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a Ernst 

L'uomo politico e scrlttore austriaeo Ernst 
Fischer, II 3 luglio prossimo, avra sessanta-
cinque annl. Per I'occasione, amici e compa-
gnl lo festeggeranno offrendogli un manipolo 
di scritti In suo onore. II compagno Ranuccio 
Bianchi Bandinelll gll ha inviato uno scrltto 
(che fara parte della raccolta da offrire a 
Fischer) che nol pubblichiamo ben volentleri 
associandoci, cos), all 'atto di omaggio alio 
scrlttore, all 'uomo, al compagno illustre. . 

EKNST FISCHER e nato il 3 luglio 1899 da una 
famiglia di ufficiali dell'esercito austriaeo Si laureo in 
Lettere e Filosofia aH'Universita di Graz, quindi fu re-
dattore del giornale socialdemocratico Arbeiterwille e, 
poi, dal 1927, della Arbeiterzeitung di Vienna Dopo le 
grandi lotte del febbraio 1934, si iscrisse al Pattito comu-
nista. L'Anschluss nazista lo costrinse all'esillo.' Fu in 
URSS e, dopo la guerra, entro come sottosegretario al-
l'lstruzione nel governo provvisorio austriaeo. Deputato 
dal 1945 al 1959, dovette lasciare la ' politics attiva a 
causa di una malattia' di cuore. . . 
OPERE: 

1924: «La spada di Attila >, dramma rappresentato 
al < Burgtheater »; 

1931: « Lenin > dramma rappresentato al < Carlthea-
ter >; • • • • • • • . ' • . ' . ' -

1945: « La formazione dei caratteri nazionali del po-
polo austriaeo; ' • ' > • • • > • ' . - • • .-• 

• 1946: < II Fanale »; < Austria 1848 >, c Liberta e per
s o n a l i t y ; 

1947: < F i a m m a nera > (raccolta di poes i e ) ; 
1949: < Cuore e bandiera > (raccolta di poes ie ) ; « Ar

te e u m a n i t a > (Saggi tra i quali < Delia indispensa-
bi l i ta dell*Arte >, ripreso e ampl ia to poi nel 1959, co* 
st i tuisce il suo maggiore impegno teorico per una este-
tica marxista , sotto l'influenza di Lukacs ) ; 

1952: < Perche amiamo > (raccolta di l i r i che) ; 
• 1 9 5 3 : < Poesia e Interpretazione » (saggi cr i t ic i ) ; 

1955: c II Principe Eugenio »; 
1962: € Da Grillparzer a Kafka * (saggi critici, tra i 

quali di particolare interesse que l lo su Musil v is to dal-
r in terno del la cultura austr iaca) ; 

1963: « Problemi della g iovane generazione: impoten-
za o responsabil ita? >; 

1963: « Elegie postume di Ovidio > ( formalmente per-
fett i , quest! componiment i poetici immaginano un Ovidio 

? che nell*esilio da sfogo ai suoi r isentimenti politici al 
' t e m p o stesso che scrive e manda a Koma le sue confor-
.'; mis te < Elegie dal Ponto >. Si potrebbero dire le « Ele-
.: g ie R o m a n o di un Goethe di o g g i ) . 

Caro Ernst Fischer, 
debbo purtroppo riman-

dare ancora il nostra spes-
so progettato inconlro; ma 
vorrei almeno che queste 
righe La raggtungessero 
per il 3 luglio e Le portas-
sero il mio cordiale saluto 
e i miei auguri migliori. 
con sincera amictzta. 

Vorrei, perd. che questo 
mio saluto fosse anche 
espressione della ricono-
scenza che Le dobbinmo 
per cid che Lei ci ha dato 

; con le Sue opere. Ho 
• scritto * ci ha' dato ». al 
plurale, perchd in esso 
comprendo tutu coloro che. 
sia pure a diverso livello 
di capacita hanno posto. 
in questa cosi significativa 
stagione nella quale c ve-
nuto a cadere il nostro 
tratlo di esistenza. le loro 
migliori energie tntelleltua-
li a sertrizio di quella gran-
de trasformazione • della 
condizione umana che e" in 
cammino: per comprendcr-
la e per contribuire ad 
essa. 

Per coloro che sono del
la Sua (e della mta) eta. 
la cui prima gtovmezza st 
svolse ancora in nnni ai 
quali noi oggi possmmu 
guardare in certo modo co
me alia preistoria dci tem
pi che slanno per matura
te, quel compito che not 
stessi ci stamo posti assu
me un particolare contenu-
to. Per not, non si tratta 
affatto di trovare soluzwm 
di compromesso: ma si 
tratta dell'aver nconaseiu-
to che nella cultura del 
XIX e dell'inizw del XX 

1 secolo si era andata for-
mando, dopo lunghe ncer -
che, una tecmca del lavo-
ro intellelluale che puo es-
sere utile a quella mi ova 

. cultura che si tratta dt co-
struire e alia quale c teso 
il nostro sforzo, perche es
sa deve essere una cultura 

\ migliore e piu elevata di 
" quel la che ci era stata tra-
' smessa per tradizione Sa-

rebbe stoltezza respmgertr 
•e disprezzare quella con-

quista e quella interior*: 
cspenenza, per daverle poi 
rilrovare e ricosiruire fa-

\ ticosamente. . < 

> " Fro leri e domqni non 
Hoccorre, questa1 uolta, che 
I vi sia una «eld bum >. 

^Ttm pith questo, se noi 

sxamo, come mi sembra, 
d'accordo che la piu alta 
conqmsta della cultura eu-
ropea tradizionale e stata 
hi raggiunta capacita della 
comprensione del fatto 
storico e della metodolo-
gia di essa. comprensione 
slorica degli eventi esle-
rxori e inlenori all'uomo. 
Infattx, la cultura non e 
poi altro che la capacita 
di comprendere il presente 
in tutu i suoi aspetti. sor-
rella dnlla conoscenza del 
passalo E noi siamo con-
vinti che la metodologia 
marxista pud essere la mi
gliore per approfondire 
quella comprensione ston-
ca e per volgerla a nuovi 
fim. . • ' . . . . 

Quella capacita di com
prensione. tuttavia. non la 
si acquisisce una volla per 
tutte. Essa deve senipre 
di nuovo esser conquista-
ta dalla nostra cultura e 
dtfesa: lanto contro iirra-
zionaltsmo che in vane sue 
forme svolazza e volleggia 
intorno a. noi.in aggunto 
di un momento dt < sueno 
de la razon >. quanto con
tro tulle le seduztom del 
dogmalismo De»'e>>sere dt
fesa anche contro gli eeiui-
L-OCI che sorgono scmplice-
mente dalla stupidagqine 
umana e dalla chtusura 
menlale, poiche purlroupo 
e nolo, come si usa dire 
qui da not, che la mamma 
deglx stolti e sempre in 
stato dt gravidanza. Ma 
nei grandi trapatsi storict, 
mai tl fanatismo e il selta-
rismo hanno condotio a 
conqutste durevoli e trui-
tuose, anche sc possa es
ser fonle di individuate 
compiacimenlo tl sentirst 
porlalort • della vera fede. 

Questo particolanssimo 
compito dello scrittore e 
del poela, del cri l ico e del 
saggista. e slalo da Lei, 
caro nmrco e compagno, 
impersonato e svolio m 
modo assai elevalo. Mi 
consenla, pertanto che to 
l.u ringrazi (anche sc da 
tanto piu modesla prospel-
livai per tu i to questo e Le 
purga lauyurio di ancor 
molli e frulluost anni di 
aitivtta, che e augurio non 
sollanto per Let, ma per 

\ noi tuitu 

Con sincera amicizia. Suo 
R. BIANCHI B A N D I N E L L I 

Dal taccuino di viaggio di uno dei 
segretari dell'Alleanza dei Contadini 

coltivatori 
di Cuba 

Lo spirito di lotta dei contadini e altissimo: da piu di trent'anni 
essi hanno preso il loro posto tra coloro che nel mondo si battono 
per il socialismo - L'agricoltura cubana prima e dopo la rivoluzione 

DI RITORNO DA CUBA 
Fra i molt! e complessi" problemi del-

I'cennnniia agricola cubana la- nostra 
ilelf^azione (1) ha cercalo cli compren-
dore qut'lli rclotivi ai piccoli coltiva
tor i : la formazione della loro prnpric-
la. ratteggiamcnlo ilello Stato nci loro 
confronti, le qucjtioni dei prczzi e del 

. iiuTcalo, il peso dei contadini indivi
d u a l nel quadro generate dell'agri-
collura. 

Quc5to insieme di argometili ahhrac-
cia temi di online iileologico, politico 
oil crononiiro di grande attiialila. ed 

. il modo come essi sono jiati affroniaii 
dalla rivoluzione cubana con*rnlono 
raffronti o riflessioni stille cspcrienze 
di altri paesi e sulla lotta rontadina in 
Italia. 

La riforma agraria, a Cuba, e pa.<5ata 
ntlravrrso due fa*i principali: quella 
dci primi nn'.-i del 1950. durante il go
verno di tran*i/ione, che fisso a 100 
ritari il limitc per la proprieta indivi-
duale. e quella inauguraia dal governo 
rivoluzionarin con la fissazione del 
limite a 67 eliari. 

In entrambi i casi la proprieta dci 
contadini coltivatori direlti Iradiziona-
li venne pienamente ri^pcltata e i con
tadini (affiituari. <ubaffilluari. parlirol-
lari. precari) che cnllivavann terra non 
lon>. la elilxro in proprieta, talvolta 
con «cn<ihili integrazioni. 

One clemcnti vanno *ubito rilcvati: 
la nolrvnle eMensinne del limitc e la 
«orie fi*.*ala per i l latifondo a ranna 
da «urchero. l/agricollura cubana ave-
va un forte carattere estrn*ivo c. nolle 
diffirolta dei primi anni della rivolu
zione durante i quali Taiuto tecnico 
alle campagne 5an-hh^ stato forzata-

' mente insnffirionlo. un fmzinnamonto 
orresvivo della terra avrehno ilalo vita 
ad aziende improduiiivr ed antiecono-
mi rhe: ' nel ca«o dei grandi latifondi 
ooltivati a canna, la rivoluzione ha 
\o|nio mantcnore. - per micliorare la 
proilutlivila. improve di crande e.Mon-
*iono affidale inizialmenle a coopera-

• live eolletlive che «i Irasformarono pc-
ro. ben presto, in fatlorir statali. 
• l / idra generale era che tale forma 

di conduzione avrchhe dovuto rapprc-
sentare una via intermedia per il pas-
«aggin cradnale \crso le aziende su-
tali. .Ma i lavoratori interr^^ati erano 
«tati, nella qnasi lotalita, salariati. brae-
rianti slagtonali rhe non avevano mai 
avuio alcuna poxsibilita • di acqui*ire 
una capacita imprenditorialc: cio con-
trilnti alia rapida ira«formazione di tali 
cooperative in aziende a gcMionc *la-
talc. 

Oggi a Cuba c«is»nno oltrc 200.000 
a/ionde di coltivatori individuali rhe 
norupano oltre il 50 ^t della terra co|. 
livabile e rapprescntano anche una 
ogiiale prrceniiiale • della prndutinne. 
Gran parte di cs*e *ono organizzate in 

"^cooperative di credito e di iervizi, una 
" nllra parte in cooperative « agro-peraa-

r ia*» in cui gli aderrnli cnltivano e 
I ge.otiscono colleltivamente la terra; in 

varic parti del Pacsc, molli contadini 
prcforisrono ancora non associarsi ad 
alruna forma cooperativa. 

I tlirigenli cubani 5anno brni>>iino 
die una granile aziemla puo essere tcc-
uicamcute piu avanzala; ma sanno an
che che. oggi, le aziende enntadinc rap-
presenlano una parte iinporianle, ma 
non decisiva dcllVconomia. Kd anche 
sc il loro frazionamento non consenle 
una pslensinne gcnerale della pianific.i-
zionr, nun vi e nessnna frolla nello 
sviluppo delle cooporativc colloltivo, vi 
e anzi caulcla e ri>pelto assoluto della 
libera scella dei contadini. 

I dirigenti cubani dirhiarano apcr-
lamcntc rhe in uno Stato socialista 
dove il credito, gran parte del parco 
macchine. la programmazione sono di
relti verso rintcrcsse collcllivo, i con
tadini individuali ilcvono dcrideir es
si stessi il tempo (anche lungo) di una 
loro cventnale adesionc a forme di 
gestione colleltiva della terra. 

La questionc dei prczzi dei prodolti 
agricoli e uno dei punti delicati della 
economia contadina: vi fu anzi tin 
periodo. suhito dopo la rivoluzione, in 
cui, crescendo rapidamente il liveilo 
di vita gcnerale del paose. si ebbero 
aumenti artificiosi dei prczzi del mcr-
rato contadino: cio condus^e ad atlriti 
ed errori che oggi sembrano complc-
tamonto suporati.' 

I I prodotto cimtadi.io, qitandn I'im-
presa ricevc cr.Mlito e assistenza dallo 
Stato, vicne vendmo in hunna - parte 
alle impre-e nazionali ad un prezzo fis-
sato. ed anche al libero mercato. I 
contadini. attraverso la loro organizza-
zione, ' TAN Al', intervengono alliva-
mrnte nr l dibaltito per la fissazione dei 
prczzi dci prodotti agricoli e non e ra-
ro il caso di una loro revisione quando 
non siano sufficientemenie rrmunera-
l ivi . l-a politica dei prczzi ha il dnplicc 
ohirllivo di retribuire giustamente il 
la\oro rnnladino e di garantire, attra
verso incentivi e aggiiKlamenti. i pro
dotti nccessari al paese. Per questo i 
prczzi rapprcsentano un giusto cquili-
brio che tiene conto dei costi dcllc 
aziende contadino, di quelli dcllc im
prest statali e del nocessario procosso 
di accnmnlazionc socialisla. I'na garan-
zia per il contadino e acqni«ila soprat-
tutto per i due prodotti fondamentali. 
la ranna e il tabacco. attraverso una 
forte politica di esportazione; soprat-
tutto per la canna I'accordo Ira Cuba 
c URSS per Tassorbimcnto, fino al 1970 
e a prezzo garantno. della intera pro-
duziono (che si prevede assommera a 
quella data a 10 milioni di tonnrilatc 
di tucrhero) rende sieum e romunera-
livo il lavoro. c, piu in gonerale, renile 
Miffirirntemcnte stabile tutla IVcono-
mia nazionale. 

Lo Stato aiuta i contadini attraver>n 
la conccssione di credit: a breve * a 
lungo termtnc con un tasso massimo 
del A % per il credito di escreizio e 
del 2 •<• per I'acqnisto di macchine. Pin 
ampio e impegnato i Painto per le fat-

toric eolletlive: in una di esse abbiamo 
visilato un impianto di irri^aziom-. 
i-ostruito a tolule carico dcllo Stato, 
per varie cetitinaja di cttari. Funzio-
nnno, inollre, ie stazioni di macchine c 
tratlnri ad un costo notcvolmcnto basso. 

Lc co It lire prefcrile dai contadini 
individuali c associati sono, in genera-
le, quelle minor!: tabacco, prodotti or-
tofrutticoli, piccoli allevamcnli di he-
stiamc. Sccnndn un dato che ci e statu 
fornito dairA.NAI' , il scitore contadino 
forniscc circa T80 '•• del tabacco, del 
caffe e del latte prodolti nel pacso, 
mentrc per la canna tale perrrntiiali; 
srende al 30 % ed e dcstinaia a ridur-
si ultorionnente. 

I,c condizioni di vita dei collivaion 
sono nolevolmonlc miglioratc; in mol-
t« aziende lo Staf.> ha fornito gratuita-
mente le case c persino i mobil i : ab
biamo visilato ambiilatori moderni, bi-
hliotechc e scuole a disposizionc dcllc 
sinsolo imprese: abbiamo calcolato ad 
csempio che su un ctlaro coltivalo a 
canna il contadino cubano ha un utile 
doppio di quello di un contadino it.ilia-
iin che collivi barbahietole da zuc-
chcro. 

Baslrrcbl>c rirordare rhe prima del
la rivoluzione 1*8.1 *"» doi contadini era 
senza terra propria e coltivava picco-
lissimi appozzamenti: rhe essi erano 
zravali da uno sfnillamcnto bcslialc 
( i proprieiari si appropriav.ino. quasi 
ovunqiie. dell"80 % del prodotto), dal-
ranalfal>elismo. dalle malatlie, da un 
apparato slatale corrollo. 

L'n contadino ci ha dichiaralo che 
prima della rivoluzione i suoi novc fi-
cli non mangiavano mai piu di una so
la volta al s iomii ; ora qiiaitro di essi 
sono impegnati in studi tecnici snpe-
riori e divonleranno parte drlla classc 
dirigente della rivolnzionr. 

Corto. non tnlio e risolto. Mancano 
macchine e concimi. I-a tecnica e in-
sufficientemcnle utilizzata sia nclle ro-
tazion: colturali che neirallevamento 
del bestiame; i mezzi per rostrnire 
sialic modeme e impianti di irrieazio-
nc sono inadrgnati. 

Ma bisoena lener eonio della sitna-
zione generate: zli allarchi conlinni 
aU'indipendenza di Cuba, lo sforzo 
per la difesa del paesc. i l blocco rco-
nomico. 
' I » slancio e lo spirito di lotta dei 
conladini sono eleva'issimi: essi co-
mineiarono le loro iolte nel 1*)30 e, da 
allora, sopratlutlo la parte piu povera, 
hanno preso il loro posto di*cisamenlc 
nella lotia per la liberta e il socia-
lismo. Del rcsio. nolle condizioni di 
Cuba, la riforma agraria doveva'ne-
cessariamenie avorc fin dali'inizio un 
forte oonlt-nnto ,»niinip«'riali-ia: oggi e 
condizione decisiva per I'avanzata nella 
costruzione della -orieti socialisla. 

Emo Bonrfazi 

(1) P<r I'Alleanza del contadini hanno 
soggiomato a Cuba, per 15 giomi. t 
segretari Selvtno Bigl, Giovanni Rossi 
ed Emo Bonifazi. 

storia politica ideologia 

1 Un libro di Claude Levi-Strauss 

Tecnica e scienza 
del €selvaggio> 
Le ricerche del maggior antropologo vivente sfatano il mito 

della presunta poverta intellelluale dei «primitivi» 

u 

Comlncia a mani/estarsl 
anche in Italia un crescente 
interesse per gli studi di 
etnoloyia e di antropolopiu 
cultiiru'e Concorrono. a que
sto fine, diversi motiui: tl pe-
so crescente che la riuolu-
:ione uritico/onialista attri-
buisce a popoli e Paesi sino 
a qualche tempo ta consi-
derati - arretruti -, quando 
non arfdtrittura prirnittui; il 
senso di tnsoddis/a^ione ver
so talune forme di vita im
paste dalla crescente buro-
crati::a?ione e tiieccants^a-
zione del ticocnpitalismo; lo 
aIIaraar.s-1 dell'orizzonte cul-
turalc itafiano verso nuovi 
temi e nuovc ricerche che il 
prcdominio dell'idealismo di 
Croce e di Gentile aveva po
sto ai margini. 

La traduzione del recente 
libro di Claude Levi-Strauss, 
II pensiero selvaggio (Mila-
TIO, * U Saggiatore : 1964, 
pp. 315. L. 1400) dovrebbe 
contribuire a ravvivure ulte-
riormente tale interesse. Di 
LCvi-Strauss. che da molti 
e considerato il maggiore an
tropologo vivente. lo stesso 
' Sagaiatore • aveva pubbli-
cato Tristi tropici. appassio
nato resoconto di viaggio alia 
ricerca dei segni di una uma-
nita - peri/erica - nell'Ame
rica meridionale: H pensiero 
selvaggio e opera piu teorica 
che descrittiva. forse meno 
immediatamente accessibile 
al vasto pubblico, ma densa 
di una problematica sul me-
todo della ricerca e suile pro-
spettive degli studi etnologicl, 
che mette in crisi molti luo-
ghi comuni e dei giudizi tra-
dizionali cui siamo avvezzi. 

L'etnologia, infatti, deve 
considerarsi tra le discipline 
in cui questt ultimi decenni 
hanno portato non solo ad un 
vivacissimo dibatttto cntico 
Q metodologico, ma spesso a 
un totale rovesciamento di 
poslzioni e di interpretazio-
ni. II motivo centrale di que
sto mutamento di orizzonte 
va visto nella polemica, con-
doffa sempre p'tit sistematica-
mente dagli studiosi piu a-
vanzati. contro ogni conce-
zione gerarchica ed Europo-
centrica. In base a tali con-
cezioni. infatti. tutta la com-
plessa varietd delle forme 
di organizzazione sociale e 
di cultura dei popoli, o del 
aruppi etnici, che differivano 
dal " modello - enropeo (e, 
naturalmente. dalla espan-
sione di tale modello attra
verso la colonizzazione) ve-
nivano assuntl nella catego-
ria dell''inferiore *. /Iddtrft-
tura si e afjermato. da stu
diosi per altri versi inslgni, 
che alle popolazioni 'primi
tive • mancasse pressocchC 
ogni facoltd di pensiero • lo-
gico : 

Contro tali interpretazioni 
le ricerche dt Claude Levi-
Strauss costituiscono un sicu-
ro e fermo punto di riferi-
mento; si pud anzi dire che 
tutta la sua opera e volta 
a sfatare il mito della pre
sunta poverta intellettuale 
dei - selvaggi -. e a dimostra-
rc che le linee del loro pen
siero si mnovono secondo 
moduli e srhemi che ititpliea-
no un'alta facolta di descri-
zione del reale e di astra-
zionc ' logica -. 

Se cost non fosse — osser-
va, tra I'altro. I'autore — 
non si spieaherebbe attraver
so quali processi popolazio
ni lontanissime nel tempo, o 
vissute cost a lungo nell'iso-
lamento, abbiano raggiunto 
risultati quali la lacorazione 
dcll'argilla. del legno. dei 
metalli. e via dicendo, non-
chi forme assai complesse 
di organizzazione soct'aJe SI 
tratta pinttosto di vedere in 
quale direzione J'aftiwifa di 
queste popolazioni si sia in-
dirizzata Le~ri-Strauss fa a 
questo proposito un parago-
ne suagestivo: epli °samina 
quel modo particolare di co-
stniire ogaetti (persino abi-
tazioni) che consiste r.el rac-
coaUere e mettere insieme 
pezzi di materiale di varia 
provenienza (in francese vi e 
il termine brico'.aaeJ. e uti-
Uzzando mezzi diversi rl-
soetto a quelli usati daU'uomo 
del mestiere In modo analogo 
il pensieto s^lvaapio acrnmu-
la una quantitd di dati sul 
mondo naturale e su quel
lo umano. aiunae anzi tah 
volta a diftinziovi e classifi-
caTioni tottilissime (pe* 
ctempio tra le varieta del
la medesima pfanfn o della 
rnede^ima sperfe animate): 
ma utilizza quesli dati via via 
che se ne presenta H bisoano. 
accurr.ulnn'loU e somman/foli 

Perd?*. piu che tr.i«formare 
orzsnizza i material! preesi-
sfenfi: la xua - tecnica * e 
la *ua ' scienza • d\ff" 'srono 
pronrio in questo dal modo 
di pensare e di aaire che * 
pronrio alia nostra forma di 
ciriltn FT tuttnria eridentf 
che. in mille orra*io*ii anrhe 
noi. anche il penxifrn - non 
selrnnaio • anise* aUc, <te*-
so modo 11 rirtiitnto »mpor 

tante di qnexto fioo di ana 
list * che esta stabilise* una 
asfoluta cnntimilta tra » of i 
siero selvaonlo • e - pensiero • 
nella accezione che nol din-
mo a questo termine Viene 
evitnta doe la concezlone se
condo cui tra I selvaggi e 
noi non r l sarebbc un salto 

qualitatlvo, se non addirit-
tnra una tmpossibi'Hfn dt co-
municazione e di co»npren-
sione-
'• Ltvi-Strauss offre nurnc-
rosi esempi delle conseguen-
ze che la sua impostazione 
comporta: quello che ha oirt 
suscitato il maggiore scalpo-
re dopo I'apparizione del suo 
libro sul Totemismo OSSi 
11962) e appunto la critica al
le tradt'cionali costrueioni tn-
tcrpretative sul totemismo. 
Secondo queste, infatti. il 
totemismo rappresenterebbe 
una forma di identificazione 
di un gruppo umano con un 
animate, o una pianta. o co-
munque un aspetto della na-
lura (sole, aequo, nubi. etc.): 
identificazione tipicamente 
fiiautco-Titiiitica, cut si asso-
ccrebbe I'idea di una ieri-
vazione del gruppo da quel-
Vanimale, o pianta. ecc. LCvi- • 
Strauss nega recisamente que- _ 
ste costruzioni interpretative, 
ponendo in luce, attraverso un . 
riesame critico approfondito, 
che nel totemismo d invece 
da ricercare un sistema — a 
volte semplice, a volte com- . 
p!e.s-so — di classificazione del " 
singoli gruppi per fini fun-
zionali (matrimoni. commer-

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i n t i 
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ci, ecc). In questo senso an
che il totemismo apparterreb-
he alia • razlonalita • e non 
ni'rebbe affatto quel carat-
tcre magico-mistico di cui si 
diccva. ..••• • 

Ma questo del totem non e 
che un esempio della novita 
delle conclusioni cui giunge 
Levi-Strauss nel campo del
la etnografia e della aritro-
poioata, applicando a queste 
discipline il metodo dello 
strutturatismo, cioe (almeno 
approssimativamente) la ela-
borazione, sulla base dei dati 
offerti dalla ricerca, di mo-
delli di organizzazione (e di 
pensiero) che possano essere 
applicati a fenomeni appa-
rentemente assai dicers!, e 
servire pcrcid come strutiientt 
di conoscenza c d! coutrollo. 
Ma una discttssione delle po-
.si^ioui metodologiclic di LCvi-
Strauss ci porterebbc davve-
ro troppo lontano. Coloro che 
si avvicineranno ai suoi. li-
bri. twveranno in ogni caso 

.in essi tanti e tali motivl di 
interesse da sentirsi solleci-
tafi ad afjrontare anche le di/- ! 

ficolta di una piena compren
sione degli aspetti teorlci del 
metodo che egli segue. 
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L'editorc Vito Laterza na recentemente presentato a Roma 
una nuova collana « Universale ». Nella foto. Carlo Lev i , 
che ha acritto la prefazione al volume della • Un iversa l * » 
in cui aono raccolte le proae postume di Rocco ScotalMiror 
insieme con l'editorc Laterza. . 
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