
Textes et contextes
ISSN : 1961-991X
 : Université de Bourgogne

2 | 2008 
Varia 2008

La narrativa regionale italiana e la politica
subalterna della sinistra
Italian Regional Fiction and the Subaltern Politics of the Left

01 December 2008.

Franco Manai

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=139

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Franco Manai, « La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della
sinistra », Textes et contextes [], 2 | 2008, 01 December 2008 and connection on 18
May 2024. Copyright : Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
URL : http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=139

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://preo.u-bourgogne.fr/portail/


Licence CC BY 4.0

La narrativa regionale italiana e la politica
subalterna della sinistra
Italian Regional Fiction and the Subaltern Politics of the Left

Textes et contextes

01 December 2008.

2 | 2008 
Varia 2008

Franco Manai

http://preo.u-bourgogne.fr/textesetcontextes/index.php?id=139

Licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. Nazionalismo e regionalismo
2. Narrativa regionale

2.1. Sergio Atzeni
2.2. Giulio Angioni
2.3. Andrea Camilleri
2.4. Silvia Ballestra

1. Na zio na li smo e re gio na li smo
La ten den za di molta nar ra ti va ita lia na a sban die ra re le pro prie ori gi‐ 
ni re gio na li in fun zio ne però di un di scor so che vuole rin for za re l’idea
di na zio ne è ac cen tua ta dal di bat ti to let te ra rio, ma anche e so prat tut‐ 
to po li ti co, su re gio na li smo, na zio na li smo e fe de ra li smo, di ven ta to
par ti co lar men te in ten so con la rea liz za zio ne dell’Unità Eu ro pea e
delle crisi, so cia li, eco no mi che e po li ti che che la stan no ac com pa‐ 
gnan do, dall’Ir lan da ai Bal ca ni. Il coa cer vo di pro ble mi re la ti vi al rap‐ 
por to tra cen tro e pe ri fe rie e al rap por to tra or ga ni smi uni ta ri e loro
ar ti co la zio ni lo ca li si pro po ne oggi su un dop pio ver san te: uno in ter‐ 
no ai di ver si stati na zio ne (si pensi per esem pio, nel caso della Fran‐ 
cia, alle re la zio ni tra Pa ri gi e il resto della na zio ne e, in quasi tutti i
Paesi, a quel le tra il go ver no cen tra le e le varie re gio ni), e un altro in ‐
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ter no alla fe de ra zio ne eu ro pea in fieri. Negli stati na zio ne esi sto no
delle ten den ze cen tri fu ghe verso un fe de ra li smo ‘na zio na le’; all’in ter‐ 
no della nuova fe de ra zio ne eu ro pea si fanno sen ti re in ma nie ra molto
forte le fri zio ni tra i di ver si stati na zio ne nei con fron ti del cen tro eu‐ 
ro peo.

Sem bra che al li vel lo della con sa pe vo lez za cri ti ca delle pro ble ma ti che
con flit tua li ine ren ti all’at tua le mo men to sto ri co, esi sta un di va rio tra
le clas si po li ti che che tra di zio nal men te si de fi ni sco no pro gres si ste e
gli scrit to ri. In par ti co la re ap pa re chia ro il fatto che la si ni stra ita lia na
abbia di mo stra to, anche e so prat tut to re cen te men te, una pre oc cu‐ 
pan te subalternità ri spet to alle esi gen ze dell’alta bor ghe sia. Si può
par la re, a que sto pro po si to, di una sorta di coa zio ne a ri pe te re pro‐ 
pria della si ni stra ita lia na.

2

È forse però op por tu no fare un pic co lo passo in die tro e ri cor da re
come già Gram sci abbia sot to po sto a una se ve ra cri ti ca il com por ta‐ 
men to delle clas si di ri gen ti ita lia ne du ran te il rag giun gi men to
dell’unità d’Ita lia at tor no al 1860 e nel pe rio do suc ces si vo. Al tempo
non esi ste va no in Ita lia, come d’al tron de nep pu re nel resto d’Eu ro pa,
dei veri e pro pri par ti ti. Cio no no stan te si era so li ti sud di vi de re lo
schie ra men to po li ti co in due ver san ti: de stra e si ni stra. Nel corso del
Ri sor gi men to, vale a dire del pro ces so che ha por ta to la pe ni so la da
una fram men ta zio ne in tanti pic co li sta te rel li, più o meno sot to po sti
al con trol lo dell’im pe ro austro- ungarico, alla co sti tu zio ne di uno
stato uni ta rio e in di pen den te, è pos si bi le ve de re all’opera que ste due
di ver se ten den ze. En tram be si dif fe ren zia va no dai rea zio na ri, cioè dai
di fen so ri dell’or di ne co sti tui to, dei vec chi prin ci pi che erano so vra ni
per di rit to di san gue, di un as so lu to pre do mi nio della tra di zio ne cat‐ 
to li ca anche nella con du zio ne degli af fa ri po li ti ci. Di là dalla volontà di
giun ge re a un’Ita lia unita e in di pen den te, le due parti erano con trap‐ 
po ste da delle idealità e degli in te res si che si pre sen ta va no come ra‐ 
di cal men te di ver si.

3

Una di que ste parti, pure al suo in ter no ete ro ge nea, può es se re ri con‐ 
dot ta a quel la che ge ne ral men te viene de fi ni ta l’idea de mo cra ti ca. Per
i de mo cra ti ci la posta in gioco era giun ge re alla co sti tu zio ne di
un’entità po li ti ca, uno stato che rea liz zas se i prin ci pi san ci ti dalla ri‐ 
vo lu zio ne fran ce se, egalité, liberté, fraternité. E per fare que sto non si
do ve va in die treg gia re nean che di fron te a un’azio ne coer ci ti va da
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parte della collettività, ov ve ro dello Stato, nei con fron ti dei sin go li
che non in ten des se ro ri nun cia re a an ti chi quan to in giu sti fi ca ti pri vi‐ 
le gi. L’eser ci zio della sovranità do ve va es se re posto in te ra men te e im‐ 
me dia ta men te nelle mani del po po lo, perché solo la pra ti ca della po li‐ 
ti ca po te va dav ve ro edu ca re il po po lo alla responsabilità po li ti ca. Lo
Stato era visto come un or ga ni smo forte in cui ne ces sa ria men te si
do ve va iden ti fi ca re tutto un po po lo. Le sue es sen zia li at tri bu zio ni
erano il suf fra gio uni ver sa le, la co scri zio ne ob bli ga to ria, la pub bli ca
istru zio ne e un’on ni per va si va fiscalità ge ne ra le, cioè ba sa ta prin ci pal‐ 
men te sulle im po ste di ret te e quin di in grado di pe sa re più sui ric chi
che sui po ve ri (Rémond 1976).

Alla parte op po sta ap par ten go no co lo ro che in Ita lia sono stati chia‐ 
ma ti i mo de ra ti e che pos so no es se re fatti rien tra re nell’alveo di quel li
che sono ge ne ral men te de fi ni ti come li be ra li. Per co sto ro, delle tre
pa ro le d’or di ne pro pu gna te dalla ri vo lu zio ne fran ce se, l’unica dav ve ro
im por tan te era liberté. I li be ra li re spin ge va no come per ni cio sa uto pia
l’idea dell’ugua glian za, giacché essa con trad di ce va la co mu ne espe‐ 
rien za, men tre dif fi da va no di un senso di fraternità che pre ten des se
di an da re oltre un ge ne ri co ri chia mo re li gio so (tutti gli uo mi ni sono
figli di Dio e perciò fra tel li e con ciò basta). Il con si de ra re la libertà
come va lo re su pre mo si le ga va alla volontà di li mi ta re quan to più pos‐ 
si bi le l’in ter ven to dello stato nella vita eco no mi ca. Lo stato do ve va
lais sez faire, lais sez aller. Poiché l’ugua glian za era solo un’idea priva di
realtà, sa reb be stato anche as sur do af fi da re il go ver no a chi non sa‐ 
reb be stato in grado di so ste ner ne la responsabilità; da qui i vari tipi
di suf fra gio elet to ra le ri dot to. Inol tre, poiché un’ec ces si va con cen tra‐ 
zio ne di po te re nelle mani di un’unica istan za sa reb be stata molto pe‐ 
ri co lo sa per la con ser va zio ne della libertà, as sun ta come si è detto a
va lo re su pre mo, i li be ra li pro pu gna va no la più netta se pa ra zio ne dei
po te ri e la mol ti pli ca zio ne dei cen tri di go ver no che po tes se ro farsi
l’un l’altro da con trap pe so. In Ita lia, in par ti co la re, molti mo de ra ti sa‐ 
reb be ro stati fa vo re vo li a che il nuovo stato si strut tu ras se in senso
fe de ra li sti co (Sal va do ri 1990 : 228-299). Que sto avreb be tem pe ra to la
forza dell’am mi ni stra zio ne cen tra le e avreb be, di fatto, ga ran ti to alle
vec chie élite lo ca li di per pe tua re il pro prio po te re. Non è un caso che
molti mo de ra ti fos se ro stret ta men te col le ga ti alla chie sa cat to li ca, in
Ita lia par ti co lar men te in fluen te e pre sen te in ma nie ra ca pil la re in
tutto il ter ri to rio. Le spe cia li con di zio ni in mezzo alle quali si arrivò
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tra il 1860 e il 1870 all’unità d’Ita lia, sulle quali è in que sta sede im pos‐ 
si bi le sof fer mar si, por ta ro no alla sin go la re con clu sio ne che il nuovo
Stato nac que bensì sotto la guida dei mo de ra ti, ma ebbe una strut tu ra
cen tra li sti ca del tipo di quel la pro pu gna ta dai de mo cra ti ci. Il nuovo
Stato uni ta rio, cen tra li sti co e non fe de ra li sti co, non go de va nel paese
di un’au ten ti ca le git ti ma zio ne po po la re. Vo lu to dalle élite bor ghe si,
venne su bi to dalle masse po po la ri, al lo ra pre va len te men te con ta di ne,
come un nuovo male, una sorta di ca ta stro fe na tu ra le, una pu ni zio ne
di vi na dello stes so tipo di una ca re stia o di una pe sti len za, né più né
meno che un’en ne si ma calamità.

La co stru zio ne di una co scien za po po la re ‘ita lia na’ fu lenta, dif fi ci le, e
mai com ple ta men te riu sci ta. Su bi to dopo l’unità il go ver no del paese
fu sal da men te nelle mani della de stra (la co sid det ta De stra sto ri ca)
che, per rag giun ge re il pa reg gio del bi lan cio, attuò una po li ti ca fi sca le
se ve ra so prat tut to nei con fron ti delle clas si po po la ri (par ti co lar men te
nota e fa mi ge ra ta la tassa sul ma ci na to, cioè sulla fa ri na, ossia sull’ali‐ 
men to più dif fu so tra la po po la zio ne ita lia na). Essa si rese in que sto
modo estre ma men te im po po la re e do vet te ce de re le leve del co man‐ 
do alla con tro par te, la co sid det ta Si ni stra sto ri ca. Se la De stra al po‐ 
te re si era di mo stra ta cen tra li sta e sta ta li sta, non da meno fu la Si ni‐ 
stra, che man ten ne l’im po sta zio ne delle strut tu re sta ta li già date dalla
De stra, li mi tan do si a cor reg ger ne molto par zial men te e in senso
quasi esclu si va men te de ma go gi co la po li ti ca fi sca le. In realtà, la Si ni‐ 
stra ita lia na di fine Ot to cen to, da De Pre tis a Cri spi a Gio lit ti,
contribuì in modo de ter mi nan te al co sti tuir si di un saldo bloc co di
po te re volto a di fen de re gli in te res si delle clas si pro prie ta rie del Nord
(in du stria li e fi nan zie ri) e quel le del Sud (gran de proprietà agra ria),
ce men ta te at tor no alla mo nar chia (sim bo lo dell’unità del paese) e
all’eser ci to, stru men to in di spen sa bi le per l’im po si zio ne vio len ta
dell’or di ne pub bli co.

6

Que sto suc ce de va alla fine dell’Ot to cen to. L’evo lu zio ne suc ces si va
della po li ti ca ita lia na, dopo la com par sa sulla scena di altri gran di e
nuovi pro ta go ni sti, par ti ti mo der ni come quel lo so cia li sta e quel lo po‐ 
po la re, portò, come si sa, al fa sci smo (Sal va do ri 1990  : 354-380). È
stato An to nio Gram sci nei Qua der ni dal car ce re a met te re in ri lie vo,
con molta pre ci sio ne, la responsabilità tanto dei mo de ra ti quan to dei
co sid det ti de mo cra ti ci, per l’in vo lu zio ne e l’im bar ba ri men to pa ti ti
dalla po li ti ca ita lia na a ca val lo della prima guer ra mon dia le. In par ti ‐
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co la re Gram sci ha no ta to come i mo de ra ti siano riu sci ti a in fluen za re
e a con di zio na re il pa tri mo nio ideo lo gi co pro prio dei de mo cra ti ci,
tanto da de ter mi nar ne, di fatto, la con cre ta azio ne po li ti ca (Gram sci
1975 : 2046-2100; Carpi 1981 : 431-474).

Qual co sa di molto si mi le sem bra es se re av ve nu to negli ul ti mi
vent’anni con il gra dua le spo sta men to verso il cen tro delle forze della
si ni stra ita lia na (chia ra men te una si ni stra ben di ver sa da quel la ot to‐ 
cen te sca, in quan to co sti tui ta da par ti ti mo der ni di ascen den za mar‐ 
xi sta, stret ta men te al lea ti alle con fe de ra zio ni sin da ca li e con un forte
ra di ca men to po po la re). Sull’onda della sta gio ne degli anni di piom bo,
vale a dire di un pe rio do tra va glia to da attività ter ro ri sti che pro mos se
in prima istan za dalla CIA e dai ser vi zi se gre ti (Galli 1991; Wil lan 1991;
Galli 1996; Fla mi gni 2003), si è avuto, in nome della di fe sa dello Stato,
il co sid det to ab brac cio mor ta le tra i par ti ti di si ni stra e il par ti to cat‐ 
to li co di go ver no ege mo ni co nell’Ita lia del do po guer ra, la De mo cra zia
Cri stia na, uni ver sal men te noto come sen ti na di vizio e di cor ru zio ne.
I par ti ti di si ni stra hanno man mano ri nun cia to a quel le ri ven di ca zio ni
po li ti che e so cia li che mag gior men te li ca rat te riz za va no e che al con‐ 
tem po ne ga ran ti va no la forza in quan to le git ti mi rap pre sen tan ti delle
clas si su bor di na te. C’è stata una sem pre più con vin ta ac cet ta zio ne
delle re go le del mer ca to e una to ta le iden ti fi ca zio ne nei va lo ri della
società ca pi ta li sti ca oc ci den ta le, con for ma ta al mo del lo sta tu ni ten se.
La Si ni stra ha perso la capacità di farsi por ta vo ce delle clas si po po la ri
nel mo men to in cui ha perso la capacità di par la re un lin guag gio di‐ 
ver so da quel lo della bor ghe sia ege mo ne. Di fatto chi me glio negli ul‐ 
ti mi vent’anni è riu sci to a avere il con sen so delle clas si po po la ri è
stato chi ha sa pu to svi lup pa re un lin guag gio re to ri ca men te e me dia ti‐ 
ca men te con so no a co mu ni ca re non con un po po lo di cit ta di ni ma
con un pub bli co di con su ma to ri. La Si ni stra ha, nei suoi set to ri più ri‐ 
le van ti, ten ta to di in gag gia re col cen tro de stra una lotta tutta gio ca ta
su que sto ter re no, pre ve di bil men te de sti na ta alla scon fit ta.

8

In que sta di na mi ca svol ge un ruolo es sen zia le anche il di bat ti to sul
fe de ra li smo. Di fron te alle in co gni te aper te da una glo ba liz za zio ne
vis su ta come una mi nac cia più che come un’opportunità, molti ita lia‐ 
ni hanno sen ti to l’esi gen za di ar roc car si nella di fe sa del be nes se re
rag giun to, chiu den do si in una vi sio ne egoi sti ca della po li ti ca, della
sto ria e della cul tu ra. Nella mentalità co mu ne que sto be nes se re va di‐ 
fe so con tro chiun que possa anche lon ta na men te mi nac ciar lo. I primi
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a es se re guar da ti con dif fi den za sono ov via men te gli im mi gra ti dai
paesi del Sud del mondo, gli zin ga ri e in ge ne ra le i ra di cal men te di‐ 
ver si. Ma una volta messi in moto, il so spet to e la dif fi den za non ri‐ 
spar mia no nep pu re gli stes si con na zio na li. Solo così è pos si bi le spie‐ 
ga re il na sce re e il dif fon der si nel Nord dell’Ita lia di un mo vi men to fe‐ 
de ra li sta to tal men te privo di ra di ci sto ri che, la cui unica spin ta pro‐ 
pul si va è stata la co scien za del di va rio esi sten te tra le ric che re gio ni
del Nord e quel le del Sud, unita alla paura che la nuova flui da si tua‐ 
zio ne in ter na zio na le po tes se por ta re a un ap piat ti men to eco no mi co
verso il basso delle re gio ni ric che e non piut to sto all’in nal za men to
delle re gio ni più po ve re verso i li vel li già rag giun ti da quel le set ten‐ 
trio na li.

La pre oc cu pan te subalternità alle istan ze dei ceti alto bor ghe si ma ni‐ 
fe sta ta dalla si ni stra ita lia na, per lo meno da quel la al go ver no nell’ul‐ 
ti ma le gi sla tu ra, fa pen sa re a una sorta di coa zio ne a ri pe te re (Ca val‐ 
la ro 2001). An to nio Gram sci ha fatto no ta re come i ‘mo de ra ti’ siano
riu sci ti a ‘di ri ge re’ il Par ti to d'A zio ne dei maz zi nia ni e dei ga ri bal di ni
anche dopo l'av ven to della Si ni stra al po te re negli anni 70 dell’Ot to‐ 
cen to. Le prove che di sé aveva dato il nuovo Stato uni ta rio nel Mez‐ 
zo gior no non erano bril lan ti: dal l'au men to della pres sio ne fi sca le alla
so sti tu zio ne in bloc co del per so na le am mi ni stra ti vo, dal l'in tro du zio ne
della leva ob bli ga to ria alla li qui da zio ne, in uno con gli or di ni re li gio si,
della fitta rete di attività ca ri ta ti ve in fa vo re dei più po ve ri che que sti
ge sti va no, la po li ti ca della De stra sto ri ca si era con trad di stin ta per
l'im po si zio ne di una ‘mo der niz za zio ne for za ta’ (dit ta tu ra senza ege‐ 
mo nia, avreb be detto Gram sci), che aveva pro dot to nei ter ri to ri me ri‐ 
dio na li un vasto mal con ten to.

10

Il punto è che - come ha messo egre gia men te in luce lo sto ri co della
mafia Giu sep pe Carlo Ma ri no - a ti ra re le fila di que sto mal con ten to e
a eser ci ta re una con cre ta ‘di re zio ne in tel let tua le e mo ra le’ sui ceti su‐ 
bal ter ni non era certo il Par ti to d'A zio ne: erano piut to sto i ba ro ni che,
so prat tut to in Si ci lia, ave va no ma tu ra to nei con fron ti del po te re cen‐ 
tra le una for tis si ma av ver sio ne a se gui to del ‘tra di men to’ delle loro
at te se di nuova le git ti ma zio ne sorte dopo l'ap pog gio espli ci to da loro
dato al l'av ven tu ra ga ri bal di na (Ma ri no 1993; 1996). La ri vol ta di Pa ler‐
mo del 1866, evo ca ta dal ga ri bal di no Fran ce sco In grao nel proe mio al
suo pam phlet del 1876, La ban die ra degli elet to ri ita lia ni (In grao 2001),
come co rag gio so ten ta ti vo del po po lo si ci lia no di "farsi giu sti zia colle
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pro prie mani" (e con trad di stin ta, in ef fet ti, dalla sin go la re con fluen za
sul me de si mo fron te di ga ri bal di ni, maz zi nia ni, cri spi ni, so cia li sti,
bor bo ni ci, cle ri ca li e ari sto cra ti ci), non era stata altro - in realtà -,
che una ma ni fe sta zio ne del l'e ge mo nia eser ci ta ta dai ba ro ni nei con‐ 
fron ti dei ceti su bal ter ni, e in primo luogo di una bor ghe sia al lo ra in
ra pi da quan to vio len ta asce sa.

Il fatto che oggi molti in tel let tua li pro gres si sti ab bia no im pu gna to
l'in sul sa ban die ra del fe de ra li smo - in nome del quale si sta com pien‐ 
do fon da men tal men te (se non esclu si va men te) lo sman tel la men to
delle fun zio ni pro gres si ve dello Stato so cia le - sem bra es se re una
chia ra in di ca zio ne della con cre ta su bor di na zio ne degli in tel let tua li e
uo mi ni po li ti ci ‘pro gres si sti’ alle esi gen ze pro prie dell’alta bor ghe sia,
la quale è riu sci ta a ti ra re le fila del mal con ten to po po la re per la cat‐ 
ti va bu ro cra zia e la cor ru zio ne.

12

Il pro ble ma non è co sti tui to tanto dalla Lega Nord, cioè dal par ti to
po li ti co che in prima per so na ha ge sti to in ma nie ra sco per ta men te
op por tu ni sti ca que sta sin dro me da in si cu rez za di cui ab bia mo par la‐ 
to, quan to dal fatto che quel tipo di at teg gia men to po li ti co è di ven ta‐ 
to senso co mu ne con di vi so anche dai par ti ti di si ni stra, così come è
di ven ta to senso co mu ne l’idea di uno stac co netto tra società po li ti ca
e società ci vi le, l’idea della fine di ogni ideo lo gia, l’idea del tra mon to
della lotta di clas se, la vi sio ne dello stato come di un’azien da e so prat‐
tut to l’idea che l’unico va lo re real men te per se gui bi le sia quel lo dell’ar‐ 
ric chi men to e del suc ces so in di vi dua le. Non man ca no cer ta men te ri‐ 
chia mi ai va lo ri tra di zio na li, in spe cie a quel li cri stia ni, ma la loro
pretestuosità è evi den te a tutti, e tutti la scia in dif fe ren ti, così come
pochi ita lia ni igno ra no il modo truf fal di no con cui Sil vio Ber lu sco ni,
l’at tua le pre si den te del con si glio, ha ac cu mu la to il suo in gen te pa tri‐ 
mo nio e cio no no stan te molti di loro con ti nua no a ri te ner lo adat to a
go ver na re il paese.

13

È in que sto qua dro che va visto il di bat ti to degli ul ti mi anni sulla
necessità da una parte di ‘am mo der na re’ la co sti tu zio ne, dall’altra di
tra sfor ma re lo stato di im pron ta cen tra li sti ca in stato fe de ra le. In
realtà già la co sti tu zio ne del 1948, fi no ra vi gen te, aveva re ce pi to le
mi glio ri istan ze della tra di zio ne fe de ra li sti ca già viva nel corso del Ri‐ 
sor gi men to e negli anni suc ces si vi all’uni fi ca zio ne. Era pre vi sto il co‐ 
sti tuir si di Re gio ni do ta te di lar ghis si ma au to no mia, ri spet to alle quali
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lo Stato cen tra le si sa reb be do vu to gra dual men te evol ve re fino a co‐ 
sti tui re una cor ni ce fun zio na le di rac cor do, un campo co mu ne al cui
in ter no ogni parte del paese avreb be avuto la possibilità di svi lup pa re
le pro prie peculiarità e di se gui re le pro prie vo ca zio ni sto ri che, gio‐ 
van do si dell’aiuto so li da le delle altre. Que sta parte della co sti tu zio ne
non è mai stata dav ve ro messa in pra ti ca, e dove le au to no mie re gio‐ 
na li si sono co mun que rea liz za te esse hanno spes so por ta to, vedi il
caso Si ci lia, a si tua zio ni di mal go ver no e di cor ru zio ne, senza nes sun
van tag gio per la po po la zio ne e per il ter ri to rio.

Prima di per de re le ele zio ni il go ver no di cen tro si ni stra ha pro po sto
una legge, poi ap pro va ta dal par la men to l’8 marzo 2001, nota come
legge sul fe de ra li smo. In quan to pre ve de va dei cam bia men ti alla co‐ 
sti tu zio ne, tale legge do ve va es se re ra ti fi ca ta da un re fe ren dum. Que‐ 
sto ha avuto luogo e ha ra ti fi ca to la ri for ma dello stato in senso fe de‐ 
ra li sta pro po sta dal cen tro si ni stra. Ma il nuovo go ver no di cen tro de‐ 
stra ha già an nun cia to l’in ten zio ne di ap por ta re ul te rio ri e so stan zia li
mo di fi che. Data la pre sen za all’in ter no del go ver no di forze tanto di‐
ver se come gli in di pen den ti sti del Nord e i na zio na li sti neo fa sci sti di
Al lean za Na zio na le, è at tual men te im pos si bi le pre ve de re che di re zio‐ 
ne assumerà que sto pro ces so di mo di fi ca. La legge sul fe de ra li smo
pro po ne dei gros si cam bia men ti al quin to ti to lo della se con da parte
della co sti tu zio ne. Quel lo più si gni fi ca ti vo è in clu so nel nuovo ar ti co‐ 
lo 117, dove si af fer ma che tra le ma te rie su cui le re gio ni hanno il po‐ 
te re le gi sla ti vo c’è anche “la tu te la e si cu rez za del la vo ro”. Gli stes si
por ta vo ce delle clas si im pren di to ria li si sono chie sti, me ra vi glia ti, se
non si trat tas se di un re fu so e se il testo do ves se in realtà sta bi li re
che le re gio ni ave va no potestà le gi sla ti va sulla “tu te la della si cu rez za
del la vo ro”. Tut ta via non si trat ta va di uno sba glio e in fat ti Il Sole 24
Ore del 4 marzo 2001 no ta va che:
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In ma te ria di la vo ro la ri for ma co sti tu zio na le sul fe de ra li smo potrà
in ge ne ra re una au ten ti ca ri vo lu zio ne. È l'in te ro sce na rio delle re la ‐
zio ni in du stria li che è de sti na to a cam bia re. La ‘re gio na liz za zio ne’
della con trat ta zio ne col let ti va ap pa re una lo gi ca con se guen za. Le gi ‐
fe ra re, ne go zia re e, perché no, con cer ta re a li vel lo re gio na le sarà la
re go la, non l'ec ce zio ne. (Il Sole 24Ore 2001 : 7)

L’ap pro va zio ne par la men ta re di que sta legge è stata sa lu ta ta con en‐ 
tu sia smo dalla coa li zio ne go ver na ti va di cen tro si ni stra e con rab bia
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dall’op po si zio ne. Que ste rea zio ni tut ta via mi sti fi ca no il per ni cio so
con te nu to di tale legge. Con il pre te sto che Ber lu sco ni e il cen tro de‐ 
stra avreb be ten ta to di stra vol ge re molto più ra di cal men te anche la
prima parte della Co sti tu zio ne (quel la de di ca ta ai prin ci pi ge ne ra li, tra
cui la de mo cra zia e l’an ti fa sci smo) il cen tro si ni stra ha chie sto ai suoi
elet to ri di ac cet ta re una legge dalla quale i la vo ra to ri ave va no tutto da
per de re. È si gni fi ca ti vo che di fron te a un at tac co così grave
all’universalità del di rit to e alla tu te la del la vo ro la Cgil si sia li mi ta ta a
una no te rel la cri ti ca della se gre te ria nella quale espri me va le sue pre‐ 
oc cu pa zio ni.

Po treb be sem bra re pa ra dos sa le che una ri for ma di que sto tipo sia
stata messa in campo da un go ver no di cen tro si ni stra ap pog gia to dai
sin da ca ti, ma non lo è poi tanto se si con si de ra la si tua zio ne di com‐ 
ples si va subalternità della si ni stra alla do mi nan te ideo lo gia ca pi ta li sta
e glo ba liz zan te di cui si è par la to. Il pro ble ma non è tanto po li ti co ma
di or di ne cul tu ra le, con la complessità che il par ti co la re in trec cio tra
co scien za po li ti ca e con sa pe vo lez za cul tu ra le com por ta. In fat ti per
molto tempo l’Ita lia non è stata che “un’espres sio ne geo gra fi ca”, come
di ce va il prin ci pe di Met ter nich, di vi sa in tanti sta te rel li do ta ti di
scar sa au to no mia e con po chis si mo in co mu ne. Quel che al me no po‐ 
ten zial men te fa ce va di que sta espres sio ne geo gra fi ca una entità po li‐ 
ti ca era la tra di zio ne cul tu ra le ba sa ta in primo luogo sulla dif fu sio ne
in tutta la pe ni so la di un’unica lin gua let te ra ria. Ciò si gni fi ca che a de‐ 
fi ni re l’idea di Ita lia sono sem pre stati chia ma ti in primo luogo gli
scrit to ri. Que sto ha com por ta to anche dal punto di vista della let te ra‐ 
tu ra il pa ga men to di uno scot to assai pe san te e cioè il fatto che gli
scrit to ri ita lia ni si sono sem pre sen ti ti spin ti, forse più del ne ces sa rio,
a fare da mo sche coc chie re allo svi lup po sto ri co e po li ti co. Nella se‐ 
con da metà del No ve cen to si è ve ri fi ca ta una tra sfor ma zio ne ra di ca le
del rap por to tra in tel let tua le e società; per quan to ci in te res sa qui, tra
scrit to re e scena po li ti ca. Non pos sia mo certo qui sof fer mar ci sul di‐ 
bat ti to re la ti vo al pri ma to della po li ti ca o a quel lo della cul tu ra, che
vide tra i suoi pro ta go ni sti fi gu re di primo piano quali Pal mi ro To‐ 
gliat ti, se gre ta rio del Par ti to Co mu ni sta da un lato, e Elio Vit to ri ni,
ro man zie re di suc ces so e in tel let tua le di si ni stra dall’altro. È però im‐ 
por tan te ri cor da re come gli stes si svi lup pi delle cor ren ti ar ti sti che
pre va len ti in que sto pe rio do ab bia no spin to gli scrit to ri a as su me re
nei con fron ti dell’im pe gno po li ti co un at teg gia men to di stac ca to
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quan do non dif fi den te. Del resto l’evo lu zio ne della società delle co‐ 
mu ni ca zio ni ha avuto sul rap por to tra in tel let tua le e società un im‐ 
pat to for tis si mo e de ter mi nan te. Gli in tel let tua li che oggi hanno una
forma di in fluen za sulla società sono prin ci pal men te quel li che hanno
ac cet ta to le re go le del gioco e cioè quel li che si sono omo lo ga ti alla
cul tu ra te le vi si va do mi nan te. È in ef fet ti im pro prio dire che essi eser‐ 
ci ta no una loro in fluen za. Piut to sto, essi usano il pre sti gio an co ra ri‐ 
co no sciu to alla loro fun zio ne di in tel let tua li per cor ro bo ra re e dif fon‐ 
de re gli im pe ra ti vi delle élite eco no mi che che si sono nel frat tem po
af fer ma te.

Tra cul tu ra e società si è sta bi li to un cir co lo vi zio so, che ha as sun to
come mo del lo quel lo del son dag gio di opi nio ne e delle tec ni che di
ven di ta. Gli scrit to ri che non ac cet ta no que sto tipo di omo lo ga zio ne
sono ine so ra bil men te ta glia ti fuori da ogni forma di in fluen za sulla
realtà. Al cu ni tut ta via cer ca no di adot ta re delle po si zio ni di com pro‐ 
mes so, vale a dire essi ten ta no di in se rir si nei cir cui ti pro dut ti vi e di‐ 
stri bu ti vi (senza i quali non avreb be ro un pub bli co), re stan do al con‐ 
tem po an co ra ti a una vi sio ne cri ti ca del mondo non del tutto pla sma‐ 
ta sulle fan to ma ti che leggi del mer ca to. Così av vie ne anche a pro po‐ 
si to del tanto di scus so pro ble ma del fe de ra li smo. Negli ul ti mi anni è
di ven ta to molto di moda nella pub bli ci sti ca gior na li sti ca, e nel di bat‐ 
ti to po li ti co è di ven ta to quasi un as sio ma, esal ta re la peculiarità di
ogni sin go la re gio ne ita lia na e di chia rar si a fa vo re di una po li ti ca volta
a ‘li be ra re’ le ener gie pro prie in ognu na di que ste realtà lo ca li. Come
ab bia mo ac cen na to in pre ce den za, spes so que sto spin ge a per de re di
vista come lo spez zet ta men to del po te re po li ti co e delle strut tu re
am mi ni stra ti ve com por ti il ri schio di una ab di ca zio ne di fatto delle
pre ro ga ti ve ege mo ni che dell’autorità pub bli ca ri spet to ai co sid det ti
‘po te ri forti’ di ta glio na zio na le e trans na zio na le. E anche da un punto
di vista squi si ta men te cul tu ra le è evi den te il ri schio che delle tra di‐ 
zio ni lin gui sti che e cul tu ra li del tutto par cel liz za te tro vi no la loro af‐ 
fer ma zio ne sol tan to nella co sti tu zio ne di nuove unità fa sul le e con‐ 
for mi a esi gen ze di tipo com mer cia le del tutto alie ne alla tra di zio ne.
Di ver si stu dio si hanno os ser va to che, già nel pas sa to, in Ita lia la co‐ 
sid det ta que stio ne della lin gua è stata agi ta ta con par ti co la re vi go re
so prat tut to in oc ca sio ne di pe rio di di crisi do vu te a varie cause, di cui
il pro ble ma linguistico- culturale era in pra ti ca un ef fi ca ce ma sche ra‐ 
men to. In Ita lia, come ci ri cor da uno dei no stri più il lu stri sto ri ci della
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let te ra tu ra, Carlo Dio ni sot ti (Dio ni sot ti 1973), la que stio ne re gio na le,
che ha come suo fon da men to la sto ria lin gui sti ca e let te ra ria, non ha
mai avuto ca rat te re d’ur gen za. Sulla scor ta di au to re vo li studi lin gui‐ 
sti ci, dai quali pure ri sul ta un pre ci pi to so e ir re ver si bi le pro ces so di
sca di men to dei dia let ti ita lia ni e l’esi sten za di una serie di ita lia ni re‐ 
gio na li, frut to di com pro mes so tra di ver se esi gen ze, piut to sto che di
una lin gua co mu ne ba sa ta sul tipo lin gui sti co fio ren ti no mo der no
(Stus si 1973), Dio ni sot ti può con clu de re che la sto ria lin gui sti ca, let te‐ 
ra ria e po li ti ca esclu do no “l’ipo te si che l’at tua le strut tu ra re gio na le
abbia mai avuto una esi sten za au to no ma e di rit to di pre ce den za nei
con fron ti di altre strut tu re, e di quel la uni ta ria in spe cie” (Dio ni sot ti
1973  : 1378). Tut ta via Dio ni sot ti ri co no sce che la que stio ne re gio na le
esi ste e in sor ge solo in par ti co la ri mo men ti di crisi, in sie me a altre e
mag gio ri que stio ni, pre stan do si a il la zio ni in giu sti fi ca te. Vale la pena
di ri cor da re le os ser va zio ni di Gram sci a pro po si to del di bat ti to sulla
que stio ne della lin gua, che era ac ce sis si mo nell’800. L’Ita lia sto ri ca‐ 
men te era stata da se co li ca rat te riz za ta dall’esi sten za di una forte dif‐ 
fe ren za fra la lin gua let te ra ria, scrit ta da pochi e par la ta da po chis si‐ 
mi, e i dia let ti lo ca li, par la ti dalla mag gio ran za e scrit ti da po chis si mi
esclu si va men te per fini ar ti sti ci. Molti in tel let tua li in te res sa ti al pro‐ 
ces so di uni fi ca zio ne ri sor gi men ta le vol le ro dare alla lin gua un com‐ 
pi to uni fi can te. Non era però pos si bi le ri sol ve re con un’omo ge neiz za‐ 
zio ne lin gui sti ca i pro ble mi de ri van ti da dif fe ren ze di strut tu re po li ti‐ 
che e di si tua zio ni so cia li. Gram sci rilevò come il di bat ti to met tes se in
luce altri pro ble mi:

Ogni volta che af fio ra, in un modo o nell’altro, la que stio ne della lin ‐
gua, si gni fi ca che si sta im po nen do una serie di altri pro ble mi: la for ‐
ma zio ne e l’al lar ga men to della clas se di ri gen te, la necessità di sta bi li ‐
re rap por ti più in ti mi e si cu ri tra i grup pi di ri gen ti e la massa
popolare- nazionale, cioè di rior ga niz za re l’ege mo nia cul tu ra le.
(Gram sci 1975 : 2346)

Oggi in Ita lia l’in co rag gia men to dato dalle clas si di ri gen ti alla “tu te la e
alla va lo riz za zio ne di cul tu re e lin gue lo ca li”, anche at tra ver so l’ap pro‐ 
va zio ne di leggi spe ci fi che (come è stato il caso per esem pio nel 1997
della legge re gio na le sulla lin gua sarda), può es se re visto come parte
del ten ta ti vo di iso la re i ceti so cia li più de bo li all’in ter no delle sin go le
re gio ni, in modo da in de bo lir ne la forza di con trat ta zio ne.
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2. Nar ra ti va re gio na le
Que sto in co rag gia men to della dif fe ren za è cosa ben di ver sa dal di‐ 
scor so sulla dif fe ren za fatto da ro man zie ri che en fa tiz za no la loro
pro ve nien za re gio na le tra mi te l’uti liz zo di ele men ti sia sem pli ce men‐ 
te lin gui sti ci sia più ge ne ral men te cul tu ra li. Pro prio que gli scrit to ri
ita lia ni che più se ria men te si sono posti e si pon go no il pro ble ma
delle ra di ci re gio na li o co mun que lo ca li delle cul tu re tra di zio na li e dei
dia let ti sono anche quel li che con più forza e con mag gior con vin zio‐ 
ne sot to li nea no come ormai sto ri ca men te que ste dif fe ren ze re gio na li
ab bia no tro va to una pe cu lia re forma di com po si zio ne nell’unità cul tu‐ 
ra le na zio na le, ita lia na. Ciò di ven ta evi den te se si pren do no in con si‐ 
de ra zio ne al cu ni casi spe ci fi ci tra i più si gni fi ca ti vi della nar ra ti va ita‐ 
lia na degli ul ti mi de cen ni. Ci oc cu pe re mo in par ti co la re delle opere a
forte im pron ta sarda di Ser gio Atze ni e Giu lio An gio ni, dei ro man zi si‐ 
ci lia ni di An drea Ca mil le ri e di quel li di ca rat te riz za zio ne abruz ze se di
Sil via Bal le stra. Tut ta via di scor si ana lo ghi pos so no es se re fatti per le
opere di molti altri scrit to ri, per esem pio quel le am bien ta te in Sar de‐ 
gna di Mar cel lo Fois (Fois 1992; 1997a; 1997b; 1998; 1999a; 1999b;
1999c; 2000; 2001; 2002a; 2002b; 2003; 2004; 2006a; 2006b; 2008a;
2008b), in Si ci lia di Vin cen zo Con so lo (Con so lo 1985; 1987; 1988; 1992;
1993; 1994a; 1994b; 1997; 1998; 1999a; 1999b; Con so lo and Ni co lao
1999; Con so lo 2000; 2004) e di Santo Piaz ze se (Piaz ze se 1996; 1999;
2002), a Na po li di Giu sep pe Mon te sa no (Mon te sa no 1998; 2001; 2003;
Mon te sa no and Vin cen zo 2007), Sal va to re Pi sci cel li (Pi sci cel li 1992;
1996) e Giu sep pe Fer ran di no (Fer ran di no 1999; 2001; 2007), o nella
Valle del Po di Gian ni Ce la ti (Ce la ti 1987; 1993), o a Bo lo gna di Lo ria no
Ma chia vel li e Fran ce sco Guc ci ni (Mac chia vel li 1974; 1975; 1976; 1979;
1980; 1987; 1991; 1995; 1997; 1998; Mac chia vel li and Guc ci ni 1998; Mac‐ 
chia vel li and Guc ci ni 2001).
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2.1. Ser gio Atze ni

Ser gio Atze ni 1 può es se re de fi ni to uno scrit to re et ni co (Marci 1999;
Marci and Sulis 2001), nel senso che le sue opere hanno sem pre al
loro cen tro la rap pre sen ta zio ne del posto, della lin gua, della cul tu ra,
della sto ria, del po po lo di quel la che lui con si de ra va la sua pa tria, la
Sar de gna. Atze ni aveva un’idea pre ci sa dell’identità et ni ca e la rap pre ‐
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sen ta va in modo quasi os ses si vo nelle sue opere. Tre pa ro le ca rat te‐ 
riz za no que sta idea: mobilità, varietà e mi scu glio. La scel ta del tema
dell’identità come cen tro di ri fles sio ne e rap pre sen ta zio ne è in sin to‐ 
nia con l’am bien te cul tu ra le sardo, che ha sem pre sen ti to la necessità
di de fi ni re e di fen de re la pro pria fi sio no mia, spes so in pa ra go ne o in
con tra sto con i po po li che, in di ver se epo che, hanno do mi na to l’isola,
in tro du cen do e im po nen do la loro forma di cul tu ra, la loro lin gua e la
loro vi sio ne del mondo. In Sar de gna è an co ra dif fu so un modo tra di‐ 
zio na le di con ce pi re l’identità, quel lo di ve de re la sto ria in una pro‐ 
spet ti va sta ti ca, come una se quen za di even ti che scor ro no su una
base ini zia le e im mo di fi ca bi le, la sardità, che re ste reb be in va ria ta no‐ 
no stan te le in va sio ni, le guer re, le do mi na zio ni e tutto ciò che è suc‐ 
ces so nell’isola dall’età nu ra gi ca di 3000 anni fa. Tut ta via la mag gior
parte degli stu dio si oggi è d’ac cor do nel ve de re nel tempo un fat to re
di mo di fi ca zio ni ine vi ta bi li e ri tie ne che una entità non si possa con‐ 
ser va re ugua le a se stes sa, nem me no per un breve pe rio do. Atze ni
non solo era d’ac cor do con tale con cet to di na mi co dell’identità, ma vi
ag giun ge va la sua idea di mi scu glio et ni co. Egli non cre de va pro po ni‐ 
bi le l’im ma gi ne di un’identità omo ge nea, fosse essa psi co lo gi ca, et ni‐ 
ca, in di vi dua le o col let ti va. La strut tu ra stes sa delle sue opere si fonda
su que sto con cet to. Si pensi per esem pio al ro man zo Il fi glio di Ba ku‐ 
nin, for ma to da una serie di in ter vi ste fatte da un ano ni mo per so nag‐ 
gio che cerca di sco pri re l’identità di un uomo, Tul lio Saba, che abi ta‐ 
va in un pic co lo paese della Sar de gna e che era noto ap pun to come ‘il
fi glio di Ba ku nin’. La ri cer ca non giun ge alla verità su Tul lio Saba – o
me glio, ar ri va a tante verità quan ti sono i per so nag gi in ter vi sta ti. Ap‐
pa re evi den te l’impossibilità di dare una de fi ni zio ne unica di un in di‐
vi duo e quin di a for tio ri l’assurdità di qua lun que pre te sa di de fi ni re
uni vo ca men te l’identità et ni ca di un po po lo, spe cial men te di un po‐ 
po lo com po sto da etnie così di ver se come quel lo sardo. Na tu ral men te
non è solo a li vel lo strut tu ra le che Atze ni af fron ta la que stio ne
dell’identità. Nel suo ro man zo più ma tu ro, Pas sa va mo sulla terra leg‐ 
ge ri, l’identità et ni ca degli abi tan ti di Ka ra le (nome che ov via men te ri‐ 
chia ma quel lo ro ma no dell’odier na Ca glia ri, Ka ra lis) è quel la di
un’umanità mul ti for me, com po sta di per so ne dalla più sva ria ta pro ve‐ 
nien za, (Per sia, Egit to, Gre cia, Spa gna) e com pren den te razze e cul tu‐ 
re le più di spa ra te (nu mi da, etru sca, bul ga ra, fe ni cia etc.), e so prat tut‐ 
to “una plebe di mi glia ia di es se ri umani cen cio si e ladri, de di ta a ogni
com mer cio, ri ma su glio di tutte le do mi na zio ni e priva d’altra stir pe
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che non fosse Ka ra le” (Atze ni 1996 : 133-134). Si trat ta di un’identità si‐ 
mi le a quel la della gente di Arbaré (così nel ro man zo si chia ma l’odier‐ 
na Ori sta no, an ti ca ca pi ta le del giu di ca to d’Ar bo rea), la quale si ri tro va
sim bo li ca men te rap pre sen ta ta nell’al ta re della cat te dra le, opera di un
ar ti gia no lo ca le:

Ba ri so ne regalò alla cat te dra le un al ta re di quer cia scol pi to da ma stro
Ar so co. Più che opera di fa le gna me ria era arte di com po si zio ne:
usan do legni di ver si uno dall’altro per spe cie e mi su ra, da lui stes so
in col la ti e in ci si, Ar so co aveva crea to un al ta re che su sci ta va am mi ra ‐
zio ne. Nel lato ri vol to ai fe de li una lunga linea curva su cui sa li va
Iesus pie ga to sotto un al be ro tanto gran de che l’al ta re non riu sci va a
con te ner lo tutto. Da van ti a Iesus nes su no. Alle sue spal le otto fi gu re
che ri de va no, otto ro ma ni con denti enor mi. Un dente di ro ma no era
otto volte più gran de di un piede di Iesus. Il che non man ca va di sor ‐
pren de re gli at ten ti os ser va to ri, du ran te la messa. (Atze ni 1996 : 134).

Una rap pre sen ta zio ne come que sta non è certo ap prez za ta dai di fen‐ 
so ri dell’idea di un’identità sarda no bi le e pura. Tut ta via Atze ni re cu‐ 
pe ra il ca rat te re po si ti vo del mi scu glio, dell’ambiguità delle ori gi ni.
Egli co strui sce un’im ma gi ne della sardità, dell’es se re sardi,
dell’identità sarda che è non solo forte e si cu ra come quel la che si rifà
a un’unica di scen den za di san gue, ma so prat tut to di que sta molto più
ricca e ca pa ce di en tra re in rap por to dia let ti co con la realtà.
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La lin gua di Atze ni ri flet te que sta con ce zio ne dell’identità nel suo im‐ 
pa sto di ita lia no stan dard e espres sio ni del sardo. Egli era con vin to
che un po po lo po tes se espri me re la pro pria con ce zio ne del mondo
anche usan do un lin guag gio d’im por ta zio ne e por ta va come esem pi
Elias Ca net ti, l’ebreo bul ga ro che scris se in te de sco, o lo scrit to re
della Mar ti ni ca, Pa trick Cha moi seau, di cui Atze ni tra dus se il ro man zo
Te xa co per Ei nau di (Cha moi seau 1994). Cha moi seau cerca di uti liz za re
tutte le potenzialità della lin gua: mi schia il lin guag gio alto con i re gi‐ 
stri po po la ri, la lin gua an ti ca con quel la con tem po ra nea e nel suo
fran ce se in se ri sce tran quil la men te pa ro le e in te re frasi creo le. Atze ni
pen sa va che la let te ra tu ra fosse il mondo del lin guag gio, un mondo
con trad di stin to, pro prio come quel lo umano, dal con fron to di di ver si
grup pi et ni ci, dagli in con tri e scon tri tra le diversità. Let te ra tu ra
quin di come uni ver so la cui più im por tan te e più bella ca rat te ri sti ca è
la me sco lan za, quel la che per met te ai di ver si lin guag gi di dia lo ga re e
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ar ric chir si fra loro. Ecco perché egli met te va nell’ita lia no stan dard
quan to più sardo po te va, ma si ac cer ta va anche che la sua lin gua po‐ 
tes se es se re ca pi ta da tutto il pub bli co ita lia no. Pa ro le, espres sio ni e
co stru zio ni del sardo sono stret ta men te le ga te a quel le ita lia ne a for‐ 
ma re un lin guag gio per so na lis si mo e nuovo ma pur sem pre in ter no
alla tra di zio ne let te ra ria ita lia na. È fa ci le ve de re come la con ce zio ne
dell’etnicità e dell’identità pro po sta da Atze ni tenda a eli mi na re piut‐ 
to sto che a in nal za re bar rie re tra la Sar de gna e le altre re gio ni ita lia‐ 
ne.

2.2. Giu lio An gio ni
Anche nelle opere di un altro scrit to re sardo, Giu lio An gio ni, 2 si nota
una si mi le ten den za verso l’unità at tra ver so il ri co no sci men to della
diversità, no no stan te gli esiti te stua li siano al quan to dif fe ren ti ri spet‐ 
to a quel li che si ri scon tra no in Atze ni.
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Anche An gio ni scri ve in un ita lia no che con tie ne espres sio ni e pa ro le
de ri van ti dal sardo o sarde tout court. Tut ta via, se nelle opere di Atze‐ 
ni, dalle prime alle più re cen ti, si nota col pas sa re del tempo un au‐ 
men to della com po nen te sarda in clu sa nel suo ita lia no (e que sto pro‐ 
prio quan do la sua con ce zio ne della let te ra tu ra si mo di fi ca e passa da
un mo men to, se si vuole, di re la ti va chiu su ra e di fe sa, come nell’Apo‐ 
lo go del giu di ce ban di to, in cui forti sono le in fluen ze della teo ria della
co stan te re si sten zia le (Lil liu 2002), a uno di aper tu ra, rap pre sen ta to
pie na men te nelle ul ti me opere, Pas sa va mo sulla terra leg ge ri e Bel las
ma ri po sas, in cui viene ap pli ca ta la sua per so na le teo ria del mi stu ro
lin gui sti co), in An gio ni ri sul ta vero il con tra rio.
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All’ini zio della sua car rie ra di scrit to re An gio ni scris se un rac con to
tutto in sardo, A fogu ain tru, ma nei suoi ro man zi più re cen ti, dallo
Spro fon do, a Mil lant’anni a La casa della palma, gli ele men ti sardi del
lin guag gio non sono molto più im por tan ti di altre in fluen ze re gio na li
e na zio na li. Nello Spro fon do l’au to re te ma tiz za le dif fe ren ze re gio na li
che ca rat te riz za no l’Ita lia. All’ini zio del ro man zo i ca ra bi nie ri fer ma no
il pro ta go ni sta, il pro fes sor Lam pis, un sardo che in se gna an tro po lo‐ 
gia all’università di Trie ste, e lo chia ma no Lam bis se, con un forte ac‐ 
cen to me ri dio na le. Più avan ti nella sto ria il Ca pi ta no Ma sco lo in vi ta il
col le ga Manca a “sfro co liar se ne”, verbo in dia let to na po le ta no che in
ge ne re è reso in ita lia no con “fre gar se ne”. In un altro punto del rac ‐
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con to la pro ve nien za na po le ta na di un ma gi stra to è messa in ri lie vo
dalla sua pron tez za all’ac cet ta re il pro prio de sti no con una ras se gna‐ 
zio ne pre sen ta ta come una ca rat te ri sti ca ti pi ca dell’anima na po le ta‐ 
na. C’è anche un per so nag gio pie mon te se, l’uf fi cia le Carlo Savio, con
tutte le ca rat te ri sti che che ven go no di so li to at tri bui te agli abi tan ti
della sua re gio ne. No no stan te non venga espli ci ta men te de fi ni to
‘falso e cor te se’, cer ta men te viene pre sen ta to come vuole il detto.

L’im pa sto linguistico- stilistico adot ta to da An gio ni ha co mun que una
por ta ta più ampia ri spet to alla sem pli ce pre sen za di que sti ri fe ri men ti
espli ci ti alle dif fe ren ze re gio na li. In que sto ro man zo si ha il punto di
ar ri vo di un per cor so nar ra ti vo che An gio ni ha in co min cia to con le
sue prime opere, nelle quali la lin gua era so stan zial men te un ita lia no
re gio na le, molto si mi le all’ita lia no colto ado pe ra to in Sar de gna, con
tutte le va ria zio ni di re gi stro do vu te a esi gen ze mi me ti che. Ma già in
Una igno ta Com pa gnia, del 1992, gli ele men ti sardi erano meno nu‐ 
me ro si ri spet to alle opere pre ce den ti, men tre era no te vo le la pre sen‐ 
za di com po nen ti lin gui sti che pro ve nien ti da una gran de varietà di
lin gue e dia let ti, ita lia ni e stra nie ri. Sem bra che An gio ni stia cer can do
di dare il suo con tri bu to alla crea zio ne di un lin guag gio che abbia la
plasticità della lin gua let te ra ria, con l’in te ra gamma di ambiguità e
tutta la profondità che que sta è in grado di pro dur re, ma senza per‐ 
de re la potenzialità co mu ni ca ti va della lin gua par la ta. Anche in que sta
spe ri men ta zio ne è pos si bi le ve de re all’opera il ten ta ti vo di co strui re
una sorta di ita lia no re gio na le na zio na le.
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2.3. An drea Ca mil le ri

An drea Ca mil le ri è stato uno dei casi edi to ria li più in te res san ti di
que sti ul ti mi anni. È di ven ta to fa mo sis si mo quasi all’im prov vi so gra zie
ai suoi rac con ti gial li di am bien te si ci lia no che hanno come pro ta go‐ 
ni sta il com mis sa rio Mon tal ba no (Ca mil le ri 1994; 1996a; 1996b; 1997;
1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004a; 2004b; 2005; 2006a; 2006b;
2007; 2008). Nel feb bra io del 2003 il Pre si den te della Re pub bli ca ita‐ 
lia na ha ad di rit tu ra con fe ri to all’au to re si ci lia no il ti to lo di Gran de Uf‐ 
fi cia le, una sorta di con sa cra zio ne uf fi cia le del suo suc ces so let te ra‐ 
rio: si trat ta di oltre cin que mi lio ni di copie ven du te in Ita lia. Un con‐ 
sen so al quale va ag giun to l’enor me pub bli co te le vi si vo che ha se gui to
con in te res se e pas sio ne gli adat ta men ti delle av ven tu re del com mis ‐
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sa rio Mon tal ba no tra smes se dalla Rai. 3 C’è in Ca mil le ri una forte in si‐ 
sten za sulla sicilianità. Mon tal ba no può es se re visto come il pro to ti po
di un nuovo si ci lia no che mette a pro fit to tutti i det ta mi della
modernità, ma senza di men ti ca re le ra di ci: non vuole avere pro mo‐ 
zio ni per non es se re co stret to a tra sfe rir si, si in te res sa di sto ria e di
tra di zio ni pa trie, com bat te la sua bat ta glia quo ti dia na con i cri mi na li
per co strui re una Si ci lia mi glio re, più or di na ta e meno ma fio sa, man‐ 
gia si ci lia no, parla, come tutti gli altri per so nag gi si ci lia ni del resto,
una lin gua ita lia na sì, ma for te men te si ci lia niz za ta, un mi scu glio raf fi‐ 
na to di ita lia no re gio na le si ci lia no e di ita lia no na zio na le che
senz’altro è uno degli ele men ti di più forte ri chia mo e dei mo ti vi
dell’af fet to del pub bli co. Mon tal ba no è un si ci lia no a tutti gli ef fet ti,
tut ta via è aper to verso il mondo. Per esem pio, ha una re la zio ne amo‐ 
ro sa con una donna ge no ve se, un rap por to di ami ci zia con una di si ni‐ 
bi ta sve de se. Il caso di Ca mil le ri è tanto più in te res san te in quan to la
que stio ne dell’identità non viene pro ble ma tiz za ta espli ci ta men te
come in An gio ni, ma emer ge quasi spon ta nea men te dalle pa gi ne dei
suoi rac con ti.

Ca mil le ri non è un an tro po lo go di pro fes sio ne, ma non è certo privo
di in te res si in que sta di re zio ne, come mo stra no i suoi molti ro man zi
sto ri ci di am bien te si ci lia no (Ca mil le ri 1993; 1995a; 1995b; 1997a;
1997b; 1998a; 1998b; 1998c; 1999; 2000; 2001; 2003). Nelle sue sto rie ci
sono molti per so nag gi di di ver se re gio ni, dai pie mon te si ai ro ma ni,
dai fio ren ti ni ai na po le ta ni, ecc. Non sono di so li to per so nag gi prin ci‐ 
pa li, ma ser vo no a sot to li nea re le dif fe ren ze che tra le di ver se re gio ni
esi sto no nella lin gua, nei co stu mi, nelle tra di zio ni. Un esem pio di
come Ca mil le ri trat ti il tema delle dif fe ren ze re gio na li può tro var si
nel ro man zo La con ces sio ne del te le fo no. Il que sto re di Ber ga mo dice
al si ci lia no Com men da tor Par ri nel lo: “[…]lei avrà ca pi to che io sono
uno che dorme con la serva" e si sente ri spon de re "No, non l'a ve vo
ca pi to. Ad ogni modo, fatti suoi, lei è pa dro nis si mo" (Ca mil le ri 1998c :
35). Lad do ve è evi den te la to ta le in com pren sio ne da parte del si ci lia‐ 
no dell’espres sio ne idio ma ti ca lom bar da.
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2.4. Sil via Bal le stra

Di ver so è il caso di Sil via Bal le stra, 4 non fosse altro per il gap ge ne ra‐ 
zio na le che la se pa ra dagli scrit to ri di cui si è par la to, ma anche a
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causa della sua par ti co la re estra zio ne re gio na le. Men tre con i due
sardi e il si ci lia no ci si trova in pre sen za di uno spe cia li smo re gio na le
esa spe ra to da una lunga tra di zio ne di au to no mia o di aspi ra zio ne a
essa, con la Ba le stra il par ti co la ri smo re gio na le si fa più sfu ma to. In‐ 
tan to si trat ta di una scrit tri ce nata nella re gio ne delle Mar che, che
pone al cen tro del ro man zo La guer ra degli Antò dei gio va ni pro ve‐ 
nien ti dagli Abruz zi, una re gio ne vi ci na sì alle Mar che, ma di ver sa. È
come se per la Ba le stra non sia tanto im por tan te il rap pre sen ta re in
tutte le sue sfu ma tu re, in tutta la sua verità la realtà re gio na le che più
le è pro pria, quel la con cui mag gior men te si iden ti fi ca, quan to piut to‐ 
sto usare un qual sia si par ti co la ri smo re gio na le, anche se rea li sti ca‐ 
men te con no ta to, per farlo rea gi re all’in ter no di un con te sto so vra re‐ 
gio na le, so stan zial men te ita lia no. Pro ta go ni sti del ro man zo sono
quat tro gio va ni, stra na men te tutti di nome An to nio, che cer ca no di
rea gi re a uno sta tus di piat ta normalità at tra ver so la ri cer ca di vie di
fuga di vario tipo, uni fi ca te forse sol tan to dal loro pre sen tar si come
punk. I ca pel li a cre sta co lo ra ti di az zur ro e di verde, le bor chie di
ferro sono forse l’unico con tras se gno di una diversità più sban die ra ta
che reale. Di fatto sono quat tro gio va ni che vi vo no di te le vi sio ne, spi‐ 
nel li e mu si ca ‘al ter na ti va’, fanno l’uno il po sti no, un altro l’in fer mie re,
un altro il gior na li sta di pro vin cia, un altro lo stu den te di soc cu pa to,
come un infinità di altri loro coe ta nei. La vi cen da pren de corpo con lo
scop pia re della prima guer ra del golfo, per sfug gi re alla quale uno di
loro si trova a fug gi re a Am ster dam dove uno dei com pa ri è già ar ri‐ 
va to in una delle ti pi che fughe gio va ni li, in quie te e senza meta . Ciò
che evi den te men te in te res sa la Bal le stra, che pone se stes sa nel gioco
com pa ren do come uno dei per so nag gi del ro man zo, non è la coe ren‐ 
za nar ra ti va di una trama che ri ma ne co mun que vo lu ta men te scon‐ 
clu sio na ta (dopo vari di sa stri gli Antò si ri tro ve ran no tutti al pae sel lo
di par ten za, senza aver mi ni ma men te cam bia to la si tua zio ne ini zia le).
Al cen tro dell’at ten zio ne piut to sto vi è la di na mi ca che pro iet ta le vi‐ 
cen de di que sti ra gaz zet ti di pro vin cia (di una pro vin cia ben de ter mi‐ 
na ta, l’Abruz zo) prima nella realtà in ter re gio na le di Bo lo gna, città uni‐ 
ver si ta ria, in du stria le e cen tro fi nan zia rio, dove si in cro cia gente pro‐ 
ve nien te da tutta Ita lia, poi ad di rit tu ra in un con te sto eu ro peo, rap‐ 
pre sen ta to sim bo li ca men te da Ber li no e Am ster dam, me tro po li per
ec cel len za co smo po li te. Pro prio dei quat tro Antò è una sorta di gergo
gio va ni le dalla forte im pron ta re gio na le, sia per co strut ti e per pa ro le
for za ta men te ita lia niz za te, sia per usi pro pria men te dia let ta li. Così,
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per esem pio, Antò Lu Zorru spie ga agli amici come non ab bia no fun‐ 
zio na to le rac co man da zio ni di un’amica della madre, tra mi te le quali
spe ra va di non dover par ti re mi li ta re:

uno briga, gira, se dà da fa’, ar ri va per si no, toh, a leccà ‘l culo, e dopo
se la pren de sem pre nel derrière!” 
“Cioè?” 
“Su ppe’ lu culu, cumpa’. Su ppe’ lu culu. La chia vi ca amica di mamma
aveva giu ra to in tutte le lin gue che il no mi na ti vo mio era stato esclu ‐
so dai com pu ter dell’eser ci to, che in su bor di ne avrei po tu to esi bi re
un cer ti fi ca to me di co da cui ri sul ta vo af fet to da an gi na spèctori ful ‐
mi nan te e pure un ca si no d’al ler gie che mi ren de va no ina dat to al ser ‐
vi zio di leva. E dopo tutte ‘ste stron za te, ecco il ri sul ta to: me devo
im bar ca re sull’in cro cia to re E. Duse. Io, che nun zo manco nuota’.(Bal ‐
le stra 1992 : 104)

Si no ti no le espres sio ni come se dà da fa’ - su ppe’ lu culu, che sono
di ret ta men te dia let ta li, men tre altre come leccà ‘l culo, la chia vi ca
amica di mamma, un ca si no d’al ler gie, ste stron za te, ap par ten go no a
un lin guag gio fa mi lia re dif fu so in larga parte d’Ita lia. Il lin guag gio
dell’am bien te degli Antò è spes so di greve volgarità. In par ti co la re ab‐ 
bon da no i ri fe ri men ti a sesso e escre men ti, sia nudi e crudi, sia messi
ancor più in ri sal to da ap pa ren ti eu fe mi smi. La Bal le stra in realtà ri‐ 
pren de in que sto una delle ca rat te ri sti che più dif fu se in tutta Ita lia
dell’uso quo ti dia no e non solo gio va ni le. Ma lo fa, oc cor re sot to li nea‐ 
re, da un punto di vista pret ta men te fem mi ni le. Non c’è acri mo nia,
non c’è ama rez za nello sguar do che re gi stra il tur pi lo quio cor ren te
sulla bocca degli Antò, nonché la loro cieca ade sio ne, a di spet to
dell’esi bi to pun ki smo, ai più vieti cliché del ma schi li smo tra di zio na le.
Il fatto è che l’equanimità esi bi ta di que sta rap pre sen ta zio ne è resa
pos si bi le da un estre mo di stac co iro ni co ri spet to al mondo nar ra to. E
que sto sguar do di stac ca to è a sua volta reso pos si bi le dal fatto che
esso su pe ra, in una pro spet ti va na zio na le e so pra na zio na le, l’am bi to
ri stret to di una vi sio ne mu ni ci pa le. Siamo in pre sen za di una co scien‐ 
za di sé fem mi ni le, tanto si cu ra e forte da non aver bi so gno di esi bi‐ 
zio ni e stre pi ti. Se la rap pre sen ta zio ne di tanto in tanto suona sar ca‐ 
sti ca, ciò sem bra più che altro do vu to a un ef fet to ine vi ta bi le del fe‐ 
no me no in sé, non certo a una pre ci sa in ten zio ne di chi narra.

31



La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della sinistra

Licence CC BY 4.0

Testi ci ta ti
Il Sole 24Ore. (2001). “Fe de ra lis mo e in‐ 
dus tria”, in: Il Sole 24 Ore, 4 marzo 7.

An gio ni, Giu lio. (1973). Tre saggi sull'an‐ 
tro po lo gia dell'età co lo niale, Pa ler mo:
Flac co vio.

An gio ni, Giu lio. (1976). Sa lau re ra: il la‐ 
vo ro conta di no in Sar de gna, Ca glia ri:
Edes.

An gio ni, Giu lio. (1978). A fuoco den tro. A
fogu ain tru, Ca glia ri: Edes.

An gio ni, Giu lio. (1982). Rap por ti di pro‐ 
du zione e cultu ra su bal ter na. Conta di ni
in Sar de gna, Ca glia ri: Edes.

An gio ni, Giu lio. (1983). Sar do ni ca, Ca‐ 
glia ri: Edes.

An gio ni, Giu lio. (1986). Il sa pere della
mano: saggi di an tro po lo gia del la vo ro,
Pa ler mo: Sel le rio.

Nella nar ra ti va degli au to ri che ab bia mo pas sa to in ras se gna si de li‐ 
nea una sorta di nuovo ve ri smo. I let te ra ti di fine Ot to cen to, come
Verga, Ca pua na e De Ro ber to, sulla scor ta del na tu ra li smo fran ce se
in ten de va no dare una rap pre sen ta zio ne ve ri tie ra dell’Ita lia del loro
tempo. Nel rap pre sen ta re con fedeltà ‘fo to gra fi ca’ le realtà re gio na li
che me glio co no sce va no, essi non in ten de va no certo co strui re at tor‐ 
no a que ste realtà re gio na li delle bar rie re e dei re cin ti di pro te zio ne.
Al con tra rio in ten de va no, in quan to in tel let tua li, me dia re per un pub‐ 
bli co ormai na zio na le le tante realtà dif fe ren ti che co sti tui va no il
paese che si stava for man do. Così que sti au to ri dello scor cio del No‐ 
ve cen to, nel mo men to in cui rap pre sen ta no delle realtà for te men te
ca rat te riz za te in senso re gio na le, con ti nua men te ne met to no in ri sal‐ 
to il ne ces sa rio in se ri men to all’in ter no di un pa no ra ma na zio na le, e in
pro spet ti va eu ro peo, che non com por ta il loro ap piat ti men to in un
im pos si bi le tutto omo ge neo, ma vi ce ver sa ne per met te, più che la
mera so prav vi ven za, uno svi lup po ar mo nio so e al passo con i tempi,
ben lon ta no dalla ste ri le di fe sa di par ti co la ri smi pro tet ti da bar rie re
do ga na li e da con fi ni che imi ta no quel li degli stati di un tempo ormai
tra scor so. Essi sono co scien ti che la fram men ta zio ne a altro non po‐ 
treb be gio va re se non a ac cen tua re quel le spin te verso la glo ba liz za‐ 
zio ne, nel senso che que sto ter mi ne ha nella po li ti ca eco no mi ca e mi‐ 
li ta re degli Stati Uniti (Hardt and Negri 2000), reale e tra gi ca omo lo‐ 
ga zio ne del tutto prona ai mec ca ni smi con su mi sti ci e me dia ti ci, su‐ 
bal ter ni all’in te res se dei pochi.

32



La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della sinistra

Licence CC BY 4.0

An gio ni, Giu lio. (1988). L'oro di Fraus,
Roma: Edi to ri Riu ni ti.

An gio ni, Giu lio. (1989). I pas co li er ran ti.
An tro po lo gia del pas tore in Sar de gna,
Na po li: Li guo ri.

An gio ni, Giu lio. (1990a). Il sale sulla fe ri‐ 
ta, Ve ne zia: Mar si lio.

An gio ni, Giu lio. (1990b). Tutti di co no
Sar de gna, Sas sa ri: Edes.

An gio ni, Giu lio. (1992). Una igno ta com‐ 
pa gnia, Mi la no: Fel tri nel li.

An gio ni, Giu lio. (1992). Non è bello ciò
che è bello. Es te ti ca e an tro po lo gia, Ca‐ 
glia ri: Cit.

An gio ni, Giu lio. (1993a). La vi si ta, Ca‐ 
glia ri: Conda ghes.

An gio ni, Giu lio. (1993b). Lune di stag no,
Ca glia ri: Demos.

An gio ni, Giu lio. (1995). Se ti è cara la
vita, Nuoro: In su la.

An gio ni, Giu lio. (1999). Il gioco del
mondo, Nuoro: Il Maes trale.

An gio ni, Giu lio. (2000a). Lo spro fon do,
Sas sa ri: La Nuova Sar de gna.

An gio ni, Giu lio. (2000b). Pane e for mag‐ 
gio e altre cose di Sar de gna, Sestu:
Zonza Edi to ri.

An gio ni, Giu lio. (2002a). Mil lant'an ni,
Nuoro: Il Maes trale.

An gio ni, Giu lio. (2002b). La casa della
palma, Cava de' Tirreni- Salerno: Ava‐ 
glia no.

An gio ni, Giu lio. (2003). Il mare in tor no,
Pa ler mo: Sel le rio.

An gio ni, Giu lio. (2004). As san di ra, Pa‐ 
ler mo: Sel le rio.

An gio ni, Giu lio. (2005). Alba di gior ni
bui, Nuoro: Il Maes trale.

An gio ni, Giu lio. (2006). Le fiamme di
To le do, Pa ler mo: Sel le rio.

An gio ni, Giu lio. (2007). La pelle in tera,
Pa ler mo: Sel le rio.

An gio ni, Giu lio. (2008). Afa, Pa ler mo:
Sel le rio.

At ze ni, Ser gio. (1977). Quel mag gio 1906,
Bal la ta per una ri vol ta ca glia ri ta na, Ca‐ 
glia ri: Edes.

At ze ni, Ser gio. (1982). Gli amori, le av‐ 
ven ture e la morte di un ele fante bian‐ 
co, Mi la no: Mon da do ri.

At ze ni, Ser gio. (1984). Araj Di mo niu.
An ti ca leg gen da sarda, Ca glia ri: Le Volpi.

At ze ni, Ser gio. (1986). Apo lo go del giu‐ 
dice ban di to, Pa ler mo: Sel le rio.

At ze ni, Ser gio. (1991). Il fi glio di Ba ku‐ 
nin, Pa ler mo: Sel le rio.

At ze ni, Ser gio. (1995). Il quin to passo è
l'ad dio, Mi la no: Mon da do ri.

At ze ni, Ser gio. (1996a). Sì…otto!, Sas sa ri:
Conda ghes.

At ze ni, Ser gio. (1996b). Bel las ma ri po sas,
Pa ler mo: Sel le rio.

At ze ni, Ser gio. (1996c). Pas sa va mo sulla
terra leg ge ri, Mi la no: Mon da do ri.

Bal les tra, Ser gio. (1991). Il com plean no
dell'igua na, Mi la no: Mon da do ri.

Bal les tra, Ser gio. (1992). La guer ra degli
Antò, An co na: Tran seu ro pa.

Bal les tra, Ser gio. (1994). Gli orsi, Mi la no:
Fel tri nel li.

Bal les tra, Sil via. (1996). Joyce Lussu. Una
vita contro, Mi la no: Bal di ni e Cas tol di.



La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della sinistra

Licence CC BY 4.0

Bal les tra, Sil via. (1998). La gio vi nez za
della si gno ri na N.N., una sto ria d'amore,
Mi la no: Bal di ni e Cas tol di.

Bal les tra, Sil via. (1999). Ro man zi e rac‐ 
con ti. Ancona-  Mi la no: Theo ria.

Bal les tra, Sil via. (2001). Nina, Mi la no:
Riz zo li.

Bal les tra, Sil via. (2002). Il com pa gno di
mez za notte, Mi la no: Riz zo li.

Bal les tra, Sil via. (2005). Tutto su mia
nonna, To ri no: Ei nau di.

Bal les tra, Sil via. (2006a). Contro le
donne nei se co li dei se co li, Mi la no: Il
Sag gia tore.

Bal les tra, Sil via. (2006b). La se con da
Dora, Mi la no: Riz zo li.

Bal les tra, Sil via. (2008). Piove sul nos tro
amore. Una sto ria di donne, me di ci,
abor ti, pre di ca to ri e ap pren dis ti stre go‐ 
ni, Mi la no: Fel tri nel li.

Ca mil le ri, An drea. (1993). La bolla di
com po nen da, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1994). La forma
dell'ac qua, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1995a). Il bir raio di
Pres ton, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1995b). Il gioco della
mosca, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1996a). Il cane di ter‐ 
ra cot ta, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1996b). Il ladro di
me ren dine, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1997a). La voce del
vio li no, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1997b). Un filo di
fumo, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1997c). La strage di‐ 
men ti ca ta, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1998a). La sta gione
della cac cia, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1998b). Il corso delle
cose, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1998c). La conces‐ 
sione del te le fo no, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (1999a). La mossa del
ca val lo, Mi la no: Riz zo li.

Ca mil le ri, An drea. (1999b). Gli aran ci ni
di Mon tal ba no, Mi la no: Mon da do ri.

Ca mil le ri, An drea. (2000a). La scom par‐ 
sa di Patò, Mi la no: Mon da do ri.

Ca mil le ri, An drea. (2000b). La gita a
Tin da ri, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2001a). Il re di Gir‐ 
gen ti, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2001b). L'odore della
notte, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2002). La paura di
Mon tal ba no, Mi la no: Mon da do ri.

Ca mil le ri, An drea. (2003a). La presa di
Ma cal lè, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2003b). Il giro di boa,
Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2004a). La pa zien za
del ragno, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2004b). La prima in‐ 
da gine di Mon tal ba no, Mi la no: Mon da‐ 
do ri.

Ca mil le ri, An drea. (2005). La luna di
carta, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2006a). Le ali della
sfinge, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2006b). La vampa
d'agos to, Pa ler mo: Sel le rio.



La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della sinistra

Licence CC BY 4.0

Ca mil le ri, An drea. (2007). La pista di
sab bia, Pa ler mo: Sel le rio.

Ca mil le ri, An drea. (2008). Il campo del
va saio, Pa ler mo: Sel le rio.

Carpi, Um ber to. (1981). “Ege mo nia mo‐ 
de ra ta e in tel let tua li nel Ri sor gi men to”,
in: Ro ma no, Rug ge ro / Vi van ti, Cor ra‐ 
do, Eds. Sto ria d’Ita lia. (= In tel let tua li e
po tere, IV), To ri no: Ei nau di, 431-474.

Ca val la ro, Luigi. (2001). “Il Ri sor gi men to
nei confi ni di un isola”, in: Il Ma ni fes to, 5
lu glio, 5-6.

Ce la ti, Gian ni. (1987). Quat tro no velle
sulle ap pa renze, Mi la no: Fel tri nel li.

Ce la ti, Gian ni. (1993). Nar ra to ri delle
pia nure, Mi la no: Fel tri nel li.

Cha moi seau, Pa trick. (1994). Texa co, To‐ 
ri no: Ei nau di.

Conso lo, Vin cen zo. (1985). Lu na ria, To‐ 
ri no: Ei nau di.

Conso lo, Vin cen zo. (1987). Re ta blo, Pa‐ 
ler mo: Sel le rio.

Conso lo, Vin cen zo. (1988). Le pietre di
Pan ta li ca: rac con ti, Mi la no: Mon da do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (1992). Not te tem po,
casa per casa, Mi la no, Mon da do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (1993). Fuga dall'Et‐ 
na: la Si ci lia e Mi la no, la me mo ria e la
sto ria, Roma: Don zel li.

Conso lo, Vin cen zo. (1994). Nerò
metallicò, Ge no va: Il Me lan go lo.

Conso lo, Vin cen zo. (1994). L'oli vo e l'oli‐ 
vas tro, Mi la no: Mon da do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (1997). Il sor ri so
dell'igno to ma ri nai, Mi la no: Mon da do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (1998). Lo spa si mo di
Pa ler mo, Mi la no: Mon da do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (1999a). Di qua dal
faro, Mi la no: Mon da do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (1999b). Il tea tro del
sole: rac con ti di Na tale, No va ra: In ter li‐ 
nea.

Conso lo, Vin cen zo. (2000). La fe ri ta
dell'aprile [1 ed. 1963], Mi la no: Mon da‐ 
do ri.

Conso lo, Vin cen zo. (2004). Il sor ri so
dell'igno to ma ri naio, Mi la no: Mon da do‐ 
ri.

Conso lo, Vin cen zo/ Ni co lao, Mario
(1999). Il viag gio di Odis seo, Mi la no:
Bom pia ni.

Dio ni sot ti, Carlo. (1973). “Re gio ni e let‐ 
te ra tu ra”, in: Ro ma no, Rug ge ro / Vi van‐ 
ti, Cor ra do, Eds. Sto ria d'Ita lia. (= I do‐ 
cu men ti; V), To ri no: Ei nau di, 1373-1395.

Fer ran di no, Giu seppe. (1999). Il ris pet to,
ov ve ro Pino Pen te coste contro i guap pi,
Mi la no: Adel phi.

Fer ran di no, Giu seppe. (2001). Sa ve rio
del nord ovest, Mi la no: Bom pia ni.

Fer ran di no, Giu seppe. (2007). Spada,
Mi la no: Mon da do ri.

Fla mi gni, Ser gio. (2003). La tela del
ragno, Mi la no: Kaos.

Fois, Mar cel lo. (1992). Ferro re cente, Bo‐ 
lo gna: Gra na ta Press.

Fois, Mar cel lo. (1997a). Sheol, Bres so
(Mi la no): Hobby & Work.

Fois, Mar cel lo. (1997b). Nulla: una spe cie
di Spoon River, Nuoro: Il Maes trale.

Fois, Mar cel lo. (1998). Sempre caro, Mi‐ 
la no: Fras si nel li.

Fois, Mar cel lo. (1999a). Sangue dal cielo,
Mi la no: Fras si nel li.



La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della sinistra

Licence CC BY 4.0

Fois, Mar cel lo. (1999b). Gap, Mi la no:
Fras si nel li.

Fois, Mar cel lo. (1999c). Sola an da ta,
Trieste: El.

Fois, Mar cel lo. (2000). Me glio morti, To‐ 
ri no: Ei nau di.

Fois, Mar cel lo. (2001). Dura madre, To‐ 
ri no: Ei nau di.

Fois, Mar cel lo. (2002a). Pic cole sto rie
nere, To ri no: Ei nau di.

Fois, Mar cel lo. (2002b). L'al tro mondo,
Mi la no: Fras si nel li.

Fois, Mar cel lo. (2003). Picta, Mi la no:
Fras si nel li.

Fois, Mar cel lo. (2004). Tam bu ri ni. Can‐ 
ta ta per voce sola, Nuoro: Il Maes trale.

Fois, Mar cel lo. (2006a). L' ul ti ma volta
che sono ri na to, To ri no: Ei nau di.

Fois, Mar cel lo. (2006b). Me mo ria del
vuoto, To ri no: Ei nau di.

Fois, Mar cel lo. (2008a). In Sar de gna non
c'è il mare. Viag gio nello spe ci fi co barba
ri ci no, Bari: La ter za.

Fois, Mar cel lo. (2008b). Ma te ria‐ 
li, Nuoro: Il Maes trale.

Galli, Gior gio. (1991). Af fa ri di stato, Mi‐ 
la no: Kaos.

Galli, Gior gio. (1996). La regia oc cul ta.
Da En ri co Mat tei a Piaz za Fon ta na, Mi‐ 
la no: Tro pea.

Gram sci, An to nio. (1975). Qua der ni dal
car cere, To ri no: Ei nau di.

Hardt, Mi chael / Negri, An to nio (2000).
Em pire, Cam bridge: Har vard Uni ver si ty
Press.

In grao, Fran ces co. (2001). La ban die ra
degli elet to ri ita lia ni, Pa ler mo: Sel le rio.

Lil liu, Gio van ni. (2002). La cos tante re si‐ 
ten ziale sarda, Nuoro: Ilis so.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1974). Le piste
dell'at ten ta to, Mi la no: Gar zan ti.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1975). Fiori alla
me mo ria, Mi la no: Gar zan ti.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1976). Ombre
sotto i por ti ci, Mi la no: Gar zan ti.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1979). Sarti An‐ 
to nio, un ques tu ri no una città, Mi la no:
Garzanti- Vallardi.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1980). Sarti An‐ 
to nio, un dia vo lo per ca pel lo, Mi la no:
Val lar di.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1987). Stop per
Sarti An to nio, Bo lo gna: Cap pel li.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1991). Un po li‐ 
ziot to una città, Mi la no: Riz zo li.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1995). Cos cien za
spor ca, Mi la no: Mon da do ri.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1997). Macaronì.
Ro man zo di santi e di de lin quen ti, Mi la‐ 
no: Mon da do ri.

Mac chia vel li, Lo ria no. (1998). Sgum bèi.
Le porte della città nas cos ta, Mi la no:
Mon da do ri.

Mac chia vel li, Lo ria no / Guc ci ni, Fran‐ 
ces co (1998). Un disco dei Plat ters, Mi la‐ 
no: Mon da do ri.

Mac chia vel li, Lo ria no / Guc ci ni, Fran‐ 
ces co (2001). Ques to sangue che im pas ta
la terra, Mi la no: Mon da do ri.

Marci, Giiu seppe. (1999). Ser gio At ze ni:
a Lo ne ly Man, Ca glia ri: Cuec.

Marci, Giu seppe / Sulis, Gi glio la, Eds.
(2001). Tro vare rac con ti mai nar ra ti,
dirli con gioia, Ca glia ri: Cuec.



La narrativa regionale italiana e la politica subalterna della sinistra

Licence CC BY 4.0

1  Ser gio Atze ni (Ca po ter ra 1952, Car lo for te 1995). Ha ini zia to la sua car rie ra
come gior na li sta e a metà degli anni ’70 ha pub bli ca to il dram ma Quel mag‐ 
gio 1906, Bal la ta per una ri vol ta ca glia ri ta na (Atze ni 1977). In que sto libro,
ap par so un anno dopo la prima rap pre sen ta zio ne, ap pa re uno dei temi ri‐ 
cor ren ti dell’opera di Atze ni, la rap pre sen ta zio ne della città di Ca glia ri e dei
suoi abi tan ti. Nel 1981 il gial lo Gli amori, le av ven tu re e la morte di un ele fan‐ 
te bian co si qualificò al Myst fe st e fu pub bli ca to l’anno suc ces si vo nei Gial li
Mon da do ri (Atze ni 1982). Nel 1984 pubblicò la fiaba Araj Di mo niu. An ti ca
leg gen da sarda (Atze ni 1984), ma è solo col ro man zo Apo lo go del giu di ce ban‐ 
di to (Atze ni 1986) che ha co min cia to a es se re noto in Ita lia. Nel 1991 la Sel le‐ 
rio pub bli ca Il fi glio di Ba ku nin (Atze ni 1991) in se gui to adat ta to a film da
Gian fran co Ca bid du. Nel 1995 Mon da do ri pub bli ca il suo terzo ro man zo Il
quin to passo è l’addio (Atze ni 1995). Po stu me sono state pub bli ca te di ver se
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2  An gio ni ha esor di to come nar ra to re nel 1978 con una rac col ta di rac con ti
che con te ne va anche testi in sardo: A fuoco den tro A fogu ain tru (An gio ni
1978). Del 1983 è la se con da rac col ta Sar do ni ca (An gio ni 1983). Il primo ro‐ 
man zo L’oro di Fraus è del 1988 (An gio ni 1988), se gui to da Il sale sulla fe ri ta
(An gio ni 1990), Una igno ta com pa gnia (An gio ni 1992). Nel 1993 ha pub bli ca to
un’altra rac col ta di no vel le, Lune di Sta gno (An gio ni 1993) e la com me dia La
vi si ta (An gio ni 1993). Il quar to ro man zo è del 1995, Se ti è cara la vita (An gio‐ 
ni 1995), se gui to da Lo spro fon do (An gio ni 2000), Il gioco del mondo (An gio ni
1999), Mil lan tan ni (An gio ni 2002), La casa della palma (An gio ni 2002), Il
mare in tor no (An gio ni 2003), As san di ra (An gio ni 2004), Alba dei gior ni bui
(An gio ni 2005), Le fiam me di To le do (An gio ni 2006), La pelle in te ra (An gio ni
2007), Afa (An gio ni 2008). Oltre a nu me ro si saggi e ar ti co li ap par si in gior‐ 
na li e ri vi ste sarde, al cu ni dei quali sono stati rac col ti nel vo lu me Tutti di co‐ 
no Sar de gna (An gio ni 1990), An gio ni ha anche pub bli ca to nu me ro si saggi di
an tro po lo gia, di sci pli na di cui è do cen te pres so l’Università di Ca glia ri. Tra
que sti si pos so no men zio na re Tre saggi sull’an tro po lo gia dell’età co lo nia le
(An gio ni 1973); Rap por ti di pro du zio ne e cul tu ra su bal ter na. Con ta di ni in Sar‐ 
de gna (An gio ni 1982); Sa lau re ra: il la vo ro con ta di no in Sar de gna (An gio ni
1976); Il sa pe re della mano: saggi di an tro po lo gia del la vo ro (An gio ni 1986); I
pa sco li er ran ti. An tro po lo gia del pa sto re in Sar de gna (An gio ni 1989); Non è
bello ciò che è bello. Este ti ca e an tro po lo gia (An gio ni 1992); Pane e for mag gio
(An gio ni 2000). Si farà ri fe ri men to a que ste edi zio ni dando solo il nu me ro di
pa gi na.

3  Si trat ta di una de ci na di epi so di, anche re pli ca ti, che hanno avuto una
media di oltre sette mi lio ni di ascol ta to ri. Il pre si den te della Re pub bli ca ha
at tri bui to all’at to re Luca Zin ga ret ti, che ri co pri va il ruolo del pro ta go ni sta, il
ti to lo di Ca va lie re al Me ri to della Re pub bli ca, un ri co no sci men to ul te rio re al
per so nag gio di Ca mil le ri, amato dal Nord al Sud d’Ita lia.

4  Nata nel 1969 a Porto San Gior gio (Asco li Pi ce no), ha pub bli ca to il suo
primo rac con to nel 1990 in un’an to lo gia cu ra ta da Pier Vit to rio Ton del li, Pa‐ 
per gang, Under 25, III (Ton del li 2002). Nel 1991 è usci to il suo primo libro, Il
com plean no del l'i gua na pub bli ca to da Tran seu ro pa e da Mon da do ri tra dot to
in Fran cia, Ger ma nia e Por to gal lo (Bal le stra 1991). Nel 1992 il suo primo ro‐ 
man zo La guer ra degli Antò, anche que sto pub bli ca to sia da Tran seu ro pa
che da Mon da to ri (Bal le stra 1992), è di ven ta to un best sel ler e nel 1996 Ric‐ 
car do Mi la no ne ha trat to un film con lo stes so ti to lo. Nel 1994 ha pub bli ca to
la rac col ta di sto rie Gli Orsi (Bal le stra 1994) e nel 1996 la bio gra fia in forma
di in ter vi sta Joyce L. una vita con tro (Bal le stra 1996). Nel 1999 le Edi zio ni
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Teo ria hanno pub bli ca to una rac col ta della nar ra ti va della Bal le stra, Ro man‐ 
zi e rac con ti di Sil via Bal le stra, che con tie ne anche al cu ne sto rie ine di te
(Bal le stra 1999). Nel 1998 il ro man zo, La gio vi nez za della si gno ri na N.N., una
sto ria d'a mo re era il primo della tri lo gia che è stata com ple ta ta da Nina e Il
com pa gno di mez za not te (Bal le stra 1998; 2001; 2002) I vo lu mi più re cen ti
della Bal le stra, tutti orien ta ti al fem mi ni le, sono Tutto su mia nonna; La se‐ 
con da Dora; Con tro le donne nei se co li; Piove sul no stro amore. Una sto ria di
donne, me di ci, abor ti, pre di ca to ri e ap pren di sti stre go ni (Bal le stra 2005;
2006a; 2006b; 2008).

Italiano
Il sag gio si apre con una ri co stru zio ne storico- critica dell’at tua le di bat ti to
ita lia no su re gio na li smo e na zio na li smo a li vel lo lin gui sti co, cul tu ra le e po li‐ 
ti co. In se gui to, at tra ver so l’ana li si te stua le di al cu ni ro man zi presi a cam‐ 
pio ne tra la nar ra ti va re gio na le di Ser gio Atze ni, Giu lio An gio ni, An drea Ca‐ 
mil le ri e Sil via Bal le stra, il di scor so chia ri sce la po si zio ne di tali au to ri nel
di bat ti to in que stio ne. Essi hanno ac cen tua to nelle loro opere ele men ti lo‐ 
ca li e re gio na li, sia cul tu ra li sia lin gui sti ci. Tut ta via, quan to più le loro nar ra‐ 
zio ni fanno spic ca re i le ga mi con un par ti co la re paese, città, area o re gio ne,
tanto più esse met to no in ri lie vo il bi so gno di una unità na zio na le. Ciò è solo
ap pa ren te men te un pa ra dos so: que ste opere sono ri vol te a un ampio pub‐ 
bli co na zio na le e ten do no a di vul ga re ele men ti cul tu ra li e lin gui sti ci lo ca li
che po tran no così es se re co no sciu ti, ac cet ta ti e di ven ta re parte dell’identità
na zio na le.

Français
L’ar ticle dé bute par une re cons ti tu tion his to rique et cri tique du débat qui,
ac tuel le ment en Ita lie, s’ouvre tant au ni veau lin guis tique, cultu rel que po li‐ 
tique, sur des ques tions liées au ré gio na lisme et au na tio na lisme. Puis, à tra‐ 
vers l’ana lyse tex tuelle de cer tains ro mans choi sis dans la pro duc tion nar ra‐ 
tive ré gio nale de Ser gio At ze ni, Giu lio An gio ni, An drea Ca mil le ri et Sil via
Bal les tra, l’ana lyse ap porte un éclai rage sur la po si tion de ces au teurs dans
le débat en ques tion. Ces der niers ont mis l’ac cent sur les élé ments lo caux
et ré gio naux, aussi bien sur le plan cultu rel que lin guis tique. Tou te fois, plus
ces pro duc tions ac cen tuent leur lien avec un pays, une ville ou une ré gion,
plus elles mettent en re lief le be soin d’une unité na tio nale. Ceci n’est qu’ap‐ 
pa rem ment un pa ra doxe : ces œuvres sont des ti nées à un vaste pu blic na‐ 
tio nal et tendent à di vul guer des élé ments cultu rels et lin guis tiques lo caux
qui pour ront par la suite être iden ti fiés, ac cep tés, avant de faire par tie in té‐ 
grante de l’iden ti té na tio nale.

English
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After a crit ical ana lysis of the his tor ical back ground to the cur rent de bates
in Italy on re gion al ism and na tion al ism, par tic u larly those which focus on
lan guage, cul ture and polit ics, this essay of fers an in ter pret a tion of the
stance taken in these de bates by con tem por ary au thors of Italian re gional
lit er at ure such as Ser gio Atzeni, Gi ulio An gioni, An drea Ca m illeri and Silvia
Ballestra. In their fic tion these au thors have ac cen tu ated local and re gional
ele ments, both cul tural and lin guistic. It is only an ap par ent para dox that
the more the nar ra tions stress their con nec tions with a par tic u lar town,
city, area, or re gion, the more they em phas ize the need for a na tional unity.
Tar geted at a lar ger na tional pub lic, these works aim to pop ular ize local lin‐ 
guistic and cul tural ele ments, which can thus be ac cep ted na tion ally and
be come part of a na tional iden tity.
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