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Una «nuova rivoluzione femminile » scuofe la Gran Bretagna 

Le donne inglesi contestano i valori > 
di una societa egemonizzata dalluomo 

Nel giro di due anni il movimento si e batiuto per individuare una sua iinea politico indipendente • «Anche le donne sono personer* 
Oblettivi concreti: parita salariale, controllo delle nascile, uguagliama di opportunity educative, asili d'infamia e centri comunitari 

LONDRA •— Du* giovani del « Women's Liberation Movement » por-
tano on cartallo n«l quale aeno illustrate la rivendicaxioni del movi-
mento. (Telefoto AP) 

cJfo/ donne* per I'S mono 

La donna ha 
piu dimensioni 

Forse sta awenendo dawe-
ro qualcosa di nuovo nel cam-
po editoriale: qualche settl-
mana fa demmo notizia di 
una conferenza stampa du
rante la quale il settimanale 
«Noi Donne* annuncib uf-
ficialmente di essere ormal 
completamente gestito — ca
so unico in Italia — da una 
cooperativa, la cooperativa 
«Libera stampa». Unico e-
sempio di giornale senza pa
droni — o meglio i cui pa
droni sono i lettori-soci — 
esso vantava di potersi con-
siderare un giornale «al plu-
rale», non solo per via del 
titolo (ogni altro rotocalco 
femminile ha il nome, al sin-
golare, di una donna o di un 
fiore), ma per via del modo 
di affrontare i problemi. in 
maniera collettiva, vedendo-
ne prima gli aspetti genera-
li. politici e in un secondo 
tempo quelli particolari e per-
sonali. Soci e proprietari, let-
tori e redattori insieme, tut-
to il giornale di una coope
rativa va ora anche in cerca 
di strumenti nuovi di elabo-
razione giomalistica, di scrit-
tura, di linguaggio. 

II numero dell'8 marzo di 
quest'anno, giomo dedicato 
alia festa della donna, e ap-
punto il primo che nasce 
sotto la nuova gestione coo
perativa. E si potrebbe dire 
che e il primo redatto sul 
filone di una nuova esigenza 
di espressione collettiva. 

Espressione 
collettiva 

Uno dei suoi servizi piii 
interessanti, per esempio, non 
50ltanto e « sollecitato », « ela-
boratOB, nanicchito di in-
terviste », ma veramente scrit-
to da un gruppo di lettrici 
socie della cooperativa con 
la collaborazione di un gior-
nalista che funge da tecnico 
e nello stesso tempo da ap-
prendista: 50 confezioniste, 
giovanissime ragazze di un 
paesino dell'alto Lazio, vivo-
no tutte insieme una espe-
rienza di lavoro, di interesse 
non soltanto economico, ma 
soctale, politico, di costume. 
Riunite in gruppo, parlando 
un linguaggio vivo e imme-
diato che ricorda quello dei 
ragazzi di Barbiana ma e piii 
preciso e politicizzato, rac-
contano delle varie compo-
nenti della loro esperienza; 
dicono non solo della vgioia 
di decidere tutte insieme*. 
della «sicurezza che ti viene 
dal non avere piu il padro
ne)!. dell'« amicizia collettiva 
che ti sostiene in ogni mo
menta della vitas, della «fi-
ducia degli altri» che diven-
ta il problema piu ambito, 
ma anche di come il vivere 
insieme ti porti a capire i 
problemi degli altri lavorato-
ri. ti faccia sentire il biso-
gno di fare politica e cambi 
il modo di pensare di ognuna 
di loro e dell'intero paese. 

Alia storia corale di tutte 
si accompagnano storie per
sonal! alcune delle quali di 
estrema semplicita e bellez-
za: come quella, delicatissima 
e insieme importante, di Vit-
toria, rimasta incinta con il 
fidanzato e che in altri tem
pi e in altre condizioni sa-
rebbe stata facilmente preda 
della vergogna che in casi 

di questo genere colpisce le 
ragazze che contrawengono 
al « codice d'onore » del pae
se. Vittoria, che ha 17 anni, 
pero non e sola e ha una 
scelta: quella di parlare di 
questa sua preoccupazione al-
le compagne della coopera
tiva. Sicche il dramma si di-
mensiona, si assottiglia, sva-
nisce e quella che sembrava 
una disgrazia si trasforma in 
festa quando sulla macchina 
da cucire della ragazza co-
minciano ad apparire i doni 
delle socie, scarpette da neo-
nato, biscotti, golfini e il pa
dre di Vittoria esclama sba-
lordito: « Dio, Dio, com'e cam-
biato il mondo, non ho fatto 
in tempo nemmeno a vergo-
gnarmi!». 

Un'esperienza 
vera e umana 

Questa esperienza vera e 
umana inserita in una sto
ria collettiva (altro che vi-
cende caramellose di «vita 
vissuta » su cui la stampa ro-
sa versa ettolitri di inchio-
stro senza fornire alia donna 
un minimo di aiuto!) appare 
in un vasto ventaglio di ar-
ticoli e di servizi tendenti 
tutti a mostrare come a per 
contare » la donna debba rom-
pere tutte le barriere della 
solitudine che con miti e ta
bu vecchi o di nuovo conio 
la societa borghese le crea 
intorno: giustamente l'appel-
lo nasce, in un momento co-
si drammaticamente percor-
so da awenimenti gravissimi 
con una atavola rotonda» 
sulla lotta contro il fascismo 
del quale sono denunciate 
energicamente le matrici ca-
pitalistiche, alia quale pren-
dono parte due medaglie 
d'oro della Resistenza, Gina 
Borellini e Carla Capponi, e 
giovani ragazze d'oggi che la 
battaglia contro il fascismo 
la conducono nelle fabbriche 
e nelle scuole. 

La condizione della donna 
e i pericoli dell'evasione cui 
viene oggi chiamata, sia con 
le fanfare del consumismo 
sia con le pseudo soluzioni 
personali di grossi problemi 
generali, appare come tema 
costante di ogni articolo sia 
di quello che addita l'esisten-
za del cmercato delle bam-
bole » (questo il titolo di uno 
scritto di Piero Pratesi) sia 
di quello che svela come die-
tro lacrimevoli storie cinema-
tografiche del tipo « Love sto
ry* si velino problemi con
creti che nessuno sforzo iso-
lato pclra mai risolvere. 

La «tecnica » redazionale 
in questo caso e dunque — 
e per questo parlavamo di 
qualcosa di nuovo nel cam-
po editoriale — la corretta 
applicazione di una linea po
litica e del programma di una 
realta che e la cooperativa 
«Libera stampa*. Tale poli
tica e tale programma sono 
sintetizzati nel titolo della 
premessa che e raffascinan-
te capovolgimento di un al
tro, celebre, che decretava la 
desolazione umana nella so
cieta neocapitalistica: «La 
donna — questo e il titolo — 
ha piii dimensioni»: il che 
signifies che si vive dawero 
se si vive poliMcamente e se 
si riesce a vivere non una, 
ma cento, mille, mllioni di 
vite. 

DAL CORRISPONDENTE 
LONDRA, marzo 

« Anche le donne sono per-
sone», dice una delle piu no
te parole d'ordine del Wo
men's Liberation Movement. 
£' una definizione emblemati-
ca con cui pub identificarsi la 
protesta di una serie di «fi
gure » femminili. L'operaia 
pagata di meno rispetto ai 
suoi compagni di fabbrica e 
quindi sfruttata due volte. La 
moglie - madre - massaia alia 
quale, in una societa domina-
ta dalla divisione del lavoro, 
spetta il ruolo misconosciuto 
della ri-produzione, il gravoso 
compito dell'alle vamento e la 
funzione non retribuita della 
organizzazione familiare. La 
consumatrice persuasa occul-
tamente e aggredita finanzia-
riamente al supermercato. II 
rappresentante del femmineo 
(un «oggetto» desiderabile), 
che, nelle foto succinte dei ro-
tocalchi, diventa un esempio 
di bellezza mercificata e riba-
disce un particolare modello 
del comportamento in un 
mondo fatto a misura ma-
schile. Questi e altri motivi 
animano in Inghilterra quella 
che e senz'altro la piii clamo-
rosa e riuscita campagna pub-
blica degli ultimi due anni. 

Nel discutere con alcune 
delle sue protagoniste non ho 
certo bisogno che mi venga 
ricordato il successo da cui e 
stata fino ad oggi premiata la 
inizjativa. La stampa quasi 
non parla d'altro. Dapprima 
erano sorrisi di sufficienza e 
battute ironiche. Poi hanno 
capito che dovevano prendere 
sul serio la « rivoluzione fem
minile ». Ora e chiaramente in 
atto un tentativo di reintegra-
zione verso un fenomeno tan-
to nuovo e potenzialmente 
cosl «scomodo». Ma il recu-
pero va rivelandosi via via 
sempre piii difficile. Giorni fa 
il Movimento per la liberazio-
ne delle donne ha tenuto a 
Londra la sua prima manife-
stazione nazionale. E* stato 
un imponente raduno di cui, 
owiamente, non si era mai 
visto l'uguale. Ha fatto an-
cora parecchi pass! in avan-
ti «la marcia piii lunga di 
tutte»: quella dell'emancipa-
zione femminile. 

Come in America, il fronte 
e un amalgama di varie ten
derize che, mentre esprimo-
no un volto fortemente auto-
nomo, sono ancora alia ri-
cerca di una propria fisiono-
mia coerente. Ma, a differen-
za degli USA, non e la corren-
te « femminista » che prevale. 
Qui in Inghilterra il tono del 
dibattito e piii contenuto, ri-
fuggendo dai gesti a sorpre-
sa, vuole stimolare piuttosto 
una provocazione intellettua-
le, cerca di farsi sempre « di-
scorso politico ». 

Le tradizioni contano e le 
radici sono profonde. La lot
ta delle suffragette, sessanta 
anni fa, e un dato storico ina-
lienabile. Ma nessuna delle 
«liberate » di oggi e disposta 
a fare molti compliment i al 
riguardo. <r Fecero tanto chias-
so per un diritto elettorale 
che doveva essere loro conces-
so in ogni caso: strapparono 
la promessa uguagliama nel 
voto al liberate Lloyd George 
in cambio della collaborazione 
plena alio sforzo produttivo 
durante la prima guerra mon-
dialeu. Cosl viene archiviato 
senza tante cerimonie, un bra-
no del costume nazionale. 

Chiedere delle «concessio
ns », legandosi magari ai can-
celli del parlamento come le 
suffragette, non e nello spi-
rito delle «militanti» di og
gi. Tre di esse sono state re-
centemente processate per a-
ver tentato con petardi, urla, 
manifestini, farina e coriando-
li, di sgombrare la scena del-
l'ultimo concorso di miss 
mondo da esse definito «un 
mercato delle vacchen. Come 
prima cosa le imputate han
no affermato un inedito 
sprincipio di legittima suspi-
cione»: «r Non riconosciamo 
questa Corte perche e tutta 
composta di maschis. Soffo-
cato dallo stupore sotto il 
parrucchino, il giudice dovet-
te assistere all'autodifesa del
le tre giovani. Per vari giorni 
continuo a ruotare uno sguar-
do smarrito dietro gli occhia-
li a lunetta. Non riusciva a 
capire. Ai suoi tempi le suf
fragette erano fastidiose ed 
esibizioniste. Per attrarre pub-
blicita cercavano sempre di 
buttarsi sotto il cocchio rea-
le. Ma in fondo volevano solo 
emulare l'«uomo» nelle sue 
prerogative pubbliche. Quel 
che non si sarebbero mai so-
gnate di contestare erano i 
« valori » di una societa fon-
data sull'egemonia maschile. 
Ma questa — rispondono le 
mimputate* odierne — coin
cide con la gestione capitali-
sta e la rafforza. 

Tutto incomincib nell'autun-
no-invemo del 1968. II congres-
so sulla «dialettica della 11-
berazione > aveva lasciato 
grande eco. II progetto della 
«anti-universita *, a Londra, 
sembrava awiato al consoli-
damento e aveva frattanto co-
minciato a divulgare Marx e 
Freud, la critica della fami-
glia e le tattiche della guer-
riglia. Su qualche rivista po-
litico-culturale erano compar-
si i primi intelligent! saggi sul
la condizione della donna. Ai 
crescenti segni di aggregazio-
ne spontanea fece seguito la 
fondazione del Movimento nel 
febbraio del 1969. Nel settem-
bre dello stesso anno veniva 
formata la Federaztone dei 
vari gruppi londinesl che com-
pongono la Workshop, l'offi-
cina-progetti della compagna. 
Nel febbraio 1970 e nato il 
comitato di coordinamento 
nazionale che comprende cor-
rent! come quella per nl'e-
guaglianza dei diritti*, quel
la delle «madri in lotta*, 
quella delle «donne social!-

ste ». Successivamente, ad Ox
ford, si tenne una conferenza 
che servl a precisare gli o-
biettivi dell'agitazione. 

In quell'occaslone (i rap-
presentanti della stampa ven-
nero per la prima volta in-
vitati a seguire i lavori) mi 
ricordo che le tenderize fem-
ministe erano ancora in evi-
denza cosl come certi attac-
chi «esterni» che tentavano 
senza molto successo di por-
tare dentro il movimento una 
certa esasperazione ideologica 
di gruppetto. Da allora il Wo
men's Liberation Movement 
ha sempre di piii cercato di 
individuare una sua linea po
litica indipendente. La strut-
tura federativa e fra le piii 
flessibili e mira ad accoglie-
re tutte le espressioni auten-
tiche della base. A Londra ci 
sono gia quindici gruppi lo-
cali impegnati in progetti par
ticolari. Liverpool e altri cen
tri del triangolo industriale 
delle Midlands sono molto at-
tivi. 

Da quando e sorto il Wo
men's Liberation Movement 
non ha cessato di meraviglia-
re per la sua vivacita. Le ri-
chieste alia manifestazione 
del 6 marzo erano: 1) parita 
salariale; 2) controllo delle 
nascite; 3) eguaglianza di op

portunity educative; 4) asili 
di infanzia e centri comuni
tari. Sono tutti punti che il 
movimento sindacale e labu-
rista hanno in diversi mo
ment! sollevato e lasciato poi 
scivolare di nuovo nei vicoli 
del compromesso e dell'iner-
zia. Parra strano ma nell'In-
ghilterra di Sylvia Pankhurst 
l'eguaglianza e la parita sono 
ben lontane dall'essere effet-
tive. Le donne superano di 
un milione e mezzo la popo-
lazione maschile ma costitul-
scono appena un terzo della 
forza lavoro e guadagnano in 
media il 40-50% in meno men
tre le loro « chances » educa
tive sono di uno a tre rispet
to all'uomo. 

Non a caso ! laburisti ave-
vano lanciato l'obiettivo della 
parita salariale neU'industria 
entro il 1965. Ma v'e ben al
tro. Per quel che riguarda i 
settori socialisti del Women's 
Liberation l'azione deve par-
tire dalle radici: uno sforzo 
di ricostruzione di una forza 
materiale e di una coscienza 
concreta che, nell'autonomia 
dell'organizzazione, dovra con-
fluire nella lotta generate del 
lavoro, tutti insieme, uomini 
e donne. 

Antonio Bronda 

Una lettera aperta delle comuniste americane nell'anniversario dell'8 marzo 

// partito di Angela Davis 
oik dome di tutto il mondo 
Condanna per I'aggressione in Indocina - Impegno di lotta contro il razzismo e le discriminazioni 
social! - Appello per la liberazione della giovane militante negra ingiustamente imprigionata 

IL PCUSA, il partito di Angela Da
vis, ha inviato in una lettera aperta i 
suoi «piu caldi e fraterni augur! alle 
donne del mondo che si battono corag-
giosamente contro il razzismo e la re-
pressioneu e che dedicano 1 loro sforzi 
alia pace ed airindipendenza delle nazio-
ni e del popoli. II messaggio, firmato 
da Alva Buxenbaum, presidente della 
commissione femminile del partito af-
ferma: 

«Le donne negli Stat! Unitl, nere, 
bianche, chicane, portoricane e India-
ne sono amareggiate e spinte verso 
un'azione piii ampia dall'allargarsi del
la guerra in Indocina. 

« Sentiamo l'odio contro 1'amministra-
zione Nixon per I'aggressione in Cam-
bogia e ora nel Laos, per la ripresa 
dei bombardamenti sulla RDV, e per 
le minacce contro la Repubblica popo-
lare cinese. Quest! atti di brutale ag-
gressione invitano ad un'attivita piii so-
stenuta delle donne degli Stati Unit! 
e d! tutti i Paes! per porre fine a que
sta guerra criminale. 

« Con ancora maggiore energia, le don
ne degli Stati Unit! si impegnano nella 
lotta contro gli effetti della politica im-
perialistica di aggressione degli USA al-
l'interno stesso del Paese. La lotta con
tro il razzismo e l'oppressione politica 

e simboleggiata dal crescente appoggio 
di settori sempre piii importanti del 
nostra popolo, per la liberazione della 
nostra compagna Angela Davis, la qua
le sta affrontando una possibile sen-
tenza di morte come vittima di una 
delle pegglori montature nella nostra sto
ria e delle centinaia d! altri detenuti po
litici a quest'ora nelle career! degl! Sta
ti Uniti. 

uMigliaia di donne lavoratrici, nere e 
bianche, partecipano alle lotte contro la 
miseria e l'oppressione. Sono sempre 
di piii una forza decisiva e la spina 
dorsale di azionl rivendicative. Chiedo-
no lavoro a paga equa, misure per l'as-
sistenza gratuita e su una base di 24 
ore, universale, dell'infanzia e per quel
le soluzioni che garantiranno i diritti 
delle donne di partecipare pienamente 
e in modo equo in tutti gli aspetti del 
lavoro e della vita. 

«Da queste lotte nel cuore dell'impe-
rialismo rivolgiamo di cuore quest! au
gur! alle donne eroiche dell'Indoclna, 
a quelle del Paes! socialisti, di Cuba, 
del Cile, dell'America Latina, della Co-
rea popolare, del Paes! arabi, di tutto 
il mondo. 

«II PCUSA — prosegue il messaggio 
— celebrera la Glornata internazlonale 

della donna quest'anno con un incon-
tro che si terra il 21 marzo sul tema 
"Un saluto a Angela Davis" e a tutte 
le donne che lottano contro la guer
ra, il razzismo e la repressione. In que* 
sta occasione, rivolgeremo in partico* 
lare un saluto alle centinaia di donne, 
di lavoratrici nere, le quali sono state 
le pioniere nell'organizzare le donne 
lavoratrici non organizzate, specialmen-
te nel Sud, e che rappresentano la par
te piii oppressa della nostra societa. De-
sideriamo salutare anche le donne chi
cane, le braccianti del Sudovest del 
nostra Paese. Speriamo che questa occa
sione dara un impulso importante al
ia lotta per la liberazione della nostra 
compagna Angela Davis. 

«In occasione del nostro incontro vor-
remmo trasformare il nostro augurio 
alia compagna Angela Davis in un au
gurio internazionale. Per ci6 chlediamo 
che siano inviati messaggi di solidarie-
ta in occasione della Giornata interna
zionale della donna e che sia rinnovato 
l'appoggio per la liberazione di Angela 
Davis. I messaggi — conclude la lette
ra — possono essere inviati alia Com. 
missione nazionale femminile del PC de
gli USA: The national women's com
missions, CPUSA, 23 W. 26 street, New 
York, N.Y. 10010 ». 
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