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La crisi monetaria e commerciale italiana 

II paradosso 
dello scambio 

L'aumento del rapporto fra commercio estero e reddito nazio-
nale tende a riprodurre la struttura squilibrata della economia 
italiana in una fase di accentuate contraddizioni intercapitalistiche 

Qucsti ultiini mesi dcl-
l'anno si caratterizzano per 
alcune importanti scadenze 
riguardanti l'assetto econo-
mico, monetario c politico 
intcrnazionalc: dall'assem-
blea di Tokio, in qucsti gior-
ni, la quale apre un ciclo di 
trattative («Nixon Round*) 
di prevedibile durata plu-
riennale fra i paesi mem-
bri del GATT (accordo com-
merciale-tariffario), all'as-
semblea annualc del Fondo 
Monetario Internazionale, 
nientre si intensificano gli 
'incontri politici multilate-
rali e bilaterali fra diversi 
paesi. 

Sul terreno stretlamente 
commerciale l'iniportanza di 
questi incontri e presto va-
lutabile a part ire da alcuni 
rilevanti elementi. Nel dopo-
guerra lo sviluppo degli 
scambi internazionali e stato 
particolarmente intenso i7°b 
di incremento annuo del 
commercio mondiale nel cor-
so degli ultimi 25 anni), 
inoltre questa crescita risul-
ta tanto piu rapida quanto 
piu ci si avvicina agli anni 
piu recenti: escludendo i 
paesi socialisti il valore del
le esportazioni mondiali - e 
cresciuto del 4,8 °b annuo 
fra '51 e '57, del 9,3 °'o fra 
•58 e '70, di ben il 14,4 °b 
fra '68 e '70. Tanto piu quin-
di i summenzionati incontri 
assumono particolare rile-
vanza, soprattutto dopo la 
situazione creatasi negli ul
timi mesi di crisi monetaria 
internazionale. Basti ricor-
dare che le trattative trien-
nali del « Kennedy Round » 
portarono ad una riduzione 
dei dazi doganali di circa il 
35 °/o, mentre le recenti cri
si monetarie li hanno di fat-
to rialzati del 175 °/o; inol
tre le barriere non tariffa-
rie si sono anch'esse accre-
sciute negli ultimi mesi. 

A dir poco dunque, intor-
no alle prossime scadenze, 
si viene creando una atmo-
sfera di « apprensione » per 
le sorti degli scambi mon
diali e la cronaca sottolinea 
la carica protezionistica che 
si potrebbe manifestare, so
prattutto per lo scontro fra 
posizioni espresse dalla CEE 
(e dalla Francia in modo 
particolare), miranti al so-
stanziale mantenimento del
lo status quo in materia 
agricola, e posizioni USA, in 
direzione opposta. 

Ma sarebbe una mistifica-
zione della reale posta in 
gioco limitarsi a valutare 
esclusivamente quali-siano le 
forze statuali piu fortemen-
te impegnate in una batta-
glia neoprotezionistica, lad-
dove si tratta invece di una 
vera e propria «guerra > 
con precise cause struttura-
li. Ne tantomeno, sono sod-
disfacenti le spiegazioni che 
si rifanno esclusivamente 
alia crisi del meccanismo 
monetario internazionale, le 
quali, se possono descrivere 
epifenomeni ed automatismi 
rtlevabili nell'assetto inter
nazionale, nulla ci dicono 
circa le cause reali della 
crisi altuale. 

Mercato 
mondiale 

Tntcrpretazioni delle at-
tuali contraddizioni sul mer
cato mondiale che non siano 
meramente monetarie o isti-
tuzionali non sono certo al-
l'ordine del giorno dell'ana-
lisi economica. ancora prc-
valentemente « nazionalisti-
ca » e, in parte proprio per 
qucsto, sempre piu in crisi 
ed incapace di aggredirc i 
nuovi nodi dello sviluppo 
economico. Neppure, va rile-
vato, gli studiosi che fanno 
rifenmento al movimento 
operaio e democratico, han
no fino ad oggi posto una 
adeguata attenzione alia pro-
blemalica dello sviluppo de
gli scambi e dell'integrazio-
ne capitalistica internazio
nale. Fra lc poche cccezioni 
a questa gencrale situazione 
di • indigenza teorica» va 
segnalata la recente pubbli-
cazione di Paolo Leon 
(« Congiuntura e crisi strut-
turalc nei raDporti Ira eco
nomic caoitalistiche ». Mar-
silio, 1973), di cui richia-
miamo nel seguito alcuni 
aspetti piu direttamente con-
cernenti una interpretazionc 
dei risvolti strutturali della 
attualc fase di contrattazio-
ni internazionali. 

Leon da una spicgazione 
unitaria. che rinvia cioe ad 
una medesima caus3 struttu-
rale, dell'apoarente conlrad-
dizione rilevabile nella vi-
stosa crescita degli scambi, 
da un lato, nel persistere c 
rafforzarsi di tendenze pro-
tezionistiche, dall'altro. 

II punto di partenza del-
1'analisi e dato dal • para-
dosso» rilevabile nelle di
verse dinamichc deg'i scam
bi intcrni ed internazionali: 
questi ultimi si sono infatti 

sviluppati ad un tasso di 
gran lunga superiore alio 
stesso tasso di crescita del 
reddito nazionale dei paesi 
sviluppati, malgrado che lo 
indice dei prezzi per le mer-
ci scambiate sul mercato in
ternazionale sia aumentato 
assai meno di quello dei 
prezzi interni. 

Una importante implica-
zione a questo « paradosso » 
e data dal fatto che il rap
porto fra commercio estero 
e reddito nazionale tendera 
ovviamente a crescere e 
che, conseguentemente, le 
ripercussioni di politiche 
protezionistiche o di varia-
zioni delle parita monetarie 
risulteranno sempre piu ri
levanti per la complessiva 
struttura economica dei pae
si interessati. L'internaziona-
lizzazione delle economie ca-
pitalistiche non si configura 
quindi come fatto fisiologi-
co, dcrivante da un propor-
zionale accrescimento del-
Tattivita produttiva nazio
nale, ma assume invece un 
carattere'ipertrofico. 

Paradosso 
permanente 

L'economia italiana e par
ticolarmente esposta a que
sti fattori c esogeni » di in
stability: nel corso degli an
ni '60 Pincremento percen-
tuale medio annuo delle 
esportazioni e stato infatti 
2,34 volte maggiore di quel
lo del prodotto nazionale 
lordo, accelerando notevol-
mente P« apertura » interna
zionale dell'economia. 

L'autore sottolinea e cerca 
di spiegare il carattere per
manente del paradosso. In
fatti, malgrado esista una 
astratta convenienza ad ac-
quistare sul mercato inter
nazionale e non invece a 
vendere, cid che porterebbe 
ad un tendenziale riequili-
brio di prezzi interni ed 
esterni, awiene, ' come s'e 
detto, e sempre piu marca-
tamente, il contrario. In pri
ma approssimazione cio di-
pende dal regime di cambi 
fissi o semi-fissi, che frena 
l'allineamento dei prezzi sui 
due mercati: piu al fondo 
per le modalita di interven-
to dei singoli governi. • 

Per frenare il tendenziale 
aumento delle importazioni 
incentivato dai minori prez
zi sul mercato internaziona
le, la politica economica ti-
picamente perseguita dai di
versi governi, e nettamente 
verificabile nell'esperienza 
italiana, c data dalla restri-
zione del mercato interno. 
In tal modo si disincentiva-
no le importazioni e si au-
menta la produzione dispo-
nibilc per l'esportazione; la 
aumentata offerta sul mer
cato internazionale • tendera 
ad abbassarne ancor piu i 
prezzi relativi e a riprodur
re il meccanismo in un ti-
pico « circolo vizioso ». Lo 
stretto vincolo delVequiti-
brio degli scambi costituisce 
quindi di fatto il presuppo-
sto di un intervento statuale 
tutto teso aU'approfondi-
mento delle contraddizioni 
e dello squilibrio. Cio costi
tuisce una rilevante smenti-
ta a qualsiasi teorizzazione 
di impostazione neo-classica: 
l'asimmctria, lo squilibrio, 
costituiscono la rcgola, e non 
I'eceezione. Ma cio e il me
no: viene infatti pesante-
mente demistificata anche 
l'impostazione ideologica di 
stampo kcynesiano. che sot
tolinea appunto la funzione 
ricquilibratricc che sarebbe 
tipica dcirintcrvento statua
le in un sistema capitalisti-
co « maturo >. 

La diversa dinamica dei 
prezzi sui due mercati de-
riva, in prima istanza, dal 
diverso grado di monopolio 
in essi presente: maggiore 
su] mercato interno che su 
quello internazionale. Ma 
anche la differcnziazione dei 
prezzi riceve impulsi cumu-
Iativi dal meccanismo di po
litica economica descritto 
prima. Infatti: a) il decre-
mcnlo rclativo dei prezzi 
internazionali c la riduzio
ne del mercato interno im-
plicano un aumento sensi
b l e dei prezzi interni per 
mantenere invariati i livelli 
di profitto: b) in generate 
le politiche deflazionistiche 
concretamente pcrscguite, 
ad esempio con lo strumen-
to creditizio, hanno colpito 
soprattutto le imprese mi
nori per lc ben note ragio-
ni, c aumentato, quindi, il 
grado di monopolio del mer
cato; c) l'aumento dei tassi 
di interesse pud incentivare 
un « balzo » tecnologico, con 
aumento deU'intcnsita capi
talistica dei processi produt-
tivi nelle maggiori impre
se: quindi tendenziale ridu
zione dell'occupazione c au
mento della produzione non 
vendibile sul mercato in
terno. 

Come si vede, questa in-
terpretazione, di cui Leon 
esamina anche alcune im-
plicazioni sul terreno mone
tario, e rimarchevole soprat
tutto per la sua aderenza ad 
alcuni aspetti peculiari e ri
levanti (inflazione-disoccu-
pazione, aumento degli scam
bi - neoprotezionismo, ecc.) 
negli ultimi anni di crisi 
economica e sociale; anni 
che si sono caratterizzati an
che per una profonda crisi 
della teoria economica di 
fronte all'interpretazione di 
questi « nuovi» fenomeni. 

Rispetto alio specifico pro-
blema che ci si era posti 
aH'inizio, quali fossero cioe 
le effettive prospettive del-
1'attuale fase di negoziati in
ternazionali, si pone ora in 
tutta la sua evidenza il ca
rattere non transitorio delle 
contraddizioni intercapitali
stiche. 

La generalizzazione del-
l'uso sempre piu frequente 
di politiche deflattive a tut-
ti i paesi capitalistic!, per 
« equilibrare » le singole bi-
lance dei pagamenti, acce-
lera il processo di reciproca 
elisione degli effetti spe-
rati da quelle politiche. D'al-
tro canto una soluzione di 
natura nettamente protezio
nistica risulta attualmente 
sconvolgente per l'economia 
di tutti i paesi sviluppati e 
per quelli, come l'ltalia, ad 
alto rapporto esportazioni/ 
reddito nazionale, addirittu-
ra disastrosa. II persegui-
mento sulla via fin qui se-
guita non appare che come 
una possibility di brevissi-
mo respiro e che, inoltre, 
acuirebbe enormemente le 
contraddizioni in prospet-
tiva. 

A nostro awiso un effet-
tivo riequilibrio anche della 
situazione sul mercato inter
nazionale non potra che pas-
sare attraverso un nuovo ti-
po di sviluppo all'interno 
dei singoli paesi, abbando-
nando rapidamente )a < po
litica del ristagno», verso 
un pieno sviluppo dei livelli 
e della qualita dell'occupa
zione, cioe delle forze pro-
duttrici sociali, la cui com-
pressione e la ragione prima 
del circolo vizioso capitali-
stico fin qui descritto. 

Paolo Forcellini 

PROFILO DEL ROMANZO POPOLARE IN ITALIA 

UBRI CHE FANNO PIANGERE 
La « Folia »sottoproletaria milanese di Paolo Valera - Citta e personaggi secondo I'archetipo narrativo dei « Mister! di 

Parigi» del Sue - La filantropica descrizione dell'ambiente napoletano in « Ginevra o I'orfana della Nunziata » di Antonio 

Ranieri - I I « manifesto della letteratura rusticate » di Cesare Correnti - L'apologia di un mondo visto come una scala 

Carolina Invernizio, autrice fra le piu famose del filone romanzesco d'appendice, in una 
grafia di oltre 80 anni fa, insieme con marifo e figlia 

Di fronte a una affollata platea di studiosi marxisti a Reggio E. 

Aperto il convegno sulla Luxemburg 
AH'inizio dei lavori un omaggio a Salvador Allende • La ripresa di studi sulla grande dirigente rivolu-
zionaria - Un originale contributo all'analisi deirimperialismo - La relazione introduttiva di Lelio Basso 

Dal 6 ottobre a Venezia 

Mostra della grafica 
di Luca Cranach 
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Luca Cranach: « Ritralto di Martin Lulero» (particolare) 

li 6 ottobre si aprira a Venezia una importante mostra 
delle incision: di Luca Cranach, il grande pittore e inci-
6ore tedesco del Rinascimento del quale s'e celebrato, 
fanno scorso, in tutta la German:a, il cinquecentesimo 
annivensario dalla nascita. La nhxstra, che e in allesti-
men'.o nelle sale dell'ala napoleonica deile Procurafe in 
piazza S Marco e che rest era aperta fino al 5 novembre, 

- e promossa dal Comune di Venezia e dal Minlstero della 
Cultun. della Repubblica Democratica Tedesca, con la 
collaborazione dell'Associazione degli Incusori Veneti e del 
Centro di Cultura Thomas Mann di Roma. 

Ses.santacinque saranno le inclsiom esposte nella ras-
- fegna. la parte fondamentale deU'opera di Lucas Cranach 

tn queito campo. realizzate dal 1503 al 1521, ivi compresi 
alcuni important: saggi basat: sulla tecmca a chiaroscuro 
e tre delle otto inclsioni su rame da Lui realizzate, a cui 
si aggiungeranno le xilografie eseguite dallo stesso Cranach 
e daila sua bottega per le illustraziom di 6 libri. oggi 
rarlssimi. e che sono in gran parte dedicate alia violsnta 
polemica luterana contro 1'egemonia di Roma e del Papato, 

La Mostra, alia cui inaugurazione presenzieranno i Mi-
n-stri della Cultura della RD.T. e 1'Ambasciatore della 
RD.T. a Roma, il Direttore delle Raccolte di Stato Prof. 
Pommerantz-Liedtke, il Sindaco di Venezia, Giorgio Lon-
go. Presidente del Comitato d'Onore preposto alia ras-
segna, i'Assessore alle Belle Arti ed alia Cultura,- Dr. Lino 
Bressan, 11 Direttore delle Belle Arti del Comune, prof. 
Giovanni Mariacher, 11 Senatore Franco Antonicelli ed 11 
dr. Neri Pozza, President! rispettlvamente del centro Tho
mas-Mann e deU'Assoclazione degli Incisor! Veneti, sara 
illustrata da un catalogo curato dall'Assessorato e dalla 
Direzione alle Belle Art!. 

Dal nostro inviato 

REGGIO EAULIA. 18 
Bertolt Brecht scrisse per 

' Rosa Luxemburg: « Ha detto 
ai poveri la verita — per 
questo i ricchi l'hanno assas-
sinata ». Con questi versi, Le
lio Basso ha reso omaggio sta-
mane al sacrificio di Salva
dor Allende, neH'aprire con la 
sua relazione la « Prima setti* 
mana internaz. di studi marxi
sti > dedicata al < Contributo 
di Rosa Luxemburg alio svi
luppo del pensiero di Marx ». 
Assiste al convegno una nu-
merosa e qualificata platea di 
studiosi marxisti di tutto il 
mondo, dai sovietici agli ame-
ricani. dai giapponesi ai sud-
americani. per non dire di 
francesi, tedeschi, italiani. 

Reggio Emilia — una delle 
culle del socialismo in Italia, 
come Basso ha ricordato — ha 
aderito con slancio, a mezzo 
della sua amministrazione pro-
vinciale. del suo comune e di 
numerosi altri enti pubblici. 
all'iniziativa dcll'istituto di 
studi sulla societa contempo-
ranea. di ospitare la settima-
na luxemburghiana che si con-
cludera. domenica, a Siena. 
la citta che prima del fasci-
smo aveva intitolato a Rosa 
Luxemburg ed a Karl Liebk-
necht le sue sezioni socialiste. 

Seguace di Marx, animatri-
ce delle Iotte del proletariato 
tedesco contro la prima gran
de guerra imperialista, fonda-
trice con Liebknecht di quel-
la <Lega di Spartaco* che do-
veva essere repressa nel san-

' gue dalla reazione tedesca (e 
Rosa Luxemburg e Karl Liebk
necht furono tra le prime vit-
time, della spietata repressio-
ne. nel 1919), la Luxemburg e 
stata uno dei piu alti organiz-
zatori e scrittori marxisti a 
cavallo del secolo. La sua ope
ra. il suo originale contributo 
sulla elaborazione dell'analisi 
dell imperialismo, della teoria 
del partito rivoluzionario, del 

rapporto democrazia - sociali
smo. dopo decenni di in-
giustificato silenzio sono og-
getto ora di una «riscoperta» e 
di approfondimento che ne ri-
velano l'originalita e la attua
lita. 

In Italia, questa ripresa di 
studi luxemburghiani si deve 
soprattutto a Lelio Basso, che 
nella sua Iucida ed ampia re
lazione introduttiva ha sotto-
lineato stamane non tanto i 
dissensi quanto la complemen-
tarieta del pensiero della gran
de dirigente rivoluzionaria ri
spetto aU'opera teorica di 
Lenin. 

Del resto. 1'attualita del con
tributo marxista di Rosa Lu
xemburg pud essere compresa 
appieno se la si colloca nel pe-
riodo storico in cui ella visse 
la sua esperienza: contempo-
ranea di Lenin, ma in un con-
testo politico, quello germa-

- nico, nel quale il partito ed il 
movimento prolctario. anziche 
giungere agli approdi rivolu-
zionari cui Lenin guidava i 
bolscevichi. conoscevano la 
piu totale degenerazione « so-

- cialdemocratica > fino all'ade-
sione alia guerra imperialista. 

Basso ha cost enucleato il 
valore permanente dell'inse-
gnamento di Rosa Luxemburg: 
esso sta nella esigenza che la 
classe operaia ed il suo parti
to uniscano all'impegno nelle 
Iotte di ogni giorno la consa-
pevolezza strategica dell'obiet-

. tivo trasformatore, rivoluzio-
nario. cui debbono puntare 
per essere fedeli al loro com-
pito storico. • . 

II convegno. che si era aper
to con gli indirizzi di saluto 
del presidente della Provincia 
e del sindaco di Reggio, d 
proseguito nel pomeriggio — 
nella bella Sala degli Specchi 
del Teatro Municipale — con 
i primi interventi dei relatori 
stranieri. 

Mario Passi 

t Avrebbe vohito che gli 
scrittori si fossero sempre ri-
cordati che e'era al mondo il 
popolo che ne sapeva meno 
di loro e che piu di loro ave
va bisogno d'isfruirsi e di am-
mansare le violenze negli 
esempi degli altri (...). I ro-
manzi (...) gli Jacevano desi-
derare una pioggia torrenzia-
le per avere tutta la giornata 
da mettersi in un angolo del
la sua stanza ajfumicata, sul
la seggiola di lisca, ajfondato 
nei drammi che lo scaldava-
no dai piedi alia mica e gli 
lasciavano nella testa delle fi
gure eterne. Le pene dei tri-
bolati della fortuna diveniva-
no le sue pene e lo incitavano 
a dire parole maiuscole con
tro i persecutori. La storia 
commovente di una povera ra-
gazza di campagna, andata in 
fondo a un pozzo asciutto a 
nascondere la vergogna di a-
vere partorito il figlio del suoi 
baci indemoniati, e ad aspet-
tare, col bimbo, la morte sen-
za mandare un lamento, lo 
aveva fatto passare attraverso 
un terrore che gli aveva co-
sparso piu di una volta la fron
te di sudore. Gli doleva che 
ci fossero stati dodici uomini 
capaci di mandare in galera 
una fanciulla che si era la-
sciata bruciare dalle parole ar-
denti d'amore ». 

Educazione 
politica 

Questa disposizione inge-
nua all'immedesimazione in 
« drammi », i protagonisti dei 
quali resteranno impressi nel
la memoria del lettoreope-
raio come archetipi di op-

pressi e oppressori — evocata 
dal socialista Paolo Valera in 
« La folia > (1901), il suo mag-
gior romanzo dedicato al 
«lumpenprolefan'at» milanese 
— costituisce la prima tappa 
di una educazione politica, 
cronologicamente collocata al-
I'inizio del secondo decennio 
dopo I'Unita, destinata inevi-
tabilmente a sfociare in una 
consapevole e combattiva ade-
sione al socialismo. E non 
sembra azzardata I'ipotesi che 
questa pag'ma dimenticata di 

.Valera (scrittore del resto 
menzionato piu volte in « Let
teratura e vita nazionale») 
possa aver sollecitata — an
che per il suo valore di genui-
na testimonianza autobiogra-
fica — Vosservazione di Gram-
sci, preliminare alia scheda-
tura dei c tipi» di romanzo 
popolare, secondo la quale: 
«71 romanzo d'appendice so-
stituisce (e favorisce nel tem
po stesso) il fantasticare del-
Vuomo del popolo, e un vero 
sognare ad occhi aperti. Si 
pud vedere cio che sostengo-
no Freud e i psicanalisti sul 
sognare ad occhi aperti. In 
questo caso si pud dire che 
nel popolo il fantasticare e 
dipendente dal " complesso di 
inferiorita " (sociale) che de-
termina lunghe fantasticherie 
sull'idea di vendetta, di pu-
nizione dei colpevoli dei ma
il sopportati». . 

L'aggettivo « popolare j> qua-
lifica quindi un prodotto del-
I'industria culturale destinato 
al consumo da parte delle clas-
si subalterne, prico di auto-
nomo valore «artistico > re
legate ai margini della vita 
lelteraria, ma ben radicato 
nella vita sociale con una spe-
cifica funzione consolatoria e 
compensatoria (« il • comples
so d'inferiorita > culturale), 
scolta non sempre, ma spes-
so, in chiave farisaica di con-
trapposizione moralistica vi-
zio-virtu e tesa a trasmettere 
un messaggio ideologico con-
fusamente ed equivocamente 
populistico finche si ~ rimane 
neU'ambito del romantic'ismo 
sociale ottocentesco o addirit-
tura, aggiungeremmo noi, do
po il declino e I'eslinzione 
del € genere >, nei primi an
ni del novecento (e la sua pro
gressiva sosUtuzione nei gu-
sti del pubblico con i c mass-
media * nei quali I'immagine 
ha prevalso sulla parola scrit-
ta) a stravolgere e degrada-
re il messaggio ideologico in 
clima di tolleranza interessa-
ta mitizzando aspetti deterio-
ri e transitori del costume 
contemporaneo (erotismo esa-
sperato, culto della violenza, 
ecc), in prospett'wa prefigu 
rando, si direbbe. Vinquietan-
te ipotesi del divieto di let-
tura iUustrata in un celebre 
romanzo « visionario > c Fa
hrenheit 451 >. 

Ma l'aggettivo « popolare > 
indica non soltanto la gene-
si € paraletteraria ^ del pro
dotto (o sottoprodotto) cultu
rale — dove per c paralette-
rario * si pud accogliere prov-
visoriamente la definizione; 
c cio che d paraletterario con-
tiene a un di presso tutti gli 
elementi che costituirebbero 
la letteratura, salvo Vinquie-
tudine rispetto alia propria si-
gnificazione, salvo la messa 
in causa del suo proprio Un-
guaggio > — e quindi una de-
stinazione ed un mercato, ma 
anche, proprio per le esigen-
t* immediate di identificazio-

ne nel personaggio che ca-
ratterizzano, si e visto, una 
lettura ingenua, la sempre piu 
frequente apparizione, a par-
tire dai primi decenni dello 
Ottocento, alia ribalta del ro
manzo come protagonisti di 
personaggi di estrazione po
polare e che comunque si 
muovono sul grande palcosce-
nico della quotidiana vita cii-
tadina. Ed e questa seconda 
accezione del termine che in 

questa sede maggiormente in-
teressa. 

La citta: un ambiente uma-
no e sociale non a caso colto 
nei suoi aspetti piii squallidi 
e lenebrosi, con una innega-
bile progressiva accentuazio-
ne del realismo della rappre-
sentazione. come accade gia 
nell'archetipo del romanzo po
polare europeo, « / misteri di 
Parigi » di Eugene Sue, desti
nato inizialmente a dimostra-
re che il « mistero J> e I'im-
previsto possono entrare tii-
discriminatamente nell'oriz-
zonte di attesa di tutti i let-
tori e non e necessario cer-
carlo nelle ormai fatiscenti ar-
chitetture del romanzo stori
co, quindi a denunciare le 
degradate condizioni di vita 
dei bassifondi delle metropoli. 

Proprio in Italia, a Napoli, 
nel 1839, fa la sua comparsa, 
col romanzo del sodale di 
Leopardi, Antonio Ranieri, 
<s.Ginevra o I'orfana della Nun
ziata », il piit ragguardevole 
esempio di descrizione di un 
ambiente popolare della nar-
rativa post-manzoniana, nel 
quale un realismo truce ed en-
fatico, di grana grossa, viene 
sperimentato dall'autore sul
la base di una altenta docu-
mentazione, per descrivere e 
denunciare gli orrori della vi
ta nel lugubre ospizio borbo-
nico, che da il titolo al libro, 
e nei bassifondi cittadini. 

La protagonista, che narra 
in prima persona, appartiene 
al sottoproletariato di una Na
poli plebea tutt'altro che pit-
toresca, miserabile e corrotta, 
ma la vicenda di degradazio-
ne narrata dal Ranieri, pur 
animata da alcune fra le fi
gure tipiche del successivo 
romanzo d'appendice (la tro-
vatella, H prete corrotto, ecc.) 
si rivolge illuministicamente 
ai detentori del potere, e non 
certamente a un pubblico po
polare, in vista di uno scopo 
filantropica e riformista, tanto 
e vero che i maggiori titoli 
di merito esibiti dallo scrit
tore dopo I'Unita saranno la 
persecuzione subita a causa 
di questo libro da parte del 
clero e della polizia borbo-
nica e la certezza che la de-
nuncia veemente formulata in 
quelle pagine fosse approda-
ta ad un concreto risultato: 
« Un bravo architetto (...) mi 
chiamo per nome dal vesti-
bolo dell'Ospizio, che era tut
to in restauro. E mostrando-
mi un esemplare del libro che 
aveva alle mani (...) mi invi
to di venir dentro e di riscon-
trare se tutto era stato attua-
to secondo Vintendimento del 
volume perseguitato ». 

Se Vimpegno per un rijor-
mismo attivo del Ranieri la-
scia una • traccia importante 
per la successiva produzione 

del maggiore dei romanzieri 
popolari meridionali, France
sco Mastriani, in area setten-
trionale la vita popolare, tra-
visato I'esempio dei « villanuc-
ci» del Manzoni, diviene og-
getto di rappresentazione e 
di esplicita propaganda reli-
giosa in alcuni scrittori del
la cosiddetta scuola cattolico-
liberale, come Giulio Carcano 
che, nello stesso anno della 

« Ginevra », pubblica l't Angio-
la Maria », lacrimevole storia 
(« insopportabile » secondo De 
Sanctis) di una fanciulla di 
campagna e delle sue vieis-
situdini una volta trasferita 
a Milano. 

Edificanti 
parole 

La tematica del romanzo 
<t campagnolo > — inaugurata 
con successo europeo, in Fran
cia da George Sand all'inizio 
del « decennio rosso > e pro-
posfa in Italia come posai-
bilita di un rinnovato impe-
gno degli scrittori nei confron-
ti del popolo da Cesare Cor
renti col manifesto « Della let
teratura rusticale » ormai al
le soglie del '48 — e in certo 
modo anticipate dal Carcano 
nella narrazione di una «vi
ta semplice e giusta» fatta 
di «innocenza, amore e sa
crificio ». Ma le edificanti pa
role che si leggono a conclu-
sione del romanzo non lascia-
no dubbi sulla risoluzione del 
problema dell'ascesa del 
i quarto stato » che, in linea 
di massima, offrira la cultura 
cattolica nel corso del secolo: 
«II mondo e una scala e cia-
scuno deve starsene al suo 
scalino. La Provvidenza non 
ha creato per niente i signo-
ri e i poveri diavoli. Dunque 
rimani contento nella condi-
zione in che essa t'ha collo-
cato, ne voler sollevarti da 
quella per non perdere pace, 
liberta e salute...», com'era 
accaduto appunto ad Angiola 
Maria dopo il' malaugurato 
inurbamento.' Ma non si do-
vra comunque trascurare o 
sottovalutare I'interesse per il 
problema del mantenimento 
di un rapporto di soggezione 
culturale continuo con le clas-
si subalterne ostentato, sia pu
re con meschini risultati da 
scrittori sostenuti, prima e do
po I'Unita. da potenti organiz-
zazioni cattoliche. ora in chia
ve sanfedista: il padre Bre-
sciani e i suoi c nipotini»; 
ora in chiave didattica e au-
toritaria: I'instancabile Cesa
re Cantu il quale nelle sue 
€ Conferenze popolari » alfer-
na apoditliche affermazioni 
reazionarie sulla realta poli-
tico-sociale a racconti-esempi 
di vita popolare; e cost via 
fino ai tentativi letterari di 
S. Giovanni Bosco, come « Pie-
tro ossia la forza della buona 
educazione », « curioso episo-
dio contemporaneo* dove si 
narra come Pietro, accolto nel-
I'oratorio salesiano, d'wenne 
«d*a giovane cencioso e roz-
zo » un c onesto operaio *. 

Enrico Ghidefti 
(continual 
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deH'amicizia 
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Una settimana 
a Mosca 
e Leningrado 
• Itinerario: Roma/AAilano-Mosca-

Leningrado-AAilano/Roma 
• Trasporto: aerei di linea 
• Durata: 8 giorni 
• Partenze: 22 ottobre; 3 e 10 

dicembre 

Quota individuale 
di partecipazione: L. 135.000 


