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EFFETTO MITO. Aveva aperto Id strada Nazim Hikmet settimana 
scorsa, e ora lo raggiunge ai vertici delta classifica anche Eugenio 
Montale, mentre poco sotto incombe Charles Bukowski. Sono i Miti 
poesia, la collana evento di queste settimane: supertascabili che 
hanno spinto un genere negletto come la poesia in testa alle liste dei 
best seller. Non sono mancate le polemiche: se qualcuno aveva storto 
il naso di fronte alia prima serie dei Miti, si trattava pur sempre di 
narrativa di successo. II discotso cambia con la poesia, l'idea che una 
buona operazione di marketing possa far leggere anche la letteratura 
in versi appareintollerabile aU'establishment delle patrie lettere. Li 
consolera il secondo posto di Giobbe Covatta. 

Libri 
E vediamo allora la classifica 
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CEL1NIANI SOTTO IL VESIMO. Alti o bassi, immortali o best 
seller di stagione, circola comunque un'aria di rassicurazione nelle 
classifiche dei piu venduti. Perturbante, eccessivo e dissacratore, 
arriva a rallegrare il nostra lato hero un esordiente da Napoli. Si tratta 
di Pino Montesano, ottimo traduttore dal francese, con A capofltto 
(Sottotraccia, p. 194, lire 22.000), romanzp fluviaie, nutrito di tutto il 
meglio di una tradizione che parte da Rabelais e approda a Louis-
Ferdinand Celine. Un linguaggio fratto e barocco, ma anche pagine 
di enorme divertimento:;pizzerie^cripta che esplodono come un 
vulcano sotto la spinta delta pasta lievitata, ric iclaggi di cadaveri a 
scopoalimentare. 

Rl̂ Evtfli I nMJA. Piepoli e Rossanda: il Belpaese tra sondaggi e foUe che spaventano 

Pennac 
ilfascino 
della bonta 

OajmVMVBTTA 

G iusto in uno dei piO fortu-
nati e meglio riusciti to-
manzi di Daniel Pennac, 
La lata carabina, i vec-

chietli di Belleville divenlano in
terpret della rivoluzione, una au-
tcntica rivoluzione che mette il 
mondo a gambe ali'aria Vec-
chietti che sparano, vecchietti 
che sniffano, vecchietti che esco-
no dal tunnel della drpga, vec
chietti che progettano II Tom ,av-
venlre dopo la lettura della ma-
no 
' Insomma vecchietti «protago-

nistin, dopo aver mandato a quel 
paese tutti gli stereotipi secondo 1 
quali si dovrebbero modellare i 
loro comportamenti: la passeg-
giata, la panchina, II riposino, i 
mpotlni... Rropno all'ultima riga 
della Fata carabina, Jeremy urla: 
iNoooo! Racconta, zfo Thian, II 
seguito, cazzo, il seguitoN. Si pre-
tende un seguito, La provyidenaa 
e gli anni non conoscono hmiti. 

Una settimana fa Daniel Pen
nac e stato in Italia per incontrare 
(come questo giomale ha riferi-
to) I pennacchlani, che sembra-
ng ormai un esercitp. Mold dai 
(eatrl e dalle sale che pspitavano 
le cortferen^d dello scrittore'fran- „ 
cese sdnb'statl HcaCcfatMnaieSo1'1 

non*'eV»:i«sto. - • / « . ' « , ' , >' 
Slsara rattristato Pennac-SI 

consoli Pennac, e capltato prima 
dl lui ad altri, anche a Baricco 
due o tre giomi prima, Potrebbe 
capitare in Italia a pochi altri: Ste-
fano Benni probabilmente, Su
sanna Tamaro, che perO falasa-
lingenana meglio di Bariccq, 
nlente foto, niente intervale, 
niente passerelle, 

E potrebbe capitare a Stephen 
King, ayesse voglia di abbandc-, 
nare il Maine e accettasse di pre-
sentarsl al pubblico dei suoi fans 
itallani. Ma Stephen King prolet-
iato tra le sue folle d'amanti resta 
un'incognita' lui e un salingeria-
nodlferro 

Pert) place che la passione di 
gruppo che una volta poteva toe-' 
care Coppl e Bartali, Mazzola e 
Rivera, i Beatles e i Rolling Stones, 

fli U2 e persino inline 1 lagnosi 
hake That, sconfini dallo spette-

colo e dallo sport e s'aftacci ai 
mondl letterarl, Non so se tale 
passione si, trasformera con il 
tempo nel sense della rivalita: 
Pennac contro Baricco, Benni 
contra Tamaro come hi per Bar-
tall contro Coppi. 

Pluttoslo credo che le tlfoserie 
restcranno divise, chiusa ciascu-
na in se stessa a collivare un certo 
gusto, e non un altro, della lettura 
0 della letteratura Capita anche 
nella crltica, dove rideologia 
(basta leggersi ogni settimana 
Mtt'Espresso Guglielmi, irresisti
ble e pregiudiziale propagandi-
sta di ogni pagina che odori di 
avanguardia) e viva e vegeta. 
Schetziamo naturalmente. Piu se-
rio chiedersi perche agli italiani 
piaccla tanto Pennac Si e detto 
degli altri,. Si e detto di Stefano 
Benni che e stato accostato a 
Pennac, ma che e diverso da Pen
nac, ben piO amaro, paradossale, 
critico e quindi ben piu •nvolu-
zionario* di Pennac, che sta lieve-
mente e fiduciosamente alia su
perfine, ma sempre, se pure con i 
mezzi semplici, persino ingenui, 
delta bonta, nella sfeia dell'eti-
ca... 

In quoll'immagine capovolta 
del mondo, un po' per burla un 
po' per mancanzd di rispetto, si 
nspecchia la Indiscutibile e con-
creta realta di un sogno, che tra
duce a suo modo una singolare 
aspirazlone al bene dei buoni co
me Malaussene, eroe dj Pennac e 
«capro esplatorkw per elezione, 
che interpreta it mondo capovol-
to, quello "dinttoi' essendo dei 
taltlvi. 

Niente torse cambiera La feli
city soprawive a stento tra le file 
degli .sconhtti 

Anche I vecchietti della Fala 
carabina coltivano pert quaiche 
speranza. Flguriamocl i giovam 
enc stanno a leggerli, che nanno 
il diritto, almeno in letteratura, di 
rivendicare qualcosa di buono 
per Immaglnarsi un'altra vita. 

A
i sondaggi del Cirm ci si 
pu6 credere o non crrde-
re. Proviamo a crederci e 
prepariamoci a quaiche 

sorpresa. L'ltalia del 1995 studia-
ta da Piepoli e dai suoi collabora
tor! (L'opmione degli italiani. 
Sperling & Kupfer, p. 216, lire 
26.500) e un paese politicamen-
te spaccato in due, un dato que
sto scaturito direttamente dalle 
elezioni regionali del 23 apnle. 
Paradossalmente, questa imma-
gine legata ai risultati elettorali, c 
la piu rassicurante in assoluto tra 
quelle offerteci 'dai sondaggi 
Dentro i due schieramenti, infatti, 
si agitano pulsioni, atteggiamenti, 
scelte esistenziali che rinviano a 
unp scenario molto piu inquie-
tante, fitto di ambiguita, soviap-
posizioni, -zone grigie» al cui in-
temo i contomi dei due frond 
scolprano fino quasi a dissolversi 
in un'unica nebulosa comporta-
mentale E I'impressione finale e 
quella di una profonda deriva au-
toritaria che trascina una sinistra 
subaltema non tanto nei pro-
grammi e nelle linee politiche, 
quanta nei valori di base, nei 
quadri mentali, net modelli antro-
pologici, 

Prendiamo ad esempio il presi-
denzialismo La lotta alia perso-
nalizzazione della lotta politica e 
stato da sempre un pnncipio 
•non negoziabilen dell'identita 
della sinistra: ebbene dal sondag-
gio Cirm nsulta che le persone 
che.condrvidono la frase "l'ltalia 
b^bisogrio del presidenzialismo» 
si.cplqcano il 67% a sinistra1(ij|, 

'*$%> ^esira' ,!! 43% al b ^ | ' 
Stessi risultati per la privatizzazio-
ne degli enti pubblici: a sinistra, il 
70% e favorevole a una loro im-
mediata pnvatizzazione, a destra 
il 61%, al centra il 55% In luglio, 
in un sondaggio suH'eventualita 
di un intervento militare in Bo
snia, tra gli appartenenti alia de
stra e alia sinistra la percentuale 
dei favorevoll era praticamente ia 
stessa (60% e 59%), mentre seen-
deva al 50% in un centra inopina-
tarnente affollato di pacifist!. 
' Per il resto, sollecitati a identifi-

care i Valori forti della loro identi-
ta nazionale, gli italiani che si so
no detti soddisfatti di essere tali n-
sultanol'87% (alia stessa doman-
da le risposte del francesi hanno 
raggiunto il 95%). Questo senso 
di appartenenza risulta minimo 
tra i commercianti, gli artigiani e 
lavoratori autonomi, massimo tra FatMeidloiolotlaUtele(aMMva) Michael Bryant, Usa 

Tentaaoni oceaniche 
le donne, gli anziani e i pensiona-
ti Nessuna apprezzabile distin-
zione si registra in questo campo 
tra destra e sinistra: solo I'univer-
so che si rifensce alia Lega ha 
una sua specificita, con una per
centuale di <soddisfatti> che arri
va appena al 64%. 

E quale e <l'italianita» in cui ci 
si nconosce? Non quella di una 
comune cittadinanza demccrati-
ca, non le virtu crviche o le nostre 
istituziom, ma «tutto cid che ha a 
che fare con il passato e con la ci-
vilti italiana», con al pnmo posto 
•i grand! gem italiani", nell'ordine 
Leonardo da Vinci, Rita Levi 
Montakini, Michelangelo, Gari
baldi, Fellini II primo leader poli
tico, De Gaspen, e ottavo, dopo 
Alberto Sordi e Domenico Modu-
gno 

Se queste graduatone fossero 
vere e non virtuali, la situazione 
di questo paese sarebbe vera-
mente piu disperata di quella che 
sembra. Eppure, leggendo I suoi 
stessi sondaggi, Piepoli si abban-
dona a un irrefrenabile ottimi-
smo, partendo dal «buon gradi-
mento mostrato, nel 1995, dagli 
italiani nei confronti del governo 
Dini> e ispirandosi ai <valon» pro-
pagandati da Alberom (opcrtura 
(sic1), onesta, efficienza»), deli-
nea uno scenario segnato dalla 
•fiontura di una nuova politica» in 
cui «grandi forze sociali, le miglio-

OWVANIII Ml LUNA 
ri energie del paese tenderanno a 
catalizzarsi in una grande chia-
mata degli uomim e donne di 
buona volonta» Quando, come 
in questo caso, I'oggettrvita scien-
tifica dei sondaggi soccombe di 
fronte all'approssimazione delle 
formule evangehche, si e ufficial-
mente autonzzati a non crederci' 

Rossana Rossanda, ad esem
pio, non ci crede «ll sondaggio 
tende a ndurre a medieta aritme-
tica ogni complessita, cosa di po
co senso specie nelle fasi di gran
de mutazione» «l nostri Piepoli e 
Mannheimer - scrive nel suo ulti
mo hbro, Note a margine (Bollati 
Boringhien, p 231, lire 24 000) -
si ammantano deH'oggettivita 
delle scienze esatte di fronte alia 
evanescenza che sarebbe pro
pria delle scienze umane- non 
sanno che non e'e piu fisico al 
mondo disposto a scommettere 
sulla ripehtivita e le invananti del 
fenomem meno intnganti del for-
marsi dell'opinione». 

II libro raccoglie gli articoli 
pubbllcati sul Manifesto con ca
denza settimanale, ogni venerdl, 
dal 18 marzo 1994 fino al 20 otto-
bre 1995, e si presenta quindi co
me una sorta di diario del 1995, 
lo specchio fedele e suggestivo di 
un dibattlto culturale che ha inve-
stito I'identita della sinistra, la 

contrapposizione fascismo/anti-
fascismo, la Bosnia, gli schiera
menti elettorali, i programmi poll-
tici E tuttavia, leggerlo in un con • 
fronto serrato con i sondaggi di 
Piepoli ce ne restituisce forse li 
suo aspetto piO efficace, dirno-
strando, per una volta, che gli 
strumenti analitici ispirati alia ra 
dicalita intellettuale ci aiutano 
meglio a decifrare un presente 
che, nella sua opacita, tende a 
sfuggire a ogni pretesa di cono 
scenza scientifica. 

Le percentuali del Cirm sono 
cos! scaraventate in un universe 
interpretative) in cui quel dati per 
dono i loro nsvolti rigidamente 
quantitativi per mteragire con 
una dimensione qualitativa che 
ce ne consente un altra lettura, 
piu profonda 

Per delineate I'identita della si 
mstra, ad esempio, Rossanda usa 
come indicators 1'atteggiamento 
nei confronti del mercato ne sea 
tunscono due sinistra, la prima 
«una ex simstrissima», che ragio 
na ormai in termini di estranea • 
zione simbolica dalla realta («se 
non lo puoi modificare, chi ti dice 
che e una disgrazia? Si pu6 sem • 
pre dirgli che non ti fa ne caldo 
n6 freddo, attraverso un gesto ne 
gatore e simbolico I'esistenza 6 
il posto che ha nella coscienza 

liGarante 
tfascolta 
Dal primo marzo inlzla 
rofcunmanto:i sondaggi polKlcl 
slpotrannofara.manon 
pubMlcare. Lo proserin li docrato 
sultar par condlelo>chtImpona lo 
•topavtrrtlglomidalvoto: 
chlunquo (todota, partrto eec.) 
aoqiristora dopo quella data da un 
tttttutodlricorciloTlvtlazionl 
confldwiziaNii (al chlamaho cos) I 

dell'OKurammtoiotonirto 

all'obMlgod»lwgf«to;Mspineral 
aatKclw par artro sono 
cottosiulmi) va Incontro a 
tanzkml pMunarto motto Mtarto, e, 
nol casl piu gravt, ancho ptnaH, II 
docnto sulla •par condlclo-
Imponeanch*ehonal45gloml 
procedontl alvoto (In praflca 
quhA per25 glonil) la 
pubbdeazlorw & ogni sondaggio 
tlaaceompagnaU dalla •tclwda 
della ricorca-: In pnrtlca una aorta 
dl cartadklentrta del sondaggio 
conl'lndicazlonodslnumerodtlle 
Intervlste fatte, dl quando sono 
•tat* fatte, dalle esatte domande 
rtvolte, dello scarto d'enore 
prevlsto dalla ricerea, ecc. 

se ne neghi il valore simbolico e 
come se non ci fosse«), la secon-
da, impaziente di lasciarsi alle 
spalle la riflessione «sulle tediose 
inuguaglianze», che coniuga la 
scoperta del mercato con il con-
senso alia privatizzazione del-
I'impresa pubblica e del credito, 
l'attacco massiccio agli apparati 
pubblici della scuola e della sani-
ta, oltre che della pubblica ammi-
nistrazione in senso proprio, l'e-
stinzione di fatto dello Stato co
me luogo di conflitto e di contrat-
tazione. 

Ce un programma economico 

della destra chiaro e assoluta-
mente riconoscibile nei suoi costi 
sociali: ridurre il peso contrattua-
le della massa dei salariati ren-
dendola plastica alia cornpetitivi-
ta; il lavoro deve costare meno, 
diventare precario e flessibile, 
grazie all'abolizione degli am-
mortizzatori sociali; «scuola, sani-
ta, pensione non hanno da esse
re piu un servizio cui si ha diritto: 
devono essere privatizzati e quin
di acquistati, e per poterlo fare 
competano fra salariati per il po
sto, concorrano per il salario, si 
scanninogli immigrate. Con que-

\ 

sto progetto la sinistra si confron-
ta all'insegna del «dove vai? Porto 
pesci!», spostando cipe il con-
fronto sul terreno delle regole e 
della questione istituzionale qua
si che il federalismo, la forma dei 
ppteri, il decentramentp ammini-
strativp possano avere un senso 
in quanto tali e npn cpme stru
menti per reaiizzare una linea po
litica. 

In questa immagine di una si
nistra che, eludendo la questione 
sociale, si consegna inerme a una 
inquietante subalternita alia de
stra, c e tutto il rovello di una Ros
sanda che si sforza di capire e 
non solo di constatare. Inquesto 
senso, in tutto il libro, non affiora 
mai un'ipotesi di schieramento 
politico. Non e questione del Pds 
o di Rifondazione comunista. E il 
problema non e neanche quello 
della cecita o dell'ingenuita dei 
gruppi dirigenti dei partiti. 

11 dramma di una sinistra che 
ha smarrito progressivamente la 
sua identita si consuma dentro 
un paese che e prafondamente 
cambiato nelle sue strutture prp-
fonde, nei comportamenti collet-
tivi e nei valori cultural! fermenta-
ti nel bucp nero degli anni Ottan-
ta. <Dobbiamo al regime demo-
cratico-socialista -scrive Rossan
da - se e stata disgregata e poi di-
strutta una pratica di democrazia 
matura, e sostituita da aggregati 
di folle che osannano e mettono 
alia gogna...». E piu avanti: »E co-
lata a picco nell'opjnione pubbli
ca l'idea di partito;'pareva un ca-
nale attraverso il. quale porevi 
partecipar£, ,fare, contarc , pel 
paese... Era una forma di cittadi
nanza impegnata... ora scopri 
che i partiti erano dei cpmitatini 
d'affari, o anche chi npn lo (i sta
to, se ne difende e ti dice che or
mai conti solo come elettore, per 
il resto sei sempre stato un peso, 
il partito deve farsi leggero.. 

In questo senso la sconfitta 
elettorale del 27 marzo 1994 ap
pare solo come la sanzione poli
tica di un processo in cui e con-
fluito un tumultuoso marasma 
che ha travolto i tradizionali as-
setti sociali e generazipnali di 
questo paese. «Non e'e piu una 
radicate discontinuity fra il lin
guaggio dei ragazzi che aggredi-
scono il magrebino a Cstia e il 
senso comune. Da popolare il 
paese diventa populista, e il po-
pulismo tracima in fiumanc che 
spaventano*. 

Nel discreditp di ogni forma di 
partecipazione politica e di sepa-
razione dei poteri, nel tentativo di 
liberare io spazio al «niente Stato, 
tutto mercato», tra i giovani sp-
prawivono solp le appartenenze 
in grado di pffrire efficaci surroga-
ti al conflitto e alia lotta politica, il 
tifo calcistico ad esempio: «A 
questi ragazzi il calcio non inle-
ressa perche e un gipco, ma in 
quantp npn e splo un gipco; npn 
ciVanno per divertirsi... ma per 
"essere". "Spnp" per interppsta 
squadra. La tifpseria organizzata 
e una comunita, ha le sue parole 
d'ordine, i suoi segni di hconosci-
mento, riporta al centra 1P sche
ma primarip del conflitto, gli offre 
uno scenario, lo esalta». 

Esistono degli anticorpj in gra
do di blpccare sponlaneamente 
questi processi? Nel libro di Ros
sanda non e'e- una risposta preci-
sa. Sul breve periodo, anzi, la po
litica nella sua dimensione pura-
mente elettorale sembra ancora 
un argine piil o menosolido, un 
terreno su cui sembra piu facile 
trovare degli antidoti, almeno per 
quantp si riferisce alle vittorie 
elettorali su scala locale e nazio
nale. Ma si tratta pur sempre di 
momentanee battute di arresto. 
L'impressipne 6 che nell'ltalia di 
fine secplp ci sia posto soltanto 
per due modelli esistenziali: da 
un lata, «un borghese approssi-
mativp e gaudente, mpllemente 
democratico, senza altri orizzonti 
che quelli del bilancips, dali'altro 
- incarnato dagli aderenti ad Al-
leanza nazipnale -, «l'italiano 
che finalmente realizza se stesso, 
si distingue dagli altri, npn perdp-
na nulla aH'immigrato». E le pas-
sipni della sinistra? Cpngelate in-
sieme al SUP «sensp comune» fpn-
datp su una idea forte della rap-
presentanza e della cittadinanza, 
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