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Alcuni inferrogativi sul X Congresso dei comunisti cinesi 

ILPESODELLA 
POLITICA ESTERA 

Alia polemica pur violenta contro I'URSS si sono accompagnati accenli coslrul-
livi che hanno trovalo una risposta posiliva nel discorso di Breznev a Taskent 

La politica ostera ha avulo 
un peso nel grave conflilto 
interno, ehe si e manifestato 
nella direzione del Partito 
comunista einese col « easo » 
Lin Piao? La domanda 6 di 
per se legittima, ma non 
sono i document! del X Con
gresso, a noi noti, quolli che 
ci consentono di avvicinarci 
a una risposta. Vi furono a 
suo tempo molte specula/.io-
ni nella stampa internazio-
nale su questo punto, so-
prattutto perehe la scompar-
sa di Lin Piao avvenne poco 
dopo il famoso annuncio a 
sorpresa del viaggio di Nixon 
a Pechino. D'altra parte an-
ehe le accuse — ora ufficial-
mente rivolte a Lin Piao — 
di essere stato al servizio 
dei « moderni revisionisti» e 
di avere cercato scampo con 
un tentativo di fuga nel-
l'UKSS, sembrerebbero effet-
tivamente implicare una di-
vergenza di fondo circa le 
scelte internazionali della 
Cina. Ma — come si e gia 
rilevato — nulla nella pre-
cedente attivita di Lin Piao 
lasciava sospettare un dissen-
so su questo punto (in sen-
so pro-sovietico); al contra-
rio, egli stesso si era servito 
di accuse analoghe nella po
lemica interna del partito. 

Tra il IX e il X Congresso 
vi sono stati molti impor-
tanti cambiamenti nella si-
tuazione mondiale e nella 
stessa posizione internazio-
nale della Cina. Essi sono 
stati, in particolare, sensibili 
in Europa, dove si e arrivati 
alia soluzione dei problemi 
connessi con lo statuto inter-
nazionale delle due Germa-
nie e, su questa base, si e 
avviato un processo di ricer-
ca di nuove forme di sicu-
rezza collettiva, mentre si 
sviluppava un dialogo diret-
to e sinora abbastanza frut-
tuoso fra le due maggiori 
potenze mondiali, URSS e 
Stati Uniti. Ma i cambia
menti hanno investito anche 
'l'Asia, dove si sono registra-
te quelle che pure Ciu En-
lai ha definito «le grandi 
vittorie dei popoli del Viet
nam, del Laos e della Cam-
bogia nella loro lotta contro 
l'aggressione americana, per 
la loro salvezza nazionale ». 
Infine quei cambiamenti 
hanno riguardato la Cina 
forse ancor piu di altri pae-
si. Essa ha ottcnuto infatti 
grandi successi di politica 
estera: e rientrata nell'ONU 
con tutti gli onori, ha rice-
vuto le visite di Nixon e di 
Tanaka, ha moltiplicato i 
suoi contatti con la maggior 
parte dei paesi del mondo. 

I documenti 
La Cina ha cosi riaffer-

mato, come era giusto che 
accadesse, la sua poderosa 
prcsenza in tutta la vita in
ternazionale. 

Di fronte a tante novita e 
colpi di scena, sarebbe sta
to piu che comprensibile che 
dibattiti e anche contrasti si 
fossero manifestati al verti-
ce del partito e del paese, 
dato che nella stessa diplo-
mazia einese vi sono state 
non poche innovazioni e 
aperture verso il mondo 
esterno. Se cosi e stato, bi-
sogna pero riconoscere che 
lo tracce di un'eventuale 
discussione al congresso so
no state minime. Cio che col-
pisce nei documenti e pro-
prio I'assenza di un'eco, che 
non sia debole e indiretta, a 
tutti gli importanti cambia
menti della politica mondia
le, ivi compresi quelli che 
riguardano in primo luogo 
la Cina. Questi sono stati 
semplicemente registrati con 
estrcma sobrieta. L'analisi 
della situazionc internazio-
nale e rimasta ali'incirca 
quella stessa che era stata 
esposta al precedente con
gresso nel rapporto di Lin 
Piao: semmai essa si e fatta 
ancora piii lineare e sinte-
tica. 

Analoga a quel la del pre
cedente congresso e stata la 
estrema violenza dei termini 
e degli slessi concetti impie-
gati nella polemica: rispetto 
a quattro anni fa, questa si e 
inoltrc concentrata maggior-
mente suH'URSS (paragona-
ta a Mora come oggi non con 
un qualsiasi imperialismo, 
ma addirittura col nazismo) 
mentre si e in parte attenua-
ta nei confront! degli amc-
ricani. Questo indirizzo rien-
tra in un metodo di esaspe-
razione del dissenso e di ir-
riducibile contrapposizione, 
che noi abbiamo sempre ri-
tenuto molto nocivo, da oual-
siasi parte provenisse. Esso 
non e solo doloroso in quan-
to viene impiegato fra paesi 
che si richiamano al sociali-
smo; c anche pericoloso poi-
che si tratta di grandi stati, 
che hanno fra loro in co-
munc la piu lunsa frontiera 
terrestre del globo. Infine 
esso indcboliscc scriamentc 
le loro stesse posizioni in
ternazionali nei confronti di 
fvalsiasi tcrzo interlocutore. 

La violenza verhalc non 
ha, del resto. imncdito a Ciu 
En-lai, cosi come gia era sta
te fatlo al IX congresso, di 

avanzare suggerimenti co-
struttivi, quaiulo ha detto: 
« La controvnrsia cino-sovie-
tica sui problemi di princi-
pio non dovrebbe ostacolare 
la normalizzazione dei rap-
porti tra i due stati in base 
ai cinque prineipi della coe-
sistenza pacifica. La questio-
ne di frontiera cino-sovieti-
ca dovrebbe essere risolta 
pacificamente mediante ne-
goziati liberi da ogni minac-
cia ». Sono, come sappiamo, 
gli stessi passaggi che hanno 
trovato una risDosta positiva 
nel discorso di Breznev a 
Taskent. Crediamo che 
chiunque — non soltanto i 
comunisti — debba augurar-
si che, nonostante le negati
ve esperienze passato, scatu-
risca proprio da questi ac-
cenni uno sviluppo diverso, 
sia pure graduale, ma disten-
sivo, nei rapporti fra i due 
paesi. Entrambi ne trarreb-
bero un beneficio impor-
tante. 

Quanto all'analisi della si
tuazionc mondiale presenta-
ta al X congresso, si puo 
osservare come essa sia sta
ta sintetizzata da Ciu En-lai 
con alcuni concetti, che nel 
precedente congresso non 
erano stati formulati. Lo 
sfondo tuttavia e rimasto co-
mune. Si era detto allora 
che le guerre imperialiste 
erano inevitabili e, circa la 
minaccia di una terza guerra 
mondiale, si era sottolinea-
ta la frase di Mao, secondo 
cui « esistono solo due pos
sibility: una e che la guerra 
provochi la rivoluzione e 1'al-
tra e che la rivoluzione pre-
venga la guerra». Queste 
stesse idee sono state ripetu-
te in una forma leggermente 
attenuata. Piu nuovi sono 
stati invece altri passaggi, 
quelli stessi che — stando 
alle informazioni di stampa 
— Ciu En-lai avrebbe poi 
ripreso e commentato col 
presidente francese Pompi
dou. Essi esprimono in so-
stanza un forte scetticismo 
circa le prospettive della di-
stensione. 

«La presente situazio
nc internazionale — ha det
to il primo ministro eine
se — e carattcrizzata da 
un grande disordine sulla 
terra. II vento che soffia 
nella torre annuncia una 
tempesta che si leva nelle 
montagne... La distensione 
e un fenomeno provvisorio 
e superficiale, mentre il 
grande disordine continue-
ra ». Detto in questi termi
ni, sembra un giudizio piut-
tosto pessimistico. Non per 
Ciu En-lai, il quale ha su-
bito aggiunto: « Tale gran
de disordine e una buona 
cosa per i popoli, non una 
cosa cattiva. Esso getta la 
confusione tra i nemici, 
mentre stimola e tempera 
i popoli, aiutando cosi la 
situazione internazionale a 
svilupparsi in una direzio
ne favorevole per i popoli 
e sfavorevole per l'imperia-
lismo, il revisionismo mo-
demo e tutta la reazione ». 

Piii in concreto, Ciu En-
lai si e dimostrato scettico 
sulle prospettive del dialo
go sovietico-americano, che 
egli chiama polemicamente 
« col!usione->. Si trattereb-

be di un fenomeno « relati-
vo o temporaneo », mentre 
la « rivalita » fra I'URSS e 
gli Stati Uniti sarebbe qual-
cosa di « assoluto e prolun-
gato ». Anche questa affer-
mazione non gli ha impedi-
to tuttavia di sviluppare co
me linea essenziale della 
politica estera einese e del
le stesse proposte che la 
Cina rivolge al mondo quel
la della contrapposizione 
alle « due superpotenze » e 
al loro « egemonismo », nel 
momento stesso in cui pur 
dichiara che proprio la « ri
valita sovietico-americana » 
(che, secondo lui, non 
avrebbe altro oggetto che 
l'« egemonia mondiale ») e 
« la causa della mancanza 
di tranquillita nel mondo ». 
D< qui il suo appello al 
Giappone e ai paesi deU'Eii-
ropa occidentale, anche se 
poi la sua attenzione e ri-
volta soprattutto a quello 
cho egli chiama semplice
mente il «terzo mondo » e 
di cui parla ormai come di 
un'unica entita relativnmen-
te omogenea. Sappiamo, del 
resto, come la Cina al-
1'ONU abbia dichiarato di 
far parte anch'essa di que
sto «terzo mondo », 

L'analisi 
In fondo, la grande dif-

ferenza fra il IX e il X con
gresso del Partito comuni
sta einese e che oggi, a dif-
ferenza di quanto accadeva 
allora, la diplomazia eine
se e tornata attivissima su 
tutta la scena mondiale. 
L'analisi di oggi risente, 
quindi, molto di piu di 
quattro anni fa, delle preoc-
cupazioni che sono proprie 
di ogni diplomazia: e cosi 
scomparso il lungo passag-
gio che allora era stato de
dicate alia denuncia del-
l'imperialismo degli Stati 
Uniti in quanto « tigre di 
carta ». Ma proprio perehe 
l'azione della Cina nel mon
do non e piu confiriata in 
un ruolo di semplice agita-
zione, e legittimo chiedersi 
quanto possa essere profi-
cua l'idea di unot schiera-
mento mondiale, peifdi^piu 
assai eterogeneo, contro le 
cosiddette < superpotenze » 
o addirittura contro una 
sola di esse. Questa posizio
ne non e respinta soltanto 
da noi, come ha recente-
mente ricordato Berlinguer 
a Milano. Anche I'eco in-
contrata da quelle tesi pres-
so gli interlocutori della Ci
na — siano essi i « non al-
lineati » della conferenza di 
Algeri o il presidente fran
cese Pompidou — e stata 
contrastata o riservata. Ne 
questo puo sorprendere in 
un momento in cui tutti i 
vecchi schieramenti interna
zionali appaiono sconvolti e 
il mondo e alia ricerca di 
un nuovo equilibrio, che 
nessuno puo pensare di co-
struire sulla base delFosti-
Iita categorica verso 1'uno 
o l'altro paese, tanto meno 
quando si tratta dei paesi 
che hanno nel mondo mo-
demo un ruolo oggettivo di 
primissimo piano. 

Giuseppe Boffa 

PROFILO DEL ROMANZO POPOLARE 

II boom 
Dopo Sue, in Francia si moltiplicano i narratori che affrontano il tema della metropol i« scavando nelle fogne della societa » 
La quieta provincia nei romanzi italiani - Agli scrittori della generazione realista napoletana I'eredita di Francesco Mastr iani , 
autore di « appendici» che denunciano ingiustizie e privilegi - « La folia » di Valera infrange gli schemi otfocenteschi 

11 romanzo d'appendice di 
argomento popolare «a ca-
rattere spiccatamente ideolo-
gicopolitico, di lendenza de-
mocratica legata alle ideolo
gic quarantottesche », per va-
lersi delle parole di Gramsci, 
(sulla via intrapresa du Sue 
e piii tardi da Hugo e turn 
su quella storicoavventurosa 
di Dumas, Ponson du Terr ail, 
Montepin, che comunque por-
tera piu lontano della pri
ma, se non altro per aver 
dato origine alia letteratura 
poliziesca) ebbe un momen
to di fortuna europea, an
che se inevitabilmente inqui-
nata da prevalenti interessi 
editoriali e commerciali. Co
me ricordava nel '79 France
sco Mastriani: « Nella stessa 
Francia ci furono. dopo i 
"Misteri" di Eugenia Sue, i 
"Veri viisteri di Parigi" di 
Vidocq, quelli di "Londra", di 
"Vienna", di "Berlino",ecc, 
scritti da penne francesi: in

somnia la maggior parte dei 
romanzieri si dettero a sea-
vare nelle fogne della socie
ta per metlere in evidenza 
tutto cio che nei diversi 
centri di civili popolazioni e 
di piii laido e nefando » (an
che il grande Zola con uno 
del primi libri, « / misteri di 
Marsiglia », • pctghera il pro
prio tributo al genere). 

In Italia la situazione non 
viene sensibilmente modifica-
ta dall'esempio francese, non 
solo per le diverse condizio-
ni storico-politiche, ma anche 
per la piii arretrata situazio
ne dell'industria culturale che, 
solo dopo I'Unita. avra un vi-
goroso sviluppo in rapporto 
al crescente livello di alfabe-
tizzazione. Comunque non 
mancano prima del Sessanta 
tentativi alquanto modesti di 
svelare i « rni.s(eri» non solo 
delle grandi citta, ma anche 
della quieta provincia: ecco 
apparire nel 1853 certi <x Mi

steri di Livorno » dell'avvoca-
to CM., nel 1851 il primo (e 
unico) volume dei «Misteri 
di Firenze » di Carlo Lorenzi-
ni (futuro padre di Pinoc-
chio), « finche in breve — os-
serva con rammarico Mastria
ni — ogni paesello, ogni bor-
gata ebbe un Eugenia Sue, 
tanto che i "Misteri" venne-
ro in parodia; giacche ci so
no gli speculatori nelle lette-
re siccome nel commercio, e 
sono quelli appunto che sa-
crificano alia loro cupidigia 
il gusto, la morale pubblica 
e la riputazione degli autori ». 

Con Vunificazione il nume-
ro delle pubblicazioni popola-
ri si moltiplica all'ombra del
la fortunata etichetta. Si pos-
sono leggere prodotti di infi-
ma qualita come i «Misteri 
della vita Ultima dei Borbo-
m'» (1860'62) o <r I misteri 
del Vaticano ovvero la Ro
ma dei papi » di F. Mistrali 
(1863) o « / misteri di tin 

La fatica quotidiana di una lavoralrice illustrata in una stampa ottocentesca 

Ernesto Treccani ne fara i protagonisti di un'opera pittorica 

I volti dei braccianti emiliani 
Commissionato all'artista un grande quadro per I'aula del Consiglio comunale di Berra - II ricordo dellreccidio di Ponte Alber-
sano, all'lnizio del secolo - Le lotte del passato e quelle di oggi in una sintesi che riflette le speranze e le conquiste popolari 

Dal nostra corrispondente 
FERRARA. ottobre. 

II 27 giugno 1901, a Ponte 
Albersaiio di Berra, un repar-
to dell'esercito agli ordini di 
un giovane uffsciale particolar-
mente caro agli a-^iari, spara 
sui braccianti che da eiorni 
sono in sciopero e cne vor-
rebbero convincere l crumiri 
fatti affluire da uiori i-.d ab-
bandonare la mietilura. Mol
ti soidati rifiutano iordine di 
far fucco, o per dir meglio 
ne mandano a vuoto gli ef 
fetti rivolgendo in alto ie can-
ne dei moschetti. Alruni col
pi, perd, vanno a sjgno. RP-
slano sui terreno. rieJi'assola-
ta campagna ferrar-ise. Ccsl-
ra Nicchio e CaJlisto De^u6. 
Non sono i primi. ne pur-
troppo saranno jili uttimi ca-
duti della lunea lotta dei brac
cianti della « bassa K padana 
contro il prepotere di una 
classe agraria xrelta e frio-
cementc reazionaria. sempre 
pronta ad invocare ie misure 
eccezionali di fnnte a-lorea-
nizzarsi dei lavoratori, l>pi-
ratrice e finanziatrice dcll'as-
salto fascista. 

L'eccidio di Ponte Albersa-
no c vivo in queste zone, e 
non solo nella nemoria dei 
pochissimi sopravvissuti a 
quel fatto. che ebbe una eco 
enorme nel Paese, Lun^i dal 
fiacrare la resistenza e la ca
pacity di lotta dei lavoratori 
della terra, insieme alle tan
te battarlie successive esso 

ne ha accresciuto la volonta 
di conquiste piu avanzale, ne 
na sviluppato e 'iiaturato la 
capacita di intendere 1'irnpor-
tanza di una sempre miglio-
re organizzazione. di un sem
pre piu saldo ed esteso tes-
sulo democratico. K questa, 
del resto, e la risposta piii 
valida anche ogjji. «n un co-
mune come quello rti Berra, 
dove i! carattere massiccio e 
coattivo del flusso miirr^torio 
non ha creato i dnunmi, ben 
conosciuti altrove, dnia disne-
razione, della dLsgre^aiione. 

Ii compagno Krnesto Trec
cani e qui per la terza volla, 
da quando ha acceltato l'in-
vito congiunto del compagno 
Mario Roffi e degli ammini-
stratori di sinistra di Berra. 
Deve realizzare un grande di-
pinto ad olio, di tre metri 
per due. che sara co!!ocato 
neU'auIa del consiglio comu
nale. «Sto lavorando — di
ce Treccani — con lo stesso 
sistema che ho adottato a 
Melissa, per eseguire "La lu-
na e i fa!6". per !a sene 
dei contadini delle Langhe 
della casa del Popolo di Ca 
nelli. Parto dalla noncezione 
del reallsmo come metodo, un 
modo di awicinarsi agli uo-
mint, ai lavoratori, ai loro 
problemi. per trarre da que
sta conoscenza materia per 
un'opera che e necessariamen-
te di fantasias. 

Ma intanto, li sono glach&a-
ri i concetti, e quindi gli ele
ment! figuratlvi, che U scrvl-

ranno per realizzare il di-
pinto? 

a Voglio subito dire che era 
gia chiaro in me cio che non 
dovevo fare. Ad csempio, un 
quadro di ispirazione popola
re. che muove da un fatto 
cosi grande e cosi tragic©, 
non si puo concepire come 
una descrizione ..he viene aa 
uno schema ideologico. Credo 
invece che bisogna partire da 
una consuetudine, da!la parte-
cipazione. dalla profonda co
noscenza della ^ente. A Me
lissa, quando sono a::dato la 
prima volta, non ho messo 
immediatamente sulla tela la 
occupazione delle terre, ma 
ho dipinto decine e centinaia 
di volti, di scorci del paesag-
gio. Solo dopo questo lavoro 
ho tentato una sintesi». 

In queste zone, Treccani e 
gia stato ed ha Uvorato. Cio 
significa un piu ficile acco-
stamento alia re?Jta da tra-
sportare nel dipinto? 

*E* vero — risponde Trec
cani — sono gia siato nel 
ferrarese, nei giomi delle al-
luvioni. delle lotte del Del
ta. A Comacchio ho passato 
un intero invemo, rejilizzan-
do una serie di litografie. Ma 
rodiemo lavoro di prcpara-
zione non differisce di molto 
rispetto a Melissa, Natural-
mente, ho letto ogni possi-
bile documentazione, il reso-
conto del dibattito parlamen-
tare sul l'eccidio; ho fatto e 
faccio lunghe conversazioni 
con Roffi, con la compagna 

Nives Gessi, con i dirigenti 
del movimento democratico, 
con i sopravvissuti, con i brac
cianti di oggi. E insieme riem-
pio fogli e fogli di volti, di 
paesaggi. Cid che voglio co-
gliere e rinsieme, rintreccio 
di alcuni element! i^rmanenti 
di lotta e di vita. Coco per
ehe non ci sara una nco-
stnizione "in costume", per 
cosi dire, ma un quadro del 
Ie lotte di oggi, che rievoca-
no anche Ie lotte di allora. 
II passato uscira, se mi rie-
sce. dalla drammaticila delle 
espressioni, che dovranno ri-
flettere la drammaticita di 
quegli scontri». 

E* possibile. a tiuesto pun 
to, anticipare almeno le gran
di linee del dipinto? 

«I protagonisti — sottoli-
nea Treccani — .sono i la
voratori. Poco spazio a chi uc 
cide, grande spazio a rhi lot
ta. La tela e appena abboz-
zata ed e cosi che corco di 
illustrarla: sulla sinistra, in 
primo piano, verso il basso, 
volti di lavoratori. alcuni pla-
sticamente evidenti, carat-
terizzati, altri sfocati. Sem
pre in primo piano, in una 
specie di prospettiva non geo-
mctrica ma "di sontimento", 
un gruppo di lavoratori che 
avanza e tra essi, protagoni-
sta, una figura di donna. II 
dipinto e tagliato diago-
nalmente dal canale, con in 
primissimo piano la strada 
che oorre sul ponte. 13 qui la 
figura della caduta, Ceslra 

Nicchio. Voglio aggiungere 
che tra questa descrizione e 
il quadro come sara esiste 
la stessa differenza che vi e 
tra pensiero e opera dipinta. 
Per un pittore rhe in trenta 
anni ha sommato mi^liaia di 
fogli. tele, abbozzi. un quadro 
del genere e sempre una aor
ta di awentura. che non si 
sa come ne quando finisce. 
Cio che conta e :1 rispetto 
del pittore per un pubblico 
popolare. se possibile ancor 
maggiore di quello dovuto agli 
specialisti. Quella che chiamia-
mo arte deve muovere anzi-
tutto un sentimento in chi 
guarda. o ascolta, II resto vie
ne dopo. Percio un pittore, 
quando affronta un pubbli
co popolare. gli stessi prota
gonisti delle lotte che vuole 
ricordare. deve dare il meglio 
di se stesso, nel senso di non 
scendere ad alcun enmpromes-
so di "leggibilita" ad ogni co-
sto. Anche in cid non si puo 
ingannare nessuno. Un*opera 
e comprensibile se profondo 
e il sentimento rhe nccomu-
na il popolo e 1'artlsta. Per 
questo, come dicevo. il reali-
smo e un metodo, per que
sto credo che appartenere al 
partito in cui milito da quan
do ho cominciato a diplnge-
re sia una componente es
senziale dello stesso dipinge-
re». 

Angelo Guzzinati 

convento ed i frutti dell'egoi-
smo» di V. Barbieri (1863). 
anche se non mancano rag-
guardevoli tentativi di aggior-
nare la vocazione « sociale » 
della narrativa: in area set-
tentrionale in riferimento, o 
magari in- polemica, con gli 
t umili» del Manzoni e con 
I'attenzione ormai rivolta ai 
naturalisti francesi; in area 
meridionale scavando in quel 
filone realistico autoctono 
che, attraverso la lettura di 
Padula o di Ranieri, risaliva 
alle istanze dell'illuminismo e 
del giacobinismo napoletano. 

Cosi nel 1865 compare a 
Milano un acerbo romanzo 
dello « scapigliato » Tarchetti 
(«Paolina - Mistero del co-
perto Figini»), provocatoria-
mente dedicato alia memoria 
di un'operaia costretta a pro-
stituirsi e morta di stenti, 
che, sulla base della teoria 
di Proudhon, costituisce un 
esplicito tentativo di ribalta-
re la cristiana et'ica sociale 
dei « Promessi sposi ». Men
tre a Napoli il piu prolijico 
e celebre autore italiano di 
€ appendici », Francesco Ma
striani, autore di oltre cento 
romanzi, inizia la stesura del
la monumentale trilogia « so-
cialista» comprendente <r I 
Vermi. Studi storici su le 
classi pericolose in Napoli» 
(1863-64), « Le ombre » (1868). 
« / misteri di Napoli» (1869-
1870). 

« Chi e 
Nana ? » 

Nessuno degli aspetti della 
vita della popolosa e misera
ble capitate del sud sfugge 
all'osservazione attenta dello 
scrittore: sdegno, commise-
razione, invettiva, protesta, in-
tenti di divulgazione scientifi-
ca sono i consueti registri di 
un congegno narrativo che 
supplisce ad • una congenita 
povertd d'invenzione con Vuso 
spregiudicato di un realismo 
truce, memore di cert effetti 
orripilanti del * romanzo ne-

. ro», ai limiti dell'espressio-

.nismo, gia ampiamente col-
yaudati dal Guerrazzi: «...La 
.vecchia agito il corpo nelle 
convulsioni della morte; sbat-
te i piedi, e tutta si torse e 
d'wincold di sotlo all'orribile 
soffocazione. La convulsione 
non duro che pochi minuti, a 
capo dei quali la vecchia re
sto immobile colle mani con-
vulsamente attratte e raspan-
ti il terreno (...). 11 lupo man-
naro sprigiono quel capo dal 
lurido panno che I'avea mor-
to (...). lndi, si lavo, e, pi-
gliato il manico della sua 
martellina, die col taglio su 
la collottola del cadavere: le 
vertebre cervicali furono in-
frante (...) e quel capo divel-
to dal tronco. Cid fatto, il lu
po mannaro, sollevato pe' ca-
pelli il capo mozzato, ne fe-
ce sgocciolare il sangue... >. 

Ma I'abuso di espedienti 
narrativi di facile effetto non 
vale a cancellare I'autentica 
e appassionato partecipazio-
ne di questo intellettuale pic-
colo-borghese perennemente 
sull'orlo dell'indigenza, alia 
vicenda quotidiana della pie-
be partenopea, della cui vo
ce Mastriani si fa coerente 
e polemico interprete di fron
te alia nuova classe dirigen-
te: c Non temiamo di asseri-
re che molte leggi che riguar
dano la proprieta sono ingiu-
ste, in controsenso alia civil-
ta dei tempi. Cadde il feuda-
lesimo alia voce del progres-
so, ma non cadde I'esoso edi-
ficio dei privilegi, degli abu-
si, dei contratti draconiani ga-
rantiti dalla legge. La setta 
df privilegiati a' quattro ven-
ti: La proprieta e sacra e 
inviolabile —. E con questa 
scnlenza fu imbacagliata la 
parola del gran codice dei di-
rilti delVuomo... >. 

Se la storia, la cronaca, la 
osservazione quotidiana di un 
processo di degradazione uma-
na e sociale .sono il materia-
le di costruzione, la passio
ns ideologica di lontana estra-
zione illuministica e ormai 
colorata di socialismo e U ce-
mento che mantiene in piedi 
questi fluciali romanzi-saggi, 
dove si possono trovare fo-
sche storie di delitti alter
nate a consign igienici e a ra-
pidi compendi di recenti con
quiste scientifiche, in un im-
pianto narrativo libera da 
preoccupazioni architettoni-
che come certi fatiscenti edi-
fici dei piu miseri vicoli na-
poletani. E rivolto ai nuovi 
scrittori « realisti », forte di 
una milizia letteraria durata 
quanto una vita, Mastriani po-
tra affermare: «Che C- mai 
cotesto rumore che si leva 
intorno al realismo? II reali
smo Vho inventato io. Che e 
cotesta Nana, che tutto il 
mondo n'ha da discorrere co
me delVottava meraviglia? lo 
ho scritto i "Vermi"*. 

Dell'ibrido compromesso 
della narrazione popolare, ra-
pidamente bruciate le scorie 
letterarie, rimaneva in eredi-
ta agli scrittori della genera-
tione realista napoletana ( t 

per prima Matilde Serao), la 
miniera di dati e notizie rac-
colti dal Mastriani sulla vita 
dei bassifondi cittadini e una 
vena torbida quanto si vuole, 
ma non per questo meno im-
petuosa di accorata partecipa-
zione ai drammatici proble
mi sociali della citta che 
peraltro, nella produzione del 
popolare appendicista, non 
potendo sfociare in una chia-
ra coscienza politica, si sa
rebbe fermata al momento 
della protesta e della de
nuncia. 

Dopo il romanzo popolare 
di Mastriani il breve capito-
lo del romanticismo sociale 
in Italia si pud considerare 
virtualmente chiuso: il rap
porto fra i nuovi gruppi in-
tellettuali e la realta popola
re dell'Italia unita non pas-
sa piii attraverso i canali del-
I'appendice, che, seguendo una 
parabola involutiva analoga a 
quella riscontrabile in Fran
cia, e \iservata generalmen-
te o alia anticipazione (ma
gari parziale) di romanzi che 
i grandi editori si accingono 
a pubblicare o alia pubblica-
zione di vecchi romanzi stori
ci tornati di moda per sup-
plire Vesiguita della produ
zione contemporanea o di pro
dotti di triviallitleratur. 

E' il momento dell'accen-
tuarsi della frattura gia esi-
stente fra intellettuali e clas
si popolari e dei romanzi di 
Carolina lnverniz'io, fortuna-
tissimi quanto mediocri adut-
tamenti dai feuilletons di pu-
ro intrigo di Ponson du Ter-
rail, Xavier de Montepin, ma
gari dello stesso Francesco 
Mastriani, che appaiono con 
inappuntabile regolarita fin 
oltre il primo decennio del 
Novecento, quando anche 
Mussolini si dedicava alia nar
rativa stampando, in appendi-
ce al «Popolo» di Trento, 
un romanzaccio storico a for-
ti tinte anticlericali, <t Claudia 
Particella, Vamante del cardi-
nale ». Del resto in Francia, 
mentre Michel Zevaco tenta-
va di rinnovare le sorti del ro
manzo storico con una verni-
ce di erotismo, era ormai ve-
nuta I'epoca del genio del 
male creato da Allain e Suve-
stre, Fantomas, terrificante 
proiezione sullo scenario del
la vita contemporanea ormai 
alle soglie della prima guer
ra mondiale, del mito nega-
tivo del crimine, e illuslre 
capostipite di una serie di 
implacabili nemici dell'ordine 
pubblico evocati dall'inquieto 
inconscio collettivo per esor-
cizzare la paura del presente. 

Canovacci 
a sensazione 
In Italia, ormai profilatasi 

nettamente la disfatta delle 
speranze risorgimentali, con 
il rafforzarsi, alia fine del se
colo, di tendenze conserva-
trici e reazionarie all'interno 
della borghesia e con la svol-
ta neospiritualista e irrazio-
nalisla dei maggiori scritto
ri nei quali si idenlificava 
con la classe egemone la cul-
tura nazionale, da D'Annun-
zio a Fogazzaro, la lettera
tura popolare (con Vunica ec-
cezione quanto a decor lette-
rario del romanzo di Luigi 
Natoli c / Beati Paoli >, digni-
tosa utilizzazione degli sche
mi di Dumas pere per un 
libro ancor oggi popolare in 
Sicilia) si identifica con i sot-
toprodotti del feuillelon del
la Invernizio — una monoto-
na serie di variazioni su un 
prevedibile e rassicurante ca-

nova.ccio a sensazione — o, 
di qualche gradino superior*, 
col dannunzianesimo di lar
go consumo (adattato anche 
alle esigenze della «.sartine 
d'ltalia»; di Guido da Ve 
rona. 

Se questa e la regola gene-
rale non si pud tacere tiitto-
via la coraygiosa proposta al-
ternativa a questa sdrucita 
«ufficiulitd», formulata in 
quella Milano dove era ancor 
viva I'eco della contestazione 
degli scapigliati e I'esempio 
rivoluzionario di Zola e Val-
lees: Vintellettuale proletario 
Paolo Valera scrive, alle io-
glie del nuovo secolo, uno 
straordinario romanzo, «La 
folia t>. In esso la precisiune 
naturalistica della documenta
zione, Vitwalzante denuncia 
delle condizioni di vita del 
proletariat e sottoproletaria-
to milanese si dispongono in 
un libera contesto narrativo 
che, escludendo i «protago
nisti ». infrange lo schema del 
romanzo ottocentesco in no-
me di una raggiunta chia-
rezza ideologica e politica. 

La voce 
delle masse 

La « folia » dentro e fuori 
delle pagine del romanzo ai 
prepara ad occupare il pro
prio posto nella storia: «La 
nostra o una folia virile che 
si muove, che si agita, che 
strepita e si coalizza tulle le 
volte che la legge del privile-
gio le nega un diritto. La no
stra non e piii uno stoma-
co con le mani giunle e gli 
occhi verso il Dio che ha re-
so divina la miseria: e mia 
testa con la voce imperiosa 
e col verba che e tutta una 
solievazione: esige (...). Noi 
entriamo nello steccato della 
lotta di ctasse ad occupare 
il nostro posto di combat-
tenti e ad affermare la su-
perioritd fisica ed intellettua
le della folia che anela Vabo-
lizione o'ei ricchi e dei pove-
ri (...). La bocca del popolo 
sard il nostro dizionario. La 
lingua letteraria degli indivi-
dui-d insipida, scolorita. fred-
da come se uscisse dalla tom-
ba. Quella delle masse e vi
va, gagliarda, ardente come 
Valito di una fornace...». 

Che questa « folia :> now fos
se soltanto quel che avanza-
va di un mito populistico so-
pravvissuto al suo tempo lo 
avrebbero confermato la guer
ra, il dopoguerra, la dittatu-
ra: « Aspetio che tu mi fac-
cia fucilare » rispose tranquil-
lamente Valera all'ex-compa-
gno Mussolini ormai all'api-
ce del potere («Ci sei an
che tu. follaiolo »...), durante 
un ricevimento offerto al t du-
ce » dall'Associazione Stampa 
di Milano, certo ormai che la 
«folia » non sarebbe rimasta 
sotto il tallone di ferro del 
fascismo inerte materia del-
I'ultimo romanzo « popolare x>. 

Enrico Ghidetti 

F I N E - I precedent! arlico-
ti sono siati pubblicali il 19 
e il 22 settembre. 

( 1 ) II Icttore interessato alio 
argomento. oltre alle pagine di 
Marx ed Engels in * La sacra fa-
miglia 1 e di Gramsci in « Lette
ratura na2ionale >, potra consulta-
re A. Del Monte, c Breve storia 
del romanzo poliziesca », Bari, La-
terza, 1972; Umberto Eco - c In-
troduzione a E. Sue " I misteri 
di Parigi" », Milano, Sugar. 1965 
e introduzionc a c I Beati Paoii ». 
Palermo, Flaccovio, 1971 ; Angela 
Bianchini • c II romanzo d'ap
pendice ». Torino. ERI, 1969; 
A.A.V.V. c Entrctiens sur la para-
litterature », Paris. Plon. 1970: 
A.A.V.V. c Cenl'anni dopo », Al-
manacco Bompianl, 1972. 

CON UN APPARECCHIO SVIZZERO 

ORA ANCHE VOI 
DIRETE ALT 
AL VELENO 

DELLE SIGARETTE 

v„ 

Vi tficiamo subito che non 
-i tratta di nna aicrficfn*. 
Un'axienria svizzera ha bra-
vettato « alfruto on congegno. 
ch« erita tvtte le tfannese 
c o n m n i u e del foroo, sosti-
luendoii alia nwncaoza 4i vo
lenti «1 wwettcie de! fvma-
tore piu o meno accanito. Si 
tratta di on bocchino con re-
gofatora di miscela aria-romo, 
per cot il romatora wnelte 
eradatawento di fumare, tenia 
•offrira per la mancanza bro-
•ca di nicoHna. E* il fumatore 
che resola, f iorno per eiorno, 
la qoantita di room aspirato 
(par no* privMdosi del pie-
cere della •iearetta fra le 
d i ta) , H I K M a n a smesao di 
fttmara del tutto, entro poco 
pin di OTiarrro Mttimane. Con 
• o n t o appartcchio ai ha co-
mnnejoe il piacere ptlcoloeico 
del tamo, si disintossica I'nr-
oanisino lentssunie, senta ali 
elfetti dannotl di una bnuca 

sottraztone di droga, delta cat
tiva digestione, della dimino-
zione della memoria e cosi via. 

Scrivete oggi stesso a * Leak 
Italiana » Sczione UL 1 • Corso 
Porta Vittoria 23 • 20122 Mila
no, e riccverete contrasscgno il 
bocchino brcv«t!ato Air Smoke 
Regulator per sole lire 5.900, 
piu spese postali. Non man
date denaro ORA! - Pagherete 
al postino alia consegna del 
pacco. Caranzia: se entro otto 
giomi dal ricevimento, dopo 
aver segaito le istnnionl, non 
avrete tratto alcun giovamento, 
potrete restituire II bocchino, 
purche nello stesso stato in 
cui 1'avete ricevuto e saretc 
rimborsati integralmente della 
somma versata. Scrivete subito 
per difendcre finalmente voi 
stessi dai gravi danni del 
(anw, dalla nociva abitodine 
alia droga. Scrivete OGGI 
STESSO. 
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