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La ristampa di un discorso di Togliatti 

Una strategia 
per i ceti medi 

Nel nostro Paese nan h pensabile un allargamento del fronte di 
lotta antimonopolistico e dello schieramento democratico e antifa-
scista senza la diretta partecipazione di questi gruppi sociali 

Una testimonianza parti-
colarissima del pcnsicro di 
Togliatti ci vicne oflerta 
dalla ristampa intcgralc del-
la confcrcnza « Ceto medio 
e Emilia rossa -, da lui te-
nuta a Re-jgio Emilia nel 
settembro 1946. (1) 

In quella eonferenza, co-
munemente considerata co
me parte dei suoi discorsi 
« emiliani », Togliatti analiz-
za la collocazione storiea, 
politica ed economica degli 
strati intermedi della socie
ta; individua il ruolo posi-
tivo che a fianco del movi-
mento operaio organizzato 
essi possono avere nella ri-
eostruzione economica del 
paese; indica nel rapporto 
permanente che puo stabilir-
si fra classe operaia e vasti 
strati di categoric di ceti 
intermedi uno dei cardini 
della strategia politica del-
le alleanze. 

La « questione » dei ceti 
medi acquistera lineamenti 
e contenuti ben definiti nel 
1956, all'VIII Congresso del 
PCI, se pure era gia presen-
to nel dibattito che ancora 
nell'Italia occupata porto al
ia definizione di partito 
« nuovo » e venne aftronta-
ta da Togliatti nel suo rap
porto a Napoli del 1944, ol-
tre che presentata come ele-
mento di ricerca e oggetto 
di iniziativa politica in vari 
documenti di partito. 

II contributo di Togliatti 
ail'VIII Congresso porta il 
segno di una gia compiuta 
riflessione su questo tema, 
che egli vorra costantemen-
te verificare nei suoi nume-
rosi incontri con i comuni-
sti emiliani. Bisogna infatti 
riportarsi a quei suoi primi 
interventi per valutare l'im-
portanza che essi hanno a-
vuto nel process© di forma-
zione di un partito di massa 
in Emilia, ma non in Emilia 
soltanto, e nella pratica at-
tuazione della politica nazio-
nale delle alleanze persegui-
ta dal PCI. 
- In un momento di actito 
scontro di classe, di aperta 
polemica con la DC e con i 
gruppi conservator! che ac-
cusavano il PCI di doppiez-
za, di elettoralismo e di 
strumentalismo sotto la ma-
schera della politica delle 
alleanze, i discorsi emiliani 
acquistarono allora una di-
mensione nazionale, e faci-
litano oggi la comprensione 
delle ragioni storiche del 
rinnovamento del Paese se-
condo la proposta comuni-
sta. Togliatti inserisce in 
quei discorsi l'intera mate
ria nella riflessione sulla 
formazione di un nuovo bloc-
co storico, le imprime uno 
spessore ideale, soprattutto 
quando richiama l'attenzio-
ne sui pericoli e sui rischi 
che atteggiamenti settari e 
massimalisti farebbero cor-
rere al movimento operaio, 
la colloca con sprcgiudica-
tezza e novita di linguaggio 
all'interno della visione di 
una via originale, naziona
le, al socialismo. 

A Togliatti non sfuggono 
certo le difficolta, i conflitti 
e le contraddizioni che pos
sono nascere nel corso del
la azione concreta per dare 
soluzioni positive ai proble-
mi che la stessa realta ita-
Iiana. caratterizzata dalla 
presenza di una cosi vasta 
fascia di strati intermedi, 
pone al PCI, al movimento 
democratico nel suo insie-
mc. Riconoscera infatti che 
si tratta di * un lavoro com-
plessc, un tema difficile, un 
impegno di non poco con-
to* . . 

Un nuovo 
ruolo 

Di qui anchc l'csigenza 
che egli awerte di concen-
trare I'attcnzione su quei 
gruppi che rappresentano la j 
maggioranza atliva degli 
strati intermedi. Fra que
sti spiccano i ceti medi pro-
duttivi, ossia i coltivatori di-
retti e i piccoli e medi im-
prenditori agricoli, gli arli-
giani c i piccoli c medi im-
prenditori di azienda; e i 
ceti produttori di servizi, 
ossia i commercianti c gli 
cscrcenti. E' infatti fra que
st! ceti e la classe operaia 
che appare possibile una 
concreta convergenza di in-
tcressi nella lotta antimono-
polistica, per le riformc c 
un diverso indirizzo econo-
mico. 

Di fronte al proccsso dcl-
1'cspansione industriale e al-
l'accrcsciuto peso non solo 
economico ma anche politi
co del grande monopolio, 
Togliatti affront a in una 
eonferenza bolognese del '60 
il tema del nuovo ruolo as-
sunto dall'artigianato e dal
la piccola c media impresa 
produttiva. «E' un errore 
ritcnere che lo sviluppo in
dustriale sia soltanto un fat-
to di monopoli. Esso ha luo-

go anche in forme non mo-
nopolistiche... ». Da cio con-
segue che, anche all'interno 
di uno sviluppo industriale 
capitalistico, agiscono grup
pi economici la cui iniziati
va « non si inserisce nel-
1'area monopolistica ». 

Di qui parte Togliatti per 
porre in guardia il partito ri-
spetto ad affrettate formula-
zioni. I problemi che allora, 
come oggi, si affacciavano in 
questo settore economico sa-
rebbero stati di tale portata 
o gravita che non avrebbe-
ro potuto essere afTrontati 
o risolti dalla organizzazio-
ne monopolistica, ne dalla 
sola categoria imprenditoria-
le, e tanto meno, separata-
mente dagli obiettivi di ri-
forma economica o struttu-
rale per i quali lottava il 
movimento operaio. E' al 
movimento democratico nel 
suo insiemo — (lira Togliat
ti —, alle organizzazioni sin-
dacali e al potere pubblico 
locale, regionale, che spetta 
di trovare con questi gruppi 
« un punto di contatto e di 
collaboraziono > al fine di 
estendero la sfera di inter-
vento di un largo e unitario 
fronte anticapitalistico. 

L'azione 
del PCI 

Con altrettanta chiarezza 
si pone il problema del rap
porto esercenti-consumatori, 
cogliendo cio che puo acco-
munare gli uni agli altri nel
la difesa di reciproci inte-
ressi: la riforma della rete 
distributiva dalla produzione 
al consumo, la difesa del po
tere d'acquisto del salario, 
lo sviluppo di forme associa
tive economiche e autonome 
con il concorso delle orga
nizzazioni del movimento 
operaio e contadino, dei po-
teri pubblici locali e regio-
nali. 

Le intuizioni di Togliatti 
sui ruolo sempre crescente 
che i ceti medi produttivi 
avrebbero assunto nell'eco-
nomia nazionale sono sostan-
zialmente confermate dalla 
situazione di oggi. 

Quasi 4 milioni di artigia-
ni: 1.260.673 titolari di azien
da e 2.700.000 addetti; piu 
di 1 milione i titolari dei ne-
gozi (di cui 850 mila al det-
taglio) con 1 milione di ad
detti e altrettanti familiari 
occupati neH'azienda. Le pic-
cole e medie imprese indu
strial! assorbono circa il 70 
per cento dei lavoratori del-
l'industria. 40 mila piccole 
e medie imprese alberghie-
re occupano 200 mila ad
detti con punte di 400 mila 
nelle alte stagioni turistiche. 
Si calcola infine che fra 
operatori economici, com-
merciali, turistici che non 
hanno aziende proprie si 
raggiunga la cifra di quasi 
mezzo milione. 

Alia invadenza incontrol-
lata di potenti centrali finan-
ziarie nazionali e internazio-
nali nel campo della distri-
buzione, tese ad estendere 
il loro dominio sui consumi 
di massa, fa riscontro una 
estrema polverizzazione del
le piccole aziende commer
cial! (negozi, ambulantato, 
attivita collateral!). II red-
dito di questi lavoratori au-
tonomi non supera nella 
maggioranza dei casi quello 
dei lavoratori dipendenti. 
Alia imponente concentra-
zione del monopolio indu
striale fa riscontro la crisi 
che investe la piccola e me
dia industria. Benche in 
questo settore si sia vcrifi-
cata una evoluzione dell'ap-
parato strutturale produtti-
vo, ad esso manca il respiro 
di una politica del credito, 
di incentivazione e finanzia-
menti pubblici, di un inse-
rimento organico nella vita 
economica del Paese. 

Ma csiste un contrasto fra 
gli interessi della classe 
operaia e quelli dei ceti 
intermedi? A qucsta doman-
da, e alia falsa tesi di una 
presun'a incompatibility fra 
il PCI e questi ceti, ecco che 
cosa risponde Togliatti: 
« ...si guardi al ntimero de
gli iscritti appartenenti al 
ceto medio, c ai voti di que
sti ceti dati al PCI... Si puo 
anzi dire che e grazie al no
stro partito e alia sua azio
ne politica se e stato final-
mente superato quel malin-
teso tra i lavoratori e nu-
merosi gruppi di ceti inter
medi, maiinteso che era sta
to alimentato da quei capi 
riformisti i quali, a propo-
sito di questi gruppi, non 
sapevano fare altro che in-
vocare la loro "proletarizza-
zione", il che era ed e un 
errore economico, politico e 
storico ». 

II rapporto fra movimen
to operaio e ceti medi non 
e tuttavia un «affare > che 
riguarda il solo PCI, ma lo 
intero schieramento demo* 
cratico e antifascista. Nel 
nostro paese non e infatti 

pensabilo un allargamento 
del fronte unitario di lotta 
senza la diretta partecipa
zione della maggioranza di 
questi ceti. Cosi come non 
e attuabile uno sviluppo e-
conomico fondato sulla pro-
grammaziono democratica o 
le riforme che estranei i 
ceti medi produttivi della 
citta o della ca'mpagna e 
non preveda di garantire il 
mantenimento e 1' attivita 
delle loro peculiari caratte-
ristiche economiche e so
ciali. 

Gia la presenza in Italia 
di un forte movimento coo
perative, di organizzazioni 
sindacali, autonome e unita
rio degli esercenti e degli 
artigiani, di associazioni con-
sortili che accomunano il 
settore agricolo al commcr-
ciale, testimonia dello pos
sibility concreto che questi 
ceti hanno di dar vita e pro-
spettiva, insieme al movi
mento operaio, a forme nuo
vo e originali di gestione 
economica non vincolate o 
in contrapposto al potere 
monopolistico. Ne puo esse
re sottovalutato il fatto che 
buona parte di queste cate
goric al Nord come al Sud, 
ha dimostrato di saper re-
spingere e far fallire i ripe-
tuti tentativi delle destre di 
far leva su di essi per con-
durre il loro attacco alia de-
mocrazia. 

Di scottanle attualita ap
pare infine cio che Togliat
ti invita a non dimentica-
re mai: il nesso strettissimo 
che intercorre fra l'insieme 
degli obiettivi che si pon-
gono per una via italiana e 
democratica al socialismo e 
la messa in atto di azioni 
capaci di conseguire obiet
tivi immediati e concreti 
grazie all'apporto di tutte le 
forze antimonopolistiche e 
anticonservatrici. In cio ri-
siede il valore strategico 
permanente — e non solo 
contingente — di una elabo-
razione che contribuira ad 
arricchire ' ulteriormente la 
tematica teorica e politica 
della concezione di una so
cieta pluralistica. 

Per questo la ristampa 
di « Ceto medio e Emilia ros
sa », seguito da stralci di al
tri discorsi di Togliatti, non 
e semplicemente un invito 
alia lettura. Vuole soprattut
to essere un apporto pun-
tuale al dibattito presente 
oggi nel PCI e in tutte le 
forze democratiche, laiche 
e cattoliche, in un momen
to in cui l'alleanza di que
sto ceto con il - movimento 
operaio e elemento essen-
ziale per avviare una politi
ca di trasformazioni sociali 
ed economiche che diano 
garanzia di salvaguardia e 
di sviluppo del regime de
mocratico. 

Dina Rinaldi 

PROFILO DEL ROMANZO POPOLARE 

I A RICETTA DEL SUCCESSO 
« Prendete una donna giovane e perseguitata, un tiranno brutale, un paggio virtuoso e una confidente perffida, mescolate 

i personaggi in tante puntate e servite caldo »: e Tironico suggerimento di uno scrittore dell'Ottocento - Come si affermd 

il «feuilleton » in Francia - La tecnica di Sue e la critica di Marx - Le esigenze del pubblico e quelle della produzione 

La produzione di romanzi 
popolari — almeno itiizial-
mente collegata in Italia a 
esigenze filantropiche, conso-
lutorie o propagandistiche che 
accompagnarono nel corso del 
Risorgimento la ricerca di 
una identita nazionale e co-
stituirono quindi un primo, 
timido tentative compiuto da
gli intellettuali di guardare 
nello specchio della realta 
contemporanea superando vie-
ti pregiudizi accademtci — di-
venta industria in Francia (e 
quindi in Europa) con la na-
scita del feuillcton-roman, del 
romanzo «d'appendice» che 
comporta, a partire dal 1836, 
una ristrutturazione anche tec-
nologica della grande slam-
pa d'informazione, nella mi-
sura in cui il favore iiidiscri-
ininato del pubblico per le 
narrazioni a puntate consen-
tono, secondo i fondati cal-
coli di Emile de Girardin, lo 
inventore della formula, un 
incremento di lettori e di ven
due tale da permettere di di-
mezzare addirittura il prezzo 
dell'abbonamento al giornale. 

Inizia cosi la grande stagio-
ne del romanzo d'appendice 
destinata a concludersi i« 
Francia nel 1850 con I'impo-
sizione ai giornall di una tas-
sa sulle appendici di argomen-
to romanzesco con lo scopo 
di renderne impossibile la 
pubblicazione (la famigerata 
legge Riancey) per evidenti 
motivi di politica interna, fra 
i quali, non certo ultimo, lo 
spettro del '48 e la pericolo-
sa fortuna. soprattutto fra le 
classi subalterne delle grandi 

citta, in un momento nel qua
le Vimponente sviluppo in
dustriale andava determina'n-
do /enomeni di disordinato 
inurbamento • e di impressio-
nante pauperismo, dei «Mi-
steri di Pariqi» di Eugdne 
Sue, ormai riguardato come 
un potenziale eversore dell'or-
dine pubblico. 

«L'appendice» 
e la tassa 

Vale la pena di riferire, 
con le sarcastiche parole di 
Alexandre Dumas, che si leg-
gono nell'tt Introduzione a « La 
contessa di Chanty», alcune 
delle motivazioni addotte in 
parlamento dai sostenitori del
la tassa che avrebbe segnato 
la fine deU'a appendice» in 
Francia: «...L'appendice era la 
causa di tutti gli adulten che 
si commettevano, di tutte le 
angherie che si usavano. di 
tutti i furti che accadevano. 
(...) Dovevasi sopprhnere l'ap
pendice, oppur sottoporla al 
bollo; allora la societa sareb-
besi fermata di botto, ed in-
vece di proseguire il suo cam-
mino inver I'abisso, sarebbe 
retrocessa dalla parte della 
eta dell'oro, die non poteva 
mancar di raggiungere un di 
purche facesse a ritroso al
trettanti passi, quanti ne ave-
va fatli innanzi». 

// romanzo d'appendice 
quindi raccoglie anche, se non 
esclusivamentc, /ton poche 
istanze di riscatto sociale: in 
tin primo tempo limitandosi 

ad una accesu polemica sui 
diritti civili dei cittadini (dal 
divorzio all'abolizione della pe
na capitale, dal funzionamen-
to dell'amministrazione giudi- i 
ziaria alle inumane condizio. 
ni di vita nelle carceri) che 
trova alimento non solo nel
le opere del socialismo uto-
pistico, ma anche in libri co
me i «Md7noires» (1828) del-
Vex ergastolano Eugene Fran
cois Vidocq (poi a chef de 
la Suretc» napoleonica), nel 
quale I'avventuriero offriva un 
ricchissimo repertorio di av-
venture ai futuri scrittori di 
appendici, e insieme, presen-
tava idealizzata la figura del 
bandito vittima della societa. 

In un secondo tempo il ro
manzo di appendice indaga e 
rivela a vastissimi strati di 
lettori la condizione di vita 
del proletariato urbano, a pro-
posito del quale si possono 
ricordare le enfatiche parole 
di Victor Hugo: «Siate orgo-
glioso del vostro titolo di ope
raio. Siamo tutti degli ope-
rai, Dio compreso, e in voi 
il pensiero lavora anche piu 
della manor*. Ma lo scrittore 
che riesce a sintetizzare tut
ti questi motivi nella maechi-
na narrativa dell'appendice, 
raggiungendo un innegabile, 
esemplare equilibrio fra inven-
zione romanzesca, specifiche 
esigenze di una tecnica narra
tiva relativamente nttova (fra 
le quali primaria il «taglio» 
della singola puntata che in-
ducesse il lettore ad attende-
re ansiosamente la successi-
va) e impegno politicosocia-
le (severamente giudicato, co

il) Togliatti La questione 
dei ceti medi - Introduzione 
e scelta dei testi a cura della 
Sezione centrale ceti medi 
della Direzione del PCI • Edi-
tori Riuniti - L. 100. La lettura del giornale illustrata in una stampa ottocenfesca 

Serrato dibattito al convegno di Reggio Emilia 

Rosa Luxemburg e il partito 
Organizzazione e unita di direzione in rapporto alia classe: questo il fondo di una 
discussione nella quale e peraltro mancato il tentativo di verificare la riflessione 
della grande dirigente in base alle esperienze del movimento operaio dei nostri tempi 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 21 

La settimana di studi dedi
cate al «Contributo di Rosa 
Luxemburg alio sviluppo del 
pensiero marxista» volge al 
suo termine. Negli ultimi due 
giorni sono stati affrontati i 
temi del partito, della questio
ne naaionale, della teoria del-
l'accumulazione e deH'impe-
rialismo: una problematic^ 
imponente, che da sola dimo-
stra come la grande militante 
rivoluzionaria si fosse misura-
ta con le questioni fondamen-
tali che non solo stavano di 
fronte al movimento operaio 
della sua epoca, ma che as-
sillano largamente le forze ri-
voluztonarie anche nell'attuale 
fase dello scontro di classe su 
scala mondiale. 

L'interesse del convegno 
permane dunque assai vivo, 
anche se forse ci si sarebbe 
attesi un piu serrato confron-
to, mentre si precede soprat
tutto per grandi blocchi di re-
lazioni che lasciano ben poco 
spazio agli interventi ed al di
battito. Inoltre, l'impegno, 
senz'altro opportuno ed ap-
prezzabile, di riferire il nu-
cleo del pensiero luxembur-
ghiano sui singoli problem!, 
pc* rlsalire da qui all'inter-
pretazione che ne danno 1 sin
goli relator!, prlvm In parte 11 
convegno di uno degli upetti 
plu attesi; 11 tenUtlvo do* di 

verificare la riflessione di Ro
sa Luxemburg con le espe
rienze e i livelli attuali, teori-
ci e di lotta, del movimento 
operaio. 

Non che questo tentativo 
manchi del tutto. L'ha fatto 
ad esempio leri 1'anziano stu-
dioso marxista statunitense 
H. B. Davis, con una compa-
razione della teoria di Rosa 
Luxemburg sui problema del-
l'autodeterminazione naziona
le, con Tattuale politica inter-
nazionale dellTJnione Sovieti-
ca. Ed e stato portato avanti 
dai relatori che hanno parlato 
sulla concezione del partito ri-
voluzionario in Rosa Luxem
burg, il tedesco occidental 
Schleifstein, N. Lowy, l'italia-
no Bedeschi. Bedeschi, in par-
ticolare (come g\k 1'america-
no Howard), ha sviluppato in 
modo acuto e penetrante la 
tesi del « fallimento» teorico 
di Rosa Luxemburg su alcuni 
dei problemi fondamentali con 
cui si e cimentata, a partire 
dal nucleo essenziale del suo 
pensiero, cioe la teoria del 
ccrollon inevitabile del capi
tal ismo. 

Malgrado l'erroneita, delle 
sue premesse di fondo, Bede
schi riconosoe invece plena 
valldita alle concezioni della 
Luxemburg circa il rapporto, 
11 nesso insclndibile tra rifor
me sociali e rivoluzlone, fra 
democrulA e socialismo, non-
che clroa la nttuim • 1 carat-

teri del partito rivoluzionario. 
Un partito nel quale l'esigen 
za dell'organizzazione e della 
unita di direzione non deve 
tradursi in un rapporto mec-
canico con la classe. Un parti
to che deve prefigurare nel 
suo modo stesso di essere, an-
cor prima delia presa del po
tere, quella democrazia com-
pleta. quell'autogoverno delle 
grandi masse, quella liberta 
piena che deve essere la so-
stanza del socialismo. II par
tito non deve dLssolversi nella 
classe, ne presumere di incar-
nare la classe in se stesso, 
bensl realizzare una effettiva 
intensa mediazione. 

In sostanza, un suggestivo, 
esaltante disegno teorico, que
sto della Luxemburg, alia 
quale il relatore non ha dato 
peraltro il supporto non dicia-
mo di alcuna attuazione, ma 
nemmeno di una tendenza in 
tal senso, quasi che negli ul
timi cinquant'anni non vi sia 
stato altro che l'esperienza 
staliniana, e non anche, ad 
esempio. l'elaborazione gram-
sciana, il contributo di To
gliatti alia eostruzione del 
partito di massa, o 11 vivente 
modello di uno straordinario 
rapporto partito-masse come 
quello che viene dal Vietnam. 

Crediamo nessuno Intends 
l'attualita del pensiero della 
Luxemburg nel senso che 11 
movimento operaio ti trovi ad 
una sorts di anno MTO. n ms> 

todo del confronto con l'espe
rienza storiea concreta resta 
pur sempre il solo per verifi
care la validita di una eostru
zione teorica. Anche sulla 
questione nazionale e dell'au-
todeterminazione (su cui han
no svolto ampie relazioni Tich, 
Haupt e 1'americano Davis) 
nun si tratta tanto di «dar 
ragione J>, astrattamente, a 
Lenin o alia Luxemburg. II 
primo — ha ricordato Tich 
— sosteneva la neccssita da 
parte del partito rivoluziona
rio di aiutare a risolvere i 
problemi nazionali per spia-
nare la via al movimento di 
classe. 

Rosa Luxemburg invece ri-
teneva di rinviare alia vitto-
ria del movimento rivoluzio
nario la soluzione dei proble
mi nazionali. Mai come nel
la nostra epoca peraltro ap
pare quale importanza abbia 
la qu»-<tione nazionale, la 
spinta dei popoli arretrati e 
sog^etti a conquistare la pro
pria indipendenza, ad affer-
mare una propria identita na
zionale, quale premessa alio 
avvio di trasformazioni so
ciali anticapitalistiche, o ad 
uno sviluppo non capitalistico. 
A condizione, ben s'intende, 
che alia testa del movimento 
di nscatto nazionale si ponga 
la classe operaia, il partito ri
voluzionario. 

Mario Passi 

m'd noto, dai padri del so
cialismo scientifico nella « Sa
cra famiglia ») e Eugene Sue. 

Figlio dcll'alta borghesia 
(sua madrina era stata Giu-
seppina, moglie di Napoleone 
primo console), medico sen
za vocazione. Sue si era fat
to noture nel mondo lettera-
rio della capitale per il suo 
atteggiamento di dandy legit-
timista e per alcuni fortuna-
ti racconti d'ambiente marina-
ro, finche, con la rovina fi-
nanziaria sopravvenuta nel 
1837 e Vemarginazione dai sa-
lotti della capitale, inizia un 
progressiva avvicinamento 
agli ideali del socialistno che 
peraltro alcuni biografi voile-
ro considerare una ennesima 
prova della sua volontd di 
«e"paler les bourgeois ». 

A riprova di cio (o quanto 
meno di una sconcertante su
per ficialita) si suole citare lo 
aneddoto della folgorante con-
versione di Sue sulla via di 
Dumusco del socialismo repub-
blicano; il 25 maggio 1841 
dopo aver visto in teatro « / 
due fabbriu del democratico 
Felix Pyat, si incontra con lo 
autore il quale lo presenta a 
un amico operaio e, dopo due 
ore di fitta conversazione con 
questi, Eugene proclama « So-
no socialista!». Comunque lo 
anno successivo inizia la pub
blicazione, in appendice al 
conservatore « Journal des De-
bats », dei «Misteri di Pari-
gi» e I'enorme successo « po-
polare» che riscosse il libro 
(gli abitanti di Parigi che si 
rassegnano a far la fila per 
ore di fronte ai « cabinets de 
lecture» e si contendono le 
copie del giornale alia porta 
della tipografia nelle prime 
ore del mattino) risveglia cer-
tumente nell'autore, col tra-
scorrere dei giorni ed il sue-
cedersi delle puntate, una sem
pre piii accentuata volontd. di 
rispondere alle richieste del 
pubblico. Di qui l'impegno 
realistico nella descrizione del
la condizione umana e socia
le dei bassifondi di Parigi, 
per cui, ad esempio, prima 
di accingersi a scrivere la sto-
ria della famiglia dell'operaio 
Morel e a formulare proget-
ti di riforma economico-so-
dale (la fattoria modello), nel
la terza e quarta parte del-
I'opera, Sue, come il protago-
nista-demiurgo del romanzo, 
il granduca Rodolphe di Ge-
rolstein filantropo e giustizie-
re implacabile, si traveste da 
operaio ed esplora veramen-
te i tetri «misteri» della vi
ta della metropoli. 

I colpi 
di scena 

It risultato fu che, da allo
ra in poi, con Lamennais, la 
« castellana socialista » George 
Sand e Beranger, Sue fu con-
siderato una delle personalitd 
piu in vista del socialismo 
francese ed all'impegno pre-
so una sera ormai lontana di 
fronte all'operaio che lo ave-
va « convertito », tenne fede in-
vero sia come scrittore con 
« L'ebreo errante », libro di po
lemica anticlericale e para
bola della classe operaia con-
dannata dal potere borghese 
ad una fatica eterna (come 
l'ebreo della leggenda) senza 
possibilitd alcuna di riscatto 
e di redenzione, sia come uo-
mo politico, quando nel 1850, 
eletto all'assemblea legislativa, 
si distinse per la sua intran-
sigenza di «montagnardr> fi-
no all'esilio in Savoia dopo 
il colpo di stato di Napoleo
ne III, dove, confortato dal-
I'amicizia, fra gli altri di Maz-
zini e di Gioberti si dedica ad 
una farraginosa ed ambizio-
sa opera consuntivo, « I mi
steri del popolo. Storia di una 
famiglia di proletari attraver-
so le epoche». col proposito 
di tracciare, attraverso un ar
ea di secoli — dall'epoca drui-
dica al Secondo Impero — 
le vicende della famiglia Le-
brenn. 

Ma quello che qui maggior-
menle importa sottolineare e 
che tutti gli elementi topici 
e strutturali che avrebbero 
fatto la fortuna delle «appen
dici » e in genere dei roman
zi popolari sono gia nel ro
manzo di Sue: il protagoni-

sia vendicatore e riparatore di 
ingiustizie e torti (si ricordi 
I'ipotesi di Gramsci suM'aori-
gine popolarev del superuo-
mo), la Kvierge souillee* per
seguitata, oltraggiata e infine 
redenta, la lotta senza quar-
Here fra virtu e vizio, equa-
mente distribuiti fra le clas
si soriali, il tentativo di affre
sco della societa contempora
nea, perseguito anche attra
verso la rappresentazione at-
tenta degli ambienti e della 
vita cittadina (che t Veredi-
td piu cospicua lasciata dal 
«feuilleton* al romanzo na-
turalista e cerista), infine il 
caratteristico procedimento 
* sinusoidale», illuslrato da 
Umberto Eco, della narrazio-
ne (tensione-scioglimento-nuo-
va tensione). 

Di qui a ridurre questi ele
menti ad una formula agevol-
mente adattabile a situazioni 
analoghe il passo era breve 
e fu compiuto: Louis Reybaud 
nel «Jerome Paturot* (1842), 
con evidente intento ironico 
nei confronti di illustri col-
leghi e forlunati «feuilletoni-
stesr>, da Dumas alia Sand, 
da Balzac a Sue, e gia in gra-
do di suggerire una ricetta 
per scrivere il romanzo d'ap
pendice tt...Prendete, per esem
pio, una donna giovane e in-
felice, e perseguitata. Le met-
terete vicino un tiranno son-
guinario e brutale, un paggio 
sensibile e virtuoso, un con-
fidente ipocrita e perfido. 
Quando avrete in mono tutti 
questi personaggi, mescolateli 
insieme, vivacemente in tei, 
otto, dieot « appendici»; • tcr-

vite caldo (...). E' soprattut
to nel taglio, signore, che si 
vede il vero " feuilletonista". 
Bisogna die ogni numero ca-
da bene, che sia legato al 
successivo con una specie di 
cordone ombelicale, che chia-
mi, che provochi il desiderio, 
Vimpazienza di leggere il se
guito ». 

7/ disvelamcnto della for
mula e solo un segno, ma 
non trascurabile certo, del ra-
pido prevalere delle esigenze 
di produzione su quelle del
la invenzione c della scrittu-
ra che comporta un uso in
discriminate degli ingredienti 
elencati da Reybaud e di quei 
colpi di scena, di quelle agni-
zioni ideute da Sue per pro-
vocare effctti di « suspence » 
nel lettoreamico, per tenerne 

desta e vigile Vattenzione, mo 
senza perdere di vista la n* 
cessita di mettere in moto un 
meccanismo di compensazio-
ne e consolazione vigorosa-
mente demistificuto da Marx 
e che non era sfuggito, per 
esempio, al romanziere Joseph 
Mcry quando ebbe a dire che 
se Luigi Filippo avesse fissa-
to una rendita per i maggio-
ri autorl di « feuilletons », non 
ti sarebbero mai piu verifica-
te rivoluzioni tanto la genie 
era occupata a identificare it 
propria destino con quello dei 
suoi improbabili eroi — come 
e stato osservato — in una 
sorta di «transfert» collet-
tivo. 

Enrico Ghidetti 
(continua) 
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MILANO 
Galleria Unione 3 
Gall. V. Emanuele II 
Via Manzonl 38" 
C. Buenos Aires 42/3 
(di fronte Teatf o Puccini) 
Via Paolo Sarpl 35 

CON LA PIU 
QUALIFICATA 
E IMPEGNATIVA 
PARTECIPAZIONE 
DELL'EDITORIA 
ITALIANA 

LIBRERIE 
MILANO 
C. Buenos Aires 75 
Ponte Seveso 40 
V le Monza 24/26 
P.zza Gramsci 10 
Via Farini SO 
Via Plinio 32 

ROMA 
P.zza SiSilveslro 27/28 
P.zza Viminale 12/13 

TORINO 
Via Giolitti 3/c 

GENOVA 
S. del Fondaco 11/R 
Via SS. Giacomo • , , 
Filippo 15/R 

VENEZIA 
Mercerie San Zulian 

VIINVITANO 
A VISITARE 
LAVASTISSIMA 
ESPOSIZIONE DEI LIBRI 
E DELLE OPERE 
IN VENDITA 
CONLOSCONTO 
REMAINDERS DEL 50% 

VI INFORMIAMO CHE 
SI fi INIZIATA IL 

22 SETTEMBRE 1973 
MESTRE 
V.le Garibaldi 1/B 

TRIESTE 
C so Italia 22 

TRENTO 
Via Manci 141 

VERONA 
C so S. Anastasia 7 

PADOVA 
Gall. S. Bernardino 5 

UDINE 
Via Carducci 26 

BRESCIA 
C so Mameli 55 d 

PER 15 GIORNI 

LA TRADIZIONALE 
VENDITA SPECIALE 
DELLE RESE 
ANNUALI 
DEI LIBRI 
REMAINDERS 
CONLO 
STRAORDINARIO 

BERGAMO 
Via XX Settembre 21 

PAVIA 
C so Cavour 51 

COMO 
Via Volta 61 

LECCO 
Via C Caflaneo 31 

CREMONA 
C so Garibaldi 22 

LUINO 
Via XV Agosto 42 

BOLOGNA 
Galler a Accursio 
(sottopass Hiz2£>lil8) 

FIRENZE 
Borgo S Lorenzo 25 R 
Via Masaccio 262 

PISA 
C so Italia 168 

LIVORNO 
Via Grande n 

NAPOLI 
Vu Dei Mille 7882 

CAGLIARI 
Via Tempio 2S 

BARI 
Via Ptconni 12S 

T A R A N T O 
Via Gtovmazzi 52 

BRINDISI 
C so Garibaldi 80 

PALERMO 
Via Turati 1S 

LIBRI PER LA VOSTRA 
BIBLIOTECA 
ESAURITI ANCHE 
PRESSOI REMAINDERS 
ARTE, NARRATIVA, 
SAGGISTICA, STORIA, 
FILOSOFIA, POLITICA, 
POESIA, RELIGIONE, 
TEATRO, PEDAGOGIA, 
MUSICA, VIAGGI, ecc. 

i ax 
BL0CC0 

7/i 

IDE6U SC0NTI 
IINVESTiTE 
IL VOSTRO DENAR0 
IE H. VOSTRO 
TEMPO 

C A T A N I A 

MESSINA 
V lo S Marlino 86 

E NELLA CULTURA 
Llbfsrls Accsdswia S-pA Mill— 


