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UNA NOVITA DAL MELANCOLO 
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FEMMINISMO. La sinistra di fronte al «pensiero della differenza» 

A
Walter Vel l roni , amabile direttore .f i loame-
ricano» d l questo giomale di sinistra, vorrel 
chiedeie se si 6 accorto d i una differenza 
fra gl i Usa e I Italia. In America il lemmini-

smo, come moviinento e come elaborazione teo-
rica, Irova una alleanza nalurale nelle lorze pro-
gressiste del paese: i democratici sono mol lo at-
tenli a vaJorizzare e a rtspondere alle varie solleci-
lazioni che vengono dal femminismo, sia emanci-
pazionista che radicate. In Italia, Invece, le forze 
progressiste sembrano orma i sempre p ia tnanife-
stare una sorta d i lastidio verso quel femminismo 
che va sotto II nome d i •pensiero della differenza". 
E appunlo la sua radicalHa crit ica - ben accolia 
dalla sinistra degli arini Ottanta - a distutbare ora 
un progetto comptesaivo volato al lacenlral i t^ del
ta •mo3erazione>. Quanta all'ernancipazione - se 
la si mlstira sui lattt - bisogna pur ammettere che 
le desire conservaoici conlano un maggior nume-
ro di donne •eminenli- sulla scena, 

A mie spese, h o sempre sostenulo i l valore slra-
tegico delremancipazione; quando per* constata 
che nella sinistra non «funziona» affaoo. mi inlristi-
sco. N6 credo che un esercizio di autocritica e di 
gludlzkt, in «un partita d i uomini e donne-, debba 
rlguardare solo le donne. Evidenle, de l reslo, e ap-
punta I'opera d i progressiva marciriaJizzazione o 
d i latenie ostllita nei con i iomi de l pensiero della 
dltferenzasessuale da parte d i inteltettuali (uomi
ni e d o n n e qui la par i tac '6) ed esponenti polit ici 
del la sinistra itatiana. Essl. secondo Anna Maria 
Crispino, «non sono In grado di valutare quanta gli 
espiiciti attacchi a] femminismo siano sintomo d i 
una spirals involutiva, di una deriva Inskliosa che 
aftanda le sue radk-i nell ' incapacity di ascolto e di 
confronto c o n quanta In quest! ulttmi decennl i l 
pensiero de l ledonneS andata elaborando«. 

La citaxione e tralta dalla bella prefaziorte che 
Crispino dedica al l ibro di'Rosi Sraidolti. Soqgeito 
nomatle ( con sottoHtolo Femminismo e aisfdetla 
modemitti, appena pubbl icata da Donzell i . Brat-
dotti segnala, a quesioptoposi lo, un'ahra cruciale 

. differenza Ira gli Stall' Unit! e I'ltalia. L'interesse 
che git iniellettuall americani manitestano verso i l 
femminismo rif lette <ntn contesto in cut le studlose 
americane sono rluscite a diventare la punta d i 
diamante della scena accademiea negli Usa*. 

Tutta questo risulta vantagokwo sul piano del-
r inf luenza, delte risorse e della irasmlssione. ma 
ha i l suo risvollo negativo nel confinamento in abi-
l o accademlco e nella conseguenle «normalizza-
210001 d i un pensiero dai forti caiatteri radical!. In 
Italia, invece, -ali studi lemminisl i e la presenza 
delle donne nella produzione e Irasmlssione del 
sapere devono fare i cont i piuttosto con un'lndtffe-
renza generalizzata che assume i connotati della 
nduzione aN'irrllevanza°, Sembra cost che c i sia 
unacompt ic i ta fragl i ambienti inteltettuali e le for-
ze poDtictie progressiste nei conlront i del femmi
nismo: in America funziona su di un interesse che 
rischia d l slociare in una normalizzazione. in Italia 
funziona su di una indiflerenza che rischia di sfo-
ciaretnosti l i ta. 

Un'ulterioie annotazione d i Rosi Braidoiii an-
nu l lacomunqueogn i facile parallelismo Mentreil 
femminismo slatunitense ha trovato i l suo pr imo 
terreno fertile nel pensiero post-moderno, quelfo 
itallano I'ha invece irovalo nel 
dtscorso della sinistra, Di qui, 
lorse, uno strano paradosso, II 
l inguaggkt del le filosofe ameri
cane, infatti, pur essendo noto-
riamente astruso - per to piu la-
caniano - si e tuttavia conqutsta-
to un notevote spazio di consi-
derazione nei Ion? ambienti po
litici progressist!. II linguaggio 
delle filosofe itatiane. pur essen
d o p iu semplice e matenalmen-
le tegalo a u n vaslo contesto d i 
comunicazlone. si e tuttavia 
guadagnato un'accusa di gcrgo 
eli larki proprio nei iioslri am
bienti progressist! sia politici che 
inlellettuali 

II sogeetto nomade, che ti lola 
il l ibra di Rosi Braidolti, e inste-
me una densa metalora teonca 
e una figura biografica. Come cr i lKo della stanzia-
l i la de l soggetlo c lassi to - autolondato ne l campo 
della ragione (cogiio ergo sum) - il soggetlo no-
made vuole infatti indicare un traiisito verso iden-
lita mult iple e una resislenza periferica a qualsiasi 
forma di potere egemonico. E un soggetlo situa-
zionale. che riconosce nel corpo sessuato i l suo 
luogo m a t e r i a l di enunciazione, e denuncia co-
munque la parziallta di ogni luogo -sociale, cultu-
ralc, simbolico, l i ngu is t i co - incu i si trova a transi-
lare. II soggetlo nomade non ha idemita congclate 
che legit l imino lesclusione d i altre. non rim plan-
ge palrie perdutee resiste all'assimilazione e all'(> 
molouazione. Ha perfj, anzi ^ un corpo sessuato. 
la dillerenza sessuale ne materia leststenza e ac-
c o m p ^ j n a il suolransitare. 

Un soggelto nomade &. biogralicamenle, Rosi 
Braidotli: italiana immigrata in Australia, in Fran-
cia in America c In Olanda, ossia transilala in d i 
verse sOiKakmicultural i e linguistiche. Elencando 
le sue identila multiple Braidotli si dice lemminile 
perquels ign i l ican ieDoinD, slereolipico quanta si 
vuolc. che tutle c i colloca in una posizione simbo-
l i ca ;es id i c f femminisla perscella pol i t icac inlel-
fcttuale. Si dice anche una filosofa post-moderna, 
tapace d i apprezzare lo smanlellamenlo del sog
getlo metafisico in quanlo fallokigocc-lHrlco c au-
tocoscientc. senza lultavia condividerc la deriva 
relalivistica di laleoperazione. 

U ' l cmmin is tcnomad i . nel ripensaie la contrc-

CaUaCtuuHMnDctiln,M*iitig City 1934 Henri Can ler-Bresscm 

Scusi, disturbo? 
res? l/sa-llatia: Rosi Braidotli 
si interroga in «So^getto nomade-
suipercorsi delta donna nella modemita 
-It nuovo si crea visitando e 
consumando il uecchio Uno alia fine-

lens individuate del soggetlo, si Irovano infatti -di 
fronte al lasfida diconci i iare una prospettiva pluri-
stratilicala e multicutturale c o n , a responsabilita 
versni t lorogeneree lacapaci lad i r ispondtrnc- II 
che t o n i porta labbandono della beala immagine 
delta sorellanza. materiata piuttosto in relazioni e 
in alieanze attenle delta singolarita d i ognuna. Ma 
com porta soprattutto lusci tada ogni identila sian-
ziale. delinitiva ed escludente. sosliluila invece da 
un'idenliia retrospeltiva che si da allraverso le nar-
razioni dei noslri itinerari biograiici e l indicazianc 
cartografica de i nostri altraversamenli E compor-
la, inline, una rivisilazione cr i t ic j del sigiiiticanlc 
Donna, che pud essere decoslruilo con straipHio 
mimelichc. parodiche e inventive, me<iianlt' vane 
i iguri- 'chencconsuminoloSlGrefi i ipo. 

Se la domanda & d a dove vienc il cainbiann' i i -
lo?Braidotli r ispondedunqjeche«j jn iM>vosi in-a 
r iv is i landnccunsumandoi l veerhio l ino dllri l inc-
Appunlo la Donna non lasi puo iasciarc s^llandtj 
a pic pan nella persona, nell ' individuii nsi-sstiiito 
e nel randmgino c i le tanto piace a lalunc p r r la 
sua valenza di pacificazionc. NC sallo moriii niK'i-
dialeS quclln che abbandona il soggt'lturbissK'n 
(quel Soggetlo che nossuna donna r i i i pn i ra o 
niai slala. essendo piuttosto it suo Al lm limzirina-
k>) por approdaro a un cont inuo v o r t k r i l l Irani-
menti "Rischiamodipassared' i in balzodal HMJIF-
lico all'cra posl-induslriale sallando la (ast'pid nn-
portanle: il proccsso del divenire slonco in quanlo 

soggetti». 
iTlemminismoeinlatt i la l iberazionedeldeside-

. rio ontologico d i esser soggetti, d i esistete come 
parola inseritta in un corpo determinalo. La cale-
gor iadi differenza sessuale-che Braidolti difende 
dalle ace use di esse nzialrsmoedi b io logLsmo-di-
venta cosi per lei una via slrategica per nominare 
la soggettiviia incamala, riballando al contempo 
la definizione geratchica delle dilfcrenze. Si Ira Ita 
dunquedi un st^get toche e nuovo per la sua con-
cretezzacoiporeae per la sua sirullura diveniente 
e relazionale. Esso non e perciO un nuovo iriodel-
lo normativo, non ingloba e non comancia itessun 
allro-da-se. nessuna diffeienza, prelendendo di 
posizionarsi al cenlro. Anzi. erode qualsiasi ege-
monia egualizzatrice e, pcic«S. cscludenlc In una 
parole: e contingenie e smgolarf, ed r aperio alle 
molleplici differenze che attiaversa e che lo allra-
vetsano. 

Se £ dtinque vero, come srx'sso si leggc. che un 
pmgctlo politico della sinistra non puo presdnde-
rcdal r i f iensarel individuosot lraendoloal moclel-
lo egoislrco dominantc. non puo astern™ dal ri-
delinire le differenze sollvaenckilc alia logica ds>lla 
nk'i it i f irazione, e n^in puti ignorarc il roiy^fd^He 
k'r i iobujlogic. mi pare t he 11 pensiero fonimimsla 
radicate crllra intcrcssanti ipunl i dl nftcssione 

Nelconleslo multKull i i raleemult iel i i ictpameri-
cai iu. cvidenlpmentc. una red a cont"e?ioiio titier-
lana detrindividuallla ha la sua i m p o r t a n t nell'c-
rirnlarc in dire?ione femminisla !<• ;il lcaiize politi-
ehe i l n progrossisli srparai idnk' da quelle dei 
ronscrvalori 

ROSIBRAIDOTTt 
SOGGETTO NOMADE 

Forscche i de-
ntocralici Ita
lian! ahbiano 
i i iwo ia da sco-
j>rinh i|uesto 
lain dell 'Amc-
iica.' 
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La crisi dell'ilalianistica 

L'orgoglio perduto 
di una Tetteratura 

• H M J O r a M M N I 

I
n un articolo apparso su La rivista dei 
libridi aprile (•llaJianlstica in c i te») , 
Marco Santagata ha denunciato ener-
gicamente lo slato dl crisi degli studi 

di storia e di critica della tetteratura italia-
na e la marginalia della loro presenza ne t 
lisu'tuztone universitarise neldibatt i tocul-
turale. Egli meiie In questions tutto il lavo-
ro (ricerca critica e storica, insegnamento, 
rapporli con altre discipline 'umanititiclie»: 
nel sistema universltario, nel generale oriz-
zonte della "ricerca* e delle istiluzioni ad 
essa preposte. net piO ampio sislema della 
cultura) che si collega agli insegriamenli 
univeisitari denominati *Letteratura Italia-
nai , «Letteratuta moderna e contempora-
nea^ o simiti, che abbaslanza impropria-
mente si sogliono riassumere sotto I'eti-
chetta, in verita molto accademiea e buro-
cratica, di -Italian isoca». Negli iilrjmi tren-
t'anni quest! Insegnamenti hanno avuto 
una grande espansione quantitauVa, con 
crescita del numero degli addelti, creazio-
ne di insegnamenti collateral!, prolifera-
zione d i l ibri, saggi, articoli: ma, come nota 
Santagata, a questa espansione quantitati-
va corrisponde una emanjinazione della 
disciplina atl'intemo stesso delle Facolta 
umanlsliche, una mancanza d i creativity 
culturale, un »abbassamento del irvelta d i 
preparazione scientifica- de! docenri dei l i -
velli superiori, una deprimente inutilita d i 
gran parte delle pubblicaiibnu 

II valore formaUvo 
La moltiplicazione degli irtsegnamenti di 

•jtalianistica» e degli addetti at lavori, il proli-
lerare incontrollablle delle pubbticazk>ni, ta 
perdifa di peso culturale e di conlatto con il 
pubblicosonoandati di pari passocon le-
spansione di massa dril'universita, con la 
formazione di corsi di laurea e di piani di 
studio che non contemplavano la necessa-
ria presenza della letteratura itatiana, con to 
slriscianle e progressive riduisi del valore 
formativo della lettetatura nella scuota e nel 
mondo quolidiano delle giovani generazio-
ni. Oggi la criocae la storiogialia della letle-
ratura italiana scontano gli elfelti di una si-
tuazfone generale in cui non £ tanto in causa 
una singola disciplina •teueraria-, quanto la 
presenza stessa (e della riflessione su d i es
sa) nella comunicazione globale. nei pro-
cessi lottnattvi, nella stessa vita di ogni g«w-
no. Ancora una voha, si Malta di guardare al
ia -mulaziorie antropologica. che ci siamo 
trovali ad attravetsare in questa secondame-
ta del secolo: e non si deve dimentkare il ri-
liero che hanno assunto i medio, le nuove 
forme di comunicazione e di expressions, i 
nuovi modi di -stare insieme«, gli orizzonti 
spettacolari, televisivi, pubblicitan, il ridoOo 
rapporto delle giovani generazioni con i li
bri. ta diffusa dssessione defl'atlualita, dei-
latlenzione alt'oggi e al qui-e-ora. 

Questa »depressione» dell'orizzonle acca-
demico e islituzionale della Letteratura ita
liana va ben al di l i delle dilflcolta the giava-
no in geneie sulle discipline letterarie: trop-
po scatso. anche rispetto a quelki che acca-
de in altri paef i per la letteratura della ma-
drelingua. e il rilievo culturale di quest! studi. 
troppo scarsa S la loro »presa- su que! poco 
pubblico checomunque satebbe raggiungi-
bile. I t.inti mali particolari che Santagala 
mettein lucesembranoav^prodotto, negli 
addeni at lawjri e nell'insieme del corpo ac-
rademiro, una sorta di inercia. una generale 
cura alia grigia piccola amminislrazione di 
se, una mancanza d i immaginazione e di 
scairo vilale: chiusi in jiceiche- senza fun-
zione e senza deslinatari. i ptofessori di Let
teratura italiana hanno pettlulo ogni »orgo-
glio disciplinare-, hanno acquisiln un "atleg-
giamento rinunciatario'i che (.lo nota molto 
liene Santagata) si lega a >un modo di esse
re inillesso. sganctalo da oeni ronsiderazio-
ne su quale debba o possa essere il ritolo 
della letteratura, e di quella italiana in p^rli-
lolare. nel disegno di una moderns facolta 
umaiiislica". 

In queslo "modo di essere irrifleiso-va for-
sc (iconosciula una delle coipe piu gravi di 
coloro che nell'uliimo Irenlennio hanno la-
vorato in questo campo, rifiutando di guar
dare alle trasformazioni in alto, mostrando 
scai5issima solleciiudine per la presenza vi
lale della letteratura nella comunicazione 
nella scuota. nel! ediiona, nelle lacolia uma-
nistiche. ncll'esperienza delle giovani gene
razioni Gli organ ism i isltluzionah. i juoghi di 

gestione della disciplina, sono stati dominati 
(salvo pochjssrme eccezioni) da una logka 
burocratica e corpoiativa, da giochi di spar-
faione e tofUzzazione (verantente «da ma-
nuate>), che hanno resplnto ai margini ogni 
confronlo culturale, ogni riflessione sull'uni-
verso disdplinare, ogni autentica scommes-
sa per il desttno dell'oggetto dei proprio stu
di: mate comune a gran parte del sistema 
univerauark) ftaliano, ma dicui i suddeHi <ila-
Banisti" si sono fatti carico in dosi assai note-
voii, adagiandosi sull'onda lunga del passa-
(o iHievo •egemonico* della disciplina. sulla 
passata euforia della sua espansione nume-
rica, delta Moltiplicaztotie dei posti, delle ti-
tolarit i e delle occasioni concorsuali. 

Occupata ad amministrare se stessa e 
questa illusoria espansione, accecata dalla 
ricerca di occiuiazione dl spazi istituzbnali, 
da visioni puramente "po)rncne» e gestionali 
delle proprie funzloni. questa corporazione 
accademiea ha evitato dl mellere su dl un 
terreno comune irisuUatidei propri studi, dl 
indentffcare ragioni e torti, di riconoscete 
valori e disvalori, di iarsi domande sul pro
prio statute disdplinare, di inlenogare da vi-
cino gli esiQ del lavoio dei singoli, al di ta di 
intenzioni legale a giochi di squadra. Ha cost 
perduto quasi totalmente U rapporto con la 
scuota e con la didattica. Ha dato spazio a 
una divaricazione tncredibile tra certi lavori 
utttaspecialisllcl propinati agl! student! (le
gal! a minutissime ricerche del docenti}' e le 
competenze necessarie a! tuturi laureati. per 
poter trasmettere all'estemo un qualche sen-
sodell'esperienjta della tetteratura. E non ha 
fatto proprio nulla per -diiendeie° la lettera
tura, nella sua funzione <ffile» e formaliva 
(anzi, I'ha sommersa sotto gtevi socioiogi-
smi o cavillosi foimalismt, ora luori moda, 
ma sempte atl'opera nella stanca inerzia di 
moltl addetti ai lavorij: anche all'intemo 
delle Facolta umanistiche, non ha trovato 
motivi d i reststenza nei confionti deil'lnva-
stone della lir^uislica, delle varie iscienze 
umane^. 

I rholgimenti che si sono avuli negli ullimi 
anni non hanno dato luogo a modificazionl 
d i sorta: si ha I'itnpressione che questo cor
po dlscipiinaie, nel suo insieme, non riesca 
nemmeno ad awertire fa gravfta della situa-
zione. continui a muoversl come per fotza di 
inetaa, imbalsamato nelle abitudini acquisi-
le negli uhimi decenni, nelle sue pratiche di 
ricerca frantumate, in un accumuto di inda-
gini storiche e testuali, di verifiche e riensttu-
zioni su tutto il campo della tradizione letle-
raria. Ci satebbe proprio bisogno d i una 
scossa, di una radicale rivisitazione delle vi-
cende che hanno portato a questa situazlo-
ne: dovrebbeio emergere piO chiaramente 
le respoosabilita di coloro che hanno con-
dork) o creduto d i condutte (talvolta con il
lusoria sapienza politico-burocratica) i de-
stint delta disciplina, le ragioni e le condizio-
ni di un lajoto culturale e progettualeche si * 
andato sempre piO approfondendo e da cul 
non si intrawede nessuna uscila. 

Unavlsd^tctta 
Alia fine del suo articolo Santagata avanza 

a b j n e cante proposte per una via di uscita 
riassumibili in due punti fondamentali- ride-
(inizione delle funzioni dei Dipartimenti di 
ftalianislica, e ridefinizione del «modelb di 
ricerca" [con interventiperdisincentivarel'i. 
nulile proliferazione delle pubblicazioni, 
orienlamenti verso il lavoro di gruppo e ver
so lutilizzazionesu latga scala dell infonna-
tica, impegno editoriale di -tiaduzione» lin-
guistica dei classk'i) F-, ceno, sono itecessa-
ri degli intetventi tmmediati: si dovra agire 
mollo presto sulla slruttura dei Dipartimenti 
e sulle forme dell'insegnaniento. sul rectuta-
menti) dei docenti, sulla piaga delle pubblt-
cazioni.. Ma lorse, per operare pru a fondo, 
occonerS costringere I pralesson di lettera
tura italiana a guardare un po' dl piu al di 
fuon di un orizzonte acrademico senipie 
piii asfittico ad mtenogarsi sui modi rcsidui 
in cui una grande tradizione letteiaria come 
la noslra puo vivere ed essere "Sludiala" in 
questo present!-, a chiedeisi fino a cl i r pun-
lo la "licerca- possa specializzarsi in rap|HX-
lo a un oggello cost parlicnlatc come l;i M-
teratura. A questo proposilo ho multa prr-
plessita sulla vistone trop[Ki otnmistira < he 
Santagala sembra ncavare dallii.su. pur c-i-
senziale. dell'infnnnaiica. e sin snoi pni[Hisi-
li di "tmduzione- dei classiri della nostra 
stessa lingua: ma dovremocieariMH'casiinii 
perdiscutenieepei tareinsicmeqiiakosa. 
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