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e la Rivoluzione 
d'Ottobre 

Un documento che avvicina e fa penetrate nel cuore di 
uno degli avvenimenti piii important! della storia umana: 
I'atto di nascita del primo stato socialista del mondo 

|Ha scritto ora che 6 po-
Rudolf Schlcsinger in 

'opera di fondamcntalc 
lportanza dedicata alia 
pria del Part i to comuni-
\\ dcll 'URSS, e sulla qua-

ci proponinmo di ritor-
ire in una delle prossime 
Ittimane, che col part i to 
\eato da Lenin e con la 
/ohizionc di ottobrc « for-
per la pr ima volta nella 

>ria un grandc mulamen-
nei rapport i fra l'uonio 
il mondo che lo circon-
e stato proclamato sen-
fare ricorso al sopran-

Iturale e rorganizzazione 
|e coordina gli sforzi uma-

ed interpreta il credo 
^stinato a trasformare il 
)ndo 6 stata messa sullo 
?sso livello della causa 
fr cui ci si batte ». Qnc-

osservazione fornisco 
ipia materia di riflessio-
sul carat terc delle rivo-

tioni dei nostri tempi 
uigurate dalla rivoluzio-

sovictica dell 'ottobie 
17. Le rivolnzioni come 
ioni di niassa nun piu 

Issivamente attese come 
tali evonti inclnttabili, 

consapevolmente pie-
Irate e orfianizzate. sttt-
ite nelle loro condizioni 
Inelle loro possibilita so-

dunque un a t t o ' t l i p i i i 
tofonda razionalita della 
iria umana, e non quel 
Jrocratico istorilirsi della 
mtaneitu rivoluzionaria 

del quale tanto si e disco r-
so. 11 partito politico inte-
so come forza politica eoe-
sn e indirizzata n conscgui-
re questo obiettivo e il pro-
tagonista di qucsta conce-
zione deIJa rivoluzione. Ed 
e da questo punto di vista, 
riconfermando quella af-
fermazione, che si torna a 
lcgKere un ilocumento si
gnificative della vita di 
questo partito nci mesj de-
cisivi della conquista del 
potcre, offerto di recente 
in una traduzione italin-
na introdotta con intelli-
gen/a da Giuseppe Boffa, 
e cioe i verbal! delle sedu
te del Comitato centrale 
del partito operaio social-
democratico russo (bolsce-
vico) dall'agosto 1917 al 
febbraio 1018, dal VI al VII 
Congresso (1). 

Lenin e Stalin 
Dire, come tin qualche 

parte 6 stato detto, che 
l'interesse preminente col 
quale si lcggono questi ver-
bali e quello relativo al ri-
dimcnsionanicnto del ruolo 
di Stalin durante la rivo
luzione di ottobre e insie-
me dire troppo e dire trop-
po poco. Certo, 1'immagine 
di maniera di uno Stalin 
che nel corso della rivolu
zione di ottobre sarebbe 
stato il maggiore e piu fc-

dele coJJaboratore di Lenin 
6 irrcfiitabilmcnte smentita 
da questi documenti. Nel 
corso delle vivaci discussio-
ni che piii volte diviseio 
drammaticamente i nioni-
bri del Comitato centrale 
dei bolsceviclii, Stalin fu 
si, in generale, fra i soste-
nitori di Lenin, ma non 
manco neppure, e su que-
stioni di importanza capita-
le, o di opporsi alia sue 
proposte o di sostenerle in 
un modo tale che flniva col 
modificarne il contenuto e 
da indurre lo stcsso Lenin 
ad intervenire per rettifi-
care il senso dj quella in-
terpretazione. Ne, per que
sto, risulta piii giustificata 
Taffermazione di certa 
pubblicistica, secondo la 
quale, al momento della 
rivoluzione, Stalin sarebbe 
stato una personality po
litica tli secondo piano. In 
quei momenti di piii acce-
so dibattito anzi, Stalin, al 
pari degli altri capi bolsce
viclii, emerge con una sua 
propria personali ty collc-
gata con la sua particolaie 
formazione culturale e po
litica e nella quale e P'.KS-
sibile scorgere in germe, 
fino da allora, quelle che 
saranno alcune sue posizio-
ni successive, ad esempio 
nei rapporti con le mino-
ranze interne di partito o 
nci confront! del movi-
incnto operaio rivoluziona-

Un nuovo libro di Alexander Werth 

Gli «anni 
i Krusciov > 

fna vivace inchiesta sulPUnione Sovietica 1959-1960 
lacconta Alexander Worth, 

questo suo libro sulla 
none Sovietica fCronache 

Igli anni di Krnscev. Tori-
Einaudi. 1962), che Pa-

trnak. dedicamlogli nel 1943 
suo scritto. lo aveva defi-

\o come - il piii cloquentc 
\opagandista societico -. 
Werth era stato infatti ln-
lto in VRSS nel 1941 come 

\rri$pondentc di gucrra. c vi 
jf rat ferine in senuito sino al 
18 . Succcssivameme non 

\scose le sue simpatie vcr-
la Jugoslavia e In sua po-

|ica. c /« vivaccmcntc at-
ccato nella pubblicistica so-

ietica. Ma qucsta sua rcccn-
inchicsta. frutto di un nuo-
viagaw a Mosca nel 1959-

)60 ci conjerma tl suo sfor-
di comprensione c In sua 

mcanza di giudizi prcfor-
iti sulla realta sovietica dc-

ultimi anni. 
\\Verth, che e di originc 
issa. ha il vantaggio. ri-
tetto. alia gran parte dei 
irnalisti che si recano in 
ISS, di conosccre assai bc-
la lingua del Pacsc: cio gli 

trmettc di entrarp a contat-
diretto con i cittadini, con 

|i 'uomini della strada -, 
inche'di coplicre in tuitc le 
tmature. il senso degli 

Iambi di opinloni a carat-
\re anthe fneno spontanco 

in certo senso, ufficiale. A 
Id si aggiungono la sua 
jmpetenza sui mondo sovie-
:o. .e Vampiecza di orizzon-
che.Oli e offcrta dalla ric-
esperienza intcrnazionalc 

}gli e uulorc. tra Valtro, di 
accurdta Storia della IV 

?pnbbljca francone e di un 
tuto diario di viaggio negli 
tati-Vniti. entrambi pubbh-
iti in italiano da Einaudl). 
,Le Cronache deglj anni-d: 
(ruecev recano \l segno di 
lesti favoreroli requisite 
\dturali. e insieme di un at-
fggiamento aperto anchp se 
>n certo » propagandistico -, 
"i confronli dcll'Vnionc So-
letica. Werth non ha I'am-
fzione di oflrirci una visio-

panoramica complcta dcl-
realta sovietica: poco o 

ilia, ad esempio. egli ci di-
suglt sviluppi cconomici o 
altri aspetti, chc pure so-
tssenziali. Prrferisce inve-
Ctmcentrare Vattenzione su 

<iucyli argomenti che piu pos-
sono intcressare da vicino una 
opinionc ptibblica sostanzial-
mentr indifjercnte ad una te-
matica socialista. c pcrtanto 
portata a vedcrc. jjcll'L/tiionc 
Sovietica. un Pacsc. per cost 
dire, come »m altro. Sc que
sto atteggiamcnto di Worth e 
efjicacc da un punto <Jj vista 
giornalistico. csso costituiscc 
anchc, in pari tempo. U li-
mitc della •"•«« inchiesta. 

Ma. cntro questo limitc. il 
suo libro si legge con pro-
fitto. sia per In tcstimonian-
za che csso reca s« tiitta una 
scric di tincstioni, quail la 
legalita socialista. la scssua-
/ii«i c la vita privata. la ca-
MI, j iiifori conritti-xcuola. 
gli cbrei e la loro sitnazio-
IIC in VRSS. etc.: sia per il 
triin»;io5o panorama che egli 
ri da delta politica estera so
vietica dall'epoca del viaggio 
di Krnsciov ncgli Stati Uni-
ti stun a mcta circa del I960 
Sullo sfondo di queste ana-
lisi apparc con chiarcz'a tiif-
ta la projondita del travaglio 
della societa sovietica dopo 
la morte di Stalin, e ^oprat-
tutto dopo il '56. il vigoroso 
sforzo d« modificazionc r di 
svduppo in cui cssa e impe-
gnata 

Sul prima tcrreno. quello 
della espcrienza dirCtta di 
colloqui c di contatti perso
nal'!. ii risultato piii apprcz-
zabile cui giungc il libro di 
Werih c il riconoscimcnto 
dcllo straordinario dinami-
smo della societa sovietica. 
la sua permanente tensione di 
rmnovamento e di sriluppo 
non nolo sul tcrreno della 
produzione. ma anchc su 
quello deila coscienza pri-

'rata c pubbUca del cittadi-
no. Alia domanda: sino a 
qual punto Vnomo sovictico 
costituHca una rcalla pro
pria e carattcristica. Werth 
nsponde scnSa rcticenze che 
Votumismo atliro. lo - spi-
nto missionario -. la sicutcz-
za sul proprio futuro indi
vidual c collcttico. il ri-
spctto per la persona uma
na, ii * camcratismo • costi-
tuisconn un insieme di qua
nta comuni ai cittad'.ni so-
netiei, c che esse sono il 
frutto del gigantesco sforzo 
compiuto dai popoli dcl-

VURSS in questi ultimi d<:-
cenni. Un moudo. quindi. so-
stanzialmcntc sereno c fidit-
cioso, in cui il desidcrio </i 
pace scaturisce spontancn-
viente da una situazione rea-
le, in cui anzi csso diucnto 
un bisogno primario per la 
consapcvolczza che. con la 
pace, traguardi sempre put 
avanzatl potranno csscre raa-
giunti jn .ternpre minor tem
po e con sempre tninori <li/-
ficoltd. 

D(i qui, anzi, occorre muo-
vcrc t>er comprenderc q\mn-
to la politica est era che Wer
th chiama * kruscioviana -, 
ciot la volonta di una di-
stensione intcrnazionalc, di 
una pacifica competizione eco-
nomica e idcale, di un disarmo 
universale che renda impos-
sibili le guerre su scala THOII-
dialc. csprima in modo di-
rctto una diffusa volonta po-
polare, un'esigenza profonda 
detla societa sovietica 

In qucsta luce occorre con
sidering c raltitarc ln poli
tico estera sovietica p la sua 
prospeltiva di questi ultimi 
anni. La cronaca mmuziosa, 
c socentc assai acuta, del 
comportamento di Krtisctou 
sul r<*rrcno dej viaggi c dei 
discorsi, come su quello dcl-
I'aztonc pratica per giungcrc 
cd una rcalc distensione, c vi
sta da Werth come una testi-
monianza di una rolontd 
schictta e cocrcntc di pace. 
Gli alii c bassi della situa-
zione internacionalr. j passi 
tn aranti r «J»eUi aH'indictro 
sul terreno della cocsistenza, 
appaiono chiaramente, da 
qucsta • cronaca -. come con-
dizionati daU'attcggiamcnto 
delle grandi potoncr capita-
listichc. c sopraltutto da quel
lo degli Stati Vniti. Ma ogni 
volta. ci scmbra dica Vautore. 
il Govcrn0 sovietico riprende 
pazicntemente il filo del suo 
progetlo dj distensione c di 
pacifica cocsistenza, con una 
tenacia e con un impegno che 
dimostrano come csso non 
nasca in grnppi ristretti di 
uomini politici, ma esprima 
una rolonfa collcttii'a dej cit
tadini tutti. 

Mario SpinelU 

iio dei j);iesi deH'Kuropa 
occidentale. 

11 lettore, peio, seppur 
rileva e annota tut to que
sto, non concentra qui il 
suo piii veto e sostanziale 
interesse. Egli avverte, di 
fronte a questi verbali, 
spesso redatti in forma 
scheletrica o frettolosa, tli 
trovarsi tli fronte ad un 
documento che avvicina e 
fa penetrare nel cuore di 
uno degli avvenimenti piii 
importanti della storia 
umana: la direzione politi
ca della rivoluzione socia
lista d'ottobre, I'atto di na
scita del primo stato so
cialista del mondo. 

Lotta politica 
Colpisce in primo luogo 

la lotta politica costante ed 
accanita che e caratteristi-
ta tli tpiesti mesi tli nttivita 
del comitato dei bolscevi
clii. Gli appunti spesso 
scarni e frettolosi delle di-
senssioni svoltesi nel suo 
sent) fanno intravederc fra 
I suoi singoli niembri dif-
ferenze non indifferenti 
non soltanto di valutazio-
lii particolari su problem! 
specifici; ma anchc di espc
rienza politica c di forma
zione idcale: fra quelli che 
dopo la sconfitta della ri
voluzione del 1005 aveva-
iii) riorganizzato il partito 
nella illegality della Rus
sia zarista c quelli che 
nello stesso giro di anni 
avevano discusso coi socia
list! degli altri paesi, nei 
centri deU'emigrazione o 
conumquc a contatto con 
questi, le esperienze e i 
risnltati della rivoluzione 
e le prospettive tli quella 
avvenire, per fare soltantb 
un esempio. L'unita che si 
realizza all ' interno tli que
sto gruppo dirigente risic-
de nella saldezza dei prin-
cipi, nella convinzione, piii 
profondamente radicata di 
quanto le discussioni sul 
caratterc della rivoluzione 
in Russia e sui rapporti fra 
qucsta rivoluzione e la ri
voluzione socialista nci 
paesi deU'Europa occiden
tale potrebbero lasciare 
supporre. che «la storia 
mostra chiaramente — so
no parole di uno dei mom-
bri mono noti di questo 
comitato centrale, Sokolni-
kov — che il sale della ter
ra si sposta gradualmcnte 
verso oriente. Nel XVIII 
secolo il sale era la Fran-
cia. nel XIX la Germania, 
oggi e la Russia >. Ma fot-
se fu un fattore tutt 'al-
tro che trascurabile tli 
qucsta unita proprio la 
ininterrotta lotta politica 
che si sviluppi) all 'interno 
tl e 1 1'organismo dirigente 
dei bolsceviclii. AlTini/io 
della prima gucrra mon-
tiiale, tli fronte al crollo 
della Scconda Internazio-
nale e dei suoi partiti mi-
nati dalla presenza nel loro 
seno di una minoranza d i -
sposta a portare dalla par
te dei governi imperialisti 
la forza organizzata del 
movimento operaio, Lenin 
aveva affermato che il mu-
tamento della situazione 
storica rendeva necessario 
per tutti i partiti operai di 
t rarre le conclusioni di 
questo fatto sul piano del-
l'organizzazione di partito. 
L'abbandono delle scarpe 
leggere, ndatte, tuU'al piii 
per camminare sui comodi 
marciapiedi della citta. per 
i pesanti scarponi nece*-
sari per proccdere per gli 
erti sentieri di montagna 
era una metafora altamen-
te espressiva di quale con-
sapevolezza storica fosse 
alia base della necessita 
del pariiio di nuovo tipo. 
Peri), proprio questi ver
bali del comitato centrale 
bolscevico dimostrano. co
me per nicnte in modo 
schematico, con quale dut-
tile sapienza politica Le
nin intendesse rcalizzare i 
mutamenti di direzione e 
di disciplina che erano im* 
pliciti nolle caratteristiche 
del partito che doveva gui-
da ie la rivoluzione. 

A ragione Boffa sottoli-

nea nella sua introduzio-
ne come < l'imperativo del-
rinsurrezione atmata, la 
ccrtez/a della sua necessi
ta conie sbocco risolutivo 
della rivoluzione, la scelta 
del momento e la fermezza 
nella esecuzione non sol
tanto furono presenti in 
Lenin ptinia che in <>«ni 
altro, ma dovettero aprir-
si la strada vincendo anche 
tlubbi, perplessita, esitazio-
ni >. Questi dubbi. perples
sita, esitazioni si manife-
starono si pu6 dire inintei-
rottamente, ad ogni tappa 
importante della lotta ri
voluzionaria di quei mesi, 
tli fronte alia proposta tli 
Lenin di preparare attiva-
mente la rivoluzione non 
mono che intorno alia posi-
zione dei bolsceviclii nei 
Soviet, sui rapporti con gli 
altri partiti come circa la 
pace di Brest-Litowsk. Fu 
pero soprattutto intorno 
alia questione della insur-
rezione per la conquista del 
potere e per la firma del 
trattato di pace t-iie le OJJ-
posizioui furono particola:-
mente insidiose e tenaci. 
Lenin le supcio neiruno 
come nell 'altro caso inten-
dendole come dati di fatto 
in varia misura inscparabi-
li dalla situazione d ie e^li 
ed il suo partito si acein-
gevano a trasformare. Ma, 
proprio nella misura di-
versa del richiamo alln di
sciplina e aU'unita levato 
nel corso tli questa lotta 
con tro le opposizioni, si 
dimostra la grandezza del 
genio politico di Lenin: 
non una concezione di tol-
leranza o tli disciplina for
mal!, ma una unita costrui-
ta attraverso una persna-
sione combattiva che ri-
corre alia disciplina pro-
porzionalmente alia cstra-
neita delle opposizioni ri-
spetto aH'cssenza del par

tito e alia sua fuuzionc 
tivoluziouaiia. 

Lenin fu implacabile 
con tro la ribcllione dell'op-
posizione di destra ili 
Kamcnev e di Zinoviev ad 
accettare le decisioni e il 
piano di insurrezione del 
comitato centrale l l°n sol
tanto perche con le loro 
rivelazioni pubbliche essi 
niettevano in pericolo il 
partito, ma arrivo fino a 
proporne respulsione in 
tjuanto vi ravviso una po-
si/ione che nel partito non 
trovnva un seguito o un 
foutlamento seri. Diversa-
niente, Lenin non propose 
misure disciplinari nei con-
fronti di Trotzkj e degli 
altri membri delPopposi-
zione di sinistra dimissio-
nari dal comitato centrale 
in segno di protesta per 
Tacccttazione del t rat tato 
di pace di Brest-Litowsk in 
tpianto al di la del pericolo 
di morte che una mancata 
accettazione delle condizio
ni tli pace avrebbe potuto 
far correre alia giovane 
lepubblica sovietica, coni-
prcse la corrisponden/a 
che (piesti dibattiti incon-
travano nel partito con le 
prospettive tlcllo sviluppo 
della rivoluzione in Russia 
e in Europa. Anche qui, 
perciA. tla questo sno me-
todo tli lotta politica, la 
for/a della direzione di 
Lenin, la sua capacita di 
fare vincerc. in condizio
ni di estrema difficolta. la 
causa della rivoluzione. 

Ernesto Ragioneri 

fl) / bolsceuichi e la rivo-
luziune d'ottobre. Verbali del
le sctluto del Comitato centra-
!̂  del Partito operaio soeial-
democratico russo (bolscevi
co) dall'agosto H'17 al feb
braio 1018. Introdtizione di 
tJiusrppe Boffn. Itoina, Edi
tor! Kinriiti. 1962. pp. XLVII-
4li8. L. H.0U0. 

La legislazione fascista e ancora in vigore 

50.000 contadine 
contro la servitu 

La legge proposta dalle lavoratrici sollecita la 

soluzione dei nuovi problemi della famiglia 

c Per la donna rttrale il 
Piano verde significhera 
molte cose. Come le mogli 
degli operai in cittd, sia 
pure con nn lungo e pa-
2iciite aacrificio, anche la 
donna rurale potrri averc 
la radio, la macchina per 
lavare la bianclieriu, forse 
anchc il televisore e I'uuto-
mobile nlilitaria per anda-
re a visitare i parenti nel 
pacsc uictno. Dopo secoli 
di oscuro, ignorato c quasi 
disperato lavoro Ceneren-
tola andrd finalmente al 
hallo, ma I'incanto non ft-
nird a mezzanotte: durcrd 
per sempre ». 

Questa visione paradisia-
ca veniva tracciata nlciuii 
mesi fa dal rotocalco che 
lionomi indirizzu alle don-
ne di campagnu con la te-
stata, alcnianto nostalgica, 
di Massaie iutal i . Partrop-
po il ballo cui doveva par-
tecipare « la Cenercntola 
campagnola > HOU e ancora 
cominciato: anzi tutti — 
rintitrtiltnctite "on Bonomi 
— deiiunciario un aggravu-
mento della situazione del
le contadine. delle brae-
cianti, delle mczzadrc. Al
ia dentincia si unisce ora 
Viniziativu, non solo quella 
piii strcttamente sindacale 
— preziosissimn — che con-
tinua a mobilitarc brac-
cianti e mezzadrc per far 
scomparirc ogni diffcrenza 
nella valutazione retributi-
va previdcnziule c assi-
stenziale del loro lavoro, 
ma anchc Viniziativa per 
affrontarc questioni strut-
turali tipiche della fami
glia contadina. 

In ({iiesto decisivo sclto-

rc della lotta per I'einan-
cipaz'xonc delle donne sia-
mo di fronte ad un sulto 
qualitativo talc da coinvol-
gcrc problemi cconomici, 
giuridici. sociuli e morali. 
II mcrito di una siffatta 
azionc spetta all'UDl: cin-
quantamila donne della 
campagna — mobilitate da 
un'inlensa attwttd delill-
nione Donne ltaliane — 
liunno messo la loro firma 
in calce a un progetto di 
legge c lo lianno presenta-
to, alcnni giorni fa, in Par-
lamento. 

II progetto propone di 
abolire il coefficienle Ser-
pieri (si chiama cost dal 
nome di colui che lo stubt-
li nel pcriodo fascista) in 
base at quale la capacita la-
rorativa di una donna ad-
detta ai lavori agricoii e 
fissata pari al 60 per cen
to di quella di un'unitd lu-
vorativa maschile. IM legge 
prescntatn dalle 50.000 con
tadine — si compone di due 
soli articoli — afferma: 
1) la capacita lavorativa 
della donna contadina. sia 
cssa coltivatrice diretta, 
mczzadra, colona, compar-
tccipantc, e ugualc ad ogni 
effctto a quella dell'uomo; 
2) e abrogata ogni norma 
coritrnrtn a questo pr inei-
pio; 3) il govcrno e dele-
gato ad emanarc, sentita 
una apposita commissione 
purlamcntare, le norme per 
adeguare la legislazione vi-
gente al nuovo critcrio di 
pfiriffi. £ ' do sottolinearc 
che su queste proposte si 
manifesto, una convergenza 
tra VUDI e le ACL/. 

Sono le stessc trasforma-

+30Z 

1954 1960 
I due grafici danno un'idea 

dell'accresciuto peso delle 
donne nell'agricoltura: negli 
anni 1954-60 esse sono au-
mentate det 30 % mentre le 
unita maschili, nello stesso 
periodo, sono diminuite del 
20 r/r. In particolare e in au-
niento il numero delle donne 
che per effctto dell'esodo dei 
capi famiglia assumono di-
rettamente la direzione del-

19M 1960 
I'azienda. Aumenta anche la 
partecipazione della donna ai 
lavori specializzati: nelle col-
ture ortive, ad esempio, su 
322 giornate lavorative 190 
sono fornite da uomini, 132 
da donne. Dal 1960 ad oggi 
sembra manifestarsi una di-
minuzione in assoluto delle 
donne addette all'agricoltu-
ra ma cresce la percentuale 
rispetto agli uomini. 

rivista delle riviste 

Un mancato incontro Gramsci-D'Annunzio 
STUDI STORICI Vn\ cpi-oilio lino nil oiiui 

ignoto ilt'llu \ i l a di (^r.iii-ci 
c portato :ill.i luce dalla Itiii-
sta storica del socinlismO (nu
mero 15-16) .itlravcr.M» :in il»-
riimrnln roperilo tla Scrs io 
Cipriosl in c una IrMimonian-
za ili I'jlmini Tosliaili . LVpi-
&inlio si rifrri-rc al 1921 c run-
si«le in (ju«--tu: Grani-'-i ccr-
»•(*» IU'H'april.- dol 1')2I un 
al)l)i>cr.iiiirnli> con G.iliriclc 
DWiinunziii. " alnieno lo n o 
c<"llo. l / incoii lro pero non 
a w eniie. ^i ir.itla, rorne M \<"-
(lc. di un cpi»i>dio rurio 'o rlie 
vale la pena di riroslruirc 
brcvcmcnic sulla scoria della 
!?ociitn«ntazione offerla. a par-
tirv dai falli per piunsorr alia 
comprensione dei mot i \ i rlie 
po*>ono a\erli orisina'.i. 

II (lomm?iiio-lM*e roii-i»le 
in un racco-no di Nino P.i-
tiieli (nn « Irtionarin fiuma-
no » ili Mni-tra cli"* poi emisro 
in Hra*ilr) puhhliraio nel 
I-1.1.1 nei Qund^mi della lilter-

Hr.iMle. 
una *e-
<o>'an-

ia di S i n Paolo del 
Tosliati i \ i as&iiinsr 
rie di preri».izioni rlu 
zialmcnlc lo conformant . IVr 
«e2iiirne la Iracria bai lann po-
rlii reiini pn'Iiminari. 

F.' noto romc nel 1*>~0 il 
ruotimrriin liumano «-*prinir»-
«e, *epp:ire \.isthi c ronf:i»i. 
pmse l l i r i \olnzionari e ropuli-
Mirarii ;na anrhe roni'' I'Or-
dinr Xiim o (leniinria»?e nel-
I 'awenlura ilannunziaiia nn 
fennmrnn della en*-i dell.! 
rla»*e I»orzlio*r c del prore»»o 
ili ili'.-olii/ioiie i le ir "lloril.'i 
slalal*'. l.'impro«.i l i i rnma e 
liquiilala tl.) Gioli l l i alia fine 
del 1020. D ' \ n n i i n / i o torn.i a 
Canlone, rornirriain. r -non-
Ire la mapsior parte dei lepio-
nari ingrossa le file dello 
«qiiadri«mo. aliri, porhi di rcr-
lo. si a\-virinann al m m imenlo 
nprraio. Tra «|wo#li un rcrln 
Alario G i o H a a o . tnrine«A, un 
ex-loncntc. Tosl ia l t i raminen-
ta rlie il Giordano, nci primi 

iue>i del l')21, rreqneiita\.i 
*pej?i?siiuo la rcd.i/ionu (iel-
YOrdinc A'lioro i l i \cnu:o quo* 
liiliano c la slanza ili Gramsri. 
eon rni a\eva molte m i n e r -
sazioni. 

« II Giordano »i ilin-\.i ro . 
niuui-la —- arrive 'I'o^li.illi — 
ui.i le sue idee cram* a««ai 
roiifu»e. roan- er.mo in s«-ne* 
late le iilee ili mold ev-enm-
h.illeiiti e leziou.iri liirii.ini 
orienl.ni .t »ini*trj. Sn!>i».i il 
prcMisio ili I)" \ i ) in in/ io e 
quel lo del uo-lro m m i-iiento. 
e non b slrjiio rlie * i f«i«»e 
in lili il propo-ilo di lro\are . 
Ira Turin e I'allro uu ron'allo 
e per«ino una inte-a ••-

Fatto Ma — eotue rar.- wilera 
il Danieli — rlie un IK'I cior-
nn dell'aprile 1°21, a l a r d o -
ne compare il G i o n l m o in 
rompasnia ili Grain«ri. ?ono 
«ce»i a I)e~^nzano e tcnui i in 
x.iporrito per il l a -o . ' | Oa-
nieli Ii rir-ne in ,-il!»er^o. e 
rerra poi di metter-i in con-
t.iito con D* Annan/ in per 
i firnbitiare IVinttti.tl." »ncoii-
tro con Grani^ri. Senonrlie 
— per farla lin%\e — -i »ro-
pre rlie Giordano *i e i in-
\entato tutto ». h.i insannalo 
ron la «n.i fariloneria Gran)-ri 
.i-»ieiirani|oj:li rlie D"\nnun-
/ io \ o 1 e \ a \e i l . ,rlo. e ora. *i 
tro\.i i m r r o di fronle T! <nf-
firiente ilinie^o del CoTian-
dante. L'inrontro non a w i - n r . 
Gram^ci rc-ta ancora nn paio 
ili s iorni in mmpasn ia del 
nanie l i . approfitt.niidone per 
nn po* di ripo»o »nl IJ^I>. 

II Danieli . nel *uo .M.V >n-
to. dc»crive rimnrv-MOiic pro-
fottila d i e Gram*ei cli fa, ri-
feri*ce le cnn\cr*a»inni ("lie 
lia con lui ( in modo. per la 
\er i la , non molto atlendilu-
le: come pote\a ad esempio 
(ir4in>ei affcrmarc — come 
cli fa dire il memoriali*;.! — 
rite allora, aprilc I"2I, « iutt< 

ri lal ia. iniinicipio per muni-
i i/iio i-I.M.i cjdetiiio in ni.iiio 
(•oiiiunisla? » ) , parla della -em-
plicila'c della serenita del suo 
eerezionale o?pite. 

It pinilo intero—ante re»ta 
il que^ito p"relic mai Gram^ei 
.illor.i ritensa utile un collo-
qnio con D'Aiinun/io. Tosli.U-
li — d i e rirorda heni-- imo 
il v iacs io di Gram»ri e il 5iio 
e-ito infelire — ro«i for:nu-
la V ipole-i piii \eri»«i:nile. 
« Gr.un»ci pen-ava alia po3-
siliilila ili un.i re»i»tenza nr-
^.ifli//.ila e .irtn.il.i. di tna-<a, 
all.i oflen-iv.i f.i*--i-ti e a dar-
le mass inre pre- i , rercanilo 
un contain* anrlie col mot i -
mento dei lesintiari l iuiiani 
•» per lo meno con una parte 
ili e«»o. II contatto con I V \ u -
n m i / i o a\nd)l*e do\ i i to chia-
rire <e e i*i quale mi^'ira e»i-
>ii-v>,» *ilT.iUa pn" i l i i l i i j . Si 
lensa inoltn* pre—>:i:.- «-lte 
(»r.im*ri era *t.ilo M*:ii,»rr av-
«rr>n alia o-tilil'i del partito 
-ociali«ta contro i n io i i i i ent i 
dei reiliiri di .suerra e n_sni 
qual \o l ta cli >i era pre-eii-
lata l"orca»ione a \ e \ a errr.ito 
di -nperare que>ta o-tilita, 
>»iluppando in i / ia i i t e i oii<-re-
te per la roitqili»la di e \ eom-
liaitenti. di soldati c di ufti-
ri.ili a una politic.! -ori-i l i-u 
e air. i l leau/a con l i cl.i--e 
operaia ». 

l /occ i^ione . in quel r.i»o, 
•T.i ilo\ut.i Miln j | | j f.mij^i.i 
del Giordano. I n particolare 
merita ancora ili e**ere l i le-
»ain. Secondo il D.mieli. 
D'Annun/ io axrebln- ric.i-»no 
di \e i lere (»raai-ri qu.indo 
»eppe che er i soh'.io e , n e \ a 
la camiria sporra. Gio d i e di-
pin^e l»ene la menialita del-
I'esteta di G.irdone. 

p. s. 

L* uscito il nuinero 3 di 
Studi stnrici. la India rivi-la 
diretta da Gastone Mnnacnrda 
cd cdita dall 'Ltiuiio Grauisci. 
1| numero romprende, come 
*empre. sasjii, dibattiti, ra*se-
Eiie, documenti . reeen»ioiii, 
cronarbe bibliozrafielie, ennti-
imanilo lo sfor/o di ma inda-
s iuc *lnrif)2rafica non riMret-
I.I alia .Moria coiiienipirane.i 
o al Iti>orr:imenlo italiano, m.i 
e-te»a ad altri periodi s lo-
riri e a una diruen-ionc in-
terna/ionab-* della rioerea. Nc 
fanno fede. in que*to numero. 
Io <eritlo di Ken/o Percliioli 
*ii « II mito di Venc/ ia e la 
rri-i fioreniini intorno al 
1300 » ( d o t e î e-anii:iann la 
<olidarirta culturale e I'.inilo-
=ia di Mliiazioni po| i t i ' ' ie tra 
le due citta -oltopo-lr alia 
cri»i aperta-i con la di^re»a 
• Ii Garlo VIII) e il *a = ̂ io di 
Walter Markov (tleH'Cimer-
-ila di Niser ia) -u « l si iro-
bini nei p.ii">i a-lmr^iri >. 

Da M^inalarr ancora. T.I .ili 
altri. Io studio di Giorgio Mo
ri «u <> I ra'loliri r il proble-
in.1 della me/ /adria ». Vi si 
i l lnmina. altra\er-o pubbliea-
/ ion i rerenli. I'alfezsianl -tlto 
delle for/e politirbe cattoli-
d i e . f.i\ort*\oli per lunso Tem
po alia me//ai lr ia. e o-u'li 
-oln nel primo doposne.-ra r. 
in parte, in queMi ulti-ni ?n-
iiI. anrhe *e ron ~rar»i 'fTi-iti 
-id piano dclTa/ionc. n o i i ' . i i -
co Zuraro. a «ua \ o | i i . ron-
tinua a portare rlenien;i e ri-
fle-*ioni mili *ulle \ i e»mle 
della « prima rospira/ ione del-
raniifa»ci»mo op»^rai > |o,-!ne-
«e ». Infine: Frne^to l{ .ui »-iie. 
ri informa. in nnx nota, «.id 
dibatlito rlie ha n\ato luoso 
nel ror-o di un recente '•ome-
i i io . t< per ri«tiiu/ioni* di .uia 
facolta di Sc ien/e «lorie*ie». 
La ri\ i-ta !orner?i *nl tema 
con uno *pecffiro con'ributo. 

zioni in corso neU'agricol-
tura italiana a sottolineare 
come la posi:ionc della 
donna che lavora nei cam-
pi sia non solo ingiusta ma 
in contrusto con lo si;ilu*>-
po dell'economia. K' cre-
i>ciuto in (ptesti anni, ucl-
I'agricolluru, il peso delle 
donne rispetto agli uomi
ni: ogni 100 uomini oecu-
puti mdl'tinricoititrn. nel '54, 
nel 1960 se ne contavano 
poco piii di 80. con una di-
minuzione quindi del 20 
per cento; al contrario ogni 
100 donne contadine del 
1954, nel 1960 se ne conta
vano circa 130. con un in-
cremento del 30 per cento. 
Dal '60 ad oggi sembra 
manifestarsi — secondo 
dati purziali — una fles-
sione del numero comples-
sivo delle donne occupa-
te nel lavoro agricolo ma 
il loro aumento percentua
le rispetto agli uomini con-
linua ad uffcrmarsi. 

Di pari passo si accre-
see la partecipazione del
la donna contadina al la
voro specializzato. Eppure, 
in base a quel famigerato 
coefficicnte Scrpieri e ad 
una serie di norme giuri-
dichc e contrattuali ad 
csso collcgate, la donna 
rimaite considerata * ausi-
liarc del lavoro ». Viene di 
conseguenza pagata di me
no, ma qucsta non e i'uni-
ca qttesttoiic. Facciamo 
Vesempio del problema 
della successione. Anche 
se la legge da dir'ttto alle 
donne di pretendere una 
quota patrimoniale nguu-
le a quella dei maschi, di 
fatto la divisione in cam
pagna — alia morte del 
capo famiglia — viene fat-
ta asscgnando alle donne la 
cosidctta < dole» il piii 
delle volte consistcnte in 
un baulc di vecchia bian-
chcria tramandata di ge-
nerazione in gencruzione: 
hi donna rimane esclusa 
dulla proprictd tcrricra, 
dalla proprictd degli stru-
menti di lavoro, delle mi-
plioric, di tutto quel pa-
trimonio, insomnia, che 
anche il suo lavoro ha con-
tribuito a costituire. 

Questo stcsso stato di se-
miservitit si manifesta nel 
corso dei rapporti fanii-
gliari: nella non disponi-
bilitd dei propri guadagni 
da parte della contadina; 
nella negazionc del dirit-
to a partecipare. ai vari or-
ganismi associativa (negli 
Enti di riforma la donna 
lion pun mettere bocca 
nemmeno nelle questioni 
riguardanti gli asili nido; 
ma bisogna aggiungcre 
che nelle cooperative, an
che in moltissime coope
rative dcmocratichc. I'adc-
sione e riservata al solo 
capo famiglia). Non c ram 
csscre invitati a pranzo in 
casa di un contadina che 
pure abbia fatto proprie 
le idee moderne c d ie com-
batta assicmc a sua mo-
glic per una nitova societa 
e vedcrc la donna che non 
osa incttcrsi a tavola as
sicmc agli altri. 

Analoghc questioni in-
vestono anchc i sindacati 
unitari: nel Fcrrarcsc, ad 
esempio, la mano d'opcrn 
agricola femminile c pari 
a'l 60 per cento del totale, 
ma su 162 Leghc della Fe-
derbraccianti 160 sono di-
rette da uomini c nel co
mitato provincialc vi sono 
solo 6 donne su 42 compo-
nenti: in tutta la Valle Pa-
dntui i;i sono solo 5 domic 
capo-Lcga c solo 2 prc.*i-
deuli di cooperative agri-
cole. 

Molto cstcsa c dunque 
la problcmatica dcU'eman-
cipazionc femminile nelle 
campagnc cd «'• innttfc dire 
come questo sia un proble
ma non scllorialc ma di 
importanza nazionate. 13o-
nomi ha tcntato di con-
trapporrc le mogli dei con-
tadini a quelle degli ope
rai: anzi proprio dal modo 
d; rivere delle jamig'ic 
operate viene oggi que! 
tanto di nuovo che inizia 
n manifestarsi nelle ca<^ 
contadine. Si r fatta stra
da in questi anni la enn-
rinzionc che I'cmancipc-
zionc della donna contadi
na derc csscre affidata al
ia lotta: lo dimostra la 
part ecipazionc decisirn 
delle donne alle battaglic 
per la terra, il salario. nuo
vi contratti. Oggi nelle 
campagnc si aspira c si lot
to anche per il televisore. 
In lavatricc c tutto il rc-
sto anchc sc il punto di 
partenza — nella media 
— e drammaticamente IOJ,-
tnno dalle moderne con-
diz'oni di vita: ma proprio 
perche nc-runn puo cre
dere alia taenia di Ccne-
rentolti — ne a Bonnmt 
die la racconta — viene 
pnsto in primo luogo t'o-
btetlivo dt eancellare la 
base di ogni minorazione 
dei diritti delle contadine. 
Esse non possona confen* 
tarsi di vedcrc « Cnnront>;-
t-imat il piorcdi sera, n-
mtfiendo in uno stato di 
se; c;tii. 

Diamante Lirru* 
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