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Gli enfants terribles 
di fronte alia crisi 

Avanguardia 

f ra interrogativi 
ericerca 

Feltrinelli annuncia la 
prossima pubblicazlone in 
volume delle relazioni' e 
degli interventi svolti • al 
convegno sull'avanguardia 
tenutosi a Palermo duran
te l'ottobre dello scorsp an
no. Come 'si ricordera' i 
giornali riportarono allora 

cronache tendenziose, fram-
mentarie o pittoresche. Per 
qualcuno si trattava di un 
semplice elenco di recrimi-
nazioni. I termini del con-
flitto si riassumevano cosi: • 
gli scrittori della « tradizio-
ne » dominano, gli scritto
ri dl < avanguardia > sono 
perseguitati. A questa vi-
sione, di im ,semplicismo 
manlcheo, fu subito oppo-
sta dall'altra parte una 
formula altrettanto banale. 
Mentre l'avanguardia accu-
sava la cosi detta tradizio-
ne di detenere il monopo-
lio dell'industria culturale, 
gli oppositori della nuova 
avanguardia videro in essa 
un legame, come di causa 
ad effetto, col neo-capiiali-
smo. 

Risolvendo le cose in 
questi termini tatticisti, 
non si potrebbe che chlu-
dere pagina su questa di-
sputa precipitata al livello 
di una rissa volgare. Non 
per nulla, del resto, a Mi-
lano alcuni fra i sosteni-
tori dello sperimentalismo 
d'occasione vengono scher-
zosamente denominati c i 
killers >, come omaggio ine
vi table ai Ioro modi tru-
culenti. Ma, anche se, ri-
chiamandosi ai ricordi di 
vecchi tempi, fra questi 
scrittori e stata forte la 
tentazione di presentarsi 
sotto le vesti un tempo af-
fascinanti e ormai fruste 
di «enfants terribles > o 
di angeli ribelli, il dihatti-
to da essi avviato non si 
esaurisce di certo nel fat-
to di costume 

Sulla rivista genovese 
« il marcatre >. diretta da 
E. Battisti. abbiamo gia 
letto un largo resoconto 
delle discussion! palermita-
ne. Anche attraverso quel-
la prima informazione e 
possibile ormai escludere 
che in Italia si sia formata 
una avanguardia lettera-
ria unlvoca, uniformemen-
te determinata da una leg-
ge interna di gruppo. Fra 
gli intervenuti non manca-
no, naturalmente, le recri-
minazioni colorite che piac-
ciono al giornalismo italia-
no, le trovatine, le battu-
te. Ma era inevitabile In 
realta questo dialogo a piu 
voci ha il vantaggio di por-
tare direttamente flno al 
pubblico alcune riflessioni 
letterarie. Cioe il Iettore 
tradizionale pu6 guardare 
da vicino le posizioni di 
vari scrittori oggi in via d: 
formazione Diciamo cosi 
perche e vero, naturalmen
te, che finora dnlla parte 
dell'avanguardia italiana 
non ci sono ancora risulta-
ti artistici, quindi vere pos
sibility di giudizio critico. 

Tutti gli elementi riguar-
dano ipotesi di pnetiche. 
non ancora compiute nella 
realta del gia fatto. dell'o-
pera Sappiamo, perd. che, 
in epoca moderna. come 
nella scienza non importa 
solo il risultato definitivo. 
quella che un tempo si 
chiamava * invenzione >, 
ma anche la discussione 
e la veriflca delle ipotesi 
e delle possibility nuove 
aperte alia conoscenza 
umana, cos! nella lettera-
tura l'arte non e piu solo 
oggetto di < culto >, quindi 
cultura subita o imposta. 
ma e ugualmente verifica 
di ipotesi sulle innovazioni 
possibili. 

Due temi fondamentali 
si possono quindi registra-
re oggi. II primo riguarda 
il linguaggio nelle sue ne-
cessita di accettazione. re-
visione, rivoluzione o ever-
sione totale del linguaggio 
tradizionale II secondo e 
legato alia posizione del-
l'artista nella societa odier-
n«. Naturalmente sono te
mi condizionati l'uno dal-
l'altro. Quando diciamo re-
visione, eversione o accet
tazione ci riferiamo, quin
di, a posizioni ben precise. 
Cosi dalla descrizione e 
dalle indicazioni critiche 
contenute nella relazione 
di Alfredo Giuliani si arri-
va alia ipotesi estrema di 
Angelo Guglielmi, che in 
parte i nostn lettori cono-
scono gia 

Mentre per il pnmo per-
mane una contrapposizione 
fra « tradizione > e < avan
guardia >,. per il secondo 
«la sola possibility attua-
le di fare letteratura» e 
oggi un'avanguardia «a— 
ideologies e disimpegnata*. 
dtologica e disimpegnata ». 
SI tratterebbe di « degra-

dare i valori al livello ze
ro sventondo ogni possjbi-' 
lita di discorso significati-' 
vo (ehe all'attuale stato 

• delle cose significherebbe 
« discorso falso > >. Cos! il. 
«pastjche >, intreccio di. 
material! di versi, di « pla-
ni conoscitivi contrastan-
ti >, diventa uno strumen-

• to • pressoche mitologico. [ 
Per questa strada si trat
terebbe di decretare «la' 
morte delle ideologie, rifiu-

• tandole come pinni di co
noscenza Da questa posi
zione anarchica, si arnva 
all'accettazione, di "Barilli, 

• il quale sostiene, invece, 
che l'avanguardia possiede' 

'ormai un suo linguaggio, 
. che non e piu quello delle 

vecchie avanguardie. che 
non si propone piu. quindi. 
la rottura dei vecchi lin-
guaggi. ma perviene a una 
normalita < autre >, com'e 
deflnita con un francesismo 
un po' snob, ossia a un lin
guaggio d:verso. legato a 
una nuova « normalita ». 

Sanguineti, invece. nega 
c< contesta queste premes-
se. A suo parere l'avan
guardia " possiede piu che 
altro una < maggiore leal-
ta di presentazione > L'ar-
tista di oggi non puo che 
essere consapevole della 
sua relazione n n la socie
ta borghe«e Di qui verreb-
be la naturale tensinne del 
Novecento verso l'avan-
guardia Sanguineti appare 
senz'altro il p:u lucido e 
dpciso nel respingere il ri-
fiito delle ideologie poptu-
!?:Jo da G-igMelmi. A suo 
parere 1'ideologia del nflu-
to e essa stiss? una misti-
ficazione. giacche c occulta 
il proprio carattere idenlo-
fiicc » o nviscc dall'illusio-
ne di una poss bile neutra-
I'ta ideologica. A questo 
punto le p\si?ioni si scin-
tltno prof in-lamer te 

Ciascunn tende a collo-
cars: secondo un'ottica per-
sonale rispetto ai due te
mi :ndicati allMnizio. L'a
vanguardia deve rinchiu-
ders; in una semplice ri-
cerca di linguatjgio? Colo-
ro che sono cosi schierati 
riyelano immediatamente, 
mi pare, la denvazione 
dalle tesi ormai un po' 
scontate del c nouveau ro-
man > francese Per Leo-
netti c! puo e ci deve esse
re, invece, un rapporto 
nuovo anche se provviso-
rio fra 1*« engagement ». 
ossia 1'impegno soctaie del
lo siTittore affermatosi ne-
gl' anni scorsi. e la nuova 
avanguardia. 

Nel confutare questa pro-
posta. Sanguinetti arriva a 
una dichiarazinne program-
maticn che, in gran parte. 
lo situa in una posizione 
precisa rispetto alio speri
mentalismo formale: « ci6 
che carattenzza la nuova 
nv .nguardia non e, come s. 
pietende, I'ossessinne lin-
guistica, ma un nuovo mo-
do di intendere 1'ideolo
gia *. 

Qui, per rendere servl-
zio ai nostri lettori. ci Ii-
mitiamo a una prima ras-
segna informativa. Natu
ralmente resta un proble-
ma fondamentale. E cioe, 
se davvero la « relazione » 
fra I'artista e il nostro tem
po possa essere imbastita 
su motivi che da lontano 
richiamano momenti stori-
ci gia vi^suti. come il ro-
manticismo o 1'avanguardi-
smo del primo Novecento. 
La guerra antinazista non 
ha avuto davvero nessun 
significato? E la nuova 
realta di questi ultimi an
ni? 

I dati per una nuova co
noscenza del posto dell'uo-
mo nel mondo si sono esau-
riti davvero nelle cronache 
deU'enaapement senza for 
nire o aprire nessuna nuo
va possibility di ipotesi dia-
lettiche? Fino a che punto 
siamo oggi immersi nella 
dialettica pace-guerra an
che per quanto riguarda le 
condizinni possibili di una 
letteratura? Si capisce, in
vece, come nell'avanguar-
dia siano numerate piu 
che altro le posizioni for-
malistiche, antistoriche o 
astoriche Per cui. com* 
«ottolinea Enzo Paci nel 
nuovo numero di «Aut 
Aut >, lo spezzarsi del rap
porto autentico fra vec-
chio e nuovo « fa si che le 
avanguardie ripetano *»spe-
rienze gia esaurite » e « fi-
niscono cosi. indirettamen-
te. col dare piu importan-
za di quanto Ioro spetti 

• alle component! tradizio-
nali» E. sarebbe possibi
le aggiungere, alle Ioro 
piu vecchie ed esaurite tn«-
dizioni interne 

Michel* Rago 
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LEHERE A LIVIA VENEZIANI 
,\ 
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persojiaggio di 
Italo 8vevo e Llvia Venezianl fldanzati (1894) 

Italo Svevo con la moglie Livia Venezianl e la flalia Letizia In una foto 
del 1912 

' Quattro gruppi di lettere di Italo Sve- ' 
vo alia moglie sono venuti da poco a 
illuminare gli studi dell'opera sveviana 
e, in particolare, il rapporto tra la biogra-
fla di Ettore Schmitz e l'opera di Svevo i 
Li pubblica Anita Pittoni in un nuovo 
volume del suo < Zibaldone > {Lettere al
ia moglie, d( Italo Svevo, a euro di Ani
ta Pittoni. introduzione di Bruno Maier) ' 
II primo gruppo comprende lettere scrit-
te a Livia Veneziani tra il 9 maggio e il 
5 giugno del 1898. periodo in cui Livia 
deve soggiornare a Salsomaggiore per 
una cura; il secondo gruppo comprende 
lettere scritte fra il 30 maggio e il 19 lu-
glio del -1901, periodo in - cui Ettore 
Schmitz (Italo Svevo) va prima in Fran-
cia e poi in Inghilterra per curare gli 
affari del suocero Gioachino Veneziani. 
proprietario di una fabbnea di vernici 
sottomarine; il terzo gruppo comprende 
lettere scritte tra il 20 novembre e il 21 
dicembrc 1903, periodo in cui Schmitz-
Svevo soggiorna in Inghilterra per met-
tere in funzione una fabbrica; il quarto 
gruppo comprende lettere variamente da-
tate, davvero « significative sia dal punto 
di vista letterario che documentario» 

II Iettore non sfugge, voltata l'ultima . 
pagina, all'impressione di uscire da una -
rilettura de La coscienza di Zeno tanto 
stretti sono i rapporti tra Ettore Schmitz . 
e Zeno Cosini, protagonista del romanzo • 
che sarebbe uscito soltanto nel 1923. La 
consanguineita tra l'uomo Ettore Schmitz 
e il personaggio Zeno Cosini (ma non si 
escludono, come si vedra, somiglianze 
strette con le altre creature sveviane) sal-
ta agli occhi, e non tahto per alcuni trat-
ti esteriori, quanto per l'intima dissocia-
zione e la profonda insicurezza che acco-
munano scrittore e personaggio. Ci si sor-
prende, leggendo, a considerare Ettore 
Schmitz come un personaggio di Italo 
Svevo. Dalla perdita del rapporto con le 
cose lo salva l'ironia, che e una difesa 
perche e un distacco daU'oggetto, uno stu-
pito guardarsi vivere: come Zeno che, al 
pari di Emilio Brentani di SeniUta, non 
sa farsi una ragione della vita. Ma come 
Zeno, e a differenza di quei < sicuri di 
se > che si sprecano e si disperdono. 
Schmitz finisce per far presa su una real
ta essenziale, spoglia. ridotta alio sche-
letro: pochi, gelosi affetti, il lavoro quo-
tidiano, un vivere disincantato. II ro-

manziere, che si ritiene fallito perche 
c quei romanzi che nessuno voile legge-
re » (lettera del 6 giugno 1900; Spmi 
e del 1898, Una vita e del *92) non gli 
hanno dato il successo ne il legame con 
gli altri cui aspira, ha bisogno di un ritua-
le quotidiano (le lettere alia moglie quan
do e in Francia e in Inghilterra, o quando 
Livia e a Salsomaggiore; o il lavoro in 
bacino e in fabbrica) per restare in rap
porto con la realta, per salvarsi dall'an-
goscia e accettare il proprio fallimento. 
giacche «deve essere! nel suo cervello 
qualche ruota che non sa cessare di fare 
quei romanzi >. • • • 

Vedrete cos! Ettore Schmitz-Italo Sve
vo, industriale-romanziere, andare In gi
ro per l'Europa con i bollettini di borsa 
e il violino: segno di quella profonda dis-
sociazione e di quella precaria sicurezza 
Tra Schmitz e Svevo. nonostante le ap-
parenze, non ci sara mai equilibrio An/.i. 
lo squilibrio sara sempre piu evidente 
Inutilmente, in queste lettere, cercherete 
un altro interesse pratlco che non sia 
quello per la fabbrica Scrive alia moglie 
di rinnovare 1'abbonamento alia Crttica 
sociale, le chiede i Piccoli (i numeri del 
Piccolo, giornale triestino). tna il mondo 
di fuori — per rimanere a questa scelta 
ppistolare — lo raggiunge di rado. E' in 
Inghilterra quando muore la regina Vit-
toria ed e incoronato Edoardo VII L'av-
venimento git serve per una battuta: sta 
a vedere che i Venezianl (i suoceri) lo 
mandano a ossequiare il nuovo re Lo 
humour nasce da un timore reale: se la 
permanenza in Inghilterra si prolunga, la 
distanza si approfondisce, t'insicurezza 
che gli viene dalla solitudine (nella qua
le rimane per immaturita; e restera im-
maturo finche non avra dimostrato, con 
il successo nella vita, di essere capace 
di vivere) si fa piu grande Sintomo prin
c i p a l di questo distacco dal reale e di 
questa precarieta e la gelosia Ettore 
Schmitz e geloso della moglie. Sogna 
Livia morta e subito le scrive: c ...quan
do nel mio fisico trionfa il marito geloso 
desidererei fulminarti. E' dunque il mari
to il tuo nemico ». E continua, caricando 
le tinte: « lo sono in complesso un piccolo 
delinquente nevrotico e me ne sento a 
volte assai piu infelice di quanto puoi 
credere. Vorrei al tuo ritorno sapermi 
padroneggiare. Non lo spero, ne speralo 

ta. In fatto dl gelosia >. II sentimento 
esclusivo per la . moglie dimostra che 
Schmitz ha bisogno lui di un amore pos-
sessivo, in cui trovare sicurezza e prote-
zione daU'enigrnaticn vita che lo cir-
conda 

II solo ritratto che esce da queste let
tere e, dunque, quello che Schmitz fa 
di se Si guarda vivere, misura la sua 
propria dissociazione e la distanza che 
lo separa dalla realta e daglt altri. come 
farebbe per uno del suoi personaggi. Se, 
come Zeno, alia fine riesce a districarsi 
nel ginepraio della vita pratica meglio 
di tanti altri piu di lui interiormente 
solidi e sicuri, tuttavia, come Emilio 
Brentani, uscira « invecchiato > dalla lot
to con se stesso e, con le cose Non e 
strano che il tema della senilita si ac-
compagni a quelli dell'insicurezza e della 
immaturita. Anche per lui. ripeness is all: 
la shakespeariana maturita che e tutto, 
quel «lago cristallino > (dl cui parlera 
un altro grande triestino, Umberto Saba) 
nel quale si specchi un volto fatto piu 
calmo dopo le promesse non mantenute 
dell'eta giovane, dovrebbe essere la fine 
della insicurezza. della troppo lunga at-
tesa da adolescente. Ma sara anche la 
fine di tutto, il principio della morte. E 
a che serve essore maturi quando il 
tempo ti sfugge e, con il tempo, la vita? 
Schmitz e sui quarant'anni, nel pieno di 
se, ma scrive a Livia: < Se sapessi come 
sono vecchio! Invece di godere di tante 
belle cose che qui vedo. sono sempre 
ansioso di lasciarle... > 

L'ultima lettera di questa raccolta & 
diretta alia figlia Letizia E' una specie 
di apologo, di esaltazione Insincera della 
vita fattiva. Letizia, che ha died anni, 
ha mandato dei versi al padre « Tu — le 
risponde — sei l'unico poeta a cui io 
voglia bene; tutti gli altri mi sono molto 
antipatici. Fin qui hai certamente ca-
pito ma ora mi piacerebbe spiegartl il 
perch4 di questa mia antipatia e magari 
farti dire che sei d'accordo con me nel 
grido: Abbasso i poeti >. Doveva essere 
profondo, il dissidio: Schmitz cercava di 
convincere Svevo. La lotta sara sorda, 
lenta La coscienza di Zeno (la lettera a 
Letizia e del 1908) uscira quindici anni 
piu tardi. 

Ottavio Cecchi 

IL SALVACONDOTTO 

AUTOBIOGRAFIA Dl BORIS PASTERNAK 
Nel Salvacondotto, or 

ora pubbliceito dagli Edi
tor! Riuntti, Boris Paster
nak, m una pagina, sx di
ce Juori della maniera TO-
mantica. La visione del 
mondo che sotto tale ma
niera si rt/ugia 6 * ta con-
cezione della vita come vi
ta del poeta *. Pasternak 
spiega in cosa e in chi 
acqutstd una figura, m Rus
sia, questa concezione: il 
simbolismo, Blofc m par
te, Majakovskij. Esenin. 
c Qualcosa d'intranseunte 
e~ incarnato dalla vita dt • 
Majakovskij e dal desti-
no di Esenin. un desttno 
che non e abbracciabile da 
alcun epiteto e outodi-
struttivamente anela alia 
iavola e vi si dissolve. Ma 
fuori della leggenda que
sto piano romantico e /al
so ». E venendo a parlare 
di si: * La concezione spet-
tacolare della biografia era 
propria al mio tempo, to 
la condividevo con tutti 
Me ne staccai ancora in 
quel suo stadio quando nei 
simbolisti era lacoltativa e 
morbida. non presuppone-
va erotsmo e di sangue an
cora non sapeva » 

Mia sorella 
la vita 

In fine Pasternak per il 
suo primo libro di versi, 
scritto nel '17, ha le se-
guenti parole: «Quando 
comparce Mia sorella la 
vita, dove trocarono e-
spressione aspetti asso-
lutamente inattuaM • della 
poesia che mi si rice-
larono nell'estate rivolu-
zionana, mi • divenne del 
tuiio indiQerente sapere 
come si chiamasse la lor-
za che aveva dato il libro, 
perchi essa era mfinita-
mente piu grande di me 
e delle conceziom poeti- . 
che che mi circondavano ». 
Se di questa paginal dt Pa
sternak attingessimo il sen-
so, giungeremmo alle radu 
ci di lui e del suo lavoro. 

E faremmo qualcosa di piu 
che capire un poeta: inten-
deremmo un po' della sto-
ria che e di not e in noi. 
intenderemrno un po' di 
not stessi. Perche Paster
nak non ci offre il pane 
sctpito dei « bei > versi, ma 
il pane e il sale del suo 
mondo rilevunte e autenti
co, dove troviamo i segni 
e i suom del tempo. 

II salvacondotto fa per-
correre al Iettore un lun-
go vinggio: dagli afrori del
le liturgie sublimi del de-
cadentismo all'aria fredda 
e grande della morte di 
Majakovskij. Un tracciato 
lungo: attraversare questo 
centinaio di pagine non e 
facile, ci vuol ficto. La gui
de e'e e non e'e: Pasternak, 
avversario d'una vita con-

• cepita come spettacolo, 
nell'atto di scrivere la pro
pria autobiografia, che tale 
e II salvacondotto. s'eclissa. 
Nel suo racconlo egli e tra 
gli altri prolagonistt sen
za una prerogative piu $o-
vrana della - pura durata 
e continuity, Farsi tema e 
oggetto di se stesso, anzt 
delta forza creativa fhe m 
se stesso opera, e U signl- ~ 
ficato delVanttromaniict- . 
smo professato da Paster
nak: ed e anche la carat-
teristtca attiva delta sua 
poesia, la quale e una fe-
nomenologia lirica delta vi
ta del mondo dove i'c io » 
entra al pari degli eventi 
di nalura e cultura 

Le colonne d'un quoti
diano non sono il stto piu 
conlacente a una -. rtcerca 
su argomenti irlt e relati-
vamente intatti Tuttavia 
pud rendere piu chtaro il 

• senso •* dell'tden pasterna-
ktana e ti pathos ascoso del -
Salvacondotto la testimo-
nianza pregevote. e da tut- . 
ti ignorata. d'uno scritto
re sovietico di valore, AH-
nogenov. ex dingente del
la RAPP, che nel '37 scris-
se: * Le conversazioni eon . 
Pcsternak restano sempre 
nel more. Egli entra e co-
mincia lubito a parlare di 

cose grandi, interessanti. 
autentiche. Cio che conta 
per lui e Varte, ed essa 
soltanto. Per cid egli non 
vuole andare in citta, ma 
vivere tutto il' tempo a 
Peredelkino, andare pas-
seggiando da solo, o legge-
re la Storia d'Inghilterra 
del Macaulay, o sedere ac-
canto alia finestra a guar
dare la notte stellata, se-
guendo i pensieri, o. inli
ne, scrivere il suo roman
zo. Ma tutto cid nell'arte 
e soltanto per essa. 

Esperimento 
creative* 

T 

/ « Non lo interessa neppu 
re il Titultato finale. Cid 
che conta e il lavoro, Ven-
tustasmo per esso, e che 
cosa si otterra, lo si vedra 
tra moltt anni. La moglie 
fa fatica, deve trovare t 
soldi e in qualche modo 
vivere. ma egli non sa nul
la, qualche volia soltanto. 
quando le difficoltd cot sol
di sono grandi, egli si met-
te a tradurre. "Ma con lo 
stesso successo potret .di-
ventare un commesso viag-
giatore"~. Ma dovunque lo 
mandino, egli iermera u-
grualmente il suo sguardo 
sulla natura e svgli uomi-
ni, come «n grande e raro 
arttsta della parola >. . 

Tutta la poesia di Paster
nak e il procedere dt un 
organico alto, di un « espe
rimento creativo >, per usa-
re Vespressione del Bowra, 
dt un lavoro ascetico sui
te cose. E il fatto straordi-
nario (ma solo alVapparen-
zai e che da una simile 
auWrealizznzione non spin 
il tanio getato dell'egoismo 
e dell'estettsmo, ma il co
lore d'una vita assorta nel
la conoscenza del mondo 
ettco che & in noi e fuori 
di noi. un ardore di poesia 
che ' non si smorza • nel 
ghiaceio di stelle morte. 

E* tin poeta c impegnato > 
Pasternak? La domanda 

Boris Pasternak 

potrd parere ttsibile. Ma 
il riso si giusttficherebbe 
soltanto se non « repu-
tasse lecita una lettura non 
fornwlistica (cioe a dire 
sbagliita) delle opere sue. 
Per Pasternak ha agito non 
il problema: essere o non 
essere nella rivoluzione. ma 
unicamente questo: come 
essere nella rivoluzione. Lo 
stesso dt Majnkorskij Le 
soluztoni ranarnno . Maja
kovskij con estro rfeftni 

• In dtssomiglianza tra si e 
Pasternak: « Not siamo ef-
fettivamente djrerst Lei 
ama il tampo nel ctelo, io 
invece nel ferro da stiro 
elettrico ». n motto non de
ve essere dimtnuito nel suo 

senso. quasi che la differen
za vera tra Pasternak e 
Majakovskij ' fosse quella 
del disinleresse e dell'utih 
tarteia estettca Era il me-
desimo. it libero < tampo > 
che Majakovskij e Paster
nak amavano, I'energia fol-
gnrante delta invenzione 
poettca, un'energia che Ma
jakovskij voteva convoglia-
re dal cielo in terra, e si 
dannava ad un'impresa tra. 
gica o disperata o vana ag'i 
occhi dt Pasternak, it qua
le viveva il reale come vi-
talisttca integrita, senza la-
cerazione tra c alto » - e 
c basso », natura e storia, 
cielo e terra. 

Per cid Pasternak pote-

va in verita concepire net-
t'< estate rivoluzionaria » 
del '17 Mia sorella la vita, 
e t contempoi'anei, e pri
mo fra essi Majakovskij 
realmente sentivano che in 
quella poesia, nella sua stn-
lassi genialmente caotica, 
nella sua filosofia d'una 
creattvita ininterrotta, vi
veva lo spirito della nuo
va Russia. Vi viveva a suo 
modo, non meno che nelle 
grandi composizioni rtvolu-
zionane " majakovsktane. 
Pasternak e Majakovskij 
non sono due piattt d'una 
btlancia che debbano equt-
librarsi o alzarsi l'uno per 
abbassarsi Valtro. L'tmpre-
sa rivoluztonaria e leggen-
dana di Majakovskij vtve 
e vivra in una sua altez-
za assoluta. La lirica dt Pa
sternak i Vomica delle ore 
festive pi" terse delle no-
stre letture. quella di Maja
kovskij ci scorta per un 
tratto piti lungo, piu vano, 
cui arduo. 

La conclusione & che non 
e'e conclusione. II salva
condotto. a leggerlo, ci di
ce molte cose straordina-
rie sulla cultura russa del 
principio del secolo prima e 
dopo VOttobre, e ci dice 
molte cose rivelatnct su 
Pasternak. E il valore non 
ultimo di questo libro sin-
golare e che. senza avere 
la minima intenzione vo-
lemica. manda a carte qua-
rantotto un mucchio di 
schemi. Da tutte le sue pa
gine viene un senso d'atte-
?a. incompiuto, il senso di 
nn equilibrio da creare 

E* tinn grande fede. ne-
gli uomini certamente e 
nella gente russa in manie
ra particnlare. una fede in 
quel vasto oceano di vita 
che la nno/uzione, pur con 
te sue tragedie e misene. 
ha prndigintamente aperu, 
v agitato Anch? se non fac-
ctamo nostre tutte le n-
tposte dt Pasternak, sen-
tiamo nostri i suoi proble-
mi e la sua certezza che 
possono essere risolti. 

Vrttorio Strada 

Notiziario 

Scissione 

nella 

italiana 
**• L'associazione che riu-
nisce gli editon italiani 
(l'AIE) hs registrato re~ 
centeraente una - scissione. 
Ne e nato un Sindacato 
Itahano Editon che ha or
mai i suoi organ i direttivi 
(vi figurano fra gli al
tri Bompiani, Mondadori, 
Guanda e Martello) e il 
suo bollettino (c Libri nuo-
vi>) . Come gia in passato 
(secondo quanto afferma il 
pnmo editoriale) gli edi
tor! si erano venuti distac-
cando dagli stampatori e 
dai librai, fino a riunirai in 
un organ ismo autonomo 
che meglio rappresentasse 
le Ioro speciftche esigenze, 
cosi ora gli editori di libri 
non propriamente scolasti-
ci sentono la necessita di 
costituirsi in una assocla-
zione a parte, per i proble-
mi particolari che la Ioro 
produzione impone sempre 
piu chiaramente Si tratte
rebbe cioe di una scissione 
dettata dn un'istanza di 
maggior razionalizzazione, 
efflcienza e snellimento del 
lavoro 

Resta per6 il fatto che il 
SIE nor. riunisce tutti gli 
editori di libri non scolasti-
ci. e ne esclude anzi di im-
portanti II che fa supporre 
che le cose siano meno 
semphci di come appare, e 
che agi«cano altresi in tut
ta la faccenda motivi di 
prestigio da parte dl gran
di complessl editorial che 
nell'AIE vedevano in qual
che modo saerifleata la Io
ro posizioiw. 


