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RÉSUMÉ

L’inspiration de cette thèse provient du “voyage” de l’homme, et c’est justement le

“voyage’ son thème central, en particulier “les voyages d’Ulysse”.

Ulysse incarne l’esprit d’aventure, d’exploration, de quête, d’expérience. Il est né

dans la Littérature, et dans la Littérature, aussi bien que dans cette thèse, il grandit

et se multiplie entre l’imagination et la réalité.

Le premier chapitre - Le facteur Utysse - est dédié à Ulysse en tant que “facteur”,

c’est à dire à ces forces qui forment le voyageur-explorateur Ulysse, au delà du sujet

psychologique, le poussant à l’action (physique et mentale), à faire expérience en

personne d’un monde inconnu qui a suscité sa curiosité. Les thèmes suivants sont

examinés: le voyage, l’aventure, l’expérience, la curiosité et la figure.

Le deuxième chapitre - Le ‘jolie voÏo” (le vol fou) - est consacré au très célèbre

XXVIème chant de l’Enfer de Dante, connu comme le chant d’Ulysse. Le voyage

dUlysse est ici si audacieux et téméraire qu’il arrive à défier la limite divine, les

Colonnes d’Hercule, et à se lancer au delà de l’horizon connu, au delà du Savoir

humain, de l’interdit, au nom de la “connaissance” et de la “vertu”. C’est le “folle

volo” d’Ulysse derrière lequel se profile Dante lui-même.

Dans le troisième chapitre - L’appel de /‘‘<alto mare» (la haute mer) - on passe à

la “réalité’, c’est à dire à la littérature “historique-autobiographique” d’audacieux

explorateurs de la mer de l’après-guerre, tels que Thor Heyerdahl, Bemard et Françoise

Moitessier, dans lequels se reflète le “folle yoYo” d’Ulysse. Christophe Colombe fait

ici fonction de passage entre l’imagination et la réalité. Le chapitre inclut une

analyse de la “volonté” à travers la philosophie de F. Nietzsche.
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Dans le quatrième chapitre - L’escalade des “sommets interdits” - l’Ulysse

“navigateur” se transforme, comme nous suggère indirectement Dante en entreprenant

l’escalade du Purgatoire, en Ulysse “escaladeur”. Les expériences de célèbres

escaladeurs, tels que M. Herzgog, J. Norgay, A, Segarra, R. Messner, E. Viesturs, D.

Breashears, sont prises en examen. Ici le concept de l’expérience est analysé en faisant

référence à W. Benjamin et G. Agamben.

Le cinquième chapitre - “Lo lume” (la lumière) de la Lune - s’ouvre avec Léonard

de Vinci et traite des vols dans l’Espace des premiers astronautes lesquels osèrent se

lancer dans ces dimensions, tout à fait nouvelles et inconnues, jusqu’à rejoindre la

Lune. Extrêmement conditionné par la technique moderne, Ulysse se métamorphose

en l’astronaute (en Gagarin, Tereshkova, Armstrong, Collins, Aldrin) des années

soixante. Un des aspects qui est consideré dans ce chapitre est l’impact de la technique

sur le facteur Ulysse.

Le dernier chapitre - Le vol cosmique - est dédié à la poésie et à la “science

fiction”. Ulysse resplendit dans le personnage de A.C. Clarke et de S. Kubrick (200]:

Odyssée dans l’espace) et de Dante (Paradis), lequels, à travers des mots, des images,

de la musique et de la poésie, conduisent Ulysse jusqu’au Jupiter et “plus loin de

l’infini”. Le chapitre se termine avec le XXXIIIème chant du Paradis, avec le sourire

du Poète, lequel a dépassé les Colonnes d’Hercule de l’Imagination et a frôlé

l’Ineffable.

MOTS CLÉS:

Ulysse, Dante, facteur, sujet, figure, action, voyage, aventure, quête, exploration,

expérience, connaissance, volonté, amour, liberté, défi, vertu, imagination-réalité,

poésie, technique.
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ABSTRACF

The inspiration for this thesis cornes from man’s “journey”. The central theme

focuses on both the physical and mental aspects of man’s “journey”, in particular “the

journeys of Ulysses”.

Ulysses embodies the spirit of adventure, of exploration, of quest and of experience.

He was born out of “Literatur&’ and in “Literature”, as in this thesis, he evolves and

relives between imagination and reality.

The first chapter - The Ulysses factor - is dedicated to Ulysses as a “factor”,

specifically the forces that shape the traveller-explorer Ulysses, beyond the

psychological subject, prompting hirn to action (physical and mental), and to

experience firsthand something previously unknown that has aroused his curiosity.

The chapter examines the following themes: joumey, adventure, experience, curiosity

and figure.

The second chapter - The ‘olÏe volo” (the rnad light) - is dedicated to the famous

XXWth canto of Dante’s Heu, beffer known as the canto of Ulysses. The joumey of

Ulysses is here so audacious, so reckless as to challenge the divine limit, the “Pillars

of Hercules”, and to launch hirnself beyond the unknown horizon, beyond human

understanding, beyond the impossible, in the name of “knowÏedge” and “virtue”.

The third chapter - The Caïl of “l’alto mare” (the high sea) - deals with “reality”,

in particular the “historic - autobiographical” Literature of audacious, post-war sea

explorers, such as Thor Heyerdahl, Bemard and Françoise Moitessier, in which the

‘folle volo” of Ulysses reflects itself. In this context, Christopher Columbus represents
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the passage between imagination and reality. The chapter analyses the “will” of man

through the philosophy of F. Nietzsche.

In the fourth chapter - The Scahng of the “Forbidden Sttmrnits” - Ulysses as

“navigator” transforms himself as per Dante’s scaling of Purgatoiy, into Ulysses

“escalator”. The experiences of famous climbers, such as M. Herzog, J. Norgay, A.

Segarra, R. Messner, E. Viesturs and D. Breashears, are examined. The chapter deals

with the concept of experience and includes references to W. Benjamin and G.

Agamben.

The fifth chapter - “Lo lum e” (the light) of the Moon - opens with Leonardo da

Vinci and deals with the pioneering space lights of astronauts who dared to go where

no man has gone before, even as far as the moon. Extremely conditionned by modem

technology, Ulysses metamorphosizes into an astronaut (Gagarin, Tereshkova,

Armstrong, Collins, Aidrin) of the sixties. One of the aspects that is considered in the

chapter is the impact of technology on the Ulysses factor.

The last chapter - The Cosmic Flight - is dedicated to poetiy and “science-fiction”.

Ulysses shines through in the character of A.C. Clarke and S. Kubrick (2001: Space

Odyssey) and also in Dante (Paradise). The words, images, music and poetly of

Clarke, Kubrick and Dante, lead Ulysses to Jupiter and “beyond infinity”, The chapter

ends with the XXXIIIrU canto of Paradise, with the smile of the Poet that has

overcome the “Pillars of Hercules” of Imagination and has brushed the Ineffable.

KEY WORDS:

Ulysses, Dante, factor, action, subject, figure, joumey, quest, exploration, experience,

knowledge, will, love, freedom, challenge, virtue, imagination-reality, poetiy,

technology
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RIASSUNTO

Questa tesi è nata corne “visione” in un viaggio, ed è proprio il “viaggio” il suo

tema centrale, in particolare ‘i viaggi di Ulisse”.

Ulisse incarna b spirito d’avventura, d’esplorazione, di ricerca, d’esperienza. È nato

nella Letteratura, e nella Letteratura, corne pure in questa tesi, cresce e si moltiplica

tra immaginazione e realtà.

II primo capitolo - Ilfattore Ulisse - è dedicato a Ulisse come “fattore’t, ossia aile

forze che formano il viaggiatore-espioratore Ulisse, al di là del soggetto psicologico,

spingendolo all’azione (fisica e mentale), a fare esperienza di persona di un mondo

ignoto che ha suscitato la sua curiosità. Nel capitolo sono esaminati i seguenti terni:

il viaggio, l’esperienza, l’avventura, la curiosità e la figura.

Il secondo capitolo - Il “foÏle volo” - è dedicato al celeberrimo XXVI° canto

dell’Infemo di Dante, conosciuto corne il canto di Ulisse. Il viaggio di Ulisse diventa

cos! audace e temerario da sfidare il limite divino, le Colonne d’Ercole, e lanciarsi al

di là dell’orizzonte conosciuto, al di là dello scibile umano, nell’impossibile, in nome

della conoscenza e della virtù. È il “folle volo” di Ulisse dietro il quale si profila

Dante stesso.

Nel terzo capitolo - Il richiamo deÏl’aÏto mare» - si passa alla “realtà”, ossia alla

Letteratura “storico-autobiografica” di audaci esploratori del mare de! dopo guerra,

quali T. Heyerdahl, Bemard e françoise Moitessier, nei quali si riflette il “folle volo”

di Ulisse. Cristoforo Colornbo funge qui da passaggio tra l’immaginazione e la realtà.

La “volontà” è qui analizzata affraverso la filosofia di F. Nietzsche.
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Nel quarto capitolo - La scaÏata delle “cime proibite” - lUlisse “navigatore’ si

trasforma, corne suggerisce indirettamente Dante nelUintraprendere la scalata de!

Furgatorio, in Ulisse “scalatore”. Le esperienze di famosi alpinisti, quali M. Herzgog,

J. Norgay, A. Segarra, R. Messner, E. Viesturs, D. Breashears, sono prese in esame.

Il capitolo affronta il concetto di esperienza con riferimenti a W. Benjamin e a G.

Agamben.

II quinto capitolo - “Lo turne” delta Luna - aperto da Leonardo da Vinci, tratta dei

voli nello Spazio dei primi astronauti che osarono lanciarsi in quelle dimensioni, del

tuffo “nuov&’ e sconosciute, fino a raggiungere la Luna. Estremamente condizionato

dalla tecnica moderna, Ulisse si metamorfosa nell’astronauta (in Gagarin, Tereshkova,

Armstrong, Collins, Aidrin) degli anni sessanta. Uno degli aspeffi che è considerato

ne! capitolo è l’impaffo della tecnica modema sul fattore Ulisse

L’ultimo capitolo - Il cosmico volo - è dedicato alla poesia e alla “fanta-scienza”.

Ulisse rispiende nel personaggio di Arthur C. Clarke e di S. Kubrick (200]: Odissea

nello spazio) e di Dante (Paradiso) i quali tra parole, immagini, musica e poesia

conducono Ulisse fino a Giove ed “oltre l’infinito”. Il capitolo si chiude con il

XXXIII0 canto de! Paradiso, con il sorriso de! Poeta il quale ha oltrepassato le

Colonne d’Ercole dell’Immaginazione e ha sfiorato l’Ineffabile.

PAROLE CifiAVE:

Ulisse, Dante, faffore, azione, soggetto, figura, viaggio, avventura, ricerca,

espiorazione, esperienza, conoscenza, volontà, amore, libertà, sfida, virtù,

immaginazione-realtà, poesia, tecnica.
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%nfroduzione

Mi trovo ne! Pacifico, tra le isole stupende della British Columbia, in rotta per

l’Alaska. In mezzo al mare, sotto un cielo carico di nubi, alcune domande cominciano

ad assillarmi: che cosa ci faccio io qui? perché sono partita? corne mi è venuto in

mente di dover andare in Alaska?

Cerco risposte logiche. La memoria mi trasporta mdietro ne! tempo, a Rorna, in

una di quelle serate monotone della vita di routine.

Una certa insofferenza, un “non so che” mi divorava. Accesi la televisione per

cacciare via quel “non so che”. Apparvero tre uomini barbuti, sorridenti, su una specie

di zaftera in roUa per l’Alaska. Parlavano della libertà, della loro ricerca continua di

raggiungerla, di fame esperienza, e parlavano della sua compagna, la solitudine. La

solitudine - diceva uno di loro - cunpflfica le emozioni, aguzza Prngegno, ti rende

verain ente libero. Gli altri sembravano tuffi d’accordo, e cominciarono a raccontare

j loro viaggi, alquanto foui, le loro esperienze ed avventure avvincenti.

Li ascoltavo ed osservavo attraverso b schermo, e non potei fare a meno di notare
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volti sorridenti con occhi sprizzanti, vigili, vivi. Uno di loro dai capelli lunghi

neri e il viso solcato da rughe, tirà fuori da uno zaino un libro e comincià a leggere

ad alta voce:

C’è una stirpe che non sa adc#ta;i,

una stiipe die non si fennc4

che infrange il cuore di chi orna

e cerca mete sempre nuove.

Uorn mi erranti per le pratene

che sfidano le onde

e [raggiungono] le vette.

In toro pulsa scingue gitano,

e non sostano gicmzmai [..j

$ono forti e colvggiosi e leali

ma non si concedono abitudini,

sempre tesi ci un nuovo limite [J.
Sono della perduta regione,

sono lnarrestabile pietra che rotoÏa,

$0170 uornini che non si accontentano. (1)

Poi disse che la lettura faceva riferimento all’Ulisse di Dante. Non riuscivo a

crederci, aveva detto PUlisse di Dante.

Ricordavo molto bene lUlisse di Omero, l’Odissea, die avevo letto nella mia

adolescenza, ma l’Ulisse di Dante non affiorava nitido alla mia mente. La Divina

Commedia, studiata per tre anni aï Liceo, rimaneva un ricordo nebuloso ed oscuro, e

per nulla entusiasmante. Mi misi a rileggerla alla ricerca di Ulïsse, e scoprii Dante.
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E cosi mi ritrovo nell’Oceano Paciffco trajsole sconosciute roUa per il

Grande Nord, con j versi di Dante che mi accompagnano insïeme a una moïtitudine

di domane.

Trascorsi alcuni anni, di ritorno a Roma da un altro viaggio, decido di

approfondire seriamente il tema del viaggio, dell!esperienza, deil’ayentura, facendo

riferimento, ovviamente, all’Ulisse di Dante, a Dante. Sarà proprio il Poeta a guidarmi

dall’InJemo al Faradiso, in un viaggio stra-ordinario tra immaginazione e realtà:

“l’immaginazione” di Dante e la realtà di viaggiatori ed espioratori dei nostri tempi.

Il folle volo “prende vita” nel mio progefto di Dofforato, ed è cosi che nasce la Tesi.

Comincio ad analizzare il XXVI0 canto dell’Infemo, è da qui che intendo partire

per poi arrivare al Furgatorlo e al Paradiso. L’Ulisse di Dante diventa Dante stesso die

scala la gigantesca montagna del Purgatorio per poi lanciarsi nello Spazio, nel

Paradiso. Moiti critici, tra cui P. Boitani e J. Freccero, sono convinti che dietro la

figura di Ulisse si nasconda Dante, che il viaggio di Ulisse corrisponda a quello di

Dante stesso. Freccero nota che: Il viaggio di Ulisse è presentato chiarcun ente corne

il comspettivo antico dell’àvventura dantesca; esso è perciô sia un episodio

dell7nfemo, sia corne nessun altro, un motivo ternatico costante [della ComrnediaJ.(2)

Boitani sostiene che: Il pellegrino Dante è II «nuovo Ulisse» che raggiunge non solo

il «lito diserto» de! Purgatorlo, ma anche il punto di vedere dalÏEmpireo, il «varco

folle» de! suo personaggio, divenendo egÏi stesso un A rgonauta. (3)

Il “nuovo” Ulisse è dunque Dante, l’argonauta (= ardito navigatore, audace

viaggiatore) che con tenace volontà oltrepassa il “varco folle” del suo simile, del suo
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doppio, nel ‘cammino della Coïnrnedia.

A questo punto sorge quaiche domanda: die rapporto c’è tra il “vecchio e il

“nuovo” Ulisse? chi è Ulisse? corne si è formato? Con queste prime domande nasce

II primo capitolo: Il Fattoi-e Ulisse, aperto da tre illustrazioni raffiguranti Ulisse nel

mondo deÏl’antichità, il suo volto meraviglioso in scultura e le sue azioni tratte

daÏl’Odissea dipinte su anfore del 400 o 500 aC, corne l’accecamento di Polifemo o

la sua resistenza al canto delle Sirene. Il primo capitolo è introdotto da una poesia del

poeta greco Kavafis, Itaca, scelta, a parte per ta sua bellezza incantatrice, perché nei

suoi versi risuona il “fattore Ulisse”.

Segue il secondo capitolo dedicato al XXVI° canto dell’Infemo: Il folle Volo.

Ulisse, sotto la piuma di Dante, vola oltre le gigantesche Colonne d’Ercole poste corne

limite dagli Dei; invece di fare rotta verso casa, verso Itaca, osa sfidare il limite, e si

lancia in direzione della Conoscenza, verso l’Esperienza del mondo di retro al Sol.

Un Ulisse “rivoluzionario”, è stato deffo, perché devia dal cammino di ritorno. Ma è

poi cosi “rivoluzionario”? Forse il Poeta ha capito meglio di altri lardore che ribolliva

nell’animo di Ulisse, un ardore che b ha spinto, troppo spesso, lontano dalla patria,

in un viaggio troppo lungo di ritorno. Alessandro Cecchi Paone osserva giustarnente

che da Troia:

Usciti dcii Dardanelli la rotta da seguire verso

Itaca è sud-ovest, bisogna scendere tutta la costa

greca L stino di Corinto non è ancora aperto,

occorre superare il cqpo Malea, cosleggiare il
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Peloponneso, nsalire a nord, fino cd arrivare a

quellapiccola e scogliosa isola ionia che è Itaca

Ulisse [nell’OdisseaJ punta invece a nord, verso

la terra dei Ciconi. Cosa cerca? (4)

Perché non si dirige verso la sua patria Itaca? Il Poeta, che probabilmente deve

essersi posto anche lui diverse domande riguardo II troppo tungo viaggio di ritomo

dell’Odissea, b spinge ancora più lontano, dando cosï vita alla mirabile figura poetica

di Ulisse che sfida il limite posto allo scibile umano, figura preannunciatrice del

viaggiatore-espioratore dei nostri tempi.

Il secondo capitolo si apre con l’ilÏustrazione di un affresco ritrovato nella città

greca di Pestum in Italia, nel 1969, databile intorno al 480 a.C., raffigurante un uomo

nell’atto di tuffarsi in uno specchio dacqua, forse il Mare. La costruzione sirnile aU

un trampolino dal quale si lancia il tuffatore, si dice rappresenti le Colonne d’Ercole,

poste al confine del mondo abitato per segnare i limiti del Sapere umano.

L’illustrazione apre dunque bene il capitolo dedicato al ‘folle volo” dell’Ulisse

dantesco. Ad essa segue la celebre lirica di Tennyson dedicata ad Ulisse, nei cui versi

è presente l’ardito ed irrequieto viaggiatore-espioratore che “non puô fermarsi”, che

deve continuare ancora ed ancora il suo lungo viaggio d’esperienza.

Il Mare, il Grande Blu, quella “terra di nessuno” - corne dice il poeta Saba - è al

centro del terzo capitolo intitolato: II richiamo del1zÏto mare, aperto da una foto
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scattata da me nel Mar Tirreno, e dalla poesia di Umberto Saba, UÏisse, nei cui versi

s’infrange “l’alto mare”.

Immaginazione e realtà si fondono; l’immaginazione si tramuta in realtà, l’Ulisse

poetico, nato dalla piuma di Dante, “prende vita” in Cristoforo Colombo il quale parte

per il grande viaggio di “scoperta” dell’Umanesimo ispirandosi (molto probabilmente)

ai versi del XXVI° canto dell7nfemo.

Moiti altri navigatori, dopo Colombo, attraversano gli immensi Oceani e

raggiungono j poli estremi. Nel XX° secolo non ci sono più terre “ignote” da scoprire

e il navigatore parte alla ricerca delle proprie possibilità mettendosi in situazioni

estreme e rischiose, corne attraversare Oceani in una piccola barca a vela - è il caso

di Bernard e Françoise Moitessier dei quali tratteremo in questo capitolo - o addirittura

in una zattera, corne Kon-Tiki, la zattera più famosa del secolo che meravigÏià tuffi

con il suo viaggio al limite del possibile facendo risognare un mondo dopo la

devastazione di due guerre mondiali.

Il folle volo di Ulisse si compie, dunque, anche ne! XX° secolo. Uomini e

donne si lanciano in viaggi d’avventura e d’esplorazione sfidando continuamente i

limiti posti sul loro cammino. In questi viaggi-sfida, o foui voli, si afferma U!isse,

ossia l’Uomo in quanto volontà d’azione alla massima forza.

L’azione è - secondo Hannah Afendt - la sola attività die C meffa direttamente

in relazione con la realtà, con gli altri e con noi stessi. La pluralità è la condizione

dell’azione umana, parce que nous sommes tous pareils, c’est-à-dire humains, sans que

jamais personne soit ïdentique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à
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naître. (5) L’azione crea la condizione de! ilcordo, vale a dire delÏa Storia ed è

inimmaginabile fuori dalla società, dalla pluralità, dagli altri simili che ne parlano

ricordandola: toute action de l7iomme, tout sm’oir tottte expérience, n’a de sens que

dans la mesure où l’on peut parler. (6) L’azione e la parola sono le prerogative

dell’Uomo (dal latino homo, termine legato a humus = terra, col senso di “terrestre”

opposto a “celeste”, “divino”). In esse si rivela la persona umana nella sua unicità, in

esse si afferma l’individuo. L’Uomo, condizione fondamentale dell’azione e della

parola, - sostiene Arendt - ha:

te double caractère de l’égalité et de la

distinction. Si les homm es n ‘étaient pas égaux,

ils ne portiraient pas se comprendre les uns tes

autres, ni comprendre ceux qui tes ont précédés,

ni préparer l’avenir et prévoir les besoins de

ceux qui viendront après eux. Si tes hommes

n’étaient pas distincts, chaque être humain se

distinguant de tout autre être présent, passé ou

futur ils n’auraient besoin de ta parole ni de

l’action pour se faire comprendre. [...]

Mais seul, Ï7iomnme peut exprimer cette

distinction et se distinguer lui—m êm e, lui seul

peut se communiquer au lieu de com m uniquer

queÏq;te chose, la soif la faim, l’affection,

t7wstllité ou la peur Chez l7iomme l’altérité,

qu ‘il partage avec tout ce qui existe, et

l’individualité, qu ‘itpailage avec tout ce qui vit,

deviennent unicité, et lapluralité hum aine est ta
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la paradoxale pluralité d’êtres uniques. (7)

Nell’azione e nella parola, dunque, gli uomini si affermano rivelando la loro

identità personale unica.

Clifford Geertz osserva che l’azione e la parola dell’uomo sono entrambe

condizionate dalla cultura. La cultura non è un semplice ornamento dell’esistenza

umana ma an essential condition for it. (8) Senza la cultura non puà esistere l’essere

umano, l’individuo, la persona unica:

We are incomptete or unfinished animais who

coinpie te orfinish ourselves through culture. [...]
Our ideas, our values, our acts, even our

emotions are, tike, our nervous system itseÏf

cultural products. [...]
Becomïng hwncui is becoming individuat, and

we becorne individual under the guidance of

culture pattems, historicaliy created systems of

meaning in ternis of which we givefonn, order,

point, and direction to our lives. (9)

La cultura - conclude Geertz - ci forma in una singola specie e in individui

distinti. Azione, parola e cultura interagiscono, dunque, plasmandoci in esseri umani

“unici”.
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Nellessere umano cià che è essenziale - nota Margaret S. Archer - non sono tanto

j “meanings” quanto i doings: It is our doings in the world which secure meaning,

and flot vice versa. (10) Le azioni agiscono sui sistemi di significato, sul “significato”

di ciô che siamo. Siamo noi che formiamo le società e le culture attraverso le nostre

attività, le nostre azioni e parole, ma è anche vero che siamo a nostra volta plasmati

da esse.

Il viaggio-azione di Ulisse, che ha formato l’Uomo Ulisse, si fa parola, ricordo

vivente, in una cultura occidentale che tocca quella asiatica. E se l’azione - corne dice

Valeria Wagner - è un inizio, una guida, un’apertura ad altre azioni, il viaggio-azione

di Ulisse apre la via ad altri viaggi che si moltiplicano fino ad oggi.

Dopo aver aftraversato l’alto passo e navigato nel mare proibito oltre le colonne

d’Ercole, l’Ulisse della Commedia giunge di fronte ad una montagna altissima, il

Purgatorio. Si apre il quarto capitolo con due bellissime illustrazioni dell’Everest, la

montagna più alta del pianeta che oltrepassa le nuvole, cosi gigantesca che appena

scorgiamo gli umani, piccoli piccoli corne formiche. Uomini e donne da diverse parti

del mondo intraprendono la grande avventura di scalare le sue ‘cime proibite”, senza

vita e senza ossigeno. Diverse foto, alquanto suggestive, accompagnano questo

capitolo, La scalata delle “Cime Froibite”, rendendo più “visibile” e più “tangibile” il

folle volo dell’Ulisse scalatore.

L’Ulisse scalatore si tramuta in Ulisse astronauta e vola nel quinto capitolo fino

al Lume della Luna. Il sogno di Leonardo da Vinci (e di moltissime altre persone)
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di riuscire a far volare ltUomo corne un g?wlde uccello neIÏ’Universo, sogno che cercà

di realizzare nel 1500, si realizza quaiche secolo dopo con il yoYo neWUniverso di

Yuri Gagarin. Dopo tale successo, altri astronauti si lanciano nellOceano stellato fino

a raggiungere e mettere piede su quel lume argenteo, la Luna.

Si comincia cosi ad espiorare l’immensità dello Spazio, lUniverso, e la Terra

appare sempre più piccola allocchio umano, corne pure PUomo, suo abitante. Le

distanze si accorciano notevoïmente fino a quasi soccombere all’aumentare della

velocità dei trasporti, e all’avvento imponente dei media che ci danno l’illusione di

essere qui e là allo stesso tempo. La tecnica, il fare-produrre-creare dell’Uomo, sta

prendendo il sopravvento sull’Uomo trasformando il pianeta, e i suoi abitanti, in un

movimento incessante.

L’Uomo si sta preparando per raggiungere di persona un altro pianeta, Marte, ed

ïncontrare forse “nuovi “ esseri viventi, mai visti prima. Ma la Sua immaginazione è

volata ancora più lontana, fino a raggiungere un Dio, un pianeta incredibilmente

distante: Giove. Il celebre scrittore di fanta-scienza, Arthur C. Clarke, apte l’ultimo

capitolo: Il “Cosmico” voÏo. Il “sorriso cieco” del Poeta (di Omero, di Dante) rispiende

oggi nel volo dei razzi spaziali, e nel giovane Ulisse dell’Odissea 200] che si proieka

audace nel Cosmo infinito. Cinema e lelleratura collaborano eU insieme portano - tra

musica, poesia eU immagini - Ulisse su Giove, ed ancora oltre.

La poesia, la Parola-azione, la Parola-creatrice, ricorda e “vede” al di là della

ragione, della logica, e al di là del tempo. Nei versi de! Paradiso sorride Ulisse, che

ha seguito virtù e conoscenza facendo espenenza di quel mondo ignoto di retro aï Sot,
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senza gente; sorride il Poeta che ha varcato le Colonne d’Ercole ed è andato cosî

lontano da far tremare l’Immaginazione stessa.

* * * *

NOTE:

(1) Lettura tratta dal film, Y ukon: la grande A vventura, realizzato da D. B. Kane e T. $kinner,

scnfto e diretto da J. Lipscomb, prodotto dal National, Geographic Society, Aprile 1989.

(2) J. Freccero, Dante. Lapoetica deÏla conversione, Il Mulino, Bologna. 1989, p. 19$.

(3) P. Boitani, L mbra di UÏisse, Il Mulino. 1992, p. 49.

(4) A.C. Paone, Ulisse, Rizzoli, Milano, 2003, p. 37.

(5) H. Arendt, Condition de i7wm,ne moderne, ed. Calmann-Lévy, france, 1983, p. 17.

(6) Ibid., p. 10.

(7) Ibid., pp. 197-198.

(8) C. Geertz, The interpretations of Cultures, Basic Books Inc., Publishers, New York, 1973,

p. 47.

(9) Ibid., pp. 49-50 e 52.

(10) M. S. Archer, Being Hum an, theproblem ofagencv, Cambndge University Press, 2000,

p. 189.
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(Traduzione di Margherita Dalmati e Nelo Risi)
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%lfdflore C]Jli&5e

“Se anche fosse vero clic [..] non ha mai

camn in moto o respirato su questa teirra

(‘il clic per conto rnio è estremarnente difficile do credere),

posso tuttavia açsicurare ai lettoil

die egli è peifettam ente autentico”.

L Conrad

Il viaggio corne presa di coscienza del mondo e di noi stessi è presente nelle

letterature di tuffi i tempi e paesi. Espiorare luoghi sconosciuti è in generale la finalità

del viaggio che implica un movimento, uno spostamento, un cambiamento. Il viaggio

nasce corne una forma di conoscenza; porta conoscenza aWuomo ansioso di conoscere,

curioso di vedere territori e popoli lontani. È dunque espiorazione geografica, ma

anche appagamento di un’ansia conoscitiva che pulsa da sempre nelPuomo.

Lesplorazione geografica, la ricerca di territori più fertili e ricchi di selvaggina,

ha spinto, sin dagli albori della vita sulla Terra, uomini e animali al viaggio. Ma

Pappetito della conoscenza, la curiosità di sapere, la curiosità corne passione
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intelleffiva, è propria dell’essere umano.

Rischiare di avventurarsi in luoghi sconosciuti e pericolosi per il semplice piacere

di scoprire e di scoprirsi, per sfamare un appetito intelleuivo e non prettamente

fisiologico, fa parte del mondo umano. L’animale non rischia la propria vita per una

conoscenza apparentemente inutile; non si mette “in cammino” per una meta che non

abbia un valore pratico, che non soddisfi i propri sensi, per una conoscenza, quindi,

non direttamente funzionale agli imperativi del senso. Essa - nota Dimitri D’Andrea -

rappresentc infatti, unafonna di Ïibertà sconosciuta al mondo animale: la libertà di

tivscendere indefinitcvn ente Ï ‘cingusto onzzonte temporale de! desiderlo sensuale

presente. (1)

L’appetito umano di “conoscere il perché e il corne” delle cose, la curiosità, spinge

l’uomo lontano, oltre quella linea delÏ’orizzonte, oltre il presente, proiettandolo cosi in

una nuova dimensione atemporale estranea agli animali.

Oltre a questa “passione mentale”, Chris Bonington (2) sente che l’uomo è

“dominato” da un certo spirito o gusto per l’avventura die b spinge a viaggiare ed

espiorare luoghi angusti e sconosciuti. L’avventura - sottolinea quest’autore (che fu un

grande viaggiatore ed alpinista) nel suo libro Quest for Adeventure - involves a

journey, implica un viaggio, un certo sforzo fisico e mentale, insieme tesi a penetrare

nell’ignoto affrontando i rischi del mondo sconosciuto.

L’avventura, dal latino ad-ventura ossia un avvenimento speciale, straordinario che

“ad-vien&’ ad un soggetto, è, sempre secondo Bonington, un avvenimento che

l’individuo umano sceglie di vivere pur consapevole dei rischi coinvolti. Michael
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Nerlich (3) descrive l’avventura corne un ‘evento”, corne “un’azione”, (adventure

means an event, an action) una coincidenza di diverse circostanze che accade

inaspettatamente. Non scelta dall’uomo, quindi. Il soggetto uomo al contrario la

subirebbe. Perô - continua Nerlich nella sua opera Ideology ofA dventure - l’uomo puô

anche ricercarla questa avventura, rendersene l’autore, l’artefice con un atto di

voluntaiy daring, di volontà di osare. Nerlich, Bonington ed altri autori quali I.R.L.

Anderson, sostengono questa libertà di scelta insita nell’umano, questa volontà di

andare a cercare l’avvenimento straordinario, speciale, di viverlo in prima persona,

questa determinazione ad affrontare tuffi i pericoli e difficoltà posti lungo il cammino

dell’avventura.

La ricerca dello “stra”, de! superlativo, di ciô die ci sorpassa, non puà avvenire

senza un pericolo. Il rischio di perdersi o di mutilarsi è forte, Tutti b sentono, tutti b

sanno. L’avventuriero-esploratore sente d’infrangere un quaiche limite, sa di

oltrepassare un quaiche divieto. L’uomo in questo atto deliberato e consapevole, spinge

j propri limiti. Nasce l’avventuriero cosciente e consapevobe, l’uomo d’azione la cui

apparizione Nerlich fa coincidere con un momento storico e luogo preciso: la fine de!

XII0 secolo nelba Francia cortese, nella Francia dei cavalieri doua Tavola Rotonda.

Il cavaliere su! suo cavallo parte alla ricerca, alla “quête”, di avvenimenti

straordinari e speciali. Affronta il pericolo, sfida b’ignoto con forza e determinazione,

e si riscopre, alla fine del suo viaggio, “straordinario” proprio corne b’awenimento

che ha ricercato, e che ne! suo svolgersi b ha reso tale. L’avvenimento e il
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cavaliere interagiscono: luno attira Ïaltro, l’uno va incontro all’altro, l’uno forma l’aÏtro,

Puno si fonde nell’altro.

L’avventuriero cosciente, consapevole, I’uomo dazione di Nerlich diventa padrone

delle proprie azioni, dei propri moti, delle proprie scelte; decide lui di sua volontà (che

io intendo corne moto consapevole del proprio corpo verso un risultato prefigurato,

corne tensione verso uno scopo prefissato, immaginato) di andare incontro

aWavventura.

Ma è proprio cosi? Un dubbio sorge. Fino a che punto decide lui, 1’individuo

“avventuriero”?

A mio avviso diversi faftori combinati tra loro intervengono plasmando la volontà

e spingendo all’azione. Abbiamo visto un certo gusto, piacere per Pavventura, il

desiderio di conoscenza, la curiosità, la ricerca, l’esplorazione, presenti, secondo me,

in minore o maggiore intensità in tutu gli esseri umani.

Noi tutti, daWEst all’Ovest, dal Nord al Sud, siamo preda della curiosità che eccita

tutto il nostro essere. Chi, almeno una volta nella vita, uomo o donna che sia, non ha

sognato di volare? Di viaggiare nello spazio? Chi non ha aizato b sguardo in alto

nella notue e immaginato di andare su quell’astro lucente che chiamiamo luna? Il

desideno motiva e spinge luomo che sogna, che immagina di camminare sulla luna.

Limpossibile diventa, si tramuta, in possibile, prima nell’ïmrnaginazione poi nella

realtà. Direï che è proprio l’immaginazione ad aprire la via alla realtà, a rendere

l’impossibile possibile.
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Secondo Bonington è l’avventura, il viaggio verso avvenimenti straordinari, a

convertire l’impossibile in possibile. E abbiamo accennato die quest’autore ha vissuto

viaggi incredibili, osando andare nello stra-ordinario. Ciô che scrive nasce dunque da

un’esperienza viva, vissuta. Scalare una montagna gigantesca è un’impresa a prima

vista impossibile ad un uomo, a un Bonington. Ma poi lardore del desiderio, l’appetito

della curiosità, l’eccitamento dell’avventura b spingono all’azione, alla determinazione

di oltrepassare l’impossibile, di arrivare in cima alla montagna gigantesca. Passo dopo

passo l’audace e determinato Bonington raggiunge l’impossibile. Ha quindi in un

certo senso ragione a dire che è il viaggio, l’avventura a trasformare l’inaccessibile

in accessibile. Perô Bonington dimentica di menzionare il peso dell’immaginazione,

determinante nel mettere in moto, nell’accendere tuffi questi fattori. Quante volte ha

immaginato di scaÏare quest’enorme montagna, e tuffi i pericoli e misteri legati ad essa,

prima di “realmente” farlo? Quante volte si è immaginato nell’atto di scalarla?

L’immaginazione permette all’uomo di pre-vedere il suo viaggio, stimolando il

desiderio, il quale forma la determinazione e la volontà di realizzarlo.

Un’immaginazione in movimento che interagisce con j “prodoffi” dell’arte e della

letteratura, ossia con altre immagini.

Abbiamo notato precedentemente die “l’avventuriero cosciente” nasce secondo

Nerlich nella Francia “cortese” del XII0 secolo. A mio avviso l’avventuriero in quanto

“uomo-evento”, “uomo-azione”, nasce molto prima, in un Occidente ai confini con

l’Oriente, ed ha un nome la cui notorietà ha fatto il gifo del globo: Ulisse.
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Questo nome evoca una forza che oltrepassa l’avventura. È Puomo forte e

coraggioso che affrontô impavido tutti i rischi e pericoii che si presentarono sul suo

cammino, che aftraversô i’immensità del mare, che vide e conobbe moiti popoli e terre,

È colui che si azzardô oitre 1orizzonte per soddisfare una certa curiosità che in lui

puisava molto forte. J.RL. Anderson gli dedica un iibro, The Ulysses Factor, che ha

ispirato questo primo capitolo. Oltre aWavventura, Anderson individua un’altra forza,

una specie di virus che contrae l’uomo e che chiama il 11Fattore Ulissett. Vediamo

corne b descrive:

Some force other than mere adventure must lie

ïooked for to discover what pivmpts o in an flot

onÏy to feeÏ thc# it wouïd lie nice to know

what IS on the far side of the huis but to

contract afever of desire to know, and then an

absoÏute detenn unation to find ont [..11 coït this

112e Ulysses factor [..j

The Utysses factor is o coinplex of

linpulses in ciii individuaïprompting him to seek

firsthand physicat expeilence of soin ething

hitherto unknown that has aroused his curiosity.

It in ztst unclude the impulse to leam ai firsthand

through physical action [..] discover whai lies

beyond o range of hilis, to see new stais’ by

travelling to some new part of the eartli’v

suiface, to observe heavens, to find the source

ofa river, to discover if there us afar side to an

apparent!)) lhnittess ocecun. This is the main

drivung force. (4)
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Si puà notare il desiderio “febbrlle” che si impossessa dell’uomo e la

determinazione ferrea di espiorare, scoprire e imparare di persona, attraverso un moto

“fisico”, l’universo ignoto che ha acceso la sua curiosità. Questo faffore implica

un’azione fisica e mentale insieme. Un moto fisico guidato da una curiosità intellettïva;

un viaggio, un’avventura desideratati e voluti dalla mente e dal corpo.

Quando contraiamo un virus, un tipo di febbre esotica per esempio, mi chiedo,

siamo proprio noi responsabili di aver contratto questo virus? Non siamo nati

con una certa predisposizione verso questo virus?

O forse siamo stati imprudenti e siamo andati a cercarlo in quaiche luogo esotico?

Forse ci siarno andati incontro noi, corne il cavaliere va incontro alla sua avventura,

corne Ulisse va incontro al suo lungo viaggio. A me sembra che il virus fosse

commique presente prima, prima che noi potessimo contrario durante il viaggio. Certo

ii viaggio, l’avventura b sviluppano, ingigantendolo sempre più.

Il fattore Ulisse è questo virus, questa fiamrna-forza che brucia nell’individuo, che

b spinge all’azione, ad andare oltre, oltre i limiti naturali per appagare non solo j

propri sensi ma soprattutto i suoi grandi interrogativi. Esso è nell’interazione tra

individuo eU azione, e neli’inter-azione agisce moltiplicandosi.

Valeria Wagner (5) nota giustamente che nel verbo “agir&’ sono presenti i verbi

“cominciare”, “condurre” e “portare qualcosa affraverso”. L’azione è un inizio, una via

aperta aU aitre vie, ad altre azioni, che aumentano incredibilmente nell’agire

dell’azione: l’una “conduce” all’altra, l’una porta all’altra, i’una spinge i’altra, fino a
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engulfing die naturat 11m ïts that once contained it, fino a volersi superare, sorpassando

j propri limiti.

Per il poeta greco Seferis il viaggio è nato prima: Db creô prima di tutto il grande

viaggio, disse. Questo desiderio di viaggiare, di espiorare, di avventurarsi, di

conoscere è quindi presente nelPuomo/donna, suo malgrado. In alcuni individui pulsa

più forte, in altri meno, ma esso è sempre vivo anche se alcune società e culture, nel

corso dei tempi, hanno cercato di reprirnerlo o schiacciarlo per varie ragioni (che non

tratteremo in questa tesi). Nella società Occidentale del dopo-guerra si moltiplica

libero fino a raggiungere quella Orientale, corne in un’operazione matematica di

moltiplicazione. Uomini e donne corne Thor Heyerdahl, Sheila ScoU, Valentina

Tereshkova, Maurice Herzgog, Bernard e Françoise Moitessier, Tenzing Norgay,

Sumiyo Tsuzuki, eccetera, si lanciano in viaggi strordinari ed estremi al di là di ogni

limite.

Abbiamo visto che secondo Anderson questo faffore Ulisse implica un’azione fisica

e non solo mentale. Ed è proprio per questa ragione che sia lui che io usiamo il nome

del mitico viaggiatore, dell’uomo ricco dingegno e desperienza, dell’uomo che esplorà

nuove terre e nuovi popoli. Ulisse non trova compimento in una ricerca puramente

intellettuale: la sua conoscenza deve coinvolgere tutto il suo essere: i suoi occhi

devono vedere, il suo piede deve sentire. È necessario un moto fisico, un’azione;

Ulisse è l’uomo dazione, teso alla conoscenza diretta, acquisita personalmente. Egli

è quindi l’uomo d’esperienza. Non è interessato alla ricerca di una conoscenza
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puramente “teoric&’, di un Newton o di un Einstein, volta esclusivamente al sapere

intellettuale non “vissuto fisicamente”, ma si volge piuttosto a quella “pratica”. È

personificazione dell’esperienza in quanto conoscenza “pratica”.

L’esperienza - secondo il vocabolario Zingarelli - è conoscenza delÏe cose per

prove fattene da nol stessi. L’expe-rientia deriva da ex-penor ossia passare attraverso

mediante periculum nel significato di prova attraverso la quale si acquista o si

apprende qualcosa. Di consequenza pento (= che ha superato la prova) penzia, es

perienza. L’esperienza è tutto ciô che viene “provato”, sia dal di fuori che dal di

dentro, da un “conoscente” sensitivo ed intelleffivo. Essa postula l’intervento attivo

di un soggetto che la predispone o la pensa. Il pensiero si espiica facendo esperienza.

Quest’ultima realizza le strutture possibili de! pensiero. Potremmo dire che l’esperienza

è il pensiero in azione, il suo realizzarsi, concretizzarsi. L’attività intellettiva, teorica

del pensiero si unisce a quella pratica, fisica, dando vita cosj all’esperienza die -

secondo Leonardo da Vinci - non faïla mai.

Il Fattore Ulisse è perciô un impulso all’azione - fisica e mentale insieme -

per una conoscenza acquisita personalmente attraverso le varie “prove” incontrate

lungo il cammino. Il suo nome fa pensare immediatamente ad una grande avventura,

a un !ungo viaggio ricco d’esperienze. Ed egli - Ulisse - nasce prima del!’awenturiero

cosciente, del cavaliere di Nerlich - che potrebbe essere suo pronipote - molto prima

e non in Francia ma in Grecia, tenendo conto che il mondo greco, nella sua
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formazione storica, affonda le radici in un incontro e scontro di culture diverse,

in un intreccio di stirpi varie, provenienti dal centro Europa, dal Nord, dall’Asia.

Il mito greco, corne il popolo greco, è il prodoffo dellunione di elementi

indoeuropei e mediterranei e dellinfluenza delle antiche civiltà orientali. Anche la

philo-sofia (= amore per il sapere, per la conoscenza) si sviluppa in Asia Minore, nelle

colonie ioniche, ove più forte era il rapporto con il vicino Oriente e con l’Europa. Ed

è ancora neil Asia Minore che ha luogo il trapasso dalla poesia epico-lirica («canzoni

di gesta» eoliche) al poema epico.

Questo trapasso fu compiuto dalle popolazioni di stirpe ionica, le quali

sopravvennero un po’ più tardi, e si inserirono in mezzo aile colonie eoliche tra il nord

e il sud delle coste occidentali dell’Asia Minore. Tale trapasso avvenne intorno al IX°

secolo aC., nel momento in cui, importato dalla Fenicia, si adottava e si

perfezionava, presso i Greci d’Asia, lalfabeto.

$compaiono in tal modo le “canzoni di gesta” eoliche, cantate da canton di

professione: gli aedi (da ado canto) i quali andavano errando di paese in paese,

portando, con il loro canto, gioia, cultura, letteratura e “storia”, nelle corti e nelle

piazze pubbliche.

Le canzoni di gesta eoliche raccontavano, accompagnate dal suono della lira, le

gesta degli eroi e degli Dei, di uomini eccezionali ed esseri soprannaturali. Con

l’invasione dorica (1150 a.C. circa) le canzoni di gesta eoliche lasciarono la Grecia

continentale e sbarcarono in Asia Minore la quale divenne anche la culla della
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produzione letteraria (greca).

La leggenda narra che la lira e il capo di Orfeo (il Musico, il Cantore del mondo

mitico di quei tempi), dilaniato dalle donne di Tracia, arrivarono attraverso il mare

sulle rive del fiume ionico Meles, da dove pare provenne Omero, e racconta che la

maUre di Omero fu di origine tessalica, ossia eolica. Nel poema omerico PIliade

troviamo difatto tracce delle canzoni di gesta eoliche, per esempio nelle virtù

cavalleresche e guerriere del suo protagonista: l’eroe Achille.

Arrivata in Asia Minore abbiamo visto che la poesia epico-lirica eolica scompare,

nasce allora il rapsodo (da raptein odas = cucire canzoni) il quale non fa altro che,

corne dice il termine, “cucir&’ insierne le canzoni in composizioni die saranno poi

recitate.

Omero, considerato il padre della poesia epica e dei due grandi poemi l’IÏiade e

lOdissea, resta una figura incerta. Si dice fosse nato a Smirne (ciffà eolica divenuta

ionica tra il IX° e 1X1110 secolo a. C.), a Chio (che coltivava uno speciale culto di

Omero, e possedeva una scuola di rapsodi denominati gli “omeridi” o discendenti di

Omero), ad Itaca, a Colofone, a Pilo, ad Argo, e aU Atene. Viene rappresentato

sovente sotto le forme di vecchio rapsodo, povero e cieco simile all’aedo Demodoco

dell’Odissea. Gli vennero affribuiti in un primo momento 23 poemi epici, poi divenne

un norne collettivo incorporante un enorme produzione epica. Successivarnente gli fu

tolta la patemità di gran parte delle sue composizioni, e la critica moderna gli consenti

solo la paternità dell uilade e dell ‘Odissea. Sennonché anche intorno a quest’ultima

patemità sorsero una serie di discussioni, che diedero luogo alla cosiddetta “questione
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omeric&’

Omero diventa la voce di tutto un popoio greco che narra le sue gesta eroiche ed

il suo credo. Dietro ii suo nome si celerebbero più aedi. Liliade e l’Odissea sarebbero

dunque il frutto dell’opera collettiva di più aedi; opera dapprirna tramandata oralmente,

poi confluita in poerni unitari, organizzata da uno o più canton. Sono quindi le

canzoni di gesta eoliche passate nella Ionia, cucite qui in composizioni più vaste che,

con la diffusione della scrittura, avrebbero dato vita ail 7Ïiade nel secolo IX° a.C., per

opera di uno o più autori che la convenzione chiarna oggi Omero; e ail ‘Odissea, nel

secolo Vffl° a.C., per opera deilo stesso autore, od un altro, o aitri, che foi

continuiamo a chiamare Omero.

Entrambi j poemi sono scritti in dialeffico ionico, mescolato ad eolismi. Il primo

dalle note beliicose e spesso violente, narra dellira deil’eroe Achille, l’Odissea, dal

tono pïù intimo e ‘tdomestico”, racconta di un lungo viaggio, pieno di avventure

rnozzafiato eU avvenimenti fantastici, un grande viaggio di ritorno in patria, nel

favoloso Mediterraneo, il cui protagonista è un uomo terribiimente astuto ed audace,

dotato di tenace curiosità ed abile parola, un noto navigatore e temerario espioratore:

il suo nome è Odisseo, ma noi tuttï b conosciamo sotto il nome di UÏisse.

Ulisse, questo tipo duomo partorito (per quanto ne sappiamo) dail ‘Odissea,

evoca immediatamente l’avventura esotica, il viaggio rischioso ed eccitante, la sete del

vivere e del conoscere; il suo norne attraversa corne una bufera secoli e continenti ed

è indirnenticabile. Sarà “cantato”, dipinto, scoïpito, commentato..., scolpito in marmo
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(vedere fig. 1), dipinto in un vaso panciuto o in un’anfora del 500 a.C. (vedere fig.

2 e 3), , scolpito in versi da innumerevoli artisti e poeti. È l’eroe della continuità

e della metwnoifosi (6) - sostiene Boitani -‘ b spiJto di scopel-ta (7) - sostiene

Auerbach - 1aJ»a dinainicq, l’evento - nota lannucci (8), che affraversa epoche senza

fermarsi mai, modello multiforme di vita umana rispiendente di tutta la sua

potenzialità. È lEspioratore che rinasce in tutta la sua vitalità.

Ulisse compare per la prima volta nell7/icde, ma è nell’Odissea, in questo antico

canto, in questo poema lefferario, che Ulisse si profila del tuffo. Ulisse nasce dunque -

a nostra conoscenza - come “figura” poetica.

Forse esisteffe realmente un uomo di nome Odisseo, e il poeta (o i poeti) “Omero”

b cantô nel suo meraviglioso poema racchiudendolo, per secoli e secoli, in una figura

seducente e dinamica la quale ci fa tuftora sognare viaggi awenturosi e misteriosi.

Resta questo “forse” carico di interrogativi suggestivi, aperto a tanta immaginazione,

e alla possibilità che egli un tempo fu e puà ancora essere oggi. Resta la figura.

“Figura” deriva dab latino “figura(m)” e da “fingere”, plasmare. Auerbach (9) nota

che ha b stesso tema di “figulus”, di “fictor” e di “effigies”, e che significava

all’origine “formazione plastica”. In questa “formazione”, in questo “dar forma”,

Auerbach ci trova un che di vivace e di mosso, di incompiuto e di giocoso. La parola

fu usata per la prima volta da Terenzio nel significato di “aspetto plastico”. Dopo di

lui quaftro autori, Varrone, Lucrezio, Cicerone e Tertulliano, diedero alla parola diversi
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importanti significati.

Varrone Uà alla figura il significato di “apparenza esteriore”, di “contomo” e di

“formazione plastica”. L ‘anigiano - dice lui - ne! dire la parola ‘fingo ‘Ç 1mpone una

‘figura” sullggetto. (10) L’artigiano-poeta plasma la figura con la sua arte creativa,

dà rilievo plastico alla forma cava facendola uscire.

Lucrezio interpreta in un primo momento il termine figura nel senso filosoflco

greco, di senso plastico, “contomo” Poi, nello sviluppo del suo discorso, la figura

diventa “imitazione”, ‘copia” dell’originale, e a tale riguardo porta l’esempio dei figli

quali “figure dei genitori”, dando un nuovo importante significato alla parola.

I genitori, padre e madre insieme, producono il figlio, ossia la figura de! loro

operare. Il fig!io - afferma Lucrezio - è figura, “imitazione”, “copia”, de! padre e della

madre. Una figura che non è “fissa”, ma in movimento continuo, e che crescendo ne!

tempo sviluppa una propria identità ed originalità.

Penso sia brillante l’idea di Lucrezio di dar vita e dinamicità al termine “figura” in

quanto “fig!io partorito”, copia ed originale allo stesso tempo, in continua crescita e

formazione. Lucrezio dà alla figura anche il significato di “visione di sogno”, di

“immagine fantastica”, di “ombra del morto”, di ombra che - interpreto io - riporta

continuamente alla vita que! morto che fu.

In Cicerone la parola figura ha il significato di “aspetto sensibile”, “menzognero”,

“mutevole”, “mosso”. È quasi sempre “forma”, raramente “copia”. Tutto ciô che è

sensibile ha figura. Essa contiene la “forma” umana, in continua trasformazione.

Con Tertulliano, la figura acquista il significato di “profezia reale”, anticipatrice
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deY futuro. Diventa il “processo profetico” preannunciatore di fatti successivi. La

figura preannuncia la realtà, “imita la verità”, si muove nel suo essere rimanendo tale.

(Tertulliano porta l’esernpio di Giosuè corne figura del Cristo che verrà).

La figura poetica di Ulisse è, possiamo concludere, “figlia” della poesia e del suo

poeta, muta nel tempo pur rimanendo se stessa, “ombra” viva deY passato,

preannunciatrice della realtà futura, dal volto umano.

Ulisse prende “forma” nell’Odissea, in una delle prime grandi opere della Lefferatura

- potremmo dire oggi mondiale -, un capolavoro concepito tra oralità (il canto orale

degli aedi) e scriffura, tra realtà ed immaginazione.

L’immaginazione, disse Beaudelaire, è “la regina delle facoltà intelleffive”

dell’uomo. È la funzione vitale primordiale dell’umano. Il nostro inconscio, j nostri

sogni, i nostri desideri si sviluppano nell’immaginario. La realtà estema nutre

questo processo dinamico mentale. Tra realtà ed immaginazione c’è un legame diretto,

un’interazione. L’una alimenta l’altra. Quest’ultima, assumendo l’integrazione deY reale

e del possibile, tende verso l’espressione e la manifestazione. Essa polarizza il

desiderio che accede ai sensi prolungandosi fino al suo orizzonte semantico ed

escatologico. De Sancfis disse che il fondamento dell’ïmmaginazione è la conoscenza

che abbiamo di molte cose. Un uomo di scienze quale Bachelard (11) sostenne

l’importanza dell’immaginazione nella scoperta del vero. La descrive addirittura corne

la via regale verso il sapere. Essa rappresenta il fondamento più permanente e più
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vivo del pensiero ed appare corne la realtà più concreta e più completa in quanto

include in essa il possibile. Sognamo e desideriamo di andare sulla luna.

Immaginiamo. Escono libri e film, quadri e canzoni, frutti dell’immaginazione, i quali

la nutrono a ioro volta. Nel 1969 l’uomo arriva e mette piede sulla luna.

Limmaginazione ha focalizzato il desiderio e rafforzato la volontà realizzando -

rendendo reale - cosi il possibile. Potremmo in fin dei conti dire e concludere che

essa è la maUre del vero.

Ulisse, questa creazione mitico-letteraria, sboccia dunque nell’Odissea. LOdissea

comincia a narrare eventi di 10 anni posteriori ail Tliade, riguardanti quelitunico eroe

non ancora tomato in patria da Troia, Odisseo, già descriffo in prima pagina corne un

astuto e grande viaggiatore, che rnolto vide e conobbe: “L’uomo ncco di astuzie

raccontwni, o Musa, che a hmgo errô dopo ch’ebbe distnttto la mcca sacra di Tmia

di mofl-i uomini le città vide e conobbe la mente”. (12) L’Odissea traffa dunque di

un lungo viaggio di ritomo alla casa dei padri, agli affetti familiari, al punto di

partenza.

Il viaggio per essere veramente tale ha bisogno, secondo Paolo Scarpi (13), di una

rneta e impiica necessariamente un ritorno. Anzi, conclude, proprio il ritorno sembra

essere il suo unico scopo. Ne! caso dell’Odissea, il ritorno ad Itaca, la patria di Ulisse,

sembra proprio essere b scopo del viaggio. Eppure un dubbio sorge. Questo viaggio

è incredibiimente lungo e pieno di avventure (Ciconi, Lotofagi, Tempeste, Ciclopi,

Lestrigoni, Circe, discesa nell’Ade, Sirene, Buoi di Elios, Scilla e Cariddi, Ca!ipso e
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l’Isola di Ogigia, i feaci...), sembra quasi che Ulisse abbia di sua propria volontà

voluto ritardare quel ritomo a casa, allungame i tempï, esplorando e facendo nuove

esperienze lungo il cammino (viaggio dal latino viaticum = cammino) in un mondo

pieno di meraviglie. Anche il regista franco Rossi deve aver nutrito questo dubbio in

quanto nel suo straordinario film “l’Odissea” (14), traffo dal poema omonimo, b

manifesta attraverso le parole di uno dei feaci, Polibo, il quale dopo aver ascoltato

attentamente il racconto di Ulisse, cosi commenta:

È strano il tuo racconto, difficile cia interpretare.

Sernbra die tu stesso, cia solo, abbia diretto il

tuo cammino, corne se tzt stesso il ritomo non b

votessi vercun ente: liai voluto visitare il CicÏope

Potijemo, liai voÏuto satire la rocca di Eoto, tu

ti sei addonnentato alla vista dellapatria...

Da notare che questo commento non è presente nell’opera originaria, l’Odissea. Si

puà ben vedere l’enfasi posta sul “tu”: “tu stesso”, “tu ti sei”, “tu da solo hai

diretto il tuo cammino”... Il regista franco Rossi sente la forza di quest’uomo che

vuole dirigere il suo cammino, decidere del suo destino, die non sopporta barriere e

limiti, che vuole conoscere e sapere di più, che vuole continuare il suo viaggio oltre

la patria, verso un’altra Itaca. Questa enfasi appare quasi corne un’accusa, un indice

puntatogli contro: tu e soltanto tu hai voluto espiorare Pignoto sfidando il dio del

mare, perdendo cosi i tuoi compagni. Interessante notare qui, nel film, il silenzio di

Ulisse. Labile e celebre oratore tace, non risponde a questo commento che suona
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corne u&accusa. II suo volto espressivo si illurnïna di tristezza e di fierezza allo

stesso tempo. Un silenzïo. L’amara consapevolezza di quelle parole espresse da Polibo.

Ulisse sa. Tutti j suoi compagni sono morti. Ulisse sa e tace, una breve pausa e

continua il suo racconto, il suo ritorno ad Itaca senza un accenno orale al commento

di Polïbo.

La leffura, ed interpretazione, dell’Odissea da parte del regista Franco Rossi è

ovviamente condizionata dai suoi tempi, da un tipo di pensiero “individualista”,

impregnato di psicologia, che veste il soggeffo, Ulisse, di contornï psicologici.

Anche l’autore Citati, ai nostri tempi, nel suo ultimo libro dedicato ad Ulisse ed

all’Odissea, nota che: se la nostalgia b [UlisseJ nporta a casa unciltra forza più

segreta, sulla quale 0m ero non dice niente, cerca di portarlo bontaiw da casa e da ogni

dove. (15) Il critico Pietro Citati, corne il regista Franco Rossi, si pone diverse

dornande quali: Perché vuole andare, a ogni costo, nella g;vtta di Polfemo? Perché

resta un anno da Circe? Perché vuole ascoltare 1 ccmti delle Sirene, cercando di

sciogliere le funi che b stnngono a sé stesso? (16) Domande pertinenti che svelano

sottovoce questa “forza segreta” presente in Ulisse. Qualche pagina più in là il critico

rivela la curiosità estrerna del protagonista dellOdissea (che vuole conoscere ad ogni

costo la complessità della realtà e viverla pienamente), il suo grande amore di

esperienza e il suo desiderio insaziabile di sapere. Sostiene che: Quasi tutu ï pericoli

del suol viaggi nascono dalla “curlositas”, e che nella tragedia di Sofocle, A lace - il

nemico tradizionale - dice di lui: «Ulisse vede tutte le cose». Con la sua mente

flessibile e ricca di colon, “vede” - cioè [...J conosce ogni cosa. (17)
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Jean-Pierre Vernant risponde a questi interrogativi sostenendo che Ulisse vuole

restare perché vuole “vedere” anche ciô die non dovrebbe vedere e conoscere corne

il canto delle Sirene: Ulysse [...] est l7winme qui veut voir, connaître, expérimenter

tout ce que le monde peut lui offrir, et même ce monde sous-humain daiis lequel il est

jeté. La curiosité d’Ulysse le pousse toujours au-delà (18)

L’audace curiosità, l’amore e il desiderio di esperienza, di avventura, la volontà e

la determinazione di conoscenza, sono la “forza segreta” - possiamo concludere - sono

il soggetto, il “fattore Ulisse”, che spinge l’uomo oltre la patria, oltre la famiglia, oltre

ogni dove.

Neil ‘Odissea è Ulisse stesso die racconta ai Feaci il suo incredibile viaggio, dopo

essere arrivato alla loro terra, da solo, con una zattera dall’isola della dea Calipso. È

accolto molto bene da questa gente ospitale e pacifica ed a loro si racconta e si rivela:

“cYono Odis,seo di’ erle, che per Mie le ci.sluzfe

son conosdulo fr g!! uomini e ïô mfd fôm v l delo.

bio 9lc pric Ï .1
c5 2ggfu ooleo lenermf C4pso. 1 de Ïumlnos.

nelle sue grolle profonde. br.mndo che le fossl mrilo;

cosy anche Cjrce ml frdlenerm nell& su

Ï. .1 mi perà persusero il mb cuore In peio.

Ï.] 6’ or il rilorno info, lragh’oso H nrrerà.” (19)

Il protagonista dell’Odissea narra dunque il suo viaggio-ritomo, le sue avventure
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e disavventure in prima persona, corne in un’ autobiografia, dai Ciconi al Ciclope

Polifemo, dal massacro dei Lestrigoni all’isola della maga Circe, alla discesa neÏl’Ade

e alla profezia di Tiresia, aile seducenti e malefiche Sirene, le mostruose Scilla e

Cariddi, l’isola de! Soie e j suoi buoi “intoccabili”, la collera del Sole... l’arrivo all’isola

della Dea Calipso, e qui termina il suo racconto.

Il libro prosegue con la sua partenza dalla terra dei Feaci e l’arrivo, alquanto

burrascoso, aU Itaca. Potrà finalmente abbracciare suo figlio Telemaco e la moglie

Penelope, dopo aver sconfitto i pretendenti che assediavano la sua dimora nella

sua lunga assenza, e ritrovare infine il proprio padre Laerte. L’Odissea termina cosi,

in un abbraccio con la famiglia e la propria terra ritrovate; corne in una favola a lieto

fine, l’eroe potrà infine vivere felice e contento dopo aver superato prove estenuanti

ed avvincenti che gli hanno fatto guadagnare una maggiore conoscenza e saggezza.

Ma finisce proprio cosi? Un dubbio sorge.

A me sembra che Ulisse, oltre ad aver voluto allungare il proprio cammino

di ritomo, abbia ora, che è appena arrivato a casa, desiderio di ripartire. Questo dubbio

è nutrito dalla profezia di Tiresia, che Ulisse ha incontrato nell’Ade, e die rivela poi

ai Feaci facendola cosj conoscere a noi letton. È un invito a ripartire, un nichiarno al

viaggio, finché la morte dal mare non giunga:

“6 qunndo Iprelendenfi ne! fuo pôÏczo or& spenlo.

o con Ï’ingnno. o nperImen/e col bronzo nifiiclo.

dlor pnrf prendendo II mneggeoole remo,
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finché genH lu rrioi che non conoscono il mre.

non mdng!no db! condil! con snte,

non sônno le nof dôÏÏe gudnce dl minlo,

né / mneggeool/ remi che 3O1 & dle ,znol

Ï.] 97orle dlmre

H veu, mollo doïce, ucclderil oz’nlo

urm seren. oecch/ezz.. 9nlomo le popol!

beÏ! .sdrdnno. Queslo con oerll lipredico”. (20)

Ulisse la rivela anche a sua moglie Penelope, avvisandola che un’altra prova

“smisurat&’ gli resta da compiere, un altro viaggio da intraprendere. Da sottolineare

l’imperativo di quel “parti” che suona corne un comandamento, una forza suprema alla

quale non si puô resistere.

L’Odissea non sembra dunque voler terminare con il ritorno in patria, ma al

contrario con una nuova partenza, un altro viaggio per la durata della vita. Citati (21)

la definisce giustarnente il romanzo senza fine, perché la fine non c’è nell’opera, sta

al di fuon del poema.

Credo sia importante notare che Citati definisce lVdissea corne un “romanzo”, il

grande romanzo deWumanità senza fine. Qualche anno prima, anche Eisa Morante

definisce, indirettamente, l’Odissea corne un romanzo quando scrive:

Rom anzo sarebbe ogni opera poetica nella

quale Ïutore - attrcwerso ta narrazione inventata
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di vicende esemptan (cia lui scette corne

pretesto, o “simbolo” delte retazioni umane net

mondo) - dà “intera” una propna ilnlnagine

delÏuniverso reale (e cioè detl’uorno, neila sua

reciltà}. (22)

L’Odissea è dunque un mmanzo in versi, senza fine, senza arrivo, viva espressione

della realtà, aperto a ‘nuov&’ immagini dell’uomo, dellapersona urnwia, nell’universo

reale. Per “persona umana”, o essere umano, Morante intende un’àvventura cosciente

net mondo reaÏe, immaginazione, un’esigenza disperata di ventà, ttna testirnonianza

[di esserci nel mondo, d’appartenenza al mondo], una necessità di nconoscersi

nella beÏlezza. (23) Ulisse, il protagonista dell’Odissea, è questa persona umana,

questa “avventura coscient&’ alla ricerca di “verità”, ossia di esperienza, di conoscenza,

che si muove nell’universo reale tra le parole del romanzo in versi, tra realtà ed

immaginazione, ricco di bellezza, di eccellenza.

Il canto antico si chiude qui, con questa possibilità di un nuovo viaggio, di un

nuovo canto”.

Fatto onnai savio, con tutta la tua esperienza addosso - canta il poeta greco

Costantino Kavafis (24) - già tu av rai capito ciô che Itaca vuoÏe significare. È lei che

ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei non si partirebbe. Bisogna dunque averla sempre
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in mente, e sempre tendere a raggiungerla.

Per il poeta Kavafis Itaca, la meta di Ulisse, è una meta lontana, sempre più

lontana, scintillante di schiuma e profumata di libertà, che si puô raggiungere

solamente nel viaggio.

Un altro canto si apre qualche secolo più tardi, un mini canto di una bellezza

straordinaria. Il protagonista è sempre lui, Ulisse die decide di sua propria volontà,

di sua propria scelta, di partire, di imbarcarsi per l’alto mare. Nessun Dio b guida,

nessuna magia b aiuta, nessuna profezia glï predice il cammino. Solo, con quaiche

compagno fido, si lancia in un’impresa folle oltrepassando le gigantesche Colonne

d’Ercole del mondo antico per giungere fino a noi oggi, ed oltre. È il canto di

Ulisse, il celeberrimo XXVI° dell’Infemo di Dante Alighieri.

* * * *

NOTE:

ILLUSTRAZIONI:

(fig. 1) Illustrazione della testa di Ulisse dal gruppo mannoreo proveniente dalla Grofta di

Tiberio a $perlonga, verso il JO secolo dopo Cristo. Museo Nazionale di Sperbonga.
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(Fig. 2) Utisse e te Sirene, “Stamnos” (= tipo di vaso panciuto a due anse orizzontali diffuso

nella ceramica attica dci secoli VI e V a. C.) a figure rosse de! “Pittore delle Sirene”. Londra,

Bntish Museum.

(Fig. 3) Anfora rappresentante Ulisse nell’afto di accecare Polifemo (530-510 a.C), Roma,

Museo di Villa Giulia.

* * * *
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Capilolo 2

9? “Toile C]Jo?o
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“... 9 canno! reslfrom fraye7 9 w!11 drink

b !he Ïees. a11 limes 9 haae enjo,y’d

Çrea!%,’, haae suffer’dgrealhj, bof!, wulh !hose
C77,/ loaed me, and alone; on shore, and when

Thro’ scudding dnj?s !he ral’ng %lgades

‘Vexl Ihe dL’n sea: 9 am become û name;

Tor aÏwags roaming wilh a hungrg heari

9ltich haoe 9 seen and known; cilles of men

Wnd manners, clima!es,councils, goaernmen!s

9lgsef no! leas!, bu! honour’d of Ihem aiL

54nd dwnk dehghf of baille wifh mg peers.

on fhe ringing plains of wino’g ?og.

9 am û par! of ail Iha! 9 haoe me!,

%Je! ail experience is an arch where!hro’

ÇÏeams !ha! unfraaeil’d world whose margin fades

ever andfor ever when 9 move.

9low du!! il is b pause, !o make an end

b rvs! unburnish ‘d no! fo shine in use.

W5 !hough !o brea!he were 7fr.,”

ç crnngson

(J2irica dedlcala daÏpoe!a brilannico ad ‘7JÏisseJ
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c5larm/ non posso dall’errar mb: auo’ bere t’a alla

sino alla feccia. CPer lullo il mb lempo ho mollo gbollo.

mollo sofferlo. e con queh’ che in cuor mi amarono, e solo;

lanbo suÏl’arida lerra, che quando Ira rapbdb nembi

l’9adbpbooorne fraaaglbano il mare aelalo a’’ brume,

9’ome acquislaz ché sempre errando con acido cuore

molle dlllà via’ b, molli uombni, e seppi la menle

loro, e la mia non II meno; ond’ero ne! cuore c11 /jjflf

e a1’ lonlane baflagÏia coi pari io bevaf la gioba,

là ne!pianoro sonoro a)’ C7oia ballula dal aen/o.

CI che inconlrai nella mia slrada, oro ne sono uno parle.

‘Pw-, cià ch’bo aidi ê Ï’arcala che s’apre su! nuovo:

sempre ne fuggono / marginl via, mon mono che inoïfro.

c5lupida cosa ilfermarsi, il conoscersi un fine, il reslare

sollo la ruggine opachi né splendere pli) nell’allrllo.

Come se il aivere sia quesl’alllo?...”

Clûduzione di Ç. Pscoh

(deio lirico di Tenn11son)
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%i ‘9lle C7J0/0

“... 91n corne, fiih a luce, hr/llà i’Wurorn a’uln rosn/e,

nllorn, fdlln ndunnnzn, pnrin/ in rnezw n lui!!:

« 7ioinÏ/ii 0m nspel/n/erni mJe/ cnn compngni’

/0 con in min nnoe e in mm ciztrrnn

ôno’à no1 espiomnre queIe gen/ /n oedemeJ ch/ sono...” (1)

È l’Ulisse dellVdissea che parla, che narra le sue avventure ai Feaci. È appena

giunto presso u&isola disabitata, ‘Tisola delle capre”, di fronte alla quale si trova la

terra dei Ciclopi, ossia i gïganti dail’ «occhio rotondo», muniti di un solo grande

occhio sopra il naso.

Corne si puô notare dalla citazione, questa avventura non è casuale, ma

deliberatarnente cercata e voluta: Ulisse vuole espiorare di persona questa terra, vedere

con j propri occhi i Ciclopi, parlare con loro e conoscere la loro mente. I suoi

compagni, meno temerari, cercano di fermarlo, fiutano il pericolo, ma Ulisse ride quasi

di loro e sincammina fino alla grotta del Ciclope Polifemo osando oltrepassare la

soglia della sua dimora. La continuazione dell’episodio è nota a tutti: 1’ “uorno da

nulla”, Ulisse, riuscirà a sconfiggere il figlio di un dio, lui, il “piccolino” - è scritto

nel poema - con le sue proprie forze trionfa sul gigante perdendo perô alcuni dei suoi



49

compagni ed irritando il dio del mare Posidone, padre di Poliferno.

L’episodio dellincontro con il Ciclope è uno dei più noti de! poema ed è

probabilmente quello che più ha contribuito a creare “Ï’irnmagin&’ di un Ulisse audace

ed avventuroso, temerario ed ardimentoso, animato da un’indomabile energia e forza,

e da una terribile curiosità.

Secoli più tardi, il poeta fiorentino Dante Alighieri, detto “I’Omero modemo” (2),

narra in versi dell’ultimo viaggio di Ulisse, ne! XXVI° canto dellinfenio. Un Ulisse

che somiglia molto a quest’uomo che vuole ad ogni costo andare a conoscere di

persona, per sua propria scelta (nessun Dio b guida in questo episodio, gli Dei antichi

tacciono), j giganti Ciclopi entrando nelle loro dimore. L’audacia deII’uomo è nei versi

di Omero alla sua massima potenza, corne pure in quelli danteschi nei quali la sua

forza straripa in un “folle volo”. La curiosità arde corne una fiamrna. Nella

Commedia gli Dei antichi sono spariti, restano solarnente le Colonne d’Ercole, la

barriera antica, il limite “divino”. L’Ulisse del XXVI° canto b supera, compie quello

che il Poeta chiama un “folle vobo”, un viaggio estrerno, un’esplosione d’audacia che

aprirà una nuova via all’urnanità.

* * * *

Durante (che allepoca significava “colui che sopporta”) Alighieri, detto poi Dante

(= colui che dà) (3), nacque a Firenze ne! 1265. Apparteneva ad una famiglia della

piccola nobiltà guelfa. Si legô da giovane ad un gruppo di poeti “stilnovistici” che
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condividevano tra loro il suo ideale di vita raffinato e cortese. Intorno all’anno 1295,

Dante era già un poeta famoso nelle città toscane. Dei suoi primi trent’anni ci

restano circa 70 poesie. Ne riuni 31 insieme con una narrazione in prosa del suo

amore per una donna fiorentina die la critica identifica con Beatrice Portinari, dando

cosi vita alPopera Vita Nuova. La bellezza di Beatrice gli comunica la bellezza

della vita e dell’universo. Con Beatrïce Dante scopre l’Amore, “1arricchimento della

vita”, disse, che ispirà e guidô gran parte della sua opera poetica.

Alla morte della donna amata, il poeta sprofondô in una profonda crisi dalla quale

si consolè negli studi e nel sapere, traendo gioia dalla creazione della parola

appropriata, “caizante e bella”, e da un’accanita passione per il pensiero filosofico e

teologico.

I suoi primi trent’anni, Dante li trascorse probabilmente a “Fiorenza” - oggi

Firenze - prospera città industriale e commerciale, comunità opulenta, ma non proprio

di raffinata cultura secondo il poeta. Dante respira quest’atmosfera cittadina, questo

forte senso d’individuale personalità e di destino individuale che la vita urbana

incoraggia. È partecipe ai movimenti religiosi-filosofici che attraversano le ciffà

italiane, (firenze inclusa). La Teologia, b studio della Bibbia e dei suoi commentatori

cristiani, si scontra con la Filosofia di Aristotele che non pareva credere

nell’immortalità delÏ’anima e nella creazione del mondo dal “nulla”. I pensatori

dell’epoca, tra cui ricordiamo San Tommaso d’Aquino, cercarono di conciliare la

“parola” di Dio con la “parola” dell’uomo, coinvolgendo Dante in questa corrente di

pensiero, in questi dibattiti intomo alPuomo che anticipano l’Umanesimo.
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Negli anni successivi alla composizione della VitaNuova, Dante intensifica la sua

partecipazione alla vita politica di Firenze, alquanto turbulenta in questo periodo. Sarà

condannato all’esilio per concussione, per cospirazione contro il papa e contro Carlo

di Valois. Nel 1302 comincia la sua erranza vagabonda, il lungo esiÏio, un lungo

viaggio fuori dalla sua firenze, fino alla morte, sopfaggiunta a Ravenna ne! 1321. In

questo periodo il poeta si concentra sui suoi studi e ricerche, espiora altre ciftà, scopre

altre lingue e dialetti; il suo orizzonte si allarga corne pure il suo paese î cui confini

si estendono sempre di più; il mondo diventa a poco a poco la sua patria “ corne per

I pesci il rnare dirà Dante stesso.

L’esperienza arnara delPesilio apre dunque nuovi orizzonti, la riflessione e la

ricerca dantesca si orientano verso i fondamenti della vita associata, le cause de!

disordine de! mondo, il Cristianesimo. Matura in questi anni il suo progetto di rendere

partecipe del suo travaglio di meditazione morale, filosofica, politica e teologica il più

vasto pubblico possibile. Tale esigenza sta aile origini della concezione del Convivio,

composto tra il 1304 e il 1307, con cui Dante intende offrire, corne indica il titolo, un

‘banchetto” (= convivio) di Sapienza in lingua volgare.

Il Convivio si rivolge agli uomini assetati di sapere, a tutti quanti - scrive lautore

- in quanto: ‘tutti li uornini naturalrn ente desiderano di sapere [...] la [conoJscienza è

ultirna peifezione de ta nostra anima, ne la quale sta la nostra ultirnajelicitade, tutti

naturatrn ente al suo desideno serno subietti” (4). Riprendendo la filosofia di Aristotele

detto “l’irresistibiÏe cavaliere della mente’t, in yoga ai tempi di Dante, il poeta

fiorentino vede nella Conoscenza la meta ultima di tutta l’umanità. Il desiderio di
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assaggiare il “pane degli angeli” , ossia la philo-sofia, la Sapienza, brucia vivo in tuffi

gli esseri umani viventi. Per questo motivo scrive l’opera in volgare e non nella lingua

di una “élite” alquanto ristretta di dotti.

Nel Convivio il poeta fa convergere un vasto patrimonio di cultura che comprende

la Bibbia, Virgïlio, Seneca, S.Agostino, S.Tommaso, Boezio e ovviamente “il cavaliere

della mente” Aristotele. Nutrita da un vivace entusiasmo per il sapere e di fiducia nelle

forze della ragione, la quale - secondo l’autore - sarebbe in grado di illurninare e

salvare un mondo in via di degenerazione politica, morale e sociale, tale opera trova

espressione nella nuova lingua volgare, compresa dalla maggior parte degli uomini.

Non più riservata alla tematica amorosa della Vita Nuova, tale lingua si apre a terni

filosofici, morali di complessità dottrinale, raggiungendo nel Convivio una

straordinaria maturità espressiva.

Ne! proemio di quest’opera, Dante elogia l’idioma volgare e critica i suoi

oppositori manifestando altresj Ï’intenzione di scrivere un trattato che ne illustri i

caratteri e l’alta dignità espressiva. Tale è b scopo appunto del De Vulgan Eloquentia,

composto in latino perché rivolto ad un pubblico di dotti, verso il 1305, e lasciato

anch’esso incompiuto corne il Convivio, probabilmente per dar spazio ad un’altra opera

più importante e grandiosa che il poeta sentiva di dover scrivere e completare prima

della sua morte. Il banchetto della conoscenza si trasferisce in questa nuova opera,

un poema monumento, che l’autore intitolà Cornedla, e che gli umanisti chiamarono

Divina Coin ni edia.

Il De Vulgari Eloquentia anticipa in un certo senso la Commedia, che fu
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composto quasi per “giustificare - sostiene J. Risset - quel paradosso che consiste

nello scnvere un poema sacro in una lingua peritura”. (5)

La Divina Commedia, corne il Convivio, fu scritta nella lingua del volgo, il

volgare. Dante voleva donare il “pane degli angeli” a un maggior numero di persone

possibile. La lingua deï sapienti di quei tempi - il latino - era capita da una cerchïa di

gente troppo ristretta. La stragrande maggioranza degli Italiani parlava il volgare e

non aveva quindi accesso ai testi sacri o di scienza scritti e tradotti in quella lingua

che non cambia, che non perisce, ossia il latino. Dante rivoluziona questo sistema

medievale anticipando cosj i tempi moderni.

Il poema “divino”, “etemo”, sarebbe dunque stato scritto in una lingua “peritufa”.

Un paradosso corne dice Risset? Non potrebbe essere considerato piuttosto un atto

d’audacia, considerati i tempi? E non vedrei nel volgare una lingua peritura, ma

piuttosto una lingua viva, dinamica, in continuo cambiamento. La lingua “più naturale

degli uomini” - scrisse Dante nel De Vulgan Eloquentia - la “più vera” perché appresa

direttamente dalla madre, sin dalla nascita.

In questa lingua, lavorata e perfezionata in tulle le sue sfumature, il poeta racconta

il suo viaggio straordinaro al limite estremo del reale e dell’immaginario. Jacqueline

Risset nota giustamente che reale eU immaginario sono espÏorati entrcunbi al limite

estremo e che reale estremo ed immaginarlo estremo convergono” (6), si toccw%o

continuamente nella Com in edia.

La Commedia è un vasto poema di cento canti, suddiviso in tre cantiche, l’Inferno,
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il Purgatorio e il Paradiso, ognuna delle quali è composta di trentatrè canti, precedute

da un canto introduttivo. Ltopera è scritta in terzine di endecasillabi a rima

“incatenata’. Ogni nuova terzina si lega a quella precedente da una rima, in un lungo

“cammino” di passo dopo passo, un movimento continuo scandito dal ritmo. L’inizio

della stesura risale agli anni dell’esilio, al 1307 circa. L’opera narra in forma di

visione il viaggio compiuto da Dante, della durata di una seffimana dell’anno 1300,

dagli abissi infernali, alla montagna del Purgatorio fino aile altezze dcl Paradiso.

Il poema - è stato più volte notato - si ispira ad un modello di “rappresentazione

della realtà di matrice biblico-evangelica”, in cui il sublime e “l’elevato” si intrecciano

all’umile quotidianità. Nelle Sacre Scntture non appare infatti quell’enfasi sulla

seleftività posta dalla cultura classica, la quale escludeva dalla sfera del sublime

situazioni quotidiane considerate “bass&’ e personaggi di “basso rango” ed assegnava

ad ogni livello di realtà uno specifico registro di stile. Per le Sacre Scl7ttztre, come per

la Commedia, ogni momento, luogo ed aspetto della realtà sono determinanti quali

tappe di quelÏ’itinerario sospeso tra salvezza e perdizione in cui consiste il viaggio

dell’uomo sulla Terra. Dante da Poeta cristiano del 1300, riprende questa concezione

e designa la propria opera corne “poema sacro” (nel XXV° canto de! Paradiso) e

“sacrato poema” (XXffl° del Paradiso).

Un lungo viaggio di espiorazione oltremondana, la Commedia si ispira, oltre che

alla Bibbia, ad una vasta letteratura, dall’Odissea (discesa di Ulisse nell’Ade),

ail Eneide (discesa agli inferi di Enea), al Somnium Scipionis di Cicerone, ai testi

biblici quali la Seconda epistoÏa ai Connzi di S. Paolo e l’Apocalisse, trattati mistico
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ascetici, racconti di visioni dell’aldilà di origine irlandese, germanica e araba.

I personaggi del poerna dantesco non si riducono mai a schematiche

personificazioni di vizi o di virtù corn’era d’uso comune fare nel Medioevo (si pensi

al Roman de la Rose o al Tesoretto di Bruno Latini) ma mantengono la loro

individualità terrena, j traHi individuali della loro vita “reale” terrena, rivestendo cosi

tutta l’opera di autenticità.

Enorme affresco del mondo terreno e storico, disvelato ne! significato

escatologico, la Divina Commedia nasce corne un viaggio personale di espiazione e

quindi corne autografia morale e culturale. Lungo il corso de! cammino nell’ultra

terreno e nell’ultra-reale, il Poeta pellegrino ripercorre le sue esperienze di uomo e di

letterato. L’esperienza dcl reale e dell’imrnaginario si congiungono, e raggiungono vette

elevatissime. “Poema totale” - sostiene la critica - in cui ogni aspeffo della realtà trova

il suo “assoluto inveramento”, e in cui la lingua volgare si sviluppa in una

beÏlezza e completezza espressiva senza precedenti raggiungendo un ampio

pubblico eterogeneo.

Il viaggio si apre con la percezione di essere trasportato, di “ritrovarsi” in

una “selva oscura”, Dante si sente “perduto” corne un cavaliere errante del ciclo

arturiano, partito per l’avventura nella foresta alla ricerca del Graal. (7) Tre belve b

assalgono, è alla soglia dell Inferno. Curioso, si awentura nel suo interno, guidato dal

suo maestro Vïrgilio. Attraversa i vizi e j peccati dell’urnanità, affronta mostri

dernoniaci, conosce la “verità” della gente che incontra lungo il suo cammino.

Scendendo di girofle in girone, nelle profondità della Terra, Dante incontra il
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protagonista dell’Odissea, in una fiamma.

Siarno nell’oftava bolgia dellmnfemo, il girofle dei consiglieri fraudolenti, ossia

di coloro che fecero cattivo uso della lingua per grandezza propria o per la patria o

per un partito, i diabolicamente astuti. Per la legge de! contrappasso, la legge della

Commedia, si ritrovano in lingue di fuoco.

Giacolone crede che il contrappasso potrebbe essere individuato nel rapporto di

somiglianza tra la lingua e la fiamma e porta corne esernpio il Salmo 119 che

minaccia alla lingua ingannatrice frecce acitte di un poterne su brage ardenti di

ginestra. (8) Pagliaro (9) intravede un parallelo tra il fervore dell’ingegno e la fiamma,

entrambi caratterizzati dal cabre, dalla capacità di penetrazione e di distruzione, dab

tendere verso l’alto:

“Se l’astuzia è il prodotto di una certafonna di

colore, di unafia’nma che arde al di dentro, è

nelle regole del contrappasso che la fiamma

diventi sofJerenzc dolore e 11m lie fisico, cosi

coin e nella vita fu impulso ci escogitare e

pomz in opera azioni fraudolenti net campo

in ilitare e in quello politico.”

Ed è probabilmente per questa comunanza tra lingua, astuzia e fiamma, che il

poeta immagina Ulisse corne una lingua di fuoco antica e sempre ardente.

In questa bolgia, descntta nel XXVI° canto dell I;?ferno, si racconta di Ulisse. Si
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narra del suo inganno del Cavallo di Troia, del suo consiglio fraudolento dato ad

Achille, della profanazione del Palladio (la statua di Pallade venerata a Troia fu rapita

da Ulisse e Diomede, perché la sua presenza pare rendesse inespugnabile quella città

a loro nemica).

Dante viaggiatore, protagonista della Comniedia, è abbagliato da questa fiamma

e desidera conoscerla personalmente; chiede con insistenza a Virgilio di poter parlare

con essa. Virgilio accetta l’ansiosa “preghiera” di Dante e apre il colloquio:

[J
doae, per /u perdufo morir gssf (w)

Due versi, di una forza evocativa tale da sfiorare il sovrumano. Si chiede il

momento, il “dove”, decisivo della vita, quello che segna “per sempre” il destino

delÏ’anima. Da notare questo “per lui” che fa ricadere tutta la responsabilità sull’uomo,

lunico autore delle proprie sventure e disgrazie. Questo “credo” nelle potenzialità

dell’individuo, autore del proprio destino, b ritroviamo anche nell’Odissea; più volte

è infaffi qui ripetuto che “per Ïoro pmpna foula si perdettem pazzi!”, facendo

riferimento ai compagni di Ulisse i quali si “perdettero” e morirono per loro propria

follia, Da notare inoltre che questa domanda non concerne il “peccato” di Ulisse,

(Dante b ha già spiegato precedentemente in poche frasi facendo riferimento

all’inganno del cavallo di Troia, alla profanazione del Palladio, al consiglio fraudolento

dato ad Achille che b uccise), ma il luogo e il modo della sua morte, la storia
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insomma delta morte di Ulisse, al di là del suo “peccato”. Il che è sorprendente se si

pensa che le “anime personificate” delta Coïnmedia sono generalmente interrogate in

relazione ai loro peccati. Ed è ancora più sorprendente che Dante interroghi un

personnaggio “surreale” provenuto da un mondo greco a lui estraneo, proprio corne

interroga le “anime” di uomini e donne esistiti “realmente” e spesso conosciuti

personalmente. Si puô ben vedere corne reale e imrnaginario si mescolano

meravigliosamente bene insierne fino a fondersi l’uno nell’altro. Questo personaggio

“irnmaginario” si fa in questi versi tremendamente reale.

Dopo la domanda di Virgilio rivolta alla fiamma di Ulisse, comincia quella che

Momigliano definisce “una pagina di soÏùudine oceanica dove le parole descrittive

sono poche, ma Ïzna aperta e il silenzio, hnfinita linea de! mare sconosciuto e remoto

entranofra verso e verso: e tutto è circondato da queÏ1ceano ignoto” (11) Un breve

spazio tra i versi, un’aftesa sospesa. La fiamma comincia un movimento di

oscillazione, si piega qua e là corne una lingua d’uomo, ritrova la sua voce e sibila un

“quando”:

“Quôndo ml d’prll’ dd Clrce, che soflrcs,se

me puz d’un nnno Ï presso a Çel,

prlmâ che sF 8nen In nomns.se,

né doÏcezz difigÏio, né k piel

deÏ oecchlo pcdre. né d dehio nmore

tb qun? docen CPeneÏopè fnr tWa,

alncer polero denfro me Ï’urdore

ch ‘1 ehb! a dlaenfr de! mondo esperlo
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e de 1f aizi umni e de! DIore; (12)

Il Poeta narra la storia dell’Ulisse greco, di quando si allontanô dalla maga Circe

che b distolse dal suo cammino con j suoi allettamenti e magie per più di un anno

presso il monte “Circell&’, non lontano da Gaeta, che ancora non era stato chiamato

cosi da Enea.

Dante, che sembra conoscere bene PUlisse greco, in realtà non capiva questa

lingua antica. Non ha quindi potuto leggere ltOdissea in versione originale. È tuttavia

probabile die abbia conosciuto le avventure di Ulisse nei riassunti dell’Odissea, molto

popolari nelle scuole medievali, e in opere letterarie corne il Roman de Troie di

Benedetto Sainte-Maure e la Historia destnictionis Tmiae di Guido delle Colonne.

Molto diffusa ailtepoca di Dante era anche la versione romanzesca dellVdissea,

Historia de excidio Troiae di Darete frigio, e la versione di Ditti Cretese, Ephem cris

belli troiani.

È anche molto probabile die Dante abbia letto di Ulisse nei suoi amati testi

classici latini che ne facevano un campione di virtù, il vincitore del vizio, grosso

ostacolo, per il mondo classico latino, alla via della Sapienza e della Saggezza, si

pensi a Cicerone, per esempio, al suo De Finibus, a questo Ulisse che vince il canto

delle sirene, la magia di Circe e la Dea Calipso, rifiutando lirnmortalità,

accettandosi per quello che è, rimanendo uomo fino alla fine, nonostante le magie e
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le tentazioni.

Dalla letteratura classica Dante ha, rnolto probabilmente, ricavato altre

caratteristiche deWanimo dell’eroe greco, quale questo grande amore per la

conoscenza e per il sapere, un arnore esclusivo pronto a sacrificare j “beni terreni”, che

non chiede alcuna ricompensa o profitto. Cicerone evïdenzia corne quest’eroe

greco che insegue la conoscenza non tenga “conto né della salute, né degli interessi

familiari”, e sïa animato da un grande arnore e dalla gloria, propri dei grandi uomini.

Vediarno le citazioni dalle quali ta critica sostiene abbia attinto Dante:

f..] qualcuno forse dïrà die era per lui

vcoitaggioso regnare e vivere tranquillain ente ad

Itaca con ï geniton, la mogÏie ed ilfigtio. Credi

tu clic ta gloria clic si acqztista in in czzo ai

disagi cd ai pencoti di ogni giorno possa

confrontari con questa pace? (Cicerone, De

officiis, III, 26, 97).

Omero s’avvide che il mito non poteva ottenere

approvazione, se un si grandwrno fosse stato

trattenuto iiretito da canzoncine; promettono il

sapere, e non era strano che per uno desideroso

di sapienza esso fosse più cam deÏÏa pc#ria. Ed

invero, il desideno di sapere ogni cosc di

qualunque genere sici, è proprio deÏÏe persone

curiose; in ci il sen tirsi attratto aï desiderio dcl

sapere dalla contemptazione ciel fenorneni più

importanti è dci fiteneii proprio degli nom iiii
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sommi”. (Cicerone, De finibus, V, 18, 49).

Si puô ben vedere corne l’Ulisse dantesco assomiglia aile descrizioni di Cicerone,

con quaiche differenza. Dante non parla mai di gloria, il suo personaggio è mosso da

“ardorett, da un desiderio ardente di esperienza del mondo ïgnoto, in nome della virtù

e della conoscenza, e nient’altro. Il suo Ulisse è un uomo dazione, un viaggiatore che

vive l’avventura, che si lancia sulla cresta deWonda, non lirnitandosi alla

contemplazione.

Cicerone ha ben potuto ispirare Dante, ne ritroviamo alcuni caratteri, ma il suo

personaggio non è b stesso. Il Poeta dà vita ad un “nuovo” Ulisse, un uomo che non

vuole “privarsi della nobilissima peifezïone della [cono]scienza - corne scrive lui

stesso ne! Convivio (13) - per esperienza diretta, anche a costo di sacrificare ‘7a cura

famihare e civile”. Ci troviamo di fronte alla virtù cardinale della “fortezza”, o

“forza” che implica, secondo tutta una tradizione stoico-biblica, il superamento delle

difficoltà e dei dolori (quali l’addio alla famiglia e alla patria amata) per il

raggiungimento di fini più elevatï.

Secondo G. Padoan (14) l’Ulisse di Dante è nato da tre grandi opere: l’Eneide di

Virgilio, le Metarnoifosi di Ovidio e VAchiÏÏeide di Stazio. M. $eriacopi cita

moltissimi autori tra i possibili ispiratori di questo “Ulisse dantesco” tra cui: Seneca,

Orazio, Plinio il Vecchio, Cicerone, Properzio, Giulio Solino, Marziano Capella,

Giulio Igino, Macrobio, Boezio, oltre ovviarnente a Virgilio, Ovidio e Stazio, e

aggiungerei anche La Bibbia (si pensi allo stoicismo di Gesù Cristo) e Aristotele (il
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filosofo per eccellenza, maestro di Dante).

B. Nardi non è dello stesso avviso e sostiene che Dante ha “assai più meditato e

osservato di quel clic non abbia Ïetto” (15)

D.S. Avalle è dello stesso parere e arriva addirittura a ipotizzare che “Dante puô

anche aver inventato la stnittura del suo racconto /di UÏisseJ, senza far ncoiso a

precedenti di alcun genere”. (16) 11 che è - a mio avviso - difficile da credere.

Il poeta doveva aver pur lerto da qualche parte di Ulisse per dedicargli un canto,

un magnifico mini canto elaborato nei dettagli. Che si speculi sulla cultura straripante

del Poeta, corne afferma Nardi, puô essere vero, ma non togliarnogliela tutta. Dante

era cornunque un uorno di cultura, un uomo di lettere; conosceva i classici latini,

Aristotele, la Bibbia, i quali giocarono un ruolo importante nel suo pensiero,

insieme probabilmente afl’Odissea (riassunta o tradotta o citata da altri che fosse) e

diedero vita ad un “nuovo” Ulisse, un Ulisse rivoïuzionario che non ritorna in patria,

ma si lancia neli’ «alto mare aperto», dopo aver lasciato la rnaga Circe, per

perseguire il suo desiderio ardente di conoscenza e di esperienza del mondo ignoto.

Dante aveva forse letto nei versi di Orazio (Ars Poetica, 141-142) che un

sentimento potente spinse Ulisse a lasciare la maga Circe che pertanto gli offriva una

vita beata, piena di piaceri e di lussurie. Nelle esegesi medievali dei testi latini e

nei”mitografi”, Ulisse era presentato corne uno dei prototipi del $apiente: nell’episodio

di Circe appariva, contrariamente ai suoi compagni mutati in porci, il vincitore

sul vizio, colui che non si lasciava dorninare dalle passioni, neanche da quelle più care

corne quelle familiari. Per influsso della tradizione stoica, Ulisse era esaltato corne il
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campione della virtù della “fortezza”, corne Ï’eroe delta sapienza. L’aggeftivo

“sapiens”, tuttavia, non implicava un giudizio morale unicarnente positivo secondo il

Cristianesimo dei ternpi de! poeta. Questa religione faceva distinzione tra “vera”

sapienza e “vana” sapienza, tra queÏla che si rivolgeva in alto ai Cieli, al Dio

evangelico, e quella che rimaneva a terra, che investigava il mondo, la “Sapientia

mundi” fine a se stessa, peccarninosa dunque, una “curiositas” ( “libidine” di

conoscere) stolta e superba che andava condannata, alla quale bisognava porre un

freno, corne dichiararono categoricamente due grandi maestri di questo pensiero

cristiano: S. Agostino e S. Tommaso, le due autorità del Medioevo, ben conosciute

e rispeffate da Dante.

Il Poeta si trova dunque a cavallo di due epoche: il Medioevo e PUmanesimo.

A cavallo di due tipi di Sapienza: quella diretta dal Dio biblico e quella libera

delÏ’Uomo che vuole investigare “da solo” il mondo, che vuole conoscere per

esperi enza.

S. Battaglia nota che Dante:

“lia congetturato un destino di Utisse che

non era consentcvieo alla sua originaila struttura

morale. fgÏi b ha “rom antizzato”. L ‘Utisse

dan tesco è filtrato da una coscienza cristiana

che si avvia già nella direzione

dell ‘Um anesim o e dcl R ina’cim ento. Negadongli

il «Htorno» e la «morte serena» netia propria

casc b ha divetto dalla radice dcl peionaggio
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orneiico (e, in fondo, anche da quello cÏfe il

poeta stesso condanncwa a!l’infemo per

frcatdolenza). [..] La figura e il destino di

Ulisse appan’ero a Dante in una fantasia nuova

e insiem e conseguenziaiia Pertcoito Ulisse

veniva a rap?resentare t’uo,no antico al veilice

della conoscenza corne votontà e asione. Lo

stancio dell’ulisseisrno, che è il tievito più

eccitante delta tradizione om erica [..J toccava

nell’ispirazione dantesca t’estrerno limite,

taddove t’intraprendenza conoscitiva detlto;no

incontra te frontiere invalicabiÏi delÏssoÏuto e

de! trascendenle.” (17)

Battaglia vede nelPUlisse dantesco - corne la maggior parte della critica - una

continuazione di quello omerico e allo stesso tempo una novità. LUlisse del XXVI°

canto si è “cristianizzato” e “rornantizzato” rispetto a quello dell’Odissea, si è lanciato

in un avvenire che apre la via ai grandi navigatori eU esploratori del

Cinquecento, ed oltre; un precursore di Cristoforo Colornbo - è stato più volte

osservato - di Amerigo Vespucci, di lames Cook, di Robert E. Peary, di Thor

Heyerdahl, eccetera. Un anticipatore del Rinascimento e dei tempi moderni.

Abbiamo visto nel corso di questa tesi il legarne esistente tra lUlisse ornerico e

quello dantesco. Abbiamo trattato della profezia di Tiresia che spinge Ulisse a ripartire

per il grande mare, a non fermarsi fino alla morte; l’abbiamo visto audace e tenerario

fino al punto di andare a conoscere di persona un gigante, il Ciclope Polifemo figlio
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di un Dio, e di sfidarlo. Tutti gli ingredienti dell’Ulisse deli’Odissea sono in Dante; a

lui, poeta italiano del 1300, non resta che impastarlo con la farina dei suoi tempi. È

difficile dunque credere che Dante b abbia “divelto dalla radice de! personaggio

ornerico”, corne sostiene Battaglia. Parlerei piuttosto di espansione, di un nuovo

sviluppo di quel serne piantato dal poema greco, di un mutamento, ma la radice - a

mio avviso - resta la stessa, nonostante la deviazione ciel ritomo; deviazione filtrata

dalla cuitura latina - si pensi a Seneca, aile sue Lettere a LuciÏio neile quali suppose

che Ulïsse si fosse lanciato oltre il mondo conosciuto, extra notuin nobis orbem Ç4 d

Lucilium, ep. 88, 7) invece di far ritorno aU Itaca - e cia un Medioevo che si dirige

verso l’Umanesimo.

La fiamma antica devia, cambia rotta, “mettendo se stessa nell’alto mare aperto”:

“ma misi me per l’Ï1o mare cperlo

oÏ con un legno e con que/I compgnc

picdoln d Ï quûÏ non fr1 dser1o.
C7/ lb e Ï’dlro aie’! infin In c5pngnc.

fin ne! 9mnrocco, e Ï’ijoÏn d’i c5nrdz

e Ï’nlfre che quel mnre inlomo bngnâ. (?ô)

Si noti la triplice ripetizione “ma” “mi” “me” che fa suonare megiio la forza

risolutiva della sua decisione di de-viare e andare verso l’ignoto “alto e aperto”,

terribilmente immenso in confronto a quel “sol” e “picciola”. Primo Levi nota, nella
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sua esperienza tragica ed estrema di un campo di concentramento, che Ulisse dice

“misi me’ e non “mi misi’ per l’alto mare aperto, e che questo “misi me” è moltopiù

forte e più audace, è un vincolo mfranto, è scagliare se stessi al di là di ma barnera,

noi conosciamo bene questo imputso. (19)

Levï sente una forza espïosiva in queste due parole, la responsabilità di un atto

estremamente audace per l’uomo che vuole ad ogni costo oÏtrepassare i propri limiti.

Ancora una volta è softolineato che è l’essere umano responsabile delle sue azioni,

avventure o disavventure che siano.

Ulisse decide quindi di propria volontà di navigare ne! Mediterraneo “aperto”, tra

un lido ed un altro, tra un vizio eU un valore, di investigare questo incommensurabile

mistero, il mare, tra un’isola ed un altra, un popoio e un altro.

Il poeta Dante, errando per la Lunigiana e la riviera ligure, aveva sicuramente

sentito parlare del viaggio dei fratelli Vivaldi; Bruno Nardi non esclude che questo

episodio, awenuto realmente ai tempi del poeta, abbia esaltato la sua immaginazione

alimentando quei sentimenti ed emozioni che b spinsero a scrivere il XXVI° canto

dell’Inferno.

Quest’avvenimento è a mio avviso determinante per la stesura di questo canto,

impastato tanto di reale quanto di immaginario. Ad un uomo curioso come Dante

questo viaggio nell’alto mare non poteva essere sfuggito. Suscitô troppo entusiasmo

nella gente a terra che attendeva racconti meravigliosi.

In questi anni il fervore mercantile aveva aperto all’uomo nuovi orizzonti
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spingendolo a conoscere nuove città, nuove terre, Una nuova cunositas era nata: il

desiderio di conoscere “per esperienza”. Mercanti e missionari si erano spinti e si

spingevano fino aile terre orientali più lontane, Si pensi a Marco Polo e ai suoi

racconti che riportà dall’Oriente suscitando meraviglia e alimentando la curiosità. Il

mondo appariva in una nuova dimensione, aperto alla conoscenza umana.

Mediterraneo si spalancava sul suggestivo ignoto.

Nel 1291 due arditi espioratori genovesi, i fratelli Vivaldi, salparono per l’alto

mare oltrepassando b stretto di Gibilterra dove un’antica tradizione aveva posto le

Colonne d’Ercole. Nardi riporta che:

“Nel 1291, Tedisio d’Ona e j fratelti Ugolino e

Vadino de’ Vivaldi, annc#ori genovesi,

atiestirono con tutto il necessario due gaÏee,

cotlintento di accingersi aU un «viagium, quod

aliquis usque nunc facere in inim e atteinptavit».

Net maggio di quelt’anno, i due Vivaldi in

persona in compagnia di alcuni altri concittadini

e di due frati minori, spinselv in alto in are i due

ncwigli, diretti verso b stretto di Gibilterra [..J
L irdiin entosa intrapresa dice Jacopo d’Oiicz

ultimo continuc?Wre delta cronoca di Caffaro,

suscitô ta in ercwigÏia di chi li vide partire e di

quanti ne appresero novetta. [..] La città natale

attendeva con ansia notizie degti arditi

ncwigatori; e quaiche nuova di sé essi nuscirono

afarpervenire in patna (20)
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Le notizie dei fratelli Vivaldi furono in realtà assai poche e ben presto si spensero

del tutto. Spariti nell’immensità marina, neanche il figlio di Ugolino Vivaldi, che si

mise quaiche anno dopo sulla traccia ignota del padre e dello zio, riuscj a trovarli.

Di loro non si seppe più nulla, si dileguarono per sempre oltre Uorizzonte.

Diversi anni dopo, gli espioratori genovesi al servizio della Spagna e del

Portogallo ritomano da terre meravigliose, dagli arcipelaghi atiantici, le Canarie, le

Azzorre...

Dante sente Penorme suggestione di quel nuovo desiderio di conoscenza,

profondamente radicato nell’animo umano, die S sprigiona nei suoi tempi. Ancorato

alla vecchia cultura, a un rigido cristianesimo, sente perô di doverlo frenare.

9o e’ compgni ervm oecchi e Ird

qundo aenimmo a quelld foce slrellô

doo’6rcuÏe segnô

/j

suoi nsurdi

cdà che Ï’uomo pfr2 oÏlre non si mell;

dô mn deslrô mi ,.sci& c5fhiL,

dn ÏÏfr gi m’ooe ÏcsdI c5eIIc. (2f)

Ed eccoci al famoso passo, tra i più celebri della Commedia. Ci troviamo al limite

dell’universo conosciuto, ai confini del mondo espiorato dalla ragione umana, siamo

a quella foce stretta dove Ercole pose, in ubbidienza divina, i limiti dell’uman

navigare, siamo alla soglia dellignoto, procedere oltre è stato proibïto, proibito dalla

divinità.
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Ma perché è stato proibito? Perché negare questa esperienza, Ï’espeHenza di retro

aï sol, dcl monda sanza genre, si domanda Ulisse, luomo del 1300? Resta poco da

vivere, perché non provare, non lanciarsi oltre il limite?

Ulisse riesce aU incoraggiare i suoi compagni con parole convincenti ed

entusiasmanti. Siete uomini, dice, non bruti, sïete nati per sapere, per seguir virtute e

canoscenza.

EU ecco l’imbarcazione scivolare sulle onde, dirïgersi verso iI tramonto del sole,

verso quel mondo che sta al di là dei ‘riguardi d’Ercole”, dcl mondo “senza gente”,

ma non senza possibili isole, lasciando cosi aperto b spiragilo all’idea utopica

dell’esistenza delle “Isole Fortunate”, dei “Campi Elisi”, che nel contesto medievale

cristiano si identificano con il Purgatorio alla cui vetta si trova il sogno pïù agognato

dagli uornini: il Paradiso, l’Eden perduto.

Corne non riconoscere Dante stesso in questo Ulisse?

Benedetto Croce afferma:

“Ma Utisse, che, ardente sempre delta voïontà di

conoscere il in ondo e gti uorn mi, non iltenuto

né do dolcezza di figtio né da pietà verso il

vecchio padre né do am or di in ogtie, con canuti

compagni o lui fidi, si mette ancora pet mare

alla scoperta delta parte non conosciuta delta

sfera terrestre; Ulisse che infiamma j suoi

compagni con le aite parole: «Fatti non faste a

viver corne bnili. ma per seguir virtude

e conoscenza»; è unapcuie di Dante stesso, cioè
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delte profonde aspircioni che la riverenza

religiosa e ltmiltà ciistiana potevano in lui

contenere. ma non già distntggere. (22)

Croce non è lunico a scorgere il volto di Dante nel suo Ulisse. Sono moiti i critici

a vedere in Ulisse Dante stesso. In questo “folle volo” al di là delle Colonne d’Ercole,

nel quale il piccolo uomo scavalca audacemente le gigantesche colonne, ritroviamo

il viaggio di Dante stesso, al di là delle colonne delhrnmaginazione. Ritroviamo la

via ail’Umanesimo e ai tempi moderni fino ad arrivare aU oggi.

In questo Ulisse che vola “follemente”, non si cela soltanto Dante o un Cristoforo

Colombo ante litteram, corne sostengono I. Risset, G. Finali, De Sanctis; in lui si cela

l’esploratore, il viaggiatore audace (uomo o donna che sia) che non si arresta mai, che

non si riposa finché resta un’altezza da raggiungere, un mistero da conoscere. È un

impulso folle che nasce, scrive Nardi, “dall’espenenza di un bisogno insito alla stessa

nanti-a umcuia nell’appagcunento de! quale Dante fa pur consistere la suprerna

peifezione deÏÏ’uomo.” (23) È folle perché in quel momento quel viaggio non è

commisurato all’attuale possibilità, perché troppo audace. U. Bosco osserva che Ulisse

si è taïmente “esaltato in sé stesso” da “ignorare” o “dimenticare” e - aggiungerei - da

sfidare ï limiti umani:

Peme greco ..j è un uoino che da una parte

vuol compiere sino in fondo il più alto dovere

zan ano, conquistcuido un ‘ntegraÏe conoscenza:
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daul’altrcL esaltandosi in sé stesso, ignom o

dim entica che Dio ha posta invaticab iii 11m iti ci

questa stessapossibilità uni ana di conoscenza, è

un uorno che non ha imparato ci starsene

“contento al quia”. (24)

È possibile che Dante abbia traffo questo aggettivo da una frase che si ripete

neil ‘Odissea stessa: “Per iom propna failla si perdettem, pazzi! “, volendo sottolineare

quanto questo volo, questo viaggio oltre i “riguardi d’Ercole” sia eccessivamente

ardito, “smisurato”, per un uomo oltrettutto “vecchio e tardo”.

Dante sente l’enorme energia che sprigiona la “curiositas” nell’anirno umano. La

sente nell’aria dei suoi tempi. Il suo Ulisse la incarna e “vola” annunciando il pensiero

“scientifico” dei tempi in avvenire, un pensiero in azione rivestito di carne ed ossa che

rotola potente corne un macigno lanciato da una rupe. Il poeta fiuta un certo pericolo,

una volta lanciato non si puô più fermare, e condanna il suo Ulisse ad una morte

tragica, di fronte alla montagna appena scorta, per volere di un “altrui” astratto, che

richiude il mare sopra di lui.

“e colIn noslrn poppn ne! mnf/ino,

de’ remifncemmo nh cifolle ao/o,

.sempre ncquLsfcndo dcl Info mcncmno.

%ifle le .sfelle g/ de I’nÏfro polo

oedec le nofie, e ‘Ï nosfro lenlo besso,

che non .surgee fror de! mer?’n .suoÏo.
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Cm que voile rôcceso e lônle côsso

b lume ero di solo dô Ïô iunô,

p0! che ‘ntr&! erôaôm ne Ï’ôÏlo pôsso.

quôndo n ‘ôppôme urm monlôgnô, hntnô

per ïô dislônzô, e pômem! ôilô lônlo

quôn!o oedufô non ôveô ôÏcunô.

7’o! ci ûllegrômmo, e loslo loi-nô in p!o.rz!o;

ché de iô nooô Zen-ô un lurbo nôcque

e percorse dei iegno ilprimo cônlo.

C[.e voile ilfé girôr con hile Ï’ôcque;

ô Ïô quôrle levôr Ïô poppô fr7 suso

e iô prorô ire in glu. com’ ôilnti pincque.

mnfin che ‘Ï môrfr soorô no! rlchiuso”. (25)

Mantenendo la poppa aU oriente, l’Ulisse di Dante si volge gradatamente verso

Pemisfero australe, verso gli antipodi di Gerusalemme dove, secondo il Poeta,

sorgerebbe il monte de! Purgatorio. Ben presto nella notte si mostra la Croce del Sud,

mentre la Polare si abbassa al di sotto dellorizzonte. Per cinque volte il cielo si oscura

nella nuova luna. Sono cinque mesi di navigazione per raggiungere gli antipodi di

Gerusalemme dalla “foce stretta” individuata nello stretto di Gibilterra. Cinque mesi

vissuti al di là di quell’antico limite.

Trascorso questo tempo, a Ulisse appare una montagne indistinta, sfumata,

incredibilmente alta. Questa immagine del canto fa pensare, al marinaio di oggi, aU

un altro monte aguzzo e alto, visto tante volte su quella rotta, ossia al Picco di
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Tenerife, che forse potrebbe aver fornito a Dante l’ispirazione.

Ulisse si rallegra. Ma quando sembra che abbia raggiunto il Paradiso, “nell’ansia

de! suo tmvaglio senza 11m iti - ossewa G. Giacolone - ibbrezza folle de! viaggio si

spegne in quello stesso mare, irnpÏacabile corne ii szio ardore, siÏenzioso e cairn o

dopo la sua catastmfe, misterioso corne la montagna iontana.” (26)

Nel Medioevo geografi, cosmografi e navigatori si lanciarono, ognuno a suo modo,

alla ricerca del Paradiso terrestre. Dante, immerso in questa cultura, respira

quest’anelito umano alla ricerca di un oasi di felicità “eterna”; e credeva, corne voleva

la tradizione medievale, che esso si trovasse in mezzo aÏl’Oceano, agli antipodi del

luogo “santo” dove nacque Cristo, lontano dalle terre abitate, su una montagna

altissima. Ma riteneva che questo paradiso fosse inaccessibile all’uomo per decreto

divino.

Un critico contemporaneo - R. Giglio (27) - pensa che Dante si sia ispirato al

viaggio di San Brandano, in yoga a quei tempi, un monaco saggio e rigoroso, un

esploratore dell’Oceano che desiderè vedere il paradiso terrestre. Secondo il racconto

medievale, Brandano, dopo sette anni di peregrinazione, giunse con j suoi compagni

superstiti al Paradiso, e qui li accolse un angelo che fece loro da guida. AU un certo

punto l’angelo si fermô dicendo loro:

<7mimo /na1fefro

OÏfre qzteslo punlo non vi condwrè;

non ci è permesso proseguire
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perché luflo clà super il vosfro inlelleHo.

rndno, lu oedi or quelpdrndiso

che molle volte doec! preglo che Dlo H mosfrô,sse.

CD qui in poi ê un glor cenlomiic voile pli) gr.nde

df quelld che h& oi.stofino y or.

97y deso non dey! .sôpere lfro,

f!no y che non oljrôi rilorno.

l)ooe sei oenufo oggi con

j!

corpo

presto &r& con b àpirilo.” (28)

Brandano, si fermô, non prosegul oltre in obbedienza al credo cristiano. Ulisse,

che non era cristiano ma era comunque a conoscenza det limite ‘divino’, osô

proseguire, volle conoscere con il “corpo”, fare esperienza di quella meta proibita. Non

ci riusci. Il credo b punj di superbia intellettuale.

È interessante notare die Dante non pone l’eroe greco tra i peccatori di superbia,

ma fra i consiglieri fraudolenti insieme al compagno fedele Diomede il quale non

partecipà al folle volo. Se Ulisse si trova nell’ottava bolgia dell’Infemo è dovuto,

dunque, unicamente alla sua diabolica astuzia e temibile eloquenza volta a raggirare

gli altri per fini propri. Per questo il Poeta b condanna a bruciare in eterno in lingue

di fuoco; ma non puà condannare quell’impulso esasperato proprio della natura umana,

che lui stesso conosceva. Non per l’etemità! È un turbo del misterioso Mare,

“l’altrui”, il credo cristiano dell’epoca, a farlo naufragare aIle soglie del Paradiso. È

condannato a morte, come ogni uomo, prima di poter sfiorare, con il corpo e la

mente, il Sapere.



75

G. Getto nota che PUlisse dantesco:

“non pecca e non è punito, anzi segue una tegge

nobitissiina delta naturcz ttmanc la quale pen

(‘cosi coin e tutta la vita cI’ie dobbicjmo vivere

porta alla morte) va aU urtare contra un

invalicabile limite, che non è la punizione di

una specifica e inesistente colpc4 in a una legge

naturate, ii destino delfliomo, di ogni

uomo. “(25)

Ulisse muore, corne ogni uomo. Muore in Mare, proprio corne profetizzô Tiresia

neli ‘Odissea, nel rnisterioso Oceano dopo aver oltrepassato ‘Ualto passo” ed aver aperto

una nuova via ad altri potenziali Ulissi. Ma non appare corne una morte serena. Tutti

sentono il dramrna in questi versi. Morire alla soglia della conoscenza brarnata.

Finisce cosl il XXVI0 canto delPlnferno; ma non termina la Commedia, il viaggio

audace del doppio di Ulisse, della sua “ombra”, di Dante, e di tutti i suoi multipli

doppi, poi, nella letteratura e nella vita.

Ulisse prosegue il suo viaggio, in un altro racconto, in un’altra esperienza;

Vesploratore continua il suo cammino verso l’orizzonte, verso quel bagliore ignoto,

verso quelParcata che szpre su? nuovo, I cul margini sempre fuggono via man a

mano che egÏi avanza (30). Non puô fermarsi - dice il poeta Tennyson -, ha un
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bïsogno impellente di “bere la Vita”, di farne esperienza, di gustarne il sapore, sorso

dopo sorso, doloroso e gioioso che sia, fino all’ultima goccia che sempre Jugge via.

* * * *

NOTE:

(fig. 1) illustrazione di un affresco trovato nella città di Paestum ne! 1969, databile cfrca 480-

470 a.C., raffigiirante un uomo nell’aUo di tuffarsi al di là delle Colonne poste corne confine

allo scibile umano.

1) Omero, Odissea, Einaudi 1963, P. 237.

(2) fu chiamato “l’Omero moderno” dalla scriftrice francese Madame de $tael, alla fine del

Settecento.

(3) J.Risset, Dante una vita, Rizzoli 1995, p. 20.

(4) Dante, Convivio, Garzanfl 1987, p. 5, I, I, 1.

(5) J. Risset, Dante scnttore, Mondadori, 1925, p. 51.

(6) J. Risset, Dante una vita, op. cit., p. 9.

(7) Rajna ne! suo articolo Dante e z rom anzi delta tcn’ota rotonda, in NuovaA ntoÏogia, Giugno

1920. sostiene che Ulisse avesse una somiglianza con j cavalien erranti del ciclo brettone

e nota che Dante li conosceva bene ed ammirava.

(8) G. Giacolone in Dante, Infemo, Signorelli 1979, p. 38$.

(9) A. Pagliaro, Ulisse. Ricerche semantiche sutia Divina Commedia, d’Anna 1966,

p. 382.

(10) Dante, Infemo, canto XXVI°, vv. 83-84.

(11) A. Momigliano, in Dante, Infemo. Sansoni, Firenze 1970.

(12) Dante, Infemo, XXVI°, vv. 90-99.
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(13) Dante, Convivio, I, I, 4.

(14) G. Padoan, Ilpio Enea l’ernpio Ulisse, Longo, 1977.

(15) B. Nardi, Dante e ta cultura medievale, Laterza 1990, p. 126.

(16) D.S. Avalle, L ttltimo viaggio di Ulisse, in Dat mito alla letteratura e ntomo,

Saggiatore, Milano 1990, p. 214.

(17) S. Battaglia, Il rom anzo di Ulisse, in Mitogrctfia deÏ personaggio, 1968, pp. 20-21.

(1$) Dante, Inferno, XXVI°, vv. 100-105.

(19) P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi 1993, p. 101.

(20) B. Nardi, Dante e la cuÏtura medievale, op.cit., p. 125.

(21) Dante, Inferno, XXVI°, vv. 106-Ï 1.

(22) B. Croce, Lapoesia di Dante, Laterza 1943, p. 98.

(23) B. Nardi, Dante e la cuttura medievale, op. cit., p. 12$.

(24) U. Bosco, Lafoïlia di Dante in Dante vicino: contnbuti e tetture, Sciascia, Roma 1966,

p. 55.

(25) Dante, Infemo, XXVI°. vv. 124-142.

(26) G. Giacolone, in Dante, Infemo, op. cit. p. 397.

(27) R. Giglio, Il volo di Utisse e di Dante, Loffredo, Napoli 1997, p. 97, p. 126 e 127.

(28) Benedeit, Viaggio di San Brandcuw, a cura di R. Bartoli e f. Cigni, Pratiche Editrice,

Parma 1994, vv. 1785-1796.

(29) G. Getto, Aspetti delta poesia di Dante, Sansone, Firenze 1966, p. 181.

(30) A. Tennyson. Ulysses, in The best of Tennyson. a cura di W. Graham, Thomas Nelson

and Sons, New York, 1930. pp. 115-117 (vedere le prime pagine de! presente capitolo).
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Gdpllolo 3

9? r/chkimo dell’’øJ!o mûre))



79

Fig.1
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9’ellû rn/û glooûnezzû ho nûaî’û1o

tungo le cosfe dûlmale, %soÏof/i

û for d’onda ernergevûno. oae rnro

un ucceio o!ûoû inlenfo û prede,

coperil d’nlghe. x/oolosr, û! soÏe

belli corne srneraldi Quûndo l’ûllû

rnareû e 4 nofle li &nnullûvû, oele

soffooenfo sbûndûoûno p/ù ûÏ lûrgo,

per fugglrne l’mns/c-l/û, Oggi II mb regno

è quell& ferrû a’ ne&wno. 9lpor!o

ûccende ûd ûÏlr/ / suo/ hum!; me û1 bûrgo

osp/nge ancorû il non dornabo sp/r//o,

e dellû o//û il doloroso ûrnore,

‘Jimbero &ba, “]Jhsse”
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9! richidmo dell’tdfo mdre»

Il grande blu, il mare, queÏÏa terra di nessuno - scrive il poeta Saba - si spalanca

immenso e misterioso alla vista degli uomini.

L’Ulisse dantesco, nato in un’isola deY Mediterraneo e quindi circondato da sempre

dal mare, ne è fortemente attratto al punto di scegliere di continuare a scivolare sulle

sue onde verso nuovi orizzonti, invece di rientrare alla sua patria Itaca, ossia alla vita

della ‘terra ferma”.

L’autore Gaspare Finali (1) vide in questo Ulisse l’estro dell’czrte nautica e delle

ardite espiorazioni, e senti una somiglianza tale tra questo personaggio e l’esploratore

genovese deila fine de! ‘400, Cristoforo Colombo, da scrivere un libro intitolato

Cnstofom C’oÏornbo e il viaggio di Ulisse net poema di Dante, che pubblicà ne! 1895.

Con acute e doffe argomentazioni, Finali convince il leffore che il viaggio di

Ulisse immaginato da Dante era reale e che ii Poeta b intuj aprendo la via aile future

esp!orazioni. Colombo non avrebbe fatto altro che “attua!izzare” il suo viaggio oltre

le Colonne d’Ercole, nell’oceano Atiantico.

L’autore comincia il suo libro con un confronto tra Ulisse e Co!ombo: ne! poema

dantesco Ulisse va ad espiorare l’altro emisfero e naviga «dietm al sol», e come

Co!ombo acquista sempre «dat Ïato mcmcino», per la qua! rotta si giunge a!!e
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isole Canarie per proseguire verso il Brasile, e corne Colornbo cerca davvero una terra

sconosciuta, tanto che egli e j suoi cornpagni si «ailegramno» alla vista di una

‘nuova terra”. Co]ombo - dichiara sicuro finali - ha npetuto il viaggio di Ulisse con

più sicura direzione e con migliorfortuna. Dante ha divinato quel viaggio: Dante non

poteva immaginarne né dirne di più. (2)

Tau argornentazioni soïlevarono aWepoca poche discussioni eU oggi sembrano quasi

del tutto dimenticate. Il critico De Sanctis notô anche lui la sorniglianza stretta tra

Ulisse e Colombo tanto da chiarnare il viaggio di Ulisse il “presentirnento di

Colombo” (3), ispirando forse Finali. Altri autori hanno visto in Colombo l’Ulisse di

Dante, tra cui ricordiarno Fornaciari, il quale scrisse:

Ii tentativo dVtisse, nonostante la sua triste fine,

conchiude neÏlo stupendo episodio dan tesco,

corne zmnrura di baÏdcïnzosa speranza per

t’avvenire dellt,nanità Tu senti che è scntto

dopo il viaggio di Marco Polo, e che il poeta

affretta coi voti il tempo, in ciii sarà altil più

fortunato detÏ7tacense; coin e in ostra anche quel

chiudersi detÏa ncn’igcione col canto stesso,

senza venina osseivazione o commento, quasi

per laciarne il giudizio al lettore. (4)

È interessante notare che Fornaciari, all’inizio del XX° secolo, non sente affatto

la tragedia nel tentativo dell’Ulisse dantesco, nonostante il naufragio, il canto XXVI0

termina con una nota positiva per l’umanità. Ulisse ha naufragato nei versi di Dante,
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(il Poeta ci fa perà sapere che egli era “vecchio e tardo’ e che il tramonto della sua

vita era comunque vicino) ma non ha naufragato il suo tancio, il suo folle volo. Il

poeta lascia uno spiraglio aperto, il lettore sente che è possibile, Cristoforo Colombo

b sa, b vivrà, reahzzerà il ‘folle volo” di Ulïsse.

Giacomo Poletto è della stessa opinione e commenta che nei versi danteschi

relativi al viaggio oltre le colonne d’Ercole è chiarwn ente adombrato il Nuovo Mondo;

e parrebbe che Dante ne avesse presentita la non lontana scoperta. (5)

La maggior parte dei commentatori e critici sono dunque conformi all’opinione

di Finali: il folle volo di Ulisse si realizza nel viaggio di scoperta di Colombo. Si

oppone Tarducci con argomentazioni riportate e subito dopo contestate da Franciosi

nella prefazione del libro di Finali. Tarducci nota che il viaggio di Ulisse immaginato

da Dante ha un valore essenzialmente teologico e religioso e che, secondo il “costume”

del poeta, Uhsse ha da narrare cose che si connettano con la sua dannazione. (6)

Franciosi ed altri autori criticano il pensiero di Tarducci: il viaggio di Ulisse -

dicono - ha aperto la via a Colombo e ad altri espioratori. La dimensione religiosa è

sicuramente presente ma non toglie nulla al “presentimento” di Dante, di “nuove” terre

da espiorare nellAtiantico, presentimento die cominciava pian piano a penetrare nelle

menti di arditi espioratori appassionati di mare quali Colombo. Agelo Lipari conclude,

in un suo articolo dedicato a fmali, dichiarando che tutto tende a dimostrare la

relazione stretta tra il pensiero di Dante nell’episodio ulisseo e Uesperienza di

Colombo. Ed è bello - aggiunge - il constatare che prima Dante presenti ta scopen’a

della nuova ten-a che poi Colombo la scopri reaim ente. (7)
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È dunque possibile che Colombo si fosse ispirato al canto di Ulisse per il suo

grande viaggio di scoperta nelltoceano Atlantico, anche se non abbiamo certezze (8).

Il die, corne ha detto Lipari, è bello. I versi del Poeta sbocciano nef la realtà. La

creatività poetica profetizza la realtà, e le dà vita. La somiglianza “fraterna” tra il

personaggio “poetico” Ulisse, e il viaggiatore “reale” Colombo, credo sia fuori

discussione. Ambedue uomini di mare, catturati sin da giovanissirni da

quest’immensità blu, dal desiderio di assaporare l’ebbrezza delle onde, dalla curiosità

di scoprire cosa si cela dietro quell’arco che sfiora il cielo; ambedue contagiati

dall’irnpeto folle di lanciarsi nef brivido dell’avventura, sulla cresta delle onde, alla

ricerca di nuove conoscenze. Ambedue dotati di una forte volontà e salda

determinazione volte aU oltrepassare tuffi gli ostacoli che si frappongono al loro

cammino e raggiungere di persona la rneta prefissata, folle che si&

Il personaggio poetico diventa il simbolo dell’umano spinto che fidato aile sue

foize va navigando per il grande mare. Dante con il canto ulisseo sente la forza

dell’uomo futuro, deWuomo die sta per nascere nella realtà, e apre la via ai tempi

moderni e conternporanei nei quali si sviluppa enormernente l’iniziativa individuale,

ossia una filosofia di vita centrata sull’essere umano. L’uomo scopre le sue infinite

possibilità, si scopre libero e sovrano in grado di realizzare i propri sogni e desideri.

Acquista coscienza dei propri poteri, si stacca dall’autorità mettendola in discussione,

e si lancia in quello che Dante chiarna “l’alto mare aperto”.

La Letteratura ha dunque, potremrno dire, pÏasmato la realtà, neÏla quale affonda

le sue radici, influenzato eU incitato viaggiatori ed espioratori a lanciarsi in avventure
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straordinarie, a osare fare esperienza di quel “mondo senza gente”, di “quella terra di

nessuno”. La Lefferatura ha risvegliato quell’antico ardore a divenir de! mondo

esperto, il desiderio ardente di espiorare e conoscere di persona.

Lo storico francese Henri Vignaud, traffando de! viaggio di Cristoforo Colombo

nell’Ovest, sostiene anche lui, nel suo libro voluminoso, che il celebre navigatore sia

stato guidato da indicazioni alle quali credette e segui con determinazione, ostinazione,

pazienza e intefligenza. E aggiunge che furono il suo ardore e volontà di scoperta a

portarlo lontano, fino alla terra tanto desiderata e ricercata:

Il reste acquis, - si on ne s’en tient qu’aux

documents, - que Ï’abjet que CoÏomb se

proposait, en 1492, n’était pas de frayer une

route nouvelle poitr aller aux mUes, et que, par

conséquent, ce n ‘est pas en voulant passer

dEurope en Asie qu’il afait la découverte qui

l’a immortalisé. Cette découverte ne fut pas le

résultat d’an hasard heureux. Gitidé par des

indications, auxquelles seul il sut donner leur

valeur véritable, Colom b acquit la conviction

qu’il existait des terres non encore reconnues à

l’auest, et ce sont ces terres qu’il a cherchées,

obstinéin ent, patie!n m ent, intelligem ent, jusqu ‘à

ce qu’il les eût trouvées; ce qui est assurément

plus méritoire que de s’être trompé

grossièlvin ent sur la distance qui séparait les

deux extrémités du monde connu alors, et d’eire

allé se buter contre un continent dont il ne

soupçonnait pas la présence... et il faut



86

ni antenir; contre Cotom b lui—in êm e, qu l a

découvert tArnérique parce-qu’il l’avait

cherchée. (9)

Colombo segui, anche secondo b storico Vignaud, indicazioni “letterarie”; fu

spinto nell’alto mare da versi e, o, racconti meravigliosi in yoga ai suoi tempi.

L’Ulisse di Dante, questo viaggiatore intraprendente ed ardimentoso che non vuol

negarsi l’esperienza di nuovi mondi, ha dunque preso vita nelI’Umanesimo. Cristoforo

Colombo b incarna bene lanciandosi, di sua scelta ed iniziativa, verso l’ignoto.

Nel corso dei secoli Ulisse si moltiplica; si pensi ad Amerigo Vespucci, Fernando

di Magellano, Vasco da Gama, James Cook, Alexander von Humboldt, Joshua Sbocum,

Robet E. Peaiy, Roal Amundsen, Thor Heyerdahl, Bernard e françoise Moitessier,

per citare qualcuno tra i piû celebn viaggiatori ed espioratori.

* * * *

L’uomo fa il giro deY globo, naviga da solo per gli Oceani, e raggiunge i poli

estrerni ne! 1911. Non ci sono più terre o mari da scoprire o affraversare per la “prima

volta” nella storia dell’Umanità. Il navigatore de! XX° secolo, provvisto di mappe

dettagliate del globo (terrestre ed acqueo), non avendo più terre ignote da scoprire che

non siano state scoperte da altri prima di lui, parte alla ricerca delle proprie capacità

e possibilità, mettendo se stesso in situazioni estreme ed altamente rischiose, corne
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attraversare Oceani in una piccola imbarcazione a vela o addirittura in una zattera.

Scoppiano due guerre mondiali che coinvolgono, direttamente o indirettamente,

tutta l’urnanità. Alla fine di questi due eventi disastrosi, quando le macerie deile città

sono ancora ben presenti e visibili, la gente superstite cerca di ricuperare il filo della

propria vita brutalmente interrotta se non spezzata dalla guerra. Viverla è stata

un’esperienza cosi atroce che gli uomini non possono raccontaria. Almeno questa è la

teoria di Waiter Benjamin (10) il quale nota che gli uomini tornati dalla grande

guerra sono solitari e silenziosi. Non parlano più, non raccontano più le proprie

esperienze. Secondo lui quaicosa di moito importante è stato tolto ioro: Pabiiità di

scambiare esperienze, e aggiungerei il desiderio di viverle. L’atrocità è cosi grande da

far tacere anche ii “cantastorie”.

Thor Heyerdahl è uno di questi milioni d’uomini. Corne moiti aitri la sua vita e

carriera sono state interrotte bruscamente ad un punto cruciale deY suo cammino. EU

ora, nel 1946, all’età di 32 anni, cerca di ricuperare il possibile e ritomare alla sua

passione e ricerca,

Nato è cresciuto vicino ai mare, il norvegese Heyerdahl comincia dicioffenne ad

interessarsi di zoologia e si iscrive ali’università di Oslo. Arna viaggiare e scoprire

Yuoghi e specie viventi del nostro pianeta. Intraprende moiti viaggi di espiorazione

e ricerca. In uno di questi viaggi, avvenuto prima delio scoppio delia seconda guerra

mondiale, a Fatu Hiva un’isola delle Marchesi, Heyerdahl trova per caso una pietra

scoipita diversa dal solito che non somiglia affafto a quelle tipiche della cultura
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marchese. Si incuriosisce.

Osserva ed ammira il mare, b sente più presente che mai, nota che le onde

sono, giorno dopo giorno, gonfiate dallo stesso vento deÏl’Est, l’Aliseo, che corre verso

l’Ovest, verso il tramonto. Era cosi - pensa - che le onde e le nubi teggere erano

apparse da quello stesso onzzonte orientandole, sin dalÏnizio dci tenipi. I pnmi

uo;nini che avevcmo raggiunto quelle isole b sapevano intimcun ente. (11)

Stringe amicizia con un vecchio polinesiano di nome lei Tetua il quale gli

racconta il passato deb suo popolo: Tiki [...] era un db e un capo. Fit Tiki a portare

j miel avi su queste isole su cui nol ora viviamo. Frima vivevaino in unagmnde terrq,

bontana al di là del mare, (12) La curiosità si ingigantisce.

Al suo ritomo in Norvegia, Heyerdahl inizia una profonda e tenace ricerca

intorno aile misteriose origini dei popoli polinesiani. “Stregat&’ dai mari del Sud,

comincia ad interrogarsi sulla figura leggendaria di liki. È solo una leggenda senza

alcuna radice nella realtà? Un racconto immaginario senza alcun sviluppo nella realtà?

Nel corso delle sue ricerche scopre che la pietra scolpita trovata nell’isola

assomiglia incredibilmente ad un’altra scultura proveniente dab Perù. Questa

somiglianza, ed il racconto del vecchio polinesiano lei Tetua, nonché il vento

dell’Est, accendono in lui la convinzione che nel passato, intorno al 500 dc., gli mdi

del Perù attraversarono il Pacifico suble loro zattere di legno di balsa per approdare,

spinti dalPAliseo, aile isole della Poiinesia. Nota che il re Soie peruviano di nome

Kon-Tiki è troppo simiie a liki, l’antico dio tribaie della Poiinesia. Antiche leggende

raccontano tra l’altro che Kon-liki fu attaccato in una battaglia su un’isoia del lago
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Titicaca, che fugg con j suoi seguaci verso la costa, scomparendo nel grande

tramonto, ossia nell’Ovest. Thor Heyerdahl non ha più dubbi, arrivarono con le loro

zattere in Polinesia.

Sente che il racconto del vecchio polinesiano si è attualizzato; sente che la

leggenda ha le sue radici nella realtà. Convinto della sua “scoperta’, trascrive le sue

argomentazioni in un manoscriffo e parte per New York per discuterne con un celebre

ricercatore. Ma Heyerdahl non ha le qualificazioni accademiche necessarie e viene

attaccato dal celebre ricercatore di etnologia ed antropologia:

“È vero che ii Sudcon enca ha ospitato una detie

civiità più interessanti dettintichit4 detia quale

non conoscicilno né te ongini, né dove ctndô a

fin ire quando gli Inca linposero il iom dom mb.

Una cosa cornunque la sappiamo di sicuro:

nessuno del papou det Sudameilca è anwato

fino aile isole dci Pacifico. f sa perché? La

nsposta è abbastanza semplice. Non potevano

anivarci. Non avevano barche!” (13)

Heyerdahl gli fa notare che avevano le zattere di balsa. A questo punto il famoso

ricercatore scoppia a ridere e gli dice: SI, ci provi un po’ lei ad andare dcxl Perù fino

aile isole de! Pacifico su una zattera di balsa”. (14)

È cominciata cosi la grande avventura di Heyerdahl: con un viaggio, un

racconto, un “no” sorridente dell’autorità. LUlisse norvegese non si arrende facilmente.

Tenace ed audace sfida (da dis-fida togliere la fiducia) lautorità, ossia la mette in
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discussione lanciandosi oltre il suo “no”, oltre le Colonne d’Ercole. Vuole scoprire di

persona, dimostrare che l’impossibile è possibile. Con un’accanita volontà, affronta tutti

gli innumerevoli ostacoli che incontra lungo il cammino; fa costruire una zaffera di

legno di balsa identica a quella che usarono gli mdi del Perù circa mille e cinquecento

anni prima, e “si mette” in roffa, nell’alto mare, per quella via impossibile dove

tramonta il sole.

Con questo suo viaggio ardimentoso, Heyerdahl converte l’impossibile in possibile

realizzando il “folle volo” di Ulisse, nonché il pensiero di un celebre filosofo

della fine dell’800: Friedrich Nietzsche, il quale influenzô il secolo di Heyerdahl.

* * * *

La filosofia di Nietzsche è centrata sull’essere umano, sulle sue forze, sulle sue

potenzialità. Il filosofo tedesco rivendica la “superiorità” dell’uomo: Vi insegno il

superuomo, l’uomo è qualcosa che deve essere superato, è una corda tesa titi Ïmimale

e il superuomo, che avete fatto per superarlo? (15) Sostiene che l’essere umano è

compimento, volontà d’azione (fisica e mentale insieme). Non sopporta la sua

passività, non toilera la sua mollezza. Che si aizi in piedi - grida - che agisca! Che osi

superarsi! Ah, amici miel, che il vostro io sia tutto nell’azione, corne la madre è nel

figÏio. (16)

Il suo “superuomo” è un’affermazione energica delie possibilità dell’uomo.

Dentro il superuomo pulsa l’uomo preceduto da un “super” (la sua forza) che b
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sorpassa, che b aftraversa tutto in un fremito per andare oltre ed espandersi in un

superuomo.

Il superuomo è oltre l’uomo ma è anche proprio delluomo, dell’essere umano

in quanto uomo-azione. È la foïgore delta nube oscuiv dove per nube oscura

Nietzsche intende - secondo me - l’uomo dalle forze nascoste in questa nube,

addormentato e passivo. Che un lœnpo b tecchi! - scrive Nietzsche - Che un fulmine

b scuota! Che la ‘follia’ - eccesso del sentimento e della ragione oltre ogni censura

- si impossessi di lui! Che osi agire!

Il superuomo è tutto nell’azione, È azione.

Lazione è la qualità della forza, nota Gilles Deleuze (17), della forza-volontà

dell’uomo. In questa forza, nella sua tensione è il senso delluomo che vibra in essa

e in essa si esprime.

La volontà è la forza delluorno. È la realizzazione della sua possibilità. È tensione

verso la mèta desiderata. È la realizzazione del desiderio spinto dalla curiosità.

Jules Chaix-Ruy (18) sostiene che il superuomo è all’estremo limite di uno sforzo

di approfondimento e di autocreazione. Ne! lancio estremo oltre il limite, l’uomo si

afferma autocreandosi.

Nicola Abbagnano osserva che la concezione del superuomo, o delltto1treuomoI -

corne scrive lui stesso - non è che affennazione energica di un ‘esigenza che oggi

tutto il mondo avverte: non perdere di vista ta singolarità delta perona urnana

originariq, salvarla contro tulle le manomissioni o gli inccaiti delusori. (19)

Il concetto di superuomo esprime qualcosa che è oltre l’uomo rimanendo tuttavia
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parte di esso. È ii nocciolo più profondo che, nellagire quotidiano delia vita urbana

del dopo-guerra, egli ha dimenticato. Ritrovarlo significa percorrere le scale, tutti i

gradi deIi’arcobaleno. Ltarcobaieno è un sogno splendente, il sogno dell’umanità, ma

è impossibile percorrerlo se non in un attimo estremo di follia. Ma cosi vuole la inia

voÏontà creatnce - dice il personaggio di Nietzsche Zarathustra, il profeta della

“nuova epoca” - il mio destino, il rnio ‘to fattor&. O per dirveÏo più sinceroenente,

questo deStinO b vuole proprio la mia volontà. La volontà è quindi legata a questa

aftività creatrice. Cose più alte deve volere la vobontà! Che è la voiontà di potenza,

di volere e potere. Gli uomini possono creare il superuomo con la loro azione, la

ioro volontà che è in germe nelia loro semenza. La volontà è la forza profonda che

guida i loro atti e si manifesta in unincessante tendenza ad agire, e dunque a vivere.

È la forza presente nel seme che porta al germoglio, allo sbocciare della vita.

Il filosofo Schopenhauer, poco prima di Nietzsche, definisce la volontà corne

cosa-in-sé, corne essenza della reaÏtà. Essa è un impulso cieco che aspira a realizzarsi

negli esseri urnani corne negli esseri animali e vegetali. È oltre i fenomenï, e quindi

oltre b spazio e il tempo. La volontà delluomo è perciô unica, senza tempo e senza

spazio, e coincide con la vobontà dell’universo. È affermazione di vita, ma anche di

sofferenza, continua il fiiosofo immergendosi poi in un cupo pessirnismo senza via

duscita che b porta a distruggere la vobontà corne unico modo per sfuggire

all’iilusione e alla sofferenza. Nietzsche, considerato da moiti il suo successore, porta

avanti la teoria della volontà fino a farne un’apoteosi. Ammira la forza di voiontà

sopra tutto il resto, forza suprema - dice - che plasma l’uorno in superuomo.
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La volontà di diventare superuomo in quanto creatrice volontà di potenza puà

essere, in un certo senso, identificata con l’amore. L’amore, questa forza-desiderio,

questo “primo moto”, quest’aspirazione ardente, aumenta, allarga, arricchisce la vita

dell’uomo guidandolo verso tutte le altezze e tulle le profondità. L’amore spinge Ulisse

a lanciarsi oltre il confine del mondo conosciuto; spinge Thor Heyerdahl a viaggiare

in una zattera fino alle isole della Polinesia, spinge Dante fino al Paradiso. L’amore

è la forza suprema dell’uomo che palpita in tutto l’universo. È la forza motrice

dell’universo. Motiva, muove, spinge l’essere umano fino all’estremo, fino a

compiere la “follia” e a superarsi. L’amore, l’impulso che muove ogni vita umana, è

moto verso il super-uomo in quanto aspirazione ardente ad andare oltre, a superarsi,

a voler di più. È la forza-azione suprema degli esseri umani, dalla quale scaturisce

la volontà, la volontà di tendere in alto, verso il superuomo, verso il meglio di sé.

Il superuomo, questo spirito libero, non conosce leggi e comandamenti a cui

debba adeguarsi. Egli infrange. È il distrullore e il creatore che vive “al di là del

bene e del male”.

Non accetta leggi e comandamenti che danno direllive alla volontà, soffocandola.

Li sfida. Li infrange in uno sfogo liberatorio. I fedeli, gli obbedienti determinano se

stessi dalla visuale di un altro, di un estraneo e sono quindi “lacerati”, “alienati” da sé.

Il superuomo rivaluta il suo corpo corne parte del suo essere; chi b disprezza si aliena

dab suo essere fisico e quindi da se stesso. Nietzsche non tollera l’alienazione e la

passività: aspira a ritrovare l’unione organica dell’uomo con se stesso attraverso
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lazione fisica e mentale insieme. La forza in quanto volontà, intima e sicura

identità dell’essere con se stesso, è anche bellezza e splendore che irradia da tutto

il suo essere.

Il personaggio creato dal filosofo - Zarathustra - viaggia dalla palude, dove

agiscono gli uomini nella loro quotidianità, all’altezza piû rarefatta dove spira un

vento gelido e forte, insostenibile. Allora la forza del centro della terra b richiama

aile sue paludi. Il cuore prova vertigini. In questa tensione della volontà, questa

estrema tensione verso l’alto, appare nel suo campo di forze il superuomo: l’essere

come compimento.

La scienza non riconosce alcun limite definitivo al sapere, è sempre protesa oltre

questo limite, cosi è per il superuomo il quale respinge il limite che intralcia il suo

cammino verso la conoscenza integrale. Ciô che appare impossibile, lui b rende

possibile. La sua forza-azione b renderà possibile.

Conoscere, dire si alla vita, sono cose cosi inevitabili per l’uomo forte, sostiene

Jeanne Delhomme (20) ne! suo saggio su Nietzsche. La fiera conoscenza del

privilegio straordinario della responsabilità, la coscienza di questa rara libertà, di

questa potenza su se stesso e sul destino è penetrata dentro di lui fino aile profondità

più intime, per passare poi allo stadio di istinto, di istinto dominante, di pulsione.

Il superuomo pensato da Nietzsche è alla ricerca di quello che Francesco Piga

chiama gli spÏendidi fnitti di una scienza totale. (21) La mèta deil’umanità non puô

consistere nella sua fine, ma nel suo più alto esemplare, neli’ oltreuomo o superuomo,
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ossia in colui che osa conoscere se stesso staccandosi dalle paludi stagnanti delle

comodità e delle convenienze illusorie. Il filosofo insiste che è tempo che Ï’uomo

ritrovi la sua ‘vera” natura, liberandosi da tutto cià che è tirannide e che b sovrasta

impedendogli cosi la propria realizzazione. Le scelte dell’uomo libero devono

scaturire da lui, dal suo interno, dalle sue pulsioni. Il momento della distruzione è

necessario per creare le premesse della ricostruzione. Realizzarsi significa liberarsi

da tuffi quei legami decurtatori della personalità, creare il vuoto intorno a sé.

Nietzsche distrugge le catene con le quali l’uomo si è imprigionato, b libera dalle

sabbie mobili del conformismo, della convenienza, della facile comodità proprie della

vita urbana nell’era del progresso, perdendo cosi la capacità di reaiizzarsi liberamente;

b incita ad uscir fuori dal traffico della vita quotidiana, dalla sua routine monotona

e grigiastra, ad osare mollare tutto ed imbarcarsi per il grande largo.

Giungere là dove si trova l’aria pura dell’alto mare, là dove si è in compagnia di

se stessi ed è possibile continuare il soliloquio senza essere distraffi dalla

quotidianità, dai mercanti, le “vespe velenose” - scrive il filosofo -, o da altri

monopolizzatori del pensiero che b mutilano. A questa altezza, “purificato” e

“rafforzato”, dove la gioia della ricerca della conoscenza fa superare il tormento

causato da quel maledetto turbo che spira minaccioso, a Nietzsche balena in un lampo

l’idea di Cosi parlô Zanitustra, il sogno del superuomo, la sua creazione.

Una meravigliosa aurora b purifica da ogni tradizione “innaturale”, da ogrn

richiamo esterno e gli regala dei momenti intensi per vivere libero di conoscere

affraverso se stesso, in una parola fare esperienza, pensieri e sensazioni, di
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compenetrare con la propria forza 1’universo, agire sul microcosmo per afferrare una

folgore del macrocosmo.

Consapevole di avere in sé il centro della terra, ituomo crea con sorridente

saggezza la vita, si supera continuarnente per tendere a quella che b scrittore tedesco

Goethe chiama una “grandezza colossalett, ossia un ttgigante” che esprirne la pienezza

delle forze del suo essere fisico e mentale.

Questo uorno-totale, forte e coraggioso, questo Zarathustra, questo Ulisse, die

ricerca l’uomo, il mondo, tutto, nasce, secondo il filosofo, dal tentativo estrerno e

disperato di intendere la vita corne un tutto organico, corne “Uno-Tutto Organic&’.

In un rnondo divenuto privo di senso, grigiastro e pago di questa mancanza,

Nietzsche tenta di dare un nuovo significato all’uorno e alla realtà che b circonda.

Tenta di risanare gli uornini spezzettati e spars’i corne in im campo di battaglia o in

un macello, e scrive Cosi parlô Zaratustra con il quale sogna la nascita dell’uorno

totale.

Il fibosofo tedesco non accetta la situazione attuale di non comunicazione

fra l’uomo e l’essere; la sua lotta scaturisce da un’idea di uorno inserito nel giro

naturale delle cose. Reagisce contro tuile le sedimentazioni orali, intellettuali e fisiche

che si sono accurnulate nell’uorno e che b hanno lacerato da tutte le parti facendolo

piombare nella quotidianità senza significato, in quella che Pier Paobo Pasolini chiarna

la “norrnalità” ossia la nube oscura che gli impedisce di vedere e di vivere

pienamente, che b stritola, che gli fa perdere il centro dell’universo, dell’universo a
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misura d’uomo intende Nietzsche, in quanto luomo è una dirnensione dell’universo,

e corne tale è in relazione, in rapporto con esso.

Zarathustra, benché abbia reciso tutti i legarni con il mondo umano e abbia

abbandonato le pianure stagnanti di false rnoralità, di divieti, in cui era facile e

cornodo e conveniente esistere, non si distacca dalluomo, dal suo essere umano, ma

vuole portarlo, in una tensione estrema, al suo massirno spiendore. Lo spinge a

divenire completamente libero e signore di sé, a collocare la propria esistenza neÏla

circolarità universale, nel ritrno vitale dell’universo. Richiarna l’individuo alla pienezza

della sua condizione, alla sua posizione nel giro cosmico.

Una volta respirata l’aria delle grandi aitezze, Zaratustra ricco di saggezza che

il suo viaggio e questaria gli hanno procurato, ritorna tra gli uomini a condividere la

propria conoscenza. Si alza insieme all’aurora, vede il sole, questo astro possente

la cui felicità si dice derivi dalla presenza di coloro ai quali puô donare la sua luce.

Corne il sole, Zaratustra, corne pure Thor Heyerdahl, sente la gioia interna di

trasmettere agli uornini il riflesso della sua meravigliosa esperienza.

Ma questa sua esperienza, questa sua conoscenza - dice il filosofo - mette in

crisi tutti j concetti religiosi e morali che hanno svalutato la vita naturale in nome di

un ipotetico al di là, con divieti di ogni sorta che hanno privato l’uomo dell’esperienza.

Il rnessaggio di Zarathustra è arduo e difficile, perché se da una parte libera gli

“spiriti liberi”, gli Ulissi, che nella loro ricerca della conoscenza hanno bisogno del

mare aperto delle possibilità e di orizzonti sempre più vasti, al tempo stesso getta
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luomo comune in un universo senza parametri, vuoto, ne! quale si trova

completamente perso.

Zarathustra porta alla distruzione di tuffo un sistema ordinato erefto moiti secoli

fa. Prepara l’uomo a una suprema riflessione su se stesso, gli strappa l’uniforme che

b protegge dai venti gelidi deli’aito mare, distrugge i valori de! presente al fine

di negare l’impotenza dell’inteiletto, afferma i’esistenza dell’energia intima dell’uomo,

deila sua forza.

Zarathustra pizzica Ï’uomo del dopo-guerra, privato ormai di tutte le antiche

certezze e dei valori morali tradizionali che avevano denigrato e fiaccato la sua forza

vitale, spingendobo ad attingere alla fonte dei valori e dei significati che risiede in lui

e ne! suo intelletto, a diventare signore di sé, a liberare la sua forza vitale, a

lanciarsi, a provarci. Il suo superuomo è chiamato a superare la propria natura

animale, di “bruto”, a padroneggiare le proprie passioni, a rafforzare le proprie virtù,

a guardare lontano, a vedere con i propri occhi, ad andare lontano con le proprie

gambe e non con quelle di un estraneo, a distruggere e oltrepassare ogni porta chiusa,

ogni “no”, che si trovi su! suo cammino, piccolo o grande che sia, anche grande tanto

quanto le Colonne d’Ercole. È in questo superamento che germoglia il superuomo,

Ulisse.

Zaratustra mostra l’arcobaleno e tuffi i gradini necessari per ascendere al

superuomo, ad una superiore qualità di vita, divenendo il creatore di nuovi vabori. I

vabori che propone, che racconta agli uomini, sono a misura d’uomo, legati cioè al
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corpo e aIl’intelletto, alla Terra. Scaturiscono dal noumeno interiore, da quell’anelito

di conoscenza integrale.

Il superuomo è l’essere che, nato dalla “morte di Dio”, dell’Autorità, che lui

stesso con il proprio pensiero-forza ha eliminato, nato dalle rovine della decadenza,

dalle macerie di una grande guerra, puà dire di si alla vita perché della vita ha una

visione integralmente terrestre e in armonïa con le leggi universali che ha scoperto da

sé. Sfida il limite divino imposto dagli altri, sfida l’autorità, il “no” sorridente, b

infrange per affermare il proprio sé, per raggiungere l’isola paradisiaca nell’alto mare,

oltre l’orizzonte.

* * * *

Il viaggio non è facile, solcare il Pacifico su una zaffera di legno, percorrere 4000

miglia in mare aperto, spinti soltanto dalle correnti e dagli Alisei è una pazzia. La

famiglia, la moglie, gli amici cercano di fermarlo. Ma Thor Heyerdahl, corne l’Ulisse

di Dante e il superuomo di Nietzsche, compie la “folli&’, si lancia nell”xalto mare»

lasciando j propri cari a terra. Sente che deve andare, che deve scoprire da sé.

Sente che deve vivere la propria ricerca “mentale”, fare esperienza del “mondo

senza gente”. Sa che è possibile, che “volendolo” è possibile.

Il 28 Aprile del 1947 Thor Heyerdahl insieme ai suoi compagni Herman

Watzinger, Erik Hesselberg, Knut Haugland, Torstein Raaby, Bengt Danielsson e un

pappagallo, partono in zaffera dal porto di Callao per le isole del Pacifico (vedere
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illustrazione pagina seguente). La zattera in legno di balsa è stata battezzata (con una

noce di cocco) Kon-Tiki.

Passano cento giomi in mare, in balia di mille pericoli eU emozioni. Giunti, dopo

non poche difficoltà e moite avventure strabilianti, davanti ad un isoloffo dol Pacifico

si rallegrano de! traguardo quasi raggiunto. Ma l’isolotto vicino, che appare corne un

paradiso, è circondato da un’ aguzza barriera corallina sulla quale vanno aU infrangersi

con forza le onde del mare. Cercano di cambiare roUa, ma è oramai troppo tardi; la

zattera non reagisce, non si possono fermare, e si avviano inesorabilmente verso la

barriera. Sono investiti da onde gigantesche e violente. Si legano alla zattera corne

meglio possono. I secondi sono interminabili. Sopportano a denti stretti questa furia.

Resistono a questo “turbo” infernale. Sono scaraventati sul “lido”, sulla spiaggia

polinesiana, mairidotti, esausti ma tutti vivi. Ce l’hanno fatta. Thor Heyerdahl è

riuscito, è arrivato. Sapeva che era possibile e ora b ha dimostrato all’urnanità.

Il viaggio b ha trasformato, b dice lui stesso ne! libro che scrive al suo ritorno

in Norvegia: Kon-Tiki, 4000 rnigÏia su irna zattera attraverso il Pacijico. In

quest’opera Heyerdahl racconta la sua esperienza, la trasmette agii altri corne il

personaggio di Nietzsche. Narra ciô che ha vissuto, che ha visto, che ha scoperto. Il

successo è straordinario. Il suo libro sarà tradofto in oltre 60 lingue.

Il suo viaggio fu la più grande avventura del dopo-guerra - sostiene Bonington (22)

nel suo volume di grandi avventure del dopo-guerra - e catturô l’irnmaginazione

dell’umanità intera. Il rnondo aveva bisogno di uscire dall’atrocità, dalla violenza, dal
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grigiore della guerra, e Kon-Tiki riusci a far sognare di nuovo l’umanità.

Anche Anderson nota che il viaggio di Heyerdahl fu straordinario in quanto

mostrà aU un mondo ‘malato” che si poteva rischiare e scoprire cià che si voleva da

sé, e non ciô che voleva la corrente politica od economica dei tempi, ossia cià che

voleva l’autorità:

lis achieve,’n ent showcd a war-sickened world

that in en coutd cheeifitllv risk their Ïives without

orders,for the simple reason that they wanted to

L’y to find out soin etl?ing or other of no

importance whatever to poÏitics or

econom ics.(23)

In una posifazione al suo libro Kon-Tiki scritta nel 1994, l’autore sostiene che

da sé si possono provare cose considerate impossibili, che volendolo si puà andare più

lontano, oltre il limite, oltre l’assurdo:

Guesto Ïibro non è uno dci soliti resoconti di

viaggio, ma la stona vera di sei uom mi che

hanno sfatato un ‘eresia scientifica con t’aiuto di

una zattera di balsc suscitando grande scaïpore

net in ondo degli esperti.

La nostra non era una normale zattera civ

costituita do nove grossi tronchi di baisa legati

insïeme con delle corde e l’avevœno

costruita per farci trasportare su! mare più
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grande del mondo, dove le isole più vicine si

trovcwcuw a una distanza pari a quetiafra Oslo

e ÏEquatore. I tmnchi di balsa sono più teggeri

dcl sughero e nessuno di noi ii aveva in ai visti

prima di ritrovcirsi a tagtiarti netta giungÏa E

io, che avevo cn’uto t’idea di costiire la zatterc4

avevo sempre avuto paura detÏ’àcqtta

“A ssurdo’ cn’evano detto quelli che

conoscevano l’albern di balsa e cwevano

qffenn ato clic avsorbiva acqua com e una spugna

e che sarebbe affondato dopo due settimane.

‘A ssurdo ‘ dissero tutti ï in armai clic

conoscevano te onde deltcecino e aggiunsero

clic potevano piegare tastre d’acciaio e

avrcbberofatto apezzi j tronchi di balsa fino a

fat-ne stuzzicadenti. [..] A questo si aggiunsero

te profezie tenvrizzanti dci grandi saggi dcl

in ondo scientifico.

GÏi etnoÏogi e gli altri scienziati clic si erano

già occupati delte zattere di balsa su libri e

nviste specializzate avevano definitivcun ente

affennato clic una zattera dcl genere non

avrebbe mai potuto portare a compimento un

viaggio transoceanico.

Era qitella Ï’affennazione a ciii non volevo

credcre.

[...] facendolo da soli si possono provare

cosc clic te menti scientificÏie considerano

imnpossibiÏi. E volendoto sipuô anche cuidarepiù

afondo [e più lontano]. (24)
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Thor Heyerdahl, anche dopo il suo viaggio nell’Oceano, continua ad essere

attaccato dalle ‘menti scientifiche” che non credono possibile la sua teoria. Perô non

possono fare a meno di considerare la sua impresa straordinana. Un viaggio al limite

de! possibile.

I giomali del mondo ne parlano corne uno dei viaggi più inauditi, più prodigiosi

e favolosi cornpiuti dall’uorno.

L’orrore della guerra è dall’altra parte. Heyerdahl ha superato il confine, il limite,

ï riguardi dErcole, ridando a!l’urnanità cià che aveva perduto: vale a dire la fiducia

nelle possibilità dell’uomo, e il suo “cantastorie”.

Ed è grazie al vecchio cantastorie di Fatu Hiva, al suo racconto, die Heyerdahl

osô lanciarsi su! “mare più grande de! mondo”, oltre tutti i “no”:

b, per parte in la. posso dire con sicurezza cl?e

non cwrei mai pensato di issare la veta delta

Kon-Tiki senza le indicazioni del vecchio di

fatu-Hiva

Tenenfe, maggio 1994. (25)

Heyerdahl ha dunque osato mettere in dubbio il “no” autoritario dopo aver

ascoltato il racconto di un vecchio polinesiano al quale ha prestato fede. Il dubbio,

causato dal racconto, b ha spinto all’azione, al viaggio di conoscenza, al!’esperienza

Kon-Tiki.

* * * *
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I versi di Dante guidarono il grande viaggio deY Rinascimento, il racconto di un

vecchio Polinesiano guidô l’avventura straordinaria della zattera più celebre del XX°

secolo.

Quaiche anno più tardi, un vecchio marinaio Indocinese, visto ltinteresse e la

curiosità di un adolescente Francese per la sua giunca di bambù intrecciato, b invita

a bordo e gli racconta storïe di mare. Il ragazzo comincia a sognare, ad immaginare

una sua giunca che vola lontano sulle onde, lontano dalla scuola sulle creste della

libertà. Dopo un breve viaggio sulla sua piccola imbarcazione, il marinaio 1ndocinese

riporta il giovane a terra, gli regala una piccola giunca della costa annamita ricavata

da una noce di cocco, e gli dice di andare a scuola. Questo breve viaggio sarà

untesperienza indimenticabile per l’adolescente Bemard Moitessier.

A scuola, con la sua giunca di noce di cocco, compone un tema che considera il

suo piccolo capolavoro: Fietra che ivtola non genera ni uschio... si sente ispirato,

sono gli Dei, dice lui, che parlano, e b guidano in un interminabile componimento nel

quale sviluppa la tesi che più ci si muove, più si viaggia, più si fwmo cose diverse

neÏla vita, e rn eno si nschia di farsi incrostare dalle cattive abitudini e da altri nfiuti

che vorrebbero incottarsi alla nostra pelle. (26) Aveva visto dentro di sé, aveva

scoperto il navigatore audace, l’esploratore temerario, b spirito libero che pulsava in

lui.

Il mare b aveva affascinato 5m dalla più tenera età, e più cresceva più aumentava

il suo richiamo. Quelle distese d’acqua, quell’immensità blu, ltorizzonte laggiù, questo

incommensurabile mistero b attiravano nel più profondo deIl’animo. Il torpore della
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città non gli apparteneva. Sentiva che doveva partire da quella “nube oscura”, una

pulsione b spingeva sempre più verso “l’alto mare”.

A diciannove anni si ritrova a Saigon, sotto l’autorità del padre, impiegato nella

sua ditta. Infelice, parla col padre e gli confida i suoi sogni e le sue aspirazioni fatti

di spazi aperti e di libertà, e non di merci e di muri:

Il mondo è pieno di persone che sognano

contando le toro piastre, senza nemmeno

guardare die cosa ci sia daÏl’ciltra parte dette

piastre. Sperano d’avenie di più, ancora ancorci

e seinpre più. Non vedono f..]

A tiora di colpo, la chiusa si spatcrnca per in e. E

non è acqua tiepida che sgorga afiotti, è tutta ta

in ici angoscia dinncvizi cdtapmspettiva dina vita

seaza Htievo, unsïstenza di murato vivo,

circoscntta dci tonnettate di in erci e dci botti di

vino «P;pistretÏo». (27)

Il padre ammutolisce di fronte a questa espiosione d’angoscia. Il figlio continua

a rivelarsi. Vuole partire, vuole viaggïare, trovare cose nuove,frequentare nuovagente,

capire il mondo e diventare uorno (2$). Il padre impallidisce, crede che suo figlio

Bemard stia diventando pazzo. Gliebo dice, insiste che quest’ idea è pura follia.

Non ancora ventenne, Bernard Moitessier decide, contro l’autorità del padre, di

mollare la sicurezza dell’cilberofrondoso, dove cominciava - dice - ad assopirsi corne

una scimmia impaurita, e lanciarsi attraverso b spazio che b separava da questiflro
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albero più bello, più arnpio, pïù tontano:

ScegÏiere di restare sul mio comodo rcimo, con

il nschio di non osare mai pïù... oppure vincere

ta mia paura dcl nuovo e moÏÏare tutto per

sattare neÏt’ignoto che risvegïia?

La mia vita è nette mie mani. (29)

Moitessier, corne Ulisse, sceglie, osa scegliere di saltare nell’ignoto. La

responsabilità della scelta pesa enormemente. Il rischio di non farcela, di cadere, di

rimanere mufilati è enorme. Che cosa l’aspetta laggiù, in quel mondo senza gente?

Un brivïdo b fa tremare. Ci ripensa. Non scegliere di partire. Non scegliere

significa vivere una vita passiva, intrappolati nella “routine”, in quel grigiore a

contare le piastre. Significa non avere il coraggio di vivere il proprio sogno. Significa

seguire il volere del padre e non il proprio. Le parole di Pico della Mirandola gli

cantano nella mente: Non ti ho dato né liiogo detenninato, né voïto che ti siapropno,

né alcun dono particoÏare, o A dam o, affinché sia tu a votere il tuo Ïuogo, il tuo volto

e i tuol doni, tu stesso a conquistarti. (30) Non scegliere significa non avere volto.

Il giovane Moitessier vuole il suo volto e sceglie di saltare, di otrepassare quella corda

tesa tra l’animale e il superuomo. In questo baizo si afferma la possibilità dell’essere,

dell’essere “arnletico”, dell’essere in quanto azione, in quanto affermazione enefgica

di sé.
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Siamo in tempo di guerra. I carri armati di Hitler sono arrivati davanti a Mosca

e gli aerei giapponesi bombardano il Pacifico distruggendo la flotta americana a Pearl

Harbour nonché le navi da guerra inglesi nello stretto di Malacca. Il Giappone penetra

nell’Asia di Sud-Est, conquista il Pacifico ed occupa l’Indocina neWAgosto del 1940.

Il giovane francese Moitessier è fatto prigioniero da un altro giovane di

nazionalità diversa; è un Giapponese armato, che gli punta la pistola contro con

l’intenzione di ucciderlo in quanto nemico. Non si sono mai visti prima, non si

conoscono. Si guardano negli occhi per la prima volta. Un istante interminabile

trascorre. Il giovane Giapponese ci ripensa e b sbatte in prigione. È l’inizio

dellincubo, un incubo crudele che dura seffimane fino allarrivo dell’imprevisto, di un

tuono terribile, di un rimbombo atroce. Una ciftà de! Giappone è scomparsa per

sempre dalla faccia della Terra, spazzata via dal “Bon Viên Tua”, un nuovo vocabobo

nella lingua annamita che significa “fiore, o anche bomba che uccide tutto” (31).

Una seconda ciftà è ingoiata viva da questo mostruoso fiore camivoro. Il Giappone

cade sanguinante. Moitessier esce di prigione. È il 31 agosto de! 1945.

Una volta fuori scopre che un’altra guerra è appena cominciata in Indocina. La

crudeltà è raccapricciante. Vede l’orrore ovunque. Combatte. Il suo sogno fatto di

spazi azzurri e di libertà brilla più che mai davanti ai suoi occhi. La scelta penetra

sempre più profondamente nelle fibre de! suo essere, Riesce a farsï imbarcare su una

nave della Marina Francese.

Finalmente in viaggio, sul dorso del meraviglioso mare. Fa nuove amicizie con

altri ragazzi provenienti da orizzonti cosi diversi dai suoi. Sente il suo essere dilatarsï
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in un nuovo slancio di vita mentale. Osserva l’orizzonte. Desidera raggiungerlo. Vuole

cavalcare verso la vastità del mondo, conoscere ancora e ancora nuove terre e nuova

gente per aprirsi la mente sull’immensità della vita.

Dopo quaiche anno di lavoro riesce a costruirsi la sua “casa alata”, una bella

giunca di nove metri che chiama Marie-Thérèse. Il giorno della partenza è attraversato

da una vertigine acuta. La vastità dell’ignoto si stende ai suoi occhi. Sta per mollare

tuffo: la sua fidanzata, la famiglia, il lavoro, gli amici della città. Volge uno sguardo

indietro. Vede la guerra, la prigione, l’ingiustizia, l’odio, il torpore della ciftà, quel

grigiore di gente senza volto; ricorda la scuola, quel componimento dell’adolescenza

intitolato: “pietra che rotola non genera muschio”, ricorda il vecchio marinaio

Jndocinese e la sua giunca. La vertigine è vinta. Il giovane Ulisse Francese ha trovato

tutta la sua forza e si lancia libero in quell’immensità. Vola sulle sue onde. Per la

prima volta si sente libero, reaim ente libero - precisa - padrone della sua vita, su

queste ah che b trasportano lontano, verso i misteri dell’ignoto, dentro il suo sogno,

e oltre.

Fa il giro del mondo. Naufraga più volte ma riesce sempre ad uscime vivo.

Con tenace vobontà costruisce nuove barche e riparte per altre avventure. La gente

che incontra durante le sue soste a terra gli chiede com’è “l’alto mare”, corne sono gli

altri popoli; vuole sapere tutto da chi arriva da cosi lontano. I loro occhi sono avidi

di racconti mozzafiato - nota l’autore - capaci di far saltare le baniere detia mente.

Bernard Moitessier racconta, narra i suoi viaggi proprio corne fece Ulisse nell’Odissea.

Il suo pubblico si fa sempre più vasto. E allora comincia a scnvere e a pubblicare
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j suoi libri fatti di spazi azzurri e di libertà.

In una sosta a Pangi, dopo un naufragio e la perdita della sua seconda barca,

incontra Françoise, la sua prima moglie. Con l’aiuto di amici e della moglie, costruisce

una nuova barca che chiama Joshua (vedere pagina seguente). Durante questa sosta

a Parigi scopre una solitudine arida, sterile cosi diversa da quella del grande largo:

Credevo d’essere un sotitarlo perché non

concepivo che si potesse ncrvigare altiim enti che

cia sou, e mi accoigo adesso di coin e ta

solitudine in maie possieda colo ii intensi,

viotenti tatorc4 ma sempre caldi, che non hanno

fiente in coin une con questa specie di grigiore,

di vuoto totale [..] immerso tra una foïta

idijferente che va sempre di preinura. (32)

Lavora assiduamente alla costruzione della sua barca. Terminata si rilancia nel

mare aperto. Ma questa volta non è solo, Françoise ha scelto di seguirlo.

Françoise Moitessïer ha tre figli nati da un matrimonio precedente. Affascinata

dalle avventure de! suo attuale marito, decide anche lei di partire per un viaggio fino

aile isole del Pacifico. Non è pratica di mare, perô sente la forte attrazione per questo

mistero blu. Vuole conoscerlo, avventurarsi nei suoi misteri. Nel 1963 lascia i suoi

figli per regalarsi un viaggio straordinano, un’esperienza favolosa aile alte latitudini.
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Passerà tre anni in mare nell’incanto dei suoi tropici e delle sue isole, in balia delle

sue onde.

Aile porte della Polinesia, Françoise e Bemard Moitessier hanno l’impressione di

udire il silenzio, restano ammutoliti di fronte alla beilezza colossale di questa costa,

scrive Bemard dando voce anche a sua moglie nel soggetto plurale “noi”:

Ciô clic vediamo non polrebbe spiegarÏo nessuna

descnzione fedele, neanche un fotogrcy’ia

Manchereb be / ‘essenz joie, una specie

d’em anazione in agnetica che si spiigiona asbztffi

do questa mas’sa un poco spaventosaper Ïaforza

det suo incantesimo. [j una dirnensioneftuidc%

clic non esiste né nelle parole né nelie

immagini. Le une e te altre, infatti, non possono

rendere questo fonn idablie siienzio verde della

vegetccione, bicînco e grigio delia pietra. atie

Maivhesi. Ma per j coin uni in oilaii c ‘è una soia

sotuzione: venire o vedere di persona. f val la

pena dci viaggio. (33)

Il viaggio è lungo e sicuramente difficile per una donna che non ha pratica di

mare e con tre figli lontani. Perà, leggiamo in queste righe, “ne vale la pena”, bisogna

andarci di persona per poter “vedere”. Probabilmente è proprio lei a parlare,

considerando che il marito ci era già stato, aveva già visto quei luoghi.

Françoise è dunque anche lei un Ulisse, si è messa nell’alto mare aperto di sua

scelta e volontà, abbandonando (temporaneamente) i suoi tre figli per poter andare a
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scoprire di persona, a vedere con j propri occhi quel paradiso indescrivibile con parole

od immagini, quella magia di corallo lurninoso, quel gioco di colon sullacqua, quella

luce intensa, quel silenzio profondo, quei profurni sublimi. “È la felicità completa”

dice aï manito, “ora so di cosa panlavi”.

Il viaggio di nitorno a casa, dai propri figli si nivelerà più duro e più lungo de!

previsto. Sembra proprio che anche lei corne l’Ulisse dell’Odissea, abbia voluto

ritardare quel ritomo. Françoise e Bernand decidono infatti di passare per Capo ibm,

di navigare 14.000 miglia senza scalo fino ad Alicante. Una pazzia, considerando j

tempi. Siamo in pieno invemo, e a quelle latitudini le burrasche sono frequenti ed

estremamente pericolose per una piccola barca a vela corne la loro. Lo sanno

entrarnbi, ed entrambi decidono di sfidare il gigante del Mare che presto farà udire la

sua temibile voce.

françoise si troverà sola al timone, sola - scrive il manito - di fmnte al più

grosso mare cho abbia mai veduto, e continua a goveniare questi cavalloni che

raggiungono 200 metri di Iunghezza e una ventina di laighezza (34) in un cielo senza

sole. Sono giorni d’inferno, a combattere contro questo ‘turbo’ assassino. Sou, ancora

giovani, con la morte vicinissima. Esausti ed abbrutiti dopo sei giomi di tensione

continua, rivedranno sorgere il sole in un cielo azzurro eU un mare sorridente. Ancora

pochi mesi e françoise potrà riabracciare i propni figli in francia.

È interessante notame che di Françoise Moitessier non tratta nessun libro oU

arficolo di avventura, espiorazione o navigazione. Si parla molto di Bemard
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Moitessier, che fu indubbiamente un audace navigatore. Ma perché non dedicare

quaiche riga a sua moglie, la quale fu anche lei una temeraria “navigatric&’? A ben

leggere questi libri si scopre un Ulisse dal voito prettamente maschile. La donna

sembra essere immune da questo fattore. forse che non sia curiosa? Che non abbia il

desiderio di viaggiare, di espiorare, di scoprire di persona mondi ignoti?

IRE. Anderson, uno dei pochissimi autori a trattare delle donne viaggiatrici,

sostiene che il faffore Ulisse non è legato al sesso, “sex-linked”, ma è presente sia

negli uomini che nelle donne. Perô, continua, è più comune negli uominï, si manifesta

più comunemente nel genere maschile. Quest’ultima asserzione contraddice la

precedente: il fattore Ulisse non è legato al genere maschile/femminile, ma è più

legato a quello maschile. A questo punto sorge una domanda. Perché sarebbe più

comune negli uomini?

Alla pagina seguente Anderson, che deve essersi probabilmente posto questa

domanda, comincia ad avere qualche dubbio sulia sua tesi. Ilfattore Ulisse - scrive -

si svihippa raram ente in in odo completo negli nom mi. Nelle donne è ancora più raro

o, forse, è più difficile da idenrificare (35). Questo ‘forse”, sottolineato da due

virgole, apre uno spiraglio ai dubbio, a quell’interrogativo che scuote nelle sue

fondamenta la certezza ottusa di moiti secoli. Forse il fattore Ulisse è presente nelle

donne, perô la società non b vede, non riesce ad “identificarlo”. F per quale ragione?

Perché Bonington o Downs non menzionano una Françoise Moitessier, una Ann

Davison o Sharon Adams o Sheila Scott? Perché b stesso Anderson dedica pochissime

pagine alla donna Ulisse?
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Il numero di donne che si è lanciato in viaggi ed avventure estreme è sicuramente

inferiore a quello degli uomini. Ma questo non vuol dire, a mio avviso, che il faftore

Ulisse sia presente in modo minore nelle donne. Il problema è un altro.

Nel genere femminile dell’umanità, il ‘faftore Uliss&! è stato schiacciato se non

strangolato dalla società per generazioni e generazioni. Nel genere maschile, invece,

è stato esaltato più volte. Anderson nel suo dubitare-pensare nota a ragione che:

for ci wornan to einbark on such adventures is

against the main strecun ofsocie(v. A mcu may

contract mit of society for a tirne cuid be

adrniredfor it; rncvvfeslation ofthe saine quality

in a worn ai usually provokes social disapprovaÏ.

Even women who mciv corne b be adrnired for

highly individual achievernent tend to be

considered successfutÏy eccentnc rat/7er thcui

realÏy admirable. Wornen are subjected to

enonnous pressure. (36)

Una donna corne Françoise Moitessier deve aver avuto un gran coraggio ad

abbandonare i propri figli per quel lungo viaggio nelle alte latitudini. Il coraggio non

solo di affrontare i rischi e i pericoli di questa grande avventura, ma soprattutto di

andare contro la società.

Siamo agli inizi degli anni sessanta, e la donna comincia lentamente a liberarsi da

quel ruolo di passività e di subordinazione die le avevano delegato per secoli,
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scoprendo cosi la propria energia vitale, le proprie possibilità. Negli ultimi decenni

compie baizi da gigante riuscendo a far mutare il pensiero della società occidentale.

Le donne sono oggi sempre più attive ed indipendenti, libere di attraversare oceani o

deserti, di raggiungere i poli estremi, di scalare montagne gigantesche o lanciarsi nello

spazio... senza dover più subire il biasimo o la disapprovazione generale della società.

Il fattore Ulisse ha quindi ritrovato la sua forza nel genere femminile. Quella forza

che spinse la ‘prima” donna, nella Genesi, ad incamminarsi verso lalbero della

conoscenza e strapparne il suo frutto.

Il numero di donne che osa lanciarsi in “fou voli” cresce notevolmente in questi

ultimi decennï. Moiti si chiedono perché b fanno. Alcuni arrivano alla conclusione

che sia per superare gli uomini. La straordinaria pilota Sheila Scoif spiega nel suo

libro, I must fly, che uno b fa sempbicemente perché “deve’, perché è “fatto cosi”,

per volare:

I oen neyer atone zip there and I ciin discovering

evety dczy ci new phitosophy and ability to tive

on the ground as tong as there is aiways another

flight... It is the passing through to anotherplane

of thought which I can usually find onÏy when

I have been concentrating veiy hard for weeks

on the preparations, tue actual flying dll2d

overcoming modem day obstacles, and I have

got bevond the stage where eveiy limb aches

andrny brain begs for sÏeep. Then suddent/v rny
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thoughts are ciystaÏ cÏear and I seem cible to

receive some outside energy from which 1

receive heÏp when I need it cmd also coud? a

fleeting gÏimpse of things we do not yet

understand. This is the essence that is stiil

challenging me b go on and discover more and

this is what it is alt about to me. It is not the

crowds and cheers, and I cmi certainÏy flot Ùying

to outdo ciny mon. I merely want to be cible to

go on flying and Ici be able to discover these

things firsthand for myseif It is simplv that I

must fty. (37)

Andare avanti - leggiamo - scoprire di più, andarci di persona, scoprire da sé,

nonostante ï rischi, nonostante i pericoli, spingere i lirniti per afferrare quello “sguardo

fuggitivo” sulle cose che ancora non capiamo... per questa ragione Sheila Scon, corne

pure françoise Moitessier, si lanciano nel loro “folle volo”, e non di certo per

concorrere con il genere maschile od ottenere prerni e gloria.

Uornini e donne, attratti dall’irnmensità misteriosa del rnare, si lanciano nelle sue

braccia, esaudendo quel desiderio e curiosità, quel richiamo del grande largo, Bemard

Moitessier nel 1968, intraprende la prima regata intorno al mondo in solitario senza

scalo, né aiuto estemo. Al largo di Capo Horn, in testa alla regata, sceglie di non

continuare più questa corsa. Qualcosa gli dice di girare, di rinunciare al prernio, alla

gloria, ai soldi (5.000 sterline), al globo doro.
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Volge la prua verso l’alto mare, verso quella linea dell’orizzonte che tocca il cielo.

Passa per la seconda volta Capo di Buona Speranza, Capo Leewin compiendo un altro

mezzo giro deY mondo, senza fermarsi mai. Nessuno, di nostra conoscenza, aveva

tentato tanto. I giornali scrivono che è impazzito. Lui scorge il paradiso e scatta una

foto (vedere pagina seguente).

Arrivato a Tahiti scrive una lunga lettera ad un amico nella quale cerca di

spiegare, e probabilmente di giustificare, il perché della sua “svolta”:

Non sono ntornato in Europa perché in in are

ero fetice, peivhé vi avevo tmvato ta pace [..]
Non potevo sopportare Ï’zdea che il in io viaggio

dovesse conciudersi poche settimane dopo il

Cco ibm.

Il desideno di continuare verso il Pacifico era

sorto in me motto tempo prima detiHom. Ma

era soitanto un desideilo, qualcosa maturato

dallo spinto e che la mia mente accarezzava.

Soïtanto dopo Ïfbom, dopo l’immensa purezza

dellHom, il desideno di proseguire, di andctre

moïto più lontano divenne una sorta di esigenza

in c#enaÏe, piuttosto clic una decisione pura e

seinpuce. Non si trattavci, qui di arnvare alla

fine di un viaggio, in a di giungere alla fine di

me stesso.

Dovevo proseguire, cm necessano clic

iim cniessi più a lungo nelle alte latitudini, dove

l’essere umano si trova senzaforze, smamto per

la consapevolezza dci suoi 11m iti, in a dove trova
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anche coscienza delta sua grcv2dezza In quelle

latitudini sentivo che il mio essere si

nmpiccioliva e s ngrandiva [..J Ecco perché,

quando alÏ’atba salivo in copei1a mi piaceva

urtare la mia gioia di vivere, in entre

contemptavo il cieto che cuidcwa ,ischiarandosi

su quel mare colossale per foiza e per betlezza.

Per questo ho continualo. (38)

Bernard Moitessier non riuscirà mai a fermarsi; anche da vecchio e tardo”

riparte, “deve proseguire” il suo viaggio, volare libero sulle onde sfidando le tempeste,

fino aIl’uÏtimo giorno della sua vita.

Thor Heyerdahl continuerà anche lui a viaggiare, a costruire nuove zattere e aU

attraversare altri mari “impossibili”.

Di françoise Moitessier purtroppo non sappiamo più nulla. Forse anche lei si

lancià in straordinarie avventure e non senti il bisogno di raccontarle aU un pubblico

più vasto.

* * * *
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NOTE:

(1) G. Finali, Cnstoforo CoÏombo e il viaggio di Ulisse nelpoerna di Dante, Ciftà di Castello,

1895.

(2) Ibid., p. 15

(3) De Sanctis, Nuovi Saggi Cntici, Napoli, 1879, p. 2$.

(4) fomaciari in G. Finali, Cnstofoiv Coiornbo e il viaggio di Ulisse net poerna di Dante, op.

oit., p. 62.

(5) G. Poletto, Commento alla «Divina Commedia», Roma&Toumay, 1894, vol. I, p. 564.

(6) Tarducci in G. Finali, Cnstoforo Colombo e il viaggio di Utisse ne! poerna di Dante, op.
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ILLUSTRAZIONL

(fig. 1) Foto scaffata da me nel mar Tirreno, estate 1999.

(fig. 2) La zaftera Kon-Tiki fotografata alla sua partenza avvenuta il 2$ apnle del 1947 dal

porto di Callao.

(Fig. 3) foto di Bemard Moitessier della propna imbarcazione Joshua, scattata in alto mare.



124

(Fig. 4 e 5) Foto di Bemard e Françoise Moïtessier scattate da loro durante il viaggio per le

alte latitudini.

(Fig. 6) Foto di Bemard Moitessier in rotta per il Paradiso, la Polinesia.
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“... quaiido n ‘apparve una in ontagnc brima

per la distanza e parvemi alta tanto

qucnlto veduta non avea aÏcuncL”

LiJiisse di Dante

“Jamais je n’ai vu une montagne aussi grande

dans toutes ses proportions.

C’est un monde

à la fois mutilant et menaçant

où l’oeil se peri”

M. Heizgog

“We had seen a whole mountain range, utile by 11111e,

112e lesser 10 the greater unti1

incredibÏy higher in the sky than imagination had ventured to drewn,

the top of Everest ilseif appearei”

G. Malloiy



L

j

Z
.

.
.
.
_
•
.
‘
.
.

-
.
.

•
-
,
‘

r’

T
.
.

.
;
j
.’

,

j
,

4
,
-

,J
L

4



Fig.2

w?



129

c,tS? scdldd delle “cime proibile”

Ulisse, cinque mesi dopo aver osato affraversare “l’alto passo”, aver osato navigare

nel mare “proibito” oltre le Colonne d’Ercole, giunge di fronte ad una montagna

colossale, magnifica e minacciosa allo stesso tempo. Quelle cime vertiginose oltre le

nuvole, appena visibili all’occhio umano, b incuriosiscono e accendono il desiderio

di avventurarsi lassù, di scoprire quei luoghi al confine tra la Terra e il Cielo, tra il

finito e l’infinito.

Il protagonista della Comïnedia, Dante, il doppio di Ulisse, dopo aver viaggiato

attraverso gli abissi dell’Injemo, emerge dalla terra nell’emisfero australe ai piedi di

una montagna gigantesca che si erge dal mare: il Purgatorio. Come indica il nome (dal

latino purgatolirnn = che purifica) il Purgatorio è un luogo di purificazione. Scalare

questa montagna significa liberarsi da tutti quei rifiuti die S sono incollati alla pelle -

direbbe B. Moitessier - alleggerirsi da tutti quei vizi “terreni”, purificarsi per poter

avere accesso alla beatitudine del Paradiso che la corona.

L’Ulisse navigatore si trasforma in Ulisse scabatore, il viaggio “orizzontale” sul

mare muta in un viaggio “verticale”, verso l’alto, verso le altezze vertiginose dell’ideale

e dell’assoluto, uno slancio spirituale a tu per tu con la montagna, legato alla realtà

terrena e materiale di questo enorme grido della natura.

Dante si ritrova in un paesaggio “aurorale” dai colon lievi, tra i quali spicca
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dominante l’azzurro, II dolce color driental zaffiro, Ï’azzurro de! Mare e de! Cielo

all’alba. In questo azzurro chiaro e luminoso brillano quattro stelle non viste inaifuor

ch’a la prima genre. Quaffro bagliori, la Croce del Sud, che furono visti solamente

dalla “prima gent&’, che la tradizione biblica individua in Adamo ed Eva.

Adamo ed Eva nascono ne! paradiso della Genesi, e le quaftro stelle che brillano

ai loro occhi sono lumi del Paradiso. Esse riflettono le quattro virtù cardinali della

prudenza, della forza, della giustizia e della temperanza.

Dopo aver attraversato i vizi dellinfemo, a Dante appaiono sopra l’enorme

montagna, j pimi bagliori delle virtù. Inizia cosi il viaggio de! Purgatorio.

Il Purgatorio che si trova tra la terra e il cielo, tra l’Infemo e il Paradiso, è il luogo

dell’intermediario, nota J. Risset (1), di passaggio tra il possibile e limpossibile. È

il luogo de! mutamento che rende Nnterdetto accessibile. I peccati capitali “immobili”

propri dellInferno cambiano ne! Purgatorio in “mobili”, ossia possono essere redenti,

possono mutare e passare dal vizio alla virtù, ed accedere cosi al Paradiso.

Charles Singleton (2) ossewa che il Purgatorio si trova tra due assoluti, che sono

al di là del tempo. In mezzo a questi due eterni poli è la maestosa montagna che tocca

Terra e Cielo; luogo nel tempo, luogo dellazione e de! movimento dove è possibile

liberarsi dai “peccatÏ” e viaggiare nei cieli sublimi de! Paradiso.

Dante, che ha volto il suo sguardo cosi vertiginosamente in alto, resta abbacinato

dal bagliore di quelle stelle. Intraprende il viaggio de! Purgatorio, la scalata erta ed

angusta fino alla sua vetta, fino alla frontiera con l’Ideale, per poter navigare in
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“acque miglïori” e raggiungere le virtù:

Per correr miglior acque alza le oele
ornai la navicella de! mb ingegno,

che lacia diefro û sé mûr s crudele. (3)

Nel canto XVII0, nel mezzo ciel cammino della Commedia (cinquanta canti b

precedono e cinquanta b seguono), il poeta si sofferma sull’amore, la forza suprema

deIl’universo che tutto “muove” e da cui tutto deriva.

L’amore è la fonte di ogni essere vivente, è primo moto, è il principio delle azioni

umane, è la forza suprema che motiva, muove e spinge l’essere umano fino al meglio

di sé; l’amore è in ogni essere vivente, nessuno - soffolinea il poeta - è nato senza

amore:

9’é creafor né crealtira mai

o nalurale o d’animo; e lu ‘1 sf (4)

L’amore, presente quindi in tuffi gli esseri umani, uomini e donne, produce

desiderio-volontà, movimento verso la cosa amata. Il Purgatorio, abbiamo visto, è

il luogo ciel mutamento e questo mutamento avviene nel movimento (la scalata) verso

la “cosa” amata. L’uomo Dante che s’incammina verso la veffa amata, sente sempre

più forte il baffito dell’amore universale, il soffio della vita, il canto armonioso di

beatitudine ciel Paradiso. L’uomo che sale verso la cima ciel suo sogno-paradiso sente
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crescere in lui, in modo sempre più forte, la forza e la “disposizione” per raggiungere

l’impossibile. Più avanza, più cresce in lui la forza dell’amore che b spinge sempre

più in alto.

“Saiendo e ngirando la montagna che drlzza vol die ‘ï mondofece torti” (5), die

muta gli uomini che sono stati “torti” dal mondo, Dante, questo Ulisse scalatore, è

arrivato in cima “nfatto [..] puro e disposto a sahre aie stelle” (6). La scalata verso

l’alto, verso l’amore, ha rifatto l’uomo, b ha trasformato e munito di una volontà tale

da essere “disposto” a lanciarsi ancora oltre, fino a le stelle.

* * * *

Ira il Nepal e il Tibet si eleva la maestosa catena dell’Himalaya tra cui spiccano

le cime più alte dcl pianeta. Secondo un’antica tradizione dei nativi dell’Himalaya

queste montagne immense appartengono alla divinità. Non sono dunque accessibili

alluomo, non si possono scalare, non è possibile raggiungere le sue verte. È stato

proibito agli uomini. Provarci significa sfidare la divinità.

Per secoli e secoli l’uomo le osserva timoroso, senza osare avventurarsi su quelle

cime. Abbiamo notato che il Purgatorio muta l’impossibile in possibile, il proibito in

accessibile. Per Chris Bonington, alpinista e scrittore, questo è il compito

dell’avventura. La montagna è per lui l’avventura stessa, un muoversi verso un

avvenimento straordinario e rischioso, una sfida dcl corpo e della mente, che converte

l’impossibile in “feasible”.
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Negli anni quaranta, subito dopo la seconda guerra mondiale, il francese Maurice

Herzgog sente il desiderio folle di scalare e conoscere quelle veffe proibite. Purtroppo

la strada che conduce aile cime più alte della Terra attraverso il Tibet è chiusa.

L’India e il Pakistan sono in uno stato di fermento. Una guerra civile è in afto.

Herzgog deve attendere la fine dellanno 1949 per ottenere il permesso di scalare

quelle montagne. Finalmente gli si apre l’accesso a questa via corne a Dante si apre

la porta del Purgatorio.

La catena dell’Himalaya si estende su quasi 3000 chilometri e comprende 200

veffe che raggiungono i 7000 metri di altezza e 14 che superano gli 8000 metri. Già

negli anni venti I’uomo tentà di raggiungere quelle altitudini senza successo. L’Jnglese

G. Mallory ci provô tre volte e allultima ci lascià la vita. Si organizzarono altre

spedizioni di diverse nazionalità. fallirono tutte, moiti j morti.

Il trentunenne M. Herzgog, ingegnere di professione ed alpinista per vocazione,

dopo essere stato coinvolto nella seconda guerra mondiale com generale nelle truppe

alpine, fu eletto capo della spedizione “Himalaya 1950” dal comitato degli alpinisti.

La sua gioia è immensa, finalmente scalerà il suo sogno: le montagne

dell’Himalaya. Per gli alpinisti - dice lui - 1’Himalaya è “une sorte de paradis

obligatoirement séparé du monde”. (7) Un paradiso lontano, in cima a quelle

montagne che confinano con il Cielo, cime di ghiaccio daIl’aria rarefatta, senza fora

e fauna, senza gente, senza l’ossigeno vitale, “separate” dal resto del rnondo, da questo
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mondo dove ogni specie si contende ossigeno e nutrimento, dove milioni di principi

vitali lottano l’uno contro laltro per affermare il loro diritto alPesistenza, dove j più

forti soffocano i più deboli per poter vivere. Separate “obbligatoriamente” - precisa

l’autore - da questo magma ribollente, da questo caos in eterna ebollizione.

“Obbligatoriamente” perché cosi impone una legge superiore contro la quale si scaglia

luomo.

Maurice Herzgog aveva combaffuto suo maigrado nella seconda guerra mondiale.

Aveva visto e conosciuto l’orrore. Quelle montagne lontanissime e altissime, tanto

amate sin dall’infanzia, sono la sua via d’uscita da questo orrore, dal magma ribollente,

sono il suo purgatorio (purificazione), la via al paradiso.

Il 30 marzo del 1950, Herzgog insieme ad altri cinque alpinisti (Jean Couzy,

Marcel Schatz, Louis Lachenal, Lionel Terray, Gaston Rébuffat) un medico (Jacques

Oudot) e un fotografo e regista (Marcel Ichac) partono da Parigi per ii Nepal. Un

giovane ufficiale (Francis de Noyelle) li aiuterà nelle questioni diplomatiche con il

Nepal. È la prima volta che si avventurano sull’Himalaya. L’avevano sognata,

immaginata tante volte eU ora sono di fronte al loro sogno, “disposti” ad attraversarlo,

a “farne esperÏenza”.

L’Occidente, da solo, con tufta la sua volontà, non ce la puà fare a scalare quelle

vette, ha bisogno dell’aiuto dell’Oriente, degli abitanti di quelle montagne, gli Sherpa,

i nativi dell’Himalaya, abituati a vivere a quelle altitudini. Per questa ragione un

gruppo di Sherpa capeggiato da Ang-Tharkey si unirà alla spedizione francese e

insieme intraprenderanno la scalata di una montagna colossale che supera gli 8000
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metri di altezza: lAnnapurna.

Ben presto si trovano dinnanzi ad una natura immensa, potente, “soprannaturale”

che suggère hnfini, commenta Herzgog. Incominciano a saure, da un girofle ad un

altro, da una roccia ad un’altra. La fora e la fauna cambiano. Una giungla tropicale,

umida e calda, si trasforma poco a poco in un deserto artico, gelido; dal regno

dell’elefante si passa a quello dell’orso, a quello del leopardo da neye, fino al deserto

dighiaccio, aï mondo senza gente e senza vita. La scalata si fa sempre più dura. La

sauta è, corne per Dante, “erta ed angusta”. Una cascata gigantesca di ghiaccio,

rispiendente al sole corne un cristallo, appare alla loro vista. È la veffa dell’Annapurna

(vedere pagina seguente). Restano tutti senza parole. La realtà, sublime et ii-réelle,

tante volte disegnata nelle loro menti, produce un tale choc su di loro da renderli muti

per un lungo tempo. È irna doccia fredda - scriverà un anno dopo Herzgog - uno

spettacolo magnfico, da torcersi il colÏo! Cosi luminosa che bisogna chiudere gli

occhi! (8) 1\4a impossibile scalarla subito, cosi, verticalmente. È necessario fare un giro

lungo affraverso boschi incantati pieni di poesia e luoghi infemali dove il vento soffia

violento e potente innalzando vortici di sassi e di ghiaccio. Bisogna girarle intorno

corne fa Dante con II Purgatorio.

Più salgono più la vegetazione si fa rara, il cammino difficile, il passo faticoso.

Le forze fisiche dell’uorno s’indeboliscono, lossigeno diminuisce. Già a 5000 metri di

altezza i mal di testa sono frequenti, spesso violenti. A 7000 metri respirare diventa

un’agonia, il corpo non ce la fa più a proseguire, il pensiero si appanna, gli arti si

intorpidiscono, l’istinto di sopravvivenza urla di tomare indietro, di scendere. Ogni
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passo esige uno sforzo enorme della volontà. Il freddo è penetrante, ogni passo è una

vittoria della volontà.

Herzgog continua con un solo compagno, Louis Lachenal; gli altri non riescono

ad andare oltre. Hanno superato i 7000 metri di altezza e la cima delPAnnapurna si

avvicina. La morte è II a due passi. L’Annapurna giustifica tau rischi? Vale la pena?

Lachenal decide di tomare indietro, è vicinissimo ma stremato, j suoi piedi e mani

sono gelati, la sua vita vale di più... Lo confessa al compagno: «b nentro e tu che

Jai?»

Herzgog non puô rinunciare ad un passo dalla sua meta tanto agognata.

Impossibile. Qualcosa dentro di lui, più forte dellistinto di sopravvivenza, urla di

andare avanti. La volontà b spinge, passo dopo passo. Essa è più forte che mai. Il suo

corpo è arrivato al limite. Cià nonostante il suo essere rifiuta di abbandonare il suo

sogno: Mon être tout entier refuse. Je suis décidé, absolument décidé! A ujourd7rni

nous consacrons un idéal. Rien n st assez grand. «Je continuerai seul!» (9) Di fronte

a questa affermazione della vobontà di potenza che plasma l’uomo-bruto in super

uomo, Lachenal, corne i compagni di Ulisse, s’infiamrna e segue Herzgog in questa

folle avventura.

Qualcosa di grande li unisce. Si sentono fratelli. Herzgog cerca di descrivere quei

mornenti:

Cette fois nous sommes frères.

Je me sens précipité dans quelque chose de
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neuf d’insolite. J des impressions très vives,

étranges, que jam ais je n ‘ut ressenties auparavant

en montagne.

Il y a quelque chose d’irréel dans la

perception que j’ai de mon compagnon et de ce

qui in ‘entoure... Intérieurement, je souris de la

misère de nos efforts. Je me contemple de

l’extérieur faisant ces mêmes mouvements.

.tl6ais / ‘effort est aboli coin me s ‘il n v avait plus

de pesanteur. Ce paysage diaphane, cette

offrande de pureté n ‘est pas in a in ontagne.

C’est celte de mes rêves.

A vec la neige qui brille au soleil et saupoudre te

moindre rochei te décor est d’une radieuse

beauté qui me touche infiniment. La

transparence absotue est inhabituelle. Je suis

dans un univers de cristal. Les sons s’entendent

mat. L ‘atmosphère est ouatée.

Une joie m ‘étreint; je ne peux pas ta définir

Tout ceci est tellement nouveau et tellement

extraordinaire J

Ce n’est pas une course comme j’en ai fait

dans tes A lpes, où l’on sent une volonté derrière

soi, des hommes dont on a obscure coi?science,

des maisons qu’on peut voir en se retournant.

Ce n ‘est pas cela.

Une coupure immense me sépare du inonde.

J’évolue dans un dom aine différent: désertique,

sans vie, desséché. Un dom aine fantastique où

ta présence de t7iomme ii’est pas prévue, ni

peut-être souhaitée. Nous bravons un interdit,
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nous passons outre à un refis. (10)

Sono entrati nellzÏto passo, nel mondo sanza gente, penetrati nell’interdetto,

nell’impossibile. Hanno oltrepassato il “rifiuto” e sfidato una legge “superiore”.

Herzgog sta attraversando il suo sogno proibito, fantastico e straordinario, dice lui.

Ha scalato moite montagne, ma questa è diversa, tuffo è cosi “nuovo”, gli pare di aver

raggiunto una nuova terra, separata dal mondo, come ii paradiso. La gïoia è immensa,

è arrivato al confine con l’ideale, con il paradiso. Il suo compagno non è più un amico

ma suo fratello (cette fois nous sommes frères). L’amore è più intenso che mai.

litre giugno del 1950 Herzgog e Lachenal mettono piede per la prima volta nella

storia dell’umanità su 8075 metri di altezza, ta vetta dell’Annapurna. Ce l’hanno fatta;

la gioia è indescrivibile.

“Est-ce possible ?.... Mais oui! Un vent brutal nous gifle. Nous sommes... sur

L4nnapurncL 8.075 mètres. Notre coeur déborde d’une joie immense.” (11)

Quasi non ci credono, sarà b schiaffo di un “vento brutale” a ricordar boro che

sono vivi sopra l’Annapurna. Il vento aumenta. Il viaggio non è finito, Bisogna

scendere. Ne! Paradiso “proibito” l’umano sopravvive poco tempo. Le riserve di

ossigeno si esauriscono presto. Alla sauta segue la discesa. Solo il Poeta continua a

saure, in alto, sempre pïù in alto, cosi vertiginosamente in alto da non poter più

scendere.

Herzgog e Lachenal sono allo stremo delle !oro forze e a quelle altitudini puô
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essere fatale. Hanno voluto sfidare il proibito, hanno osato entrare nellinaccessibile.

Un vento furioso e gelido si eleva dalla cima. Si scatenano valanghe terribili di neye

e di ghiaccio. Il paradiso si trasforma in un infemo. Herzgog perde j guanti nella

discesa, una valanga li aggredisce, un”turbo” di vento e di ghiaccio li flagella. Lottano

contro la morte, arrivano al punto di implorarla. Herzgog è giunto al confine della vita,

è in coma.

“La volontà tenace dell’uomo puà piegare la divinità” aveva notato Nietzsche, e

ripetuto Moitessier, e puô oltre-passare la morte, aveva creduto Dante-Ulisse. In uno

sforzo “superumano” Herzgog e Lachenal, grazie anche all’aiuto dei loro compagni che

li affendono ad altitudini più basse, arrivano vivi alla base della montagna.

Louis Lachenal perderà le dita dei piedi; Maurice Herzgog passerà tre anni in

ospedale, sarà mutilato delle dita dei piedi e deile mani. In ospedale racconta la sua

avventura a suo fratello e poi al mondo con il libro intitolato: Annapurna, premiers

8000, che esce in una prima edizione in francia nel 1951. È un successo die ben

presto oltrepassa i confini nazionali. Moiti letton di diverse nazionalità restano

coinvolti in questo viaggio incredibile sull’Annapuma. Lo stile è direffo. Si ha

Ï’impressione di vivere con lui quest’espenienza straordinaria. Lautore niesce a

trasmetterla molto bene. II libro è stato dettato in ospedale da Maurice Herzgog al

fratello Gérald con l’aiuto del diario deila spedizione tenuto con una !enacità

ammirevole da Marcel Ichac il quale scriveva al moinento stesso in cui si svoÏgeva

l’azione, precisa I’autore, volendo probabilmente sottolineare quanto questa scnittura

cerchi di riprodurre al massimo la realtà di determinati momenti ed emozioni della
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loro avventura ‘Annapurna”.

Moiti gli chiedono se questo viaggio ne sia valsa la pena. Il lettore, entusiasta e

commosso, ha dubbi. L’autore e protagonista di questo viaggio non ne ha. Lui, che

ha vissuto l’Annapurna, che l’ha vista con j propri occhi e Iha sentita sotto i suoi piedi,

non ha dubbi, Ne è valsa la pena, risponde al lettore dubbioso, e commenta che

toccando I 11m iti dell’universo uoïno, superando la misura dci nostn mezzi, abbiamo

scoperto la sua grandezza il senso de lia sua esistenza che fino ad allom ci sfuggiva

[...] Ho capito che è più importante essere vero che forte [...] Ho conquistato la mia

libertà (12), una libertà” totale”- precisa - raggiunta in questo viaggio-esperienza oltre

il limite, oltre le colonne d’Ercole.

Da notare il passaggio dal “no?’ ail’ “io” nel commento di Herzgog. Ii “noi” in

quanto gruppo, squadra, spedizione ne! quale “l’io”, in quanto individuo, si mescola

e si dissolve in un’umanità che cerca, che vuoie superarsi scoprendo cosi la propria

grandezza, la propria “super-umanità”. (Un commento che pare tratto dal pensiero del

“superuomo” di Nietzsche). Il “noi” si trasforma poi, nel cammino della scrittura, in

un “io”. L’autore esce fuori dal gruppo, si separa, si distacca. Non è il “noi” ad aver

capito, ad aver raggiunto la libertà - sembra dire Herzgog - è “l’io” (l’individuo, l’uomo

da solo) che passa affraverso la prova, che fa esperienza, che conosce e si conosce.

È solo “l’io” che puà raggiungere la libertà “totale” attraverso le fibre de! proprio

essere. L io è unapersona unica - sostiene il linguista Benveniste - un soggetto, che

non ha altri soggetti, (13) L’autore Herzgog nel ricordare e trascrivere l’avventura

A nnapurna ‘50, che coinvolge un gruppo di uomini, nei momenti culminanti ed estremi
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non puà che parlare dellio, ossia della propria esperienza personale, della propria

persona che vive l’audace viaggio sull’Annapuma e mette piede sulla cima della

montagna, della propria persona che lotta tra la vita e la morte, che raggiunge e

conosce la libertà.

All’ultima pagina de! suo libro, Herzgog sostiene di aver ricercato per tutta la

vita la libertà; eU è “tra la vita e la morte’, tra la Terra e il Cielo, che l’ha trovata

raggiungendo cosi l’ideale: On parle toujours de l’idéal comme din but vers lequel on

tend sans jamais Patteindre. L .4 nnapuma, pour chacun de nous, [da rilevare questo

“ciascuno” che delimita la persona unica, Ï’ioJ est un idéal accompli. (14) La libertà,

questo grande ideale delI’umanità die confina con il paradiso, provoca in lui uno stato

di pace e di serenità.

A quelle altezze, Herzgog, corne Dante, ha sentito la forza dell’amore ed ha

imparato ad amare - dice al fratello - cià che prima disprezzava.

Gli scrittori di viaggi ed avventure, gli alpinisti, ricordano la spedizione

dell’Annapuma ‘50 corne una delle più grandi avventure del dopo-guerra. L’alpinista

1W. Douglas dice, a proposito del libro di Herzgog, che leggerlo it is to be

companion of greatness. Lucien Devis, presidente del cornitato dell’Himalaya, scrive,

in prefazione, che è impossibile leggere queste pagine senza essere trasportati fino in

fondo aU una prova e ad un’esperienza presque indicible. J.R. Anderson gli dedica

il capitolo della forza: Fortitude - Maunce Hetzgog.

Secondo lui, il “faffore Ulisse” si è sviluppato in Herzgog e nella sua spedizione

al “massimo spiendore”: For the rest of the world the French A nnapurna expedition
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was an outstanding example of the Ulysses factor in rnwi dia! detennines him “te

strive, to seek, te find oeuf flot to yield”. (15) Sentiamo vibrare in queste parole la

forza dell’uomo, di Ulisse, l’audacia a non rinunciare e continuare a cercare quel

sogno, l’ideale, l’impossibile, trovarlo, anche a costo della propria vita. Herzgog, nello

scalare questa montagna gigantesca tra il finito e l’infinito, è giunto, corne Dante, (in

cima) ai confini dell’amore cosmico.

* * * *

Nella foto artistica della pagina seguente si puô osservare una persona in cima ad

una montagna altissima, al di sopra delle prime nuvole, in un cielo dalle sfumature

giallo-arancioni. La foto è della collezione “Horizons”, rappresenta Edmund Hillary

sull’Everest, ed è intitolata “la conquÏsta di sé” (frase di Hillary). Potremmo vederci

anche Herzgog sopra l’Annapurna, od una donna corne Araceli Segarra, piccola corne

una formica, sopra ad una montagna gigantesca che osserva dalla cirna più alta le altre

vette che sbucano fuori da un mare di nuvole. Una montagna enorme che sembra

tocchi il cielo. Potremmo vederci Dante in cirna al Purgatorio. La foto è suggestiva

ed aperta a diverse interpretazioni. Potrebbe rappresentare la vittoria dell’uomo

piccolino su! gigantesco, e il suo limite nel non poter andare oltre. Il nostro sguardo

l’esplora libero, ed interpreta a proprio piacimento. È per questo motivo e per la sua

bellezza e potere suggestivo, che l’ho scelta. Essa mi ha “punto” - per usare un
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termine caro a R. Barthes (16) - moïto più delTa foto “storica” di Herzgog sopra

l’Annapurna, o di Hillaiy e Tensing in cima all’Everest nel 1953. Vi scorgo Ulisse, la

sua grandezza e la sua piccolezza, tra la Terra e il Cielo, tra la realtà e il sogno.

Seguono altre foto, alquanto suggestive, deil’Americana Lynn Hill e dell’Americano

Tony Yaniro aile prese con le “montagne” del Canyon e delTa California. Sono foto

spettacolari, prese dall’alto, probabilmente da un elicottero, nelle quali si puô notare

l’audacia deÏl’essere umano che con il proprio corpo sfida dei yen e propri muri di

roccia.

Lynn Hill, in quanto donna, sfida il francese alpinista Jean Baptiste Tribout

il quale disse, in un’intervista, che la donna non puô scalare tau muri di roccia quali

El Cap o El Nose. NeT 1993 Lynn Hill scala El Nose e l’anno successivo El Cap,

arrivando prima di tuffi, molto prima del signor Tribout. La possiamo vedere (alla

pagina seguente) arrampicarsi su una parete di roccia alquanto spettacolare sopra il

verde degli alberi, tra il biancore delle nuvole e l’azzurro del cielo. In un’ altra foto

scorgiamo Tony Yaniro, in una foto direi impressionante, accovacciato in un’insenatura

di queste sculture gigantesche di pietra, in un fascio di iuce, tra due oscurità.

Sembra che l’uomo cerchi di farsi strada in un tunnel di luce fioca, che potrebbe essere

il nostro mondo, verso una possibile via d’uscita, verso un possibile paradiso. Lo

possiamo vedere, infine, al confine con un cielo azzurro luminoso. Tutto il suo essere

è teso al raggiungimento di quella linea ben visibile, di quel confine con b spazio.

Sembra quasi si muova in un altro pianeta.

Sono foto straordinarie scelte per il loro potere “pungente”, nelle quali appare, a
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mio avviso, 1’Ulisse scalatore.

* * * *

L’Annapurna è una delle montagne più alte del nostro pianeta, ma non la più alta.

Nell’Himalaya spicca la vetta vertiginosa della Chomolungma, meglio conosciuta con

il nome di Everest, die misura $84$ metri di altezza. È la vetta più elevata, il sogno

proibito degli espioratori scalatori. Chomolungma, dicono gli Sherpa, significa “dea

madre del mondo”, colei che veglia sul nostro pianeta dall’alto.

Uomini e donne di diverse nazionalità, divorati dal desiderio e dalla curiosità di

raggiungere di persona la somma cima deila dea madre de! mondo, si sono lanciati su

di essa sin dagli anni ‘20, La maggior parte di ioro ci ha lasciato la vita o ha perso

l’uso delle gambe o, e, deile mani. Ne! 1953 il Neozelandese Edmund Hillary e b

Sherpa Tenzing Norgay arrivano insieme, per la prima volta nella storia dell’umanità,

su! “tetto del mondo”, 884$ metri di altezza, con l’aiuto dell’ossigeno. Moite altre

spedizioni di alpinisti succederanno, altre donne e uomini moriranno ne!l’avventura

Everest. Moite foto saranno scattate e iibri scritti. Questa Dea colossale continua ad

affascinare e ad attrarre a sé persone da moite parti de! mondo.

Negli anni ‘90 il produftore Greg MacGillivray, un pioniere de! cinema formato

gigante (Imax), affascinato da moïto tempo dall’esplorazione e scalata dell’Everest,

sente che per catturare b splendore della montagna e del viaggÏo dell’uomo sulla sua

cima, è necessario un “medium” appropriato alla sua grandezza, una cinepresa
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speciale, 48-pound Imax, in grado di filmare l’Everest in formato gigante. Nel 1994,

Mac Gillivray decide di chiamare David Breashears (alpinista, regista e produttore),

il solo uomo secondo lui a poter accettare la follia di scalare Chomolungma con una

cinepresa pesante e filmarla fino alla cima, a quella cïma senza vita, senza ossigeno,

dove muovere una sola gamba è una fatica enorme:

[..] they would tiy to summit and bring back

the first IMAX camera footage from the top of

the world. No one had ever attempted Ibis

before because eveiyone knew it was

impossible.

Evervone, that is, except David

Breashears.(17)

Breashears, il primo in America ad aver scalato PEverest, accetta “the impossible”.

Organizza la spedizione Everest ‘96 e cerca di convincere MacGiïlivray a utilizzare

una cinepresa più “maneggiabile”, più piccola di 35mm. Il produttore resta fermo

nella sua idea: un tale colosso della natura ha bisogno di una cinepresa speciale

altreffanto grandiosa. Breashears, titubante, finisce con accettare la follia di portarsi

dietro una tale cinepresa, ma sente forte il rischio di non farcela, sa bene che

suÏl’Everest il margine di salvezza è ristretto.

Geologi descrivono 1’Everest corne una montagna in continuo mutamento,

imprevedibile e altamente rischiosa. Medici e fisiologi sostengono che quelle altezze

sono al limite estremo della sopravvivenza umana.
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Nel 1996 Breashears insieme ad alpinisti quali la Spagnola Araceli Segarra, la

Giapponese Sumiyo Tsuzuki, l’Americano Ed Viesturs e b Sherpa Jamiing Norgay

(figlio di Tenzing Norgay che fu il primo uomo insieme aU Edmund Hillary ad

arrivare sull’Everest nel 1953) intraprendono la scalata della dea colossale con la

cinepresa speciale (48-pound IMAX). La spedizione è composta di diversi assistenti,

medici, agenti pubblicitari, giornalisti, turisti. La maggior parte di loro si ferma ai

primi “campi base” della montagna, altri continuano a saure fino al limite delle loro

possibilità.

Super attrezzati, ricordiamo che ci troviamo nell’anno 1996 e non nel 1950,

raggiungono non senza difficoltà la vetta di questo mastodontico colosso di pietra e

tornano con un film spettacolare die permetterà agli spettatori di tutto il mondo di

sognare ad occhi aperti, di vedere immagini mozzafiato, di arrivare insieme alla

Spagnola Catalana Araceli Segarra e allo Sherpa Jamling Norgay su! tetto de! pianeta.

Ma non tutti ce la faranno. Una valanga, aU oltre 7000 metri di altezza, travolge

uccidendo otto vite umane. È la tragedia. I superstiti si chiedono se sia il caso di

confinuare quest’avventura, otto dei loro compagni sono morti ed altri sono gravemente

feriti. Si cominciano a chiedere “chi” puô “realmente” scalare l’Everest. L’audacia, la

volontà, l’abilità, i soldi (65.000 dollari americani per farsi guidare sulla vetta) sono

sufficienti? O forse solo i “ben intenzionati” sono ammessi dalla dea Chomolungma?

Jamiing Norgay, devoto buddista, mette in evidenza l’aspetto spirituale legato all’ascesa

dell’Everest; corne per Dante la montagna è per lui una purificazione; è la ricerca -

dice - della libertà spirituale. Non crede che la fortuna, l’abilità, il desiderio, e
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soprattutto il denaro siano sufficienti per mettersi in viaggio su Chomolungma.

Jamiing Norgay è convinto che siano necessarie “motivazioni pure”, “giuste”.

Chomolungrna - osserva - si trova tra il mondo fisico e quello spirituale. Non è l’uomo

che l’ha creata; non è luomo che puô controllarla, o venderla, o comprarla.

Norgay, cresciuto in Nord Arnerica, vuole avvicinarsi alla cultura dei suoi antenati

Sherpa, capirla in profondità, avvicinarsi a suo padre che per primo scalà I’Everest nel

1953, vuole conoscere se stesso e migliorarsi. Per questi motivi, secondo lui “puri” e

“giusti”, decide d’intraprendere questo viaggio spirituale ed estremo. Non dimentica

di pregare e “purificarsi” dalle “emozioni negative’ durante il percorso,

coinvolgendo aÏcuni dei suoi compagni in una purificazione collettiva. Ascolta con

riverenza le parole di “un’indovina” Sherpa che gli predice il raggiungimento della

libertà spirituale, che gli apre la via fino in cima.

11 23 Maggio del 1996 Jarniing Norgay raggiunge la vetta del suo sogno. È al

colmo dell’emozione; ecco corne descrive quei momenti:

The moment I reached the swnmit Ifeit o rush

of excitement. This wav where my father had

stood 43 yeai ago. J hugged Dm’id and thonked

him, becacuse he hoU given me the opportunity

to cÏim b Chom oiungm o. I c,ieU o bit out ofjoy,

as I tooked around Iput my hands together

and scdd tint chichay - thank you - to

Chom o/ungm o.
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f..] Ifeet in ore devout thaï, I did before the

clirnb. Chornolungma haï lit a light wilhin

îne.(18}

La ventisettenne Catalana Araceli Segarra arriva anche lei in cima con Norgay.

Breashears dietro di lei la fotografa e filma con la sua cinepresa, si toglie addiriftura

i guanti per poter “lavorar&’ meglio su! teffo de! mondo. Araceli “danza” sul suo

sogno, non riesce a credere di trovarsi sulla sua cresta, si guarda intorno, è al colmo

della gioia, se i miel amici potessero vedenni, dice emozionata. Alla pagina seguente

la si puà vedere, in una foto scattata da David Breshears, tenace ed audace farsi strada

a colpi di piccozza su una cima di ghiaccio della dea deWHimalaya.

Breashears mantiene tutto il tempo la maschera dell’ossigeno per potersi

concentrare meglio sul film. È convinto di stare realizzando un “qualcosa di storico” -

dice lui - ed “è magnifico”, aggiunge.

La giapponese Sumiyo Tsuzuki, madre di due figli, purtroppo non arriva fino in

cima a causa di una grave influenza e due costole incrinate che la costringono a

scendere d’urgenza al campo base per farsi curare. Tuttavia Tsuzuki non si arrende

facilmente, ritomerà su!l’Himalaya, rifarà questo viaggio straordinario - dice lei - fino

alla cima, fino a quel confine estremo con b Spazio.

Ed Viesturs arriva poco dopo, carponi; Breashear b filma in quei momenti

estremi. Viesturs è l’unico della spedizione che ha deciso di scalare l’Everest senza

ossigeno. La sua forza di volontà è formidabile, direi quasi sovrumana. Vediamo un
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uomo ridoffo a camminare carponi, andare avanti, con il respiro sempre più affannoso

e la mente sempre più annebbiata. È la volontà di potenza che va avanti.

I giomalisti gli chiedono, alla base de! campo, perché compiere una tale follia.

Moiti pensano sia un suicidio, un andare incontro alla morte. Una scelta “assoluta”,

dïrebbe il filosofo Kierkegaard, alla ricerca forse di una “libertà assolut&’ di un

istante. Tom Robbins nota che c’è una differenza, sebbene soffile, tra l’avventuriero

e il suicida:

The principal dlffere;?ce between an adventurer

and a suicide is ihat the adventurer leaves a

margin of escape (the narrower the margin, the

grec#er the adventure]. A margin whose width

and breadth may be detennined by unknown

factors. (19)

Sia il folle avventuriero che il suicida si muovono verso la morte con la

differenza, a mio avviso fondamentale, die il primo cerca la vita, il proprio volto, in

questo margine stretto che si lascia volutamente, mentre laltro, il suicida, cerca la

morte senza nessuna via d’uscita. Breashears sostiene che il rischio della morte è

allettante, enticing, proprio perché ricorda a tutte le fibre del tuo essere che sei vivo.

EU Viesturs sopravvive alla salita e alla discesa dell’Everest senza ossigeno. Alla

domanda comune “perché b fai T’ Risponde: “This is apersonal goal forme. It no!

for fani e

Non è quindi per fama o per guadagno - sostiene lui - ma per poter vivere appieno
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l’esperienza Everest, senza maschere, senza volerla ridurre a tutti i costi al proprio

livello:

When Ifirst attempt a Himalayan peak 1 cÏimb

without bottled oxygen, even if it keeps me

from reaching the summit. My peional goal is

to see 120w J con peifonn, to expenence the

mountain a it is without reducing it to iny

Ïevet. For me, 120w I reach tue top is more

important thon whether I do. (20)

Viesturs si lascia un margine di vita molto stretto, sente il bisogno imperativo

di spingersi al limite estremo, per conoscere se stesso, per scoprirsi in questo limite

morte-vita.

L’Italiano Reinhold Messner, il primo uomo che scalà I’Everest senza ossigeno

(1978), si lascia un margine ancora più piccolo: nel 1980 sceglie di avventurarsi su

Chomolungma da solo sempre senza ossigeno. Il che significa che nessuno è li ad

aiutarlo; è solo, completamente solo, con la magnifica e minacciosa Dea. Messner non

vuole distrazioni, vuole sentire appieno, vivere in modo “più ampi&’ questa esperienza.

Tutti i suoi sensi sono amplificati al massimo. Tutto il suo essere è più ricettivo. Ed

è bellissimo, dice, si sente più vivo che mai, completamente libero sul tetto del

pianeta. Sente la montagna respirare con il suo respiro. Riesce addirittura ad

autofotografarsi. Alla pagina seguente b si vede appena, in piedi suUa cima di

ghiaccio la quale si confonde con le nuvole, in un paesaggio minaccioso, quasi
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infernale. Le emozioni sono cosi forti - dice Messner al mondo - da prorompere in

lacrime. Si sente completamente libero. È vivo in piedi sul suo sogno.

* * * *

Siamo negli anni ‘90, nella “società dello spettacolo” (direbbe Guy Débord),

nella “normalità”; l’atrocità della guerra è lontana. P.P. Pasolini nota che nel dopo

guerra la gente vive in una nebulosa “normalità”; non si guarda più intomo, non vede

nulla, non “si rifleffe”, non osa più cercare, si è addormentata nella propria normalità.

L’uorno vive corne un buraffino, senza volto, passivo, ipnotizzato dallo speftacolo e dal

nuovo cornandamento del cornpra usa e getta.

G. Agamben, riprendendo la riflessione di Benjamin, sostiene che non è

necessaria una catastrofe per distruggere l’esperienza; la normalità, la “pacifica

esistenza quotidiana in una grande città” sono, a questo fine, più che sufficienti:

non la lettura det giorncile, cosï iwca di notizie

che b nguardano da un’incotmabiÏe lontananza;

né i minuti trciscors’i aï volante dellautornobiïe

in un ingorgo, non il viaggio agli infeil nette

vetture delta rnetropoÏitcuia né la manifestcizione

clic blocca i,nprovvisarn ente ta stradc non la

nebbia dei tacrimogeni clic si disfa tenta fi’a i

pabazzi dcl centro e nemmeno ï rcqiidi botti di

pistota espiosi non si sa dove, non la coda

davanti agÏi sporteili di un ufficio o la visita al
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paese di Cuccagna dcl supel7nerccrto, né i

in oin enti etemi di in uta prom iscuità con degli

sconosciuti in as’censore o nell’autobus. L ‘uorno

modemo toma o casa alla sera sfinito cia una

ferragine di eventi - divertenti o noiosi, insoÏiti

o coin uni, atroci o piacevoli - nessuno dei quati

è perà diventato esperienza. (21)

Luomo moderno, sommerso nella banalità del quotidiano e dallinformazione che

arriva tutti i giorni alla stessa ora con spiegazione (osserva Benjamin), si è assopito

non riuscendo più a riflettere, a fare esperienza. I numerosi eventi della giomata b

rendono indifferente, nessuno di essi si traduce in esperienza. Il che non significa -

aggiunge Agamben - che oggi non vi siano più esperienze. “Ma esse si compionofuon

deÏÏtomo. [..] Messa di fronte aile più grandi meraviglie deÏÏa terra [..] la

schiacciante rnaggioranza delÏ’umanità si nfiuta oggi di fame i’esperienza: prejerisce

che, ajame i’espenenza sia la macchinafotografica.” (22) L’uomo di oggi dunque

non ritiene più nulla, getta la propria esperienza e lascia che sia la sua macchina

fotografica a raccoglierla.

Abbiamo visto che un David Breashears intraprende la scalata debPEvererst con

una cinepresa speciale. Durante il viaggio si ferma più volte per fotografare e filmare

il maestoso paesaggio e gli uomini nelPintento di scalare la “cima proibita”. Forse

Agamben direbbe che a fare Pesperienza dell’Everest sia la cinepresa e non l’uomo che

rischia la vita per scalarla. Non bisogria tuttavia dimenticare che dietro la cinepresa

c’è l’uomo, l’uomo che si guarda intorno, die sceglie di catturare quei momenti
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estremi, che vede con un occhio “amplificatot, sebbene meccanico. È l’uomo

Breashears che rischia la vita, che vive l’avventura estrema da lui scelta. Credo ne sia

totalmente cosciente, ha avuto anche quaiche dubbio prima della partenza, dubbi di

non farcela, sapendo bene quanto sia piccolo il margine di salvezza sull’Everest. Non

è uno di quei viaggi organizzati dei nostri tempi (ai quali credo faccia allusione

Agamben) che si comprano, usano e gettano, durante i quali ci dicono addiriflura in

quali punti scattare le foto. Tutto è scelto, tutto è spiegato, è difficile farne esperienza.

Breashears al contrario sceglie, va incontro ad un’avventura straordinaria ed

imprevedibile che diventa necessariamente esperienza. lutte le fibre det suo essere

sono coinvolte in questo viaggio verso la cima proibita. Breashears ha anche una

specie di missione da compiere assegnatagli da MacGillivray, quella di far “vedere”

e far “conoscere” al mondo la Dea maestosa ed inaccessibile con immagini

straordinarie proporzionate alla sua grandezza.

La cinepresa, corne la macchina fotografica, riproduce Ï’esperienza, la veicola con

le sue immagini, rendendola “visibil&’ allo spettatore. Tuffavia qualcosa si perde.

Benjamin nota che anche net caso di una riproduzione ahcun ente perfezionata rnwwa

un eÏem ento. «Phic et n une», [...] la sua esistenza unica è irripetib lie net luogo in cul

si tmva (23); nella riproduzione si perde dunque il (<qui e ora» magico eU unico

dell’esperienza diretta.

Breashears ha cercato di catturare, con le sue immaginï fotografiche e proiezioni

scattate e filmate sull’Everest, questo (<qui e ora>), facendo sognare l’osservatore o
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spettatore, aiutandolo a scoprire frammenti dell’aura magica di Chomolungma,

frammenti della propria esperienza. Il suo film sullo schermo gigante dell’Imax,

trasporta b spettatore in un viaggio avventuroso sull’Everest, rivelandogli una realtà

a lui sconosciuta (che probabilmente non avrebbe mai conosciuto se non grazie allo

schermo). Lo spettatore scopre e ‘conoscet’ PEverest, scopre e “conosce” l’esperienza

di Breashears attraverso b schermo visivo, pur non essendo presente li, in quel

momento.

Diversi critici, tra cui Gabriel Marcel citato da Kracauer (24), sostengono che il

film ha il potere di far conoscere il nostro pianeta, approfondendo e rendendo più

intima la nostra relazione con la Terra e con gli altri.

Tuttavia qualcosa si perde, qualcosa di molto importante. Si perde l’hic et mine

rilevato da Benjamin, “l’aura”, frammentata in mille briciole, in mille inquadrature; si

perde I’Esperienza, la conoscenza diretta, integrale. Il film non la puô rivelare, b

schermo ci separa da lei, puô perà spïngerci all’azione incrementando il desiderio e la

volontà di fame l’Esperienza.

* * * *



164

NOTE:

(1) J. Risset, Dante scnttore, Mondadori 1984, p. 113.

(2) Ch. Singleton. Studi su Dante. G. Scalabrini. Napoli 1965, p. 102.

(3) Dante, Purgatorio, 1, 1-3.

(4) Ibid., XVII, 91-94.

(5) Ibid., XXIII, 125-126.

(6) Ibid., XXXIII, 143 e 145.

(7) M. Herzgog, A nnapurna premier 8000, Arthaud, 1962, p. 19.

(8) Ibid., p. 35, traduzione libera.

(9) Ibid., p. 195.

(10) Ibid., pp. 195-196.

(11) Ibid., p. 197.

(12) Ibid., p. 14, trad. lib.

(13) E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale II, trad. libera, Gallimard, 1974,

p. 202.

(14) M. Herzgog. Annapurnapreinier 8000, op. cit,, p. 291.

(15) J.R Anderson, Ulyssesfactor, Hodder & Stoughton 1970, p. 150.

(16) R. Barthes, La chambre claire, Gallimard, Seuil, 1980, in particolare pp. 42-49.

(17) B. Cobum, Everest: mountain without mercy, National Geographic Society,

1997, p. 14

(18) J. Norgay in ibid., pp. 225 e 232.

(19) T. Robbins in Ch. Bonington, Quest for adventure, Hooder & Stoughton, 1991, p. 336.

(20) Ed. Viesturs in B. Coburn, Everest: mountain withoul mercv, op. cit., p. 17.

(21) G. Agamben, Infanzia e $toda, Einaudi, 1978. pp. 5-6.

(22) Ibid., p. 7.

(23) W. Bejamin, L pera d’arte neÏl’epoca della sua riproducibitità tecnica, Einaudi 1991,

p. 22.



165

(24) G. Marcel in S. Kracauer, Theoiy ofthe film, Oxford University Press, 1965, p. 304.

* * * *

ILLUSTRAZIONI:

(Fig. 1) Illustrazione della foto di Breashears: ‘TEverest”, 1996, traffa dal libro di B. Coburn,

Everest: Mountain without Inercy, op. cit., p. 2

(fig. 2) Ibid., p. 5

(Fig. 3) Illusfrazione della Foto di Marcel Ichac: “Y’Annapuma” (1950), tratta da M. Herzgog,

Annapuma: premier 8000.

(Fig. 4) Illustrazione della foto rappresentante M. Herzgog e L. Lachenal durante la loro

scalata sull’Annapurna nel 1950.

(Fig. 5) Illustrazione della foto “artistica” della collezione Horizons: “E. Hillaiy sull’Everest.”

(fig. 6) Illustrazione della foto rappresentante Lynn Hill neIl’atto di arrampicarsi su El Cap,

tratta dal libro The Greatest A dventures of ail time, Life Books, 2000, p. 121.

(Fig. 7) Illustrazione della foto rappresentante T. Yaniro ne! Canyon, dal libro di J. Crelinsten,

To the Limit, Somerville House Books Ltd., 1992.

(Fig. 8) Ibid., p. 17.

(Fig. 9) Ibid., p. 19.

(Fig.10) Illustrazione della foto di Breashears: A. Segarra durante la sua scalata sull’Everest,

tratta da B. Cobum, Everest: Mountain without mercy, op. cit., p. 145,

(Fig. 11) Foto di R. Messner scaffata da sé sulla cima di Nanga Parbat, traffa da Ch.

Bonmgton, QuestforAdventure, op. cit., p. 195.
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Cdpiolo 5

‘i9o lume” dellû cJUflc

n
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“Più alto vola il gabbiano, e più vede lontano”

Richard Bach

PigÏierà il pi-1m o volo H grande uccello [Puom o],

sopm de! dosso de! suo magno Cècero,

empiendo Puniverso di stupore,

empiendo di sua fain a tutte le scritture.

Leonardo da Vinci

(14 Aprile 1505)
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‘JE?o Ïume” deÏÏû £un

In piedi sul punto più alto del globo, l’ardito viaggiatore contempla il mondo, il

suo occhio abbacinato e attratto in ogni direzione abbraccia una molteplicità di oggetti;

innaiza b sguardo, espiora curioso il Cielo, b Spazio stellare, il Cosmo infinito, cosi

vicino e cosi lontano, cosî misterioso e fantastico, cosi immenso da fargli girare la

testa.

L’occhio espbora, l’immaginazione vola; Dante vola nei cieli astronomici, ï

personaggi di J. Veme volano Dalla Tenri alla Luna b scienziato eU espboratore di

H.G. Wells vi approda ne! romanzo, Ipilini sulla hina che usci, dopo i libri di Veme,

ne! 1901. Un anno dopo, G. Méliés proieffa il suo celebre film, Viaggio sulla tuna,

al Gran Café di Parigï.

L’immaginazione dell’uomo vola nei cieli raggiungendo ‘nuovi” astri. Uomini e

donne da diverse parti del mondo ne divorano i prodoffi - poesie, romanzi, film,

fumetti, dipinti - alimentando sogni e desideri. La curiosità di conoscere quelle

dimensioni, quei nuovi orizzonti, di raggiungere l’astro argenteo che brilla sorridente

nelPoceano cosmico, cresce sempre di più.
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Ne! 1630 il noto astronomo tedesco Keplero lascia alla sua morte un manoscritto

poco conosciuto intitolato Somnium, in Italiano Sogno, ne! quale descrive un viaggÎo

fantastico fino alla Luna. Anche lui, scienziato ed astronomo, ha sognato ed

immaginato di volare sulla Luna, cosi intensamente da lasciarci unopera narrativa,

il “Sogno” della sua vita.

Il sogno di volare, le plus insensé - scrive E. Morin - que lhornme ait poursuivi

depuis qul regarde le ciel (1), questo “bisogno” ardente di staccarsi dalla terra, è

presente da moïto tempo nell’umanità, secondo Morin prima ancora di Icaro che con

le sue ah di piume e di cera osô volare, imprudentemente, verso il Sole, verso

quell’astro di fuoco che ne sciolse le ah. Un volo fatale, “folle” direbbe Dante, che

cafturà l’immaginazione di artisti quali Albrecht Dtirer e Pieter Bruêgher, ambedue

pittori ed incisori de! ‘500.

Nel W° secolo a. C., i Cinesi inventarono l’aquilone, giocando e sognando di

poter innalzarsi nell’aria con lui, precursore - potremmo dire - della mongoïfiera.

Ne! 160 la barca di Luciano di Samosata naviga nei cieli della sua opera

“fantascientifica”, Stoila Vera.

Ne! ‘500 b scienziato, inventore ed artista Leonardo da Vinci, disegna e crea “ah

tecniche” per l’uomo predicendo che un giorno sarà in grado di lanciarsi nel cielo e

di volare. Tra il XIX° e il XX° seco!o la visione di Leonardo da Vinci si realizza.

Ne! 1890 Clément Ader, ingegnere francese, ispirato dalle “macchine volanti” di

Leonardo da Vinci, riuscj a decollare, per qua!che decina di metri da terra, con il suo
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apparecchio volante, precursore dell’aereoplano.

Il desiderio di volare, il grande sogno dell’umanità, ha dunque spinto l’uomo ad

ingegnarsi e creare ah tecniche corne gli elicofteri o gli aereoplani che gli permettono

di affraversare il Cielo. La scienza - sostiene Morin (2) - è alla sua “fonte inventiva”

la “figlia del sogno”, delÏ’immaginazione. Il ajaïlu Ïmagination grandiose de Ïhornrne

affinché l’uomo potesse.. potesse creare, inventare, potesse volare.

Nel dopo-guerra si vuole andare più in alto, oltre la visione del grande sapiente

dell’Umanesimo, si vuole raggiungere le stelle, la luna, altri pianeti. L’uomo crea

Pastronave, un’estensione “tecnica” del proprio desiderio-volontà di conoscenza, di

curiosità, di avventura, e con esso si lancia nell’immensità del Cosmo,

La tecnica (dal greco “techno”= arte) è un’attività umana volta alla creazione di

“nuovi” mezzi, strurnenti, congegni, apparati che mirano generalmente al

migÏioramento della vita dell’uomo e al raggiungimento dei propri sogni. Heidegger

(3) nota che in questo termine è insito il verbo “far&’ oltre al sostantivo “arte”, c’è il

fare dell’artigiano e la sua arte - scrive il filosofo - c’è la dinamicità del verbo, il fare

creare-produrre arte-tecnica, c’è dunque la potenzialità e la possibilità dell’uomo in

questo ‘fare arte”, nella tecnica.

La tednica è dunque un’aftività dell’uomo, “un mezzo in vista di fini” da lui

prefissati
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Propois’i degli scopi e apprestare e usare lin ezzi

in vista di essi, infatti, è un ‘attività detÏiorn o.

A tÏ’essenza delta tecnica appartiene t’apprestozre

e usare rnezzi, apparecchi e rnacchine, e vi

cq3partengono anche questi cqparati e stntrn el?ti

stessi, corne pure i bisogni e i fini a Gui essi

servono. La totatilà di questi dispositivi è la

tecnica. Essa stessa è un dispositivo o, in latin o,

un instrum en tian. (4)

Anche l’aereo a reazione - nota il filosofo - è un mezzo in vista di fini, o più

esattamente - potremmo dire - un “dispositivo” (= articolazione di un complesso di

forze) che interagisce con i fini. Naturalmente un aereo è molto più complesso di una

semplice zattera o barca a vela, e richiede il coordinarsi di diversi procedim cati

operativi delta produzione tecnico-industriate. Esso non è semplicemente un “mezzo”

o uno “strurnento” ma, corne dice il filosofo, un “modo del disvelamento”.

L’aereo in quanto produzione tecnica (produzione = far appanre qualcosa tra le

cose presenti, II portarfuon dcl nascondimento nella disvelatezza) si dis-vela sulla

pista di decollo, alla sua partenza, solo nella misura in cui è impiegata la “macchina”

per assicurare la possibilità del volo e del trasporto. E la macchina - afferma

Heidegger - ha la sua posizione solo in base all’impiego dell’zrnpiegabiÏe. (5)

“L’impiegabile” caratterizza tutto cià che ha rapporto al “disvelamento”. Il

disvelamento, che è alla base della tecnica moderna, è una pm-vocazione la quale

pretende dalla natura che essa fornisca energia (l’energia nascosta della natura viene

messa allo scoperto) che possa come tale essere estratta e accumulata, per poi essere



174

trasformata, immagazzinata e ripartita, e il ripartito impiegabile divenire oggetto di

nuove trasformazioni. In questo movimento di forze e di trasformazioni (che trasforma

anche luomo) è la tecnica moderna.

La tecnica moderna porta l’uomo sulla via del dis-velamento, ossia della libertà,

e dunque deila “verità”, dice Heidegger:

L ssenza delta tibertà non è “oiiginariain ente”

connessa alla votontà o rn eno ancoiv sottanto

alla causalità dcl voiere urnano.

La tibertà custodisce ciô che è libero, net

senso di ciô che è illurninoito-aperto, cioè nel

senso dcl disvetato. È t’accadere de!

disvelarn ento, ossia deila venta ciô con ciii la

tibertà ha ta parenteta più stretta e più

profonda. (6)

Il filosofo, nello sviluppo del suo pensiero, non puô fare a meno di presentire un

pericolo: il pericolo che luomo possa perdersi in questo turbine di trasformazioni, che

invece di “liberarsi” s’imprigioni, che non possa più incontrare se stesso in quanto è

la sua essenza d’uorno che è minacciata aile sue fondamenta.

Ma là dove c’è pericolo - suggerisce il poeta Hôderlin - cresce anche ciô che

salva. (7) Se non affraversassimo il pericolo, se non facessimo esperienza - conclude

il filosofo - non potremmo vedere il crescere di ciô che saïva, non potremmo “vedere”

e “dis-velarci”, non potremmo dunque conoscerci.
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L’uomo sogna di volare, il sogno penetra nelle fibre del suo essere e diventa il suo

fine, il quale mette in moto, in attività, un complesso di forze che produce

limbarcazione alata per mezzo delia quale potrà volare verso il suo sogno e

affraversarlo. Essa diventa pertanto parte de! suo mondo, parte di sé, o più

precisamente “tra sé”, in quanto si trova tra l’uomo e il raggiungimento del suo

desiderio-sogno; funge dunque da mediazione; è - potremmo dire - mediazione tra il

sognare-desiderare degli uomini e il suo reaiizzarsi. (Aile prime pagine del presente

capitolo si puô vedere l’astronave, guidata da uomini, lanciarsi oltre il volo di un

uccello. L’essere umano, nato senza ah, osa volare più in alto degli animali alati, osa,

grazie alla tecnica, viaggiare in queli’immensità scura bucata da luci, per soddisfare

quell’antico appetito di conoscenza, per vivere in came ed ossa quell’antico sogno).

* * * *

Ii primo uomo che osô volare neile dimensioni inesplorate delÏ’Universo è Yuri

Gagarin, di nazionaiità russa. Due anni dopo, ne! 1963, è la volta di una giovane

donna, Valentina Tereshkova, che divenne l’eroina del secolo.

Yuri Gagarin aveva, fin dall’infanzia, sognato di volare in alto e lontano.

Giovanissimo s’iscrive all’Accademia d’Aviazione Sovietica che termina brillantemente

con lodi. Diventa subito dopo parte, per sua scelta, di un programma di cosmonautica

sovietico. Pilota d’eccezione, dopo un intenso ed estenuante allenamento e
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preparazione che supera senza difficoltà, è scelto corne il primo uomo a lanciarsi nello

Spazio. AI colmo della feÎicità Gagarin accetta la missionet, l’avventura nello Spazio,

il sogno della sua infanzia. Si avvia cantando aU espiorare il Cosmo ignoto. Fa il

giro completo del nostro pianeta che vede per la prima volta mtto intero dall’alto; I cciii

see cÏouds. I cciii see eveiything. It beaut;juÏ (8), dice ernozionato a quelle

dimensioni. È rneravighoso, continua a ripetere estasiato.

Anderson si chiede se sia la tecnica, l’attività di una nazione, piuttosto che

l’uomo, Gagarin, a lanciarsi nello Spazio. Anche Bonington si pone b stesso problema.

È interessante notare che gli autori sopra citati non s’interrogano affatto sulla questione

se sia un’imbarcazione o una zattera a solcare le onde dellOceano invece degli uomini

che le guidano. Perché, mi chiedo?

Unimbarcazione di metallo corne Joshua presuppone il lavoro, Iattività, di moiti

uornini, tecnici, per realizzarla. Anche la stessa zattera di Heyerdahl ha mobilitato

moltissime persone. Heyerdahl non poteva di certo riuscirci cia solo, né poteva

attraversare lOceano a nuoto. forse la differenza è che un Moitessier e un Heyerdahl

hanno voluto far costruire loro stessi il proprio veicolo d’avventure, partecipandovi, per

inseguire i loro sogni, mentre un astronauta corne Gagarin si è trovato il veicoto gïà

pronto, preparato da una nazione abbastanza ricca da poterselo permettere, per scopi

scientifici, politici ed altro.

Limbarcazione a vela, tra Paltro, interagisce con le forze della Natura, senza

cambiarle o soggiogarle; la sua vela è spinta dal vento e rimane dipendente dal suo

soffio. Moitessier o Heyerdahl imparano a conoscere e ad adattarsi alle forze della
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Natura, accettando di vivere in simbiosi con Essa. L’astronave, al contrario, cerca di

controllarle e di soggiogarle con i suoi razzi potentissimi, che sono una sfida alla

Natura stessa. Gagarin impara a pilotare il suo veicolo spaziale e ad adattarsi alla

tecnica moderna dalla quale dipende interamente, nella quale vive.

Ciô non toglie, a mio avviso, che il cosmonauta sia un avventuriero temerario,

un espioratore audace, un Ulisse. È lui che si prepara e si allena assiduamente per

poter espiorare quelle dimensioni cosmiche del tutto ignote all’umanità, è lui che

rischia la vita, è lui che orbita intorno al globo con 1’ “imbarcazione atata”, ed è

ancora lui che vede la Terra da cosi lontano, che viaggia nello Spazio, di persona,

facendo esperienza delÏ’alto passo, dell’Universo sanza genre, di quell’Ignoto scuro

bucato da luci.

A Maslennikovo, vicino Yaroslovl, net 1937 nasce Valentina Tereshkova. AlPetà

di 16 anni lascia la scuola e comincia a lavorare in una fabbrica tessile. A vent’

anni, spinta dal desiderio di volare, s’iscrive ad un club d’aeronautica delle

vicinanze. In questo club strabilia tutti per la sua tenacia, il suo coraggio eU abilità.

Dopo il volo di successo del suo compatriota Yuri Gagarin, decide di fare la domanda

per entrare nel “programma di cosmonautica sovietico”. Dopo diversi esami difficili,

estenuanti, strazianti, è scelta. Si sente molto fortunata ad avere questa meravigliosa

possibilità di vivere la più eccitante e straordinaria delle avventure delta sua

generazione. A. Lothian in un’intervista le chiede il perché di questo suo cambiamento

cosi drastico, dalla fabbrica del villaggio al volo nel Cosmo. Tereshkova risponde di
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essere sempre stata affascinata dal Cielo, dal volo nel “grande Oceano”:

I have aÏwcs been fascinated by the sky and 1

wcuited to experience a feeling of achievein ent

in the air [..] In 196] 1 was inspired by

Gagarin ftight in space. I kept thinking about

new deveÏopments in space research and J

became detennined to t’y and foin the space

programme. It would mean lecn’ing my

childhood home, and tue work near my mother

andfcunily. But nothing was going to stop me Ï!?

my resolve to reach the sky. [..] So I would say

that I was cuilous [..] I wanted to travel beyond

it cwid see the tnmth for mvself (9)

Si puà notare la determinazione e la forza di questa donna die vuole, di sua

scelta, “viaggiare oltre”, e “vedere” lei stessa la “verità”.

La verità, die secondo il dizionario Zingarelli è ciô che comsponde a una

detenn mata reaÏtà, a una rappresentazione astratta dcl veiv che viene considerato certo,

assoluto, nella frase di Valentina Tereshkova sembra vogua abbracciare la realtà

inabbracciabile dello Spazio, del Cosmo, deIl’imrnenso Ignoto, dell’essere presenti lassù

e vedere con i propri occhi ciô che dalla Terra appare corne un’altezza vertiginosa,

incommensurabile. “L’essere presente” in quel lassù, il “vedere con i propri occhi”

quella realtà ignota agli umani, è ciô che per Tereshkova conta in quel momento più

di ogni altra cosa, e vale corne “verità”, che diventa l’esperienza del viaggio stesso.
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L’allenamento e la preparazione sono durissimi, sia a livello fisico che mentale.

Vaientina è sicura fin dall’inizio, e b dirnostra, che le donne possono sopportare un

tale allenamento e diventare cosmonaute, non per competere con il genere maschile,

corne pensano in moiti, né per fare propaganda, ma semplicemente perché si sentono

11dispost&’ a lanciarsi nelle alte dimensioni:

I was sure a wornan could endure the foires of

the centnfiige, (lie silence of the isolation

chaisi ber and the roar of the rocket launch.

[..] it wav flot easy for the fiist group of

wom en (o share in the difficuities ofpreparation

for the ftight and endure alt the tests. Our

fem ale group had first of ail b prove that we

were experts, that we were not candidates for

expemnents orpmpaganda We had to have the

saine knowledge of space technique as men, tue

sain e discipline by which to control planes, (lie

saine skiÏl in parachute jumping. We had ta

prove that we were top professionals who couid

cariy ont scien tiffe tests, experts who possessed

the saine skill in cosmonautics as our male

colleagues. That was the challenge.

[..] We were not spared ctny section of

training. We were not given an casier turne just

because we were wornen.

[..] If we have to weight zip respective

contributions, it is difficult to distinguish

between men and wornen. Even my space

vehicule was assem bled bv inCli and wornen
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together. (10)

Il 16 Giugno deY 1963 Valentina Tereshkova si tuffa nell’Universo. Per tre

giorni consecutivi orbita intorno alla Terra in una capsuta (che possiamo vedere

fotografata aile pagine seguenti) in condizioni di estremo disagio, insicurezza e

pericolo. Dallo Spazio vede per la prima volta il pianeta Terra, una vista magnifica

che la riempe di gioia. Voleva raggiungere ii Cielo, attraversarlo, questo il suo

sogno die ora sta vivendo. All’ïnterno della capsula compie gli esperimenti scientifici

richiesti dalla sua nazione, scaffa foto, studia l’atmosfera.

Osserva la Terra, la scopre belia ma fragile. La vede intera, per la prima volta,

senza frontiere. Si accorge die c’è un buco nell’ozono, vede e sente il pericolo. Al suo

ritorno sul pianeta, che non fu semplice, quasi ci rimise la vita, dovette lanciarsi con

un paracadute a sette chilometri dalla Terra in quanto la capsula (il veicolo

tecnologico) andô in flamme, Tereshkova non si dà pace. Intraprende una serie di

conferenze attraverso il mondo con b scopo di sensibilizzare la società mondiale dei

pericoli che il globo sta correndo, di promuovere la ricerca scientifica internazionale

e unamicizia interculturale.

Questo viaggio nelle alte dimensioni, oltre l’orizzonte Terra, viaggio proibito

all’umanità, da moiti visto corne insensato e superbo, è certamente una sfida, una

grande sfida. Tereshkova se ne rende conto, ma la sua volontà e determinazione sono

ferree: fiente e nessuno puà fermare il suo proposito di raggiungere b Spazio. ‘Tutti
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noi guardiarno in alto nel Cielo - dice - io volevo raggiungerlo, attraversarlo, vederlo

da me”. E corne Ulisse osà lanciarsi neiPimmensità, facendo esperienza di

un’awentura straordinaria, “interdirnensionale’.

NegÏi anni ‘80 Tereshkova racconta il suo volo temerario, la sua scoperta, il

cambiamento deila sua vita, l’impatto die ha avuto sulle donne e sulla società

rnondiale, in breve la sua esperÏenza, a A. Lothïan. Da questo racconto nasce un libro:

Valentina La prima donna nello spazio.

A tuffi coloro che dubitano se sia una donna (o un uomo) a lanciarsi

effeffivamente nello spazio o la tecnica, Valentina risponde di rendersi ben conto che

questo volo cosmico è ii risultato dell’aftività di moltissimi uomini, della tecnica, rna

la riuscita, il nsuttato finale depends on the skiÏls wid know ledge of the cosm onaut,

inan or woman, (11) e aggiungerei che dipende anche dal coraggio, dall’audacia,

dalla volontà di questo Ulisse cosmonauta che osa viaggiare ben oltre le colonne

dErcole, in una capsula die va in fiamme, che nessun tecnico puô aggiustare o

controllare, solo, completamente solo nell’Irnmenso Ignoto, con ii desiderio febbrile

di poterLo vedere da sé. Un folle volo che per moiti cosmonauti termina in tragedia,

corne il XXVI° canto deli7nferno.

* * * *
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Fig.5
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Fig.6
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J2’ôcqu ch’io prendo gi m& non s/ corse;

9linem sp1r. e conducemi poio.,. (12)

Dante sale nel Cielo della Luna. Nessuno aveva mai percorso quelle “acque

astronomiche” fino al lume argenteo. La Dea della Sapienza, Minerva, b spinge in

alto con il suo afflato, ed il dio della Luce e dell’Arte, Apollo, b conduce.

Alcuni secoli dopo il viaggio “cosmico’t di Dante, Apollo, il dio della Tecnica,

condurrà tre uomini sulla Luna.

Apolbo è una grandiosa creazione tecnica composta di oltre due milioni di

componenti, di computer, di chilometri e chilometri di fui eleftrici, È il più complesso

“naviglio spaziale” che sia stato mai costruito dall’umanità.

Secondo l’editore di riviste scientifiche E. Rabinowitch, Apolbo è la seconda

dimostrazione delle potenzialïtà degli uomini, delle loro affività e ricerche. La prima

fu la creazione della bomba atomica (13), creata per la Morte. La seconda, invece,

è stata creata per la Vita.

L’astronomo Sir B. Loveli nota che con Apollo si è aperta una nuova era di ricerca

pacifica sui grandi problemi dell’Universo (14).

Nel 1967 il “naviglio” è pronto per lanciare tre uomini verso la Luna. Tutti i pezzi

sono stati duplicati e re-duplicati, tutto è stato esamïnato e riesaminato. Non si
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possono fare errori, il veicolo deve essere perfetto prima di ricevere j suoi viaggiatori.

Il 27 Gennaio dello stesso anno si prova il lancio con tre uomini a bordo: Gus

Grisson, Ed. \Vhite e R. Chaffee. Comincia il conto alla rovescia. Apollo si accende

e comincia a tremare, nel rumore assordante dei suoi motori si odono appena le

voci (via radio) dire “a fuoco”. Voci che soffocano in un grido di dolore. Apollo,

il Dio della tecnica, è scoppiato in un’esplosione terribile di fiamme e di fumo. I tre

astronauti devono essere morti in pochi secondi.

Nonostante la tragedia, gli esseri umani si rimettono al lavoro, e l’anno successivo

Apollo si rituffa nello Spazio, insieme all’uomo che per la prima volta riesce a

staccarsi dall’orbita terrestre per entrare in quella lunare. Dopo il successo di questo

volo si comincia seriamente a pensare di fare atterrare l’uomo, in came ed ossa, su

quell’astro lucente che ha incantato, e continua ad incantare, noi umani da tutte le parti

del mondo. Sarà Apollo XI a condurlo.

L’uomo andrà sulla Luna. Ma non è questo un atto di superbia e d’arroganza?

Andare sulla Luna, in un astro dove la sua presenza non è stata prevista?

G. Farmer e D. J. Hamblin sostengono che ÏTdea era II da molto tempo e che non

se ne andrà lino a quando non la hreahzzeremoI Indeed the idea had been there for

thouscznds of years. GO TO THEMOON! Set foot on ii. [...] andfinalÏy retum, with

an ennchm ent of m an s’ accornpÏïshrn ent. (15)

Un’Idea che suona quasi corne un comandamento, una chiamata: “Va e compiti

Uomo!” E l’uomo comincia a costruire la “nave” in grado di portarlo lassù, verso quel
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richiamo. Anche un Cristoforo Colombo, notano G. farmer e D.J. Hamblin, senti quel

richiarno e accettà la “challenge” di aftraversare un Oceano ignoto ed “impossibile”

ai suoi tempi.

La parola inglese “challenge”, che noi traduciamo con “sfid&’, è essa stessa una

“chiamata” a provare o giustificare qualcosa, un invito a “passarci attraverso”, a

provarci. Valentina Tereshkova anche lei ha sentito ed acceffato la “challenge”.

The challenge - scrive l’amrniraglio E. Byrd - 15 the desire to know that kind of

experience to the Juil. (16) La Challenge, la $-fida, è dunque un invito a mettere in

discussione un limite, ad oltrepassare una barriera, un invito all’azione spinto dal

desiderio di fame Esperienza.

I tre astronauti Ed White, Gus Grisson e Roger Chaffee hanno sentito, ovviamente,

il richiamo, ed hanno accettato la “challenge” di oltrepassare la soglia del Cielo, di

fronteggiare il mistero, l’ignoto ed avventurarsi dove nessun uomo aveva mai osato

andare prima, costi quel che costi.

Ed White, poco più di un anno prima del fatidico volo del 1967, disse in

un’intervista che la preparazione fu durissima, un vero e proprio supplizio fisico e

mentale (17), Perô quaiido si ha zrno scopo ne! cuore tutto diventa meno dum [...] Ii

mb scopo era andare sulla Luna. fui moho felice quando mi presem. Ed anche ora

sono mollo Jelice perché è onnai certo che ci andn) suÏiaLuna. (18) Ed White, corne

tutti gli altri astronauti, sapeva bene che il costo poteva essere elevatissimo, fino a

perdere la vita. Ci andà b stesso, felice, perché quando si ha uno scopo nel cuore -

[quando si ama] - tutto diventa meno duro.
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Altri tre cosmonauti sono scelti per guidare Apollo 11 sulla Luna: N. Armstrong,

M. Coltins, B. Aldrin.

Niel Armstrong sostiene di essere sempre stato affascinato dal volo nel Cielo, di

wnare intensoen ente b Spazio. Adolescente decide di sua scelta di andare a lavorare

nelÏtaereoporto di Wapakota per poter osservare da vicino le partenze degli aerei, e

potersi pagare lezioni di volo. Si prende la patente di volo prima ancora di saper

guidare una macchina. Spinto dalla sua passione s’iscrive a Scienze dell’Aereonautïca.

Si laurea brillantemente. Prova poi a bussare alla NASA ( National A emnautics wid

Space Adrnnistration) non tanto perché vuole ‘essere” astronauta - dice - ma piuffosto

perché brucia in lui il desiderio di lanciarsi nello Spazio, oltre la Terra, e conoscere

quell’immensità stellata più grande del Mare. La NASA è, ovviamente, ai suoi occhi

americani, lunica via per poter aftualizzare questo suo desïderio: It wasn’t a question

of do you want to be an astronaut or do you want to sweep streets. [.71 decided

that if I w anted to gel out of the atm ospheHc fringes and into deep space w ork, that

was the way to go. (19) Nel 1962 la NASA apre le sue porte all’ingegnere e pilota

Niel Armstrong.

Michael Coïlins è un altro appassionato di volo: I tndy enjoyf/ying, dice più volte.

Pilota militare d’eccezione, non poteva non essere notato e preso dalla NASA. Si

prepara intensamente per volare con Apollo 8, ma un incidente alquanto grave alla

spina dorsale b costringe a rinunciare ed operarsi. La NASA gli propone un lavoro

“in poltrona”, ma Collins non puô abbandonare il suo sogno di raggiungere la Luna

e rifiuta quellimpiego sedentario. Dotato di una volontà straordinaria, e direi
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ammirevole, supera tutti gli esami fisici e psicologici riuscendo a farsi riselezionare

come astronauta nel 196$.

Edwin Eugene Aidrin, detto Buzz, ha una passione per b studio dell’Astronautica

che b porta al Dottorato con il massimo dei voti e Iode. figlio anche lui corne Coïlins

di militari, si arruola, per volere de padre, nella “Forza Aerea” del proprio Paese. Non

resiste a lungo, il suo desiderio non è mai stato quello di combattere ma di conoscere

gli Astri, espiorare il Cosmo. La NASA ha bisogno di ricercatori d’Astronautica

eccellenti corne lui, a Buzz Aidrin non è dunque difficile farsi scegliere.

Il 9 Gennaio del 1969 la NASA ha scelto i suoi tre uomini per la Missione G,

meglio conosciuta con il nome di Apolbo 11. Si tratta di N. Armstrong cornandante de!

volo, M. Coïlins e B. Aldrin piboti del modulo lunare. 1119 Luglio dello stesso anno

ï tre astronauti spiccano il volo con Apollo verso quel lume argenteo insieme a

cinquecento milioni di spettatori incollati di fronte allo schermo televisivo. Questo

folle volo oltre l’orizzonte Terra entusiasma l’umanità. Nessuna avventura, nota Ch.

Boninghton, era stata mai seguita da un cosj vasto pubblico. Bisogna sicuramente

ringraziare i media che hanno pubblicizzato un po’ ovunque “il viaggio impossibite”

dell’Uomo, raggiungendo migliaia di persone nelle Ïoro case. Per la prima volta un

avvenimento cosi importante corne ]‘esplorazione della Luna cade sotto il dom inio

della nostra esperïenza ci cade - nota Pasolini - passwido attravero un cal2aÏe di

dffitsione nuovo (20), il media televisione, proprio delta civiltà di consumo e delbo

spettacolo. L’irnpresa di per sé «inconsurnabile» diventa un evento spettacolare,
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consumabile. Si pubblicizza, si consuma e poi passa. Nell’era deï media - sostiene

giustamente Samuel Weber - things, peopÏe and places “corne to pass” in an event [...}

more spectacular thaii any spectacle. (21)

Il media televisione implica una trasmissione di suono ed immagine. Il significato

della parola “tele-visione” indica una “visione a distanza”. La distanza viene

“sormontata” dal congegno meccanico, o apparato elettronico, il quale trasporta, tras

mette la visione per porla, mefferla davanti allo speffatore. La visione del volo

dell’Uomo sulla Luna diventa cosj disponibile a tuffi gli speffatori del pianeta in

possesso di televisione, nonostante la distanza e la separazione. Weber osserva che

in un certo senso teÏevision overcomes distance and separation, ma poi aggiunge che

puô “superare” distanza e separazione proprio perché “diventa”, becomes, separazione:

Like radio, which in a certain manner it incoporates, television is perhapsfirsr and

foremost a method of “transmission” (22); e la trasmissione, che è movimento -

conclude Weber - comporta separazione.

Si guarda il lancio di Apollo proiettarsi nello Spazio, e questa visione “ha luogo”

sullo schermo, o più precisamente sugli schermi, e simultaneamente altrove dal quate

siamo distanti e separati. La televisione è sia “qui’ sia “altrove” allo stesso tempo, il

die significa die non è interamente “qui’ né interamente “là”. Essa “copre” una

separazione invisibile. Ciô che appare sullo schermo è la visione di là, dell’altrove,

riprodoffa qui e adesso. La trasmissione televisiva non supera allora, corne si tende

a credere, la distanza e la separazione. Le rende invisib iii, paradoxicaÏÏy, by

transposing them into die vision il transmits. (23)
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Lo schermo televisivo si frappone tra colui che b guarda, b spettatore, e ciô che

è visto (e udito), 1’ audiovisione. Il distante viene portato vicino a noi, e tuttavia ciô

che viene portato, messo, vicino rimane ‘rirnosso”, e dunque irrimediabilmente distante

e separato. Il vicino e il lontano, il qui e là, convergono e si sovrappongono in un

movimento di spostamento, ossia nella trasmissione.

Il volo sulla Luna viene “materializzato” sullo schermo, “spostato” per essere

“avvicinato” a cinquecento milioni di spettatori. Nel guardare un tale evento corne si

guarda una partita di calcio, si dimentica la portata e l’ambivalenza della realtà, in

virtù proprio della televisione. Si pensa di poter “controllare” l’evento lunare, di aver

presa su di esso e sulla realtà con un telecomando in mano, ma esso passa soffo gli

occhi “anestetizzati” degli speffatori, passa in evento spettacolare, passa e fugge via.

Altri uomini sono andati sulla Luna, pochi b sanno, a (quasi) nessuno interessa

più. L’impresa lunare si consuma subito e si dimentica, si getta via. Qualcosa, tuttavia,

resta, ossewa Pasolini notando quel sorriso luminoso sul volto degli astronauti, resta

proprio quel sorriso, il sorriso della speranza e dell’amore:

Ritrova un impeto di cûnore, sotto il mb volo

punjicatore, ancÏ7e quel rn ondo senza speranza

[..j

Riscendo ci terra [..J e con me porto la

coscienza di un nuovo $ole, fïno ci oggi perduto

neÏ futuro, e ora conquistc#o, vecchia speranza

di imprevvisto cmi ore. (24)
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La Tecnica dopo la bomba atomica ha prodofto Apollo, il naviglio spaziale che

naviga pacifico nel “nuovo” Oceano stellare, ridando sogni e speranze all’umanità che

si erano persi nelle espiosioni atomiche.

I tre astronauti americani paftono per la Luna. Durante il viaggio osservano il

nostro pianeta dall’alto tutto intero, senza nazioni e senza confini. Riflettono sulla loro

Missione. Armstrong comincia a parlare: I believe, J think we ail believed, that a

successful lunar landing could, in ight, inspire in en around the world to believe that

impossible goals were possible, that the hopefor solutions to hum anity’s’ problems was

not ajoke. (25) Gli astronauti si rendono conto, dallo Spazio, che il loro volo è un’

apertura positiva per un mondo umano sempre più disilluso.

Collins s’interroga sul “Perché” di questo tuffo nello Spazio, perché andare sulla

Luna. Dopo varie riflessioni conclude:

I think mciii has aiways gone where lie has been

cible to go, cuid I think thcit when mon stops

going where he cciii go he wilt have lost ci lot.

Man ha cdways been an explorer. To me there

fascination in thntsting out and going to new

places. Jts’ tike going through a door because

you find the door in front ofyozt. f..] I gztess

Tin just ci normal humcui being with ci normal

cwiosiry. Ifeci ver definitely that mciii should

go to the in oon cmd shouÏd go to the planets. I

don ‘t do a goodjob of explaining why. Jtv been
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one of the fcriÏings of our space pmgram, 1

think, that we have been unabte to detineate

ciearlv ail the reasons whv we shoutd go to the

moon. J think the key to it is thc# mciii loses

something if he lias the option to go ciiid

does flot take 11. (26)

Si puô notare in questi due discorsi la presenza continua delle parole “uomo”,

“umanità”, “uomini”, “essere umano” e l’assenza della parola “Americano”, quasi che

questo viaggio verso l’alto sia riuscito a denudare questi tre Americani che si avviano

sulla Luna con la bandiera americana, della loro nazionalità (con tutto ciô che essa

ingloba), delle loro frontiere, avvicinandolï, dall’alto, agli altri popoli della Terra

diversi per lingua, cultura, costumi e credenze; unendoli agli “altri” in un “unico”

essere umano, che appare da una tale altezza cosi piccolo e fragile, cosi sognante e

parlante, cosj folle.

Forse è proprio ora, che si è appena staccato dal pianeta, in viaggio verso un

“altro” astro, che l’Uomo si vede e si scopre nella sua interezza e nella sua essenza.

Michel foucault sostiene che l’uomo, in quanto realtà densa e pnma, in quanto

oggetto arduo e soggetto sovrano di ogni conoscenzaposstbile, sia nato recentemente:

lio,no non è altro die uninvenzione recente, una figura che non ha nemmeno due

secoli, una sernpÏice piega ne! nostro sapere, e die sparirà non appena questo avrà

trovato una nuovafonna. (27)

Foucault è convinto che l’idea che oggi abbiamo dell’uomo prima de! XVIII0
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secolo non esistesse, poiché - dice lui nel 1966, poco prima del volo dell’uomo sulla

Luna - non ci-a possibile a quel tempo che si erg-esse, al limite dcl mondo, la strnna

statura d’un essere la cul natura (quelle che le detennina, b ha in potere e b traversa

dalfondo dci tempi) sanbbe di conoscere la natura, e se stesso quindi in quanto essere

naturaÏe. (28) È dunque il pensiero recente che si sforza di Fitrovare Ïiomo nella sua

identità di ritrovare l’essere in ciô clic esso è. (29) E credo che il viaggio nello

Spazio, verso altri astri, abbia contribuito (e contribuisca) notevolmente alla ricerca

dell’identità umana, (che si interroga, si discute e si mette in discussione), aprendo una

via a forse un “nuovo’ Uomo, nuovafonna del sapere.

I tre astronauti continuano ad interrogarsi sull’uomo e sulle sue azionï. Non

riescono bene a spiegarsi il perché andare su un astro inaccessibile alla vita umana.

Collins crede che se l’uomo non ci va perde qualcosa di molto importante, forse se

stesso, perché siamo nati esploratori. B. Aidrin sente la $fida, la Challenge, insita in

questo volo ne! Cosmo, la chiamata a provarci, Nnvito aU oltrepassare l’inaccessibile,

ad andare cosi lontano fino a dove ci sarà possibile andare, e ancora oltre:

I think we have obviously accepted a

challenge to undertake this task of going to hie

moon. I think the challenge wouÏd have been

there anywav, ond there is no doubt in mv mmd

thcrt whether the tcrrget date had been the

]96O or tatei we would have gone about this

particular tasic sooner or later just because it is
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a challenge. A s in an deveÏops the tools and the

capabilities to extend his reach fiirther and

furthei thenz is no doubt we shah feeÏ

cornpehled to go as far as we are capable of

going. (30)

La Luna si avvicina e appare sempre più grande ai Ïoro occhi, sono abbacinati da

questa visione stupenda: solo per poter vedere la Luna cosi da vicino, “dal vivo”,

osserva Armstrong, il viaggio è valso la pena di farlo. Nessuna fotografia potrà mai

rimpiazzare quella visione “in diretta”, cosi meravigliosa e cosi vera, dicono loro.

Armstrong ricorda le parole del reverendo Dean Woodruff il quale crede die

l’impresa Apollo 11 cambierà la visione del mondo. Il desiderio di staccarsi dalla

Terra è nell’uomo da sempre, e non ha fiente a che vedere con le pressioni politiche

od economiche, sostiene il reverendo, un tale desiderio di liberarsi dai propri limiti è

una delle specifiche marks of mciii:

It is found eveiywhere, and in the most

archaic of cutturat strata... the longing (o break

the ties that hold him in bondage ta the earth is

not a result of cosm ic pressures or econom ic

insecunty - it is consitutive of mcm... $uch ci

desire to free him self fmm his limitation, which

he feels to be a kind of degradc#ion... in ust be

rciiiked ciinong the specific marks of mcm.

Apollo li will hcrL’e the effect of saying b

mciii that lie cciii stand outside his world ciiid

view il as ci whole. (31)
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Il “perché” andare, possiarno concludere dopo le precedenti riflessioni, è la

chiarnata dell’uorno che cerca risposte, che vuole liberarsi dai suoi limiti; la

“challenge” è l’invito alla conoscenza che pulsa più o meno tenacernente, corne

credeva Dante stesso, in tutti gli esseri umani.

11 20 Luglio la navicella lunare al comando di Armstrong e Aldrin “atterra” sulla

Luna, non senza difficoltà. Armstrong, alquanto goffo e cornico nella sua tuta

pressurizzata e con il casco di plexiglas, scende la scaletta sotto gli occhi colmi

d’emozione di cinquecento milioni di spettatori. Posa il piede sulla Luna; prudente,

diffidente fa “un piccolo passo” facendo bene attenzione a non staccare troppo le

scarpe dal suolo per non rischiare di cominciare a rimbaizare corne una palla (c’è un

sesto di gravità sulla Luna), si guarda intorno, gli speffatori tacciono, aspettano,

Armstrong, ricordandosi, forse, le parole del reverendo, dice la famosa frase che

finisce poi su tutti j giomali del mondo: That one srn ail step for o mcm, one

gicait leap for mankind.

Poco dopo scende Aldrin ed insieme cominciano i loro esperimenti, fare

fotografie, prendere campioni di roccia, di lava, di sabbia, esplorare il nuovo astro.

Collins, nel frattempo, solo completarnente solo corne non si era mai sentito prima,

dice, orbita intomo alla Luna, e osserva la Terra, il suo nascere e tramontare dalla

Luna; è incantato, estasiato, di fronte a questa visione di una bellezza indescrivibile,

(vedere le pagine seguenti).

Sulla Luna j due astronauti ricevono una telefonata inaspeffata, che sarà poi molto
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criticata dai giornali del mondo non solo per ragioni politiche ma soprattutto perché

faceva perdere tempo prezioso agli astronauti, dal loro presidente Nixon, il quale

orgoglioso del loro successo e forse emozionato corne gli altri spettatori dice loro:

Hello, Neit and Bztzz, J cnn tatking to you by

tetephone from the Ovale Room at the White

House. A nd this certain/v has to be the most

histojic tetephone colt ever made. [..] Beccnise

of what vou have donc, the heavens have

become apart of manv worW And as you tcilk

to us fmm the Sea of TrcuiquilÏity, it inspires us

to redouble our efforts to bring peace and

tranquillity to earth. for one piiceiess in om ent,

in the whole histo,y of in an, alt flic people on

this earth are truÏy one. (32)

Armstrong risponde ringraziando il presidente di questa telefonata e sentendosi

privilegiato di rappresentare in quel momento gli uomini “di pace” - corne ha deffo il

presidente degli Stati Uniti in piena “Cold War” - del pianeta Terra, poi fa una breve

pausa ed aggiunge, a quegli uomini di pace: men with intercst and a curiosity and

men with a vision for the future. (33)

Penso sia interessante la risposta dell’astronauta. Arrnstrong non è un politico, né

un militare, ma un uomo con un grande interesse per l’astronautica, una curiosità

intensa per ï Cieli ignoti, un uomo con uno scopo proiettato nel futuro, con una

visione. Armstrong fa riferimento a uomini corne lui, tenacemente curiosi, con una
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visione, e cosi audaci da lanciarsi nella loro visione per osare viverla, osare fame

esperienza, a uomini, dunque, “contagiatit’ dal fattore Ulisse; che poi sono anche,

probabilmente, “uomini di pac&’, corne dice il presidente degli Stati Uniti d’America.

Compiuto il viaggio sulla Luna, raggiunto b scopo, bisogna tornare sulla Terra.

Collins si accosta con Apollo alla navicella, se sbaglia di solo quaiche millimetro

perderebbe i suoi due compagni per sempre lassù. Con coraggio riesce ad avvitarsi alla

navicella e puô cosi rivedere i suoi ‘tfratelli”. We made it! Dicono abbracciandosi.

Poi riaccendono il razzo e si avviano in quel lungo e streffo corridoio cosmico che

conduce alla Terra. Un corridoio invisibile da cui non si puô uscire neanche di mezzo

metro se si vuole tomare a casa. Nessun tecnico, scienziato, calcolatore elettronico puà

realmente aiutarli. Sono sou, completarnente sou, se sbagliano sono loro a rimefterci

la vita.

Durante il viaggio di ritorno continuano a riflettere sulla loro missione, su quello

che hanno fatto, e credono sia un passo abbastanza grande da aprire il pensiero

dell’umanità ad una nuova dimensione. Dopo tutto la Terra stessa è un veicolo spaziale

- conclude A nnstrong - del quale bisogna aver cum. Aidrin a sua volta medita sul loro

vobo nello Spazio, e afferma che questo viaggio che ha portato tre uomini sulla Luna

è molto di più degli sforzi di un govemo, di un gruppo di tecnici, di industriali, di

scienziati, di sponsor. Questo volo con destinazione Luna simbolizza a suo parere

l’insaziabile curiosità, vale a dire la forza, la disposizione verso il Sapere, dellUomo,

il suo desiderio naturale di conoscenza di sé e deWUniverso che b circonda.



203

Di questo Jolie volo nel Cosmo resta un libro emozionante, ‘tin diretta” con gli

astronauti, intitolato First on the Moon, al quale facciamo spesso riferimento in questo

capitolo.

Ch. Bonington, in una sua prima edizione di QuestforA dventure, ha sostenuto che

questo viaggio sulla Luna è stato una deÏÏe più grandi avventure di tutti I tempi (34),

nella sua ultima edizione, tuttavia, tace, non dice una parola su Gagarin, Tereshkova,

Glenn, Armstrong, Aldrin, Collins, non dice una parola sui cosmonauti. Cos’è

cambiato da un’edizione allaltra? Non b spiega. Forse i motivi politici, scientifici,

economici che si celano in questa avventura spaziale b disturbano. O forse è il

grandioso e complesso marchingegno tecnico a disturbarlo, che quasi rende invisibile

la presenza dell’Ulisse astronauta,

Anderson dedica solo quaiche pagina ai cosmonauti. Comincia a scrivere che gli

uomini sono andati sulla Luna, si, ma si sono dovuti “spersonalizzar&’ fino al punto

di diventare un’estensione del computer; troppi tecnici e scienziati sono coinvolti, non

è un “personal journey”, dice, I’identità della persona è scomparsa, inghioftita da tutto

questo marchingegno tecnico. Poche righe dopo, perè, sostiene che nonostante die

anny of technoiogists who make space travel possible, die traveÏÏers are individuais.

In their selection they are typical of the best huinœi product of the active Ulysses

Jactor alrnost to perfection. (35)

Il cosmonauta sembrerebbe dunque perdere la propria identità personale, rubata
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dal razzo spaziale, dai computer. È la cosmonave a viaggiare e ad arrivare su

quell’astro argenteo; gli uomini non si vedono. Eppure ci sono. Ce ne accorgiamo

solamente quando li vediamo” scendere le scalette e camminare sulla Luna e li

“sentiamo” parlare. Due uomini che si sono preparati assiduamente e tenacemente per

questo viaggio che hanno scelto, in quanto individui, di vivere di persona.

Armstrong ed Aidrin sono uomini d’azione, hanno deciso di impegnarsi fino in

fondo nelle loro scelte, hanno osato “fare” quel viaggio, tanto amato, in carne ed ossa.

Ed è grazie aile loro sceite, al loro impegnarsi, alla loro “azione pratica nel mondo” -

nota Margaret Archer - che gli uomini trovano la loro identità personale: Our

subjectivity denvesfrom oui- engagement with the world [...J Ii is we huinœi beings

who detennine ourpriorities and define ourpersonal identities in ternis of what we

care about. (36)

b penso che il yoYo nello Spazio, l’avventura sulla Luna, vada ben oltre i motivi

politici, economici e scientifici citati da Bonington. C’è il Sogno dell’Uomo, la

Curiosità, l’antico richiamo della Conoscenza. Persone corne Gagarin, Tereshkova,

Armstrong, Aldrin, Collins, si sono trovati a far parte di una complessa organizzazione

di espiorazione spaziale messa in moto dalle loro nazioni. Ma sono loro in quanto

individui che hanno scelto di fame parte, perché questa era l’unica via per poter

raggiungere “what they really cared about”, b scopo che avevano ne! cuore, ciô che

amavano; e l’unico modo per poter appagare quel loro desiderio-curiosità ardente.

Sono Armstrong e Aidrin, in came ed ossa, di loro volontà, ad aver posato il piede
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sulla Luna, rischiando la vita, trovando il proprio volto in questo viaggio-azione, il

proprio sé, la propria identità personale. Il temerario volo ha dunque potenziato ed

evidenziato il loro osé”.

B concludiamo con le parole di “promessa infinita” sul futuro dello scrittore

Arthur C. CÏarke, autore del libro 2001: Odissea nello spazio:

Those who described the first Ïcuiding on the

moon as in coi s greatest adventnre are right; but

how great that adventure will reatly be we may

flot know for o thousand years.

It is not merely an ad’’enture ofthe body, but

of the mmd and spmnt, and no one con sc

where it witl end, We may discover thc# our

place in the universe is humble indeed, we

shoutdnot shrinkfrorn knowledge, ijit tums out

that we are far nearer the opes thon the angels.

Even if this is frite, o future of infinite

promise lies ohead (37)

Clarke, da scrittore appassionato del Cosmo, sente che questo viaggio nello

Spazio fino alla Luna è una delle più grandi avventure compiute dall’Uomo,

unavventura non solo “fisic&’ - precisa - ma anche mentale e spintuale, che avrà

enormi consequenze sul nostro futuro lontano.
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Un futuro di “promessa infinita” si è aperto al mondo umano, in un orizzonte che

indietreggia sempre di pïù, al passo audace e “folle” delÏ’Ulisse dell’era spaziale.

* * * *
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207

(14) B. Loveil, in ibid., p. 7.
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ILLUSTRAZIONI:

(fig. 1) Illustrazione del volo di “Discovery” nell’ottobre del 1998, tratta da National

Geographic Society, giugno 1999, p. 79.

(fïg. 2) “Discovery’ orbita la Terra, in ibid., p. 78.

(fg. 3) Valentina Tereshkova si prepara al suo primo volo nello $pazio, illustrazione tratta dal

suo libro, VaÏentina; first Woman in Space, a cura di A. Lothian.

(Fig. 4) La partenza di V. Tereshkova, il 16 giugno 1963, illustrazione tratta dal libro sopra

citato.

(fig. 5) La capsula di Yun Gagarin uguale a quella di V. Tereshkova che andà in fiamme,

illustrazione tratta dal libro sopra citato.

(Fig. 6) Yuri Gagann e Valentina Tereshkova fotografati a New York nel 1963 dopo i loro

voli di successo, illustrazione tratta dal libro sopra citato.
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(fig. 7) Illustrazione della foto scattata da M. Collins nel 1969: “Armstrong a Aidrin atterrano

sulla Luna”, in 77w Grec#est Adventurcs of ail tiine. Life Books. 20(]0,p, 160.

(Fig. 8) ‘LUomo (Aidrin) sulla Luna”, foto stampata della collezione Horizons (scaftata da

Armstrong il 20 Luglio 1969).

(fig. 9) Illustrazione della foto. alquanto suggestiva, scaffata da M. Collins che si potrebbe

intitolare: “Il tramonto della Terra dalla Luna”, in first on the Moon. opera citata.
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A cross the guf of centuries,

the blind sm île of Nom er is tumed upon our age.

A long the echoing corridors of rime,

the roar of the mvckets merges now with Hie creak of the wind-taut rigging.

For somewhere in the world today,

stiÏl unconscious of his destiny,

waÏks Hie boy who will be Hie first UÏysses of the Age of Space.

Aithur C. Oaiiœ
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9/ casmico 00/0

Il poeta è l’in telïigenza più aïta

e la fantaia è ta plu scientifica di tutte le facoltà

Beaudelah

b non ho una lingua ni a solo mm ni aginï, analogie, su b oïl...

Yeals

Alla prima pagina del Vangelo di S. Giovanni leggiamo: In piinciplo era II

Verbo, e il Verbo erapresso Db, e il Verbo era Db. [..] Tuttojufatto per mezzo di

lui, e senza di lui nttlla fti Jatto di quanto esiste.

Dante, profondo leftore dei testi biblici, conosceva senz’altro bene gli scriffi di S.

Giovanni, e, probabilmente, si doveva essere soffermato su queste prime frasi che

enfatizzano il Verbo, ossia la ParoÏa-azione, la Parola-creatrice. E chissà che non

furono proprio queste parole aU ispirarlo, ad ispirare il Poeta in lui.

La Parola-azione esiste prima di ogni cosa ed essere vivente; tutto discende da

Lei; tutto fu fatto per mezzo suo. La Parola-azione o creatrice è dunque il “mezzo’
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della Creazione: tramite Lei tutto fu. Da notare il passato remoto, l’azione nel passato

(e fïnita nel passato) della ParoÏa-creatrice. Il che ci fa pensare che tutto “fu”, per

mezzo di Lei, perché tutto” era già presente in Lei. La Parola-azione ha già nel

suo grembo la Creazione, sebbene allo stato embrionale. Lei sa. Lei partorirà, ossia

creerà.

La parola umana è nata corne “suono”. Essa racchiude il suono prirnogenito, II

suono della Creazione. Il poeta Montale sostiene che la poesia è nata dalla necessilà

di aggiungere un suono vocale “paroÏa,) al marteilcanento delle prime musiche tribali.

(1) Parola e musica diedero dunque vita alla poesia. Con il passare dei secoli poesia

e musica poterono scriversi e dzjferenziarsi. Nasce la poesia scritta, la quale mantiene,

comunque, un primo grado di parentela con la musica. La vera matena delta poesia

è il suono - scrive Montale facendo riferimento anche a quella scritta - perô poi non

puà fare a meno di notare che la poesia è, in quaiche modo, anche visiva perché -

afferma lui - diinge immagini. (2)

L’osservazione di Montale è, a mio parere, giusta. La poesia è anche visiva in

quanto la sue parole racchiudono immagini che una volta ‘lette” e ascoltate si

sprigionano libere nella mente del Jettore. Suono eU immagine, musica e pittura sono

le componenti fondamentali della poesia. La parola poetica “canta” e “dipinge” suoni

immagini, die SOflO dei riverberi della Parola-creatrice, riuscendo cosj a farsi “udire”

e a farsi “vedere” allo stesso tempo dal lettore. Dice bene Montale che racchiude due

arti in una.
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Dante, prima di scrivere la Commedia, si era soffermato sul rapporto esistente tra

poesia e musica e aveva sottolineato l’importanza dell’armonia insita in questo

rapporto. La poesia è per lui sinergia tra retorica e musica, un connubio felice dell’arte

del bel parlare e del bello scrivere e l’arte delle Muse. Dalla sinergia delle due forze

nasce la musica hum ana, la poesia, la quale ha la capacità di “far vedere” solamente

a chi ben guarda, afferma il Poeta:

O uomini, che vedere non potete la sentenza di

questa canzone, non la l7fiutate perô; ma

ponete mente la sua betlezzc4 ch’è grande si per

consinizione, la quale si pertiene a li gram atici,

si per l,rdine ciel sennone, che si pertiene a li

rettonci, 5j per b numero de le sue parti, che si

pertiene a li musici. Le quali cose in essa si

possono belle vedere, per clii ben guarda. (3)

Dante invita gli uomini che non riescono a capire il messaggio filosofico, la

sentenza, della canzone a sentime almeno la bellezza, la musicalità interna, l’armonia

delle parti, il ritmo. Invita il lettore a poire mente, a riflettere e meditare, sulla

bellezza della musicalità dei versi. La sentenza, il pensiero affidato al contenuto, è

possibile percepirlo anche attraverso il suono soave ed armonioso delle parole tessute

insieme dal ritmo continuo, che vuole riflettere il suono dell’universo, la Parola

creatrice.

La musica chiama a sé l’anima intera di uomini sensibili, disposti a riceverne il
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Suono. Essa consiste tuffa in una serie di belle relazioni le quali fanno vibrare il cuore

urnano, ossia, corne intende il poeta, 1nteÏÏetto d’czrnore:

a Musicaj è tutta relativa, si coin e si vede ne

le parole annonizzate e ne li canti, de’ quali

tanto più dolce ann onia resulta, qucnto più la

reÏazione è bella: la quale in essa scienza

in assim am ente è bellc perché in assim ain ente

in essa sntende. Ancora; laMusica trac a sé

li spiriti wncuii, che quasi sono

princzpahn ente vapoil del cuore, si che quasi

cessano da ogni operazione: si è &nima intera;

quando l’ode, e ta viilù di tutti quasi corre a b

spirito sensibile che riceve b suono. (4)

Dante ascolta il ritmo dell’universo, il suo Suono, la Parola-creatrice, die b

attraversa tutto facendolo vibrare; in questo fremito la sua lingua parla quasi corne

per sé stessa mossa, trasrneftendo alPumanità una briciola di quel Suono udito, di quel

Verbo recepito. Il Poeta ha dunque il privilegio di udire il Verbo e la grande

responsabilità di trasmetterLo agli uomini desiderosi di conoscerLo.

Il poeta - nota Elias Caneffi (5) - è qualcuno che scrive, che al posto di tacere

scrive. E chi non “vede” il mondo nel quale viviarno puô difficiirnente avere qualcosa

da dire, qualcosa da scrivere, sottolinea l’autore. Il poeta è dunque qualcuno die
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vede, qualcuno che osa vedere.

Caneffi racconta, poi, che per caso un giomo trovô una lettera di un autore

anonimo con la data de! 23 agosto 1939; questa lettera era stata scritta una settimana

prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Nella lettera si legge: Tutto è

finito. Se fossi reaim ente un poeta dovrel poter iïnpedire ta guerra. (6)

Lautore anonimo vede la guerra prima de! suo scoppio, ode la fine prima che

avvenga, sente la responsabilità che pesa sul poeta di dover agire con la sua parola

azione. Quest’autore anonimo attribuisce un potere enorme al poeta: quello di poter

non solo prevedere il futuro, ma di poter agire su di esso, trasformarlo, di poter

addirittura fermare una guerra che non è ancora scoppiata. Ed è interessante rilevare

che questo autore si data del XX° secolo. Il che ci fa pensare die, nel corso dei

secoli, il poeta ha mantenuto il suo occhio di profeta-visionario e la magia della bella

parola capace di agire su! futuro. La parola del poeta è una parola d’azione che

affraversa spazi e tempi. Essa supera la filosofia - sostïene Auerbach facendo

riferimento a Dante - la quale:

non puô abbcindonare e oltrepasare la ragione;

essa sota fia poesia] è alÏ’attezza delia

nvelazione [del VerboJ è puô espnrn erla; eU

essa esce dall’ain bito della beÏÏa apparenzc, non

è più im itcione e non sta cil terzo posto

neÏl’ordine dopo la veiit4 bensi la verità nvelata

e la sua fonnapoetica sono una cosa sola. (7)
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Solo la poesia puà dunque avventurarsi oltre la ragione e la logica ed esprimere

il Verbo, perché in lei risuona il Verbo.

La parola-creatrice di Dante attraversa Ual di là e si lancia nel Cosmo infinito,

oltre la realtà, oltre Pimmaginabile. Vola nel cielo della Luna, la sfera più bassa, dalla

Luce più debole, - nota l’autore - del Paradiso. È giunta aile soglie del Paradiso. La

ragione comincia aU allegerirsi, la memoria ad allontanarsi.

Secondo un’idea antica - nota a Dante - l’universo è diviso in due dalla sfera

delTa Luna. Al di sopra della Luna tuffo è permanente, immobile eU eterno; al di sotto

tutto è soggetto alla caducità, al continuo mutamento, alla corruzione, Luomo nasce,

ovviamente, nel regno “sublunare”, ma aspira, più o meno ardentemente, a

trasumwiar, ossia ad oltrepassare la sfera della Luna e penetrare oltre “l’umano”, neT

regno delleterno e dell’infinito.

L’ombra di Ulisse è giunta al confine con il regno celeste, tra il finito e l’infinito,

tra il noto e I’ignoto, tra il permesso e l’interdetto. Appare dall’alto, in un Sole

nascente, Beatrice, la fanciulla che aveva risvegliato nel poeta adolescente l’Amore.

(Beatrice significa, non a caso, “colei che porta beatitudine, gioia e salvezza”). La

fanciulla arriva dall’alto in suo aiuto. Nel Cielo la bellezza di lei è ancora più

rispiendente che in Terra, eU aumenta linflusso “beatificante” suT Poeta. Nei suoi

occhi - dice Dante - porta beÏïezza e amore, nel suo sorriso porta saÏvezza e sapienza.
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Beatrice è colei che illumina la via ailtAmore, che si congiunge alla via della

Sapienza. L’Amore mette in moto il pensiero, è affività interiore che produce Sapienza.

L’Amore - afferma Dante - non è sostanza ma accidente ne lia sostajiza, il che significa

che puô appartenere o non appartenere all’essenza di un essere e che puô divenire

senza che muti l’essenza stessa dell’essere in cui si manifesta. Esiste nellincontro, in

relazïone all’altro, all’individuo che di volta in volta b prova.

L’Amore si manifeta nell’essere di Beatrice, in un Sole di luce sorridente, die fa

innamorare il poeta “muovendolo” in un viaggio straordinario nel Cosmo infinito. Il

suo legno, la navicella spaziale, è la parola poetica che cantando varca (8) un petago

cosmico pieno di pericoli e di meraviglie, mai espiorato prima. Dalla sfera della Luna

“varca” in quella di Mercurio che ospita gli spiriti attivi; poi di Venere, sede degli

spiriti amanti; e via fino al Sole con le sue anime sapienti; e poi Marte con j

combattentï per la fede; e ancora più sù fino a Giove, l’astro della Giustizia; fino a

Satumo, dimora dei contemplativi; naviga attraverso il Cielo delle Stelle, che sono

fisse, e giunge nel Cielo Cristallino o Primo Mobile. Il Cielo Cristallino si muove

infine in un ultimo cielo immateriale ed immobile: l’Empireo.

Il moto delle sfere celesti è concentrico e circolare, La nona sfera, il Cielo

Cristallino o Primo Mobile, ruota ad altissima velocità intomo all’Empireo spinta

dall’ardente desiderio di congiungersi a Lui. Questo moto velocissimo viene trasmesso

aile sfere “inferiori” mediante gli angeli o Intelligenze, j messaggeri dell’Empireo.

Nel Cielo delle Stelle fisse, mosso dai Cherubini, “trionfa” Cristo con la maUre
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Maria, espressione d’Amore e di Gioia. San Pietro, San Giacomo e San Giovanni

invitano il pilota del “legno” spaziale a passare un esame di teologia sul significato

della Fede, della Speranza e della Carità, iniziandolo cosi alla nona sfera mossa dai

Serafini. Per mezzo del suo “legno che cantando varca”, Pardimentoso viaggiatore

poeta supera j nove cerchi del Primo Mobile, che ruotano ad una velocità folle intorno

aU un punto luminosissirno, ed entra nel cuore del Paradiso Celeste, nella sua fonte.

Jacqueline Risset descrive la terza cantica della Commedia, corne:

un racconto astronom ico, un ‘avventura

scientifica dove la veÏocità di spostain ento nelle

sfere solleva una sorta di vento, dove la carica

erotica degti sguardi scain biati tra j due

cosmonauti - Dante e la sua compagna-pilota

BeatHce - clic vanaiio costantem ente in

tenerezza e in intensit4 non consente ta

coagutazione in racconto edificante. (9)

Un racconto die non vuole coagularsi, ma spirare leggero corne un soffio tra le

onde dei Cieli.

Dall’alto l’audace cosrnonauta contempla i pianeti sottostanti, e in particolare la

Terra, ÏxiuoÏa che ci fa tanto feîvci. (10) Dall’aiuola delle atrocità umane, il Poeta

distoglie b sguardo per rivolgerlo in alto, per levarlo verso li occhi belli di colei che

portô un raggio d’Arnore e di Gioia nella miseria della vita terrena de! Poeta, e che ora

nel Cosmo gli indica la via all’Empireo.
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In Dante la più alta Bellezza visibile passa attraverso il Sapere, mediato

dall’Amore. Il bello e il vero coincidono. Ogni conoscenza che raggiunge e comunica

è appassionata esperienza sensoriale e mentale insieme.

Grazie alla parola poetica, il suo ulegnoI, il Poeta fa esperienza dei Cieli ignoti

ed interdetti all’umano, penetrando nel Mistero universale. Un’avventura fatta di

musica, di danza, di colon, di sornisi, di dolci giochi e di luce intensa. Unavventura

trasunt ana, che osa lanciarsi oltre l’umano, oltre il possibile, spinta da una volontà e

da un amore incredibilmente tenaci. La parola poetica vola dall’umano al divino,

scrutando la Scienza, penetrando nella Sapienza, interrogando la Metafïsica, sfiorando

il Mistero ed i raggi caldi ed accecanti dell’Amore.

La Gioia s’intensifica mano a mano che sale nei Cieli. Nel Cielo del “gioviale”

Giove, il viaggiatore è illuminato e rassenerato dalla Giustizia che per gli antichi era

la fonte della felicità. Beatrice l’abbaglia con quella sua luce sovrannaturale,

difficilmente esprimibile in parole. Una luce che è Amore, perché da Amore

denva, e che per Amore investe, quale raggio riflesso, il Poeta abbacinato.

Ogni cielo ha la sua Luce - nota R. Giglio - il suo splendore, corne se da una

rnoÏteplicità di colon nascesse poi queÏl’unicaLuce, a cul tutti tendono. (11) È corne

un gioco di colon luminosi e di geornetrie attraverso i quali Dante viaggia fino

all’Incontro con l’Ineffabile.

9o aie! in que/. giooiÏfcceÏÏ
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/0 o/J/r de Ï’omor che h ero

segnre /1 occbl mfei nos1m froell. (i)

Questi versi, alla soglia del Cielo di Giove, superano ogni immaginazione

possibile e attestano - nota Giglio - corne effettivcmz ente egli abbia potuto vedere

1m magini, sentire suoni ed essere investito da irna luce, che rÉsulta incomprensibile alla

mente urnana proprio per II contenuto soprannaturale degli elementi che la

compongono. (13)

Il soprannaturale si fa linguaggio in un affo d’amore affinché il viaggiatore possa

comprendere:

sî denfro ô! lum! sônk creôlure

ooljÏôndo côntôcôno, e frc!ensf

or CD, or 9 orJ3 uiz sue figure..

Pr!mô, cônlando, ô suô nolô moofensz

poL d/oen/nndo l’un di quesh’ segn

un poco s’ôrreslooôno e lôclensu (1%)

Le “creature” di Giove, awolte da bagliori di luce, volano cantando disponendosi

in figure geometriche di lettere dell’alfabeto. La Luce si fa Scrittura, Verbo.

L’Ineffabile si manifesta in un alfabeto muto, accompagnato dalla musica e dal

movimento danzante dei bagliori di luce. La piuma del Poeta trema di fronte a tau

immagini inesprimibili, e chiede aiuto alla diva Pegasea, alla Musa, affinché b aiuti
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a scrivere quesfi versi. E corne dipinto tra i versi, compare un versetto biblico, in

latino, de! Libro della Sapienza: DILIGITE JUS TITIAM, OUI IUDICA TIS TERRAM.

“Amate la Giustizia voi che giudicate sulla Terra, voi che avete la responsibilità di

governare”. Una frase che suona corne un comandarnento divino dal lontano Giove per

gli uomini della Terra che dovrebbero agire secondo Giustizia.

Una luce bianca intensa “investe” il viaggiatore. Appare un’ aquila che suggerisce

nella sua “stilizzazione” una emme.

L’aquila è l’uccello che vola più in alto di tutti, dotato di una vista acuta e potente

capace di sostenere i raggi de! sole. Nel mondo pagano simboleggia la giustizia. Nel

mondo cristiano diventa il simbolo dell’evangelista Giovanni, chiamato da Dante

Ïgug1ia di Cnsto. Ambedue questi mondi le attribuiscono forza, perspicacia e

contemplazione, ossia quegli attributi che l’era antica affidava al Dio Giove. Non è

dunque un caso che l’aquila appare ne! Cielo di Giove, !‘astro e il Dio antico della

Giustizia, apportatore d’armonia e di felicità.

L’imrnagine dell’aquila nasce in una “M”, lettera simbolica della Monarchia

universale, la forma politica cara a Dante, la sola - secondo lui - capace di assicurare

giustizia e bene sociale.

Il Poeta astronauta vola ne! cielo di Giove, e nell’aftraversarlo “sente” e “vede”,

in una parola fa esperienza del!a Giustizia, dell’Armonia delle virtû, delle stelle, ossia

di quella forza principale che ordina il Faradiso CeÏeste.

Alcum secoli più tardi un regista inglese, con la tecnica della sua epoca, con il
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“legno” cinepresa, dà vita sullo schermo ad un altro viaggio cosmico fino a Giove,

ed ancora oltre, beyond the infinire.

* * * *

Durante gli anni dei primi viaggi nello Spazio compiuti dall’Uomo, il regista

inglese Stanley Kubrick, affascinato dal Cosmo e dall’infinito, decide di realizzare un

film sul volo dell’essere umano oltre il pianeta Terra.

Si documenta molto sulla lefferatura dello Spazio, legge di tutto dall’astronomia

alla fantascienza, e probabilmente legge anche Dante. Uno scnttore americano, Arthur

Clarke, cattura particolarmente la sua aftenzione al punto di prendere l’iniziativa di

scrivergli personalmente una leffera. In questa lettera gli confida, senza conoscerlo,

di voler realizzare ‘a really good science fiction movie”, e che desidererebbe

approfondire le ragioni per le quali si tende a credere all’esistenza della vita di

intelligenze extraterrestri; e l’impatto che una eventuale scoperta di vita extraterrestre

avrebbe su di noi, e sul futuro del nostro pianeta.

La lettera, ricevuta dal suo destinatario nel mese di marzo del 1964, viene leffa

con molta curiosità dallo scriffore, occupato, proprio in questi tempi, con delle ricerche

“sull’Uomo e b Spazio” per la “Time-Life Science Library”. Clarke risponde a

Kubrick proponendogli un incontro a quattr’occhi per discutere ed approfondire

meglio il suo progetto-fiim.

Nel loro primo incontro b scrittore propone al regista, corne spunto per il film, un
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suo racconto scritto nel 194$ intitolato The Sentinel, poi ripubblicato nel 1951 nella

rivista Ten stoiy fantasy, con il titolo: Sentine! of Etemity. Si tratta di un viaggio

d’esplorazione nellUniverso che ha preso avvio dalla scoperta di un’intelligenza

extraterrestre “sepolta” migliaia d’anni fa sulla Luna. L’idea non dispiace a Kubrick

che vuole fare un film sull’esplorazione dellUniverso, interessato particolarmente alla

relazione dell’uomo con l’infinito, con l’ignoto, mirando a qualcosa - precisa - che “non

sia mai stato realizzato primat’, perché “al limite del possibile”.

La storia The Sentine! è presa in considerazione, ma il regista sostiene che bisogna

rielaborarla, e propone a Clarke di cominciare subito a scrivere il romanzo prima di

passare al copione de! film:

“Fie proposed that we sit down andfirst write

the stoiy as a compÏete novel”, wrnte Clarke.

“That way, before embarking on the dnidgeiy of

the script, we [coutd] let our imaginations soar

freelv 6v devetoping the stoiy as a noveÏ zcpon

which the screenplay wouldeventuallv be based.

We wouÏdgenerate more ideas this way, StanÏey

lhought, and give the plvject more bodv cmd

depth.” (15)

Clarke acceffa l’idea di scrivere prima il romanzo, “con un occhio rivolto allo

schermo”, che servirà da base per il copione de] film. Ma in pratica romanzo e

copione finiscono per essere scritti allo stesso tempo, influenzandosi a vicenda, come

sostiene Clarke:
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nove! and screenplcty were being wiitten

simuÏtaneously, withfeedback in both directions.

Som e parts of the noveÏ Ïiad theirfinal revisions

ter we had scen the rushes based on the

scivenpÏav baed 017 earÏier versions of the

navet... and sa on. (16)

Da questa intensa collaborazione tra romanzo e film, tra scriftore e regista, nasce

il capolavoro: 200]: Odissea nelÏo Spazio, il viaggio d’esplorazione dell’Uomo nel

Cosmo infinito, il suo folle volo nell’universo, dipinto corne un vasto oceano cosmico,

sul quale naviga 1’Ulisse astronauta dei tempi futuri alla ricerca-conoscenza di nuovi

mondi-astri. Esso rappresenta - nota Kubrick - Hie las! ever-expanding frontier for

mankind expÏoratoiy voyages. (17)

Molti problemi e dilemmi sorgono su corne finire il romanzo-film e su corne

“descriver&’ o “dipingere’ gli extraterrestri. Corne li vede l’occhio umano? Corne

immaginarli? I due autori decidono di rivolgersi ad un noto scienziato, C. Sagan,

autore di Intelligent Lije in the Universe, per quaiche consiglio vitale.

C. Sagan risponde loro che sarebbe meglio “suggerirli” piuttosto che

“inventarli”:

J argued that the nztrn ber of individua!!y ztnlikeÏy

events in the evotutiona,y histo,y ofmctn was So

great that nothing like us is ever !ikely to evolve

agazn anywhere else in the uaiverse. I suggested

thai any explicit represen talion of an advcrnced
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extrateirestriaÏ being wa bound to have at teast

an element of fatseness about if and that

tue best solution would be b suggest rather

than explicitÏy to display the

extraterrestnals. (18)

I due autori acceffano il suggerirnento dello scienziato risolvendo cosi uno dei

loro dilemmi. Ne resta un altro, alquanto arduo: corne e dove finire l’avventura

galattica dell’Ulisse Bowman? Egli ha superato i ‘cancelli delle stell&’, e dove va a

finire, poi?

Dopo due anni di profonde riflessioni e discussioni, i due autori non riescono

ancora a “vederet’ la fine della loro avventura. Lo scriffore, esausto, suggerisce Giove

corne possibile meta di Bowrnan. La navicella spaziale - non a caso chiamata

‘Discovery” (to discover = scoprire) - pilotata da Bowman viaggerà fino a Giove, e

II l’uomo espioratore troverà “nuova vita nell’utero di un astro in orbita nel Cielo, it

his image oJ hiin se’f al this stage ofhis developmen! - spiega a Kubrick - andperhaps

- conclude - the Cosmic Consciousness has a sense of humour. (19)

Lidea di Clarke è accolta con entusiasmo daKubrick. I dilemmi sono risolti, rna

il film non procede cosi facilmente corne il romanzo. Il regista decide di uccidere,

durante il viaggio verso Giove, tuffo l’equipaggio aU eccezione del comandante

Bowman, lunico sopravvissuto corne Ulisse nell’Odissea, nota lui. Sarà lintelligenza

artificiale creata dallUomo, Hall il computer 9000, a uccidere j compagni di Bowman.

L’intelligenza artificiale si distacca dall’Uorno diventando un ‘essere” sconosciuto,

capace di pensare ed agire da sé, capace di uccidere con il suo “occhio” elettronico,
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apparendo dunque allumano corne un extraterrestre.

In una conferenza, Clarke specula su! futuro di queste macchine ultra-intelligenti

e sulla possibilità che gli extraterrestri siano proprio macchine “non-organiche”

Jihis wouÏdJ make them highty suited for

inteiteÏÏar flight because in achines don ‘t mmd

waiting cuvund for thousands of yeai. They

don ‘t in md vacuum conditions; in fact they

probablv prefer them. They don’t mmd high

accelerations. So if we do hcwe anv visitors

from space I suggest they won ‘t coin e in

spaceshis, thev witl be spaceships. (20)

Credo sia qui interessante notare che l’extraterrestre non sarebbe altro che, secondo

Clarke e Kubrick, una nostra creazione, partorito cioè dalle nostre menti sotto forma

di intelligenza artificiale die “invaderebbe” il “nostro” pianeta,

Romanzo e copione sono finiti. Kubrick passa “all’azione”, alla “visualizzazione”

sullo schermo. Sente troppi dialoghi, a suo avviso non importanti. Li taglia. AÏ posto

delle parole preferisce la musica. E la musica accompagna le immagini danzanti sullo

scherrno. Lo speffatore ha l’impressione di trovarsi di fronte a un dipinto “vivo”, che

si muove, che suona, che balla corne i versi di Dante nella mente de! lettore. Il regista

afferma di voler visualizzare, per j suoi spettatori, un’esperienza che va oltre le parole:

I tried to work things out, so that nothing important was said in flic dialogue wid that
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anything important in hie film be transÏated in tenns of action. (21)

Il film viene subito criticato, b spettatore non capisce questi “silenzi musicali,

si lamenta che il fim manca di parole e di umanità. In un’intervista avutasi con un

giornalista del New York Times, Stanley Kubrick risponde aile critiche rilevando che:

TÏ?ere are certain areas’ offeeÏing ond reality that

are notably inaccessible to words. Non-verbal

fonns of expression such as in usic andpainting

cai; get ai these areaç, but words w-e terrible

straitjacket. It v interesting l;ow in cuiy pIisonerv

ofthat strai/acket resent its being Ïoosenecl (22)

I dialoghi imprigionano Puomo impedendogli di vedere oltre, per questo motivo

tutta la prima sequenza (e Uultima) del film, intitolata “The Dawn of Man”, non ha

dialoghi solo musica, la musica potente di Richard Strauss: A isa sprachl Zarathustra.

La musica accompagna immagini straordinarie della Terra, del Sole nascente e

morente, de] Cielo. Poi compare il primo uomo, l’uomo-bestia, sotto forma di

scimpanzé. L’uomo-bestia scopre che un osso umano puô diventare uno strumento di

potere neile sue mani, un mezzo di distruzione che utilizzerà per ammazzare suo

fratelbo, e altri suoi simili, allo scopo di occupare sempre più territorio-potere. E non

a caso in questa sequenza risuona la musica Cosi parlô Zarathustra di Strauss, die fa

pensare subito al Cosi parlô Zamthustra di Nietzsche, a quella frase che dice che

luomo è corne un cavo teso tra la bestia e il superuomo, un cavo al di sopra di un

abisso. L’uomo-bestia di Kubrick anela a superarsi. Vittorioso lancia nel Cielo II suo
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“strumento’ di potere, il quale volando in alto si trasforma in una navicella spaziale,

galleggiante nello Spazio, e l’uomo-bestia si tramuta in un super-uomo deilo Spazio

che naviga verso Giove.

Il vaizer di Strauss, Blue Danube, accompagna questo baizo deli’Uomo (di circa

tre milioni d’anni) nei Cieli infiniti, in una danza astrale di una bellezza pittorica

meravigliosa. Non c’è fiente di meglio de! Blue Danube di Strauss - dice il regista -

per dipingere grazia e bellezza in movimento.

Nella seconda parte del film, dopo il vaizer astrale, si cominciano a sentire dei

dialoghi; b stesso computer 9000 chiamato Hall, parla attraverso il suo occhio

artificiale, e uccide tutti j membri della navicella spaziale ad eccezione di Bowman

che riesce a sopravvivere e a prevalere sull’intelligenza artificiale. Solo, nella sua

astronave, Bowman compie, nell’ultima sequenza, il folle volo di Ulisse, lanciandosi

affraverso le luci accecanti di Giove, uno spettro di suoni e colon, e ancora oltre,

nell’infinito, nel mistero per ritrovarsi parte di esso, nel grembo di un astro, in orbita

nell’Universo.

La conclusione del film suscita moite polemiche e controversie. MoIti spettatori

la trovano ambigua ed incomprensibile. Clarke sostiene in unintervista che non si puà

pretendere di capire tutto in quanto: ive were dealing with the mystely ofthe universe,

and with pow ers andforces greater than man comprehension, then by definition they

couÏd flot be totalÏy understwidabÏe. (23) Il film si è lanciato oltre il limite della

comprensione umana, in un viaggio trasurnano, per usare il termine coniato da Dante.

Tra i commenti degli speffatori credo sia importante citare il cosmonauta russo
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Alexei Leonov, il primo uomo del nostro pianeta che osô “camminar&’ nello spazio.

Dopo aver visto il film dice a Clarke e a Kubrick: Now Ifeel I’ve been in space

flvice. (24) 1 due autori ne sono ovviamente lusingati, sono riusciti nel loro intento.

Quaiche mese più tardi, anche lastronauta Neil Armstrong sostiene che il film: was

a particuÏarly fine production, w 11h exceptionaÏÏy accurate portrayals of spaceflight

conditions and visual effects. (25)

Il film e il libro con b stesso titolo 200]. Odissea nello Spazio, nonostante le

entiche, hanno un successo mondiale.

Il libro di Clarke è accolto più favorevolmente dalla critica, forse perché più

comprensibile del film. Kubnick, a proposito dello scnittore, dice in un’intervista che

egli (Clarke) è in qualche modo riuscito a: capture the hopeÏess but admirable hum an

desire to know rhings that cwi really iiever be known. (26)

Penso che questo commento del regista possa applicarsi anche al suo film, e a

Dante stesso. L!immaginazione umana è volata cosi in alto e cos! bontana, spinta

dalPantico desidenio di conoscere l’ignoto e l’infinito e dall’anelito insaziabile di

raggiungere mete irragiungibili, da toccare la frontiera con il reale, e tuffarsi ancora

oltre, ne! suo futuro.

* * * *

Se osserviamo affentamente il Cielo di flotte possiamo notare un ptmto

luminosissimo tendente al giallo. È Giove, il più grande pianeta del nostro sistema
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solare. Nessun astronauta è ancora riuscito ad attraversare, in carne ed ossa, il suo

cerchio e le sue luci ed afferrare sul suo dorso. Due veicoli spaziali, Voyager 1 e

Voyager 2, furono lanciati su Giove nel 1979, più di dieci anni dopo l’uscita del film

di Kubrick. Ne! 1995 un altro veicolo spaziale, Galileo, riusci a raggiungere Giove

e a lasciar cadere una sonda prima di andare in orbita. Grazie al veicolo e alla

sonda, gli strumenti creati dall’Uomo aï fine di avventurarsi più lontano dei suoi

limiti “fisici” possiamo “vedere’ e “conoscere” il pianeta Giove. Sappiamo per

esempio che il suo campo magnetico si stende su $ milioni di chilometri da! pianeta,

e che esiste un cerchio le cui particelle dispergono diversi colon.

Kubrick e Clarke dovevano averlo già intuito negli anni ‘60. Nel film si puà

infatti vedere una specie di cerchio che ruota intomo a Giove, un gioco intenso e

spettacolare di luci e colon, visto dalla prospettiva de! personaggio Bowman che ci

viaggia attraverso. Dopo l’esperienza Giove, Bowman trova una “nuova” vita in un

astro nellInfinito.

Dante vola ancora più in alto. Dopo aver fatto espenienza del pianeta della

Giustizia, supera il Cielo di Giove, quel!o di Saturno, il Cielo Stellato, j nove cerchi

che ruotano vorticosamente ad una velocità folle nel Cielo Cristal!ino (i quali mi

fanno pensare aile Colonne d’Ercole superate da Ulisse), per arrivare, cieco,

nell’Empireo. Qui, corne Bowman, trova una “nuova” vita, acquista una novella vista,

che si riaccende in lui permettendogli di vedere lIneffabile.

* * * *
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Dante è arrivato nel Cielo di Saturno, Beatrice non puè più ridere, di quel sorriso

che è espressione di gioia e d’amore, se b facesse Dante non resisterebbe ad un tale

bagliore e ad un tale spiendore. Cadrebbe incenerito accanto alla donna amata. Non

è ancora pronto per sostenere tale visione. Si arrampica tremante ma risoluto sulla

scala doro di Giacobbe per giungere nel Cielo Stellato e contemplare il trionfo

dellAmore in unfulgidissimo sole, Solo allora riesce a scorgere il riso di Beatrice,

senza “bruciarsi’. Non riesce perô a trovare le parole per descriverlo. Si sente

smarrito di fronte a tale visïone che ha tanto trascesou Uumana mente da essere tutta

oblita:

90 erô corne quel che si rl.5enle

dl ozslone oblilo e che $ 7ngegnc

Indômo di ridurksl ô Ïô menle., (27)

Beatrice b soccorre e b guida dai tre testimoni di Cristo, dai tre apostoli San

Pietro, San Giacomo e San Giovanni, danzanti nel Cielo delle Stelle fisse. In questo

tenace viaggio despiorazione dellal di là, Dante dovrà passare attraverso una prova

metafisica, un esame preparato dai tre apostoli, la cui materia è l’esperienza stessa del

viaggio dellinterrogato. S. Pietro è il primo esaminatore, il foco felice, che va

danzando e cantando incontro a Dante:

CZ)i quellô che b nol& dipiù carer.i



234

o!di’!o usdre un foco sfehce.

clx nuio ai Ïc.sc!ô d’ ph ch!rezz&

e Ire fiale inlomo cJi’ ‘elrice

si aoÏse con un cnIo InIo dfvo,

clx ïô rni fnIc.s! nol ml rldlce. (2c5)

Luce, movimento e musica accompagnano questi versi. S. Pietro è avvolto

da una luce ardente, e spiende di felicità. Il suo spiendore supera le altre fiamme. Il

suo canto è cosj “divino” che il Poeta non riesce a conservame nella mernoria il

Suono. Non puô più scrivere. Tace. Beatrice invita S. Pietro a esarninare Dante sulla

fede:

O luce e1em Ï.]
IenÏô coslu! Si” puni! lien! e grai.

corne Hplce. Inforno de ïô fede.

per 1 quc? hi su per b mare nddvl. (?Ç))

S. Pietro è colui che, corne narra il Vcoigelo di S. Matteo, al richiamo del Maestro

riusci a camminare sulie acque del Mare (sebbene poi, levandosi il vento, ebbe paura

e perse quel primo slancio di fede cadendo nel Mare). Il Poeta ioda quel primo slancio

“del cuore” nel quale vibra tuffa la forza della fede.

Il viaggiatore è invitato da colui che ebbe feUe a spiegame il significato. Fede

che è? Prirna di parlare, volge il suo sguardo a Beatrice per avere il suo consenso.

Ella prontarnente gli suggerisce col sembiante che egli lasci sgorgare dal labbro ciô
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che scaturisce dal suo intimo corne da fonte. Dante, rassicurato, parla riprendendo le

parole di S. Paolo: “la fede è sostanziale fondamento di cose sperate, Rirgornento,

ossia mezzo, ragione, che porta a credere fermamente nelle cose non parventi, non

visibili, non comprensibili dalla ragione umana”. I versi continuano esprimendo

l’abissale dimensione del Cielo, la sua suggestiva profondità.

Il pianeta Terra appare cosï lontano, immerso nelle nuvole grigie del suo

conoscere. Una distanza vertiginosa separa la Terra dal Cielo, che sentiamo in quel

“qui” e “là giù”. Solo la Speranza, Ï’aÏia spene, puô diminuire questa distanza e unire

j due mondi.

La fede del Poeta rispiende nei versi, una fede lurninosa e gioiosa sgombra da

dubbi e paure che gli permette di “camminare” sulle acque del Cosmo infinito.

San Giacorno gli viene incontro e b esamina sulla Speranza, un attender ceilo -

dice il Poeta - de la gloria Jtttura.

La speranza è una forza diretta verso il futuro, una “visione” di ciô che possiamo

realizzare con la volontà. F. Alberoni sostiene, ai giomi nostri, che la speranza

scaturisce dal desideno di wn ore, dal desideno di esprirn ere noi stessi, daÏ desideno

di libei-tà. (30) La fonte della speranza è la fede in un ideale, corne la libertà, il

paradiso. Speranza e fede sono dunque connesse, Puna agisce sull’altra, l’una si nutre

dell’altra. Speranza è possibilità d’azione, affermazione del nostro “essere” nella

vitalità del Cosmo.

In virtù della speranza, di quest’attesa piena del desiderio di raggiungere la

beatitudine, la felicità, la conoscenza, il Poeta compie l’alto volo. “Alto” non “folle” -
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precisa - delineando una differenza tra lui e l’Ulisse del XXVI0 canto dell2}iferno, il

quale osô lanciarsi tardo e vecchio al di là de! Possibile senza l’aiuto delle cosiddette

virtù teologali.

A mio avviso è molto interessante questo bisogno di Dante di dover giustificare

il suo volo corne “alto” in contrapposizione a quello “folle” di Ulisse. “Alto” perché

guidato dall’Arnore, dal soprannaturale - si difende lui - e “folle” perché troppo audace

e troppo superbo per l’umano, “da solo”. A questo punto sorge una domanda: osare

espiorare l’altro mondo da “uomo vivo”, raggiungere l’Ineffabile, il Soprannaturale, e

vederLo, non è tremendamente audace e superbo, in una parola “folle”?

Dante è mosso dallo stesso ardore di Ulisse, dalla stessa curiosità e volontà di

sapere, di “seguire virtute (che per gli antichi Romani era il sentiero dell’eccellenza)

e conoscenza”. I due voli sono troppo simili, e il Poeta b sentiva.

Lo schiarato spÏendore di San Giovanni appare a Dante in un cerchio di danze.

Curioso spalanca gli occhi per cercare di vedere rneglio. Nello sforzo che fanno i suoi

occhi e la sua ragione per vedere se egli sia veramente in Cielo anche con “il corpo”,

si accorge di rimanere “abbagliato” e di non vedere più nulla. S. Giovanni gli rivolge

la parola gentilmente:

Ï J C7) /‘cbbgÏi

per oeder co che qui non b Ïoco?

9n 1err Ierr ê ‘!mio corpo... (31)
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Ma la sua cecità continua. È spaventato. Non riesce più a scorgere neanche

Beatrice. Pertanto l’ultima prova, quella sulla Carità, passa attraverso la cecità

completa del viaggiatore. La Carità coincide qui con lAmore, corne vuole

ltinterpretazione cristiana. LAmore è bene, dice Dante, è Sommo Bene, e tutti gli altri

beni non sono che lumi dei suoi raggi. Tutti i “beni” tendono a Lui. Le anime anelano

a ricongiungersi alla loro prima Causa, alla Somma causa o Sommo Bene. (Da notare

die Dante, nei suoi versi, ha abilmente tessuto la teoria di Aristotele con quella

cristiana).

Secondo Singleton la carità è una specie dunore e “amore” è la denominazione

approjniata per tutU i moti della volontà. (32) Il viaggio d’esplorazione è un moto

della volontà, dell’amore. Nella sua cecità Dante comprende, che è l’Amore che Plia

mosso aï viaggio, al1x1to volo, a farne esperienza. La “Carità’, diceva S. Agostino, è

“esperienza d’Amore”.

Il cosmonauta sale al Cielo Cristallino, o Primo Mobile, ha ritrovato la vista e puè

ora contemplare, negli occhi di Beatrice, un punto luminosissimo eU immobile intorno

a cui muovono velocissimi nove cerchi, che vanno via via rallentando. Ode i con degli

angeli, messaggeni del Sommo A more. Il punto luminosissimo che scorge nispecchiato

negli occhi di Beatrice prima, e che poi “vede” “direttamente”, è più piccolo delle

stelle - dice lui - è quasi impercettibile, eppure da quel punto microscopico depende

il cielo e tutta la natura. Un con trasto sublim e rileva il Torraca.

Dante si tuffa negli occhi di Beatrice, e vi naviga tra onde di luce, movimento, e
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musica, Giunge in quel luminosissirno punto senza movimento, fuori dallo spazio:

l’Empireo.

Ne! Convivio Dante descrive l’Empireo corne quieto e pacfico luogo, corne b

soprano edificlo de! niondo, nel quaÏe tutto b mondo srnchiude, e di fuon dal quale

nulla è, ed esso non è in luogo ma fonnato fu solo ne la prima Mente. (33)

L’Empireo non esiste in un luogo, non è luogo, è Mente, precisa l’autore. Il

cosmonauta Dante è dunque uscito dallo spazio e cia! tempo, ed è penetrato nella

Mente dell’universo, nelÏ’inimmaginabile. Grazie alla sua grande abilità d’artista, il

Poeta riesce a plasmare l’inimmaginabile in un “canto” sublime. Cielo fisico e Cielo

spirituale si compenetrano.

Il lento cadere delle stelle e l’apparire dell’aurora rammentano all’uomo la vastità

infinita del Cielo. Dante contempla il Cielo e vi scorge un mirabilefiume di luce:

8 cia! Ïwae inform dl rivera

frÏoldo difrigore, inlr due riae

d’plrile di’ mlrhilprlmoer. (3’)

Da quel fiume sp!endente di gran luminosità escono faville vive, gli angeli, tra

fiori profumati primaverili. E poi vede la Candida rosa che si dilata via via che saie

verso l’alto, e si ingrada, si leva di grado in grado, effondendo profumo di eterna

primavera. Nell’ebbrezza dell’estasi di tale contemplazione, bril!ano e cantano i versi

in una profonda melodia dello spirito.
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Beatrice si rivela a Dante in un angelo fulgorante e “sorridente” di speranza, e poi

scompare nelle altezze celesti. La sua bellezza si trasmoda, ossia supera la misura

umana. L’angelo messaggero deÏl’Amore, messaggio egli stesso, funge da mediatore

ne! Paradiso, tra l’umano e il soprannaturale. Beatrice è la mediatrice di Dante, il suo

angelo, la sophia aetema,

Il poeta è giunto all’ultimo canto della Commedia, alla visione dell’Ineffabile,

dell’inimmaginabile. Volge gli occhi nell’etemo lurne e la sua vista si fa più acuta, più

potente:

cbd i ml orIô, oenendo slncer,

e p11 e pi1 infro per ib rgg1o

de I’cli½ luce che d sd cern. (35)

Ed essa si profonda entro il raggio dell’etemo lume, che non dipende da allia

luce, in quanto fonte di ogni luce. Da quel momento in poi ciô che vede è ben al di

là della natura umana, e perciô inesprimibile con parole, addirittura impossibile da

ricordare:

quind mnnnzi II mb vederfu mggbo

che ‘ÏpcrÏar no,slro, ch ‘i i’ al.s!ô cede,

e cede Ï memorl 1nbo oIfrggbo.

colul che somafndo oede,

che dopo il sogno Ï pssboae lmpress

r1m,ne, e Ï’cÏfro menle non riede,

col,I son b, chd quasi /u11 cessn
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mî aisione, ed wzcor mi disHll

ne/ core il dolce che nncque d esyn. (3&

Di fronte alla trascendente visione il Poeta-viaggiatore si sente limitato. Ma

l’impossibile di fronte acui si trova sembra rafforzare la sua volontà e la sua tenacia

a non arretrare e ad andare oltre, a dar forma sensibile al sovrasensïbile, a far distillare

il raggio della visione nei suoi versi, a rendere materiale e corposo l’immateriale. La

mente non ricorda, ma un frammento della sua immagine resta ne! core. Il Poeta

aguzza la vista e cerca di penetrare nel mistero. AI contrario del mistico che

abbandona tulle le operazioni deÏÏ’inteÏletto per elevarsi al sovrannaturale, Chimenz

nota giustamente che Dante:

non si abbandona, non si obflq, [J non si

annega neÏtmmensità detto stupore e

deÏl,more, ma studio e misura il progressivo

incremento dette sue facottà umane [J con

m iraco]osa tucidità intellettuale, con tutta la

tension delta volont4 fino atldtiino otto

delIneffabite dramma (37]

Il dramma di cui parla, Chimenz b vede nella sopraffazione della luce divina sugli

occhi umani, nella sofferenza subita da questa forza soprannaturale. (CPer Ï’cume che b

soffersi de! ciao rggbo). Nonostante tale forza, tale sopraffazione, Dante non indietreggia,
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al contrario, apre bene gli occhi allinsostenibile luce. Il suo ardimento è tale, che la

Conoscenza alla fine cede a tanta volontà, e si lascia vedere per un istante dalFuomo:

6’ mi ricordo ch’lofripcù ardulo

per queiïo a osÏener, tnÏo ch ‘b glunsi

/‘uspeio mb coi oÏore infinio. (3ô.)

Penetrato nella visione del Mistero dell’Universo, tanto ricercato, tanto sofferto e

tanto agognato, il Poeta si p,vfonda nelle sue abissali profondità dipingendone nei

versi una sua favilla da lasciare a la futuni gente. Ma a noi futura gente, avverte

Chimenz, resta:

t’imprecisione in ciii Dante ha Ïascicito la

descrizione dcl in ercwiglioso in iste,v di htci

indate e ficunrneggianti, in cui direi clic si ccli

più che si ilveti Dio [..] Il mistero teotogico

mn ane, cosi, poeticclin ente m istero; eppure la

fantasia ne Ïic direi, la coin in ossa intuizione; in a

non è il disegno che suscita la commozione

della fantasia, bensi il senso di stupore di

queti ‘incomprensibile rivelazione. ‘39,)

Credo che il commento di Chimenz possa applicarsi anche al film 200]: Odissea

nello Spazio. Anche qui, alla fine, il Mistero rimane “poeticamente mistero”, e b

spettatore intuisce l’Incomprensibile dall’incanto e meraviglia della scena finale.
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Nel Poeta c’è una tensione continua dell’intelletto e della volontà per riuscir a

svelare il Mistero. Usa tutte le sue attività e capacità intellettive, si paragona al

matematico che si sforza invano di trovare l’introvabile principio della misura esatta

de! cerchio. II cerchio nota J. Risset:

è una lotta contro la geornetria perché flOfl si

puô in isurare con la geom e tria stessc4 e tuttavia

ne è la ragion dessere. Il pensiero di Dante è

profondam ente carc#terizzato da questa tensione

paradossale, cia questo desideno ciel paradosso

che annuÏla le certezze e nnnova le

percezioni. (40)

Il Poeta riconosce i limiti posti all’umano, ma aÏlo stesso tempo, come Ulisse, si

scaglia oltre essi neWassurdo tentativo di fare esperienza del cerchio, de! paradiso

(dalliraniano “pairi-daeza” recinto circolare), della ttcircolaritàfl del paradosso.

Negli ultimi versi la Conoscenza si rivela improvvisa e istantanea corne un

fulgore che percote la mente. Ma il poeta non la rivela. l’al/. faalama qui mncà la

possa. La piuma immaginativa del poeta s’arresta. Sentiamo l’eco del silenzio

risuonare nei suoi versi, il soffio deiltincanto sfiorare la pelle, Ualone delÏ’Ineffabile

luccicare negli spazi vuoti.

Dante ha sfidato ltlmmaginazione, attraversandola tutta, facendone Bsperienza

‘col corpo” e con la mente.
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La sua parola-creatrice, lombra di Ulisse, è volata oltre le colonne dErcole del

Possibile, oltre quel confine tra realtà ed immaginazione, negli abissi vertiginosi

dellInfinito, del Mistero, e dellineffabile, compiendo il folle Volo.

* * * *

NOTE:

(Fig. 1) Illustrazione del nostro sistema solare, in J.M.Pasachoff, W. linon, Solar System,

Hougliton Mifflin Company. Boston, New York. 1998.

* * * *
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Conclusione

Utisse in i ha sempre qffascinato fin du ragazzo.

J. Joyce

Tutu pensavana che non esistesse, che fosse

coin e tA raba fenice o A tÏantide, frutto di

un ‘altissiin a fantasia diventata in ito o leggenda.

f invece, eccok4 Troia cu nostri piedi, ilportata

alla realtà dat fen.’ore letterailo cia Heimich

Schliernann 132 curni fc solo sutta base dette

indicazioni ornenche. E se Troia esisteva eU

esiste, là dove dicono t7tiade e t’Odissea sono

dunque esistiti Etena ed A gam ennone, A chiite e

Patrocto, Ettore e Ulisse. (1)

Ulisse è dunque esistito, scrive Alessandro Cecchi Paone nel suo diario di bordo

a Troia, oggi Hissarlik, nel giugno del 2002, Frima di trasfonnaiwi in tutti ipersonaggi

letteran successivi è stato nella reaÏtà un nom o, in came ed ossa. Un uomo che ha

compiuto un lungo viaggio nello sconfinato e misterioso Mare, affrontando rischi e
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pericoli, mostri e sirene, e che, naufrago, racconta le sue avventure straordinarie

entusiasmando il suo pubblico.

II viaggio avventuroso è raccontato, ascoltato, tessuto in versi dagli aedi, dai poeti,

che seducono ed ispirano altri poeti, e scriftori, piffori, scultori, archeologi, registi,

navigatori, viaggiatori, espioratori. Il viaggio-awentura Ulisse affascina enormemente

le generazioni successive, soprattutto dell’Occidente, e si moltiplica continuamente tra

realtà eU immaginazione.

Piero Boitani scopre UÏisse anche nella tradizione leggendaria giapponese di

Yuriwaka daijin. Forse furono i Portoghesi - ossenra - che sbarcarono in Giappone

nel 1543 a raccontare ai Giapponesi le avventure di Ulisse che riecheggiano nel nome

di Yuriwaka, o Yuliwaka (2). 0 forse il Giappone aveva già il suo “Yuliwaka”, prima

dellarrivo dei Portoghesi, e chissà forse prima dei Greci,

Anche in Cina si è scoperto, intorno al secolo X, un presunto frammento

dell’Odissea; e Keene - citato da Boitani (3) - ci fa notare che un celebre navigatore

espioratore cinese, Cheng Ho, aveva navigato con navi enormi da Ceylon al Golfo

Persico e poi al Mar Rosso fino a Zanzibar, quaiche decennio prima di Vasco da

Gama.

A questo punto Boitani non puô fare a meno di porsi una domanda, nella quale

credo profondamente anch’io: O non è più ragionevole ntenere semplicem ente che

Ï’Onente possedesse già di per sé leggende autoctone para-odissiache? (4) E che,
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dunque, - continuo io - il “fattore Ulisse”, (o Yuliwaka o altro) non esista solo

nell’Occidente ma sia presente in diversi uomini e donne del globo, in maggiore o

minore intensità?

Ai margini dell’Europa notiamo che James Joyce non è il primo Irlandese aU

essere affascinato da Ulisse; già nel XIII0, o forse nel XII0 secolo della nostra èra,

osserva Boitani:

esiste una “versione” in edio-irlandese

dell’Odissea intitoic#a ‘Menigud Uilix in aic

Leirtis’Ç in cui la profezia di Tiresia viene

sostituita doit mncontm con il Giudice della

Vent% o det Giusto, il quate, dietro compenso

di novanta once d?ro rosso, insegna a Ulisse, in

maniera enigrnaiicq, ta via per tornare a casa. (5]

Sorgono qui diverse domande: com’è arrivata questa versione dell’Odissea

nell’Irlanda medievale? È possibile che provenga da leggende e tradizioni celtiche?

È possibile che abbia ispirato Dante? E perché no?

Alla fine del XX° secolo, Boitani scopre, con grande piacere, che “Discovery”,

la navetta spaziale americana, lancia la sonda europea che, non a caso, porta il nome

di Ulisse, o tentare le non percorse lontcuianze dcl mondo senza gente dietm il sole,

almeno cosi si legge ne! “San Francisco Examiner” del 7 ottobre 1990, p. D-13, il
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quale cita poi i versi di Dante del XXVI° canto dell 7nferno. Per Boitani non ci sono

dubbi: è il coïnpimento odierno del folle volo di Ulisse.

La sonda spaziale “Ulysses” doppia il pianeta Giove per poi viaggiare fuori

daÏÏecÏittica, ove, in assenza di pianeti, il mondo è senza dubbio «sanza gente» (6),

scrive Bruno Bertotti, professore di Fisica Nucleare e Teorica, a Boitani rivelandogli

la sua grande passïone per Ulisse che è tale da riuscire a far battezzare una navicella

errante nello Spazio con il suo nome, pensando, ovviamente, ai versi di Dante.

Le parole di Dante (Fatti non Joste a viver corne bn,ti ma per seguir virtute e

conoscenza) le ritroviamo, oggi, anche incise sulla base della rampa di lancio dei

missili di Cape Kennedy, il che è - a mio avviso - meraviglioso: l’orazion picciola

infiamma ancora oggi ï frati di Ulisse,

Nel 2002, Alessandro Cecchi Paone nvive - scrive lui - il viaggio straordinario

di Ulisse a bordo del veliero Palinuro (con l’aiuto della Marina Militare Italiana) che

poi racconta, tra passato e presente, in un libro ricco di bellissime illustrazioni uscito

in Italia nel 2003.

Settemila chilometri di mare da Hissarlik (Troia), a Beirut, dove si crede che

Ulisse sia giunto in fuga dai Ciconi per imbattersi poi nei mangiatori di loto del

deserto aU Alessandria. E ad Alessandria b spirito di Ulisse, uorno teso a seguir

“virtitte e conoseenza’Ç secondo le parole di Dante, deve esserperjoîza approdato [...];

infondo è qui chefurono trascritti 1 versi di Omero. Qui fu tradotta in greco la
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Bibbia. (7) Paone pensa alla farnosa biblioteca di Alessandria, fondata nel 300 a.C.

da Tolorneo I, centro culturale dell’antichità, oggi ricostruita sul sito di quella antica;

e pensa ai versi di Dante che non puô fare a meno di citare.

Da Alessandria il veliero Palinuro giunge a Catania, la terra dei Ciclopi; alle

Folie, dimora di Eolo, Dio dei venti; all’isola Eea, lodiemo promontorio de! Circeo,

reggia della maga Circe; a Creta e a Gavdos, l’isola della Dea Calipso; fino a Corfù,

la terra dei Feaci; e da Corfù alla bellissirna isola di Thiaki, Itaca. In preda a

contraddittoize emozioni, Paone arriva, corne il protagonista deÏl’Odissea, ad Itaca, alla

meta, trasformato, contagiato dal viaggio stesso. Si sente schiavo di Ulisse:

schiavi dclfascino di Utisse l’irrequieto, m odello

dell’essere Ufi2O che non si fennc% chicnnato

senza posa daÏt’ignoto a nuove sfide e nuove

cwven turc, che preferisce il partire atti17’ivare.

[...] perché rqppresenta la curiosit4 la passione

per l’cn’ventura e per il ccnnbicvnento. {...J e

soprattutto non cessa mai di misurarsi con se

stesso e con la vita

Ulisse più che attuale, allora. (8)

Sentiamo in queste parole l’eco di Dante, del “modello dell’essere umano” die

con tenace volontà sfida l’Ignoto e insegue virtù e conoscenza, che ri-parte, che

oltrepassa le Colonne d’Ercole e giunge in America, in Polinesia, in cima all’Everest,

nelle profondità de! Mare, sulla Luna, su Marte, in Paradiso; del rnodello dell’essere

umano che non si ferma, che ha un interesse ardente, una curiosità febbrile, un sogno
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visione che vuole a tutti i costi raggiungere, oltrepassare. E allora, il vïaggio

avventura-Ulisse riempe l’animo di voglia di ripartire - scrive Paone alla fine del suo

viaggio e del suo libro - per una nuova esperienza, verso la Conoscenza, verso la

Virtù, (da vir = forza) che secondo il dizionario Zingarelli è amore attivo, amore in

affo, forza-azione dell’Amore, per un ‘nuovo” viaggio, per un “altro” folle volo.

I “foUi voli” si moltiplicano tra Oriente ed Occidente, tra immaginazione e realtà.

Questanno, nellestate del 2003, Marte non è mai stato cosi vicino alla Terra, per

l’esatezza a 55.758.006 chilometri di distanza dal nostro pianeta. Lo possiamo

scorgere, di notte, brillare nel Cielo di una luce tendente al rosso. Quattro navicelle

spaziali sono in viaggio per il pianeta rosso. La sonda spaziale giapponese “Nozomi”

è già II. I giornali riportano foto stupefacenti di Marte.

Le navicelle spaziali inviate dal Giappone, dall’Europa e dall’America sono provviste

anche di cineprese: [they] will take ci panoramic picture of the suiface - nota b

scienziato Joy Crisp - then be abÏe to drive 1mo die distance, then have ci new

panorama - it willfeel more Ïike youe expÏoring. (9) E b scienziato Colin Pillinger:

We expect /itJ to be of great interest to the public because w e have the experim ents

on board that are actually looking for evidence of lfe. (10)

L’invio di queste navicelle è un primo passo dell’essere umano verso l’esplorazione

e la conoscenza del pianeta rosso, che un giorno, non troppo lontano, visiterà di

persona; e chissà che Ciclopi e Sirene incontrerà lungo il suo viaggio, che Lotofagi,

Seule e Cariddi dovrà affrontare e vincere per rimanere vivo e libero.
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Oggi, 11 ottobre 2003, un articolo sul giornale attira particolarmente la mia

attenzione: “la Cina si lancia nello Spazio”:

BEIJIA[G - $etting its sights on the stars, the

Chinese goverment confinned yesterday it

woutd atternpt its first manned space launch

next week.

The spacecraft, the Shenzhou 5, wiÏl orbit the

Eailh 14 times before tcuiding, the officiai

Xinhua News A gency said. [..]
The govemment lias not announced the

identily of the space travelÏer and the XinÏiua

dispatches did flot specfu how in any astronctuts,

or “taikonauts’ the crcg’t wou/d coatain. (11)

L’articolo ci fa poi sapere che la Cina, negli anni passati, aveva già lanciato

quattro navicelle, senza uorno, nello Spazio, corne preparazione al volo di esserï

umani, o più precisamente di “taikonauts”, a bordo di Shenzhou 5 (che in cinese

significa “Vascello Divino”).

Il sogno febbrile di espiorare e fare esperienza del “mondo senza gent&’ non si

ferma, si compie ancora oggi, in Oriente corne in Occidente: il Vascello Divino

porterà dei “taikonauts” nello Spazio, e poi - dice il govemo cinese - sulla Luna, e

chissà che non giunga su Marte.

forse, a ben rifletterci, Ulisse non dovrà andare cosi lontano per inseguire virtù
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e conoscenza, per oltrepassare le colonne d’Ercole, per fare esperienza del mondo

senza gente, per raggiungere la libertà. Forse la vita nel quotidiano è, a suo modo, un

“folle yoYo”, una ricerca ardente e tenace di conoscenza, un anelito di libertà.

E in conclusione penso che sia proprio la libertà, in fondo, che insegue Ulisse. Lo

notano loro, i protagonisti dei fou voli: Heyerdahl, che sfidà tutti j “no” e i divieti per

inseguirla, Moitessier, die sognô sempre la libertà; Herzgog, che proprio sulla cima

dell’Annapurna disse in un grido di gioia: “Ho conquistato la mia libertà”; Norgay che

ricercà continuamente la “libertà spirituale”; Messner, che anche lui su! tetto del

mondo disse: “sono libero”; Gagarin, Tereshkova, Armstrong, Colins, Aidrin e

aggiungerei il Poeta stesso, che scelsero di oltrepassare il Limite estremo posto allo

scibile umano in un affo di !ibertà.

Il Folle Volo nel suo compimento è esperienza di libertà. È Libertà, continuamente

ricercata da Ulisse nel cui nome pulsano migliaia e migliaia di uomini e donne, di

diverse parti del mondo.

E la Libertà, the vital Jreedom - scrisse Chales Peirce - is the breath of die spint

of love (12), è il respiro de!l’Amore.

* * * *
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4. %iufrdWoni

Cap. 1: (Fig. I) Illustrazione della testa di Ulisse dal gruppo marmoreo proveniente

dalla Groffa di Tiberio a Sperlonga, verso il 10 secolo dopo Cristo. Museo Nazionale

di Sperlonga.

(Fig. II) Ulisse e le Sirene, “Stamnos” ( tipo di vaso panciuto a due anse orizzontali

diffuso nella ceramica affica dei secoli VI e V a. C.) a figure rosse del “Pittore delle

Sirene”. Londra, Britisli Museum.

(Fig. ifi) Anfora rappresentante Ulisse nell’afto di accecare Polifemo (530-5 10 a.C),

Roma, Museo di Villa Giulia.

Cap. 2: (Fig. 1) Illustrazione di un affresco trovato nella città di Paestum ne! 1969,

databile circa 480-470 a.C., raffigurante un uomo nell’atto di tuffarsi al di là delle

Colonne poste corne confine allo scibile umano.

Cap. 3: (Fig. 1) Foto scattata da me nel mar Tirreno, Estate 1999.

(Fig. 2) Foto della zaffera Kon-Tiki fotografata nel suo viaggio del 1947.

(Fig. 3) Foto di Bemard Moitessier della proprïa imbarcazione Joshua, scattata in alto

mare.

(Fig. 4 e 5) Foto di Bemard e Françoise Moitessier scattate da loro durante il viaggio

per le alte latitudini.
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(Fig. 6) Foto di Bemard Moitessier in rotta per il Paradiso, la Polinesia.

Cap. 4: (Fig. 1) Illustrazione della foto di Breashears: “l’Everest”, 1996, tratta dal libro

di B. Coburn, Everest: Mountain without mercy, op. cit., p. 2

(Fig. 2) Ibid., p. 5

(Fig. 3) Illustrazione della Foto di Marcel Ichac: “l’Annapuma” (1950), traffa da M.

Herzgog, Annapurna: premier 8000, op. cit.

(Fig. 4) Illustrazione della foto rappresentante M. Herzgog e L. Lachenal durante la

loro scalata sull’Annapurna nel 1950.

(fig. 5) Illustrazione della foto “artistica” della collezione Horizons, che vuole

simboleggiare “E. Hillary sull’Everest”.

(Fig. 6) Illustrazione della foto rappresentante Lynn Hill nell’afto di arrampicarsi su

El Cap, tratta dal libro The GreatestAdventures ojail time, Life Books, 2000, p. 121.

(Fig. 7) Illustrazione della foto rappresentante T. Yaniro nel Canyon, dal libro di J.

Crelinsten, To the Limit, Somerville House Books Ltd., 1992.

(Fig. 8) Ibid., p. 17.

(Fig. 9) Ibid., p. 19.

(Fig.10) Illustrazione della foto di Breashears: A. Segarra durante la sua scalata

sull’Everest, tratta da Br. Coburn, Everest: Mountain without mercy, op. cit., p. 145.

(Fig. 11) Foto di R. Messner scattata da sé sulla cima di Nanga Parbat, tratta da C.

Bonington, QuestJorAdventure, op. cit., p. 195.

Cap. 5: (Fig. 1) Illustrazione del “volo di Discovery” nell’ottobre del 1998, traffa da

National Geographic Society, giugno 1999, p. 79.

(Fig. 2) “Discovery orbita la Terra”, in ibid., p. 78.

(Fg. 3) Valentina Tereshkova si prepara al suo primo volo nello Spazio, illustrazione

tratta dal suo libro, Valentina First Woman in Space, a cura di A. Lothian.

(Fig. 4) La partenza di V. Tereshkova, il 16 giugno 1963, illustrazione tratta dal libro

sopra citato.

(fig. 5) “La capsula” di Yuri Gagarin uguale a quella di V. Tereshkova che andô in

fiamme, illustrazione tratta dal libro sopra citato.
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(Fig. 6) Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova fotografati a New York nel 1963 dopo

j loro voli di successo, illustrazione trafla dal libro sopra citato.

(Fig. 7) Illustrazione della foto scattata da M. Collins nel 1969: “Armstrong a Aidrin

atterrano sulla Luna”, in The Greatest Adventures oJ ail time, Life Books, 2000, p.

160.

(Fig. 8) “L’Uomo sulla Luna”, foto stampata della collezione Horizons

(originariamente scattata da Aidrin).

(Fig. 9) Illustrazione della foto, alquarito suggestiva, scaffata da M. Collins che si

potrebbe intitolare: “Il tramonto della Terra dalla Luna”, in First on the Moon, opera

citata.

Cap. 6: (Fig. 1) Illustrazione del nostro sistema solare, in J.M.Pasachoff, W. Tirion,

Solar System, Houghton Mifflin Company, Boston, New York, 1998.




