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DONATELLA COZZI 

NICOLETTA DIASIO 
Introduzione. Linguaggi e legami di sangue: dono, corpi, appartenenze1 

SUMMARY 

Introduction. The languages and ties of blood: gift, bodies, belonging (by Donatella Cozzi and Nicoletta 
Diasio) 
Blood is a circulating substance and its social and cultural meanings are here considered through an overview 

of the main anthropological themes presented in the articles of this issue: Italian folklore, gendered symbol 
ism, filiations, menstruation and generation, memories and oblivion at stake in family narratives; finally, blood 

donation, citizenship and identity. Blood donation has long been known as a public act of altruism. Outside 

the obligations and reciprocities that characterize Mauss's gift system, untainted by the strictures of the mar 

ket, blood donation remains evidence that we are not completely unaltruistic. This description of donation as 

a public gift also appears in the advertising campaigns of the blood collection system. Here, the comparison 
of two studies of blood donation among foreign immigrants in Tuscany allows analysis of the ways in which 
the nexus of the private and public spheres is negotiated by those with particular interests in donation: what it 
is that makes an individual a citizen and forms the constructs of his or her identity in the public sphere. Un 

derstanding donating as a civil practice is useful, partly because citizenship is always exclusionary. 

Il sangue che silenzioso arde, in un clima sospeso 

d'incomprensibile prodigio, ora in una luce immota e 

luminosa, ora in un alone annebbiato e 
languente, ? il 

segno leggendario pi? sottile e inquietante, ma anche 

la proiezione pi? diretta e inequivoca che annoda 
fantasticamente il sangue alla vita, alle sue passioni, ai 

suoi turbamenti. 

Piero Camporesi, II sugo della vita 

Tra i flutti del sangue ribollente sta quello che gli 
uomini chiamano pensiero. 

Empedocle, Frammento^ DK 105 

. Il mormorio del sangue: due occasioni per 
un dibattito 

A riprendere, ancora una volta, 77 sugo della 
vita di Piero Camporesi (1980), si viene travol 
ti dal doppio flusso della portentosa prosa rina 
scimentale e barocca e da quello delle immagini, 
dei motivi, degli accostamenti che essa suscita 
nella vena interpretativa dell'autore, in vertigi 
noso inanellamento. C'? qualcosa di profonda 
mente familiare ed insieme estraneo che risuona 

nel lettore. La familiarit? del ritrovare brandel 

li, indizi, conferme di qualcosa di oscuramente 
noto e remoto, profondamente stratificato, che 

l'immersione nella contemporaneit? non ha del 
tutto cancellato: un gioco di associazioni vitali, 
un mandala fisiologico, 

un movimento sensuoso 

in cui le "botteghe anatomo-fisiologiche" inter 
ne al corpo umano, la linfa vitale del sangue e le 
"caverne dei sensi" convivevano interagendo 

con 

l'esistente, tutto organico, animato, senziente, in 

un perpetuo scambio di sostanze fluide od eteree, 

informazioni, percezioni. Oppure, davano ragio 
ne delle estasi mistiche o delle ossessioni strego 
nesche, motivo alle devozioni corporalmente e 

drammaticamente ostentate, alla temperanza de 

gli umori, al problema della durata della vita e alla 
misura del tempo: ?logica astrale, logica corporea 
e logica vegetale si muovevano sulla stessa ellisse, 

percorrevano gli stessi itinerari, obbedivano allo 
stesso calendario? (Camporesi 1980: 73). 

Un perduto, irriflessivo e artificioso abbraccio 

olistico, in una complicata rete di rapporti for 
malmente identici. Insieme, come un retrogusto 

1 
Questo saggio introduttivo ? 

frutto della comune riflessione 

delle autrici. La stesura mate 

riale del resto ? da attribuirsi a 

Donatella Cozzi per i paragrafi 
, 2, 3; a Nicoletta Diasio per i 

paragrafi 4 e 5. 
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amaro che annichilisce ogni pregressa rotondi 

t? di gusto, arriva il senso di estraneit? restitui 
to dalla distanza storica, dalla scienza attuale, dal 

disincanto delle certezze fisiologiche 
- 

opposto 
all'incanto del mondo -, dal non condividere 

pi? quelle realt? mentali e culturali. La macchina 

interpretativa di Piero Camporesi in breve ci co 

stringe a quella visione bisociativa che per Gre 

gory Bateson costituisce la via regia per ogni ti 

po di comprensione dell'altro da s?. Ci propone 
anche tutta la costellazione che ruota intorno al 

sangue e che ispessisce i suoi significati: visioni 

del corpo, saperi, pratiche terapeutiche, conce 

zioni della salute e della malattia, coagulazioni 
simboliche, carnalit? e religiosit?, polluzione e 

corruzione, filo rosso a legare la continuit? tra le 

generazioni, immagini di genere ed antropopoie 
tiche, l'orrore-attrazione per lo sperpero della vita 
attraverso il sangue effuso, il sangue glorioso do 
nato da Cristo ed i suoi prodigiosi poteri. Attor 

no, sempre una qualche forma di partecipazione 
sociale, ora affollata, ora privata; sempre, infine, 
il valore del sangue come legante sociale. 

I contributi raccolti in questo numero pre 
sentano varie articolazioni tematiche intorno al 

motivo comune del sangue inteso come legan 
te sociale. Il fil rouge, ? il caso di dirlo, ? dato da 

linee di sangue che accomunano non in virt? di 

legami biologici, ma di esperienze sociali e corpo 
ree: la donazione del sangue nell'attuale panora 

ma multiculturale come elaborazione di modelli 

condivisi di cittadinanza, la circolazione di umo 

ri che crea una comunanza di genere, di vissuti, 

di saperi pratici; il fare e il disfare quotidiano dei 

rapporti di filiazione e di alleanza; le costruzioni 

di appartenenze collettive che vedono nel sangue 
il referente privilegiato. Gli assi teorici intorno ai 

quali ruota la riflessione degli autori ospitati sono 

dunque molteplici, a sottolineare una volta di pi? 
come il sangue si presenti con una inesausta qua 

lit? di signifiantflottant (L?vi-Strauss 1965: LU), 
di una significazione sociale variabile a causa della 
sua infinita apertura semica: le culture del dono, 
nel riverbero delle differenti pratiche di donazio 
ne dei paesi di provenienza dei migranti, confron 

tate con i diritti di cittadinanza; la simbologia del 

sangue sottesa alle concezioni della persona e del 

corpo e alla nation building, il tema bioetico della 

cessione di parti di s? come costruzione di legan 
te sociale; e l'asse della ascrizione ad un cs mpo di 

filiazione e di appartenenza. 
Una serie, allora, di contributi che declinano 

differentemente, a livello empirico e metaem 

pirico, il tema del sangue come agglutinante 
sociale, come performatore di affinit? c discri 

minatore di differenze. A partire dal dono del 

sangue e della sua insostituibilit? per la moder 
na biomedicina, che deve affidarsi alla disponi 
bilit? dei donatori. 

Nella prima parte trovano spazio i consuntivi 

di due recenti ricerche sulla donazione di sangue 
da parte degli stranieri presenti in Italia, e parti 
colarmente in Toscana, dove l'Avis, Associazio 

ne Italiana dei Volontari del Sangue, ha recente 

mente messo a punto, in collaborazione con enti 

diversi, indagini e azioni relative alla integrazio 
ne di comunit? di immigrati nelle pratiche di 

donazione del sangue. La prima ricerca ? stata 

realizzata dall'Universit? di Pisa, rappresentata 
da Fabio Dei, il quale ha coordinato una ricerca 

in Toscana, nel quadro di un progetto n aziona 

le di ricerca diretto da Mariano Pavane I lo, de 

nominato ?Sangue, cittadinanza, solidariet??2. 

La seconda ricerca-intervento nasce all'interno 

del progetto ?Con-vivere solidale? a Prai o, dal 

la collaborazione tra Avis provinciale di Prato, 
Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana), 
la Provincia di Prato, l'Azienda sanitaria 4 e Asel 

(Azienda di Servizi per le Economie Locali), e 

L'Albero della Salute, qui presentata dal saggio 
di Michela Da Prato e Sergio Zorzetto e corre 

data da alcuni spunti di riflessione dai materiali 

delle interviste alla comunit? albanese in Prato 

di Donatella Cozzi. Queste ricerche sono com 

pletate da un breve scritto di Guy Attewel, sulla 

donazione del sangue in Pakistan, tra l'esigenza 
di poter garantire pratiche trasfusionali sicure, e 

la trasformazione di momenti devozionali in oc 

casioni in cui il sangue pu? essere donato. 

Questi primi contributi, oltre a ragionare su 

quanto la popolazione straniera in Italia possa 
contribuire alla donazione del sangue, confron 

tano modelli donatori diversi per provenienza 
nazionale e culturale, lavorando sul duplice regi 
stro della dimensione verticale della filiazione e la 

dimensione orizzontale della affiliazione, quindi 

2 
I risultati estesi di questa ulti 

ma ricerca sono apparsi in Dei 

(cur. 2007) e in un numero mo 

nografico della rivista "Religioni 
e societ?" (n. 58, maggio-agosto 

2007) dedicato a Culture del do 

no. 
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della costruzione di legami di prossimit?, di Ge 

meinschaft nella comunit? italiana ospitante. Il 

dono del sangue, allora, dovrebbe diventare una 

estensione del "sentirsi a casa" e partecipi di tale 

comunit?, coinvolti nella rete di scambi solidali, 
volontari e quindi liberi, in un reciproco ricono 

scimento di forti valori e vincoli comunitari. An 

cora, la donazione del sangue diventa una decli 

nazione dei diritti di cittadinanza, un dovere di 

solidariet? legato al ruolo di cittadini inseriti in 
una societ? individualista. In entrambe le ricer 

che toscane, la donazione del sangue si definisce 
come una pratica di solidariet? che si colloca in 

un punto cruciale di articolazione tra lo Stato e 

la societ? civile: ?ci coinvolge sia come cittadini 
astratti inseriti in un sistema di diritti-doveri re 

golati dalle istituzioni, sia come individui concre 

ti inseriti in reti di relazioni personali e solidali 

specifiche: rappresenta anzi una di quelle pecu 
liari pratiche sociali in cui l'articolazione dei due 

aspetti diviene visibile e pensabile? (Dei 2007: 

23). Sorgono quindi vari interrogativi: conside 
rate le numerose difficolt? della vita quotidiana 
di tanti immigrati, possiamo sentirci in diritto di 
avanzare questa richiesta? E queste persone han 

no la possibilit? di accoglierla? Come formulare 
la nostra richiesta di atti di donazione in forme 

che siano culturalmente adatte? Chi esclude chi 

n?i?enjeu tra pratiche di riconoscimento e prati 
che di esclusione? La novit? di tali questioni nel 
la letteratura antropologica fa, inoltre, del dono 
del sangue un laboratorio per ripensare il rap 

porto tra esperienze corporee, sociali e politiche. 
Non ? un caso se i vari contributi testimoniano, 

separatamente e ognuno a suo modo, una parti 

colare riflessivit? metodologica e tematizzano le 
incertezze di un campo di ricerca relativamente 

inesplorato. 

Ragionare sul sangue, significa infine sgrana 
re i rimandi reciproci tra ordini simbolici e ordi 
ni sociali. La seconda parte del numero pubblica 
alcuni tra gli interventi presentati al convegno 
Sans g?ne. Sang et g?nes dans la pens?e de U tran 

smission, tenutosi presso l'Universit? Marc Blo 

ch di Strasburgo, il 16 e il 17 novembre 20063. 

L'idea del convegno ? nata dalla constatazione, 
maturata durante un seminario di ricerca di due 

anni, della sempre maggiore pervasivit? di una 

retorica sulla centralit? del sangue e/o dei geni 
nei discorsi contemporanei sulle diverse forme 
di famiglia in Europa. I temi toccati dal dibat 

tito, dei quali qui si presenta una selezione, ri 

guardavano quei discorsi e quelle pratiche che 
toccano da vicino gli affetti, il corpo, la parente 
la, le scelte riproduttive, in una tensione costan 

te tra affermazione di pretese "verit?" biologiche 
e ricerca culturale di senso. Da un lato, si ? cer 

cato di analizzare quei processi di naturalizzazio 
ne delle appartenenze, che si sovrappongono tal 

volta a immaginari antichi sul concetto di stir 

pe: ideologie che rispondono talora a strategie 
di purificazione o di conservazione dell'identit?, 
ma anche a dei bisogni di riconoscimento, d'in 

tegrazione, di legittimit?, com'? il caso di molte 

famiglie ricomposte, di legami elettivi o di figli 
adottati. D'altro lato si ? cercato di capire come 

si possa giocare 
con questi concetti, attraverso 

pratiche di bricokge o scongiurando i rischi di 

determinismo biologico attraverso delle retori 

che di contro-naturalizzazione. Il sangue vi si ? 

rivelato quindi come un significante ambiguo, 

dagli usi molteplici tra filiazione, trasmissione, 
iscrizione in un gruppo e costruzione di s?. 

2. Il potere fondante del sangue 

La crucialit? figurale e simbolica del sangue 
? nota, e cos? densa di riferimenti tra demologia 
ed antropologia da rendere inane ogni tentativo 

di tracciarne un panorama riassuntivo. Tra figu 
ra del corpo e materiale del corpo, tra cartogra 
fia simbolica di rapporti tra Uomo e cosmo, tra 

individuo e societ?, tra mente e corpo, signifi 
cante quanto mai concreto e 

ambiguo, signum 
vitae e signum mortis, il sangue diventa rivelatore 

dei processi di riproduzione delle varie societ?, 
testimonia la qualit? e i rapporti di potere nelle 

relazioni di genere. 
A partire dal ragionare sulle tradizioni folklo 

riche, e dal ripercorrere la devozione popolare, i 

linguaggi del sangue mostrano un fluire denso 

di significati e sedimentazione di forme di pote 
re. Linguaggi che si articolano in leggende e ri 

tuali, credenze e comportamenti, simboli e gesti. 
La ?densit? figurale del corpo? (Niola 1997: 9) 
declina il doppio registro di rimandi tra umano 

- Senza vergogna. Sangue e geni 
nel pensiero de?a trasmissione. Il 

titolo francese gioca sull'omofo 

nia tra ?senza vergogna? e ?san 

gue-geni?. Il convegno ? stato 

organizzato da Nicoletta Dia 

sio nel quadro delle attivit? del 

gruppo di ricerca ?Transmission, 

trasnfert, transculturalit?? del la 

boratorio CNRS 7043 ?Cultures 

et soci?t?s en Europe?. 



e divino, materialmente abbietto e spiritualmen 
te celestiale. Una umanit? intenta in una miriade 
di minuti, quotidiani e privati, e grandi atti de 

vozionali, scanditi dal tema del simulacro offeso, 
del sangue del martire o del Santo, della reliquia 
del Preziosissimo sangue capace di curare (Coz 
zi 2005), 0 Ie metamorfosi da uno stato all'altro 
del sangue, come nel miracolo di San Gennaro 

(NiOLA 1997), agglutinano lungo il filo dei secoli 

devozione, miracolismo, trionfalismo agiografi 
co, sfoggio suntuario con l'affidarsi individuale e 

collettivo all'intervento soprannaturale, alla tau 

maturgia delle reliquie. Temi tutti contraddistin 
ti da una larga circolarit? culturale tra plebi ed 

?lites (Ginzburg 1989), per le quali la Chiesa ha 

proposto sempre nuove devozioni, anche come 

controllo rituale delle tensioni sociali. Questo, 
sempre avendo sullo sfondo le dinamiche del pa 
tronato: quelle legate alla reciprocit? votiva, fon 

data su una dissimetria costitutiva, quintessen 
za della reciprocit? negativa di Marshall Sahlins 

(1980), basata su una sproporzione incolmabile 
tra la divinit? che dona e l'umanit? che riceve; 

quelle delle pratiche organizzative cerimoniali, 
di pi? mondana economicit? e prestigio, che se 

gnano gli squilibri economici, i tentativi di ascesa 

sociale, le gerarchie sociali, la ritualit? pi? visibi 

le, la contabilit? tra dare e avere, crediti e prestiti. 
Ancora, sul simbolismo del sangue nella religio 
sit? del mezzogiorno, ricordiamo qui gli scritti di 

Luigi M. Lombardi Satriani (2000 e Lombardi 

Satriani, Meligrana 1982) per i molteplici ri 

chiami ai significati di potere collegati al sangue, 
come nell'istituto del diritto folkl?rico della ven 

detta, dotato di intensa coercitivit? e insieme na 

turalizzato e fondato metastoricamente. Sangue 
versato in una reciprocit? negativa protratto lun 

go il filo delle generazioni. 

Soprattutto, queste simboliche e queste prati 
che mostrano la continuit? del rapporto tra san 

gue e malattia: il ruolo del sangue nella preven 
zione, attraverso la pratica cos? diffusa del salasso, 

per purgare, purificare il "sangue vecchio", o nel 

l'eziologia, soprattutto delle malattie ereditarie, o 

nelle malattie mentali, o nei disturbi caratteria 

li, a incistare alcune peculiarit? individuali della 

persona nel principale fluido corporeo. Come, 
abbracciando la contemporaneit?, nel caso esa 

minato dal contributo dei colleghi canadesi Aziz 

Chrigui, Viviane Lew, Carole Levaque, Joseph 
L?vy, i quali esaminano il ruolo del "cattivo san 

gue" il move san, nella eziologia illness di Emma, 
donna di origine haitiana residente a Montr?al. 

Eziologia che intreccia in modo complesso di 
sturbi plurimi della sfera genitale con motivi ra 

dicati nella cultura di origine, in cui sangue, ge 
nere, mestruazioni, potere generativo femminile, 

si uniscono coniugando una storia personale con 

modelli del corpo e della salute/malattia che ap 

paiono tangenti, spurii e incomprensibili per una 

clinica che non si affidi al confronto critico del 

l'etnopsichiatria. Uno studio di caso che esordi 
sce appunto citando una vasta serie di rimandi ai 

motivi simbolici principali che fanno del sangue 

rappresentazione, simbolo e 
legame sociale. 

Talvolta, la "purificazione del sangue" risulta 

impossibile, neppure sostenuta da un dispositi 
vo simbolico: allora, il cortocircuito tra sangue 
malato e persona malata, come nel caso delle pa 

tologie renali croniche, si traduce in un destino 
che stravolge spazi e tempi della quotidianit?, li 
orienta e li affida ad un "abbraccio biotecnico" 
che diventa simulacro fittizio di vita, come nel 
caso delle illness narratives che Erica Eugeni ha 
raccolto con persone in dialisi presso 05 

pedale 
romano di Santo Spirito. La percezione d: ?esse 

re un corpo secco? traduce l'aspetto negativo del 

sangue, non pi? fluido che fa circolare vita, ma 

si intossica della propria impurit?, sbilancian 
do la duplicit? del sangue come signum vitae e 

signum mortis verso 
quest'ultima deriva. Isolate 

dai circuiti della socialit? in buona parte proprio 
dalla frequentazione assidua dell'unit? di dialisi 

ospedaliera, queste persone sono impegnate ad 
accudire la fistola, ovvero la parte del loro corpo 
che consente il collegamento con il dializzatore, 
condannate dalla tecnologia che consente la lo 
ro sopravvivenza a mantenere aperti i conf ini del 

corpo, a far uscire ciclicamente il proprio sangue, 
e non volontariamente. Il dializzatore co nsente 

una circolazione protesica del sangue: oltrepassa 
i rassicuranti limiti del corpo, immette il sangue 
nel circuito delle pratiche mediche tecnologiche, 

riprende sotto forme completamente diverse, per 
senso e modo, le antiche procedure di purificazio 
ne, distillazione del sangue. Pratiche che tuttavia 
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qui non sono pi? collegate al ritmo e al rinnova 
mento delle stagioni, alla volontariet?, ma all'op 
posto all'obbligatoriet?, pena la vita. 

Il breve commento di Guy Attewell riferisce 

della difficolt? sistemica di garantire trasfusioni 

di sangue sicure in Pakistan, ed al suo interno 

emergono vari motivi di forte valenza simboli 
ca: la "pericolosit?" e dunque, l'assenza di "pu 
rezza" del sangue non controllato; un esempio 
di rifunzionalizzazione del sangue versato du 
rante le processioni sciite luttuose di Muhanan, 
in cui i penitenti si infliggono ferite: invece di 

"sprecare" il sangue, la Banca del Sangue Hus 

seini ha incoraggiato i penitenti a donarlo, tra 

ducendo in una istanza tutta contemporanea 

alcuni elementi di carit? ed atteggiamento pro 
sociale contenuti nel Corano. Ancora, sebbene 

accennati, ritornano in Attewel i paradigmi 
con 

trastivi del donatore di sangue quale esempio di 

perfetta salute, insieme al donare sangue come 

equivalente dell'autoinfliggersi una debolezza 

generalizzata, valido per tutte le societ? per le 

quali la "debolezza" diventa una categoria del 

"malessere", mediata dal sangue, quale diminui 
zione della forza vitale, rischio per l'integrit? del 

capitale di salute e di umanit? dell'individuo. 
Lo squilibrio 

- di umori, di forze, di qualit? 
materiali e simboliche - mette in eco la medici 
na Unani, e il concetto degli organi risuonanti 
con diverse tonalit?, con l'ampio tema mediter 

raneo dell'associazione simbolica tra l'intona 

zione musicale e l'equilibrio psicofisico (Niola 
1997: 72): Giordano Bruno, in una scena del 
Candelaio (I, 3) paragona i folli a cembali male 
sonantibus. La doppia metafora, armonica e ana 

tomica, del cembalo e altri strumenti considerati 

quali emblemi di armonia, consonante o disso 

nante, non attraversa solamente, come afferma 

Niola, la cultura barocca, o il tarantismo, nella 

suggestiva versione secentesca come in Giovan 

battista Marino, in Giacomo Lubrano, o nel 

XIconologia perspicua di Cesare Ripa (1603) e di 

Athanasius Kircher (1643), oppure in quella an 

corata al dramma della presenza demartiniana 

(de Martino 19 61): ? allargamento cognitivo 
della metaforizzazione dei rapporti sensoriali tra 

corpo e malattia, tra suono e cura, equilibrio 
e 

dissonanza tra sembiante umano e snaturamen 

to. Quelle risonanze che richiamano la ?bersicht 

Darstellung, la ?rappresentazione perspicua? in 

Wittgenstein (1964) che indica le differenti mo 

dalit? di una conoscenza non rappresentativa: 
una conoscenza che non 

spiega, 
ma mostra una 

configurazione di senso illustrata, quindi non 

detta, da una serie di esempi di famiglia. 

3. Sangue e forme di dono 

Si dice: ?donare il sangue?. E immediatamen 

te, insieme al sangue si evoca il concetto di dono, 
tra i pi? densi di analisi metaempirica ed empirica 
nella ricerca sociale. Il dono crea legame sociale 

(Leenhardt 1947). Il dono produce una catena 

di eventi di profonda tensione sociale, sia nel 

la veste di obbligo 
- 

dare, ricevere, restituire - e 

gratuito/interessato (Mauss [1923-24] 1965) 
- o 

sia dando corpo ad uno ?spettro di reciprocit?? 
(Sahlins [1972] 1980); che se ne metta in luce la 

valenza di strumento di persuasione, unito alla 

magia, e il suo carattere dinamico (lo scambio sa 

rebbe ?un processo protratto, all'interno del quale 
chi dona e chi riceve pu? continuamente ricon 

siderare la propria effettiva condizione insieme a 

quella dell'altro?, Weiner 1976: 9-10; Id. 1992) o 

che se ne dichiari il tramonto come produttore 
e riproduttore di rapporti sociali fondamentali 

(L?vi-Strauss [1949] 1969: 104 e segg.; Gode 
lier 1996); che lo si intenda come benevolenza 
unita a beneficialit? o come mera ipocrisia (Go 
dbout 1992). Beni e servizi vengono scambiati e 

redistribuiti in societ? che non possiedono veri 
e propri mercati commerciali, in una economia 

incastonata, embedded, nella societ?, oppure nel 

passaggio da un sistema di reciprocit? e di re 

distribuzione attraverso il dono, ad un mercato 

generalizzato e autoregolantesi (Polanyi [1944] 

1974). Oggetti dati, barattati, comperati assu 
mono nuovi significati, diventano ?aggrovigliati? 

{entangled, Thomas 1991) perch? la popolazione 

indigena si appropria a suo modo delle cose eu 

ropee, mentre gli Europei fanno lo stesso con le 
cose del Pacifico, e di altrove. 

L'ideale del guadagno e dell'ottimizzazione dei 

profitti sembra guidare la nostra societ?, ma Serge 
Latouche (1997) mette in luce come il nostro im 

maginario ? stato cos? colonizzato dall'ideologia 
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del mercato da non farci consapevoli dell'esisten 
za di altre modalit? di scambio. Abbiamo conge 
lato in ambiti etnografici il dono, e il nostro uti 

litarismo dominante impedisce la sua riattualiz 
zazione in epoca moderna (Caill? 1991 e 1998): 
Caill? propone un terzo paradigma, o paradigma 
del dono, che non solo lo presenta come elemen 
to attraverso il quale gli uomini creano la loro so 

ciet?, ma costringe a dare una nuova prospettiva 

al valore di beni e servizi. Beni e servizi, se dona 

ti, creano e riproducono relazioni sociali: produ 
cono valore di legame, pi? importante dei beni 
stessi. N? vanno tralasciati i contributi degli sto 

rici, a cominciare da Georges Duby ([1973] 1975), 
continuando per il poco citato testo nelle analisi 

sul dono di Jean Starobinski, Largesse (1994), che 

indaga il dono, l'elargizione, l'offerta attraverso i 

testi letterari e figurativi dall'antica sparsio roma 
na sino alla messa in scena dell'elemosina; fino a 

Nathalie Zemon Davis (2002), la quale studia i 

circuiti del dono nella Francia del Cinquecento, 
in molti ambienti diversi e in diverse forme: og 

getti e servizi, favori e benedizioni generano gra 
titudine e obblighi, repertori di gesti e compor 
tamenti, animano i corpi quanto la societ? che 

abitano. La storica francese, lavorando sui registri 
del dono, della vendita e della coercizione, mostra 

come queste forme di rapporto interagiscano e si 

sovrappongano. La sua posizione viene quindi a 

contrastare quella di Jacques Derrida (1992) che 

propone una distinzione netta tra lo scambio e il 

calcolo economico da un lato, e la pura gratuit? 
richiesta dal dono dall'altro, il che rende il dono 
stesso ?impossibile?, ed ossifica la stessa dicoto 

mia alla base del nostro immaginario vanificando 

le pretese del nostro altruismo. 

La sovrapposizione ed interazione tra dono e 

coercizione colpisce nel momento in cui si guar 
da alle diverse politiche di donazione del san 

gue, o culture del dono: in quelle nazioni dove, 
ieri o oggi, la donazione del sangue appare co 

me un atto di costrizione, oppure era/? di fatto 

compensata con denaro, beni o alcuni giorni di 

riposo, possiamo a rigore parlare di "dono"? La 

volontariet? in senso stretto viene messa in di 

scussione: una analisi sul sistema della donazio 
ne del sangue in 17 paesi Europei ?rivela che solo 

cinque di questi possiedono un sistema basato 

esclusivamente su donatori volontari e non re 

munerati (Finlandia, Repubblica di Yugoslavia, 
Slovenia, Spagna e Gran Bretagna). Repubbli 
ca Ceca, Grecia, Italia, Macedonia, Romania e 

Croazia dichiarano di essere nella stessa situazio 

ne, ma in realt? offrono a tutti o a buona parte 
dei donatori, una qualche forma di incentivo 

(es. un giorno o due di permesso sul lavoro); 
mentre in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria 
e Croazia, solo parzialmente (13-50 per cento) le 
scorte di sangue provengono da donatori real 

mente non pagati? (Mancini 2007: 71). 
Richard Titmuss (1970) l'economista inglese 

autore dell'unico studio monografico sul tema 

sociale della donazione di sangue, vedeva in que 
st'ultima la pi? pura espressione di un "altruismo 

primario", e voleva dimostrare la superiorit? del 
la donazione volontaria e non retribuita rispetto 
ai sistemi basati sulla commercializzazione del 

sangue, comportante maggiori costi burocratici, 

clinici e amministrativi, minori controlli e quin 
di maggiori rischi per la salute dei cittadini. Il bi 

sogno di denaro, commentava Titmuss, spinge 
individui non idonei a vendere il proprio sangue 
con i conseguenti problemi di diffusione di ma 

lattie (come confermano le note qui presenti di 

Attewel). Il donatore volontario, spinto da un at 

teggiamento altruistico, sarebbe invece esente da 

tali rischi: il suo ? dare nella sua forma piix pura, 
senza 

contropartita attesa. Giovanni Luca Manci 

ni (2007), nel ricco aggiornamento bibliografico 
che dedica alla donazione di sangue a parare dal 
testo di Richard Titmuss, ricostruisce le ricadu 
te politiche della eco di questo testo, negli Stati 

Uniti - dove gli interessi delle industrie che com 

mercializzavano il sangue erano troppo forti 
- e 

in Gran Bretagna, dove Margareth Thatcher non 

intervenne nella riorganizzazione del servizio di 
raccolta del sangue. 

In effetti, come mancavano prove che il siste 
ma volontaristico fosse senza ombra di dubbio 
il migliore, cos? la fiducia di Titmuss nella capa 
cit? di dare, quale comportamento pro-sociale 
alla base di ogni idea costruttiva di comunit?, 
era senz'altro eccessiva. La donazione volonta 

ria non ? esente da spreco, non mette al riparo 
dalla scarsit? di sangue. Soprattutto, come ? ben 

noto, non ha messo al riparo negli anni Ottanta 
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da trasfusioni infette, come nello scandalo fran 

cese. Una bordata critica alle tesi di Titmuss pi? 
subdola, proviene da coloro che sostengono che 

l'ipotesi da lui sostenuta conserva valore solo per 

l'incapacit? tecnologica del tempo: l'altruismo 

sarebbe una maschera per i limiti della scien 

za, una maschera che perdura in tempi di Aids, 

quando il periodo finestra per la rilevazione del 

virus ? troppo lungo per essere rilevato rispet 
tando il tempo di fruibilit? del sangue donato, 

gettando una ombra lunga proprio sul rappor 
to di fiducia tra donatore, strutture di raccolta 

intermediarie e donatario. Un rapporto che di 
venta ancora pi? problematico quando si affron 
ta la donazione degli organi. Quest'ultima nel 

l'immaginario comune, sta assurgendo al livello 

di dono esemplare, perch? non pu? prescindere 
spesso dalla fine della vita, quindi il donatore o 

chi per lui, non pu? attendere contropartita. Di 

fronte alla serie di problemi bioetici e filosofici 

che trascina questo caso particolare di cessione 

di parti di s?, da un lato assistiamo a come la 

biomedicina conferma, fissa i momenti e la to 

pografia (come le funzioni cerebrali) che preci 
sano l'esatto confine tra la vita e la morte. Dal 

l'altro, la donazione degli organi ? spesso "mes 
sa in scena" socialmente e viene pubblicizzata 
come "esemplarit?" morale, quando a donare 

gli organi sono i parenti di una vittima di un 

grave e cruento fatto di cronaca. In questo caso, 

ci troviamo nella situazione paradossale di non 

conoscere il donatario, ma di conoscere senz'al 

tro il donatore. Artifizi retorici: l'altruismo spes 
so non sa restare muto, compiaciuto per quello 

che ?, segno di quelle connotazioni morali con 

nesse al dono che chiamano una distinzione in 

grado di conferire prestigio, non pi? di censo o 

di classe, ma morale. Inoltre, la commercializ 

zazione del sangue apre le porte al mercato di 

altre parti del corpo, da trattare come merce da 

vendere o da comprare. 

Inoltre, rispetto alle caratteristiche distinti 
ve del dono in Marcel Mauss, quella del sangue 
? una forma di dono rivolto a sconosciuti, che 

si fonda sull'anonimato. E l'anonimato del do 
no che ne consente la circolazione (Fantauzzi 

2007: 83). Tuttavia, questa concezione pu? non 

essere condivisa da quelle costellazioni culturali 

per le quali non esiste un dono anonimo: il do 
natore deve sempre essere riconoscibile. Kathleen 

Erwin (2006), nel suo studio sulla Cina, offre un 

quadro drammatico della attuale situazione della 

donazione del sangue: le agenzie di raccolta si ri 

fornivano presso i contadini pi? poveri dei villag 

gi rurali, i quali, per cifre irrisorie, hanno donato 

il loro sangue anche due volte alla settimana, in 

condizioni non sicure, tali da aver diffuso il virus 

dell'Hiv in modo esponenziale. Inoltre: 

Nel caso specifico, i cinesi vivono lo scambio di 
doni come uno strumento per la costruzione ed 

il rafforzamento di relazioni sociali con un altro 

riconoscibile. Ancora, le relazioni familiari stesse 

sono tese alla costruzione di obbligazioni recipro 
che. Ad esempio, l'ideologia confuciana enfatizza 

i ruoli sociali degli individui in termini di obbli 

gazioni reciproche e di gerarchie familiari. Le re 

lazioni familiari sono inoltre fondamentali per la 

creazione delle reti sociali (guanxi) e lo scambio di 
doni e di favori. Con profonda affinit? con quanto 
gli antropologi chiamano "reciprocit? bilanciata", 

per i Cinesi il fallimento della reciprocit? condu 
ce non solo alla rottura delle relazioni sociali, ma 

anche ad una potenzialmente devastante perdita 
della "faccia" (lian o mianzi). [...] Fare doni gene 
ra reciprocit? nel contesto della costruzione delle 

relazioni sociali. Perci?, non soltanto si scambia 

no doni e favori sulla base di relazioni guanxi, ma, 

anche, i ruoli di chi d? e chi riceve sono continua 

mente scambiati. Invece, la donazione di sangue 
ha come esito la continua re-iscrizione del sogget 
to nel ruolo di donatore. [...] Questa continua ri 

produzione e re-iscrizione nel ruolo sociale di do 

natore contraddice le obbligazioni di reciprocit? 
intrecciate nelle relazioni tra parenti e reti sociali 

esterne in Cina. Per questo, la donazione di san 

gue si rivela iscritta in reti di scambi sociali ben 

pi? complesse di quanto potrebbe sembrare. Tali 
reti si estendono ben oltre il singolo donatore e ri 

cevente, nelle strutture istituzionali che raccolgo 
no, distribuiscono e scambiano il sangue. 

(Erwin 2006:150) 

Resta il legame sociale, come vettore che mo 

tiva l'azione a donare e la disponibilit? a contrar 

re il debito di ricevere. La relazionalit? ? alla base 

dell'analisi di Godbout sul dono (1993): ?biso 

gna pensare al dono non come a una serie di at 

ti unilaterali e discontinui, ma come rapporto? 
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(Id. 1993:14). Una volta che la magia del dono si 
? dissolta nel disincanto moderno, che in alcune 
societ? contemporanee si avverte la fretta di di 

sobbligarsi immediatamente da un favore o da 
un piccolo servizio, esso perdura nelle forme del 
dono di s?, che dichiara di ricevere pi? di quel 
lo che si ? dato, nelle pratiche del volontariato, 
o dell'aiuto prestato a persone anziane. Ancora 

di pi?, il dono ? un ?performatore dei rapporti 

interpersonali, catalizzatore e marcatore delle af 

finit? elettive? (Id. 1993: 16), quindi irriducibile 
a rapporti di interesse o di potere. 

La speranza e gli intenti del ragionare, con 

frontare e discutere le diverse culture del dono (e 
del dono di s?) ? di poterne guardare in prospet 
tiva le trasformazioni costruttive, di poter discer 
nere le forme nuove che le mantengono in vita, 
con ottimismo, auspicando che questi dispositivi 
potranno reggere le spinte dissolutone del legame 
sociale che da pi? parti la nostra contemporaneit? 
colloca pessimisticamente davanti ai nostri occhi. 
Se ancora per molti di noi il sostegno sociale ai 

deboli e agli anziani ? considerato come obbligo 
morale, fondatore delle politiche di welfare, dei 

saperi professionali, dell'intelligenza critica verso 

il potere delle istituzioni, non possiamo dare per 

garantito che anche i pi? giovani, o coloro che 
ci seguiranno, 

o i cambiamenti istituzionali con 

divideranno questa visione solidaristica. In altre 

parole, il quadro che Godbout dipinge di un "di 

pi?" sociale, aldil? dello spirito del dono, che fun 
ziona da collante sociale, ed ? offerto quasi come 
un innato comportamento pro-sociale, legato al 

l'Umanit?, non possiamo 
ancora dire quanto resi 

ster? alle spinte di un ripiegamento individualista 
e a quelle identitarie, quanto i cosiddetti ?elasti 

ci strutturali?, come li definisce Evans Pritchard 

(1992: 219), quali dispositivi di regolamentazione 

degli antagonismi sociali, in grado di allungarsi 
nei momenti di tensione tenendo insieme una 

comunit? e regolandone il conflitto, saranno in 

grado di flettersi davanti a una crescita caotica. 

4. La voce del sangue 

?Il nostro sangue ? verde? dicono i pakistani 
di nazionalit? britannica riferendosi alla passione 
condivisa per il cricket (Werbner, 1996). Al di l? 

dell'espressione ludica legata all'entusiasmo in 
tenso per uno sport che ? divenuto un'esp cessione 

popolare del moderno nazionalismo pakistano, 
?il nostro sangue ? verde? d? corpo ad un'identi 
t? complessa, all'intersezione di pi? spazi cultu 
rali: quello religioso, quello di genere, legato ad 

un'espressione della fisicit? maschile e della sua 

capacit? di aver presa sul mondo delle cose, quel 
lo della popuhr culture, quello di un'iden tit? mi 

grante in cui ci si riappropria delle regole di fair 
pUy ispirate alla cultura britannica dominante, 
ma funzionali all'affermazione del proprio essere 

pakistani in esilio. Nessuna di queste dimensioni 

coincide completamente 
con lo Stato-r azione, 

ma tutte concorrono a crearlo, ad evocarlo o a 

respingerlo. Il ?nostro sangue ? verde? sintetizza 

questa pluralit? di appartenenze e la loro fluidit? 
in uno spazio d'identit? composite. 

E in questo fluttuare e legare che vorremmo 

immergerci per un momento. Per ripercorrere la 

storia degli studi sul sangue come legante sociale 
non basterebbero certo queste poche pagine intro 

duttive. La ricerca delle origini, la preoccupazione 
della filiazione, l'ossessione di una societ? armo 

nica, senza conflitti, omogenea hanno trovato un 

ubi consistam nell'idea di un'identit? scritta nel 

sangue. La frequenza di espressioni legate al san 

gue e la loro densit? semantica caratterizza senza 

dubbio la maggior parte delle lingue europee: a 

differenza della pelle, il sangue esprime un'identit? 

profonda, non modificabile e non interscambiabi 
le (Petesch, 1989). Si pu? ?cambiare pelle?, ma ?il 

sangue non ? acqua? e ?non mente mai?. 

Questa retorica ? profondamente radie ata nel 
lessico della parentela, dove non a caso parlia 

mo di consanguineit?. La rivoluzione di L.H. 

Morgan che, nel 1871, ha iniziato un percorso 
di denaturalizzazione dei legami di parentela, 
non ha fugato, nonostante la fecondit? degli 
studi antropologici sulla questione, un tentati 
vo costante di ricondurre alla natura, alla bio 

logia o all'ordine divino dei modelli di alleanza 

matrimoniale e di filiazione riconducibili a scel 
te sociali e culturali. Le stesse tecniche di ripro 
duzione assistita se da un lato contribuiscono 

ad un ridisegno dei sistemi di parentela, dall'al 
tro hanno l'effetto paradossale d'accentuare un 

processo di biologizzazione dei legami familiari 
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(Franklin, 1997; Strathern, 1992). Secondo 

Strathern, ? stata la teoria darwiniana a dar im 

pulso, in Europa e negli Stati Uniti, ad un'idea 

di natura come produttrice di prossimit?, che le 

gittima l'idea di relazioni fondate su un capitale 

biologico comune. E se oggi la parentela biolo 

gica (biological parenthood) non ? esattamente 

sovrapponibile al vecchio concetto di parente 
la naturale (natural kinship), questa distinzione 

introdotta dalle nuove tecnologie riproduttive, 
crea il "genitore biologico" come categoria e pri 
va potenzialmente il "genitore sociale" delle sue 

credenziali biologiche. Non stupisce dunque 
che il concetto di "legami di sangue" sia ancora 

talmente pregnante nel discorso sulla famiglia e 

nella famiglia occidentale contemporanea. 
Come ci ricorda Patrick T?noudj i nel suo arti 

colo su Sangue, amore e filiazione a Napoli, la con 

sanguineit?, l'alleanza e la filiazione costituiscono 

i tre pilastri della riflessione l?vi-straussiana sulle 

regole elementari della parentela. Tale consan 

guineit? si colora tuttavia di significati, pratiche 
e regole di scambio matrimoniale molto diverse 
a seconda dei contesti. In quello napoletano de 

scritto dall'antropologo francese, un'asimmetria 

di fondo distingue la linea materna, i cui membri 

si descrivono come ?persone dello stesso sangue?, 

da quella paterna. Il carattere meno marcato della 

consanguineit? tra parenti del ramo paterno non 

proibisce cos? il matrimonio tra cugini e genera 
relazioni fondate su un altro segno d'appartenen 
za: la linea del nome. Il contesto del Vomero qui 
analizzato si situa cos? agli antipodi dalla famiglia 
romana studiata da Lentano (2007) in un testo 

di grande ricchezza documentaria e sottigliezza 
teorica. Analizzando le prove di legittimit? nel 

la cultura latina, Lentano mostra come la "voce 

del sangue" vi parli al maschile: le tracce cercate 

sul corpo del bambino alla sua nascita mirano a 

rugare ogni dubbio sulla sua iscrizione nella stir 

pe paterna. Il bambino dovr? quindi imperativa 
mente assomigliare al padre, affinch? ?il conte 

nuto informativo delle rassomiglianze stesse 
- il 

bambino ? il figlio del tale padre 
- coincida per 

fettamente con il corretto "esercizio della parente 

la", nella quale certezza biologica della maternit? 
e certezza culturale della paternit? si sovrappon 

gono senza scarti? (Lentano, 2007:168). Ma tale 

certezza culturale trova concretezza in un ideale 

"sangue della stirpe" che si d? a vedere fenome 

nologicamente sul corpo del bambino. 

Il valore euristico delle somiglianze familiari ? 

affermato da Nicoletta Diasio nel suo saggio sulle 

storie di famiglia nella Varsavia post-comunista. 
Nel contesto studiato dall'autrice, la "linea del 

sangue" permette di leggere al tempo stesso delle 

appartenenze familiari, delle identit? di genere e 

delle identificazioni collettive ad una societ? po 
lacca orfana delle sue minoranze. Tuttavia questo 

tentativo di naturalizzare, e dare quindi certezza 

e punti fermi ad una storia di incessanti rivolgi 
menti e migrazioni, d? luogo ad un discorso po 
lisemia) in cui il sangue sembra configurarsi al 

tempo stesso come un sigillo di verit? ed un segno 
materiale di mutevolezza: il sangue circola, si per 
de, ? versato, si mischia, si adultera. Tra bisogno 
di continuit? e consapevolezza dei giusti capricci 
del desiderio, della storia e del caso, i racconti di 

famiglia qui presentati ricordano il Noteentiendo 

descritto da Magris e osservato in 

una specie di gioco dell'amore e delle stirpi che 
ricordo aver visto appeso a una parete del Museo 

di Citt? del Messico. Le sedici caselle della tavola 

ritraggono, ognuna, tre figure: l'uomo e la don 

na il cui sangue diverso esige imperiosamente di 

congiungersi, e un tranquillo bambino nato dal 

loro incontro, che nel riquadro seguente, ormai 

adulto, ? il protagonista del nuovo connubio, da 

cui nasce un altro figlio destinato a continuare la 

mescolanza: il Mestizo, figlio dello Spagnolo e del 

l'India, il Castizo suo figlio, il Mulato cui una Spa 

gnola regala 
un azzimato Morisco e cosi via sino al 

Chino, al Lobo, al Gibaro figlio del Lobo e della 
China, all'Ambarazado figlio della Mulata e del 
Gibaro e padre di un Cambujo, genitore a sua vol 

ta di un Sanbaigo. La tabella vorrebbe classifica 

re e 
distinguere rigorosamente 

- anche negli abiti 
- le caste, sociali e razziali, ma finisce per esaltare 

il gioco capriccioso e ribelle di eros, il grande di 
struttore di ogni chiusa gerarchia sociale, lo scom 

paginatore 
e rimestatore di ogni ordinato mazzo 

di carte, che mescola i denari alle coppe o alle spa 

de per rendere possibile e amabile il gioco. 
Nella penultima casella, il frutto degli amori del 
Tente El Aire e della Mulata, lascia perplesso il ta 
lento nomenclatorio dell'anonimo classificatore, 

che infatti lo definisce "Noteentiendo". 

(Magris, 1999: 34-35) 
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Il carattere capriccioso di questa sostanza cor 

porea si presta quindi 
tanto a raccontare la mo 

bilit? della storia e degli affetti, quanto a traccia 
re demarcazioni sicure, e soprattutto legittimate 
dalla cosiddetta natura, tra s? e l'altro. Cos? la vo 

ce del sangue, rassicurante cantilena che sembra 

conservarci nell'alveo del nostro stesso esistere, ? 

anche un canto di sirena ingannevole, che ha con 

dotto tragicamente all'esclusione, alla distruzione 
e alla morte. La condizione di omologia tra i due 

corpi, biologico e sociale (Douglas, 1967a), fa 

s? che l'ossessione della purezza di sangue abbia 

spesso caratterizzato societ? in crisi o in transi 

zione. Maravall mostra bene come, di fronte al 

le minacce contro i suoi privilegi, la nobilt? spa 

gnola rafforzi, tra la fine del XVI e la prima met? 

del XVII secolo, le barriere che limitano l'acces 
so alla condizione nobiliare attraverso un raffor 

zamento dell'ideologia della limpieza de sangre. 
Pur non potendosi identificare allo stato nobi 

liare, per consentire un minimo di mobilit? so 

ciale ascendente, la purezza di sangue costituisce 

comunque un 
prerequisito per accedere all'ono 

re di rango (Maravall, 1979:128-129). In questa 
societ? stratificata, il sangue conta come vettore 

di trasmissione, tra le generazioni, di una pretesa 

superiorit? morale fondata sull'appartenenza alla 

comunit? cristiana, superiorit? affermata teorica 

mente e mai messa in discussione perch? creden 

ziale di fondo che legittima la separazione tra gli 
ordini sociali. Allo stesso modo, nella repubblica 
nobiliare polacca, gli aristocratici si definiscono i 

?bene nati?. La purezza di sangue costituisce cos? 

un'istituzione a fondamento del cursus honorum 

di una societ? intera. 

In modo analogo, l'antropologia razziale del 

XIX secolo abbonda in riflessioni sulla purezza 
di sangue e sulla possibilit? di classificare le diver 

se popolazioni a partire dalle loro caratteristiche 

serologiche: le peculiarit? del ?sangue di negro? 
e le sue patologie alimentano i dibattiti in seno 

alle societ? scientifiche dell'Europa coloniale, co 

s? come pi? tardi, la scoperta dei gruppi sangui 

gni d? luogo al tentativo di tracciare frontiere 

sicure tra le popolazioni, in base al principio di 

un marker biologico che permetterebbe di clas 

sificare e distinguere i gruppi umani. Schneider 

(1990,1994) mostra come la scoperta dei quattro 

gruppi sanguigni A, , AB, O sia stara prestata 
ad usi strumentali legati al tentativo d arginare e 

selezionare le ondate migratorie nella Francia del 

primo trentennio del Novecento. Il concetto di 

indice bio-chimico ? stato ad esempio utilizzato 

da Ren? Martial negli anni Trenta per spiegare la 

maggiore adattabilit? dei cattolicissimi ]-biacchi 
e Italiani al contesto francese e l'inassimilabili 

t? delle popolazioni ebraiche che pure venivano 

dall'Europa Orientale4. Se in societ? tanto diverse 

quanto quella della Roma imperiale, l'aristocrazia 

spagnola del Sigh de oro, la borghesia inglese del 

l'Ottocento alle prese con le sue colonie o quella 
francese degli anni Trenta spiazzata dalle ondate 

migratorie, il sangue si ? prestato ad operazioni 
di riconoscimento, d'esclusione, di classificazio 
ne e d'affiliazione ? che in esso si coniuga al tem 

po stesso una "verit?" della natura ed una "verit?" 

della storia, attraverso il riconoscimento in una 

sorta di antenato comune che amplia il concetto 

di consanguineit? a tutta una stirpe, una classe 

sociale, una nazione. Esso si ? anche prestato a 

processi di nation building, come mostrano bene 

i tre articoli che danno la parola a popolazioni che 

vengono da Stati post-socialisti, quello di Cozzi 

sugli Albanesi a Prato, quello di Dei sui Romeni 
a Firenze e di Diasio sugli abitanti di Varsavia. In 

tutti e tre i casi le dittature si sono impadronite 
di un discorso sul sangue, facendone un richiamo 

nazionalistico ed un vettore d'identificazione col 

lettiva, attraverso i martiri della patria? la dona 

zione coatta o l'enfasi posta sui legami di sangue 

per spezzare quei vincoli comunitari considerati 
un ostacolo all'avvento del socialismo reale. Nello 

stesso tempo, rappresentazioni, pratiche e saperi 

popolari sul sangue hanno costituito delle forme 

di resistenza allo Stato totalitario e alla sua egemo 
nia ideologica, lasciando riaffiorare qua e l?, nei 

discorsi raccolti oggi, le tracce di una visione del 

mondo profondamente 
erosa. 

L'ideale di una ?biocrazia, una nuova societ? 

di caste e di eletti a livello planetario? (Taguieff, 

1994: 82) ha d'altronde sedotto, nella storia, 

esponenti di diversi schieramenti politici e par 

tigiani di diversi modelli sociali: dalle correnti 

conservatrici, nazionaliste, antisemite e razziste 

alle correnti riformiste britanniche, tedesche o 

svedesi fino alle utopie pacifiste, libertarie e fem 

4 Le ricerche sui gruppi san 

guigni svoltesi durante la Pri 

ma Guerra Mondiale registra 
vano un alto tasso di sangue 
del gruppo A tra le popolazioni 
dell'Europa occidentale ed una 

frequenza elevata del gruppo 
tra quelle orientali. L'indice 

biochimico stabilito da Ludwig 
e Hannah Hirszfeld era calco 

lato a partire del rapporto tra 

percentuale del gruppo A e per 
centuale del gruppo B. A parti 
re dal 1919 quest'indice ? stato 

utilizzato in Francia ed in Gran 

Bretagna per classificare le di 

verse razze (Schneider, 1994). 
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ministe, come mostra bene l'excursus di Taguieff 
{ibidem) e la bella storia dell'eugenetica italiana, 
c?lta nel contesto internazionale e nella ricchez 

za delle sue varianti, scritta da Cassata (2006). La 

tendenza alla biologizzazione del sociale, su cui 

Foucault (1976) ci ha allertato pi? di trent'anni 

fa, e la fiducia nella verit? del sangue non danno 

segni di cedimento, anzi5. Le retoriche qui sopra 
accennate non sono poi cos? lontane dai discorsi 

contemporanei sull'immigrazione e sulla necessi 

t? di selezionare alcune popolazioni anche sulla 
base di una loro presunta adattabilit? al contesto 

italiano (e non solo...). Si tratta di strategie di 
scorsive che producono fatti e prendono corpo 
in operazioni concrete di schedatura, controllo, 
esclusione. Si pensi alla polemica del 2007 sul 
l'uso dei markers genetici per legittimare i ricon 

giungimenti familiari in Francia, in cui riaffiora 
tutto il fascino che il determinismo biologico e 

le leggi dell'ereditariet? hanno esercitato sul pen 
siero scientifico e popolare: la retorica del sangue 
trova nuova linfa nella certezza dei test del Dna, si 

camuffa e, gattopardescamente, cambia per non 

cambiare davvero. 

Tanto pi? interessante appare dunque il ri 

leggere la pratica del dono di sangue in conte 
sto 

migratorio. ?Dare il sangue? ? un'espressio 
ne associata ad eroismi e sacrifici, in nome di 
un bene superiore, garante di continuit? e ap 

partenenza: la Patria, com'? nel caso delle reto 
riche belliciste o la famiglia, i figli in particolare 
(Ramirez, 1989). Ma dare il sangue segna qui 
un gesto di cittadinanza che fonda legami at 

traverso delle forme di affiliazioni elettive come 

10 mostrano bene i testi gi? citati di Da Prato 

Zorzetto, di Fabio Dei e di Donatella Cozzi ed 
11 paragrafo precedente sulle logiche del dono e 

dello scambio. 

5. Umori e amori: la gestione familiare del 

sangue 

Altre forme di circolazione e di vissuto del san 

gue sanciscono appartenenze che non sono quel 
le della filiazione, delle classi sociali, della popo 
lazione o della nazione, ma sanciscono l'ingresso 
in gruppi religiosi, classi d'et?, identit? di genere. 

Ad esempio, la comunit? cristiana, contraddistin 

ta, alla sua fondazione, dalla rottura con i legami 
di sangue cos? importanti nella religione ebraica, 
reintroduce con il cattolicesimo un'appartenen 
za che non passa attraverso la discendenza biolo 

gica, ma attraverso la condivisione del sangue e 

del corpo di Cristo. Tutto un reticolato di sangui 
accomuna il sacrificio di martiri, santi o peniten 
ti, Madonne piangenti il prezioso umore e cuori 

sanguinanti di Ges?, e lega i credenti tra loro nel 
nome di quel principio di incarnazione ricorda 
to all'Eucaristia. Cos?, se nell'Antico Testamento 

l'alleanza tra l'eterno ed il popolo eletto ? fondata 

sul sangue6, la Pasqua cristiana riafferma questo 

principio d'identificazione, ricordando le parole 
di Ges?: ?questo ? il mio sangue, versato in sa 

crificio per voi?. 

? ancora il sangue ad articolare, secondo Te 
start (1991), credenze religiose e strutture socia 

li. Questo studioso identifica in particolare nelle 

proibizioni legate al sangue mestruale, tanto un 

principio di divisione sessuata del lavoro e d'or 

ganizzazione sociale, quanto la fonte d'ispirazio 
ne di molti riti e mitologie. I tabu riguardanti il 

sangue sarebbero all'origine del concetto stesso 

d'evitazione e costituirebbero l'esperienza arche 

tipica del sacro. Ma i lavori sulla potenza del san 

gue mestruale, malefica nella maggior parte dei 

casi, benefica qualora sia il sangue del menarca o 

di una vergine, d? corpo a riti, credenze, modi di 

fare specifici in molte culture (Magli, 1982). Es 
so potenzia quell'impurit? congenita del sangue 
analizzata da Mary Douglas (1967b). Per l'an 

tropologa britannica, recentemente scomparsa, 

? impuro ci? che non ? al suo posto: l'impurit? 
del sangue deriverebbe dunque dall'impossibilit? 
d'esser visto e manipolato se non quando ? "fuori 

luogo". Le proibizioni legate al sangue, come ad 

altri fluidi corporei, permettono di pensare alla 

maniera in cui ogni societ? delimita i suoi confi 

ni esterni e le sue articolazioni interne: di classe, 
di parentela, di genere, di generazione. 

Cos?, presso gli Yafar della Nuova Guinea il 

mito d'origine stabilisce degli ordini gerarchici e 

delle opposizioni tra classi d'et? a partire da due 

categorie complementari nella visione yafar del 

la natura: la linfa vegetale ed il sangue animale. 

La mitologia ed il dualismo patrilineare della so 

ciet? yafar danno luogo ad una gestione sociale 

5 Si veda al proposito il bel li 
bro diretto da Margaret Lock e 

Judith Farquhar (2007). 
6 E il sangue di un agnello im 

molato a contrassegnare le case 

degli Ebrei quando il Signo 
re colpisce tutti i primogeniti 

d'Egitto. In ricordo di questa 
alleanza ? commemorata la Pa 

squa c braica. 
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del sangue che si esplica in tre ambiti: nelle nor 

me che presiedono gli scambi matrimoniali, nel 

le prescrizioni d'evitazione legate al mestruo e 

nel consumo di alimenti rossi, considerati come 

?il proprio sangue? (Jullierat, 1986). L'evitazio 
ne del sangue mestruale non struttura quindi la 

sola opposizione tra il maschile ed il femmini 

le, ma anche quella tra generazioni e tra parenti 
classificatorii. Cos? la contaminazione legata al 
contatto con il sangue mestruale non passa da 

una generazione alla successiva (ad esempio al 

figlio o alla figlia di una donna mestruata) o tra 

consanguinei di una stessa generazione (tra fra 

telli e sorelle); al contrario si trasmette in senso 

inverso (da una figlia alla madre o al padre), ai 

propri collaterali, malgrado "identit? di san 

gue", o ancora agli "affiliati" (ad esempio il mari 
to della mestruata) che sono, per definizione, ?di 
un altro sangue? (Jullierat, 1986: 253-254). 

Rileggere quindi la gestione del sangue non 

solo a partire dall'orizzonte simbolico, ma anche 

dai modi concreti di fare e di sentire, permette 
di articolare in modo pi? complesso i moltepli 
ci nodi di senso che gli sono attribuiti. L'artico 

lo di Virginie Vinel ha il merito di condurci in 

questo vissuto del sangue in cui parole, gesti, 

sguardi accompagnano la bambina in una nuova 

classe d'et? e la insediano in un genere sessua 

le. Si ? grandi e si ? donne nel doppio passaggio 
descritto dalle interlocutrici francesi alle prese 
con i ricordi del menarca e della menopausa. 

Questa esperienza concreta del sangue 
- 

vedere 

il ?sangue della madre?, il primo contatto con 

l'assorbente 
- costituisce la base di una memo 

ria corporea e di un legame sociale incorporato. 
Le prime mestruazioni - 

spiate, attese o temu 

te - vengono a sancire quella disuguaglianza e 

incertezza dei corpi che sperimenta ogni ado 

lescente: 

Una classifica, ancora, ossessiva, quella che da ot 

tobre a giugno distribuisce in modo visibile e ge 

rarchico i nostri corpi, fin l? uniformemente in 

fantili. Ci sono le piccole, dalle cosce minute sot 

to le gonne corte, con le mollette ed i nastri nei 

capelli, e le grandi in fondo alla classe, spesso pi? 
avanti con l'et?. Spio il loro vantaggio fisico e ve 

stimentario, il corpino che si riempie, le calze per 

uscire la domenica. Cerco d'indovinare la presen 

za di un pannolino sotto il vestito. Cerco la loro 

compagnia per imparare le cose del sesso [...] Il 

loro corpo ? gi? di per s? una fonte silenziosa del 

sapere. Chi mi ha detto: - Se tu dormissi in colle 

gio, ti mostrerei nel dormitorio il mio pannolino 

pieno di sangue -. 

(Ernaux 1997: 99). 

Riecheggiano, nelle parche e pur tuttavia vi 

branti frasi di Ernaux, le parole delle donne del 

Sannio intervistate da Pandolfi, in cui ?il sangue 

esprime il senso di una quotidianit? complessa e 

attraverso i suoi mutevoli stati racconta una vita 

che assale, travolge 
come un'onda, denunzian 

do le difficolt? dei rapporti familiari [ ..], un 

sangue che si confonde nell'esprimere emozioni 

forti sempre al limite fra una soggettivit? che si 
mostra violenta ed un mondo esterno che pene 
tra, invade, corrode? (Pandolfi 1981: 139 e 141). 

Legame sociale, il sangue lo ? allora tanto all'in 
terno del mondo femminile, quanto nel diffici 

le dialogo che questo intrattiene con il mondo 
esteriore. Le emozioni su cui Pandolfi si soffer 

ma, ci ricordano quindi la densit? semantica di 

quegli "umori" che designano al tempo stesso 

dei fluidi corporei, delle disposizioni psichiche 
e degli affetti. Anche in questo caso, ne l'italia 
no moderno, la parola "umore" rinvia ad una di 

mensione volatile, passeggera, sempre mutevole 

e per questo di difficile gestione. 
Dal punto di vista della fisiologia simbolica, 

che d? corpo ad un particolare rapporto con il 

mondo, il sangue non pu? essere analizzato in 

dipendentemente dagli altri umori, dalla loro 

circolazione, dall'interazione con il complesso 
mondo materiale che costruisce soggettivit? e 

rapporti sociali (Strathern 1999). Ancora una 

volta, i significati simbolici assegnati rispettiva 
mente al sangue, al latte, allo sperma rimanda 
no ai tre ordini di relazioni mostrati da L?vi 

Strauss (1949) nel caso dell'atomo di parentela 
e citati precedentemente: l'alleanza, la filiazio 
ne e la consanguineit?. Il rapporto tra umori 

? anche un rivelatore delle tensioni tra i sessi e 

stabilisce delle gerarchie legate all'et?, alla clas 
se sociale, alle caratteristiche morali (H?ritier 

1985; ram well 2001; Fortier 2001). Cosi, nel 
caso dell'allattamento studiato da D'Onofrio, le 

relazioni sessuali durante la gravidanza e l'allat 
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tamento permettono allo sperma di migliorare 
la qualit? del latte, mentre il ritorno delle me 

struazioni dopo il parto lo rende acquoso e po 
co sostanzioso: il sangue mestruale "sporca" il 

latte e ne impone una sospensione in vista di 
una possibile successiva gravidanza (D'Ono 
frio 2004). 

Questa dimensione ? particolarmente esplora 
ta nell'articolo di Nathalie Manrique sulle ?iden 
tit? di sangue? in una comunit? gitana del sud 
della Spagna. Le teorie della procreazione mostra 
no l'importanza di un sangue circolatorio decli 
nato in sangue femminile, il mestruo, e maschi 

le, lo sperma. E l'incontro tra questi due sangui a 

permettere il concepimento, attivato sia dal respi 
ro, che anima lo sperma quasi come un principio 
divino, che dal movimento dell'uomo sul corpo 
della donna. L'attivit? maschile modifica le pro 

priet? della sostanza femminile introducendo una 

gerarchia tra i sessi, ma anche un principio di dif 
ferenziazione tra Gitano e non Gitano. Ma se il 

sangue veicola in modo privilegiato l'identit? gi 
tana e familiare, esso non ? sufficiente a creare dei 

legami di prossimit? filiale. Il principio di consan 

guineit? si applica seguendo i limiti fissati dalle 
relazioni affettive: l'incesto non ? quindi solo me 

scolanza di sangue troppo ravvicinato, ma anche 

spostamento indebito sul piano del desiderio di 
una relazione fondata sul cari?o, l'affetto. 

Al di l? dei legami di sangue, la saggezza e 
l'astuzia culturale permettono sempre una via 

d'uscita a sistemi d'identificazione e 
d'assegna 

zione troppo rigorosamente determinati. 
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