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TEXTE

« Pro spet ti ve », dun que, non è
sol tan to un per cor so let te ra rio,
ma anche la sto ria di un uomo
e delle sue idee, un uomo di‐ 
ver so che non ha ac cet ta to di
es se re come gli altri.1

La pro du zio ne della ri vi sta Pro spet ti ve, di ret ta tra il 1936 e il 1952 da
Kurt Erich Suc kert alias Cur zio Ma la par te, è stata esplo ra ta di re cen‐ 
te da Luigi Mar tel li ni nel vo lu me edito nel 2014 pres so le Edi zio ni
Scien ti fiche Ita liane di Na po li. Ques to spac ca to dell’opera edi to riale
mal a par tia na ha avuto un an te ce dente nel 1974 con l’An to lo gia della
ri vis ta « Pros pet tive » di Glau co Viaz zi (pres so la casa edi trice na po le‐ 
ta na Guida), sag gio che enun cia va già al cu ne delle peculiarità del pe‐ 
rio di co che Ma la par te aveva pub bli ca to du ran te una quin di ci na
d’anni. Il la vo ro di Luigi Mar tel li ni2 per cor re a sua volta, in modo si‐ 
ste ma ti co, l’av ven tu ra del pe rio di co, con un’ampia In tro du zio ne di
circa 160 pa gi ne, in ti to la ta « Una ri vis ta tra cultu ra fas cis ta, eu ro peis‐ 
mo e let te ra tu ra  », e un ap pa ra to ana li ti co, in par ti co la re un In di ce
ra gio na to (282 pa gi ne) dei nu me ri della ri vi sta.
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Que sto la vo ro d’ana li si è ov via men te da met te re in ri lie vo nella rag‐ 
gie ra di studi sull’au to re pra te se che at trae re go lar men te l’at ten zio ne
della cri ti ca, sia per il suo com ples so pro fi lo bio gra fi co che per la sua
pro li fe ra pro du zio ne au to ria le e edi to ria le. Oltre l’ana li si det ta glia ta
della pro du zio ne (l’In di ce ra gio na to), Mar tel li ni ha messo in evi den za
la sto ria della ri vi sta ma ha pro po sto anche una ri vi si ta zio ne della vi‐ 
cen da dello scrit to re, sem pre visto dalla tra di zio ne cri ti ca in veste
“ca ma leon ti ca” per la complessità del suo per cor so bio gra fi co.

2

Di so li to, Pro spet ti ve è ca ta lo ga ta tra i pe rio di ci de di ca ti al « no ve cen‐ 
ti smo » e all’« eu ro pei smo », con So la ria, fon da ta da Al ber to Ca roc ci
nel 1926 (ri vi sta che chiu de nel 1936), e con 900 (Ca hiers d’Ita lie et
d’Eu ro pe), usci ta anch’essa nel 1926 (di ret ta da Mas si mo Bon tem pel li e
Cur zio Ma la par te, passerà poi agli « stra pae sa ni » del pe rio di co Il Sel‐ 
vag gio).

3

La na sci ta della ri vi sta nel de cen nio 1920-1930, cioè in piena asce sa
del fa sci smo, è par ti co lar men te in te res san te per co glie re qual co sa
del clima, edi to ria le nonché po li ti co e cul tu ra le, di un’epoca in cui un

4
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“in vi si bi le” brusìo della società era per ce pi bi le at tra ver so il (fin trop‐ 
po) vi si bi le/leg gi bi le del quo ti dia no, come vi accennò lo stes so Ma la‐ 
par te:

Quel che più conta nella no stra let te ra tu ra (e non sol tan to in quel la
dei gio va ni, ma in tutta la let te ra tu ra ita lia na, anche in quel la dei
clas si ci), non sono le pa gi ne scrit te, per così dire con l’in chio stro
nero; non è la scrit tu ra vi si bi le: ma quel che si legge sotto la pa gi na,
tutto ciò che non è segno pre ci so e sen si bi le. […] Noi tutti scri via mo
con l’in chio stro bian co. E quel che salva la no stra scrit tu ra vi si bi le, è
ap pun to la co scien za, del tutto mo der na, di sen tir pre sen ti, sotto le
pa gi ne ac cet ta te, le mille altre ta ciu te, ri nun cia te.3

Nell’am bien te dei pe rio di ci let te ra ri ita lia ni, molto ricco fin dall’ini zio
del No ve cen to4, le ri vi ste del pe rio do fa sci sta, tra cui spic ca va Il Sel‐ 
vag gio di Mino Mac ca ri5, pre sen ta va no una serie di « po si zio ni com‐ 
ples se, non fa cil men te sche ma tiz za bi li », come ac cen na Ste fa no Cre‐ 
spi6. Pro spet ti ve è un altro esem pio di que sta “complessità” edi to ria le
nell’am bien te della società del ven ten nio fa sci sta, con un Ma la par te
in ten to a cer ca re un ri me dio al suo “pur ga to rio” dopo le sue di sav‐ 
ven tu re con il re gi me e il con se cu ti vo con fi no alle Eolie (al lo ra Li pa ri)
dal 1933 al 1934.

5

L’attività in campo edi to ria le di Ma la par te co min cia ve ra men te (non
te nen do conto dell’ado le scen zia le « Bac chi no ») con la breve vita di
Ocea ni ca nel 1921, poi con ti nua pres so La Voce di Prez zo li ni nel 1924,
e in se gui to con la fon da zio ne del quin di ci na le La con qui sta dello
Stato di cui di vie ne di ret to re; pro se gue con l’ac com pa gna men to di
Leo Lon ga ne si e Mino Mac ca ri nel mo vi men to « Stra pae se » e, con‐ 
tem po ra nea men te, con quel lo di Mas si mo Bon tem pel li, nell’op po sto
mo vi men to, « Stracittà ». Poco dopo, dal 1928 al 1933, Ma la par te di‐ 
ven ta co- direttore della Fiera Let te ra ria e nel 1929 è no mi na to di ret‐ 
to re del quo ti dia no La Stam pa di To ri no. L’am bien te gior na li sti co ed
edi to ria le ri ma ne dun que il suo ter re no d’attività di pre di le zio ne gra‐ 
zie alle doti che Piero Go bet ti aveva già da tempo ri co no sciu te.7 Tale
continuità di mo stra un’am bi zio ne che è le ga ta alla personalità di Ma‐ 
la par te, come visto da Luigi Mar tel li ni nell’in tro du zio ne alle Opere
scel te dei « Me ri dia ni »:
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[…] la varietà dei mo ti vi ispi ra to ri è ri con du ci bi le all’unico nu cleo
dell’« io » ar ti sti co e umano dello scrit to re se con do un ef fet ti vo bi so ‐
gno sto ri co della let te ra tu ra del No ve cen to […]. Ma la par te, pur nelle
sue ap pa ren ti con trad di zio ni, ri sul ta, al con tra rio, fra gli scrit to ri più
li be ri e coe ren ti di fron te alla pro pria arte (dalle lon ta ne po le mi che di
Stra pae se a quel le di Pro spet ti ve). Fe de le al suo com bat ti vo e ir ri du ci ‐
bi le tem pe ra men to, la sua unità let te ra ria sta pa ra dos sal men te nel ri ‐
fiu to delle con ven zio ni e dei luo ghi co mu ni: l’es se re un ir re go la re da ‐
van ti a qual sia si regolarità, se con do un de si de rio di libertà con ser va ‐
to anche du ran te il fa sci smo. […]8

Pro spet ti ve ri ma ne il pro dot to più in te res san te delle attività edi to ria li
di Ma la par te e par ti co lar men te ri ve la to re in quan to di mo stra il gusto,
« […] l’amore per la let te ra tu ra, me glio per la bella prosa »9 dell’au to‐ 
re to sca no. Inol tre, il per cor so dell’av ven tu ra edi to ria le per met te a
Luigi Mar tel li ni di met te re in luce, nell’ope ra to dell’au to re, una di‐ 
men sio ne etica – oltre che “eto lo gi ca” (un’eto lo gia edi to ria le, s’in ten‐ 
de) – a cui si accennerà più avan ti.

7

L’av ven tu ra edi to ria le di Pro spet ‐
ti ve
Sul sito CIRCE (Ca ta lo go In for ma ti co delle Ri vi ste Cul tu ra li)
dell’Università degli Studi di Tren to10 si trova una uti lis si ma sche da
dell’iter edi to ria le della ri vi sta. Il la vo ro di Marta Bru scia offre di
primo ac chi to un’idea del pro gram ma di Ma la par te: quel lo di un pe‐ 
rio di co in grado di reg ge re il pa ra go ne con la ri vi sta men si le ame ri ca‐ 
na For tu ne e la fran ce se Mi no tau re (era l’am bi zio ne di chia ra ta di Ma‐ 
la par te nella sua cor ri spon den za con Aldo Bo rel li, il di ret to re del Cor‐ 
rie re della Sera)11 con l’in ten to di ren de re conto dei cam bia men ti in
opera nella società ita lia na.12

8

Pro spet ti ve venne pub bli ca ta in due tempi: due serie da di stin gue re
nella cro no lo gia edi to ria le per via della ce su ra – anche se breve – se‐ 
gna ta dalla guer ra in Eu ro pa. La prima serie, ini zia ta nel 1937 e con‐ 
clu sa si con il nu me ro del 15 set tem bre 1939, è co sti tui ta da sette nu‐ 
me ri mo no gra fi ci (stam pa ti su carta pa ti na ta, come pre ci sa Marta
Bru scia), dove lo spa zio è per buona parte oc cu pa to da ma te ria le il lu‐ 
stra ti vo. Que sta serie aveva un’ovvia ten den za pro pa gan di sti ca e si
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ve ri fi ca in sin to nia con varie linee di ret ti ve del re gi me: Il ra gaz zo ita‐ 
lia no; Il ci ne ma; La radio; La sua po li ti ca este ra dell’Ita lia;13Gli ita lia ni
in Spa gna (gli ul ti mi due nu me ri hanno quest’iden ti co ti to lo). La se‐ 
con da serie co min cia le sue pub bli ca zio ni con il fa sci co lo nu me ro 8
del 15 ot to bre 1939 (è il terzo anno) per con ti nua re a ca den za men si le,
al cu ni nu me ri con fa sci co li doppi, fino al nu me ro 38-39 (15 febbraio- 
15 marzo 1943). Con il fa sci co lo del 15 gen na io 1940 si era en tra ti nel
quar to anno di pub bli ca zio ne, e da qui la nu me ra zio ne dei fa sci co li ri‐ 
pren de va dal nu me ro 1. Un ul ti mo fa sci co lo di sol tan to otto pa gi ne
esce in data del 1 di cem bre 1951-1 gen na io 1952 (è il nu me ro 40-41).

A sua volta, dopo la re la zio ne di Marta Bru scia, il libro di Mar tel li ni
offre un’ana li si molto ac cu ra ta dell’av ven tu ra edi to ria le di Pro spet ti ve
ed esplo ra i due in ter val li tem po ra li che scan di sco no le pub bli ca zio ni
del pe rio di co. La parte in ti to la ta « Una ri vi sta tra cul tu ra fa sci sta, eu‐ 
ro pei smo e let te ra tu ra » pre sen ta il per cor so edi to ria le del pe rio di co
at tra ver so le due serie pub bli ca te (dal lu glio 1937 al 15 set tem bre 1939
e dal 15 ot to bre 1939 al 15 febbraio- 15 marzo 1943)14. La se con da è co‐ 
sti tui ta dal pre zio so In di ce ra gio na to della ri vi sta «Pro spet ti ve»: un in‐ 
di ce di 282 pa gi ne che at tra ver so 891 sche de elen ca in modo pre ci so i
con te nu ti della pub bli ca zio ne du ran te i suoi « sette anni di vita » e le
« quasi mil le cin que cen to pa gi ne […] dei suoi cin quan ta nu me ri »15. Il
vo lu me si chiu de con una serie di cin que in di ci: un elen co dei col la‐ 
bo ra to ri del pe rio di co, un in di ce degli il lu stra to ri (con lista delle re la‐ 
ti ve il lu stra zio ni nu me ro per nu me ro), uno dei libri re cen si ti nella ri‐ 
vi sta, uno dei ca po ver si dei testi di poe sia (con gli au to ri ri spet ti vi), e
in fi ne un « In di ce dei nomi ci ta ti nelle sche de ».

10

Le sche de dell’In di ce ra gio na to
Ogni sche da dell’In di ce ra gio na to pro pria men te detto pre sen ta il con‐ 
te nu to di un do cu men to (ar ti co lo, testo let te ra rio, di se gno o fo to gra‐ 
fia) pub bli ca to in un fa sci co lo.

11

In ogni sche da, dopo il nu me ro d’or di ne, viene in di ca to il nu me ro
dell’anno di usci ta (da I a VIII) se gui to dal nu me ro del fa sci co lo (in
cifre arabe), dalla data di pub bli ca zio ne e dal nu me ro di pa gi ne im pie‐ 
ga te.

12
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Se si trat ta di un au to re iden ti fi ca to (sia scrit to re, vi gnet ti sta o fo to‐ 
gra fo), la sche da pre ci sa nome e co gno me e segue il ti to lo del do cu‐ 
men to; nel caso con tra rio ap pa re la di ci tu ra « Ano ni mo ». Il con te nu‐ 
to del do cu men to viene det ta glia to, spes so molto pre ci sa men te (fino
a due pa gi ne), si trat ti di foto, di se gno o testo.

13

Come esem pi (ma è solo in di ca ti vo poiché varie sche de po treb be ro
esser evo ca te), si pos so no in di ca re le sche de del nu me ro 2 del primo
anno (de di ca to al ci ne ma), più par ti co lar men te ricco di in di ca zio ni
sulle il lu stra zio ni, op pu re le sche de del nu me ro 3 del quar to anno
(1940) dove ap pa re una serie di nomi di scrit to ri ita lia ni e stra nie ri
che at trae su bi to l’oc chio del let to re: da San dro Penna e Um ber to
Saba a Tom ma so Lan dol fi e Lu cia no An ce schi e da Paul Éluard a Fe‐ 
de ri co García Lorca, è tutto un con ve gno degli in tel let tua li di mag‐ 
gior peso che ap pa ri va su quel le pa gi ne.

14

In fat ti, la ri vi sta ha sem pre avuto fin dall’ini zio un’am bi zio ne cul tu ra le,
anche nella prima serie (fino al 1939), che come ri cor da Mar tel li ni
aveva un orien ta men to di chia ra ta men te “po li ti co”, ma è so prat tut to
con la se con da serie che la ri vi sta entra de ci sa men te nella pro pria
fase “cul tu ra le”. Que sta po la riz za zio ne dall’uno all’altro pe rio do è
quin di ben vi si bi le e si ri tro va d’al tron de sfo glian do l’In di ce dei col la‐ 
bo ra to ri o l’In di ce dei nomi ci ta ti nelle sche de.

15

L’ana li si della tra iet to ria della ri ‐
vi sta e del suo edi to re
La “po la riz za zio ne” po li ti ca e cul tu ra le della ri vi sta è uno dei pa ra me‐ 
tri che viene sot to li nea to di con ti nuo da Luigi Mar tel li ni nella parte
in ti to la ta « Una ri vi sta tra cul tu ra fa sci sta, eu ro pei smo e let te ra tu ra »,
dove viene det ta glia ta l’av ven tu ra del pe rio di co e del suo idea to re. Il
per cor so di se gna to da Mar tel li ni co min cia lo gi ca men te con gli al bo ri
della ri vi sta: le difficoltà nelle quali Ma la par te venne coin vol to dopo la
de nun cia del giu gno 1933 da Italo Balbo, l’ar re sto e l’espul sio ne dal
PNF e la con dan na al con fi no (p. 9-10); la de ci sio ne di su pe ra re la pro‐ 
pria « di sgra zia » con il la vo ro e l’idea della ri vi sta; lo scam bio di let te‐ 
re tra Ma la par te, Aldo Bo rel li e Orfeo Tam bu ri (p. 10-14); il pro gram ma
ini zia le di Ma la par te, re go lar men te ac cen na to nei primi nu me ri ad
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ogni usci ta con le re la ti ve mo di fi che (p. 17-19), per cui si passa dai 18
ar go men ti idea ti nel nu me ro 1 ai 58 nel nu me ro 4-5 del 1938.

Va su bi to no ta to che gli ar go men ti pro po sti sono di gran de varietà e
orien ta ti in linea di mas si ma a una di men sio ne po li ti ca e so cia le (« il
ca val lo ita lia no », « le città fa sci ste », « le fibre na zio na li », lo sport, la
lotta con tro la tu ber co lo si, il ci ne ma, la radio, ecc.). Il det ta glio dei ti‐ 
to li dei nu me ri della prima serie16 poi della se con da17 viene evo ca to
alle pa gi ne 20-22 (utile pa no ra ma del ti to li che ma ga ri sa reb be stato
da ri por ta re iso la to in un in di ce spe ci fi co alla fine del vo lu me, per
un’an co ra mag gior comodità di con sul ta zio ne).

17

Luigi Mar tel li ni si è sof fer ma to sulla frui zio ne della ri vi sta, ma anche
sulle difficoltà edi to ria li che, tenui all’ini zio (anche per via di una re la‐ 
ti va be ne vo len za dei re spon sa bi li del re gi me, in par ti co la re gra zie
all’ap pog gio di Ga leaz zo Ciano), di ven ta ro no in gen ti a par ti re dal 1940
e, come ovvio, si fe ce ro sen ti re par ti co lar men te nel 1943. La
contemporaneità di Pro spet ti ve con le con cor ren ti (Il Fron te spi zio, La
Ri for ma Let te ra ria, Campo di Marte, Cor ren te di Vita Gio va ni le, Ar go‐ 
men ti, Pri ma to e Let te ra tu ra)18 e il suo re la ti vo suc ces so (molti col la‐ 
bo ra to ri delle con cor ren ti scri ve va no pure per Ma la par te) di mo stra no
il va lo re delle pub bli ca zio ni, come te sti mo nia no d’al tron de le nu me‐ 
ro se e lun ghe ci ta zio ni d’ar ti co li (con rin vii alle sche de af fe ren ti) e di
scam bi di cor ri spon den za con cui Mar tel li ni ha do cu men ta to la sua
esplo ra zio ne.

18

Le sette prime mo no gra fie
La prima serie di Pro spet ti ve ebbe una buona ac co glien za fin dal
primo nu me ro (« Il ra gaz zo ita lia no ») no no stan te la cri ti ca espres sa
dai cat to li ci di una vi sio ne “trop po laica” della madre ita lia na e una
conformità dei con te nu ti con l’ideo lo gia fa sci sta ap pa re inol tre chia‐ 
ra men te. L’orien ta men to po li ti co della ri vi sta era fin trop po ovvio
nella mag gior parte dei con te nu ti, come per esem pio nelle messe in
ri lie vo del va lo re pro pa gan di sti co del ci ne ma nel nu me ro 2 e della
radio nel nu me ro 3.

19
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Il nu me ro 2 (« Il ci ne ma ») si apre su un fo to gram ma di Mus so li ni in
barca e in ten to ad azio na re una ci ne pre sa, ma a di spet to della chia ra
vena pro pa gan di sta, que sto nu me ro è uno dei più in te res san ti per os‐ 
ser va re come Ma la par te im po ne il pro prio punto di vista sulla Set ti ma
Arte per la quale ebbe sem pre un’affinità mar ca ta (in sie me alla pit tu ra
e al tea tro, oltre che alla scrit tu ra). Mar tel li ni de di ca un in te res se par‐ 
ti co la re a que sto nu me ro e cita ab bon dan te men te le idee di Ma la par‐ 
te sul ci ne ma lungo una de ci na di pa gi ne. Per l’edi to re pra te se, « l’oc‐ 
chio di vetro » ch’è il ci ne ma (la ci ne pre sa) per met te di « ar ran gia re la
realtà », e l’ar ti co lo in ti to la to « Verità sul ci ne ma » di mo stra punti di
con tat to con le idee di Pi ran del lo in ma te ria, ma, so prat tut to, in tro‐ 
du ce l’idea di « realtà sur rea le » cara a Ma la par te a cui Mar tel li ni ac‐ 
cen na lungo ben quat tro (ne ces sa rie) pa gi ne:

20

[…] la mo no gra fia sul Ci ne ma ci con sen te di estrar re dalle pa gi ne,
che Ma la par te di chia ra ta men te o ano ni ma men te ha re dat to, le idee
dello scrit to re sul modo di in ten de re il ci ne ma to gra fo. Idee che molti
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anni più tardi tro ve ran no una con cre ta ap pli ca zio ne quan do, a ri dos ‐
so degli anni Cin quan ta, approderà al ci ne ma – come “ge ne re”
espres si vo – rea liz zan do poi quel lo che è ri ma sto il suo unico film: Il
Cri sto proi bi to, usci to nel 1951. Af fron ta re, di fat ti, col ci ne ma, quel li
che de fi ni va pro ble mi fon da men ta li costituì per Ma la par te il fine ul ti ‐
mo da rag giun ge re cer can do di co niu ga re il po te re vo ca ti vo della
realtà (nella let te ra tu ra) e quel lo della rappresentazione- 
riproduzione di que sta realtà (nel ci ne ma), coi suoi due lin guag gi
(l’uno let te ra rio sim bo li co, l’altro tec ni ca men te vi si vo: an ti ci pan do le
ar go men ta zio ni di Pa so li ni sugli lin- segni e gli im- segni dei due di ‐
ver si co di ci gram ma ti ca li della lin gua e delle im ma gi ni) at tra ver so i
quali lo scrit to re tenterà di scrivere- leggere ci ne ma to gra fi ca men te la
realtà e, nel caso spe ci fi co del Cri sto, la scia re la trac cia nella sua vi ‐
sio ne re li gio sa.19

Mar tel li ni ri por ta inol tre un brano di Ma la par te in un ar ti co lo del 1951
in cui egli dichiarò: « Il modo di rac con ta re del ci ne ma è quel lo stes so
della let te ra tu ra nar ra ti va e, den tro certi li mi ti, quel lo me de si mo della
pit tu ra. Vo glio dire che vi è un solo modo di rac con ta re: e che que sto
modo è co mu ne tanto alla let te ra tu ra e alla pit tu ra, quan to al ci ne‐
ma. »20 Que sta di chia ra zio ne di Ma la par te ha la sua im por tan za per
ca pir ne la poe ti ca, par ti co lar men te in Ka putt e ne La pelle, libri dove
la scrit tu ra opera nella di men sio ne dell’ica sti co e nella messa in ri so‐ 
nan za, spes so espli ci ta, del vi si vo e dell’im ma gi na rio (si pensi per
esem pio alla scena dei pa ra ca du ti sti so vie ti ci lan cia ti su Jassy in Ka‐ 
putt). Per Ma la par te, in fat ti, l’in fluen za del ci ne ma « […] non è uni ca‐ 
men te di or di ne este ti co, ma so prat tut to di or di ne mo ra le, po li ti co e
so cia le  » ed è un media da con si de ra re come «  […] super- teatro,
come ‘realtà sur rea li sti ca del tea tro’ »21: di chia ra zio ni che ten do no a
far con si de ra re l’au to re come uno spe ri men ta to re po li se mi co dei
media ar ti sti ci per espri me re la realtà, an ti ci pan do per fi no, se con do
Mar tel li ni, « il con cet to pa so li nia no di poe sia teo riz za to dallo scrit to‐ 
re friu la no […] negli anni Ses san ta  » (Mar tel li ni, p. 34). Sono quin di
pa gi ne ne ces sa rie, quel le del Ma la par te nella ri vi sta dell’ago sto 1937
quan to quel le di Mar tel li ni nella sua ras se gna, per ca pi re la po(i)etica
dell’au to re pra te se, anche se varie ana li si della cri ti ca hanno ac cen na‐ 
to a que sto aspet to “vi si vo” dello stile dell’au to re.22

21

Sui sette nu me ri della prima serie della ri vi sta, Mar tel li ni os ser va che
lo sguar do di Ma la par te sugli ar go men ti ap pro da ti è cer ta men te, in
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parte ri le van te, in sin to nia con le pro spet ti ve del re gi me fa sci sta23 (il
nu me ro 4-5, per esem pio, s’in te res sa alla po li ti ca este ra mus so li nia na
e il nu me ro 6 – anzi i due nu me ri con se cu ti vi, l’ori gi na le e la sua rie‐ 
di zio ne, 6 e 6  – a Gli Ita lia ni in Spa gna al mo men to della guer ra ci vi‐ 
le). Tut ta via, si può os ser va re, sia negli ar ti co li di Ma la par te, sia (so‐ 
prat tut to) nella cor ri spon den za che tiene con vari in ter lo cu to ri e nei
rap por ti con loro (tra i quali Mino Mac ca ri, il vi gnet ti sta ap prez za to
per le ca ri ca tu re) una presa di di stan za e il sen ti men to di un Ma la par‐ 
te “co stret to” dal po te re men tre egli aspi ra a ren der si au to no mo. Il
re so con to che fa Mar tel li ni della cor ri spon den za di Ma la par te (p. 53-
58 e 61-66, ossia do di ci pa gi ne di ampie ci ta zio ni dagli scam bi epi sto‐ 
la ri) di mo stra le difficoltà re go la ri (per la si ste ma zio ne delle bozze, tra
l’altro) e, so prat tut to, il mu ta to orien ta men to di “pro spet ti va” dell’edi‐ 
to re che al lu de ri pe tu ta men te a un pro get to di te sta ta in ti to la ta
« Gior na le se gre to » ov ve ro « quin di cen na le di cri ti ca let te ra ria », ac‐ 
cen nan do in modo in si sten te a una pre oc cu pa zio ne sem pre mag gio re
per una linea edi to ria le di chia ra ta men te let te ra ria e cul tu ra le.

2

Prima svol ta edi to ria le: il « senso
vie ta to » del 1938
Il 1938 è così l’anno iden ti fi ca bi le con la svol ta iden ti ta ria della ri vi sta
(1938 è anche l’anno in cui scade la con dan na a 5 anni di con fi no e di
“vi gi la to spe cia le” di Ma la par te). È in nan zi tut to nella cor ris pon den za
con Orfeo Tam bu ri degli anni 1937-1938 che ap pare il pro get to di
gior nale «  let te ra rio storico- morale [e] po li ti co  » con contri bu ti dei
« mi glio ri scrit to ri d’Ita lia e d’Eu ro pa » da pub bli care « ogni 15 gior ni »
(in par ti co lare nella let te ra del 20 giu gno 1938 a Tam bu ri, ma il pro‐ 
get to era già idea to nel 1937). Il detto pro get to sarà ri pro pos to fi nal‐ 
mente nell’ar ti co lo « Senso vie ta to » che apre il nu me ro 8 della ri vis ta
re cante il me de si mo ti to lo. È anche in ter es sante l’evo lu zione degli
ag get ti vi – da « se gre to » a « vie ta to » – che tra duce l’am bi zione dello
scrittore- editore nell’am bi to delle re la zio ni (ov via mente “cos trette”)
con il re gime.

23

Qui, Luigi Mar tel li ni ha il me ri to di aver iden ti fi ca to e det ta glia to l’in‐ 
ten to di Mal a parte at tra ver so la cor ris pon den za in cro cia ta di – e con
– vari in ter lo cu to ri (Tam bu ri, Pe tro ni, Val lec chi, Prez zo li ni, tra altri).
Se il sos pet to di Mar tel li ni è che la ri vis ta sa rebbe ser vi ta a « te nere

24
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oc cu pa to Mal a parte » (p. 67), egli mette pure in ri lie vo in una lunga
nota a piè delle pa gine 68-69 le condi zio ni della svol ta edi to riale nel
1938, nei cam bia men ti di di ci tu ra della ri vis ta e in altri det ta gli. Per
Mar tel li ni, la conti nui tà conser va ta con i conse cu ti vi due nu me ri (in‐ 
ti to la ti il primo Lei e voi dei paesi tuoi e Pri gione gra tis il se con do),
anche per via delle dif fi col tà di pub bli ca zione, è solo ap pa rente :

[…] Si dice, altresì, che i di se gna to ri della ri vis ta hanno stu dia to e
rea liz za to un nuovo tipo di edi zione che, per la qua li tà della carta,
l’alto de co ro della stam pa, l’ele gan za, la di gni tà e la sem pli ci tà dell’ar ‐
chi tet tu ra ti po gra fi ca – tutte cose che non hanno nulla a che ve dere
coi conte nu ti – consente di of frire ai let to ri una ri vis ta as so lu ta ‐
mente nuova, mo der nis si ma, e al tempo stes so in ar mo nia con i mo ‐
del li clas si ci dell’arte ti po gra fi ca ita lia na. Ques to si dice, ma nes su no
ac cen no si fa al pas sag gio della ri vis ta dai conte nu ti po li ti ci ai conte ‐
nu ti let te ra ri.

Ad au men tare i dubbi concorre il fatto che Mal a parte, us ci to dal fas ‐
cis mo nel 1931, abbia pen sa to di fon dare, di ri gere, or ga niz zare una ri ‐
vis ta (con an nes sa casa edi trice) che – al me no per i sette nu me ri in
ques tione – è di chia ra ta mente al li nea ta con la po li ti ca del re gime e a
volte adu la to ria e ser vile, come si è po tu to consta tare. Solo ra gio ni di
op por tu ni tà per so nale, quin di, pos so no chia rire l’evi dente contrad di ‐
zione. Per le vi cende nar rate all’in izio, la rea liz za zione di una ri vis ta è
stata per Mal a parte, al me no per quel mo men to, una grande conso la ‐
zione (forse anche la conti nua zione di un vec chio sogno), per ché solo
così po te va ri tro var si nell’am biente let te ra rio e ri met ter si a scri vere
come se nulla fosse ac ca du to e, co munque, es sere di nuovo « qual cu ‐
no », non di men ti ca to né li qui da to dal re gime. Ma ben pres to il di sa ‐
gio fu al quan to pa lese per ché la conces sione e le condi zio ni erano in
netto contras to con la men ta li tà e col ca rat tere es tre ma mente li be ro
dello scrit tore, visto che la casa edi trice (alias la « ri vis ta ») do ve va
es sere ita lia nis si ma (nes sun au tore stra nie ro), cioè fas cis ta come era
l’Ita lia, e so prat tut to con l’ob bli go mo rale di non far pen tire il Mi nis ‐
tro che lo aveva be ne fi cia to. Non era fa cile tro vare col la bo ra to ri da
parte di uno – sia pur chia man do si Mal a parte – che aveva avuto guai
col re gime, ele men to in de si de ra to, senza tes se ra dal ’31, alla fron da e
an co ra (se non da sempre) sor ve glia to e control la to in ciò che scri ve ‐
va.
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Si ri volge, per esem pio, a Pa vo li ni 1’8 giu gno 1940 per dir gli che una
cosa sola lo ad do lo ra: la sua « si tua zione nei confron ti del Par ti to » e
pre ga va di « conse gnare al Duce » la let te ra che ac clu de va in
quell’oc ca sione. Il 13 no vembre ris crive a Pa vo li ni di quan to lo umi lii e
lo ad do lo ri il tro var si, come sta bi lisce per gli es pul si lo Sta tu to del
Par ti to, « al bando della vita ci vile » e che da ben sette anni sof fri va di
ques to stato di « umi lia zione » e pre ga va l’amico Pa vo li ni di «voler
es pri mere al Duce il suo do lore e la sua spe ran za». Oltre a queste
azio ni di rette, è pos si bile tro vare, tra le carte dell’Ar chi vio Cen trale
dello Stato, let tere nelle quali Mal a parte cerca la « be ne vo len za », dei
suoi in ter lo cu to ri, di chia ra « de vo zione », chiede una pa ro li na in
« suo fa vore », confer ma i suoi « sen ti men ti di dis ci pli na ».

Pros pet tive ap pare sempre più che possa es sere stata una so lu zione
pen sa ta per scio gliere tutti ques ti pro ble mi: Mal a parte do ve va bar ca ‐
me nar si tra mille dif fi col tà, tra le quali quel la – non fa cile – di os ser ‐
vare i patti se vo le va ri tor nare a scri vere e, nello stes so tempo, non
vo le va pie gare la testa (come mai del resto aveva fatto) pur ope ran do
d’ac cor do con le di ret tive go ver na tive. Si trat ta va, quin di, di es co gi ‐
tare una via d’us ci ta che, in fondo, po te va es sere rap pre sen ta ta
anche da quell’idea (quasi im pos si bile da rea liz zare) di un’in fi ni tà di
ar go men ti di ver si che an das se ro bene per tutti, fas cis ti e non, e ap ‐
pro va bi li in dis cu ti bil mente da ogni men ta li tà, quin di ap pro fon dir li
senza fare dis cor si trop po com pro met ten ti: da qui la so lu zione mo ‐
no gra fi ca con l’au si lio di mol tis sime foto e di se gni. II pro ble ma fon ‐
da men tale, però, era quel lo di muo ver si tra l’ade sione, pro ble ma ti ca
e sof fer ta, al fas cis mo e a Mus so li ni (con la sua mis sione di di fen dere
la ci vil tà) e la sua li ber tà di scrit tore, in sieme alla preoc cu pa zione
prin ci pale di tro vare sog get ti che pia ces se ro in alto senza in tac care
la sua in di pen den za e i suoi prin ci pi mo ra li e po li ti ci, che erano poi
quel li che lo ave va no fatto us cire dal fas cis mo e che non erano più in
conso nan za con quel li che ora do ve va no in vece condi zio nare la sua
ria bi li ta zione.

La si tua zione, per Mal a parte, era di certo dif fi cile ed anche « per ico ‐
lo sa », per non dire dell’im men sa pub bli ci tà (coi re la ti vi in ter es si) che
tutto som ma to contri bui va, oltre ai fondi del Go ver no, al fi nan zia ‐
men to della ri vis ta (e ad in troi ti per lui, visto che « pa ga va » Tam bu ri,
Pe tro ni ed altri, oltre i col la bo ra to ri), la quale pub bli ci tà gra vi ta va,
per la quasi to ta li tà (s’è visto), nella vi sione produttivo- autarchica che
il re gime aveva dell’eco no mia e tra le ca te go rie im pren di to ria li vi cine
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al fas cis mo: as pet to non mar gi nale già evi den zia to ar go men tan do del
n. 4-5 della ri vis ta.24

Ormai, il vero si gni fi ca to del nuovo corso di Pros pet tive, se con do
Mar tel li ni, ten de va a « […] man te nere in vita i va lo ri in tel let tua li e la
cultu ra, che non do ve va no ces sare di far sen tire la loro voce (per ché
non fosse di men ti ca ta) anche du rante la guer ra  » (p. 75). E, spie ga
Mar tel li ni, « […] La cultu ra cos ti tuisce così l’ef fet to alone di un’ideo lo‐ 
gia ed as sume nel nuovo corso di Pros pet tive il ruolo della po li ti ca:
d’al tronde Senso vie ta to an ti ci pa le ar go men ta zio ni let te ra rie di Lana
ca pri na » (p. 76)25.

25

Per al tro, Mar tel li ni ac cen na al fatto che il si gni fi ca to dell’es pres sione
« Senso vie ta to », ri pre sa nel ti to lo dell’ar ti co lo che si può consi de‐ 
rare come fon da tore della “se con da serie” di Pros pet tive, è spie ga bile
nella vi sione “pros pet ti ca” di Mal a parte sul fu tu ro po li ti co dell’Ita lia
se con do la quale « […] è vie ta to dis prez zare la cultu ra ed emar gi nar la,
è vie ta to consi de rar la in utile » (p. 77).

26

La frat tu ra: dalla po li ti ca alla cul ‐
tu ra
La reale frat tu ra tra la prima serie e il nuovo corso edi to ria le che Ma‐ 
la par te aveva in mente è da si tua re se con do Luigi Mar tel li ni a li vel lo
del nu me ro 10 che chiu de la prima serie, che reca il ti to lo Pri gio ne
gra tis (15 di cem bre 1939). Que sto ti to lo, se con do Mar tel li ni, con cet‐ 
tua liz za «  […]  un pa ra go ne con il con di zio na men to so vie ti co di una
let te ra tu ra che non ha un suo modo di espri mer si » (p. 79-80) nella
mente di Ma la par te (ed è vero che l’epoca è di ven ta ta una spe cie di
pri gio ne per i let te ra ti di quasi tutti i paesi eu ro pei e dell’Unio ne so‐ 
vie ti ca). L’espres sio ne « pri gio ne gra tis » è anche re la ti va a una tra di‐ 
zio ne cul tu ra le « de ge ne ra » (come si leggerà poi nell’ar ti co lo « Lana
ca pri na » (nu me ro 5 della nuova serie, con la data del 15 mag gio 1940).
Ma è anche un’espres sio ne leg gi bi le come un’al lu sio ne sub do la (se‐ 
con do il gusto di Ma la par te per i gio chi di pa ro le, fre quen te men te il‐ 
lu stra to anche in Ka putt, ne La pelle e in Ma le det ti To sca ni) alla pro‐ 
pria con di zio ne di pri gio nie ro con sen zien te – sia nello spa zio ita lia no
che nello spa zio eu ro peo – con lo sta tu to as sun to di “cor ri spon den te

27
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di guer ra” a par ti re dal 1940 (gra tis var reb be quin di per “con sen ti ta” o
“as sun ta”) e prima an co ra car ce ra to ef fet ti vo a par ti re dal 1933.26

Uno dei segni della mu ta zio ne della linea edi to ria le in quell’epoca sta
anche nelle re la zio ni che si sta bi li sco no tra Cur zio Ma la par te e Al ber‐ 
to Mo ra via (alias Pseu do) a cui ac cen na Mar tel li ni. Mo ra via as su me va
per fi no le vesti di di ret to re della ri vi sta in as sen za di Ma la par te nelle
sue mis sio ni di cor ri spon den te di guer ra, prima sul fron te al pi no, poi
sui fron ti orien ta li e set ten trio na li. Se i due scrit to ri sono nella po si‐ 
zio ne di “pri gio nie ri” (Ma la par te per la sua aspi ra zio ne già an zia na a
una vera “ri vo lu zio ne” – quel la de La ri vol ta dei santi ma le det ti – e co‐ 
stret to dal re gi me, Mo ra via per l’es se re ebreo e per il suo an ti fa sci‐ 
smo), cioè nella po stu ra di con tem pla re un « Pae sag gio at tra ver so una
fi ne stra chiu sa » (è il ti to lo di un ar ti co lo di Ma la par te nel nu me ro 8
del 15 ot to bre 1939), sono de ci si no no stan te, come viene evo ca to da
Mar tel li ni a pa gi na 79 del suo sag gio, a de di car si a un « […] gior na li‐

28

http://interfas.univ-tlse2.fr/lineaeditoriale/docannexe/image/983/img-3.jpg


La rivista Prospettive (1937-1952)

smo let te ra rio [che] pre sup po ne un altro rea li smo che poi è la fede nel
cre de re in ciò che pen sia mo e fac cia mo ».

La col la bo ra zio ne con Al ber to Mo ra via è d’al tron de più volte ri ba di ta
(fino alla « Let te ra aper ta a Mo ra via » del nu me ro 40-41 del 1951 che
Mar tel li ni ri por ta a pa gi na 149 del suo sag gio), in si sten za che vuole
sot to li nea re il le ga me crea to si tra i due scrit to ri e una certa con ver‐ 
gen za di punti di vista sul fatto poe ti co in ge ne re, in par ti co la re a
pro po si to della re la zio ne tra la prosa e « le facoltà lo gi che, se gre te e
in con fes sa bi li » (se con do Ma la par te) che si trova nelle scrit tu re le ga te
al sur rea li smo (pa ro la e con cet to da pren de re in senso largo, in te‐ 
gran do quin di il “rea li smo ma gi co”).27 In fat ti, quel pe rio do è im per‐ 
nia to in tor no al nu me ro 1 della nuova serie, del 15 gen na io 1940, in ti‐ 
to la to Il sur rea li smo e l’Ita lia (al quale se gui ran no I gio va ni non sanno
scri ve re, Le Muse cre ti ne, No stro pec ca to, Lana ca pri na e Ca da ve ri
squi si ti, tanto per pa le sa re l’idea di fondo – il di bat ti to sull’arte – che
fa na sce re le te sta te). Il si gni fi ca to della pa ro la «  sur rea li smo  » per
Ma la par te è « […] espres sio ne di un’arte non in te sa a me ra vi glia re, ma
ad in ven ta re e crea re di nuovo la realtà, a leg ger la non nella sua lo gi‐ 
ca e nel suo rea li smo ob biet ti vo, ma in modo ma gi co […] » (Mar tel li ni,
p. 81).

29
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D’al tron de, ag giun ge Mar tel li ni, nel suo ar ti co lo pub bli ca to su Pro‐ 
spet ti ve, Ma la par te «  […] ac co glie il Sur rea li smo per se pa rar lo da
quel lo fran ce se (visto come pun go lo e in ci ta men to in tel let tua le con‐
tro il ra zio na li smo per spin ger lo verso l’in con scio e il sogno), men tre
il sur rea li smo ita lia no è più na tu ra le, nasce dalla realtà sulla quale si
so stie ne e si regge, per poi ser vir si della fan ta sia (im ma gi na zio ne) per
rein ven tar la con un tocco di fa sci no, di at trat ti va, di in can to. » (Mar‐ 
tel li ni, p. 83).

30

È da con si de ra re, so prat tut to, il fatto che31

La pro du zio ne di Ma la par te, in quell’arco di tempo, s’in trec cia con
l’este ti ca dei «ca pi to li» nel rap por to pro ble mi della let te ra tu ra/pro ‐
ble mi della scrit tu ra, ov ve ro pro ble mi este rio ri, come se lo stile fosse
il pro ble ma let te ra rio fon da men ta le, men tre in quel 1940, e sem pre
su Pro spet ti ve, dopo quel n.1 sur rea li sta con l’ar ti co lo « Ca da ve ri
squi si ti », Ma la par te, oltre a par la re di un’au to no mia fi nal men te ri ‐
tro va ta e con qui sta ta in se stes sa, si po ne va il pro ble ma teo ri co della
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let te ra tu ra della sua ge ne ra zio ne e di quel la che de fi ni va « co mu ne
aspi ra zio ne a una magia non pu ra men te for ma le, a un di scor so non
pu ra men te ver ba le ». Ma la par te, messo a ta ce re il pre ce den te sag gi ‐
smo ideo lo gi co e mo ra li sti co, ormai sbloc ca to e re so si au to no mo dal
con trol lo po li ti co, nei Rac con ti, si muove, nel nuovo corso let te ra rio e
sti li sti co, in que sto spa zio di scrit tu ra (tra in can ta ta raf fi na tez za e
me ra vi glia, tra li ri smo e un’ana li si in tro spet ti va ap pli ca ta anche a
con te nu ti ester ni e og get ti vi, tra sor pre sa e imprevedibilità) all’in ter ‐
no del quale prose estro se e sto rie biz zar re si fon do no con cro na che
vis su te e fatti per so na li. Sto ria e psi co lo gia al lo ra coin ci do no, così in ‐
tui zio ne li ri ca e gioco sur rea le, « poe ti ca del sor pren den te » (quel la
del ci ta to rea li smo ma gi co) e « rac con to fan ta sti co » (in sie me ricco di
pro fon do si gni fi ca to umano): im pre vi ste e inat te se im ma gi ni e
fantasticità delle si tua zio ni, spe ri men ta zio ni sur rea li ste e stu po re li ‐
ri co, sog get ti vi smo e realtà og get ti va. Può anche av ve ni re che, ab ‐
ban do nan do se stes so (e la pro pria « sto ria »), Ma la par te rie sca a ri- 
creare un altro se stes so nell’in ven zio ne (si pensi agli ava ta ra fi na li) o
in un per so nag gio di fan ta sia (muo ven do si su una fal sa ri ga) per co ‐
strui re – mi ste rio sa men te – una sorta di ri fles so, una mol ti pli ca zio ne
della vita e dell’esi ste re, come in uno spec chio: lo spec chio, però,
della fan ta sia, dal cui fondo emer go no me mo rie au to bio gra fi che
dell’ado le scen za e di gioventù, ri cor di di viag gi, mo men ti di espe rien ‐
ze po li ti che ta lo ra dram ma ti che, con a volte lo stes so scrit to re pro ‐
ta go ni sta, pro iet ta to in un pae sag gio sug ge sti vo, tra in con tri ro man ‐
ze schi, con per so nag gi che sem bra no usci ti dalle fa vo le: « scrit ti rap ‐
so di ci forse non estra nei all’in flus so del primo Pa pi ni », come ebbe
[poi] a de fi nir li Eu ge nio Mon ta le [sul Cor rie re della Sera del 20 lu glio
1957, in oc ca sio ne della morte di Ma la par te], il Pa pi ni, cioè, delle biz ‐
zar re e me ta fi si che in ven zio ni. Con una buona dose, in Ma la par te, di
iro nia e scet ti ci smo (ma ga ri bre to nia no).28

Se con do Mar tel li ni – e l’os ser va zio ne ap pa re molto giu sta ri leg gen do
l’opera in que sta luce “sur rea li sti ca” –, Ma la par te, per cor ren do un
ter ri to rio che com pren de prosa d’arte, sur rea li smo, er me ti smo, cri ti‐ 
ca, prose e poe sia,

32

[…] prova que sto scan da glio se gre to e in ter no con l’unico mezzo che
aveva a di spo si zio ne: la scrit tu ra, la sola che gli per met tes se di ana ‐
liz za re anche un fre mi to e fon de re così cuore e cer vel lo, razionalità e
sen ti men to, fred dez za e calda par te ci pa zio ne umana. Le fan ta sie ma ‐
la par tia ne ri ve la no la capacità dello scrit to re di tra sfor ma re quel
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sogno in realtà, ma so prat tut to con la sua abilità nar ra ti va di fare in
modo che la stes sa “realtà” venga letta come ca rat te riz za ta da fan ta ‐
smi […] della sua sensibilità. […] » (Mar tel li ni, p. 85).

Ora, pare ovvio che que sta sensibilità (nella per ce zio ne e nella scrit‐ 
tu ra) sia stata in fluen za ta ed abbia avuto bi so gno del con tat to con gli
au to ri con cui collaborò e che apprezzò: la scrit tu ra si com bi na va
così, ideal men te e con cre ta men te, con l’attività edi to ria le.

33

Fin dall’ini zio di que sta se con da linea edi to ria le, de ci sa men te cul tu ra‐ 
le e let te ra ria, Ma la par te mette più par ti co lar men te in ri lie vo tre delle
cor ren ti cul tu ra li del suo tempo: il sur rea li smo, l’er me ti smo e l’esi‐ 
sten zia li smo.

34

Del sur rea li smo già evo ca to, Ma la par te in tro du ce nelle sue opere, a
par ti re da Il sole è cieco, i si gni fi can ti che è in te res san te met te re in
re la zio ne con vari ar ti co li pub bli ca ti in Pro spet ti ve, non solo di Ma la‐ 
par te ma anche di altri col la bo ra to ri, tra cui Mo ra via. Per esem pio
l’ar ti co lo «  No stro pec ca to  » del nu me ro 3 di marzo 1940 (Le Muse
cre ti ne) in cui parla dell’« in chio stro bian co » (rin vio alla ci ta zio ne già
ac cen na ta) è da met te re a con fron to con l’ano ni mo (ma pro ba bil men‐ 
te di mano di Mo ra via) « Il sur rea li smo e il dia vo lo » (nel primo nu me‐ 
ro del 1941, in ti to la to Sincerità dei nar ra to ri). Ma il sur rea li smo se‐ 
con do la con ce zio ne ma la par tia na è anche leg gi bi le nel nu me ro di
febbraio- marzo 1941 in ti to la to 7 li ri che e 3 prose di Cam pa na: le prose
poe ti che del poeta dei Canti or fi ci (cu ra te da Fran co Ma ta cot ta) sono
in ri so nan za con la fan ta sia e la di men sio ne im ma gi na le oni ri ca
dell’au to re di Il sole è cieco e d’altre prose in Ka putt o La pelle.
Nell’evo ca zio ne di que ste affinità, Mar tel li ni de di ca ben nove pa gi ne
di note all’os ser va zio ne delle ri so nan ze che il sur rea li smo in trat ten ne
nella cer chia di col la bo ra to ri della ri vi sta e che si ri per cos se nella
sfera in tel let tua le dell’epoca.

35

La di men sio ne sim bo li ca che fre quen ta va Ma la par te era d’altra parte
in affinità con l’er me ti smo, mo vi men to che ebbe forte pre sen za nella
ri vi sta tra mi te i nomi di Mon ta le, Luzi, Si ni sgal li, An ce schi, Bo, Macrì,
Bi gon gia ri (lista non esau sti va)29:

36

Gli esem pi di una cul tu ra (e scrit tu ra) er me ti ca co min cia no così ad
es se re pre sen ti, nei nu me ri che se gui ran no, sulle pa gi ne di Pro spet ti ‐
ve, tanto che ap pa ri va come campo ri ser va to del mo vi men to.30
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Let te ra tu ra e pit tu ra vanno di pari passo, in quan to le “po ie ti che” che
in ten de mette in va lo re Ma la par te si ri chia ma no a una “visibilità” (si
pensa ov via men te al con cet to che svilupperà Italo Cal vi no circa qua‐ 
rant’anni dopo) che tra spa re anche nel campo della pit tu ra. È un in te‐ 
res se che ap pa re pa le se con il nu me ro 25-27 (15 gennaio- 15 marzo
1942) « tutto scrit to da pit to ri » come re ci ta l’Av ver ten za e con l’in ten‐ 
zio ne di met te re in opera « un gioco della verità », di « spie ga re al po‐ 
po lo che cosa sia la pit tu ra per gli uo mi ni  » (si veda la sche da 805
dell’In di ce ra gio na to). È con que sto nu me ro in ti to la to Paura della pit‐ 
tu ra (l’ar ti co lo epo ni mo che dà spic co al fa sci co lo è scrit to da Re na to
Gut tu so) che la ri vi sta pren de una nuova svol ta ri ven di can do il va lo re
dell’ope ra re ar ti sti co come « atto di libertà », poiché « […] di pin ge re
si gni fi ca dar con cre tez za e reale iden ti fi ca zio ne for ma le alla facoltà di
spe ra re se con do la pro pria volontà ».31
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Ed è a par ti re da que sto pe rio do (la se con da guer ra mon dia le è ormai
in pieno svol gi men to con tutta la sua bar ba rie) che nell’am bi to di
que sta con giun zio ne tra le arti la ri vi sta di mo stra tutto il suo po ten‐ 
zia le ideologico- culturale e fa in cro cia re di nuovo la tra iet to ria cul tu‐ 
ra le con quel la po li ti ca.
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È pro prio il con cet to di « libertà crea ti va » degli ar ti sti, siano scrit to ri
o pit to ri, che ormai co sti tui sce una delle linee di forza della ri vi sta
che apre le sue pa gi ne a Pi cas so e Éluard. Ma la par te, as sen te poiché
sui fron ti del Nord (as si ste all’as se dio di Le nin gra do – « Pie tro bur go »
come evo ca to in apri le 1942) e dell’Est e la scia ta la di re zio ne di Pro‐ 
spet ti ve ad Al ber to Mo ra via con ti nua però a ma ni fe star si: l’ar ti co lo
« San gue ope ra io » co sti tui sce un mes sag gio mo ra le raf for za to dagli
scrit ti di col la bo ra to ri e pub bli ca zio ni di testi di scrit to ri che cer ca no
anche negli ar ti sti del “mondo di ieri” (da Gide a Goe the, da Fo sco lo a
Leo par di a Nie tzsche, come scri ve Mar tel li ni p. 108) « […] come l’arte
e la cul tu ra in ge ne re de vo no rap pre sen ta re, dal mo men to che con‐ 
ten go no non solo l’attualità ma le trac ce com por ta men ta li, mi ste rio se
e pro fon de, della “modernità” del mondo nel quale vi via mo. »32
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Al ber to Mo ra via ha tutta la sua im por tan za in que sto con te sto, sia per
la ge stio ne della ri vi sta in as sen za di Ma la par te, sia per la col la bo ra‐ 
zio ne al di bat ti to sulle va len ze della let te ra tu ra. Qui ven go no ri cor da ti
da Mar tel li ni gli ar ti co li fir ma ti « Pseu do », da « Me mo ria e ro man zo »
e « L’uomo e il per so nag gio » (set tem bre e ot to bre 1941) a « La pre ‐
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sen za la prosa » (set tem bre 1942), e pas san do da « Sincerità dei nar ra‐ 
to ri » e « Par ti co la ri ro man ze schi ». È qui che Mo ra via si con fron ta va
al rap por to tra prosa e libertà, per cui « […] la prosa do vreb be es se re
in rap por to di ret to con le più se gre te e in con fes sa bi li facoltà lo gi che
dello scrit to re. Essa do vreb be es se re l’espres sio ne di una sincerità
non tanto com ple ta quan to su pre ma men te coe ren te e perciò spin ta
ai li mi ti estre mi della fan ta sia. »33

Oc cor re ri por tar si all’esplo ra zio ne di que ste di chia ra zio ni (si de vo no
leg ge re qui le pa gi ne 106 a 109 del sag gio di Mar tel li ni per ben co glie‐ 
re l’am bien te in tel let tua le di que sto pe rio do ro ven te) e ri col le gar le
alla poe ti ca ma la par tia na, svol ta sia ne Il sole è cieco che in Ka putt, per
per ce pi re l’idea le mo ra le e ar ti sti co della Zeit gei st nella quale si muo‐ 
vo no Ma la par te e i con tri bu to ri alla ri vi sta. Si ar ri va così al nu me ro
34-36 (VI anno) de di ca to più par ti co lar men te alla que stio ne dell’esi‐ 
sten zia li smo: Le ul ti me anime belle, ti to lo al quan to in so li to del 15
ottobre- 15 di cem bre 1942 (sot to ti to lo « Da Ja spers a Ber diaeff ») che
apre con l’ar ti co lo epo ni mo di Gal va no Della Volpe.
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Ma la par te, da quan to si può leg ge re par ti co lar men te ne La pelle e nel
Jour nal d’un étranger à Paris, aveva po si zio ni al quan to pre ci se ri guar‐ 
do agli “esi sten zia li sti”: non ri spar mia Sar tre e i suoi se gua ci de fi ni ti
come « spo sta ti » e « pic co li bor ghe si che scim miot ta no gli ope rai »
(Mar tel li ni, p. 113). Si ri man da pure alle pa gi ne 1055-1060 de La pelle
(nell’edi zio ne dei Me ri dia ni della Mon da do ri) in cui Ma la par te in vei sce
con tro tutti quan ti sono ap pa ren ta ti più o meno ai fa mi ge ra ti esi sten‐ 
zia li sti di Saint- Germain-des-Prés. L’ar ti co lo di Della Volpe, come
ana liz za to da Mar tel li ni nelle pa gi ne de di ca te all’esi sten zia li smo se‐ 
con do Ma la par te, de fi ni sce in ve ce il con cet to di esi sten zia li smo in re‐ 
la zio ne all’er me ti smo ar ti sti co e let te ra rio (qui ri sie de l’in te res se
dell’espe rien za edi to ria le ma la par tia na in cui ven go no ri con si de ra te
le basi prag ma ti che dei mo vi men ti in tel let tua li dell’epoca) come « […]
estre mo co na to ro man ti co e mi sti co della vec chia cul tu ra eu ro pea in‐ 
di vi dua li sti ca  » (Mar tel li ni ci tan do Della Volpe, p. 110). Nel ri chia mo
del ti to lo all’« anima bella » schil le ria na34, Della Volpe, con il pa ra go‐ 
ne tra i punti di vista di Ja spers, Kir ke gaard, Hei deg ger e Ber diaeff, af‐ 
fer ma in so stan za che « […] il dua li smo di per so ne e società è ir ri so lu‐ 
bi le, fa parte del tra gi co eter no della vita umana  ».35 Ora, os ser va
Mar tel li ni:
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Il pro ble ma dell’esi sten za è stret ta men te le ga to alla vita dello scrit to ‐
re. Ba ste reb be leg ge re La ri vol ta dei santi ma le det ti e i nu me ri della
ri vi sta Ocea ni ca, la quale ideo lo gi ca men te e teo ri ca men te con tie ne i
prin ci pi del senso della vita e del sen ti ri si uomo (uomo umano), che è
sì per so na le (dello scrit to re), ma più am pia men te ge ne ra zio na le in
rap por to ai pro ble mi le ga ti alla prima guer ra mon dia le, alla po li ti ca
del fa sci smo, al ruolo degli in tel let tua li, alla mo ra le della cul tu ra e
quant’altro ap par ten ga al tor bi do pe rio do che con tie ne la vita dello
scrit to re Ma la par te, al me no fino agli anni di Pro spet ti ve (gros so
modo tra il 1915 e il 1943).36

Il me ri to di Mar tel li ni è qui, an co ra una volta, nell’in te res se por ta to al
pro fi lo in tel let tua le di Ma la par te, spes so non ap pro fon di to negli studi
de di ca ti allo scrit to re, at tra ver so la sua attività edi to ria le e quin di
nelle sue re la zio ni con le per so ne e le cer chie cul tu ra li coeve. La de‐ 
ci na di pa gi ne (110 a 117) di ana li si, ci ta zio ni e note di Mar tel li ni de di‐ 
ca te all’esi sten zia li smo visto dalla “sfera” col la bo ra ti va ma la par tia na
per met te di me glio co glie re le affinità e ri lut tan ze dello scrit to re per
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que sto mo vi men to, dopo quel le de di ca te al ci ne ma, all’er me ti smo e al
sur rea li smo. Sono pa gi ne che danno me glio a ve de re il clima cul tu ra le
nel quale lo scrit to re pra te se era vis su to in quel la prima metà del No‐ 
ve cen to e che spie ga no molti dei suoi “at teg gia men ti” poe ti ci nelle
varie opere, siano ro man zi, no vel le o sce neg gia tu re (Ma la par te è
anche au to re, oltre che del Cri sto proi bi to, di due sce neg gia tu re, Il
com pa gno di viag gio e Lotta con l’an ge lo, edite po stu me ri spet ti va‐ 
men te nel 1981 e nel 1997)37.

È a par ti re da quel mo men to, nel pieno della guer ra e av vi ci nan do si la
crisi po li ti ca che porterà alla ca du ta del fa sci smo, che Ma la par te ri‐ 
pren de de ci sa men te la stra da edi to ria le che com bi na cul tu ra e po li ti‐ 
ca. La ri vi sta ha per mes so, sin dal 1940, di pre pa ra re que sta nuova
svol ta nella pra ti ca po ie ti ca dell’au to re. L’ar ti co lo « Senso vie ta to » (n.
8 del 15 ot to bre 1939) aveva pre sen ta to già il pro gram ma da svol ge re,
quel lo di una va lo riz za zio ne della cul tu ra, pure in tempo di guer ra,
ap pel lan do si all’esem pio ac cen na to da Mus so li ni (ci ta to tre volte nella
pa gi na).38
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Con l’ar ti co lo « Lana ca pri na » (n. 5 del 15 mag gio 1940) il « ma ni fe sto
pro gram ma ti co  » si riaf fer ma, ma senza più ri fe ri men ti “fa sci sti” e,
scar tan do esem pi come D’An nun zio e Serra, mette in ri lie vo la
necessità di « […] una let te ra tu ra ita lia na […] una cul tu ra, fi nal men te
li be ra te dalla ‘pri gio ne gra tis’ di una tra di zio ne de ge ne ra ta in stile e in
mo ra le  », in un con te sto mon dia le che Ma la par te pre ve de in fu tu ro
« se mi na to di ca da ve ri ».39 Con l’ar ti co lo « Il san gue ope ra io » (n. 28-
29 del 15 aprile- 15 mag gio 1942) si in do vi na poi che Ma la par te giun ge
di nuovo a un mo men to de ci sa men te “po li ti co” con, in so stan za, un
ri tor no alla linea ideo lo gi ca che era stata pre sen ta ta in Viva Ca po ret‐ 
to!, una linea dif fu sa sia in Il Volga nasce in Eu ro pa (dove ap pa re lo
stes so ar ti co lo) che in Ka putt (nel ca pi to lo « Pa tria ca val lo », in par ti‐ 
co la re) e che più tardi sboccherà ne La pelle, con la di fe sa dei « vinti »
con tro i « vin ci to ri » d’ogni guer ra su bi ta da ogni po po lo.
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L’at teg gia men to “con tro” spunterà d’al tron de ul te rior men te sia
nell’ar ti co lo « Guer ra e scio pe ro » del nu me ro iso la to40 da ta to 1951-
1952 che nel film Il Cri sto proi bi to (1951). L’anno 1943 è quel lo in cui
l’ag get ti vo «  fa sci sta  » scom pa re nella ru bri ca «  Con fe de ra zio ne dei
pro fes sio ni sti e ar ti sti  » e in cui Ma la par te viene ar re sta to per due
volte di se gui to (prima in ago sto poi in no vem bre): le difficoltà della
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ri vi sta di ven ta no pa le si e il con te sto sem pre più teso, come di mo stra
la re la zio ne (Mar tel li ni, p. 123-127) degli scam bi epi sto la ri tra Ma la par‐ 
te, Bom pia ni e Pel le gri ni (la ge stri ce della ri vi sta).

Se nella let te ra del 3 set tem bre 1943 Ma la par te ac cen na, con una
certa iro nia per chi legge, al ne ces sa rio at teg gia men to nella si tua zio‐ 
ne pre sen te (« Il no stro modo di es se re an ti fa sci sti deve ri sul tar chia‐ 
ro, sia pure con un certo stile […] »), il testo ine di to in ti to la to « Ob‐ 
bie zio ne di co scien za » aiuta a ca pi re un po’ me glio l’in do le in tel let‐ 
tua le di Ma la par te. Il lungo ar ti co lo ine di to, ri por ta to in ex ten so da
Mar tel li ni, è in so stan za una di chia ra zio ne – a po ste rio ri quasi un te‐ 
sta men to della ri vi sta – che ar go men ta quel la che sa reb be do vu ta es‐ 
se re la fu tu ra linea edi to ria le.

47

Nel corso delle quat tor di ci pa gi ne ri por ta te da Mar tel li ni si legge
anche un elo gio di Mo ra via, rap pre sen tan te del pre gio di una « let te‐ 
ra tu ra li be ra » e dell’« ob bie zio ne di co scien za » come forme di re si‐ 
sten za nelle sfere (in ter se can ti) cul tu ra le e so cia le. Il mes sag gio di
fondo è che i gio va ni che si sono for ma ti sotto il fa sci smo hanno
un’ob bli ga zio ne di co scien za e de vo no tro va re una via d’esi sten za
« […] at tra ver so una rie la bo ra zio ne mar xi sta del mito li be ra le » e un
at teg gia men to «  non bor ghe se  » al fine di im po sta re la fu tu ra lotta
po li ti ca in Ita lia. In que sto con te sto, il gio va ne in tel let tua le deve avere
come guida il con cet to di « let te ra tu ra come vita » (for mu la di Carlo
Bo ri pre sa da Ma la par te).
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Un altro nome elo gia to in sie me a Mo ra via è quel lo di Piero Go bet ti (il
gio va ne let te ra to, ap pun to, che aveva ri co no sciu to il ta len to di Ma la‐ 
par te nel 1925, benché fos se ro di schie ra men ti po li ti ci op po sti e Go‐ 
bet ti aves se am mo ni to Ma la par te per l’es se re “dalla parte sba glia‐ 
ta”).41 La poliedricità, l’aper tu ra di mente, nonché un’in dis so lu bi le so‐ 
vrim po si zio ne di po li ti ca e di cul tu ra sono pre sen ta te da Ma la par te
come una con di zio ne sine qua non dell’in tel li gen za del po po lo da co‐ 
sti tui re: viene ri ba di ta inol tre la sim pa tia sia per il sur rea li smo « […]
anche di na tu ra po li ti ca » che per un er me ti smo “laico”, nonché l’im‐ 
por tan za delle ri vi ste let te ra rie con tro le «  pro sti tu te università  ».
L’ar ti co lo mai pub bli ca to42 si con clu de va ad di rit tu ra così:
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[…] Un gior no, alla let te ra tu ra ita lia na di que sta no stra lunga sta gio ‐
ne ser vi le sarà reso l’onore che me ri ta: e in tan to il mag gior onore le
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viene dall’aver sa pu to edu ca re, nel suo giar di no proi bi to, le rose di
cui ha sem pre bi so gno per tor nar uomo, l’asino di Apu leio.43

Si noterà l’ele gan za bef far da, con for me all’in do le ma la par tia na, su cui
si con clu de un’ar go men ta zio ne che in non pochi pas sag gi del testo
potrà pa re re ci ni ca ad al cu ni let to ri che co no sco no la cro no lo gia
delle ade sio ni ideo lo gi che di Ma la par te. Luigi Mar tel li ni fa os ser va re
però che l’at teg gia men to di Ma la par te cor ri spon de a quel lo che era
trac cia to già nelle pa gi ne di Viva Ca po ret to!, e che, inol tre, la pre oc‐ 
cu pa zio ne per una più che mai ne ces sa ria ri vo lu zio ne sa reb be do vu ta
rie mer ge re nel nu me ro iso la to (40-41) dell’in ver no 1951-1952. In que‐ 
sto nu me ro, in fat ti, sa reb be do vu to ser vi re d’ar ti co lo di fondo un
testo (in com piu to) in ti to la to «  Let te ra aper ta a Mo ra via  »44, in cui
Ma la par te scri ve va:
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[…] Se oggi Pro spet ti ve torna alla luce, non è già perché la libertà sia
tor na ta in Ita lia, ma perché la libertà è nuo va men te in pe ri co lo, per
opera di quel lo stes so spi ri to che l’aveva sop pres sa in que gli anni. E
parlo sopra tutto, caro Mo ra via, della libertà in tel let tua le, spe cie di
quel la let te ra ria, in si dia ta e op pres sa e cor rot ta da quel le stes se leggi
fa sci ste che oggi, in mano ai preti, si ri ve la no più in si dio se e op pri ‐
men ti di prima.45

Com men ta Mar tel li ni: « […] Rie mer go no i con cet ti, ti pi ci in Ma la par te
dei pa dro ni di ieri (so sti tui ti da quel li del do po guer ra), della scel ta di
Pro spet ti ve di dare voce a quel li che erano im pe di ti di par la re (o di
espri mer si li be ra men te at tra ver so la scrit tu ra) […] » (sic, p. 151). Se‐ 
con do Mar tel li ni, l’ar ti co lo «  San gue ope ra io  » (che è poi ser vi to
anche di pre fa zio ne a Il Volga nasce in Eu ro pa edito nel 1951 pres so
Aria d’Ita lia) sa reb be stato pub bli ca to in so sti tu zio ne della let te ra a
Mo ra via per ra gio ni pragmatico- ideologiche. Nei fatti, Ma la par te era
tor na to alla “pro spet ti va” trac cia ta in Viva Ca po ret to! e «  […] con ti‐ 
nua va l’an ti ca bat ta glia per di fen de re una delle due Ita lie: quel la degli
umili, con tro quel la ipo cri ta e falsa dei bi got ti di ogni fede e di ogni
par ti to. E pro se gui va anche la lotta di clas se. » (Mar tel li ni, p. 157).
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Se con do Mar tel li ni, in con clu sio ne, Pro spet ti ve « […] è stata la ri vi sta
del cam bia men to di quei tempi e delle re la ti ve idee, del mu ta men to
ge ne ra zio na le, della voce con tro il si len zio, della libertà con tro la pri‐ 
gio ne dell’ideo lo gia e quin di, ine vi ta bil men te, delle con trad di zio ni, dei
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pro ble mi, degli im pe di men ti, delle in cer tez ze, dei dif fi ci li orien ta‐ 
men ti cul tu ra li e let te ra ri che hanno ca rat te riz za to non solo il tor‐ 
men ta to Ma la par te come uomo e come scrit to re, ma i sogni e le
aspet ta ti ve di un’in te ra ge ne ra zio ne con con tra sti e scon tri  ». Per
Mar tel li ni, l’ope ra zio ne di Ma la par te è quin di da con si de ra re una
« […] ri cer ca di au to no mia, all’in ter no dello stes so ade gua men to » (p.
158), te nen do conto anche del fatto che la ri vi sta è stata «  […] una
sorta di “of fi ci na” […] che vo le va la vo ra re per un nuovo tipo di let te ra‐ 
tu ra, la quale aves se come punto mo ra le […] la sua fedeltà ad un mo‐ 
del lo su pe rio re di let te ra tu ra che di pen de va pro prio dalla sua libertà
sen ti ta come esi gen za, anch’essa, mo ra le: que sto è stato, in fondo, il
con ti nuo tra va glio in tel let tua le, cul tu ra le e let te ra rio dello scrit to re. »
(p. 159).46

Il sag gio di Mar tel li ni si conclude ci tan do un brano del Jour nal d’un
étranger à Paris, in cui Ma la par te di chia ra «  […] Tutti i miei ava ta ra
sono ava ta ra let te ra ri. […] Non si vuol ca pi re che io sono verso gli an‐ 
ti fa sci sti ciò che sono stato verso i fa sci sti, […] che non mi in te res so
che alle idee, alla let te ra tu ra, all’arte. Che sono un uomo li be ro, un
uomo al di là di tutto ciò che agita que sta po ve ra massa di uo mi‐ 
ni. »47.
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Dalla let tu ra del sag gio di Luigi Mar tel li ni e delle sche de dell’In di ce
ra gio na to ri sul ta l’im ma gi ne di un uomo che era in cerca di una sua
libertà, in campo cul tu ra le cer ta men te, ma quel campo non era se pa‐ 
ra bi le dal campo so cia le e quin di po li ti co, e nem me no da un campo
per so na le e psi co lo gi co.
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Con si de ran do il giu di zio che espres se Piero Go bet ti all’ini zio della
tra iet to ria di Ma la par te (il non es se re dalla parte giu sta) e os ser van do
il fatto che Ma la par te seguì una “stra da dif fi ci le”, ma ga ri con “tra di‐ 
men ti”, ver reb be da dire (me dian te un gioco di pa ro le un po’ tra va glia‐ 
to) che in fin dei conti lo scrit to re pra te se fu una spia dello Zeit gei st
di quel la – an co ra vi ci na – prima metà del No ve cen to.48 E che, come
per le spie di John le Carré, Ma la par te ha po tu to pra ti ca re il “tra di‐ 
men to” come quan do si pra ti ca l’“im ma gi na zio ne”, cioè quan do “la
realtà non è ab ba stan za bella”.49 Il ter mi ne spia è af fer ra bi le nei due
sensi della pa ro la (il con fi den te o de la to re e l’in di zio o sin to mo) pro‐ 
prio perché si trat ta in nan zi tut to di ter re ni e di entità let te ra rie. Con
que sto si vor reb be dire che Ma la par te ha sem pre messo in gioco – a
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ri schio – il non ade guar si agli sche mi im po sti (come accennò in varie
pa gi ne di Ka putt nei col lo qui del nar ra to re con di gni ta ri na zi sti o fa‐ 
sci sti, per esem pio nel suo « gio ca re a cric ket » con Himm ler e il Ge‐ 
ne ral gou ver neur di Po lo nia)50. Anche nel suo ruolo di edi to re della ri‐ 
vi sta Pro spet ti ve, Ma la par te po treb be aver se gui to que sta sua re go la
pe ri co lo sa, del met te re in gioco, come dice Mar tel li ni, una «  sua
libertà sen ti ta come esi gen za, anch’essa, mo ra le ». Ov via men te, “tra‐ 
di re” si gni fi ca qui “ten ta re di dire” qual co sa della realtà (sia let te ra ria
che po li ti ca e so cia le): il ri sul ta to di tale ri cer ca è sem pre de lu den te
poiché si corre spes so il ri schio di tra di re qual che ele men to della
realtà (e porta a po la riz za re la pro spet ti va adot ta ta, fino a con trad dir‐ 
si a mo men ti), e que sto av vie ne pro prio nel ten ta ti vo di af fer ra re una
realtà che sfug ge a ogni no zio ne di coe ren za etica e/o mo ra le.51

La tra iet to ria dello scrit to re pra te se è stata com ples sa pro prio a
causa del con flit to tra le aspi ra zio ni, tra una co stan te necessità di im‐ 
pe gnar si (come si legge nell’in tro du zio ne a Bat ta glia tra due vit to rie di
Ar den go Sof fi ci nel 1923) e l’at tac ca men to alla pro pria in di pen den za
in quan to ar ti sta ch’egli re go lar men te ri ven di ca va. Tut ta via, il per cor‐ 
so di Ma la par te, pure nella sua “av ven tu ra” (da pren de re nel senso che
dà Gior gio Agam ben a que sto ter mi ne nel sag gio omo ni mo del
2015)52 edi to ria le con Pro spet ti ve (già il ti to lo era pro gram ma ti co), è
stato retto anche dalla pre oc cu pa zio ne di ca pi re qual co sa della realtà:
ten ta ti vo che è sem pre stato quel lo dei veri ar ti sti e in tel let tua li. Se la
guer ra e la morte (con il cor re la to in se pa ra bi le ch’è la vita) sono così
pre sen ti nell’in te ra opera, è perché la ri cer ca di una verità passa per
quell’esperienza- limite ch’è la guer ra, che fu un oriz zon te on ni pre‐ 
sen te della prima metà del No ve cen to, sia con i due con flit ti mon dia li
che con i con flit ti lo ca li che poi di ven te ran no l’oriz zon te della se con‐ 
da metà del se co lo e dell’ini zio del se guen te. Ma la par te si è in te res sa‐ 
to di per so na (e ha anche pa ga to di per so na nel suo pro ce de re) a que‐ 
sto aspet to dell’esi sten za, ap pog gian do si sem pre sui media in grado
di la sciar spi ra re qual co sa della verità pro fon da dei con flit ti a cui as‐ 
si stet te: la let te ra tu ra, l’edi to ria, e, alla fine del per cor so, pure il ci ne‐ 
ma (si pensi al tema del tra di men to, degli altri, di sé, ne Il Cri sto proi‐ 
bi to).
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L’in te res se del libro di Luigi Mar tel li ni sta ap pun to nel re so con to di
que sta esplo ra zio ne dell’es se re al mondo in quan to let te ra to e pas sa ‐
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te di Ma la par te nel « Me ri dia no » della Mon da do ri pub bli ca to nel 1997, e per
le Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne ha pub bli ca to due ine di ti ma la par tia ni: Il
Cri sto proi bi to (1992) e Lotta con l’an ge lo (1997). Pub bli ca to nel 2014 pres so le
Edi zio ni Scien ti fi che Ita lia ne a Na po li, il vo lu me Le « Pro spet ti ve » di Ma la‐ 
par te è una re cen te esplo ra zio ne dell’attività edi to ria le più im por tan te di
Cur zio Ma la par te (Kurt Erich Suc kert), nato a Prato nel 1898 e morto nel
1957 a Roma. Il pre sen te ar ti co lo è da con si de ra re in nan zi tut to una re cen‐ 
sio ne della ri cer ca pro pria men te scien ti fi ca di Mar tel li ni che spic ca tra le
in ter pre ta zio ni dell’opera del con tro ver so scrit to re pra te se.

3 Cur zio MAL A PARTE, « Nos tro pec ca to » (è il ti to lo epo ni mo del n. 4 di Pro‐ 
spet ti ve, del 15 apri le 1940), la ci ta zione è in epi grafe del libro di Luigi Mar‐ 
tel li ni, Le « Pros pet tive » di Mal a parte, op. cit., p. 4. Mal a parte pare ac cen‐ 
nare al fatto che se non tutto può esser scrit to nell’am bi to di una dit ta tu ra
si può tut ta via ac ce dere a una «  cos cien za  » che ri mane, essa, in ne ga bile,
quasi pren den do a contro pe lo il motto di George Or well nel ro man zo 1984
(il testo di Or well è del 1948) « L’Or to dos sia è in con sa pe vo lez za [Or tho doxy
is un cons cious ness] » (1984, libro I, cap. 5). È da se gna lare per al tro un in ter‐ 
es sante pa ral le lo che Jacques Geor gel ha sta bi li to tra i due scrit to ri in
Malaparte- Orwell, re gards pa ral lèles, Paris, Le Ma nus crit, 2006.

4 Per un pa no ra ma sugli elen chi delle ri vi ste del No ve cen to, si veda l’ar ti co lo
di Ste fa no CRESPI, « Le ri vi ste ri vi si ta te. Re per to rio delle ri vi ste let te ra rie del
No ve cen to ita lia no  », in Nuova Ri vi sta Eu ro pea, a. III, n° 13, settembre- 
ottobre 1979, p. 127-135.

5 Il Sel vag gio era stato idea to da An gio lo Ben ci ni, vi na io, ex- ufficiale e ras di
Pog gi bon si (Siena): venne pub bli ca to dal 1924 al 1943 con Mino Mac ca ri

to re di let te ra tu re, esplo ra zio ne com ples sa e in vari mo men ti tor men‐ 
ta ta, che svol se Ma la par te.
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come re dat to re che di ven ne poi di ret to re della ri vi sta nel 1926. La di re zio ne
passò poi a Leo Lon ga ne si dopo la riu nio ne della ri vi sta con il pe rio di co
L’Ita lia no (di ret to da Lon ga ne si) nel 1933. Il Sel vag gio di fen de va, tra tol le ran‐ 
za e cen su ra, l’au to no mia dell’arte, nonché il di rit to dell’attività cul tu ra le di
“bur lar si” della po li ti ca (un at teg gia men to che procurò alla ri vi sta vari se‐ 
que stri).

6 Ibi dem, p. 132.

7 Piero Go bet ti, pur av ver sa rio del fa sci smo a cui aveva ade ri to Ma la par te,
ne aveva ri co no sciu to il ta len to de fi nen do lo « la mi glior penna del re gi me »
e scris se la pre fa zio ne al sag gio Ita lia bar ba ra che volle pub bli car gli nel 1925.

8 Luigi MAR TEL LI NI, « In tro du zione », in Cur zio Mal a parte, Opere scelte, Mi la‐ 
no, Mon da do ri « I Me ri dia ni », 1997, p. LV- LVI.

9 La ci ta zione è di Gian car lo VIGO REL LI, in « Tes ti mo nian za e pro pos ta di re vi‐ 
sione », in Cur zio Mal a parte, Opere scelte, Mi la no, Mon da do ri «  I Me ri dia‐ 
ni », 1997, p. XXX.

10 Per il sito CIRCE, [http://r.unitn.it/it/lett/circe]. Per la sche da di Marta
Bru scia su Pro spet ti ve, [http://r.unitn.it/it/lett/circe/pro spet ti ve].

11 Cfr. Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pros pet tive » di Mal a parte, op. cit., p. 12.

12 Luigi Mar tel li ni chia risce il pro po si to mal a par tia no a par tire dalla cor ris‐ 
pon den za dello scrit tore: cfr. la nota 13 p. 17 che ri por ta la let te ra di Mal a‐ 
parte al Pre fet to di Roma, Celso Lu cia no, in data del 25 gen naio 1937.

13 Il pos ses si vo del ti to lo rin via ov via mente a Mus so li ni.

14 Il vero e pro prio ul ti mo nu me ro della ri vi sta esce però circa dieci anni
dopo, con la da ta zio ne «  1 di cem bre 1951-1 gen na io 1952 »: que sto nu me ro
(40-41) con sta di solo otto pa gi ne. L’In di ce ra gio na to di Mar tel li ni pre sen ta la
ri vi sta in cin que seg men ti, nu me ra ti da I a VII; l’ul ti mo nu me ro (1952) con il
nu me ro VIII.

15 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 164.

16 Mar tel li ni pre ci sa per la prima serie a pro po si to del’in gente pro gram ma
in iziale men zio na to da Mal a parte: « […] di ques to gi gan tes co pro get to edi‐ 
to riale fu ro no rea liz za ti sol tan to i primi sette nu me ri: Il ra gaz zo ita lia no (n.
1, lu glio 1937), Il ci ne ma (n. 2, agos to 1937), La radio (n. 3, set tembre 1937), La
sua po li ti ca es te ra (n. 4-5, feb braio 1938), Ita lia ni in Spa gna (n. 6, giu gno
1938), Ita lia ni in Spa gna (Da Ma la ga a Ma drid) (n. 7, mag gio 1939 feb braio
mag gio 1939). Il fatto, però, che l’or dine – per lo meno d’avvio – ve nisse ris‐ 
pet ta to, può in dur ci a pen sare che il pro get to “Pros pet tive” po te va contare
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su una sorta di ga ran zia (eco no mi ca) fu tu ra e quin di di una lunga vita (edi to‐ 
riale) per rea liz zare un pro gram ma così im po nente. Ma dal n. 8 dell’ot tobre
1939 prende l’avvio una serie dal conte nu to let te ra rio e ia ri vis ta, con scelte
più li bere e pre cise e po si zio ni in tel let tua li più ar ti co late e varie […] » (Luigi
MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 20).

17 Mar tel li ni pre ci sa in una nota i ti to li dei nu me ri mo no gra fi ci: « […] Senso
vie ta to (n. 8, 15 ot to bre 1939); Lei e voi dei paesi tuoi (n. 9, 15 no vem bre 1939);
Pri gio ne gra tis (n. 10, 15 di cem bre 1939); Il sur rea li smo e l’Ita lia (n. 1, 15 gen‐ 
na io 1940); I gio va ni non sanno scri ve re (n. 2, 15 feb bra io 1940); Le muse cre‐ 
ti ne (n. 3, 15 marzo 1940); No stro pec ca to (n. 4, 15 apri le 1940); Lana ca pri na
(n. 5, 15 mag gio 1940); Ca da ve ri squi si ti (n. 6-7, 15 giugno- 15 lu glio 1940);
Aver voce in “ca pi to li” (n. 8-9, 15 agosto- 15 set tem bre 1940); L’as sen za, la
poe sia (n. 10, 15 ot to bre 1940); Mi ste ri della poe sia (n. 11-12, 15 di cem bre
1940); Mo ra le e let te ra tu ra (n. 13, 15 gen na io 1941); 7 li ri che e 3 prose di Cam‐ 
pa na ine di te (n. 14-15, 15 febbraio-  15 marzo 1941); Con di zio ne della forma (n.
16-17, 15 aprile- 15 mag gio 1941); Apol lo in Ame ri ca (n. 18-19, 15 giugno- 15 lu‐ 
glio 1941); Me mo ria e ro man zo (n. 20-21, 15 agosto- 15 set tem bre 1941); L’uomo
e il per so nag gio (n. 22, 15 ot to bre 1941); Sincerità dei nar ra to ri (n. 23-24, 15
novembre- 15 di cem bre 1941); Paura della pit tu ra (n. 25-27, 15 gennaio- 15
marzo 1942); Il san gue ope ra io (n. 28-29, 15 aprile- 15 mag gio 1942); Par ti co la‐ 
ri ro man ze schi (n. 30-31, 15 giugno- 15 lu glio 1942); La pre sen za, la prosa (n.
32-33, 15 agosto- 15 set tem bre 1942); Le ul ti me anime belle (n. 34-36, 15
ottobre- 15 di cem bre 1942); O ma te ma ti che se ve re! (n. 37, 15 gen na io 1943);
Cri ti ca della cri ti ca (n. 38-39, 15 febbraio- 15 marzo 1943); il nu me ro iso la to
(n. 40-41, 1 di cem bre 1951-1 gen na io 1952) non ha ti to lo come mo no gra fia ma
ri por ta in co per ti na l’in di ce del con te nu to. […] » (Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro‐ 
spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 21-22, nota16).

18 I di ret to ri ris pet ti vi erano En ri co Lu ca tel lo (poi Piero Bar gel li ni e Barna
Oc chi ni) 1931-1940; Al ber to Ca roc ci e Gia co mo No ven ta 1936-1939; En ri co
Val lec chi (con Al fon so Gatto e Vasco Pra to li ni) 1938-1939; Er nes to Trec ca ni
198-1940; Al ber to Ca roc ci 1941; Giu seppe Bot tai e Gior gio Vec chiet ti 1940-
1943; Ales san dro Bon san ti 1937-1947.

19 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 31.

20 Cur zio MA LA PAR TE, «  Re gi sta scrit to re e re gi sta di ret to re  », L’oc chio
ma gi co, dicembre- gennaio 1951, ci ta to da Mar tel li ni sem pre a pa gi na 31.

21 I brani ci ta ti sono nell’ar ti co lo di Ma la par te « Verità del ci ne ma » (sche da
114 dell’In di ce ra gio na to), Pro spet ti ve, I, n. 2, ago sto 1937, p. 5-12.
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22 Si veda per esem pio, per una delle ana li si più re cen ti, Au ré lie MAN ZA NO,
Dans le bouillon ne ment de la créa tion. Le monde mis en scène par Cur zio
Mal a parte, Paris, PUPS, 2017, che an nun cia sin dal ti to lo la pros pet ti va sti lis‐ 
ti ca dell’au tore.

23 Mar tel li ni evoca «  una sorta di consen ziente, se non vo lu ta, col la bo ra‐ 
zione » con il re gime (p. 49), per esem pio nel nu me ro 5 de di ca to all’« In dus‐ 
tria tes sile ita lia na » (si è al mo men to delle di chia ra zio ni mus so li niane della
ri cer ca dell’au tar chia).

24 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 71-73.

25 Lana ca pri na è il ti to lo del nu me ro 5 del IV anno, con data del 15 mag gio
1940 (si è a ap pe na meno di quat tro set ti mane dalla di chia ra zione di guer ra
di Mus so li ni alla Fran cia e all’In ghil ter ra).

26 Si può ri cor dare che Mal a parte concluse la pre fa zione di mag gio 1948 di
Tec ni ca del colpo di Stato con la frase: « Poi ché “il pro prio dell’uomo” come
scri ve vo nel 1936, “non è di vi vere li be ro in li ber tà, ma li be ro in una pri‐ 
gione”. » (cfr. Cur zio MAL A PARTE, Tec ni ca del colpo di Stato, in Opere scelte, Mi‐ 
la no, Mon da do ri I Me ri dia ni, 1997, p. 129.

27 L’in ter esse di Mal a parte per il sur rea lis mo (sempre in senso ge ne rale, non
li mi tan do si al mo vi men to fran cese) ri sale in fat ti al 1931, di cui si tro va no
tracce sia nel sag gio Tech nique du coup d’État che nelle rac colte di rac con ti
So do ma e Go mor ra, poi in se gui to anche in Fughe in pri gione, Sangue e
Donna come me (si ri man da alle os ser va zio ni di Mar tel li ni, p. 82). Mal a parte
e Bon tem pel li (noto per es sere l’idea tore del «  rea lis mo ma gi co » o per lo
meno il suo mag gior rap pre sen tante) si erano fre quen ta ti. E per quan to ri‐ 
guar da Mo ra via, oltre l’evo ca zione delle conce zio ni poe tiche mo ra viane
fatta da Mar tel li ni, basta forse ri cor dare che una delle sue rac colte s’in ti to la
Rac con ti sur rea lis ti e sa ti ri ci, rac con ti quasi tutti com pos ti negli anni tra il
1935 e il 1945.

28 Il com men to è di Luigi Mar tel li ni, p. 83-84. Os ser va zio ni molto in ter es‐ 
san ti per dis tin guere qual co sa dell’«  ideo lo gia ar tis ti ca » di Mal a parte, che
l’au tore ha messo in gioco nelle opere a par tire dai Rac con ti e da Il sole è
cieco e, ov via mente, in varie pa gi na per così dire “al lu ci nate” di Ka putt e di
La pelle.

29 Nel nu me ro 10, per esem pio, Carlo Bo apre con « L’as sen za, la poe sia » e
il fas ci co lo contiene testi, tra altri, di Mon tale, Luzi, Se re ni, Si nis gal li, Gatto,
ol tre ché di Ma cha do, Keats, Rilke, e fino a Mau rice Scève: l’eclet tis mo di‐ 
mos tra la ri cer ca di uno sfon do filosofico- estetico.
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30 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 91. Da leg ge re
la nota 153 a pié della stes sa pa gi na 91 in cui Mar tel li ni ri por ta una cor ri‐ 
spon den za del mag gio 1943 tra Ma la par te e Vi go rel li in cui scam bia no i pa‐ 
re ri sulla “linea” della ri vi sta, così come la se guen te nota a pro po si to della
com ples sa co stel la zio ne er me ti ca ita lia na. Sulla di fe sa degli scrit to ri er me ti‐ 
ci, è utile la let tu ra della sche da 602 dell’In di ce ra gio na to (p. 356), dell’ar ti‐ 
co lo in ti to la to « Fa ci le a dirsi. I pro fes so ri di “er me ti smo” ».

31 Cfr. la sche da 806 dell’In dice ra gio na to (p. 416-417), de di ca ta all’ar ti co lo di
Gut tu so.

32 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 108.

33 Cfr. Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 109. La ci‐ 
ta zio ne mo ra via na è trat ta da « La pre sen za, la prosa » di set tem bre 1942, in
cui Mo ra via (ov ve ro Pseu do) af fer ma, in ter pre ta Mar tel li ni, che «  […] la
libertà, che de ri va dal do mi nio della ma te ria è do vu ta alla pre sen za, in quan‐ 
to la ten sio ne e la lucidità di una prosa sono in rap por to di ret to con la
crudeltà eser ci ta ta sopra la ma te ria stes sa. » (Mar tel li ni, p. 109).

34 Frie drich von SCHIL LER, da Kal lias. Gra zia e dignità [Über Anmut und
Würde, 1793]: « Si dice anima bella [die Schöne Seele], quan do il sen ti men to
mo ra le è riu sci to ad as si cu rar si tutti i moti in te rio ri dell’uomo, al punto da
poter la scia re senza ti mo re all’af fet to la guida della volontà e da non cor re re
mai il pe ri co lo di es se re in con trad di zio ne con le de ci sio ni di esso. L’anima
bella ci fa en tra re nel mondo delle idee senza ab ban do na re il mondo sen si‐ 
bi le come av vie ne nella co no scen za della verità, per mezzo della bel lez za ».

35 Si veda il com men to di Luigi Mar tel li ni nella sche da 860, p. 433-434.

36 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 112.

37 Cfr. « L’ul ti mo scrit to ine di to di Ma la par te: Il com pa gno di viag gio », con
giu di zi di L. Ca va ni e A. Lat tua da e brani ine di ti, in “Pro spet ti ve libri”, n. 10,
ot to bre 1981. Lotta con l’an ge lo, a cura di L. Mar tel li ni, Na po li, Edi zio ni
Scien ti fi che Ita lia ne, 1997.

38 Vedi la sche da 474 (p. 312).

39 Sche da 608 (p. 358-359).

40 Sche da 888 (p. 445).

41 Cfr. il pa ne ge ri co che trac cia Mal a parte, ri por ta to nel sag gio di Mar tel li ni
alle pa gine 133-135.
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42 Il testo dell’ar ti co lo in edi to è leg gi bile nel vo lume VI della rac col ta di
Edda SUCKERT- RONCHI, Mal a parte, Fi renze, Ponte Alle Gra zie, 1993.

43 Per l’in tero ar ti co lo, vedi Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te,
op. cit., p. 128-142.

44 Vedi il sag gio di Mar tel li ni, p. 149-151.

45 Luigi MAR TEL LI NI, Le « Pro spet ti ve » di Ma la par te, op. cit., p. 150.

46 L’ar go men ta zione conclu si va di Luigi Mar tel li ni s’ap pog gia pure sui pa re ri
di Glau co Viaz zi (An to lo gia della ri vis ta “Pros pet tive”), di Gian car lo Vi go rel li
(« Tes ti mo nian za e pro pos ta di re vi sione », in in tro du zione alle Opere scelte
di Mal a parte, nel Me ri dia ni dell’edi zione Mon da do ri).

47 La ci ta zione è alla pa gi na 161 del sag gio di Mar tel li ni.

48 Au ré lie Man za no pre sen ta nella sua tesi il fatto che Mal a parte tes ti mo ni
anche un’in ter ro ga zione mo rale pro pria al suo tempo, come dichiarò d’al‐ 
tronde lo stes so scrit tore fin da Viva Ca po ret to  !, nel «  Ri trat to delle cose
d’Ita lia, degli eroi, del po po lo, degli av ve ni men ti, delle es pe rienze e in quie‐ 
tu di ni della nos tra ge ne ra zione ». Si veda Aurélie MAN ZA NO, Dans le bouillon‐ 
ne ment de la créa tion, op. cit., p. 114-115 e nota 62.

49 « Be tra yal is like ima gi ning, when the rea li ty isn’t good enou gh » (John le
Carré, The Per fect Spy, 1986). Du ran te il suo sog gior no in Fran cia all’ini zio
degli anni 1930, per i suoi at teg gia men ti Ma la par te venne per fi no so spet ta to
di es se re un agen te se gre to o dop pio (in se gui to al suo ri tor no in Ita lia
venne im me dia ta men te fatto ar re sta re, il che però lasciò posto a nuove
perplessità), come ha ac cen na to Henry MULLER in Trois pas en arrière [1954],
Paris, La Table Ronde, 2002, p. 207, ci ta to da Aurélie MAN ZA NO, Dans le
bouillon ne ment de la créa tion, op. cit., p. 51-52 (nota 69).

50 L’usi ta to at teg gia men to “gio co so” di Mal a parte è anche par ti co lar mente
leg gi bile nella rac col ta del 1949, Il bat ti bec co. Inni sa tire epi gram mi, pub bli‐ 
ca to pres so l’edi trice Aria d’Ita lia.

51 All’oc ca sione, e senza pre ci sare in man can za di spa zio per svi lup pare il
concet to, si ri man da alle os ser va zio ni di Zeev Stern hell che nel suo libro del
2006, Contro l’Illu mi nis mo. Dal XVIII se co lo alla guer ra fred da (Bal di ni Ca‐ 
stol di Dalai Edi to re, 2009), fa coin ci dere la crisi della ci vil tà dell’in izio del
No ve cen to con un « re la ti vis mo ge ne ra liz za to », per cui lo sto ri co evoca per
esem pio l’at teg gia men to di Be ne det to Croce nel suo dis so ciare la cultu ra
dalla po li ti ca, at teg gia men to che Stern hell non esita a qua li fi care di « tra di ‐
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men to » (per l’ori gi nale, si veda Zeev STERN HELL, Les anti- Lumières. Du XVIII
siècle à la guerre froide, Paris, Fayard, 2006, p. 620).

52 Gior gio AGAM BEN, L’av ven tu ra, Mi la no, Not te tem po, 2015 (se con do Agam‐ 
ben, in sos tan za, l’av ven tu ra es prime una « […] unità dell’even to e del rac‐ 
con to, della cosa e della pa ro la », p. 40).
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