
L’Ulisse n 17, 2014 

Dall’editoriale di Italo Testa: p 3 “ i    e  rato parti olar e te  i  i i ati o i ter i tare per   e to 

   ero Fra  o B   o i,  he  o  il   o i pe  o pl ride e  ale  ell’a  e t ra dei Quaderni di 

Poesia Contemporanea   tra i pi  a tore oli te ti o i e attori dell’e ol  io e  he la   ritt ra 

poetica sta attraversando. Pochi strumenti come i Quaderni o  ro o, a o  i    ita     e  i a, la 

po  i ilit  di radio ra are –  otto di er i ri petti e al di l  delle  ilia io i – lo status questionis della 

poe ia i  Italia”.  

IN DIALOGO CON FRANCO BUFFONI pp 57-63 

L’ULISSE. Siamo qui con Franco Buffoni, che ci ha gentilmente concesso questa intervista, la 

quale si iscrive nel quadro tematico – Mappe del nuovo mondo: linee e ordini del giorno nella 

poesia italiana contemporanea – di questo numero de L’Uli  e.  

Pochi strumenti come i Quaderni di poesia contemporanea ha  o o  erto, ad o  i    ita     e  i a, 

la po  i ilit  di radio ra are – sotto diversi rispetti – lo  tato dell’arte della   ritt ra i   er i i  

Italia, re tit e do  pa  ati  e era io ali  e pre  lteriori e pre e ta do re olar e te per la pri a 

 olta a tori  he  i  are  ero poi de i iti a e te  o  er ati ed “a  er ati”. Fra  o B   o i    tato 

ed   ideatore, curatore e principale coordinatore del comitato di lettura dei Quaderni. La pri a 

do a da  he  i  ia o po ti,    o ’   a  iato  e o do l i il pa ora a della poe ia italia a da 

  a do ha de i o di a  iare   e t’i pre a ad o  i.  

FRANCO BUFFONI. L’a  e t ra dei Quaderni inizia nel 1990. Ventiquattro anni fa, riflettendo 

sullo status della poesia italiana avevo elaborato uno specchietto che prevedeva sei grandi filoni, o 

aree attive, che trovate rappresentate equamente nei Quaderni.  

U   r ppo “Neo-or i o” e/o “Neo-er eti o”  he  a e a  apo a ri i te  o e “Nie o”   ila e e , 

“S arto  i i o”  pado a a  “Bra i” e “ rato pa a o”  ro a e   a  ito da   a   i  o tola   at r  

i   e  ito il  ito- oder i  o di  i  eppe  o te.   e ide te  he  e tre parlo di “Nie o” pe  o a 

Milo De A  eli  e a   a  erie di a tori a l i le ati, per “S arto  i i o” a Ste a o Dal Bia  o, 

presente nel Primo Quaderno, e per “Bra i” e “ rato pa a o” a t tto il  r ppo ro a o, di   i  o  

 to a  are i  o i per h  li  o o  ete  e lio di  e.  

Un secondo a  ito,  o  t tta l’i  e  it  di allora, lo de i i o “ o t- eoa a   ardia”.  i   i 

affacciava infatti sulla scena il Gruppo 93, sostenuto da Renato Barilli. Sotto questa categoria mi 

appuntavo allora i nomi di Lello Voce, Biagio Cepollaro, Gabriele Fras a e di     ae tro  o e 

 ia  arlo  a ori o  o  ia e te il  o e di A drea  a  otto  o  lo  a  io,    per   e to a  ito    

altro e, per h   i pare e ter o a   e te  la  i i a io i, comprendendole in qualche modo tutte).  

U a ter a area l’a e o  atte  ata “Eredi di li ea lo  arda e  eridio ali  o”,   a  ate ori  a io e 

pi  tardi a  olta e appro o dita da Fla io Sa ti, un poeta che scelsi per uno dei primi Quaderni. La 

linea lombarda (tra i cui eredi ponevo Raboni, Cucchi, Buffoni, Pusterla e Riccardi, quest’ lti o 

presente nel Primo Quaderno    i  atti de odi i ata  o e tale per h   ’   tato     ilo o o 

dell’e teti a del pe o di L  ia o A  e  hi  he l’ha i   adrata e  o  or ata    a  i ile  i  ra   

invece mancata alla linea appenninico-meridionalistica (De Libero, Cattafi, Matacotta, Bodini, 

 alo ero ,  he  o e la li ea lo  arda a  o da le proprie radi i  ell’er eti  o e  el  i  oli  o 

francese. Surrealismo appenninico barocco, cromatismo: erano questi i tratti che rinvenivo in questo 

secondo gruppo di autori.  



U a   arta  ate oria era   ella dei poeti dialettali, e  e do allora a  ora  i i Baldi i e  ierro. Sa ti 

l’a e o pre e tato proprio  o e poeta dialettale,  o    o e     ato, presente nel Quarto Quaderno, 

poeti allora sconosciuti, suo quali poi il mondo poetico mi ha in qualche modo dato ragione.  

U a   i ta  ate oria la de i i o  i  allora  o e “ oe ia  i ile”,  o  a te i  a i  ard   i e 

 a oli i, area de tro   i  ette o  ia  i D’Elia, e i  a  i pi  re e ti a  o ererei Da ide Nota 

(poeta che non    ell’ lti o Quaderno, a  he  e ideal e te  i  ta a,  e pli e e te per h       ito 

da po o  o  l’opera o  ia per la propria  a a editri e   te  a ra io e,  era e te te  i a, per   i 

 o  ho  e tito pi   r e te i  l dere   ’a tri e  erite ole  o e Fra  a  a  i elli, appena us ita 

 o    a pre a io e di  ilo De A  eli  i    a delle  olla e di poe ia o  i pi  pre ti io e). Nella 

poesia civile metterei sicuramente anche molte zone della mia scrittura in versi.  

Il sesto ambito che nei primi anni Novanta identificavo era quello dei “ a ieri  i”:     o te itore 

i    i pre ede o allora tre  otto r ppi. Il pri o era   ello della “ etri a  hi  a”, i    i  ette o 

Aldo Nove, che conobbi quando ancora faceva il ginnasio, traduceva Virgilio in modo impeccabile 

e – anche prima di Patrizia Vald  a, altro e po e te di   e ta “ orre te” – si affidava a  
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una metrica ferrea. Un altro era Federico Condello, che come Aldo Nove ha poi figurato nei 

Quaderni. Il  e o do  otto r ppo dell’area  a ieri ta era  ei  iei app  ti   ello  a e te  apo i  

primis a Vivian Lamarque, da cui vedevo discendere tra gli altri, ciascuno con le proprie differenze, 

Giselda Pontesilli, Claudio Damiani e Luigi Socci, poeti che ho poi incluso nei Quaderni. Una terza 

dira a io e dei  a ieri ti l’a e o de i ita del “Nitore post- o talia o”. Il  apo ila era Valerio 

Magrelli, autore che ha molto segnato i percorsi delle generazioni successive.  

Q e to era i  o  a il   adro  he a e o pre e te   a do i i iai l’a  e t ra dei Quaderni.  

L’ULISSE. All’i ter o di   e ta t a ri o  izione di partenza, di questo campo di forze e di 

equilibri –  e  o  all’e ter o,  o  l’e er io e di altre te de  e o  ilo i  he  e a  ia o  o portato 

aggiustamenti o ibridazioni – hai poi osservato degli spostamenti, qualitativi o quantitativi? Finora, 

per  o   dire,  i hai dato il   adro  tati o di parte  a:   al    tato i  e e il   adro di a i o 

seguente?  

FRANCO BUFFONI.  ile  e do per   e ta i ter i ta il   adro di  e ti- e ti i   e a  i  a  he  i 

ho ora e po to, de o dire  he l’ho tro ato  olto pi   i i o alla realt  di   a to  o  pe  a  i.   tto 

 o  ato  i adatta a  ora a  he all’o  i. Il  e o e o dell’i rida io e e della  e  ida io e di   i 

parlate    hiara e te  olto pi  pre e te di allora: vedo meno compartimenti stagni. Oggi, 

aggiornando il le  i o,  e  io erei   i di di   o o   e te  a i lie, te e do per   o to di   a 

 a  iore di i  olt ra da parte dei poeti  io a i  el trarre li  a da aree di er e.  o e  o   i  e te 

pi    ’apparte e  a  orale e politi a, non la si sente nemmeno rispetto alle scuole poetiche, e si 

pa  a da     ae tro all’altro  e  a  ar i ta ti   r poli. Q a to al   alitati o,   ’o  er a io e di 

ordine generale mi sembra di poterla fare. Per ogni Quaderno arrivano mediamente circa duecento 

dattiloscritti, il che significa in t tto    paio di  i liaia di a pira ti. I  e  etti, la  ia  e  a io e,   

 he  i  ia     i liora e to  edio   alitati o i d  ita ile.  i petto al di attito  o  e trato   lle 

ri i te  arta ee di  e ti i   e a  i  a, il  o  ro to  o ta te o  i    olto  a ilitato dalla rete. A  i  

 o   orri po de per    ’ori i alit  del dettato. A  olte  i  orpre do a pe  are: “ a   arda  o e 

 o o t tti  ra i i e i   adrati i  o e pia i ti  iappo e i:  o   edi errori,   ario i o i  e  it ,  a 

il ta  o di ori i alit     i ore”. Q e ta   la ra io e per   i  ell’ lti o Quaderno abbiamo deciso di 

inserire un giovanissimo, Samir Galal Mohamed, nato in provincia di Pesaro-Urbino da madre 

italia a e da padre e i ia o,     io a e poeta  he  i ha  atto ritro are l’e  re  a dell’i  e  it  



 i ta all’ori i alit . U a   a poe ia   l padre    trepito a. For e   proprio da   e to  e ere di 

persone, che a casa sentono altri sapori, altri odori, altre lingue, ma poi a scuola studiano come noi 

Lucrezio, Tasso e Leopardi, che ci si potr  a pettare   elle  pre  at re di ori i alit   he ora  e to 

   po’  e ire  e o  e li a tori italia i.  

L’ULISSE. Oltre a questo fenomeno di livellamento, hai notato, per quanto riguarda gli effetti 

quantitativi, una distribuzione diversa delle voci all’i ter o delle  ate orie  he hai ide ti i ato  el 

tempo? Rispetto al numero di manoscritti che ricevi, ci sono stati degli spostamenti osservabili (se 

pure al netto delle ibridazioni di cui parlavi)?  

FRANCO BUFFONI. Lo  po ta e to pi  pale e   la  ad ta li era della poe ia dialettale. Q al o a 

  ri a to i  a  ito  e eto,  a direi po o o   lla,  pe ie tra i  io a i. Ed      pe  ato,   a perdita 

di  ra de ri  he  a. Q e ta   la  ate oria  he o  i  edo   alitati a e te pi     ar ita.  

L’ULISSE.  o ’   ambiato il tipo di lavoro che sta dietro a ciascuno dei dodici Quaderni finora 

pubblicati? Quali dinamiche successive hai/avete attraversato, proprio nel merito della selezione 

(anche in termini di criteri di inclusione ecc.)?  

FRANCO BUFFONI. Bene o male  o o ri a to  e pre la  te  a per o a. For e,  ola e te, 

 ell’ar o di   e ti  e ti i   e a  i  o o di e tato    po’ pi  “politi o”. Il fatto che un Quaderno  
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debba rispettare certi equilibri – di genere, di provenienza geografica, ecc. – per essere il pi  

rappre e tati o po  i ile      tipo di  o  idera io e  he o  i  a  io pi  di   a to  o   a e  i 

 e t’a  i  a.    hiaro, allora ero      ara te  e e o  i  o o     e  a te  e,  o  t tto il  e e e il 

 ale  he  i  p    o portare.  

Inoltre sono cambiate le per o e. All’i i io i Quaderni erano legati alla rivista Testo a fronte  he, 

 ra ie alla  e  io e da parte di U  erto E o i    a   a “B  ti a di  i er a” dedi ata alla 

trad  io e,  e e   attro e to a  o a e ti, per ette do  o   l’apert ra, come sua costola, di una 

collana di poesia e appunto della serie dei Quaderni. Allora ero da solo, affiancato soltanto da 

Giuliano Donati, che lavorava da Guerini Associati e mi era vicino anche sul piano personale. Poi, 

nel 1996-1997, con il Quinto Quaderno passai a Crocetti e, dal 1998, a partire dal Sesto Quaderno 

(siamo ora giunti al Dodicesimo  ol  e  de i iti a e te a  ar o     ar o . Da allora  i    reato e 

poi  ri talli  ato     o itato di lett ra,  he oltre a  e  o pre de i d e poeti p   li ati dall’editore, 

Fa io    terla e U  erto Fiori,  he e  e do a  he  i  a i i  o o  tato  e   o te to di a  o liere 

 el  o itato,  o  h  il direttore editoriale  la dia  arolo e l’editore  ar o  apparoli. L’i pro ta 

  ri a ta la  te  a, ma certamente le responsabilit   i  o o  o    e lio di tri  ite. U ’i pro ta,  e 

po  o  are   a  o  idera io e a  ar i e,  he ho  er ato di te ere il pi  lo ta o po  i ile dalle 

esperienze negative di alcuni poeti miei coetanei, che hanno preferito limitarsi a promuovere 

editorialme te o    ri i ta i propri epi o i, i   ali a loro  olta li i ita o, li  rati i a o e li 

re e  i  o o. Al  o trario,   a do    poeta  i pia e e  i    tili ti a e te e  o te  ti ti a e te 

a  i e,  o o  e pre i  allar e, per h  pre eri  o  er are  hi   di er o da  e. De o dire  he i  

  e to il  io  ae tro    tato L  ia o Er a, il   ale  i di e a: “A  e pia e Sa   i eti, per h    

 o pleta e te di er o da  e”  e  o, io  er o  e pre di  ettere  ei Quaderni  o   hi  i pia e,  a 

 hi   o  etti a e te  ra o.   e ide te  he     riterio o  etti o  o e tale  o  e i te, per  il  io 

o ietti o   di a  i i ar i il pi  po  i ile ad e  o. I  o  i  a o, e per  hi dere l’ar o e to, ho 

 o     e  e pre tratto pre io i  o  i li da li a tori  i  p   li ati  ei Quaderni precedenti a 

quello a cui di volta in volta sto lavorando, pareri da cui capisco anche come si sta trasformando lo 

stile e la poetica di chi mi ha fatto la segnalazione.  



L’ULISSE. E ide te e te   e to  arattere  o  “di    ola” dei Quaderni    i   he ha dato 

a tore ole  a a   e ta p   li a io e. E  o,   e to ele e to di a tore ole  a,  e pre pi  

consolidatosi nel tempo, per cui i Quaderni  o o l’  i o  ta ile p  to di ri eri e to per   a to 

riguarda una ricognizione sistematica della poesia italiana, che tipo di dinamiche ha innescato nella 

ricezione, e nel vostro lavoro?  

FRANCO BUFFONI. De o dire  he   e to   l’  i o  odo di la orare  he io  o o  a, l’ho  e  o 

in atto come ricercatore – e tale mi sono sentito e mi sento anche dopo essere diventato profe  ore 

a  o iato e poi ordi ario – per h    il  io  odo di la orare: un metodo molto empirico, 

pragmatico, scientifico, che ho usato come anglista, come comparatista, come giornalista culturale 

della carta stampata e della radio, e anche come saggista e come narratore. I dodici Quaderni li ho 

sempre concepiti e realizzati in questo modo, puntando alla ricerca, con un metodo rigoroso, 

“  ie ti i o”.  

 he  o a  i ha  orpre o   he i    e ti  e ti i   e a  i altri ha  o  atto dei te tati i  i ili, per  il 

pi  delle  olte del t tto  elleitari  a  he  o   i le di t tto ri petto,  o e i   ader i  olletti i della 

Bia  a Ei a di,   a  erie  ella   ale  ati o a tro are     riterio di ri er a, o     e  o. E  i  o o 

 tate e perie  e a  he pi   elleitarie e  alt arie...  

L’  i a e perie  a  he  i  e to i  e e di  ettere i  parallelo alla  ia     ella  he  o d   e 

Raboni, con Cucchi redattore, nella vecchia Fenice di   a da,   a  erie  ella   ale e ordiro o tra 

 li altri La ar  e,  o ti  ia,  a relli,     api e il  otto  ritto. F    ella   ’i pre a pi  ri tretta 

 el te po –  o  i trod  io i  riti he pi  ridotte e    ar o te porale li itato a li a  i Setta ta – 

che per  rappre e t  per  e l’e e pio da  e  ire.  
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L’ULISSE. E  e do  olte  olte la   ritt ra poeti a a  he   a   e tio e di e e plarit ,  i 

 hiede a o  e  ’    al   o dei Quaderni su cui vorresti per qualche ragione soffermarti in 

particolare, a titolo di e e pio   he ti  ta pi  a   ore o parla do del   ale pe  i di poter dire 

qualcosa di particolarmente significativo (per esempio quello che meglio esemplifica degli aspetti a 

te cari, o altro)?  

FRANCO BUFFONI. No   ’  i  realt     Quaderno che pos a pre erire ad altri per   a ra io e 

 pe i i a, a  he per h   pe  o     o e “ i tra a a” da    Quaderno all’altro. A  olte  io   i  a 

anche un ragionamento di questo genere: questo poeta o entra in questo Quaderno opp re per 

ra io i di et   o  potr  pi  e  ere i  l  o, per   e t’altro po  ia o i  e e a pettare a  ora il 

prossimo Quaderno ecc. Ecco, ci sono come delle faglie che si intersecano tra un Quaderno e 

l’altro, per   i  i ri  lta a  olte di  i ile ri ordare la  i io o ia di    Quaderno singolo per i  ette 

a tori  he  i  o o de tro. Vado pi tto to a  o e:   el dato a tore l’ho per e e pio i i iato a le  ere 

 el      e poi    i ito  ei Quaderni  el     , e  o    ia. Q e to di  or o, le ato all’et  a a ra i a 

dei poeti scelti, si coniuga con il discorso sugli equilibri interni ad ogni Quaderno che facevo prima.  

No   ’  i  o  a    Quaderno a   i  o o pi  a  e io ato:  o o t tti  i li  iei.  i  e  o o 

pi tto to i   e te ta ti epi odi, ta te pi  ole  eli it  e ta ti pi  oli   a li, di inclusione e di 

esclusione, alcuni anche clamorosi; questo ci tengo a dirlo, degli errori mi sento sempre 

responsabile. Forse il Primo, o i primi Quattro,  o o   elli a   i  o o pi  a  e io ato, per h  a e o 

 e t’a  i  e o di o  i [ orride]...  

In ogni caso, ogni Quaderno ha le sue punte e le sue cadute, e tutto sommato mi sento di difenderli 

tutti in modo equanime.  



 olto  pe  o la  ia   o  e  a     l tale to... dopo di  he ti a  or i  he   ell’a tore di e ta 

Emanuele Trevi, che opta per la critica o fa il narratore. Ma anche in quel caso non mi sento di aver 

  a liato:  e pli e e te l’a tore ha i diri  ato il proprio tale to i    ’altra dire io e.  

Il Secondo Quaderno, a parte la pre e  a di Ale  a dro Fo, era per lo pi  di    ola ro a a, con 

Damiani, Del Colle, Deidier:  ol  riterio di o  i  o  l’a rei  atto,  o  per h   o   ia o  ra i   e li 

a tori  a,  o e di e o pri a, per h   i  e  ra ora e  e  iale  ara tire   a  i liore 

rappre e tati it   a io ale (ed anche favorire la circolazione della pubblicazione in tutta la 

penisola). Il Dodicesimo Quaderno, per e e pio,    e  to  olto di er i i ato,  o   olo d e a tori 

    ette  ati  e li a  i ’   e  li altri t tti pi   io a i   o  h    a  ra de  ariet  ri petto alla 

provenienza geografica: Lorenzo Carlucci e Ale  a dro De Sa ti   o o e tra  i ro a i  Die o 

 o ti ello,    tipi o prodotto della li ea “ eridio ali ta” di   i parla o pri a  il   o a tore di 

ri eri e to   L  io  i  olo , p r a ita do  el  o a  o   i  e e  ato a  ata ia e  i    or ato i  

Sicilia  poi a  ia o  addale a Ber a i , pado a a  he  i e a  ari i     altro dato  i  i i ati o   

proprio la  re  ita del    ero di poeti  he  i o o all’e tero    aria Borio,  ata a  er  ia  a 

editorial e te atti a a  ila o   ar o  or i to  a o per   pe  o a  ila o  e Sa ir  ala  oha ed, 

 he  ita o pri a  el di  or o   ll’et i it , egizio-marchigiano anche lui trasferito a Milano.  

L’ULISSE: Vagliare nel corso degli anni migliaia di autori ti ha offerto il polso della scrittura 

poeti a “ edia” i  Italia. A partire da questo osservatorio, che idea ti sei fatto della posizione e del 

mutamento dello status att ale della   ritt ra poeti a i  rapporto ad altri  e eri di   ritt ra, 

all’i ter o del  a po letterario e  o iale italia o   ’   ri i o te  ta della poe ia  ell’ar o di   e ti 

tre decenni? Che tipo di interesse hanno i giovani verso di essa?  

BUFFONI:    traordi ario l’appeal di   i il  e ere letterario poe ia  o ti  a a  ora a  odere tra i 

giovani, malgrado i vari sbertucciamenti che prende da tutte le parti. Fi o a  o tale e a L  i i 

 e atori a  ita  e i a o   elti a  he tra i poeti.    i   or ai i pe  a ile: dopo  he Fer a da 

 i a o ha di hiarato  he i  eri poeti  o o De A dr  e  o a otti,   e ide te  he i  a  -media stanno 

seguendo quella linea. Negletta     i di la poe ia dei ra a  i  he   ri o o o  i per i Quaderni 

ri petto ai te pi  iei,  he  i  era o  e letti ri petto ai te pi pre ede ti. No   ’   tata di i   io e  
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  alitati a,  i te  o a ripeterlo:  ’   tata i  e e   a  re  ita della di attenzione, anche da parte della 

classe media, di quei notai e quei dentisti che fino a qualche generazione fa credevano di dover 

conoscere i nomi di almeno due, tre poeti viventi, e che oggi li ignorano bellamente a vantaggio dei 

cantautori.  

Pur essendo dive tata la poe ia  e pre pi      e o e o a tore ere  iale e di  i  hia,   per  

 traordi aria la per i a ia dei  io a i  el  o ti  are a prati arla, e a  edere  ell’i  a i e di    

come poeta una forma di realizzazione o almeno di definizione. Poeta, o poete  a,  at ral e te: 

te  o a  ottoli eare  he la   alit   edia della   ritt ra  e  i ile   e or e e te a  e tata.  a to 

 he,  e tre  e t’a  i  a la   ritt ra  e  i ile era ri o o  i ile, o  i   e to  o      a i pi   ero, 

a  he per h  e i te or ai   a   ritt ra  a  hile  orte e te “ e derata”,  he a  o i lia alla 

  ritt ra tradi io al e te  o  iderata “ e  i ile”.  a  a do dai  e eri  el  e  o del gender ai 

generi letterari, devo dire che mentre ne parlavate rivedevo me stesso. In questi venticinque an i 

ta te  o e  o o  a  iate a  he per  e,  el  io rapporto  o  la   ritt ra. Ve ti i   e a  i  a 

  ri e o  olo poe ia e  a  i ti a, e al  a  i o  a e o    po’ di  ior ali  o.    i  a  io a  he 

 arrati a, e   e ta  i    ata proprio dalla poe ia:  i  l  e, padre viene infatti da una costola di 

Guerra; Zamel da una costola di Noi e loro. La poe ia  i ha i     lato la  arrati a  e  o     he il 

fatto di scrivere narrativa abbia diminuito il mio desiderio di scrivere poesia: se possibile lo ha 



accresciuto. Mi interessa anche molto constatare come nei Quaderni siano transitati autori come 

Andrea Raos, Andrea Inglese e Alessandro Broggi, che nei loro libri tendono a tenere insieme prosa 

e poesia. Io invece tendo a scrivere – magari parallelamente – due diversi libri, uno in prosa e uno 

in poesia.  

L’UlISSE.  ri a –  ella t a  appat ra dei  ilo i poeti i – parla a o di “i rida io e” tra di er e 

 ate orie e te de  e. Vole do lo  te  o ter i e lo  i p   ripre dere  el di  or o   ll’i rida io e 

cross-gender, dove i generi, che in una certa misura continuano ad esistere, si trasformano nella loro 

tensione reciproca.  

Cambiando argomento, e pensando ora non tanto agli ultimi Quaderni ma ai primi: guardando 

all’e ol  io e e alla  at ra io e  el te po de li a tori  he hai a  olto, hai  otato  e al   i di loro 

 o o i    al he  odo di e tati “ ae tri” per i pi   io a i, opp re la pl rali  a io e del  a po 

letterario deter i a o  i   a  it a io e i    i l’a tore ole  a del  ae tro, la   a e e plarit , e 

quindi le filiazione di scuola, tendono a sparire, o in cui diventa difficile individuare un numero 

limitato di esperienze esemplari?  

BUFFONI. U are il ter i e   ae tro’    or e    po’ i  ara  a te.  er  al   i a tori  he  ia o 

diventati punti di riferimento mi pare  i po  a o tro are.  er  o   are torti  ito tre do  e e tre 

 o i i.  oete  e   ali  o aria Lo     o, Eli a Bia i i e  aria  ra ia  ala dro e, p r 

 ell’e tre a di er it  della loro   ritt ra, sono punti di riferimento per la poesia femminile e non 

solo. Stesso discorso se penso a figure come Stefano Dal Bianco, Claudio Damiani e Guido 

Mazzoni, autori diversissimi, che magari tra loro neanche si amano. Guido Mazzoni, che ho inserito 

nel Terzo Quaderno quando era ancora un ragazzino che frequentava la Nor ale a  i a,  i pare  ia 

   p  to di ri eri e to per per o e pi   io a i di l i e  o   olo  o e poeta. Ugualmente lo 

   arto i i i  o’ del Dal Bia  o di  e t’a  i  a, p r  o  t tte le   e  a  he ole  e, e la poe ia 

di Da ia i, p r  o  le  riti he  he  i   attirata, sono stati e sono un punto di riferimento per molti.  

So o  a i i    i  o o  o te to di a er i  i to  i  to.   i  atti e ide te  he   ella dei Quaderni   

  a   o  e  a: la po ta i   io o   ta to pi  alta   a to pi  l’a tore i  erito    iovane. Mettere nei 

Quaderni   ido  a  o i a  e tid e a  i, Fla io Sa ti e Aldo  o e a  e titr , Federi o  o dello o 

Edoardo     ato a  e ti  attro    tato a  ol ta e te pi   rati i a te  he  o   etterli a 

trentacinque anni. Naturalmente non sempre si pos o o  o o  ere  li a tori   a do  o o  o   

giovani, e allora diventa inevitabile, in quei casi, che entrino nei Quaderni i  et  pi   at ra. 

Lo i a e te, i  tal  a o la po ta della   o  e  a   pi   a  a. Lorenzo Carlucci e Alessandro De  
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Santis, ad e e pio, li ho i  eriti i    e t’ lti o Quaderno per h  il  io o della  toria   a dato  o  , 

 a    hiaro  he  o o  i  re  i   o  olidate.  

In tutto questo, come succede, ho commesso anche degli errori. Ad esempio con Gian Maria 

Annovi, che ho avuto gio a i  i o i  lett ra e  he il  o itato di lett ra  al t   o ple  i a e te 

 o e “doloro a e te a er o”. E  o,  e  i  o  i  idato del  io  olo  i to, a rei  e  o A  o i  el 

Nono Quaderno.    i,  he  o e et  potre  e a  ora e trare  ei Quaderni, nemmeno vado a 

 hieder lielo. I  altri  a i,    tato il  o itato di lett ra a  re ar i dal  o  ettere errori.  

L’ULISSE. Da pi  parti  i  e  ala l'emersione, non recente, in paesi europei ed extraeuropei, di 

voci e scritture nuove, che sembrano non ignare della tradizione novecentesca ma che allo stesso 

tempo si sganciano da debiti troppo stretti sia con i versanti di un certo realismo o lirismo, sia con 

  '”a a   ardia” ri olta a  ora a  odelli  etate t ali   el Q el  o di pl rili   i  o e 



sperimentazione funamboli a   r ppi  3 e  3 . Si trattere  e  io  di   ritt re  he  e  ra o a dare 

al di l  di   e te polarit .    or e   e ta la tra  ia di   a   al he pre a d'atto di   ’“e a  tio e” di 

modelli e linee anche di secondo Novecento? Si individuano forse, perci ,  trade di  ere ti,  he 

 o i  a o li pide  a e “ peri e ta io e”  Q al   il t o parere a ri  ardo, non solo come regista 

dei Quaderni, ma anche come autore che vive nello stesso elemento che scandaglia?  

BUFFONI. Quarantacinque anni fa, quando avevo ve t’a  i,  i  o o  io ato di   ’ed  a io e 

e ropea  he  i ha dato delle opport  it  allora  o   o   i. La  o o  e  a diretta dei poeti 

tede  hi, i  le i o  ra  e i i  ori i ale, poterli trad rre,  re  e tare   i er it   tra iere – tutte cose 

che oggi sono la  or a – allora era o e  e io i. Da    altro p  to di  i ta il  atto di a er tra  or o 

   de e  io per lo pi  all’e tero all’i i io  i ha pe ali  ato, porta do i a    e ordio a tre t’a  i, 

per certi versi tardivo rispetto a quello dei miei coetanei. Tutta ia   e ta  ia ed  a io e e ropea 

alla l   a    tata     a ta  io, a  he per h  ha per e  o alla poe ia di e  ere  o tor ata 

dall’e perie  a  a  i ti a e da   a  erie di altre e perie  e  he ha  o  i  ra e te irro   tito la  ia 

figura. Alla lunga questo decennio appartato mi ha quindi dato una rendita di posizione.  

Se per  a  ora all’i i io de li a  i No a ta,   a do ho a  iato l’a  e t ra dei Quaderni, aver 

sottomano il mondo anglo-  a  o e, a eri a o, tede  o e  ra  e e  i  i i a a do i are il “ er ato 

 tra iero”, ade  o  o    pi   o  .  er poter re pirare o  i   al o a  he  i ri ordi   ell’e perie  a 

devo pensare al mondo arabo, con tutte le profonde differenze che ci sono tra Maghreb e Arabia 

Saudita. Tempo fa sono stato visiting professor in Ara ia Sa dita per   i di i  ior i, e de o dire 

 he i  e  are Leopardi a  e te  he  o  ha idea di  he  o a  ia il  o a ti i  o,  a  he ha   a 

 orte tradi io e di poe ia liri a,    tato i  ie e  olto di  i ile e a  a  i a te. Se fossi giovane oggi, 

per avere    re piro pi  a pio  t dierei  e e l’ara o, il giapponese o il russo. Non che la 

conoscenza della letteratura inglese, francese e tedesca non sia importante, ma la do per scontata. 

Ad esempio mi interessa moltissimo cosa succede in ambito slavofono rispetto alla riflessione sulla 

metrica fissa. Stanno conoscendo ora un fenomeno che noi abbiamo vissuto tra Otto e Novecento: 

conosco personalmente poeti che tentano oggi di fare verso libero in arabo. Qui si apre tutto un 

mondo e devo dire che a questo riguardo non ho molte soddisfazioni dagli autori dei Quaderni. 

Q al   o  ’   he  i ai ta i    e to la oro: Adrea  ao , per  are     o e.  a  o o po hi.  i 

i tere  a il  o  ro to  o  lo  tadio i    i altre  i ilt   i tro a o  ella loro e ol  io e poeti a . Ma 

 el pa ora a italia o  edo   a  ra de pi ri ia, a  he tra i  iei dottora di all’  i er it ,  e te  he 

a  ati a  a i a    po’ di i  le e. Vorrei   al o a di pi , ma forse pretendo troppo.  

L’ULISSE. Come ritieni di collocarti rispetto a certe categorie consolidate del Novecento, e del 

secondo Novecento? Sebbene la tua scrittura abbia un legame con una certa linea lombarda, sembra 

difficilmente collocabile nella forbice, dominante in campo critico, tra poeti sperimentali e lirici. La 

nostra impressione, nel pe  are a   e to    ero,    he   e ta  a lia i      erto  e  o  ada a 

smussarsi. In qualche misura, queste polarizzazioni erano legate a un panorama critico e poetico che  
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guardava soprattutto alla poesia francese, mentre se guardiamo alla poesia anglosassone, per non 

dire a quella russa o di altri paesi, tali categorie dicotomiche vengono di molto relativizzate.  

BUFFONI.  arto dal  o do.  ’   tato     o e to i    i ho a  to l’o  erta di di e tare  attedrati o 

a Sidney, e divenire quindi australiano e   ri ere i  i  le e. U ’e tate  o o  tato  olto  o  att to 

i  propo ito, e  or e a rei  atto  e e a pre dere   ella de i io e.  i tro o a i  idiare  hi   ri e 

poe ia i  li   a i  le e e p   p   li are poe ia   lla pri a pa i a di     ior ale. Tony Harri o , 

per  itare    a i o, per a  i    tato   lle pri e pa i e dei   otidia i i  le i   ri e do   i  atti del 

 ior o,  a i  poe ia.   e ide te  he  oi, con un percorso storico che viene da Bembo, e con la 



lingua che ci troviamo, non possiamo permettercelo. Se,  o e  o    arri o , do e  i  are il 

 o  e to ai  atti del  ior o i  poe ia i  italia o, al  a  i o  e  erre  e   ori   al o a alla 

 ttiero  ttieri, per   i    e lio la  iar perdere. Q e ta   la  ra de di  i olt  del  e ere “poe ia” i  

Italia, ed    or e la ra io e per   i  a  io  erte  o e i  pro a: scrivo la mia poesia e la trasformo in 

un testo in prosa che potrebbe stare sulle pagine di un quotidiano.  

Fatta   e ta pre e  a,  ’  poi la pri a   e tio e  he po e ate   l rapporto tra “ peri e tali” e 

“liri i”.  o  i   itato pri a poeti pi   e  hi di  e di  e ti o tre t’a  i, come ad esempio Luciano 

Erba, che diceva di stimare Sanguineti anche se scriveva cose che lui non concepiva e non voleva 

scrivere.  

Recentemente in un incontro a Roma con Ma  o i,  ortelle  a,   t  i,  tto ieri e  io e ale,  i 

di   te a a a il e te della  pari io e dell’io i  poe ia. E  ’era o di er i  io a i  he a  olta a o 

a  ai atte ti,  olto i tere  ati al te a. A tale propo ito  i tro ai a dire  he il pro le a  o      ello 

di  ottoli eare liri a e te o  a  ellare  peri e tal e te l’io i  poe ia: il pro le a   i  e e   ello 

del  o  etto,  he  o a t    oi dire i  poe ia, do e e  o e ti “detta de tro”.  al rado t tto ri a  o 

un anceschiano: il concetto di progetto in poesia  ’  ed    e trale. E devo dire che Ostuni, seduto 

accanto a me, annuiva. Ho scritto un libro, Il profilo del Rosa,  o  l’io liri o al  a  i o della   a 

po  i ilit  di e tri  e a io e. Eppure sono la stessa persona che cinque anni dopo ha pubblicato 

Guerra, do e l’io  o   ’ ,  e  o  per pi  ole   a liat re  he potrei per i o to liere  e  a i ta  are 

la ra  olta  el   o i  ie e.  he  o a ha  atto     he io,  he  o o lo  te  o a tore, a  ia   ritto    

li ro  o   “liri o”,  o    o dato   ll’io  o e Il profilo del Rosa, e    altro li ro  o   “o  etti o”, 

do e l’io  o   ’   Il  o  etto:   il  o  etto –   ello  he “ i detta de tro” – a  ar     he  i po  a 

  ri ere i   odi ta to di er i.  er o al e te  o   o o        a tore della  pari io e dell’io per h  

ho scritto Guerra,        a tore della pre e  a dell’io per h  ho   ritto Il profilo del Rosa.  he  o a 

  allora da  ero i porta te  No  ta to l’e er itar i a   ri ere poe ia  o  o  e  a l’io,  a de idere 

 e e di  he  o a  o lia o parlare,   al   il pro etto  he a  ia o i   e te, che cosa – 

anceschianamente – vogliamo ottenere con un libro di poesia.   tto il re to   a  illare,   orpello.  

Stia o ta to a parlare di    pro o e, di   al he  o a  he  ta al po to di   al he altra  o a:  a  o  

 e  e p   i portare di  e o! A tale proposito mi viene in mente il caso – su cui ho scritto una 

poesia ancora inedita – di un giovane collega ricercatore, che insegna italiano in un corso per 

stranieri dove ha come studenti-tipo la sedicenne cinese che fa la barista, il muratore polacco e il 

 a hre i o  he  o   i  api  e  e e  he la oro  a  ia. Il  o tro  io a e i tellett ale  hiede: “ i 

sapete dire che dif ere  a  ’  tra lui ed egli”  La  ari ta  i e e  i  o   lta  o  il   ratore pola  o e 

 o  il  a hre i o, e dopo    atti o  i  a porta o e dei tre ri po de do:  i di e “e li”   a do “l i” 

   a . Mi sembra un capolavoro [sorride] – e  o   olo per l’  o dei pro o i –  o e tre   lt re  o   

diverse, consultandosi, siano arrivate a dare questa spiegazione.  

 

 

 


