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GaiP 
Ritorno narrativo di Romano Bilenchi 

U educazione 
sentimentale 
di Rosai 

Cronaca d'una generazione che prese lucida coscienza del fasci-
smo attraverso i « silenzi » del grande pittore fiorentino - ll potere 
manifestante del linguaggio e della parola - Lo scrittore e la verifa 

Per Rosai (disegni di Fernando Farulli) 

Per Romano Bilenchi, la 
letteratura narrativa — ma 
sarebbe meglio parlare di 
cronaca, cosi come la in-
tendevano un Compagni o 
un Villani — e la forma 
piu alta di storiografia. La 
differenza tra il raccontare 
storia e narrare storie sta 
nella scelta, che soltanto lo 
scrittore pud compiere. tra 
cid che si deve e cid che 
non e necessario racconta
re. Mentre lo storiografo 
narra tutta la storia, il nar-
ratore deve raccontare so
lo alcuni momenti significa-
tivi della storia. Nel libro 
I silemi di Rosai (Edizio-
ni Galleria Pananti, Firen-
ze, pagg. 87. lire 15.000), 
che precede di poco la ri-
stampa einaudiana di cin
que racconti sotto il titolo 
II processo di Mary Dugan 
e altri racconti e 1'imminen-
te nuovo romanzo II bolto-
ne di Stalingrado. si ha la 

conferma r.i quanto si e ik-i 
to. II libro e un omaggio 
all'amico pittore, a Ottone 
Rosai. ma si trasforma fin 
dalle primissime battute in 
un racconto generazionale 
in cui i due momenti, quel-
!o che definiremo storiogra-
fico e quello che definire
mo narrativo, si fondono al
ia perfezione: lo storico ci 
dice tutto e in maniera de-
flnitiva intorno alia genera
zione che visse il fascismo 
c di sinistra » e il narratore 
da fondo al potere manife
stante della parola. 

In questi anni, sono stati 
pubblicati molti libri su 
quell'abbaglio generaziona-
nale. Elio Vittorini aveva 
gia scritto parole precise 
nel romanzo II garojano ros-
$o e nella prefazione alia 
ristampa del '47. Poi il di-

scorso era mutato, e in que
sti ultimi tempi si e assi-
stito a un ritorno a tesi po
co convincenti. a rilanci di 
teorie che riproponevano 
con ingenua o con sornio-
na ambiguita una soini-
glianza, talora una conti-
nuita, tra fascismo « di si
nistra », o delle origini. e 
socialismo. L'antifascismo, 
poi. sarebbe stato addirit-
tura il risultato di un tra-
vaglio interno del fascismo. 
La verita, nel libro di Bi
lenchi, e delta nuda e cru-
da a pagina 55: < lo co-
minciavo a capire di es-
sere caduto in uno dei tan-
ti "bellissimi inganni" che 
il regime tendeva agli ita-
liani, e che il nostro non 
era che un agitarsi a vuo-
to che non avrebbe porta-
to a nessun risultato, anzi 

" avrebbe illuso altre perso-
ne. soprattutto i giovani ». 
II fascismo dunque non era 

• rivoluzione: era. per quei 
giovani. uno sterile abba- -
glio generazionale. e quelli 
tra loro che avevano cre-

- duto alia « rivoluzione > fa
scism. se volevano fare la 
rivoluzione socialista dove-
vano abbandonare il fasci
smo e cercare — solo a 
questo punto cominciava il 
travagho — gli uomini che 
fin da principio avevano ri-
conosciuto il segno di clas-
se nel movimento fascista 
e nel regime. 

Bilenchi epifanizza que
sto momento di storia con 
linguaggio di cronista. Nel 
racconto. Ottone Rosai 6 il 
dcuteragonista : protagom-
sta e il narratore che. at
traverso I'amicizia di Rosai, 
attraverso le sue parole, 
ma soprattutto attraverso i 
suoi silenzi. le sue ire. i 
suoi abbandoni, scopre il 
mondo dei pittori e della 
politica e cosi compie la 
sua propria educazione dei 
sentimenti e delle idee. Ma 
Bilenchi e un cronista dei 
nostri giorni: dagli antichi 
cronisti. prende in prestito 
soltanto una fredda puntua 
Iita di narrazione che gli 
consente la scelta dei ma 
menti che egh vuole epi-
fanizzare: non racconta per 
esteso, secondo moduli ro 
mantico - naturalistic!, ma 
per spaccati, per tagli ver-

• ticali, in profondita.. 
Sicche egli e il solo scrit 

tore italiano contemporaneo 
che si collochi interamente 
di qua dalla lezione di Joy

ce e di Proust e dalla sco-
perta dei loro metodi nar
rative, le epifanie e le in-
termittenze, il solo che si 
danni intorno a cid che 
deve essere scritto. E' qui 
la spiegazione. non solo del 
suo metodo narrativo — 
la ricerca di cid che deve 
essere scritto —. non solo 
della sua opera, ma anche 
dei suoi lunghi silenzi. Con-
servatorio di Santa Teresa 
apparve nel 1940. La sicci-
ta nel 1941: sono passati 
piu di trent'anni. In que
sto arco di tempo la nar
rativa italiana ha sperimen-
tato due < operazioni >: una 
al livello dei contenuti (la 
sagoma balzacchiana riern-
pita di contenuti neoreali-
sti) e una al livello del lin
guaggio (la neoavanguar-
dia). II silenzio era una 
scelta. 

I racconti di Romano Bi
lenchi — se ne avra presto 
conferma nel romanzo II 
bottone di Stalingrado, tre 
momenti chiave della no
stra storia che ci dicono 
piu di quanto non riuscireb-
bero a dirci di noi cento 
volumi di un attento storio
grafo — sono i soli libri 
di epifanie della nostra nar
rativa coui°mporanea, e Bi
lenchi e il solo scrittore ita
liano che riesca a liberare 
interamente il potere ma
nifestante del linguaggio e 
della parola, a restituirci 
quel la realta seconda — ri-
cordiamo una lezione di 
Giacomo Debenedetti sui 
metodi narrativi di Joyce 
e di Proust — che e al di 
la della immediata presen-
za delle cose e che rende 
le cose degne di essere raf-
figurate. 

Ottavio Cecchi 

Originate analisi dello storico inglese Hugh Seton-Watson 

L' imper o degli zar 
dal 1801 al 1917 

L'opera di Piefro ii Grande - L'invasione napoleonica - l/arisfocrazia e I'ordino burocrafico - 1 mercanti • I con-
fadini • L'indusfrializzazione • La politica interna e estera da Nicola I a Alessandro III che gettb le basi del capi
talize) russo • Nascifa dello sciovinismo - La rivoluzione del 1905 e la roffura di arcaici equilibri di classe 

Nel 1812 Napoleone entr6 a 
Mosca. VI rlsiedette, nel mez
zo delle sue truppe, per ol-
tre un mese. Ne uscl, presa-
go della sconfitta, dopo aver-
la lasciata ardere. Ma non 
riuscl a fecondarla col seme 
del diritto e dell'ideologia 
borghese della quale rappre-
sentava, per dirla con Hegel, 
10 spirito assoluto a ca-
vallo. 

La Russia degll Czar rima-
se In tal modo al di fuorl del
la grande esperienza rivolu-
zionaria che era partita dal
la Francia del 1789 e che 
aveva investito, sconvolgen-
dole per sempre, le vecchle 
strutture aristocratico-feuda-
11 d'Europa. L'infelice cam-
pagna di Russia era stata 
certo troppo breve per sedi-
mentare tracce visibill nel
la societa russa agli albori 
del XIX secolo. Ma le ra-
gioni di questo fallimento so
no piu profonde. 

In realta non era mal esl-
stito un vero e proprio feu-
daleslmo da abbattere sul 
«continente russo». Ne vi 
era borghesia da incorona-
re. Ne e'era modo di inven 
tare una burocrazia statale 
di tipo napoleonico. dal mo
mento che cento anni prima 
Pietro 11 Grande aveva gia 
provveduto a trasformare il 
Granducato di Moscovia de
gli Ivan I I I e IV, imitando 
il modello autocratico-buro-
cratlco-militare del Regno di 
Prussia prefredericiano. 

Privilegio 
L'opera di Pietro il Gran

de fu quella di codificare in 
modo quasi illuministico 
una realta statica ma diver-
sa da quella europea, sovrap-
ponendovi un apparato sta-
tuale giuridico-formale che 
non si fondeva armonicamen-
te con l'autocrazia da un 
lato (che viveva in virtu di 
un antico «patto sociale» 
non scritto) ne con la nobil
ta dall'altro. L'imperio del
la legge, in assenza della cer-
tezza del diritto, assumeva, 
volta a volta, il carattere di 
arbitrio o di paternalismo, 
nei confronti sia degli strati 
contadini e servili sia nel 
confronti della nobilta 1 cui 
previlegl erano estesi, ma po-
liticamente limitati, a diffe
renza di quelli dell'aristocra-
zia occidentale. Nessuna rea-
le autonomla di classe per 
la nobilta, nessuna distribu-
zlone dei poteri. In Russia 
— scriveva un dlgnitario ri-
formatore all'inizio deH'Ot-
tocento — tutti sono servi: 
o dello Stato (cioe dello 
Czar), come e 11 caso dei no-
bili, ovvero dei nobill, come 
e il caso del contadini. 

AH'arlstocrazia venne dato 
in appalto l'ordlne burocra-
tico. ma con la possibility 
di acquisto di patenti di no
bilta anche per i «comuni». 
Il che da una parte riduce-
va il valore del sangue e del 
lignaggio, mentre dall'altra 
comprimeva (all'opposto di 
quanto era accaduto in In-
ghilterra). le possibility di 
crescita e dl identity della 
classe media (i mercanti), 
costretti entro vincoli giuri-
dici molto severi. 

• I confinl della condizio-
ne nobiliare — scriveva II 

Resta tuttavla dl grande 
lnteresse l'anallsl compluta 
da Seton Watson delle strut
ture dello Stato Russo nel 
XIX secolo, e in parallelo 
con questa, 11 dipanarsl del 
dibattlto lntellettuale, talvol-
ta in accordo, piu spesso in 
profondo dissenso con lo 
orientamento politico, ora 
reazionarlo, ora riformlsta, 
degli statistl e dei cortigia-
nl, da Speranskl e Saltykov, 
ad Arakceev. 

II 1905 

a Mutilazlone delle narici >. Incisione dl Chejsler 

conte Liaven durante il re
gno di Alessandro I — si 
estendono a perdita d'occhio 
fino a toccare, da un lato i 
gradini del trono e a con-
fondersl dall'altro con gli 
strati contadini». 

E' forse questo un nuovo 
modo di avvicinarsi, per uno 
storico, all'antico dibattito 
sulla natura dell'impero rus
so e sulle condizioni che nan-
no preparato la Rivoluzione 
d'Ottobre. Ed e questo il mo 
do con cui Hugh Seton-Wat
son, storico inglese gia noto 
in Italia per un discusso e 
discutibile libro sul nostro 
paese, affronta l'analisi del. 
lo Stato Russo (« Storia del
l'impero Russo a (18011917), 
Einaudi 1971, pp. 731, lire 
9.000), attraverso una minu-
ziosa ricostruzione della po
litica interna ed estera degll 
Czar che si sono succeduti 
alia testa del colosso conti-
nentale, da Alessandro I, 
l'imperatore che manc6 l'oc-
casione delle riforme, a Ni
cola I, 11 « gendarme d'Euro 
pa», ad Alessandro II «il 
liberatore» dei servi della 
gleba, fino ad Alessandro III 
che getto le basi del capita-
Iismo russo per il tramite 
dell'alleanza e dei finanzia-
menti francesl, a Nicola II, 
giustiziato dalla Rivoluzione 
nel fuoco della guerra ci
vile. 

II volume abbraccia quindi 
quel lungo periodo di sto 

ria (con una ampia Intro-
duzione che rlsale alle ori
gini dell'impero) che le vi-
cende dell'Ottobre Rosso 

• hanno spesso fatto dlmenti-
care, ovvero hanno relega-
to ai margini del ben piii 
esaltante discorso storico e 
politico sulla Rivoluzione 
bolscevica. L'elencazione pun-
tigliosa di Seton Watson 
(che 6 indubbiamente un 
conservatore intelligente) di 
tutti gli uomini e i gruppi 
dominant! che, con modi e 
strumenti assai diversi, ten-
tarono dl mutare qualcosa 
del gigante dormiente, sia 
mediante riforme dall'alto 
sia attraverso una sottile e 
difficile diffuslone delle idee 
progresslste, contribuirono 
all'avvento del movimento 
marxista russo ed al suo svi-
luppo come avanguardia co-
sciente di una giovane e 
combattiva classe operaia, 
indubbiamente rischlara il 
terreno sul quale e andata 
maturando la P.voluzione. 

II limite. pur evidente, del 
volume e oerd quello di una 
visione dc-'la storia intesa 
come percorso, aspro e con-
trastato, di alcuni uomini in 
lotta contro altri uomini od 
organizzazioni. E non gia co
me il frutto delle trasfor-
mazionl socio-economiche che 
quegli uomini e quelle or
ganizzazioni dl uomini han
no determinate e fatto na-
scere. 

Alia luce dl tale prospet-
tiva, anche l'atteggiamento 
della politica estera impe-
riale appare piuttosto 11 
portato di una tormentata e 
sppsso indecifrabile, dinami-
ca interna dell'elite dl po
tere che non il naturale di-
segno di un espansionismo 
teorizzato. E ci6 almeno fi
no alia tarda meta del XLX 
secolo, quando nel resto del-
l'Europa il nazionalismo de-
generava gia nelle prime 
forme d'imperialismo econo-
mico e militare. 

Lo stesso ben noto «scio
vinismo Grande Russo», 
staffilato da Lenin in piu 

:occasionl, ha un'origine as
sai piu recente in Russia dl 
quanto non sia avvenuto an
che in paesi di tardiva ag-
gregazione politica e terri-
toriale, come la Germania e 
Tltalia. 

Non cl sembra di andare 
lontani dalla realta. affer-
mando quindi che la radice 
di questa poco nota situa-
zione (fin troppo si 6 par-
lato di panslavismo in tem
pi andati e piu recenti) pu6 
essere individuata anch'essa 
nella particolare struttura 
dello Stato Russo, senza feu-
dalesimo e senza borghesia. 
Di qui, a nostro parere, de-
riva anche la tardiva nasci
ta del nazionalismo russo. 
«Dal punto di vista dello 
Czar, un tedesco baltico, un 
polacco o un tataro che lo 
servivano lealmente — scri-
ve Seton-Watson — erano 
sudditi non meno accettabili 
o lode vol i di un russo». E 
cid anche in presenza (so
prattutto dalla seconda me
ta dell'Ottocento) delle cor-
rentl di pensiero slavofllo. 
Le misure di garanzia delle 
frontiere. dove queste era-
no abitate da popoli dl na-
zionalita diversa, possono 
esser considerate Indubbia
mente repressive delle mi-
noranze nazionali, ma non 
necessarlamente come atti di 
nazionalismo (si pensl ai co
lon! russi lungo i confinl 
caucasici, le steppe uraliche, 
le provincie baltiche). 

La rottura di questi arcai
ci equilibri aH'interno del
l'impero Russo avvenne solo 
con la fine del secolo pas-
sato, quando furono gettate 
le basi dell'industrializzazio-
ne capitalistica intorno al 
grandi centri urban! della 
Russia europea. Attrr verso 
quei varchi passd, in pochi 
decenni, il vento della Ri
voluzione del 1905 e, infine, 
con la guerra imperiaiista 
dell'lntesa contro gli Imperi 
Centrali. la tempesta del 1917. 

I . Terebena 
del 1812 

Contadini-partiglani nella guerra palriottica C a r l o M S a n f f o r o 

Esemplare volume divulgativo di Filippo Coarelli 
nella collana «Grandi Monumenti» di Mondadori 

Arte e societa di Roma antica 
cAbbiamo sentito da tem

po affermare, e con grande 
sicurezza, la totale autono
mla dell'arte da ogni ele-. 
mento esteriore, e la autono-
ma vita delle forme artisti-
che. Tale autonomia e solo 
apparente, in quanto che i 
legami che condizionano la 
opera d'arte in rslazione con 
la societa sono piu nascosti. 
piu intrecciati che per altri 
fenomeni». 

Cosi scriveva, or son quasi 
vent'anni, Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, il maggiore fra 
gli archeologi italiani. 

Purtroppo non si pud certo 
dire che le sue istanze di 
metodo e il suo esempio di 
lavoro siano stati molto se-
guiti. Troppo spesso la ri
cerca sul terreno e lo studio 
filologico del monumento 
hanno fornito agli archeologi 
l'alibi per evitare di dare un 
fine compiuto al proprio la
voro, fare ciofe la storia del
l'arte antica. 

E quando ci si sono prova-
tl, la mancanza, a tutti i 11-
velll, di una solida base teo-
rica H ha portati, nei casi piu 
fortunatl. a scrivere del ma
nual! universitari. 

Delineare una storia del
l'arte di Roma partendo dal 

suoi monument!, e chlarime 
origini, evoluzione, significa-
ti in rapporto alia societa 
che la espresse e il compito 
non facile che ha affrontato 
Filippo Coarelli (I grandi 
monument! - Roma, Monda
dori, pp. 191. 111. a colori, 
L. 10.000). L'occaslone era 
quella di illustrare con del
le didascalie le splendide fo-
to a colori del volume della 
collana «Grandi Monumen-
t i» di Mondadori dedicato a 
Roma, e di accompagnarvi un 
testo seriamente divulgativo, 
che fondesse il tutto in un 
quadro omogeneo. Coarelli ha 
fatto questo, ma anche molto 
di piu. II discorso che egli 
serratamente svolge, pur nel 
1'economla di una trattazione 
sintetica, e esemplare per 
profondita di analisi, capaci-
ta di comprensione e di giu-
dizio, chiarezza di formula-
zione. 

La formazione di un'arte 
romana viene ricercata nel-
1'ambito della cultura che la 
ha generata, e questa con-
nessa con l'ambiente geo-
grafico, sociale ed economico 
che ne costitulsce la strut
tura. 

Le espressioni figurative so
no costantemente rapportate 

al momento storico che le de-
termina e le condiziona; il 
linguaggio formale alia com 
ponente sociologica che per 
esso si esprime; lo stile alia 
ideologia che di volta in vol
ta lo investe dei propri con
tenuti. 

Bisogna dare atto al Coa
relli che il pericolo di cade-
re in una meccanica sovrap-
posizione di fatti sovrastrut-
turali a una data realta socio
economics e superato da una 
prospettiva che sa cogliere, 
nella complessa jnterazione 
d: fattori eterogenei, le ra-
gioni di una dialettica sto-
rica. 

Ne awiene che 1 dati fila 
logic! e antiquari siano sotta-
ciuti o sacrificati all'esigenza 
di un'esposizione organica. 
ma necessariamente compen 
diosa. Anzi, proprio dall'es-
sere contesto in una rete di 
rapporti molteplici deriva c! 
dato di scavo o al monumen
to una valutazione spesso 
convincentemente originale 
(non entriamo nel merito di 
nuove datazioni o interpreta-
zionl, ma esse non manche-
ranno di Interessare gli stu
dios! speclalistl). 

Evitato e anche il pericolo, 
assai piu Insldioso, di opera-

re sulla societa romana av-
valendosi di strumenti e ca-
tegorie modeme, estranei al 
mondo antico, perch£ scatu 
renti da modelli e rapport! 
produttivi che quel mondo 
non conobbe Lodevole e a 
questo proposito 1'utilizza-
zione delle fonti antiche, che 
— opportunamente scelte — 
affiancano e integrano il te
sto, evidenziando la coscien
za che quella societa ebbe di 
se stessa. 

Displace solamente che lo 
sforzo del Coarelli sia stato 
mal compreso dal primo, for
se, dei suoi letton: Pierluigi 
Nervi che ha steso la presen-
tazione del volume. Si risen-
ts In questa queH'ammirazio-
ne astorica e fastidiosamen-
te romantics per gli antichi, 
che con cosi rozzi strumenti 
e con tanta poverta di mezzl 
tecnici hanno saputo creare 
monument! cost superbi. 
Parlare di « collaborazione », 
« efficiente prestanza fisica », 
aubbidienza di ognuno ad 
una specie di sentimento 
estetlco coralen non e ren-
dere la testimonianza miglio-
re all'autore. 

Giuseppe Pucci 

L'emancipazione femminile in USA 

Socialismo 
cibernetico 
per liberare 
la donna? 

Pericolosa svalufazione della lotta di classe nello 
studio di Schulamilh Firestone — Giusto richiamo 
alia concretezza storica e al lavoro storiogratico 

Gia Lina Tamburrino su 
queste colonno ha sottoli-
neato la diffusione di nuo-
vi test! nel movimento per 
l'emancipazione femminile 
dei nostri giorni. Al di la 
infatti dell'interesse che i 
lavori sull'argomento rive-
stono per gruppi vivaci, ma 
socialmente limitati, va ri-
levato che indubbiamente 
essi hanno suscitato in lar-
ghe masse di lettori, e nel 
dibattito culturale, una 
sempre maggiore sensibili-
ta per la condizione della 
donna. II libro di Schula-
mith Firestone («La dia
lettica dei sessi», Guaraldi 
ed 1971, pp. 247, L. 2.000), 
e in proposito dei piu sti-
molanti, e, per un marxi
sta, dei piu provocatori. 
L'Autnce, un'ebrea ameri-
cana appartenente all'ala 
avanzata del movimento 
femminista, e severamente 
e spesso giustamente cri-
tica verso gli aspetti op
portunist! del femminismo 
statunltense, anche la dove 
esso sembra piii combat-
tivo e rivoluzionario, come 
ed esempio negli ambienti 
del Black Power. 

In dieci capitoli, artico-
lati per sottotitoli, essa 
parte da un quadro della 
condizione della donna 
americana, considerando 
poi criticamente i contribu-
ti del marxismo e del freu-
dismo, e passando ad esa-
minare la connessione del
la questione femminile con 
quella infantile e razziale. 
II libro si conclude con 
uno scorcio sulle prospet-
tive del femminismo nel-
l'« era ecologica »: una « ri
voluzione » definitiva, logi-
camente successiva a quel
la di classe, per il suoera-
mento delle istituzioni at-
tuali, in primo luogo della 
famiglia, nel quadro di 
quello che la Firestone 
chiama il «socialismo ci
bernetico ». 

La differenza di fondo 
che l'A. crede di poter isti-
tuire col marxismo sta nel 
fatto che essa fa affidamen-
to, al di la dei mutamenti 
economico-sociali, su una 
utilizzazione in senso pari-
tario del progresso scien-
tifico e tecnologico: l'auto-
mazione, l'intervenlo della 
scienza in tutti gli aspetti 
della vita, concluderanno a 
suo parere un processo ini-
ziato dalla classe operaia 
sul terreno dei rapporti di 
produzione. 

La scienza 
Per diretta esperienza, 

so che questa e la linea sul
la quale si muovono spesso 
i giovani studios) della con
dizione femminile quando 
non accettano 11 ruolo di 
ripetitori; eppure, credo 
che il discorso sul marxi
smo fatto dai gruppi fem-
ministi di questo tipo, va-
da chiarito. E' vero che 
una analisi marxista della 
questione, resta in gran 
parte da fare, e vero, come 
la Firestone nota, che i 
cenni di Engels non sono 
che il principio; alio stes
so modo e fuori discussio 
ne che la vittoria della 
classe operaia e il muta-
mento dei rapporti di pro 
duzione costituiscono il 
terreno di nuove alternati
ve in cui la funzione della 
scienza risultera decisiva. 

Tuttavia ci sembra che 
svalutare il ruolo della lot
ta di classe anche in que
sto campo conduca diretta-
mente ad una genericita ed 
astrattezza inevitabili sul 
piano politico. Ma anche 

In ambito propriamente 
culturale, si pub rllevare, 
tanto per fare un esempio, 
che l'analist engelsiana 
delle origini della famiglia, 
appunto per il solido anco-
raggio ai rapporti social!, 
risulta sempre piii valida 
ed aperta delle frettolose 
conclusioni cui arrivano og-
gi la Firestone e la De 
Beauvoir. 

Due aspetti particolar-
mente interessanti del li
bro della Firestone, sono 
a questo punto da sotto-
lineare, entrambi legati al
ia sua condizione di citta-
dina statunltense, di donna 
che vive cioe nel paese dol 
tipico sviluppo capitalisti-
co: anzitutto, la descrizio. 
ne della drammaticiia del
la condizione femminile 
nel mondo spietato della 
libera concorrenza; qui sia-
mo lontani dalla critica 
moderata di Betty Friedan, 
per tanta parte condizio-
nata da nostalgie roosevel-
tiane; la Firestone risulta 
a volte perfino eccessiva 
nella tensione della denun-
cia, il linguaggio riflette 
spesso la violenza di un 
mondo che stritola gli in-
dividui indifesi. L'altro non 
trascurabile pregio di que
sto lavoro, e il richiamo 
alia storia del movimento 
per l'emancipazione fem
minile negli ultimi cento 
anni. 

Le lotte 
Vi si osserva che le fi

gure piii interessanti del 
femminismo ottocentesco, 
« ai tempi in cui alle donne 
non era permesso parlare 
in pubblico per attaccare 
la famiglia, la chies-a e lo 
Stato, che viaggiavano su 
miserabili ferrovie per rag-
giungere cittadine di man-
driani del West e parlare 
a piccoli gruppi di donne 
completamente digiune di 
vita sociale, erano certo 
un bel po' piii drammati-
che delle Scarlet O'Hara e 
delle Harriet Beecher Sto-
we e delle Piccole Oonne 
che sono giunte fino a noi... 
Ma la maggior parte della 
gente di oggi non ne ha 
mai sentito parlare... I po
chi modelli forti permessi 
alle ragazze cresciute du
rante i cinquant'jnni di 
silenzio, sono stati atten-
tamente selezionati, donne 
come Eleanor Roosevelt, 
nella buona tradizione del-
l'altruismo femminile. ec-
cetera ». 

Da parte sua, la Firesto
ne ci traccia nei primi ca
pitoli un quadro sostanzial-
mente esatto anche se as
sai sintetico, del primo 
femminismo americano, 
dell'opera dl donne, le 
Stanton, le Blatch, le An
thony, che il lettore italia
no ignora totalmente, co
me ignora in gran parte le 
lotte per la parita tra i ses
si in Italia, cose che inve-
ce val la pena di commcia-
re a conoscere. 

Questo richiamo alia 
opportunity della concre
tezza storica e del lavoro 
storiografico anche oer la 
questione femminile costi-
tuisce. nel libro della Fire
stone, un elemento che in-
teressa da vicino la cultu
re italiana e quella mar
xista in particolare. Ma e 
chiaro che a questo punto 
non basta un cenno. E' ne 
cessario dedicare al tema 
1'attenzione che merita, 
come si potra fare in altra 
occasione. 

Franca P. Bortolotti 
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