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L’affinitá artistica e intellettuale che & possibile riscontrare tra Pirandello e
Leopardi rappresenta, nel suo genere, uno dei fenomeni pié singolari e rivelatori
di tutta la nostrastoria letteraria. Rispettoallestensione ealía pregnanza di questi
tratti comuni, i riferimenti diretti che pure Pirandeilo fa, in punti chiavedelie suc
pagine saggistiche, allopera e alíafigura di Leopardi, costituiscono solo i segnali
di una sintonia ben pié profonda, a livello di concezioni di vita, di giudizi sugli
uomini e sul mondo, di prese di posizione sulla natura deliarte e sul suo ruolo nel
nostro tempo. Una sintoniaperla quale non si & esitato a parlare di «identificazione»
cdi «leopardismopirandelliano»1, e che distingue nettamente latteggiamento di
Pirandelio da quello assunto nei confronti del grande Recanatese da aitri scrittori
di spicco dellepoca. Una sintonia cosi marcata, infine, da rappresentare per cié
stesso un punto di contatto tra i due autori, in quanto anche Leopardi tendeva per
sua stessa ammissione ad assumere un atteggiamento di forte identificazione, e
quasi di indistinzione, nei confronti degli scrittori che si sentiva pié vicini.

Diciamo, per cominciare, che di contro allimmagine, certo rivoluzionata ma
tutto sommato ancora riassorbibile entro schemi relativamente tranquillizzanti,

Cfr., rispettivamente, M. GUGLIELMINETTI, Leopardi tel/a letteratura italiana da Graf

al/a «Voceos, in AA.VV., Leopardi e il Novecento, Atti del III Convegno internazionale di studi
leopardiani, Firenze, Olschki, 1974, p. 25; e D. DE CAMILLI,Leopardismopirandel/iano, in
AA.VV., Studi in onore diA/berto Chiari, Brescia, Paideia, 1973, vol. 1, Pp. 345-64.
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che delluomo ci presentano i maggiori protagonisti della letteratura europea
degli ultimi 150-200 anni ——un Goethe, un Baudelaire, un Proust, un Musil—,
Leopardi e Pirandello appaiono accomunati dalIa volontá, come dire, di passare
da parte a parte lindividuo e la societá con uno sguardo cosi corrosivo da
obbligarli a fare 1 conti fino in fondo con le loro inquietudini, contraddizioni,
iacerazioni. Forse solo Sade dalle tenebre della sua celia, e Dostoevskij dallinferno
della Russia zarista, si sono spinti altrettanto lontano; ma II primo non aveva
ormaipié nulla da perdere,mentre il secondo aveva pur sempreuna sua fede cui
appoggiarsi. Aveva, coi&, qualcosa che n& Pirandello né Leopardi intendono
possedere perché ogni fede in senso fortenasce ai loro occhi dal vizio delluomo

divedersi pié nobile, piú bello,pié importantedel vero; un vizio alquale entrambi
contrappongono quellache potremo chiamare un’ «etica dello smascheramento»,
che permea linsieme della loro opera in una misura che questa mia breve analisi
potrá illustrare solo per sommi capi.

Tra le manifestazioni pié chiare e perentorie di quest’insofferenza per ogni
forma di autoinganno, di simulazione e di artificio, vanno sicuramente annoverati
un passo del leopardianoDialogo di Timandro e diEleandro, del 1824, e un altro
del saggio pirandelliano L’umorismo, del 1908.

Tutti i savi-..—afferma a un certopuntoiSleandro, alteregode//oscrittore—si ridono
di chi scrive latino al presente, che nessuno paríaquella lingua, epochi la intendono.
lo non veggo come non sia parimente ridicolo queslo continuo presupporre che si
fascrivendoe parlando certe qualitá umaneche ciascun sacheormainon si troyano
In uomo nato, ecerti enti razionalí o fantastici adorati giá lungo tempo addietro, ma
ora tenuti internamente per nulla e da chi Ii nomina e da clii gli ode anominare. Che
si usino masehere e travestimenti per ingannare gIl altri, o per non essere conosciuti;
non mi pare sírano: maclietutti vadanomascheraticonuna stessaforma dimasehere,
etravestitiaunostesso modo, senza ingannarelun laltro, econoscendosi intimamente
tra loro; mi riesce una fanciullaggine. Cavinsi le maschere, si rimangano coi loro
vestiti; non faranno minor’ effetti di prima, e staranno pié a loro agio2. -

Pié concitata erealistica, coménelio stile dello scrittore agrigentino, ma non
meno chiara ed efficace, lanaloga presa di posizione di Pirandeilo:

Mascliere, masehere... 1.-Jo soffio e passano, per dar posto ad altre. Quel povero
zoppetto lá... Chi é? Correre alía moile con la stampella... La vita, qua sehiaccia il
piede a uno; cava lá un occliio aun altro... Gambadi legno, ocehiodi veiro e avanti!
Ciascuno si racconcia la maschera come pué- la maschera esteriore. Perché dentro
poi cé laltra, clic spesso non saccorda con quella di fuori. E nienteé vero! Vero u

2 G. LEOPARDI, Tutte le opere, a cura di W. Binni con la collaborazione di E. Ghidetti,

Firenze, Sansoni, I9833, vol. 1, p. 163.
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mare, si, vera ta montagna; vero il sasso; veroun filo derba; ma luomo? Sempre
maseherato, senza volerlo, senza saperlo, di quclía tal cosa ch’egli in buona fede si
figura d’essere: bel/o, buono, grazioso, generoso, infelice, eec. ccc. E questo fa tanto
ridere a pensarci3

Notiamo che, con questo loro nominare u lato «ridicolo di tale coazione a
mascherarsi e imbellettarsi, i due brani contengono in nace, da un lato, buona
parte delle Operette morali edellultima produzione di Leopardi, dalia Palinodia
a 1 nuovi credenti, dai Pensieri, che sono per un certo verso proprio un piccolo
trattato sulla simuiazione o «impostura»,ai Paralipomeni della Batracoinioma-
ciño; dallaltro, le innumerevoii figure e situazioni in questo senso tutto particolare
«umoristiche» di Pirandello: dalia caleidoscopica decostruzione dellio proprio
e altrui ossessivamente perseguita dal Vitangelo Moscarda di Uno, nessuno e
centomila al ghignante funambolismo psicologico del Laudisi di Cosi ¿ (se vi

pare), dalIa tagliente «nuditá» della maschera del finto pazzo Enrico IV alía
«morale del pupo» denunciatacon tanto lucido strazio dallo serivano Ciampa. Se
a cié poi aggiungiamo che il saggio pirandeiliano sullumorismo & di tutti i suoi
scritti quello in cuipié ricorre, e propio in riferimento alíe Operette ,norali, u nome
de Leopardi, comprendiamo facilmente limportanza che il parallelo appena
traeciato riveste per unadeguata valutazione del rapporto tra i due scrittori.

Quella che ho definito ‘etica dello smascheramento’, daltro canto, ha anche
un altro risvolto comune a entrambi, un risvolto dotato a sua volta di una
componente umorística ma caratterizzato soprattutto da unimpronta, come dire,
«galilciana». Sia Leopardi che Pirandello, in altre parole, esprimono laconvinzione
che quellinconírollata mafia di travestirsi, quel hisogno di alterare te proprie
fattezze, di pavoneggiarsi con unimmagine sempre un po troppo compiuta,
graziosa e gonfiata di sé, fa tuttuno col rifiuto delluomo di ammettere che u suo
mondo non & u centro del creato.

II disincantato e dissacrante richiamo alíe storie che i due scrittori ci
rivolgono a questo riguardo &, cominciando di nuovo da Leopardi, un altro leit

motiv delle Operettemorali, particolarmente riconoscibile prima nel Dialogo di
Ercole e di Atiante, in cui i due miticí personaggi si prendono gioco della
«pallottola» o «sferuzza» della Terra, quindi -.-—tre anni dopo, nel 1827— nel
dialogo 11 Copernico, dove il personaggio del Sole dichiara essere giunto u
momento in cui gii uomini e quel «granellino di sabbia» del loro pianeta si
rassegnino a mettersi loro, adesso, a girare intornoa luí, smettendo di darsi tutte

L. PIRANIJELLO,L’umorismo, inSaggi,poesieescritti van, Milano, Mondadori, 1960, Pp.
153-4
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quelie arie da «imperatori delluniverso». Sará, infine, la volta della Ginestra di
parlare del mondo come di un «oscuro/Granel di sabbia»4.

In Pirandello, il motivo deilironico ridimensionamento del rango occupato
nel cosmo dalIa Terra e dai suoi abitanti apparc, in termini che esasperano anche
lessicalmentequelli leopardiani,giánellasuaprimaraccoltapoetica,Malg/ocondo,
del 1889. Qui, accanto ad altri temi tipicamente leopardiani come la maFia delle

illusioni —.---«doice inganno», «dolci inganni»— e il naufragio nellinfinito,
troviano la Terra definita prima «sciocca enorme trottola/che ci porta in sul
groppone» e poi, con significativa ripetizione al superlativo del non benevolo
aggettivo, «enorme trottola sciocchissima/per gii spazi lanciata a raggirarsi»5. La
stcssa immagine, che evidentemente agli occhi de Pirandello simboleggia meglio

di qualsiasi altra lidea che jI nostro mondo & in buona sostanza solo il minuscolo
trastullo di incommensurabili forze cosmiche, ritorna come «trottoletta
volgarissima» in un saggio dcl 1893, Arle e coscienza d’ogg4 e ancora come
«invisibile trottolina» —ma con laggiunta, letíeralmente leopardiana salvo che
per l’aggettivo in pié, «impazzito», di «granellino di sabbia»— nc Ilfu Mattia

Pascal6
II modo, ben pié meditato e sofferto di quanto il tono scherzoso dci miei

rifcrimenti testualinon lasei trasparire, in cui tanto «letica dello smaschcramento»

quanto questo «sguardo dal cosmo» si dispiegano nellopera leopardiana e
pirandelliana, pué glá farci capire quanto sarebbe riduttivo, se non francamente
fuorviante, ostinarsi a interpretarle in termini, rispettivamente, di «pessímismo»
e «pessimismo-irrazionalismos>. Oggi pié di ieri, infatti, sia quella caparbia

rivendicazione diuna maggiore autenticitá nei nostri rapporti con noi stessi e con
gli altri. sia linvito a guardare al nostro mondo con gli occhi, diciamo, di un
ipotetico extraterrestre, attestano semmai un non comune desiderio di chiarezza
cdi oggettivitá, e un forte impegno a far si che larte non contrastima, al contrario
e a dispetto di certe apparenze, sposi e stimoii la ragione.

A questo riguardo, le prese di posizione teoriehe di Leopardi e di Pirandello,
anch’esse sostanzialmente collimanti, sono estremamente rivelatrici, e non
ancora sufficientemente considerate. NelloZibaldone, in cui Leopardi si pone a
pié riprese la domanda se sia ancora possibiie fare poesia in unepoca semprepié

Cfr., rispettivamentc, Tutte íe opere, op. cit., vol. 1, Pp. 86, 87, 167, 43.
Vid. A/legre, IV, in L. PIRANDELLO Saggi?.., op. ch., p. 461, e Triste, VIII, ibid., p. 499.

La Terra diventerá pol, in Fuori di chiave, «veltura... sempre in giro, alía venturas> (1) pianeta, 4)
e «ferrea/palla di galeotto» (Solía epa/la), e in Poesie vane«palíadi cartone» e «baloccuccio» (JI
globo>.

L. PIRANDELLO, Tu/ti i romanzi, Milano, Mondadori, 1943, p. 246.
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dominata dal sapere razionale e dichiara in sostanza di accettare questa sfida,
leggiamo ad esempio che

Limniaginazione é la pié feconda e meravigliosa ritrovatrice de’ rapporti e delle
armonie le pié nascoste (p. 1836),

e, con un riferimento ancora pié diretto alía possibilc convergenza di finzione
artistica e venté, che

La facoltá inventiva éuna delle ordinarie, eprincipali, ecaratteristiche qualitáe parti
dell’immaginazione. Or questa facoltá appunto é quella che fa i grandi filosofi, e
grandi scopritori delle grandi veritá. E si pué dire che da una stessa sorgente, da una
sLessa qualitá dellanimo, diversamente applicata e diversamente modificata e
determinata da diverse circostanze e abitudini, vennero i poemi di Omero edi Dante,

e i Principii matematici della filosofia naturale di Newton... lmmaginazione e

Ma in questa luce bisognerebbe anche rileggere, a testimonianza di quanto
Leopardi tenesse al fondamento razionale e ragionato della sua visione artistico-
filosofica, almeno la vibrante protesta contenuta nella sua lettera al filologo
svtzzero De Sinner:

E’ solo a causa della loro vigliaccheria che gli uomini hanno voluto considerare le
mie opinioní filosofiche come il risultato delle mie sofferenze personalie si ostinano
ad attribuire alíecircostanze materiali della mia vita cié clieé invece frutto del mio
intelletto (24 maggio 1832);

cosi come il gié citato Dialogo di Timandro e di Eleandro, che in una lcttera
alleditore lo scrittore definiva u testo in cui «é dichiarato... abbastanza lo spirito
di tutte le Operette» e dove vediamo Elcandro-Giacomo costringere u suo
interlocutore ad ammettere chele venté da lui predicate sono «la sostanza di tutta
la filosofia»; o u conclusivo Dialogo di Tristano e di un amico, in cui Tristano-
Giacomo rivendica a sé il coraggio di «accettare tutte le conseguenze di una
filosofia dolorosa ma vera»; o, infine, i non meno conciusivi versi della Ginestra,
che in polemica col «secol superbo e sciocco» dicono «¡1 vero/Dellaspra sorte e
del depresso loco/Chenatura ci di&» e auspicano che «con franca lingua/Nulla al
ver detraendo» regnino il «verace saper, lonesto e u retto/Conversar cittadino».

In quest’ottica, mi sembra molto significativo per il nostro tema che le pié
esplicite affermazioni di Pirandello sulla peculiare, ma per iui innegabile,
interdipendenza di intelligenza e fantasia neilopera darte, siano contenute nello
stesso testo che si apre con un attacco contro due critici —uno psichiatra e un
antropologo, per la venté— che avevano interpretato la poesia di Leopardi in

termini di carenze fisiologiche del loro autore. Cié rende infatti ancora pié
legittimo laccostamento fra le appena ricordate asserzioni leopardiane e quelio
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che Pirandelio scrive piú avanti in questosaggio, che ¿Arte e scienza, dcl 1908.
Qui leggiamo tra laltro che sbaglia chi, come Eenedetto Croce —ossia, si noti,
u pensatore che negava autentico spessore filosofico e aLeopardi e aPirandello—
applicaallarte distinzioni di «un rigore quasi geometrico«, in quanto si tratta di
una sfera in cui «le vane attivitá e funzioni dello spirito» si svolgono invece pié
che mai «in intimo inseindibile legame e in continua azione reciprocas>. Contro
le «astrazioni» di un’estetica che nega al fatto artistico questa ricchezza e
compietezza di articolazioni, dunque, prosegue Pirandello, si deve ripetere che
esso&earatterizzatoalloppostopropriodaunfecondoincontro-scontro, potremmo
dire, di sentimento e conoscenza, fantasia e intelletto, gioia dellinvenzione e
calcolo:

Per quanto libera, per quanto in apparenza indipendente da ogni regola, essa [lartel
ha pur sempre una sua logica, non giá immessa e aggiustata da fuori come un
congegno apparecchiato innanzi ma ingenita, mobile, complessa.

Larmonia di ogni opera d’arte pué cssere seomposta dalia critica, per mezzo
dell’analisi, in rapporti intellegibili, e in questarmonia la scienza pué seorgere una
scienza, un insieme di leggi complese, di calcoli senza fine, clie lartista ha
concentrato nella sua azione spontanea. Tutte le osservazioni di lui si rivelano,
appaiono penetrate dintelligenza; il suo piacere é uno strumento di precisione che
calcola senza saperlo7.

Al pan di Leopardi, daltro canto, anchePirandelio non si limitaadibattere questo
tema da saggista, ma lo caía nel vivo della sua arte, conferendo in tal modo a
questultima quel tono raziocinante che, subito coIto e discusso dalia critica, ci

appare sempre pié come uno dei principaii fattori della fortuna deliAgrigentino
come «classico della modernitá». Lo troviamo, ad esempio, tale tono, felicemente
sintetizzato —oltre che leopardianamente coniugato col verbo soffrtre— in un

passo della novella Jlprofessor Terremoto:

Sono cosi tormentosamente dialettici questfh¿SÚ[bWWI ééiifriiiélllifiéfldióniílt
Affondano nel loro spasimo, a scavarlofino in fondo, la saettella di trapano del loro
raziocinio, efru efru efru, non la smettono pié. Non per unafredda esercitazione
mentale, ma anzi al contrario;per acquistare, pié profonda e intera, la conscienza del
loro dolore;

o, in chiave di lucida risposta a quanti mettevano in discussione la validitá
artisticadei suoi personaggi-filosofi, nellAvvertenza sugliscrupolidellafantasia

posposta a Ilfu Mattia Pascal:

...volendo parlarecosi astrattamente come codcsti critici fanno, non é forseveroche
mai luomo tanto appassionatamente ragiona (o sragiona, che é lo stesso), come

L. PIRANDELLO, Arte e scienza, in Saggi op. cit., pp. 167 e 178.
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quando soffre, perché appunto delle suc sofferenze vuol veder la radice, e chi gliele
ha date, e se e quanto sia stato giusto u dargliele; mentre quando gode, si piglia u
godimento e non ragiona, come se u godere fosse suo diritto? Dovere delle bestie é
il soffrire senza ragionare. Chi soffre e ragiona (appunto perclié soffre), per quei
signori criticinon é umano; perché pare che, chi soffra, debba esseresoltanto bestia,
e clie soltanto quando sia bestia, sia per essi umano.

Giunti a questo punto, possaamo comínciare a tirare le somme del nostro
discorso. Abbiamo osservato che, al di lá di chiare differenze di linguaggio e di
timbro espressivo —pié ricercati e pacatí in Lcopardi; pié vicini al parlato, pié

nervosi e concitati inPirandello le visioni del mondodci due artisti hanno incomune
tre assunti fondamentali, strettamente coiiegati fra loro: un«etica dello
smascheramentos>, che ci vorrebbe pié capaci di guardarci in faccia, meno succubi

delle parti assegnateci dalia tragicommedia della vita; uno «sguardo cosmico» o
«galileiano», che civorrebbe vedere pié consapevoli dei limiti del nostro mondo; e
un genere di pensiero —da me in altre occasioni defanito, parafrasando Leopardi,
«ultrafilosofico»8—.---che sforzandosi di abbracciare nella sua interezza la condizio-
nc delluomo, esaita la capacité di conoscenza e i contenuti di veritá dell’imma-
ginazione e del sentimento. E a questi tre aspetti, sicuramente, che é dovuta, oltre
alía profonda affinitá tra lopera di Leopardi e quella di Pirandello, anche la loro
grande modemitá. La loro arte, tuttavia, non sarebbe stata la stessa, non avrebbe
corrisposto cosi in pieno agli stati danimo degli uomini di oggi, se il terzo aspetto
—la volontá di abbracciare e investire, dicevo, linterezza della nostracondizione—
non si fosse trovato intrinsecamente obbligato a tradursi, oltre che in luciditá,
arrtsaone, disincanto, anche in partecipazione, solidarietá, compassione.

E cosi che Leopardi, lora dolente ora sarcastico smascheratore della vanitá
delle illusioni, pué scrivere senza contraddirsi, giá allinizio dello Zibaldone, di
considerarle nello stesso tempo

come cosa in certomodo reale stante chelle sono ingredienti essenziali del sistema
della natura umana, e date dalIa natura a tutti quanti gli uomini, in modo che non e
lecitospregiarle come sogni di un solo, mapropriveramente delluomo e voluti dalia
natura (p. 51);

C. FERRUCCI, Due estetiche ultrafilosofiche, in íd., Leopaardi filosofo e le ragioni della
poesia, Venezia, Marsilio, 1987, pp. 149-159. Si tratta di pagine interamente dedicate al rapporto
Leopardi/Pirandello, sul quale y. anche Id., «Leopardi, Pirandello e la morale del «drama a tristo
fine», Clinamen, anuo 1, 1, settemhre-dicembre 1988, pp. 70-84. Per unulteriore riflessione sulla
rilevanza teorica della poesia e della poetica di Leopardi, infine, mi permetto di rinviare anche ai
miei lavori .Leopardi e lesperienza estetica de//a veritó, in AA.VV., Leopardi e u pensiero mo-
domo, Milano, Feltrinelli, 1989, Pp. 200-214; Unestetica ontologica?, inAA.VV.,Leopardi, arte
e veritá, Roma, Bonacci, 1990, pp. 7-18, e «La poesia di Lcopardi Ira primato dellesistenza cd
esperienza del nulla>’, in Testo, 19, 1990, pp. 134-144.
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ed Eleandro-Giacomo, dopo ayer messo in chiaro come si & visto che le «veritá
dure e triste» da lui ricordate sono «la sostanza di tutta la filosofia», pué

aggiungere che cié nuila toglie al valore di

quelle immaginazioni belle e felici, ancorché vane, che danno pregio alía vita’;

e nel XXIX0 dei Pensieri, per limitarci qui solo ad alcuni degli esempi pié
eloquenti, si troya affermato che ¡‘incapacitá delluomo di fare a meno deile
iliusioni va capita e compatita perché é la sua risposta agli inganni perpetrati
contro di lui dalia natura. Cié non significa, peré, si badi, che per Leopardi si
debbasostituire la finzione alíaveritá, l’immaginazione alía ragione, lacompassio-
ne allirrisione. Piuttosto,egli auspicae mette in opera nei suoi testi —soprattutto,
ma non solo, negLi ultimi— una problematica quanto feconda compresenza di
quegli antinomicifattoridel suo pensiero e della sua arte; comerisultachiaramente
fra laltro, dal Dialogo di Tristano e di un amico, nel quale Tristano-Giacomo
salva gli inganni deilimmaginazione ma insiste nel condannare quelii
dellintelletto, e dalIa Ginestra, il cui verso «non so se u riso o la pietá prevale»
esprime magistralmente, da un lato, la disponibilitá del poeta ad offrire ai suoi
samili la propria partecipe solidarietá, dallaltro il suo scetticismo sulla loro
capacitá di meritarsela rinunciando alíe «superbe fole» dei loro sogni
antropocentríci.

Non diversa appare, anche sotto questo profilo, la visione di Pirandeilo. Nel
giá ricordato II fu Mattia Pascal, ad esempio, non troviamo solo lo «sguardo
cosmico» o «galilciano» rivolto suo malgrado sul mondo da un uomo che
significativamente & insieme, come dire, di lá e di qua della vita, ma anche la
constatazione moito leopardina chele interessate costruzioni della fantasia sono
parte organica del nostro modo di essere:

Don Eligio Peltcgrinotto —é Mutua Pascal che paría— mi fa peré osservare che,
per quanti sforzi facciamo nel crudele intento di slrappare, di distruggcre le illusioni
che la provvida natura ci aveva create a fin di bene, non ci riusciamo. Per fortuna,
luomo si distraefacilmente... II che vuol dire, in tondo, che noi ancheoggi crediamo
che la luna non stia per altro nel ciclo, che per farci lume di nottc come ji sole di
giorno. e le stelle per offrirci un magnifico speltacolo. Sicuro.

II temavariamente accennatonelle poesie, riapparirá poi con particolare evidenza
anche in Uno, nessuno e centomila e in novelle come Notizie del mondo, Una

yace, lpensionati della memoria, Paura d’esserfelice, formando poi parte in-
tegrante di quella dialettica, o rimescolio, di veritá e finzione, uomini in carne cd

O. LEOPARDI, Tutte le opere, op. oit., vol. 1, p. 165.
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ossae fantasmi, che svolgerá com’& noto un ruolo di primo piano nel teatro dello
scrittore agrigentino. E nel saggio sullumorismo, tuttavia, che lo troviamo
formulato nei termini per noi, qui, pié riveiatori, oltre che utilmente sintetici;
sará, percié, con qualehe rapido accenno a queste pagine che concluderé la mia
analisi.

Pirandelio si richiama quia Leopardi comeuomo e comeautore di «quei certi
dialoghi» e di «quelle certe prosette» di cui abbiamo rilevato in effetti laprofonda
consonanza con lopera deilAgrigentino; non lo nomina pié, invece, nella parte
conclusiva, la pié propriamente teorica, di questo suo fondamentale lavoro.
Eppure, riescedavvero difficile non riandare colla mente al verso della Ginestra
che ricordavo poco fa nel momento in cui si legge che effetto primario
dellumorismo & una cefla qual «perplessitá tra jI pianto e u riso» ovvero un
«sentimento misto di riso e di pianto» di fronte a una situazione che ci sembra,
appunto, a un tempo comicamente gratuita e drammaticamente penosa; o non
ripensare atutio quanto, in poesia ein prosa, a quelverso leopardiano fa corona,
quando Pirandeilo fa coincidere tale «sentimento del contrario», cosi lo chiama,
con un estrenio, reciproco acuirsi di intelligenza e sensibilitá. Che, proprio come
in Leopardi, appaiono tanto pié inter’agenti, tanto pié disposte, in qualehe modo,
a rovesciarsi luna nellaltra, quanto pié lartista mostra di saper far perno su
entrambe per attraversare, ecomprendere, neila sua visione, linterezza del nostro
essere

Viene da pensare, a proposito di questa fondamentale esigenza dell’artista-intellettualc
moderno di individuare i termini di una ‘nuova alleanza’ tra istanza critico-razionale ed istanza
immaginativo-sentimentale, ad alcune notevoli paginedi María Zambrano, che di taleesigenza ha
fatto uno dei punti nodali del suo pensiero. In un suD testo recente, ad esempio, leggiarno, a
proposito det simboto, che esso «hade ser captado en la pluralidad de sus significaciones, en un
solo actode pensamiento. Cosa que no es posible quesuceda si el sentir no acompaña al entender;
si el sentir no precede como guía al entendimiento y no sigue luego guiado por él... Unirlos,
reunirlos, requiere ya un cjcrto saber y arte basados en la confianzaen la no-irracionalidaddel sentir
y ayudados por la docilidad del entendimiento» (Vid. María ZAMBRANO, Los bienaventurados,
Madrid, Sirucla, 199(1, pp. 89-90).


