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Attraverso la considerazione di certi testi saggistici della prima stagione
pasoliniana, nella loro dimensione teorica implicita o esplicita, intendo pre-
sentare la proposizione autoriale di un modo di rapportarsi con la scrittura,
dando ragione delle intrinseche debolezze che ne influenzeranno ulterior-
mente lo sviluppo, e che talvolta incrinano addirittura il rapporto tra i due
piani in cui essa si svolge, quello creativo e quello teorico-critico, anche du-
rante il soggiorno friulano; mi serviró quindi, misurandone l’applicabilitá,
prevalentemente di documenti di poetica.

Ogni discorso sulla saggistica pasoliniana deve prendere l’avvio dagli in-
terventi pubblicati dall’esordiente poeta sulle riviste bolognesi JI setaccio e
Architt-ave nei primi anni quaranta’. Al dicembre del ‘42 risalgono due la-

1 Ricci, che é stato curatore della ristainpa di questi scritti, ha contribuito a chiariro la
natura delle operazioni intollottuali condotto attraverso quelle piccole riviste, sostonute dal
regime ma veicolanti nello stesso tempo niovenze ovasivo-eversive; il generoso sforzo dei
giovani radunatisi intomo al Setaccio risente porb della limitazione «di non intondere le co-
¡‘essioni inevitabili tra il faLto culturalo e il processo sociale, tendondo amantonere il primo
in una sorta di limbo autosufficionte, perfettibile si ma per una propria dinamica interna»
(Ricci 1977: J4). In una simile direzione procede l’indagino di Pellegrini, il quale ha se-
gnalato come «La delusione (corto storica) resta síato d’ animo, si definisce come fatto psico-
logico e individuale, non si fa analisi storicamento fondata [4: la delusione, secondo la
miglioro tradizione lettoraria italiana, si allontana dalIacontingenza sociale e si trasforma In
autoanalisi, in ricerca morale» (Pellogrini 1981: 9); una tale interpretazione finisce coll’in-
cludere l’atteggiamento pasoliniano noi corchi di una «precisa [-1 adosionea un mondo cuí-
turale e a una visione della vita squisitamente ermetica» (ibid.). Ma tra un ermetismo tout
court e l’opposizione ad esso come codice del potero (cfi Roversi 1977: 178), si potrebbe for-
so tracciare una via di mezzo, piú vicina tuttavia alía prima che non ana seconda dello in-
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von, Filalagia e níatale e Ragianamenti su! dolare Civile, u cui interesse di
gran lunga soverchia il semplice valore documentario. Vi si troya, it) naCe, il
groviglio di suggerimenti dai quali é lecito far partire il versante teorico dell’o-
perositá dello scrittore. Filalagia e níaraleé dimostrazione palese di taluni at-
teggia~nenti, ingenui cd insieme magniloquenti, tra i quali spicca la difesa in
chiave illuministica di una pragmatica funzionalitá del ceto intellettuale, qua-
si un’apologia che non lascia dubbi sulla conservazione del ruolo tradizionale
del letterato (che nella faltispecie si cobra di tinte pedagogiche):

Se ora esiste tra i piñ giovani lettorati italiat,i una pié accentuata e
scavata ricerca etica, quosta ci sombra dunque del tutto giustificata, an-
zi, necossaria; rna —c con questo anticipiamo gli avvenirnentí—e mu-
tilo ricercarla in chi non no ha sentito cosi profondamemíte e colleltiva-
monto la nocessitá (parlo della generazione che ci ha preceduti) e che
porcié é stata —como fenotneno generale—— caratterizzata dalIa ricer-
ca linguistica. Questo io anticipo nel tentativo di evitare polemiche
nuove e vane, che non farebboro altro che ritardare la maturazione di
necossarma e augurabile civiltá. Se mai, 1 giovani dell’ultima genora-
zione, piú che iii vani rimproveri contro una co~,dizione letieraria che
pié non Ii riguarda, usino le loro energie ad un’opora educativa che so-
la potrá daro «coscienza» alíe «opinio~íi comuni», e maturare una futu-
ra grande cultura italiana: educare; sará quosto forse il piñ alto —ed
umilo— compito arfidato alía nostra generazione. [.1 tutt’al pié un
moto di reaziono potrebbe avveniro nei riguardi di corta critica ormeti-
ca —~uasi sempro nobilmento sentita— che non si etna di colare dio-
tro la sua liricitá, una scottica rinuncia (1942b: l69s).

Siaíno cosi decisamente entrati in materia: fine i conti, appunto, con l’er-
níetismo, ecco II filo conduttore della primissinía rifiessione teorica pasolí-
niana2, che procede su due vie: il tentativo di delinizione di un’azione intel-

torpretazioni suddette; una via che, nelle parole di Rinaldi, cercherobbe di «misurale le di-
stanze egli amori doll’autore nei confronti [di una] istituzione lettoraria», l’ennetismo, che en-
mnunque segna i primi passi di Pasolini (Rinaldi 1982: 19). Brovini vede invece nol Pasolini
dello riviste bolognosi «ji rumio delle espericnze ennetichc legate ad una pura poetica della
parola a favoro di quelle forsornento sognate da inquietudini esistonziali» (Brevini 198i: 30).

2 Por u momento (ed é lo stesso autore, quindici anni dopo. no La posizione, a dame
ragione) l’intora vagheggiata problernaticitá si risolve alía stregua della letteratura: «la trop-
po immatura etá [comportava], nel fatto, un irrazionalismo (inutilmente coperto dalIa furia
raziocinante esisto,uante) che solo oggi —da oggi— pué ossere spiegato. In realtá. noii solo
por l’inesperienza sontimnentalo. ‘na proprio por le circostanze esterno arnbiontali, noi non
avevamno altro da dire che la nostra passiono lotteraria» (1956: 242). U da notare poró che
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lettuale civile (anche se magari mm-ale é aggetivo piú idoneo), malgrado cié
risolto nell’identificazione di un ambito tutto privato,familiare ainzi, da riac-
quistare. Troveremo lo stesso irrisolto compromesso nel Ragianamento sul
dolaíe civile, dove non é un caso che affiorino risonanze leopardiane:

Linfinito clic —nelle spoglie doll’ignoto e doll’immenso— ha
nei secoii ti-alío gli uoniini al moto, orn giace stanco e chiuso neipro-
pri confini, davanti a noi che non abbiamo un gesto o un grido por
cancellarlo o conquistarlo [..1 sombra, insomma, che, nitidi di un’
osperienza di secoli, padroni di noi stossi, si sia raccolto il deserto in-
torno a noi, un deserto sensibile al nostro solo canto [...1.Questa so-
litudine poetica, quosta turris eburnea osiste: ma non é peccato. Non
e peccato perché dal deserto che é nostro —dove siamo soL— not
non deviamo, sbandati da un’incomposta retorica pietá verso gli uo-
mIni che ci sono intorno, ma piuttosto Ii assumiamo, parte della
nostro stessa natura, ad u” amore che da egoistico ~senza tradirsi,
ma anzi rimanondo formo nella tradiziono della sua unica osisto~íza——
diviene civile (1942c: 56s.).

Giá da questi lavori si potrebbero ricavare alcuni dei capisaldi del Paso-
lini critico, ma non tanto dal punto di vista delle idee portanti quanto da
quello metodologíco; innanzittuto u proficeo scaníbio tra descrizione di
fatti ed enunciazione di una linea programmatica. Ad ogni modo: nella loro
relativa debolezza intellettuale, direi addirittura nella loro ingenuitá, questi
primi esercizi critici lasciano intravvedere le ragioni di una ricerca i cui
tratti resteranno essenzialmente gli stessi: la passione per l’intervento quale
coflaudo della propria poetica3.

Pasolini in nessun modo presenta la questione come superata; infatti, sianio davanti ad un
argoinotito ricolTonte. lnai risolto. Dove si tonga conto di testi quali La reazione stilistica
apparimñ chiaz-o che Jo scrittore finisce por constatare l’iznpossibilitá debo scavalcare lo sta-
tuto poetico dell’iiTazíonalith: «Eppure qualcosa di quella ebbrezz,a stilistica, dionis,aco-in-
telleitualistica, porm ano: ten(le a identificarsi con 1’ irrazionale loitI cou¡-í, inoliminabile da
ogni concetto di poesia, (lato che ir’ ogni poesia, por quanto ridotto, non pué che persistere
un quantitativo di espressivitá ir-relata, non definibile. 1..] Al centro [del problema critico]
sta ancora ji momento dell’irrazionalitá: •infatti la critica marxista é incapace di definire,
tiella spocie, il momento individuale di un’opora d’arte [...], mancando essa degli strunion-
ti por una leitura che, doll’irrazionalitá coagulata in stile, faccia oggetto effabilo» (1960b:
177s.).

3 Por l’appunto c’é un’illu,ninante pagina (che risale probabilmonte ai primi ant~i ciii-
quanta), dove Pasolini ha ben palesate le tiacco (lell’Ilnperiosa necessitá dell’autoindagine,
del coinvolgimeí~to sonsa scainpo, riel far critica: «Sempro minacciato dallo spettro dell’in-

687 Cuadernos de Filología Italiana
2000, n.0 extraordinario: 685-lOt



Miguel Ángel Cuevas La rosnuzione di un orizzonre estelico nei saggi giovanili di P. P. Pasolini

L’ evanescente smania di civilt& che abbiamo notato continua, nei lavoridel
‘43, anon svincolarsi da «considerazioni che [esulano]da un’argomentazione
puramente letteraria, verso profondi, inesatti, e taivolta gratuiti approfondi-
menti umani, i quali poi, non si [limitano] a presentarsi o a precisarsi nei loro
termini di private esperienze, ma [si richiamano] a larghe [.1 ragioni sociaii»
(1943a: ‘75). Non si scioglie cio~ il nodo, benché stiano per essere superati i Ii-
miti traía cronaca, vale a dire il semplice attenersi al risultati letterari raggiunti
nelle opere recensite, e l’impulso verso una divagazione tutta personale sulle
proprie ragíoni della scrittura. Proprio in tal senso si sposta un U/lima dísca¡—
so sugli intellettuali, documento prezioso per quanto proposizione ante iitte-
ram di certe immagini della maturitá; dopo un’analisi che vorrebbe essere ser-
rata sulla sirnazione appunto degli intellettuali nei confronti della guerra in
corso; dopo una battaglia dialettica contro quelli che avrebbero desiderato far
dello scrittore uno strumento di propaganda; una volta che ~stata ribadita, con
pretese di nobilitare il mestiere, l’inderogabilitá dell’autonomia del lavoro in-
tellettuaie, l’articolo si chiude con una lunga parentesi:

(lo e mia madre sodiamo doiítro la stanza che ha prototto prima
la sua infanzia, e poi la mia. Ed ecco dentro quosta stanza, rial buio
della notie si edo echeggiare una voce: é un ragazzo, sofíermato da-
vanti alía porta di casa nostra, che chiama un amico. E quol grido, co-
me una volta, non mi suscita nostalgia del passato, di me fanciullo, o
vaghi tremori, ma mi richiama con nuovo dolore al momenti che vi-
viamo. Mi mostra piñ vivi, per un attimo, davanti agli occhi i volti di
mio padre e del mio piú caro amico, che la guerra mi ha portato via.
II primo son duo anni che non lo vedo. Del secondo non so piú nulla,
o passo le mio piú tristi ore a imrnaginarlo, in Russia, torito, disper-
so, prigionioro... E qui davanti ho il doloroso sguardo di mia madre;
e vorrei esprimere ttrtto questo, ma jion é possibile: é troppo vivo,
violento, doloroso) (1943b: 81).

La riconduzione verso il privato non sfiora pi~ ma oltrepassa i limiti

dell’egotismo.

comunicabile, dalia paura di non potor esaurire nemmeno nella sua epidormide il mistero
che é unadello due facco della persona umana (l’altra érivolta all’interno, verso il sogget-
to, non meno misteriosa, forse, sobbene il soggotto si giovi di tutti i trucchi e lo disonesth
possibili), ho tentato qualche esplorazione diotro le pagino di alcuni poeti, son/a saper giu-
rucare se si watti o no di poesia: por me non erano proprio che docurnenti dove ricosfruire
una storia cosi disperatamento irripetibile e appassionanto, da gettare in secondo ordine
qualsiasi altro intoresso» (Segre 1988: XIV).
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Sulla scia ancora degli approfondimenti umani si colloca il Caínmenta a
un’anta/agia di Lirizi nuovi4; nei confronti della «vaghezza d’atmosfera»
predicata da Anceschi, Pasolini muove verso zone di sopravvalutazione
dell’urgenza morale5 ungarettiana (una siffatta lettura era stata avanzata in
uno scritto del ‘42, Per una alma/e puta ja Ungareui, 1942a» ció di cui si
mostra insoiferente é del puro gusto letterario ancesehiano, essendo la sua

un’antologia che ricompone le forme della nostra odierna poesia,
proprio secondo quol suo aspetto letterario e distaccato dall’umano
che é u’ío fra i suoi aspetti piñ appariscenti, ma, inline, piñ innocui e
piú criticamento trascurabili (1943c: 85).

II bersaglio delle mire pasoliniane é tuttavia Quasimodo, sebbene sia
soprattutto nell’epistolario dove si dimostra un massiccio rifiuto, ormai
lontano l’apprezzamento peri LiriCi greci di una lettera del ‘41, apprezza-
mento che in un’altra a Serra del ‘43 cede il posto alía squalifica senza at-
tenuantt:

Quasimodiana, Luciano, [la tua poesia] é torribile! Odia como
me quel pugnettario dello parole, aboliscilo dalla tua memoria (Nal-
dini 1986: 166).

Avvenimento centrale di questi anni ~ per Pasolini l’incontro con Paseo-
li, su cui scrisse la tesi di laurea che lo tenne impegnato durante il biennio
‘44245; u lavoro ha notevole pregio anche perché prima prova di un dilata-
to interesse che si spiegherá nell’aríicolo su Pasca/i e Manta/e del ‘476, Qui

La recensione ai Li-id nuovi presenta un particolare minimo ma non trascurabile: vi
si scorge il primo osemplaro di un espodiento che si contorá tra quelli canonici del lavoro di
Pasolini, l’autocitazione; l’autore riproduce un br-ano giá pubblicato in Fuoco lento. su Penna
(1942d: 59s.: 1943c: 85). Dolla stessa procedura si servisá negii sc,ittj tooz-ici diaJettali: una
lettcra del .45 a Di Gironcoli (Naldini 1986: 209s.) verrá pubblicata come discorso autonorno
in un testo pr-ogrammatico del secondo Stroligñt (1946b: 14): l’unico frammento d’inter-esse
teorico dell’introduzione alíe Ottave di l)ell’Arco sará ripubblicato poco dopo come parte
dell’articolo Ragioni delfriulano (1948b: Xl; 19480); oppure (cf Santato 1981: 6) un testo te-
orico-critico viene incastrato in un altro di contenuto politico: accade cosi con corá passi ap-
parsi contemporaneamente sul Quaderno romanzo esu Poesia (1947c: 16: 1947d: 115).

5 In una lerteraa Sena del ‘42 serive Pasolini: «Sono iminaturo; ma il fatto ricerca eti-
cacomo viconda trascendente la ricerca estetica é un motivo che torna sposso nello mio me-
ditazioni» (Naldini 1986: 136).

6 Nonché nel ben noto lavoro sull’autore dello Myricae pubblicato nel 15 ad apertu-
radi Qificina; e un approfondimnento della poetica pascoliana staalíe basi di buona partedel
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si affronterá il pasColisnlo di Pasolini (sen/a piú cenni agli scritti portati a
termine oltre il ‘50) nella stessa chiave di lettura adoperata per i testi prece-
denti, e cio~ iii quanto sintomo della propria poetica. Nella tesi di laurea ap-
pare evidente la giá notata alternanza tra commenti implicanti una concezio-
ne di poesia di matrice simbolistico-decadente e rinnovate proteste
dell’emblematica civi/ta —che precisamente si risolvono nel segnalare in
Pascoli «la mancanza di un pensiero superatore, di un fermo proposito mo-
raJe» (1945b: 20). 1 momenti pié rilevanti si hanno nell’analisi di cié che si
vuol mostrare come mancata ereditá romantica:

Un soffio di ideologie nuove vontila sugli Italiani; si rinnova il
sonso della vita, a gradi, inseiisibilmente. Tutto, concezioni filosofi-
che, religioso, civili, mor-ah, subiscono necossari mutamenti. La pié
dura é la Vingua poetica. La sun storia é 1’ unica cte rosti intatta; li
é l’abito cd una eternitá sen/a passioni [.] Cié che si vuolo ospri-
moro [..] tondo a mnutarsi, memítre il mex/o letterario por esprimersi
(la lingua) tondo a manteíiersi immutata. Comincia a nascorne una
Sproporzione; [.] iii una tale lingua mflarmorea L~] venivano a tro-
varsi ingabbiate lo passioni, le ispirazioni, le ineffabilitá romantiche.
[.] bisognava [4 decisamento ricorrere [..] alía lingun parlata; la-
sciaro le formule lesterario; roinvonrare i moni, ti-ovare II proprio
italiano in se stessí, ripossoderlo come dialetto materno e nativo
(il’id.: 23s.).

Nel presentare in seguito Pascoli e i crepuscolari come coloro che hanno
reso possibile in Italia «la moda romantica pié valida, giá divenuta post-ro-
mantica» (ibid.: 24), il riferimento all’anceschianaAutanoaíia cd etelonomia
del/arte si fa esplicito. Proprio in questo senso viene maturando, tra il ‘45 e
ji ‘4J, ji pensiero di Pasolini sull’esíetica simbolista. Rinviando per ora u

discorso sulla concomitante esposizione della poetica dialettale, nel lavoro

saggio del ‘52 sulla Poesia dialetíale del Noiccento. Un discorso a sé meriterobbe l’analisi
dei sugger-imnenti pascoliani che sottostanno alía scr-ittura lir-ica del primo Pasolini: si veda
tuttavia quanto detto nel saggio del ‘55: «La poetica del Fanciullino e la conseguonte fre-
schezza nel cogliere i particolari del realo, in un lirismo insie’ue ingenuo e sapiente, iínme-
diato e squisito, prefigura stilisticainente turta un’ala doll’er-inetismo (coínpm-osi certi dialet-
tali)» (1960a: 268); a chiariro amícora il rifori,nento implicito alía propria poetica bastino
quoste poroto do La liberté stilisíica, del ‘57: «lira addirittur-a possibile [por chi iniziasse il
Sao app,-en.disíaío fra u so ~u -40] inventare un intero sistema limigoistico, una lingun pri-
vata(secondo Uesompiodi Maltarmué), trovandola magari lisicainente giá pronta, O COtl qn-a-
le splendore, nel dialotto (secondo l’oscmpio, iii nace, dcl Pascoli)» (ibid.: 483).
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del ‘41, Pascall e Monta/e, la descrizione delle operazioni formali si fa piú
minuta e insieme si alíarga l’orizzonte della comprensione teorica; nell’arti-
eolo riecheggiano i motivi di una riílessione —tutta risolta in chiave di poe-
tica—— contemporaneamente condotta su]l’estetica defl’in-azionaIit~i:

Lispirazione, che era sompro stato un fatto intellettuale peri cías-
sici, sentimentalo por i romantici, por i nostri due poeti (ma il discorso
vale anche por i sitnbolisti [.4) si spiega psicologicatnento. E’ lo sca-
ttnire improvviso nella coscienza di un pensiero, che ej-a stato elabora-
lo nel subeosciente, al contatto di un «riflesso condizionato», soelto e
riconosciuto tra i simboli del mondo estoso; é II substrato emotivo che
vrene rratto alía luce secondo un canono puramente ostotico (1 947a: 9).

1 tesíl che stiarno por preudere la considerazione vanno posti, appunto,
all’insegna dell’ispirazione. In un articoletto pubblicato su Libert& nel’46,
dall’emblematico titolo Pensa al niandi metafisiel..., si legge:

L’ispirazione, che negli ultimi anni dell’ostotica é diveiíuta paso-
la nefanda, é II momento della vita umana, in cui quello pocho paro-
lo suonano piñ intensamente, como so fossero ora, solo in questo mo-
monto della mia vita, ver-amente nuove. E allora si riscrivono con
mano trepidante e luminoso, con l’illusione di collocarle finalmente
nell’ordine assoluto, dopo del quale la mm vita intorioro, che é in
quelle pocho parolo, sará cornpiutamente comunicata agli altri. lo
credo che qualsiasi altra specirz di impegno nei confronti della forma,
del linguaggio poetico, appartengono ad un’attivitá inferior-o del poe-
Li. Psoblerni di ¡nusicalittm, di rima, di purczza, di color-e, di disegno,
di distacco, di assolutezza, sono tutti problemi vani (l94áaY.

Ecco, quindi, il trascendersi della forma in un’ entitá di natura superiore:
un’esperienza che sf¡ora u misticismo, erínetica taut Cauri. Poco tempo pri-
ma, in una lettera del dicembre del ‘45, Pasoliríl si era espressamente ricol-
legato alía grande tradizione simbolista europea:

1 riioriínenti alía musica non sono ram in quosti scritti, e vanno capiti come sintorni di
una schiotta disponibilitá all’analogia; la natura del rappor-to tía poesia e musica non é da rl-
corcare, ribadisco Pasolini in un appunto medito, nella ~<musicalitáingenuissima dello paroio
sdrucciole o tronche», bonsi «nel processo con cui lIte pasole] vengono scelto; eioé piú nel
loro coloro o ¡noglio aol loro signuficato, che col br-o suono. [.3 1 ¡-apporti tra musica epoe-
sianon seno di un’equivoca musicalitá, e nomsneno rapporti tía note e sillabe; ma, se mai, rap-
porti tra ritmo esintassi [..1.Prima 11 silonzio, poi it suono ola parola. Ma un suono o una pa-
roja che siano gli unici, che ci portino subito nel cuoredel discorso>~ (194345).
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Come tutti i poeti da Novalis a flaudelaire in cui si afferma la
coscienza della poesia come poesia, da! misticismo sono sboccato di
continuo nell’estetismo, cosí chel’attivitá di seriltura poetica, di ver-
sificazioíie, ha lejitarnonte assuríto iii me una funzione assoluta (Nal—
dini 1986: 223).

E ancora in un’altra del ‘47 l’indirizzo della sua poetica é decisarnente quel-
lo dell’irrazionalitá:

Ora, in questi giorni, mi sono detto che l’estetico mi serve a fas fun-
zionare l’illogico. L’auto-critica anziché spingerrni a seguiro una via
normale, mi aiuta ad abbandoíiarmi all’anormalo; ad eccitarmi al gioco
dello aríalogie e dello allitterazioni, le cose piñ illogiche (ibid.: 305).

Tra una leltera e l’altra, il testo teorico pu’ pregnante, Lispitazione nel
CatLternporanei, apparso sulla Fiera lette¡-a-ia. L’illogicitá, defrnita «deside-
rio di poetare, puro Jurar poeticus» (ibid.: 304), si abbandona qui alíe riso-
nanze mallarmeane del «sentimento della poesia pura, della pagina bianca da
violare», e si dichiara tormentata tensione «poiché pud giungere ad un acme
[...] che consente [...] una particolare scrittura u cui irrazionale ~ vagliato
dalIa ragione»; ma «L’intervenío della ragione nello scrivere poesia», chia-
risce Pasolini ¡a /imine, «é talvolta una spinta persuasiva, cosciente verso
l’irrazionale»: e i suoi modi obbligati sono quelli dell’analogia:

L’analogia é uíío dei fatti pii¡ probatori sulla natura di ispirati dei
poeti puri, in quanto, benché postulata e accettata dalia volonrá, é do-
yuta a un meccanismo irrevorsibile della fantasia, e il poeta devo pas-
sai-e attraverso a un momento di cecitá por seoprire fuori da! mondo
di cui é passabilmonte cosciente, un rapporto tra due immagini o con-
cetti che l’abitudine non concatona (1947b).

L’espediente analogico —guidato daIl’artwex consapevole come nella
piñ fine dello analisi di, ad esempio, un Coleridge— ~ la via che seatena
l’irrazionaie:

L’ispirazione sarebbe dunque uno stato quasi fisico di disponibi-
litá a riudire nelle sillabe qualcosa di vigoroso, di corporeo, cioé la
loro verginitá, la loro equivalenza al realo (ibid.).

Si ú-atta del sogno del nwndo-altro creato, l’etero-cosn¡o vagheggiato da
ogni pensiero idealistico. 1 suggerimenti, espliciti, da cui si parte sonoovvi: No-
valls, i romantici inglesi (Shelley soprattutto e la sua raifinata topica del furo-
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re), Poe, Baudelalre e i simbolisti franccsi; venendo agli italiani, Leopardi, Un-
garetti; ancora, Ira i critici, Praz, fo e u piú volte chiamato in causa Anceschi.
Un campionario insomma delle proficue testimonianze di matrice romantica fil-
trato attraverso la sua radicale ereditá, che illustra da sé laportata del discorso.

Quello di Pasolini é sempre síato un pensietr in bilico tra una volontá
che potremmo chiamare pedagogica, tesa quindi verso un’azione rivolta
iíll’esterno del soggetto, e un’altra d’introspezione che si richiama appunto
a uno statuto poetico autosufficiente, assoluto. Nessuna di queste due com-
ponenti della sua forma unetítis yerrA meno col tempo, ant sarA piú volte
tentato dall’autore un comprornesso —benché spesso precario— tra di esse
nell’intersecarle: si avrá cosi la proiezione della propria immagine quasi co-
me implicito messaggio, oppure l’introiezione delle istanze di socialitá in un
travaglio che non vuole abdicare alíe ragioni della propria autonomia. In
questo indirizzo duplico cd uno (poiché ¿ comunquc il soggetto a prevalere)
si risolve anche l’urgenza dell’intervento. Proprio alía fine degli anni qua-
ranta s’intensificano le prove di un sifíatto atteggiamento. Bisognerebbe
peró faro un salto indietro per cogliere ancora u filo condultore di questa ri-
flessione morale-civile: nell’ormai lontano ‘43, l’epistolario nc fornisce la
testimonianza; alía caduta del fascismo, l’ex-redattorc del SetaCcia continua
a sentire investito u proprio niestiere di un molo sociale:

Sonto nello narici un odore fresco di morti; i cimiteri del Rina-
scimento hamíno la ter-ra appena smossa e recenti le tonto. E noi ab-
biamo una veia mnissione, in questa spaventosa miseria italiana, una
missione non di potonza o di ricchezza, ma di educazione, di cií’ilt&
(Naldini 1986: l84s.).

Ma sarA piñ tardi che questo vaghcggiamento dará i suoi frutti. Ed ecco
u Pasolini insegnante in Friuli a scrivere sui giornali e a svolgere i suoi vec-
chi discorsi, nello specifico senso della meditazione sull’insegnamento: lo
seopo é quello di abbatcre le convenzionalitá, di fondare, come dichiara ap-
punto il titolo di un intervento, una SCuO/a senza feticCí:

come suscitare nel ragazzo u gusto della critica o provocare la cadu-
la degli idoli? Evidentemente immettendolo in un clima di scandalo
e di incortezza (1947e).

E lo studio delta Poesía tic/la sCuala si dimostra velleitá sentimentale se con-
tinua a vivere

ai margini della cultura, documento ante littoram, strumonto senza
applicazione, tostimonianza che non troya riscontro noi fatti, [.3 for-
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nito senza i suoi presupposti estetici, senza le suo impostazioni filo-
logiche e prospettato motto vagamente netlo SpaLiO storico (1948a).

II «candido entusiasmo» (1948d) pedagogico pasoliniano, si muove mal-
grado le apparenze entro schemi che si richiamano al paradigma, esplicito,
della non praticña; infatti lo scopo di un compito pedagogico siffatto é «mci-
tere in movimento U meccanismo mentale che conduce dalIa introspezione
alía esprcssione e viceversa»: il tutto si risolve quindi nell’«accargersi di sé»
del fruitore guidato da] níagisíer oí-atarkíe, in un atio catartico (1948a).

Por capire meglio u tenore di questi ragionarnenti risulteñ utile spostar-
ci in sede decisamente politica. Qui l’atteggiamento di Pasolini fluttua tra la
pereníorieñ e ji compromesso. NelI’arúcolo dal significativo titolo Poesía di
siuuistía e di destía, dcl ‘46, le ragioni della poesia pura si accingono ad af-
frontare u dibattito di scottante attuaiitá su letteratura e impegno; cd é anco-
ra 1’autononiia dell’artc ad avería vinta sui predicati eteronimi:

1’ arto non é tonuta a partocipare alla socialitá di un’azione politica o
di un’opera di beneficenza. La sua mor-ale é evidentemente un’alti-a
(1946c).

Neanche durante gli anni della militanza comunista verranno meno tali
principi, benché attenuati dalle implicite costrizioni pragniatistiche dell’a-
nono politica in cui si inseriscono. In Un inten’enta rimando/a, del ‘49, jI
giovane dirigente riesce comunque a superare certi schematismi quando par-
la di «un doppio gioco di rapporti tra l’avanguardismo leiterario e l’avan-
guardismo politico»: si pué essere schierati a sinistra in politica e scrivere
della poesia di destra, cioé dimessa dalle proprie ragioni, eteronoma; sombra
profilarsi insomma, maigrado la sede ideologicamente tutía aprioristica che
ospita u discorso, il tau,- de folCe degli anni cinquanta por una letteratura non
prospettivistica: e la richiesta fatta agli intellettuali viene presentata nei ter-
mini di una rinuncia:

Compia puro anch’egli quell’esame introspetilvo, interior-e, dia-
ristico [--.3;ma cerchi di essere, in questo suo lavoro, pié oggettivo
1...]: si coflochi nofla storia timana (1949a).

Cionondimeno, «altro é letieratura, airo é poesia», chiarisce crociana-
mente Pasolini. Questo riassunto di una relazione mal tenuta fu pubblicato
su un bolleitino della federazione comunista di Pordenone. Non stupirá,
quindi, notati i limiti di un’operazione che cerca di ricondurre l’arte verso
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una concezione utilitaristica, se quasi contemporaneamente, su II tesaur, il
discorso prende un piú deciso indirizzo: se si esamina la questione dello sta-
tuto della poesia sociale, ove socialitá non signilichi semplicemente espres-
sivitá e comunicativitá, di cui é intrisa la poesia «come elaborazione di lin-
gua nel senso pit~ perfetto», si procederá sulla strada del depauperamento «a
scapito della poesia stessa». Siamo di fronte, infine, al postulad pass¿onali
del caaípagna di viaggio: «Cuore e stile, ecco i termii entro cui si muove il
poeta» (1949b: 30).

Queste parole, tratte da Motivi vecclui e nuavi per una paesia friulana
non dia/etta/e, riassumono il tono prevalente del Pasolini teorico della poe-
sia friulana; u nodo della sua estetica —aln]eno di quella esplicita— resta
quindi immutato. Durante gli anni a venire lo scrittoro ne fornirá piú volte la
testimonianza, ovvero l’ipotesi per un’immagine rotrospettiva entro la quale
istituire quello del felibrismo friulano come il momento contraJe degli anni
quaranta. Molti sono gli esempi offertici da questa volontá di ricostruzione
storica: quello piñ illuníinante ~ costituito dalle ultime pagine del saggio iii-
troduttivo all’Antologia del/a paesia dialertale de/ NaveCento, del ‘52:

II «regresso», questa essonziale vocazione del dialottale, non do-
veva forse co1npiersi dentro il dialetto: da un parlante (il poeta) a un
parlante presumibilmente piú puro [..1; ma essore causato da ragioni
piá complesse [.3: compiersi da una lingua (l’italiano) a un’altra lin-
gua (il friulano) divenuta oggetto di accorata nostalgia, sensuale [.3
ma coincidente poi con la nostalgia di chi viva —e lo sappia— in una
civiltá giunta a una sua crisi linguistica, al desolato, e violento, «je ita
sois plus parlar» rimbaudiano. Naturalmente sussistono in questa
operaziono [..] tutti i pericoli impliciti in quella sensuale nostalgia
cci si accennava: un eccesso di ingonuitá [.1 e un occesso di squisi-
tezza [...]. Comunquo egli si trovava in presenza di una lingua da cui
era distinto L..]: il suo regresso da una lingua a un’altra —anteriore
e infinitamente piú pura— era un regresso lungo i gradi dell’essero.
Ma era quosto u suo unico modo di conosconza: so alíe origini della
sua sensualitá c’era un impedimento a una forma di conosconza di-
retta dall’interno all’esterno [.1. Conoscore oquivaleva a osprimere.
Ed ecco la roltura linguistica, ji ritorno a una lingua pifi vicina al
mondo (1960a: 132s).

A distanza di due anni dalia partenza per Roma, ecco u nocciolo del]’
espressivitá dialettale pasoliniana, e non soltanto la poetica implicita dello
Paesie a Casarsa. Ma Pasolini, por quanto riguarda la scrittura poetica, per-
corre negli anni quaranta duestrade non convergenti. «Sempre di pii —gori-
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ve Rinaldi— le poesie in lingua e le poesie in dialetio porderanno la loro sin-
tonia, roalizzoranno negli stessi anni cose completamente diverso [...]. Le
poesie friulane continueranno a costruire le strutture deil’immaginario, [...] le
poesie italiano conosceranno invoce una netta differonziazione di tomi, di ri-
sultati, innoscando cosi un vistosissimo sfasamento strutturale [.1. Pasolini
costruisce due stmtture poetiche parallele [...] ni una sconfessione reciproca
[.1» (Rinaldi 1982: 16). Mentre ha Juogo quosta —a piú livelli— tormenta-
ta vicenda, gli intorventi teorici pasoliniani continuano suflo stesso tenore. E
benché corto, lievissime peró, incrinature possano scaturirne, si tratía in finca
di massima di indizi di un rinnovamento in corso dovo vengono implicita-
mente integraú 1 risultati raggiuwhi, mal discussi in quanto portatori di un’
eslotica che piú non si riconosce propria nelle suc intere conseguenze.

L’Academiuta de longa furlana, attraverso le proprie riviste (Stroligút di
ca da /‘aga, 1/ Sti-otigñt, Quodez-na raawn za) poggia sullo fondamonta detía
poetica simbolista. Nei successivi interventi dopo la prima intensa stagione
felibrista non variano i parametri postulati da Pasolini. La poesia invoco, in
lingua e non —e la poetica che no é implicita—, fa pensare a ben aJtre ten-
sioni, addirittura ai dubbi sull’esaurimento di quell’aura dialcttale in funzio-
nc antidialetíale, non vernacolax-e ciné, che era siata conclamata in anticipo.

In sede teorica invoco, l’operazione della quale prevalentemente, quasi
osclusivaniente, si risponde é quella dialottale (ma por capire lo spessore
poetologico di quosti testi si badi che Pasolini paría spesso di sé por mIer-
posta persona o situazione). Nel ñu-lo raggiunge un non indiferente livello
di padronanza analitica, maturata attraverso la lezione di Contini, primo re-
consore dele Vacile a Casaría. II fulcro dello teorio dell’Acaderniuta, jI pri-
mo lavoro da compiore, sará quello di innestarsi in una tradizione; cosi nel
primo Stt-olig¡~t:

La nostra vera tradiziono [.] andromo a cercaría lá dovo la sto-
rin sconsolante del Friuli l’ha disseccata, cioé il trecento. Quivi tro-
ver-orno poco friulano, ma tutta una tradiziono romanza, donde dove-
va nascore quolla ftiulana, e che invoco é rimasta sterite. Inline, la
tradizione che naturalmente dovremo proseguire si troya nell’odier-
mx letioratura francoso cd italiana, ube pare giunta ad un punto di
ostrema constimazione di qucíle lingue (1945a: lís).

Si trattorebbe di assumere un’ ereditá in funzione antit¡-adizionale, filtra-
ta attravorso una lingua non logorata. La scolta del dialotto avviene, in son-
so lato, come prodotto di una ricerca di originalitá: significa cioé —si leggo
nello Srroligúr del ‘46— liberazione dall’«italiano disanimato», implicante
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un nuovo linguaggio «non corrotto da una coscienza poetica»; ma significa
anche misurata costruzione di un retroterra, trovato boíl’ e pronto ,iolla lo-
zione simbolista, alveo idealo di «una traduziono di certi sentimenti al limi-
te de]] ‘inesprinhibile»:

Por noiormai lo serivore in friulano éun fortunato mezzo por- fis-
soro cié che i simbolisti e i musicisti dell’800 hanno tanto ricercato
[.3 cioé una «melodia infinita», o il momento poetico in cui ci écon-
cossa un’evasione estetica in quell’infinito che si estonde vicino a noi
(1946b: 14).

Pasolini ribadisce le stesse identiche formulazioni fino a farne una sor-
ta di cantilena ipnotica. II saggio Su//a paesia día/cta/e del ‘47 é la pié
cospicua dimostraziono di questi principi che vanno mantonuti ad ogni
costo:

[..] i sentimonti del Simbolismo [--.1tra il concettoe la musica, tra la
pié anda cozsapevolezza ostetica e la pié vaga suggestione irrazio-
nale, [-.3 sono quelíl che hanno suggorito, venondo lentamente a gal-
la, [..] la torribile nozione di poesia pura [...]. Le linguo [.3 sem-
brano momentanoamente logorate nollo sforzo troppo cosciente ver-
so quoll’estroma poesia [. ]. Ma por un poeta dialettale la cosa é di-
versa. [--.3si tratta di pensare in un solo momento il dialetto come lin-
gua-poesia. [.3 Poi, u fatto che lo scrivere in dialotto sentito come
musica, como lingua da Edon, sia por se stosso un fatto poetico, non
potrá pié bastare. [.4 Ma l’iniziale definizione di dialotto-metafora
della lingua potrá subire alterazioni, non giá un definitivo supera-
monto [.1: serivero in un dialetto cosi inteso non é solo un’evasiono,
o un’avventura, o, insomma, un sottrarsi, sia pur momentaneo,
all’impegno morale dello sorivere in lingun; 0SS0 rispondo a un bi-
sogno profondo di diversitá (1947d: 1 15s.).

11 dialetto si é cosi decisamente impostato come antidialelto, come me-
tafora assoluta della lingua. In effetti sin dail’inizio della propria altivitá
l’Academiuta aveva assunto una posizione polemica nei confronti del ver-
nacolarismo dialettalo ottocentesco. Lo ragioni del friulano, l’unica sua
possibilitá di salvezza come alto poetico, risiedono nol tentativo di soltrar-
lo al «descrittivismo, cromatismo, bozzettismo, dizionismo», delle pur osi-
gue tradizioni vernacolo, poiché esse non nasconderebboro se non convon-
zioni «i cui istituti differiscono solo tonalmente da quelli della lingua»
(1948c).
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Ma a quosto punto occon-erebbo riprondero il discorso sopraccennato
sulla sfasatura tra la scrittura friulana e quella italiana, se proprio vogliamo
superare lo schermo indotto diñ fin troppo insistonti costruttl teorici diaiet-
tali. In una lettera del dicembre del ‘45, nel commentare la sin duplice at-
tivitá, Pasolini doscrive quella friulana come la poesia

che iappresenta un abbandono ai sensi, al pié ingenuo e Itt-se pié
profondo respiro dolía carne di fronte all’ineffabilitá di corte miste-
rioso relazioni [.3. Ma la poesia italiana [.3 rappresenta il mas-
simo dcl mio siorzo poetico, nasce da una maturitá [estroma]
(Naldini 1986: 222).

Ecco forse il primo indizio di un disagio di cui non esistono nemmono le
tracce negli scritti programmatici —tranne por cié che riguarda le labili allu-
sioni all’impegno mora/e del/o scrivete ñu lingua, insignificanti perché non
svolte affatto.

Un documento del ‘48, Apprensioni di un din/elal/e, é sommario prezio-
so degli affanni che infrangono, dietro lo quinte, l’ordino predisposto:

[Nel 19423 l’inquietudino era unicamente linguistica, avevo di
me una memoria sen/a coIpo, quasi che, por- osompio, [..3 io avessi
scelto il casarsese [.3 por una ragiono unicamente linguistica. [3
giocavo con una famigliaritá fin troppo co,,iidente, coi pericolosi
spostamenti di sonso e di suono. Ma era evidente, che trovandomi in
regime di occessiva libertá, quasi di anarchia, sarebbe presto intorve-
nula una crisi; [.3. Soffrii, m’impegnai: usai quindi l’italiano. (Ri-
cordo che mi é giá avvonuto di scrivere che it dialetiale serive in dia-
letto non por sfuggire all’impegno ¡llora/e dello sorivore in lingua, ma
por un bisogno di diversitá; ora aggiungo che all’impegno morale si
deve rifoiire la responsabilitá defla coscien/a di una tradiziono lin-
guistica: angoscia sopra angoscia; mentre quanta allegria L~ insita in
quolla diversitá!) 1 sospetti che gravavaíio su tt~tta la. mia sir-utiura
unlana e quindi sulla mia vocazione [.3 por il fritilajio si locali/za-
rono nel timore di esserini lascialo giocaro proprio ,,ei momento in
cui credevo di comportarmi col massimo della razionalitá, e quasi
con calcolo. filtro che oden linguistico, ji mio friulano, se é sorvito a
meltero in luce il mio particolaro peccato origiríale, sc ‘ni ha falto ie-
grodiro fino a riconoscer-mi in un mio momento anterioro, ereditario.
[.3 Scx-issi quindi sotto detíatura, traduccudo gel linguaggio di un
giovano che aveva letto appassionatamonte e che por tnassimo di raE-
fiuatezza aveva usato un ver-guite dialetto che erapoi quelto materno.
II regresso avenne dunque con tutto il candore, I’abbandono e l’on-
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tusiasmo possibili. [.3 1-lo detto contro la mía volontá cié che dove-
yo dire? [.3 Ma questo regrosso, voluto dalia provvidenza come di-
sperisatrice di veritá fit,ali, non avrebbe importanza so proprio da un
punto [di vista] linguistico non incrinasse tutto il corpo della mia
estelica dialettalo; i~1 fondo, ahora, il dialetto mi servirobbe (servi-
rebbe ai mioi rilassamenti sentimontali) in quanto in esso esprimo
inconsciamente e in virté di una pura allogria estotica, cié che ospri-
mo consciamente e cíuindi con angoscia e incertez/a in lingua italia-
na. [.3 Por-tanto, se in questo momento, Febbraio 1948, credo che
l’unica soluzione por il mio italiano sia di spingersí verso il massi-
mo della spiritualizzazione, farsi puro equivalente del mentate, non
gtá del reate, come desideravo tanto ardentemonoto un tempo [.3,
cosi por- it ato friulano non ‘ni resta che aspirare a un massimo di Ii-
bor-tá formale. E’ cosi evidente, che se in lingua dovr-é portare alíe
osír-eme conseguenze la tnia necessitá di confessione, poiché in
quosto caso la mia coscionza sono gli aitri, in friulano dovré tende-
r-e all’invonziono, iii quanto Ii sono ai margini, in piena gratuitá, che
é la sIr-ada por cui it caso entra a far parte dolía poesia dandole la na-
tur-alezza del vegelalo e queli’olernilá di cui par-la Vaiéry. [...) Dove
mi condurrá tutto quosto? Por-se alía identificaziono sia umana che
poetica del massimo vivente col mií~imo viveute? Volesse ji cielo
che fosso cosi (19480: 154s.).

Insomnia: le risonanze di puro-ca originaria dell’oporaziono dialettalc
sono divenute nietafora di so stesse: ed é tale la consapevolezza che nc ha
Pasolini da far appariro u dialetto registro presunto d’imníodiatozza e d’im-
medesímazione nol mondo. Invece, dove si tenga conto dell’evoluzione del-
la scrittura friulana fino alía prima consunzione nel ‘53, la liízgua pura 2oer
pocha ha finito con l’essore l’involucro dell’assolutezza in se stessa esau-
rita.

L’insistenza, la passione espressiva, faranno ancora credere a Pier Paolo
Pasolini nella possibilitá affermativa dei gesíi esteticí; ma subentrerá, maga-
ri programmaíicamente, l’insormontabile necessitá dell’abiura, celata finora
nel privato pié vero. II resto ~ la storia di un sempre tentato passaggio dalIa
letteratura alía vila, dalle parole ai segni della realtá. Sará peró, anche
questo, il sagita di una casa; e la letíeratura, metafora del sogno, comincia
proprio adesso a non avero pié ragiono d’essere.
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