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II male trionfa sempre 
Un poMzleeco all'amertcona, nel 
rispetto delle ro«olodeH'<fcerd 
ballad-. Coal a) preaeiita«U neve a 
NeneeV»# eeeonde opera nerrebVa 
delreglatectriematngraflca 
S«MtomnwlMHI .Ut tar ia* 
auilesnlala Ha NepuH » PlHIla 
CajnaaMMnf poo* 0ttra Sorrento. 

Qui In tando • un dliupo vtena 
trovatoHcorpoeeanlrnedlAnna 
Del Prato, donna rlccae 

ilelleolu Important! azkmde che 
operano nel aettore del trasporrJ 
navaH.ParlapoUzlatltrattadl 
mort* accMwrtata. II fraMlo 

Frank, rimpatrlato per II funerala 
da Long Island dova van, sospetta 
Invece II deimo.mverrtaindlzl non 
veneeono.Ognlcoaaanzlra 
aembrara raglonavola la 
conclusions daHlnchlaata d*Ha 
poHzIa che puree state condotta 
•brlgaUvamant*. Ma alamo In un 
mondo In cui tutto vaellerovescla: 
earlcordorcelolntoivlenolaneve 
chadoccaabtwndanta.aMapoH.ln 
plenoapritolmun mondo dlstffatta 
spsclel'ImpfoboMlee mono che 
mal ImposalbHs. Carlo, Ingenue 

speranze dl restaurara I'ordlne 
Infrantoe bam non eoWvame; ma 
raccogllere Informaztonl non e 
aeonvanlanto. Dal caao accetta 
dunque dl occuparal Tony Taralkt, 
hwatttgatora private. In realta lino 
ad ora Taralht al a occupato dl 
plccolezza: Mormazlonl 
commercial!, paraone acomparaa, 
Infedortt coniugall; coaa otdinarte 
eh* mettono ki gtoeo la ordlnarle 
passion! dl uomM a donna 

Naw York dova ha lavorato par un 

palo d'annl ha svotto mansion! dl 
routine. Ugualmente, a uno che el 
aa tare, a alutandosl come pud 
itesce a trovara la ptota (lusta. 
Sempra megllo aHora al kitravada 
aulkt sfondo la presenzs dalla 
camorra o abneno dl alcunl auol 
uomkil, aia pure di Importanza 
aecondaria. La vleanda dunque al 
compllea, e al niovknenta 
apoatandoal aempre plu varao la 
forme del thriller.Aila fine sul 
datttto vtene fatta luce. I merit! 
vanno attrlbuW farm pero alia aola 

Ibrtuna: •abMamo avuto cuk>, 
rtconooco H comrnHnrlo Caputo, 
amleo dl Tony. D'altronde, I eorrH 
non tomano aa non In parte: troppl 
tatrj rlmangono oacuri. E 
eopfattullo Inlaltp rlmana II patera 
camorrlttJcocheunantleroequale 
llnoatrodetective non pud 

poJUeacoproMerMtteo 
hnprontatoa unavMonedMlluaa 
delle reatto. Del resto,lungo tutto 
II aecoto una buona parte del 

gUMttlnonhafattoche 
aommlnlttrarcl kdezlonl dl 

regola la ghwtizla trionfa ben 
poehe volte nella vita dl quagejb. 

CCiuseppeGallo 
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LETTERATURA. Londra vista da un barbone in «Ripley Bogle»di McLiam Wilson 

Roddy Doyle 
o Noll Jordan 
Dall'lrlanda 
con •crittoro 

GMscrrttori Irlandesi 

deUo plu belle realta 
deUe letteratura dl 

nostra case edttrict, 
Moognasubrto 
dwMafano, tono 

M i l s pronto dd MtMittflpraporMlntnNludoM 
ItoMaMlowdpHllntowMifra.Quaiidad 
•WHin *>naai*iw» linrtifcilliMrlai y ml A milaauli • I I 
wtwconoiooff ifoanyiioyW|W 
pMi nolo, por motM cfcwmatografloi (-The 

^CfMpptf^trq^tadlMaMnFroaTiaOvTrM) 
* Continltnwfltft** n0$ dj AlMPWltof);Owiwitl 
" J M dflto ilto iCMifpv $ dHflcilo llnfutettcMiionto 

2 Riui totofMunttoMiw <4l CAftoM dot iMpaiialO" 
; dl PatrickIfeCabetcNeeeeoenanfcoanchell 
* Mrnanio Bfadadtntar "CnnWt BoHafJ m 
' •oringMoH ha propooto •ftoaeetto aull'oitta. dl 
, Mfrtllowef4pviiboQottt ha tnadotto I iMscontl dl 

POfnette^Vdri credarrth dMoeeph O'Connor. 
AiWaerliton do 'ideprlra'' ovwanienhi ancora d 
aonpj ma fwffl rnornanta poaalamo dlonmrcl 
aoddlaiatfi, TwttdWln *Wa Ihrta degH Mnndail da 
Iffiporblfe un pajo dl nornl pptrabbero eeeere 

egxlurrtl. II primooquellodl Brian Friel, 
eccellente drammaturgo, aeeal nolo In Use, 
otoechomlrlandaemlnghUtena, II CIH ultimo 
lavoro, tMoHy Swenney.,edepocoandatoln 
scenaaMlaiw.EqiiellodlNellJordan,ll , , 
roglatsclnematograflcoa<MonaLlsa<eol>La 
moghe del aoMato-, autore dl un bNoHto 
ranwtto,anu>iontatotralrianda,giierradl 
Spagna a Seconda guerre mondtole, 
daH'mtrigarrtetrtolodSiiniiM with Sea 
Monster. Sulla tela dal auccesao daHa reeente 
narrate WaniteieOariar^puDbllca ore 
•Ripley Bogle* dl Robert McliamWIIeon (p. 
379, lire 28.0O0)d^parMamoln questa 
pagina. H romanzo racconta I* vIcaMltudkil dl un 
glovanelnendseestravaganteeblaarro M 
emlgratokiunaLondradelnoeMa^ernl.dove Q j 
vlve nal *mondo a parte* del MraonL Ma 
attenilone:perchequeetoglovanechevlene 
deecilllo corna atto un iMlro*otbJHla\oceM A 
verdl,vtsopaHkloew4>allleeMri,lnitMltieun | 
•x •tudonto niodoHoohoMA ppwwo^uii&ltoi 
errtrarealTiuiltyCollHedinibllno.Per 

SdllO 
urloso romanzo questo SI. 
ply Bogle appena Wscito 
da Garzanti, (traduzione 
di Inrico Palandri), opera 

prima del glovane nord-irlandese 
Robert McUani!, WilsOn fclesse 
S9CNkV.il tomm^> 6 del 1989). Ri-
pley Bogle ha ventldue anni, e di 
Belfast (come 1'autore) e vive da 
bartwne a Londra. Un aspetto del 
rornanzo che non pu6 non colpi^ 
re e II senso di autentlcita con cui 
viene comunlcata la descrizione 
delta Vita quotldiana del giovanis-
slmo vagabondo, i suoi atteggia-
mentl mentall, H «uo modo di 
pQfsi rispetto agli altf - sia i toar-
boni. sia i «normali» - ma soprat-
lutto il freddo, la famei la sporci-
zia, I'umiltelone fisica, II para-
dossale senso di controllo sulla 
clttt. Per certi versi e affascinante 
I'lmmagine di Londra che ne 
emerge, v/sta con gli occhi di chi 
la viye co/ne territorio in cui giro-
vagare ejiome casa diffusa in cui 
dormire:,cl sono Iparchi, le piaz-
we> note ai turisti, le strade piene 
dl tolla del centra commerciale e 
quello gla perlferico oltre Putney 
Bridge, l)ertettamente riconosci-
bill eppure Irasformati dalla pro-

mmmmam 

II romamo che segno I'esordio 
delgiovane scrittore nord-irlandese 
6 la storia di un ragazzo nato in un 
ghetto di Belfast che scappa dal Trinity 
College e diventa homeless a Londra 

spettiva in cui appaiono al nostra 
anti-erae. 

Come sapremo verso la fine, 
Ripley Bogle fa la vita del barbo
ne da circa sei mesi, anche se gia 
a Belfast, sui diciassette annf, ave-
vavissuto perqualche mese in un 
simile modo. La narrazione alter-
na la descrizione del presente (e 
la riflessione su di esso) al ricor-
do del passato, soprattutto quello 
irlandese, dall'infanzia tragicomi-
ca - figlio di una prostituta irlan
dese e di un alcolizzato gallese, 
che pero e forse soltanto un pa
dre putativo - all'adolescenza 
rassegnatamente ribelle. Nelia 
sua formazione le sgangherate vi-
cende personali fanno tutt'uno 
con quelle politiche. La questio-
ne irlandese fa parte di un pano

rama quotidiano di rastrellamen-
ti, di violenze„di odio e di morte, 
che continuamente entra nella vi
ta del bambino e poi dell'adole-
scente Ripley Bogle. I protestanti 
irlandesi sono un nemico, violen-
to e ciecamente spietato; sono un 
nemico anche i soldati inglesi, 
ma per dovere, e persino con un 
accenno di comprensione e di 
pieta. Nel libra la Gran Bretagna 6 
chiaramente la potenza colonia-
le che ha asservito l'Irlanda; ma 
altrettanto decisa e la condanna 
del terrorismo cattolico, non nel-
le dichiarazioni di Ripley, ma, as-
sai piQ efficacemente, nel rac-
conto agghiacciante dell'uccisio-
ne del padre e del suo grande 
amico Maurice. 

Dall'lrlanda Ripley, brillantissi-
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mo studente discolo, riesce ad 
andar via perche supera I'esame 
di ammissione a Cambridge. An
che qui si manifested la sua ge-
niale sregolatezza; ma per l'lstitu-
zione la sua irregolarita sara alia 
fine inaccettabile e verra caccia-
to. Questa 6 la parte piu scontata 
del romanzo, piuttosto di manie-
ra, compreso il racconto del suo 
grande amore respinto. Si stacca-
no certe osservazioni iniziali. sul-
I'atteggiamento reazionario che 
serpeggia tra gli studenti, in per-
fetta armonia con i tempi, gli anni 
Ottanta del thatcherismo selvag-
gio (e quindi nella parte londine-
se assume particolare significato 
la scelta della vita da barbone di 
Ripley rispetto al credo yuppie 
imperante) 

2,«n Butturini (da -Noi c'ertvtmo-, TnncMdl Editor!) 

Un motivo di interesse non se-
condario del romanzo t dato dal 
tipo di scrittura. II racconto e affi-
dato quasi tutto a una voce nar-
rante, con qualche irruzione del-
la terza persona e con qualche 
pagina in forma drammatica. £ 
una voce fortemente ironica e au-
toironica, spesso marcatamente 
colloquiale e brillantemente in-
ventiva, con aiie spalle il modello 
di Martin Amis (ma, volendo, si 
pu6 anche chiamare in causa 
Flann O'Brien e, forse, addirittura 
un'eco di Joyce), che nell'arco di 
quattro giomate confida al lettore 
il precoce sfacelo del giocane Ri
pley. McLiam Wilson ci presenta 
un narratore che cerca non solo 
I'attenzione, ma la complicity e 
I'approvazione di un ascoltatore. 

Al punto da dare false versioni 
delle sue due storie d'amore per 
•uscime meglkn. Solo alia fine 
confessera la verita: e solo alia fi
ne ci raccontera come & stato uc-
ciso Maurice. 

A volte l'esercizio stilistjco (co-
munque solo in parte trasferibile 
nella traduzione) prende il so-
prawento sul materiale narrativo. 
Nei moment) pid riusciti lo squal-
lore esistenziale 6 invece come 
esaltato dalla contrapposizione 
con I'effervescenza della forma 
che lo descrive. Come negli altri 
scrittori irlandesi impostisi in que
st) anni (Doyle e McCabe), I'in-
venzione linguistica £ elemento 
costitutivo della narrazione. Ma 
qui, si direbbe, con un sospetto di 
esteriorita. 

Critico in liberta nella sua isola 

I
I libra di Pontiggia, L'isala vo-
/ante, e eomposto di saggi 
scrjtti in genere nell'ultlmo 
decennio e rivisti per I'occa-

slone. Ma saggi qui e da intende-
re nel senso piO largo, perche si 
va da quelli critic! e dalle recen-
sionl al brani che riflettono su 
questo o altro problema dell'u-
manlta ,d'oggi (le mostre, I'uni-
versita, «ll sensp della letteratura», 
dunque sempte all'incrocio fra 
cultura a societa), alle narrazionl 
brevl, tendenti ali'apologo. 

II fatto 6 che, se il «mestiere» 
per il quale Pontiggia 6 pifl nolo 6 
quello del naitatore, In lul si anni-
da una forte vocazione dl morali-
stica e una ndtevole capaciti afo-
ristlca - cui risponde altrettanta 
ablllta nel prelevare citazioni me-
morablli: Montaigne e Leopard! 
non sono qui nominati per nulla, 
e in partlcorare II «pezzo» che s'in-
tltola Interna e pamdiso delta II-
brerta antiquarla rlsente senza 
dubbio dells Operelte momK plu 

agili e paradossall. Quanto detto 
nascende si un >taglio» stilistico e 
mente.e preciso, ma anche un 
punto di vista ideologico e un 
senso della vita che si danno po-
ca speranza ma continuano a 
credere nella ragione 

Si pu6 dire che questa raccol-
ta, cost varia di contenuti, abbia 
un centra o un collante? Senz'al-
tro, sono i iibri, e non solo come 
contenitori di quella cosa che si 
chiama letteratura, ma anche 
nella loro materialita, come rivela 
II titolo che abbiamo appena cita
to. E se un sottotema strisciante 
pu6 essere ind'icato, forse 6 rica-
vabile dal capitolo Vedere e non 
essere visit, col relativo rimando 
al Diaoalo zoppo dl Lesage: 6 co
st che Pontiggia ama penetrare i 
fatti storici e culturali, quasi can-
cellando la propria personality. 

I saggi critici de L'isala uolante 
sono di rado, come ho accenna-
to, saggi critlcl nel senso stretto 
del termlne. Eppure Pontiggia 

possiede, un autentico talento di 
critico. Chi volesse controllarlo, 
pud andarsi a leggere La lotta di 
Manzoni e I'Anonimo, dove egli 
manovra originalmente il rappor-
to fra lo scrittore e il suo doppio 
negativo, traendone un punto di 
vista nuovo da cui giudicare il ro
manzo' affermo volentieri che 
d'ora innanzi i manzonisti faran-
no bene a tener presente questo 
saggio, che scuotera un po' il loro 
(di solito) sonno dogmatico. 

Fortunatamente Pontiggia 6 
uomo dai giudizi liberl, Cosl, vo
lendo parlare di tecnica de! ro
manzo, si guarda bene dal nfarsi 
ai sollti prodott! semiologies ma 
prende in mano il vecchio e sem-
preverde Aspettr del romanzo di 
E.M. Forster, che disgraziatamen-
te la moda semiologica odierna 
ha quasi sepolto; ed ecco per 
esempio, contra il vento che sof-
fia, questa citazione forsteriana: 
ill ramanziere che lasci trasparire 
un amore eccessivo per il metodo 
con cui ha costruito il suo libra 
non potra mai essere nulla piO 

che interessante abbandonando 
la creazione del caratteri, egli ci 
chiama ad analizzare il cervello 
che l'ha creato e ne nsulta una 
grave caduta del termometro 
emotivon. Qui poi, si capisce, 
Pontiggia ha le sue buone idee 
personali, come questa «ll ro
manzo si e liberate degli aggetti-
vi. Non esiste piu come specie, 
ma come genere. Come genere 
pero non 6 mai esistito. Bisogna 
inventarlo». Ottimo. 

Cosl Pontiggia esalta come 6 
giusto Mtgraziont del serbo Milos 
Cmianski - o meglio la prima 
parte unica tradotta (a quando il 
resto?), Per cui sono disposto a 
seguirlo ciecamente, e lo fard, 
quando loda Torno presto di Ja
mes Barlow, che invece non ho 
ancora letto. 

Siccome sono d'accordo su 
tanto con lui, Pontiggia non me 
ne vorri se, un po' sul serio e pifl 
per scherzo, accennero a qualco-
sa da cui invece dissento. Perche 
ripetere il luogo comune un po' 
invecchiato che «ll poeta che 

apre il nostra Novecento e Dino 
Campana»?' seppure il "Novecen
to* sia qualcosa di concrete e 
non un fantasma, e evidente che 
le sue basi sono state poste da 
tanti, tra l quali Campana per av-
ventura non era il maggiore. E 
Hesse sara anche importante, ma 
ai miei occhi ha il torto irrepara-
bile di aver scritto Siddharta, ves-
sillo delle scemenze mistiche 
orientaleggianti, sempre in cima 
alle vendite Quanto poi a Ema-
nuele Severino, non entra nell'ar-
gomento per incompetenza, ma 
essendo amante del divenire e 
dell'apparenza (non dell'idea di 
progresso, prego!) ogni ritorno a 
Parmenide e alia sacerta dell'Es-
sere mi suona male, anzi sinistra. 

GIUSEPPE PONTIGGIA 
L'ISOLAVOLANTE 
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E per finire. Nel rapporto d'a
more fra Majakovskij e Lili Brik 
(terzo il grande critico Osip 
Brik), Pontiggia sta decisamente 
dalla parte delio smisurato amore 
del poeta e <prova awersione» 
per la pifl capricciosa Lili. Nella 
fase calante del suo amore per 
Louise Colet Flaubert gli scrisse 
implacabilmente: «Perme, I'amo-
re non e e non dev'essere in pri-
mo piano nella vita. Deve restare 
fra le quinte. Nell'anima ci sono 
prima di lui altre cose che sono, 
mi sembra, pifl vicine alia luce, 
pifl prossime al sole. Se dunque 
tu prendi I'amore come piatto 
principale dell'esistenza. no. Co
me condimento: sl» e cosl via su 
questo tono. Ora io detesto in 
modo militante questa pagina e 
chi l'ha scritta; pero mi chledo -
forse per scarsa sintonia con Ma
jakovskij in quanto poeta - se I'a
more sia servito meglio dalla pe-
santezza taurina e ricattatoria di 
lul o dalla leggerezza mercuriale 
di Lili. So solo che Karl Kraus non 
avrebbe dubbi. 

Elezioni 

Gli spot? 
Pill chiari 
piu belli 

R
istabilire con leggi condi-
zioni di pariti fra i concor-
renti alle cariche elettive 
pubbliche: questo * in so-

stanza il compito della cosiddetta 
par condicio, irrisolta questione 
ora e sempre d'attualita. & un 
compito tremendo che. come dl-
mostra con grande accuratezza 
Ernesto Bettinelli, fa tremare le 
vene ai polsi oltre che lintero edi-
ficio di questa nostra democrazia 
in fase di transizione. Mentre 
qualcuno si attarda a discutere se 
sia opportuno proseguire sulla 
strada della democrazia' tnaggio-
ritaria e del bipolarismo, la stessa 
esistenza di un concorrente alia 
pifl alia carica eletuVa pubblica, 
non importa se la Presidenza del 
Consiglio, oppure la Presidenza 
della Repubblica, dotato di mezzi 
inarrivabili, rende assolutamente 
evidente che la democrazia italia-
na 6 in effetti diventata, nel modo 
pifl drastico, maggioritaria. Se 
vince quel qualcuno prendera 
tutto e se la democrazia italiana 
non diventa bipolare, la competi-
zione a tre favorira sempre In mo
do tanto naturale quanto deva-
stante chi parte in condizloni di 
vantaggio, dallalto della sua*di-
sparita. Bettinelli offre una docu-
mentata e utile ricognizione non 
soltanto delle leggi attinenti all'u-
so della televisione per lecampa-
gne elettorali, ma anche di quelle 
riguardanti il finanziamento della 
politica. In punto di diritto, i bu-
chi legislativi non sarebbero nep-
pure tanti. Semmai, i problem! ri-
guardano le sanzioni per la viola-
zione delle leggi. Sono difftcili da 
irrogare perche spesso arrivereb-
bero, anzi sono arrivate, a buoi 
allegramente, addirittura irrlden-
temente, scappati. Sono difficili 
da impartire perche il garante 
non £ attrezzato per rilevare tutte 
le violazioni e, forse, non, ha la 
statura politico-morale per essere 
incisivamente autorevole. 

L'anomalia e, come si dice, tut-
ta italiana. E il frutto di favori poli-
tici di lungo periodo e di enrori 
politici disseminati. Dipende an
che da mutamenti della politica e 
dei partiti che rendono ridicola 
1'obiezione di Berlusconi, del suoi 
awocati e dei suoi fiancheggiato-
ri che le sue televisioni servlreb-
bero soltanto a contrastare le pre
sume possenti macchine organiz-
zative dei partiti. Comunque sia, 
l'anomalia, che deriva anche dal-
I'esercizio di una non modica do
se di corruzione, va rimediata. 
Cid detto, il rimedio va cercato e 
travato, sostiene Bettinelli e, da 
parte mia, condivido e acconsen-
to, non tagliando gli spazi dell'in-
formazione politica tout court. 
Una politica povera e misera nel
la quantita e nella qualitA della 
sua informazione non si addice 
alia democrazia. II rimedio va 
cercato e travato proprio nel mi-
glioramento quahtativo della co-
municazione politica senza ne-
cessariamente ridurne la quanti
ta. 

Lo strapotere deil'offerta Finin-
vest si 6 finora accompagnato an
che a una straordinaria capacita 
di individuare i temi rilevanti del
le campagne elettorali e di fame 
spot persuasM. Non facciamoci 
illusioni. La par condicio nell'ac-
cesso 6 soltanto l'indispensabile 
premessa di un eventuate riequi-
librio fra i concorrenti politici. 
Dopodiche, anche il centro-sini-
stra dovra riuscire a comunicare i 
suoi candidati, i suoi programmi, 
se esistono, la sua concezione 
della politica e della democrazia. 
Allora, ne vedremo delle belle 
(o, ancora, delle brutte). 

« « ERNESTO BETTINEUJ 
PAR CONDICIO 
RE00LE,0PINI0NI... 
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