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La battaglia navale sta per avere inizio» (p. 4).
nel secondo capitolo, infatti, il ruolo del

soprutente è rivestito da un esiguo drappello
di Hare Krishna – è importante sottolineare
che le colorite apostrofi dell’autore si riferi-
scono esclusivamente a quello sparuto gruppo
di Hare Krishna e non alla minoranza religio-
sa in sé –, giunti ad abitare il palazzo dei soc-
cubici (M. e altri poveri inquilini), infestando
con musiche assordanti ed esiziali l’intero vi-
cinato con lo scopo di fare proselitismo:
«atroce miscela di soavità e sopruso» (p. 23).
L’inaspettata risoluzione della vicenda, parti-
ta dall’idea di un anziano signore, fa gridare al
miracolo M., ma gli offre anche spunto per
parlare più diffusamente del «paesaggio udi-
tivo», terra di conquista «come la cacciagione
nelle campagne o le praterie nel selvaggio
 West» (p. 29). il pharmakon è un improroga-
bile ritorno all’educazione civica, «anzi, direi
piuttosto a una “ortopedia civica”, senza la
quale non si dà convivenza, bensì brutale,
darwiniana sopraffazione» (p. 35). 

il terzo capitolo è il racconto di un’ordina-
ria mattinata d’attesa in banca, resa memora-
bile da saltatori di fila d’eccezione: i rapinato-
ri. Ma il terrore dello spariglio e il paradossa-
le ordine dentro il caos sono solo una metafo-
ra per comprendere in profondo il «male ita-
liano» (p. 57): un paese costantemente con-
dannato all’infrazione, all’incertezza delle re-
gole, all’oscillazione del rigore e al trionfo del-
l’arbitrio (paese degno delle peripezie di can-
dido e cunegonda), specie se si tratta di stra-
nieri in vacanza che trovano nell’italia il posto
par excellence in cui conseguire l’impunità, li-
berandosi dionisiacamente del kosmos impo-
sto nei loro luoghi di provenienza. Soprattut-
to, però, una nazione, la nostra, in cui le isti-
tuzioni sembrano nemiche dei cittadini in
virtù di un fiero cipiglio di difficile origine e
decrittazione. 

nondimeno, il maggior hater dell’uomo
contemporaneo è kafkianamente la Burocra-
zia che prende l’aspetto sedicente, nel quarto
capitolo, di sottoposti-soprutenti che divora-
no il popolo padrone. «Rifulge qui il segreto
intento di molta parte dell’amministrazione
italiana, il cui scopo precipuo consiste appun-
to nel rallentare le iniziative dei cittadini. [...]
La mala-missione della burocrazia risiede og-
gi nel soffocare individui e imprese, penaliz-
zando chiunque provi a operare» (p. 70). il si-
stema è, dunque, afflitto da necroburi, «porta-

tori di morte attraverso un perverso impiego
dei meccanismi amministrativi», che vessano
il cittadino innocente e pagante, imponendo-
gli con violenza e soperchieria di sperperare
tempo e denaro. eppure, a tutti i meccanismi
egocentrati messi in luce da M. si potrebbe af-
fiancare un’analisi pneumanalitica: e ci porte-
rebbe insperabilmente lontano: alla costitu-
zione del peccato originale e alla nascita del-
la coscienza.

nel quinto capitolo è offerta la pars co-
struens: il Rimedio, la cura dell’«alterprivo»
attraverso una terapia intensiva di iniezione
dell’«immagine dell’altro», con l’istituzione
di una volterriana religione laica che segua
precisi comandamenti secondo la presenza
empirica dell’alterità. altro che, però, non è
filtrato dalla decisiva relazione con la trascen-
denza e del quale non s’invoca l’amore, ben-
sì il rispetto. [Alberto Fraccacreta]

Mia LecoMte, Di un poetico altrove.
Poesia trasnazionale italofona (1960-
2016), firenze, cesati, 2018, pp. 335. 

L’augurio che Mia L. formula, in chiusura
del suo saggio intitolato Di un poetico altrove,
è «modulare un’ipotesi di futuro» (p. 260)
per la cosiddetta poesia migrante, auspicio
che in realtà sembra essere rivolto alla poesia
italiana tout court. in effetti, è impossibile non
pensare alla situazione più recente, addirittu-
ra alla cronaca giornaliera, leggendo questo li-
bro, che si configura come la ricapitolazione
di un’attività ampia e duratura, condotta dal-
l’autrice su tutti i livelli, a cominciare da quel-
lo editoriale, con la cura di antologie come Ai
confini del verso. Poesia della migrazione in
italiano (Le Lettere, 2006), Sempre ai confini
del verso. Dispatri poetici in italiano (chemins
de tr@verse, 2011) e (con Luigi Bonaffini) A
New Map: The Poetry of Migrant Writers in
Italy (Legas, 2011).

Di un poetico altrove è una monografia che
riprende, con alcune proposte, la questione
della cosiddetta “letteratura transnazionale
italofona” (ma la definizione è quantomai di-
battuta) dal punto di vista paradossalmente
privilegiato della poesia. il paradosso consiste
nel fatto che, a differenza della narrativa, in-
vestita periodicamente da una certa fortuna
commerciale derivante da una tendenza del-
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l’editoria a capitalizzare l’attenzione intermit-
tente che media e pubblico dedicano ai feno-
meni migratori, la poesia si trova invece in
una condizione perennemente svantaggiata
dal punto di vista delle vendite, il che serve al-
meno a preservare la libertà d’espressione di
chi si trova a transitare nella nostra lingua/
cultura. come afferma anche l’autrice: «È la
produzione poetica che, più di ogni altra, si fa
interprete e testimone delle dinamiche armo-
nico-esistenziali legate alla dislocazione delle
voci allofone» (p. 66). 

La seconda idea proposta nel volume ri-
guarda un ampliamento dei termini cronolo-
gici normalmente assunti in ambito accademi-
co per analizzare il fenomeno dell’italofonia
translingue. L. rintraccia nel cuore del nove-
cento esperienze di autrici e autori – come ad
esempio edith Bruck, Rodolfo Wilcock o
amelia Rosselli – che hanno anticipato, spes-
so esperendo a proprie spese un meccanismo
di mancato riconoscimento, il fenomeno del-
la cosiddetta Grande Migrazione risalente ai
primi anni ottanta, a partire dal quale la que-
stione delle scritture prodotte in italiano da
autrici e autori immigrati o in transito nel no-
stro paese ha assunto una fisionomia ricono-
scibile. 

La studiosa allarga lo spettro della propria
analisi fino alle propaggini più recenti di un
discorso che, anche nei suoi più generosi slan-
ci d’apertura, sembra condannare le “scrittu-
re migranti” a uno svolgimento infinito: una
questione eternamente di là da venire, come
se non avesse dietro le spalle una storia dive-
nuta ormai più che quarantennale. 

a queste due proposte, fa da contraltare
l’idea di cominciare a valutare il consistente
corpus delle scritture migranti italofone dal
punto di vista del valore letterario, lasciando
sullo sfondo la carica testimoniale e sociologi-
ca implicata da una tale produzione. La sen-
sibilità critica di L. sembra insomma racco-
gliere e dare voce alla richiesta, avanzata negli
anni da diversi autori nati altrove, di rompe-
re i termini di una classificazione spesso av-
vertita come pregiudizievole di una lettura
sgombra da preconcetti. 

effettivamente, al netto di un’introiezione
dei fenomeni contingenti che la critica deve
doverosamente operare nella definizione di
qualunque fenomeno artistico, spostare l’at-
tenzione sulla valutazione interna della pro-
duzione italofona di scrittori accomunati dal-

l’esperienza del dispatrio potrebbe aiutare ad
ampliare lo sguardo con cui ci si avvicina a
questo aspetto della letteratura nazionale. in
relazione a tale aspetto, la proposta “militan-
te” di L. appare piuttosto netta anche in virtù
di una vicinanza personale con diversi degli
autori e delle autrici presentati, a partire dal
secondo e soprattutto nel terzo e ultimo capi-
tolo del volume, attraverso una serie di “mini-
monografie”. 

il fine a cui mira idealmente la studiosa è
abbattere i confini del “capitolo a sé” e del
“canone alternativo”, per valutare secondo
un parametro unitario quanto composto in
italiano, al di là delle opposizioni più o meno
esplicite della cultura ufficiale e dei pregiudi-
zi bonari di chi si dichiara disposto ad acco-
gliere elementi di translinguismo prescriven-
do l’imitazione dei modelli classici come un
pegno necessario d’integrazione. Quello che
propone la studiosa è andare al di là dell’idea
che qualcuno possa professarsi un “vero ita-
liano” solo quando aderisca alla tradizione.  

il discorso condotto in questa monografia
è perfettamente calato nel dibattito accade-
mico e militante, come dimostra la corposa
appendice conclusiva in cui si trovano notizie
intorno a riviste, case editrici, manifestazioni,
iniziative e associazioni che si occupano a va-
rio titolo di favorire l’espressione di voci sto-
ricamente ignorate dall’editoria maggiore e
guardate con sospetto o sufficienza dagli ope-
ratori culturali più accreditati. Di un poetico
altrove si presenta insomma come uno stru-
mento valido, sia per avere un panorama del-
le questioni teoriche e storiche inerenti la
poesia transnazionale italofona, che in sede
di approfondimento e discussione. [Fabrizio
Miliucci]

LoRenZo MaRcHeSe, Storiografie pa-
rallele. Cos’è la «non-fiction»?, Macera-
ta, Quodlibet, 2019, pp. 304.

Se nel suo primo eccellente lavoro, L’io pos-
sibile (Massa, transeuropa, 2014), Lorenzo M.
si era soffermato sul genere ‘paradossale’ del-
l’autofiction e sulle sue diverse declinazioni
nell’ultimo quarantennio, nel suo secondo li-
bro l’a. si impegna nuovamente a tracciare
un’ampia panoramica della letteratura italiana
contemporanea: oggetto di studio questa vol-
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