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La piu recente poesia 
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Marcos Ana, a Parigi, insieme con Angela 
Grimau, moglie dell'eroe antifascista spa
gnolo assassinate da Franco. ; 

Sempre 
II poetaf spagnolo Marcos Ana, che 6 rlma-

• , sto per ventitre anni nelle career! franchlate, 
sta per pubblicare un nuovo volume di poe-
sie. Usciranno, inoltre, tin volume dl versi In 
Italia, forse presso I'editore Feltrlnelli, e un 
libro bilingue in Francia. Marcos Ana lavora 

•• anche alia eomposizione dl un libro su| suoi 
ventitre anni di prigione. 8'intitolera La notte 

. del carcere. • 
Giorni or sono, lo scrlttore spagnolo cl ha 

da to la sua piD recente poesia, che pubbli-
chiamo nella traduzione di Rosa Rossi. 

tori, .'•::• ;_v: ' . . ' . • • . • ' . ' . ' • 

il mio cuore . . . . . . ^ . .. . > . -
era il cortile qiiadrato di'ima prigione. 

Oggi,^ ;'•.•• 
•il mio cuore - - -: . > 
e una piazza rossa dove cantano 

il Martello e la Falce. 

Ma ieri, v 
e oggi, il mio cuore, 

a Burgos o a Mosca, 

mantiene lo stesso rilmo. 

Valla sua cella oscura,- "•.'; 
o in riva al mare e al sole, 
una stessa bandtera, 
una stessa canzone. 

La tortura e. la prigione 

nan ruppero la mia voce. 

Won la cambiera Varia libera: 

le dara, anzi, nuovo fiato. '.'•_ 

M A R C O S A N A . 

Indiscrezioni 
sul Viareggio» 
Solmi favorito per la 
II romanzo della De Cesped 

Non molte le novita alia vl-
gilia dei primi Incontri pie-
nari della giuria cbe assegne-
ra U Premio Viareggio 1963 
la fiera del 24 agosto prossi-
mo: una polemlchetta. svoita-
si tra Mosca e Viareggio. sttl 
carattere deflnitivo o meno 
della - rasa - otesealata alia; 
conferenza-stampa di Roma; 
qualche petalb caduto dalla 
- rosa - medesima; e l'uscita 
del nuovo romanzo dl Alba de 
Cespedes, 71 •Rimorso. pochi. 
giorni fa- < - * . -

Sullo scambio dt battute tra 
i giudici del » Viareggio - pre-
scnti alia Tavola Rotobda di 
Leningrado. e il segretario 
Leone Sbrana. non e'e molto 
da aggiungere: se ne trae la 
conseguenza generate che la 
• rosa * presentala a R6ma e 
tutt'altro che definitiva. e che 
percio certe eliminazioni (co« 
me la raccolta poetics dl For-
tini. o il romanzo di Bianciar-
dl, o lo studio dl Secchia e 
Frassati. o il saggio di Gio
vanni Cesareo) non riflettono 
il parere di tutta la giuria: 
del che indubbiamente questa 
edizione e destinata ad av-

- vantaggiarsl. 
Quanto ad un eventuate in* 

gresso della De Cespedes in 
gara, corrono voci favorevoll 
in tal senso. ma $J parla anche 
dl una certa ritrosia della 

' mtitMe* a partecipare al pre* 

mio. Siamo comuuque nel re
gno delle indiscrezioni piu in-
controllate. . - . - • - • t. 

Situazione incerta. In gene-
rale. soprattutto per 1'assenza 
di molti giudici. cbe ba.Unpe-
dito di arrivare presto (come 
l'anno scorso) a una «rosa* 
nstretta di nomi. Circa i fa-
voriti. dovremmo ripetere 

• quanto ' g;a scrivevamo due 
.. domeniche fa. 
* - II settore dove piu arduo e 

• pronuociarsi. resta eomunque 
. quello del premio principale 
. per la saggistlca. Ancbe dopo 
~ lo sfrondamento opera to re-
' stano in lizza molti nomi da 
, premio. nel gruppo. compos to 

da Ceeare Segre. Fedele d'A-
mico. Sergio Solmi. Del Guer-
cio. GallincL Bologna. B'.nni, 
Macchia. Trevisani - Canzio, 
Togliatti. Dina Bertoni Jovine 
e dalla raccolta di Letter* di 
Antifascisti dal carcere t dal 
confino. L'unlca - voce - cbe 

. abbiamo potuto raccogliere e 
quella che indica Solmi come 
it maggior favorito. 

E' certo tuttavia che que-
st'anno la destinazione dei 
quattro piu quattro mllioni 
per 1 protopremi e dei due 
milloni per le due -opere 
prime*, e nell'insieme meno 
scontata che negli anni pas-
sati. . , . ; . . • > . . - -

LA RISCOPERTA EDITORIAL* E CRITIC A Dl TOZZI 

Un'«anima» 

nella campagna 
toscana 

II significato storico-culturale dello scrittore 
senese nella crisi del primo Novecento 

A FederiQO •', Tozzl,".. lo 
scrittore senese vissuto a 
cavallo dell'Otto-Novecen-
to, e toccata la sorte di 
quasi tutti qli autori morti 
in eta ancor verde: esalta-
to all'indnmani della scorn-
parsa, dimenticato pot. e 
riscoperto oppi. anche ner 
Vinteressamento del fiplio 
Glauco e della casa editri-
ce Vallecchi. Furono G.A. 
Borqese e certi critici vo~ 
cianl e post-vociani, a le-
vare alte lodl di Tozzi. nci 
primi decenni '•- del secolo 
(alcuni, come appunto Bor-
gese, quando lo scrittore 
era ancora vivo), ma I'epo-
ca d'oro della prosa d'arte 
e la ' arande stagione del 
neorealismo, per oppostt 
motivi. non ali furono pro-
pizie, . : • - :•..•'.•;. 
•' Oggi i giudizi che appaio-
ho, piu validi e sicuri. neU 
la bibliografia critica di... 
Tozzi, sono quelli di Luigi 
Russo e di Nqtalino Sape- . 
gno, che vedevano sostan-
zialmente, nella sua breve 
ma densa opera, un lavo- . 
ro narrativo interrotto nel
la sua faticosa e travaglia-
ta formazione, un- autore 
interessante forse piu per •. 
le contraddizioni della sua 
ricerca che non per le pa-
gine in cui raagiunge H-
sultati di unitd e di coesio-
ne artistica • Semmai ci sn-
rebbe oggi da sottolineare 
ulteriormeme 11 significato 
storico-culturale di Federi-
go Tozzi nella storia della 
letteratura italiana del pri
mo Novecento: come un 
importante nodo di trapas-
so, incul si avverte con 
evidenza il momento della ., 
crisi. .„ - -- •"'•'--'- .-
.:•.• Questo giudizio d'insie- ••;. 
me appare confermato. nel
la sua sostanza fondamen-:. 
tale, dalle ristampe e nuo-
ve edizioni vallecchiane -
uscite dal 1960 a oggi. Tre 
anni fa, Infatti, uscivano i / 
Nuovi racconti . compren- •_ 
denti: I Ricordi dl un im-
piepato (pubblicato per la 
prima • volta • con all am- . 
pliamenti ' aggiunti . dallo 
scrittore alia prima stesu-
ra) e quattro racconti ine- ' 
dtti. Nel 1961 veniva varato 
il piano delle « operc com
plete », intztnnrfo con I ro-
manzi, e prosconendo que-
st'anno con Le novelle (2 . 
voll. di pagg. 1083 comples-
sive. lire 6.000) e in aove-
nire con il teatro, gli scrit-
ti minori e le lettere. Tali 
edizioni (tutte curate da 
Glauco Tozzi) e Le novelle 
in particolare, rivestono 
tuttavia un hotevole inte- ' 
resse per la ricchezza de-
gli inediti e delle informa-
zioni filologiche e bioqrafi-
che, oltre che per la revi-
sione dei testi operata dl-
rettamente sugli originali. 
Si possono in tal modo col~ 
mare lacune e aggiungere 
anelli nuovi al curriculum 
tozziano. ; : •-. • 

' Deltc quarantadue novel
le inedite eomprese nella 
recente raccolta (che va 
dal 1908 al 1920. anno in 
cui Tozzi mori, a soli tren-
tasette anni) ci sembrano 
molto interessanti quelle 
del noviziato letterario, 
che documentano in modo 
piu esauriente certe tappe 
del suo primissimo svilup-
po. Intorno al 1908 Tozzi 
sembra seaulre due flloni 
dicersi, che approderanno 
ad un comune terreno di 
comprome-tso. , . . . ' ' 

Da un lato abbiamo un 
gruppo di novelle ni l mon-
do campagnolo e prorin-
ciale toscano che risento-
no del verismo; sono As-
sunt a (questa pubbltcafa 
per la prima volta aid net 
Nuovi racconti). II ciuchi-
no, II musicomane. tutte 
del 1908. Dall'altro lato. in-
vece, lo scrittore explode in 
una serle di confessionl. di 
sfophi pa«rionali, piu che 
racconti; ' storie di amori 

, tormentati, fattl dl slanci 
subito rientrati, di fremiti 

sensuali e di sottili repul-
sioni.idi abbandoni e • di 
remore (1\ primo amore e'' 
La sorella. del 1908, Lette
rs del 1909. e Gli amori 
vani databile nello stesso 
periodo). Ma e pid facile 
vedere come i due filoni 
siano destlnati ad incon- • 
trarsi ben presto. Nei rac- . 
eon ft di ispirnzione i»erisfa. 
«rf esempio. si avverte sem
pre piti forte una inquieta. 
morbosa ' sensibilitd. ] cfie 
pervade e niette confinu'a-
mente in crisi I'esigenza di 
un impianto narrafiwo, il 
disegno di una realtA pro- '• 
vinciale toscana definita 
net suoi contorni socinli ;ed'.-
umani. •••- .* ' ;. ', V 

Sard perd in un gruppo 
di pagine del 1910, che I'in-
treccio ira i due momenti 
apparird chiaro.1 In campa
gna fpin noto) e Xa/inadre . 
(pubblicafo per Id 'prima; 
volta nei Nuovi racconti) 
precisano infatti i termini 
del dissidio che restera al 
fonjdo: deH'opera tozziano. 
Qui Vintrusione dl un feb-
brile, ossessivo. impulsivo • 
autobiografismo ihterviene 
continuamente ad intorbi-
dare '. I'esigenza ndrrativd 
dello scrittore. Raramente 
Tozzi riesce ad obietrtrare , 
t dati della sua psicologia • 
in '- vicende • e personapai ! 
aiifonomi; per lo piu egli 
coglie rapide figure uma-
ne o immagini di paesag-
gio sempre perd intrise 
della sua personate com-
mozione. ' • ' . . . :i.f V,'' -

Al fondo del suo atteg-
giamento troviamo un'*a-' 
nima » inquieta e risenftfa 
di fronte alia vita e agli' 
uomini. che cerca uno sfo-

[ go attraverso il gusto qua
si sensuale di immagini e • 
d.i echi quotidiani fissati 
nel tempo e nello spazw, 
attraverso incantati o tor-
mentosi ricordi d'infanzia 
ridotti alia misura delle sue 
inquietudlni. Per cui, nel. 
generate compromesso toz
ziano tra narrazione spie-.. 
gata ed esasperata vocazio-
ne lirico-frammentaria. tra 
realta e torbida passione, 
si inserisce un dissidio an
cora piti intimo tra il ten-
tativo di attinqere ad una 
sensibilitd piu *•• moderna, •_ 
piu europea (tentativo che ; 
circolava nelle esperieme • 
del decadentismo italiano) _ 
e i Umiti della sua cultura 
e del suo respiro. bruciato 
riga per riga in frammen-
fi ed immagini. Nel rac-
conto In campagna il pro-
tagonista dice a un certo 
punto *Ogni cosa e come 

un solco aperto nell'infini-
to. Ed io vorrei far uibra-

, re per sempre quel che • 
' vedo >. E il ragazzo della; 

Madre si chiede:. < Sono .; 
certo che avrd sempre que-

\ sto empito d'abbracciare. 
tutte le cose? >. E' un mo-
tivo che ricorre spesso; e 
come una vaga consapevo-
lezza delta propria insuj-
ficienza a cogliefe * I'infi-

.nito ». il senso cosmico del-
\ l'esis,tenza. la *vitu im-
- merisae quasi misteriosa > 

che lo ctKCohda. 
Vedere percio in : Tozzi 

essenzialmente il precurso-
re di quella letteratura de-
gli dnniuenti e trenta, che 
riviveva certi motivi del 
verismo '. provinciate tra 
cronaca e memoria. in mi-. 

',' sure letterarie chiuse (co-
me fannonon pochi risco-

.-. -prttori; di questi anni J, sa-
' rebbe'assai qzzardato. Cer

to. ci' sono racconti • che 
sembrano autonzzare una} 
tale tnterpretazione fUn'o-
steria,«qd^esempio, dot>e il 

• dissidio tozziano tra li'ri-
v smo e racconto dlsteso, si 
•'• compone jn. un equilibrio 

quasi'mirdcolosq), ma sono 
'" momenti rarissimi. ch'e val-' 
.' gono' semmai a confermar 
: re 'la • contraddittoria \ric-$ 
". chezza di motivi della-suqJ 

• opera.- Piu.'.spessq, e nei TO-;-
• manzi mag'giori in parti- : 
. colore*, e appunto quel dis

sidio e quel comprqmesso 
tra torbido soggettivismo, 

, confessione, • e narrazione 
' spiegata, che: predomtna, 

trovando le sue pagine piu 
grgtidi nella rappresenla-
zione di coscienze oscuree 
accidiose, immerse in un 
mondo- cupo - e soffocante 

- (anche • tnolti racconti di 
ambiente fqmiliare • ce ' lo 
confermano). '-, • ^-• 
- Vaccento va messo anco
ra percio sull'importanza 
storico-culturale di Tozzi, 

• che si tfovd a' vivere e sof-
. frire intimamente un mo-
. mento di crisi e di 'trava-
: gliato trapasso della lette

ratura del primo Novecen
to, senza una personalita 
morale e senza una cultura 
sufflcientemehte • agouerri-
te. Il senso di impotenza, 
di isolamento. di tormen-

; toso affanno che pervade 
tante sue pagine, ha spes-

:so qualcosa di veramente 
. drammatico. A nostro av-

viso Tozzi va letto soprat
tutto in questa chiave: se 
ne trarranno molte illumi-
nazioni sull'intera lettera
tura di questo secolo. 

Gian Carlo Ferretti 

schede 
Studi danffctschi 
e manzoniani .• 

Negli anni cost difflclli per 
la critica italiana del primo 
Novecento. la flgura di Eu-
genio Donadoni ci appare og
gi in un suo attivo interesse. 
come quella di uno studioso 
e di un maestro cbe alia 8-
nezxa del gusto, alia pene-
trante capacity dt analisi del
la ~poesia" seppe sempre 
unire un appassionato inte-
resse per I'aspetto "umano" 
della vita Ietteraria. Di lui 
vive ancora nelle nostre 
scuole medie superiori una 
breve storia della letteratu
ra italiana: mentrt le sue 
monografle su.Taiso. Foscolo 
e Fogazzaro tengono ancora 
una posizione di primo piano 
nelle bibliografle relative ai 
tre autori: ne sarebbe fuor 
di luogo una rUtampa di va-
rii suoi scritti di critica mi-
litante. fra I quali spicca an
cora oggi un appassionato di-
scorso contro Testetismo e ' 
per la rivendicazione di un 
impegno letterario di fronte 
ai grandi problem! della so-
cleta. Intanto esce • oggi un 
volume In cui. sono raccoltl 
gli Studi denteschi e tnanjo-
nisni, a cura di Walter Bin-
•1 (ed, - La nuova Italia *, 

pp. 250. L. 2.000): e sono pa
gine che ancora si leggono 
con Interesse e con profltto. ; 

« Profeti 
. di ten » 

Secondo * Gerhard ' Masur. 
un intellettuale tedesco emi-
grato all'awento del nazismo 
in Germania. non uno solo 
degli uomini (e del ' movi-
menti) che caratterizxarono 

'' la cultura - europea fra il 
XIX secolo e la seconds 
guerra mondiale si salva. in 
termini di attuale vitalita. 
nella indicazione di soluzio-

. ni per il mondo . moderno: 
cosicche. alia fine. Nietzsche 
vale Marx e Shaw vale Cro-
ce; tutti Profeti di ieri <co-

' si si intitola 11 volume, edi-
to da • Comunita *. pp 448. 
L, 3.000). secondo una tesi 
che non e tanto da Indicate 
come errata, quanto soprat
tutto come infantile ed inge-
nua. II peso di tale test — e 
della falsa costruzione stori-
cistlca che ne consegue — 
nuoce purtroppo anche alle 
pagine migUort; fra le quail 

• fndlcheremo al lettore Italia
no quelle sul D'Aonunxio. 

Federigo Tozzi 

Un libro diUgo Duse 
sul musicista austriaco 

II primo 
•• -x • 

}..• 

su Mahler 
Nella nuova raccolta di lettere 
inedite pubblicate in URSS 

Un carteggio tra 
Gorkij e Pasternak 

E' tra le parti piu interessanti dell'epistolario 
- dell'autore della « Madre »•••'•. 

Pasternak 

V Chi volesse provare le sue forze 'di stortco 
- letterario - affrontando 1'opera di MaRsur. 
' Gorkij, dovrebbe tare un sforzo massimo di 
sintesi e organizzare secondo congrue catego-
rie storico-sistematicbe un materiaJe cbe 
sembra - InesauribUe. Inquieta e affascina il 
ricercatore non solo U diapason assai ampio 

' del destino letterario e umano dello scrit
tore.- non solo quel suo quasi mezzo secolo 

• d'attivita e vita, ma la qualita delta sua epoca, 
ia materia storica dentro la quale si stamps 

: la traiettoria del suo moto lungo. •• vanato: 
' Tolstoi, il decadentismo. la - Rivoluzione, i 

variegati Anni Venti, l'edincazione del sociali-
. smo, U «culto della personalita -. Se e'e uno: 
scrittore del nostro secolo cbe abbia avuto. 
non in un senso metaforico, una missione da 
compiere, e proprio Gorkij. Gorkij e uno dei 
pochi scrittori modern! che abbia posseduto 

' un destino storico: e pari a re di Gorkij signi-
fica inflnitamente di piu cbe fare una sem-
plice indagine Ietteraria:- stabilire le ascen-
denze, i cicli creativL la gerarcbia delle opere 
ecc Significa precisamente trovare la chiave 
dell'evoluzione. della rivoluzione anzi. di un 
pezzo easenziale d'umanita in una eua fase 
eesenziale. Significa. impegnare e unpegnarsi 
tutto in un giudizio su un tempo cbe ancora 

- Questa opinione trae nuovo alimento per 
rafforzarsi da un libro cbe 1'Accademia delle 
icienze. dellURSS ha or ora pubblicato: il 
carteggio inedito di Gorkij con gli scrittori 
sovieticL Sono piu di settecento pagine di 
nuove lettere cbe s'aggiungono a quelle gia 
note, e non esauriscono, per aitro. un'auspica-
bile ma forse prematura edizione integrate 
La lettura di questo libro, cbe. coniesso, noo 
ho ultima to di percorrere. se sveglia I'inte-
resse di chiunque abbia un poco d'mclinazione 
per la letteratura russa moderna, e una mi-
niera di letizianti notizie per cbi aH'inclina-
zione associ il vizio: dell'indaglne erudita 
allora anche certe note alle lettere, certe date 
parlano e dicono molto. Ma non si sgomenti 
il lettore: non intendiamo propinargli una 
speciallstica recensione del volume; nel qual 
caso dovremmo far notare cbe purtroppo. a 

• volte, quando U discorso si fa attraente, certi 
benedetti puntini redazionali ti lasciano con 
un palmn di naso e bravo chi tndovina quel 
che senvevano Gorkij e i suoi corrispondenti 
in quel punto. Ma queste eono ineziucce. e il 
libro e'e. e IL ben importante, ben allettevole 
B non sal da che parte cominciare a leggerlo 

: e a parlarne. 
Guardate il carteggio tra Gorkij e Gladkov 

ad esempio Gladkov. scrittore -realista so-
ciallsta - ante line ram e non privo di inte-

. resse, autore di opere come Cemento e Ener-
gla, e traboccaote d*ammirazione, cbe dico, 

' di devozlone per Gorkij e gli esprime toccan-
' tissimt sentiment!, e vorrebbe tanto dedtcargli 
un suo libra n carteggio prosegue per anni. 
fitto fltto dalla parte di Gladkov, rado rado 

. dalla parte di Gorkij. E le risposte di Gorkij 

.sono. soprattutto vereo la fine, freddine e 
stentatucce e addlrittura sarcastiche, e dure 
net criticare lo scrittore. E per pin lettere 
torna Inslstente un'invocazione di Gladkov: 
che Gorkij gli mandl una sua fotografia. La 
fotografla non arrtva, Gladkov iniiste, scon-
glura, pol sembra cbe 11 ritratto tie itato 
spedito e tnurritA. Intomjna use vice«i« asaai 

Gorkij 

patetica e commovente, se, come tutti gli in- : 
- namorati' infelici e non rassegnati, il povero ] 
-' Gladkov non flnUce per diventarci un po" 

antipatico. Abbiamo parlato di questa parte 
' del carteggio. che non e la piO importante, 
: ancbe se tllumina certi ispetti dello svi-

luppo letterario sovietico, per far intendere 
,.al lettore il significato umano che queste 
,.'lettere, oltre tutti gli altri, p03seggono. gli 
. improvvisi scorci di realta intima cbe esse 
" spalancano ..-•; ; ,: . ^\ -.<..-• --"i -v-; -A 

Ma tra tante gbiotte primizie, prtmizie dt 
-' trent'anni fa ma per noi trescbissime. Ia piu 
• gbiotta forse (ripeto, non bo flnito di ieggere 
• il tomone) e costituita dal carteggio tra Gorkij 

• - e Pasternak. Sono lettere assai belle in se, ' 
- oltre ogni interesse serio o petulante per il-
'". loro contenuto. e vivono tutte dell'autentica 
~ considerazione reciproca di questi due uomini ., 
' grandi e dlversL Pud parere paradossale. ma . 

I'autore della Madre scrisse una prefazione, 
• nel '26, per L'infanzia di LUvers di Pasternak 

: ' (la prefazione e pubblicata nel volume della -
, Accademia delle scienze). E Pasternak in 

una lettera espone alcune feliclssime lmpres-
sioni della lettura di parte del Klim Samain. 
Ma al dl la della molta stima. at di la della 
altezza apirituale della zona dove awiene . 

• il loro incontro, Gorkij e Pasternak non si 
- riconoscono: erano due destini divers! cbe 

la Storia doveva giocare con indeprecabi'e 
' mossa In tempi e con flni diversi, in una 

partita, per aitro. dove i conti non sono ancora 
tornatl. Talcbe non e Ingiusto prevedere che 
con tutte le portentose loro dtfferenze le opere 

• dei due scrittori si troveranno accanto. ami-
cbe-nemicbe. a testimonlare sovranamente le 

• antinomie di un'epoca lacerata che furiosa-
^nente agogna un*unita • 

Scriveva Pasternak neiraprtle del - "28 -In 
. prossimita del sessantesimo compleanno di 

Gorkij: - Io sono ad alcune mlgliaia di verste 
da lei lo posso pensare'e ripensare. Io posso 

" 3CTivere una parola e cancellarla. Proprio cos* 
voglio farle gli auguri. ada«;n adagto. in una 
innaturale meditazione, con una scelta lenta 

• dei pronostici e degli auspict Essi fluiscono 
: tutti in uno. Esso e gia da tempo pronto Ma 
come chiamarlo? Ecco. Le auguro che U pro-
digio cbe e successo alia nostra patria riesca 
con la maosima ceierita a voleersi con la sua 
particolare, da tanto tempo meritata. prod:- • 
giosa sfaccettatura a lei personalmente. Cbe 

. i'enorme. nero lavoro, caricato in Russia sullo 
scrittore. quando esso e grande col cuore e • 

' 11 patriottismo verace. sia fatto 'per lei dal • 
pensatore. dallo storico dal pubblicista russo 
contemporaneo- Che la barbara missione del 
lavoro per tutti sia tolta a lei e lei possa dare 
liberta alia oroprta impeccablle imma.<inazio-
ne, dispensato dalla necessita di correg^ere 

.gli error! altruL Ecca in allusione. U mio 
profondissimo augurio* 

Non si troveranno forse parole piu alte a 
'. rendere Ia grandezza deU'lncomprensione di 
. Pasternak e la grandezza sua e di Gorkij Di 

fronte a pagine siffatte della nostra storia 
' ognuno di not s'inflamma di supremi problem! 
. e, anche se presume di discernere un barlume " 

.. di verita, laacia pal pita re U fuoco vitale, la 
muslca aspra delle contraddizioni. 

VHtorie Strada 

Nato 'Oltre cent'anni fa t 
morto ormai da oltre mez
zo secolo. Gusfau Mahler so
lo in questi anni incomincia 
a imporsi nella vita musica-
le italiana. a rivelarsi anche 
da noi come uno dei tnaasimi 
Maestri delta musica a ca
vallo tra V800 e H '900. E' 
uno dei tipici fenomeni di 
ritardo provinyalistico della 
vita culturale italiana:' ma 
nel caso ' di Mahler bisopna 
propria dire che e meglio 
tardi. ppichk non si tratta • 
certo di una moda efflmera 
recuperata • all'uttimo tstante 
quando ormai il fenomeno e • 
opoettiuamente superato ma 
di una "scoperta" autentica 
che'rimarrd itabilmente ad " 
arricchire la nostra vita mu-
sicale. - . . •.-'<».-.: 
• Non fa meravlglia dunque 
che anche ('indagine criticn • 
su Mahler in Italia fosse rt- • 
masta in uno stadto primiti-
vo. per non dire che fosse 
del tutto assente. se si esclu-
de qualche generoso ma in- : 

su^Ictenfe tenfatico di valo-
rizzarne'la flgura e t'opera 
compiuto di passaggio c 
sempre rinviando il momento .. 
di affrontare a fondo e con 
serietd il problema. • Questa 
lacuna ' incomincia ora ad 
essere colmata con la pubbli-. 
caziohe del primo libro ifa- , 
liano su Gustav Mahler, do-
vuto at giovane studioso ve~ ••.• 
neto Ugo Duse e fdito a Pa- . 
dova : dall" editorp Marsttio 
(pagg 270. L. 3.000). ;..-•* 

Gia aiitote di '; nn brewe 
Studio sulla poetlca liederi-
stica di G Mahler ^Venezia 
1961), il Duse affronta final-
mente con ampiezza di re
spiro e di intent! la figura 
di musicista a cui vanno so-
pra ogni aitro le sue simpa-
fie; e il suo libro — con tut
te le riserve che restano pos-
sibili — rimane davvero un 
primo contributo serio e un 
invito autorevole alia piibblt-
cistica e "lla critica mttsicate 
italiana ad occuparsi di que
sto compositore tanto grande 
e da noi • in fondo ancora 
misconosciuto. v•-— 
''' Duse ha fl merito di af
frontare lo studio di Mahler 
non da una prospettlva ptx-
ramente musicologica, ma da 
un punto di uisfa storico~cri-
tico che immerge Mahler e 
la sua opera in una dimen-
sione sociale - e ' psicologica 
assai complessa. tendendo a" 
rileoarne attraverso I'anaHrf 
musicale il - rispecchiamento 
delta • realta dell'impero ttu-
stro-ungarico * snlt'orto delta 
crisi. Direl quasi che questa 
analisi si dimostra. nel libro 
del Duse. piu felice e perti-
nente nella parte biooraflca, 
condotta con brillante sciol-
lezza narratlva. che in quel
la dt esame delle opere. 

Stimolato dalla ricchezza 
di fatti. di incontri. di espe-
rienze che Tinfensa vitale la 
febbrile attivitd di Mahler 
offrono al biografo. I'autore • 
centra spesso acutamente il 
nodo dell'evoluzione e del si
gnificato deH'opera mnsicale • 
di Mahler. Che e un signifi
cato di critica dall'intemo al 
contenuto di un romantici-
smo in crisi t* romantlcismo ' 
antiromantico» e per Dtise •'• 
quello di Mahler), di uno 
sradiebmento df>I - topoetfo 
f Mahler • era ebreo. nato in 
Boemia ma appanenente al-
Visola "• Ungnistica • tedesca) 
che si trasferisce su tutta la 
societa capitalistica incapace 
di risolvere i suoi conflitti, 
Infin* di una motesta che ri-
trova fe qnesto motivo lo si 
ritrova anche nel Mahler di 
Adorno. di cui si attende la 
Imminente pubblicazione in 
Italia) nelltiumus del cento 
popolare contadino le ragioni 
pift atfwali e reali della pro
pria necessita 
' Cosl impoxtaia ranalist. la • 
mnsica e la vita stessa di 
Mahler si aprono agli occhi 
del lettore nella luce che le 
e indubbiamente ' pin pecu-
liare. e che assai bene qna-
UGea Vapporto che Mahler 
ha dalo alia culture del suo 
tempo. 

Per utlltta del lettore se-
gnaleremo ancora 1'appendl-
ce che ho la funzione di una 

| vera e propria "qnida" attra-
rerso t'opera sinfonica e vo-
cale del mutirista. un'vtlle 
cronoloaia della vita, I'elen-
co delle opere e un'esaurien-
te biWioqrona Tra i difettl 
tipografici del libro, ?tn*fnfol-
lerobile inesnttezzn nella ort> 
fta dei nomi tedeschi. che «• 
aupuriamo venqa espurgatM ' 
nelle venture edizioni. 

; Giacomo Manzoni 
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