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PAG. 6 / c u l t u r a l ' U n i t d : / ' mercoledi 6 marzo 1963 

Foscolo 
commentato 

da Cagli 
Nel lo sea f Tale dei « clas-

l ic i italiani > le opcre del 
Foscolo sono rappresenta-
te da due s t a m p e reeen-
tiss ime, di cui val In pena 
dar not i / ia ai nostrj let-
tori. 

La prima 6 un'antologia 
che, a ciira di Luigi Bal-
dacci, ractogl ie il Foscolo 
pin noto. que l lo che tradi-
z ionalmente si studia nel ie 
scuolc: Ultime lettere di 
Jacopo Ortis, Sonetti, Odi, 
Dei Sepolcri, Le Grazie: 
la pubblica Laterza. nel la 
col lana dei « Classici i l lu-
s t t a t i * (pp. 280, L. 3 500) 
ed ha arioso ed e l egante 
c o m m e n t o figurativo in se- ' 
dici disegni di Corrado Ca- ' 
gli . L'altra stampa e appar-
sa nei c Classici italiani > 
deU'editote Mursia di Mi* 
lano (pp. 1 224. L. 5 500) 
d i ie t t i da Giovanni Getto, 
ed e cnrata da Mario Pup-
po. con tin particolare com
m e n t o al le Letter? scritto 
dall'Inghiltcrra a c m a di 
Edoardo Sanguinet i II 
g i o s s o v o l u m e cont iene . ol-
t i e al Foscolo piu vulgato , 
d u e tragedie {Tieste ed 
Aiace), le traduzioni ome-
riche, la vers ione del Viaq-
gio sentimentale di Sterne , 
l e Lettere scritte dall'ln-
ghilterra. Vlperculisse. i 
Saggi sul Petrarea, le Epo-
che delict lingua italinna, 
alcuni altri scritti minori e 
una scelta da l l ' ep i s to lano . 

L'edizione curata da! 
Baldacci e part ico larmen-
t e impegnata (nonostante 
i l imiti imposti al e o m m e n -
tatore dal la natura del la 
col lez ione, Kmiti che — a 
quanto ci consta — hanno 
obbl igato il Baldacci a 
sfolt ire assai le n o t e ) , sia 
ne l testo che nel discorso 
introdutt ivo . Per il testo 
de l le Grazie basti d ire che 
il Baldacci ha r inunciato a 
riprodurre sic et simplici-
ter, come fa il Puppo, In 
vecchia s tampa del Chiari-
ni e ci propone una scel
ta piu ristretta di fram-
nienti che si pres tano ad 
una lettura piu certa; per 
YOrtis, il Baldacci ripro-
duce il testo de l la prima 
ediz ione mi lanese del 1802 
— anziche q u e l l o definiti-
v o del l 'ediz ione di Londra 
del 1817 — soprat tut to per- ̂  
c h e si tratta di < una ma-
trice di tutta 1'opera fosco-
l iana che ad esso segui . ed 
e pertanto i n t i m a m e n t e le
gato al proprio m o m e n t o 
storico > (un cri terio , dun-
que, che v u o l e anche es-
sere un r ichiamo a non 
confondere , ne l la storia 
del la poesia e del la perso
nal i ty del Foscolo. le due 
ediz ioni . che corrispondo-
rio a due diversi m o m e n t i ! . 
II discorso introdutt ivo del 
Baldacci vuol essere . s ep-
pure in brevi l inee , per 
l 'appunto una storia del 
Fosco lo: e, c o m e tale , ci 
sembra persuas ivo e mol to 
preciso, accet tabi le anche 
in certe posizioni polemi-
che . soprattut to la d o v e 
lo s tudioso rifiuta un giu-
diz io sul la preminenza ar-
tistiea fra Sepolcri e Gra
zie, r ichiamando il l e t to i e 
a i le d iverse ragioni poeti-
c h e che s tanno al ia base 
dei due poemi . A n c h e la 
problemat ica relat iva al -
* neoc lass ic i smo » foseolia-
n o e posta con precis ione , 
senza prec lus ion! o sche
mat ism! . si da lasc iare an
che al let tore la possibili?.i 
di un proprio g iudiz io che 
p«>ssa formarsi sui dati del 
la storia foscol iana e sul la 

persuas ione critica dei va-
rii testi e dei diversi mo
menti . . ^ •• ». 

L'introduzione che il 
Puppo premette al ia sua 
ediz ione ci sembra soprat
tutto dominata da un moti-
vo di fondo, la cui pre-
s e n / a troppo esclusivn im-
pedisce forse al commen-
tatore di darci un d isegno 
organico e compiuto del
l'opera foscol iana: a l ludo 
al io s tudio del rapporto 
tra Foscolo e I ' l l luminismo 
e, in part iculate . a un pa-
la l le lo tra Foscolo e Al
l i en che. s e p p u t e non man-
ca di e l ement i interessan-
ti, non vedo p e i o quanto 
sia pert inente in questa 
sede: soprattutto se pip-
sontato — come avv iene 
nolle pagine del Puppo — 
come una vera e propria 
antitesi . quasi totale, tra 
\m anarchismo tendenzial -
m e n t e distruttore in cui 
s f o c e i e b b e Talfierana co-
sc i en /a del la miss ione civi
le e polit ica de l lo scrittore. 
e una costrutt iva pietas 
foscoliana. s ituata in una 
storicita che fu del Fosco
lo. mentre non fu dell'« il-
luminista » Alfieri. 

t in cenno a parte vu o l e 
l 'ampio e minuz ioso com-
m e n o del Sanguinet i a l le 
Lettere scritte dall'lnqhil-
terra: q u e s f o p e r a . infatti . 
che — pur non compiuta — 
puo configurarsi forse co
m e quel la piu vicina al 
nostro spir i to di moderni . 
non a v e v a finora i\n com
mento c h e aititasse il let-
tore ad orientarsi per en-
t i o la fitta rete de l l e cita-
7toni. dei riferimenti s to i i -
ci e letterari . de l l e a l lus io-
ni a fatti e personaggi del
la storia europea. Il com
mento del Sanguinet i ci 
sembra che corrisponda 
mol to bene a ques to fine e 
che. o l tre a cio. offra un 
notevo le contr ibuto al io 
s tudio del la cultura fosco
liana 

Forse un e l e m e n t o . ch'e 
ormai una c o m p o n e n t e se-
condo noi obbl igata de l lo 
s tudio del l 'opera foscolia
na. il le t tore moderno de-
sidera ( e l'ossei'vazione 
non va le so lo per il Fosco
l o ) : una storia de l la < for -
tuna >. c h e sia ins i eme an
che storia de l l e deforma-
zioni e del luogo c o m u n e ; 
ad e sempio . per quanto ri-
guarda il Foscolo. una ve
ra e propria storia del fo-
sco l i smo o di que l la tra-
diz ione cu l tura le retorica. 
legata al ia ce lebraz ione 
de l l e « g lor ie nazional i >. 
in cui il carme Dei Sepolcri 
v e n n e ad inserirsi . se non 
c o m e € fonte > — c o m e in-
dicava Gramsci — a lmeno 
c o m e e l e m e n t o fondamen-
tale nel la tradiz ione ora-
toria pre-fascista e fascista 
e in tutta una ser ie di di-
let tanteschi c o m m e n t ! sco-
lastici e temi d 'esame che 
molt i di noi ricordano. 
Tuttavia . r ipet iamo. il pre
ciso e l impido profilo del 
Baldacci puo g iovare anche 
a questa ricerca. come 
que l lo che r iconduce la vi
ta e I'opera del Foscolo su 
parametri storici ed aiuta 
quindi anche a va lutare 
1'astrazione retorica e asto-
rica c h e del c a r m e fosco-
l iano fu tentata , e in parte 
attuata. quando le origina
t e « ragioni c ivi l i » del 
carme foscol iano d ivenne -
ro € puro m o t i v o decorati-
vo . esteriore . retorico > 

Adriano Seroni 
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A cent'anni dalla nascita 

D'Annunzio 

Dessj (a sinistra) durante una ripresa televisiva in Sardegna 

j 

Intervista con lo scrittore 

In un drantnta di Dessi 
la Sardegna di 

Eleonora d'Arborea 
Giuseppe Dessi non ha 

mai smesso di s tarsene a 
capofitto nel la sua Sarde
gna. E piii il t empo passa, 
piu si accumulano le sue 
opere ne l lo scaffale, m e n o 
attendibi l i appaiono quei 
suoi critici che lo vo l evano 
narratore regionale tutto 
assorto in una contempla-
z ione del passato paga sol-
tanto di se . L'ult imo ro-
manzo, cui fu dato il « Ba-
gutta >, Il disertore, baste-
rebbe a d i sperdere le neb-
bie e gH equivoc i su l le ra
gioni del la narrat iva di 
ques to scr i t tore; ma Dessi 
ha in serbo due n u o v e pro
ve: un altro romanzo e un 
dramma, che tra poco ve -
dranno la luce. 

Ne parl iamo con lui. in 
casa sua, a Roma, accanto 
a quel la finestra.dalla qua
le si vedono i prati e i pini 
di Villa Stuart : e il pae-
sagg io c h e faceva da sfon-
do al bel racconto tl gior-
nale del lunedi apparso al-
cune se t t imane or sono sul-
VUnita. 

c I t itoli? >. 
« Non ho ancora pensato 

ai titoli . Sai c o m e succe-
de : una bel la matt ina o un 
pomeriggio . insomma quan
do meno te 1'aspetti. ecco 
il t i tolo >. 
, € Immagino che ancora 
una •- vol ta parlerai del la 
Sardegna >. i 

La domanda non e gra-
tuita c o m e potrebbe s em-
brare: e vero che tutti i 
romanzi. i racconti e i 
« racconti drammatic i > co
m e per e s e m p i o que l lo in-
titolato La trincea, con il 
quale fu inaugurato il se-
condo canale del la te levi -
s:one, si s v o l g o n o in Sar
degna o tra i sardi , ma que
sta volta (da un preceden-
te col loquio . a v e v a m o avu-
to da lui un cenno sul suo 
lavoro) s a p e v a m o che Des
si era andato ancor piu a 
capofitto nel la Sardegna: e 
che . d o v e non era arrivata 
la memoria , era arr ivato il 
documento . ossia la storia 
Ecritta-

c Vuoi dire nel roman
zo? ». 

« Tutti e due . nel roman
zo e nel dramma ». 

Rest io c o m e ogni scrit
tore che si rispetti a par-
lare - pubbl i camente del 
proprio lavoro. Dessi fa in 
fretta la storia de lFuno e 
deU'altro 

«II romanzo comincia 
nel 1860 e arriva fino agli 
anni del fasc ismo >. 

« C i o e un bel sa l to in-
dietro rispetto agli anni 
del Disertore ». 

« Un salto di mezzo se-
colo e piu La storia vera 
di ques to romanzo e il pro
gress iva acquisto di una 
coscienza di c lasse da parte 
del popolo s a r d o > . 

• N iente romanzo storico, 
quindi: ma storia de l l e idee 
e dei sent iment i di un pu-
polo dagli anni r isorgimen-
tj l i ' (deH':deale u n i t a n o , 
i sardi partocipnrono se 
mai ind iv ldua 'mentc . non 
in forme, corue oggi si di-
rebbe. di in«i-sa) aH'uniouc 
con il regro d'ltalia flno 
al PdrtiUi Sardo d'Azione 
e al fasc ismo. Il tcma era 

gia accennato e in parte 
svo l to nel Disertore. ne l la 
storia del paese di Cuadu 
e del la sua gente , ma in 
ques to n u o v o romanzo do-
vrebbe prendere respiro, 
precisarsi , ampl iars i , e 
Dessi d o v r e b b e dirci co
me, da lontananze di se-
c(>Ii. il popolo sardo sia 
g iunto a maturare in se 
s tesso , e per v ie sue pro-
prie, una coscienza di clas
se al pari di altri popoli 
di altre regioni d'ltalia e 
d'Euiopa. 

Ma se il romanzo ci por
ta indietro di un secolo , 
il dramma va ancora piu 
i n - p r o f o n d o , ancor piii a 
capofitto ne l la Sardegna . 
Ha un t i tolo provvisor io 
(ma puo anche d i v e n t a i e 
def init ivo) c h e da un'idea 
del la pass ione con la qua
le Dessi fruga nel t empo 
perduto de l la sua Isola: 
Eleonora d'Arborea. 

€ Un d r a m m a storico? >. 
La domanda e « provoca-

toria ». 
La risposta e precisa: 

c Eleonora d'Arborea non 
e un dramma storico, ma 
.una- interpretaz ione della 
Sardegna di oggi ». 

I l e t t o n potranno accer-
tarsene tra poco tempo. 
al ia te lev i s ione . a l lorche ne 
sara data un'ant ic ipazione 
dall*/4 pprodo. Noi per ora 
ci l imi teremo a ricordare 
c h e quando i Saraceni ab-
bandonarono la Sardegna 
(correva Tanno 1052) . 1'Iso-
la fu divisa in quattro g iu-
dicati . uno dei quali era 
Arborea: il g iudicato di 
Arborea con capita le Ori-
s tano. Eleonora d'Arborea 
v i s se fra il 1362 e il 1404. 
Era figlia del g iudice di 
Arborea Mariano IV e mo-
g l i e del g e n o v e s e Branca-
leone Doria. Fu questa don
na. nel la qua le s'incarna la 
Sardegna . con la sua fierez-
za ( e il suo fascino- poe
sia apre anche a Dessi ;e 
porte del la c o n o s c e n z a ) . a 
combat tere due guerre con-
tro gli aragones i e a con-
quis tare la indipendenza 
agli Stati d'Arborea; fu 
lei a legare il proprio no-
m e a quel la « Carta de Lo-
gu » c h e d ivenne il codice 
de l l e Ieggi c ivi l i e penah 
de l l e citta sarde . 

Non d u n q u e un sal to di 
un seco lo ma di sei secoh . 
anno piu anno m e n o E si 
capisce perche Giuseppe 
Dessi dica: € Non e un 
dramma storico ma una in
terpretaz ione del la Sarde
gna di o g g i » , c ioe delta 
Sardegna di quest i ult imi 
c e n t o anni. deg l i anni del 
romanzo e di quel i i che 
corrono, g iorno per gior-
no, para l l e lamente alia no
stra vita. 

Pare che. per al tre v ie e 
per altri mot iv i . si possa 
ripetere il discorso che 
qua lche g iorno fa si face
va per Leonardo Sciascia 
e il suo Consiglio d'Egitto 
Le radici del la nostra vita 
d'oggi sono profonde. C'e 
chi le cerca in s6. nei limi
ti del la propria vita indi-
v iduale . nei ricordi e ne-
gli echi , e c'6 chi oltrepas-
sa quest i l imiti per som
nia re la propria memoria a 

quel la piii ampia e piu pro-
fonda di un popolo intero. 
Le carte degl i archivi , piu 
il t empo passa piii perdono 
la polvere . Sembra un con-
trosenso, ma non e. Scia
scia e andato a cercare tra 
fracappel lani e . g iacobini 
s ici l iani di d u e secoli fa 
per riuscire a capire e far-
ci capire in quale rapporto 
stia un paio di generazioni 
d'italiani d'oggi con il pas
sato e il presente , e Dessi 
va ora a frugare nel la sto
ria remota, scritta e non 
scritta. del la Sardegna di 
Eleonora d'Arborea e de
gli aragonesi per « inter-
pretare — dice — la Sar-

,degna di oggi ». 

Una Sardegna , in fin dei 
conti . che diventa sempre 
m e n o Sardegna e s e m p r e 
piu Italia, s e m p r e piii Eu-
ropa, s e m p r e piu tempo 
nostro: s e m p r e m e n o csfon-
do > e s e m p r e piu « noi ». 

O. C. 

tra Superuomo e magia 
II predominio del suo mito e la rivolta antidannunziana - Un giu
dizio cr it ico sul poetadeve oggi part ire anzitutto da basi antimitiche 

Martedl prosslmo, 12 mar
zo. . snranno cent anni dalla 
nascita -di D'Annunzio- il 
poeta nacque a Pescara nel 
18C3 I suoi primi vers: ( -Ode 
a Umberto I - e Pnmo vere) 
apparvero sedici anni dopo. 
nel 1879 Fanciullo piodi^io 
subitp celebrato dai eenu<ici 
del Carducci. dal Canto nono 
(1882) alle Elegie romane 
(1891). da Term Vergine 
(1882). al Piacere (188D) e^li 
divenne in meno di dieci 
anni uno dei protagontMi 
di quel's che Croce battezzo 
come - lelteratura della Ter-
za Italia». Fra applausi e 
scandali mondani. da Giovan
ni Episcopo nll'Innocente 
(1892), da Poema paradisiuco 
(1893) al Fuoco (1900). egli 
fu anche il popta incontrasta-
to della buona societa. pro-
vinciale e raffinatissima. del
la Roma umbertina. Aveva. 
dunque. 37 anni. fra i quali ' 
20 di attivita letteraria. quan
do ai trionfi si avvicendaro-
no intorno a lui quelle ri-
serve e quelle perplessita cri-
tiche che a volte hanno messo 
in quanntena e relegato fra i 
documenti del costume Tope-
ra di un poeta che pure ha 
esereitato sul pubblico un 
fascino mai raggiunto prima 
di lui Come mai tante con-
traddizioni-' 

Tutti piu o meno sono di 
accordo. oggi. ehe occorre 
ridimensionare I'opera al di 
fuori delle polemiche e del
le cireostanze E* gia po^si-
bile'' In realt.i. nonostante 
1'avanzare di generazioni che 
non hanno subito 1'atmosfera 
di contagio che il dannunzia-
nesiino esercitava fino a ven-
ticinque anni fa. i fatti sono 
ancora troppo vivi D'Annun
zio si assunse precise respon-
sabihta con la sua campagna 
interventista del 1915 Anche 
se pol si rifugi6. da buon 
vecchio pensionato, nella 
splendida ?olitudine del Vit-
toriale. fu complice e diven
ne il santone poetico del fa
scismo I suoi interventi per
sonal] andarono proprio nella 
direzione che h'j portato alia 
rovina l'ltalia della quale, a 
parole e con I'azione. si esal-
tava Sono episodi che fanno 
parte della sua - personality. 
tanto da ispirare. fra quanti 
concepiscono - altrimenti la 
missione civile dell'Italia. una 
avversione c h e si estende 
dall'uomo alia sua retorica e 
tnveste, compromette la sua • 
poesia. Nonostante questo. ai 
problemi che si pongono in
torno alia sua opera, occorre 
guardare eombattendo ogni 
giudizio affrettato e spon-
taneo • 

L'uomo era ambizioso. e 
non lo nascondeva Di Victor 
Hugo i francesi dissero. a suo 

tempo, ch'era « un pazzo che 
si credeva Victor Hugo » 
Tanto piu la punta epigram-
matica si addiceva. a D'An
nunzio quanto piii spericola-
tamente egli impiego il suo 
prestigio di poeta per trasfor-
marsi in essere «leggenda-
rio - Signorotto rinasoimen-
tale in ritardo di secoli. que
sto lato della sua personalita 
che da lui ci viene suggerito. 
ormai non ispira ammirazio-
ne neppure fra i piu fanatici 
adoratori Giove. in lui. e 
morto da tempo Cosa resta 
del canto del poeta? 
- Per llmitare questo discor
so d'occasione. qui possiamo 
considerare. da una parte, la 
evoluzione della sua parabo
la e della sua fortuna. dal-
Paltra le prospettive nelle 
ciuall il «uo problema si pone 
Der » lettor- di oggi Fmn •''Ha 
morte (1938). . D'Annunzio. 
apparentemente. domin6 Ep-
pure la revisione critica e la 
rivolta antidannunziana nolla 
letteratura italiana si profila-
rono e approfondirono dallo 
inizio del secolo - Dilettante 
di sensazioni - per Benedetto 
Croce: poeta di - u n a perfe-
zione che suona falso» per 
Renato Serra: accusato di 
- assurdita » da Alfredo Gar-
giulo per la sun dottrina del 
Superuomo: avversato da 
Bnrgcse: sottoposto a diffi-
colto^e vivisezioni dai critici 
piu favorevoli — fra questi 
includeremo Momigliano e 
Pancrazi —: interi movimen-
ti come il crepuscolarismo e 
il futunsmo nascevano fra i 
giovnni da un'insofferenza 
contro di lui. anche quando 
quei aiovanj non riuscivano 
a liberqrsi dalla sua sotti-
glipzza ombrosa o dalla sua 
nervosa agilita oratoria Piu 
energica e profonda la ribel-
llone del poeti maggiori. Sa
ba nel 1913 teeorizzava la 
-< popsia onrsta »• per antitesi 
la "poesia disoneeta- era quel
la ridnndante di D'Annunzio 
La dottrina ungarettiana del
le -parole abusate*. pur 
nella sua derivazione dai 
simbolismo. era in gran par
te rivolta contro D'Annunzio. 
come in fondo fu piii tardi 
tutta la ricerca Doetica com-
presa sotto il ternrne di er-
metismo. fino al 1943 La gio-

v vane cultura di allora ooerft 
su vari fronti oer smaltire :1 
veleno e gli aromi aopiccicrei 
della retorica e della poe-
sia dannunziana. che spesso 
venivano un po' sbrigativa-
mente P polemicamente con
fuse Nel grande pubblico. 
favorito anche dal fascismo 

Jil mito sonravviveva e spes-
so rinverdiva anche. quando 
il poeta varava un'opera 
nuova. 

Rinnovarsi. del resto. era 

stato sempre nel suo carat-
tere o. se si preferisce, nella 
sua mancanza di carattere 
pree'eo e nell'inesatta valuta-
zione delle proprie qualita 
Dalle derlvazioni classico-
carducciane dei primi versi 
al naturahsmo del primi rac
conti. ' c«! parnassianismo 
successivo agli echi della 
narrativa russa raccolti noi 
romanzi. al decadentismo del 
Poema paradlsiaco e delle 
Laudi. alle piii sensibili In-
novazioni delle prose che la 
Tit'ca definl poi «nottur-
ne » — per contrapporie aha • 
solaritft esuberante e sensiia-
le delle opere ottocente-
sche —. l'evoluzione ^ spes-
so precipitosa Arriviamo 
cosl ad uno degli aspetti del
l'opera dannunziana ormai 
riconosciuti universalmente 
Paragonato per la qualita del 
suo sperimentalismo a G B 
Marino e a Vincenzo Monti. 
sottoposto da Thovez a di-
rrostratp accuse di Dlag'. an
che per questo TVAmiunz«o 
ricorda Victor Hugo, che si 
sentiva e si voile " ̂ cho so-
nore ». eco sonora del tempo. 
Ma nel poeta francese l'eco 
raccoglieva le aspirazioni. e 
sempre piii a scapito delle 
forme Attraverso le rivolu-
zioni del secolo dall'idealp 
legittimista dei giovani anni 
egli apDrodava all'antibona-
partismo e alia demofrazia 

Accolto nei salotti romani. 
D'Annun7in segul la oarabola 
opposta Nel farsi ~ eco ••. lo 
esercizio delle qualita miglio-
ri si risolse in un*n*s!mi!a- -
zione dawero strnordinaria o 
addirittura impareggiabile 
delle antiche e ricchissime 
tradlzioni della nostra lin
gua letteraria Forse proorio 
con D'Annunzio crolla 1'illu-
sione dei retori* che la tra- • 
dizione linguistica possa es
sere ripresa integralmente e 
artiflclalmente In un paese 
ehe sta vivendo tutt'altra vi
ta e affronta di giorno in 
giorno ben altri problemi. 
TJgualmente.. quell'assimila-
zione avveniva con una pa-
rallela appropriazione dpi 
metodi poetici che stava"0 
orerando. neirambito dpi 
decadentismo. la piu radicale 
mefamorfosi di una lingua 
poetica come quella france«e 
Tutto questo & registrato so
prattutto. come e noto. npl 
passaggio dai primi due li-
bri delle Laudi ( « M a i a - e 
-Elet tra*) al terzo (-Alc!o-
n e - ) . dall'eloquenza alti.so-
nante ereditata dall'OttocPnto 
aH'intimit.'i fluida e idillica di 
certe poe«:e d'eccez'one che 
ei riflettera noi nel Nottnrno 
e 'n altre prose di memor e 

Ecco perch§ ogni ricprca 
dannunziana si & svolta fino
ra attraverso una serie di 

Un classico dell#erotismo 
sta per arrivare a Londra 

E' I'orientale « Kama Sutra » tradotfo dal sanscrito nel 1883: condannato dal pu-
dore vittoriano circolo clandestmo in dispense 

LONDRA, marzo 
Tempi nuovi per la censura 

in Inyhdterra? La risposta di-
pende dall accogliema che 
terra rUercata al Tropico del 
Cancro di Henry Miller, la 
cui prima ediz>one inglese e 
atlesa per il 2A di marzo, e al 
Kama Sutra,4un^c/as5ico dcl-
I'eroiismo orientate pubbhea-
to m questi aiomi Si tratta 
di due opere / ino ad oggi ri-
maste - al bando » perche giu-
dicate ' immorali -. Se nes*u-
no incochera contro di loro 
i npon della Legge sulle Pub-
blirarioni Oscenc. rerra com
piuto un altro importante pas-
<o in arann reno la liberta rfj 
stampa In qneno pzese 

A poco piu di due anm dal 
processo aN'Amante di Lady 
Chatieiley, quella legge viene 
•.ottoposta ad una nuoca pro-
va AHora toccd a D H. Loir-
rence stabilire i limiti del con
cetto di ovcenitd appllcato ad 
nn'opera di riconoscinto ra-
lore letterario: ora e la volta 
di Henry Miller L*»as?olu-
none - concessa nel I960 alia 
* Lady • di Lawrence si con-
vertl nell'inondaz'one del 
mercato hbrano *otlo la pie-
no di oltre un millone di co-
pie (uno dei libri piii rendrtt 
dopo la Bibbia) stampate dai 
' Penguin Books • sulla scia 
del trtonfo conseguito in tr:-
bunale 

L'editore del Tropico. John 
Colder, spera di imitare il JJJC-
ceixo dei * Penguins -. *c non 
n?lle cendite. certo nella pro-
ra di fotza con i residni ,-ii un 
nttepQiamento di mtranslgen-
za p'irifonn che arera f>nora 
tenuto lontano' dalle ima-mc 
di que*t':*ola d Cancro di ^fii-
ler. Non r-'ir questo sia valro 
a mantenere nli Jnpleii im-
nuini -dnl coniaqio, al con* 
trario. E' servito. jcrnmo:, a 
con**Tlre n i frcmifo •si/pplr-
iTicntar* site * vacanze SMI 

ConVnente • del turista bn-
tannico che poleca mettere la 
lettura del Tropico. nella edi-
zione delta » Obelisk Press -
di Parigi. fra le altre emozio-
ni </ei piorni di ferie. -

Peccato che quell'acquisto 
tanto prezioio oerche proibi-
to. non potesse rcmr poriaio 
a casa <enza nschiare confi-
sca e penaltta al passaggw 
della dogana. Ma non e il 
solo Miller a tentare ora la 
propria riabilitazione di f rou
te alia legge e al coitnme di 
quesio parse Qualche giorno 
fa ha spezzato I'esilio anche il 
rcnerablle Kama Sutra d: 
V.-usyaynna (HI <ec A Cj. un 
capolavoro della letteratura 
erotica tradotto da\ sanscrito 
nei 'Stf"1 da Sir Richard Bur
ton. onenlalista e viaaoialore 
Sessant'anni fa fu condannato 
dal rigoroto pudore delVeta 
c ttoriana a circolarp clande-
ttino sotto il quardmtante d: 
rozze dispense Quello che fu 
per secoli il manuale della 
educazione lessuale della ca
sta elerata indtana continud 
a passare dt mono in mono. 
in /nghilterra in ristretti clr-
roli di privileaiati: specialist' 
di onentali*tica e cultort di 
gusti esotici II Kama Sutra 
r.on ebbp noie dalla censura 
ma rimase «• fabii » 

J.a rnpione che ha condan
nato per molti anni il Tropico 
c d Kama Sutra oll'osciirifn 
e d fatto che entrambi man-
canaro di »rispettabi'itrt». 

Sotto questa accuta cadde-
. *o •"nfcfti. di volta m ro'ta. 

onchc i c/nwici di varie li
terature. lat'na e Q'cca com-
prcze ATen ne andd esente 
wr.'.meno Shakespeare, pur. 
jir.io d'ogr.i nincch'n. nell'edi-
zloiif rfel ISIS, da Thomas 

, Boisrfi'cr che regatd al roro-
boJcrJo inolese un IJ.OPO rer-
bo; » to oowdl-.rlzc », p»irjfl-
ccre, emendare. Al poU di al* 

tre istiluzioni, la censura in 
materia di pubblicaziom osce-
ne e perdurala in Inghiltcr-
ra grazie alia confusione del 
concetto guiridico di o^cenita, 
alio zelo dei suoi esecutori e 
al puritanesimo delle classt 

, medie che commcid ad im-
Dorre i propn canoni del gu
sto e della moralita a partire 
dagli ultimi del sec. XVIII 

•Vei secoh precedents inve-
ce ' (dopo la Riforma e du
rante la Restanrazione) la 
censura si era oreoccupata piii 

; delle idee poltttche o religio
se eterodosse che della Ucen. 
ziosita di un'optra La lette
ratura non fu mai tanto tri-
cola quanto nella * 'merry' 
England •. la ' Qaia ' Inghiller-
ra del sec XVII. La ' licenza '. 
naturalmente non andava ol
tre le classt aristocratiche. al 
di ?otto delle quali starano 
le ' m n « e ' iHorferafc e, fin
ch** qriesfe nmmero tali, nes-
suno se ne preoccupo fl mu-
tato atteggiamento in fatto di 
censura coinclse con la Rl-
roluzlone Industrlale e totfin-
tese profonde trasformazioni 
sociali: quel che andava bene 
per i padroni non era conre-
niente flj serri La Legge sul
le Pubbhcaziom Oscene del 
7557 — rimasta m vigors fi
no a quattro anni fa — ri' 
fletteva le preoccupazioni di 
una societa dove il conformi-
smo era divenuto la nota do-
minante. -

Per non citare il lungo elen-
co di pMbblicaJioni confiscate 
e di autnn jncriminari basfe 
ra ricordare i! caso di Jame* 

' Joyce il m i I'ltese pubbltcato 
a Parial nel l°22. i enne tan-
tam^nte accoUo in fnohilffr-
ra soJo dopo che. nel 1031. IF 
auionta amerlcane Vaocr'tno 
llberato dall'accusa dl Ucen. 
ziosita Lfliorfnre uii&bL'-'A |l 
suo Aminte di Lady Chatter-
Icy net 1929 a Flrenzc ma s*'<o 

nel 1960 l'edizione integrate 
dell'opera si vide ufficialmen-
te riconosciuta la cittadinanza 
in Inghilterra La cosa fu fa-
vonta dalle so*tan^ia!i modirt-
che che la legge aveva subito 
nel 1959: la nuoca Legge sul>e 
Pubblicazioni Oscene appro-
cata in quell'anno precisava 
mealio il concetto di osce-
nua e prevedeca i( ricorso al
ia testimomanza di esperti 
per stabilire ' il valore arti-
stico dell'opera inenminata. 
Se non fosse stato per questa 
clauso'a, la Lady sarebbe sta
te condannato durante il 
processo del 1960, solo per
che nel Ubro ricorrevano 
quelle parole di quattro let
tere che. per quanto d'uso cor-
rente. non erano mai state 
stampate m lingua inglese do
po Chaucer Quando gli esper
ti ne ebbero dimostrata Vim-
portanza m tribunals, la La
dy pot** renir distribuita e le 
copie gia stampate della pn-

• ma edizione non bastarono, 
ma ce ne vollero molte altre 
ll significato dj quella sen-
tenza at fim della liberta di 

' espressione artistica era chta-
ro: solo i"! Times si dichwd 
perplesso e scrisse che il ver-
detto era » una sffda alia to-
ciel«> afttnche resistesse ai mu-
tamenti nelle sue maniere e 
nella »»/a condotta che potreb-
ber0 derivare da es*o - Alt*-: 
due giornah. d'altra parte. 
osarouo ripetere per semto 
le parole ' incriminate • di 
Lnwenre per sottolineare 
che. ormai, facevano parte 
della lingua inglese. il Guar
dian c rOb^erver Ed e stato 
quest'vltimo che si e doman-
dato in questi piorni se »l 
Tropico del Cancro. quando 
verra pubbJicato di qui a 
ouolfhe settimana. non susci-
tcrti un nuovo scandalo 

Leo Vestri 

distmzioni. fra le quali pre-
domina quella operata da 
Pancrazi E' diventatn addi
rittura convenzionale la bcel-
ta che - s a l v a « nella vastig-
sima opera del poeta Poema 
paradisiaco. r«Alcione». La 
figlia di Jorw. il Notturno. 
Appare cosl la natura Idillica 
di questa poesia La visione 
umile e appassionata della 
ptopria terra, immaginl cre-
puscolari di comunicazionl 
ultra=ensibili. ricordi che 
tornano dalla commozione 
della d'«tanza. (jentimenti per 
lo piu di malincoma e di ri-
nuncia che affiorano - f ' 
condo alcuni critici — da 
- u n o strato p^lcologico- piii 
profondo- questi sono I mo
tivi della " grande " poesia 
dannunziana 

Occorre dire che le motl-
vazioni di queste scelte non 
sono cambiate di molto ne-
gli ultimi anni Anche i piu 
recenti giudjzi. compresi i 
piii favorevoli. non rtescono 
a superarle e ad allaraarle. 
n <=i concretano in ilkiminatl 
tentativi di apologetica (co
me >I recente volume di Emi-
lio 'Mariano) In realta. di la 
dai motivi decadenti e dai 
legami di D'Annunzio con la 
bnrchpsia del pronrio tempo. 
un aDprofondimento dei suoi 
risrltati • poetici piii convin-
centi ormai si imoonp Ma 
n^similare intpgralmpnte la 
cua opera, come fatto unlta-
rio alia sua dottrina del Su
peruomo per risolverla in 
una formula di comodo pon 
so ouanto giovi alia causa del 
poeta. se ci si colloca In una 
pro^pettiva veramente sto-
rlca 

Poco resta. Infatti. di que
sta dottrina ripresa da Nietz
sche in forma parziale e di-
storta. in versione angusta e 
nazionalista E del re^to. non 
sono solfanto i miti dannun-
ziani a cadere oggi Non h 
pnssibile un taglio netto. e 
chiaro- D'Annunzio stesso. 
col Superuomo. si impose un 
limite. una priaione. la qua
le gli offriva dawero pochl 
sDiragli anch e Doetici per 
interpretare quello fhe ma-
turava A questo ptmto con 
tutta la buona volorta si nub 
dire chp nella poetica dpn-
nnnziana si insinua il famo^o 
ideale decadente di - poeMa 
come magia - Ma cosa rima-
ne anche di tanta magia' E 
perch*5 si dovrebbe fare una 
eccpzi^np proprio per D'An-
minx^'' 

Le ragioni e gli enfusiasmt 
mitici si sono esauriti L'arte 
comp azione seeondn una 
particolare intemretizionc 
dpi vitalismo decadente ri-
vive. e vero. In qualche nuo
va versione da beatniks, ma 
in tutt'altro modo. e se mill 
con una oarica di protests 
anti-estntizzante. Questo se 
restiamo all? suDerficie Piii 

profondimento non solo 1 
marxisti ma tutte le corre^ti 
piu eeguite e oualificate del 
pensiero odierno «ono ani
mate da una dirhiar^ta av
versione contro il mito Al-
lontanandoci dalle nolem!-
php di ieri. dei critici con-
temporanei a D'Annunzio. I« 
revisione critica di oggi non 
awerra che su aueste ba«l 
antimlriche Nell'ordine dl 
uno storiclsmo accomodante 
e idealizzato. D'Annunzio po-
trh restare. tutt'al pi'*i. il pop
ta rappresentativo dei mall 
di pn ponolo anivpto tirdi 
all'nhita P alia storia <=en7a 
avor snn->l»!to le proprie ma-
lattie spnili 

Averli cnnfnsj con 1 mall 
di gioventii. fu senza duhb;o 
per D'Annunzio una rinun-
cia alle proorie. profonde 
onnlita di uomo e di noetn. 
una forma di anficondanm 
E' necesenrio D^erisarlo *e 
n<">n si vuol ripetere in altrn 
forma una rondi^na a OUPITO 
obe per voco non t> stnto 11 
p:u snle-dido fpllimento che 
si ricordi nella storia l#t-
terana 

Michele Rago 

Sul «Contemporaneo» 

Uno scritto 
di Joyce 
su Defoe 

• E" u<5eito il numero 56-57 
de II Contcmporaneo (gen-
naio-febbraio 1963) 11 fasd-
colo contiene uno scritto 
pressoehe sconosciuto di .la
mes Joyce su Daniel Defoe 
(pubblicato per gentile con-
cessione deli'editore Monda-
dori. che ha in preparazione 
un volume di Sanfli dello 
scrittore irlandese). la rela-
zione di Paolo Chiarini a] 
Convegno universitario ro-
mano su - Arte e societa - . 
un saggio di Giu?enpe Pe-
tronio sulle - Tendenze e 
correnti della critica lettera
ria odierna -. articoli di 
Guido Neri su - II prim* , 
Eluard- e di A Frevn^W 
su « Prokofiev e Meyerhold -. 
' Completano il numero l« 

consuete rubricht • rms-
•cgne. 


