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ARRIVANO I GRANDI ESTM. Con la stagione calda si 
rinfrescano le letture, e quindi i grandi giomalisti alia Biagi, gli 
entertainers nazinal-catodici alia De Crescenzo e soprattutto gli 
iperaffabulatori d'oltreoceano, con il loro carico di stone, intrighi e 
awenture confezionate alia perfezione e dall'emozione garantita. 
Crichton naviga gia da qualche settimana nella nostra classifica, 
mentre Stephen King sta assicurandosi un buon rendimento con le 
diverse puntate del suo fueilleton. In quanto a Grisham, con il suo 
thriller tabagistico conquista d'un colpo il secondo posto. Sotto la 
cinquina ci sono il supereconomico di James «Sangue innocente» e 
il sequel de «La profezia di Celestino». 

Obri 
De Crescenzo Online e disordine Mondadori, lire 25.000 

John Grisham.... La giuria Mondadori, lire 32.000 

Enzo Biagi .. Quante donne Rizzoli, lire 29.000 

Stephen King La tana del topo Sperling, lire 6.500 

Michael Crichton. ...... II tnondo perduto Garzanti, lire 32.000 

Lunedi 17giugno 1996 

ALTRE AWENTURE. Niente awocati di grido impegnati it 
cause storiche, niente misteri agghiaccianti, niente inquietanti 
incroci tra ricerca scientifica estrema e il fondo oscuro della 
memoria della specie, eppure, in un suo modo somione e divertito, 
anche il romanzo dell'olandese Leon De Winter e un libro 
awenturoso. II protagonista di Super Tex (Marcos Y Marcos), Max 
Breslauer, ebreo di Amsterdam, in una mattinata investe un 
bambino con la sua Porsche, viene lasciato dalla fidanzata, finisce 
sul lettino di un'anziana e terribile psicoanalista a riflettere sul suo 
conflitto col padre reduce dai lager e sul fratello Boy scomparso a 
Casablanca. Ironico, divertente e riflessivo. 

Settimanale di arte e cultura a cura di Oreste Pivetta. Redazione: Bruno Cavagnola, Antonella Flori, Giorgio Capucci 

Da Zanzotto a Magrelli a Isgro: una stagione felice... 

Elascoperta 
De Signoribus 
nelsuolversl 
«cMII» 

Sull'"UnlU»di due Mttjnunefa, nella sua nibriu 
«Tmitartghe», Giovanni Cludkl si soffetmava su una 
annau poetica ricca di tjtoli slgnlfkathri c ne indkava uno 
in partlcolve, «lstmiechiiue»,lapiu recente nccoHa di 
Eugenio DeSlgiioribusipubblkatadaManilHraccota 
cheGiudiddefmiva"piirttostoeccezkHiale».Ghidld 
rkordava anche il giudizio di Giorgio Agamben, dw a w n 
Indicate DeSignorilws come «foi« II piugrande poeta 
civile delta sua generazione... tanto dimesso da non poter 
essere riconosciuto, tosi forte da risuKare appena 

Eugenio DeSlgnoribuseiuto nel 1947aCupra 
Martttima, e un insegnante, Negli anni ottanta partedpo 
alia esperienza radazionale di «Marka», la rivista 
letteraria, insleme con Clio Ptaingrtlll. Aquegli anni 
rtsalgono le sue prime poesle, pubWkate In pbquette e 
ne)IIM:<ueperdine|1976-1985)»e<<MlKeducazloni 
(19801989). 
Abbtamo sentfto De Signoribus: «Sono nato a Cupra 
Maritttma, un paese della costa plana, done, tranne 
alcuniannl, hosempreabRato...Sonoarrivatoalla poesia 
tenia consapevolezza di arrtvare a qualcosa..Scrtvere mi 
estato sempre piu ruturak che 
pariare. I piu fortt senthnemi pplevo 
sopportariisoloscrivendoite.Ecosi 
a ncheora.il tempo deilamla 
fomuztoneestatosolttarioesenza 
gukte. Ho almeno letto senu 
pregiudizle hnmaglnando moHo. 
Provavo simpatia per gli appartati 
(peresempio Sbarbaro), cosi come, 
successtvamente, ho seguKo con 
atteiuloneresperienzapbetia,la 
singohveiesistenzadi Andrea 
Zarm*oaPlevedlSo«do.Non 
resMena o fedelta a un luogo ma 
resbtenza conHnuamente rinnovata 
dallo sguardo e fedelta alia propria 
InieHlgena e alia prorpia voce. E una 
etklta, questa, che appartteneaiveri 
port. Ed esempi non sono manati 
neltestagk>iHdlSaba,diGiu(Hd,dl 
aKri...U poesia attuale mi sembra 
chegodadl una diffusa dlgnrta, 
aDparem^menteunperiodofelice.E 
tone lo e...ma, come ognipassaggio 
d'epoca, e un periodo durisslmo... La lingua semnra piu 
non bastare per teneredietro aha visb, almeno per me; 
cosiaaoigotuWeteemoztonUereodlricostKulreun 
pensieni e di ascottare le pariate riemergenti e nuove, 
dalle dialetttllalkeirtracomunltarle. In prosa ho saltto 
poco. Cosi come da "non criBco" ml sono occupato del 
versl dl amid (Pagnanelli, Dl Rusdo, Feiri e Bellucd) non 
ancora nella giusb luce». 

(UettttO MOWAlf 

Ossi di s#»pia 

Eugeniohk>ntalendl968elacoptrtlnadell'edliloiKmond»doriana(1948)dl..Ossldlseppla» 

Poesia batte prosa 
S u «l'Unita» del 3 giugno Gio

vanni Giudici ha sottolineato 
la attuale vitalita della poesia, 

riferendosi al sorprendente nume-
ro di libri di qualita appena usciti, 
dal «fuori quota* Zanzotto (con il 
suo Meleo appassionato, aggrovi-
gliato, lacerante, dove i colon 
squillanti della natura sono come 
appannati e sospesi dalle brume 
deil'inquinamento e della disgre-
gazione) alia ferma dizione "mo
rale. di Eugenio De Signoribus 
(die in Islmi e chiuse deliniscL il 
difficile petcorso che tra gli an-
fratti della parola puo compiere 
uno sguardo vigile e risenlito sul 
mondo), passando per i volumi 
di Valerio Magrelli, di Antonio 
Riccardi, di Vivian Lamarque, di 
Emilio Isgro, di Otliero Ottieri 
(ma altrl se ne polrebbero ag-
giungere, come il postumo Pro-
clamo sul fasano di Dario Bellez-
za). Sono tutli libri che non si so-
stengono su immagini esteriori, 
che non sembrano suscitare in-
torno a se una generlca atmosfe-
ra «poetica», che non diffondono 
modelli facilmente identificabili; 
chledono invece altenzione per 
la loro specificita, per il loro ac-
cento particolarissimo, per la lu
ce di conoscenza che diversa-
mente tendono a suscitare 

in modo diversi, si tratta co-
munque di una poesia che vale 
per il proprm essere poesia, per il 

<*.*$ i M0fti segni sembrano dire che oggi 
a far da ricettacolo di formule date 
tocchi alia narrativa in genere 
che rivendica la sua «attualitai> 
ma che si piega a etichette egerghi 

OIULIO 
proprio sottrarsi e resistere all'os-
sessione delle formule e delle eti
chette imposta dalla comumca-
zione corrente, che non pud es
sere a priori ricondotta a scelte e 
orientamenti predeterminati, ma 
che si da nella stngolarita di 
espenenze individual! che non si 
lasciano catturare entro una «on-
data» comune. Per questa poesia 
(per 1 libri che le danno voce) e 
impossibile pariare di «scuole», 
distinguere troppo nettamente 
generazioni, modelli e schiera-
menti di gruppo; la possibile vita
lita della voce poetica sembra ri-
siedere oggi proprio nell'impe-
gno a Iracciare, con la parola, 
mondi e immagini di mondo che 
sfuggono a quanto e slato gia 
detto, a quanto e predefmito dal
la comunicazione circostante, e 
che non possono essere identifi-
cati con le formule semplificanli 
che si impongono nell'universo 
dei media. Certo non mancano 

FERROUS 
coloro che continuano a suggeri-
re ingenui programmi di rilancio 
della poesia, con chiavi mistiche, 
classicistiche, patetiche, posta-
vanguardistiche, ecc, ma che la 
poesia che vale e che conta sfug-
ge sempre piu ai programmi, si 
svolge come esperienza che chie-
de di essere ascoltata, di contra 
ad un universo che riduce e an-
nulla sempre piu il rilievo dell'e-
sperienza, che mira a risolvere la 
cultura e la comunicazione In ef-
fetto, in esibizione, in pubblicita. 
Oggi la poesia che conta e pro
prio il contrario dell'effetto, del-
I'esibizione, della pubblicita ; ci 
chiede non lo sguardo frettoloso 
e la formula rassicurante che per-
metie di incasellarla in quanto 
gia sappiamo (o crediamo di sa-
pere), ma un impegno a coin-
prendere, ad interrogare, a dubi-
tare, a soslare nelle pieghe di ci6 
che ci sfugge. 

In questo senso si pud afferma-

re che la situazione si e radical-
mente modificata rispetto a quel-
la degli anni 70 (e in parte negli 
anni '80), quando si e creduto di 
assistere ad una espansione di 
massa della poesia, ad un diffuso 
ed indeterminate) fare poetico, ad 
un molteplice ed indistinto biso-
gno di espressione e di comuni
cazione; con diversi e contraslan-
ti propositi «alternativi» la poesia 
sembrava allora garantire una 
«presa della parolan, una libera-
zione di pulsioni e desideri, un'a-
pertura alia voce nuda dell'esi-
stenza. Nella scrittura poetica (af-
fidata spesso ad un flusso verbale 
incontrollato ed indistinto, indif-
ferente ad ogni ordine e ad ogni 
tecnica) sembravano poter trovar 
voce tutti gli schemi piO consunti, 
tutte le «derive« mentali, tutte le 
formule piu o meno spontaneisti-
che ed altemativistiche, tutte le 
ideologie e i comportamenti su-
balterni diffusi nella cultura di 
quegli anni; e la curiosita del 
pubibltco giovanile per la poesia 
la riconduceva ad una sorta di 
•monela corrente», a strumento 
per far depositare ii gia dato, per 
affermare ed espandere una 
«identita» che spesso si curava 
d'altro che di riconoscere se stes-
sa, di riawolgersi nel proprio illu-
sorio narcisismo (e se ne rese 
ben conto Alfonso Berardinelli 
nello scritto intitolato per 1'ap-

«ll secondo 
mestlere» 
Le prose 
dl Montale 

A cura di Giorgio Zampa, due volumi 
dei Meridiani Mondadori (indrvisibili, 
140.000 lire) che raccolgono le 
prose critiche di Eugenio Montale, 
dedicate alia letteratura, alia musica, 
all'arte e alia sodeta. II tHato, «H 
secondo mestieie», comespiega lo 
stesso Giorgio Zampa nella 
introduzione, etrattoda unarticolo 
deik) stesso Montale, che aveva 
scritto: "Quando vediamo negli 
scaffali le opere complete di un 
autore famoso, noidistinguiamoa 
colpo d'occhio le poche che 
appartengono alia sua arte dalle 
molte che sono dl pertinent* del suo 
secondo mesMere: quello di 
produttore di parole.. Alia fine -
contlnua Zampa - Montale esprime 
1'auspicio che se la dignita del poeta, 
dell'artista della parola, potra 
sahtarsisoloacondizionechela 
poesia nonvengaridottaa merce, 
grazie al ricorso, all'eserdzio di un 
altro, dlverso mestiere, ••ebbenc, ben 
venganc i second! eterzi mestieri». 
Sonoparoleche possono guldare la 
lettura di questa ricchissima 
raccoHa, testimonianza della varieta 
dlinteressi del poeta. 

punto Effetti di derioa, che ac-
compagnava I'antologia curata 
insieme a Franco Cordelli, // pub-
blico della poesia). Schieramenti 
e linee di poetica, formule magi-
che, disinvolti recuperi di modelli 
autorevoli, scontn tra generazioni 
o tra diversi centri geografici (co
me quello grottesco fra «milanesi» 
e «romani»), hanno preso le mos-
se da questa «deriva», da questo 
disporsi della poesia a registrare 
le indeterminatezze, le formule, 
gli schemi illusori ed effimeri di 
quella stagione; e qualcuno pote-
va anche credere che la poesia 
contasse o potesse contare, aves-
se una sua «presenza», proprio 
perche sembrava espandersi nel-
I'essere attuale, sulla scena del 
festivals e delle letture pubbliche 
di poesia. Ma e'erano per fortuna 
anche tanti poeti, di generazioni 
diverse, che si sottraevano al ru-
more della scena, che, rimanen-
do «perplessi» ed appartati, ap-
profondivano un'espenenza che 
andava del tutto al di la delle for
mule e dei riti allora imperanti. 

Se la migliore poesia attuale 
sembra essersi del tutto sottratta 
a quella situazione, molti segni 
sembrano dire che oggi, in un 
contesto molto diverse quel ri-
schio di far da «moneta corrente», 
da ricettacolo di modelli e formu
le gia dati, tocchi al romanzo e 
alia prosa narrativa in genere. 
Certo la narrativa di piu facile e 
pedestre consumo si e sempre 
adagiata^ubgpntatR'.vsu s^bemi 
e foraiul^ pt&oftf ziopatiJjW 
che se ogni •fcltaStiisognSebbe 
intendersi adeguatamente sulla 
natura di questo «gia dato»); nel
la situazione attuale sembrano 
pero farsi catturare da formule e 
da schemi precostituiti anche 
gran parte delle espenenze che si 
rivelano come «nuove», che inten-
dono immergersi nel flusso del 
tempo che stiamo vivendo, che 
intendono catturare 1'acerbo pro-
fumo del presente, e in primo 
luogo la freschezza e la provoca-
zione giovanile. 

Questa narrativa che vuole es
sere «attuale» si spiega piO che 
mai a formule e ad etichette, il 
suo stesso essere, i suoi codici e 
le sue scelte sembrano struttural-
mente votati a modeliarsi su 
proiezioni convenzionali della 
realta, su gerghi di diverse spes-
sore, in una gamma eterogenea 
che va dal sentimentale al giova-
nilistico, dal mimetico televisivo -
pubblicitario al nichilistico «col-
to», ecc; e danno luogo a discus-
sioni da cui scaturiscono disinvol-
te classificazioni ed etichette (co
si son venuti fuori i buonisti, i cat-
tivisti e tanti altn ancora) La par-
tecipazione al presente si risolve 
perlopiu non in nuove occasioni 
di conoscenza del presente stes
so, ma in una nproduzione di 
pezzi parziali e limitati di cid che 
del presente e gia definitivo dai 
media o da subculture «giovanili» 
o marginalistiche. E mentre la 
poesia sembra sempre piu chie-
dere di essere ascoltata indipen-
dentemente dalle sue (unzioni e 
dalla sua nconoscibilita pubblica, 
la molteplice e sovraccanca pro-
duzione nerrativa, nel suo insie
me, sembra sempre piD nvolgersi 
a un leltore «veloce», ad un mo-
dello di pubblico prefigurato da 
quella convenzionale immagine 
del presente (tanto put conven
zionale, poi, quanto piu si preten-
de «trasgressiva»); sembra votarsi 
ad una sempre piu vorticosa im-
metsione nei citcolo del rumore, 
che assimila i poveri libri ai chic-
chi di caffe del caffettiere filosofo 
di Belli, che «ss'incarzeno tulti in 
zu I'ingresso/ der ferro che li 
sfraggne in porverino». Per fortu
na, come e accaduto per la poe
sia, in mezzo alia polvere e lonta-
no da essa, restano all'opera, 
spesso con discrezione e riserbo, 
scnttori giovani e meno giovani, 
che cercano una letteratura che 
sappia farsi «ascoltare», e si sol-
traggono (per quanto oggi e pos
sibile) al rumore dell'effetto, del-
I'esibizione, delle troppo promet-
tenti promesse 

Socialismo 

Se esiste 
il bene 
pubblico 

MASSIMO L. SALVADOR! 

I I libro di John Roemer Un fuiuro 
per il socialismo (su cm sono 
intervenuti lunedi scorso su 

queste pagine Veca, Lunghini e 
Pagliano) e in primo luogo una 
dichiarazione di fiducia nelle 
possibility che il futuro offre al so
cialismo; in secondo luogo, una 
critica serrata della forma che 
questo ha assunto nell'esperienza 
comunista; in teizo luogo, una ri
cerca, da economista, sulle carat-
teristiche che pud assumere »il 
socialismo di mercalo»; il fonda-
mento che egli ritiene idoneo per 
i'awenire. 

Roemer appartiene alia schiera 
dei non molti intellettuali occi
dental! che non sono affatto con-
vinti da un lato che il crollo del 
comunismo abbia trascinato con 
s6 quello del socialismo; dall'al-
tro che il capitalismo, in conse-
guenza, rappresenti il destino ob-
bligato dell'umanita. Roemer 
avanza la proposta - che qui non 
si pud richiamare se non nella 
maniera pid schematica - di un 
socialismo di mercato «manage-
riale» in grado di alimentare la 
competizione tra imprese. Condi-
zione fondamentale e che 11 ft-
nanziamentq delle imprese ay-
venga ad opera di un soggetto 
pubblico. Quanto a quella che, 
accanto ma anche di fronte e in 
alternativa al comunismo sovieti-
co, ha costituito 1'altra grande 
esperienza storica del socialismo, 
vale a dire la socialdemocrazia 
europea - il cui criterio ispiratore 
essenziale e la redistribuzione 
supplementare del reddito «me-
diante la fornitura di una maggio-
re quantila di beni tramite il fi-
nanziamento pubblico e il siste-
ma ad esso associate) della tassa-
zione progressiva" - Roemer men
tre l'apprezza, d'altro canto ma-
nifesta il suo «scetticismo» sulla 
sua «applicabiiita al resto del 
mondoi). 

C omunque si vogliano giudica-
re le proposte del libro, esso 
da espressione ad un bisogno 

che non e morto con il comunismo 
sovietico. Personalmente, ritengo 
che nei paesi sviluppati I'esperien-
za socialdemocratica sia il patrimo-
nio pnncipale da cui occorre ripar-
tire. 

In Europa e in America la «que-
stione sociale« sta riemergendo 
contuttalasuaforza Si tratta dl una 
questione che presenta radici e svi-
luppi nuovi, anzitutto in relazione 
alia formazione di un mercato 
mondiale dominato da soggetti in
dustrial! e finanzian tanto forti 
quanto piivi di legiltimazione de-
mocratica e politicamente irre-
sponsabili. Ma il nodo resla 1'anti-
co: il contrasto tra la ncchezza pro-
dotta e i modi della sua distribuzio-
ne: modi che emarginano e umilia-
no nei paesi ncchi milioni e milioni, 
nel mondo miliardi di uomini. Que
sta questione sociale non e soltanto 
un problema umano, elico. Non 
pone unicamente ineludibili pro-
blemi di valon e di etica, ma anche -
e qui siamo alia dimensione reali-
stica - di oidine politico e sociale. 
Le istanze della giustizia si intrec-
ciano concretamente con quelle 
del govemo degli uomini. Se vi e 
qualcosa che la situazione attuale 
insegna a tutte lettere 6 che il mer
cato lasciato aila sua spontaneity 
non c in grado di «trascinare«, In 
quanto somma globale, progressi-
vamente, prima o poi, tulti nel gran
de bazar del benessere 

Esso, per contro, crea nuove in-
valicabili barriere. le moltiplica, ed 
alimenta il «disordine» Chi si faoeva 
in passato carico e si fa oggi carico 
della questione sociale, compren-
dendo che esiste un'idea di bene 
pubblico a partire dai meccanismi 
del sistema economico-sociale era 
e resla unsocialista. 

http://ncheora.il

