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ICONiUCIINCRISIDIPAZZI 

Galeotto fu il viaggio 
TragllarchetfpilottorarU 
certametrte urn del piu antlchl. In 
letteratura In effetu t l e wmpra 
vlautarto motto, con I plu 
ImpnwodlMH I I M S I , • dl notta In 
volta H vlagglo ha motto funzjonl 
diverse. Per II protagonista 
mascNIe deil'urUmo bnve 

romanzo di Roberto Pazzl II vlagglo 
hadifegoiaachefareconla 
•routine- lavoraUva. Olullo Balllnl e 
InfetrJ un glomallata di successo, 
spesso In giro per la penleola o per 
II globo, che percorre In lungo e In 
largo badando al Mdo, e do* al 
serviziodo conwgnara In tempo. 

Come tone ha fatto altre volte, la 
moglle Ada, Inwgnanta, 
quarant'annl ben portatl, lo ha 
acoompagnato a Napoll dove ha 
parteclpato In quanta di osplte a un 
convegno organlzzato 
daU'imlvanlta sui rapportl tra 
glomallsmo, televfslone a 
letteratura. Tutto pracede lisclo. 
Senza entualaaml, un po' anche fra 
la noia, ma con online, secondo II 
pmvlito e senza turbamenti. Pol In 
treno durante II vlagglo dl rltomo 
qualcosa dl indeDnlbUe acatta, e 

flnisce con II mandare In (rantuml 
la qulete del personaggl. La lore 
dhwralta dl carattere emerge In 
modo confltttuale, e inaleme ad 
esaa emergono I aentlmentl 
repressl, I rancori, I riserrUmentl 
recfproci, I aogratl mal confessed. 
Venlamo a sapors tra I'altro del 
giovani amantl dl lei, a venlamo a 
aapere anche del cruccio di lul che 
alia sua eta continue a dealderare 
un llgllo che la moglle non a In 
grade dl dargll. Non mancano 
momentl In cul I due al affrontano 

In verl e proprl duelll verball. Ma le 
paglna plu InteressanH aono quelle 
In cul I uno o I'altro del conlugl si 
trova sulla scena da solo, a fare I 
conti con I suol fantasmi mentall e 
con I suol confllttl Interior!. II 
resoconto del fattl cade altera II 
paaso alio scavo nell'lntlmrta, con 
un conaeguente Inevltabile 
mutamento dl llnguagglo: al modi 
della comunlcazlone 
Interpersonal al soatltidscono 
quelll della alluclnazlone onlrlca. 
Naturalmente, solo dl afugglta II 

racconto si soffarma a reglstrare le 
Impresskml rlcavate dallo spado 
geografico attraversato. E si 
capisce; quella che I protagonlstl 
complono e In realta un'escurslone 
all'lnterno dl se stessi, alia 
scoperta della propria anlma; 
Inevltabile che al tDsinteressIno a 
cid che II attomia. D'altra parte, 
alia luce non riescono a riportare 
nulla che possa rilanclare un 
rapporto awlato stancamente a 
conclusions. II loro 0 un puro 
sfogo, non un esame dl cosclenza. 

Se na dimentlcheranno 
probabllmenta una volta che II 
avranno rlassorbltl gll ordlnari rttml 
dl vita dell'ordlnata cltta dl 
provlncla In culvivono. 

OGiuseppeGallo 

*,«•» ROBERTO PAZ2I 
INCERTI01 VIAGGIO 

LONGANESI 
P. 142, LIRE 22.000 

MONTALE. Giovanni Giudici ricorda il poeta premio Nobel nel centenario della nascita 

C
he un Autore arrivi ad es-
sere celebrato anche hel 
prlmo centenario della 
morte costituisce eviden-

teinenle un incancellabile sigillo 
di immortality ma, per la storia 
della letteratura e della critica let-
teraria, credo che un primo cen
tenario della nascita costituisca 
un awenimerito piO interessante 
e ricco di implicazioni. Perche e 
in quale senso? 

Nato nel 1896, Eugenio Monta-
leemprtonel 1981,appenaquin-
diet anni fa, una data ancora ab-
bastanza recente perche non ri-
sulti cancellato il senso della sua 
contemporaneity a noi stessi, 
vecchi, meno giovani e giovani; 
ma, insieme, anche una data ma-
terialmente inghiottita daljo scor-
rere del tempo quel tanto che e 
bastatoad aprire altre e dolorpse 
assenze nel paesaggip della poe
sia Itaiiana. Ricorqo qualche se-
mischerzosa battuta con Sereni e 
Fortini a Milano in un'affollata 
piazza Duomo mentre in chiesa 
si celebravano i fune.ali del Poeta 
e il cardlnale Martini ne citava ad-
dirittura iversi neU'omelia. Sereni 
morl due anni dopo. Quasi due 
anni fa ci hanno lasciati prima 
Volponi e poi Fortini. Ormai pifl 
che ventennale e diventato il lutto 
per Pasolini. Ancora prima era 
scomparso Gatto. E poi gli altri in 
anni a noi relativamehte vicini: 
Penna e Caproni, Porta e, quasi 
leri, la cara Amelia Rosselli: il mio 
sogno di re non & finite suonava, 
quasi ossessiva, lacitazione mon-
taliana in una poesia delle sue 
«Variazlohl belliche»! 

Se mi sono indotlo a questo 
mesto catalogo 6 stato unica-
mente per riflettere quanti sono, 
fra i poefi italiani, a non essere 
piO tra noi e tuttavia (come noi) 
ad aver dovuto fin dai loro esordi 
fare i conli con la suggestiva e dif-
flciltnente esorcizzabile presenza 
della poesia di Eugenio Montale. 
Ho accennato ai morti, ma per 
volgere subilo il pensierq anche 
al vivi. lo credo che siano almeno 
cinque le generazioni poetiche, 
tra loro scadenzaie secondo le 
breve misura di un decennio, che 
In vario modo hanno aglto nel 
quadra lellerario Italiaho con gia 
sullo sfondo la presenza di Mon
tale. Proviamo a enurnerarle: 1. 
Quella degli anni «Zero» (Quasi
modo, Penna, De Libero, Qatto); 
2. Quella degli anni Dieci (Berto-
lucci, Caproni, Sereni, Fortini; 
plu, naturalmente, la Pleiade fio-
rentina di Blgongiari, Luzi, Par-
ronchi); 3. Quella degli anni Ven-
li, di Pasolini e Zanzbtto; 4. Quel
la degli anni Trenta, di Raboni e 

icrara. 

Genova...Milano 
luoghl e volti 
tra vita e poesia 
•Immaginl dl una vtta», Wografla di 
Montale par (otografle a bravi teati 
toma undid anni dopo. Era stato 
pubMlcato nel 1985. Montale era 
morto nel 1981. Mondadoiloggl la 
ripresenta (p.326, lire 65.000) e ci 
permette dl riloggere e rlvedere 
paglne rlcchlulme dl Immaginl e dl 
cttazlonl, lettere, appunrJ, brani dl 
kiterviate, paglne dl dlario: non la 
poesia, insomnia, ma quanto a 
stato scenario e movante della 
poesia dl Montale, luoghl, Incontrl, 
atorie private. Genova 1896: 
•Quando k> vennl al mondo Genova 
era una dalle plu belle e tipiche 
crtt* Haliane... Genova era una 
cltta httta a chlocclola, con un 

centra storlco abltato dal rlcchl a 
dal poverk Itakt Svevo: -Cost hi che 
un glemo al vide la sua figure 
attlcclata, robuata, ma gU assai 
curve, varcara le soglle dl quella 
GJubbe Roase, che hanno visto 
sfllara In vent'annl almeno meta 
della mlgliore e della peggiore 
letteratura Italiana*. II Premio 
Nobel: .Nella attuale cMIU 
consumlstlca he vede affacclarsl 
alia storia nuove nazhml e nuovl 
Nnguaggl, nella cMita dell'uomo 
robot, quale pud essere la aorta 
della poesia?-. E cosi per altrl mllle 

Eugenio Montale ai man e in un riiraiio di Tuiiio Paricoii 

della Medusa 

Scrtveva Glanfranco Contbil nella 
introduzlone: •Questa opera 
aervono ad accostaral flslcamente 
ai maggktri e al km amMente; ad 
aumentare per via vlstva la 
conescenza a cul se ne asplra: 
anche aa I'kievltaotle dracontinutt* 
dail'assunto - proprto, i II caao dl 
dire, un polypler d'lmages' - non 
vada esente da qualche angoscla 
metaflslca circa II contraato tra 
tempo- movlmentoessenza.. 
kisornma angoscla attorno al 
rapporto tra vKe e opera. 
Nel gktrnl acorsl Flrenze ha 
ricordato Montale con un 
convegno cui hanno parteclpato 
poet! e studlosl, tra I quail AttJIto 
Bertoluccl, Pier Mncenxo 
Mengaido, Cesam Oerboll, 
Giovanni Raboni, Mario Luzl, 
MaurtzloMagglanleGiovannl 
Grodlel.unacultestfmonlanza 

•sutl'oaenrdl Montale 
pubbHeMamo. 

OIOVANNIOIWDICI 

Rosselli. Quanto alle generazioni 
successive credo che i loro mi-
gllori rappresentanti si siano suffi-
cientemente distanziati dal rag-
gio di quello sguardo di Medusa 
o, comunque, da quella scomo-
da contemporaneita che e stata 
per parecchi loro colleghi piu an-
ziani la poesia di Montale. II che 
non costituisce, owiamente, al-
cuna attestazione di valore, ma 
appena il riconoscimento di una 
diversa collocazione storica e in 
un contesto culturale fortemente 
diverso e diversificato e anche di 
un piu consapevole orientamen-
to in direzione di different! mo-

delli, pre-montaliani o a-monta-
liani. Del resto, quanto lo stesso 
Montale non dovette a sua volta a 
un Pascoii o un D'Annunzio o un 
Gozzano? E in qualche misura, 
per guardarci un po' intorno e a 
distanza rawicinala, non si ripro-
pongono alia considerazione dei 
praticanti di poesia esempi di 
una tradizione anche remota che 
si ritenevano definitivamente ac-
cantonati? Non 6, per esempio, 
alio scopo di suscitare sensazio-
ne o stupore che io stesso conti-
nuo a considerare ii Manzoni co-
siddetto «lirico» come una rilettu-

ra di forte nutrimento. 
Detto molto alia buona, a un 

giovane che nel pieno della Se-
conda Guerra Mondiale si fosse 
in qualche pur velleitario modo 
vocato alia problematica awen-
tura dello scrivere in versi (e qui 
posso parlare soltanto per me) la 
poesia di Montale, quella degli 
«Ossi» e delle «Occasioni» giusto 
fresche di stampa si presentava 
come un «quid» sicurarnente piO 
modemo ma anche nobilmente 
piu «antico» dell'imperante «er-
metismo» (che non era poi, a 
ben guardare e nei suoi esiti piu 
probanti, nemmeno cbsl «ermeti-
co») .Questa suggestione si eser-

citd in modo ancora piu marcato 
negli anni dell'immediato dopo-
guerra, quando nel Montale ma
turate nel periodo in cui operava-
no a Firenze un ispanista come 
Macri e a Roma un anglista del 
calibro di Mario Praz si poterono 
scorgere i segni di un fertile con-
tatto con illustri esemplari della 
poesia europea (un Machado, 
un Eliot), mentre nello stesso 
ambito fiorentino agivanc altre 
feconde mediazioni come quelle 
di Leone Traverso con la poesia 
tedesca e di Landolfi e Poggioli 
con I'area slava. Confluendo ne
gli anni fiorentini di Montale, que-
ste molteplici e diverse suggestio-
ni non poterono non arricchire 
ed ispessire ia cultura tardo-idea-
listica e vagamente neo-kantiana 
del giovane poeta di «Ossi di sep-
pia», perche si trovasse poi a sco-
prirsi come un «poeta dell'esi-
stenzialisrno* nella piena fortuna 

«L'ultimo uomo» e «Una donna a Milano»: Franco Rella e Aldo Gargani narratori 

Il romanzo? Meglio prenderlo con filosofia 
Due fllosofl alia prove della 
narraHva. Per AWo Giorgio Gargani, 
docente dl asterJca all'unlverslta dl 
pi aa, al tratta dl un esordlo: dopo 
mottl saggl (dal •Coraggn dl 
essere> a •Still dl anallal-, entiamW 
pubbllcatl da Latena), dopo saggl 
•narratlvl- coma .Sguardo a 
deatlno> (Latena) a • L'altra storia-
(II Sagglatore), acco I'approdo al 
romanzo con -Una donna a Milano* 
<Marelllo,p.200,llre28.000), 
press dl cosclenza dl un uomo 
atlravereo I'lncontro con una 
donna. Par Franco Rella, docente 
dl storia della filosofia presso lo 
luavdi Venezla, si tratta di un 
rltomo: nel 1986 aveva acrltto per 
Camunla -Attreverso lombra-, 
•desso * la volta de •L'ulHmo 
uomo.(Fertrtnelll,p.l28,Hre 
24.000), dlario a racconto sul 
•maw dj vtvere-. m Franco Rella 
Faltriiwlll ha pubbllcato tra I'altro 
.|lsllenzloelaparola>, 
•Metamorfbsl*, .L'enlgma della 
ballesa>,«Mltl*flguiadel 
modemo», -le soglle dellombra.. 
Lunrversltadl Pisa conqulsta cos) 
una aorta di prlmato •accadamlco 
nel romanzo: dopo Waiter SHI, con 
•Seuola dl nudo> (Elnaudl), acco 
Gargani, mentre In autunno sari la 
volta dl Maroo Santagata. 

ANTONKLLAFIORI 

y ~ - regorio e ossessionato dal 
I ' potere. Politico, religioso, 
1 T sessuale. Gregorio viene 
^ J quasi violentato da un 
bronco di uomini, che, alia fine, 
per sfregio, gli pisciano addosso. 
Gregorio, professore universitario 
di storia dell'arte, e il protagoni-
stad L 'ultimo uomo, romanzo di 
Franco Rella che uscira da Feltri-
nelli tra una decina di giorni. II 
caso di Rella, scrittore di saggi co
me II silenzio e le parole, Miti e fi
gure del modemo, non e isolate. 
In quest! giorni infatti Marsilio 
pubblica Una donna a Milano, 
prima prova narrativa di Aldo 
Giorgio Gargani, professore di fi
losofia del linguaggio e studioso 
di Wittgenstein che in questo li
bra racconta la storia di una pas-
sione amorosa che rimette in gio-
co I'esistenza di un altro inlellet-
tuaiecon pedegree accademico, 
Giulio. 

II rapporto tra filosofi e lettera
tura, da Platone in poi, passando 
attraverso Cartesio e sempre stato 
intensissimo: in moltissime opere 
di Kierkegaard, Nietzsche, Ador-
no, Benjamin, Lukacs, ritroviamo 
una tensione sagglstica da grandi 

narratori. Altra cosa, pero, e scri
vere un romanzo. «Kundera ave
va ragione quando diceva che il 
romanzo e la piu grande inven-
zione conoscitiva della moderni-
ta - spiega Franco Rella - Nel no
stra secolo il pifl grande sapere e 
racchiuso non nella filosofia ma 
nella letteratura, Kafka e Proust 
non sono solo i piu grandi narra
tori ma anche i pill grandi pensa-
tori dei Novecento. Assieme a 
Thomas Mann e Musil che hanno 
scritto romanzi dove la narrazio-
ne, come in un fiume trascina tut-
to, la cronaca e la riflessione filo-
sofica». 

Reila indica per6 una differen-
za tra questi scrillori e narratori 
puri come Balzac o Proust. «lo 
credo di essere uno scrittore: la 
scrittura e sempre stata un modo 
per rapportarmi col mondo, mi 
ha dato lo spunto di sperimenta-
re varie possibility dell'esistenza. 
Ma non penso che il mio sia un 
romanzo filosofico». L'intenzione 
filosofica, tuttavia, nel romanzo 
c'£: e torna nei brevi estratti in 
corsivo. dove una voce fuori cam-
po mette in questione narrazione 
e ruolo del narratore. Un'inten-
zione soprattutto morale quella 

di questo racconto senza luci, do
ve, sin dal nome del protagonista, 
Gregorio, il riferimento e a Kafka. 
•La differenza - spiega - 6 che Kaf
ka ha avuto il coraggio di trasfor-
mare il suo Gregor in un insetto. 
Qui invece, constatata I'impossi-
bilita di sottrarsi logica del potere, 
il protagonista decide di nascon-
dersi in attesa del mondo cambi». 

Rella, lettore di Stephen King e 
di Conrad, per il prossimo ro
manzo ha in mente un protagoni
sta detective. «Sono disposto a 
tutto. Anche a costruire perso-
naggi che abbiano la forza di di-
sgregare le convinzione hlosofi-
cheraggiunte...». 

Per Aldo Giorgio Gaigani, i'ap
prodo al romanzo e stato il risul-
tato di un processo iniziato dieci 
anni fa, durante un lunga perma-
nenza a Berlino presso un istituto 
di ricerca; soggiorno dal quale 
doveva scalurire il progelto di un 
libro di taglio scientifico. Nacque 
invece L'altra storia, «resoconto» 
vertiginosamente filosofico ma 
poco tecnico, in cui partendo da 
una frase colloquiale, Gargani ri-
costruiva narrativamente I'espe-
rienza di quei mesi e anche la sua 
storia passata. «Fu allora che co-
minciai a awertire la stanchezza 
delle teorie, I'esaurimento di un 

linguaggio formulistico. 11 passag-
gio alia narrativa fi awenuto dun-
que come una apertura suiia mia 
realta interiore. Nello stesso tem
po mi si e svelato il mondo che 
mi circonda». 

Cosi, come per Relia, se la filo
sofia diventa un genere di discor-
so in mezzo agli altri, la letteratu
ra si assume il compito di «scopri-
re dei pensieri che gia sussistono 
ma di cui non abbiamo consape-
volezza. Pensieri alia ricerca di un 
pensatore*. 

Ma qual e il prezzo da pagare -
anche alia narrazione - per soste-
nere un'idea di letteratura di que
sto genere? ill prezzo e molto alto 
- ammette Gargani -. Ma in fondo 
tutta 1'arte rappresenta una forma 
di referenza e di remissione verso 
le cose. Non e'e la pretesa di do-
minarle quanto di esporsi, attra
verso un vocabolario nuovo che 
faccia cogliere connessioni inau-
dite». In Una donna a Milano la ri
cerca di se awiene attraverso I'e-
sperienza amorosa. Una donna, 
Anna R., rimette il protagonista, 
Giulio. che non ha mai realizzata 
una vera integrazione tra varie 
parti di se, in rapporto col mon
do. «Nel film Apollo 13, per rien-
trare sulla terra I'equipaggio ha 
bisogno di incontrare un altro 

di questa moda filosofica. 
Non poehi fra noi, al di qua 

della sv-olta degli anni Cinquanta, 
credemmo sinceramente e umil-
mente che non si potessero scri
vere piu versi se non sulla scia di 
quel prestigioso, ma in qualche 
modo fuorviante, modello. Esso 
agiva e avrebbe continuato ad 
agire su noi come il «nodo» di cui 
nel XXIV canto del «Purgatorio» 
discorre con Dante il poeta Bdna-
giunta da Lucca. Ma dov'era e 
quale lo «sti! novo» che avrebbe 
segnato per ognuno di noi il so-
spirato awento poetico? Ogni «stil 
novo» 6 stile del se stesso per il 
poeta che si adopera a perseguir-
lo. Non fu facile scoprirlo o, forse 
piu esattamente, esseme sce-perti 
magari attraverso una rima dal 
gusto demode o nella apparente 
guacherie di una clausola ritmica 
o infine in un rischiarare il senti-
mentalismo accettando la sfida 

corpo celeste per misurare lan-
golo giusto. Nello stesso modo, 
per misurare I'angolo giusto per il 
nostra rientro nella realta, il cuo-
re 1'affettivita diventano un punto 
di riferimento". 

II filosofo della Normale, consi-
dera marginale il pericolo di au-
tobiografismo, il rischio, in que
sto modo, di guardare alia lettera
tura solo come una forma di au-
toanalisi. «Si r?xonta sempre 

del sentimento: situazioni e solu-
zioni di cui la «sobrieta» e r«im-
passibilita» novecentescheci ave-
vano abituati a diffidare. Dovem-
mo, fra i'altro, imbatterci nella 
passione di una Musa tardo-ro-
mantica, come quella di Giaco-
mo Noventa, non solo per ricono-
scere un nostra sentiero, ma an
che per riscoprire a poco a poco 
anche un Montale senza piu sug
gestion! e al di la di ogni timorre-
oerentiae, un Montale non pifl 
sfinge o sguardo di Medusa, un 
Montale non pitl presenza ege-
mone ma semplice e vivo testi-
mone d! una tradizione che pas
sando attraverso di lui riafferma-
va una continuity e insieme un 
superamento e consegnava la 
sua poesia alia storia della lette
ratura, quieta dimensione di «du-
rata». uCosi ha to/to I'uno a I'altro 
Guido / la gloria de la lingua...' 
eccetera. 

che cosa si e diventati mentre 
eravamo alle prese col definite 
noi stessi. Nella narrazione pos-
siamo tendere a un significato 
piu totale rispetto a ci6 che dicia-
rao e facciamo. Proust diceva che 
lo scrittore non compie mai I'o-
pera a suo piacimento ma che 
tende a una verita come io scien-
ziato a spiegare una legge scienti-
fica. E per scoprire quello che si 6 
bisogna reinventarsk 

L U I S A P U L I T I 

e nato un bambino 

romanzo 

IMTJKRNATIVA 


