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0. Premessa

Accennerò qui ad alcuni aspetti delle mie ricerche sull'emigrazio-
ne italiana in America che credo possano interessare i temi di questo
incontro. In via generale, dirò che si tratta di ricerche sui processi di
acculturazione attivati dall'emigrazione contadina e che le rilevazioni
sono state finora effettuate in alcune delle aree italiane di origine, ma
soprattutto nei corrispondenti luoghi di insediamento negli Sati Uniti
e nel Canada (Bianco 1965, 1970, 1974, 1975, 1978, l980a, 1980b).

La famiglia, la parentela e l'osservazione della vita nei circuiti do-
mestici, pur non costituendo il tema esclusivo o privilegiato del mio
lavoro sul campo, si sono tuttavia sempre imposti come poli di forte
interesse nel quadro generale delle mie ricerche: ne è scaturita una do-
cumentazione abbondante (anche se eterogenea), da cui ora traggo
spunto per alcune riflessioni soprattutto metodologiche, anche in vi-
sta di un futuro progetto di ricerca (1). I dati etnografici relativi al te-
ma parentale italo-americano comprendono: materiali folklorici,
documenti personali divario tipo, albums di famiglia, registrazioni so-
nore e visive, annotazioni. In questa comunicazione descriverò i me-
todi seguiti per la rilevazione dei dati parentali (2) e presenterò la
genealogia di un italo-americano in una particolare forma di rappre-
sentazione grafica tuttora in fase di sperimentazione. Ho scelto questa
particolare genealogia in quanto mediamente analoga, per articolazio-
ne e per corredo di notizie, al resto della mia documentazione genea-
logica sull'emigrazione (3).

1. Genealogle migratorie

Una delle prime genealogie di interesse etnografico sembra essere
quella pubblicata da Sir George Grey (1841) in relazione ad un gruppo
dell'Australia occidentale da lui studiato. Dopo Grey il lavoro di L.H.
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Morgan contribuì notevolmente a stimolare l°interesse scientifico per
la genealogia come strumento per l'indagine etnologica. Occorre poi
giungere a WKH. Rivers (1900, 1904, 1906, 1910) perché tale funzione
di strumento scientifico trovi una solida base moderna e indichi la via
per la costruzione di modelli statistici di demografia sociale, basati su
dati di grande consistenza reale e su intuizioni metodologiche ancora
importanti oggi. Ma nonostante l'ormai ampia letteratura biografica sul-
l'emigrazione (Margariti 1979, Hall Ets 1970, Dégh 1975, Cavallaro
1981, per non citare che alcuni dei lavori più recenti), non conosco
molti esempi di applicazione dell'indagine genealogica nello studio an-
tropologico di gruppi etnici trapiantati o immigrati, fatta eccezione per
il saggio di R. Firth (1956) sulla parentela degli Italiani in un quartiere
londinese e pochi altri (Hackenberg 1972; Gutman 1977 sulla famiglia
afro-americana; Piselli 1981, ma dal punto di vista dell'esodo da una
zona della Calabria) (4).

La caratteristica costante delle migrazioni contadine è stata la di-
spersione dei membri della famiglia e dei loro discendenti in aree geo-
grafiche lontanissime e diverse fra loro («La carne nostra sta a tutti i
pizzi» è una frase ricorrente fra gli emigranti), con una conseguente
condizione di continua provvisorietà, sia in relazione a problemi resi-
denziali e lavorativi e sia per quanto concerne i poli concettuali di ri-
ferimento normativo e conoscitivo. L'emigrazione, cioè, è un modo
di viaggiare tutto particolare, legato a scelte largamente indotte da fat-
tori che, oltre a determinare l'esodo migratorio, ne connotano poi a
lungo e per più generazioni, sia i processi, che gli esiti (Bianco 1974,
1980a; Signorelli 1977).

Nel tentativo di reperire criteri e metodi utili a studiare la famiglia
italo-americana e italo-canadese nei suoi aspetti attuali, mi sono resa
conto del fatto che, oltre ad esaminare come essa si fosse ricomposta
negli Stati Uniti, occorreva rilevare, nel quadro complessivo della sua
disseminazione geografica, anche le sue caratteristiche dinamiche -
cioè i processi, gli spostamenti, le trasformazioni - e cercare i modi
per esprimerle. Con lo svolgersi delle rilevazioni sul campo, mi sono
andata poi sempre più convincendo di quanto l'indagine genealogica
potesse aiutare ad evitare parte degli equivoci solitamente legati ad er-
rori di osservazione e di interpretazione spesso soltanto intuitiva. Spe-
cialmente studiando la famiglia italo-americana, che da oltre
cinquant'anni ha costituito un tema di grande risonanza (sociologica,
giornalistica, cinematografica, letteraria), ho avvertito il bisogno di met-
tere temporaneamente da parte la massa e il tipo di conoscenze accu-
mulatesi in proposito e di impostare la mia indagine conoscitiva su basi
metodologicamente nuove. Adottando a tal fine il metodo genealogi-
co, ho cercato di individuare forme di rilevazione e descrizione che
fossero, ad un tempo, accettabilmente standardizzate e sintetizzabili,
ma anche capaci di incorporare simultaneamente molte vicende pas-
sate e presenti, rappresentando sia la continuità che il variare, sia la
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norma che l'allontanamento da essa (5).
La genealogia che presento soffre di molti problemi logico-

descrittivi attualmente in corso di esame e di revisione. Per agevolare
la lettura e la comprensione del grafico, elencherò ora brevemente gli
obiettivi e i metodi che hanno guidato la rilevazione dei dati, passan-
do poi ad un commento critico, sia di quanto ho potuto esprimere nello
schema sperimentale e sia sul resto della documentazione e dei pro-
blemi incontrati.

2 . Gli obiettivi

In generale, il taglio stesso della mia ricerca sull'acculturazione mi
ha portato, anche in tema di parentela, a concentrarmi sul rapporto
causale fra il totale cambiamento economico, residenziale, linguistico,
ecc., e le modalità di trasformazione e di persistenza di alcuni aspetti
della cultura tradizionale di origine. Da un punto di vista più specifi-
co, ho sperato che i dati genealogici potessero evidenziare almeno tre
prospettive: spaziale, demografica e socio-culturale. In particolare, ho
articolato la mia indagine sui seguenti punti:
1. Dislocazione geografica (comprendente dati sui vari spostamenti

residenziali) dei protagonisti stessi dell'emigrazione, nonché dei
loro figli, nipoti e pronipoti, per l'individuazione degli itinerari mi-
gratori e delle tendenze residenziali.

2. Tipo e ampiezza della famiglia.
5. Modelli di scelte matrimoniali con riferimento ai seguenti problemi:

a) rapporti inter-etnici
b) matrimoni fra parenti
c) l'insieme dei tentativi tendenti a ricostruire alleanze funzionali
alla sopravvivenza nel nuovo ambiente sociale.

4. Ampiezza del raggio individuale di percezione e di riferimento pa-
rentale, sia nel luogo di immigrazione e sia verso i gruppi di pa-
renti sparsi nel mondo.

5. Sistema normativo (formale e informale) vigente fra i parenti e re-
lativo insieme di sanzioni.

6. Rapporto esistente fra comportamento parentale, classe sociale e
fattori occupazionali e inter-etnici.

3. Tecniche di rilevazione dei dati genealogici

In una prima fase, ho sollecitato le informazioni esclusivamente dal
punto di vista di EGO, senza cioè l'intervento di altri parenti, e in for-
ma liberamente “narrativa” senza tentare schematizzazioni grafiche.
L'obiettivo era quello di ottenere la percezione individuale del circui-
to di riferimento parentale, il raggio di competenza e di interesse, il
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livello organizzativo di tale conoscenza, il genere di versione che si
intendeva offrirmi e, infine, rassicurare l'informatore circa la natura
della mia indagine su temi piuttosto personali e privati non costrin-
gendolo ad un'intervista formale. Per gli aspetti linguistici e termino-
logici ho usato sia l'inglese che l'italiano ufficiale, a seconda delle
situazioni, ma ho tenuto presente anche i termini dialettali onde poter
accertare il tipo di relazione parentale a cui l'informatore faceva riferi-
mento con un certo termine. Quest'ultimo accorgimento è stato più
volte necessario dato che, nella fase di incerto trapasso dal dialetto di
origine all'acquisizione dell'inglese, si sono avute diverse trasposizio-
ni di significato da una parola all'altra: lo stesso termine parente, ad
esempio, viene spesso usato, sia nel senso corrente in italiano, sia co-
me calco dall'inglese parent per indicare il genitore, mentre genitore,
a sua volta, vale ormai quasi soltanto “portiere”, per calco dell'ingle-
se janitor.

La tecnica del colloquio libero utilizzato nella prima fase ha visto
emergere tendenze piuttosto diverse. Il più delle volte, il semplice men-
zionare il nome di un nonno o di un cugino ha suscitato un'intera ca-
tena di notizie “narrate": episodi di malattie, di liti, di perdita del lavoro,
di partenze e di arrivi da e per l'Italia, l'Australia o il Canada, descrizio-
ni fisiche e caratteriali dei singoli parenti o di incontri e comportamenti
con determinati gruppi di consanguinei, di affini, o di parenti spiritua-
li in occasioni particolari, come nascite, morti, matrimoni e così via.
In questi casi, sembrava che il sistema parentale agisse da schermo su
cui proiettare il materiale corposo delle vicende biografiche dei singo-
li e da materiale connettivo per gli eventi narrati. Si sono date però
tendenze anche diverse: alcuni individui, cioè, hanno mostrato incli-
nazione ad una sorta di recitazione delle proprie relazioni parentali,
in maniera abbastanza schematica, apparentemente sorretti da una spe-
cie di gusto o competenza elencativa dalla quale i legami parentali emer-
gevano staccati dai contesti vissuti... «...e la moglie de Michele eva Rosa,
che teneva nu frate che s'ha pigliate a Nunziata, ca c'eva sora a Miche-
le, e accussì hann'accumbinate frate e sora, frate e sora, see? E lu pa-
dre de chisse Michele eva Ntonio ca s'eva pigliate na cogina de la soia
ca se metteva pure Nunziata, see?» (6).

In occasione di visite successive, ho interrogato gli stessi informa-
tori seguendo criteri più formali e ponendo domande guidate. Separa-
tamente, ho sollecitato i dati anche da altri parenti (talora residenti a
grande distanza e raggiunti direttamente o mediante telefonata o lette-
ra). Quest'ultima procedura mi è servita per verificare la correttezza
delle notizie già ricavate e per conoscere così, oltre ai “punti di vista
genealogici” degli altri parenti, anche l'eventuale distanza fra parente-
la riconosciuta o dichiarata e parentela affettiva. Mi è risultato spesso,
infatti, che alcuni parenti non venissero affatto menzionati da un dato
informatore e in questi casi mi è sembrato importante cercare di sape-
re se cio fosse dovuto a semplice distrazione, a ignoranza, o a una scelta
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consapevole, o inconscia, di rimuovere e di non riconoscere come pro-
pri parenti determinati individui. Una tale situazione si è più volte pre-
sentata in concomitanza con stati di conflittualità di tipo etnico e
religioso, e cioè verso un affine non italiano, un consanguineo dive-
nuto protestante, e così via.

A parte e seguendo la strategia delle fasi distinte e dell'uso delle
due lingue, ho fatto qualche tentativo di ottenere informazioni genea-
logiche dai bambini (7). A questo proposto, ho l'impressione che la
pratica di assumere un bimbo come EGO e come informatore genea-
logico sia piuttosto trascurata e mi propongo di approfondirla in futuro.

Ho registrato su nastro la maggior parte delle interviste genealogi-
che, cercando quasi sempre di affiancare a tale sistema contempora-
nee operazioni annotative su schedine da campo (8). La registrazione
sonora integrale delle conversazioni mi è stata poi di grande aiuto per
conoscere il raggio di percezione e di riferimento individuale. Ad esem-
pio, la sequenza stessa con cui l'informatore spontaneamente indica
i vari parenti nel corso della sua “narrazione” genealogica può costi-
tuire uno degli elementi conoscitivi importanti offerti dalla registra-
zione sonora integrale.

Mediante visite supplementari, ho provato a mostrare ad alcuni in-
formatori semplicissimi schemi genealogici ottenuti con le loro prece-
denti interviste e a volte ho lasciato che ne tenessero una copia, avendo
notato l'interesse a conservarla. La tecnica di far esaminare un grafico
all'informatore si proponeva obiettivi diversi: aiutare l'intervistato a
collaborare meglio, verificare il livello organizzativo della loro com-
petenza parentale e offrire una certa gratificazione mediante un risul-
tato tangibile della loro collaborazione. In questi semplici schemi, ho
fatto talvolta uso di matite colorate che avevano lo scopo di aiutare
l'orientamento. Per questi ultimi aspetti tecnici, mi sono liberamente
ispirata ai lavori di Stanner (1956), Barnes (1947 e 1967), Axelrod 81
Greenberg (1980).

Le rilevazioni sono state effettuate sia mediante visite domiciliari,
sia nel corso di periodi di coabitazione presso alcune famiglie italo-
americane e italo-canadesi. Per sollecitare la comunicazione di dati “sca-
brosi", come matrimoni per procura, filiazione illegittima, conviven-
za, aborti e così via, ho utilizzato la tecnica della narrazione biografica
vera e propria, mentre, un buon mezzo per conoscere indirettamente
alcuni aspetti ideologici sulla parentela mi è stato offerto anche dalla
rilevazione di materiali folklorici come proverbi, indovinelli, creden-
ze magiche, aneddoti, ecc. Molto produttiva si è rivelata anche la tec-
nica di mostrare fotografie di parenti italiani, da me precedentemente
eseguite nei paesi di origine, o di chiedere di vedere insieme l'“album
di famiglia”. Ho molto insistito sui soprannomi, sia quelli che rifletto-
no identità etnico-nazionali e sia quelli relativi a caratteristiche psico-
somatiche individuali o collettive e a particolari attività e mestieri:
“Carmela l'Italiana“, “Maria la Forestéra", “Jimmy Mulagnano“ (9),
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“Tony l'Americaneddu", “Mary Luncheonette", “Sally Quariolo" (10).
Infine, anche se non sistematicamente, ho consultato alcuni archivi
pubblici e privati, soprattutto per esaminare testamenti e carte dotali
e orientarmi circa le pratiche di distribuzione dei beni fra i parenti e
le direttive per le nozze dei vedovi: l'uso di sposare in seconde nozze
una sorella della moglie morta o una propria cugina è stato infatti mol-
to diffuso fra gli emigranti italiani fino a tutto il periodo della Depres-
sione e oltre, e non di rado si trovano raccomandazioni testamentarie
in tal senso.

Per quanto riguarda la letteratura antropologica di riferimento teo-
rico e metodologico, mi sono ispirata a studiosi (soprattutto statuni-
tensi) dei processi di inculturazione e dei rapporti fra “cultura ideale”
e “cultura manifesta", come John e Beatrice Whiting (1966) e Oscar
Lewis (1961), ai citati lavori di Rivers (1900, 1904, 1906, 1910), e di
Firth (1956) e a vari altri studi di tipo teorico, manualistico e bibliogra-
fico, come Dollard (195 5), Bohannan (1952), Vansina (1961 ), Langness
(1965), Schusky (1965), Epstein (1967), I-Iackenberg (1975) ed altri an-
cora (11).

4. I dati emergenti dal grafico sperimentale

Sembra che, da un primo esame che tenga presente l'insieme degli
obiettivi della documentazione (vedi par. 5), risultino espressi nel gra-
fico almeno i seguenti elementi:
a) Dislocazione spaziale della rete parentale percepita da EGO: Italia,

Francia, Gran Bretagna, Argentina, Brasile, Australia, Canada, ol-
tre alle numerose aree degli Stati Uniti. Emergono i punti per i quali
è transitata, o si è insediata permanentemente, la migrazione dei
parenti e la conseguente provvisorietà residenziale, ivi inclusi i mo-
vimenti di rientro in Europa di cui sono protagoniste soprattutto
le donne. Fino alla generazione dei figli di EGO, troviamo infatti
espresso il luogo di residenza al momento della rilevazione dei da-
ti (1965) di quasi ogni individuo. Ad esempio, si nota che nel 1965
Anna, sorella di EGO, risulta residente in Italia, dopo essere emi-
grata a Buenos Aires, Argentina, con il resto della famiglia (non con
il fratello Antonio, già precedentemente emigrato in Francia). Il rien-
tro di Anna fu appunto determinato dalle sue nozze con un com-
paesano, durante la temporanea immigrazione di quest'ultimo in
Argentina. Analogamente, notiamo che Quinta, altra sorella di EGO,
risulta risiedere nel 1965 in Gran Bretagna, nonostante la sua pre-
cedente emigrazione in Argentina con gli altri membri della sua fa-
miglia. Nel suo caso, lo spostamento avvenne dopo la Seconda
Guerra Mondiale, quando già vedova seguì le due figlie sposate in
quel paese con oriundi italiani precedentemente residenti in Ar-
gentina (paese, quest'ultimo, di nascita delle figlie).
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Quattro generazioni sono parzialmente rappresentate nel grafico
che, a partire da quella di EGO, esprime anche l'ampiezza della fa-
miglia nucleare, le morti infantili, il luogo e l'anno di nascita di quasi
ogni individuo (ad esclusione, però, per quest'ultimo dato, dell'ul-
tima generazione).
Scelte matrimoniali: attraverso i dati sulla nuzialità risultano evi-
denziati i legami etnico-regionali stabiliti da tutti i figli di EGO (ele-
mento utile questo per individuare quali siano state le aree
privilegiate per questo tipo di relazioni sociali). Si nota, ad esem-
pio, che la tendenza a sposare al di fuori del proprio gruppo na-
zionale si affaccia a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, quando
gli eventi bellici avevano reso ancora più scomoda un'identità
etnico-nazionale che ricollegasse gli italo-americani all'Italia. Inol-
tre, il legame stabilito da Mike (Michele nel certificato di nascita)
con Pat (Patricia) resta comunque all'interno di uno dei tre gruppi
nazionali che più rappresentano l'immigrazione cattolica nella co-
stellazione etnica statunitense: irlandese, polacco, tedesco (12). Fin
dall'inizio, tuttavia, c'è una tendenza della prole di EGO a sposare
degli oriundi meridionali italiani (Sicilia e Puglie), se non proprio
laziali come era il caso di entrambi i genitori, Ubaldo e Filomena.
Oltre al rapporto inter-etnico, risulta dunque in parte espresso nei
modelli matrimoniali il costante tentativo di ricostituire attraverso
le nozze quelle alleanze ritenute funzionali al successo sociale del-
la nuova realtà.
L'ampiezza del raggio di percezione parentale risulta chiaramente
espresso dall'articolazione stessa del grafico, tutto ottenuto con le
informazioni di EGO. In realtà, molte altre notizie da lui fornite
(come ad esempio le date e le motivazioni degli spostamenti ulte-
riori di alcune donne, vedi punto a) non hanno trovato espressio-
ne in questo schema particolare.
E chiaro che alcune tracce del sistema normativo risultano in par-
te espresse dalle stesse scelte matrimoniali (vedi punto c). Un altro
importante riflesso di tale sistema è inoltre riconoscibile dalle mo-
dalità di trasmissione dei nomi: Irene, nome della madre di EGO,
ritorna ancora una volta nell'ultima generazione rappresentata nel
grafico, anche se tale nome risulta poi sostituito, per l'uso quoti-
diano, dal nomignolo Peggy (che non ha alcuna relazione con Ire-
ne) in questa famiglia considerata da EGO come etnicamente
“mista”, e perciò deviante. Tracce evidenti di un sistema tradizio-
nale di imposizione dei nomi sono anche percepibili nel grafico
se si esaminano i nomi della prole per i casi in cui i figli di EGO-
hanno sposato un oriundo di un diverso gruppo regionale: ad esem-
pio, Rosa (che sposa l'oriundo siciliano Pietro) ha una figlia Sara
e un figlio Rocco e solo Filomena ha “ripreso” il nome della non-
na materna, moglie di EGO. Lo stesso può dirsi per Anna (che spo-
sa un altro oriundo siciliano, Tommaso), i cui figli Orlando, Rosaria,
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Salvatore e Nicola hanno nomi probabilmente provenienti dal ra-
mo siculo, mentre solo Antonia appare a più riprese nella parente-
la di EGO. È significativo invece notare come cambino le cose
quando sia un figlio maschio di EGO a sposare al di fuori del pro-
prio gruppo regionale di origine: Domenico infatti (che sposa Ma-
ria, oriunda pugliese) attribuisce ai suoi tre figli solo dei nomi tratti
dalla parentela di suo padre Ubaldo. (Si vedano poi nel par. 5 le
ulteriori osservazioni circa l'uso dei nomi attribuiti al battesimo)
(15).

5. Aspetti teorici, metodologici e descrittivi

Uno degli aspetti più significativi, nello studio della parentela fra
gli italiani emigrati, mi è sembrato quello del persistere e dell'appro-
fondirsi di una concezione tendenzialmente esclusiva del proprio uni-
verso parentale, una concezione che, almeno per tutta la prima
generazione nata in America, vede tale universo come nettamente a
sé stante rispetto al resto della società (di origine italiana e no), come
l'ambiente ideale entro cui intrattenere la maggior parte possibile del-
le relazioni sociali (attività lavorative, ricreative e cerimoniali, di mu-
tua assistenza economica e morale, ecc.). La portata di tale concezione
esclusiva mi sembra ulteriormente avvalorata dalla straordinaria am-
piezza del raggio parentale nella concezione stessa degli oggetti. Tale
ampiezza risulta, oltre che dall'articolazione eccezionale della maggior
parte dei grafici genealogici ottenibili con i dati forniti dai singoli EGO,
anche dalla testimonianze verbali che ricorrentemente rivelano un mo-
do di concepire il proprio universo parentale come smisurato e come
presente dovunque con i suoi potenziali di assistenza, protezione e fun-
zionalità: «A Chicago, se guardi al “diretto” (da directory “elenco tele-
fonico') ci trovi qualche cento pagine col nome mio, Spatafora. Tanti
simmo ntra questa terra (l'America), see? Addò vado vado, trovo pa-
renti a tutte parte: all'America, alla Francia, all'Italia, all'Australia, a tutte
parte! Dove vado vado trovo casa iol» (14).

Se considerata soltanto in pochi esempi, questa ipotesi di “genea-
logia migratoria" (15) fornisce linee di tendenza certo troppo tenui per
consentire Videntificazione di regolarità significative e utili per tenta-
re delle generalizzazioni. Si tratta pertanto di vedere, per ora, se tale
ipotesi è potenzialmente idonea, una volta migliorata e prodotta in
quantità documentarie sufficientemente rappresentative, alla descrizio-
ne simultanea di più tendenze culturali. Intanto, mi pare significativo
il fatto che l'aspetto più evidenziato da questo documento - dopo
quello della dispersione geografica - consista nel tipo di scelte matri-
moniali. La particolare attenzione documentaria da me dedicata a que-
sto aspetto durante le varie fasi della ricerca (da cui lo speciale rilievo
assunto nella descrizione grafica) è stata determinata sia dalla centrali-



247

tà di tali pratiche nella realtà in cui interagiscono gli immigrati, e sia
dal fatto che si tratta in generale di variabili facilmente documentabili,
oggettivamente misurabili e graficamente rappresentabili: il che non
è poco nella difficile e formalmente disomogenea situazione della co-
municazione scientifica che caratterizza una parte almeno degli studi
etnoantropologici.

Come già accennato, fra gli esiti acculturativi, delle nozze “inter-
etniche" vi è l'alternanza tra modelli di persistenza e modelli di tra-
sformazione del sistema di tramissione dei nomi (vedi punto e ). Fra
tali esiti vi è la tendenza sempre più frequente, con il passare delle ge-
nerazioni nate in America, o fra gli immigrati più recenti, a sostituire
il nome dell'antenato (ufficialmente adottato in osservanza alle norme
tradizionali) con un nomignolo di sapore più “americano” (dove, per
“americano” si può intendere, di volta in volta, polacco, inglese, ir-
landese, tedesco, e altro ancora, come veneto, milanese e magari an-
che toscano o marchigiano). E il caso di Ruth (per Restituta), Roseanne
(per Roccolina), Timothy (per Termine, indicante una speranza di ul-
timo figlio della lunga serie), Patsy (per Pasquale, mentre l'uso
americano-irlandese conosce Patsy solo come diminutivo di
Patrick H Patrizio, nome assolutamente ignoto alla maggioranza delle
masse contadine italiane emigrate prima della Prima Guerra Mondia-
le). La suddetta sostituzione che, come già detto, serve all'uso quoti-
diano del nome “straniero”, fermo restando il nome italiano nelle varie
certificazioni religiose o anagrafiche ufficiali, consiste talvolta in una
trasformazione o traduzione del nome originale: James (da Giacomo),
Mary o Marie (da Maria), Tony o Anthony (da Antonio). Più spesso,
però, il nomignolo d'uso è totalmente indipendente dal nome italiano
e ciò può essere dovuto all'assenza di un'accreditata traduzione (co-
me nei suddetti casi di Ruth, ecc.) e, insieme, alla scelta più o meno
consapevole di non apparire identificati dalla propria denominazione
etnica: tra i più ricorrenti in quest'ultimo atteggiamento spiccano i nomi
di Donato e Donata, che appaiono come Daniel, Dean, Donna, Don,
Denise e perfino Diamond, e Salvatore, che è sostituito, in genere, da
Sammy o da Sally.

E chiaro che non ho pensato affatto di offrire qui un saggio di rap-
presentazione totale delle strategie matrimoniali, dei sistemi di attri-
buzione del nome e degli altri fenomeni, ma solo l'esempio di un
tentativo di descrizione simultanea di alcuni processi e vicende reci-
procamente significativi. Non sarebbe infatti pensabile, né sempre uti-
le, tentare di tradurre diagrammaticamente tutte le notizie importanti
di una documentazione. Inoltre, dati riguardanti fenomeni frequente-
mente documentati nella ricerca, quali nascite illegittime, adozioni, noz-
ze fra consanguinei e fra affini, non appaiono nel grafico qui esaminato
semplicemente perché non riguardano la situazione descritta da que-
sto particolare EGO (16). _

Come ho accennato, mi sono mancati modelli di riferimento suffi-
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cientemente specifici per la mia ricerca, ma anche una maggiore pa-
dronanza degli studi teorici e metodologici sulla parentela. In
particolare, ho avuto problemi tecnici di notazione grafica e tuttora
trovo insoddisfacenti molte delle soluzioni da me adottate. Avrò biso-
gno, da un lato, di studiare meglio la qualità logico-descrittiva di ge-
nealogie ampie come la presente e, dall'altro, di lavorare a grafici
tematici separati e complementari, ricomponibili magari anche median-
te trasparenze (17). In tutte le mie indagini sull'emigrazione ho sem-
pre considerato il fenomeno migratorio come una specie di
“evidenziatore" di altri fenomeni, come una cartina di tornasole che
permette di notare, in condizioni ottimali, i processi che investono il
quadro delle culture in movimento. In tale quadro acquistano parti-
colare evidenza le modalità via via assunte dai vincoli di parentela e
può diventare possibile la percezione di tendenze anche generali, spesso
non altrettanto evidenti in condizione di maggiore stabilità insediativa.

Note

l. Si tratta di una ricerca attualmente in preparazione sul tema: “Famiglia a parentela
fra gli italiani in Gran Bretagna".

2. Per 1'impostazione dei problemi teorici e metodologici, ho tenuto presenti, fin
dall'inizio, mutuandone alcune tecniche, i lavori di Rivers (1910), Firth (1956), Young
& Willmott (1957), Goodenough ( 1965), Schneider ( 1965), Schusky ( 1965), Langness
(1965) e Barnes (1967).

5. Le genealogie da me raccolte fra i vari gruppi regionali italiani, dal 1963 al 1976,
negli Stati Uniti e in Canada, sono complessivamente 47 cosi ripartite:

Luogo Totale lnformatori 1' gener. 2" gener. 5” gener.
generale nati in Italia U.S.A. U.S.A. U.S.A.

Roseto, Pa. 26 11 (6u Sd) 9 (4u 5d) 4 (Zu 2d) 2 (d)
Rosetani in
Canada 5 5 (lu 2d)
Altri gruppi
regionali in
U.S.A. 18 8 (3u Sd) 5 (ôu 2d) 3 (lu 2d) 2 (u)

47 22 14 7 4

4. Lo stesso Rivers (1910:7) include fra i temi di suo interesse quello della migrazio-
ne. Si tratta, naturalmente, di un fenomeno alquanto diverso da quello qui trattato (lo
stesso dicasi per i lavori di Gutman [1977], di Hackenberg [1975] e di Piselli [ 1981]).

5. Sui problemi teorico-descrittivi e terminologici, vedere le proposte di Cirese (1978);
Cirese da alcuni anni studia un nuovo sistema di notazione logica delle relazioni di pa-
rentela, per superare alcuni dei problemi ed equivoci presentati dai sistemi usuali.

6. Gaetano P., Newark, NJ., 1966.
7. I bambini di entrambi i sessi da me intervistati erano compresi fra i sette e di

dodici anni.
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8. La registrazione sonora non è stata effettuata soltanto nei rarissimi casi in cui l'in-
formatore ha chiesto espressamente che non si usasse il magnetofono.

9. Da “melanzana": per indicare la carnagione scura di Gennaro (qui chiamato Jim-
my). “Mulagnani" è anche il termine collettivo per indicare i neri afro-americani.

10. Da quarry 'cava', per indicare il mestiere di cavatore esercitato da Sally (Salvatore).
1 1. Per la preparazione della ricerca in Gran Bretagna, sto utilizzando anche sugge-

rimenti tratti da lavori più recenti, come Cirese (1978), Farber (1980), Piselli (1981), Si-
gnorini (1981).

12. Si vedano le osservazioni di Glazer 8: Moynihan (1965) sulle identità religiose,
razziali e nazionali negli Stati Uniti.

15. Pur senza diretto riferimento ai casi descritti nel documento genealogico qui
esaminato, si tenga presente che, a causa di una presenza relativamente esigua delle donne
italiane negli Stati Uniti fino agli anni 1910-15, molti maschi italiani sposarono in quel
periodo mogli non italiane. ll fenomeno si ripeté durante la Seconda Guerra Mondiale
(vedi punto c), per divenire poi sempre più frequente come esito del processo di accul-
turazione più generale. Tendenze analoghe sono attestate anche da Boissevaln (1976)
per il Canada e da Bayly (1980) per l`Argentina.

14. Carmelo Spatafora, Chicago, Ill., 1966.
15. EGO: Ubaldo, nato in Ciociaria, ha fornito tutti i dati nel 1965, a Philadelphia, Pa.
16. Vi sono state perfino delle testimonianze che si riferiscono a casi di “magia ne-

ra" (con conseguenze anche mortali attribuite alle pratiche magiche) operati sul nome
di determinate persone (ad esempio, per impedirne l'emigrazione).

17. Fra i dati particolarmente utili a comprendere i rapporti di parentela e, nello
stesso tempo, facilmente schematizzabili, vi sono nella mia documentazione quelli che
riguardano l'insieme dei contatti diretti o mediati fra i parenti (scambio di lettere, di
doni, di foto, di visite, ecc.); in particolare, si sono rivelati utilissimi i dati relativi al nu-
mero e al tipo di parenti invitati per le varie occasioni importanti: cerimoniali, econo-
miche, ecc.
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