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La svolta a destra del Vaticano 

FINO A CHE PUNTO 
POTRANNO 
RETROCEDERE? 
La «deplorazione» della scelta socialista delle 
ACLI e un fatto grave — Ma questa operazione 
ha alle spalle un grosso osfacolo: i principi pro-
clamati dal Concilio — Essi sono acquisiti dalla 

coscienza di milioni di cattolici 

Nella sua riunione dei 
giorni 4-7 maggio, la Com-
missionc Episcopale Italiana 
(CEI) ha ritirato il suo 
« consenso » alle ACLI (As* 
sociaxioni cattohchc lavora-
tori italianc), affe-mando 
che la Gerarchia « non puo 
ne cleve essere compromes-
sa da opinabili opzioni tem-
porali». La « opinabilc op-
zionc temporale » dellc ACLI 
era la scelta socialista com-
piuta nel 1970, il netto orien-
tamento verso una societa 
senza sfrultatori ne sfruttati. 

La Direzione delle ACLI, 
riunitasi I'll maggio diede 
un - giudizio positivo della 
< distinzione di responsabi-
lita, che da un lato vuole 
l'episcopato al riparo di ogni 
compromissione con opina
bili scelte concrete (sociali, 
sindacali e politiche) c dal-
l'altro intende applicare la 
dottrina conciliare dell'auto-
nomia e competenza dei lai-
ci nell'ordine temporale ». 

La risoluzionc della CEI 
consentiva la interpretazione 
datane dalle ACLI? Si e no. 
Si e no, perche accanto alia 
riconferma della autonomia 
del laicato cattolico, e delle 
sue libere associazioni, in 
politica, c'era anche un ri-
chiamo — se pure indiret-
to — alia tradizionale « dot
trina sociale > della Chiesa 
cattolica, tutt'altro che so
cialista. Insomnia, la scelta 
socialista delle ACLI non 
veniva condannuta dalla 
CEI, ma non veniva neppu-
re considerata pienamente 
legittima. In definitiva, ve
niva tollerata, con non ce-
lato rincrescimento, e pren-
dendo da essa le distanze 
in modo molto netto. 

II 19 giugno scorso, alia 
€ Domus Mariae », Paolo VI, 
parlando all'Assemblea ge
nerate della CEI, e passato 
dalla prudente presa di di-
stanza al dichiarato « ram-
marico », dalla < tolleranza > 
alia c deplorazione >. Mi pa
re giuslo riportare per in-
tero questa parte del discor
so pontificio, data la sua 
gravita. 

« ...Abbiamo visto con 
rammarico il recente dram-
ma delle ACLI, e cioe ab
biamo deplorato, pur la-
seiando piena liberta, che la 
Direzione delle ACLI abbia 
voluto mutare l'impegno sta-
tutario del movimento e qua-
lificarlo polilicamente, sce-
gliendo per di piii una linea 
socialista, con le sue discu-
tibili e pcricolo.se implica-
zioni dottrinali e sociali. II 
movimento, che ha goduto 
in Italia per non brevi anni 
di particolare interessamen-
to da parte della Chiesa, e 
purtroppo cosi uscito, di sua 
iniziativa, dall'ambilo delle 
Associazioni, per le quali la 
Gerarchia accorda il suo 
" consenso ". Noi condividia-
mo il vostro voto che, anche 
nella presente situazione, le 
ACLI vogliano ricordare la 
origine e lo scopo per cui 
sono state istituite, e non 
vogliano scostarsi dalla con-
formita at principi profcs-
sati dal magistero della Chic-
fa nel rampo degli orienta-
menti sociali». 

Liberta 
di scelta 

Gli anni del " consenso " 
della Gerarchia, del < parti
colare interessamento da 
parte della Chiesa », furono 
quelli del cosiddetto colla-
teralisiiio dellc ACLI alia 
DC in politica, c quindi di 
adesione alia ideologia so
ciale deirinfcrc/fl.s.s/s»/jo. Le 
« implicazioni dottrinali •* so
ciali > di quel eollatcralismo 
politico non sembrarono al-
lora, alia Gerarchia, « discu-
tibili e pericolose >. Poiche 
« l'origine e lo scopo per cui 
furono costituite le ACLI >, 
nel 1947 risicdettcro (come 
tutti sanno) nella prospetti-
va di una rottura dcll'unita 
sindacale tra socialist!, co-
munisti e cattolici, di fatto 
perpetrata nel 1948, e poi
che tra i « principi profes-
sati dal magistcro della 
Chiesa» si trovano intcr-
classismo, corporativismo, di
fesa della propricta privata 
dei mczzi di produzione co
me • diritto naturalc > (car
lo del < magistero > tradizio
nale), il senso del discorso 
pontificio e contro 1'unita 
politica e sindacale del mo
vimento operaio, contro la 
prospettiva socialista. Si 
tratta della posizione piu ar-
retraU, piu conservatrice, 
piii vicina al costume pre-
ttnciliare, alia durezza pa-
Mill in i che aia stata assun-

, ta da un Pontefice dopo il 
1959, dopo Giovanni XXIII. 

Si puo ormai parlare di 
una svolta a destra del Va
ticano. Si tratta del preva-
lere delle tendenze a creare 
nuovi, e piu arretrati equi-
libri: un regime di centro-
destra, con cemento confes-
sionale intcrclassista. 

Quello che desidero oggi 
e qui sottolineare e che que
sta operazione strategica di 
arretramento del Vaticano 
ha alle sue spalle un gros
so ostacolo: il Concilio, e i 
principi da esso solennemen-
te proclamati. Attenzione: 
Paolo VI puo arrivare flno 
a « deplorare » la scelta so
cialista delle ACLI, non pud 
perd condunnarla, deve am-
mettcre anzi la «piena li
berta » dei laici cattolici 
nelle scelte politiche e so
ciali. Puo raccomandare e 
propagandare l'interclassi-
smo come «dottrina prefe-
renziale », non puo imporla 
come articolo di fede. 

Stato 
e Chiesa 

Attenzione: la Gerarchia 
non puo appoggiare — per 
fare un altro esempio — la 
abrogazione del divorzio di-
cendo, sinceramente, che il 
Vaticano non vuole il divor
zio nella legislazione dello 
Stato italiano perche la 
Chiesa considera il matrimo-
nio indissoluhile. Non puo, 
perche troppo solennemente 
il Concilio ha condannato 
gli Stati confessionali, af-
fermando recisamente che 
ogni Stato deve essere so-
vrano, che la Chiesa non de
ve pretendere di imporre 
agli Stati le sue leggi. La 
Gerarchia, fateci attenzione!, 
parla e parlera di difesa 
della donna, salvaguardia 
della morale, protezione dei 
figli e cosi via per convin-
cere la gente ad abrogare il 
divorzio; non puo e non po
tra parlare di adeguamento 
della legislazione dello Sta
to ai principi della Chiesa, 
di obbligatorieta per i cit-
tadini di quella indissolubi
lity che vale (come fatto 
moralc-religioso) solo per i 
fcdeli in quanto fedeli. 

Al di qua dei principi del
la non confessionalita dello 
Stato e della sovranita del 
laico cattolico nelle sue scel
te « temporal! > (politico-
sociali), Gerarchia e Ponte
fice non potranno retrocede-
re, perche quei principi sono 
diventati convinzione, co
scienza profonda di milioni 
c milioni di credenti, nel 
mondo c in Italia. Percio, il 
risultato finale della svolta 
a destra del Vaticano pud 
essere la rottura politica cla-
morosa del mondo cattolico, 
la < guerra politica > tra i 
cattolici, e non, come cer-
tamente tanti vescovi rea-
zionari sognano, la guerra 
di religicnc contro sociali-
smo e marxismo, il ritorno 
ai vecchi tempi della « sco-
munica ». 

Pud essere, perche nulla 
accadc da solo. 

La svolta a destra del Va
ticano fallira, se ci sara una 
ribellionc di coscienze cat-
toliche, che, forti dei prin
cipi solennemente affcrma-
ti e non revocati, li appli-
chcranno. senza preoccupar-
si di « rammanchi » e « de-
plorazioni *, che hanno un 
caraltere di parte, c di par
te conservatrice, non cerla-
mente di fede. Se i cattolici 
lavoratori romperanno l'in-
tcrclassismo, incarnato nella 
Democrazia cristiana e nel 
suo sistema di potere, anche 
sul terreno politico, oltre 
che su quello sindacale; se 
i cattolici democratic! e li
beral si metteranno alia te
sta della campagna in dife
sa del divorzio, come dife
sa delta piena liberta dei 
cittadini, come « no » al con-
fcssionalismo, allora anche 
questa svolta a destra fal
lira, come tante altre. 

Dipcndera, certo, anche 
da noi; da noi comunisti, da 
noi marxisti. Guai se ci la-
sciassimo prendcre dalle ten-
tazioni del vecchio anticle-
ricalismo! Guai se non co-
nosccssimo, c non apprezzas-
simo nel loro grande valore 
storico, le conquiste libera-
trici che si sono compiute 
nel mondo e nella coscienza 
cattolica, anche sul terreno 
dottrinario! Non faremo la 
guerra di religione, ma la 
battaglia democratica, laica 
e socialista con milioni di 
cattolici nostri compagni, 
contro i conservatori camuf-
fati da cristiani. 

L. Lombardo Radict) 

IL CENTENARIO DELUAUTORE DELLA «RICERCA DEL TEMPO PERDUTO» 

Marcel Proust ritrovato 
Una siepe d i biancospino monumento nazionale - Lo seconda « belle 6poque » di Cabourg-Bnlbec - Lo cosa di « t a n t e Leonie » o llliers - Quindici 
anni d i vita salottiera e 15 anni di creazione letteraria, tra atroci sofferenze - La straordinaria galleria dei suoi personoggi in una mostra a Parigi 

Igiramondo della «terza eta 

La « terza eta » pud essere anche serena e perfino allegra, se perd si e in grado di c com-
prarla». Lo dimostrano i gruppi di turisti e turiste straniere che all'arrivo dell'estate co-
minciano a invadere le citfa e le cosfe italiane e che sono composfi di forti contingent! di 
persone con molti, molti anni sulle spalle. Impavide anche se si devono appoggiare al ba-
stone, variopinte come tante caramelle, sempre in viaggio su pullman e tassi, le anziane 
signore che giungono dagli Stati Unit! o dalia Scandinavia sono un po' il simbolo di quest! 
giramondo ritardati, capaci di godere il tempo della pensione. 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI, giugno 

Pud una siepe di bianco
spino accedere alia gloria di 
monumento nazionale? Quel
la che costeggia la «Prome
nade des anglais » a Cabourg, 
fino alia diga di millecin-
quecento metrl dove terml-
nava la passeggiata delle 
«Jeunes filles en fleur». lo 
e gia. E la ((Promenade des 
anglais». alia fine del mese, 
si chlamera «Promenade 
Marcel Proust». 

Cabourg e la Balbec della 
«Recherche du temps per
du », una clttadlna balneare 
oggl decaduta che, alia « bel
le epoque», era il salotto 

estivo dell'aristocrazia e del-
l'alta borghesia francese, col 
suo Gran Hotel e la sala da 
ballo atrocemente liberty del 
Casin6, dove una sera i gran-
di occhi febbrill di un giova-
ne dandy colsero doe ragaz-
ze strettamente avvinte in 
un valzer: e quindici anni 
dopo. riscattate dalla memo-
ria e dal dolore. le due ra-
gazze tornavano a volteggia-
re nella tetra stanza di 
Proust ormai immobilizzato 
daU'asma per diventare Al-
bertine e Andree di «Sodo-
ma e Gomorra». 

Non facciamoci illusioni: 
l'amore del sindaco di Ca
bourg per Proust e un amore 
interessato. Nella scia di que-
st'anno proustiano (Marcel 
Proust avrebbe cento anni il 
prossimo 10 luglio essendo 
nato in quel giorno del 1871 
ad Auteuil dove i genitori 
erano « sfollati » per sfuggire 
agli avvenimenti della Comu-
ne di Parigi) Bruno Coqua-
trix, che e anche il « patron » 
del piu grande music-hall 
francese, l'Olympia, tenta a 
suon di miliardi il rilancio di 
Cabourg come spiaggia alia 
mode, per detronizzare Can
nes, Nizza e Deauville: e al
lora viva Proust, di cui in 
questi giorni son pieni i gior-
nali. la radio e la televisione, 
purch6 Cabourg-Balbec rivi-
va una sua seconda «belle 
epoque» e i miliardi investi-

ti ritornino raddoppiati dal 
turismo di massa. 

II giardino 
incolto 

A ottanta chilometri a sud 
di Cabourg e a un tiro di 
schloppo da Chartres, in que
sta splendida campagna dove 
la cattedrale sembra nascere 
dalle spighe di grano gia 
maturo. appena annebbiata 
dalla bnima come in un qua-
dro di Monet, ci viene incon-
tro llliers che. dall'inizio di 
quest'anno, giustamente, si 
chiama llliers Combray per-
ch6 col nome di Combray la 
troviamo fin dalle prime pa-
gine della «Recherche». 
Se Cabourg ci ricorda l'en-

trata di Proust adolescente 
nel bel mondo di allora — 
un adolescente dispotico, bril-
lante, pieno di quella sicu-
rezza offertagli dalla possibi-

Tro Punto Licosa e Palinuro un centro archeologico sempre piu impbrtante 

La citta di Parmenide 
La storia di Elea ricostruita a poco a poco - Gli interrogativi sui quali si misurano gli studiosi 
Dove oggi e'e la pianura, si inoltrava il golfo - La «Porta rosa» e la tecnica degli archi 

Nostro servizio 
ASCEA MARINA, giugno 
Sulla costa della Campania. 

quasi a meta strada tra Punta 
Licosa e Palinuro, su uno spe-
rone roccioso che nelle epoche 
in cui parliamo, era un pro-
montorio bagnato dal mare, 
sorgono i resti della antica 
Elea. la colonia greca fondata 
dai focei nel VI secolo a.C. e 
che i romani chiamarono Ve-
lia. 

Questa citta fu una delle piu 
illustri ed opulente della Ma
gna Grecia. centro di intensi 
traffici marittimi e mercantili. 
Batteva monete prcprie, fu 
sede di una importante scuola 
medica e della scuola filoso-
fica di Parmenide e Zenone. 
Oggi e diventato uno dei cen-
tri archeolcgici piu suggestivi 
e di maggiore interesse per i 
visitatori e gli studiosi. man 
mano che procedono gli sea-
vi archeologici. 

Quale era la topografia di 
questi luoghi. certamente di-
versi nella antichita? Quale 
la struttura cittadina. quali le 
vicende che portarono alle 
successive trasformazioni ur-
banistiche? Come ricostruire, 
attraverso il racconto delle pie-
tre e la testimonianza degli 
storici. la vita economica, la 
culture, le istituzioni. i com-
merci? Che cosa erano I'orga-
nizzazione sociale e politica 
e i rapporti che i colonizzatori 
stabilirono con la popolazione 
indigena degli Enotri? La pre-
senza di questo popolo. in epo
che piu antiche. e infatti con-
fermata da numerosi ritrova-
menti e soprattutto dal cosid
detto villaggio in poligonale 

Recentemente sono stati 
pubblicati daU'editore Mac-
chiaroli di Napoli, due fascicoli 
della rivista di studi antichi 
« La parola del passato » inte-
ramente dedicatl l'uno a « Ve
ils e i focei di occidente*. lo 
altro a «Nuovi Ftudi su Ve-
lia»: ricercatori di fama in-
temazionale affrontano e con-
frontano le nuove ipotesi for
mulate In seguito alle ultime 
scoperte. Su questi temi si e 
ivolta nci giorni acorsi alia 

Universita di Salerno, una ta-
vola rotonda. Dopo la discus 
sione. il soprintendente pro
fessor Mario Napoli. che si de-
dica da anni agli scavi. ha 
guidato gli ospiti nella Velia 
finora venuta alia luce. La 
visita ha rappresentato un 
momento di verifica per le 
varie e spesso polemiche posi-
zioni dei • redattori della rivi
sta e dei numerosi studiosi 
presenti. Che cosa ha messo 
a nudo il lavoro del piccone? 

Quando i persiani condotti 
dall'imperatore Ciro conqui-
starono la citta greca di Fo 
cea sulle coste dell'Asia Mi-
nore, gli abitanti presero il 
mare con le loro famiglie per 
sottrarsi alia tirannia per-
siana. Cercavano un paese do
ve vivere liberi con i propri 
costumi, i loro culti e le loro 
istituzioni. Approdarono e 
fondarono Alalia, sulle coste 
della Corsica. Valentissimi 
marinai, rivaleggiarono con 
etruschi e cartaginesi sulle 
rotte commercial) del Tirreno. 
Lo scontro inevitabile av\-enne 
nel 540 a.C^ nella battaglia 
navale di Alalia. I focei scam-
pati. dopo essersi diretti a 
Reggio e averne ottenuta la 
amicizia. andarono a stabilirsi 
— secondo la volonta di un 
oracolo ct\c in definitiva in-
terpretava le esigenze strate-
giche delle citta greche — 
sulla costa tirrenica a nord 
di Palinuro. presso un villag
gio enotrio. Li, fondarono Elea 
tra il 540 e il 535 a.C. 

A questo punto per I ricer
catori sorge il primo problema. 
Durante scavi condotti nel pe-
limetro di questo villaggio 
furono infatti rinvenuti. ogget-
ti e ceramiche di fattura gre
ca, antecedent! alia colonizza-
zione. e'e allora chi sostiene 
che 1 nuovi arrivati si erano 
insediati su una preesistente 
colonia greca, 

Pud sembrare una divergen-
za marginale, ma giungere a 
una definizione significhereb-
be far luce su tutta la storia 
della colonizzazione greca. sui 
contatti tra le diverse culture, 

Mentre nuove opere mura-
rie venivano dissepolte, negli 

ultimi anni si cercava inoltre, 
di comprendere le strutture 
urbane della citta di Elea. per 
risalire alia organizzazione "so
ciale. 

La topografia dei luoghi e-
ra assai diversa da come si 
presenta oggi il tratto di cos*a 
tra Marina di Casalvelino e 
la Marina di Ascea che b il 
comune nel cui territorio si 
trovano gli scavi. Ai nostri 
giorni la linea della spiaggia 
e piu avanzata di 750 metri ri-
spetto a quella che era 2500 
anni fa; e 1'attuale pianura. 
dovuta airaccumularsi di ma-
teriali alluvionali trasportati 
dall'AIento. dal Palistro e dal
la Fiumarella. allora era un 
grande golfo. II mare giungeva 
a Iambi re il promontorio e 
le mura di Elea. Davanti alia 
costa a nord della citta sor-
gevano le due isole Enotrie 
ricordate da Plinio e da Stra-
bone, il quale dice anche che 
gli eleati disponevano di un 
territorio esiguo e si dedica-
vano poco aH'agricoltura e 
prevalentemente ad attivita 
marinare, che avevano mani-
fatture per il pesce salato ed 
altre Industrie del genere. 

L'opera paziente di scavo nel
la parte bassa della citta, ai 
piedi deU'Acropoli. porto alia 
luce il muro che fungeva da 
diga foranea a protezione del
le attrezzature portuali, la tor-
retta circolare, ediflcata nel 
VI secolo. che doveva essere 
isolata nel mare e, piu arre-
trata la Porta Marina Sud. Si 
e capito che il porto e la zona 
bassa della citta rimasero in 
terrati da una grande alluvio-
ne alia fine del TV secolo. Da 
allora ebbe sviluppo il porto 
commerciale a nord, mentre 
la zona portuale a sud venne 
urbanizzata. 

Un quartiere commerciale 
suburbano si estendeva vicino 
al porto a nord rimanendo fuo-
ri dalla cinta muraria. Esso 
fu cintato quando si dette ma
no ad opere di rafforzamento 
per gran parte delle mura. ma 
rJmase sempre separato dalla 
citta dove ai svolgeva la vita 
politica e culturale. Una tale 
dlsposiilone In due lone ur

bane si incontra in altre cit
ta della Magna Grecia. 

Le due zone urbane coi ri-
spettivi porti ai lati della col-
lina deU'Acropoli erano colle-
gate da una grande strada 
perfettamente conservata che 
passava accanto all'agora. cen
tre degli affari. Proprio In ci-
ma al colle, a cavallo di que
sta strada fu rinvenuta 1*8 
marzo 1965 la «Porta Rosa ». 
che sconvolse le teorie sulla 
origine deiia tecnica costrut-
tiva degli archi. La Porta, 
che nella parte superiore co-
stituisce un viadotto unendo 
i due cigli della collina. risa-
Ie alia meta del IV secolo. 
(circa il 350 a.C). ha infatti 
un arco a tutto sesto a conci 
radiali che si riteneva fosse 
una struttura introdotta dai 
romani. Rimasta occlusa la 
«Porta Rosa» dall'alluvione 
e probabile che anche il porto 
nord venisse abbandonato do
po il III secolo. per accre-
scere la difesa della citta du
rante le guerre puniche. 

E* certo. tuttavia. che nel 
44 a.C-, quando Velia. che fu 
citta sempre gelosa della pro
pria indipendenza. ospitd Bru-
to e Cicerone, aveva due porti 
funzionanti. La vocazione dei 
focei dunque fu il mare, co
me mostra la ricerca assidua 
che pietra dopo pietra rico-
struisce il mosaico di una vita 
tanto Iontana. Ma che cosa ac-
cadde agli Enotri. la cui 
vocazione sembra sia stata 
piuttosto quella di commer-
cianti. agricoltor] e vignaioli? 
Questo rimane il piu affasci-
nante problema della ricerca 

La risposta forse verra 
quando si potra iniziare lo 
scavo della necropoli, scavo 
finora «proibito». perche 
manca un museo. o qualunque 
altro ambiente adatto a con-
servare materiali di inestima-
bile valore. Quando sara su-
pcrata questa difficolta tipi-
camente italiana, si procede-
ra ai lavori. Solo allora. dalle 
tombe millenarie potra venire 
fiiori la veritA su molti dei 
segreti di Elea. 

France do Arcangalis 

lita di spendere quasi senza 
misura — llliers ci riporta 
invece all*infanzia proustia-
na. Sulla ombrosa rue du 
Docteur Proust s'apre la ca-
sa di «tante Leonie», la zla 
paterna rimasta inchiodata 
in un letto vent'anni ad aspet-
tare pazientemente la morte 

Dietro la pietra e il legno di 
questa casa, che ha la soll-
dita e al tempo stesso la ru-
stica eleganza delle vecchie 
dimore di Normandia, e'e il 
giardino che al giovane Mar
cel parve immenso e che In 
realta e soffocante e soffo-
cato da grandi cespugli in-
colti. Al primo piano, la stan 
za di «tante Leonie» e ri
masta intatta. 

Personaggi 
e ritratti 

Ll la domenlca, prima di 
andare alia messa. Marcel 
saliva a dir buongiorno alia 
inferma e ne riceveva in 
compenso una «madeleine» 
inzuppata nella tisana, quel 
dolce «grassamente sensuale 
a forma dl conchiglia» che 
tanti anni dopo fara scattare 
in Proust ll meccanismo del 
ricordo, come avviene per 
certi cassetti a doppio fondo; 
e ne uscira allora il fiume 
di immagini, di volti, di pro-
fumi. di colori, di sensazioni 
che si comporra nel rigore 

della lunga ricerca del tem
po perduto e finalmente ri-
trovato al termine di una lot-
ta sovrumana contro la ma-
lattia e il tempo. 

C'h nella vita di Proust 
qualcosa che ricorda la leg-
ge dantesca del contrappasso: 
per quindici anni perduti in 
una fatua vita salottiera, la 
gardenia sempre fresca alio 
occhiello, alia ricerca di pla
ced piu o meno confessabili, 
o confessati solo piu tardi, 
dopo la morte della madre, 
quando Proust potra scrive-
re a Gide « di aver amato le 
donne soltanto spiritualmen-
te e di aver conosciuto Tamo-
re soltanto con gli uomini» 
egli dovra pagare con altri 
quindici anni di sofferenze e 
con la volonta quotidiana di 
riscattarsi attraverso la crea
zione letteraria. 

E il risultato e la, nei quin
dici volumi della « Recherche 
du temps perdu» che costi-
tuiscono la testimonianza piu 
certa della metamorfosi av-
venuta, «della vittoria — co
me ha scritto Pierre Abra
ham — dell'arte sul dolore 
o, meglio, dell'uomo su se 
stesso ». 

In fondo. quel che ci inte-
ressa di Proust in questa ri
cerca di Proust, non e tanto 
di riaffermare (e sarebbe pu-
ra presunzione) il valore di 
un'opera ormai consacrata. 
dire ch'essa ha costituito una 
svolta nella forma tradiziona
le del romanzo, che non si 
puo ormai parlare di lettera-
tura moderna o di «nouveau 
roman» senza riferirsi a 
Proust, ai tempi narrativi 
proustiani, ai due piani del
la memoria. alle «intermit-
tences du coeur»: quel che 
ci interessa qui e di ritrova-
re vivo il personaggio a cen-
t'anni dalla nascita e a quasi 
cinquanta dalla sua morte. 
avvenuta a Parigi nel novem-
bre 1922. 

E come ritrovarlo vivo se 
non cercando di coglierlo pri
ma nel «mondo» dei suoi 
quindici anni di dandysmo, 
eppoi negli altri quindici di 
sofferta creazione? Allora. 
dopo aver visto il Gran Ho
tel di Cabourg e la siepe di 
biancospino, l'Hdtel des Ro
ches Noires e il Casino di 
Trouville, la casa di «tante 
Leonie» e il quadrato cam
panile di llliers. bisogna per-
dersi un po' tra la Madeleine 
e Malesherbes, da St. Augu-
stin al boulevard Hausmann. 
attraversare la Senna fino al 
faubourg St. Germain per ri-
scoprire teneramente questa 
Parigi altoborghese di «ho 
tels particuliers» dove Prou 
st abito. mondaneggid. bril 
16 e si ripiego in se stesso per 

riscriversi e per riscrivere 
quel lungo ritratto psicologi 
co che e in pari tempo tradu 
zione fedele (a il dovcrc r 
il compito di uno scrittore 
sono quelli di un tradutto 
re») e descrizione spietata 
di se e del suo mondo. 

Certo. Proust non e Balzac 
La «Comedie humaineo e 
un affresco globale della so 
cieta francese sotto la Re-
staurazione e Balzac, suo mal-
grado. vi annienta 1'aristocra-
zia e gia denuncia tutti i 
peccati capitali della borghe 
sia trionfante. Per contro. dai 
dialoghi tra Swarm e Odette. 
dalle awenture di Albertine. 
dal vivere dei Guermantes o 
dal morire di Bergotte trar-
reste ben poco sulla vita, le 
lotte, le speranze della socie
ta francese all'alba del ven 
tesimo secolo. Ma e proprio 
nella sottile e crudele rico 
struzione di questo mondo 
ristretto e vano. che ci appa 
re staccato dal rest© della 
societa o che sembra legato 
ad essa soltanto parassitaria 
mente, e proprio andando al 
cuore di questo «bel mondo » 
che ha gift dimenticato in 
appena vent'anni le paurr 
della Comune e I massacri 
del versagliesi e consuma il 
proprio tempo a stordirsi 
nella gran festa della «bel 
le epoque* (ma verra la pri 

ma guerra mondiale a dargli 
il colpo di grazia) che Proust. 
forse involontariamente co
me Balzac, ne scrive il canto 
funebre con una lucidita co-
stentemente rawivata dall'an-
sia e dalla presenza della 
morte. 

Questo Proust — meglio, I 
due tempi di vivere e dl scrl-
vere di Proust — lo ritrovla-

mo nella sua Parigi borghe-
se, al 156 del boulevard Hau
smann, dove il Museo Jac-
quemart-Andre ha allestito 
una mostra Intltolata « Proust 
nel suo tempo»: e sarebbe 
stato meglio e piu giusto di
re « Proust nel suo mondo » 
perche e questo che ci offro-
no le cinque sale che s'apro-
no con lo splendore deU'abi-
to Indossato dalla contessa 
dl Greffulhe ad una serata 
danzante e si chludono nella 
mezza luce della stanza di 
lavoro e di morte di Proust. 
col letto di ottone. qualche 
orrendo soprammobile. 

E' noto che a partire dal 
1913, con la pubblicazione re-
golare del volumi della «Re
cherche ». era diventato un 
gioco di societa, nel bel mon
do gia frequentato da Proust, 
11 cercar di scoprire, nelle 
ambigulta e nei travestimenti 
adottati dall'autore, vicende 
e volti e luoghi reali, e 11 
fatto che qualcuno potesse 
leggere la sua opera come se 
si trattasse delle cronache 
mondane del «Figaro» (di 
cui Proust stesso era stato 
ai bei tempi un dlvoratore) 
faceva smaniare di rabbia lo 
scrittore gia gravemente ma-
lato. 

Ma entratl nel gioco di que
sta mostra proustiana slamo 
presi anche noi dagli acco-
stamentt: i contl di Greffulhe 
ci appaiono in due bei ri
tratti di Kauters e di Laszlo 
e finalmente sappiamo i veri 
volti di questi due personag
gi che ispirarono a Proust 
quelli del duca e della du-
chessa di Guermantes. Piu 
avanti, una enorme tela di 
interesse solo documentario, 
raccoglie dodici membri del 
«Circolo della rue Royale» 
alia Madeleine: l'ultimo sul 
fondo. 1'aria distaccata. la 
gran barba bionda. e l'amico 

Charles Haas, il « caro Haas » 
che aveva dato i propri trat-
ti al personaggio di Swann. 
E poco a poco, tra ventagli, 
carnets di ballo. ritratti. let-
tere e futili cianfrusaglie or
mai stinte e passate di mo-
da, vien fuori viva, reale. e 
non piu soltanto letteraria, 
tutta quella straordinaria gal
leria di uomini c di donne 
che entrano ed escono dai 
volumi della «Recherche» 

Ma tra queste futilita della 
sua vita di snob, che ce lo 
rendono a volte irritante, in-
sopportabile, vengono fuorl 
anche altri segni ignorati o 
dlmenticati della vita di 

Proust, o oscurati da quelli 
piu vistosi della sua vita 
raondana. Sotto una fotogra-
fia ingiallita del capitano Al
fred Dreyfus, il caso clamo-
roso e scandaloso era scop-
piato durante l'adolescenza 
di Proust, e'e una lettera del 
1919 a Paul Souday: a Credo 
proprio di essere stato il pri
mo partigiano di Dreyfus 
poiche fui io ad andare a 
chiedere ad Anatole France la 
sua firma sotto una peti-
zione ». 

E questa minuta di proces-

so verbale cl ricorda che 
Proust, il 6 febbraio 1897. si 
era battuto in duello alia pi-
stola col giornalista Jean 
Lorraln che lo aveva accu-
sato di farsi scrlvere prefa-
zlonl compiacenti da scritto-
ri celebri per avanzare piu 
rapidamente nel mondo let-
terario. Eppoi, come diceva-
mo, i manoscritti, che F-- ,I 
la testimonianza piu se >n-
volgente — con le mille to»-
rezioni, i mille rifacimenti. i 
mille ripensamenti — di un<\ 
ricerca quasi sovrumana del
la perfezione stilistica, della 
lotta quotidiana tra crcaziona 
artistica e malattia. tra la
voro e sofferenza. 

Un critlco ha scritto che. 
proprio cominciando la «Re
cherche du temps perdu» 

con la frase anodina «Fer 
molto tempo mi sono corica-
to di buon'ora» Proust ave
va sepolto il XIX secolo let-
terario e mondano di cui era 
vissuto ed aveva aperto la 
strada al romanzo contempo 
raneo. Le bozze del primo 
volume della «RecherchP». 
pubblicato da Bernard Gras-
set perche i lettori di Galli-
mard (Gide, tra gli altri) ave
vano rifiutato il romanzo, oi 
rivelano a questo riguardo 11 
tormento creativo dl Prouct: 
proprio quella frase e cancel-
lata da un tratto di penna 
eppoi. chissa dopo quali ê i 
tazioni. riscritta tale e quale 

La pagina 
di due metri 
L'ultimo manoscritto 6 quel

lo del «Temps retrouve», 
pieno delle famose «pape-
rolles» proustiane: una pagi
na manoscritta in fondo alia 
quale Proust ne incolla una 
altra. eppoi un'altra ancora, 
come se il discorso fosse co
si esigente e continuato da 
non permettergli di voltar pa
gina, e allora questa pagina 
interminablle misura a vol
te un metro, a volte due me
tri di lunghezza. 

Su un vecchio comodino e'e 
un numero della «Nouvelle 
revue francaise» del novem-
bre 1922. il mese e l'anno 
della morte: vi si legge, in al
to sulla copertina, di pugno 
di Proust, questa frase bana-
le angosciata: «Perch6 non 
e'e del bicarbonate vicino a 
me? ». 

E' uno degli ultimi «mes-
saggi» di Proust, che 1'asma 
ormai soffoca impedendogli 
dl parlare. alia fedele dome-
stica. La lotta e finita, la mor
te e ormai ai piedi del letto 
d'ottone brunito. Ma e lei la 
perdente perche Proust ha gia 
scritto la parola «fine» al 
l'ultimo volume della sua ri
cerca del tempo perduto che 
apparira postumo col titolo 
vittorioso «Le temps re 
trouve ». 

Augusto Pancaldi 
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