
Due contributi alla letiura di Wncenzo Consolo
fra ecdotica e Quellenforschung

Nicoló MEss¡NÁ

Ci sono parolette che mal sintendono [~1io le rimetto in giro
ora per amor di veritá, ora per istudio di brevitá.

(G. PAscoLI, Castelveechio di Barga, 10 agosto 1903)

1. IL SORRISO DELL’IGNOTO MARINAIO.Ad novam editionem lectiones
emendandae

Non molti sono gli autori del Novecento che possono vantare un’edizione
critica delle loro opere e lo stesso si potrebbe purtroppo dire anche di quelli
dellOltocento. La parte del leone é giocata dai poeti, mentre peggiore sorte
hanno avuto i prosatori. Restandonellambito di una quasi Kanonliteratur, uní-
versalmente acceltata e dalle istituzioni educative diffusa a tutti i livelli, ma
infrangendo insieme le invalse organizzazioni triadiche, tra i fortunatí si

annoverano Foscolo e Leopardi, Gozzano, Ungaretti e Montale’. Sull’altrofronte

1 u~ FOSCOLO: Poesie e Cantal, ed. E. Pagliai, G. Folena, M. Seotti, Firenze, Le Monnier,

1985; 0. LEOPARDI:Canti,ed. F. Moroncini,Bologna,Cappelli, 1927(rist., 1978); Operetiemorall,
ibid., 1928-29; Opere ,ninori approvaie, ibid., 1931; Cant4 cd. L. Ginzburg, Han, Laterza, 1938;
Canti. Edizione crítica f. ..J con la riproduzione degli auiografl, a cura di E. Peruzzi, Milano,
Rizzoli, 1981; Canil di O. L. Edizione critica e auíografi, a cura di O. De Robertis, Milano, II
Polifilo, 1984; Operetie morail, cd. O. Besomi, Milano, Fondazione A. e A. Mondadori, 1979;
Zibaidonedipensieri,ed. 0. Pacella, Milano, Garzanti, 1991; 0. GOZZANO: Tutie lepoesie, cd.
A. Roeca, Milano, Mondadori, ¡980; 0. UNGARETTI:L ‘A llegria, cd. C. Maggi Romano, Milano,
Fondazione A. e A. Mondadori, 1982; Sentimento del tempo, ed. R. Angelica eC. Maggi Romano,
ibid., ¡988; E. MONTALE: L ‘opera ¿ti vn-si, cd. R. Bettanini e0. Contini, Tormo, Einaudi, 1980;
Diario postamo, prima parte: 30 poesie, cd. R. Bettarini, Milano, Mondadori, 1991. Da questa
nota, come dalle successive 2-6, esula qualsiasi intenzione di esaustivitá; vi viene solo offerto un
campionario di singularia a notabilia.
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s affacciano un yerga dimidiatus 2, Svevo3 e un Fenoglio affidato alíe cure
amorevoli di un’équipe guidata da Maria Corti4, e ad un tempo, pur in mezzo a
un gran fiorire di pregevoli collane di Operecomplete, s’affollano glí esclusi: da
Pirandello a Pavese, da Vittorini a Gaddat.

Intanto, il grosso dei materiali, alcuni persino inediti, giace a Pavia, Tormo6 e in
gelosi, segretissimi cassetti privati. Ce n’é abbastanza per decidersi ad aggiornare
ntoccandolo il noto monito di Dionisotti: «O italiani (e non solo), io vi esorto alíe
edizioni critiche», sperando che come quello originale non venga disatteso7.

Nel caso di Vincenzo Consolo, scrittore plurilingue e polistratico, fedele a
questasua scrittura da trent’anni, sarebbe illuminante, oltre che un ‘entusiasmante
avventura, u poter penetrare grazie a un’edizione critica genetica all’interno
della sua officina. Solo con un tale strumento, infatti, con un testo cosi fissato, si
potrebbe delle opere consoliane ripercorrere il lungo processo di elaborazione e

2 0. VERGA: Mastro-don Gesualdo, cd. C. R¡ccardi, Milano, FondazioneA. eA. Mondadori,

1979.
I.SVEVO:LacoscienzadiZeno, Pordenone, StudioTesi, 1985; Una vita, ibid., 1985;Senilitñ,

ibid., 1986; II vegliardo, ibid., ¡987 (edd. curate tutte da B. Maier).
B. FENOGLIO: Opere, cd. direttada M. Corti, Ion, Einaudi, 1978 (1, edd. J. Meddemmen,

M. A. Grignani; II, cd. P. Tomasoni; III, edd. P. Tomasoni, C. M. Sanfilippo). Ora y. ancheRomanzí
e raccontí, cd. compícta acura di D. Isella, «Biblioteca della Pléiade», Tormo, Finaudi-Gallimard,
1992.

Accanto alía squisita, mondadoniana «1 Meridiani»sono sorte altre collane: e. g. le eleganti
«Classici Bompiani» (y. Brancati, Sciascia), «1 libri della spiga» di Garzanti, «Classiei Rizzoli».
Notevoli le ristampe in coranetto delle opere di L. PIRANDELLO: Tutu i romanzi, a cura di 0.
Maechia cM. Costanzo, Milano, Mondadori, 1973; Tinte lepoesie, acura di M. Lo Vecchio-Musti,
ibid., 1982; Novel/e per un anno, a cura di M. Costanzo, ibid., 1986 (solo i primi due volí.), e di
E. VITTORINI: Le opere narrative, a cura di M. Corti, ibid., 1974, amhedue per «1 Meridiani»;
diC. E. GADDA: Opere, cd. diretta daD. Isella, Milano, Garzanti (1, edd. R. Rodondi, 0. Lucchini,

editoriale prestigiosaconottime prefazioni e util¡ssimi apparati di note, queste edizioniper lo pié
non possono peré derinirsi critichestricto sensa. Fanno eccezione e. g.: E. VITFORINI: Le due
tensioní, cd. D. Isella, Milano, II Saggiatore, 1981; C. E. GADDA: Meditazione milanese, cd. 0.
C. Roscioní, Tormo, Einaudi, 1974; La cognizionedeldolore, cd. E. Manzotti, ibid., 1987. Da parte
sua, Pavese é ancora fernio al cofanetto cinaudiano (C. Pavese, Opere, Tormo, Einaudi, 1977,14
volí.), nonostantetutte le esortazioni ad approntarne uned. enitica. Tra gli altri cfr. il recentissimo
M. N. MUÑIZ, «Un Pavese cinaudito», Belfagor XLVII 3 (maggio 1992), 313-27. A confronto,
percié, puéstupire luscita diO. BUFALINO, Opere 1981-1 988, cd. M. Corti, Milano, Bompiani,
¡992, ossia degli seritti di un autore, cedopregevole eapprezzato, ma per sua fortunaancora vivo
e vegeto.

6 Si allude allistituzione fondata da M. Corti, per cui y. ora 0. Ferretti, M. A. Grignani, M.
P. Musatti (edd.), Fondo manoscritti diautori contemporanel fdelljUniversitá difavia. Catalo-
go, Tormo, 1982, e al Centro Cozzano della Facoltá di Lettere dell’Universitá di Tormo.

Da ahora, difatti, ¡elenco delle concordanze si é considerevolmente allungato.
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tentare un approccio ermeneutico pid consapevole: scritte come esse sono state
—lo si ricordi— primaa mano, poi riscritte amacchina e sottoposte a labor limae

et mora accurati, talora ossessivi, con tutto cié che implica questo lento, a volte
estenuante susseguirsi di fasi scrittorie. Non & ovviamente un caso unico, ma,
nellera del computer, ceño sempre meno frequente.

In attesa di una siffatta edizione devono essere considerate con cautela e
come un modesto contributo, forse ispirato a fmi propiziatori, queste brevi note
limitate ad alcuni passi del solo Sorriso, un «romanzo storico» da tempo ormai
alcentro del mio interesset. Leggendo e rileggendo il Sorriso, colpiscono alcuni
loci che, pur nel fluire della storia esterna del testo, passato da un’edizione (o
meglio ristampa) all’altra9, sono rimasti tali e quali, anche se bisognosi di una
revisione. Le osservazioni che si faranno non hanno certo intenti recriminatori,
ma con opportune precisazioni vogliono soltanto contribuire alía migliore
intelligenza di un testo giá di per sé stilisticamente arduo, e quindi da emendare
in una futura, auspicabile edizione, di alcuni, pur inevitabili refusi e sviste, che
non farebbero se non renderne, ma solo gratuitamente, piú ardua la lettura.

Atteniamoci a tre casi’:

/1/ r.jl come svegliandosi dallincanto che lavevapreso que/lo spettacolo
festoso della vita.
pp. 28(13-5)26(10-1).

/2/ [...] bussava a//a porta co/ manto a riposo dentro la Vicaría o pure a
Favignana.
pp. 29(18-9)27(12-3).

/3.1/ [...] casa di Victor Ugo r...i
pp. 37 (18), 34 (27).

/3.2/ [..J ma anche per Victor Ugo [...]

pp. 43(9-10), 39(33).

/3.3/ ~.. .1 o Vittor Hugo E... 1

» Cfr. (mi/ii liceat) N. MESSINA, «Plurilinguismo in II sorniso dell’ignoto maninaio di V.

Consolo», II Convegno Internazionale SILFI, Downing College, Cambridge 24-27 marzo 1991
(Italienisch 30, 1993); «1/ sorriso dell’ignoro marinaio di V. Consolo: Un approccio a III Morti
sacrata», in Interferenze di sistemi lingui.stici e cu/turali ita ita/iano, Atti del X Convegno ínter-
nazionale AIPI, University of Malta, 3-6 settembre 1992, Malta, AIPI, 1993, pp. 141-62.

V. CONSOLO: Ilsorrisode/l’ignotomarinaio, Tormo, Einaudi, 1976; intr. C. Segre, «Oscar
oro>’, Milano, Mondadori, 1987. De¡ libro erano stati peri, pubbiicati jI Cap. ¡ inNuoviArgoment¿
(1969), e duecapp., con un’acquafortedi R. Guttuso, in cd. numeratadi iSOcopie firmate: Milano,
Libreria antiquaria0. Manusé, 1975. Ora, y. anche: «Nuovi Coralli 464”, Tormo, Einandi, 1992.

Si indicanorispettivamente ¡e paginedelI’editioprincepsEinaudi edelled. Mondadori. Ira
parentesi, le righe. Lo stesso vale per le edd. francese e spagnola, per cui y. ¿nf nn. 1-2 e ss.
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Nel primo brano si pué ipotizzare uno scorso di penna, un vero e proprio
lapsus che determina lellissi di un nesso preposizionale. Per ristabilire il senso,
basteráinterpolarecosi:preso <a> quellospettacolofestoso. Correttamentesono
pertanto intervenuti i traduttori francesi: commes’ils’émerveillaitde l’enchan-
tement qui l’avait envahi devant ce joyeux spectacle de vie ~ anche se con un
s émerveillait fuori tono e ancor meglio epiú fedelmente latraduttrice spagnola:
como despertándose de la fascinación que lo había asaltado ante aquel espec-
táculo festivo de la vida 2~

Nel secondo passo si é piuttosto dinanzi a una scelta stilistica, che privilegia
11 compendiario, per cui il brano sará da intendere: alía porta <delle donne> col

manto a rjposo, cioé sprovvista di difesa, senza la protezione del manto.
Lintervento saráquindi solo interpretativo, non emendatorio. E qui i traduttori,
chi pié chi meno, incespicano‘~.

Un’altra seelta di stile si sospeita nel terzo caso: una variatio dovuta alía
diversitá di livello strutturale. 1 primi due excerpta (3.1, 3.2) sono frammenti di
parlato: é OiovanniInterdonatoarivolgersi,prima aEnrico Pirajno di Mandralisca,
poi ad Annetta Parisi e Pereira, «la nipote della baronessa Mandralisca». E
proprio al parlato della mimesi si dovrá l’ipercorretto Victor el’ Ugo trascritto tal
quale viene pronunciato, senza l’Hnon implicante peraltro aspirazione. In /3.3/
invece, frammento di scritto desunto dalIa Memoria (cap. VII) indirizzata dal
barone all’Interdonato, si verificherebbe l’inversione dei fenomeni: viene
ovviamente rispettata la grafia del cognome dello scrittore francese, ma il nome
subirebbe un singolare adattamento per assimilazione. Nei tre loci sarebbe poi
rnteressante appurare la posizione dell’accento tonico. In unanuova edizione del
Sorriso sará il caso di uniformare le lezioni, come fanno i traduttori14, o lautore
le confermerá, corroborando l’ipotesi della scelta stilistica? A Consolo lultima
parola.

Di maggiori cure abbisognano gli excerpta in latino sparsi nel libro, che
tnducono forse il lettore medio, senza gran dimestichezza con questa lingua, al

V. CONSOLO: Le Sourire da mann inconnu, trad. M. Fusco-M. Sager, Paris, Grasset,
1980; 19902, p. 87(16-9).

12 V. CONSOLO: La sonrisa de/ignoto marinero, trad. E. Benítez, Madrid, Alfaguara, 1981,

p. 54(31-3).
“ Untentativo di approssitnazione, conuninterpolazione non certo economica, inLeSourire

cit., p.89 (23-5): i/frappaitá laporte, quand le man étaitaufrais á la Vicaria ou bien áFavignana.
In La sonrisa cit., p.56 (21-3): llamaba a la puerta cone/marido a la sombra en/a Vicaría o hasta
en Favignana, si opta invece per II calco che conserva lainbiguitñ delloriginale e in pi,
s introduce un hasta ‘persino’, inventato di sana pianta.

‘~ Cfr. LeSourire cii., pp. 104(1), 114(5-6), 224(1): Victorilugo;La sonrisa cit., pp. 67(18),
75(5)170(22-3): Víctor Hugo, forma adattata corrente in spagnolo.
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salto di lettura. E tuttavia,alía stessa streguadegli altri elementi linguisticamente
stranianti, in primo luogo i cultismi e i sicilianismi, essi sono certo parte
integrante della prosa del Sorriso, un’ulteriore spia del suo plurilinguismo, non
una tarsia, non un innesto. Pur imponendo uno stacco e benché riottoso (nella
langue del narratore e del Mandralisca) a qualsiasi adattamento, come succede
invece per u siciliano, perché in fondo lingua altra, e in tutti i sensi lontana, da
non tentar nemmeno di “maccheronicheggiare”, ma da “citare” in impennate di
registro, il latino si fonde a tal punto con u dettato restante, che ogni sua
sottrazione implicherebbeuna caduta disenso. Si potrá semmai sottilizzare sulla
funzione di tali “citazioni”, ma, almeno in quelle che verranno ora sottoposte al
vaglio, sembra prevalere lintenzione di autorevole appoggio’5.

Saltando il fosso che separa il lettore medio reale, dalle capacitá limitate, da
quello implicito ideale, ~d’obbligointrodurredelle emendationes in almeno quattro
loci, perché il latino proprio per la sua minore intellegibilitá universale é perció
stesso forse meno agevolmente emendabile, favorendo, o addirittura intensifi-
cando, unapropagazione dell’errore che convienearrestare. La lezioneguasta si
trasmette cosí, anzi si é trasmessa, con facilitá, interessando anche le versioni
francese espagnola, in cui peraltro il traduttorenel suo ruolo di lettore privilegiato
avrebbe potuto e dovuto intervenire.

Concentriamoci dunque su questi loci:

/4/ Sul cielo si spiegava aonde, come orifiammao controfiocconneartiglione,
con sopra scritto CEPHALEDIJ SICILIAE URBS PLACENTISSIMA.
pp. 36 (30), 34 (5-6).

/5/ .. adanidasprofectus cautes, siti caecías fontempoposcit, monitusque
baca/o feniresilicem, e saxo ntvum..
pp. 59 (5-6), 53 (5-6).

/6/ Sotto il castello Tuno, al piano Abate, cantava a sette cannoli la
fontana, Arcara hoc placido spendida fonte bibil [jI
pp. 63 (32-3), 57(20).

/7/ [.4 come la “eec creduta prigioiiera nefle chiocciole [.4, che i pescatori
suonano per allettare i pesci o richiamarsi nel vasto della notte mare, per
cuí antique alcuní eran detti Conchiliari o Conchiti, onde Plauto: Sa/vete

res maritimi Conchiíae, atqueNamiotae, famelicahominura natio, quid
agitis?

E Virgilio... Ma che dico? Di echi parlavamo.
PP. 118 (28-9), 110 (19-20).

‘~ Per il concetto diAuíoritiitsziíateHilfszitaí, dr. W.KRAUSE, «Versuch cineralígemeinen
Theorie des Zitatss>, inDieStellung derfrñhchrisílichenAatonen zar heidnischenLiteratur, Wien,
1958, Pp. 51-8.
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In /4/ manca il segno di nasalizzazione: — o ~, che consenta di sciogliere
l’abbreviazionc in Cephaledum, etale mancanza si nota anche nelle traduzioni’6.
Da parte sua, /6/ & solo la conclusione dell’epigrafe che adorna la fontana
secentesca sita proprio sotto il castelloTuno, dominante una rifulgenteAlcara Li
Fusi, e che recita allinizio: Quas antro gelidas hausit gens Turia lymphas [...].
In /6/ spendida va quindi emendato in sp.c1>endida ~.

L’ultima vera correzione va fatta su /7/. LI Mandralisca vi cita, ma non per
intero, un distico dclRudensplautino(310-1), che allaprimadomanda:quidagitis.?,

ne aggiunge una seconda informata ad umor nero: utperitis?

Saluete fnres mariti,ni, Conchitae, atque I-Iamiotae,
Famelica hominum natio, quid agitis? utperitAs?

Nell’ultimaparola dclv. 310 laNiniziale non é che un errore di trasmissione
dell’H originale, travisata presumibilmente nel passaggio dal manoscritto al
dattiloscnitto, cora da ristabilire’5. Solo cosí s’intendcráapieno u disprezzo insito
nel saluto rivolto ai mortidifame che raccolgono conchiglie (conchitae) epescano
con l’amo (hamiotae, hamatores < hamus> ~

In /5/ l’intervento & minimo, una volta risaliti alía fonte. II narratore, giá
intravisto in /4/e /6/, cita dall’Elogio di Nicola lo Zito di Erancesco Carrera e lo
fa in modo volutamente incompleto, onde i puntini di sospensione iniziali e finali,
ai quali bisogna semmai aggiungerne degli altri tra cautes esiti 20, J¡ brano com-
pleto tramandainfatti: Victa iam Styge, ad aridasprofectus cautes, quibusAquae
Sanctae nomen veteresposuere, siti enectusJ’ontem poposcit, monitusquebaculo

ferire silicem, e saxo rivum, morbis etiam salutarem, elicuit 21

Questi rilievi mossi al testo del Sorriso, per meglio intenderlo, se non dimo-
stranol’urgenza, certo suggeriscono laconvenienzadi unanuova edizione del ro-
manzo, che d’altronde perisuoi valori intrinscci sarebbe lo stesso da ripubblicare.

‘> Cfr. Le Saurire cit., p. ¡02 (22); La sonrisa cit., p. 66 (22).
‘~ Anche in questo caso lerrore é ripreso dalle traduzioni. Ch. Le Soarire cit., p. 149 (23-4);

La sonrisa cit., p. 105 (25-6).
‘> Non saccorgonodellerrore i traduttori. Cfr.LeSoanire cit., p. 250 (4-6); La sonrLra cit.,

p. 192 (8-10).
lO L’aposiopesi dopo la citazione plautina ne omette unaltra, che non pué non essere lunico

/ocus virgiliano in cuí si allude alluso di unaconcha come tromba CAen. 6, 171-4): Sedtum forte
cuya dam personat aequora concha,/ Demens, ct canta vocat in certamina divos,! Aetna/as
exceptum Triton, si credere dignum eM/ínter saxa tirana spumosa immerrerat anda. É lepisodio
della ruorte di Miseno, trombettiere di Ettore e poi di Enea, ucciso da Tritone.

20 La citazione va dunque emendata cosí: cautes <...> sití.
21 F. CARRERA: Paneheon Sicutírnz siveSanctonum Siculonurn Etogia, Geauae, 1679, p. 216.

Lo stacco sospensivo non é registrato da Le Soarire cit., p. 142 (6-8). né da La sonrisa cil., p. 99
(7-9), che motuproprio aggiunge un altro errore: a saxo.
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2. NOflETEMPO CASA PER CASA. Una possibilefonte

InNottetempo é stata premiata con lo Strega 1992 tutta una carriera. Ad ogni
modo, il libro sin dai titoli delle prime recensioni ha suscitato tra i critici reazioni
diverse22. É indubbio tuttavia che Nottetempo confermi la continuitá, anzi la
coerenza di un percorso di scrittura ormai trentennale: vi si ritrovano difatti tutti
gli elementi fondanti della prosa consoliana: la lingua colta, non falsamente
quotidiana, massmediale, ma disseminata di stranianze lessicali, del tutto fuse
per assimilazione od opposizione al resto; il tono, anzi il ritmo del fraseggio, in
cui affiorano endecasillabi ed altri metri traditi o no dalia rima; il gusto della
citazionepid o meno occhieggiante; la non gratuitá del baroechismo, del pastiche
linguistico, necessitá interna della plurivocitá strutturale.

Da tale punto di vista, che sottolinea il rapporto d’intertestualitá formale
dellultimo libro di Consolo con le sue opere precedenti, consideriamo questo
brano emblematico di Nottetempo:

Arrivé pié minuto e incerto, pié trafitto, il labbro tremulo, la mano. Non voleva
staccarsi da suo figlio. Lo guardé Petro allontanarsi, sparire nel bulo, pella casa.
Dove in quellora tarda, dietro una finestra, laltra, trapassa per le stanze un ¡time,
palpita, sé spento. L’assale ¡infinitapena, lo sgomento, si smuove, spande il dolore
che ristagna dentro2>.

Applicando gli schemi di lettura di coloro che per primi fondarono su basi
ceñe l’impressione della ritmicitá dellascrittura consoliana>4, tutto il brano colpisce
e, in particolare, la parte centrale del comma: Dove f...] spento, di cui si avverte
lachiara trama metrica. Dopo l’iniziale settenario: Dove inquell’ora tarda, sembra
prevalere il novenario: dietro una finestra, la Itra; trapassa per le stanze un
lume; un lume, palpita, s’é spento. L’ultimo,pur imperfetto nelle arsi>5, sembra
addirittura reso con il sofisticato accorgimentodell’overlapping, quella sovrap-
posizione individuata da Costanzo Di Girolamo in alcuni canti leopardiani
(L ‘infinito, A Silvia, Alía luna)26.

22 Cfr. e.g. E. PACCAGNINI: «Ecco un Consolo che strega a metá», 11 Sole. 24 ore (5 aprile

1992), 22; 0. FERRONI: «La sconfittadella nottess, L ‘Unitñ (27 aprile 1992)1; 5. OLOVANARDI:
«IJomini come lupi, parole come silenzi>s, La Repabblica (25 aprile 1992)34; C. SEGRE: «Satiri
e demoni nelsabba siciliano», Corriere della Sera (19 aprile 1992), Cultura, 5; L. MONDO: «11
diavolo in Sicilia», Tuttolibri 796(1992)2.

23 V. CONSOLO: Nottetempo casa per casa, Milano, Mondadori, p. 167.
>~ A. FINZI & M. FINZI: «Strutture metriche nella prosa di Vincenzo Consolo», Lingaistica

e Letteratura, ¡112(1978), ¡21-35.
25 ~¡novenario ha ritmo trocaico (1,3,6, 8), giambico (2, 4, 6, 8),o anapestico-datlllico (2,5,

So 1,3,5,8). tI nostroha invece arsi su 2,4,8, quasi un incrocio di giambico eanapestico-dattilico.
2> C. DIGIROLAMO: Teoriaeprassi della versificazione,Eologna, ¡1 Mulino, 1976,19832,
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Di pid, il metro dominante aíuta a intercettare, se non la possibile fonte del
brano, lacitazione che vi si nasconde. II novenario é, infatti, ji metro dilígelsomino
notturno di Oiovanni Pascoli, e in questo Canto di Castelvecehio si legge:

[.1
Dai calici aperti si esala
¡‘odore di fragole rosse.

Splende un lume lii nella sala.
Nasce lerba sopra le fosse.

1..]
Per tutía la notte sesala
lodore che passa col vento.

Passa il lume su per la seala;
brilla al primo piano: sé spento...27

Sono immediate certe risonanze, prima 11 Splende un lume Itt nella sala, poi
—pid pregnante per noi— 19-20 Passa il lume su per la scala;/ brilla alprimo

piano:s ‘éspento... Eceño il protagonista del romanzo,Petro, nome da pronunciare
con controllata cacuminalitá, perché non latinismo grezzo, ma italianizzazione
di sic. Petra, é nel libro assai lontano, nei fatti e nelle parole, dalle altisonanze
dannunziane, linea di tendenza egemone nell’espressivitá degli anni Venti, e
ragione di vita e yanto del suo antagonista, il barone Cicio. Petro sembrapiuttosto
immerso in quella «condizione crepuscolare» indicata, al di lá delle angustie
delle etichette, quale orizzonte filosofico, esistenziale, espressivo, comune a
tanti scrittori e proprio addirittura anche del DAnnunzio pid raccolto, sem-
plificando, meno carducciano e pié pascoliano2t.

II brano quindi sembrerebbe sottolineare un’altra tendenza propriadi Consolo:
u mimetismo consapevole della lingua che si attaglia al tempo del romanzo e
all’indole dei personaggi. Come non ricordare l’ottocentismo di fondo della
prosa del Sorriso?

pp. 177-81. Nel brano non sono, peré, metricamente da meno, né lincipit:Arrivópiá minuto e
incerto (9), piá trafitto, ¡¡ i/ labbro tremalo, ¡¡la mano (9 + 9), con overlapping del segmento in-
terrnedio), Non ‘elevastaccarsi da saoflgiio (1 i),Lo guardó Edro ai/ontanarsi (9). spar¿rfe/ nel
baio, nella casa (9); né l’exp/icit: L assa/e (‘infinita pena, ¡¡/o sgomento, si smaove, ¡¡ spande u
dolore che ristagna dentro (9 + 7 + 11, con enjambement).

27 G. PASCOLI: «Ilgelsominonoiturno» (9-12,17-20>, inPoesie, conun’avvert. diA. Baldini,
a cura di A. Vicinelli, Milano, Mondadori, 1958, p. 524.

28 N. TEDESCO: La condizione crepuscolare, Firenze, La Nuova Italia, 1970.


