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UN DETECTIVE A FRANCOFORTE 

Kemal, turco di Germania 
t atla ttrzaawentura N datoethw 
M I M I Kayankaya. rono AI uMbnUt 
M H S U O autora, II todMeo Jacob 
• o t M ( In Mto MjouMf non vwn 
mono tt ptoptMKi, piu volte 
IMnffMtfltlr di DlMtMlS ©on II 
g m m poiiitoipo. I*BIOUDO un 

poccato* I M tant'a. Kayankaya • 

kiMH un pereonagglo ten iluacNo, 
M evldente i p m o n iiarratrvo • dl 
grand* taacmo •motbo: dure • 
knp*vMo,curto*o*luta,lrontca* 
(eneroeo.edotatodlun forte 
• m o dMIa gtaattda • dl una 
•plccata proponalono • eacclaml 
MoJ gual. t m non bartana, * turco 

a, ancha aa parla pertettamente II 
todMeo, aateia turchl (n Qarmanla 
Mpom a piu d'una dlfncorta dl 
convivenza. Non t II pitmo prorata, 
II nostra Kayankaya, a avolgam 
fuori patria, nal mondo parallalo 
<kNlanarrattvapoUzle»ca,ll 
maathm d'lnvettlgatore: ki 
Mghttterra agtvano II beige Hercule 
Polrot a H pftnclpe nnao Zalaakl; 
negHoapnarJ Stall UnrMd'America, 
Invaea, I'auaMaoo Sai Malko 
Unfa mllttava nana Cla, I'ltalo-
americano Stava Caratla a II eknaa 

Charlie Chan brlllavano nella 
pollzia, mantra II montenegrino 
Nero Wolfe, la cul awentura hanno 
fortomente attratto Ariounl, 
asareltava In proprlo. £ pare earto 
eha la aua condlilona, a paragona 
degli altrl, * motto plu acomoda a 
ancor pit riaebJoaa. Kayankaya ha 
kitattJ la avantuia dl hnmlsehlaral 
In faceande eha preaantano plu o 
mono paleai riavottl poDtiel a 
colnvolfono poeantomonto la 
hrtjtuzlonl. m •Troppa M m , 
detective-, ad etemplo, un 

attentate aangulnoao al dannl dl un 
ImprandKora chlmlco acoparchla, 
graikt alia Indaglnl eenza 
pregludlil dl Kayankaya, un torMdo 
mtracclo dl Internal tra 
ammMatratorl locaH, fona dl 

profeuionhitJ complacent): tutto 
awtone aullo afondo dl una 
polemlca revanta tra gruppl 
ecologlitl a autortta eomunall di 
Francofort*. Francorbrta, pol, 
granda eltt* tadaaca celebrata m 

Europa par I'efflcktnza dalle aua 
infrastructure a par la vtveclta del 
tuol traMcl, compare da 
pretagoruata In quasto coma nal 
precedent! romanzl dl Arjounl. E nal 
momanto In cul la al rlconoaca 
un'anlma, tola da non polar aaaara 
daware acamoiata con un'altra 
qualunqua citta d'Europa, Aijeunl 
libera Kayankaya a to conduce nal 
auoi angoll mono ki vlita, nal bar a 
nella notte. II rlauHato? Queeta 
citta ricca a frenetJcu, alia praaa 

con un turco, toma a aomlglhm a 
qualunqua dlta d'Europa dagll 
annl 90, dove II londamantallamo 
poHUco, etnlco a reNgleao 
drtgintoeamantelmpaaa. 

DAurelio Minotme 

tmm JAKOBARMUkH 
TROPPA BIRRA, 
DETECTIVE 

MARCOS Y MARCOS 
P. 182, URE 22.000 

el romanzo L'enigma del; 

N l'anioo (1987) Naipaul 
aveva cercalo di fare i 
conti con la sua «scelta 

[nglese», Nel libro appena uscito, 
Una via nel mondo, cerca di farli 
con le sue radici caraibiche. E un 
libro non facile; ma che colpixe 
per la finezza stilistica e lorigina-
llla di sirutlura (tra autobiografia, 
saggio storico e fiction) con tui 
propone le sue desolate verlta. 
Da un lato ci sono i ricordi: ^'j|i. 
lanzia, 1'adolescenza, il lavoro 
d'ufflcio prima della partenza 
per llnghilterra, lapprendlslato 
ietierario, gli incontri, nel corso 
degli anni, con personaggi legati 
alia sua vita di scrittore e al tem
po stesso alia realta di Trinidad. 
(Gli Incontri sono sempre ipub-
bHci»: nonc'0mainlentedipef-
sonale, e non solo per rjserpo, 
ma perche I'uomo e tutto nella 
sua funzione pubblica - dl scritto
re, di giomallsta, di studioso - e il 
privato, che per certl versi credo 
assai doloroso, non deve mini-
mamente inlluire sul ruolo e sul» 
limimginechenederiva). '" 

Dall'altro c'e la storia del bas
se in cui da bambino aveva avuto 
I'impressione che «la storja l^sse 
slata bruclata», In due lunghl ca-
pitoli, che sono la trasformazio-
ne narraliva di due «storie mai 
scritte», rlmaste a lungo nel cas
sette* «• nella mente.NaipauUa 
balenaw i|» storia di Trinidad' in 
due fasl kmtane del sub destine 
coloniale attraverso due Iftffiqwi-
narle figure di visionari mlllahta-
toti, Sir Walter Raleigh e Fr^ncl-
sco Miranda. (Naipaul dapprima 
II spoglla di ogni aura eroica,.sot-
tolineandone le menzqgn^.fi ,ie 
rnlserle; ma pol rende omaggio 
alia lore visione). » ,i» 

Raleigh, colto nel momenta 
della sua seconda spedizlone al
ia ricerca dl una inesistcnte El 
Dorado, fermo tra lewfdue'del-
I'Orlnoco e II mare, c6rrfs |«de 
all'inlzlo dell'awentura colonla-
le: con II senso di grandezza the 
venlva dal conquistare un nuovo 
mondo alle corona europee, con 
il miraggio dell'oro e delleric-
chezze da predate, e con la co-
sclenza dell'inganno che con-
sentlva all'avidita piO feroce di 
cambiare II volto e i destihi dei 
vecchl e del nuovi mondi. 

Francisco Miranda e il Tivolu1-
zlonario venezuelano di line Set-

v. s . NAIPAUL. «Una via nel mondo»alia ricerca delle radici caraibiche 

Un brahmlno 
per il flglio 
di Trinidad 
Nalpaulimrtonall932aTnrildad,l'l*ola 
caralblcacnatquaelun'appandlcedel 
Venezuela, davanU al delta del flume Orinoco. 
CtnJeaiTMjnte a aaurtrco, dlacandonta dl un 
brahmlno Mlanogluntoeull'leoladopo che 
daHlmaa I'knpero brltannlco vl aveva 
treaportato I bracdantj che dovavano soetruibe 
gNachlavlrNigrir^losfnittamentodeHe 
rdantaglonl dl canna da zucchero. 
CulturaliiMrnta Naipaul a kigtoee; dopo aver 
atudlatorieHeacuotolngtedcaTrlnldad,vlnM 
una biireadiitudk) per I'bigMrterra dove tl 
Iratlort,pnmaad0)rrordnell980epolalondra 
quattro annl dopo. L'kighHterragllappanVa 
Mont comeHluogo della llberta, Ha dal 
aotrocarrH rapportj eha vlgevano nella comuntta 
lndl«iadlTrlnkM,sladalioffocante -
provlrrOUNkuno della vita mllacokMila. Naipaul 
ffta vlagglato motto (la aua vaata opera 
^oonipfanda aopnrttutto romarud a raccontl dl 
viaggto), vlvando par lunghl pariodl HI Africa a 
Mg*MMUnW,atomamtodltwitolnlanlo 
ntHa naHa kola dl Trinidad: ma partendo 
aarrMMdaH1ngNKerra,laeua>baee-,Mnonla 
aua petita d'aMona. Quarto alio ultimo Mbro, 
-Una vtondrnrjrKki. (p. 440, Hre 42.000)* 

IradiizlOMdiMarcellaMllatorr*. 

Ft&ciata MWdlMnlMi 
coloniale non 6 un crogiuolo rinnovatore 
ma un rityollente minestrone in cui stanno 
insieme Cpse diverse che restano diverse 
II tratto comune resta lo sradicamento 

tecento e primo Ottocento, bloc-
cato a Trinidad, da poco diventa-
ta colonia inglese, poco prima 
della rivoluzione guldafa da Boli
var, di cui sara alldato e da cui 
verra abbandonato al suo desti
n e Gia le colonie sono percorse 
dal vento della rivolta per 1'lndi-
pendenza. Ma Trinidad e una co
lonia miserabile, ccfn un gover-
natore inglese che, *e conferma-
to nel grado di generate, dice che 
volentierl combatterebbe a fian-
co di Miranda, per spregio del 
suo ruolo di «carceriere» al servi-
zio dei piantatori; e con proprie-

tari terrieri spagnoli, francesi e 
negri liberal!, che temono il bloc-
co dei loro commerci e il conta-
gio della rivolta tra i loro schiavi. 

La storia del colonialismo e 
una storia di truffatori, di traffi-
canti, di europei di dubbia rispet-
tabilita che costruivano le loro 
fortune con lo sfruttamento disu-
mano di schiavi africani sulle ter-
re sottratte alle popolazioni ame-
rinde. Tutto questo gia lo sappia-
mo, ma Naipaul ce lo dice non 
Ideologicamente, bensl attraver-
so la rielaborazione romanzesca 
del documento storico, nella 

specificita di un piccolo angoio 
coloniale. La storia recente, con 
I'aspirazione al'indipendenza 
delle colonie nel vicino passato e 
con ia realta del prf-sente postco-
loniale, e affidata alle sue perso
nal esperienze, alia rievocazio-
ne dei suoi incontri con perso
naggi importanti e marginali del
la decolonizzazione. 

Gli africani dei Caraibi, con le 
loro lotte per la liberazione, con 
il sogno del ritomo alia madre 
Africa, ma ahche, a Trinidad, 
con la prevaricazione nei con
front della comunita Indiana, so
no i protagonisti di una vicenda 
di sconfitta. Naipaul e un conser-
vatore; ma non per questo e un 
reazionario, come molti sosten-
gono nei Caraibi. £ un freddo os-
servatore della realta che chiama 
e cose con il loro nome e che 
non nasconde le contraddizioni 
e I'inganno che altri mascherano 

in nome degli ideali di libetta. II 
suo lontano compagno di lavoro 
Blair, l'africano di Trinidad invita-
to come esperto in Africa per li-
quidare la presenza commercia-
le indiana, aveva messo il naso 
nel contrabbando d'oro e d'avo-
rio gestito da importanti politic! 
del partita «socialista» al governo: 
i nuovi capi, che di fatto esercita-
vano il potere come i vecchi capi, 
con le cui famiglie spesso erano 
imparentati, I'avevano fatto am-
mazzare. 

Ma la figura che meglio incar-
na le contraddizioni del presente 
e quella del «qualunque» di Ma
nuel Sorzano, un indiano di Tri
nidad che ha assunto cittadinan-
za e nemoe venezuelani, e che 
Naipaul casualmente incontra in 
un viaggio aereo da Trinidad a 
Caracas. La moglie e anch'essa 
un'indiana asiatica, nata e cre-
sciuta pero nel Suriname. 11 figlio 

e un polizioli; toSSRftoW 
banale vicenda di tradimento 
della moglie «bianca» con un 
commerciante siriano. Manuel si 
era recato a Trinidad per far cele-
brare un rito religioso propiziato-
rio da un pundit indiano. Tutti i 
protagonisti della vicenda sono 
finiti nello stesso luogo (che non 
apparteneva a nessuno di loro) 
attraverso i percorsi intricati del
l'awentura coloniale. 

L'eredita che essa ha lasciato 
non e un crogiuolo rinnovatore 
(come direbbero in Usa), o un 
mosaico (come vorrebbero in 
Canada); ma un ribollente mine
strone in cui stanno insieme cose 
diverse che restano diverse. II 
tratto comune e lo sradicamento; 
e, come nel caso di Manuel, il ri-
fugiarsi in lontane radici di cui 
sfugge il senso, e che tuttavia co-
stituiscono un sotterraneo ag-
ganciodiidentita. 

SEGNALIBRO 

Vlaggi/OrUntol 
Non solo Banana 
Tokio nella Grande Bolla 
fi il 1988 quando scoppia in Giap-
pone un miracolo economico che 
si sarebbe gonflato fino a esplode-
re, lasclandosi dierro una caleido-
scopica scia di culture giovanili. In 
Babwo. I figli della grande bolla 
JCar|iParo-Greenfeld (Instar, p.337, 
lire 25.000) racconta appunto dei 
dirigenli d'azienda che viaggiano 
implosi nella citta «facendosi» di 
cocaina e di corse in motocicletta 
sulla sopraelevata. E' il cuore in-
quieto di una Tokio iperreaie in un 
libro che si awicina piu a film con-
turbanti come ro*/o blues, che al 
racconti mistico-adolescenziali di 
Banana Yoshimoto... 

Ildlario 
diMirceaEliade 
Un giovane rumeno di nome Mir-
cea Ellade arriva nel 1928 a Calcut
ta per studiare il sanscrito e la filo-
sofia indiana. II racconto di questo 
suo soggiomo lo troviamo nel Dia 
rio d'lndia appena pubblicato da 
Bollati Boringhieri (p.209, lire 
26.000). Un diario dove Eliade an-
nota, con la freschezza di un ven-
tenne, i divertimenti delle notti tro-
picali. PiO romanzo di awenture 
che saggio. 

*mmlm.z .f 
Leplccole citta 
dl Edith Wharton 
Anche Edith Wharton ha dato la 
sua definizione di viaggiatore, con-
trapponendolo al <turista meccani-
co» in balia dei Baedeker. Viaggia
tore, secondo la Wharton, sarebbe 
quelle che sa spingere lo sguardo 
oltre gli element! piu conosciuti di 
un paesaggio o di un'opera d'arte. 
Cos), seguendo questa sua filosofia 
in Poesaggi italiani (Olivares, p. 
155, lire 18.000), la scrittrice de 
L'eta aell'inmxenza traccia un in-
solito itinerario lungo alcune piste 
poco battute, almeno allora, nel 
1905, de! nostro paese. Dalle alpi 
bergamasche, alia Valtellina, Son-
drio, Brescia, fino a Viterbo, Monte-
fiascone, tutti (luoghi sono rivisitati 
attraverso le prospettive aperte da 
alcuni score! nascosti nella pittura 
italiana dal Quattrocento al Sette-
cento. 

Poeti d'ltalia, fine secolo a bassa voce 
M M VINCHttUM MaUtflMaUMT 

• A . stato detto glustamente 
I J ^ che la legittimita delle An-
P . tologle di poesla stain-
* - • ' nanzltutto nel fatto che, a 
dilferenza della narraliva, la poe
sla si legge fondamentalmente In 
modo antologico. Si puo aggiun-
gere almeno che I'Antologia ti dl-
segna con la massima evidenza 
una serie di puntl e segment! con-
tigui che non solo compongono 
un panorama, ma invitano pe-
rentoriamente alia comparazio-
ne, senza la quale non c e giudi-
zion6 storia, . 

Questa dl Krumm e Rossi, con 
anlmosa prefazlone di Mario Luzl 
e moltl (anzi un po' troppO col-
laboratori, ha poi un merit? note-
vole dl partenza, la sua estensio-
ne, ancne se e quasi forzatamen-
te privo dl commento, Infatti le 
migllorl antologle global! del No-
vecento poetico si fermano, a 
molto prima, e le settorlali se ne 
stanno ora a una data espressio-
ne lingulstica (poesla dialettale), 
ora a una ragione o a una «cor-
rente* o a una fetta llmltata d'a'n-
ni. Qui e abbracclato tutto il seco
lo (In un ordlne» puramettte cro-
nologlco del poetl che fa pemb 
sulle opere d'esordlo), dal 1903 
dl Govonl per arrivare a un trio 

contemporaneo di donne, la La-
marque, la Insana e la Valduga: si 
pud vedere In eld I'importanza 
nuova che la poesia femminile 
ha preso negli ultimi decenni, E 
ancne quest'Antologia ospita, co
me altre prima, poeti dialettali e 
traduziom (nel caso di Quasimo
do; correttamente, il traduttore e 
pregiato quanta e piu del poeta). 

Inoltriamoci, distinguendo un 
po' schematicamente fra scelte e 
p?gine critiche, e accennando 
appena all'evldenza che un'ope
ra del genere - a parita di ingegni 
critic! - non pud non riuscire me-
no bene e meno unitarla di un'a-
naioga dettata da uno solo. Non 
faro agll autori 11 torto di mettermi 
a lamentare le assenze; di fatto i! 
quadro e, oltre che amplo, deli
neate con molto (troppo?) equi-
llbrio. Ml si lasci solo dire che fra i 
poeti che abbiamo conosciuto 
non da molto non doveva man-
care Mlchele Ranchetti, orlgina-
lisslmo, scabro e pensante, con-
trocorrente. Magari si potra opl-
nare che c'e qualcuno di troppo, 
ma naturalmente non diro chi; dl-
ro soltanto che forse questo puo 

• anche succedere pertne la mes-
sa a fuoco, unlca corretta, sugli 
indlvldui e II loro peso specifico, 
slltta a volte Insensibllmente in 

qualche attenzione eccessiva alia 
«rappresentativita». 

Veniamo invece ai dettagli. 
Nelle antologie sono fondamen-
tali, oltre al taglio critico, le pro-
posizioni relative delle scelte, che 
gia suggeriscono giudizi. Anche 
qui mi pare di poter dire che que
sta di Krumm e Rossi e in genere 
attenta ed equilibrate. Vorrei solo 
notare che il numero di testi e pa-
gine com.esso a Loi e Baldini, fra i 
massimi poeti oagi (non solo in 
dialetto!), e inadeguato. Per gu
sto mio c'e troppo Ungaretti do
po YAllegriae troppo ultimo Mon-
tale, non so se per eccesso di 
equilibri o per involontario scivo-
lamento verso poetiche e risultati 
piO «modemi» di quei due ma 
quanta inferiori alia fase rispetti-
vamente iniziale e centrale; ci po-
teva stare invece un pezzettino 
della parte iniziale della Camera 
da letto di Bertolucci, e un po' di 
piu della grande Stella oariabiledS 
Sereni. Ma sarebbe forse soggetti-
vo insistere su cose del genere. 
Un po' meno soggettivo mi sem-
bra indicare, a cavallo tra pre-
messa critica e scelta. cosa awie-
ne per Pagliarani e per la Valdu
ga. Per II primo si salta (respon-
sabile Antonio Riccardi) da Ros
so corpo lingua e La ballata di Ru-
di, dimenticando le cose 
pregevolissime scritte fra i due li

bri, a cominciare dagli affasci-
nanti Esercizi platonici; della Val
duga non capisco perche venga 
ignorata (da Gian Mario Villalta) 
la seconda raccolta, La tenlazio-
ne, non meno buona delle altre 
tre. Forse osservazioni del genere 
si potrebbero fare su altri punti. 

E ora veniamo agli aspetti pro-
priamente critici. La vicenda del
la poesia del Novecento e divisa 
in quattro spezzoni introdotti da 
altrettanti panorami critici, primo 
e secondo di Gramigna, terzo e 
quarto di Kruma; con spunti note-
voli, ma un po' raffrenati da 
quanta di scolasticita pud indurre 
la stessa divisione in periodi: ec-
co che questa finisce ad esempio 
per tirarsi dietro una categoria 
piuttosto metafisica come "Nove
cento" (gia presente in Luzi) op-
pure il ritorno a quei contenitori -
«scuole» e correnti - che i'impo-
stazione stessa del libro negne-
rebbe. E si ha I'impressione di 
una certa oscillazione fra meda-
glioni dei singoli e inquadramen-
to storico. Cid non toglie che 
quanta dice Gramigna di ermeti-
smo e dintorni sia acuta, e inte-
ressante il tipo di storicizzazione 
con cui Krumm tratta il terzo pe-
riodo. Ogni scelta da un poeta e 
preceduta, come usa, da una bre
ve premessa o *appello»; dove 
tendenzialmente le notizie bio-

bibliografiche sono mescolate 
(buona idea) ai discorsi critici. 

Quest! cappelli utilizzano in 
genere con onesta e pertinenza 
la critica precedente, ma non di 
rado col rischio che il compilato-
re ci metta troppo poco dei suo. 
Non posso perd tacere quanta di 
rado e utilizzato Fortinl, con Con-
tini II massimo critico di poesia 
novecentesca; mi domando se 
questo dipenda da semplice anti-
patia o dall'impostazione a-filo-
sofica di tanti collaborator!. Del 
resta anche Fortini poeta appare 
diminuito (da Krumm). Le intro-
duzioni critiche possono essere 
notevoli: citerd - senza comple-
tezza - quelle di Tiziano Rossi a 
Corazzini, di Giancarlo Pontiggia 
a Giotti, di Maurizio Cucchi a Un
garetti, di Ermanno Krumm a Lu
zi, di Cesare Greppi a Risi; su tutte 
spicca forse quella di Stefano Dal 
Bianco a Zanzotto. 1 tre che si so
no assunti piO poeti sono comun-
que Enzo Di Mauro, Krumme e 
Cucchi. 

Lasclando quest'utile e talora 
pregevole Antologia, viene da 
chiedersi che quadro della poe
sia del secolo ne esce. Per i de
cenni ormai «storici», cioe fino al 
'60-70, direi che, anche per 
un'apprezzabile cautela e sper-
sonalizzazione, le cose restano 
piO o meno come le aveva messe 

la critica precedente piO attrezza-
ta e meno faziosa, senza vere no-
vita. II che va anche bene, dato 
poi che non c'<5 un solo curatore 
e cid pud produrre effetti di "me
dia*; ma questo non toglie che 
non sarebbe dispiaciuto qualche 
affondo, qualche «taglio» piO per
sonate e innovatore, qua e la; e 
che insomma si assiste a una spe
cie di «stallc , non senza risvolti 
scolastici. 

Diversa la faccenda per I'ulti-
ma sezione, mancando sistema-
zioni anteriori vere e proprie e in 
presenza di una materia viva. A 
me sembra che nella sua prege
vole introduzione al periodo 
Krumm oscilli fra generosita e 
perplessita. lo non ho un'opinio-
ne complessiva (non e facile 
averla), ma noto che anche qui 
non ci sono, nella selezione, 
grandi sorprese, e che i presenti 
sono piO o meno quelli che ci 
aspettavamo, vale a dire (di soli-
to) quei poeti che hanno avuto 
I'abilita o la fortuna di essersi 
pubblicamente affermati come 
«poeti«. 

Ma venendo a dire il merito, 
due cose credo di poter afferma-
re con certezza, senza entrare nei 
valori singoli, che qua e la ci so
no, come no. La prima e che la 
poesia dal 70 ad oggi si e ridotta 
in un angoio, perdendo quella 

capacita di dialogare da pari a 
pari, influenzandolo, col mondo 
culturale e intellettuale del nostro 
paese nel suo complesso che 
sempre ha avuto dagli anni Dieci 
in giO (fors'anche perche in ge
nere e culturale - o culturalistica -
ma non intellettuale). La secon
da e che, nonostante loriginaiita 
e la bella voce di alcuni, neli'as-
sieme essa non ha ha veramente 
creato un linguaggio poetico 
nuovo (la categona di «nuovo 
realismo» di Krumm secondo me 
non afferra molto, e i fenomeni di 
koine che sono sotto gli occhi di 
tutti sono altra cosa, non entusia-
smante, credo collegata anche a 
quel fenomeno di «produzione di 
massa» contro cui punta giusta-
mene il dito lo stesso Krumm). 
Poetl subito precedent! come Ra-
boni e Ranchetti e i due gradi dia
lettali sopra nominati godevano 
simultaneamente delle due quali-
ta (probabilmente legate I'una 
all'altra). Oggi non saprei. Ma 
chissa... 

POESIA ITAUAN A 
DELNOVECENTO 
a cura dl Ermanno Krumm 
a Tiziano Roul 

BANCAPOPOLARE 
DIMILAN0U9B 


