
: .. 

.:. . ..... .. ' .. .. ,.~., 
 ":. 

. '..:. 

, . 
0' 

; . 

• 

0 • 

• 0 

~ .. ! . ~~.,c 

anne XII 
n.65 

maggio/giugno 

1982 

~: . 
~ . 

..; 
:.....:..:.~:< .. . 

... ': ... ' I' ~ 

.: -.:, ".. 
. .. 



,;.".' 

~: " 

...• :. :. 

-----:. ...... -.. ----.....:..-.--~. 

IL DELFINO 

del Novec, IL ROMANTICISMO ITALIANO 	 se dove va 
esprimersiE LA NASCITA 	 comunea( 
tistica) e d DELLA LETTERATURA MALTESE 	 non curatt 
(una carat 
ca).2Cios 
polemica 

L'acquisto dell'autonomia costituzio 'ne e della classe colta, e il maltese, la lin spettata d 
nale era la prima vittoria importante dei gua incolta delle masse popolari. (come ling 
maltesi nella lore marcia verso l'indipen - Tale processo di sviluppo in lingua mal idiom a pii 
denza conseguita neI1964. Dal1921 in poi tese e nato all'incirca nella prima meta dendo e ( 
let piccola nazi one continuava a cercare la dell'Ottocento - se si vuole parlare in ter tempo, 4 r 
p'Topria fisionomia, organizzando meglio mini di movimento diffuso e di dimensio suI proced 
11 sistema dei partiti e superando la pole ne nazionale - quando chi scriveva in mal come mez 
mica linguistica nel1934 allorche il malte tese non poteva prescindere dal fatto che, nuovalett 
se, insieme con l'inglese, divenne lingua nonostante il substrato ,semitico del suo tematica e 
ufficiale. Attraverso gli assidui contatti veicolo, la tradizione, la struttura una sintes 
con esuli italiani, e considerando Ie condi dell'espressione e l'intera educazione let non di un. 
zinni del risorgimento della penisola ana teraria di tutti (letterati e pubblico) erano sto; e semi 
loghe alIa situazione delloro paese, i1 po eclusivamente italiane. Percio la nuova spirito. GI 
polo maltese trovo l'ispirazione e la moti produzione in maltese era inevitabilmen ro valida 
vazione che gli mancavano. AlIa base di te costretta a seguire la stessa direzione, ereditato ( 
tutto questa c'era il patrimonio culturale ed in effetti a mantenere la continuita sto nale, edu· 
comune. 1 • rica che e sempre essenziale nell'evolversi vicinanza I 

Per interi secoli a Malta si sviluppo una del pensiero e della forma che adotta. e 10 modii 
vasta letteratura in italiano, frutto di intel Questo sfondo eil quadro che, a cagio maltese. 
Icttuali educati «italianamente» (come si ne dell'inscindibile rapporto tra storia po AlIa ba~ 
diccva) che seguivano costantemente l'ar litica e attivita creativa che la dottrina ro non distin 
chitettura stilistica e la gamma tematica mantica tanto accentuava (particolarmen la cultura, 
(Jargamente religiosa, civile e personale) te in Italia dove i problemi dell'identita e capacita a 
dcgli autori della penisola. Quando poi dell'unificazione nazionale furono sentiti tura italiaI 
~bbe inizio 10 sviluppo di una letteratura piu che altrove in Europa), spie~a e giu nazione d 
In lingua maltese, accessibile facilmente a stifica Ie conquiste e Ie limitazlOm del mo dell'altra. 
tutti, benche per lungo tempo priva di alte vimento romantico maltese. In tal modo vrebbe spi 
prctese artistiche, 10 scrittore era final la letteratura maltese, superando gradual storica del 
mente in grade di interpretare fedelmente mente gli svantaggi storici del pregiudizio italiano e I 
e direttamente il sentimento proprio e col e della antica noncuranza, pot eva god ere (b) quale 

I 

~t 	 lettivo e non piu l'ambizione accademica, il vantaggio concesso democraticamente quello deL 
lipesso distaccata dalle tensioni attuali del dalla mentalita letteraria dell'epoca: il partecipa\ 
III comunita. L'autore non poteva rinchiu concetto di popolo come poeta che sente e re sentlto I 

I, 	 dersi piu nello stretto santuario'delle sue che scrive autenticamente, cioe di necessi tese. 
cflre precettistiche e dei suoi preziosi for ta nella propria lingua. Una pm 
IIllllismi, rna doveva incontrarsi con il po Mentre, da un canto, si continuo a scri derazioni' 
polo e ispirarsi aIle sue esperienze. A vere la letteratura italiana della classe so maltese p( 

:I, 	 Mllila il principio della popolarita della cialmente elevata, dall'altro Ie prime ope mediatezz ... fI:ltcratura, un'eredita illuministica che il re letterarie in maltese, .benche spesso tempo (in 
rornanticismo modifico secondo Ie nuove scarse di alto valore estetico, toccavano stici per 0 

P~()f()nde esigenze, non poteva realizzarsi l'anima del popolo e offrivano una sfida mente ror 
~!cnamente ed efficacemente in italiano. abbastanza ambiziosa a chi provava la produrre i 
• ,I 1111 COS!, entro i limiti di una sola espe tentazione di sperimentare una lingua tra mento ror 
ncnZH culturale, il dualismo fondamenta dizionalmente «incolta». sivo per tl 
Ie: "italiano, la lingua dotta della tradizio- Durante l'Ottocento e la prima meta letteratun 
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del Novecento 10 scrittore in lingua malte verita dall'inizio fino agli anni sessanta del 
se doveva far fronte alla duplice sfida di Novecento, quando si ebbe una severa 
esprimersi autenticamente (un problema polemica contro la tradizione da parte di 
comune ad ogni atto di estrinsecazione ar una nuova generazione di autori, rico no
tistica) e di elevare con dignita un veicolo' sce Ie radici della cultura dell'isola e utiliz
non curato al livello di lingua letteraria za l'eredita straniera come materia di co
(una caratteristica della condizione stori struzione per la rielaborazione di una 
ca).2 Cio significa che, in ultima analisi, la esperienza ehe, benche autentica, si rifa 
polemica tra l'italiano (come lingua ri alle forme che esistono e che non vanno 
spettata della dasse colta) e il maltese oltre i confini in cui si dibatte il mondo let
(come lingua parlata pill antica dell'isola e terario italiano. 
idiom a pill vicino aIle masse), 3 pur divi E importante, ad esempio, ricordare che 
dendo e alienando il popolo per lungo la lingua maltese, pur avendo una sotto
tempo, non poteva influire gravemente struttura semitica, e scritta nell'alfabeto 4 

suI procedimento « naturale» del maltese latino,' e la sua poesia tradizionale non si 
come mezzo letterario e sulle vie che la costruisce secondo Ie regole prosodiche di 
nuova letteratura doveva battere in sede qualche dialetto di origme semitica, 0 se
tematica e stilistica. Si tratta piuttosto di condo la struttura del canto ebraico 0 di 
una sintesi tra la tradizione e il presente, quello che si compone nel Medio Oriente, 
non di una completa rottura, che, del re rna secondo la metrica italiana: 6 Ma pill 
sto; e sempre impossibile nel mondo dello sostanziale di queste qualita elementari e 
spirito. Gli autori maltesi, infatti, ritenne ancora l'unita di spiriti e di tendenze che 
ro valido il ricco deposito che avevano distingue la letteratura maltese da quella 
ereditato da varie fonti (tradizione nazio di altre nazioni ehe hanno anch'esse una 
nale, educazione, consapevolezza della lingua di base semitica. 
vicinanza di Malta alla penisola italiana), Si tratta del risultato cornplesso di una 
e 10 modificarono quaSI istintivamente in tradizione che si formo ininterrottamente 
maltese. durante vari secoli, e di un ripensamento 

AHa base di questa loro disposizione a storico particolare - che coincide con il 
non distinguere tra la cultura ereditata e rinnovamento artistico, patriottico e so
la cultura che si aspettava da loro, c'e l'in ciale del romanticismo storico - che era 
capacita a distinguere nettamente tra cul possibile perche l'isola si trovava COS! vici
tura italiana e cultura maltese, anzi l'indi na aHa storia e aHa spiritualita dell'Italia. 
nazione di vedere nell'una iI prototipo 

.... 1: _~:: .dell'altra. Una condusione diversa do Oliver Friggieri 
vrebbe spiegare: (a) perche la continuita ," ::~"; 

'::'" '.storiea della letteratura a Malta (prima in .-- 
italiano e poi in maltese) non e interrotta; 
(b) quale altro eontenuto umano, se non· ~ole .., .. .. . . 
queUo della spiritualita latina a cui I'isola Uno del pJU antJ.c~1 documentl Itallam a Malta e 

. 'del1409 (efr. ArchlVJo della Cattedrale, Malta, ms. 
parteClpava c~n naturalezza, poteva esse- A, ff. 171-176, pubblicato da A. Mifsud, Malta al So
re sentIto e pOI espresso da un autore mal- vrano nell409, «La Diocesi,., II, vol. VIII, 7/111918, 
tese. f.p. 243-248). Cfr. anche A. Mifsud, La Cattedrale e 

Una posizione contraria a queste consi- 'Univ~rsita,. ossia it Comune e la Chiesa in. Malta., 
.. . I" . h I' «La Dlocesl», II, vol. II, 7n11917, pp. 39-40, U. BIderazlom sugge!Isee lp<;>tesl c e au~~re scottini, II volgare a Malta ed una questione dantesca, 

maltese poteva 19norare II mondo dell lm- «II Giornale di Politicae di Letteratura», X, vol. VI, 
mediatezza, Ie condizioni di spazio e di }934, pp. ?65-!'70. . . 
tempo (indispensabili come dati apriori- L:a costltuzlOne del 19~1, per !1lJtlgare Ie c~ntro

. . . ' . . . . verSle, non dava alcun nconoscrmento alia lingua 
StlCI per ogm ~reaz~o~e artlstlca, speclal- maltese e concedeva un grado di importanza uguale 
mente romantlca dl tlpo ottocentesco) e aU'italiano e all'inglese (efr. sezione 57). Fu 50ltanto 
produrre in una specie di vacuita. II movi- nel ~934 che}, maltese, diventato finalmente !ingu~
mento romantico maltese quasi coesten- ufficmle dell Isola, fu. ammesso nel. c~rs? dc::g.'1 studl 

. ..', . delle scuole governatlve, nelle cortI dl gJUstlZla e ne-
SIVO per tutto ~l pepodo d es~stenza del~a gli atti legislativi per mezzo di modifiche costituzio
letteratura scntta lD quella lIngua, ed 10 nali; nello 5tesso anne fu riconosciuto ufficialmente 
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il sistema ortografico dell' .. G"...l •.:;d;;: :;J.Kiltieba tal

~!llti~, fondata nc:! 1920 (<;.-:: ~:Cre:nona, Antolo

glJa la proZll Maltqa, Malt", !o1.i:..':a t:niversity Press 

1970, p, 32). 

, Gli arabi occuparono n,'J:l: :,drfi,(J A.D. La tri

bil di "Aghlabid» che av!:".i; :;;rr.,~ui.::sto il paese ri

mase ~ Mal~a p~r d.uecent(J'~!:::,,"; «nni. durante iI qua

Ie pen,?~o nu.sci a Imporrt !l: ,~:.d: lingua sulla piccola 

~mu,nI~a natlva (efr. G. Ag::w:..<:. Papers in Maltese 

ImgUlSIlcs, Malta, Royal 1~T!r.~'>ity of Malta 1961, 

pp.45.46). . 

Cercando una hnea gtr.~~ di demarcazione si 
pub collocare la questio,nt d~j:" ;ingua. come rrobie
rna che assume dimenslom r;;,:zj'mali. entro i perio
do !~193.9 (cfr. H. Frtndr). LAnguage and natio
naltty m an ISland colony: Malta . .. CAnadian Review 
of Studies in Nationalism .., L, .• ;)\. 1If, 1975, p. 25). 

, G. Aquilina analizza i vari sistemi ortografici pro
posti dai primi scritti di G. F. Bonamico (1672-1675) 
fino al1934 (q,;,ando i~ siste~a ~ell'«GIi!lqd~ tal-Kit
tieba tal-Malt!» ra~~unse II hvello sClent.dico ch~ 
prima mancava) e distmgue nettamente tra I romant
sti e gli arabisti: «The Arabists were tho~ who, ?~
sing themselves on the fact that Maltese IS a semitiC 
lan~uage, akin to Arabic, or, as some others wrongly 
belIeved, to Hebrew, favoured the use of the Arabic 
alphabet. Thank heavens, the Arabists did not have 
their way for the system would have certainly cut us 
off from the literature of the countries where the La
tin script is used,. (op. cit., p. 81). 
• Cfr. K. Vassallo, Metrika Maltija, Malta, A.C. 
Aquilina & Co. 1942, e Valum consortium, Malta, 
Dar ta' S. Guzepp 1968. 

GLI ARCHITETTI 

DELL'ORDINE 


. Mentre si hanno documentazioni detta vecchie case in «alberghi» per i Cavalieri. 
ghate sugJi architetti militari che lavorava Un altro architetto che visito Birgu ed il 
no a Malt<;t d~rante il governo dell'Ordi suo castello fu Piccinino. A richiesta dei 
ne, S(:,)Oo dlfficllmentc reperibili notizie su giurati di Mdina, egli ispeziono pure la 
quelh c~e fu~ono responsabili delle prime vecchia capitale e su suo suggerimento fu
o'p~r~ dlfenslve delJ'fsola. Gli archivi sto rono iniziati alcuni lavori strutturali. 
n~1 CI documentano sui fatto che furono Durante il regno del Gran Maestro,
gh Arabi i ~rimi a circondare Birgu con Fra' Jean de Homedes, Antonio Ferra
ll!ura e !ld engere un castello sulla sommi molino fu chiamato da Bergamo per offri
ta ~o~closa del promontorio della citta. re i suoi servizi all'Ordine. Egli arrivo a 
ESSl, m~ltre, costr~jrono mura per difen Malta nel 1535 e ci ritorno sei anni dopo
dere la clttadella dl Mdina rna non esisto- per verificare i progressi dei progetti da lui 
no documentazioni in proposito. . p'roposti. L'unico fosso idrico tra Birgu ed 
. q~ando una commlssione di Cavalieri 11 suo castello fu di sua progettazione. 

VISltO Malta nel 1523, prima che l'isola Dopo la pesante scorreria turca del 
fosse consegnata ai Cavalieri, questa si 1551, il Gran Maestro de Homedes richie
rese conto che Ie opere difensive sulle iso se sull'isola la perizia dell'architetto spa
Ie n~n ~ra?o in cond!7.ioni soddisfacenti e gnolo, al servizlo del Vicere di Sicilia, Pie
conslgiJo I urgenza dJ rafforzarle in quel tro Pardo. Questi era ben noto per Ie ope
la c~e sa~ebbe stata la loro nuov~ sede. re realizzate in territorio spagnolo. Egli 

D~vers~ ar.ch~t7tti provenienti da diffe trasformo la cittadella di Blrgu in un ba
rentl naZlOfll VISltarono Malta durante il stione e rafforzo Ie fortificazioni est erne di 
g~ver~? dell'Ordine e adottarono sistemi Forte S. Elmo e di Forte S. Michele per
dl~USl I.n q~el tempo nelle citta europee. una migliore difesa dell'insenatura delle 

I, pnf!1o arch!teu,o ad essere assunto Galee, opere che vennero completate nel 
dall Ordme fu Nicolo Flavari un Rodiota 1557.che seg , . C I' . . !f '.UI I ava len e Sl stabJll con la sua Ne11558, il Gran Maestro, Fra' Jean de
amlg!la a. Birgu. Gli venne affidato il La Valette-Parisot, prese al suo servizio 

complto dl trasformare, in Birgu, alcune Bartolomeo Genga, nativo di Cesena 
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durament, 
turchi nell 
Firenze nt 

All'ard 
Brindisi ft 
vori reali2 
del 1565 f 
l'incarico . 
biti e di 
Egli disc!: 
periti, qu; 
Scanio pri 
completo 
sviluppo 
citta forti 
nel1568 (' 
lavoro . 

A Pietr 
Don Gio 
mentre el 
Arrivo ne 
esterne di 
ed i lavOl 
continuat 
anch'egli 
Floriani c 
in corno 
prospiciel 
dal suo n( 

La min 
parte dei 
ne11638, 
to 13. da P 
una cono 
fensive d 
mani i pia 
steva SoP] 
re la F 
nell'Inser 
la costru; 
Santa M, 
conosciut 
renzuola. 

Ne116
Medici, t 
ad altri e~ 

"~--"." ",--,- -.--.-,- -.- ".-.-. 

http:pp.45.46

