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«I Promessi sposi» un grande romanzo poco amato dagli italiani. Tutta colpa della scuola? 
ALTAN 

••Quell* del "Promessi Sposi"- dice AHan • e stata 
una lettura che ha reso difficile gustare II libro. A 
parte le frequent! intemuioni dovute alle note e 
allesplegazlonldl variorjpo, pensoche un libro la 
cui lettura si trasdna per un intero anno scolastico 
sla roviiurto comunque. Ahneno la prima lettura, 
qualunque sia H libro, deve essere veloce. No, 
francamente • aggiunge il disegnatore e lo 
scrlttore - nel leggerlo non ho avuto una 
partkolare partecipazione emotiva. Non lo ho mai 
riletlo per intero - conclude Attan - f one proprio a 
causa del trauma di quella prima volta». 

PARIEni 
Alba Parietti non ha un partkolare amore per il 
romanzo dIAIessandroManzoni: «Certoeunodei 
romanzi che si leggono per primi e che piu t i resta 
Impresso, ma almeno alia prima lettura non ml 
colpi. Piu che i personaggi diRenzo e Lucia • dice 
I'attrice • lafigura piu interessante mi e sembrata 
quella della monaca di Nonza. E un libro che si 
leggeva e si legge perche si deve, come in fondo 
awlene un po' pertutti i classic!. Sono tornata a 
rileggerlo - aggiunge Alba Parietti • anche dopo la 
scuola, e questa volta per il puro piaceredi farlo e 
non per un'imposizione scolastica». 

KOSTNER 
-Non ho un buon ricordo de «l Promessi Sposi., per 
come II ho studiatiascuola, dice la sciatrice Isolde 
Kostner. La storia in se e bella e awincente, ma lo 
studio era appesanttto da troppe interpretazioni, 
note, letture crtHche, spesso mi sf uggha di vista 
I'opera nel suo complesso, avrei preferito potermi 
dedicare di piu alia lettura pura e semplice. Credo 
cheunminimodi interpretazione sia necessaria, 
perche si tratta di un libro scritto in una lingua 
assai dh/ersa da quella attuale e senza alcune note 
esplicative la lettura sarebbeimpossibile.Ma 
senza esagerare». 

• Nella Biblioteca della Pleiade 
esce una edizione dei Promessi spo
si corredala da un ricchissimo 
commenio (e da quella Stona del
la colonna infame, che I'autore 
concep) come diretta appendice al 
romanzo). Sia I'introduzione di 
Angelo Stella, che il commento 
(curato dallo stesso e da Cesare 
Respossi) sono orientati secondo 
una prospettiva filologico-linguisti-
ca die ha un notevole rilievo nella 
tradizione critica manzoniana, ma 
che ormai sembra aver perduto vi-
gore: essa (ornisce assai validi rilie-
vi anaiitici, ma non sembra riusclre 
a inettere in gioco tutte le forti ten-
sioni letlerarie, storiche, ideologi-
che del romanzo manzoniano ne 
offrire al possibile lettore quegli 
scalti interprelativi capaci di rimet-
tere in circolo la vitalita di quest'o-
pera che nel noslro paese conli-
nua ad avere una fortuna ambigua 
e contrastala. 

Del reslo chi ha fatto le scuole 
superiori tra gli anni 50 e 60 e poi 
ha contlnuato ad interessarsi di 
letleratura, ha per lo piu avuto un 
cattivo rapporto con Alessandro 
Manzoni: e specialmente se si e 
trovalo ad "uscire» da una tradizio-
nale educazione cattolica e ad in-
contrare la modema cultura laica 
non ha potato amare Manzoni; lo 
hanno sempre irritato la sua reli
giosity e il suo moralismo, i suoi 
atteggiamenti di censura verso in-
teri settori della vita dell'uomo, i 
modi e le azioni di molti suoi per
sonaggi (in primo luogo la «rigida» 
Lucia). L'uso che dei Promessi 
sposi si e fatto nella scuola italiana 
e i modelli cntici a cui la loro lettu
ra e stata piu di frequente ricon-
dotta non hanno d'altra parte con-
tribuito in nessun modo a far ama
re il romanzo manzoniano: le in
terpretazioni di tipo cattolico (tese 
a mettere in evidenza il richiamo 
manzoniano all'azione della prov-
videnza), quelle di tipo idealistico 
(originato dalla famosa formula di 
De Sanctis dell'«ideale calalo nel 
reale»), quelle di tipo realistico 
(tese a mettere in primo piano il 
rilievo storico del mondo degli 
«umili»), quelle di tipo politico-
compromissorio (portate ad insi-
stere sul valore della sintesi tra tra
dizione cattolica e cultura laica) 
hanno elevato attorno a Manzoni 
una pesante cortina, che ha coper-
lo sempre di piu il suo romanzo. 
Ed e stato facile, per i lettori laid e 
•di sinistra* della mia generazione, 
opporre al moralistico e prowi-
denzialistico Manzoni, il radicate 
pessimisino, I'empito sentimentale 
del grande Leopardi, ateo e mate-
rialista. 

lo continuo a sentirmi leopar-
diano: per tante ragioni non posso 
essere che leopardiano. Eppure 
solo da pochi anni credo di awer-
tire quanto grande sia anche il 
«nemico» Manzoni: a leggerlo da 
vicino, a nflettere sul modo in cui 
lo hanno letto ed amato alcuni 
grandi scritton del Novecento (da 
Gadda a Sciascia), a seguire alcu
ni sviluppi della critica a noi piu vi-
cina (dai libri di Ezio Raimondi fi-
no a quello appena uscito da Ei-
naudi di Salvatore Nigra, «La ta-
bacchiera di don Lisander», su cui 
vorrei tornare in altra occasione), 
si ha la sensazione di quanto si 
perda a non frequentare questo 
grande scrittore. L'uso del Promes
si sposi nella scuola, I'intenzione 
di fissarne il messaggio entro un 
modello educativo di tipo npositi-
vo>, I'ollica moralistico-paternali-
stica di molte letture, hanno impe-
dito di vedere fmo in fondo la for-
za e la singolarita di questo ro
manzo: un libro che, oltre a svol-
gersi su di una fortissima tensione 
narrativa, mette in gioco, nell'in-
treccio e nella vita dei personaggi, 
tutte le domande essenziali poste 
da un intero mondo e un'intera 
tradizione culturale, tutto il senso 
dell'esistere degli uomini e del loro 
prolungarsi e modificarsi nella sto
ria, tutta la difficile e oscura persi-
stenza della ragione nella storia, 
Libro totale, quanto lo sono stati 
pochi alln (e ci6 spiega i'accanirsi 
dell'autore in varie redazioni, la 
sua cura ossesslva per la lingua): 
libro in cui la (elicits narrativa, la 
sovrana capacita di delineare si-

tuazioni, gesti, rapporti, di rappre-
sentare un mondo organico, arti-
colatissimo, in movimento, si so-
stiene su una inquietudine, su una 
infaticabile e corrosiva problemati-
cita, su una vera e propria insoddi-
sfazione per ogni definirsi e fissarsi 
della parola, del comportamento 
umano, delle scelte morali. 

La singolarita dei Promessi sposi 
(cid che rende dificile una lettura 
che voglia toccare tutte le pieghe 
della loro problematicita) sta in 
pnmo luogo nel fatto che si tratta 
di un romanzo che nasce e si svol-
ge quasi contra se stesso. l'impul-
so a narrare e a cercare un pubbli-
co si collega per Manzoni ad una 
ostinata e totalizzanle ricerca di 
«verita». Egli vuol raccontare una 
storia finta che perd sia il piu pos
sibile intrisa di vero; ha una poten-
tissima immaginazione letteraria, 
ha una mente capace di dare vita 
ricchissima alia finzione, ma nello 
stesso tempo sente I'esigenza che 
nel mondo, nella comunicazione 
sociale, nell'esperienza stessa del 
pubblico, circoli il «vero», una ra-
zionalita rivolta a scalzare I'illusio-
ne e I'errore che insidiano in ogni 
momenta la vita degli uomini, che 
continuamente deformano i loro 
rapporti, che protervamente so-
stengono la presenza del male nel 
mondo. Nella sua rappresentazio-
ne la ricerca della realta, I'aspira-
zione a costruire un mondo orga
nico e complesso e 
insleme «vero», coin
cide con una rincorsa 
sempre inquieta e 
mai sopita a stanare il 
male e I'errore, a 
mettere in luce il mo
do In cui esso si inse-
dia nella concreta vita 
degli esseri, nel loro 
spirito e nella loro fi-
sicita, nei loro gesti e 
nelle loro disposizioni 
mentali. 

Un narratore di 
questo tipo puo riu-
scire antipatico, pud 
sembrare addirittura 
un rompiscatole, an
che perche si impe-
gna a smentlre conti
nuamente ogni spinta 
ad identificarsi con i 
personaggi e con le 
situazioni del roman
zo: la sua narrazione 
e sempre regolata da 
un principio di «stra-
niamento», afferma il 
suo potente respiro 
negando ogni identifi-
cazione (sia dell'au-

L'uscita, nella Biblioteca della Pleiade, di 
una nuova edizione dei Promessi sposi 
offre lo spunto per indagare sul difficile 
rapporto tra Manzoni e il pubblico dei 
lettori. Colpa della scuola che non ci ha 
fatto amare questo scrittore e i suoi per
sonaggi? Troppa irritazione per la sua 
religiosita, i suoi atteggiamenti di censu

ra, il suo moralismo, i suoi personaggi 
troppo rigidi, innanzitutto Lucia? Eppure 
a leggerlo da vicino si scopre nei Pro
messi sposi una fortissima tensione nar
rativa, un mettere in gioco, attraverso i 
personaggi, tutte le domande essenziali 
poste da una tradizione culturale e tutto 
il senso uell'esistere degli uomini. 
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tore che del pubblico) con la ma
teria romanzesca. Questo rifiuto 
dell'identificazione e del suoi mec-
canismi e legato ad un'altra essen-
ziale ossessione che domina tutta 
I'attivita letteraria di Manzonr 
quella della responsabilita della 
letteratura, del suo concreto agire 
sulle menti e sulla vita dei lettori, 
dei modelli che essa si trova a pro-
porre al pubblico. Troppo sempli-
cistico sarebbe vedere in questa 
cura deila responsabilita della let
teratura nient'altro che I'effetto di 
un moralismo cattolico troppo 
lontano ed ostile all'orizzonte del
le nostre menti laiche ed emanci
pate al di la del suo moralismo, 
Manzoni awerte con un vigore 
estremo il dramma di un'arte che 
intenda rivolgersi ad un pubblico 
vasto ed indifferenziato e sia co-
sciente dell'azione che 1 suoi mo
delli possono fare sui diversi strati 
di quel pubblico Egli si interroga 
sull'effetto della rappresentazione 
artistica sulle disposizioni mentali 
dei destinatan, e afferma I'esigen
za (quanto mai lontana da tutto il 
percorso della comunicazione 
contemporanea) di un'arte che 
non diffonda illustone, che non su-
sciti nel pubblico una pencolosa 
disposizione ad «imitare». che non 
imponga modelli ingannevoli e in-
congrui ad esseri umani che non 
possono effettivamente vivere quei 
modelli, che da essi restano esclu-
si nel momento stesso in LUI sem-
brano fruirne 

Manzoni ci pone insomma il 
problema, essenziale anche dal 
nostra punto di vista contempora-
neo, della responsabilita dei mes-
saggi e dei modelli diffusi dalle for
me cultural!, e in particolare della 
responsabilita verso chi non e in 
grado di controllare cnticamente 1 
messaggi stessi e verso chi e esclu-
so dalla sfera di esperienza da essi 

rappresentata (e mi 
pare che oggi egli ci 
possa insegnare molte 
cose proprio per una 
riflessione non morali-
stica e non patemali-
stica sulla presenza 
della violenza e del 
sesso nei messaggi 
che affollano la nostra 
vita quotidiana que-
stione questa oggi 
molto dibattuta). 

Ma il bello e che in 
Manzoni tutta questa 
sofferta problematici
ta si incarna nella rap
presentazione, nella 
creazione di un den-
sissimo mondo stori-

AlbertoSordi 
nella parte 
di 
DonAbbondio 
nei "Promessi 
Sposi-
televishfi 
diNodta 

Con Renzo e Lucia, tv maggiorenne 
• ROMA / promessi Sposi? Un affare da 
rotocalco 0 da teleromanzo Era la Rai di 
Sergio Pugliese, anno di grazia 1967, canale 
unico, quella in cui esplose il «caso» della 
storia d'amore di Renzo e Lucia Per la pri
ma volta i rotocalchi avevano seguitt, passo 
passo quella lunga produzione tv (c'erano 
voluti anni, e miliom, per amvare al termme 
dell'ambiziosa impresa), la scelta degli alto-
n, le prime nprese «m eslerni". Per la Rai era 
il raggiungimento della «maggiore eta». con 
il teleromanzo firmato da Sandro Bolchi, 
che aveva scritto la sceneggialura insieme a 
Riccardo Bacchelli, la tv non solo osava spe-
rlinentare nuove tecnologie (tutte le nprese 
fatte in elettronica), approdava in nuovi stu-
di (il mitico Studio 3 di Milano), ma soprat-
tutto metteva in scena // romanzo Manzoni 

SILVIA dARAMBOIS 

E da allora nell'immaginario collettivo Don 
Abbondio ha avuto le sembianze di Tmo 
Carrara, I'lnnominalo quelle di Salvo Ran-
done, Fra Cnstoforo quelle di Luigi Vannuc-
chi: e citiamo loro prima di Renzo e Lucia (i 
giovanissimi Nino Castelnuovo e Paola Pita-
gora) perche il pubblico - secondo i son-
daggi della Rai -, in quella storia dove i buo-
m erano buoni e i cattivi cattivi via tv non 
sapeva restiluire 1'iroma di certi passaggi 
manzoniani), aveva scelto come perfetti nel 
ruolo proprio quegli atton Aveva prcrmato 
quel personaggi 

Un successo clamoroso. a fuior di popo-
lo, oltre diciotlo miliom di speltalori con un 
vertiginoso indice di giadimenlo I 'vecchi* 

Piomessi Sposi, pur tra le cntiche degli 
esperti, avevano trovato nuova giovinezza in 
quel feuillelon che traduceva in immagini, 
pressoche alia lettera, il romanzo E lo ren-
deva alia portata di tutti. 

Vent'anm dopo la rai ci nprova. E dell'89 
lo sceneggiato di Salvatore Nocita, interpre-
tato nei nioli di Renzo e Lucia da due atton 
stranien, Danny Quinn e Delphine Forest 
•Un minisenal amencano, un film di cappa 
e spada, un western" la critica non fu tene-
la, nonostante il Don Abbondiu di Alberto 
Sordi e I'Azzeccagaibugli di Dano Fo Ma gli 
ascolti, ancora una volta, sono quelli del 
s-uccesso' 14 milioni di media E lo stesso 
sceneggiato die Raiuno sta nproponendo in 

prima serata la domenica sera, ma quel suc
cess! sono lontani: la prima puntata, dome
nica scorsa, ha avuto infatti un seguito di 
appena tre miliom e 896mila lelespettaton 
Un flop 

Una trasposizione del tutto diversa e stata 
invece quella tentata dal Trio Solenghi-Mar-
chesini-Lopez, che in quel gennaio '90 
quando apparve in tv il loro lavoro erano al-
1'apice del successo una lettura tutta ironi-
ca, dove la satira era indinzzata anche alia 
tv Ed ecco allora in scena Pippo Baudo e 
Wanna Marchi tra gli interpreti Eppuie an
che quel tentath'" adrico, pur non comple-
tamente nuscito, divento un piccolo «caso» 
(forse anche per mento degli studenti che 
sulle sudate carte manzoniane dovevano 
studiare). 

co ed esistenziale, in cui si vede 
continuamente in atto la presenza 
del male, della violenza, dell'eno-
re, nella vita di relazione, nello sta
re in society degli uomini, nei rap
porti personali e nei grandi eventi 
collettivi Manzoni guarda in primo 
luogo a coloro che la storia sono 
costreth a subirla, alle esistenze 
che la grande stona schiaccia ed 
ignora, la sua parola e dominate 
da una appassionata sollecitudine 
verso gli esseri costrelti oppressi 
dalla violenza del dommio questa 
e del resto cosa nota, che ci han
no insegnato anche a scuola (ep
pure sembra che la nostra societa 
attuale, tutta tesa alia conferma e 
all'esaltazione di se stessa, abbia 
perso completamente la coscienza 
della sofferenza della storia che 
abbiamo alle spalle, non nesca 
piu nemmeno ad «msegnare» a 
scuola queste cose) Questo senso 
della violenza stonca fa leva su di 
una angosciosa coscienza della 
forza del male, dell'effettualita che 
nella vita sociale hanno I'errore, la 
falsa coscienza. la potenza esteno-
re 

Da questo punto di vista an-
drebbe parzialmente rovesciata la 
gia ricordata formula di De San
ctis, dell'"ideale calato nel reale». il 
grande quadra dei Promessi sposi 
si costruisce in realta in una soffer
ta verifica della sproporzione Ira II 
valore e i limiti della realta, in una 
continua correzione delle stesse il
lusion! della regione e dell'ideale 
nel loro disporsi entro la realta, in 
un nconoscimento di quanto la 
storia degli uomini sia governata 
dall'illusione, dall'accecamento, 
dall'eteronomia del fim. E basta n-
cordare la celebre battuta del ca-
pitolo Vlll con cui il narratore criti
ca le parole di commiato di fra Cn
stoforo a Lucia («il cuor mi dice 
che ci rivedremo presto»): «Certo, 
il cuore, chi gli da retta, ha sempre 
qualche cosa da dire su quello che 
sara Ma che sa il cuore? Appena 
un poco di quello che e gia acca-
dutO". 

A questo punto sarebbe forse il 
caso di dilungarsi in una difesa di 
Lucia, forse uno dei personaggi 
femminili meno amati e amabili 
della letteratura mondiale, ma di 
cui si pud riconoscere la grandez-
za se se ne comprende la distanza 
dalle donne della tradizione lette
raria, dalle Laure, dalle Angeliche, 
dalle Dulcinee, e si awerte il valo
re strutturale della sua sicura de-
terminazione, della sua castita di 
solito tanto spiacevole per i lettori 
laici Lucia e una delle prime figu
re di donne della letteratura ad es
sere pnva dell'aura letteraria risa-
lente ai modelli dell'amore-passio-
ne, e persistenza e resistenza di 
una vita che sa che ll suo valore e 
al di la della vita, ma che sa fare i 
conti con i limiti del mondo che le 
e toccato In essa e in atto una cri
tica di tutte le possibili eroine ro-
mantiche, una contestazione di 
ogni narcisismo e di ogni esercizio 
accecante dell'eros. Prima di Ma
dame Bovary, e la piu assoluta an-
ti-Bovary della letteratura. nel suo 
casto cattolicesimo, c'£ la nobilta 
della nservatezza e del perdono, la 
sicurezza della venta e della giusti-
zia della dimessa normalita dell'e-
sistere 

Chissa che non ci sia bisogno di 
ncordarsi di Lucia nel nostra mon
do in cui 1'erotismo e ridotto a esi-
bizione pubblicitaria, in cui una 
comunicazione irresponsabile 
(strutturalmente pornograiica) 
impone un bovansmo di massa? 
Chissi se non si debba scoprire 
che ormai, c'e piu eras nella casta 
Lucia che in tutte le splendenti c 
levigate bellezze che si agitano su 
schermi e passerelle? 

E comunque, al di la di questo 
paradosso, credo che oggi sareb
be dawero urgente ritrovare un 
modo vivo ui leggere don Lisan 
der fare ancora i conti con questo 
padie cosi difficile e cos] mquieto 
del romanzo italiano- magan per 
cercare ancora una letteratura che 
sappia confrontarsi (come in mo
do diverso hanno fatto i "manzo
niani" Gadda e Sciascia) con le 
contraddiziom della vita e della 
comunicazione contemporanea. 


