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Autobiography is only to be trusted when it reveals something disgraceful. A 
 man who gives a good account of himself is probably lying, since any life when 
 viewed from the inside is simply a series of defeats. 


George Orwell 
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Sammendrag 


Denne masteroppgaven tar for seg hvordan Curzio Malaparte opptrer som forfatter, forteller 
 og hovedperson i bøkene Kaputt og La pelle. Den utforsker hvordan Malapartes 


tilstedeværelse i bøkene påvirker vår lesing av bøkene og kritikernes lesing av bøkene. 


Det første kapittelet er en gjennomgang av Curzio Malapartes liv og litterære produksjon, 
 basert på et dypdykk i kildene vi har om han. 


Det andre kapittelet forklarer og de teoriene som vil bli brukt for å analysere verkene. Den 
 første av teoriene som blir presentert og gjort rede for er Michel Foucaults teori om 


forfatteren og forfatterfunksjonen, den andre delen av teorikapittelet omhandler sjangeren 
 Autobiografi og vanskelighetene som ofte er forbundet med sjangeren. Det viktigste for denne 
 delen av teorien er Philippe Lejeunes introduksjon av den autobiografiske pakten og hvordan 
 forfatteren av et autobiografisk verk identifisere seg selv til sine lesere.   


Det tredje og lengste kapittelet er analysekapittelet, det består av en grundig analyse av 
 figurene forfatter, forteller og hovedperson, med fokus på deres egenskaper og identifikasjon 
 internt og på tvers av verkene. Figurene analyseres ut i fra Lejeunes teorier om autobiografi. 


Den siste delen av analysen handler om den autobiografiske lesningen av Kaputt og La pelle, 
 den tar for seg motivasjonen for å skrive autobiografisk, kritikeres manglende vilje på å stole 
 på forfatter og eventuelle brudd på den autobiografiske kontrakten.     


Til slutt følger en konklusjon der funnene fra analysen oppsummeres.  


Abstract 


Questa tesi di master esamina come Curzio Malaparte funziona come autore, narratore e 
 protagonista nelle opere Kaputt e La pelle. Analizza come la presenza del personaggio 
 Malaparte influenza la lettura e la critica delle opere. 


Il primo capitolo è uno studio profondo della vita e della produzione letteraria di Curzio 
 Malaparte, basata sulle biografie di Maurizio Serra e Gianni Grana, e gli scritti di critici come 
 Luigi Martellini.  


Il secondo capitolo contiene le premesse teoretiche della tesi, e accenna alle teorie che 
saranno utilizzate nell’analisi seguente. La prima parte del capitolo teoretico si tratta delle 
teorie di Michel Foucault intorno al autore e la funzione di autore. La seconda parte del 
capitolo è un approfondimento delle teorie che riguardano il genere autobiografia, i concetti 
più importanti di questa parte sono l’introduzione del patto autobiografico e l’identificazione 
delle figure in un’autobiografia.  
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Il terzo capitolo è l’analisi, contiene un’analisi profonda delle figure autore, narratore e 
 protagonista. L’analisi focalizza sull’identificazione delle figure, le loro caratteristiche e i 
 legami tra di loro. Le figure sono analizzate tramite le teorie di Lejeune e Foucault. L’ultima 
 parte dell’analisi riguarda la motivazione di Malaparte per inserire se stesso nelle opere, la 
 mancanza di fiducia nello scrittore ed eventuali violazioni dei contratti sociali tra scrittore e 
 lettore. 


In fine segue una conclusione in cui i risultati dell’analisi sono riassunti e discussi.      
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Forord 


Jeg oppdaget Curzio Malaparte gjennom en anmeldelse av den nye norske utgaven av Kaputt 
 i avisa Klassekampen. Artikkelen inneholdt et lite referat av Malapartes livshistorie og det var 
 såpass fascinerende at jeg straks måtte både kjøpe boka og søke opp Malaparte på internett. 


Det jeg fant var en serie utrolige fortellinger om et særdeles innholdsrikt liv. Det som var 
 ekstra fascinerende var at jeg, selv om jeg er over gjennomsnittet interessert i både andre 
 verdens krig og Italia, aldri hadde kommet over denne mytiske Curzio Malaparte før. Da jeg 
 etter en stund fikk Kaputt i posten kastet jeg meg over den og la den ikke fra meg før jeg 
 hadde lest den fra ende til annen. Boka var på tross av sitt tidvis groteske innhold helt 


fantastisk, og da jeg fant ut at den hadde en tilsynelatende oppfølger i La pelle be jeg genuint 
 glad for at jeg kunne møte Malaparte igjen og følge fortsettelsen på historien hans. 


Det var rundt da jeg begynte å lese La pelle at jeg også gikk litt dypere inn i livshistorien til 
 Malaparte, jeg vet ikke om motivasjonen for å finne ut mer kom av at La pelle liksom ikke 
 traff meg på samme måte som Kaputt eller om det kom av seg selv, men en grundigere 
 analyse av Malaparte avslørte flere nye ting for meg, de fleste negative, og inntrykket mitt av 
 mannen bak bøkene ble mer nyansert. 


Jo mer man leser om Malaparte desto flere perspektiver får man på ham, det er svært 
 interessant hvor stort sprik det er i meningene og vurderingene av han som person. Noen 
 mener han er Italias største poet og forfatter, mens andre mener at han ikke kan glemmes fort 
 nok. Jeg må innrømme at jeg selv har endret mening om Malaparte flere ganger i løpet av mitt 
 arbeide om han, og jeg vil nok etter all sannsynlighet fortsette med det i tiden fremover. 


Da tiden kom for å velge et tema å skrive master om var det helt naturlig for meg å velge en 
 forfatter som fascinerte meg såpass mye. Valget om å vurdere de to mest kjente verkene hans 
 Kaputt og La pelle kom fra at det var de som fascinerte meg mest av det lille jeg hadde lest. 


Valget om å analysere han fra et autobiografisk perspektiv kom av to grunner, den første var 
det allerede nevnte store spriket i hva folk mente om han, og for den andre var min interesse 
for å forstå mer om hvorfor han valgte å bruke seg selv som hovedperson i disse to bøkene på 
tross av at han var en såpass kontroversiell person. I det første kapittelet av denne oppgaven 
tar jeg for meg Malapartes liv, det andre er en gjennomgang av noen av de grunnleggende 
teoriene rundt forfatter og rundt sjangeren autobiografi, det tredje er en analyse av Malapartes 
tilstedeværelse i verkene Kaputt og La pelle.   
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Introduzione 


Antonio Gramsci ha descritto il carattere di Curzio Malaparte come una combinazione di 


“sfrenato arrivismo, una smisurata vanità e uno snobismo camaleontesco” in più ha aggiunto 
 che “per avere successo il Suckert era capace di ogni scelleraggine” (McDonald, 2009: 44). 


Giorgio Napolitano ha ricordato Malaparte dicendo che “La sua conversazione era 


straordinaria, faceva girare la testa” (Serra, 2012: 548). Mentre il compagno di viaggio sulla 
 fronte orientale della seconda guerra mondiale, Lino Pellegrino, l’ha definito: la persona più 
 intelligente che abbia conosciuto (Serra, 2012:556). Queste citazioni sono le prove delle tante 
 opinioni diverse che esistono sul personaggio Curzio Malaparte. L’idea per questa tesi è 
 venuta dalla voglia di capire meglio come Curzio Malaparte ha potuto provocare giudizi cosi 
 diversi. 


Con questa tesi di master intendo cercare di descrivere il personaggio storico e letterario 
 Curzio Malaparte analizzando il suo inserimento di se stesso nelle opere Kaputt e La pelle. 


Vorrei cominciare il lavoro con un ritratto storico obiettivo del personaggio e della situazione 
 storica politica in cui ha vissuto. Malaparte è forse più famoso per il suo coinvolgimento con 
 il regime fascista in Italia, ma anche per il suo rapporto tumultuoso che ha avuto con il 
 regime, cercherò di dare una descrizione equilibrata anche di questo rapporto.  


La critica è fondamentale per capire sia il personaggio letterario Curzio Malaparte sia quello 
 storico. Malaparte è un personaggio su cui è stato scritto parecchio, ma allo stesso tempo non 
 è considerato uno dei protagonisti nella storia della letteratura italiana. Per quanto riguarda la 
 sua biografia, ci sono scritti diversi opere sul soggetto, uno dei primi, Curzio Malaparte di 
 Gianni Grana, sorge pochi anni dopo la morte del autore nel 1961. Dopo questa ci sono state 
 pubblicate due opere particolarmente interessanti sulla vita dello scrittore, sono, 


L'Arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte di Giordano Bruno Guerri del 1989, e Malaparte. 


Vite e leggende di Maurizio Serra pubblicato in italiano nel 2012. 


Le opere Kaputt e La pelle sono le opere più famose dello scrittore, e sono stati commentati 
allungo fin dalla loro pubblicazione. Sul tema di autobiografia e le opere di Malaparte non 
troviamo però una grande produzione letteraria. L’opera più interessante per la mia analisi è 
Curzio Malaparte. The narrative contract strained pubblicata nel 2000 dal professore 
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dell’università di Salford William Hope. In oltre farò riferimento a Luigi Martellini, a mio 
 avviso il più importante critico malapartiano, che ha pubblicato e pubblica ancora opere che 
 riguardano la produzione letteraria di Curzio Malaparte.  


Una volta introdotto il personaggio, le opere e la critica, spiegherò le mie premesse teoretiche 
 per questa tesi. Iniziando con Michel Foucault e la teoria su cosa sia un autore, e 


un’introduzione nel ruolo dell’autore in un testo. Intendo utilizzare questo come punto di 
 partenza per un’analisi del ruolo dell’autore nel campo autobiografico e la scelta di Malaparte 
 di inserire se stesso come figura nelle sue opere. Sull’argomento della autobiografia mi baserò 
 principalmente sui teoretici Philippe Lejeune e Paul L Jay. Intendo spiegare attraverso loro i 
 problemi nel definire il genere autobiografia, e di spiegare alcuni dei strumenti caratteristici in 
 un’opera autobiografica.  


Tramite una lettura delle opere Kaputt e La pelle vorrei esaminare il come e il perché Curzio 
 Malaparte utilizza la sua produzione letteraria per dare un’immagine di se stesso come 
 personaggio storico. Ulteriormente vorrei, tramite una lettura basata sulle teorie intorno al 
 genere Autobiografia, indagare come Malaparte usa strumenti chiariti nella teoria 


autobiografica per illustrare ai suoi lettori che si tratta di lui e la sua vita nelle sue opere. In 
più intendo analizzare le conseguenze l’uso di questi strumenti possono aver avuto e hanno 
sull’interpretazione e sul giudizio del personaggio storico Curzio Malaparte.   
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1. La vita e il tempo di Curzio Malaparte 


Come notano tanti studiosi, cercare di capire o spiegare il personaggio Curzio 
 Malaparte è un esercizio molto complicato. 


L’uomo, chiamato voltagabbana, per via dei suoi tanti cambiamenti politici, delle amicizie 
 celebri e le sue capacità di sopravvivere, è per molti un enigma. 


L’autore è invece sempre disposto a usare le sue opere per dare ai suoi lettori un ritratto molto 
 vivace del “vero” Curzio Malaparte. Ma questo “vero” Malaparte si rivela un paradosso sia 
 letterario che biografico.  


Famoso per la sua relazione con il fascismo, alla quale si può attribuire la ragione per una 
 certa damnatio memoriae dell’autore nell‘Italia d’oggi, che a sua volta contribuisce al mito 
 Malaparte. 


Se aggiungiamo poi, tutto quello che nel corso degli anni è stato detto sull’argomento Curzio 
 Malaparte, finiamo spesso confusi, con un’immagine caotica piena di contraddizioni. Alcuni 
 studiosi come, Maurizio Serra, cercano di riordinare il caos, smascherando l’uomo dietro il 
 personaggio, basandosi su fatti storici. Mentre altri, come Milan Kundera, si lasciano 
 affascinare dal personaggio e dalle sue opere.  


Cercherò in questo primo capitolo, a dare un’immagine equilibrata del personaggio 
 Malaparte, basandomi principalmente sulla storia della sua vita. Darò pure un breve 


commento su le due opere sue che ho scelto di analizzare con questa tesi: La Pelle e Kaputt. 


Ritengo che un’introduzione profonda del personaggio storico Curzio Malaparte sia 


fondamentale perché il Malaparte è un personaggio complicato, ma risulta anche molto utile 
 per la mia futura analisi del personaggio letterario Curzio Malaparte, specialmente quando la 
 mia analisi riguarda il termine Autobiografia, e l’analisi del termine spesso richiede 


informazioni biografici.      


1.1 Biografia generale  


Kurt Erich Suckert nacque a Prato il 9 giugno 1898 da madre milanese e padre 
sassone. Si dedica molto presto alla politica, e durante l’adolescenza fece parte della sezione 
locale del partito repubblicano e un gruppo locale di giovani nazionalisti. Quando scoppiò la 
prima guerra mondiale, il dibattito sull’entrata in guerra dell’Italia andava troppo lento per il 
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giovane Suckert, quindi partì per la Francia, per lottare contro la triplice intesa come 


volontario nella legione garibaldina. Al momento del suo ingresso nella legione, comandato 
 da Peppino Garibaldi, era il coscritto più giovane in assoluto1. Dopo aver lottato con i francesi 
 al fronte occidentale, è tornato a lottare per l’esercito italiano, quando finalmente l’Italia è 
 entrata in guerra. Dopo l’armistizio nel 1918 viene mandato a osservare la conferenza di pace 
 a Versailles, e poi di conseguenza intraprende una breve carriera diplomatica, collegato 
 all’ambasciatore italiano a Varsavia, prima di riuscire nel 1921 a essere rimpatriato per via dei 
 suoi contatti diplomatici. 


Deluso, come tanti altri che avevano lottato nella grande guerra dell’Italia post-bellica, 
 pubblicò nel 1921 un suo racconto della famosa battaglia di Caporetto intitolato La rivolta dei 
 santi maledetti, nel quale critica fortemente la classe dirigente italiana e il modo in cui la 
 guerra è stata combattuta. Deluso dei risultati ottenuti dell’Italia come vincitrice della guerra e 
 con la situazione politica italiana sempre più caotica, Malaparte entrò a far parte dei fasci di 
 combattimento di Mussolini, e partecipò alla marcia su Roma insieme a un gruppo di fascisti 
 fiorentini, come funzionario del partito. Dopo la presa di potere di Mussolini, Malaparte 
 comincia a pubblicare altre nuove opere, quasi tutte in supporto del governo fascista, e poi 
 finanziato dal P.N.F, comincia nel 1924 a pubblicare il settimanale La Conquista dello Stato. 


Dopo altre pubblicazioni negli anni Venti, si stabilisce insieme a D’Annunzio come il più 
 importante intellettuale fascista. Nel 1929 viene nominato, per via dei suoi contatti fascisti, 
 direttore de La Stampa a Torino. In questo periodo viaggia tanto in Europa, e visita paesi 
 come la Russia, la Germania e l’Inghilterra. Il periodo in cui dirige La Stampa è un periodo 
 caratterizzato da litigi, sia con i proprietari, la famiglia Agnelli, sia con i fascisti. Il rapporto 
 con il regime deteriora ancora con la pubblicazione a Parigi del libro analitico-politico 
 Technique du coup d’etat, in italiano Tecnica del colpo di stato, nel 1931. Il malcontento del 
 regime della pubblicazione dell’opera e di alcuni commenti critici su influenti fascisti, si 
 manifesta in una sentenza di prigione e poi il confino.  


Dopo un anno in confino nell’isola Lipari, Malaparte riesce per via dell’amicizia con 
 Galeazzo Ciano, a ottenere una condanna meno severa. Negli anni trenta, collabora e dirige 
 diverse riviste letterarie, ma è sempre sotto una forte sorveglianza da parte dei fascisti, viene 
 arrestato e incarcerato diverse volte. Nel 1938, parte per l’Etiopia come corrispondente per il 
 Corriere della Sera. Dal 1939 al 1943 è stato direttore di una propria rivista letteraria: 


Prospettive. Durante la seconda guerra mondiale continua il lavoro di corrispondente, questa 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


1DeGrand, 1972:  74
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volta al fronte orientale. Sempre un personaggio controverso, racconta di esser stato espulso 
 dal fronte dal governo nazista.  


Le sue esperienze della guerra diventano il materiale per il libro Kaputt di 1944. Dopo 
 la caduta del fascismo torna in Italia, e dopo altri arresti da parte sia italiana che alleata, 
 finisce paradossalmente come ufficiale italiano di collegamento con forze alleate. A seguito 
 del esperienza di guerra in Italia scrive il libro La pelle (1949).   


Malaparte fa fatica a trovare il suo posto nell’Italia del secondo dopo guerra, e appare 
 molto deluso dai risultati ottenuti dal movimento moderno di cui aveva fatto parte dagli anni 
 venti. Negli ultimi anni della vita viaggia ancora tanto, visita la Russia sovietica e la Cina di 
 Mao Zedong. Si avvicina sempre più alle idee del socialismo. Continua sempre a scrivere, ed 
 è sempre molto critico della società italiana. Nel dopoguerra si dedica, con modesto successo, 
 anche al teatro e al cinema. Il suo film Il cristo proibito del 1950 non riscuote molto successo 
 in Italia, ma viene accolto bene dal pubblico e dagli critici all’estero. Curzio Malaparte muore 
 di cancro il 19 luglio 1957 a Roma.         


1.1.2 Inizio carriera e il nome 


Con la sua grande volontà di combattere, il giovane pratese partecipa coraggiosamente 
 in alcune delle battaglie più celebri della prima guerra mondiale, e, dopo essere avanzato di 
 grado, viene ferito in un attacco di gas nella battaglia di Bligny. In questi tempi ricomincia a 
 scrivere: da giovane aveva fondato un giornale satirico a Prato, ed era perciò ben ferrato nel 
 commentare argomenti storico-politici. Il suo primo libro La Rivolta dei Santi Maledetti 
 (prima apparso come il pamphlet Viva Caporetto) è scritto subito dopo la guerra, ed esce nel 
 1921. Le riflessioni fatte e il ricordo dei massacri spinge il giovane Malaparte, che aveva solo 
 21 anni quando la guerra finì, verso Mussolini e le promesse fatte dalla nuova forza nella 
 politica italiana. Riflettendo sulla guerra di trincea, Malaparte afferma “ No one who had not 
 fought the war on our front in 1915 can have any idea of the meaning of the expression 


"useless sacrifice" (DeGrand 1972: 76). 


Come tanti italiani sia di sinistra che di destra, Malaparte sosteneva che la vittoria della guerra 
 non era riuscita a creare una nuova Europa, aveva solamente distrutto alcune parti della 
 vecchia Europa. E riteneva inoltre che il movimento popolare nato nelle trincee, non era stato 
 in grado di portare un ordine nuovo alla società italiana. Da questo ne risulta una forte 


delusione per Malaparte riguardo la capacità della folla di dirigere se stessa. Il fascismo 
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diventa lo strumento per condurre il popolo nella lotta contro la borghesia pre-bellica, e, come 
 notato da Malaparte stesso nell’appendice dell’edizione del 1923 di La Rivolta dei Santi 
 Maledetti, il fascismo ha permesso agli italiani di ritornare a essere eroi (DeGrand, 1972: 78). 


Dopo la marcia su Roma, Malaparte si dedica al partito nazionale fascista, e durante il periodo 
 successivo instaura rapporti amichevoli con fascisti importanti come Italo Balbo e Galeazzo 
 Ciano, marito di Edda Mussolini e suocero del Duce. Nel 1924, l’anno del delitto Matteotti e 
 della crisi del regime fascista, Malaparte comincia a pubblicare la Rivista La Conquista dello 
 Stato, nella quale commenta e spesso giustifica la politica del nuovo regime. Come direttore si 
 prende però spesso delle libertà nelle sue dichiarazioni: celebre è il commento in cui 


Malaparte ha criticato o forse cercato di istruire Mussolini sul mandato che il duce ha ottenuto 
 tramite la “rivoluzione” fascista: 


The point of view . . . of the great mass of provincial fascists is this: it was not the Honourable 
 Mussolini who carried the fascists to the... Presidency of the Council; it was the fascists who 
 carried him to power. More than a royal mandate, the Honourable Mussolini has had his 
 mandate from the fascist provinces. A revolutionary mandate. The Honourable Mussolini, just 
 like the most humble fascist, is equally the son and servant of the same revolution. From this 
 derives the absolute duty of Mussolini to carry out the revolutionary will of the people. The 
 fascists of the provinces do not admit deviations from this absolute duty: either Mussolini 
 realizes their revolutionary will or he resigns, however temporarily, the revolutionary 
 mandate given him.” 


(Malaparte citato: DeGrand, 1972: 83) 
    


Devo notare che La Conquista dello Stato secondo DeGrand e Serra, non era una rivista nata 
 solamente dalla iniziativa di Malaparte, ma era invece dal punto di vista del partito, un modo 
 per dare una voce ai fascisti provinciali, spesso considerati la base del potere originale dei 
 fascisti, che non erano contenti con la politica espressa dai fascisti urbani a Roma. Malaparte 
 e la sua rivista vengono da questo punto di vista usati dal partito in un periodo precario, per 
 poi essere respinti quando il potere era sufficientemente stabile dopo la crisi del 1924. Infatti, 
 dal 1925 la rivista abbandona la critica del regime, e si allinea con il partito.  


Malaparte si dedica poi al lavoro di autore, pubblica il libro satirico Don Camalèo, tratto un 
camaleonte che fa una carriera brillante nel partito fascista. Il libro viene represso dal regime, 
per via della difficoltà nel distinguere tra la critica costruttiva e l’opposizione lampante nei 
confronti del partito. Da quel momento in poi, sembra che Malaparte si allontani del partito, 
anche se secondo Serra questa è un idea promossa da Malaparte stesso dopo il ventennio 
fascista. Una riflessione fatta da Malaparte nel libro Mamma Marcia, uscito dopo la sua morte 
nel 1959, ci mostra intanto la sua opinione su Mussolini in retrospettiva:  
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Per le giovani generazioni italiane del 1919, Mussolini era il primo amore, l’amante che le ha 
 tradite, sul piano morale (politico, sociale, intellettuale, artistico), con le generazioni vecchie, 
 reazionarie (la Monarchia, la Chiesa, la grossa industria, la nobiltà).  


(Baldasso, 2014: 54 – 55) 


In ogni caso è interessante notare che Malaparte, dopo lo scontro con il partito fascista, ha 
 scelto di pubblicare il suo saggio L’Italia Barbara del 1925 con Piero Gobetti, il celebre 
 editore anti-fascista, con un’introduzione scritta da Gobetti stesso in cui Malaparte viene 
 definito “un nemico”. Malaparte era contento di continuare la cooperazione con Gobetti, ma 
 la sua morte di quest’ultimo per mano fascista interrompe la loro collaborazione.      


  


In questo primo periodo della sua carriera, Malaparte firmava ancora le sue opere con 
 il suo nome di battesimo, Kurt Suckert o anche con la variante italianizzato Curzio Suckert. 


La ragione esatta per la sua decisione di cambiare nome è difficile da individuare, forse per 
 via della politica linguistica del fascismo, o forse semplicemente per i rapporti non molto 
 stretti col padre o forse solo la vanità di avere un nome più artistico. Intanto l’origine del 
 nome contribuisce al mito dello scrittore pratese. È nel 1927 che Curzio Malaparte firma per 
 la prima  volta con questo nome2, la scelta del nome viene così commentato dal compagno di 
 viaggio Lino Pellegrino nella parte di testimonianze nel libro di Serra: “Gli ho chiesto, in un 
 modo un po’ maldestro: «Perché ti fai chiamare cosi?” E mi ha risposto “Perché di Bonaparte 
 c’è n’era già uno!”» (cft Serra, 2012: 551)   


Senza una spiegazione retorica da parte dell’autore stesso per la ragione dietro il nome, 
 dobbiamo forse semplicemente lasciare il campo alla battuta fatta da Malaparte.      


1.1.3 La penna più forte del fascismo cade in disgrazia  


Nell’introduzione di Gobetti a L’Italia Barbara del 1925 possiamo trovare la celebre 
 descrizione di Malaparte come “la penna più forte del fascismo”3, che dimostra il posto 
 Malaparte aveva nell’ambiente letterario italiano. 


Anche se aveva aderito al fascismo, non si poteva, almeno dal punto di vista di Gobetti, 
 negare le sue qualità d’autore. Il suo prestigio letterario cresce nel corso degli anni venti. 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


2Ercoli, 2011: 11


3Alcuni sostengono che la frase era “la penna più bella del fascismo”.!
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Come abbiamo visto, Malaparte aveva rappresentato, o era stato perlomeno a favore del lato 
 provinciale del partito fascista. È possibile fare un collegamento con uno dei principali 
 movimenti letterari del fascismo, lo strapaese, che aveva come controparte il movimento 
 stracittà. Per le stesse ragioni del malcontento dei fascisti provinciali, il movimento strapaese 
 cercava di mettere in evidenza il lato rurale dell’Italia, con argomenti e libri basati su ambienti 
 non urbani. Lo strapaese intendeva spostare l’attenzione sullo spirito della campagna italiana. 


Nonostante Malaparte fosse uno dei fondatori dello strapaese, uno dei suoi collaboratori 
 principali, Massimo Bontempelli, con cui aveva fondato la rivista “900’, Cahiers d'Italie et 
 d'Europe” nel 1926, era uno degli intellettuali principali del movimento stracittà.       


Secondo DeGrand, Malaparte ha cercato a suo modo di mostrare il vero spirito del fascismo, 
 ma il suo lato provinciale del partito ha perso la sua influenza sul partito, ed è forse in questo 
 senso che Malaparte, dopo il ventennio, spesso viene considerato uno dei cosiddetti “fascisti 
 di sinistra”.  


Anche se si può vedere una certa distanza dal partito, Malaparte continua a usare le 
 sue amicizie fasciste per ottenere diversi incarichi nella vita culturale italiana. Sembra che 
 Malaparte abbia sempre avuto ambizioni di dirigere un giornale, e ottiene questo incarico, 
 quando diviene direttore de La Stampa nel 1929, grazie a Mussolini.  Ma sarà rimosso dal 
 incarico nel 1931 a causa dello scarso successo del giornale e dei litigi con i proprietari. 


Malaparte riteneva, in questo periodo di avere abbastanza esperienza con le ideologie 
 autoritarie, e scrive un libro su come utilizzarle nella conquista dello stato: La tecnica del 
 colpo di Stato. È uno scritto analitico, ma anche in forma di prosa, specialmente quando 
 descrive diverse conversazioni di alcuni personaggi storici, che avevano in qualche modo 
 conquistato o cercato di conquistare lo stato, in particolare ha focalizzato su le azioni di Lenin 
 durante la rivoluzione sovietica. Il libro è uscito in Francia per via del clima politico difficile 
 Italiano. Malaparte stesso afferma, nel saggio introduttivo, all’edizione italiana del 1948, che i 
 suoi editori gli avevano consigliato di recarsi in Francia per la pubblicazione del libro, per 
 evitare le reazioni dei fascisti. È difficile sapere se era questa la ragione, ma la reazione al 
 libro nel 1931, è forte, Malaparte la definisce addirittura enorme (cft Malaparte, 2011: 9-31). 


Ottiene una certa notorietà fuori dall’Italia. Il libro viene negli anni successivi proibito in tanti 
paesi, per la maggior parte paesi con governi autoritari. Secondo Malaparte, la critica italiana 
parlava stesso volentieri del libro, ma smise per via di un ordine di Mussolini. Malaparte 
descrive molte delle reazioni al libro nell’introduzione del 1948: molte sono difficili da 
confermare, ma la reazione di Trotskij nel suo discorso a Radio København (1932), che 
Malaparte definisce forte, sembra di essere vera. Trotskij stesso conferma di essere 
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consapevole dell’esistenza del libro, ma lo respinge come completamente sbagliato e stolto, 
 chiama Malaparte un “intellettuale” fascista ma che forse ha qualcosa a che fare con Stalin. 


Malaparte racconta di aver scritto un telegramma a Trotskij in cui lo rimprovera per il 
 collegamento con Stalin. Sulla critica politica al libro Malaparte afferma: 


Strano e avventuroso, il destino di questo mio libro! Proibito dai governi totalitarii, che 
 vedevano nella Tecnica del colpo di Stato una sorta di “Manuale del perfetto rivoluzionario”; 


messo all’indice dai governi liberali e democratici, per i quali esso non era nient’altro che un 


“Manuale dell’arte d’impadronirsi del potere con la violenza”, e non anche, nello stesso 
 tempo, un “Manuale dell’arte di difendere lo stato”; accusato di fascismo dai trotzkisti, e da 
 Trotzky stesso, e di trotzkismo da certi comunisti, che non sopportavano di veder mescolato il 
 nome Trotzky a quello di Lenin e, quel che conta di più al nome di Stalin… 


   (Malaparte, 2011: 11-12)       


Malaparte ha parlato anche di Hitler nel suo libro, e ritiene di aver scritto il primo libro 
 contro Hitler, e di aver “indovinato Hitler” (Malaparte, 2011: 14). Al suo rientro in Italia, 
 Malaparte viene arrestato e condannato a cinque anni di confino sull’isola di Lipari, a causa 
 della sua attività antifascista all’estero. Lo scrittore afferma che la ragione per la condanna 
 fosse che Hitler avesse chiesto la sua testa a Mussolini ma Serra e altri ritengono che il 


motivo risiedesse in alcune lettere personali, intercettate dalla censura fascista, in cui criticava 
 fortemente la competenza di alcuni fascisti prominenti, tra cui il vecchio amico Balbo. 


Malaparte viene in ogni caso messo in prigione, e viene poi condannato a confino a Lipari per 
 aver svolto attività antifasciste all’estero. Nel contesto delle reazioni e le difficoltà che 


Malaparte ha descritto nell’introduzione, è interessante vedere cosa dice William Hope sul 
 modo in cui Malaparte riesce a coinvolgere i lettori facendoli identificare con l’autore stesso: 


“His works became an effective medium through which the writer could reinvent himself in 
 accordance with his extra-textual needs” (Hope, 1999: 355). 


       


Con la condanna di confino, Malaparte soffre per la prima volta fisicamente sotto il regime 
fascista. E se finora stato un semplicemente “enfant terrible” all’interno del fascismo, questo 
lo porta a nuove riflessioni sul regime e il modo in cui l’Italia è governata. È possibile 
individuare un parallelismo con altri scrittori italiani dell’epoca che si sono accorti dei difetti 
del regime, come Corrado Alvaro e Alberto Moravia. Alvaro e Malaparte possono essere 
collegati nel descrivere, tramite la narrativa, un regime autoritario. Malaparte lo farà poi in 
Kaputt e La Pelle, mentre Alvaro la fa durante il ventennio.  
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Molti critici dubitano però delle testimonianze di Malaparte: Nel caso del confino, molti sono 
 dell’opinione che, per via dei contatti politici, la condanna fosse abbastanza leggera rispetto 
 ad altre. Nel 1936 Malaparte ottiene un cambiamento della condanna che gli permise di 
 trasferirsi a Forte dei Marmi, e poi un proscioglimento del confino. Ma rimane sempre in 
 domicilio coatto. 


1.1. 4 Il risorgimento letterario e la rivista Prospettive 


Quando nel 1936 riesce a ritornare sulla terraferma, Malaparte riesce attraverso 
 l’amicizia con Aldo Borelli, il direttore del Corriere della sera, a ritornare al lavoro di 
 scrittore. Scrive articoli per il giornale guidato dall’amico sotto lo pseudonimo “candido”. La 
 scelta di questo pseudonimo è molto interessante. In Tecnica del colpo di Stato, aveva 


descritto i politici non in grado di reagire ad una minaccia autoritaria come appartenenti alla 


“famiglia di candido”, con un certo ottimismo che li “salva” dal doversi preoccupare 
 (Malaparte, 2011: 41-42).  Possiamo forse vedere una specie di autoironia da parte di 


Malaparte, che si considerava forse, in retrospettiva, uno che non era stato in grado di capire il 
 pericolo che il fascismo costituiva, o che era stato superato dalla strategia di Mussolini.      


Malaparte riesce nel 1939 ad ottenere finanziamenti dal partito fascista per fondare una nuova 
 rivista diretta da lui.  Prospettive funziona all’inizio come una parte della macchina di 


propaganda del regime, pubblica un numero sugli italiani che avevano lottato per il generale 
 Franco in Spagna che avrà un enorme successo, che comporta una maggiore indipendenza 
 artistica per Malaparte e la rivista.   


A partire della seconda serie, Malaparte sposta il focus principale della rivista verso la 


letteratura, almeno ufficialmente. Forse per mostrare ai fascisti importanti che aveva imparato 
 dall’esperienza del confino. Tra i collaboratori di Prospettive troviamo molti personaggi 
 famosi4. Un’inclusione interessante è quello del summenzionato Alberto Moravia, che per via 
 delle leggi razziali non doveva poter collaborare, ma Malaparte, che era contro le leggi, sfida 
 il partito. Un’altra curiosità nelle pubblicazioni delle riviste, è il numero intitolato Il 


Surrealismo e l’Italia che trattava del surrealismo, una corrente artistica non molto amata dai 
 fascisti. Malaparte continua allora, anche se non lo dichiarava, a essere un elemento di 
 preoccupazione per i fascisti. 


Nel gennaio 1939 a Malaparte viene permesso di andare in Etiopia come corrispondente per il 
 Corriere della sera, sempre per via dell’amicizia con Borelli, e il sostegno di Ciano. 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


4Personaggi come: Eugenio Montale, Aldo Palazzeschi, Ezra Pound, Massimo Bontempelli e Alberto Savinio .   
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L’esperienza viene ricordata nell’introduzione del 1948 di Tecnica del colpo di Stato, e 
 Malaparte insiste di esser stato fortemente sorvegliato dai fascisti durante il viaggio Mussolini 
 spiega l’attenzione all’autore cosi: Quello lì è capace di mettersi a capo di qualche banda 
 ribelle e di voler conquistare l’Italia (Grana, 1999: 249).        


1.1.5 L’esperienza di guerra: Kaputt e La pelle 


Il regime fu molto contento degli articoli Malaparte che mandava a casa, e al suo 
 ritorno riottenne la libertà di movimento, persa dopo la condanna al confino. Dopo una breve 
 esperienza come ufficiale nella guerra in Grecia, si reca alla frontiera tra Russia e Germania 
 nazista, quando viene a sapere, tramite i suoi contatti, che ci sarebbe stata una guerra tra le 
 due. Ci va come inviato speciale, corrispondente di guerra per il Corriere della sera, con il 
 grado di capitano. Per la maggior parte viaggia per il fronte con Pellegrino, un ottimo 
 compagno per la sua conoscenza della lingua tedesca. Gli articoli mandati a casa sono un 
 grande successo, per via del modo quotidiano in cui che la guerra viene descritto, come 
 abbiamo già visto con la citazione di Hope, Malaparte era bravo a creare un legame con i suoi 
 lettori. Gli articoli vengono pubblicati come libro dopo la guerra: Il Volga nasce in Europa 
 (1943). Malaparte doveva seguire l’avanzata nazista, ma lascia poi il fronte, affermando di 
 essere stato espulso per via dei suoi articoli troppo filosovietici, un fatto non condiviso da 
 Pellegrino. Dopo un soggiorno in Italia va in Finlandia, dove chiede il permesso di seguire le 
 truppe finlandesi nelle loro lotte alla frontiera russa. Alcuni sostengono i suoi articoli persero 
 le loro caratteristiche dinamiche, per via dell’isolamento dalle battaglie più importanti della 
 guerra.  


1.1.5.1 Kaputt 


Mentre in Finlandia finisce la maggior parte di Kaputt. Il primo dei sue due 


“reportages  di fantasia” (Grana, 1991: 123). Il libro è cateterizzato dall’essere scritto in tempi 
 molto interessanti, il racconto è narrato da Malaparte stesso e segue un protagonista chiamato 
 Curzio Malaparte e le sue esperienze sul fronte orientale della seconda guerra mondiale.  


Attraverso il narratore e le sue conoscenze incontriamo alcuni dei personaggi più importanti 
 della seconda guerra mondiale, compresi Ciano, Himmler, Pavelic5 e Frank6, e altri 


personaggi famosi come principi, duchi e principesse. Questi sono spesso in contrasto rispetto 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


5Ante Pavelic (1889-1959) dittatore fascista di Yugoslavia.


6Hans Frank (1900-1946) nazista al capo della Polonia occupata!
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a personaggi “normali” che incontriamo, e le impressioni che ci danno di essere soldati, 
 contadini, diplomatici o ebrei. Il contrasto tra il campo di battaglia, le sofferenze del popolo e 
 le cene e feste dell’elite è notevole. La descrizione della guerra di Malaparte è molto 


particolare e filosofica. Il personaggio Malaparte sembra stare da una parte tutto sua, senza 
 simpatie esplicite per uno dei lati combattenti. Descrive le sue azioni personali senza intralci, 
 sia quelle eroiche sia quelle vili. Serra, attraverso la testimonianza di Pellegrino, accenna che 
 Malaparte aveva scritto un'altra versione del libro, più filotedesca, riscritta dopo le prime 
 sconfitte tedesche.      


Kundera ci fa notare che Malaparte ha descritto il trattamento degli ebrei, una cosa ancora non 
 molto conosciuta nel 1943. 


Il libro è diviso in sei parti, tutti con titoli di animali: I cavalli, i topi, i cani, gli uccelli, le 
 renne e le mosche. Sono certamente nominati così per via degli aneddoti particolari per ogni 
 capitolo, ma forse anche per l’idea degli uomini che diventano animali in una situazione di 
 guerra. Pellegrino afferma che gli animali erano molto importanti per Malaparte. 


Il personaggio Malaparte racconta spesso storie agli altri personaggi del romanzo, spesso 
 storie scioccanti e terribili, e ci viene, allo stesso modo raccontata la reazione immediata del 
 pubblico, reazioni simili o contrastanti alle nostre da lettori. Le storie sono sempre molto 
 interessanti nonostante spesso difficili da verificare. 


Il libro termina con un finale aperto, subito dopo la caduta di Mussolini, in una Napoli sotto le 
 bombe. 


  


1.1.5.2 La pelle 


La Pelle è pubblicato nel 1949, ma continua la storia e comincia a Napoli non tanto 
 tempo dopo la fine di Kaputt. Anche in questo libro, seguiamo un narratore e protagonista 
 chiamato Curzio Malaparte questa volta però la maggior parte degli avvertimenti descritti 
 sono presi dalla campagna alleata in Italia, in cui il Malaparte protagonista partecipa come 
 ufficiale di collegamento tra l’esercito italiano di Badoglio e le truppe alleate nel penisola. 


Grande parte della trama di La pelle si svolge a Napoli, e il narratore Malaparte racconta con 
molti dettagli la terribile sofferenza del popolo napoletano e italiano. Il narratore di La pelle 
racconta anche alcuni aneddoti delle sue esperienze della guerra sul fronte orientale, che 
possono essere collegati con la trama di Kaputt. Anche ne La pelle Malaparte incontra diverse 
figure che hanno avuto un ruolo importante nella guerra. Alcuni di quelli sono Erwin Rommel 
che visita la villa di Malaparte a Capri e il generale americano Mark W. Clark con cui 
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Malaparte condivide una certa amicizia. La famosa Villa Malaparte è luogo per tanti degli 
 avvenimenti nel libro. Malaparte descrive anche molti avvenimenti storici tra i quali 
 l’eruzione del Vesuvio, la battaglia di Monte Cassino e la liberazione di Roma. 


1.1.5.3 Considerazioni su Kaputt e La pelle 


Dunque è importante non lasciarsi portare via dagli incontri descritti da Malaparte in 
 Kaputt e La Pelle, è importante tenere conto chi i avvenimenti e i personaggi descritti nelle 
 due opere vivono sempre sulla pagina come una costruzione della mente dello scrittore. I due 
 libri sono molto simili nel loro stile. Ne La Pelle troviamo, forse perché ambientato in Italia, 
 ancora più descrizioni delle devastazioni di guerra. Italiani lottano contro italiani e l’autore 
 sembra essere in una crisi della sua identità nazionale. Lo spirito degli italiani e del narratore 
 viene spesso messo in discussione da altri personaggi, ma anche dal narratore stesso. 


Malaparte difende lo spirito degli italiani e contemporaneamente li critica per incapacità e 
 codardia. Il Malaparte letterario sembra di avere la stessa libertà che aveva in Kaputt, 


partecipa appunto ancora a feste e incontri dell’elite, e visita le famiglie più povere di Napoli. 


Le sue riflessioni sugli italiani possono anche essere viste nel contesto del dopoguerra. Uscito 
 nel 1949, aveva avuto tempo, diversamente da Kaputt, che era uscito durante la guerra, di 
 vedere un la situazione dell’Italia del dopoguerra. La pelle alla pubblicazione il libro fu pure 
 messo all’indice dalla chiesa cattolica.   


  


1.1.6 Il dopo guerra 


Malaparte viene spesso criticato per il suo coinvolgimento nel fascismo, ma non viene 
 mai perseguito. I suoi libri del dopoguerra non riescono però a riprodurre il successo italiano e 
 internazionale che Malaparte ha avuto con La Pelle e Kaputt. Dopo la caduta del fascismo, si 
 è allontanato dai fascisti, usando come prove tutti i litigi che aveva avuto col regime. 


Malaparte afferma di non capire perché lui sia uno dei pochi criticati dopo la guerra, e 
sosteneva che quasi tutti gli intellettuali italiani erano colpevoli o non colpevoli al stesso al 
suo stesso livello. Molti dei suoi viaggi nel mondo dopo la guerra sono diventati le basi per 
libri di viaggio. Durante una visita in Cina, i medici hanno scoperto il cancro che lo uccise, 
per ringraziare la Cina per la cura che aveva ricevuto, cerca in un ultimo atto di provocazione, 
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di dare la Casa Malaparte alla Cina. Ma per via del fatto che l’Italia non riconosceva ancora la 
 legittimità dello stato comunista, questo non avviene.      


1.1.7 Il personaggio Malaparte 


Come ho già accennato nelle mie riflessioni sulla vita culturale e letteraria di Curzio 
 Malaparte, era certamente un uomo molto complicato, con un apparente desiderio di essere 
 coinvolto come protagonista nel dibattito politico, letterario e sociale. Era un personaggio con 
 tante opinioni e a volte apparentemente poco leale. Dichiarava di non sentirsi parte si nessun a 
 classe sociale. Avendo scritto cosi tanto della sua vita e dei pensieri, è ancora oggi assai 
 difficile da decifrare. Cercare di inserirlo in una corrente è pure un esercizio molto difficile, 
 poiché Malaparte sembra, tranne il rapporto con lo strapaese, aderire a una corrente tutta sua, 
 collegata fortemente al suo personaggio “reale”.  


Come dice Gianni Grana nell’introduzione al suo libro intitolato appropriatamente “Curzio 
 Malaparte” uscito nel 1961, quattro anni dopo la morte di Malaparte: 


La vita e l’opera in lui tendono romanticamente a identificarsi, nel senso che la biografia 
 dell’uomo Malaparte si risolve molto spesso nelle vicende e nella varia fortuna del 


personaggio, e l’opera principalmente, non solo rispecchia nelle sue esperienze, ma in certo 
 modo concorre a “fare” la sua vita, e crea agli occhi del mondo la sua legenda. 


(Grana, 1961: 7) 
   


Con il passare del tempo, si può ovviamente cercare di utilizzare le altre testimonianze del 
 periodo per verificare la storia che Malaparte racconta su se stesso, come fatto con grande 
 bravura da Serra. La mancanza di lealtà di Malaparte sembra certamente estendersi alle sue 
 rappresentazioni della realtà. Dopo l’esperienza di censura e il processo, la fede di Malaparte 
 sembra spostarsi verso letteratura, e le risposte e idee che la letteratura può dare alle autorità e 
 alla società. Esprime cosi le capacità della letteratura: 


La letteratura italiana ed europea di questi ultimi venti anni, è stata all’avanguardia di quel 
 che sta accadendo. Ne è stato lo specchio anticipatore. Se gli uomini politici d’Europa 
 avessero guardato più attentamente alla letteratura, avrebbero visto che essa avvertiva già 
 l’Europa di oggi, quello spirito che oggi domina l’Europa.  


(Malaparte citato – Pardini, 2006: 9) 
     


Malaparte era indubbiamente un personaggio molto discusso nella sua epoca, è passato 
dall’essere uno degli scrittori italiani più grandi, a essere oggi quasi dimenticato. Dopo la 
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guerra era certamente difficile parlare bene di uno degli scrittori fascisti più importanti, e 
 l’attenzione della critica si è spostata su quelli che hanno contrastati i fascisti. I vincitori 
 scrivono la storia. Quando si parlava di Malaparte era spesso per criticarlo, come fatto da 
 Carlo Levi attraverso il suo editore (cft Baldasso, 2014:188), e quando altri scrittori dopo la 
 guerra, tra i quali curiosamente Moravia, hanno firmato un appello per evitare che Malaparte 
 potesse pubblicare. 


Anche se Malaparte oggi non è molto famoso, la sua vita più grande di se stesso, e le sue 
storie vere o no, continuano ad affascinare, dimostrato del fatto, che ancora oggi, quando i 
suoi libri vengono ripubblicati, in Italia e all’estero, segue spesso una discussione sulle opere, 
e sull’uomo. E in retrospettiva si può forse sostenere, che questo era proprio l’obiettivo dello 
scrittore, di essere uno di cui il mondo parlava.    
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2. Premesse teoretiche 


Questo capitolo è diviso in due parti principali. Il primo è un’introduzione ad alcune 
 teorie intorno alla figura dell’autore e del suo ruolo nel testo. Il secondo è un’introduzione al 
 genere letterario l’autobiografia e le difficoltà che riguardano questo genere. Inoltre 


presenterò teorie sulla lettura autobiografica.  



2.1 L’autore 


Le due opere malapartiane, scelte da me per questa tesi, hanno come già accennato 
 temi simili e trame intrecciate. Le opere hanno anche in comune un certo stile narrativo, e un 
 autore-narratore attivo che si rivela a mio avviso anche il protagonista delle opere.  


Il narratore ci fa capire numerose volte, attraverso riferimenti extra-testuali, che il 
 personaggio Curzio Malaparte che incontriamo nelle opere è con identico ossia un 
 allungamento dello scrittore Malaparte. Il nome dell’autore sulla copertina del libro, del 
 narratore e del protagonista risulta lo stesso. La presenza cosi forte del personaggio storico 
 Malaparte al interno delle opere significa una presenza forte dell’autore Malaparte nelle 
 opere.  


Per essere in grado di spiegare il ruolo e le caratteristiche del Malaparte-autore nelle due 
 opere, vorrei riferirmi nei paragrafi che seguono a Michel Foucault e le sue teorie dell’autore 
 come una funzione.   


2.1.1 Foucault e la funzione di autore 


L’autore di un testo è, secondo Foucault, interessante da commentare perché, insieme 
 al concetto dell’opera scritta, cioè l’opera in se, è la categoria fondamentale per descrivere e 
 per capire un testo o un fenomeno letterario, filosofico e politico. Nel suo articolo Che cos’è 
 l’autore?7 del 1969 (cft Kittang, 2003: 287-302) inizia il discorso riprendendo la domanda 
 posata da Samuel Beckett nel Texts for Nothing (1974): “Quale importanza ha chi parla, ha 
 detto qualcuno, quale importanza ha chi parla.” (Kittang, 2003: 288). 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


'!Titolo tradotto dal norvegese “Hva er en forfatter?”! 
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Per rispondere a questa dichiarazione, Foucault descrive e discute inizialmente due 
 temi principali nell’ambito dell’etica della scrittura: Il tema di espressione8 e la relazione tra 
 la scrittura e la morte.  


Con tema di espressione Foucault intende che l’azione di scrivere supera ogni struttura 
 semantica fino a arrivare a una situazione in cui il soggetto scritto attraverso l’atto di scrivere 
 crea un campo in cui può diventare eterno. 


Con la relazione tra scrittura e morte intende similmente un superamento della vita 
 dello scrittore o del soggetto descritto nell’opera. Per Foucault allora, ignorare l’influenza di 
 chi parla in un testo non risulta un azione tanto facile. 


Ma la relazione tra la morte e la scrittura può avere altre conseguenze per l’autore, 
 come nota Foucault riferendo agli esempi di Proust, Flaubert e Kafka. L’opera scritta può 
 costituire la morte dell’autore, o almeno la scomparsa dell’individuo. Foucault propone che la 
 dichiarazione di Beckett può rappresentare un nuovo aspetto nel considerare l’autore come 
 parte del discorso. La morte dell’autore viene attraverso un passaggio in cui l’autore, 
 consideriamo Kafka, diventa il suo stile di espressione, Franz Kafka diventa il kafkaesque. 


L’autore scompare e diventa invece il suo stile, semplicemente un risultato del tempo in cui 
 vive e scrive. Questo passaggio rende di conseguenza possibile l’elaborazione di nuovi 
 parametri per l'analisi dell'autore. Foucault definisce ogni autore uno scrittore, ma non ogni 
 scrittore un autore. Secondo Foucault una lettera personale può avere un sottoscritto, uno 
 scrittore, ma la lettera non ha un autore. Per avere un autore, l’opera deve anche contenere la 
 funzione di autore, cioè una funzione di autore all’interno del discorso. L’analisi dell’autore 
 passa allora da analizzare il personaggio dell’autore all’interno del discorso, cioè a un’analisi 
 della funzione d’autore al interno del discorso. Il discorso significa in questo contesto non 
 solo l’opera scritta, ma anche tutto quello che riguarda l’opera scritta, cioè i reazioni che 
 l’opera provoca nella società e epoca in cui viene prodotta e pubblicata.   


Foucault identifica la funzione di autore come essenziale per l’esistenza e la 
 circolazione di alcuni tipi di discorsi d’una società. Per descrivere la funzione di autore in 
 questo tipo di discorsi Foucault definisce la funzione attraverso quattro punti centrali: 


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


(!Tradotto dal norvegese “uttrykstema”!
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1. L’autore è il responsabile del discorso, questo si è visto nella nostra cultura occidentale 
 principalmente attraverso la relazione di proprietà giuridica che un autore ha di un’opera da 
 egli prodotto. Questo è illustrato bene dal fatto che un autore nella tradizione occidentale è 
 responsabile delle eventuali trasgressioni morali o sociali espresse nell’opera. 


2. La funzione di autore non riguarda ogni testo nello stesso modo. La funzione può essere 
 considerata diversa in un testo “letterario” in confronto con un testo “scientifico”. In più, da 
 un punto di vista storico, l’importanza di sapere il nome dell’autore o l’origine di un testo ha 
 avuto meno o maggiore peso nel tempo. 


3. L’autore pianifica il discorso, ossia il suo progetto, e attraverso le diverse espressioni e 
 scelte fatte nel percorso del discorso, si può identificare la funzione di autore. 


4. L’autore è portatore di tutte le voci presenti in un discorso, ed è quindi difficile attribuire 
 all’autore una voce specifica. L’autore funziona come un amministratore di un discorso 
 composto da tanti individui, i quali hanno tutti origine nell’autore. Questi individui diversi 
 hanno poi ognuno una sua voce. Queste voci variano in turno in distanza dall’autore. Secondo 
 Foucault la funzione di autore esiste nella scissione tra le voci presenti nel discorso e il 


personaggio dalle quale originano. 


L’autore è quindi secondo Foucault non solo lo scrittore o produttore di un testo, ma è 
 anche una funzione nel testo. Può contribuire a rendere il produttore di un’opera eterno, ma 
 può anche ridurre un autore a una semplice parte di un corpo maggiore in cui non occupa una 
 posizione superiore ai altri elementi del corpo. 



2.2 L’autobiografia  


Definire il termine autobiografia è un compito molto complicato. Infatti Philippe 
Lejeune, critico letterario francese, inizia il suo libro On Autobiography con la domanda: è 
possibile definire l’autobiografia?  
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Nel significato della parola “autobiografia” si può forse identificare una definizione 
 iniziale: è la storia della vita di un personaggio, scritto del personaggio di cui si tratta. Un 
 buon inizio, ma non sufficiente per un’analisi profonda del termine e del genere letterario.   


Il genere autobiografico ha le sue origini nell’antichità. Uno dei primi esempi, spesso citato 
 nella critica autobiografica sono i libri X e XI delle Confessioni di Agostino scritti intorno al 
 400’. In questi libri Agostino cerca di spiegare le ragioni per cui ha deciso di scrivere Le 
 Confessioni e veniamo nelle parole di Paul L. Jay trasportati dentro la mente dell’autore 
 quando afferma che la trama dei due libri continuano la storia della vita di Agostino: “it 
 actually continues the story of the “journey” of Augustine’s soul recounted in the first nine 
 books, but transposed now to the topography of his inner life, his mind.”  (cft Jay,1982: 


1047).  


Il trasferimento della narrativa all’interno dei pensieri personali d’un autore, notato da 
 Jay, è un buono spunto per descrivere il genere dell’autobiografia, perché l’autobiografia è 
 come vedremo, un genere che combina i pensieri personali espressi di un narratore con le 
 azioni di un protagonista.  


Anche se l’autobiografia è un genere letterario antico, ha avuto maggiore influenza nel 
 campo letterario dopo l’1800, con l’avvenimento della modernità e con l’introduzione del 
 cosiddetto soggetto moderno. Un soggetto più raggiungibile, meno categorico nelle sue scelte 
 morali. 


Nella tradizione autobiografica moderna si tratta sempre di un autore che racconta e 
 che riflette sulla sua vita: è il resoconto di come una persona e diventata quella persona che 
 ora racconta la sua storia. 


Diversamente dalla autobiografia agostiniana, quella moderna consente una maggiore 
 esplorazione dell’identità e delle azioni dell’autore o del protagonista. Laddove 


l’autobiografia classica presenta il soggetto come una figura dalla quale imparare, un 
 exemplum, come Agostino quando ci racconta, con un certo distacco, dell’uomo che era 
 prima, l’autobiografia moderna mette più peso sulla individualità del soggetto, e sulla 
 singolarità di questo soggetto, quindi non necessariamente un esempio per altri. (cft: Jay, 
 1982: 1056). 


Friedrich Nietzsche nota che il soggetto scritto è una costruzione dell’autore, una 
rappresentazione scritta della sua identità (Jay, 1982:1046). Similmente Rodolphe Gasché 
presenta l’idea del soggetto autobiografico come un modo per costruire se stesso sulla pagina 
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scritta, attraverso l’atto di pensare. Gasché nota che nel atto di creare questo soggetto, questo 


“Io-letterario”, c’è una certa disappropriazione della identità del soggetto, avvenuta quando, 
 attraverso la lingua scritta, uno crea una rappresentazione letteraria di se stesso. Paul de Man 
 osserva che lo stesso vale per lo spazio letterario in un racconto autobiografico: “ …the 


“moments” in an autobiografical work are not “located in a history”, but are the 


“manifestations of a linguistic structure” ” (Jay p.1046). Possiamo chiedere, dunque, se è 
 possibile ricostruire se stesso sulla pagina scritta? E se abbiamo le capacità di creare questa 
 rappresentazione scritta del individuo, rappresenta davvero l’individuo che è in costante 
 sviluppo? Questi sono alcuni degli momenti che contribuiscono alla difficoltà di capire, 
 strutturare e di definire il genere letterario dell’autobiografia.    


2.2.1 Definire l’autobiografia 


Nel 2013 Helga Schwalm ha determinato l’autobiografia un termine notoriamente 
 difficile da definire. Schwalm, in The living handbook of narratology, offre una definizione 
 molto ampia e aperta del genere, quando considera l’autobiografia un termine quasi sinonimo 
 con tutta la letteratura basata sulla vita di una persona reale. Nota però che l’autobiografia è 
 caratterizzata dal fatto di essere raccontata da un punto di vista retrospettivo, e che si tratta, 
 nella sua forma solita, della ricerca di un autore di raccontare la storia della sua vita e di 
 inserire il suo sviluppo personale nel periodo storico culturale in cui ha vissuto.  


Nel 1975 Lejeune ha proposto una sua definizione, più concreta, ma piuttosto simile, 
 quando scrive che l’autobiografia è: “Retrospective prose narrative written by a real person 
 concerning his own existence, where the focus is his individual life, in particular the story of 
 his personality” (Lejeune, 1989: 4).  


Da questa definizione Lejeune identifica quattro criteri che caratterizzano il genere: 


1. La forma del linguaggio del testo deve essere  
 a. Narrativa. 


b. In prosa.  


2. Il soggetto trattato: La vita dell’individuo, la storia di una persona. 



(29)! ")!


3. La situazione dell’autore: L’autore (il cui nome si riferisce a un personaggio reale) e il 
 narratore del testo sono identici.  


4. La posizione dell’autore nel testo.   


a. Il narratore e il protagonista sono identici.  


b. La narrativa è raccontata da un punto di vista retrospettivo.  


Per Lejeune qualsiasi opera che soddisfa queste condizioni può essere considerata 
 un’autobiografia. Per concretizzare la definizione, Lejeune nota che esistono altri generi 
 molto simili alla autobiografia, e che possono deviare in diversi gradi dalle condizioni sopra 
 citate. I due esempi più interessanti, sono secondo me: La biografia e il romanzo personale.  


1. La biografia non soddisfa la condizione 4.a della definizione di Lejeune. Vediamone un 
 esempio: La biografia su Curzio Malaparte di Maurizio Serra, in cui autore e narratore (Serra) 
 non è identico a Malaparte, il protagonista della biografia. 


  


2. Il romanzo personale, che per via della dimensione fittizia dell’opera, trasgredisce invece il 
 punto 3 della definizione.  


Schwalm, nel suo studio del genere di autobiografia, include una simile considerazione a 
 quella di Lejeune sulle similarità e sulle difficoltà del genere autobiografia e sulla difficoltà 
 nel distinguere tra i generi che possono somigliare l’autobiografia:  


  


While autobiography on the one hand claims to be non-fictional (factual) in that it proposes to 
 tell the story of a ‘real’ person, it is inevitably constructive, or imaginative, in nature and as a 
 form of textual ‘self-fashioning’ ultimately resists a clear distinction from its fictional 


relatives (autofiction, autobiographical novel), leaving the generic borderlines blurred. 


(Schwalm: §1)!


!


Lejeune osserva che i suoi quattro criteri per l’autobiografia non sono necessariamente 
completamente rigidi: il punto di vista della narrazione è principalmente, ma non sempre, 
quello retrospettivo, e il tema trattato non è necessariamente limitato a quello della vita 
personale, ma può anche includere un panorama storico e sociale. Lejeune presenta però una 
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condizione essenziale in assoluto per l’autobiografia e tutta la letteratura personale: L’autore, 
 il narratore e il protagonista devono essere identici.!


Secondo Lejeune l’identità di una persona non può essere divisa in diversi gradi: l’identità è o 
 non è, ed è questa indivisibilità dell’identità che porta a tre problemi fondamentali quando si 
 cerca di spiegare e identificare l’autobiografia, Lejeune li pone tre come domande:!


!


1. Come viene espressa l’identità del narratore e del protagonista nel testo? !
  !


2. Come viene mostrata l’identità dell’autore e del protagonista-narratore nella narrazione in 


“prima persona”? 


     


3. Molti dibatti sull’autobiografia non presentano forse una confusione tra le nozioni di 
 identità e somiglianza?   


Per rispondere a queste domande, Lejeune afferma che deve basarsi su un’analisi fatta dalla 
 prospettiva di un lettore, non solamente perché e la prospettiva di cui è più famigliare, ma 
 anche perché è limitato dal fatto che non poter conoscere inequivocabilmente le motivazioni o 
 pensieri di uno scrittore.     


  


L’identità del narratore e del protagonista è secondo Lejeune solitamente mostrato con 
 la narrazione autodiegetica, termine definito da Gérard Genette nel suo libro Narrative 


Discourse, diversamente dalla narrativa omodiegetica – l’uso della prima persona quando il 
narratore e il protagonista non hanno la stessa identità, e la narrazione eterodiegetica – l’uso 
della terza persona, la narrazione autodiegetica implica una corrispondenza tra narratore e 
protagonista, implica che l’autore e il protagonista hanno la stessa identità. Per mostrare 
questi collegamenti Lejeune utilizza questa diagramma:  
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(Lejeune, 1989: 7)  


Lejeune nota che possono esistere, è esistono esempi di testi autobiografici narrati 
 nella seconda e nella terza persona, ma che la maggior parte dei testi autobiografici sono di 
 fatto scritti utilizzando la narrazione autodiegetica. 


Una volta stabilito che il modo più frequente di esprimere l’identità del narratore e del 


protagonista nei testi autobiografici è tramite l’uso della prima persona, Lejeune passa a come 
 l’identità del narratore e dell’autore è manifestato in un testo. 


È naturale per un autore di un’opera autodiegetica chiedersi: Chi sono io? Seguendo lo 
 stesso ragionamento è per Lejeune naturale che il lettore del testo si ponga le domanda: Chi è 
 questo “io”? e chi è questo individuo che si chiede “Chi sono io?”?.      


Quando la narrazione autodiegetica viene utilizzata da un narratore, in un testo 
 autobiografico, questo “io-letterario” del narratore si riferisce alla persona e l’identità reale 
 del narratore, e se torniamo brevemente al funzione di autore i Foucault questo “io-letterario” 


deve per Lejeune, in un testo autobiografico, riferirsi al responsabile del discorso. L’autore 
deve assumere la responsabilità di identificarsi come l’io nel testo. Prima di continuare il 
discorso Lejeune ritiene che è importante chiarire cosa intende con “io”, facendo riferimento 
alle analisi linguistici di Émile Benveniste. La prima persona, viene secondo Benveniste, 
articolata in due modi: 
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1. Riferimento: pronomi personali che hanno punti di riferimento all’interno del discorso, 
 quando vengono enunciati. 


2. Espressione: l’uso della prima persona (io) all’interno del discorso identifica chi parla, e di 
 chi si sta parlando. 


Seguendo questi due modi nella frase “io sono nato il…” possiamo allora come lettori 
 capire che la persona che nacque è la stessa che scrive/enuncia la frase. Si può ovviamente 
 mettere in dubbio questa frase, o meglio mettere in dubbio il fatto che una persona si ricorda 
 di essere nato, questo ci porta secondo Lejeune alla difficoltà collegata con l’identità di una 
 persona, la difficoltà di definire l’identità. L’identità del bambino che nacque non è forse la 
 stessa del personaggio che enuncia la frase? Un’analisi intorno all’identità richiede una serie 
 di strumenti maggiori a quella che è stata presentata fin ora, Lejeune sceglie allora di tornare a 
 quest’analisi una volta questi strumenti sono stati presentati.  


L’espressione della prima persona al intorno del discorso presenta invece un punto di partenza 
 più praticabile. Lejeune problematizza la nostra identificazione dell’ “io” all’intorno del 
 discorso, e presenta due esempi della nostra potenziale difficoltà: 


1. Citazione, quando il punto di riferimento del pronome “io” si trova all’interno del discorso 
 e diventa un discorso al interno del discorso. In questo discorso secondario si può vedere una 
 variazione tra l’io nel discorso primario (narratore) e l’io nel discorso secondario 


(protagonista). Lejeune mostra questo tramite l’uso del genere teatrale. Quando un attore 
 recita un ruolo e usa “io”, chi è a dire “io” l’attore o il personaggio? Questo è una domanda 
 che principalmente possa mostrare la possibile differenza tra l’autobiografia e il romanzo 
 autobiografico, ma può anche illustrare che nella letteratura autobiografica la prima persona 
 può forse rappresentare un ruolo di protagonista recitato dell’autore tramite il narratore. 


2. Discorso orale a distanza, come in una conversazione al telefono. Questo è un caso che vale 
più per la comunicazione orale, dove non è sempre facile identificare il personaggio che 
enuncia l’io. Nella comunicazione scritta, può essere difficile identificare chi scrive se un 
autore vuole essere anonimo, ma come abbiamo visto sopra nella letteratura autobiografica è  
per Lejeune la responsabilità dell’autore di identificare se stesso come origine del discorso.   
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Un’idea fondamentale per Benveniste nell’analisi dell’“io” è che l’io non può 
 rappresentare un concetto in se, ma può solamente avere una funzione di riferimento 


all’interno del discorso. Lejeune sviluppa questa idea aggiungendone che nemmeno gli altri 
 pronomi, come per esempio “lui” possono rappresentare un concetto, ma anche loro devono 
 avere la stessa funzione di riferimento. Tutto ciò che poi si riferisce a questi pronomi, non si 
 riferiscono allora al concetto di “io” o “lui” ma a ciò che questi sono stati identificati al 
 interno del discorso.  


Se usiamo Malaparte come esempio per capire questo possiamo dire che: Il nome del 
 personaggio Curzio Malaparte nel Kaputt o La pelle non si riferisce quindi al personaggio 
 storico, ma alla sua rappresentazione letteraria presentata all’intorno del discorso del Curzio 
 Malaparte autore. Problemi d’identificazione dei personaggi in un’opera autobiografica 
 possono quindi, secondo Lejeune, spesso essere attribuiti all’errore di identificare personaggi 
 con nomi reali come persone reali e non come rappresentazioni letterarie. 


       


Tornando al discorso della identificazione dell’autore in un’opera autobiografica, 
 Lejeune ritiene che la firma del nome di un autore su un’opera scritta valga come modo 
 d’identificazione dell’enunciatore, quanto quando noi parliamo con qualcuno e identifichiamo 
 visualmente lui o lei come l’originario di una frase.   


Come abbiamo visto è, secondo Lejeune, la responsabilità dell’autore di identificarsi 
 nel testo autobiografico. Questo viene fatto con la firma del suo nome, di solito sulla 


copertina di un libro. Il suo nome identifica il responsabile del discorso e il nome dell’autore, 
 rappresenta per Lejeune l’unico punto di riferimento extra testuale per un lettore. Nella 
 definizione iniziale di Lejeune, si tratta di un personaggio storico verificabile, che attraverso 
 la sua firma sull’opera entra in un contratto sociale con il suo eventuale lettore. Ma come 
 abbiamo visto, l’autore di una autobiografia, è anche presente al interno del discorso come 
 narratore e protagonista, Lejeune definisce l’insieme dei ruoli dell’autore cosi: 


An author is not a person. He is a person who writes and publishes. Straddeling the world-
 beyond-text and the text, he is the connection between the two. The author is defined as 
 simultaneously a socially responsable real person and the producer of a discourse.  


(Lejeune, 1989: 11)  


L’autore sta allora in un certo senso a cavallo tra il mondo letterario e quello fisico. 


Nel caso delle autobiografie la nostra immagine dell’autore viene quindi contemporaneamente 
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influenzato dal mondo reale da quello letterario. Similmente Lejeune nota che le opere di un 
 autore vengono, nello stesso modo definito del loro contenuto, ma anche dell’insieme di opere 
 l’autore ha pubblicato prima nel mondo reale. 


Lejeune afferma nel caso, potenzialmente difficile, di pseudonimi, che uno 


pseudonimo non influisce la categorizzazione di opera autobiografica quando si tratta di uno 
 pseudonimo unico usato per l’autore, il narratore e la protagonista entrambi. Però se un autore 
 sceglie di usare un altro nome, di quello con cui lui ha firmato sulla copertina del libro, per 
 illustrare se stesso da protagonista, si tratta di un romanzo personale o un romanzo 


autobiografico. La facilità di identificare autore, narratore e protagonista come la stessa 
 persona e fondamentale per la definizione di Lejeune. La lettura di un’autobiografia non deve 
 assolutamente includere un compito di indovinare questa uguaglianza per il lettore, questo 
 porta Lejeune al contratto sociale tra autore e lettore e al termine patto autobiografico.   


2.2.2 Il patto autobiografico  


Lejeune definisce il patto autobiografico come una dichiarazione d’intenti da parte 
 dell’autore di essere fedele alla sua firma sull’opera. Il patto è un’identificazione esplicita o 
 implicita della identicità tra autore, narratore e protagonista. È un metodo in cui l’autore 
 mostra di parlare se di stesso, e Lejeune propone due modi in cui un autore può mostrare il 
 legame: 


1. in modo implicito, che si trova al livello di legame tra autore e narratore:  


A) L’uso di titoli principali o ausiliari che non lasciano spazio a dubbi come “La Storia della 
 mia vita” o “La mia Autobiografia”.  


B) Un’introduzione dell’opera in cui il narratore afferma il patto autobiografico rivolgendosi 
 ai lettori dichiarandosi di essere l’autore.   


2. In modo evidente, al livello di autore e protagonista, quando il protagonista del libro viene 
 nominato con lo stesso nome dell’autore che ha firmato l’opera.     


La presenza del patto ha un grande impatto sul nostro atteggiamento da lettore di una 


narrativa autobiografica. Lejeune nota che la mentalità del lettore cambia secondo la presenza 
o l’assenza del patto. Quando il patto è presente, un lettore è disposto a cercare di identificare 
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