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Una raccolta di saggi di Franco Ferrarotti 

La «nuova societa* 
f ra Utopia e ragione 

L'« alienazione da tecnologia » - Socializzazione dei mezzi 

di produzione e socializzazione del potere - II ruolo del-

I'analisi sociologica - II criterio della «razionalifa» 

Nel mondo contemporaneo, 
l'alienazione c non ha la sua 
matrice solo nell'assetto pro-
prietario-giuridico di una data 
societa. Oggi possiamo parla-
re di " alienazione da tecnolo
gia", cioe di un'alienazione 
che appare collegata con 1'or-
ganizzazione stessa del lavoro 
industriale >, che ha come 
tratto caratteristico la diffe-
renziazione delle funzioni, e 
cioe « l'esistenza di uno stac-
co gerarchico, di uno stacco 
tecnico funzionale, che anche i 
marxisti debbono ammettere 
a dispetto di "Stato e rivolu-
zione", pena la rinuncia al-
1'aumento del prodotto socia-
le lordo e lo scadimento a una 
posizione di democraticismo 
puro. sentimentale e populisti-
ca». Alio stacco tecnico-fun-
zionale «si accompagna uno 
stacco, una distanza anche psi-
cologica e sociologica. Si ac
compagna la differenziazione 
della capacita di guadagno, e 
quindi la difTerenziazione di 
prestigio sociale. treno di vi
ta, comportamento, trattamen-
to difTerenziale. La funzione 
pubblica tende ad essere pri-
vatizzata. La rivoluzione in-
vecchia. Si producono le clas-
si. Si crea la "nuova clas-
se..." ». Questa tesi viene ri-
proposta da Franco Ferrarot
ti nella prefazione (che ripren-
de in parte I'tntervista rila-
sciata nel giugno scorso a 
VUnita) ai suoi scritti del de-
cennio 1954-1964 raccolti ora in 
volume con il titolo Idee per 
la nuova societa (Vallecchi. 
1966. pagg. 251. L. 2000). nei 
quali pure ricorre costante-
mente. 

E cosl, per noi che venlamo 
un secolo dopo Marx, c e evi-
dente * che la socializzazione 
dei mezzi di produzione « non 
ha intaccato la fonte dell'alie-
nazione umana». lo sfrutta-
mento dell'uomo suH"uomo. co
me Marx aveva ipotizzato. 

Fino a che punto possiamo 
essere d'accordo con Ferra
rotti? E dove, invece. comin-
cia il dissenso? Lasciamo an-
dare la semplificazione del 
pensiero di Marx e affrontia-
mo il centra della questione. 
Certo. fra « socializzazione dei 
mezzi di produzione » e « socia
lizzazione del potere > non si 
ha coincidenza automatica — 
la consapevnlezza del proble-
ma. del resto (ed e strano che 
Ferrarotti non lo noti). e 
sempre stata viva, operante In 
Lenin, in Gramsci — e. anzi, 
l'avere accollo. soprattutto nel 
periodo staliniano. tale conce-
zione ha causato profonde di-
storsioni in seno al movimen-
to comunista internazionale 
(non a caso. quella eoncezio-
ne si sta correggendo. a livel-
lo scientifico e a livello politi
co, nei paesi socialist!, sia pu
re attraverso un processo fa-
ticoso e non sempre lineare). 
Ma. rid detto, il discorso va 
portato avanti. Si pud. infatti. 
realizzare un'efTettiva c socia
lizzazione del potere » senza la 
c socializzazione dei mezzi di 
produzione »? Ferrarotti. e ve
ra. scrive nella prefazione che 
alia c socializzazione del po 
tere > — che e il compito che 
oggi ci fronteggia — occorre 
procedere c accanto e a ga 
ranzia della socializzazione dei 
mezzi di produzione »: si trat-
ta perd di un rapido accenno. 
che non si ritrova nel libra. 
Eppure, il tema e decisive e 
merita di essere approfondito, 
chiarito. per orientare positi-
vamente la stessa ricerca so
ciologica. 

II «fuoco» delle 
sc/enze sociali 
A questo punto. d'altra par

te. dovremo affacciare un'ulte-
riore obiezione. E' giusto d 
continuo richiamo all'istanza 
critica. all'esigenza dell'anali-
si. dell'esperimento. della ve-
rifica — condivideremmo, an
zi, rafTermazione secondo cui 
la c fluidita > e I'c empiria » 
dell'analisi sociologica e in ge
nerate delle scienze sociali ne 
costituiscono < U fuoco. per co
sl dire, il contribute origina 

> le». io quanto esse puntano 
il loro sguardo critico verso 
atteggiamenti, comportamenti, 
valori cche non hanno trova-
to e che talvolta non possono 
trovare una codificazione for
mate, doe un'espressione espli-
cita neH'ambito di schemi si-

- stematici rigorosi. ma che 
esprimono invece il momento 
dd vivo farsi degli schemi». 
il loro c farsi storia>, e cbe 

«risultano dedsivi per 

farci comprendere la cultura 
alia quale apparteniamo, non 
solo come corpus di dottrine e 
principi consolidati, ma anche 
nclle sue tendenze dinamiche, 
1'organizzazione in cui lavoria-
mo, la societa nella quale vi-
viamo e che riconosciamo co
me la nostra societa > — ma, 
ci sembra. non sempre tale ri
chiamo ha nel testo una pun-
tuale corrispondenza. Ad esem-
pio: certo, aspctti simili (o ana-
loghi) caratterizzano oggi le 
cosiddette «societa industria-
li >. indipendentemente dalla 
loro struttura capitalistica o 
socialista; ma e lecito dal pun
to di vista scientifico procede
re tout court ad una loro iden-
tificazione? In sostanza, Fer
rarotti. proprio perch6 non con-
sidera o sottovaluta il dato 
strutturale primario, i rappor-
ti di produzione. risponde di 
si. basandosi su alcune note 
(ma discutibili) ricerche ame-
ricane da cui si ricavano ana-
logie di comportamenti fra i 
< tecnocrati > USA e i c tecno-
crati > sovietici. II che. dav-
vero. e troppo poco per poter 
fondare, appunto scientifica-
mente. una teoria. 

Integraiione 
nel sistema? 

Ne convince. In tale contesto 
generate, la meta indicata dal-
1'Autore: c Comprendere la ra-
zionalita della societa indu
striale. fissarne i requisiti fun-
zionali, per non subirne la lo-
gica. per fame emergere un 
disegno. salvare l'intenzione 
umana, garantire il senso del-
lo sviluppo. Capire per agire. 
Per umanizzare il potere >. 
Prevale, insomma, la prospet-
tiva dell'« armoniosa raziona-
lizzazione > del sistema. di 

questo sistema * (capitalistico) 
che e invece organicamente ir-
razionale, per cui nel suo rove-
sciamento risiede oggi la c ra-
zionalita > (indicativi, in pro-
posito, sono, ad esempio, i 
capitoli Intorno al rapporto fra 
sindacato e partiti negli Stati 
Uniti e in Italia, del I960, e 
Una nuova condizione operaia. 
del 1964). Si legga anche que
sto passo (cfr. il capitolo So-
ciologia e societa nell'ltalia 
moderna, del 1964): « II crite
rio della razionalita umana ap-
plicato ai fatti della conviven-
za umana e la condizione es-
senziale per lo sviluppo del
l'analisi sociologica. La socie
ta in cui tale criterio viene 
consapevolmente assunto come 
criterio dell'attivita direttiva. 
nella sfera dell'azione pubbli
ca e in quella delle organizza-
zioni private e la societa in
dustriale. Fra societa industria
le e sociologia vi e un intimo 
legame di reciprocity che va 
sempre tenuto presente *. Tor-
niamo. cosl. al punto inizia-
le. Quale societa puo assume-
re come suo tratto caratteriz-
zante il criterio della raziona
lita? Una c societa industria 
le > considerata astrattamente. 
in modo indifferenziato? La 
stessa societa capitalistica 
« razionalizzata »? Muovendo 
da questa impostazione. e dif
ficile evitare il naufragio in 
Utopia, uscire da una sostan 
ziale integrazione nel sistema. 
E in cid e appunto il limite del 
libro, nonostante 1'utilita e la 
acutezza di molti contributi, 
nei quali e fra l'altro da se-
gnalare la vivace, ed efficace, 
polemica con l'idealismo, che 
ha bloccato per tanto tempo 
in Italia lo sviluppo delle 
scienze sociali. 

Mario Ronchi 

ARTI FIGURATIVE 

Importante retrospettiva al Museo d'Arte Moderna di Parigi 

Felix Vallotton: s La manifestazlone • (1893) Felix Vallotton: i L'esecuzione » (1894) 

Vallotton: unpioniere 
della «nuova oggettivita* 
II pittore nacque a Losanna nel 1865 e mori nel 1925 — Una 
mordente ed intensa attivita grafica di tipo politico-sociale 

PARIGI, dieembre. 
Con un anno di ritardo, il 

Museo d'Arte Moderna ha cele-
brato a Parigi il centenarw 
della nascita di Felix Vallotton 
dedicando una retrospettiva 
alia sua opera pittorica e 
grafica. La forluna critica e la 
notorieta di quest'artista, che 
fu assieme a Bonnard e a 
Vuillard uno dei piu recettivi 
e interessanti interpreti della 
cultura francese di fine secolo, 
e dei primi anni del Novecento, 
e rimasta circoscritta e limita-
ta. Basterd infatti confrontare 
il gran numero di esposizioni 
dedicate, dal dopoguerra a 
oggi, ai due pittori parigini (e 
dell'anno scorso una retrospet
tiva di Bonnard a Londra), con 
il silenzio che da anni circonda 
I'opera di Vallotton. 

Una delle ragioni i da ricer-
carsi nella difficolta che pre 
senta I'arte di Vallotton, che & 
un * caso a se », difficilmente 
inseribile in tendenze o movi-
menti. La sua pittura infatti, 
pur sviluppandosi in un clima 
culturale estremamente vivace 

e stimolante (quello della Pari
gi tra il 1880 e il 1900) segui un 
silenzioso itinerario estrema
mente personale, piuttosto con-
dizionato da un impulso morale 
rigoroso e severo. 

Pud quindi a un prima con-
tatto disorientare le due diver
se componenti che stanno alia 
base della sua arte: il ricupero 
di un realismo naturalista stret-
tamente osservato (siamo negli 
anni in cui si sviluppo ij ro-
manzo naturalista in Francia) 
e, contemporaneamente, la 
pronta rielaborazione della le-
zione dei pittori «Nobis > e 
delle novitd che facevano capo 
alia celebre « Revue Blanche » 
fondata nel 1891 dai fratelli Na 
tanson. 

Svizzero di nascita (nacque 
a Losanna nel 1865), provenien-
te da un ambiente familiare 
borghese rigidamente calvini-
sta, Vallotton giunse a Parigi 
nel 1882. La sua formazione ar-
tistica avvenne alia famosa 
Academie Julian, dove si for-
marono gran parte dei prota-
aon'tsti della pittura francese 

del '900: Matisse, Derain, Le-
ger ed altri, fino a Marcel Du-
champ. Qui Vallotton incontro 
Bonnard, Vuillard, Denis che 
nel 1888, sotto I'influenza della 
pittura di Gauguin e delle teo 
rie di Serusier. diedero vita al 
movimento Nabis (fermine 
adottato dal poeta Cazalis e 
che significa «profeti > in 
ebraico). 

Malgrado questi contatti, le 
prime opere di Vallotton paiono 
seguire altre direzioni: un clas-
sicismo severo. quasi alia Da
vid, percorso tuttavia da una 
cupa vena romantica assai vi
dua a Gericault, anche per la 
predilezione verso soggetti ma-
cabri. come ad esempio nel li-
vido cadavere (1894) ispirato 
al « Cristo morto > di Holbein. 
ma che Vallotton trasforma in 
un * memento mori * in cui la 
severita calvinista si unisce a 
un lucido e disincantato natu-
ralismo. Ma soprattutto Vallot
ton appare attento alia lezione 
di Courbet risalendo. attraverso 
di lui. fino al realismo degli 
olandesi del XV11 secolo: oltre 

STORIA P O U T I C A IDEOLOGIA 

Un'interessante inchiesta di Mario Fari nel la 

L'antica e la nuova miseria 
della < profonda Sicilia» 

La «corte dei miracoli» dc ela catena degli scandali — Viaggio fra i con-
tadini — La "Palermo nera» — Un rinnovato impegno politico e civile 

La Sicilia e all' ordine del 
giorno: i giomali piu attenti non 
possono non riser va re quasi 
ogni giorno un titolo di prima 
pagina alle sue vicende — la 
frana e i miserabili mostri di 
Agrigento. le inchieste piu o 
meno insabbiate. gli scandali 
della provincia di Palermo, la 
grottesca pantomima dei Coni 
glio e dei Carollo. ultimi ram 
poll! di una « classe politica di 
rigente > che e fra i bubboni 
piu grossi nel gran corpo ma-
Iato dell'isola... 

Tuttavia 1* accavallarsi delle 
informazioni e il comporsi di 
quel mosaico di c intrallazzi >, 
di mafia, di inefficienza. di im 
prontitudine che forma lo scan-
dalo siciliano. non bastano a de-
finire il volto vero dell'isola, an
zi minacciano di deformarlo e. 
nelle colonne di certa stampa 
piu o meno albertina. servono 
proprio a deformarlo facendo 
di ogni contadino con la Coppo
la nera sul capo una cnppola 
storta, di ogni tecnico. di ogni 
costruttore un autore di lolli 
agrigentini. di ogni politico un 
cliente o un vassallo della gran 
corte dei miracoli dc. dell'auto-
nomia siciliana infine — che e 
una delle piu avanzate conqui-
ste della democrazia nel dopo
guerra. pur dissanguata e inti-
sichita com'e — la ragione di 
tutti i mali. 

Cosl, a nostra awiso. hanno 
una notevole funzione — per far 
conoscere il vero volto della Si 
cilia — libretti come questo di 
Mario Farinella, giomalista e 
poeta palermitano (1). che deli-
nea un itinerario complesso e 
vero nel piu profondo della vita 
dell' Isola facendo balzare in 
priroo piano personaggi scono-
sciuti o dimenticati, vicende e 
condizioni di esistenza dramma-
tiche e mbadendo in definitiva 
cos) l'attualita di quell'impegno 
politico e sociale che gia venti 
anni fa ba mosso non solo al-

La popolazione di Agrigento, minacciata dalla frana, abbandona 
la cilta 

cuni solitari e rumorosi paladi-
ni ma decine e centinaia di in-
tellettuali — fra cui lo stesso 
Farinella. certo — schierati con 
1' avanguardia operaia. impe-
gnati in una scommessa con la 
storia che ha per posta la pos-
sibi'.ita di seppellire un'eredta 
antica d'arretratezze e di so-
prusi. 

Si tratta — viene precisato 
nella prefazione di Carlo Levi a 
Profonda Sicilia — di una 
serie di articoli gia pubblica-
ti sul quotidiano palermitano 
L'Ora, articoli non sappiamo 
quanto rimaneggiati ma che 
certo rendono buona testimo 
nianza di un giomalismo — un 
po' passato di rooda, inficiato di 
c populismo > dalle piu diverse 
parti del firmamento critico — 
che bada piu aU'uomo che alle 
percentuali, o megbo che bada 
aH'uomo oltre che alle percen
tuali a cosl riesce a dare del

la roalta (compresa quella rac-
chiusa nelle cifre) un quadra 
vivido. che coinvolge il lettore 
e gli impone il piu urgente dei 
quesiti: cosa fai tu delle tue 
giomate, della tua stessa vita 
in un mondo come questo? 

In particolare gran parte del 
libra e dedicato a un viaggio 
nella Sicilia contadina di que
sti ultimi mesi. diciamo del pe
riodo successivo alia costituzio-
ne dell'Ente di sviluppo agrico-
lo regionale e aH'insorgere di 
nuove manifestazioni per la ter
ra (ma forse con piu grande 
passione e con piu dolorosa 

1 consapevolezza e partecipazio-
ne sono scritte le pagine sulla 
Palermo nera dei quattro piu 
antichi quartieri. 1' Albergaria. 
il Capo, la Kalsa. la Loggia); e 
la Sicilia della antica e nuova 
miseria, dell* emigrazione, del 
rinnovato impegno contadino, 
un panorama di paesi (Palma, 

Ravanusa. Riesi. Corleone-.). 
di personaggi e di vicende che 
dawero definiscono il volto del
l'isola, la sua storia antica che 
nessun polo di sviluppo e nes-
suna azienda imbottita di con
tributi regional! hanno potuto 
sostanzialmente modificare. 

Scrive Levi fra l'altro: « Che 
cosa sta avvenendo in Sicilia e 
che cosa si prepara? Mario Fa
rinella si mette in strada, e tor-
na con molte risposte: non quel
le dei politici e dei teorici, ma 
quelle degli uomini e delle don-
ne incontrati per via >. Tutto 
cid e vero solo in parte. Sono 
infatti uomini e donne incontra
ti per via (uomini e donne con 
una precisa storia alle spalle) 
i protagonisti del libra: le loro 
risposte per altro — pur nella 
varieta degli accenti — espri
mono una politica. un ripensa-
mento e una precisa teoria su 
cio che e awenuto e su cid che 
awiene. Tutto il libro insomma 
e intessuto sulla definizione di 
un eiudi7to preciso del passato 
da lotta per la terra e le suc
cessive limitate riforme) e del 
presente (le nuove-vecchie con 
dizioni dell'uomo e la esigenza 
di una nuova lotta). Da rileva-
re semmai e il fatto che pro
prio su quel giudizk) non vi e 
concordanza fra il presentatore 
(« siamo passati in questi anni 
attraverso una sconfitta, una 
delle tante sconfitte storiche, 
non mai definitive, non mai 
prive di un profondo, celato 
elemento di vittoria, del mondo 
contadino >) e 1'autore (< E cosi 
i contadini si erano ormai abi 
tuati a considerare questi Bar-
toli come una oscura forza del 
destmo, perenne e immutabile 
al punto che era addirittura im-
pensabile immaginare una Maz-
zarino senza i loro feudatari. 
Eppure questo prodigio e acca-
dido e dura ormai da 15 anni, 
dal giorno che fu messa in mo
vimento la riforma agraria. 
Pur neWangustia dei svoi Umi-

ti. nella svogliatezza con cui 
fu accettata dalla classe dirt-
gente. la legge seppe recidere 
il cappio secolare che soffoca-
va un paese di ventimila abi-
lanti... »). 

E' vero che in altra parte, sia 
della presentazione di Levi che 
del testo di Farinella. sono va-
lutati elementi di contraddizio-
ne con le due. contrastanti af-
fermazioni di fondo. tuttavia 
queste restano come risposte 
differenti — se non opposte — 
al quesito da tempo in discus-
sione sulla validita e sugli effet-
ti della azione delle masse nel 
dopoguerra e sul giudizio da 
dare dei suoi esiti politici. sui
te conseguenze — dunque — 
per 1'oggi dei sacrifici. delle 
lotte. del sangue versato fino 
a ten. 

Senza tentennamenti e a 
questo proposito la risposta 
di Farinella la cui visio-
ne dell "oggi. della profonda Si 
cilia dell' oggi. e strettamente 
conseguente a una valutazione 
positiva deU'eredita del passa
to. il che per altro non signifi
ca per lui cancellare dalle no 
te di viaggio te voci di dolore. 
anche di disperazione per una 
stagione che non ha dato tutti 
i frutti in cui si sperava. Sem
mai anzi bisogna aggiungere 
che la descrizione di certi per
sonaggi e di certe vicende — si 
veda. per esempio. il pezzo 
su Mazzarino o l'ultimo. sulla 
« miniera morta > —. la ricer
ca del vero in tutta la sua com 
plessita accresce il valore let-
terario (ma ci rendiamo conto 
che questo termine non e esat-
to. potrebbe anzi ingenerare de
gli equivoci) di questi scritti. 
accresce il loro potere di soUe-
citazione. 

Aldo De Jaco 

(1) MARIO FARINELLA: Pro-
fonda Sicilia. Ed. «Libri ?kalia-
ni>; pp. 178. L. 909. 

al grande rilratto dei genitori 
(1886) lo dimostrano la serie 
dei piccoli i interni » dalla luce 
chiara e fredda, eseguiti tra il 
1891 e il '92 (<s. La Cuisiniere »; 
« La visite »). Dalle prime ope
re, contenute e severe, Vallot-
ton giunse a una forma sempre 
piu fredda e ogyettiva di « rea
lismo >, alia ba.se del quale un 
acuta spirito d'osservazione si 
unisce a un profondo senso di 
<ifiunwur». L'almosfera pwcolo-
borghese dei suoi « interni > 
(« La partie de poker > (1902); 
« Le billard » (1902) e resa con 
fredda obbiettivitd, i personag
gi, dai tratti volgari e avidi, 
fanno parte di una «tranche 
de vie» osservata con sarca-
smo e con amara ironia. Piutto
sto che all'intimismo degli « in 
terni * dell'amico Vuillard (a 
cui dedico nel 1902. un sensi-
bilissimo rilratto. sulla spiaggia 
di llonfieur), essi possono far 
pensare, con oltre trent'anni di 
anticipo, a Otto Dix ed al 
gruppo *Die Neue Sachlichkeit* 
(o tNuova Obbiettivita*) che 
dell'Espressionismo tedesco rap-
presentd la tendenza piu viva-
cemente partecipe a polemiche 
sociali e politiche. 

Dopo il 1895 e evidente in 
Vallotton una ricerca di sem
plificazione formale: le inftuen-
ze Nabis sono evidenti nell'uso 
dell'* a plat» dei colori sem-
plificati e chiari e nella stiliz-
zazione maggiore delle imma-
gini, Non va sottovalutata I'im-
pressione che I'arte giapponese 
(una grande mostra si era 
aperta a Parigi nel '90) produs-
se su tutti gli artisti del grup
po; e che fu per molti piu 
determinante delle proposizioni 
teoriche di Serusier. Anche il 
principio della «deformazione 
soggettiva > predicato da Gau
guin e che divenne vangelo per 
i Nabis. trovo una pronta inter-
pretazione in Vallotton, pur se 
riveduto alia luce di una sua 
particolare sensibilitd. 

Tuttavia. malgrado questi 
contatti, (che si strinsero spe-
cialmente dopo il '97), egli re
sto un € eretico » del movimen
to. assolutamente estraneo alia 
ondata di misticismo e al culto 
del e primitivismo » che domi-
navano tra t Nabis. Questo non 
esclude. ad un certo momento. 
un interessante rapporto di 
« dare > e < arere > che la pit
tura di Vallotton mostra con 
quella del Doganiere Rousseau. 

Ma la personalita che per 
Vallotton (e per gli artisti fran-
cesi attorno al '90) fu deter
minante. fu quella dello scrit-
tore e critico Fencon. anima-
tore della « Revue Blanche > al 
quale Vallotton dedico un inte
ressante ritratto, Fu certo at
traverso di lui che giunsero 
nell'opera di Vallotton quei fer-
menti di individualismo anar-
chico e umanitario. e un forte 
stimolo all'* engagement > so
ciale e politico che raggiunsero 
la piu compiuta espressione 
nella produzione grafica. Oltre-
che" alia * Revue Blanche» 
Vallotton collaborb a numerosi 
giomali umamtjei. fra i piii 
noti e i piu altivi nelle < batta 
glie > di quegli anni (che fu 
rono quelli del famoso processo 
Dreyfus): < le Rire >. « L'^5-
siette au Beurre ». « La Vie Pa-
risienne ». « Le Canard Sauva-
ge > e altri. 

E' qui che la c rer re > secca 
e caustica dell'artista raggiun-
se accenti di rara potenza, 
svolgendo in chiave violente-
menle satirica i temi dell'anti-
razzismo, dell'anticolonialismo, 
della comtzione dei costumi po
litici e amministrativi. Celebre 
la serie dedicata alia guerra 
del '14: c e'est la guerre!» 
c le fil de fer > ecc. o quella dei 
c fails divers »: l'esecuzione. Q 
suicidio, la tortura delia polizia, 
Se i suoi ultimi dipinti (VaUot-
ton mori nel 1925) appaiono di 
livello talora inferiore, la sua 
produzione grafica resta fino 
alle ultime opere di uno straor-
dinario rigore, 

Laura Matvano 

Questioni di storia 
dell'agriculture 

II terzo numero del 1966. il piu 
recente. della rivista Studi sto-
rici appare in misura non con-
sueta dedicato a questioni di 
storia dell'agricoUura. Esso ospi-
ta infatti ia seconda e conclti-
siva parte di una punttiale ri
cerca di Giorgio Giorgetti (Per 
una storia delle allivellaztoni leo-
poldhie) che confina definitiva-
mente le note tesi dell'Anzilotti 
sulle riforme di Pietro Leopoldo 
nolle campagne toscane durante 
la seconda meta del 700, nell'am
bito della storia della storiogra-
fia: la relazione di Pasquale Vtl-
lani (71 cap'ttalismo agrario in 
Italia, sec. XV11-X1X) al secondo 
convegno italo-sovietico di studi 
storici del 2830 maggio 1966: un 
«e\ctirsus> ordinato quanto atten
to. nel quale tuttavia non appare 
assolutamente motivata respUcita 
rinuncia a introdurre nella trat-
tazione l'ltalia centrale. A meno 
che non se ne voglia ricercare 
una spiegazione non esterna nel
le battute conclusive laddove. mu-
tuando una recente opinione di 
Luciano Cafagna. egli sembra 
convinto che « la questione me-
ridionale. che pure era un pro-
blema emerso dopo la formazione 
del mercato nazionale, era resa 
sempre piu grave dallo stesso svi
luppo del capitalismo. non tanto 
per lo sfruttamento cui il Mez-
zogiorno sarebbe stato sottoposto 
quanto per l'accrescersi della di
stanza tra I'economia settentrio-
nale autonomamente progredien-
te con ritmo serrato e il troppo 
lento progredire delle regioni me-
ridionali ». Ma l'introduzione dei 
dati estremi di una realta ben 
piu complessa. se consente qual-
che probability ad una esteriore 
convalida di sifTatte tesi non ser
ve certo a nasconderne l'evidente 
vizio di natura economicistica. 
e un'altra relazione. quella pre-
sentata da Renato Zangheri (Ri
cerca storica e ricerca economi-
ca. Agricoltura e sviluppo del ca
pitalismo) alia sezione storica del-
l'I<;tituto Gramsci il 27 maggio 
1966 per la r>r<T>,ira7inne di un 

:-n-convegno sulTargomento. P.-
dendo le mosse da recenti discis
sion] avviate fra studiosi ameri-
cani e francesi sulla funzione dei 
t modelli > nella ricerca storico-
economica Zangheri scrive che 
la storia. Ia stessa storia quan-
titativa possiede dunque una ^e-
rie di « gradi di liberta > e che 
«nessun modello econometneo 
puo esaurirla » insistendo a: tem
po stesso sulla « consapevolezza 
del ruolo della teoria nella eo-
struzione degli strumenti anali* 
tici che lo storico dovra tusare 
e sulla consapevolezza altresi del
la distinzione fra il piano ogico 
e quello storico ». Di qui I'oppor-
tinita d'« affront a re il tema che 
ci siamo proposti non in ter
mini logici o meto:lologici. ma, 
almeno prevalentemente. nella 
prospettiva del lavoro stonogra-
fico concreto». Sottolineata. an
che polemicamente. l'esigenza di 
riproporre con maggior vigore e 
consapevolezza che nel passato 
accurate indagini sulle regolarita 
e le determinazioni quantitative 
del processo storico in rifenmen-
to ad una determinata formazio
ne storico-economica. Zangheri 
stringe infine la questione che 
piu gli preme. quella della con-
nessione. storicamente dimostra-
ta. fra evoluzione in senso ca
pitalistico deH'agricoHura ed 
avanzata del processo di indu-
strializzazione. 

E' stato rccentemente pubblica-
to il XIII fascicolo della prima 
serie deU'Arcliivio Eronomico 
dell'Unificazione Itahana edito 
dall'ILTE e promosso dall'IRl. 
Esso raccoglie i scguenti studi: 
Mario Abrate. L'impieoo del car-
bone fossile nella siderurpia \\a-
liana; Fulvio Babudieri. L'imlu-
stria armator'tale di Trieste P del
la Rcgione Giulia dal 181H al 
1918; Luigi Antonio Pagano. L'in-
dustria armatoriale siciliana dal 
1816 al 1880: Franca Di Rollo. 
Le retrihuzioni dei laroratori edi-
li a Roma dal 182G al 1880. 
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