasi ieratica sim- 
patia. L’inespugnabile «mantram» di 
una parola visivamente intesa — l’e- 
sperienza dell’imagismo e dell’ideo- 
gramma del Fenollosa alle spalle — 
al tempo stesso percepita nei suoi 
valori fonici da un Pound già appas- 
sionato di poesia provenzale e suc- 
cessivamente autore di una musica 
per la poesia di Villon, diviene allo- 
ra il vettore primo di una poetica 
che non è quella del centone e nep- 
pure della semplice «sintesi» eclet- 
tica, ma di un’energia coscientemen- 
te imbrigliata secondo una formula 
che è per Kenner l'equivalente lette- 
rario della «sinergia» fisica di Buck- 
minster-Fuller. 

Su questa qualità sinergica intesa 
come «patterned energy» Kenner in- 

siste, dopo aver analizzato le origini 
della poetica di Pound in relazione 
al nuovo entusiasmo per l’antichità 
classica causato dalle scoperte di 
Schliemann — di cui appare segno 
anche l'Ulisse di Joyce — e al rinve- 
nimento di frammenti della poesia 
di Saffo, la cui «musa in pezzi» con- 
tribuì a suggerire una «aesthetic of 
glimpses» con soluzioni formali ac- 
costabili alla tecnica del collage e al- 
le consuetudini del cubismo. Ma ap- 
pare soprattutto determinante per il 
costituirsi di questa nuova poetica 
la coscienza dell’«omeomorfismo» di 
certe situazioni letterarie ricorrenti, 
che suggerisce a Pound l’intensa av- 
ventura nel patrimonio letterario eu- 
ropeo o cinese, come aveva suggerito 
a Joyce un Leopold Bloom/Ulisse: 
un omeomorfismo che è anche psichi- 
co e permette, al di là di trasposizio- 
ni simbiotiche nei propri personag- 
gi, suggestive identificazioni con per- 
sonalità letterarie del passato, come 
nelle poundiane Persone. 

Se la necessità di strutturare una 
poesia di «costellazioni di parole», 
con omeomorfiche sovrapposizioni e 
presenze di un patrimonio culturale 
«irrinunciabile», conduce Pound ad 
una soluzione sinergica di «interfe- 
renze in equilibrio», viene ovviamen- 
te allontanata quell’accusa di «caos» 
che Nemi d’Agostino ad esempio non 
ha mancato di avanzare. E, come si 
è già accennato, la funzionalità di 
questo comporre si riferisce per Ken- 
ner non ad una autoriflessione arti- 
stica da «ultimo decadente», ma ad 
un costante impegno civile (anche se 
gravido di errori) per il quale persi- 
no opere come Cathay, apparente- 
mente di sapore esotico e remoto, ap- 
paiono in realtà «oblique war poems» 
per le trincee della prima guerra 
mondiale. 

La stessa scelta della traduzione, 
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attualizzante e «infedele», si colloca 
con coerenza nell’ambito della sin- 
cronica «interazione» della poesia di 
Pound. Provenzali e cinesi, latini e 
italiani, reinterpretati e deformati, 
talvolta con clamorosi fraintendimen- 
ti linguistici di cui Kenner fornisce 
grotteschi esempi, sarebbero in real 
tà utilizzati con «translucente» sen- 
sibilità linguistica quale nucleo di ba- 
se per trasformazioni generazionali. 
La kernel theory chomskiana e la 
formula di equilibri dinamici della 
cupola geodetica di Buckminster Ful- 
ler suggeriscono a Kenner, nel suo 
discorso sulla nuova coscienza del 
processo poetico in Pound, le due più 
significative analogie tra le molte che 
uno spaccato della cultura dell’epoca 
sembra offrirgli. La biologia, la lin- 
guistica, la topologia, la fisica sono 
da Kenner utilizzate del pari che le 
arti figurative o la letteratura per 
un’esplorazione che potremmo defini- 
re di tipologia dei modelli culturali. 
Ma la fitta rete di richiami costrui- 
ta alle spalle dei Canzos lascia intat- 
to il sospetto che si sia elusa la co- 
scienza dell’orientamento ideologico 
che ha determinato in Pound l’uso di 
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certi omeomorfismi e la scelta di spe- 
cifici codici culturali. 

Mista di moduli narrativi e di a- 
nalisi puntuali di passi poetici, la ci- 
fra stilistica dell’opera di Kenner ri- 
sponde ad una costante tensione e- 
spressiva, che scivola talvolta nello 
scoperto compiacimento — ad esem- 
pio nel ricalco del brano pateriano 
sulla Gioconda — e nello sfogo reto- 
rico, laddove descrive la «testa iera- 
tica» di Ezra Pound (altrove defini- 
to «Titano») come «Sfinge» che 
«fronteggia l’alba», i cui «stone eyes, 
narrowed as though to penetrate di- 
stance, temporal distance and spa- 
tial, perceive every morning the first 
gleam visible anywhere, suffusing 
the mountains along the Upper Adi. 
ge. The eyes face the peak called Ziel 
(purpose), just left of the one called 
Mut (courage»). 

Ma sia pure al di fuori di uno 
stretto rigore metodologico, rimango- 
no indiscutibili una sensibilità che sa 
essere sottilmente analitica ed una 
vasta informazione su un periodo 
della letteratura inglese non sufficien- 
temente esplorato. 

GIUSEPPINA RESTIVO
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