
PAG. 8 / c u l t u r a I ' U f l i t d / mereoledi 17 maggio 1967 

LETTERATURA 

Impegno marxista, polemiche di tendenza e ricerca letteraria 

IL SAGGIO DI NOVI MIR 
SULLA NEO-AVANGUARDIA 

II panorama proposto dal Breitburd considera solo alcuni aspetti dell'at-
tuale dibattito letterario italiano — Autonomia culturale e scelte politiche 

I lettori hanno gia appreso 
da una corrispondenza del com-
pagno Enzo Hoggi (v. I'Unita. 
6 5 '67) che la rivista sovietira 
Novi Mir dedica tin ampin sag-
gio di Gheorghi Breitburd (cir
ca 40 cartcllc) alia neo avari-
guardia italiana, e cioe a t\uc\-
J'insicmc di problerni logati ai 
reccnti sviluppi lelteran sui 
fiuali siamo lormiti spesso an 
clio nni in sedc di informa/intie 
e di giudizio. II saggio di Hroit-
burd si distingue per un tono 
di aspra polemica. Non vi pre-
vale il carattere di discussione 
o di ricerca. La polemica s'in-
diriz7a alle tendenze interns 
deH'avanguardia. ma anche ai 
« marxisti italiani > che. per 
loro stesso < riconoscimenlo ». 
non avrebbero svolto una « cri 
tica abbastanza conseguente >; 
esempio tipico. aggiunge B.. 
« il famoso articolo del marxi
sta Mario Spinella sul " Mala
bo 8" sotto il litolo "Una ipo-
tesi sociologica delta lettera-
tura " >. 

Guardare 
ai fatti 

La prima domanda che pud 
sorgere fra i lettori potrebbe 
essere questa: esiste dunque 
una possibility di giudizi cos] 
diversi all'interno del marxisrno 
sopra uno stesso tema di ricer
ca, in questo caso sulla lettera-
tura? I fatti lo dimostrerebbe-
ro. Per cui e chiaro cbe occor-
re guardare proprio ai fatti che 
sono le premesse di quei giu
dizi e al metodo stesso d i e si 
adopera nel rapporto critico 
con i fatti, in modo da evitare 
le false generalizzazioni che 
viziano un metodo alia base. 
rendendolo il piu estraneo. il 
piu lontano, il piu irriducibile 
al marxisrno. 

Breitburd, in realta, si schie-
ra in polemica contra una c ten
denza > della neoavanguardia, 
quella venuta alia ribalta ol 
« gruppo '63 >. Naturalmente le 
«ue frecce colpiscono alcuni 

bersagli giusti. Ad esempio: 
che alcuni, neH'avanguardia 
italiana, spesso riprendono e 
ricalcano schcmi e forrnule teo 
r i / /a tc altrove. E qui bastera 
citare I'impostazinne data al 
rapporto fra cultura di massa 
e It'tteratura di ricerca che 
risale alia critica marxista m-
glesc dogli a nni '.'«); l'opera 
« aperta » alia collabora/ione 
del lettore, l.i cui genealogia si 
puo lar risalire alia stessa epo-
cd, e che venne svolta ulterior-
mente da Sartre; lo stesso 
t grado » o « livello zero > ri-
preso dagli esponenti «anti-
ideologi » del gruppo. gia piu 
che in mice nella prima opera 
di Roland Barthes, ecc. Che 
questi e altri temi o motivi teo 
rici vengano ripresi e svilup 
pnti e utile, naturalmente. Ma 
spesso diventano idee piccole 
e non piccole furiosamentc ri-
mestate senza indicazioni di 
firma altrui. a volte per puro 
divertimento. Per cui I'accusa 
di un « ritorno al provinciali-
stnn » potrebbe dirsi giustifica-
ta. se tutto si limitasse a questi 
caratteri esterni, urlati, piu 
adatti ormai a solleticare che 
ad « epater » il famoso borghe 
se. Tuttavia. ridotte cosi le 
cose, bisognerebbe adattarsi a 
vecchi schemi. per cui tutto 
procede per « infezioni ideali > 
o « influenze >. In questa pro-
spettiva, anche i movimenti del 
passato altro non sarebbero 
che un sensazionale dilagare 
per 1'Europa di «provinciali-
smi > generazionali. compreso 
il romanticismo, compresi il 
naturalismo o il simbolismo e 
post-simbolismo della poesia 
ermctica. o le avanguardie sto-
riche, Apollinaire o Maiakov-
ski: compreso infine il realismo 
inteso non come esigenza o atto 
di conoscenza del reale attra-
verso tutti gli strumenti di cul
tura. quindi compresa la « for
ma letteraria », ma piu mode-
stamente come «tendenza > o 
tradizione chiusa entro gli sche
mi proposti o suggeriti dalle 
poetiche e dai « modelli > degli 
scrittori o dalle < forme > di 

Le riviste IL MEN ABO' 10 

La progettazione 
di Vittorini 

Dopo che Ria « Il Confronto > 
aveva dedicato un numero spe-
ciale a Vittorini. e mentre altre 
nviste (tra cui € Rendiconti s) 
BI preparano a fare altrettanto. 
e^ce « Il Menabd 10 » (od. Ema.i 
di. pp. 127. tire l-SOO). con una 
serie di tc«ti di vano interesse. 
Il numero si articola in due se 
7oni fondamentali: una sce.ta «1t 
bram vittonniani. tratti da in 
terventi. saggi. intcrv-.ste (1961-
1965). costruiti da Italo Calvino 
come la ideale € parte quinta » 
(c La ragione conoscitiva >) del 
Diano in pubblico: e un gruppo 
di scritti cr i t ia e testimonianze 
sullo scrittore. 

II Vittorini che esce da queste 
pagine e soprattutto il protago-
nista delle battaglie letterane 
degli anni sessanta e del dibat
tito sulle (e con le) nuove avan
guardie. il tror.zzatore di una 
cultura come scienza. di una let 
teratura come momento di cono 
scenza (e di appropnazione) dei 
mondo nuoro deU'industna; ti 
Vittorini. appunto. della «ragio
ne conoscitiva > e della « proget 
tazione>. della presa di cosoen-
xa di un equibbrio < naturale > 
(tradizionale) pcrduto e del ca
rattere ritardato di ogni tentati-
* • di narrazione naturalistica, 

p.ii o meno travestita di panni 
nuovi. 

Ncl suo scntto Calv.no nota 
fra I'altro come Vittonm ev.ti. 
in queste sue posiz:oni. sia il 
pencolo del!a prosjramoiaticita e 
del'.a preccttistica (per il suo 
prcm.nente «amore per !e ope 
re >). s.a il pencolo di una mi-
t 77a^one dell*in1ii>tna. o addi-
nitura di una os<?ettiva integra 
z.one nel si«;tema (c oggi I'esi-
cere cono?cen7a e liberta e fell-
c.ta dalla tecn:ca e dalla scien-
za — dair "industna" come mon
do jntegralmente mtenzionato da-
gii tiomini — e appelto rivolu-
zionano. jneompatibile coo la 
conservazione dell'ordine pre-
sente »). 

Alcuni di questi motivi 0'i?tan-
za sc:entifica. il valore del € pro-
cetto* ecc\ si ritrovano nel «n-
cordo» di Francesco Loonetti e 
nell'anali'i Mnitturale di Guido 
(tugl.elmi. mentro Michele Raco 
npercorrc la vicenda di «Poli-
tecnico » e sottolmea il significa-
to autonomamente politico e n-
voluzionano che la ricerca ail-
turale veniva ad avere nella po-
sizione vittoriniana di allora. 

g. c. f. 

opere del passato, siano pure 
di Dante o di Puskin. 

Occorre allora badare a ci6 
che si muove dentro, e non solo 
intorno, ai fenomeni « caotici ». 
osservarne le proiezioni e le 
necessita da cui nascono jcn?,) 
pensaie che quel tennmeno non 
s'inquadra esattamente nella 
nostra visione, la quale potreb 
be risultare anche schematica 
se non riuscissc a cogliere le 
novita delle situazioni. Signifi-
cherebbe vivere il marxisrno 
come fattore acquisito, in for
ma esistenziale, anziche adope 
rarlo come metodo di ricerca 
per Tazione. teoria nvoluziona-
ria e non sistema chiuso. dive-
nuto esso stesso « tendenza ». 

Di questo infatti si trattn. 
Breitburd conduce una polemi 
ca da tendenza a tendenza. 
« Avanguardia contro tradizio
ne s. affermavano a fini tattici 
i nostri neoavanguardist i fino 
al 'G.'i. « Tradizione contro avan-
guaidia » e una risposta che si 
chiude nel falso problema al 
trui. Esaminiamo piu a fondo 
questi aspetti, anche perche la 
polemica di Breitburd e impo 
stata sopra un motivo non in-
differente, quando egli parla di 
c ruolo sociale dell'arte ». Pro
prio per questo pero avrebbe 
dovuto precisare la sua « pano-
ramica > e rirarsi fra I'altro 
piu direttamente alle discussio-
ni svoltesi in questi anni fra 
inlcllcttuali marxisti italiani. 
Sappiamo benissimo. per espe-
rienza personale, quanto sia 
difficile ricostruire il panorama 
di una cultura in movimento. 
Ma proprio per questo occorre 
un metodo tanto piu rigoroso. 

Alia « tendenza » ch'egli av-
versa Breitburd attribuisce t re 
carat teri . assumendo, come 
base. la posizione espressa da 
uno dei suoi rappresentanti , e 
cioe Angelo Guglielmi. I tre ca
ratteri sono: a) < rinuncia alia 
ideologia»; b) «rinuncia al 
ruolo sociale dell'artista (il suo 
engagement) »; c) «rinuncia 
alia funzione comunicativa del
l'arte ». La rigida esistenza di 
questa « triplice rinuncia » po
trebbe dirsi smentita — almeno 
su! piano delle « teorie > — dal-
lo stesso Breitburd a distanza 
di poche righe. Egli riconosce, 
infatti. che «gl i orientamenti 
della neoavanguardia italiana 
sono lontani dall'essere omoge-
nei >. In breve, prendendo di 
mira Guglielmi. egli stesso am-
mette di forzare il discorso. 
Del resto. un lettore sovietico 
potra sempre chiedersi: se que
sto movimento e in rapporto col 
neo capUalismo come si pud 
prendere sul serio la « rinuncia 
alia ideologia > teorizzata da 
Guglielmi e ripresa da Breit
burd? C'e di piu. La « non omo-
geneita» delle posizioni. ag
giunge Breitburd. porta alcuni 
del « gruppo » (fra cui Sangui-
neti) a non escludere « il giuoco 
all'estremizmo politico " ultra-
sinistro" di genera cinese >. 
Insomma, potra chiedersi il let-
tore sovietico. c 'e, o no. rinun
cia all'ideologia? Oppure ideo
logia neo capitalista e ideologia 
< di genere cinese > si toccano 
e si integrano. per cui la neo
avanguardia italiana manda a 
braccetto Agnelli e Lm Piao. 
echeggiando pubblicita Fiat e 
tappelli delle guardie rouse-*? 

Tornando ai fatti. se Breit
burd ammette che nella neo
avanguardia le posizioni teori 
che hanno piu importanza del
le opere (improntate. egli dice. 
a un formalismo esasperato per 
cui sarebbe impossibile distin-
guere i contenuti), perche non 
espone con piu esattezza il 
confronto che si va svolgendo 
fra queste c teorie >? Si chiari-
rebbe cos! che. non solo nella 
neo-avanguardia. i dibaltiti at-
Trontati in sede culturale du 
rante questi anni sulla no7ione 
di c ideologia » prendono come 
ba.«e I'accczione elaborata da 
Marx, il contcnuto o il carat
tere di «falsa coscienza >. 
Quindi. penetrato nella lettera-
tura e nell 'arte questo dibattito 
pone domande inquietanti di 
auto-verifica. Del resto sono do
mande ed esigenze che erano 
venute anche da noi. sin dal 
1955. di fronte alia crisi eviden-
te del neo realismo. o al disagio 
che cli schemi del neo realismo 
incontravano in quella fase che 
a \ol te noi abbiamo definito di 
€ dilatazione del reale », e di 
cui sarebbe per lo mono assur-
do attribuire il merito. oltre 
che regemonizzazione. al neo-
capitalismo. Verso la lima si 
dirigono gli americani, ma an
che i sovietici. Con tutte le im-
plicazioni che questo comporla. 
e non in un solo paese. Ed e 
proprio fra queste implicazioni 
— economiche. sociali. politi
che. umane — che ci si muove 
e ci si interroga nei paesi piu 
sviluppati. Di piu: la cosiddetta 
«promozione neo-capitalistica 
italiana > non c solo una clas-
sica restaurazione del potere 
borghese, come forse pud es
sere altrove. E ' un momento 
che esaspera, anche nei suoi 
caratteri ideologic!, i dislivelli 
tradizionali in cuJ viviamo da 

secoli; i regionalismi. le vec-
chie questioni di egemonie. i 
rapporti i dibattiti le polemiche 
fra tenden/e cultural! diverse. 
— marxisti cattolici idealist!, 
ecc. —. tutto e stato sottoposto 
a mutamenti t he da tempo com-
portano le domande suddette. 
Forse la cultura italiana in que
sto momento puo dare 1'impies 
sione di essersi fermata a Go-
bctti Pei6 e anche comprensi-
bile che un movimento ci sia 
stato o ci sia. 

Qui interviene I'altro proble
ma: quello dell'intervento della 
politica o del giudizio politico 
nel suo rapporto con la cultura, 
che e poi il tema centrale del-
I'articolo di Breitburd. In con 
clusione. sulla scia di alcuni 
giudi/i italiani da lui scelti. 
Breitburd vede nella neo-avan-
guardia prevalentemente I'esa-
sperata tendenza alia teori/zan-
tc « innovazione » che portcreb-
be al raccordo con « la societa 
neo capitalista >, la quale < si 
sforza di dipingersi come il si
stema della novita assoluta ». 
Nonostante il motivo centrale 
dell'analisi sviluppata nel sag
gio di Spinella, gli sfugge pero 
la tendenza piu dichiaratamen-
te culturale introdotta nella di
scussione di questi anni e che. 
per il momento. va considerata 
per lo meno in sede storica. 

L'intellettuale 
nel mondo di oggi 
E cioe la tendenza all 'auto ana-

Iisi della letteratura. la neces
sity per la letteratura di auto-
definirsi oggi e qui anche nei 
suoi stessi rapporti con le classi 
sociali. Breitburd non pu6 igno-
r a r e che era proprio su questo 
terreno che Sanguineti svilup-
pava a Palermo le proprie obie-
zioni — piuttosto radicali — 
alle teorie proposte da Gugliel
mi. nel senso di un'avanguardia 
che si assuma la funzione di 
esprimere < la verita ultima 
sulla situazione dell'intellettua-
le nel mondo presente ». Di piu, 
oltre al diverso significato di 
« ideologia >. bisognerebbe ren
der chiaro ai lettori sovietici 
che I'ipotesi di c rinnovamento 
formale » di cui si discute qui, 
non ha nulla di comune con i 
vecchi formalismi. e fino a qua
le punto. 

Sul terreno propriamente po
litico. si t rat ta — partendo da 
questi fatti e dal giudizio che 
possiamo formarci intorno ad 
essi senza schemi — di una 
scelta. e sarebbe assurdo che 
qualcuno pensasse gia a una 
scelta tallica. Da tempo ci sia
mo battuti e ci battiamo per lo 
sviluppo dei dibattiti interni 

alle arti . nel rispetto delle loro 
specifiche autonomic. Ma non 
siamo proprio noi — i lettori lo 
sanno — a negate la dimensio-
nc politica. iiipctiumu quanto 
abbiamo gia detto in un altro 
scritto: il discorso sulla lettera 
tura fa tutt'uno col discorso po 
litico che e in ciascuno di noi. 

(juando peio sulla politica si 
dm il contcnuto che dava Gram 
sci. di totta per la partecipa 
zione morale e intellettuale di 
tutti». E bastera richiamarsi 
proprio a Gramsci, all'impossi-
bilita o all 'assurdo, da lui in-
dicato, di costruire una lette 
ratura per decreti-legge o per 
unioni sindacali di operatori let 
terari . quindi fuori di un dibat
tito di ricerca. fuori di una 
dimensione culturale che piu 
coraggiosamenle e operativa 
mente noi definiamo addirittura 
< dimensione politica ». intesa 
come impegno collettivo, come 
impegno culturale della societa 
— e. per cominciare. di quella 
societa che e il partilo politi
co —. se si vuole davvero che 
risponda l'impegno politico del 
singolo, scrittore o operaio che 
sia. Fuori della visione ristret-
ta di tendenza, da cui il marxi
srno aborre, si puo escludere 
all'interno della letteratura un 
tipo determinato di ricerca? 
Qual e. dunque. il « ruolo so 
ciale » dell 'arte? Un ruolo pu 
ramente illustrativo? Un rifles 
so di realta? Fino a quale punto 
quel riflesso e di specchio de-
formante? E la qualita dello 
specchio non fa la qualita del-
l'immagine? 

Ci spiace dover cadere in 
domande ov\ie . Tanto piu che 
rimangono vive tutte le nostre 
riserve nei confronti di alcune 
forrnule della nuova avanguar
dia, su quelle tendenze intellet-
tualistiche, di simbologia esa-
sperata, di ambiguita. quando 
questi carat teri sono presenti 
nelle premesse teoriche come 
nelle opere singole. Anche in 
questo dobbiamo ripeterci: ac-
canto alia simbologia program-
matica dei creatori-fruitori di 
canoni e aU'esasperazione della 
innovazione fine a se stessa. il 
panorama vero registra mani-
festazioni di insofferenze, fra 
i piu giovani, e ancora uno svi
luppo delle discussioni di cui 
qui abbiamo parlato: segni di 
contenuti ancora grezzi che ur-
gono. di proteste — contro la 
guerra nel Vietnam, sui rap
porti attuali di sfruttamento. 
sui poteri e melodi dell'indu-
stria culturale — che tendono 
a spostare la questione e por
tano a un invecchiamento del 
discorso, di cui forse Breitburd 
non ha tcnuto abbastanza conto. 

Michele Rago 

ARCHITETTURA 

Entro il mese il progetto della prossima esposizione milanese 

Cercasi pubblico 
per la Triennale 

E' questa infatti la carenza fondamentale riscontrata dopo la XIII edizione - Come colmare il distacco 
tra I'architettura e le nuove esigenze della societa e rJeH'uomo - Le concrete proposte del Centro Studi 

L'ingresso della Triennale di Milano 

Entro il 31 maggio la Giun-
ta nominata di recente dal Con-
siglio di amministrazione della 
Triennale di Milano dovrebbe 
consegnare un primo proget
to di reahzzuzinne della Quat-
tordicesima Esposizione del 
VJ6H. 

II travaglio per arriuarc a 
questa decisione e stato lungo. 
Dopo le critiche sollevate dalla 
Tredicesima edizione, il Con-
vegno internazionale tenuto nel 
settembre '65 dichiarava che 
«una Triennale senza pubbli
co non e tanto astratta quanto 
grottcsca » e bandiva « gli at-
teggiamenti didascalici, le teo-
rizzazioni affrettate e superfi-
ciali, le sintesi a priori » come 
i maggiori imputati della scar-
sa accessibilita della Trienna
le alia stragrande maggioran-
za del pubblico. Veniva chie-
sto. in quella sede. die la pros
sima Triennale esponesse * og-
getti concreti, fatti. proposte 
precise » e che portasse al pub
blico. attraverso due grandi 
mostre, deU'architettura e del 
la produzionc. le proposte piu 
significative elaborate in tutto 
il mondo. 

Si trattava pero di scegliere 
I'idea guida. il filo conduttore 
per ordinare la Mostra e sele-

zionare il materiale a disposi-
zione. Tali non polevano es
sere ne distmzioni di gusto ne 
di linguaggio, e bisogna in-
diciduare il campo di mlcressi 
di alta rilevanza sociale (e 
quindi presente in un modo o 
nell'altro all attenzione del gros-
so pubblico) nel quale I'archi
tettura e il design abbiano un 
loro ruolo varticolare da svol-
gere. 

Alia ricerca e precisazione 
di questa idea ha lavoralo una 
apposita Commissionc del Cen
tro Studi; la quale ha avuto 
modo (in attesa che gli Enti, 
tra i quali il Comune di Mila
no, si decidessero a nominare 
il nuovo Consiglio di Ammi
nistrazione) di elaborare un 
documento, approvato dal Cen
tro Studi, contenente le linee 
programmatiche per la XIV 
Triennale. II ritardo con il quale 
6 stato nominato il Consiglio 
di Amministrazione (ottobre 
'Ci), ha fatto rinviare di un 
anno la Mostra, che avrebbe 
dovuto essere tenuta nel 1967; 
e solo la continuitd garantita 
dal Centro Studi ha permesso 
che, per ora, non si corra il 
rf<cliio di rinviare anche I'edi-
zione del '63. 

Oggi dunque la Giunta ese-

cutiva lavora su una traccia. 
consegnatale dal Centro Studi, 
capace di determinare una gr<>.->-
sa svolta nella formula della 

Triennale. Si tratta infatti di 
trovare la rispoita ad una sene 
di domande, cite sono al centro 
del rapporto tra la mostra stes 
sa e il pubblico. Quali sono le 
ragioni della crisi di creativita 
che I'architettura e il design 
stanno attraversando? Non dc-
rivano esse forse dalla loro 
scarsa corrispondenza alia nuo-
la scala richicsta dalla dornan-
da sociale, alle nuove esigen
ze organizzativc ed espressive 
dell'ambiente umano? 

11 vuoto. la incomunicabilita 
che stanno tra I'architettura e 
il suo pubblico non nascono 
forse dal mancato adeguamen-
to degli obicttivi deU'architettu
ra e del design ai bisogni del 
mondo contemporaneo. nel qua 
dro delle possibilita offerte dal 
progresso tecnico? E soprattut
to, a causa di questa mancata 
corrispondenza di obiettivi, le 
macchine. Vindustrializzazione 
e il progresso tccnologico non 
stanno producendo (insieme a 
risultati positivi) numerosi ef-
fctti aberranti « d i e compro-
mcttono I'ambicnte in modo piu 
raPido e radicale di quanto non 

MUSICA 

Schonberg poeta? Pubblicata in Italia una 
raccolta di «Testi poetici e 
drammatici» anche inediti 

L'ewluzione verso I'ebraismo dell'ideatore della dodecafonia — Testi satirici e aforismi 
La figura d: Arnold Schonberg. 

fino a non molti anni or sono al 
centro di appas^ionat; dibaUiti. 
si \ a imponcndo sempre p;u 
anche fn Italia grazie a una pro-
djz:cne mu^icale che neisuno 
orm.il pud piu negare sia parte 
c<v::ut;va. es?enzia!e della ci 
vita e della cultura curopee e 
contemporanee. Uomo e musicuta 
d] s:raord*iar:o impegno eiico. 
Schonberg diede tu'to se s:e.s«> 
per esprimere attraver=o la mu-
«ica una sua visione del mondo. 
e m-:ancabilmen:e si adoperd per 
amphare e chiarire u'.terormen 
te il suo pensiero attraverso la 
paro'a. g".i seniti. le oonceziom 
teatraii. configurandosi nel cor-
50 di o'tre un CTiq-jantennio di 
attivita (nato ne: 1874. Schonberg 
mori. esule in America, nel 1951) 
come una deile per^nal.ta p u 
ovn:>;ete e s ngolar: del suo 
'empo. 

Non sia T O tu'.tav.a ancora in 
grado di avere di Schonberg e 
della sua attivita un quadra com-
p uto. s'oncjmente definito. No 
nost^ntc la sua produzione musi-
cale. che e nota nella sua inte-
rezza e tocca ogni genere e for
ma (dal teatro alia lirica da 
camera. daH'oratorio alia gran-
de orchestra, dal coro a cappella 
al concerto), nonostante le sue 
opere di teoria mustcale e gli 
scriiti critici pubblicati anche 
in italiano nel volume Stile e 
idea, nm sappiamo che resta an
cora un importante lavoro di ri
cerca da compiere nel suo archi
v e personale: chi e stato nella 
vd.a che Schonberg abitava nella 
emigrazione vicmo a Los Angeles . 
ci assicura che non poche sor-
prese e scoperte nserva al ricer-
catore attento la mole straordi-
naria di leUere. appunti, sa ggi, 
pezzi musicali accumuliU cello 

Arnold Schonberg. 

studio americano del graode mu-
sicista austriaco. 

In una veste poe© appariscente 
ma assai curata e di agevoie 
leUura l'editore Feltnoelli pub-
bbca ora una raccolta di Testi 
poetici e drammatici di Schon 
bc.-5 che contnbuisce notevolmen-
te a quella p u approfondita co-
n^vcenza dell'ideatore della do
decafonia che riteniamo necessa-
na e utile (in volume di p. 237. 
con mtroduzione e note di Luigi 
Rognom. traduzione di Emilw 
Castellan!. lire 1.200). ET un libra 
stimoiante e nuovo. che raeco-
glie non solo i testi di Schonberg 
messi in musica dal compositor*, 
altri <ia ooti • destinati anch'«a-

s: al.a co-nr>">i:z:one ma non rr.> 
s ca'.i. e infine la sene d: afori-
STii pjbb'.:cata nella rivista < D.e 
Mus.k » ne! 1910. ma anche tre 
testi del tuttn iiedili. provenienM 
appunto dall'archiv.o personale 
del mj5.c_-'a di CJ: si d:ceva 
S. tratta de! dramrrui La tin 
b-bhea. un.co tra i testi di 
Schonberg da-txia'o al teatro di 
prova (senfo nel 1926-27) e so'.o 
ozzi pubb'.ica'o areg-almente: 
una ma* n«yaz:oro per la sce-
noerafia e la re?ia rieiropera 
Mose e Arnir.c. anch'essa finora 
rimas'a lettera mo-ta sia nella 
edizione del Lbretto s.a deUa 
partitura. e una raccolta di 
c Aforismi. aneddoU e mass.me » 
scritti tra 0 1916 e il 1949. D*I 
res*o. anche eh altr. testi pre-
*entano un m?e"e.*«e v.viss mo per 
il lettore xi qj.^r/o €.-=• .^r.o q n 
p^r !a p-.rna \o'.'a o-23n:carr>m-
*e racco.ti :n ve-.-vwv* vz'.:zr~a: 
e vx)o i tes"i cne S-:rtor.'>?r? s e n 
se per :e proprie op-?-e d tea 
tro fo/.re a! c *a'o Mo-e. La maio 
'dice del 1908-10). per a.cjne 
compa-izioni corah, per cantate 
e oratori (La scala di Giaabbe, 
un Requiem, la Danza macabra 
dei prindpi). i Salmi moderni e 
ij Sopracvissuto di Varsavia. 

La parabola descriUa da questi 
testi ci conduce dalla posunone 
sohpsistica e volontaristica della 
Mnr.o fehce. attraverso le idee 
genencamente moraistiche e mi
st chegzianti della Danza maca
bra e del Requiem, fino all'mdi-
vidwazione postenore di un e re 
do religioso ed etico che e queLo 
deU'ebraismo. Ma. si badi. la 
parabola che nconduce Schon
berg dal cattolicesimo alia t Re-
ligione dei padri > non e pura-
mente individuale e interiore: e 
la risposta di un musicista ci-
vilmente impegnato alia barbarie 
di un mondo che pochi ami prima 

di morire t>^!.era musscalmcnte 
nel Soprarvissuto di Varsacia. e 
la protesta alia sopraffazione. al
ia persecuZiOne. a] nvas-^cro: d:-
rerno tnsomma con Rozncn: che 
qjes/o r.'.o^no n<"n e una ^oluzio 
ne < r-=o.ta nel-a poiizor.e m. 
^•.ca de. creden'e. bensi diviene 
•jna presa di co--c:er.zj o?er3n*e 
nv. rr.«T-̂ io ;. 

II dranirr.^ xi tre a'.ti La via 
b.bhca si p ĵtx- a un morr.en'o 
crjc.ale di q j ^ l a eio. jzone \er-
^o I ebra:-mo: e lo S-:honberg 
< politico». lo Schonberg lmpe-
gnato verso i suoi simili. che xv 
terviene qji nella polemica tra 
s.onisn or.odossi e revisionist!. 
porxndo sSSla scena. con Aruns. 
un ivi.viduo che ha tante aflxu-
ta col personaggio postenore di 
Arome. e cbe co-ne questo e 
orx^rrus'o a fal.ire r.el-a sua 
oTcra oT.i z.osa ci r:jn.ficatore 
• >J. >>p>i.-> er>-a.eo s-vo il se?no 
•i: un s.-ti'TW c-K.ale mj'.uato 
n lo'o da', moo-io occ.c^ntaie 
( xva critxa al cao.'al vno. forse 
anche :nconsc.a. risulta evidente 
n tjf.a iimoctazrone de. dram-
ma). Ne qji ne ne! Mose e 
Aronie Schonberg nesce a r.sol-
vere s\ mantera soddisfacente l 
problem! che si pone, e l'uterro-
gativo rimane aperto anche e in-
nanzi tutto per lui stesso. 

Entrambe le opere si conclu-
dono col naufrag:o del messiane-
simo modemo. e a Schonberg non 
restera. nell'avanzata \ecchiaia 
di cuj sono amara e alta lesti-
mon-anza i Sa'mi moderni. che 
nfugiarsi in una rigcrosa ono-
dois.a b:bl:ca. neila fede mcrol 
labile verso il Dio degli ebrei 
dopo tanti xiganm. paUmenti. 
persecution! sofferti ad opera 
degli oomini: al punto di giunge-
re all'affermazione che «forse 
l'esplosione atomica ci e stata 
data per sterminaxe noi e il male 

cne e in no; > (.-almo n. \2 scr:'-
•o il 30 aprile 1951). E' un a'.te*-
piamento apocahttico che ha le 
s je r^d:ci neli'araara s<>fTerta 
esper.<nza di tu'.ta una \T.a. e 
cne dehnisce i i.miti di Schfm 
bors a I di ja della porta ta n;o-
:iz<Taa_a delLa s_ia produz<r,e 
Hi . ' .Crf le . 

D^r.qje. qjesti tc=ti vanno 
c.r.':de-a»! coTi-j unave^raz-one 
rt-:e=->ar:a p-»-r la approfondita 
conozcina di Schonberg: e que
sto vaie anche per altn lati 
della s.ia personalr.a. qja.i ci 
sono rivelaii dai testi satir.ci per 
i con op. 28. o daU'abbaodante 
mes-'o d> aforism; ncchi di sp-jn-
t:. giudizj. motti di sptrito acutu5-
i.mi. L.i trad^zone del CasieLa-
ni e fe<k-lo e prec^sa. I'apparato 
di no'e e l'TXrodjz.one di Rogno-
n co-t:tu-cono 'jr.a zi:da s cu-a 
per :1 lettore a c o v a r o con la 
•ex.it.ca p.u d.srwratj (mi re<"e 
rtbbe da d^scutere il paral.el -
STIO »itroiot:o da R0.2n.2nj tra 
la concez.one tea tra e di Schon 
beri e qjella del/« opera d"arte 
totale* dj Wagner. L'n solo ap
punto va fatto, e non seconda-
r.o. aH'editore; almeno per La 
via bibhea avremmo desiderato 
trattandosi di una «novita as
soluta >. che venisse pubbb'cato 
anche il testo origmale. Si trat
ta in effetti di un lavoro com-
piuto, cui Schonberg teneva 
molto e che er«n stato giud:-
cato da molti come destmato a 
sicuro success© sulle scene di 
prosa. La conoscenza deH'ori 
g:na!e avrebbe serv.to a me-
ditare questo giudizio, sarebbe 
stato un contributo importante a 
quell'opera di p:ena ncostruzione 
del lavoro e della personality di 
Schonberg che k oggi ormai le-
cito afendersi. 

Giacomo Manzoni 

accadetse nelle ep<idie prece 
dent 1 >? 

Affrontare l'in-,ieme <h <iue.sti 
problerni. defmiti ' (U I (ir.inde 
Nuinero - <' (ippiir-'t ii'jnitirati 
vo e opportuno, costcchv t ti 
Grande Siniwro^ c diventato il 
parametro di rifcrimvnto psr 
Vordinamento della XIV e^p > 
sizione. 

Per evitare cquivoci, sono 
stati fatti alcuni exempt. Sx 
scegliera, nelle pcrsonali di ar-
chitettura, di mostrare 1 Pro-
getti che interestano il cam 
po prescelto. Ad esempio, di 
un Louis Kahn gli studi sui 
flussi di traffico del centro di 
Philadelphia, di un Arthur 
Quambu gli studi fatti suqli de
menti di serie in plastica de^li 
nati alia rcalizzaz'tmie di im 
mensi settori residenziali a ba^ 
so costo e cosi via Lo stesso nel 
campo della produzione. articn 
lata orizzontalmente (dal re 
stino stradale della carta strac-
cia alle autostrade) e in scmo 
vcrticale. nelle diverse dimen 
sioni che I'ambicnte umano 
pud assumere: dalla casa al 
territorio regionalc. 

Anche le arti figurative, li
berate dalla prclcsa ricerca di 
una 1 sintesi > con le altre arti. 
dovrebbero avere la possibilita 
di cimentarsi ai massimi lircl-
li sin qui ragqiunti. in un cam
po nel quale esse sono forse put 
avanti deU'architettura contem-
poranea. Si chiedcra quindi alle 
arti figurative-come esse « Pos 
sano partccipire — utilizzando i 
propri specifici mezzi — alia 
progettazione del nuovo pae-
saqqio urbano. regionalc. ter-
ritorialc *. 

E all'artigiano terra chiesto 
di mostrare come il prodotto 
fa'.tr> a mono assuma una n-
rnlutazione in termini del tutto 
11 nrK-i jwll'epoca del Grande 
Sumero; poiche c quanto piit 
e avanzata li tecnologia delli 
produzione. tanto piu richiedc 
il contributo dell'artigianato 
apq>-c f\i mettere a punto, at-
trorer^o operazioni individual^ 
complcsii e raffmati modelli %; 
rirordand > come le pile ter-
monudeari e tutti 1 complicati 
nUrezzi delli ricerca scientifl 
ca si mo fatti a mono. 

Riu^cira co;i In Triennale a 
prendere per un braccio il pub
blico. a me'terlo di fronte ai 
« veri a problerni dell'organiz-
zaz"-t:,e dd vivere modemo, a 
renderlo covsapevole di quan
to di mcjlio si fa in questo 
campo a hreUo mondiale? An
che I'm^enzione espressa di 
farorire la piu larga partecipa-
zione slraniera sembra. per ora, 
at'estarlo; per cui I'invito do
vrebbe essere esteso €a quelle 
Sazioni che. in circostanze ana-
loohc. per premiere della in-
compntibili'd politico, non Tit-
*rrjTio Qd incontrarsi >; e quin
di, c con pirticolare sollecita-
zionc. a tutti i Paesi dell'Euro-
p-i orientate, alle Xazioni afri-
cane di recente indipendenza, 
alia Cina comunista >. 

A questo punto. in definiti-
ta, sembra che t presuPposti 
per fare una buona mostra ci 
siano. Ma il problema i, so
prattutto. che gli organizzatori 
siano consaperoli che non si 
tratta tanto e soltanto di fare 
una buona mostra. La Triennale 
di Milano sia per affrontare il 
suo momento decisivo: o Tin-
novare la propria formula, i 
propri interessi, e diventare fl-
nalmente popolare. 0 morire. 

Novella Sanson! 
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