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Lettera dalla Cecoslovacchia 

Kafka a 
Dibattito sulle colonne di « Literarni Noviny » dopo il convegno di Liblice,(un; saggio di Roger 
Garaudy su « Lettres francaises » e un articolo di Alfred Kurella sul settimanale tedesco « Sontag » 
All'articolo di Kurella rispondono Eduard Goldstucker, che e stato uno degli animatori del convegno 

su Kafka, Garaudy e Ernst Fischer. Marxismo e correnti culturali non marxiste. 

PRAGA, novembre 
' 11 settimanale culturale ceco-
slovacco Li terarni Noviny ha 
pubblicato recentemente un inte-
ressantc dibattito a proposito del 
convegno su Franz Kafka, svol-
tosi tempo fa a Liblice, nei pres-
si di Praga, con la partecipazio-
lie di eminenti studiosi marxisti 
di diversi paesi curopei, fra cm 
il compagno Garaudy, il critico 
austriaco Fischer, ecc. 

Pure tra sfumature e accen-
tuazioni diverse, il convegno ave-
va trovato un largo accordo su 
alcunt punti fondamcntali. In 
primo luogo, sulla attualitd del-
I'opera kafkiana, sia per i suol 
universali valori d'arte, sia per 
la sua problcmatica. Infatti, ave-
va concluso il convegno, il pro-
blema dell'alienazione rappresen-
tato da Kafka e non solo attua-
lissimo nella presente fase di svi-
luppo della societa capitalistica, 
ma non pud considerarsi risol-
to ancora neppure nei paesi so
cialist!, dove esso si npresenta 
in parte come sopravvivenza del 
passato, in parte in forme nuove 
che discendono da una non an
cora pienamente attuata liberta 
dell'individuo, in un suo rappor-
to ancora carente con il comples-
so sociale, 

Infine, la maggloranza del par-
tecipanti aveva salutato il conve-' 
gno praghese come un salutare 
sintomo della ripresa dello stu
dio e della comprensione di for
me di cultura non marxiste. qua
le unica ^premessa possibile per 
una piii efficace battaglia delle 
idee, e<per la distruztone delle 
artificiose barriere che per trop-
pi anni hanno isolato gli studio-
si marxisti in una sterile neqa-
zione in blocco di tutte le altre 
correnti di pensiero. 

11 compagno Garaudy, in un 
saggio pubblicato successivamen-
te su Let t res Francaises aveva 
definito il convegno come una 
rondine annunciatrice di una nuo~ 
va primavera della cultura mar-
xista. Negli ambienti cultural 
cecoslovacchi, legatl al nome di 
Kafka anche dalla tradizione cul
turale praghese. si salutd con en-
tusiasmo questo < ritorno in pa-
tria » dell'illustre esule. a cut. si 
disse, per troppi anni si era ne-
gato il visto d'ingresso nei suo 
paese natale. - • . 

Uniche vocl discordantl duran
te i lavori del convegno furono 
quelle dei componenti la delega-
zionc della ' Repubblica • Federa-
le Tedesca, £ quali si batterono 
contro una pretesa volonta di 
« integrazione > del marxismo con 
ideologie ad esso estranee. quali 
Vesistenzialismo. e rifiutarano di 
riconoscere a Kafka un signifi-
cato ancora valido nella problc
matica ideale dei nostri giornl. 
Recentemente, il settimanale te
desco Sontag ha pubblicato un 
articolo di Alfred Kurella. che 
riprende e acutizza la polemica, 
riferendosi e al saggio di Garau
dy su Let t res Frangaises, e ai la
vori del convegno. 

Kurella ncga in primo luogo la 
possibilita di riconoscere a Kafka 
qualche merito nella espressto-
ne artistica- del concetto di alte-
nazione. ha motivazione e. in 
realta, alquanto speciosa. Dopo 
aver infatti accusato . « alcunl 
marxisti» di usare il termine di . 
alienazione nella accezione esl-
stenzialista, Kurella afferma che 
non e possibile che Kafka abbia 
rappresentato artisticamente il 
concetto marxista di alienazio
ne, in quanta egli non poteva _ 
conoscere ' la • formulazione di 
Marx, non ancora pubblicata in 
quei tempi, ma conosceva soltan-
to il contenuto della sua vita e 
i fenomeni della societa capita
listica dei suoi tempi. 

Partendo poi dalla definizione 
marxista di « alienazione », Kn-
rella ne da a sua volta una in-
terpretazione che tende a sposta-
re Vaccento al fattore della co
scienza dello sfruttamento e del 
prohtto capitalistico da parte dcl-
Voperaio. Quando, eqli dice, l<* 
operaio comincia ad avere co-
scienza dello sfruttamento. quan
do il profitto, e Vorganizzazione 
della societa e dello Stato che 
su di esso si basano non sono 
piii visti dall'operalo come inioc- ' 
cabili miti, e allora che Voperato 
comincia a liberarsi dall'alienn-
zione, iniziando da ^questo mo-
mento un cambiamento del rap-
porto fra Vuomo e le eondizio-
ni che lo circohdano. .• • 

Diventa cost assurda, secondo « 
Kurella. la tesi per la quale, do
po la presa del potere. durante 
la costruzione del socialismn, 
possano determinarsi nuove for
me di alienazione. Con parlico-
lare vigore I'autore respinge la 
ipotcsi, avanzata al convegno, 
che il culto della personalita pos-
sa appunto essere considerata co
me la forma politico in cui si •* 
e espresso Valienazione nei pc-
riodn della costruzione del so-. 
cialismo. 

All'altro problema posto dot 
convegno. se Vesperienza kafkia-

' ita possa in qualche modo ser-
' virci- ad arricchire il contenuto 

0el realtsmo. Kurella risponde 
wtefforicamente di no. La € pa
rabola simbolica > non pud inse-

II reallsmo 

Praga, la citta vecchia 
gnure nulla alia afavola reali-
stica ». L'opera di Kafka appar-
tiene tutta intera all'ursenale del-
la decadenza dei mezzi di espro-
swne, e non ha nulla da inse-
gnure al realismo. * IL pipistrel-
lo runane pipistrello • e non ab-
btamo paura di chiamarlo • col 
situ nome > a})erma I'autore itv 
polemica con I'immagine della 
rondine usata da Garaudy a pro
posito del convegno di Praga. 
- Kurella accusa a questo pro
posito i partecipanti al convegno 
kafkiano di aver fatto ebnees-
sioni all'esistenzialismo, di aver 
tentato di integrare il marxismo 
cun ideologie estranee, e di aver 
messo in atto il metodo della 
«. coesistenza ideologica *. 

Non vi e possibilita alcuna, egll . 
afferma, di • arricchire il marxi
smo rifacendosi ad .esperienze 
culturali e filosofiche che gli so
no estranee. II marxismo si ar-
ricchisce con Vesperienza viva dei 
paesi socialisti, della loro opera 
di edificazione di una societd 
nuova, del nuovo lioello di co-
scienza che esso da agli uomini. 

Si tratta, come si vede, di po-
sizioni di rigida chiusura, che 
non potevano passare sotto si-
lenzio in un clima di vivace e 
aperta polemica culturale quale 
esiste oggi in Cecoslovacchia, e 
fra i piii impegnati partecipanti 
al convegno di Liblice. 

La pubblicazione quasi inte
grate dell'articolo di Kurella su 
Literarni Noviny ha infatti subi-
to suscitato interessanti risposte, 
che allargano ancora i problemi, 
e contribuiscono ad avviare una 
discussione piu qenerale su at-
tualissimi temi ideologici e cul
turali. • ' 

Le tre risposte che seguono. di 
Eduard Goldstucker, uno deqli 
animatori del convegno su Kafka, 
di Roger Garaudy, di Ernst Fi
scher. affrontano e sviluppano, 
in polemica con Kurella, una se-
rie di temi di importanza gene-
rale, che il convegno aveva sol-
tanto sollevato. 

fl marxismo 
• Is aftrt 

i 

correnti 
di pension 

Vi e in primo luogo la questio-
ne dei rapporti del marxismo 
con le correnti culturali non 
marxiste, sollevata dall'articolo 
di Sontag in termini di «con-
laminazione * • e di cedimento 
ideologico. II problema, risponde 
Goldstucker, non e quello di 
< integrare > il marxismo con al
tre ideologie, bensi di mettere 
il marxismo in grado di dire la 
sua parola sui piii imporfonti fe
nomeni culturali dei nostri tempi-
La lotta ideologica non si con
duce, come troppo si e fatto nei 
passato. proclamando superionta 
e disinteresse verso tutte le 
correnti di pensiero non marxi
ste, o erpendo barriere di incom-
prensione fra noi e gli allri. come 
abbiamo fatto con Kafka. La lot
ta ideologica richiede innanzilnt-
to studio, conoscenza profonda, 
comprensione dei fenomeni cul
turali a noi contemporanei. 

D'altronde, il «conservatori-
srno > dei suoi propri valori so-
ciali, etici e culturali, & estra-
neo alia natura stessa del socio-
lismo: la rivoluzione socialist a 
e I'unica nella storia che non 
ha alcun interesse a < conserva-
re » il suo palrimonio ideale. ma 
a svilupparlo e portarlo avanti 
fino in fondo, nei confronto vivo 

e diretto delle idee, fino al trlon- , 
fo del comunismo. « • -

Applicato a Kafka, il ragiona- ' 
mento significa che I'avvicinarsi 
al grande scrittore scomparso, 
intenderne ed interpretarne la 
problematica, non vuol dire iden-
tlficarsi con la sua ideoloqia, ma 
significa rifiutare di fame a 
priori una bandiera contro di 
noi, intendendo invece come an
che la componente del suo pen-" 
siero possa entrare nella nostra 
battaglia delle idee. 

D'altra parte, aqgiunqe Fischer 
sempre a proposito del metodo e 
del tono della polemica di Ku
rella, per trenta anni le opinioni 
un po' diverse da quelle ufficiali 
sono state denunciate come at- • 
tacchi anticomunisti. Oggi stia-
mo entrando in un pertodo di 
grandi discussioni internazionali. 
ed abbiamo bisogno di grande 
chiarczza anche in campo cultu
rale. 

II rapporto 
fra struttura e 
sovrastruttura 
e la decadenza 

Fischer affronta il tema del t 
rapporto fra struttura e sovra- ' 
struttura, in polemica con la 
concezione meccanicistica stali-
niana, ricordando come I'accusa 
di € decadenza » e stata il grido 
di guerra contro Varte moderna 
aia dai tempi di Baudelaire e, di 
Manet. Ci si e dimenticati che 
anche una societa capitalista in 
plena decadenza genera una se-
rie vastissima di contraddizioni, 
oltre quella principale fra la 
borghesia e la classe operaia, di 
cui l'opera d'arte risente, non 
essendo un immediato e mecca-
nico riflesso dei rapporti sociali. 

Cost, quando si parla di' de
cadenza, bisogna fare una di-
stinzione accurata fra artisti che, 
pur operando in un medesimo 
clima culturale e sociale. si 
schierano apertamente in difesa 
delle classi dirigenti. e quelli 
che, in un modo o nelValtro, sono 
in posizione polemica nei con-
fronti dei loro tempi: altra cosa 
e Varte qenerata da un periodo 
di decadenza, e altra cosa Varte 
di approvazione della decadenza. 

Anche ' la disperazione e la 
cruda descrizione delle assurdi-
ta della societa. contenaono i nre-
supposti di un ritrovato umane-
simo. ben piu delle piacevoli fa-
volette ottimistiche che addor-
mentano il cervello e la co-
sclenza. 

Sempre alia sfera dei rapporti 
fra struttura e •* sovrastrutture' 
Fischer si riferisce per contro-
battere la posizione di Kurella 
secondo cui Kafka non pud cow 
siderarsi un interprete e un teslt-
mone acuta dell'alienazione. nan 
avendo conasciuto la definizione 
marxista di questo concetto. Lo 
scrittore, Vartista, dice Fischer, 
hanno la capacita di vedere nei 
dettaglio dell'oggi • il principio 
del domani, di camprendere a 
fondo e interpretare la realta in 
cui vivono, anche sc non hanno 
rlcevuto la « direttiva dall'alto » 
che spieahi loro came certi fe
nomeni vanno inlerpretati. La 
lelleratura non ha bisogno di 
passare attraverso la filosofia c 

' la sorialagia per capire e inter
pretare i fenomeni sociali; lo 
scrittore non va ridatto ad oraa-
na esecutiva di istanze supenori, 

. egli ha, da solo, la capacita di 
scoprire nuove realta e di darcl 
una utile e ricca « test imonianza 
del realm*. • • 

E' proprio a questa trasposiztu-
ne della realta nella parabola 
che Kurella negava ogni possibi
lita di incontro col realismo. Sia-
ino stati molto lenti anche nei 
definire se le parabole brechtut-
ne impoverivano o arricchivono 
il realismo, qli risponde Fischer, 
ci siamo attenuti a schemi die 
<ipesso hanno portalo a ben mi-
seri risultati artistici Ma voi vi 
sinmo accorti di quanto fosse 
ricca, ad esempio, l'opera di Pi
casso che questi schemi non ri-
'ipetta, e quanta* fossero poveri 
invece molti di coloro che ^ qli 
rimproveravano di non essere 
arrivato al realismo socialista. 

1 ll realismo non va identiftcato 
in modelli formali quali quelli 
del romanzo verista del XIX se-
colo. La messa al bando di 

. Proust, James, Kafka, Picasso, 
Matisse, Lorca. in notne del rea
lismo, non dimostra ~ altro che 
una ' visione gretta del realismo 

i stesso Realista • e quell'arte che 
fenfer di impossessarsi della real
ta. con tutta la sua ricchezza di 
contraddizioni, non importa a 
quale metodo facc'ta ricorso-

Se e'vero che il materialismo 
deve fare i conti con ogni nuova 
tappa della ricerca scientifica, 
aggiuhge Garaudy, e vera anche 
che pure in estetica H realismo e 
guidalo dalle leggi dialettiche 
dello sviluppo, e non si pud de-
finirlo una volta per sempre sul
la base di criteri nati in determi
nate epoche storiche; I'unica pos
sibilita di definizione del reali
smo, come insegna Brecht, si 
fonda sulla fedelta con cui Vartif 
esprimc il rapporto degli uomini 
con la realta in cui vivono. 

II socfalismo 
e I'allenazjone 

Alia domanda se Kafka possa 
dire ancora qualcosa di attuale a 
noi, ad uomini che vivono nel-
I'epoca della vittoria del sociali-
-smo ucl mondo, Kurella rispon-
deva, come abbiamo visto. in 
modo' categoricamente neqativo, 
respingendo Vipotesi che il feno-
meno dell'alienazione. possa ri-
prodursi net periodo della co
struzione del socialismo. ' 

Partendo dalla definizione di 
Marx, Garaudy accusa in primo 

x luoao di idealismo la posizione 
di Kurella secondo cui Voperaio 

' si libera dall'alienazione con il 
maturarsi della coscienza di clas
se. Utopistica e definita pure la 
convinzione che durante il ve-
riodo della costruzione del sacla-

' lismo non si possano pradurre 
forme nuove di alienazione, e 
che il culto della personality non 
possa considerarsene una mani-
festazione. 

Una analisi marxista. rlbatle 
Garaudy, dimostra invece che in 
tutto il periodo della costruzione 
del sociatismo rimangono in vita 
le radici obbiettive dell'aliena
zione. In questo periodo. infatti, 
r'tmr.ne valida in campo econo-
mico la leoae del valare. soprav~ 
vivono forme di proprietd. resta 
in rita la stato: rimanaana dun-
que le radici dell'alienazione che, 
col permnnere dell'accerchia-
menta capitalista. possona dare 
frutti mastrua<:i come il culto 
della personalita. 

E' chiaro che il socialismo in 
se non pud creare ne Valienazio
ne n$ il culto della personalita. 
Ma il socialismo non esiste in se 
— sarebbe pura astraziane il 
pensarlo — ma nei camplesso 
delle condizioni storiche. 

Cos) come e pura astrazione 
idealistica. deana piuttasto di un 
alunno ottimista del dott. Pan-
qloss che di un marxista. il pen-
sore che la tristezza e Vanqascia. 
nei veriado della costruzione del 
socialismo. spariscano nella mag-
qioranza degli uomini, per la-
sciare H posto soltanto alia fi-
ducia e all'ottimismo Marx e 
Engels. conclude Garaudy. ci in-
segnano a non confondere la 
realta contingente con gli obbict-
tivi finali della nostra lotta. 

Su queste battute si conclude 
una polemica il cui interesse sta, 
senzadubbio, oltre che nei temi 
discussi, anche nell'apertura del 
tono, nei caraitere di ricerca sen-
za pregiudizlali di una nuova dt-
mensione del dibattito culturale. 

Sotto il ghiaccio di anni di si-
lenzia e di uniformita scarre il 
flume vivo e prepotenle delle 
idee — aveva affermato Fischer 
nei suo intervento. E il ghiaccio 
sta rompendosi. 

Vera Vegetti 

etteratura 
Un nuovo dramma era in possesso 
del compositore austriaco von Einem 

' i * 

Brecht incompiuto 
I f ramment i qui tradott i fanno parte dl 

un dramma incompiuto, e fino a pochi mesi 
fa inedito, di Brecht. Si sarebbe dovuto int i -
tolare « Danza delta morte » e fu abbozzato 
f ra il 1948 e II 1951. Brecht pensava di In-
trecciare Insieme due azionl diverse; la 
pr ima, in cui I ' imperatore stlpula un con-
tratto con la morte per l imitare le v i t t lme 
nella guerra che sta per scoppiare e per 
essere r isparmiato Insieme ai suoi parent), 
prevlo un segnale convenuto; ma la morte, 
indaffaratissima, dimentica il segnale e non 
rlsparmla nessuno; la seconda storia si 
svolge invece durante il r itorno dell'eser-
cito imperiale verso Salisburgb. L'esercito 
porta con se la peste e contagia le regioni 
che attraversa. Una donna, moglie di un 
commerciante, manda il cognato in Unghe-
ria, perche ha sentito che i contadini ven-
dono il bestiame, in preda a una strana 
malatt ia, a prezzi i r r isor i . II cognato pero 
viene contagiato, e capisce di essere stato 
mandato a concludere affari con la morte. 

II senso delle due storie sembra dunque 
ebsere questo: non e possibile concludere 

affari con la morte, e la corsa al guadagno 
e la contrattazione capitalistica davanti alia 
morte si devono arrestare. • 

• I f rammsnt i qui tradott i fanno tut t i parte 
della pr ima storia. Nella seen a f ra la morte 
e i carpentieri, la morte cerca di convln-
cere gli opera) a ndn fare II ponte troppo 
solido; si comporta come un qualunqu.e pa
drone: ma ne ha in cambio I'odio degli 
opera! e alia fine se ne va. Nei discorso 
aU'imperatore la morte appare abbattuta e 
tr iste perche tut t i la evitano e la odiano; 
si e lasclata corrompere e compie le sue 
scelte non piO in base alia legge del muta-
mento universale, ma solo in base al denaro 
che le viene offerto. La distinzione di ric
chezza ha corrotto anche la morte. Nella 
rlsposta I' imperatore consola la morte e 
propone un'azione comune contro chi si r i -
bella. 

(Si tonga presente che la moite, in tede
sco, e un sostantivo maschile [« Der Tod »], 
e che quindi e rappiesentata in forma di 
uomo). • ' • 

Ronda della morte 

Morte 
Curpent ierc : 
Morte: 
Carpent ie re : 
Morte: 

Morte: 

(Tre carpentieri lavorano su un ponte. Loro partner 
e la moite) . 

Su la Jrave, forza voi! 
/i' pesanlc in tre, capo ' mio! ' 
Tempo e soldi, via via! 
Xon per noi, signora mia! 
Scherzi nicnte! Invece cantate 
e hi futicu non sentirete! 

Carp, (canla): Per /"/ ricco ha I'oro in bocca, issal \ 
// maltino del povero, issa! 
Grnle: qucsli canti mi sciwtono tutta, 
mi fanno dispctto. 
Capisco, contro di me It scagliatc, 
percio non umo quel che cantate. 
Odio in essi sento, soltanto. 
Invece cost dovrebbe essere un canto: 
« A vere corona e ricchezza non e neces-

[sario 
per essere felici: il lavoro ha in se il 

t [suo salario ». 
Tu, faccia gialla, giu la schicna! 
Vcdo che il coraggio ti vien meno; 
c anche In, coniglio, giu la schicna, 
ncnmrisparmiarti! -
Se no a casa senza paga! 
I'l se piego la schicna e non mi risparmio 
mi nuindi a casa dentro un sudurio. 
Che e'e? 

II carp . 

Morte 

Impresa r io : 
• (*i a w i c i n a ) 
Morte: La storia di sempre: la crcatura 

si maovc solo con frusta c paura. 
Impresario, vorrei darli un consiglio: 

' ' ' • t il ponte 
non mi va giu cost costruito. 
Sprecare tante lavole costose mi fa rabbia 
quando un tcrzo bastcrebbe. 
Guar da, ci sal to, vedi, 
(saJta e t repesta) 
ci salto e non cede. 

Impresario: Grazie, capomastro, per la sua premura, 
- mu il ponte si fa per I'imperatore; 

con questo ponte non si bada a spese 
perche sopra ci dovra passare 
tullo I'occorrenle dell'imperalore: 

, gli ispeltori sono molto severi 
e se dovcsse_ venire molta genie 
il Iriplo di Iravi userei, sicttramente. 

• Impresario, il luo ponte fattelo 
da solo! A me place il calcolo 
giuslo e preciso. Cosa credi: conosciamo 
Tarilmetica! Prcferisco piultosto fare case 
nei sobborghi. Sono specialista in * tetli 

Isulta testa ». 
Qualtro assi fini 
come braccia di bambini 
sigillate con I'argilla, Muri delicali 
come gusci d'uovo, su misura, esalli. 
A far conti sono grande, io: 
e un'impresa come quesla 
mi annoia e basta. 
(se ne va ad i ra ta , bu t tando via i p ro -
Helti). 

Dal discorso 
della morte aU'imperatore 

Ho avulo vna catliva annala, impcralore: 
gli affari vanno di male in peggio, 
il mio lavoro non mi altira piu; mi sento 
anzitempo malaiiccia e invecchiala, 
dovanque rcspinta, 
evitala, colpila. sbaragliala. 
Cosa sarJt di me, mi chiedo: 
questi affanni gid mi fanno male. 
Quando sento certi rumori e odorl 
non mi posso piu a lungo illudere. 
Sono gid al punto che faccio fagotto 
appena sento il tinlinnio dei soldi. 
O appena fiulo biglielti di banca 
o libri di cassa, 
mi devo subita mettere panni bagnatt 
sulla fronte: perchi niente 
riesce a cacciarmi cost crndclmente' 
dal mio terreno, come queslo denaro dannalo. 
Quando Dio mi affidd il compilo 
di porlare net mondo il mutamenlo 
dovevano essere uguali tutti, 
poveri e riccht, davanti a me: 
anche sc mi si fosse fatto ballare 
sotio il naso un sacchello di soldi 
perche mi fcrmassi davanti a qualche Vecchione. 
Cosa dovra pemare la qente 
oedendo il modo in cui scelgo? 
Quando davanti a nn beslione 
con beni e denaro mi fermo 
e a coda bassa qualche casa piii avanti 
vado a prenderr un buano. padrone di niente? 
Vedendo che sono di parte, 
slracciona del tullo corrolla? 

Risposta dell'imperatore 
al discorso della morte 

Calmati, sorclla morte: 
anche contro di me la genie 
impreca cosl. It a maldpena distingue 
imperalore e morte. 
Ma se ci fanno sberlefft 
per noi cid vnol dire: avanti 
veloci, tappiamogli il qrigno: e in due modi 
glielo possiamo tappare: o 
con un pczza d'arrasto d'oca 
(ma c una via da scarlare), o 
semplircmcntc con un pugno di terra. 

_ \ 
Questi frammenti sono statl pubblicati alcuni mesi fa 

sulla -Stuttaarter Zeitung - , a cura di Siegfried Melchinger, 
e sono In possesso del compositore austriaco von Einem, 
amico di Brecht. Coi frammenti sono state pubblicate 
anche alcune lettere di capitale importanza per la biografla 
del drammaturgo di Augusta. 

( • cura di Giullano Scabla) 

Un romanzo di Emilio Tadini 

Le arms 
ramore 

Pet alcuni libri di oggi di
venta sempre meno facile 
arnvare al giudizio critico 
senza desenvere prima i mo-
tivi culturali che lo scrittore 
ha seguito Dicendo questo. 
naturalmente. non s'myoca 
qui il ritorno a una primi-
tiva ingenuita. Un'opera si-
tuata al di fuori di un rap
porto con la cultura del tem
po si concepisce solo come 
ipotesi polemica. quindi an-
ch"essa come manifestazione 
di cultura. Ma non e detto 
che 1'arte debba ncercare le 
sue aperture unicamente at
traverso le mediazioni cultu
rali. rifiutando " un dialogo 
diretto con la vita o una let-
tura diretta del mondo. 

Prendiamo ora ad esempio 
il lungo romanzo di Emilio 
Tadini. Le armi Vamore (Ed. 
Rizzoli. pagine 482). L'auto-
re. anche in questo libro. 
mette in luce qualita di poeta 
e di artista. Nei 1947. un suo 
poemetto. intitolato * La pas-
sione secondo San Matteo *>, 
apparve sul - Politecnico », il 
settimanale di Vittorini. e 
ottenne grandi elogi di Mon-
tale. I versi corrispondevano 
all'atmosfera della liberazio-
ne. Tadini mostrava di voler 
uscire dall'esperienza dell'er-
metismo. Si serviva. quindi. 
di un materiale linguistico 
che poteva apparire spurio, 
a volte enfatico, compromes-
so con i modi piu semplici, 
discorsivj. con immagini e 
metafore abituali: * il cielo 
diventa di rame af fumicato -
o « acceso e forsennato-*: * i 
minuti passano come incubi 
scacciati / in fuga verso la 
luce.-». e cosl via. 

Nei poemetto rieeheggia-
vano ugualmente espenenze 
non italiane. fra le altre quel
la di Eliot, poeta molto letto 
in quegli ann i Ma esso con-
teneva anche accenti diversi. 
epico-popolari. a volte caden-
ze da cantastorie. Quelle note 
cosl facili. fra l'epico e 1'ele-
giaco. trovavano, ruttavia. 
un'ottima cassa di risonanza 
nei racconto. Ossia il poeta 
mostrava. con coerenza. di 
aspirare a una poesia-rac-
conto. e trovava facilmente 
appoggio sulla sua qualita mi-
gliore: la sintassi, la facilita 
con cui scopriva risorse di 
sintassi che lo liberavano dal-
l'impegno o dall'ostinazione 
sulla parola singola. 

Dopo quel poemetto e per 
tanti anni, Tadini ba com-
posto versi solo per eccezio-
ne. Si e dedicato con piu co-
stanza alia critica d'arte. Nei 
romanzo che ora ci propone 
piii che ron la propria ma
teria o con i propri lettoii-
ascoltatori. egli si & smsrrito 
nei labirinto di una tormen' 
tata costruzione tutt'altro che 
liberatrice di valori d'arte. 
E. purtroppo. non mi pare 
che questa valta egli abtra 
cercato nelle sue quapta di 
far sintassi il filo di Arianna 
verso una piu sicura scoperta 
di realta. 

Per Le armi Vamore e inu
tile parlare di leggi sul ro
manzo storico, tanto dibat-
tute intorno all'opera manzo-
niana. - Per fortuna Tadini. 
piii che a quelle leggi. si rifa 
a quelle del libero adatta-
mento da cui & nata tutta la 
letteratura moderna in pieno 
dissenso contro le costrizioni 
immobili e gli schemi. Quin
di il lettore non pensi al ro
manzo storico tradizionale. E" 
piuttosto un romanzo sulla 
storia- voglio dire sul tema 
stesso della storia. giustamen-
te considerata come tempo. 
come scelta. come po^ib'lita. 
come realta. come speranza. 
S'intrawede anche la forma-
zione dello scrittore. e in essa 
il marxismo e Tesperienza 
storicista hanno parte essen-
ziale. Lo sottolineo esplicita-
mente per indicare le inten-
zionl di p^rtenza dell'autore. 
' Cerchiamo ora di chiarire. 
Per t posieri un fatto storico 
e gia accaduto ed e solo pas
sato. Tadini. invece. nvive 
il personaggto dall'interno. lo 
segue nei momento dell'epo-
pea. senza pero rifiutare la 
scelta storica successiva. ossia 
l'episodio epico che lo immo-
bilizza. Quest'ultimo deve an
cora accadere rispetto al tem
po di vita d*f persooatfio. 

L'autore lo sposta allora al 
futuro. sottoponendolo a un . 
paradigma preciso. Quindi 
tutta la vicenda e situata in 
tre dimensioni temporali che 
s'intrecciano di continuo co
me accade nella • coscienza 
umana. Ognuno di noi pensa 
al passato e fa ipotesi sul 
futuro dettate da nflessioni, 
ambizioni, speranze. La situa-
zione del romanzo — ossia 
quella legata al personaggio 
storico di Carlo Pisacane e 
alia sua leggendaria spedi-
zione nell'Italia meridionale. 
coronata dal fallimento e dal 
tragico scontro con popola-
zioni fanatizzate — si arti-
cola allora in tre tempi gram
matical!. Per lo piii al ricor-
do corrispondono Pimperfetto 
e il piii che perfetfo. La spe-
dizione e seguita con i tempi 
del futuro. 

I ' condizionali restano i 
tempi dell'ipotesi, quindi si 
ha la scoperta di un tempo 
intimo che va fino alle scelte 
real! o possibili. Si entra cosl 
nella dimensione che la cultu
ra marxista ha studiato ser-
vendosi della nozione di co
scienza possibile contrapposta 
alia scelta reale. Un generale 
combatte una battaglia e le 
sue soluzioni tattiche e stra-
tegiche sono condizionate dal
la sua coscienza reale. L'm-
sieme di tutte le vere solu
zioni e, invece. la coscienza 
possibile della stessa batta
glia, e forse il giudizio sul-
l'uomo si pud dare solo sta-
bilendo storicamente il rap
porto fra quelle due realta. 

Sarebbe lungo precisare 
, fino a quale punto . Tadini 
si sia uniformato a questa 
possibilita. Comunque questa 
volta non si pu6 parlare di 
sintassi. Ci sono stati scrit-
tori francesi — ad es. Flau
bert — che. attraverso la ri-
scoperta di certi valori ver-
bali. hanno rinnovato il lin-
guaggio narrafivo. Qui Tadini 
sottopone la storia o il suo 
personaggio storico a una spe
cie di esame grammaticale 
che mette in crisi il suo les-
sico. ossia la scelta ch'egli 
compie fra le parole e sui 
loro rapporti. Quegli stessi 
modi epici di cui abbiamo 
pari a to. diventano arida no-
menclatura o restano materia 
colloidale. Eppure dobbiamo 
dare atto che. partendo dalle 
sue premesse culturali. il 
poeta ripropone qui tutti i 
temi della scelta storica. Di-
rei che il suo tentativo. anche 
in fatto di linguaggio. meriti 

- attenzione. Ma non e possi
bile valutare questo tentativo 
fuori dai limiti qui precisati: 
i limiti di un'opera che non 
trasferisce sul piano asaimi-
lativo deirarie i dati che la 
cultuta offre all'artista. nono-
stante tutto. sempre alio stato 
grezzo. 

Michele Rago 

Commemorazione 
di Luigi Russo 

a Delia 

Il 2ii prossimo a Delia (Cal-
tar-.is^etta). citta natale di 
Luigi Russo. Mario Petnni 
che del Russo fu uno tra 

gli allievi piii valorofll. oltre 
che assistente univenitario h 
Pisa, commemorera la figura 
dello scomparso. 


