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I storia politica 
Ml-

Lettera da Mosca 

Nuove 
opere degli 

storici 
sovietici 

, t MOSCA, marzo. 
Important! noulta sono in 

preparazione fra flli storici 
aovleticl: ce \o ho comuni-
cato, durante un Tecente in-
contro che abbiamo awuto con 
un gruppo di studios!, it di-
rettore dell'Istltuto dt storia 
dell'Accodemla delle scien
ce, Khuostou. L'interesse dei 
lauori che stanno per vedere 
la luce, dipende in arandis-
sima parte dal periodo che 
'.»ssi affrontano: la storia del-
VURSS dopo la riuoluzlone. 
Essi sono, in una certa ml-
sura, connessi con I'appros-
slmarsl del 50. anniuersario 
deU'Ottobre, ma hanno un va-
lore non solo celebratlvo. in 
quanto wogliono colmare una 
aerie dl lacune di cui gli sto
rici soviettci si sentivano giu-
stamente responsabili. 

Fra le opere in preparazlo-
ne, cerchiamo di seonalare le 
piu importanti. Vi e innanzi-
tutto una Storia dell'Unlone 
sovietica in 12 volumi, di cui 
sel dedicatt al periodo preri: 
voluzionario e sei agli annt 
souietici. Sara scrltta da un 
gruppo di studiosi c ultimata, 
si spera, per il 1967. Essa si 
affianchera alia nuova Storia 
del PCUS in sei volumi. di 
cui e imminente la pubbli-
cazione del primo tomo. 

L'accademico Minz prepa-
ra poi una Storia della Rlvo-
luzione di Ottobre: per quan
to possa sembrare singolare, 
un grosso, esauriente laworo 
5u questo tema, nell'URSS non 
esiste ancora, anche se di-
versi libri, prevalentemente 
divulgativi, sono stati dedi-
cati all'argomento. 

Infine, il libro forse piu 
Interessante, in Use di avan-
zata stesura, e una Storia 
della colleitivizzazlone nel
l'URSS. la prima del genere 
finora tentata. Sara un'opera 
in due volumi, il primo dei 
quali uscira all'inizio dell'an-

• no prossimo, E* scritta da un 
gruppo di autori diretti da 
un giovane storico, Danilov, 
che e anche uno dei massimi 
specialist! dell'argomento. La 
opera avra certarnente anche 
un notevole interesse politico. 
poiche* costituisce un tentativo 
di fare un bilancio della dif
ficile esperienza colcosiana. 

L'interesse per la storia del
la collettit'izzazione e note-
volmente cresciuto negll ul-
timi anni, sotto la spinta ve-
nuta dalla acutezza del pro
blem! che oggi si vivono nel-
le campagne sooietiche. Sono 
cosi apparsi alcuni stuai at 
un certo valore: uno dei ptft 
signi/icativi e una raccolta di 
saggi sulla collettiwizzazione 
nelle carle repubbtiche fede
rate (anch'essa compilata da 
Danilov, che ha pure parteci-
pato alia stesura del primo 
sagglo. il piu interessanteJ 
che ha visto la luce verso la 
fine dell'anno scorso. vere e 
proprie opere globali perd 
non esistevano ancora, ed * 
questo vuoto che oggiji vuol 
ri empire nel modo piu impe-
gnativo. Da quanto ri e stato 
riferito, il nuovo libro criti-
ca sostanzialmente i ritmi con 
cui la trasformazione soctali-
sta delle campagne / » «»n-
dotta da Stalin. Nel '29, il 
XV Congresso del partlto 
aveva previsto infatti che oc-
corresseru una decina di anni. 
Piu tzr&i. si accorciarono le 
scadenze a 2-3 onni. Gtd cost. 
lo sforzo era ecccssivo. ma 
sarebbe stato. si dice, ancora 
concepibile se poi non si fos
se tentato di acceterare ulte-
riormente gli avvenimentl. 

L'annuncio delle nuove 
opere viene a distanza di po-
co piu di un anno dalla gran-
de conferenza degli storici «o-
vietici che si tenne a Mosca 
negli ultimi piorni del '62. Fu 
un importante convegno che 
stimold gli studiosi a rompere 
decisamente con la tradizione 

. staliniana da cui tutto il loro 
lavoro era stato per tanto 
tempo paralizzato. 

Ora e interessante osserca-
re come su uno del piu re-
c«nti numeri delle Isvestla sta 
stato pubblicato un articolo 
per ricordare non tanto i la-
vori della conferenza nel loro 
complesso. quanto lo spinto 
antistalinista che U anim*. n 
quotidiano della sera ricorda 
in particolare: - Per la prima 
t>dta fu detto ailora a gran 
voce che lo spirito di partito 
della scienza storica e induso-
lubilmente legato alio scrupo-

• lo di obiettipita -. Lo slesso 
articolo dta una decistone 
del partito che tntrftaoa 0" 
storici a - condurre una lotta 
per la liQuidaztone delle aan-
nose consegueme del eulto 

- di Stalin . . Qulndi le tevestia 
aggiung«no. eomt loro com-

* mento, questo pauaggio che 
t- citiamo integralmente; • * 
* dooere degli storici sooietlcf 

opporsi risolutamente od oam 
, tentatiro di deniarare la sto-
u < rfa del nostro paese o dt tcuo-
; tere le fondamenta della teo-
; Ha marxista-lenlnista col pre-
r. iesto di lottare eontro il eul-
:-5 to della personalita. Le for-
U mulazioni di alcuni editonali 
fc' delle rioiste storiche lascxano 
fc perd pensare che ci si posso 
" e debba limitare alia critlca 

di coloro che. per lottare con-
„ tro il cutto tentano di nvede-
>-'• re ueriM Indiscutibiti Tale 
f^critica. beninteso, e necewa-
.,: Ha, mo essa non deve sosti-

, tuire do che e essenzialt: la 
,\ ttquidaxione delle corueguen-
• M del culto staliniano •. 

>->/ Un libro di Norman Kogan 

LWFALM E 
GLI ALLEATI 

Ghis«ppa) Boffffi 

Norman Kogan, profes-
sore di storia all'universita 
del Connecticut, e uno di 
quegli intellettuali ameri-
cani di orientamento de-
mocratico e rooseveltiano 
ai quali il contatto col 
gruppo degli emigrati an
tifascist! italiani che face-
va capo a Gaetano Salve-
mini ha insegnato a guar-
dare alia storia e alle cose 
del nostro paese con una 
penetrazione certo di gran 
lunga superiore alia media 
della maggior parte - de
gli osservatori statunitensi, 
ma non disgiunta da una 
forte accentuazione dei lo
ro schemi politici. I libri e 
i saggi del Kogan sono per-
cid di quelli che si leggono 
con una attenzione e un in
teresse tutti particolari fra 
quelli che studiosi di altri 
paesi hanno dedicato alia 
storia e alle vicende piu 
recent! dell'Italia: la curio
sity per l'impronta lasciata 
nel giudizio dalla partico
lare prospettiva nazionale 
si salda alia discussione 
con uno dei filoni piu viva-
ci del pensiero politico ita-
liano contemporaneo 

- II punto di vista ameri-
1 cano e ad esempio ben vi-
sibile in questo volume su 

1VItalia e gli alleati nel 
quale Norman Kogan esa-
mina la politica italiana 
verso gli alleati e la poli
tica degli alleati ' verso 
l'ltalia durante e dopo la 
seconda guerra mondia-
le (1). Come . a ebbe ad 
osservare Roberto Batta-
glia a proposito di una re-

• lazione sui rapporti fra la 
"politica americana e la Re-
sistenza europea presenta-
ta dal Kogan al congresso 
di Milano dedicato alio stu
dio delle relazioni fra la po
litica degli alleati e la Resi-
stenza, la identificazione 
fra gli ideali dello storico 

, e la politica deH'ammini-
strazione democratica si 
rispecchia nella sostanziale 
accettazione della linea di 
principio della politica 
americana, in una sua giu-
stificazione. A ragione il 
Kogan distingue costante-
mente fra politica inglese 

<e politica americana nei 
confront! dell'Italia duran
te la seconda guerra mon-
diale. Se, infatti, la politica 
inglese ispirata da Chur
chill punt6 costantemente 
sulla definitiva eliminazio-
ne del pericolo che l'ag-
gressione fascista aveva 
fatto correre alia sicurez-
za imperiale nel Mediterra-
neo e mird ad un indeboli-
mento politico ed economi-
co dell'Italia, altrettanto 
non pu6 dirsi e in tutte le 
fasi di questi rapporti per 
la politica americana, che 
cercd : di condizionare la 
politica di Churchill, di di-
stinguere fra il regime fa
scista e il popolo italiano 
e in un primo tempo alme-
no di prendere alcune ini-
ziative concrete in questa 
direzione. Se la politica in
glese verso l'ltalia aveva 
una tradizione sulla quale 
misurarsi, altrettanto non 
poteva dirsi per la politica 
americana: di qui la piu ri-
gida fermezxa della prima 
e le oscillazioni della se
conda. -

Sempre a ragione il Ko
gan osserva che le mire 
conservatrici sul terreno 
sociale e la difesa ad ol-
tranza della monarchia sul 
ptano istituzionale tenace-
mente perseguite dalla po
litica inglese in Italia en-
trassero in qualche modo 
in - contraddizione con 
1'obiettivo generate di quel-
la stessa politica di un in-
debolimento politico ed 
economico. Ma quando il 
Kogan ammette che alia 
fine dell'estate del 1944 la 
politica americana verso 
l'ltalia comincid a subire 
un cambiamento e ad esse-
re ispirata dalle preoccu-
paziom per la stabilita del-
1'assetto sociale , italiano e 
per rinserimento dell'Italia 
in un movimento del com-
mercio mondiale che aves-
se il suo centro negli Stati 
Uniti. invano si cerchereb-
be traccia di una domanda 

{larallela a quella formu-
ata per la politica inglese, 

e cioe relativa alia coeren-
za interna fra i fini dichia-
rati e , i mezzi effettiva-
mente seguiti. Per non 
parlare poi della politica 
del terzo alleato, l'Unione 
Sovietica. la politica del 
quale verso l'ltalia e sog-
getta ai traltamenti piu di-
vsrsi: ora sottoposta al-
1'indagine delle sue mire 
piu riposte (come e 11 ca-
so, per esempio. per il ri-
conoscimento del govemo 
Badoglio a w e n u t o nel 
marzo 1944), ora denun-
ciata come pura, semplice 
• indiscriminata awers io -
IM v e n o r« f gressor* tcon-

fit to. Su questo punto, la 
ricerca non si articola af-
fatto in una misura mag-
giore. 

Piu mossa e sostanziosa 
e invece l'altra parte del-
l'indagine, quella rivolta 
alia politica italiana verso 
gli alleati, - e nella quale 
il Kogan utilizza numerosi 
documenti editi nella stam-
pa e nella pubblicistica 
americana. Per questo 
aspetto, quel rapporto con 
l'emlgrazione antifascista 
italiana induce il Kogan a 
formulare alcuni giudizi 
assa' penetranti sul carat-
tere della politica estera 
fascista, sulla • incapacity 
del re e dei frammenti del
la vecchia classe dominan-
te italiana ad imboccare 
una politica nuova. sulla 
forza delPantifascismo ita
liano, dagli - scioperi del 
marzo 1943 alia politica 
unitaria dei Comitati di Li-
berazione Nazionale, sulla 
moderazione e sul realismo 
dei quali seppe dare prova 
nel condurre la > guerra di 
liberazione e nell'aprlre la 
strada alia ripresa demo
cratica dell'Italia. Sara pe
rd da aggiungere che sul 
conto di quella influenza e 
probabilmente da ;• porre 
anche un anticomunismo 
aprioristico e dichiarato 
che tende a riproporre in 
sede storica tutte le oble-
zioni - rivolte dalle terze 
forze alia politica del Par
tito comunista italiano, dal
la < svolta > di Salerno al
ia Repubblica, senza ag-
giunta o ripensamento al
cuni. 

II Kogan, da buon salve-
miniano, conserva seri d e 
menti di pessimismo lntor-
no alle possibility di svi-
luppo democratico dell'Ita
lia e della sua politica este
ra. Da un suo libro recen-
te, scritto alcuni anni dopo 
a quello ora presentato al 

pubblico italiano (The po
litics of Italian Foreign Po
licy, F. A. Praeger, New 
York, 1963) sembra per6 
che essi si siano venuti ul-
teriormente specificando 
rispetto a quelli del persi-
stere di gruppi neofascisti, 
del carattere infido di una 
burocrazia che non ha su-
bito epurazioni sostanziali 
o di una scarsa disponibili-
ta europeistica. ., • 
- La • scelta compiuta dat 

gruppi dominanti italiani 
di liberalizzare gli scambi 
commerciali, di chiedere 
forti aiuti americani e di 
reclamare l'adesione al Pat-
to Atlantico, come sempre 
piu largamente si viene te-
stimoniando, in mezzo ad 
un entusiasmo assai limita-
to dei suoi partners occi
dental!, non sembrano al 
Kogan essere stati forieri 
di un processo di stabihz-
zazione e di assestamento 
della democrazia in Italia. 
Naturalmente anche il Ko
gan di oggi Insiste nel suo 
anticomunismo e nell'af-
fermare, secondo un giuo-
co di idee che al lettore ita
liano non apparira certo 
molto originale, che il par
tito comunista e il movi
mento operaio hanno fat
to il giuoco delle classi do
minanti. Ma chi conosce le 
posizioni che noi abbiamo 
sostenuto in questi ultimi 
venti anni non tardera ad 
accorgersi che in una cer
ta misura lo storico ameri-
cano vi si e accostato nella 
sua opera piu recente piu 
di quanto forse a lui stes-
so possa risultare. 

Ernesto Ragionieri 

Centosettanf anni di lotte 

1) Norman Kogan, L'ltalia 
e gli Alleati, trad, di Augusta 
Mattioli, Lerici Editor! Mila
no, 1963, pp. 254, L. 3000. 

1898: le operate della Manlfattura Tabacchi di Milano escono dallo stablllmento. Quette operate, insieme con quelle dell'induetrla tessile, earanno 
all'avanguardia nell'organizzazlone delle Leghe e nella lotta per I'emancipazione. (A destra): Le donne Ingleii chledono II dlrltto dl voto con uno 
sciopero della fame. La reazlonaria • Domenica del Corriere > commenta: « Femminitmo erolcomico: lo sciopero della fame delle suffragiste Inglesl 
Interrotto con la loro nutrizlone forzata In priglone >. 
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In margine a una ristampa 
di Galvano della Volpe 

Alienazione e 
umanesimo 

rivoluzionario 
Si discute molto. in questi 

ultimi tempi, intorno al con
cetto di umanesimo. inteso co
me finalita. o almeno tenden-
za, della cultura. Buona parte 
di questa discussione trae ori-
gine, come spesso accade. dnl-
la ambiguity e dalla confu-
sione che riempiono gli usi 
del termine - umanesimo -. Vi 
e infatti un umanesimo cri-
stiano. un umanesimo spiri-
tuallsta, un umanesimo laico 
e immanentistico (terreno). 
ma legato a valori tradizio-
nali ed aristocratici Contro 
questi vari umanesiml, tutti 
egualmente rientranti nel 
mondo cristlano-borghese e 
nella sua coscienza ideologlca. 
corretta sembra la presa di 
posizione critica. rientrando 
essi nella generics aspirazione 
di modiflcare o correggere 
dall'interno una society e una 
cultura lnchiodata alle pro
prie contmddizionl di classe. 

Economia 
ed etica 

T 

Pub anche accadere che po
sizioni ed aspetti di tale uma
nesimo cristiano - borgbese 
vengano, temporaneamente e 
marginalmente. assunti all'in-
teroo del movimento operaio 
rivoluzionario mantista L'ul-
timo a stupirsene e proprio il 
marxista, ben consapevole del 
fatto cbe la cultura domi
nant e e quella della classe do-
mi nante. e che oella vita cui-
turale non esistono comparti-
menti impenetrabili: tanto piu 
poi, quando. come nel caso in 
questione, non solo la pro
pria tradizione culturale spe-
ciflca (il marxistno), ma l*es-
senza stessa della critica alia 
classe antagonists, pone In 
primo piano la sollecitazione 
umanistica, ha per fine, con
tro il domlnio delle cose. 
degli oggetti. delle merci, U 
ripristino di rapporti umani 
eoncretL Si tratta percib di 
chiarire in che senso da parte 
marxista si parti di umanesi
mo, e come Tumanesimo mar
xista. lungi daU'affiancarsi a 
quello cristiano-borgbese lo 
contrast! alle radlci e ne pro-
vochi — In linea teorica come 
in linea pratlca — una crisi 
rlsolutlva. 

Assal opportuna apparc, in 

Suesto quadro, la ristampa 
1 un sruppo di serittf cbe 

Galvano della Volpe, gia tra 
fl IMS • M IMS, *vm* dedi

cato a quest! temi (Galvano 
della Volpe. Umanesimo po
sitive e emancipazione marxi
sta. Milano, Sugar. 1964, pagg 
273, L. 1.500). Qui. In primo 
luogo. la cootruzione di un 
nuovo umanesimo positivo 
viene ricondotta, secondo la 
lettera dei testi marxiani ret-
tamente interpretatt, -alia so-
luzione del problema dei rap
porti di economia e etica*. ad 
un fatto cioe cbe non Impli
ca soltanto la critica e la 
trasformazione di valori cul
tural i (sovrastrutturali), ma 
affonda, materialisticamente, 
nella societa e in quel rap
porti di produzione cbe ne 
costituiscono la struttura de-
terminante. 

E* in questo ambito, l'am-
bito del - lavoro - che si 
genera, nelle condizloni del
la proprieta privata dei mezzi 
di produzione. il fenomeno 
della alienazione, di cui (se
condo quanto sottolinea Marx 
nei Manoscrittl economlco-
filo3ofici del 1844) la divisione 
del lavoro e essa stessa un 
aspetto. «La divisione del la
voro — osserva Marx — ci 
mostra cbe. ficcbe gli uomini 
si trovano in una society na-
turale. fincbe. In conseguenza, 
esiste la scissione fra gli lote-
ressi particolari e gli inte
rest! comuni, fincbe l'attivit* 
non e dunque divlsa voloo-
tariamente, l'atto propno del-
I'uomo diventa per lui una po-
tenza straniera. esteriore. cbe 
lo d&mina, invece di esser da 
lui domlnata*. 

Commenta Galvano della 
Volpe: *La ragione? La ragio
ne. profonda. e implicitamente 
nel gia detto: nella divisione 
naturale e non volontaria, im-
mediata. del lavoro: nella con-
seguente casualitA e accidenta-
liti delle condizloni dl vita 
degli individui umani; nel ca
rattere di society naturale, 
astratta, accidental anch'es
sa. cbe ba cosl la coUabora-
zione non volontaria degli in
dividui alia produzione: onde 
la potenza produttiva non e 
veramente per gli individui 
una polenza o forza sociale 
cioe umana, bensl e una po
tenza inumana, estranea. mor-
Uflcante, e oppressiva-. 

Parlare della possibility di 
realizzare. airinterno di una 
societa cosl caratterizzau dal
la alienazione e dalla divisio
ne del lavoro, un •umanesi
mo », cioe una vita umana per 
tutti i guol membri, • una pa-

lese contraddizione. La via 
deU'umanesimo passa, e non 
pu6 non passare, attraverso 
la trasformazione dei rapporti 
di produzione, una battaglia 
« umanistica • e una battaglia 
che miri a questa trasforma
zione, una cultura umanisti
ca e una cultura che tale tra
sformazione si ponga come 
fine. 

Qui occorre certo specifl-
care e distinguere — anche 
oltre il discorso, condotto al 
livello teorico, dl della Volpe. 
Spedflcare e distinguere, so-
prattutto per evitare il rischio. 
cosl facile, di una meccanica 
riduzione della attivita cultu
rale a mera propaganda, ri
schio contro cui ben ci poneva 
in guardia Gramsci. Intanto e 
da osservare che nella lotta per 
una nuova cultura portata 
avanti in nome deU'umane
simo marxista grande rilievo 
assumono tutte quelle opere 
cbe mirano alia distruzione 
della coscienza borghese. al 
suo meccanicismo e utilitari-
smo. e soprattutto alia sua fi-
nalizzazione dell'uomo alia 
produzione in generale, al 
rapporti borghesi di produ
zione in particolare. 

Arte e cultura 
contemporanee 

Da qui D possibUe recupe-
ro di tanta parte della cultu
ra e dell'arte contemporanea 
cbe gli schematism) di un 
grande critico come Lukacs. 
ad esempio, banno incluso, 
negativamente. nelle catego-
rie di decadenza e di irrazio-
nallsmo. Se si e voluto sotto-
llneare ci6. e perche spesso 1« 
difficolta in campo marxista 

' a cogliere positivamente 1 va
lori eversivi, di fronte alia 
coscienza borghese. di tanta 
parte della cultura e dell'arte 
contemporanea. pu6 indurre 
— o pu6 avere indotto — a 
generare. o a perpetuare 
I'equivoco tra l'umanesimo 
positivo del pensiero rivolu
zionario. con quello regres-
sivo, a nella migliore delle 
ipotesi, riformista. cbe da 
altri si lpotizza e si Ideallzza 
come fine della cultura: ma di 
una cultura, come si direva 
all'inizio. ancora tutta cristia-
no-borgheae. 

Sulla storia e sul problema della 
emancipazione femminile, in Italia & 
stato scritto e pubblicato in un certo 
senso troppo, in un altro troppo poco. 

E' stato scritto e pubblicato troppo 
se si pensa ai saggi su problemi e 
periodi particolari; agli innumerevo-
li libretti e opuscoli diffusi da varie 
associazioni femminili; ai generici 
appelli che alcuni partiti, spesso con 
non troppa coerenza e onesta intel-
lettuale, lanciano all'elettorato fem
minile; al profluvio di articoli e in-
chieste che compaiono sui rotocalchi 
e che quasi mai riescono a dare una 
idea chiara e completa della condi-
zione della donna. E si pensi anche 
alia produzione letteraria e cinema-
tografica moderna che troppo spesso 
sfiora soltanto, in chiave storica, o 
grottesca, il problema della emanci
pazione femminile. ' 

E' stato invece scritto e pubblica
to troppo poco se si ricercano tenta-
tivi di ricostruzione sintetica ma pro
fonda e disinteressata della storia 
della emancipazione femminile, de
gli sforzi e delle tappe reali, ben 
identificabili cioe" in concreti avveni-
menti di importanza nazionale, quin-
di non solo femminile ma soprattut
to economica e sociale, che siano 
stati compiuti dalle donne per con-
quistare quella che si ama definire 
< emancipazione femminile >. 

Ecco perchi, senza tema dt esage-
rare, il lavoro di Luciana Capez-
zuoli e di Grazia Cappabianca che 
arricchisce VEnciclopedia Tascabile 
degli Editori Rtuniti di un nuovo 
volumetto, e lode vole, utile e oggi 
addirittura necessario. • 

Con una prosa essenziale, senza 
per questo rinunciare a sottolineare 
con responsabiliti e sicuro possesso 
di dati storici le sfumature che de-
terminarono il vario colorirsi del 
problema femminile nelle singole 
correnti ideologiche e politiche. le 
autrici hanno delineato una Storia 
della emancipazione femminile dalla 
Rivoluzione francese ai qiorni nostri. 
II punto di partenza dell'esame rive-
la gia la concretezza dt intenti del-
I'opera. Accantonate le affascinanti 
ma sterili discussioni precedent!, si 
parte dalla RinoZuzione francese per-
chi e solo ailora «che il femmini-
smo diventa pratico *. Da quel mo-
mento in poi vengono messe a fuoco. 
accantonando ogni inutile aneddo-
tica, le figure dt quelle donne che 
seppero crearsi un varco nella poli
tica delVEtd Contemporanea per far 
sentire la loro voce, per proclamare 
i propri diritti: le piu famose come 
George Sand ridimensionate in una 
piu reale interpretazione del loro 
pensiero e delle loro azioni; le meno 
note — come Linda Malnatt o Giu-. 
ditto Brambilla — rivalutate nei lo
ro attivi slanci che dettero impulso 
ai primi sindacati femminili in Italia, 
• Di ogni ftgura, comunque, sia essa 

Anna Kuliscioff, sia essa Annamaria 
Mozzoni, non viene data una inter
pretazione statica, ne oleografica: le 
loro idee, i loro programmi sono 
visti in accordo con la situazione sto
rica e politica e perfino — per quanto 
la rapiditd dell'opera lo consenta — 
senza trascurare i contrasts che esse 
incontrarono non solo in seno al mo
vimento politico piu generale, ma 
anche all'interno dei partiti in cui 
militavano. 

Non i, perd, soltanto Topera in-
telligente dt queste donne a deter-

zione femminile: esse vengono pre-
sentate anche quali interpreti delle 
situazioni economiche e sociali in cut 
si trovavano ad operare. Cost le con-
quiste femminili vengono determi
nate dalle lotte che le donne hanno 
condotto, partecipando ai movimen-
ti dt liberazione nazionale — del Ri-
sorgimento prima, della Resistenza 
quasi un secolo dopo adeguando-
st alle esigenze dei rinnovati rappor
ti di lavoro nella societa borghese e 
capitalista, allineandosi con le lotte 
dei grandi partiti e movimenti di 
massa del '900. Questa trama con-
creta che costituisce il tessuto stori
co e sociale in cui le donne hanno 
contribuito con le loro lotte al mi-
glioramento globale delle condizioni 
dt vita, non viene mai persa di vista. 
Riesce quindi chiarisslmo spiegarsi 
perche ad una piu democratica par-
tecipazione dei lavoratori alia cosa 
pubblica abbia sempre corrispostn 
puntualmente un passo avanti sulla 
via della emancipazione femminile. 
Cost viene anche distrutto uno dpi 
pregiudizi dimostratosi il piu falso « 
il piu dannoso per il movimento fem
minile: che esso sia una catena di 
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I Al « Gramsci » di Roma 

4 lezioni di 

Jean Chesneoux 
VERTERANNO SUI PROBLEMI 
DEL MOVIMENTO RIVOLUZIO
NARIO IN ASIA E IN AFRICA 

L'lstituto Gramsci annuncla per 
I glorni 7, 8, 9. 10 aprlle, alle 
ore 19, a Roma, quattro lezioni 
del prof. Jean Chesneaux su que
stion! concernentl il movimento 
rivoluzionario e di liberazione na
zionale In Asia e In Africa. 

II prof. Jean Chesneaux, uno dei 
maggiori specialist! dl storia del-
I'Asia e In particolare di storia 
della Clna contemporanea, e di-
rettore di stud! alia VI Sezlone 
(Scienxe economiche e sociali) del-
la Ecole pratique des hautes etu
des della Sorbona di Parigl e 
membro del Comitato dlrettivo del 
Centre d'eludes et de recherches 
marxistes. E' autore di un im
portante lavoro su « II movimento 
operaio cinese • e di una storia 
della Clna contemporanea recente-
mente pubbllcata In Italia dall'edi-
tore Laterza. 
. Le lezioni che II prof. Chesneaux 
svolgera aU'lstituto Gramsci ver-
teranno aul . seguenti argomenti: 
I I . modo di produzione asiatico; 
Originalita de! process! di forma-
zlone delle nazioni In Asia e in 
Africa; La • rianlmazione * del 
passato precoionlale nei nuovi Stati 
afre-aslatlcl; Cosa • la democrazia 
nazionale. 

Le lezioni, tenute In lingua fran
cese, saranno segulte da dibattito. 
Per maggiori informazlonl, rlvol-
gersl alia Segreteria dell'Istltuto 
Gramsci, via del Conservatory 65, 
Roma, tal. 651.62*, 656.405. 
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riuendtcaziont a se stanti, che non 
faccia quindi parte della storia del-
I'umanita, che, anzi, contrapponga 
artificiosamente le donne agli uomi
ni. Le lotte per la conquista del voto, 
della paritd salariale, della parita 
giuridica condotte dalle donne sono 
invece momenti importanti, non di 
rado determinanti nella lotta di clas
se, si collegano direttamente alle lot
te contro il profitto, per la pace « 
come tali appartengono al patrimo-
nio ideale della storia contempora-

• nea. Nel libro infatti e continua-
mente sottolineato a riprova di cid 
che furono proprio i movimenti fem-
ministi legati ai partiti e ai gruppi 
piu retrivi, i nemici piu insidiosi e 
accaniti di una vera « emancipazio
ne femminile >. • 

Una simile sintesi e* stata permessa 
da un'accurata consultazione di docu
menti ed opere che, lungi dall'essere 
semplicemente elencati in una pur 
ricca bibliografia, utilissima a chi 
voglia approfondire aspetti partico
lari del problema, sono rammentati 
tn calce alle pagine, legati quindi 
direttamente alia lettura dei singoli 
capitoli. 

Ci e parsa, questo bisogna dirlo, 
alquanto sacrificata la panoramica 
del movimento femminile fuori d'Ita
lia, compendiata nei capitoli finali 
che parlano della lotta per il suf-
fragio in Inghilterra, negli Stati Uni
ti e in Francia. Ma e un difetto? 
Forse & una scelta per mettere me-
glio in evidenza la storia della eman
cipazione femminile italiana. • 

La donna sente tutta la responsa-
biliti connessa con la propria ideale 
emancipazione, cui vengono invece 
sottratti i mezzi reali di esercizio. 
Lavora alia pari con I'uomo nelle 
fabbriche; nelle zone piu colpite dal 
fenomeno della emigrazione sosti-
tuisce addirittura I'uomo nei campi, 
e ricercata e apprezzata negli uffi-
ci; e" ossigeno v it ale e indispensabile 
nelle scuole, ma sulle sue spalle 
grava contemporaneamente tutto il 
peso dell'* apostolato angelica» — 
ma piu spesso solo brutalmente fati-
coso — della famiglia. La societa non 
le k. venuta incontro creando adegua-
te condizioni per la sua libera espres-
sione: condizioni che vanno da una 
efficiente rete di servizi sociali ad 
un riconoscimento giuridico pari a 
quello dell'uomo, ad un costume me
no chtuso e retrivo. La donna ita
liana avverte quindi — piu o meno 
chiaramente — che * la rivoluzione 
dei costumi e assai piu ardua della 
rivoluzione delle idee e delle leg-
gi >; che alia teoria corrisponde una 
pratica molto superficiale, anche se 
abbastanza lusinghiera, Cid non la 
rende serena, anzi la minaccia di una 
continua insoddisfazione che sa mol
to dt ignoranza della sua vera con-
dizione attuale. Un esame obbtettt-
vo delle vicende attraverso cui il 
processo di emancipazione femmi
nile e passato in Italia, non pud che 
aiularla a superare questa crisi. Tl 
rendersi conto che I'emancipazione 
non k un regalo per lei ma una ne-
tessitd. connessa con Veconomia mo
derna e con il vivere ctuile, le restt-
tuisce il coraggio dt continuare a 
lottare per quci diritti che le ven
gono ancora negati e che sono neces-
sari non solo a let come donna, ma 
come persona che partecipa a un piu 
sano sviluppo del nostro paese. 

Elisabett* BonuctJ 
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