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UN PO' D I MISTERO. Non ci sono solo gli aifetti familiar! nelle 
predilezionidei lettori italiani. Ogni lanto, un po' di sana voglia di 
mistero e awentura si manifesto negliacquisti. £ ilcaso dl Stephen 
Wnfc ma feilcasoanchedelta new-entry diqueslasellimana: a pochi 
giomi dall'uscila in libreria, it rhodesiano Wilbur Smith sea la la 
classifies col suo nuovo poderoso romanzone, una storia di intrighi e 
archeologia che parte nelt'Egitto di Iremila anni fa e si snoda attomo 
a un papiro scomparso, chiave per scoprire la favolosa tomba del 
fajaone Mamose, che conserva immense ricchezze. Inlanto si 
approssima la nuova opera di Alina Reyes, Dietro (a porta, 
(Guanda), decisa a replicate il successo de II macellalo. 

Libri 
E vediamo allora la classifka 
Susanna Tamaro Va'dovatlportaHcuora &&cwe2ocm 
IsabelANende Paula hiun»«,.h,p.i)im 
Stephen King Insomnia '^jhng&Hupi&.tm'sim 
WHburSmfth II settinwpapiro tongas.. im 32.000 
LucianoDeCrascmzo... Parrtaret Momiaiori.im 25000 

COME UN EREDE DI CHARYN. Rkowlaie il meraviglioso 
saggio-saga-romanzo di Bruce Chatwin La via del cantf ?Tra 
racconio e indagine antropologica si muove anche I'americano Louis 
Sarno in II canto delto foresta (Garzanti. p. 352, lire 35.000), spinto 
nella terra dei pigmei da una canzone. I pigmei, infatti, ollre ad essere 
bassissimi sono detentori di una eccezionale cultura musicale 
Strappare ai Ba-Benjelle il segreto dei loro cori sara pero impresa 
ardua. Certi segreti non si rivelano al prirao licercatore bianco che si 
presents nel cuore della giungla. Alia Fine, il gtovane antropologo 
riuscira a larsi iniziare ai cori misteriosi, e si innamorera pure di una 
fanciulla pigmea. Lielo fine a suon di musica. 

NARRATIVA. Scrittori borghesi e antiborghesi: la distinzione ha ancora un senso? 

MIV«NMAaP*OM 

E
t possibile descrivere la 
' borghesia del nostri an

ni? C'e oggi uno scritto-
re ilaliano (o una scril-

Mce) cost anllboisbese, da riu-
sclrealarlo? 

Cera una valla Un borghese 
piccolo piccolo, tomanzo di Vin-
ceitzo Cerami che ci partava del-
la mostruosita quotidiana del ce-
to medio anni settanta, Un erne 
borglme si intilola Invece il bel 
racconio di Corrado Stajano suite 
vicenda dl Giorgio AmbrosoH, da 
cui e stato tratto il film di Michele 
Placido nelle sale In quesll giomi. 
Storia di un borghese esemplaie, 
quella del llquldatore del Banco 
Ambroslano uccisoda un killer di 
Michele Slndona: di una borghe
sia come In Italia lorse non c'e 
malslala. 

Pletro Cheli su La Voce della 
scoria settlmana osservava come 
1'HaJla non abbla mai avuto un 
Thomas Mann anche perche nel 
passe non vive nessuna lamlglia 
Buddenbrook, Non per questo 
sono mancall, aggiungiamo noi, 
scrillori a cut, dl volla in volla, e 
stata applcclcata 1'eilchetta di 
borghesi (penslamo a Moravia) 
o antiborghesi (Bianclardl e Pa
solini). Ma oggi, ha ancora senso 
quests dlsllrmone? E se un senso 
e'echecosavuol dire, essere oggi 
uno scriltore non borghese? 

•Scrittori borghesi possono an
che usare una lingua antiborghe-
se • spiega Har VlntMUO M M -
fakfo. Ma e sul resto che non si 
pud bararei. Un wsto che, per il 
crlHco e il contenuto, I'etica. per 
usaip parole grosse, nella quale 
to scritiore si muove, e che da 
credibility al suo lavoro, alia sua 
lingua. A quesio proposilo Men-
galdo cita Maurizio Maggiani. «Mi 
sembra I'unico, tra gli scrittori che 
conosco che abbla un senso del
la vita non borghese con venatu-
re simpatlcamente anarch Icoidi -
spiega - La sua lingua e adercnte 
alls cose dl cul parla e nella sua 
narrazkme si coglle una venanira 
distaccata dalle suutture della vi
ta boirghese contemporanea. Per 
II rauglungimento di un tale risul-
tato credo gll giovi mollo la sua 
collocazione lievemente decen-
trata. in una cittacome La Spezia, 
dove sono ambieniatl, appunto. 
la maggior parte del suoi roman-

Zk 
Dl Maggiani usclra II (0 marzo 

un nuovo libro. // coraggio del 
pelt/rosso (Feltrlnelli), con prota-
gonlsta assoluto «il popolo Apuo 
mal sottomesso all'autorita-. Un 
tenia, quello dell'anarchiache ri-
troviamo anche in Dopo Vestaie, 
romanzo di FuMo Abbate appe-
na uscilo da Bompiani con prota
gonists un borghese quaranten-
ne e un cenlenario fascisia in 
viaggio verso Carrara. Le Apuane 
e la Versllla come luogo dell'ani-
ma lanno da sfondo anche a Ve-
ntte Venlle B 52 (Feltrinelli) dove 
Sandra Veronesi tenia la descri-
ztone del nostra piO recente pas-

BtfodlbOMRdtnza Gianni BertngoGardin 

Maggiani: «Mla da I'anarchla» 
AMMiU*Macst»M,Mrtttmnataa CaKetamra Mwn, di 
ed tta ptr metre di FMbkwH I M M W * congglo del 
•wtHroan^ iholclanN I ICKM domaade. 

HKniMI. eft* COM «l praua « Mtan contld*raM 
tcrtttmaatlMfBlwM? 

tin senso di orgoglio e di sollievo. 
fW 1*1 ehe COM * m» Mitttor* bOfglmeT 

Ci6 che distingue uno scriltore botghese eiasmaniaperil 
passato, Ja soddistazione perci6 che si^stati-ETottimismoper 
il piesenle e il passato e il pessimismo per il futura. 

W corn* gaarda al w» patuto? 
kial passato non posso guardaieche con ramrrvarico e 
stupefano orrore. I ilcordi di chi soggiace alia class* dominante 
non possono esseieche ricotdi di sconBtta. Un non borghese 
pesslmlsta peril piesente e peril passato non ha ahroche il sot 
detl'awenire. 

4Hic«Mdkech»l«rtil>tne morta. 
Dire che la sinistra emona signifies ammeltere che non 
sappiamopiadescmeieHntuluro. lo credo invece che iniaitie J 
penstrdella sinistra abbiano peisc la spcra n;osita, essendo per 
I'appunto Ixoghesi- Lovadanoadiieaicomadinidefchiapas 
chela sinistra e morta. 

Lai appwAtU del ratto ch»* oflamario d) m pa»»rklm> 
aatAl^^iawipwaBronWwiwtswrwiiHHiiuritwn* 
coma qualtodifl'inarcUa.. 

L'anarchtacomeDioponedoniandeall'uoino.Tuiiiedue 
pietendono che luomo cambi. 

Ctw CM' IM H popoto * # » . piotafjoiitata da 41 owaEtfo 
Mp^MUo-,dlilv«raodBtirttlSllaHirT 

E'un popolo che soprawive alia slotia nell^ folle ambjzione che 
si possadlre no. Quella deglt apuani e la toll la del rifimo 
dell'kleokigia dominanle. Nel libro i la storia di un jagajzo che 
compie un viaggio in ceicadi quelJoche 6 indispensabilt nella 
vita. 

Eohecot'e? 
E'la sua parte di anarch iaediDkjcheedenirooBnunodinoi. 
La sua parte di fuluro. 

C1A.F 

Addio Lubecca bella 
L'ltalia non ha avuto uno soittore 

come Thomas Mann perche qui da noi 
non vive nessuna famiglia Buddenbrook 
Che com ne pensano i crilici Mengatdo, 
Cherchi, Ferroni, SanguinetieSpinazzoia 

salo raccomando la storia di un 
celo medio vittima delle proprie 
illusion!. 

Mag^aJiL rilorna a lie lie nella 
terna di scrittori antiborghesi in-
dicali da firada Ctterchl: -Lustn 
[a Elsa Morante disse a Piergior-
glo Bellocchio: Tu lioi»" Massi
mo ilaliano, mo sei uno scriltore 
borghese. Bellocchio annul. Cer-
tamentd le rispose. D'altronde. 
aggiunseE[5a. in llnlia sei in loilis-
sima compagnia. Oggi farei a FJ-
sa tre nomi di scrittori non bor
ghesi. In ordine allabetico: Slela-
no Benni. Maurizio Maggiani, 
Sandra Onolri. Altii, tra gli iulbtii 
proprio non me ne rengono in 
mente». 

Se Stelano Benni si e guada-
gnato quesio tilolo con un kivoro 
sulla scrittura, per Sandra Onolri. 

non borghese per nascita (e ori-
ginario della Magliana). si la rile-
rimenlo in paiticolare all' ullimo 
romanzo, Coloo di nessuno, 
(Theoria), dove I'autore tenia 
coscienlcmenle di raccoritare le 
stone della piu squallida borghe-
iia alfanslico-delinquenziale lor-
malasi in quesli anni. Un tenlati-
vo riuscilo sccondo un crilico co
me Qlullo Ferroni per il quale 
Onolri neli'occuparsi di questa 
nuova reaila -sfugge sia alia con-
danna puramenle moralistica a 
cui si limita di (requente una sini
stra incapace di vedere. chiusa in 
ptwizioni puramente dilensive, 
sia .i quel marginalismo altematj. 
vo che oslinatamente resiste 
presso i van esaltatori dell'orrore 
melropolilanot Non ha dubbi, 
Kcrrom. sull'onliborghesiia di 

Onotri. Anche perche ha cbiara 
la dellnizione del contrario. 

•Lo scritiore borghese e quello 
che rifletle su se stesso, guardan-
do in modo estehzzante la pro
pria degradazione. 11 model lo per 
la maggior pane dei nostri scritto
ri di oggi e ancora quello di Mora
via. Ma nella realta concreta quel 
borghese non esiste piu. Oggi est-
stono nuove classi, una piccola 
borghesia allarislico delinquen-
ziale che ha relazioni con la fi-
nanza ma anche lo spetlacoio, la 
Iv. Uno scriltore che volesseporsi 
come antiboi^hese dovrebbe 
tenlare di interrogare quesla nuo
va realta sociale». 

Tra i pochi che nel passato 
hanno latlo un percorso di que
sio tipo, RerPaotoPasolini. "Oggi 
non vedo nessuno scriltore che 
possa giocarsi la sua condizione 
in modo cosl iragico - spiega il 
crilico - Pasolini e scriltore anii-
boighese perche in lui e'e una vo-
bnla di manirio che lo porta a 
voler espiare una colpa assolula 
e a tiaslormare in rito negativo la 
propria colpevolezza di borghe
se-. 

Oesira e sinistra. Horghesc e 
anliborghese. Ma dawero queste 

contraddizioni non hanno piii va-
lore? "Le antinomie consetvano 
lutto il loro valore - dice Ferroni -
Ma oggi e scoppiata lidenlita di 
classe Quesio non significa che 
una sinistra non abbia plti un 
ruolo e credo proprio che sbagli 
chi pensa che la sinistra si idenli-
fichi solo con una classe o con 
una prospeltiva di classe. II suo 
ruolo e quello di dare delle cate-
gorie diveise di irileraretazione 
della realia. ceicando di inletve-
nire dove Iroviamo lo sfruttamen-
io e la repress bne. Oggi si discute 
molto del ruolo delle minoranze, 
del volonlarialo. Ma tutto questo 
puo avere un senso solo se esiste 
un disegno politico di responsa-
bilita socialeche lo raccoglie-. 

Ma che cosa centra tutto que
sto con la •tesponsabilild", sem-
mai ci fosse, dello scriltore? -5i 
tratla dl mettersi d'accordo sulle 
parole - spiega il poela Edoards 
Sanguinetl - Ma non metrerei in 
questione to siarulo o la classe 
sociale alia quale appaniene un 
autore Uno scriltore borghese e 
erimanesemprequellocheassu-
me posizioni conseivalrici, bertu-
sconiano o liniane per riferirsi al 
presente. Uno scritiore anlibor

ghese e quello che cerca di pro-
muovere valori altemativi, una 
volla si sarebbe delto che milila 
per il praletariato o per il soclali-
smo e che adesso almeno vota 
per la sinistra. Ma oggi e'e paura 
di usare queste parole. Si voglio-
no esorcizzare parole come pro
letariat e socialismo come se 
bastasse non pronunciarle per 
eliminare io costn, 

Seguendo questo percorso 
Sanguineti, indica come il piu 
esemplare tra gli scrillori borghe
si non lanto Moravia quanto 
Montale. "In Monlale e'era vera-
mente un'oltica di sliducia stori-
ca radicate che mi pare tipica di 
una visione del mondo borghese 
- spiega - Moravia, che pensava 
che il prodotlo slorico della bor
ghesia losse I'intelletluale, era 
uno scritiore borghese come sla-
lo sociale ma II suo uso di MarK e 
Freud era tatto in funzione demi-
stificanle della borghesia-. Per 
Sanguineti, in ogni caso, quello 
che coma in uno scnttore non e 
tanloosoloil suo modo di atteg-
giarsi di fronle alia reaila quanto 
di fomirne una rappresenlazione 
aulentica. Cosl il problem a, oggi, 

Un po' di silenzio tra i sondaggi 
«NiuenujuMHi 

A
veva proprio raglone Gra-
zia Cherchi. su -I'UnJla-IJ-
bri-di lunedi l3febbraio, 
a manilestare la sua noia 

per la questione della "line della 
poesian che negll atluali frangen-
ti sembra sopravanzare quelle al-
treltanto noiose della *line del ro-
manzo" e della «crisi della criti
cal: e ncllo stesso giomo ho do-
vuto provare una bella dose di di-
saglo e di noia nel partecipaie, in 
un piccolo teatro romano, alia 
preseniazione dell'annuario cu-
rato da Giorgio Manacorda, Poe-
sra "94 (CasteIvccchi edltore). Di-
saglo c noia non legal! ceito al li
bra in se. ma al latto siesso dl par-
lare in pubbllco dei •destlni della 
poesla» dlsagioe noia neltrovar-
ml a (are la parte dell'iapucalinl-
co» in mezzo ad un pubblico, fat-
to sopraltutto dl poeli e inlcllet-

tuali di varia eslrazione, asselaii 
soprattullo dl positivila. di auiu-
vaioriziazione. di proiezioni ver
so sorti comunque batdanzosa-
meute piogressiva. Disagioe now 
per il rumore che circonda I tlj-
scorsi sulla poesia e per la toro 
soslanziale -non poelirila*: per il 
fatio che quasi tulli i propositi th 
riawicinarsi alia poesia, di richia-
marla a noi. si risolvono in un ul-
leriore suo allonlantento. Ho in 
elfelli J'impressione che intorno 
aHa poesia continuino ad acc<i|ii-
gliarsi (come gia negli anni 70; 
le lorme piu vane di un anaichi-
smo islerico f narcisislico, che 
lanli danni ha fatto alia cultura 
italiana, di sinistra c no; riirovo. 
tra moitc persone che si inlerev 
sanodi queste cose, un esasprra-
lo bisognu di mistificazii>np, di 
»accecameiilo», di suLvillomiW 
cullurale. un velleilario "S"gnarc» 

^ul jiropno valore e sul proprio 
ilirmo a parlareea farsi ascollare. 
r*nza owiamente prendersi la 
briga di «ascollare» daweiogli al-
in. f un incredibile rftvii nir. ma 
sembra proprio che molli conce-
piscano quello della poesia co
me unlcrrenupen piu pTeiesluo-
•ii inlerventi soggcllivi, perlacolli-
^azionc di luita la possibile pac-
coliigiia siibcullurale che ctrcola 
iiolla niislra inlasala. 

(Jue-ilo sconclusionato rumore 
.sembra cscludere ugm possibile 
doiuaiida sullo spazio che alia 
poesia riniane nella comunica-
mnv alluiilc. su cir~> che essa e 
-ilivcnlala" nel tempo del medio. 
rlcllj ptibblicila. della virtuatiia. 
I,'annate -pubblico della poesia» 
nonscinbravolersirenftereconlo 
in ucssun modo del latlo che i 
niodeltt mentali delle nuove ge-
nera^ioni si lonnano in universi 
ioiilamssimi da quetli in cui sole-
v.i in passato termentare la paro-

la poelica. Trascura il latto bana-
le che la vitahia della poesia ha 
sempre trovalo radici anche in 
qucll'increscioso dove re scolasli-
codi imparareversia inemoria.e 
che ora siamo al di la di ogni sco-
lastico -doverc-... Pensa magari a 
diretti "rilomi" ai classici. senza 
rendorsi conlo della loro distan-
za. del fatlo che la loro voce e or-
mai sommersa da I frastuono del-
l-indiscrezione- (come indica il 
bel libretto di Maurizio Belt in i, 
pubblicaloda Einaudi e recensilo 
qui la sellimana scorsa da Eva 
Canlarella) e dell'indecenza-
Proponc riianci, inlziazioni, santi-
ticazioni e rill eslelici, come sc il 
mondo inlorno non tussc quello 
chee.comesenoncilo.s.serocer-
li oggclti. ccMi luoghi ccne ur-
genze. certi pencoli- Sembra piu 
inlciessala a riflcltore su se sies-
sa. sulle pioprie velleiUi o i propri 
languori, the a metlerc in gioco 
nelia poesia ̂ ^ • i ] senso di "que

sla- vita 
Certo questo che si espande in

lorno alia poesia e un rumore del 
tutto rnarginale e inessenziale: 
ma essi> conduce molli ad igno-
rare i nimori piu grdndi. li lascia 
complelamente indifesi di fronle 
alle devaslazioni etie sconvolgo-
no le menti di que Hi che |iotieb-
bero un giomo leggere la poesia 
(eche dacssavengonocrindotli 
sompre piO lontano). A me pare 
che, piu che di essere Irascinala 
nel rumore, la poesia abbia, ora 
come lante allre volte, bisognodi 
silenzio: voce del silenzio, difesa 
ecreazionidrspcizidi silenzio en-
iro la societa dellindiscrezione e 
dellindecenza. del sondaggio e 
dell apparenza (una soeicla che 
alle sue giovani generazioni im-
pone con disinvoilura modolli 
mollo piu nelasli di que Hi "tradi-
zkinalk come rivcla ad esempio 
questa baltula del ^conduttote-

Red Ronnie, in un'inleivista a h 
Repubblica del 20 febbraio: -Me-
glio chi perde la testa per i Take 
Thai che chi e bravo a scuola e 
piglia voti alti. nella vita serve di 
piii", che ne pensa il pubbiico 
della poesia di questa pedago-
gia?). 

Forse la poesia pud parlare an
cora, al di la del rumore, solo se 
sa condividere il deslino del Hone 
non vislo, di cui parla il Manzoni 
nel bellissimo inno incompiuio 
Ognissanli. "tacito fion che Dioia 
sorgere In luoghi inospitali (-sul-
I inospite piagge / a I iremilo 
d'aureselvagge»). e che solo da-
vanii a Diodispiega la sua bellez-
za. moiendo senza essere sfiora-
lo da nessuno. dopo aver oiferto i 
suoi profumi al cieto deserto 
(•che spande ai deseni del cielo 
/ gli olezzi del calice, e muor-). 
Deslino di bellezza che e nelk) 
stesso tempo deslino di solitudi-

e che non esistono piii grandi 
scrittori ne Dorghesi. ne antibor
ghesi, «Unodei pochi scrittori ca-
paci di organizzare una scrittura 
e un modo di rappresenlazione 
degni dl attenzbne 6 stato Pasoli
ni, luttavia. anche Pasolini non e 
stato un grande rappresentatore 
autentico dato che in tui prevale-
va sempre un carallere piu docu-
menlaristico che realistico». 

Quello dellauienlicita. ma sta-
volla dello scrittote boighese. * 
un punto sul quale si sofferma 
Vtttorlo Splnazzola. Che ci ri-
porta al dubbio iniziale. Ma da 
noi sono mai esistiti scrittori bor
ghesi? -Di scrittori aulenlKamen-
le borghesi, che si riconoscessero 
nella loro classe di origine e ne 
condfvidessero i valori, mi pare 
che ce ne stano sempre slali po
chi in Italia • risponde il protesso-
re • D'altronde. rarissimi sono i 
casi di scrillori di prestigio uscili 
dalle classi subalteme. In com-
penso abbiamo avuto tanli lette-
rati piovenienti dal ceto medio 
che hanno espresso le fnistrazio-
ni e i risentj menti della loio calti-
va coacienza nelle varie lorme di 
un sowersivismo anliborghese. 
Oggi poi quando si parla di una 
opposizbnedl principioallabor-
ghesita in quanto tale, voire! ca-
pire meglio a che cosa si laccia ri-
lerimento in posilivo e in concre-
io, anzitutlosulpianoeconomico 
Sociale. SennO si rischia di Icre 
solo del moralismo di marca 
umanistica, generoso ma con 
una scarsa presa sulla reatla effel-
luale>. 

ne e di silenzio, negazione di 
ogni narcisistica e aggressiva esi-
bizione: ma che non signiiica fu-
ga dal mondo. se al fiore senza 
ilomedi Manzoni si puOawicina-
re (come mi pare possibile) 
cjuello parallelo c lanto diverso 
della ft/ieslrodi Leopardi, imma-
gine alttcttanto solilaria della fra
gile ma essenziale resistenza del
la poesia, della betlezza e della 
ragione (quella ginestra che soc-
combera alia »crude! possanza» 
della nalura nemica. die pieglie-
ra solto di essa il suo -capo inno-
ccnte", ma non si sara mat piega-
ta alle illusionie ai rumoriconcui 
si ingannano e vanno in rovina to 
societaumane). Nella difficile di
fesa di questi fiori Iragili e silcn-
ziosi. nella disposizione ad ascol-
tarli, c e lorse la possibiliia di una 
auienlta soprawivcnza della 
poesia: lutto il resto e. per I'ap-
punlo, inulilcedannoso rumore. 

Ma lorse mi sono aggirato an
cora inlorno alia noiosa questio
ne della -fine della poesia-: speio 
solo che. per questa volla. Grazia 
voglia scusarmi, almeno per 
amore dei fiori. 


