
L'lNTERViSTA. Al Sud crolla il «familismo» ed esplode la societa civile: parla il sociologo Ilvo Diamanti 

• Ricardate il "(amilismo amora-
te«? Quello descritto dal sociologo 
Edward Banlleld in una faroosa ri
cerca degli anni Onquanta svolta a 
Chlaromonte di Potenza? Beh, for-
se al Sud non c'S piil. Perctie I'in-
capacila -di agire per il bene co-
mune o pec lini chc trascendano 
I'intemsse maleriale delta lamiglia» 
(Banflekt),ce(le il passu aH'-attrui-
smo cMco». Alia mobilltazione di 
ciltadfnanza. Questo e il response 
dl una ricerca dell'lstitulu Meridio
nals di storia e sclenze sociall. di-
retla da Carlo Trigilia e condotla, 
tra gl) altri, da Ilvo Diamanli e Fran
cesco Ramella, I risulrati slanno in 
due pubblicazbni Donzelli: Cultu
re e suiluppa. e 1'uUinto numero di 
Meridiano. rivista dell'lmes (con 
guida annessa di tutte le associa-
zioni). A scorrerle vien fuori un da-
10 vlstoso: la crescita forelrenabile 
delle assoclazkini civlche. Cioe. 
6000 association), 700mila soci e 
tre milioni di ulenli saltuari. Menlre 
i due icr/i d I luno questo si e svllup-
pato dopo II 1980, secondo rilmi 
superior ad analoghe tendenze 
nel cenlro-nord Che cosa signifi
es? Sgntftca die il Mezzogkmio va 
avanti da solo, menlre ia politica 
nazionale si avvila tra govemissiml, 
elezloni si,'no, stangale e tagli di 
spesa. Va avanli cuhuralmente, 
malgrado la penuria di risorse. Eva 
avantl suite ceneri del sistema 
clientelare. Senza aspetlare aiiai 
dall'allo. Al centro ci sono i glova-
nL le donne, e il nuovo ceto medio 
di massa. Tutti ittsieme mettono in-
sieme conoscenze e tempo libero, 
Per arricchlre la sfere della "ripro-
duzlooe»; per (are «lmpresa», "for-
mazione-, isolldarieta-, o (oise so
lo speranza Ne pailiamo con uno 
degli artehcl dello studio in que-
stione: Ilvo Diamanli, 43 anni. so-
ctotogo a Padova e Urbino. autore 
ben nolo dl un tortitnato volume su 
i o t oo (Donzelu'J. Oggi impegna-
tOMiTienuovodinamk-he poliliche 
che possono nascere al Sud. »a 
partite - come lui dice -dal terrllo-
rio, dalla spazio e dalle bra radici 
simbolicn*". 

DtamMM It toU di qaaaU ami 
w w wwWhrttdt aaaatlazto-
ntcMcha. MMMI pat* I data a*-

1MM «* riHWTD OMKrOaCOptoO. 
U ohMK qual • to pacaUaffla 
inafMtofMMB (ni IviMMWMOt qyw-
b al oflnM daHa riearca Imea? 

La ricerca Imes nasceva dullesi-
genza di mettere a fuoco II nesso 
cu Intra-sviluppo. Cioe da) bisogno 
di Idenllucare i (attori -valtniali-. 
•espressivi-e «conoscltii/l° che sor-
reggono la cresclla del leniiorio. 
Del resto la tultura associativa co
me impegno civico, svago, inno
vations e consume) 6 stalo lele-
mento che ha sorrerto II risveglio 
della «ociela civile* nell'Italia de
gli anni Ouanta. Tradizionalmenie 
al Sud I'associazionismo era sem-
pre stato visto come occasione dl 
colontziazione politfca e clienle-
lare. Quetla che e emersa e slala 
uninverslone dl tendenza, tesa al
ia nlolUplkazlone delle associa-
jlonl, e In una dliezione radlcal-
mente aulonoma rispeito al pas-
saia... 

kwemiM, ante teoparta U EB-
Mttari MrtopnHMMKo (Ma «H-
IIWI W M B l t f M l SwL I cotl? 

Esatto. In poco lempo si sono tor-
mate circa liOWl associazioni con 
un baclno di utenza che sliora i tra 
millonl dl indlviduie 700 milu soci 
atlivi. i due terai sono nali negii ul-
limi quindici anni. E i seltori piu 
tortl soriu ptatum quelli piu di
stant! dalla polllica tradizionule: 
I'amblentalismo, impegno e ioi-
mazlone clvk-l, lo specialismo tec-

• NEW WRK. fbrse si puO after-
mare - come suggerisce sul Neu> 
Yorker lo storico Simon Sdiama -
che la moslra: «Hembrandt nol 
Rembrandti (al Metropolitan Mu
seum lino a! 7 gennaiol sia la pri
ma esnosizione interaltiva in cui il 
pubblico viene prima accurata 
menle documenlato. |«ii inlenu-
gato e infine puo ewreitare a ra-
gion vedula il proprio giudizio: s 
Iratta dl un Rembrandt aiitentico, 
dl an (also oe un prodotto di botte-
ga? Sembra qui prefigurata una 
sorta di democrazia dei tonmwv 
sews, chc si awalgono di slmmenti 
tecnolugici avanzati quail fologia-
fie con i r&ggl K, analisi mkrosco-
piche. inifciginl spetlroscoplche, 
dendmcrimoloRla (la dayzione 
del legno usalo per una Invola). io-
sll dl tormolumlnesceraa, enaim' 
dei lottdi e degli evenluall d i w l 
londi, analisi li&o-chirnfche (telju 
alasure dl cokni1. e via decitrando 

L'evento ncwyorkCM.' e soltunio. 
in ordlne di lompo. I'ultimo alto di 
Uiipnii-esKodldecun'ainriiln, qua
si dl spnliazionc, dellopi;^! del 
maestro oUuidese. Nel 1915 si aitn-
buivano a Rembrandt quasi nilllc 
opere; nn leizuiii nucslc gli Ititouo 
nogale glS nel IH31; un calalogo 
pill rccenle ne eertittcnvn «iltnnu 
420. pui nel UMIH tu I'osliluilo II 
•Rombrnlidl Risearch Pro|ett». un 
comllato di espurti a vrKwanm de-
llazlonflrln clie rju progresslv.imen-» 

Nuova (Mta meridionale 
La rinascila del Sud passa per un nuovo *altiuisiTio civico* 
imperniato sullo sviluppo recente deH'associazionismo, E 
un (enomeno inedilo e importante, al quale e dedicala 
una corposa ricerca dell'lstiluto Meridionale di sloria e 
scienze sociali direiia da Carlo Trigilia e condotla, ira git 
altri, da Ilvo Diamanli e Francesco Ramella, 6000 associa-
zioni, 700mila soci, (re milioni di ulenli; quesie le cilre del-
la ricerca. Ne parliamocon Ilvo Diamanti. 

BHUNO WMVMNUOLQ 
nico-scientitico. il const]mo quali-
ficalo dl arte. Protagonisli della 
partecipazlone sono innanzitutlu i 
glovaiu e II nuovo ceto medio di-
nendente. Una nuova classe me-
dto-alta, mollo estesa e culiural
mente esigenle. 

Ni patMt* BH ecanontatl hanm 
vWe ht quuto eeto madk> un rl-
D H » Miatrro d*«D tvHMppo 
•UiMttottSud... 

Non e detlo che lo sviluppo assisli-
lo non possa aver avulo esitt bene-
lici, Di lalto. se in passato esisteva 
un assoclazionismo tradizionale, 
notabilare, <^gi la cresuita del ce
to medio legato al wellare e all'in-
tervemo pubblico ha allanjaio la 
soglia dei bisogni. Cioe la rahiesla 
di (onnaztone e di qualita della Vi
la. L'esigenza di un conlrolb sul-
lambtto della nproduzione E lut-
lo questo in un contesto segnalo 
dalla chiusura del mercalo e dal 
bbeco clionielare del sislema po
litico Di qui la spinta ad assoctar-
si. Pet molliplicare le occasion! di 

mobiliiaeautorealizzazione. 
TM to mbmna d asaoclaitonl da 
rat cantiM. un buon numera non 
• (atte d vare a propria -ml-
eiolnipraasi- elandaidne? Patio 
dal owita dl rtsta rtacant a H ga
le-. 

Non lo escludo, e quel che iei se-
gnalapolrdibecosiituireikapito-
lo di un ulteriore approifrndimen-
lo. Tuttavia la ricerca ha cercato di 
localizzare con rigore un aspelto 
ben preciso il panorama delle as-
sociaiioni cultural i e civic he dagli 
inlenti noli e conclamall, ufficial-
menie nconosciute dalic autonla 
locali- Da esse abbiamo e^ratro 
un campione pari a 800 unife, sul 
quale abbiamo lavoralo per slilare 
conclusioni generali. In ogni caso. 
sicuramente, e'e anclie dell allro 
Estslono club e cpnln sludi che 
fanno capo alia politica Iradizio-
naleealcetonotabilanf veechioo 
nuovo. Nondimeno il 60,i. delie 
associaziom analizzaie opera net 
campo della -mobililazione pub-

blica». In un'area priva di rapporto 
con i partiti.e priva di leader parti-
tic i. Ebbene, lorienlamenlo pre-
valente e di centrosinistra e di sini
stra. La logic a. quel la della chtlca 
™rialo a-partitica Menlre la mag-
gioranta degli imervislati nel cam
pione diehiaia di essere inleressa-
la alia nascita della «societa civile. 
del Mezzoglomo. Proprio in tal 
senso vengono invocati dai sc«-
getliriformaQelleautonomle.ruo-
lo mirato del pubblico e mhastml-
lure. 

A «to awtao da quMto •ardpalt-
C0" cMco put venlr fuort una 
nuova etetse dhi*eirt», ottie 
che una aphrta aNImanta? 

A mio awiso si, ma a condizione 
di non lasciare isolato I'arcipela-
go. di non (ario isterilire. Del resto, 
se estendiamo lo sguardo al vo-
lontariato sociale propriamente 
delto, alle Imptese no-profll, 
escluse dai la presente ricerca. tro-
veremmo la prova provala che 
nella cullura associativa allignano 
professionalita ben precise e abili
ty d'impresa. Purtroppo cl sono 
ancora torti vincoli: la chiusura le-
nace del sislerna politico, la n-
slreltezza del mercalo. la man-
canza di capiiali, la penuria di ri-
sorse lormative, 

Poulamo dire parb eha al Sari II 
famaao -famllimo amorala-, 
llndMdualbnM famUttM antt-
dvtco.batUarmalrftrrtlfata? 

Possiamo afiermare che i nuovi 
orientamenli del Mezzogiomo 
vanno in senso opposto rispetto 
alle logic he familislthe descritte 

da Edward Banlield a meta degli 
anni Cinquanta. Emerge in altri 
termini nelte associazbni unospi-
rito civico volto ad un agire allrui-
stico. All'innovazione. E voto an-
che al rinnovamento istituzionale. 
a pafflre dallImpegno sul temto-
rio. Se il «lamilismo a morale" face-
va pemo sulfa famiglla come am-
bito cruclale dell'azione, e sul di-
stacco individualislico da Ho stato 
come cnierio normativo, il nuovo 
spirito civico crea tessulo sociale, 
relazionidicitladlnanza. Distrlbui-
scc capitate di conoscenze ed oc
casion qualificate di consume. Al 
di (uorl di un rapporto parassitario 
con la slera pubbtica. 

t dunqiM foeonda IMiiztoM dl 
Roaert Putnam, tecondo cul II 
•4agama cMcoi, «ocfalmarrta n -
dtoata Ira economla a atato, a la 
n n caaula matrice daKo nllup-
po? 

Putnam ha falto risalire larretra-
tezza del Sud alia antica mancan-
za di civilta comunale, scorgendo 
al contempo nel «civismo« del 
Centro-Nord lo spartiacque tra le 
due Italie. £ una tesi che rischia di 
cristallizzare antropologicamente 
le differenze. Lo squilibrio risale 
viceversa a ragioni storiche mollo 
meno remoie di quelle indicate da 
Putnam. Ne cilo solo due: il ruolo 
delle culture operate e catloliche 
al Nord. e quelto delle elites politi-
chealSud. Jndubbiamenle il lema 
del "cinc-nes3». richiamalo da Put
nam. ritoma. Owero: e lautono-
mia della societa civile la precon-
dizione dello sviluppo socioeco-

nomico. Ma torna, quel tema, en-
tro unLanalisi stonca drversa. E ol-
tretutto in lorme mollo distant! ri
spetto alia "gilde« e alle 
"torporazioni" medioevali indica
te da Pumam . 

Oggl, ml tarrano deN'aaaacla-
ilonlma, aortD pH la anatogto o 
le oTfierwiw tra Nord a Sad? E 
ancora: quale molo poMco po-
tramw glacara la assodarioal? 

Inianto. proprio lassociazionisino 
costituisce c ^ i un elemento di 
omogeneita tra Nord e Sud. Al 
contrariodiquelchesiteraevane-
gli anni Settanta. quando il Nont 
sembrava in vantaggio anche su 
questo piano. Ovunque inoltre le 
association! appaiono ben pian-
tate nel contesto locale. E ovun
que si baltono per la valorizzazio-
ne del ioto «mondo-ambiente». La 
Lega Nord s'e molto giovata all'i-
nizio dell'appqrto associativo. Al 
Sud invece l'esito e stato opposto1 

un civismo universalisttco, iocal-
mente mottvato, ma non antina-
zionale. Ora lesempio della Lega, 
di moslra quanto sia decisi™ il 
rapporto tra attori polilici e asso-
ciazioni, e proprio in relazione al 
ruolo che possono assumere que-
sle ullime. Di una cosa resto con-
linto: a I Sud le associazioni, a par
te la "Rete" e "Verdi-, non hanno 
ancora trovato inlerloculori polili
ci ca pact divalorizza me a fondoil 
potenziale. E invece la politica e 
I'econoinia del Mezzogiomo pas-
seranno senznaltro di qui Dopo il 
col lasso del vetch IO sislerna poli
tico sara un epilogo obbhgaio 

Una mostra a New York e un inedito di Genet sul grande pittore olandese 

Rembrandt o la visione teatrale dell'arte 
te assoitiglialo il toiyus rembrand-
ttano. flno a limilame il numeio a 
atca 250, ascrivendo wa via le ope-
ic alia -scuola di Rembrandl», alio 
•stile di>. ai -seguaci di-. agli •imita-
lotidi", In un ampio spetlro di cale-
gorio lassonomk'he, mostrand<i 
"una spiccata diflitlenza |>ei un ap-
pioccio linco alle qualita s|>ecifi-
che di Rembrandt", Da allora Rcm-
brandl si decitna al plutalc e que-
sla rivoluzione interpretaliva ha 
permessodi valorizzare I opera dei 
suoi alllevi. Ira t quail figure di pri-
HK) piano come Ceiarcl Don. Sa
muel van Hoogstraten, Nicolas 
Macs i" Guvarl Rinck 

La borteea del maestro 
It rapporto del maestro i-ou la 

sua huttegn e stato chiantodn Svi'i-
lana Alpcri. la brillante allaia di 
(lombrich, nelvoluiiie7.ii//nnNHJi 
Rcmtunntli (edilo da Euiaudij. 
AnalizzBttdo i mutli til esecuiione 
dei qundrl. 11 rajiporlocijn larom-
mitlenza cosllluita non pui da me-
cenatl ma da merfanli, eon gl! al-
lievi. con i credltori P '-on il metca-1 

MANCOVOKUt 
io, la Alpers ci othc un utr.itUt del 
tutlo inedilo di Hrmbratidt. chc ci 
appare ora come un impretiditore 
che invcsle c talorizzj il stio lalen-
to utilizzando al meglio le ristuse 
della lorza-idVORi dis[nn»|jjlc iH'lla 
sua olliciua. I..i m^osliinz,) nun 
tievestupm- piu di hnlo tr.i i pitiwi 
di qucH'c îuca era pr.Hiij unuune 
geslire il propno slmlin mine un.i 
botlega dentinal a ,illa pMluzmni' 

e alia cninmurciiiliT/ii/ c delle 
operedano Ui graink'ZL'.a di Rem
brandt consisie iipH'aver s.ipni" in-
wiilint'. :)\\ intemodel propno stu
dio con la I'oopera îone di valid) 
assisleuti.iineileU<Jdi(iuteiiln itac 
di unicila unlriidnale chc non lia 
nscoiilri ndla slorui dcU'arlc ^i 
tratla di un eih'ttti Inilruh. MW'"-
toe mcsMi m sella d.il Rciiibuimit 
altorci'inipn.'Sjni) 

Lo studio della AI|X'r- n <uut<i 
anctit̂  a captn- conic i i]iiesili di 
ante ni k'ittl i' di .itlriliuzKine. av-in-
zali dal "Remhrantll Ki'scaicli PHi-
iccl" c ripro|>osli ilalla mostia dei 

Metropolitan, non siano una mera 
questionc tecntca ma comportino 
tin mulnmenlo paradigmatico che 
toinvolge la stessa idea romantica 
del geitio sol i larki, dell'individuo 
Lsolslo clie weede i limin della 
propria epota. reiraltano ad ogni 
c.inone pn'csWente. esiraneo ad 
n|jni iradeionr MilLstkae liheroda 
comliztotiamcnti mercanlili. Come 
lia scritto dWorevolmente Gombri-
ch. gJi es[ieiti d'artc sono in diffi-
colta a ricoiKNSCcfc chc un tfipinlo 
sink un prouotto collellivo c. ctm la 
kwo mania delle attribuzioni, han
no lavoritu il "Ciilto della personali-
ia-

Alia luce di qucsta nuova intcr-
[irctazionc. Rli autontratli dell'ulti-
nu i |icrk«ki non sarcbliero tanlo la 
iestijiioniauza di un tdramma lerri-
luk-c melancoilico---comevoieva 
Baudelaire • quanto il cuImlnc di 
un jnilk'io teatrale e di una strate
gy mipr '̂iidiloTlale approntata da 
un picloi tHi-'tirKiirlk'HS, "lesempio 

,-eoliereto Hi un irldlviduo che si 

rappresenla come qualcuno che 
ha il possesso e la propriela di se 
slesso- Che tipo di opera e un au-
loritraltoeseguitodauna manodi-
versa da quella del suo referenle? 
Non e sollanlo un problema di au-
tc îralia, ma hen pill radicalmente 
la revisione della nozione di klenli-
ta individuate, la disseminazione e 
l'eslensionedelsi?iupiiliira. 

Un "soegetto colletho" 
Se il nome "Rembrandt- va con

siderate un soggetto colletllvo. al-
lora anche tutta la conlroversia sul-
1 opera aulograla appare di minor 
nlevanza (al di la degli evident! Id-
si di cpoclie successive). |iermct-
telldixri perlanto di riawkinaEe I'o-
peia d'arle senza sospetlo di esse-
ic Irodali Al Metropolitan possia
mo cost ammirare il magniltco W-
trotlo di ttotina am un garoftmo di 
sublime mallnconia, o il capotavo-
ro del I filiS: AreJolele che cuiilem-
f)l(jt/(i»stodiOmejoetentarne an
cora una votta un'inteiprctazione 
Rivolgendosi al poela, tl libsofo 

^sembra rkonoscerc implkilanten-

te i limtti di un ediliclo purameiite 
teorelico, initio di altivita eselusKa-
menle dianoetka, e voler nathnge-
re alle lonti mitopoieliche del pen-
siero, alia loro onginaria nialrke 
melalorica che ne costituisce la so-
luiione nutritizia. II brace io prote
st) e la presstone della mano sem-
brano inolue sua^erire che la co-
noscenzaeun'atlmta sensihilee il 
vedere un'esperienza eminente-
menle latlile. 

Menlre a New York il Metropoli
tan celebra, metlendolo in quest lo
ne, il suo patrimonio rcinbrandlia-
no. a Pangi e appena stato |iuhbli-
calo un liliru clie raccoglk- gli ap-
punli di un progetto clie Jean Ge
net lascio ilKCimpiuto: KmibrtBitlr 
led. Gallimard). II grande dram-
maturgo Iranccse coglie II seqretn 
di Rembrandt nella Irasliî urazione 
eslelica della lempnralita. in quella 
sua predileziouc |>cr i volti segnati 
dall'cta. comisi dal tempo, quasi 
decrcpili. con la came awizzila e 
la pcllc rugosa, ormai prnAsimi all^ 
(Iccomposizkine, all'esiziale <on-
suniazione, come nci nnrahili ri-
trail i della stgnora Trip o della vec-
cliia inadie. Un'aura soleiinc. una 
luccdcieniita libera i volti dalla lo
ro contingent aneddolica, dalla 
toro eliimera mondilai non rimane 
-- conclude tV*net - clie "ini'mtint-
ta. uifemale traspanrnza". Ctssl 

Ifiembrandt (t'cil. 

RITRATTI 

Diego Valeri 
e il ritomo 
alia poesia 
naturalista 

MAasuaooMoaw 

F ORSE I QIOVAN1 poeti e i 
glovani critic I non leggono 
pill Diego Valen. £ un'idea, 

t̂ uesta, che mi e venula sfogliando 
I indke dei nomi del denso e aflol-
lalo libra curalo da Maria Ida Oae-
ta e Gahriella Sica. Lo pamh rilro-
mta (Marsilio), dedicato alle ulli
me tendenze della poesia Italians. 
II (alio che il nome di Valeri non vi 
sia mai citato non puo non stupire 
quando si pensi che proprio poeti 
come ta stessa Ska. Giuseppe 
Conte e Claudio Damiani. o critici 
come Arnaldo Colasanti ed Ema-
nuele Trevi, tanto hanno iatlo, in 
questi anni, per un'idea di poesia 
non riducibile al nichilismocheha 
dominato il secok). |jer un senli-
mento della vita collivato dal laio 
della luce un'idea ed un senlimen-
to che Valen, ignaro di mode ed 
ideologia, oslinatamente fedele a 
se stesso ha difeso al prezzo di 
un'emarginazione quasi tolale. 

Eppure, se si eccetiuatio Gian-
franco Contini ed Edoardo Sangui
ne", Ionemenlecomproines5icori 
la negalivjianovecentesca, tutti co-
loro che hanno anlologkamente 
approntalo un quale lie canone no-
vecentesco non si sono dimenticau 
di Valeri; come Franco Fortini il 
quale, ifcotdando ehe tale poesia 
era rimasta °|»essoche muta agli 
orecchi di un mezzo sccolo-. ne 
soltolineava ta capacila di rislabih-
re quei htapporti di cquivak-nza 
ponderal? (ra oggetlo e discotso. 
che Pascoli aveva sapienlcmente e 
quindi immediabilmcnte alleralk 
come Pier Vmcenzo Menga klo che 
lo inscm^va, se non Ira i maggiori, 
"tra i piu "sfcuri poeti del noslro 
No\,ecenlO", dolandolo di un'es-
senzialtta -ollenuta per alleggen-
mento-: nome Piero Gelli e Giria 
Lagorio che. nella garzantiana 
ft*sra ilaHana, ki ailidavano alia 
cura disc reladi Ken lando Btind ini 

A ben guardare, oero, se Valeti 
ha lesistito in tennini tali, io si deve 
anclie ad un saggki capitale di Lui-
gi Baldacci ora raccolto in Ubreiii 
d'opetaealtrisaggi 1197-5], sucui, 
non a caso, e impemialo il discor-
50 di Fortini e Meugaklo. se non 
quello di Bandini. Un sagekj dove 
si sostiene che, in tempi 3i antro-
poraorfizaazione della realta. di or-
fismo della parola. il natuiallsmo 
di Valeri sia fondalo invece sul n-
fiuto di •umantzzarc la nalura-. Un 
saggio da aitiancare all allro che 
Giacomo Debenedetli inseri in In-
mmezzo |I963) echecelebrava il 
"poeta da giomi di vacanza", quel
lo di una leliceediuiumaalteanza 
con te vita. Questo 6. inlatti, il pun-
to ehe in Valeri la Instezza sia 
sempre, alia fine, una gaui ttislez-
za, per pararrasaie la'sua prima 
raccollattiver5i. 

A IN QUELLO scritto De
benedetli aggiungeva 
quatcos'altro. Valeri non 

dimentiCd -lesistenza del pwca-
u>. ma d incapace di trad Hire quel 
peccato in senso di colpa Una 
precisazione che, con consesuen-
ze slotiograliche incalcolahiTi, nl-
lontana Valeri da due poeti per co
st dire narratiii chesemhien;bbero 
invece approssimarglisi quanto a 
nilore e lennezza di fratto Saba e 
Penna Sotro questo nguardo, mtal-
ti. Saba s Penna sono distant! da 
Valen iron meno di Ungaretti e 
Monlale Tale mancanza di senso 
di colpa. aggiungiamo noi, si giuf>-
caentro una poesia ehe non cono-
see aldila. miraeolosanienie ctiiu-
sa in una sorta di cercllio pamieni-
deo. Si rillelta su quests immaginc 
del vecctiio Anacreonte -liia slu-
ma la tua breve pkcola luce di 
sensi/con I'infinita onilsia del Tut-
to. del Nulla.. 

Nci Novecenlo ttaliano luori di 
ccite slrade monotone conic aulo-
strade, Ifi <\n«e scqieggia quaklic 
provinciale solitana, si liiiiano di 
queste loriuese. ManarnValgimigli 
hasnttoclicnessuiioconieValcn 
IIEI saputo resliluiie il hnguaggio 
delle rondtiu Rondiui clicci sjia 
lancano cicli indimcntn-aliili, co
me in PrumiH'Hi dl Ktttvtuia "Per 
saperc la gioia deHnnrik' hisogna. 
amici. uscirpci i sutiin uglii. iiiiraic 
il ciel li- vicdorate e gli oili <• i colli 
chc imspiuono taggiil Scn-rala di-
vrna azzunoc azzuinf Irailik'uv 
servaie che I'aprilc di \;ilen non 
sia. eliotniuamcnte. tK-i niesi it piu 
cntdele. Ne vaira not,m' chc i suoi 
azzum igtionno cerii dislalli nsvcgli 
dl penniana niemoiM t.)ui non 
briK'ianoiinmcdicahiliinlclK'ita 

tVrti piiesaggi inLMlpim. Ic miH--
stosc nionl^igiieclie vi si ni.iflliano 
acqiustarn, un profilo inedilo s,' li 
si coiitempla da unignola <> n|»i 
sata valk\ Nella stoiia dcll.i |n«^ia 
ilitlianadcliBKtiiiscvoli.V.-iliiili.i 
rappnwmalo una ^i <]iic îc i alii 
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