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L'antropologia culturale 
fa i conti con la moderna 

societa industriale 
La proposta che cl vlene 

dal Manuale di antropologia 
culturale (Bompiani 1971), 
con cul Tulllo Altan inter.-
de approntare per 11 lettore 
italiano un consuntlvo del
ta slato della disclpltna 
in questione, una sorta dl 
reader's digest che ne esau-
rlsca In una trattazlone unl-
ca la storla, il metodo ed 
11 dibattito teorlco (distac* 
candosi dal moduli ricor-
rentl della letteratura an-
tropologica, che prevedono 
o la ricostruzlone storlca 
delle scuole o una Introdu
zione ai concetti e alle tec-
niche dl Indaglne), se svela 
l'intento meritevole dl col-
mare in qualche modo il 
ritardo con cul l'Antropo-
logia culturale e, In gene-
re, le scienze soclali sono 
penetrate nell'ambito della 
cuitura italiana, e per6 an-
che 11 prodotto dl questo 
ritardo. 

I modelli 
La preoccupazlone preva-

lente e quella dl portare 
lmmediatamente 11 lettore 
all'interno del dibattito teo
rlco che vede oggl Impegna-
ta la dlscipllna nella rlcer-
ca di un suo spazlo nello 
Etudio della moderna so
cieta Industriale. Se que-
Bto e senza dubblo 11 me-
rito principale di Altan, 
non poche ne secondare 
sono le perplesslta che su-
6cita una lmpostazlone che 
ci sembra mancare il fine 
divulgatlvo senza peraltro 
raggiungere un adeguato 11-
vello scientlfico. . 

Ne risente Innanzltutto la 
parte storlca, discontlnua, 
in assenza di un momen
ta unificante, quale dovreb-
be essere il sorgere e lo 
evolversi del concetto di 
cuitura. Si privilegiano in-
vece solo alcune definizio-
nl selezlonate e convo^lia-
te alia interpretazlone dl 
Altan, per 11 quale !a cui
tura e l'insleme del model
li dl percezione, dl valuta-
done e di comportamento 
lnteriorlzzatl e trasrnessi 
dall'uomo all'interno della 
60cieta in cui vive. 

Nella dlscussione sul 
concetto dl cuitura. avviata 
negll Statl Uniti dopo gli 
annl '30 — allorchfe. assie-
me alio studio delle socie
ta primitive, fu accantona-
to l'ambizioso progr.imma 
dl esaurire la totalita socia-
le — Altan si orienta de-
cisamente verso una Impo* 
Etazlone psicologica che in-
dica riel comportamento 
del slngolo 11 portatore del
la cuitura. 

Da questo punto dl vi
sta e condotta la critlca 

tanto alio strutturalismo dl 
Levl-Strauss (nei cul con
front! si riprende > 1'accusa 
dl avere convertlto la me-
todologla In ontologia), che 
al funzionalismo organlci-
Etlco e a tutte quelle inter-
pretazlonl che al piano del 
vlssuto individuate privile
giano un approcclo strut-
turale o < normative E si 
avanza Inline la proposta 
dl un «funzionalismo cri-
tlco», alimentato da un 
parzlale - recupero dl Mall-
nowskl, al quale Altan rl 
conosce II merlto dl avere 
spostato l'anallsl funzlona-
te dal slstema soclale al 
I'lndlvlduo. 

Ma anche per ' Maltnow-
ski vlene operata una - rl-
6trutturazione dell'appara-
to concettuale a danno del
la ' categoria fondamentale 
del blsogno. la quale, pur 
senza accedere alia, deflni-
sione dell'antropologo - po-
lacco come «neo-marxlsta», 
sembra la plu convergente 
con la nozione di blsogno 
presente nell'Ideologia > te-

desca, costituendo forse una 
traccla non trascurabile 
per quel tentatlvo dl rlcon-
nettere 1'Antropologla cul
turale a tematlche marxl-
ste, perseguito da Altan. 
-• 81 sostltulsce Invece. co
me plu rispondente a con-
notare i fenomeni cultura-
11, * la nozione dl « proble-
ma umano », che, Innestan-
dosl sul concetto sartriano 
di « situazione ». dovrebbe 
fornlre la chiave esplica-
tlva della dlnamica del fe
nomeni cultural! e al limi-
te assicurare la possibilita 
stessa per 1'Antropologla 
culturale dl costitulrsi in 
scienza. 

Infatti «l'uomo-ln-sltua-
zione » sposta e ricompone 
sul piano eslstenziale 11 
problema metodologlco del-
l'identita fra oggetto dl in
daglne e soggetto conoscen-
te e la categoria della a par-
teclpazlonew definisce l'at-
teggiamento dello scienzia-
to soclale, che vlene cosl 
esonerato dalla problematic 
ca dell'avalutativita. 

L'ambizioso progetto dl 
fare dell'Antropologla cul
turale la mediazione del 
rapporto fra individuo e 
societa si esaurisce di nuo-
vo nella riduzione del pro
cess! social! alia iniziativa 
del soggetto, al «proget
to » lndividuale. Su questa 
base 11 tentatlvo di una 
conservazione marxlsta del
l'Antropologla compiuto da 
Altan e destinato a rical-
care la traccia avanzata a 
suo tempo da Sartre nella 
Critica della Ragione dia-
lettica e a relterare dl fat-
to. attraverso un rilancio 
deH'umanlsmo. una lettu-
ra del marxismo in chia-

••••''• ve antropologica — si veda 
•;' ad esempio la ' riduzione .; 
v del rapporto tra • valore •* 

d'uso e valore dl scamblo , 
5 a quello tra «problem! u-

man! ed eslgenze del si-
sterna » (pag. 205). . . • 

Se la proposta dl Altan 
non pu6 che essere respln- •• 
ta sul piano teorlco, non si • 
pu6 . sottovalutare I'lmpe- •' 
gno. che essa rappresenta, v 
dl fare 1 contl con 11 fron- l 
te con cul si sono schlera- ;: 
te le scienze soclali nella . 
loro tarda comparsa nella . 
cuitura Italiana, dove, slno : 
a pochi annl fa. hanno as- • 
solto una funzlone antimar- ": 
xlsta. cercando dl offrlre 
un modello alternativo di 
Interpretazlone del fenome- . 
nt soclali. - , 

Ma allora non si splega 
•/: II sillenzlo dl Altan su De 
' • - Martino. una figura dl prl-
; mo piano non solo nella 
>' storla dell'Antropologla e 
"del suo penetrare ed af-

fermarsi in Italia ma anche 
nella linea di un rappor
to con il marxismo. rap-
presentando un primo ten- • 
tatlvo dl Introdurre TAn-
ropologia cultarale alio 
studio delle societa avanza-
te. Certo non penslamo che 
la soluzlone storlcistlca di 
De Martino costituisca una 
risDosta a! probleml dl me
todo che travagllano oggl la 
disciplina. ma non cl sem-

. bra che neppure 1'lmposta-
zione psicologica di Altan 
soddisfi a questa eslgenza. 

I primitivi 
Dal momento che e venu 

' to meno il campo dl inda
glne. in cul e sorta come 
scienza — lo studio delle 
cosiddette societa primiti
ve. delle quail esaurlva la 
conoscenza dl tuttl I feno
meni sociall —. nel passag-
gio alio studio della mo
derna societa Industriale, 
la Antropologia culturale si 
trova a fare 1 contl con 
una gia precostltulta dlvt-
sione del sapere nel campo 
delle scienze sociall. rlspefc-
to a cul passa inevitabil-
mente la via della deflnl-
zlone del suo oggetto di in-
datrine. 

Non va perd sottovaluta-
to che I'interdisclplinarl-
ta. pur essendo la ragione 
principale della fortuna o-
dierna di questa disciplina. 
ne costitulsce anche il rl-
schio magglore: quello dl 
colmare indiscrlmlnatamen-
te i vuoti di un sapere 
che le discipline tradizlo-
nali non sono in grado o 
non si mostrano Interessa-
te a spiegare. 

Carla Pasquineili 
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ZOOMLIBRI 

e societa 
Certo Lukacs pub sembra-

re un po' demode", Qiusta- -
mente qulndl gli Editorl • 
Riuniti hanno pubblicato 
In veste economlca un'am-
p!a antologla degll scrittl -
di estetica e critica lette- . 
rarla (Qydrgy Lukacs, Arte 
e societa, 2 vol., pp. 395 
e 318. L. 3000). 

Si tratta di una sllloge 
che va dall'Anima e le for
me all'Estetica. Sono qui 
raccoltl scrittl Importantl 
che rlguardano tuttl I no- . 
dl central! della problema
tics lukacslana, dalla teo-
rla del rispecchlamento al
ia conseguente presa dl 
poslzlone a favore dl una 
arte reallstlca e progressi
va • v - •• .•'.-.•.. :-••• •-•. 

I teml s9no molt! e l'ln-
sleme da una sensazione 
dl organiclta sistematlca 
veramente notevole In que
sta epoca In cul ritorna la ' 
struttura ma crollano 1 si-
stem!. 

Ma. come era Inevltabi- ' 
le. «11 poderoso edlficlo. 
lukacslano mostra parec-
chle crepe». E se lo dice 
Cesare Cases che e stato 
forse II magglore respon-
sablle — nel bene e nel 
male — della Introduzlo-
ne di Lukacs in Italia, cl 
si pu6 credere. .;>•:.. 

Dove plu si vedono le 
falle del slstema del pen-
satore ungherese e nella 
sua sostanzlale lncompren-
sione dell'arte dl avanguar-
dla. dl cul contesta le pre-
messe ideologiche: «Dal 
punto di vista eplco, in 
Joyce, dalla mobillta irre-
quieta e oscillante di tuttl 
I particolari. dalla loro dl
namica permanente ma 
senza meta e dlrezlone, 
sorge un tutto che nella 
sua totalita e statico. che 
vuole rappresentare e rap ' 
presents, come espresslone 
complessiva. una pura sta-
ticlta ». 

La mancanza dl «pro-
spettiva» dl un'opera co
me YUlisse, in cul ad ognl 
possibile processo dialettl-
co si sostitulsce la strati-
ficazione e l'accumulo. non 
poteva non risultare e-
stranea aH'ottimismo pro
gress! sta e rivoluzionarlo dl 
Lukacs. 

La glusta fiducla nella 
Inevitability di un proces
so di sviluppo della socie
ta verso 11 socialismo. ha 
portato Lukacs a credere 
che anche ' la letteratura 
debba essere — sla pure 
con le necessarie media-
zioni — partitica. 

CI6 che non convince, 
oggi, nella sostanza. e una 
certa tendenza alia precet-
tistica. La tendenza a sta-. 
bilire con troppo rlgore gli 
ingredlenti necessari per 
costruire un'opera «riu-
scita». - - . . . , 

Ardighello 

Premiato Compagnone 
a Villa San Giovanni 

Pinocchio 
e il fascio 
mortorio 

- Rompendo una tradizlona dl 
conlormismo che lo avevo col-
locato fra i premi icttararl 
ttrumentaliuati dall'cdiloria • 
da discutibili Interest! locall. 
H « Villa San Giovanni a ha 
premiato quest'anno due libri 
che meritano di •tscre segna-
lati. • Cats* Mcra • bcnl della 
Chieta • di Augusto Placanica 
h uno studio assai Interessan-
t* Julia funzione di classe cha 
nella seconds meta del Settt-
cento ha avuto in Calabria la 
proprieta eccleslastica. 

Un esperto quale Paolo Ala-
trl aveva gia rilevato cha II II-
bro giova « a far comprenda-
ra la formazionc • I modi df 
sviluppo della borghesia marf-
dionalt e ad illuminare II pro
blema della terra a del conte-
dTni del Sud ». 

Egualmente ' meritoria A ta 
premiszione (per la narrative) 
della Vila nova di Pinocchio 
(Valiecchi) di Luigi Compa
gnone. Si tratta di una traspo-
sirione della favola di Pinoc
chio con l'intento di demistl-
ficare la condlziona umana di 
leri e di oggi, in tutti I suoi 
aspetti, dai plu candidi a d\-
sarmati (Geppetto) al piu op-
pressivi e tpletati (la Volpa 
• il Gatto). 

La narrazione • condotta In 
due tempi: quello della giovi-
nezza reale, in cui la « co-
scienza > dei burattino • detor 
mata da Sogni a Incantesimi; 
• quello dalla' irriaie maturi-
ta, che gu fa tcambiara par 
cos* vera • raali la pseudo-
concreteua dai • valori • bor-
ghesi (in primo luago, il 
denaro). Intlemc alia Voipa a 
al Gatto, Pinocchio diviene 
egll stesso un gaglicfto matri-
colato. il terzo protagonitta 
del Fascio Mortorio. 

Se ti considera che quetta 
edizione de> • Vina San Gio
vanni • t I I prima dopo • tat 
ti di Reggio. si apprezza an 
cor plu il signiticato che as
sume oggi la premiazione di 
Placanica e di Compagnone. 

a. I. I. 

II romanzo segreto di E. M. Forster 

Idillioneirambiente 
conservatore in 

' Esce anche in' Italia con 
una tempestivita che non e 
certo toccata - alle altre sue 
opere II romanzo segreto dl 
E. M. Forster. coscienza cri
tica e sacrale del gruppo 
di Bloomsbury. dl cui fece' 
parte e d! cui era rlmasto 
fino al 1970 il mittco e sl 
lente soprawissuto. con po
chi romanzi alle spalle e 
lontanl 0'ultlmo Passaggiotn 
India' e del 1924). ma alcu-
ni fondamentalt nella storla 
della narrativa contempora-
nea. 

Dl ouesto Maunce (Gar-
zantl. 1972. pp 320. L 3000), 
terminato in pochi mest nel 
1914. piu volte ripreso e In-
fine dubitosamente sacrifl-
cato. si bisbigliava da annl 
e qualcosa della trama era 
trapelato fuori del cerchio 
delle conoscenze che 1'aveva-
no letto. e sebbene da tern 
po anche In tnghilterra la 
omosessuallta sla tutt'altro 
che un argomento scottan 
te. tuttavta l'autore non Si 
decise mai a pubblicarlo lul 
vivente. 

D: seguire la strada dl 
Joyce o dl D. H. Lawrence 
e di stamparlo all'estero non 
era 11 caso. data 1'insularita 
del romanzo e la posizione 
acquisita dalio scrittore Ed 
ora. dopo Gide. Proust, e In 
fine Genet, per non citare 
che alcuni che significato po 
teva avere il racconto che 
ha la tenerezza e I'inranio 
di un idillfo. dl un vero e 
proprto «romance» sul te
nia. almeno intenzionalmen 
te? Una frase sulla copertl-
na del dattiloscntto ne chia-
rtsce • la reticenza: • Pubbn-
cabile.. ma ne vale la pena? » 
Poster temeva II rumore che 
avrebbe suscttato. dubitava 
che avesse senso dopo un 
siienzto cosl tenace e glono-
so. presentare un'opera cosl 
remota e forse datata An
che se come eglt stesso al 
(erma in una noia apposta 
al volume. Il problem* del 
I'omosessualita re.stava pal-
cologicamente e social mente 
drammatlco: si era soltanto 
passatl «dall'ignoranza e dai 
terrore alia familiarlU e al 
dlapreszo*. 

Da questo punto dl vista 
11 romanzo non pud che con
tribute a una migliore com 

• prensione. anche semplice-
mente sdrammatizzando e 
giocando sui toni pastello del 
«fair-play» britannico. Ion 
tano da ogni estetismo sul 
fureo e dalla amplificaztone 
retorica di dannazione esal 

' tazione compiacimento che 
"«il vizlo» per annl lettera 

rlamente ha connotato: qui 
nessuno si impicca o sl ca 
stra. come II personazgio dl 
un romanzo d! Sartre 

Stamo tra persone clvlll e 
; stimati professtonisti. Mauri

ce. seguito fin dall'lnfanzia. 
. e soltanto un giovane pre-
stante e un abile uomo d'af-
fari. non troopo lntelligente 
e con nessuna vocazione ar-
tistica perche la sua anor-
malita si consoli di lllustrl 
precedentl: alia Universita 
ha. si. ascoltato Ciaikovsky 
e letto un po' dl Convito. 
Deve la rivelazione a un ami 
co di studi. Clive. che. piu 
mature e consapevole. to In-
dirizza apostolicamente alia 
verita Ne segue un lungo 
sodalizlo dt n.-ciproca quan
ta platonlca adorazione. 

Tutto prosegue per II me 
gllo la relaztone sl stabiliz 
za su ritmi consuetudinarl. 
ma CUve. presentato con tut
tl I requisitl del vero omo 
sessuale scrive all'amlco 
dalla Grwia «Contro !a mia 
volonta sono diventato nor 
male»; e nmprovvisa Inver 
sione appartiene p:u all'iro 
nia di Forster che all'ev'.den 
za psicologica E' la dispe 
raztone per Maurice, ma an
che una salutare presa dl 
coscienza. mentre Cllve. in 
crescente deterioramento 
(perflno un'lnctpiente calvi 
zle> rientrera nel suol ran-
ghl dl nobilotto di provin 
cla. sl sposera e si dediche 
ra alia polltlca 

1 due assumono colorazto 
nl moderatamente simboil 
che: se 11 primo persontfl-
ca la liberta e la ribelllone. 
1'altro signifies l'ordine. la 
conservazione. I'lpocrista. Al 
romanzo comunque sl Impo 

' neva per perentorle argo-
menUzlonl una soluzlone fe

nce. Maurice fuggira. stavol-
ta non platonicamente, con 
il giovane Alec, guardiacac -
cla dipendente 

Narrativamente lineare. dl-
steso tradizionalmente, il rac
conto e Indubbiamente de 
gno dl figurare tra Casa Ho 
ward e Passaggio in India, 
anche se non possiede del 
capolavon le intricate con-
nessioni stllistlche e temati-
che. la capacita dl far rl-
suonare. magari per accen-
ni. le zone plu profonde del 
la coscienza. II tema del 
> contrasto » psicologico e so 
dale, tip:co dello scrittore — . 
e che ispira anche qui pa 
glne memorabili come quel
le dl Clive e Maurice e Mau 
rice e Alec — appare in que
sto romanzo come smussato 
quasi deviate da un'allegra 
necesslta epidittica. che sl 
Iascia dielro 1 cupl risvoltl. 

Nonostante I dubbl di For 
star I'opera di mostra soltan 
to marginalmente la sua eta, 
e non certo per i motivi un 
po' estemi che lo scrittore 
accampa e che un minimo dl 
Informazione storlca basta a 
evidenziare. quanto In certe 
ingenuita psicologiche e di 
Hnguaggio. che il tono Iirico 
semore soslenuto accentua. 
Quanto alia omosessualita. II 
romanzo a tal riguardo bal-
za da un passato alquanto 
r 'moto • per non risen tire 
manchevolezze e la comples-
sita del problema richiede 
rebbe ^ttili distinguo e di-
samlne. 

Mentre e chlaro che l'in
tento suasorio qui necesslta 
di semplificazioni ed e inu
tile stare a chiedersi quan- , 
to precario passa essere un -. 
I. .-ame tra indivldu! divlsl da ' 
insormontabill barriere clas-
siste: non e difficile preve-
dere. oltre la lettera, abissl 
di ineomprenstone tra quel 
le selve e In quelle brughie 

Ma o*rr T»ni»re ha le 
me leggi e quel profumo dl 
ml parla Bertoluccl non e 
tanto un'atmosfera dl tempi 
passati. quanto piuttosto la 
fragranra della favola. II so 
gno dellUtopla 

Piero Gelli 

L a m a r 
del Mezzogiorno 

Industria e potere nella provincia di Salerno - II fallimento della 
« uniticazione capitalistica » - Limiti e contraddizioni di un attento 

studio condotto da Bonazzi, Bagnasco e Casillo 

Se gli lnlzl - degll annl 
'60 sono statl dedicati ad 
lndividuare come Intervenl-
re nel Mezzogiorno (e, al
lora. non pochi furono co-
loro che alirnentarono ' la 
lllusione di una espansio-
ne capitalistica che, guidata 
e sorretta da un illumi-
nato intervento program-

matorio statale. arrivasse 
anche nelle regioni meridio-
nali, portandovi progresso 
e sviluppo). questo inizio 
del decennio '70 sembra in
vece dedicato alle ragioni 
che nonostante l'apporto 
non lndifferente del capita
te pubblico. hanno Iascia-
to immutata, se non ad-
dirittura aggravate, la si
tuazione meridionale. 

La presa d'atto che la 
politica degll Incentlvi stra-
ordinari (finanziamentl a-
gevolati, fiscalizzazioni, ec-

. cetera) non ha assolto quel 
compito che la DC prima 
e le illusionl riformiste del 
centro sinistra poi. le ave 
vano assegnato. sembra es
sere una verita acquisita 
per tutti. per Ton. Colom
bo. come per gli esponenti 
meridionall della Confindu-
6tria. Si e preso atto, in-
somma, che il meccanlsmo 
della «unificazione capita
listica » non ha funzionato 
a vantaggio del Mezzogior 
no e che gli annl 70 sono 
ben lontanl dal rappresen
tare la fase storlca in cui, 
stando alle previsionl fatte 
dal professor Saraceno nel 
'62. al II convegno di San 

: Pellegrino. la questione 
meridionale sarebbe stata 
risolta. grazie all'alto tasso 
di crescita del capitallsmo 
italiano al nord. :-. . . . 

Se non vl e dlssenso. quln
dl. sul permanere della crl-
si. e crisi gravissima, il dis-

. senso invece si ripropone . 
quando si passa alia ana-
lisi del ' perchi di questa 
crisi e del modo come far-
vi fronte. II dlssenso sl ri
propone profondo fra chi 
continua ad accedere ad 
una visione a dualistlca» 
dello sviluppo del paese. in 
bass alia quale quello del . 

i Mezzogiorno e ancora un 
problema dl allargamento 
al sud del slstema produt-
tivo gia esistente al nord. 
allargamento da persegui-
re. se necessaiio. con qual
che ri forma (non si sa be
ne quale) e con Tuso ma-
novrato del capitallsmo di 
Stato, e chl invece (sin-
dacati. partito comunista) 
sottolinea Yvnitarieta e l'or-
ganicita del meccanisml e-
conomici in atto nel paese 
e vede nella crisi meridio 
nale solo una drammatlca 
speci ficazione della crisi 
etrutturale. non puramen-
te contingente. del model
lo di sviluppo italiano. da 
modlficare profondamente 
se sl vuole mettere In mo-
to un processo dl reale 
e diffusa crescita. 

Rifiuto di 
un modello 

- A questa ' seconda impo-
stazione sembra isplrarsi la 
corposa ricerca L'organtzza 

, zione della marginatum In
dustria e potere • in vna 
una prooinria meridionale 

. Li/Ed Torino, pagg. 494, 
lire 8000). che Bonazzi. Ba
gnasco e Casillo hanno de
dicato alia provincia di Sa
lerno. una delle piu awan-
taggiate dall'mtervento stra 
ordinario e delle piu « dina-
miches all'interno del-
I'area meridionale. 

Diciamo tembra e chta-
riamo perche. Nella intra 
duxione alia ricerca. I tre 

autorl preclsano dl aver re-
spinto 1'utilizzazione dl un , 
canone Interpretativo fon- . 
dato sul rlconoscimento . 
dello sviluppo economico-
sociale come « processo ten-
denzialmente universale. 
basato sull'lndustria e sul
la modernizzazione, che 
con Intensita dlfferente 
colnvolge o almeno Interes-
sa tuttl 1 paesl, le regioni. 
le societa umane, ecc.»; han

no rifiutato cioe un model
lo di ricerca tipico della 
soclologia americana, so-
stanzialmente ottimista, fl-
ducioso nella posltivita del-

. l'allargamento progressivo, 
t';ido/ore, del meccanlsmo 
capitalistlco. 

Rapporti 
tra aree 

II loro modello dl rifor-
nimento e stato Invece un 
altro, quello cioe dei rap
porti tra aree central! ed . 
aree marginali del slstema 
economlco mondiale (o me-
glio imperialistico) come 
rapporti dl esproprlazione-
appropriazione da parte 
dell'area centrale del sur
plus prodotto dall'area 
marglnale. Questo model
lo. desunto dalle anallsi che 
gli economisti Baran, Swee-
zy e Frank hanno dedica
to al paesl sottosviluppa-
tl. rifiuta ognl concezione 
sia ottimlstica che a duali-
stica* dello sviluppo e 
vede 1 processl dl degrada-
zlone e di emarglnazione 
delle aree sottosviluppate 
come conseguenze e funzio
ne del rapporto che esse 
hanno Instaurato con le 
aree svlluppate. 
• GH autorl preclsano pe
rd che questo modello non 

- pu6 essere schematicamen-
' te appllcato - alia realta 
italiana per almeno tre mo
tivi: 1) la esistenza di un 

' unico contesto statale: 2) 
qulndl l'esistenza di una u-
nlflcazlone politica della 

' classe dlrigente (anche con 
le sue contraddizioni Inter 
ne. naturalmente; 3) Infine. 
come conseguenza. 1'esisten 
za di una politica di inter-
venti correttivl (gli Incenti 
vl, la Cassa per II Mezzo-

- giomo. ecc.) del processl e-
conomicl • spontanel. cioe 
del funzionamento del pro
cesso di espropriazlone-ap-
proprtazione e della dialet-
tica centralita-marglnalita. 

Ci sembra perd che gli 
autorl non traggano le ne
cessarie Implicazlonl da 
quest! correttivl. In realta. 
contro il funzionamento 
puro del modello dl espro-
priazlone ' • approprlazione 
hanno agito. come elemen-: 
ti di forte contraddizione. 
da un lato la presa di co
scienza (e ' le conseguentl 
lotte) del movlmento ope 
ralo che sl e fatto carico 
dei probleml del mezzogior
no come probleml naziona-
11. ha risposto cioe con pro-
poste politico economlche u-
nificantl al tentatlvo di un 
rapporto mirante invece al-
l'isolamento reciproco delle 

masse popolari del nord e 
del sud: dall'altro.. lo svi
luppo del movlmento ri-
vendicativo sindacale che 
ha minato alia base uno 
degli scopi della approprla- . 
zione da parte del capita
llsmo del nord della forza 
lavoro del sud e cioe la utt-
llzzazione intensiva. a sol-
tosalario. a basso costo 
complessivo. delta manodo-
pera meridionale. Questl 

' due element! hanno messo 
profondamente In crisi 11 
tipo di rapporto nord sud 
che la borghesia Italiana 
ha tenacemente tentato dl 

perseguire nel corso dl que
stl annl e hanno messo. 
quindi. in crisi profonda il 
modello ; dl sviluppo del 
paese. ' . . ^ 

Sottovalutare questa pe
culiarity della situazione 1-
taliana. se da un lato pud 
portare a non comprende-
re, ad esempio, perche sl 
e arrivati alia crisi del cen
tro sinistra o quale e 11 
senso delle proposte (riven-
dicative e di riforma) del 
movimento operaio, dall'al
tro porta anche a non com-
prendere l'esistenza ed 1 
motivi della crisi che attra-
versa il paese tutto. Del 
rapporto dl subordinazione 
del sud al nord. che nes-
suno mette in dlscussione, 
si coglle cosl solo l'elemen-
to della subordinazione me
ridionale, della marginali-
ta del sud; Insomma sl 
introduce, per altra via e 
quando niente sembrava 
piu lontano, nuovamente 
una concezione «dualistl
ca » dello sviluppo del pae
se. Non ci sembra casua 
le infatti che gli autori del 
la ricerca nelle loro conclu
sion! — che sono per la ve 
rita piu ipotesl che essl 
avanzano che delle propo
ste dl Intervento vero e 
proprlo anche perche non 
era questo lo scopo che si 
erano prefisso — arrivano 
appunto a proporre Ipote
sl abbastanza lontane da 
quelle di - altrl merldlona 
listi che pure erano partltl 
da una lmpostazlone meto-
dologlca se non uguale. si 
mile. 

Cohtinuazione 
« corretta » 

In sostanza. gli autori 
sembrano auspicare una 
continuazlone « corretta » 
del tipo di intervento che 
si e avuto finora nel sud . 
e o corretta» nel senso che 
si debba di piu mi rare ad 
instaurare anche nel sud. 
laddove e possibile e com 
patibile a con le esigenze dl 
riorganlzzazione territoria 
le del capitallsmo», sltua 
zioni di «razlonalita» im 
prenditorlale. le unlche in 
grado di awiare la rottu -
ra della situazione di mar 
ginalita. Questo perd a pat-
to che vengano neutralizza-
te le splnte locall di na 
tura extra-economica che, 
per esigenza di medlazio 
ne politica, sacrlficano le 
ipotesi dl «sviluppo razlo-
nale» al mantenimento dl 
rapporti clientelari con le 
locall forze social! (impren 
ditori in crisi, masse di di-
soccupatl, ecc) . Slamo ben 
lontanl." erne si vede. dal 
sowertimento del rapporti 
capitalistici di produzione 
che pure era il princi-
pio Ispiratore del mo
dello espropriazione-appro-
priazlone elaborato da Ba
ran. Sweezy e Frank. 

In ognl caso 11 libro dl 
Bonazzi. Bagnasco e Casil
lo merita di essere letto 
perche offre una anallsi ve
ramente ricca e puntuale 
e non priva dl valutazionl 
molto spesso da accettare. 
del processl dl sviluppo 
che si sono avutl In que-
sti died annl nel saleml-
tano, un'area che essi con-
siderano «intermedia>. Ion 
tana certamente dal proces
sl dt « razlonalita » econo-
mlcita delle aree del nord; 
ma lontana anche da) pro
cess! di degradazione ed 
emarglnazione che investo-
no altre zone del me-
ridlone. 

Lina Tamburrino 

Nella collana Accademia Sansoni 

Poesia negra 
e negrista 

Le edizioni Accademia 
Sansoni ripubblicano, con 

, l'agglunta di un'ampia se-
lezionc di poesie dagll ul-
tim! due libri — Tengo 
(1964) e El Gran Zoo 
(1968) — purtroppo non 
presi In esame nell'lntrodu-
zione — l'antologia poeti-
ca dl Nicolas Guillen (pa-
gine 244. L. 2000). curata 
da Dario Puccini, che die-
cl annl addietro servi egre-
glamente a far conosce re 
al -pubblico Italiano l'orl-
ginale poeta cubano. L'ab-
bondanza di testi, la stl-
molante e ampia lntrodu-
zione soddisferanno Indub
biamente quel lettori il cui 
interesse per l'autore dl 
Motivos de Son, Sbngoro 
Cosongo e West Indies Ltd 
e stato rlsvegliato dalla re-
cente assegnazione del Pre-
mio Viareggio. 

Con grande Interesse sl 
leggono. anche nella stes
sa collana. sia l'lntroduzio 
ne che l'antologia del vo
lume Canti negri (pp. 173. 
L. 1800), curato da G. B. 
De Cesare. che raccoglle 
le grandl vocl di protesta 
lev£ 1a quel «crocevia 
del mondo» che furono le 
Antille e il mare che le 
contiene. Poesia negra e ne
grista — accennata. que
sta ultima, con rapid! ma 
efficaci esempi nella intro-
duz'one — di lingua fran-
cese e spagnola. a rappre
sentare I due versanti del-
I'apoorto europeo alia poe
sia negra latino-americana. 
— ovviamente sensibile. in 
particolare quella di lingua 
francese. alia poesia negra 
di lingua Inglese. — che 
trova le sue espressioni 
piu alte nello haitiano Jac
ques Roumain. nel marti-
nicano Aim6 C&alre, nel 
guadalupani Niger e Tiro-
lien e finalmente nel due 
cub-.'.i Guillen e Pedroso. 
quasi sconosciuto da noi. 
quest'ultimo. ma meritevo
le di piu ampia e auto-
noma attenzione. sla per 
il posto che occupa nella 
storia della poesia afro --• 
cubana — della quale pud 

nche essere considerato I! 
fondatore, — sla per 1'im-
pegno politicc-sociale che 
ne improntd l'intera esi 
stenza di comunista e dl 
militante della rivoluzione 
antimperlalista. 

Portorico e rappresenta 
ta da un solo poeta. Car
men Coldn Pelot. ma e op 
portunamente segnalato il 
m e m e n t o * Diepalista », 
fondato nel 1921 dai due 
poeti «negristi» Diego Pa-
drd e Pales Matos. del qua 
le sl Iegge neU'introduzio 
ne la bellissima « Mulata 
Antilla 9. 

• • • 
Dopo le due grand! rac-

colte della poesia e della 
prosa dl Antonio Macha-

do, che ci hanno restitul-
to la totalita dell'opera del 
grande' andaluso. curate 
con straordinaria passion* 
e con l'abituale maestria 
critica da Oreste Macri. per 
le edizioni Lerici. e da spe-
rare che questa ridotta ma 
sostanziosa Antologia. pub-
blicata dalle edizioni Acca
demia (pp. 270. L. 2000), 
consenta a un pubblico piu 
ampio di accostarsi con lo 
Indispensabile corredo di 
una introduzione. ridotta. 
anch'essa. ma utillssima • 
stimolante, all'opera del 
maggior poeta spagnolo del 
novecento. Le immancabili 
prevenzioni e I non • rarl 
entusiasmi che I'opera dl 
Machado solleva ancora 
fra i lettori italiani. saran-
no rlcondotte a una visio
ne piu meditata e serena 
da una lettura « guidata» 
ma ricca di stimoli e di 
fondate suggestionl. 

La pubblicazione. nella 
stessa collana, dell'Antolo-
gia poetica di Pedro Sali
nas, a cura dl V. Bodlni 
(pp. 244. L 2000) rende an
cora piu acuta e sensibi
le la perdita. verificatasi 
poco piu di un anno fa, 
di uno del piu sensibill 
e dotati ispanisti italiani, 
•della cui raggiunta matu-
rita critica continuiamo a 
godere l frutti. Per que
sta ragione salutiamo .con 
particolare gratitudine e 
commozione la riedizione 
di questo Salinas, nella cui 
Introduzione — e traduzlo-

'. ne — Bodini aveva con
densate molto del meglio 
che la sua riflessione e la 
sua acuta e congeniale sen-
sibilita avevano accumula
te su quel nodo prodigio-
so e complesso che la poe
sia e I poeti della Gene-
razione del 27 costituiscono. 

La esplorazione tocca qui 
tutti i punti nevralgici del 
problema, chiarendo nessl. 
rapporti. affinita. segnalan-
do differenze. contrasti. di-
varicazioni in una visione 
unitaria — l'unita genera-
zionale. l'« aiuola». come 
anche la chiamera Bodi
ni — che non vlene mai 
meno. Per chi si accosta 
per la prima volta alia 
poesia spagnola che occu
pa poco piii del decennio 
che precedette la guerra ci
vile del 1936 "39. questa in
troduzione costituira una 
guida magistrale e insosti-
tuibile; per altrl sara un 

. punto di riferimento e un 
termine costante di coiV 
fronto. Per tutti. un dato 
certo. una acquisizione ti-
cura e definitiva alia com-
prensione di un poeta • 
di una poesia, quella dl 
Saunas, di straordinaria al-
tezza e vjtalita. 

. Ignazio Delogu 
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