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UN GIALLO SCOLASTICO. Mentre i Miti Poesia proseguono la 
loro corsa marrestabile (esce Montale ed entra Saffo, mentre gia si 
annuncia I'arrivo di Ungaretti, Emily Dickinson, Machado), 
Mondadon mette a segno tin altro colpo con il nuovo romanzo di 
Peter Hoeg, che sembra awiato a ripetere I exploit de II senso dl 
Smllla per la neve. Anche questa volta, il pretesto e dato da una 
vicenda dal sapore giallo, ambientata in una scuola sperimentale di 
Copenhagen, il tutto raccontato da un padre, che fu protagonista del 
fatto, alia propria bambina. D'altra parte i bambini tirano sempre. E 
tirano sempre anche le nonne, se e vero che it libro della Tamaro, 
grazie al film, e tomato a vendere nugliaia di copie ogni giomo. 

Libri 
E vediamo allora la classifica 
Susanna Tamaro Va'dove tl porta II cuore B&CI .22,000 
GlobbeCovatta... Sesso?Faldatel zeiii,i.i8.ooor- •• 
NazlmHIkmet.,. 34poe»led'amore Mondcdori./.J.OT 
SaffO SaffO.MQn&dpri, 1,3.900. 
Peter Hoeg I quasi adatti Mondadon/. JO 000 

E LA GUERRA? La guerra invece tira, di norma, pochino. Non c'e 
da stupirsi, visto che il pubblico dei lettori e sempre piu un pubblico 
di lettrici, e le donne non amano la guerra. In compenso ai 
maschietti, almeno da un punto di vista estetico-narrativo, le storie 
beHiche piacciono di piii. Sicche segnaliamo un bel libro ambientato 
nel Vietnam tragico degli anni Sessanta e Settanta. Si tratta di 
Nell'esercitodel faraone, di Tobias Wolf (Einaudi, p. 180, lire 
24.000), e narra la storia di un ufficiale americano che si ritrova 
controvoglia hel delta del Mekong: i piccoli traffici di souvenirs bellici, 
il tenons dell'attesa in un mondo alieno, alle prese con un nemico 
inyisibiiee spietato, un cielo corrusco di nuyole... 

«Ha ancora sense la poesia?»si domanda Giovanni Giudici 

H
a ancora senso la poesia? 
Se !o chiede Giovanni 
Giudici aprendo la sua 
ultima raccolta di saggi 

uscita da Garzanti, Perforzaeper 
amore. A che serve la poesia 
quando vende cosl poco' Prima 
nsposta possibile. La poesia non 
serve a mente, non e fatta per ar-
rivare al grande pubblico. E' la n-
sposta di Franco Fortini, che Giu
dici riporta nella sua introduzio-
ne. «Tu scrivi da trent'anni poesie 
come lossero destmate a un pub
blico, che esiste pero solo nella 
lua immagmazione» Una rispo-
sta che e la stessa di Giudici 
quando afferma - come e awenu-
lo in una recente intervista - che 
la poesia «non pu6 essere trattata 
dagli editorl come la letteratura di 
consumo .non esiste una Tama
ro poeta» 

E invece. la poesia serve anche 
a vendere. Fa vendere. Centomila 
copie e piu. Cqme la Tamaro, co
me Covatta e Bevilacqua. Fino a 
len Cenerentola dell'editoria, og-
gi la poesia e diventata best sel-

, ler IV idea che «la poesia non ha 
mercdto», se non quello di un'eli-
tc iporlitterana, e stata sconfessa-
ta nelle ultime settimane dai risul-
tati eccezionali de I Mill, lacolla-
na Mondadon di libri in lormato 
compact disc, che ha ridollo in 
cdizlone supereconomica grandl 
successi di romanzi e raccolte 
poeSiche ancora in diritti. L'idea 
era quella di arrivare a coprire la 
fascia cli mercato del moss mar-

' kel, in Italia, per lo piu ignorata. 
Svendita da, supermarket, libri 
usa c getfa, sen'za note.' Intnpdu-
zione, apparato crltico, e stato 
dctto 0 scrltto Ma e vero anche 
che assieme a Hikrnet, Bukowski, 

' Montale, entrati per la prima.volta 
1 Ira i lop five, anche la poesia Con 

la «P« maiuscola, quella nelle ver-
sioni piu curate e costose, grazie 
ad un effettodi trascinarnento, ha 
risalito la classifica Montale in 
primls 

Per (Man Arturo Ferrari,'dlret-
tore editonale della Mondadon la 
spiegazlone e semplice: «ll fatto e 
che esistono potenzialita del 
mercato del libro che nessuno ha 
esploraso. Non sono vere le teorie 
per eul lo svlluppo dei nuovt me-

, dia cancellerebbe la cultura scrit-
, ta. Internet non cancella il mon-
, do II consumo di libri sara sem-
, pre piilfortc».E la cnticadi chi di

ce che non si pu6 servire la poe
sia in saldo, senza introduzioni, 
spiegazioni di nessun tipo? «La 
nostra idea era quella di sottrarre 
la poesia alia sua accezlone sco-
lastica che ne restituiva solo la di-
mcnsione coatta, obbligata, Met-

' lore un commento e come dire 
' che c'e qualcosa che non si capi-

see« Cosl, a Giudici che aveva 
musso in dubbio che si tratlasse 
di un fenomeno sano, perche 

' non esiste una Tamaro poeta, 
Ferrari risponde con Ungaretti, 
Laiilologia di Spoon River, Pie-
veri, tanto per cilare solo alcuni 
best seller generazionali presenti 
in tiitle le case. SI perche il diret-
torc editonale di Mondadon, 
pronto a sostenere un dibattito 
pubblico con Raboni e Giudici su 
questo argomento, fa della difesa 
della rart size (la taglia di questi 
supercconomici, di cui continue-
ranno a usciie due poeti al mese, 
tra 1 prosslmi Leopardi, Kavafis, 
Caproni) una vera e propria bat-
laglia culturale. «Non c stata solo 
una buona idea commerciale La 
nostra operazione e simile a 
quella dclle cassette allegate dai 
giornali a un piezzo infcnore alle 
10.000 lire Questa Iniziative sono 

, stale molto deprecate ma di fatto 
gh Italiani hanno la possibility og
gi di vedere una serie di film bel-
llssimi. Nello stesso modp con i 
Mili molt! leggeferanno libri che 

1 non avrebbero mai acquistatp in 
altro modo». .:".";',">" 

Insomma, la poesia 'ttofrfi. #ior-
' ta. Egll editorl lo starebberbsco-
' prendo, se e vero che.a'tiche 
> Donzelli, specializzato in saggi-

stica e con una galassia di n'viste 
Impegnate sul piano politieb-so-
clale inaugurert presto una colla-
na di llriche: quattro tltoll all'an-
no, due italiani a due stranierl a 
comlnciare da Andrea Zanzotto e 
dal poeta ebraico Nathan Zak. 
«La forma dellarpoesia non 6cer-
to tuori dal tempo e dal mondo -

«Lingua strana 
per eccellenza 
...che piu 
nonsisa» 

cosiMOorrrasTA 
•fftffcwpetaiiior»',ch»app»i»ptrOjinaiitl(|fc248,llf» 
32.000),*l'uttlinollbrodlOkwinniaiudlel,libfodiMgBl, 
cht nppiMMtano una torta dl IntwragazloMiul tefno 
d«Ha tottanrtun • nil t m o dell* poeila, la poesia che 
ttiwlcl ha mlanmHa pwcofie (l> urn powle tonoora 
raccoK* M l du* vohiml de(D EMmU Qanwril »hel 
wctirttMlmo •QuTto ipara dl campara Qlovnnl-. pi 
Qlwaiinl Oludlcl t w o appafie altra nccolte # M g * l , come 
•La Mtvnturavwio HlnnMnw. (1976), «La dama non 
cifcato- (USB), »fiau Doktor. (1989), .Andara a piedl In 
Clna>(1992). 

uasi inevitabilmente i ven libri ri-
mandano ad altri libn» scrive Gio
vanni Giudici in una pagma del 
suo recente Per forza e per amore, 
raccolti molti degli scntti letterari 

pubblicati nel corso di un trentenmo (1966-
1995). Sono arhcoli e recensioni di libri di 
poesia e di narrativa, brevi saggi sull'arte della 
traduzione, riflessiom che mdagano sulle ra-
gioni letterarie e non letterarie dello senvere, 
che aprono squarci illuminanti su alcuni daesattezza di giudizip nelle pagine dedicate 
asptWiilftiraite e dellacondizione umana, su s i ,a Jab^s, Csrj>iipnJ,'$er̂ [igI'̂ (jtjBJia; icoii-'̂ tll̂ vl̂ -
nionaenjicrucialidella storia del nostra seed-.,. hg t̂ efihitQil «laltettc^_feria!̂ asaiinftC»,dj;Gitii-
W^St-^sK • ' :,:.„;

(s'||,(^)zzanfi.; """ S j . ; " ; ' " ' ,;.'.'-*,'' 
Libra che rimanda ad altn libri, sorrettb """Bella sua' esplenenW-stavo per dire'fflili-

che trova il suo correlativo nell'e-
braicita, «una condizione... per la 
quale qualcosa di ebreo sara 
sempre e comunque in ognuno 
di noi, nel momenta della nostra 
inermi(i». 

Questi mi sembrano i due 
grandi temi intomo ai quali e Ve-
nuta sviluppandosi, nel corso de
gli anni, la riflessione «teorica» del 
poeta Giovanni Giudici. 

Fin dalle prime pagine 1'autore 
si chiede use I'intelligenza della 
poesia non potrebbe ricondursi a 
una zona di capacita sensorie 
che Tevoluzione culturale abbia 
reso "dormienti" nell'uomo-dai-
cinque-sensi delle eta storiche». 
E, questa, una domanda che 
chiama direttamente in causa sia 
chi legge sia chi scrive poesia; e 
una domanda che ci fa indubital-
mente comprendere come oggi, 
nell'ascolto che alia poesia viene 
rivolto, manchi sovente qualcosa 
che vada al di la dell'intelletto e 
del cuore, manchi quella partico-
lare attitudine, quel Meglio - co
me dice il nostra autore - che, in 
un unicp nesso, investe le ragioni 
letterarie e non letterarie della 

poesia. E il Meglio che Giudici riconosce nei 
grandi del passatb (Dante, Puskin, Pascoli, 
Saba), in color© che considera come compa-
gni di strada (Zanzotto, Berryman, Celan, Or-
ten) e nel prediletto Isaac Singer, un grande 
narratore, certo, che sa toccare la radice stes
sa della lingua ppetica proprio nella sua fe-
deltj alia lingua materna, l'yiddish, "lingua 
sbandevole, come :un fiume senza argini», 
•lingua d'esilioi. E ei colpisce inpltre |alimpi-

sempre da una forte tensione etica. Libra 
composite, dunque, che ha un suo centra 
profondo, un nucleo da cui si svolge 1'ininter-
rotto interrogarsi su quanta di piu indifeso e 
insopprimibile resta nell'uomo, anche nei 
momenti piu cruenti e funesti della storia- I'i-
nerme nobilta della lingua poetica, "lingua 
strana per eccellenza. che piu non si sa», 

Versi per noi preziosi 
« » » « Montale, Ikmet, Bukowsky: dietro 

il successo de «IMiti» una brillante 
idea commerciale o vera voglia di poesia? 
RispondonoFerrari, Donzelli, Sanguineti 
Berardinelli, Magrelli, Pampaloni 

^ ANTONBLLAFIORI ~~ 

dice I'editore di Bpbbio e Prodi - e 
lo spazio editoriale per questa 
forma letteraria e data proprio 
dal fatto che e un territorio che 
contrae gli spazi di eomunicazio-
ne» Cosl anche Donzelli, che 
pubblichera testi non economi-
cissimi (ii prezzo e sulle 20.000 li
re) , ndurra il pio possibile note e 
commenti. 

Ma dawero il successo della 
poesia e solo un problema di 
buona confezione commerciale? 
La pensa cosl Alfonao Berardi
nelli. .'.-etticosul boom improwi-
so di Machado e Saffo. «La poesia 
sembrava quasi morta. Evldente-
mente e bastato confezionarla in 
modo diverso per venderla mol
to Tutlavia la logica dell'opera-
zione non e molto rassicurante. 
Per vendere bisogna dare l'idea 
che il libro sia un po' di quartordi-
ne, una cosa che non e un vero li
bro, ma una specie di caramella, 
anche se porta il nome dei piu 
grandi poetl. Quello che si com-

"pra a questo punto e forse piu 
che quel poeta, una fantomatica 
quintessenza della poesia o di 
quello che si crede che sia la poe
sia". Insomma, i lettori italiani ti
mid! e paurosissimi di fronte a un 
libra vero e proprio, sarebbero ri-
mastl sedotti dalla maschera ac-
cattivante dei Miti. «Tuttavia - ag-
giunge Berardinelli - se la nostra 
poesia si e letta poco e forse an

che per la quantita di poesianon 
proprio ottima pubblicata negli 
ultimi quindiei/vent'arini da edi-
tori anche impbrtanti. Nessuno si 
orienta piO in questo mare, nep-
pure 1 cosidetti studios! ospeciali-
sti di poesia contemporanea. Ri-
nunciando all'idea d| fare sele-
zioni critiche magari anche con-
trapposte, si e stabilito una specie 
di piccolo canone per inerzia, 
dove entrano solo - chissa perche 
- una decina di nomi, mentre gli 
altri trecento non valgono meno». 
La proposta di Beradinelli e quel
la di «fare piQ antologie periodi-
che per poeti che, come succede 
spesso, non sostengono la misu-
ra del libro. Almanacchi e simili, 
insomma*. Mentre, sconsigliate 
dal critico sono «le letture pubbli-
che che hanno data risultati scar-
si. Pare che perfino la prosa letta 
inteatrovadameglioli). 

Convinto Invece che ci sia 
qualche cosa di piu essenziale 
dietro i! successo dei poeti e Va-
lerio Magrelli. <La poesia e un 
linguaggio frenato - dice citando 
un'immagine di Victor Sklowski -
Rispetto all'usura verbale in cui 
siamo immersi, introduce quindi 
un elemento radicalmente diver
se dalla comunicazione strumen-
tale. Fa collassare la parola e 
quindi arriva piu facilm'ente: an
che perche ha delle regole, che 
dovrebbero essere insegnate a 

scuola, mentre invece oggi lasco-
lanzzazione uccide la poesia». 
Magrelli, favorevole all'operazio-
ne mondadoriana - >era l'uovo di 
Colombo* - e per6 contrano all'a-
bolizione del commento. La cita-
zione, stavolta da Mandel'stam, e 
riferita alia Divina Commedia, 
una nave che esce dai cantien con 
to scafo gia incrostato di conchi-
ghe. «Esistono dei testi che deyo-
no essere cpmmentati. Bastereb-
be una cartella per orientare il lel-
tore. IlrischioequellO di iasciarlO 
II con una parola che cade dal-
l'alto. II titolo, le prefazibni sono 
della maniglie acui attaccarsi». 

Diversa Tbpinione di Edoardo 
Sanguineti per il quale talvolta 
«l'eccesso di mediazione rovina 
la comprensione», Berardinelli di
ce che la poesia non ha un pub
blico? «lo invece credo di si. Non 
mi stupisco di questo successo. II 
pubblico che ho incontrato in tut-
ti questi anni ha sempre avuto un 
grande desiderio di accedere alia 
poesia. C'e una grande doman
da". Per Sanguineti la nostra tradi-
zione culturale parte con una 
educazione alia poesia «anche se 
poi nella vita capita che questo 
bisogno, che da piccoli e quello 
che ci fa imparare le filastrocche 
o i giochi pio strani, venga soddi-
sfatto in eta adulta in altri modi, 
penso alia canzone popolare». ll 
problema, per Sanguineti, checi-
ta Lorca, Neruda, Prevert, come 
poeti che hanno raggiunto una 
fetta molto larga di pubblico, e 
che finora e mancato un appello, 
un richiamo alia poesia. Che pa-
ragona a uno sport popolare co
me il calcio. «In fpndo e la stessa 
cosa, Mica si nasce innamorati 
delle partite. Attesa per la poesia 
ce n'e tanta. Ma bisogna pubbli-
cizzarla, fame conoscere le rego
le". Cosl il poeta del gruppo '63 

Dante mattatore 
davant! 
a Trllussa 
Alia poetla a rtaeivata una parte 
nrintana dal mercato editoriale. 
Secondo la Demoekopea nel 1995 
lono ttaH vendiM 950 rnlla I IM dl 
poeila, per un vakwe compHMclvo 
dl drca 14 mlNardl dl Hre. Quattro 
grandi editorl i l ipartleeono la 
•net* dl quetta dhe: Momladorl 
(eon II18 per cento), Rlzzoj; (13), 
ENiaudl (12), Garzanti (10). II Nbro 
dl poesie piu venduto a le ,DMna 
Conwnedla> annotata de Netalhio 
Supegno per le Nuova ItaHa: dnque 
mlliom dl copie euddMoe tra 
tnfarno (due mlHonl), Paredtto e 
Purgatorlo (un nriMone e mezzo 
clncuno). Cine alttulm* riepetto 
e quanto venduto flnora da una 

non e d'accordo con ch| critica 
questa pperazipne in quanto vei-
cola un'idea delta poesia in pillo-
le, da frasi sulle magljette o sui bi-
gliettini dei baci perugina. <Chi la 
pensa cosl ha un'idea elitaria. 
D'Annunzio nort ha certo colla-
borata per una visione piu civile 
del mondo. La poesia deve di-
ventare praticabile. II testo deve 
scorrere. Mi sento piuttosto di 
rimproverare gli editor! che non 
I'abbiano fatto. Tuttj dovrebbero 
Imitare questa iniziativa, fare una 
poesia da tre soldi come e awe-
nuto con le cassette. Quello che 
mi auguro e che si scateni una 
concorrenza per arrivare a fare 
dei prodotti ancora piu gustosi 
che soprattutto awicinino i giova-
ni». 

SI, perche «anche quando di 
una poesia non si capisce niente, 

poeta premlo Nobel come Eugmlo 
Montale (430 mlla libri), da un 
altro Nobel come Sahatpie 
Quaebnedo (270 mlla copie): 
MegHodlloiohafattoTilKieta, 
llpoeta ramano dlalettale che ha 
eftorato II mezzo mlllone di copie. 
Per quanto rlguarda la claaaHIca 
dell'anno II libra dl poetle pW letto 
rlaulta con ben ventidoemlla copie 
•Lavorita, vl prago, eull'amore- dl 
Auden (edtto da Adelphl), autore 
torae che mold avranno conoaduto 
la prima volta grazie a un Dim, 
•Quattro matrimonl e un funeral*, 
In una ecena del quale Hugli Grant 
reclta una sua poesia. L'kilzlativa 
della Mondadorl con I .MHl poeila. 
pud ewiamente dare une soma al 
mercato. Qualcoea potieebe 
ewenlie grazie anche al 
centenario della natctta di 
Montale, rtcordato r*a numeroee 
mentteetazloni (tra le quail due 
mostre gia aperte a Geneva). 

una (raccia si imprime sempre 
rieH'animo umanos dice il critico 
Geno Pampaloni, che consiglia 
gli editori di non rinunciare mai, 
pero, a un minimo di commento. 
«II poeta e un solitario e un poe-
ma come la Divina Commedia ha 
molte parti ostiche, inaccessibili. 
Alcuni passaggi vanno spiegati, 
per poterla collocare nel suo tem
po, nei modi della cultura che lo 
ha creato». Ma al di la di tutto, an
che Pampaloni plaude a I Miti. «E 
perche dovrei pensarne male? E 
non credo neppure che il succes
so della collana sia tutto nella tro-
vata commerciale. La poesia ven
de perche e un contrappeso alia 
diffusa volgarita del vivere quoti-
diano, 1'uscita di sicurezza dell'a-
nima davanti a un panorama di 
vita mortificante e spesso umi-
liantea. 

tanza-di traduttore (magistrale la sua tradu
zione di EugenioOhiegiiincli Puskin, di gran
de efficacia |a versione da Frost) Giudici ci 
parla esaurientemente in un appositb capito-
lo (pa un'officiha ditraduziqni), conceden-
dpsi peraltro divertita e divertente dovizia di 
particolari. I| lettore non vi trovera sojo inec-
cepibili argomentazioni sull'arte della tradu

zione; la poesia viene sempre di
rettamente chiamata in causa, 
anche in un racconto di minimi 
dettagli, per esempio, come que
sto: i| iiostrp autore aveva deciso, 
anche per aiutare il suo atnico 
Vladimir Mikes a venire in Italia, 
di tradurre dal ceco le poesie di 
JlriOrten. 

«ll lavpro, piuttosto intense, ri-
chiese circa up mese e mezzo: 
Mikes leggeva il ceco^ mi diceva il 
significato letterale italiano e 
(dove necessario) mi specificava 
le,varie uteriori implicazioni di 
lingua poetica... lo to seguivo e 

. andavo avanti passo passo,-come 
procedendo in una fitta foresta, 
con gli occhi bendati e tenuto per 
mano...». 

Per le discipline filolpgiche 
Giudici manifesta un interesse vi
vo, non estemporaneo, ma con 
grazia e ironia riesce a sottrarsi ai 
rigori della dottrina, come quan
do, alia fine del capitolo dedicate 
a Pascoli, ponendosi la questione 
di una filiazione Pascoli-Montale 
a proposito del celebre verso 
montaliano cid che non siamo, 
cid che non vogliamo, conclude 
avanzando un'ipotesi: «Benche si 
possa pensare che entrambi i 
poeti avessero in mente, iraniz-
zandolo, un abusato luogo co-
mune di certi giomaletti di pro-
vincia: "Chi siamo e che cosa vo
gliamo"*. 

A lettura conclusa, ci si accor-
ge che, attraverso la vasta rete di 
affinita e corrispondenze tra poe
sia e romanzo, tra classici e con-
temporanei, Giudici ci ha parlato 
della sua «lorte, unica, esclusiva 
passione», la poesia, che in lui e 
essenzialmente passione etica. 
«Mi sono sorpreso a pensarmi pit) 
di una volta come un artigiano al 
suo banco o deschetto, intento 
con i mezzi e i material! che gli 
venissero a portata di mano a fa
re, disfare e ancora ritoccare 1'og-
getto del suo lavoro, «te travail de 
mes mains et I'amour de mes 
yeuxt. La fatica del fare poesia, 
come gia Baudelaire si chiedeva, 
che cosa e, che senso pud avere, 
quando non sia fatica che riscatta 
dall'umana miseria? 

I 


