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'RISPONDE 
FORTEBRACCIO 

FANNO RIBREZZO 
« Caro Fortebraccio, alle-

gato alia presente ti acclu-
do un trafiletto tratto dal 
menslle "Vitalita", n. 109 
del mese di settembre 1971, 
che ho trovato in una sa-
la dl attesa di un medico. 
Ti prego, se credi. di com-
mentarlo. Cardial! saluti. 
G. Valentl - Messina ». 

Caro Volenti, mi displa
ce che tu non mi abbia det
to — o non abbia saputo 
dirmi — che razza di men
sile e questo « Vitalita », 
chi lo dirige e dove si 
stampa. A me e assoluta-
viente sconosciuto, ma in 
fondo non mi occorre sa-
perne di piu perchi basta, 
a presentare degnamente il 
giornale, il contenuto del 
ritaglio da te inviatomi. 
Ecco di che si tratta. C'e 
una foto di Bernadette 
Devlin e sotto la immagine 
si leggono queste righe: 
c Irlandese, 23 anni, catto-
lica, deputatessa, rivoluzio-
naria e quindi automatica-
mente assai brutta. Non 
c'e rivoluzionario fisica-
mente bello. Meno che me-
no una rivoluzionaria. Era-
no passabili Melina Mercu-
ri e Jane Fonda prima che 
le colpisse il virus della 
rivoluzione. Oggi il meno 
che si pud dire nei loro 
confronti e che non sono 
un piacere degll occhi. II 
fenomeno e facilmente 
spiegabile. Per forza di co
te, i rivoluzionarl, maschi 
e feminine, si nutrono di 
odio e ne eruttano. L'odio 
sganghera le anime che 
proiettandosi aU'estemo de-
formano i volti. Se alme-
no le rivoluzioni servisse-
ro a qualche cosa di buo-
no. Non se ne cita una che 
non abbia sostituito una 
tirannia ad un'altra. La 
Natura sara vecchia, ma 

UN « MARTINI» 
« Caro Fortebraccio, penso 

che le sia sfuggito un arti-
coletto comparso due gior-
ni fa sul giornale "II Mes-
saggero". Non credo dl 
mancare di rispetto alia 
memoria di un defunto 
(non ne ho nessuna inten-
zione) se glielo segnalo. Io 
sono una sua lettrice e co-
nosco l'opinione che lei ha 
dei grand! capitani d'indu-
stria: questo necrologio le 
potra essere d'aiuto per 

, arricchire la • galleria dei 
suoi profili. Lo legga e mi 
dica se non ho ragione. 
Una torinese di Roma». 

ha le sue buone ragioni 

rr non " fare dei salti", 
cioe antirivoluzlonaria 

per eccellenza. Miliardi di 
anni le hanno insegnato 
che I'evoluzione, per quan-
to lentissima. e infinlta-
mente preferibile a qual-
siasi rivoluzione. Dunque, 
Bernadette Devlin e brut
ta. CI6 non le ha impedi-
10 di restare lncinta alio 
sbaraglio. Ci6 ha fatto par-
lare dl lei molto di piu 
che le sue teorie rlvoluzio-
nnrie. Si e insinuato che 
11 padre ignoto fosse un re-
verendo protestante. il ca
po del campo avverso. Ma, 
venuta a cadere questa 
ipotesi rivoluzionaria, l'eni-
sodio ha perduto subito 
qualsiasi lmportanza. Tut
tavia, i nostri migliori au-
guri al piccolo Devlin». 

Caro Volenti, il pezzo si 
commenta bene da se* che 
non saprei proprio che co
sa aggiungere per illustrar-
lo. Non rimane che da 
chiedersi, poichi non e 
firmato, chi ne sia I'auto-
re. Per quel poco che me 
ne intendo direi che pub es
sere attribuito al pensiero 
e alia penna di due sole 
persone, in Italia: Edilio 
Rusconi, direttore di « Gen-
te». e Girolamo Domesti-
ci, direttore del « Resto del 
Carlino », che un mio ami-
co chiama «I'eminente 
Linceo » e un lettore « Gi
rolamo il Texanon. Sono 
molto incerto fra questi 
due, Rusconi e Domestici, 
ma la frase: «l'odio sgan
ghera le anime » e Vattac-
co, mirabile: «La Natura 
sara vecchia...», mi fanno 
propendere, tutto somma-
to, per il Domestici. A me-
7io che i due non I'abbia-
no scritto in collaborazio-
ne. Ora che ci ripenso, de-
ve essere proprio cosl. 

Gentile Signora (o Signo-
rina), non avevo fatto ca-
so al pezzo del iiMessag-
gero» (28 gennaio) che lei 
mi manda. Mi sono do-
mandato anch'io se il par-
larne, ora, non fosse irri-
guardoso, dato anche che 
la persona alia quale que
sta prosa e dedicata e 
mancata appena pochi 
giorni or sono. Ma cer-
cherb di spiegare che se 
c'e da ridere di qualcuno, 
davanti a questa prosa, 
non i del defunto ma del 
suo goffo apologeta, il 
quale, dopo avere dato 
I'annuncio della morle, 
avvenuta a Torino, del con-
te Metello Rossi di Monte-
lera, cosi ne conclude il 
ritratto: «Profondo cono-
scitore dei piu avanzati 
schemi pubblicitari, aveva 
lanciato nel mondo la 
" Martini e Rossi" curan-
done la penetrazione nei 
diversi Paesi: fu il primo 
a strumentalizzare copioni 
cuiematografici e roman-
zi facendo si che nei pun-

ti piu avvincenti della tra-
ma il protagonista bevesse 
un "mar t in i "» . 

Ora io non so se questa 
faccenda del «martini» 
nei « punti piu avvincenti » 
sia vera o no. Se & vera, 
non c'e dubbio che si d 
trattato di una idea ge-
niale. Immagino facilmen
te Ruggero Ruggeri che, a 
suo tempo, avra recitato 
con quella sua voce straor-
dinaria: « La bocca sollevb 
dal fiero pasto...» e poi, 
piu piano, come di passa-
ta: «...e bevve un " mar
tini ", quel peccator...». Si 
pub anche pensare che sia 
stata utilizzata la « Travia-
ta ». A tto I, scena 31: « Un 
di, felice eterea...» segue 
un silenzio e Violetta ama-
reggiata dice tra si: « Ecco 
Alfredo: invece di dire che 
gli balenai innante si e in-
terrotto per bere un " mar
tini ". Che vizio ». Ma per-
sino i testi sacri, volendo, 
potevano servire alia pub-
blicita della gran casa to
rinese. L'apostolo Paolo, 
nella II lettera a Timoteo, 
scrive tra Valtro: « „.fo so
no gia versato in libagio-
ne...» e basta aggiungere: 
« di un " martini" » perche~ 
il gioco, chiaramente, sia 
fatto. 

Con cib, ripeto, non pro-
vo nessun gusto a irridere 
alia memoria di un defun
to, ma non c'e dubbio che 
egli ebbe, dell'arte, un con
cetto non propriamente ri-
spettoso; e adesso ecco qui 
pronto qualcuno ad ascri-
verglielo a onore. Lei non 
sa, cara Signora, come io 
ami sempre di piu i pove-
ri diavoli. 

MOLTO REL1GIOSO 
« Carissimo Fortebraccio, 

tu che cosi spesso manife
st! la tua scarsa simpatia 
per i padroni che tanto po
co rispettosamente chiami 
" lor signori " ed altro, hai 
mai pensato che in realta 
essi non fanno che esegui-
re, inconsapevolmente o 
meno. la volonta imper-
scrutabile dello Spirito 
Santo, che si serve di loro 
per la realizzazione del 
suo sublime progetto prov-
videnziale? Come non in-
chinare rispettosamente il 
capo davanti a cosl indi-
scutibile e benefica volon
ta? Allego l'intervista pub-
blicata dalla rivista "Og
gi", da cui ho scoperto la 
verita che tanto gravemen-
te ignoravo. Cordialmente 
S B.. una insegnante di Mi-
lano». 

L'intervista segnalatami 
dalla mia cortese lettrice 
e stata rtlasciata al setti-
manale a Oggi* dall'indu
strial della ceramica Pie-
tro Marazzi di Sassuolo. 
Continuaiiao Vopera di suo 
pailre, che aveva messo su 
una piccola fabbrica con 
ottanta operai, il cavalie-
re del lavoro Marazzi oggi 
e a capo di una grande 
azienda, la maggiore d'lta-
lia, credtamo, nel settore 
della ceramtca. II cavalie-
re parla dei suoi inizi e 
Vintervistatore a un certo 
punto gli chiede, « Lei era 
gicvane. chi I'aiutb in quei 
lontant pcrtodt a dectdere 
per il mcglio?» Rtsposla 
dell'interrogato: «Chi ml 
ha aiutato in seguito e mi 
aiuta sempre. Quando, per 
esempio, negli anni del do-
poguerra, ho deciso di al-

largare la fabbrica preve-
nendo i tempi. C'e chi pri
ma di decidere usa il com
puter; c'e chi chiede con-
siglio ad autorevoli, esper-
te personalita. Io prego. 
Mi rivolgo alia Madonna 
mediatrice, recito il "Ve-
ni creator Spiritus", ob-
bligando lo Spirito Santo 
a intervenire, a consigliar-
mi come sa ». 

Lei avra notato, se e, co
me dice, una mia lettrice, 
che io non scherzo mai sui 
sentimenti religiosi, per i 
quali nutro un profondo 
rispetto. Non avrei dunque 
difficolta alcuna a inchi-
narmi davanti alia profes-
sione religiosa di questo 
grande industriale, se egli 
mostrasse di essere un 
« povero nello spirito » fba-
di bene: non di spirito, ma 
nello spirito, come si leg-
ge nelle Beatitudinit, e se 
non mostrasse una arro-
ganza, come dire?, mistica, 
che lo fa sembrare piu un 
fariseo che un samarita-
no. Quello Spirito Santo 
obbligato a intervenire dal 
cavaliere del lavoro, pare 
il suo segretario ed e gia 
un bel fatto che non lo 
preghi di portargli un caf-
fe. No no, non ci siamo, 
e se gli operai, natural-
mente quando occorra, de-
cidono di scioperare, spe-
ro che lo Spirito Santo non 
li trattenga. Sono sicuro 

• che anche Lui, tutto scm-
mato, diffida dei cavalie-
ri del lavoro anche quan
do lo pregano. E chissa, 
non e detto che, anticon-
formista come cerlamente 
e, non preferisca le be-
stemmie dei poveri alle 
giaculatorie dei mtliardarU 

Fortefcracci* 

IL RILANCIO DEL ROMANZO D'APPENDICE IN ITALIA 

1£ GAIUNt DBIA LtTTffiATlJRA TOSff 
La «resurrezione» piu clamorosa e quella di Carolina Invernizio, ma e tutto il campionario dei libri «per signorine»che torna, con gran successo, sul mercato - Riafflora 
un mondo sommerso di amori eterni e contrastati, di fanciulle tradite e redente, di perfide maliarde, diaboliche ballerine giavanesi e sepolte vive - Opere di quaifordine 
propagandate come « pulite » e garantite contro il linguaggio scurrile, il sesso, le situazioni scabrose e i problemi drammatici della vita - Un « pasticciaccio» editoriale 

Morta a 58 anni di polmo-
nite, nel 1916, Carolina Inver
nizio — minuta, graziosa, sem
pre elegante nei suoi pluma-
ti, costosissimi cappelli, mae-
stra elementare di rigida edu-
cazione cnttolica, madre e too-. 
ghe affettuosa nonche autri-
ce in quarant'anni dl oltie 
cento romanzi meta « rosa» 
meta « nerl » — era stata por-
tata al cimitero dopo quattro 
giorni, s econdo il desideno 
da lei espresso nel testamen-
to, per paura di venire se-
polta viva come la protagoni
sta dl un suo celebre libro. 
Sulla tomba, il marito — 11 
« colto e distinto cavalier Mar-
cello Quintero)), come lei lo 
chiamava — aveva fatto scri-
vere: «II tuo nome non mo-
rira ». 

Parole profetiche. A piu dl 
mezzo secolo dalla morte, in-
fatti, Carolina b piu viva che 
mai. Una singolare strenna 
natalizla e apparsa nel di-
cembre scorso per i tipi del
la editrice Accademia. Due vo-
lumi rilegati dentro un ele
gante cofanetto giallo e nero, 
prezzo lire ottomila: su bella 
carta e arricchiti da dramma-
tiche illustrazionl ottocente-
sche, ecco ripresentatl, addi-
rittura per la biblioteca del 
pubblico colto, cinque roman
zi della Invernizio («II bacio 
di una morta »; « La vendet
ta di una pazza »: « La felicita 
nel delitto »: « I ladri dell'ono-
re »; « Peccatrice moderna »). 
Una antologia esemplare, rac-
colta sotto il titolo-bluff: « Ro
manzi del neccato. della per-
dizione. del delitto » ma. che 
comunque. costitu'sce un lan-
cio pubblicitario in piena re-
gola per quella che Cassinelli 
aveva definito «conigliesca 
creatrice di mondi » e Gram-
sci « l'onesta gallina della no
stra letteratura popolare ». Un 
lancio pubblicitario che, cor-
redato da una prefazione dot-
ta, riscatta la povera Caroli
na anche dalla rappresenta-
zione grottesca e dissacratrice 
che delle sue opere ha fat
to recentemente Paolo Poli in 
una piece teatrale accolta con 
grande divertimento dalla pla-
tea. 

Questa antologia non rappre-
senta tuttavia una mosca bian-
ca. perche 1'Invernizio. di que
sti tempi, sta dilagando sul-
le bancarelle e nelle librerie. 
Lucchi. vecchio e modesto edi-
tore milanese. accanto al « I.i-
bro dei sogni». «II fiacre 
n. 13» e «II Ponte dei So-
spiri », sforna a tambur bat-
tente — in pessime edizioni. 
ma non importa — anche quel-
li che potrebbero sembrare 
i piu superatl titoli dt-ila In
vernizio. da « Rina. angelo del
le nevi » a «La figha della 
portinaia ». 

Ne la a resurrezione» del-
1'Invernizic rappresenta una 
eccezione: incredibilmente. in 
questi anni. quella che passa 
sotto il nome di letteratura 
«rosa » o d'apwndice. re^i-
stra un grosso rilancio. Edito-
ri vecchi e nuovi. sentendo 
1'affare e il vento favorevole 
del mercato. non si sono fatti 
prepare a mettere in circola-
z'one una eran ouantita di 
opere che riportano a galla. 
in una cone^rie confuse ma 
cospicua, assieme a tutta la 
produzionp dpi romanzo otto-
centesco d'awentura e del vec
chio feuil'eton france«;e. anrhe 
la piu corriva e scadente let
teratura d'evasione dei gior
ni nostri. riscoprendo la ine-

Queste illustrazionl sono tratte dai « Romanzi del pe ccaio, della perdizlone e del delitto » di Carolina In vernizlo Edizioni Accademia. 

sauribile miniera del libro per 
a signorine» e madri di fa-
miglia: cioe una pletora di 
opere di quart'ordine, ma 
abilmente propagandate come 
« pulite », garantite contro il 
linguaggio scurrile, il sesso, 
le situazioni scabrose e con
tro i problemi drammatici del
la vita moderna. 

Spuntano cosi sulle banca
relle. nelle librerie. sui capaci 
scaffali delle messaggene. doz-
zinali e coloratissimi volumi 
con dentro lacrimose storie di 
amori eterni e contrastati. di 
fanciulle candide debitamente 
tradite e salvate, di perfide 
maliarde punite. di «gatte 
bianche ». scarpette d'argento, 
diaboliche ballerine giavanesi. 
pazze che si vendicano, morte 
che risuscitano e trovatelli al-
fine fortunosamente riabbrac-
ciati dai genitori 

L'operazione « rosa » e con-
dotta su varj piani e con tec-
niche diverse. Anzitutto. come 
dicevamo, e riscoperto e im-
messo sul mercato — che ri-
vela una straordinaria ricetti-
vita — 1'intero vecchio reper-
torio della letteratura popola
re ottocentesca. in tutti i suoi 
tipi. Abbiamo cosi il dramma 
legato agli ideal i quarantotte-
c"hi (« I miserabili» di V. 
Huso, a I misteri di Parigi ». 
di E Sue); il romanzo stori-
co tipo Dumas e Ponson du 

Terrail; quello sociologico (« II 
padrone delle ferriere »); quel
lo di puro intrigo (tipo S. de 
Montepin: «La bella Angioli-
na», «II medico delle paz
ze », « La portatrice di pane »); 
quello sentimentale (E Riche 
bourg: u La cap:nera del Mu-
lino ». «Mamma Rosa »); Ma-
striani (del quale fa furore 
« La cieca di Sorrento » e «La 
sepolta viva»); Elisabetta War 
ren (con « Vineta »; « II fiore 
della felicita »), ecc. Accanto, 
trovano notevole spazio anche 
i romanzi di awenture alia 
Verne, ad esempio, e quelli 
tenebrosi tipo Radcliffe. 

Su questo retroterra. che 
pu6 vantare, aU'epcca. uno 
strepitoso seguito di pubbli
co in tutte le classi sociali 
(bisognerebbe ricordare la 
grande importanza che il ro
manzo d'appendice ebbe in 
Francia nell'ottocento. quando 
tutta la « ville lumiere » atten-
deva con ansia e partecipazio-
ne emotiva l'uscita deH'iiltima 
puntata dei Misteri di Parigi) 
si innesta tutto il filone del
la letteratura rosa e d'appen
dice dei giorni nostri. portan-
do alia ribalta una massa di 
opere varia e qunsi sempre 
scadente. Di Mastr'ani e della 
Invernizio abbiamo gia detto; 
ma rispunta tutto Salvaneschi 
(da « II trittico dell'anima » a 
«Malu », a (i II candelabra 

d'oro») molto rlchiesto dalle 
biblioteche parrocchiali; e non 
e trascurato nemmeno Guido 
da Verona, con i suoi « Scio-
gli le trecce. Maria Mad-
dalena »; « Mimi Bluette »; ((Co-
lei che non si deve amare »; 
« La donna che invento 1'amo-
re ». ' 

In tale clima," lo scivolone 
verso la letteratura d'evasio 
ne piu trita e di bassissimo 
livello, e quasi obbligato Co
si. lanciatissimo e il vecchio 
Dellj' (uno pseudonimo che in 
realta nascondeva due autori, 
fratello e sorella. morti intor-
no agli anni cinquanta) per 
i tipi della Salani: il vecchio, 
castigato Delly del quale so
no oggi in circolazione. vivi e 
vegeti, ben 88 libri, limpida-
mente raccolti nella collana 
n I romanzi della rosa »: tito-
lo dietro titolo. tutti di fre-
schissima ristampa. 

Questa dei «romanzi della 
rosa » non contiene owiamen-
te solo la voluminosa produ-
zione Delly, ma si presenta 
nutritissima, immutabile e 
prosperosa. con un folto cata-
logo dove compaiono in fila 
— intatti. liberi dall'usura del 
tempo, testimonianze ancora 
vive di un mondo che sem-
brava sommerso e per la mo 
dica c'fra di 900 lire — tutti 
gli autori del repertorio Sala
ni, senza che una virgola sia 

E' urgente intervenire per porre fine die solisticazioni dei cibi 

Muff a e bistecca 
Manipolazioni che hanno lo scopo di rendere il prodotto alimentare «piu bello» e accettabile 
per il consumatore — Un pranzo a base di paraffine, antibiotici, funghfcfdi. tranquillanti, deri-
vati arsenicali — Le conseguenze suH'organism o umano — La via seguita dai paesi sociaiisti 

E* ben noto che lo zucchero 
bianco e il migliore, cosl il 
burro di prima qualita e gial-
lognolo. alio stesso modo il 
caffe espresso per essere buo-
no deve avere sopra una schiu-
metta marroncina. mentre la 
menta non adulterate e di co
lore verde brillante. In realta 
non e assolutamente cost: lo 
zucchero genuino e giallo-ros-
siccio. e bianco unicamente 
perchd viene trattato con com-
posti solforosi (gli stessi che 
escono dalle ciminiere delle 
raffinerie. tanto per intender-
ci!) (cosi il burro in effetti al
ia origine e quasi bianco, co
me la menta sarebbe color ac-
qua se non la tingessero con 
coloranti. mentre la tanto ap 
prezzate schiuma del caffe e 
dovuta ad abbondanti aggmn-
te di olio di vaselina). 

Caramelle 
« chimiehe » 

In pratica, il sistema sta 
« reinventando ». travolgen-
dola, a suo uso e consumo, la 
«cultura» di massa guid.in-
do abilmente e condizionando 
gli stessi criteri di sceita e 
di preferenza Non e «:1 pro
dotto buonon a fare mercato. 
a cacc are il prodotto cattivo 
(come si insegna ipocritamen-
te agii studenti di economia) 
Ad affermarsi e invece il pro
dotto piu abilmente pubbliciz-
zato. 

La gran parte del prodottl 
tossici Immessl nel cibi e del 
tutto inutile: essi vengono ag-
giuntl toio per Abbellire o per 

ridurre i costi di produzione. 
alzando cosi i profitti, men
tre naturalmente i costi al mi-
nuto risultano invariati. 

La quasi total ita del prodot
tl dolciar' oggi in commercio 
risulLa. per questo motivo, di-
sadatte airalimentezione dei 
bambini, degli ammalati. as-
sia di tutti quegli individui 
che presenteno una minor ca-
pacita di resistenza ai tossici 
ed ai veleni. Cioccolato. gelati
ne. gelati, pasticceria indu
striale. caramelle escono oggi 
piu dalle mani del chim.eo 
che da quelle del pasticcie-
re. Per conservare a Iungo 
ed a basso costo i cibi. per 
renderli gradevoli all'occhio 
(quanto nocivi alio stomacoj 
tutto va bene, dalle radiazioni 
atomiche alle paraffine. agli 
antib.otici. ai funghicidi, agli 
antimuffa aventi come base 
l'ultravelenoso difenile. 

Che cosa importa se le ver
dure avvolte in un foglio di 
plastica possono diventare col-
ture batteriche? L'unica cosa 
che conta e che la carota o 
il sedano implasticati si ven 
dono piu di quell: sciolti. E 
cosi i pcmpelm: che vengono 
da Israele. i pomodori fuort 
stag.one che vengono dal Pa
kistan (e che sono tra Taltro 
serviti a pagare in conto mer-
ce le forniture Itahane di ar-
mi) sono trattati con radia
zioni dl cobalto 60 E anco
ra: il bestiame. per farlo 
ingrassare nel piu breve tern 
po (si fa per dire: in realta 
non ingrassa, au menta sol tan
to l'acqua contenute nelle cel
lule, la stessa acqua che pol 
esce al momento della cot-
tura) vlene «trattato» con 

una quantita inimmaginabile 
di prodotti farmaceutici e pre-
cisamente: tranquillanti. ana-
bolizzanti, derivati arsenicali. 
preparati antitiroidei, ormoni 
con l'aggiunte di aspiramici 
na, oleandomicina. aureomi-
cina, eritromicina. tilosina. e 
framicetina, cloramfenicolo, 
streptomicina e penicill.na. 

Le cure 
inefficaci 

I risultati sono questi: a 
forza di riempirci di muffe, 
di antibiotici assimilati con la 
came ci stiamo aassuefacen 
do» ed in caso di malattia 
non reagiamo piu alle cure co-
stringendo i medici a dosag-
gi farmaceutici sempre piu 
elevati e quindi assai perico-
Iosi per 1'organismo. 

Nel fare oggi queste affer-
mazioni si corrono due rischi: 
il primo e quello di non esse
re creduti il secondo. forse an
cora piu grave, di scontrar-
si con r:ndifferenza. con 1'ac-
cettaz:one di questo stato 6i 
cose come una norma, come 
la conseguenza inevitable del 
Ik civilta industriale U che 
non e assolutamente vero La 
sofisticazione non e conse 
guenza della civilta industria
le, e invece conseguenza di 
una civilta basata su] profitto 
e sul la speculazione private. 
La differenza e, a nostro giu-
dizio, sostanziale e decisiva, 

Nei paesi sociaiisti le der-
rate alimentari, 1 prodottl dol-
ciari saranno forse meno belli 
a vedersi, ma almeno sono ge-

nuini. E paesi sociaiisti co
me lTJnione Sovietica. la Re-
pubblica democratica tedesca. 
la Cecoslovacchia, non sono 
forse paesi altemente indu-
strializzati e progrediti? An
cora una volte il problema 
va visto alia radice. E* inu
tile poter pensare che un si
stema basato sul profitto pas 
sa «reagire» contro se stes
so. Non e mai capitato che 
un grosso industriale alimen
tare sia stato arrestato per 
la sofisticaz:one di un qual
siasi prodotto. Non e che man-
chlno i mezzi od i controlli 

In Italia abbiamo oltre 150 
mila tra poliziotti e carabi-
nieri. un vero esercito. la po 
lizia piu numerosa d'Europa. 
In compenso solo poche de-
cine di agent: vengono utiliz-
zati dai nuclei antisofisticazio-
ne, i quali per di piu sono 
cronicamente senza mezzi tec-
nici adeguati. senza laborato 
ri attrezzati. senza esperti 
qualificati. Con quel che co 
sta un solo carro armato del 
battaglione mobile dei carabi-
men. si potrebbe attrezzare 
un laboratorio antisofisticazio 
ni a livello regionale al com 
pleto di ogni apparecchiatura 
piu moderna e raffinata. 

Ma al sistema serve di piu. 
evidentemente. una polizia ar 
mate sino ai denti in funzio 
ne antioperaia prr tutelare gli 
interessi dei sofisticatori. Re 
primendo gli scioperi e le giu 
ste rivendicazioni dei lavora-
tori. e chiaro che il profitto 
aumenta; mentre, reprimendo 
la sofisticazione, c'e • rischio 
che diminuisca, 

Guido Manzone 
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stata cambiata. Cosl abbiamo 
Ackermann; Rosyta («L'ingan-
no di Odile »); Glynn (« Evan-
gelyne » e altre diciassette ope
re); Ay res e i suoi sedici ro
manzi; Bayle (a Scarpette d'ar
gento »); Magali' (o In" Africa 
col mio" ambre. »:' « L'aviatore 
conteso »); .Ruck, diciassette 
romanzi (« La fidanzata di ri-
serva »; « Sposa senza baci »); 
Oppenheim (11 romanzi, ti
po « Una bionda e un miliar-
dario »), e cosi via. per cen-
tinaia di volumi. 

Piii che naturale che anche 
alcuni autori di romanzi rosa 
vicini a noi (immediato do-
poguerra), trovmo un favore
vole terreno di riscoperta. II 
caso di Liala pu6 fare da test. 
Liala Sordi Negretti, ormai no-
vantenne. in ritiro a Varese, 
emula tardiva e in chiave peg-
giore della Invernizio. con al-
cune decine di romanzi alle 
spalle, continua anche adesso 
a scrivere imperterrita: fe tut-
tora molto richiesta. I suoi li
bri assurdi. fatui, melensamen-
te snob, imperniati quasi tut
ti su storie d'amore tra ver-
sini piu o meno folli e uffi-
ciali dell'aviazione e tutti scrit-
ti con totale sciatteria sia 
stilistica che psicologica (sto
rie alia Grand Hotel, per m-
tenderci), fanno ancora furo
re. L'editore Cappelli, che ha 
un repertorio di una quindici-
na di volumi della Liala, ci 
conferma che le ristempe so
no sempre all'ordine del gior-
no (quattordici in poco,tem
po); deH'ultima opera di' Lia
la (oRitorna, malinconiav. edi-
ta appunto dall'editore bolo-
gnese nel novembre *71) sono 
state tirate ventimila copie. 
«Riceviamo due lettere al 
giorno di lettrici che richie-
dono i suoi libri vecchi e nuo
vi », ci dice sempre Cappelli; 
e si calcola che in vent'anni 
di presenza sul mercato, la 
buona donna — stampano Lia
la anche Del Duca e Sonzo-
gno — abbia messo in circo
lazione e venduto non meno 
di duecento-trecentomila copie 
(e un volume suo e oggi mes
so 'n vendite al prezzo di 1500 
lire). 

Vi sono altri esempi signifi-
cativi: // ppsco solitano di Vil-
ly Dias ha avuto 23 edizioni ed 
e ti.ttora molto richiesto; e 11 
successo di questo tipo di let
teratura e tale che Io stesso 
Cappelli sta appunto tenten-
do di rimettere in circolazione 
ad esempio Dora Mancuso. 
Ambra Luxor e altri nomi si-
mili 

E" un mercato ghiotto, sul 
quale si riversano le iniziative 
di molti editori vecchi e nuo
vi. improwjsati e non. Accan
to al vecchio Lucchi, affezio-
nato cultore. a quattrocento 
lire il volume, dei Dimas e 
dei Montepin. spicca in pri
mo p'ano. naturalmente. la fio-
rentina Salani. il cui fondato-
re. Adriano. fu. come e noto, 
il primo editore della Inver
nizio. Conosciuta per le sue 
edizioni della Bibbia, per la 
copiosa produzione di libri re
ligiosi e per la «Biblioteca 
dei miei ragazzi», questa e 
una casi editrice che basa an
cora oggi la sua vera ossatura 
proprio sui romanzi rosa: tut
ti libri che vanno benissimo, 
al ritmo di cinquemila copie 
ogni dieci mesi (sopratutto 
quelli del De'Iy) e che rap-
presenteno un vero e proprio 
affare Talmente un affare che 
la Silnni, dal '63. e state ac-
quistata, con immissione di 
capitali, da una delle piu fa-
mose attrici iteliane, Gina Lol-
lobriglda, coadiuvate daU'ex 
marito Milko Skofic che cu-
ra le pubbliche relazlonl Sa
lani, con tanto di ufficlo In 
Largo Mesaioo 19 a Roma. E* 

proprio lui a confermarci che 
dal '63 ad oggi, la produzione 
rosa della casa e quasi raddop-
piate « senza alcun bisogno di 
particolari iniziative promozio-
nali» e che e ancora piutto-
sto diffusa l'abitudine di' ac-
quistare le collezioni intere. 
;;Gli editori che. battono il 
terreno deila letteratura rosa 
sono oggi molto numerosi. La 
interminabile serie di Angeli
ca della Garzanti registra ti-

rature vistosissime; la Del Du
ca, oltre Liala, stampa una col-
lezione Intimita che sforna un 
volumetto al mese; Dell'Oglio 
punta su Salvaneschi e Guido 
Da Verona. Ma romanzi ro
sa sfornano anche Fabbri (nel
la collana Darling, uno ogni 
quindici giorni) Rizzoli e 
Mursia. quest'ultimo con una 
serie di libri (collana «Le 
ore ») che vanno da Salvator 
Gotta a Giana Anguissola. 

II terreno e cosl propizio 
che sorgono, sopratutto a Ml-
lano, iniziative specifiche dedi-
te a moltiplicare lo spazio 
della letteratura d'evasione. E' 
il caso della casa editrice 
AMZ (di Mario Abriani) che 
stampa libri « modemi », con 
autori dei nostri giorni (Lidia 
Capece, Brunella Gasperinl, 
Gianni Padoan): tristi cose su
perficial! e false che tuttavia 
teni;ono bene il mercato. E 
una « Romantica editrice », di-
retta da Paolo Emilio D'Emi-
lio, sempre a Milano, fa note-
voli affari con romanzetti rosa 
mensili, prezzo lire 250, tira-
ti a 20 mila copie l'uno: tren-

tamila lettrici assicurate al me
se, conferma l'editore. 

E' dunque un mercato di 
rispettabili proporzioni. La ri
chiesta, sia nelle citta che in 
provmcia (con punte piu ele
vate in periferia rispetto al 
centra) e costante e piuttosto 
elevata. Ci dicono alle « Mes-
saggerie Italiane »: « Facciamo 
fatica a convincere le cartoli-
brerie a rifornirsi dell'intera 
collezione di Cronin; quello 
che ritengeno indispensabile e 
avere tutta Liala ». e per que
st o che. tranne alcane eccezio-
ni. tutte le librerie. sia in 
centra che in periferia, hanno 
uno stock considerevole di 
queste opere: tipici gli esem
pi, a Roma, delle centralissi-
me S. Apollinare e Rizzoli, che 
esibiscono interi reparti dedi-
cati a queste merce. 

Ne Proust, ne Camus, ne 
Joyce e Sartre. Kafka e H. 
Miller hanno dunque sconfit-
to Liala e Peverelli, Carolina 
Invernizio ed Eugenio Sue: pa
re che in questo nostro mon
do scettico e amaro, domina-
to dalle fredde ragioni del pro-
gresso scientifico e dall'om-
br'a terrbrlstlca del fungo ato-
mico. siano in molti a pian-
geretJUicora. sulle pue Orfa-
iiefte V'siJl 'Pdrndfetto di Ve-
nezia. 

Maria R. Calderoni 
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