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Un « dossier >> elettorale INCONTRO A ROMA CON JULIET MITCHELL 

LA RIGERCA 
IN FRANCIA 

II fallimento della politica scientifica del gollismo 
Gli interventi di Roland Leroy e Michel Rocard 

In un governo delle sini-
stre unite « la politica scien
tifica non sara ne autorita-
ria ne tecnocratica ». La di-
chiarazione e di Roland Le
roy, membro della segrete-
ria del PCF, e fa parte di 
un « dossier » elettorale pub-
blicato nell'ultinio numero 
di febbraio dal mensile La 
Recherche. Oltre a Leroy, al-
1'invito di La Recherche nan-
no risposto Jean Charbon-
nel, ministro dello sviluppo 
industriale e scientifico, Mi
chel Rocard, segretario na
zionale del Partito socialista 
unificato, Michel Poniatow-
ski, segretario generale del
la Federazione dei repub-
blicani indipendenti, e Jean-
Jacques Scrvan - Schreiber, 
presidente del Partito radi-
cale. Com'era lecito atten-
dersi, le dichiarazioni di Le
roy e di Rocard, da una par
te, e di Charbonnel, dall'al-
tra, costituiscono per versi 
opposti il centro vivo del di-
battito; mentre, invece, quel
le di Poniatowski e di Ser-
van-Schreiber lo sfiorano ap-
pena o si limitano ad una 
critica periferica e radica-
leggiante dell'attuale gestio-
ne scientifica neogollista. 

II tecnocraticismo, cui al
lude Leroy, e una chiave 
per comprendere la politica 
del gruppo dirigente france-
se in questo settore. Ma non 
solo in questo. In una cor-
rispondenza da Parigi pub-
blicata qualche giorno fa da 
un quotidiano italiano si 
legge: « La classe tecnocra
tica, preparatissima, selezio-
natissima, uscita dalla fa-
mosa Ecole Nationale d'Ad-
ministration o dall'Ecole po-
lytechnique, ha di fatto go-
vernato il Paese, in questi 
quindici anni di gollismo, 
senza dover rendere conto 
a nessuno... i tecnocrati 
hanno accompagnato lo svi
luppo economico canalizzan-
do gli investimenti e i fi-
nanziamenti verso 1* indu-
stria privata». Quest'opera 
di < canalizzazione » ha in-
ciso in particolare nel set-
tore scientifico e tecnologi-
co come e stato messo coe-
rentemente in risalto da Mi
chel Rocard. Nella gran par
te dei paesi occidentali — 
egli ha scritto — vi sono due 
settori di ricerca, uno pub-
blico e l'altro privato. In 
Francia, a cause delle mode-
ste dimensioni delle imprese 
nazionali, il settore privato 
e stato fino a poco tempo 
fa pressoche inesistente. 

D'altra parte, il settore 
pubblico ha avuto uno svi
luppo assai considerevole 
solo dopo il 1958. E cio per 
varie ragioni: la volonta di 
De Gaulle di affermare il 
prestigio della Francia, la 
necessita di un programma 
militare ambizioso e il de-
siderio di assicurare quella 
che si chiama «l'indipen-
denza nazionale >, cioe, in 
realta, di dare alle imprese 
francesi i mezzi tecnici per 
affrontare la concorrenza 
straniera. Si son viste cosi 
sviluppare — a detrimento 
del Centro nazionale della 
ricerca scientifica (CNRS), 
votato alia ricerca fonda-
mcntale e giudicato troppo 
poco docile alle pressioni 
del governo — prima le at-
tivita del Commissariato del-
Tenergia atomica (CEA), e 
poi quelle del Centro na
zionale di studi spaziali 
(CNES), del Centro nazio
nale di sfruttamento degli 
oceani (CNEXO) e del 
«plan calcul» nel campo 
degli elaboratori elettronici. 
Si e fatto, insomma, uno 
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aNeirilalia della cultu
ra, la destra, oggt. non si 
Jerma at Itberali o at so-
cialdemocratia; i tutto lo 
schieromento politico tra-
dizionale, fino ai comunt-
sti. comprest i comunisti, 
che hanno assunto paure 
e prudenze consercatnei». 
La frase e di Giorgio Boc-
ca, che sta pubblicando 
su II Giorno una sene di 
intervtste con at ton (Da-
rio Fo, Franco Parentt), 
nel corso delle quail si 
compmce peril sopraltutto 
di intervtsiare se stesso 
E quello che gli preme e 
punzecchiare il PCI' un 
partito a cut • fa paura» 
Dario Fo, un partito che 
«ho nnunciato all'opposi 
zione» tormai « i rappnr-
tt politict si basnno tint-
camente sul compromes-
son), un partito che, al-
meno nel campo cultura-
le, fa addtrittura blocco 
con la destra Forluna che 
& rimasto Giorgio Bocca a 
non aver paura di nessu
no. a non sporcarsi con i 
comprome*si. e a rappre-
sentare la sinistra Che 
bell'esempio di lerteta e 
di onexta mtellettunle t 
suoi givdizi sul PCI! Pro 
pno un brl tipo di moica 
cocchiera dell'anticomuni 
smo. sta direntando Gior 
gio Bocca. 

sforzo considerevole in quei 
settori dircttamente legali 
alia messa a punto della 
«force de frappe », relegan-
do la ricerca incdica ai fi-
nanziamenti della carita pub-
blica e delle compassione-
voli « operazioni-speranza » 

In questo quadro, la poli
tica gollista ha registrato 
un clamoroso fallimento. 
Non e bastato alle imprese 
francesi che lo Stato si fa-
cesse carico finanziario del
la ricerca: malgrado tutto, 
esse son rimaste troppo de-
boli per affrontare gli enor-
mi trust americani, che a 
poco a poco le hanno assor-
bite o scartate dal mercato. 
Gli escmpi a questo riguar-
do sono particolarmente il-
luminanti: nel campo del-
l'energia atomica, le impre
se francesi sono oggi piu o 
meno strettamente control-
late sul piano finanziario dai 
gruppi americani; il « plan 
calcul » non ha impedito 
Tinstaurarsi di un control-
lo crescente da parte del-
PIBM sul mercato degli or-
dinatori; il « Concorde », in-
fine, e gia di fatto un disa-
stro finanziario di grande 
ampiezza e rischia di diven-
tare un sonoro scacco com-
merciale, semplicemente per-
che il mercato delle costru-
zioni aeronautiche e control-
lato da potenti firme che 
non lasceranno facilmente 
impiantare un concorrente 
sul loro feudo. 

Alle direttive, sia pur di-
scutibili, seguite da De 
Gaulle — e ai suoi obiettivi 
spesso sostenuti, mediante 
la creazione di mercati pro-
tetti per l'industria france-
se, da precisi interventi di 
politica estera — e suben-
trata, con l'avvento di Pom
pidou al potere, l'assenza di 
una qualsiasi politica della 
ricerca. In una tale situa-
zione, non esistono piu che 
dei semplici strumenti di 
ricerca e dei ricercatori, gli 
uni e gli altri messi a di-
sposizione delle imprese pri
vate senza che siano stati 
definiti gli obiettivi e senza 
sapere se la ricerca che si 
compie e al servizio di un 
capitalismo nazionale o — 
cio che avviene sempre piu 
di frequente — al servizio 
delle societa multinazionali. 
Cosi, mentre da una parte 
il settdre pubblico della ri
cerca viene utilizzato per 
caricare sul bilancio dello 
Stato gli investimenti che 
saranno poi sfruttati altro-
ve e altrimenti, dall'altra 
parte si assiste ad una « pri-
vatizzazione » di molti orga-
nismi di ricerca. affinche la 
loro attivita sia piu stretta
mente legata alle decision! 
del grande capitate. 

AH'analisi fatta da Rocard 
occorre aggiungere che i 
meccanismi di finanziamento 
della ricerca presentano in 
Francia un carattere del tut
to particolare: da un lato, 
l'esistenza di un piano quin-
qucnnale — il sesto attual-
mente — e, dall'altro, quel
la di un bilancio annuale 
votato dall'Assemblea nazio
nale. La preparazione di que
sto bilancio e esclusivo ap-
pannaggio degli alti funzio-
nari. E' facendosi loro por-
tavoce che Jean Charbonnel 
ha illustrato sulle pagine di 
La Recherche il programma 
di ricerca governativo alia 
vigilia delle elezioni. 

All'interno di un quadro 
rigidamente delimitato dal 
piano quinquennale, 1'enfasi 
del suo discorso e caduta 
su alcuni punti-cardine, che 
la stessa propaganda golli
sta ha riproposto violente-
mente in questi ultimi gior-
ni: lo stretto mantenimento 
di alcuni « grandi program-
mi », intesi ad assicurare 
l'« indipendenza nazionale > 
nei settori essenziali (elet-
tronucleare, calcolatori. spa-
zio); una reintegrazione, di 
tipo • clandestino». della 
Francia nell'organizzazione 
atlantica e il rinfocolamen-
to delle ambizioni francesi in 
campo spaziale; l'avallo delle 
alte (ma segrete) spese di 
ricerca militare, giustificate 
dalle esigenze di difesa del 
paese; un evasivo e quasi li-
quidatorio atteggiamento nei 
confront! deU'Euratom. 

Dal canto suo, Roland Le
roy ha ribaltato complcta 
mente le asserzioni di Char
bonnel. Occorre modificare 
— egli ha scritto — la po
litica francese in materia di 
ricerca, sia sul piano della 
quantita che della qualita. 
Piu che semplici corretlivi 
settoriali. un governo della 
sinistra operera un reale ro-
vesciamento di tendenza. La 
applicazionc del programma 
comune permettera di passa 
re in una voita dalla rcces-
sione scientifica ad un ac* 
crescimento generale degli 
impegni e di riesaminare le 
scelte principali. II proble-
ma non consiste dunque nel 
ripartire la massa - attuale 
dei crediti, ma di portarla 
in breve tempo al 3*^ cir
ca del prodotto nazionale 

Quest a crescita dovra ar-
rccare bencficio in maniera 
equilibrata lungo i divcrsi 
gradini della ricerca: ricerca 
fondamentale, applicata e 

sviluppo. Cio non si potra 
fare che all'interno di una 
logica nuova di sviluppo so-
ciale ed economico. Un re-
golatore di questo sviluppo 
sara la sostituzione alia pura 
e semplice ricerca del pro-
fitto privato dei bisogni uma-
ni, essi stessi scientificamen-
te e democraticamente ve-
rificati e definiti. 11 metodo 
dei «grandi programmi» 
potra, allora, essere applica-
to efficacemente nel contesto 
nuovo delia democrazia eco-
nomica e politica e in rap-
porto alia soddisfazione dei 
bisogni. , 

Verra instaurata — ha 
proseguito Leroy, precisando 
i punti nodali del program
ma comune — una reale 
coordinazione nelPinsieme di-
versificato del dispositivo di 
ricerca, in cui gli organismi 
pubblici avranno un ruolo 
preponderante. Questi ultimi, 
poi, beneficeranno, insieme 
alle universita, delle nuove 
condizioni create dalla na-
zionalizzazione del settore fi
nanziario e bancario e dei 
gruppi-chiave delFindustria 
(nucleare, elettronico, chimi-
co, aerospaziale ecc) . Nel 
quadro della cooperazione 
scientifica europea, un gover
no democratico si adoperera 
per sbloccare, attraverso tut-
ti i negoziati possibili, la si-
tuazione attuale, favorendo 
l'avvio di grandi programmi 
pacifici a carattere largamen-
te internazionale. 

Quanto alia ricerca mili
tare, Leroy ha detto che gli 
attuali metodi non consento-
no ai rappresentantt del pae
se e agli scienziati di conosce-
re esattamente la proporzio-
ne delle spese. E' certo che 
la piu grossa parte dei cre
diti di ricerca e oggi rivolta, 
direttamente o indirettamen-
te, verso obiettivi militari. 
Un governo della sinistra 
unita porra termine a que
sto fenomeno nefasto e in-
terrompera immediatamente 
la creazione della < force de 
frappe », operando anche, nel 
quadro di una politica ener
getics nazionale, una ricon-
versione a fini pacifici del-
l'industria nucleare. . . 

L'ultimo tema toccato da 
Leroy riguarda la politica di 
progresso sociale definita dal-
1'alleanza delle sinistre. Tra 
gli obiettivi prioritari vanno 
segnalati: le modificazioni 
dei processi di produzione al 
fine di alleggerire la fatica 
dei lavoratori, lo sviluppo 
della ricerca pedagogica ed 
il lancio di grandi program
mi multidisciplinari sulla 
qualita della vita degli abi-
tanti delle zone urbane (im-
piego, trasporti. servizi, ha
bitat, cultura). 

Giancarlo Angeloni 

Un movimento composito a carattere nazionale - Una presa di coscienza delPoppressione nella fa-
miftlia e nella societa - Spontaneismo piccolo-borghese e lavoro politico - La lotta alia « cultura 
patriarcale » - Gli errori delle impostazioni radicaleggianti - Un programma per Femancipazione 

LONDRA — Una manifestazione di femministe inglesi 

Incontro a Roma, nel gioml 
scorsi, con Juliet Mitchell, au-
trice del saggio « La condizio 
ne della donna» (Einaudl, 
1972), femminista inglese. Co
me tale, deve fare 1 contl 
con le notlzie apparse sulla 
nostra stampa d'informasione. 
che in sostanza hanno offer-
to una rappresentazione del 
femminismo in Inghllterra 
molto simile a una caricatu-
ra. Si tratterebbe — hanno 
fatto intendere tra le righe 
i giornali, con una buona do
se di malizia e di malafede 
— di un gruppo di forsenna 
te virago eredi delle sufraget-
te ottocentesche ma orientat'1 

verso obiettivi molto piu futili 
e degni soltanto del ridicolo 
Un fatto di costume o di mal-
costume. 

Gli episodi che' si presen 
tano alia facile presa in giro 
sono «gli scherzos! e spon 
tanei roghi di reggipetti 
e la Mitchell stessa a rac 
contarli —. le bombe fumo-
gene alle elezioni di miss 
Mondo, le continue descfizio 
ni deirinfeliclta del lavoro do-
mestico e della degradazione 
dei lavori f«mmlntli» ecc 
ecc. E* dawero tutto qui il 
femminismo 1973 a Londra. a 
Glasgow, a Birmingham, a Bri

stol? Approfittiamo dell'occa 
sione per ottenere delle in-
formazioni dirette. 

«II Movimento di Liberazio-
ne della donna — ecco le pri
me notlzie — ha assunto da 
noi fin dagli inlzi, a diffe-
renza di quello studenteseo, 
un carattere nazionale. E' In-
fattl composto di gruppi, di-
elocati nelle varie citta: sol
tanto a Londra ne esistono 
cinquanta. Ogni gruppo dl 
aderenti conserva le proprie 
caratteristiche original!, quel
le con cui p^e formato sulja 
base", dl 'tendehze diverse; Bl,f 
ci sono tra- noi anche gli: 
estremlstl polltici, i «terrorl-' 
sti», i settari, gli stessi sea-
iisti, cioe i sostenitori della 
guerra tra I sessi. Un movi
mento cosi composito raggiun-
ge tuttavia il suo momentu 
di aggregazione e di unifica-
zione nell'eslgenza comune di 
sollecitare le donne a una pre
sa di coscienza della loro op-
pressione nella famiglia n nel
la societa ». 

«E' un movimento — cosi 
1'ha definite nel suo libro — 
aperto a tutte le donne. indi-
pendentemente dalla loro clau
se e dalla loro precedents po 
sizione politica», in quanto 
x tratta infatti dell'essere don

ne ». Qui lo chiameremmo 
un'associazione di massa, ma 
le masse ci sono? Aderisco-
no a quegli scherzosi e spon-
tanei roght, a quella guerra 
tra I sessi, a quegli episodi 
sui quali si sofferma la no
stra stampa? E lei, a propo-
slto, come li giudlca? 

La teoria 
e Vazione 

r* Juliet Mitchell II ha anafiz-.f ttefaminlsta *.<^'J^gg :• 
rzati cQme manifestazionidel- .1 a«taiio non sembranp ftnaate 
I'is'thitd delle oppresse, cfoe 

. come la protesta piu primiti-
va e plateale contro 11 «de-
stino » di soggezione della don
na. La sua opinione e che 
si tratta comunque di un 

. fenomeno positivo perchfe rap 
presenta un risveglio che 

« coeslste con la possibilita di 
trasformarsi in razionalita co-
sciente. cosi come le descri-
zioni della vera vita degli ope-
rai e la distruzione delle mac-
chine nell'Ottocento avevano 
trovato lo sbocco nella for-
mazione di una coscienza ope-
raia di classe». II luddismo 
delle donne, insomma: una 
spiegazione anche spiritosa, 

La mostra di Paolo Ricci a Milano 

I FANTASMI DI NAPOLI 
Un folto gruppo di tele ispirate alia citta e al suo popolo, ai motivi del golfo, a figure femminili di una 
immobility inquieta - Un discorso sempre piu sicuro delle proprie ragioni stilistiche e poetiche 

ra: « Noi abbiamo bisogno d. 
una rivoluzione culturale, per 
rompere l'oppressione specifi-
ca della donna, che e cultura
le. Se il compito dei marxlstl 
e quello di scoprire le con-
traddlzloni nel sistema capi-

. talistico, e loro compito sco
prire le contraddizioni anche 

• all'interno della cultura pa
triarcale, e sfruttando queste 
contraddizioni ottenere delle 
modifiche'». Tutto questo non 
si ottiene a tavolino (ne fer-
mandosl all'istlnto ne compia-
cendosi del luddismo nel sen-
so:;opposto"*a quello per cui 

„, - J se'he .complacciono gli avver-
oltre le rivendicazionl di;.una" sari di ogni'« femminismo »), 

che per altro contraddice la 
convinzione di chi lo esercita 
credendo di compiere una 
«rivoluzione». E infatti la 
Mitchell non e di questo pa-
rere e sostiene che 11 « femmi
nismo non puo produrre nes-
suna ideologia rlvoluzionaria » 
e che « e proprio nello spon
taneismo che 11 movimento 
rivela i rischi ancora insitl 
nella sua natura di,classes. 

Non a caso sono ragazze e 
donne della borghesla le 
protagonist* del piu bizzarrl 
awenimenti della ,cronaca 

Dalla nostra redazione 
MH^ANO. 28 

Paolo Ricci, gia presente a 
Milano con una mostra perso-
nale nel '70. e tomato ora. 
con un folto gruppo di tele. 
alia Galleria Diarcon, in via 
della Spiga 9 II discorso pla-
stico ch'egli presenta. nella 
sostanza. non e diverso da 
quello di tre anni fa. oggi pe-
ro tale discorso e andato fa
cendosi piu acuto. piu sicuro 
dei propri motivi. delle pro
prie ragioni sia stilistiche che 
poetiche 

Ad apertura di catalogo si 
legge la bella prefazione che 
Vasco Pratolini gli ha scritto 
nel "71: alcune pagine che ci 

danno di Ricci un ritratto vi
vo e pungente, collocando il 
personaggio e l'artista nella 
situazione napoletana lungo 
un arco di vita che va alme-
no dal 1930 ad oggi. E direi che 
il visitatore dovrebbe partire 
proprio di qui. 

E* giusto. davanti ai dipin-
ti di Ricci. richiamare alia 
memoria la cultura figurativa 
partenopea dal Sei all'Otto-
cento. ed e giusto altresl te-
ner conto della conoscenza 
ch'egli ha avuto ed ha delle 
avanguardie. E* chiaro comun
que che e stata l'esperienza 
realista che ha soprattutto 
awiato le inclinazioni del lin-
guaggio espressivo di Ricci. 
E* da questa esperienza in

fatti che egli ha portato avan-
ti anche in questi ultimi an
ni la sua ricerca espressiva. 
sciogliendo rigidita e unilate-
ralita tematiche in un gene
rate arricchimento deH'inven-
zione figurativa. 

Cos), la mostra che ci si di-
spiega davanti agli occhi, e la 
mostra di un pittore che dal-
1'intemo delle sue preoccupa-
zioni mai tradite ritrova una 
freschezza d'ispirazione che lo 
sposta dal paesagglo al ritrat
to e alia composizione di figu
re con sicurezza. misurando 
la liberta sul rigore e vicever-
sa. II colore si e fatto vivo. 
meno emotivo. piu freddo: la 
pittura s'e fatta magra, piu 
trasparente. 

Ricci dipinge Napoli. la cit
ta popolare, i motivi del golfo. 
le ragazze. Nulla di pittore 
sco tuttavia in queste sue im-
maginl. Semmai, in esse, v'e 
qualcosa di metafisico. una 
immobilita inquieta. oppure. 
quando si tratti di un erom-
pente nudo femminile, il sen-
timento di una bellezza che da 
popolare si sta mutando in 
seduzione erotica. 

La mostra alia Diarcon ci 
rivela dunque un Paolo Ricci 
attivo e pronto, che. sul pro
prio terreno. sa usufruire di 
ogni suggestione. definendo le 
proprie immagini con intima 
Der=uasione. 

Mario De Micheli 

Un'importante rassegna al Museo Civico di Torino 
" * * * — • - - • • • • • . - . , - . — t 

PITTURA E FOTOGRAFIA 
Quattrocento opere presentate per documentare il rapporto tra I'arte moderna e la riproduzione dell? 
realta con Tobiettivo - Le sezioni dedicate al ritratto, alia natura morta e al paesaggio dall'800 a oggi 

parita sessuale - molto ridut-
tiva in confronto a cio che noi 
intendiamo per emancipazio-
ne femminile. « Quasi sempre 
— conviene la nostra inter-
locutrice — sono le intellet-
tuali borghesi che si infau-
tano del tipo di liberazione 
personale e individuate ». Tut
tavia anche queste posizioni 
— essa ribadisce — rappre-
sentano una molla per far 
scattare una prima ribellione 
contro uno status che acco-
muna ricche, medie e pouere 
donne, lavoratrici e casalinghe. 
le masse da raggiungere. 

Qual e dunque il secondo 
momento della coscienza che 
Juliet Mitchell considera fon-
fondamentale? 

Arnviamo allora al pun-
to, all'idea-chiave che muove 
l'azione della femminista in
glese. « L'oppressione femmi
nile e intrinseca al sistema 
capitalistico, mentre non lo 
e a quello socialista» — es
sa sostiene e continua: «Se 
mai riuscissimo a rovesciare 
il sistema capitalistico e ov-
vio che cambierebbe la con-
dizione femminile, ma non 
d'un colpo, perch§ non sa-
rebbe ancora caduta la cul

tura patriarcale (la cultura ela-
borata dagli uomlni, per gli 
uomini. senza tener conto del
le esigenze femminili - n.d.r.)». 

E qui e interessante vedere 
come la sua ricerca corra su 
binari paralleli ai nostri e co
me la sua polemica trovi un 
bersaglio contemporaneamen-
te in chi nega — diremmo 
noi — la specificita della 
questione femminile e. dal la
to opposto. in chi la isola dal
la realta di classe. L'una e 
1'altra posizione evidentemen-
te hanno robuste radici in 
Inghilterra se Juliet Mitchell | cite: e'e il blocco dei salari. 

non e vero? La giovane donna 
risponde che la «teoria non 
pud che derivare dalla pra-
tica operativa, la crescita teori-
ca avviene nell'azione ». E che 
per questo «noi in Inghilterra 
dobbiamo organizzare un mo
vimento politico delle donne ». 

E' il riconoscimento impli-
cito dei limiti dello spontanei
smo, del ribellismo. della pro-
testa soltanto morale che ri
schia di condannare il movi
mento a non uscire da una 
cerchia ristretta di iniziative. 
E' anche la presentazione di 
Juliet Mitchell come donna 
politica, che si muove in una 
determinata situazione socia
le, che fa i conti con un de
terminate sistema, con i par-
titi, con quella sinistra inglese 
di cui i comunisti sono una 
components non forte. Nel 
movimento femminista in 
Gran Bretagna si manifesta 
dunque una corrente che ml 
ra ad un'azione politica di 
massa. Controlliamone l'in-
fluenza nella pratica operati
va, nelle lotte condotte senza 
che a noi ne giungesse una 
eco reale. 

La «rabbia 
dei secoli» 

Le donne in Inghilterra rap-
presentano il 37 per cento 
della forza-lavoro — spiega 
Juliet Mitchell. Scendendo in 
piazza, appoggiando anche I 
sindacati. Ie femministe han
no dato un contributo per 
far approvare la legge della 
parita salariale, che prevede 
la paga uguale entro il 1975. 
Oggi tuttavia il Paese e in 
una situazione generale diffi-

Si e aperta ien nelle sa
le della Galleria Civica di 
Arte Moderna di Torino la 
mostra «Combattimenlo per 
un'immagine: fotografi e pit 
tori » La rassegna documen 
ta riccamente i rapporti tra 
la pittura moderna e la ripro
duzione meccanica della real 
ta a partire dal momento in 
cui Daguerre, Talbot e Niê  
pee realizzarono le prime 
immagini a dagherrotipo e 
fotografiche. cosi aprendo la 
strada a molte nuove possi
bilita di espressione e di co-
municazione 

La mostra. che e la quarta 
curata dairAssociazione Ami-
ci Torinesl delKArte Contem 
poranea dopo «Le Muse in 
quietantl n, «II sacro e il pro 
rano nell'arte dei Simbollstl» 
e «II Cavaliere Azzurrow rl-
veste un interesse particola
re perche in Europ* t In 

America, e'e un generale ri
sveglio di interesse per la 
pittura figurativa. oggettiva e 
realista, e e'e anche un lar-
ghissimo uso della fotogra 
fia e del film, del mezzo e 
del riporto fotografico da par 
te di artisti di tenderize diver
se. Anzi, 1'argomento artistico 
del momento e la «calata» 
degli iperrealisti americani in 
Europa e in Italia con le lo
ro pltture ultra-fotografiche e 
le sculture a calco del vero. 

La rassegna torinese, che 
restera aperta fino al 29 apri-
le (tutti i giorni compresi l 
festivi dalle ore 9 alle 20) 
ed e a ingresso gratuito, e 
stata curata da Luigi Carluc 
cio. Daniela Palazzoli e Luigi 
Malle direttore dei Musei Ci-
vicl di Torino. ' 

Le opere di pittura e di fo 
tografia presentate sono oltre 
400 e sono illustrate nel ca

talogo. Nel percorso della mo
stra e fatto uno stimolante 
confronto tra opera e tecni 
ca dei pittori e quelle dei fo
tografi ed operatori; e viene 
bene illustrata la ricca e com-
plessa vicenda tecnica e arti-
stica che ha fatto, in alcuni 
decenni, dell'immagine un pa 
tentissimo mezzo di comunl 
cazione e di persuasione di 
massa. Ora. dopo momenti 
di sconfitta e di servitu del
la pittura, sembra che pro
prio la pittura stia per pren-
dersl una rlvincita. aassimi-
Iando» fotografia, film e vi-
deo. 

Le sezioni della rassegna 
concernono le piu tipiche ico-
nografie del ritratto, della na
tura morta, e del paesagglo 
quali sono state elaborate In 
un secolo, nell'ottlca fotografl-
ca e in quella plttorica, e fino 
airintcgrazlone sempre piu 

frequente delle due ottiche 
con le teorie e le polemiche 
che accompagnano tale inte 
grazione. Tra gli esempi piu 
clamorosi di incontro sono 
mostrati quelli di Delacroix 
e Durieu. di Bacon e di Ei 
sensteia Particolare attenzio 
ne critica hanno trovato le ri 
cerche sul movimento di Ma 
rev, Muybridge, Eakins, Bra 
gaglia, Balla e Duchamp. 

Molto rilievo e stato dato 
alle ricerche di quegli artisti 
d'avanguardia che in vari mo
di si sono serviti della tecni
ca e deU'ottica fotografica-
dalle tecniche Dada e surrea-
Iiste del fotomontaggio. del 
fotogramma, ecc, alle piu re
cent! esperienze di riporto fo
tografico degli artisti pop e 
degli - attuali iperrealisti e 
« concettuali» . 

da. mi. 

cerca di persuadere che la 
lotta delle donne deve essere 
diretta nello stesso tempo 
contro le strutture capitalisti-
che e contro Ie sovrastrutture 
della cultura patriarcale. 

Qual e dunque il compito 
piu urgente del movimento 
femminista? Premesso che 
« mentre si sa come combatte-
re il capitalismo. oggi non si 
sa ancora come combattere 11 
patriarcalismo », la risposta e: 
« Dobbiamo dare una sistema-
zione teorica deU'oppressione 
della donna per scegliere la 

strategla piu efficace». Sembre-
rebbe una presuntuosa lezio-
ne impartita a destra e a si
nistra. con I'aria di dover co-
minciare da zero per assenza 
totate di elaborazione in ogni 
partito. in ogni paese. nel 
mondo intero In realta. e piu 
che altro una ragionevole ri-
chiesta di aggiomamento 
(per esempio. sulla psicoanali-
si, o su recenti scoperte scien-
tifiche) delle idee, di una sol-
lecitazione ad affinare le armi 
della battaglia femminile, ri
volta dall'interno alle forze so-
cialiste. 

Dice ancora Juliet Mitchell 
(e cl scusi se saccheggiamo 
anche il libro, per rendere 
piu chiaro il suo pensiero). 
«La coscienza femminista ^ 
stata insufficientemente rap 
presentata nella formazlone 
deU'ideologia socialists, alio 
stesso modo che l'oppressio
ne femminile non e stata com-

battuta a sufficlenza nelle rl-
voluzlonl socialist*». E anco-

e'e la disoccupazione in au-
mento. Viene ancora una voi
ta alia luce — commenta la 

Mitchell — la vulnerability del
ta manodopera femminile che 
in un sistema capitalistico 
viene manovrata a seconda 
della congiuntura. Questa vul
nerability. d'altra parte, com-
porta il rischio che i movi-
menti politicl di sinistra (par-
titi e sindacati) affrontino il 

punto che preoccupa la M't 
chell: non sara — dice — una 
trappola per subordinare la 
questione femminile, invece di 
affermare la contemporaneita 
del problemi e delle lotte, 
Non rlesce infatti a valutare 
la lunga strada percorsa in 
Italia dal movimento femmi
nile, una costante che ha una 
sua tradizlone, un suo peso 
(anche dei limiti, non lo ne-
ghiamo) nei partiti e nella 
societa. ' ' 
- Ma indaghiamo ancora su 
quello che fanno loro, le fem
ministe inglesi. Cercano di 
portare alia luce (una bat
tuta da « prima della classe » 
la fa sorridere: «Noi l'abbia-
mo gia fatto ») lo scandalo del 
lavoro clandestino, del lavoro 
a domicilio. E poi si impe-
gnano per ottenere una legi-
slazlone sociale piu avanzata 
e un'attrezzatura sociale mo
derna (nidi, scuole materne. 
servizi pubblici nei quartieri) 
che liberino le donne dalla 
doppia fatica e nello stesso 
tempo aprano loro l'accesso 
al lavoro. L'istruzione, altra 
conqulsta determinante per la 
personality femminile: il mo
vimento si batte infatti a fa-
vore di un'educazione eguale 
per ragazzi e ragazze. E* in 
questo vasto quadro (e in 
un Paese che ha effettuato 
da tempo una seria riforma 
sanitaria) che si colloca an
che la rivendlcazione della 
contraccezione e dell* aborto 
libero su richiesta della don
na, temi su cui la Mitchell 
appare ancora sotto l'influen-
za radicate, quando sembra 
isolarli dal contesto politico. 

Ne dlscutiamo, e poi natu-
ralmente torniamo a parlare 
di chi appunto pone in modo 
riduttlvo il discorso sulla li
berta della donna. Che cosa 
pensa lei delle femministe ra-
dicali? Irrigidendosi nella 
a teoria dell'istmto femmini
sta — risponde la Mitchell — 
esse glungono a identificare 
roppressore, il nemico, nel-
l'uomo, e a vedere un domi 
nio maschile indtfferenziato 
dal principio dei secoli fino 
ad oggi». Dov'e l'errore? 
dSarebbe come se 1'operaio 
vedesse il suo unico nemico 
nel datore di lavoro ». Ma al
tera il bersaglio e o non e 
1'uomo? « No, e la cultura ela 
borata dall'uomo». Ne deriva 
che anche gli uomini possono 
dare un contributo al movi 
mento? o Certamente. cosi co 
me i borghesi prendono par
te alle lotte della classe ope 
raia». 

A quali limiti estremi por 
ta infine la teoria radicale? 
Dritto dritto a quell'ipotizza-
re i bambini che escono dalla 
provetta, Ie fattorie infantili, 
il predominio di una cultura 
« femminista », la guerra tra i 
sessi, tutte le tesi contro le 
quali si e scagliato con il suo 

problema «lavoro » quando ne i talento e con il furore di un 
e interessato un grande nume
ro di donne occupate. e se ne 
ritraggano quando si verifica 
il riflusso. proprio perch6 
questo e il oampanello d'al-
larme di una crisi piu vasta 
sulla quale vengono dirottate 
Ie forze. Ecco la dimostrazio-
ne della necessity della pre-
senza del movimento • fem
minista come costante indi-
spensabile ai partiti e ai sin
dacati anche per quanto ri
guarda il lavoro della donna. 

Se Juliet Mitchell offre no
tlzie, ne vuote anche in cam-
bio. La conversazione si sposta 
all'Italia si parla della ribadita 
attualita della questione fem
minile come questione nazio
nale. delle associazioni di mas
sa, delle conquiste ottenute; 
e Infine del superamento di 
una fase paritaria e di un 
pericolo di chlusura delle ri
vendicazionl neU'ambito solo 
giuridico. attraverso il colle-
gamento tra le esigenze spe-
cifiche e la battaglia genera
le per !1 rlnnovament'- del 
Paese. Data la sua espeia . -i 
nazionale, e questo ultimo 

«ccontrorivoluzionario» borghe-
se e radica'.e Norman Mai

ler in America. Ricordate? cSia 
dunque la donna ci6 che vuo-

j le e pud essere- Egli pensava 
che forse tanto valeva 

J che facessero cio che de-
I sideravano se la rabbia dei 
! secoli doveva a%-ere 1'ultima 

parola. Infine, egli avrebbe 
consentito a tutto cio che 
chiedevano. tranne che a ri-
nunciare all'utero ». 

Juliet Mitchell, lo si e gia 
vLsto. e su altre posizioni e 
non spreca la «rabbia dei 
secoli». Tanto e vero che ri
badisce: se si mira soltanto 
a sviluppare la coscienza 
femminista, il Movimento non 
raggiungera la coscienza poli
tica. Con il pericolo, oltre a 
tutto, di eludere anche la di-
scusslone sul rapporto tra uo-
mo e donna nella societa. 

Un'ultima domanda. Che co
sa sarebbe Juliet Mitchell in 
Italia? Sarebbe con noi? Rid* 
e rilancia: E lei, in Inghil
terra? 

Luita Melogranl 


