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GLAUCO TOZZI*

Vita col padre

Se Federigo Tozzi e il notissimo e tormentato autore di carteggi — vedi Novale,
Tozzi e Giuliotti, ecc. — di liriche, di racconti e romanzi ormai entrati tra i classici;
Glauco Tozzi e il figlio rimasto orfano alVetä di 10 anni. Professore e giornalista,
autore di saggi riguardanti soprattutto la «Storia della dottrina economica», nella cui di-
sciplina e stato Incaricato alFUniversitä di Siena, egli, dopo la madre Emma che per
prima aveva religiosamente conservato ogni parola tozziana dopo la prematura scom-

parsa del marito, ha curato TOpera Omnia del padre per la Casa Editrice Vallecchi di
Firenze. Ormai ottantenne, rievoca oggi con amore filiale la figura del genitore famoso
che gli mancd troppo presto.

Prima di riferire qualcosa su mio
padre, lo scrittore Federigo Tozzi,

visto, per cosi dire, dall'interno della
famiglia, e quindi anche dal figlio, cioe
da me, & opportuno puntualizzare un paio
di cose. Anzitutto, va precisato che, es-
sendo morto mio padre nel 1920, quando
cioe io avevo poco piü di dieci anni, i
miei ricordi e impressioni non possono
essere che quelli di un razzetto; perö si
tratta di ricordi e impressioni nitidissimi,
perche -io ho una forte memoria dei miei
primi anni. La seconda cosa da puntualizzare

e la importanza che ha, per la
conoscenza biografica intima di mio
padre (negli anni decisivi della sua vita,
che vanno dal 1908 al 1920), il Carteggio
di Tozzi con Giuliotti, da me curato, edito

nel dicembre 1988, dalla Vallecchi di
Firenze. Si tratta di un volume di oltre
400 pagine di lettere di Tozzi a Giuliotti
e viceversa, e di note. Nelle pagine di
Tozzi, ci sono confessioni pungenti, pen-
sabili solo con un amico come era
Giuliotti; ma c'e anche la rivelazione di una
personalitä straordinariamente comples-
sa, che va dalle incitazioni, dai sarcasmi
e dalle ire, prevalenti nei primi anni, alia
profonda e ottimistica fiducia che in ultimo,

con il successo che gli si profilava, si
manifesta nel Tozzi, accanto a quello di
mia madre (la Emma di Novale).

Ciö premesso sulla sua complessa
personalitä che non finisce mai di rive-
larsi, devo dire che i rapporti tra me
(fanciullo e ragazzo) e mio padre, furono

* II Prof. Glauco Tozzi e stato in Siena: preside dell'Istituto Magistrale. — Responsabile della pagina
senese de «La Nazione» di Firenze. — Incaricato all'Universitä per la «Storia della dottrina economica».

— Su questa particolare disciplina ha pubblicato due volumi: «Economisti greci e romani», (Fel-
trinelli), e «I fondamenti deU'economia in Tommaso d'Aquino» (Mursia).
Ha curato e commentato l'Opera Omnia del padre Federigo Tozzi, nelle edizioni della Casa Editrice
Vallecchi, di Firenze.
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Podere Castagneto presso Siena. Foto dalata da Emma: 1911. llda (la IIda de «11 po<lere»J e aecoccolata
al centra insieme a Glauco che ha due anni. Federigo e il primo da sinistra ed ha nel 1911 Vela di 28 anni.
Gli altri sono gli assalariati

del tutto diversi da quelli comuni. Furono
originali come originale era il suo carat-
tere, quale io stesso lo rivedo.

Da principio ne ricevevo una troppo
forte impressione, come di un estraneo
tutto preso da problemi da cui dovevo
star lontano. Figurarsi se allora, all'inizio
della mia vita, avrei potuto riceverne le

carezze che, generalmente, i padri fanno
ai loro piccoli! questo distacco duro per i

miei primi cinque o sei anni, durante
quello che, per lo scrittore, fu il «sessen-
nio di Castagneto», che va fino al suo (e

nostra) trasferimento a Roma, nel 1914.
Eppure, anche in quei miei primissi-

mi anni di vita con lui, qualche eccezio-

ne vi fu, come quando, in una lunga
serata di inverno, essendo seduti entram-
bi sulle panche del nostra fumoso focola-
re da contadini, egli, con un tizzone semi

spento, si mise a traeeiare sul muro della
parete le lettere dell'alfaheto, perchd
imparassi a conoscerle (avevo, allora,
circa quattro anni).

Ma, nel complesso fu, quello del
1908-14, il periodo in cui egli era restato
come schiacciato dalle difficoltä econo-
miche e dei propri duri esordi letterari.
Allora, io provavo quasi sempre, nei suoi
confronti, una curiosa specie di timore.
Non dovevo soprattutto neanche fiatare
quando egli era nella stanza disadorna (e
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d'inverno anche gelida), che gli serviva
da studio.

Ma poi, una volta a Roma, sia per la
accresciuta mia etä, sia per il suo lento
ma sicuro inserirsi nella vita letteraria,
che lo faceva piil calmo, i nostri rapporti
cambiarono presto e radicalmente. Giä
nella sua prima abitazione dell'allora
Yicolo Parioli egli si divertiva, insieme al

figlio, a cucire striscioni multicolori da

appendere nella loggia davanti casa: un
residuato della sua giovanile aspirazione
per la pittura e i colori?

Piü caratteristico ed importante il fat-
to che, una volta trasferiti in Via Clitum-
no, durante la sua breve separazione
dalla moglie e dal figlio, egli si preoccu-
passe della opinione che questi si sareb-
be fatta di lui, durante questa circostanza
piuttosto drammatica; sono di circa l'a-
prile 1916 queste parole dirette al figlio
e incluse in una lettera alia moglie:
«Pensa tanto che io lavori; perche non in
altro modo avrei pace. Tu studia a scuola
e saluta la mamma; e dille che quando
avrö lavorato ci vedremo»; (cosa che poi
avvenne puntualmente con la riunione
della famiglia).

Poco dopo, nell'ottobre dello stesso

anno, egli scriveva alia moglie: «Non ho

ancora consegnato il manoscritto delle
Cicale che ha per me un significato
doppio perche e per Glauco». Le Cicale
sono una notazione impiantata sulla os-
servazione dell'interesse che gli animali
possono suscitare in un fanciullo. Furono

poco dopo pubblicate su La Fonte di
Catania (adesso ripubblicate nella
raccolta Cose e Persone, inediti e altre
prose, Vallecchi, 1981).

Addirittura, verso il 1918, mio padre
scriveva a mia madre allora in tempora-
nea vacanza con me a Siena, che ella mi
incitasse a scrivere delle «novelle»; ma il

/- Tozzi, con il figlio duenrie Glauco, a Castagneto
(il suo podere presso Siena) nel 1911

ragazzetto novenne che allora io ero non

poteva certo soddisfare a questa sua assai
caratteristica aspettativa.

Intanto, perö, io avevo scoperto che

tra me e lui ci poteva essere una profon-
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da amicizia. Questo fu grazie anche alia
sua gioconditä che sempre piü spesso
affiorava. E, quando era allegro, superava
lui stesso qualunque altro padre possibi-
le, a scapito dei tradizionali concetti
educativi. Fu proprio negli ultimi due
anni della sua vita, dal 1918 al 1920, che
i nostri rapporti, invece di essere quelli
normali tra padre e figlio, diventarono
quelli di due coetanei sempre pronti a

giocare e a burlarsi tra se, e delle altre
persone. Questo non impediva che egli
cominciasse a dare una certa importanza
al mio parere. Per esempio, verso il 1919,
egli mi ammise a formulare in una im-
provvisata riunione di famiglia, insieme a

mia madre, suggerimenti sul nome da
dare al protagonista de II podere, che egli
provvisoriamente aveva chiamato Ales-
sandro. Poi, tutto da se, decise di chia-
marlo, come si sa, Remigio.

Frattanto, nei suoi momenti liberi, mi
leggeva Dante riuscendo pienamente a
farmelo gustare. E brani di novellieri
antichi, come Boccaccio e il Sacchetti.
Ma la morte era in agguato; e quel tragico
primo giorno della primavera 1920 tronco
ogni possibilitä di ulteriori sviluppi a

quella che era diventata una amicizia con
tonalitä, non esito a ripeterlo, veramente
straordinarie, direi uniche, tra padre e

figlio.
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