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Nanativa e nuovi personaggi 
Tre recenti debutti letterari 
oflrono figure di protagonist! 
che sentono sjulle loro spalle 
un'identita ormai dismessa 

MAMHOS|a|pUJ>l 

L
a mone del p e r s o n a g o ^ ^ —* -
uomo e stala gia autwe/ ' 
volmente registrata "Ha 
Giacomo DeJ-*r**}eWSfc»-

sto trenta anni la. Ri) recente-
mente sulla ditficolta d i incontra-
re nella nairaliva d'oggl «perso-
naggi ramanzeschi dalla f i s k i o * 
mla incisrvai- ha scrilW Vittprit i 
Splnazzola in Tyrotonfe" » * i : ' N | ^ -
credo di conlladdire laU,fliafe(ri-
sesuggeriscodllesserelrerMeri"-. 
ti debull i letterari lialiani (MasSi-
miliano Ooveml, WcoteraWeiSe-
bastiano Nata. /J dipendenfc. 
Edoardo Nesi. ftjghc da . femwj 
lenendo soprattutto d'occhJQ I 
personaggl che ne soro p r o t a W 
nrati e che, particolare non i A 1 
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Dei libri di Govemi e . t B ^ W * 
hanno gia pariato su questa*£agi-
ne Snndro Veronesl e Nfcola Fa-
no, in Fiighe da famo, che inau-
gura laco l lana . l llbri d i Panta-, i l 
proiagonlsla - un venlotlenne 
rampollo d i buona iamljKa to-
scana - racconla i l protraisi d i 
un'adolescenza tta puttane d i 
sttada e viite medicee, studi ad 
Harvard e rlsse in discoteca, tran-
saitoni finailziarie e Iraigicssiorii 
sessualt, corse su macctiirie di 
lusso e <ambizioni monisotiiane>, 
in un profluvio di ieiefoni e lelefo-
nini, principals lorma di comuni-
caatone di quesla gioventii cabla-
ta. Finn ad accorgersi che non 
pu6 «slar« tuna la vita ad occhi 
chiush, II giovane Fede ( p e i Fe-
derico, evidenieniente non solo 
omonimo ma dlscendeme diretto 
dell'aHio Federico che faticd pa-
recchio pet sprite i suol "occhi 
chiusi»J e I suoi due fedellsslmi 
amfci si dibationo insomma tra 
d o k e vila e una lacerante insod-
disfazione di fondo: -Dopu aver 
deuo che le nosire vile erano ri-
spettivamente un disasiro, una 
vergogna, un calvario, decidem-
m o che non c'era p iu tempo da 
perdere e dovevamo fare luHe le 
cose che avevamo sempre desi-
deralo tare e non avevamo mai 
la»o,.,», Comese (osse iacile desi-
demie! 

La vera malattia di questi gio-
vani 6 invece proprlo 1'atrofia del 
deslderlo. Cosl, prima delle vaiie 
slstemazlonl e mathmoni *con 
Mario Merola in persona-, proget-
teranno vanamenle fugiie, rapi
ne, imprese tciroristiche anivan-
do pertino a incontrare. loro no-

H a u W b a ad aapMnakn, c i tanao 
faapbwa un oHma akidlo facando 
•aapnarc l aanwuna j caa hamw 
tff tdloropUrd! una p m r t a l a . U 
accainpia wprattuttn m* 

dionnl BarAiiaD Oirdfn 

Nel vuoto dell'uomo-ex 
turatiler di destra, i mioci a natch i-
c ica i rar in ldacuiverrannoowia-
mente beitati. Bolle di sapone 
che riemplono a malapena le se-
rate e svelano ancor pii) un vuo
to. un'assenza: di volonta e petfi-
no di tabbia. L'inquietudine d) 
Fede una spiegarione appa rente 
ce I'ha. ed e I'amore (solo anlica-
mente e brevissimamente corrl-
sposto) per tal Cristina. Questa 
Ghisola postmoderna. luttaviaggi 
e allelici neofidanzati, e perO solo 
la copertura di un disagto pill ra-
dicale, oggetto transazionale che 
si preslera a una groltesca, piro-
tecnica calarsi finale. Ma perche 
po l finale? II giovane Fede appare 
gia cosl indaiciato dai suo passa-
to, cosl pteda di un senso di falli-
menlo e sconfiua precoci, vittima 
di una sindrome da soprawissuto 
na una sciagura cosl enorrne*. 
abiruato «al ruoto di perdente» 
che appare impossibile im magi-
name il futuro secondo gli sche-
mic lassic idelromanzodi forma-
zione. 

II vuoto del presenle e lassen-
zad i aweniresonoidueefemen-
ti su cui ruota questo libro. Che 

pare accumulate reperti e mate-
riali diversi - muska (rock e me
tal) . letlure (Lowty) , astronomia, 
divagazioni lefevisive e industriali 
- secondo uno stile d i onnivora 
loquacita che e la cifra di una 
possibile -scuola toscana- (Nesi 
& di Prato, come Veronesi). No-
nostante qualche compiacimen-
to di troppo, delermlnato torse da 
inutili intenzioni scandalisuche. il 
ritratto che esce da (piesto rac-
conto e piutlosto inieressante. 
Non si tratta d i un ritratto genera-
ilortale, perche i tre bellTmbusti 
toscanl ncBi aspirano evidente-
mente a rappresentare nessuno; 
ma anche perche la siluazione, i 
tratti psicotogici e i personaggl 
non sembrano oggi esclusivi del-
la giovane generazione qui prota-
gonisla. Uichele Garbo. Ildipen-
denfediSebastianoNata, nonim-
piega i) suo tempo in maniera 
granche diversa. E gia un mana
ger (Fede lo diventeta presto), 
ha aiie sue spalle non un -grande 
amore» infelice ma un matrimo-
nio e mezzo, una f iglia, una doz-
zina di anni in piu pero la sera 
occupa le ore pifj o meno alia 

stessa maniera; moMe puttane, 
con eguale irresislibile Irasporto 
verso i tiavestiti. molto fantastica-
re. moll l rlmpianti e progetti dl r i ' 
vincita - persino, con IdenSca 
prolezione, legal i alia stessa ar
ms Impotente di Federico: il ka
rate. Appartiene a una generazk)-
ne leggermente diveisa, Mlchele, 
e pertanto gli e tecild niitrire qual
che illusione in piu: che sla anco-
ra in tempo a capovolgere il de
stine segnato. d i e (jasti la perso-
nale energia e astuzia per ifregar-
li tutti>, che lunzioni "la (llosofia 
delta carina a vento*. Ma * un ot-
timisrno irrilevante e superficiale: 
schianlato dalla pressione pro-
fessionale ed esistenziale, anche 
Michele si accorge presto di esse-
re un «deboluccio» e un perdente. 
E il suo fuluro e ancora pii) chiu-
so e rawicinato dl quello di Fede
rico. 

Anche nel l ibro d i Nata i l pre-
gio maggkne mi sembta essere la 
precisione con cui e tratleggiata 
la figura flel protagonista, che si 
confessa in un lungo «monologo 
inleriorei- di frasi rapide e sinco-
paie. La scoperta <ietla propria 

Uno stesso perimetro infemale 
diimpotenzaefalUmento esistenziale 
disegrw i confini di numerosi personqgi 
delta letteratura e del cinema italkmi 
Figure definite sob dal propnb passato 

inadeguatezza rispecto ai tempi 
ma anche alia propria immagine, 
at iantasma che con gli anni si 
crea. e il sintomo principate dd la 
midlife crisis che. dal i i tempi, ar-
rlva giusto inlomo at quarantan-
ti). Ma anche qui I'elernenlo ge-
nerazionale scolorisce se si pen-
sa ai ragazzi racconlati da Nesi, 
trascinad da angosce e sensazio-
hi simili- In realta libri come que
st! moslrano come I instability 
sentimentale e quella socio-pro-
tessionale, ossia re grandi deier-
minanti che rradizionalmente 
connotavano I'.iinmatijrite- gio-
vanile, appartengono oggi a fasce 
molto piu ample d i eta. Quella 
sfuggente indeterminatezza sem-
bra anzi un attribute decisive del-

f'tdentita postmoderna, Non stu-
pisce dunque che il quarantenne 
Michele manifesti la stessa inca
pacity di provare sentimenti basi-
lari, deslderi e tabbie nasparenli 
e perci6 dinamiche. Semmai In 
lui e ancora piu forte un altro bat-
to comune: tl peso de l passato 
che pretne sul tragHto di vita f ine 
a chiudere le porte del futuro. 

II passato che non passa S la 
sindrome specifics del Cakiatore 
di Massimiliano Govemi. La sua 
tenace elaborazione nevrotica 
sembra averto condotto a tdenti-
ficare il momenta decisive, quel 
punto In cui ta vita ha irrimedia-
bilmente pieso la direzione sba-
gliata, e persino un colpevole: 
lallenatore che impedl al bambi

no Massimiliano, detto Bozzetto, 
d i giocare la partita della sua vila. 
Ma il paranoico aizigogolo men-
tale non porta molto kwitano e il 
trenienne Massimiliano linisce 
piu o meno dalle stesse parti del 
giovane Federico e del quaran-
tenne Michele, dentro to stesso 
perimetro infemale di impot«nza 
e laliimento esistenziale. In que
sto caso e pero ancora pin evi-
dente un altro (ratio comune, un 
altro eletnento caratterlstico di 
questi •nuovi" personaggi: po-
tremmo chiamarla «!a sindrome 
deH'ex> e conisponde alia sensa-
zione che & ormai alle spalle 
quel lo per cui valeva dawero la 
pena di vivere, cirj che era capa-
ced i dare un'klenliia: Massimilla-
n o e In realta un ex calciatore co
me Michele un ex manager e un 
ex padre, Federico un ex ragazzo 
dbreee fo rseper f inounexu ina-
moialo: lutti hanno alle spalle 
un'idenrjt i dismessa vissuta co
me uno smarrimento. una cadu-
ta. 

Nella letteratura italiana tecen-
le questa patologia e assai diffu
sa; e del resto questa densila di fi
gure definite dal proprlo passato 
e quasi riplegate su di esso ha a 
che fare con un tratrodecisivodei 
nostrl tempi, con un senso di per-
dita e con le reazioni nostalgiche 
che provoca (non s o b in ienera-
tura ma anche, per esempio, i i . 
molte operc del nuovo cinema 
Italiano), Non e insplegabile, in
somma, in un'epoca in cui persi
no neBe nosire carle geograf iche 
mentali c i sono dei buctii che 
non possiamo riempire che con 
approssimazionT similiL ex l i r a , 
ex Jugoslavia, ex Germania Est... 
Ma a parte la loro relatione con 
realta piu vaste, a colprre sono le 
corrispondenze interne dei per
sonaggi d l questi tre libri. Analo
g s e rimandi sembrano delinea
te una condfzkme transgenera-
zionale, comune e diffusa, Che 
da un lato regtslra una sconfitta. 
un vuoto di speranze e di attese. 
Ma daB'artro pare in qualche mo-
do attratta da questa dichiarazio-
ne dl resa e dai vajitaggi residual! 
che comporta: In primo luogo 
una derespoiisabittzzaztone mo
rale quasi assohita (dei nostri tre 
eroi, solo Michele si pone effimeri 
e vacul probleml eoct). Naturai-
mente I'intera storia detla lettera
tura e abitata da peidenli, d a tal li-
t i, da sfjgan" ante I terant . In que
sti personaggl e'e pero qualcosa 
di phi complesso e pio diretto. le
gato ai nostri tempi: Forse anche 
una flebile dichiarazione di allar-
me. A partite dalla quale questi 
personaggi letterari sembrano 
guardare i loro contemporanei 
fuori dalle pagine dei libri esiben-
do, proprlo come 11 personaggio-
uomo rimpianto da Debenedetti, 
il loro motto araldico, la loro pa-
rola d'ordine: si Italia andie di le. 

Heidegger, il Tao della metafisica 
a M B C O V M Z * 

A
d eccezione del filosofi 
analitici piu propensi a in
dicate il nome di Wittgen
stein. ormai sono quasi 

tutti d'accoido nel ritcnere Hei
degger II pid imponante pensato-
re del nostro socolo. Di Ironte a 
tale pressoche unanime conside-
razione, i tempi sembrano maturi 
per porre la domanda relaliva al-
1'eredita d i Heidegger, all'elabc-
razione leorica prodotta dalle dif
ferent! scuole filosnfiche che si ri-
fanno esplicilamenle a I suo pen-
slero. Si piitrebbe avanzare I'ipo-
tesi che eslsla una m^redta con-
trapposlzionc tra una deslia e 
una sinistra heideggcriana, jIHet-
lanto rikWantc quatilo I'acemnia 
lotta (llosoliia e polilicu trii una 
destra c una sinistra hegeliana. 
Va subilo ptecisato che tale op-
posizione n"n ha nulla a che fart* 
con la tanto controversa adpsio-
nc di Heidegger al nazionalswia-
ILsmo. sciagura storica che diwe 
e.*isere acccttala anche dalla sini-
slra senza troppi dmlinifun. SI liat-
tn plutkislo del I'incunc ilia bile 

conflillo tra la visione di un Hei
degger che rit-ela una nostalgia 
dell'Assolulo e pone le premesse 
peruna londazionepii ionginaria 
dell'Essere e iiuella opposta che 
scorye la portala emancipativa 
del pen^iero hekJeggeriano pro-
prio nell'abbandono di ogni pre-
lesafondativaditipometalisico. 

L'importanle opera del com-
pianto Reiner SchUrmann. Dai 
prinapi aH'anarcbia, appartleno 
mdubbianienie a questa seconda 
Lnea interpretaliva. c-^imelafisi-
ca ma non necessariamente posr-
modermi. Secondo laulorc di 
quesla monoRralia (ben etirata 
da Gianni Catchia), Heidegger 
avrebbe riproposlo la donianda 
rivoluzmnaria: «Clie lato?" nellc-
poca della line della meialisica e 
del dommio planetano della tec-
nolugia. indicando la possibilita 
dl un agire che non M>ggiaci.' piti 
dgll inipcralivi calegorici della 
leiiria. capace di nculializzate la 
violcnza iiwita nell ' imjxoizione 
dei pnni' ipi. Un i i prmti pralico, 
un crrto npo di W/KJS. il ivcnla la 

condiztone per comprendere 
i'essefe come tempo, come even-
to dello spontaneo manifestarsi 
delle cose, anteriore a ogni rap-
presenlazione di un so(*getto legi
slators della natura. «Un a priori 
politico - scrive Schflrmann - de-
temiina il pensiero La praxis 
anarchica restituisce la cosa al di 
sono dell'oggetto. il venire alia 
presenza al di sotto dei pi incipi, 
la verity come liberta al di sotto 
del la verita come conlormita-. 

Rispetlo alia tradizionale scan-
sione cn>noli>gica dell'opera hei-
deggeriana suddivisa in due pe
riod I demarcali dalla celebrt 
•^'Oilo. Schurmann propone una 
iripartizionc secondo la quale il 
primo Heidegger-quel lo d i Esse-
w c tempo - fonderebbe un'an-
tropologia Erascendentalc in cui il 
mondo viene concepito come 
prttftetfo dell 'uomo. incntre il se
condo - quello della Uttem siil-
ruinuniwo e delle lez'oni dedi
cate a Nietzsche i rcccnlemenlc 
edite da Adelphi) - ricoslruireb-
bc* la storia delUi metafi.*k*a intesa 
come deslinn doH'ossen.' siglalo 
da i-ontras>scgni cptx:ali quail la 

physis, il logos, la cerlezza, log-
gellivita, lospiri lo, lino alia volon
ta di potenza nietzscheana; il ter-
zo e ul i imo Heidegger invece in-
tenderebbe roltrepassamento 
della metafisica come economia 
anarchica che presuppone un ri-
soluto congedo dai principi che 
hanno secolarmenle govemato il 
nostro pensiero non meno che 
lazione, un'inedila apettura al-
t'evento del venire alia presenza. 
dell 'ai'tadere puro <• semplice, 
senza un pi-rche. senza una ra-
giof'st/t/iaisrue. 

II (ascinoanclieesieticodel la-
vorodiScln lmiann - c h e prende 
volcntk'n le distanze dat deco-
stru;k*nKiiio di Demda - risiedc 
nella capacita d i racchiudere in 
una gnglia soncettuale, addiriltu-
ra in una ben aiticolata lavola 
delle categoric, le melafore che 
I'lillimi) Heidegger altinge dai 
poe" - Hoklerlin. Trakl e Rilke -
piii t l i i ' dai lilosofi. metlendo in 
luce a"isai pcrsuasivamenle la 
pri'sonza onuiperva'iiva del Ira-
scencW'i'iali* kantirinu. finora gia 
dcccrtttlci a propositci dell'analiti-
ci i eMSlciiiialc tii.i mai coila cosl 

in flagrante nel pensiero poetan-
te. Heidegger avrebbe operalo 
una triplice lettura della storia 
deli'essere, elaborando calegorie 
pro^DeWieche atlingonoalle ori-
gini presocratiche del pensiero fi-
losoiico, categorie retrospettiw 
che colgono la metafisica nel suo 
esito tecnologico e categorie del
la Iraraizione che prefigurano 
lapparire di un altro pensiero. 
una costellazione di figure ido-
neea presenlare lecose nella lo-
ra singolarila, il patticolare senza 
legkia dell'universale, la diite-
renza plurale senza riduzione al-
I units, la superficie priva di pro-
fond ita abrssale, la precaria e 
[ransitona Finirudine dei fonome-
ni contingenti. Sembra Timpervia 
aliuazione dell'originario pro-
gramma lenomenologko di al-
tingere »al)e cose stesse- nella lo
rn nomade. non coaitabile mol-
ieplk*ila 

L'originalita dello studio di 
SchUrmann consiste proprio ni ' l-
l individuazione delle istanze 
speculative dell 'uli imo Heideg
ger. esprcsse da! paradusso del 
prmapto d'anarrlm. il tcnlativo 

c io* di pensare 1 essere a paitire 
dal deperimento di quei principi 
che hanno costituito I'ancoraggio 
razionale di tutto il pensiero occi-
dentale, come si £ configurato 
dopo Platone. Al tennine della 
decostruzione del pensiero meta-
lisico. alia ricerca d! un nuovo 
senso deli'essere. Heidegger 
avrebbe fatto propria lesperien-
za mislica di Meister Eckhari d! 
una vila esonerata dal principio 
d ! ragione, mltcatta a una troppo 
angusta logica afgomentativa, af-
fidata aH'innocen2a del divenlre, 
a! gioco degli ei'enti inoggettiva-
bili. alia prassi dellaWiandono. 

SchUrmann sostiene con gran
de effkacia che «le ragioni ultime 
sono indiscutibili. ma solo per un 
cerlo periodo. Esse hanno la toro 
genealogia c la loto nectoiogia. 
Esse sono epocal". Esse si instat-
lano senza un progetto preliml-
nare e s'inabissano senza preav-
viso". Ma proprio questo e il pun-
to cruciale sul quale la tesi di 
SchUrmann va discussa: perche 
mai tiuesta vicenda dl nascita e 
mortc dovrebbc avere un termi-
ne, perche tale avvlcendamento 

di paradigm!, dl cesure epistemi-
che. dovrebbe andare incontro a 
una conclusione apocalittica, 
preludio di un pensiero autenli-
camente aurorale. piCj originario 
d i tul le le origini finora manllesla-
tesi? II senso della decosuiizione 
heideggeriana non sara que l l " 
meno sacrale secondo cui la veri-
ta si rlsolve nello storicizzarsi del
le epoche, in un dtspiegamenlo 
diacionico temporalmente defi
nite? Quale altro stgnifralo pu-
trebbe avere finvtto - contcnulei 
in Tempoedessere-atinunciaie 
aH'oltrepassamento della melali-
sica rimettendola ad essa' Come 
si vede. I'interptetazione misnco-
laoista d i Schormann ol i ie anche 
foimidabil i argomenti alia destra 
heideggeriana che privilegia l e 
scalotogia a dan nodellastoria. 
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