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Rivoluzione culturale e convitati di pietra 

In Cina con Moravia 
Una civilta teatrale che venne edificandosi dopo la Rivoluzione, per la Rivoluzione 

Jl LOttobre 
Un libro di impressioni di viaggio con conclusioni 
frettolose e divagazioni contraddittorie nella tradi-
zione corrente del giornalismo borghese italiano 

Un libro come quello che 
Alberto Moravia dedica alia 
rivoluzione culturale in Ci
na (ed. Bompiani, pp 196 
L. 1600) e per troppi aspet-
ti indicativo di una situazio-
ne culturale piu che di una 
situazione letteraria. Alia 
domanda su quello che lette-
rariamente esso aggiunge al-
1'opera dell'autore degli In-
differenti, la risposta del 
critlco 6 senz'altro negativa. 
Piuttosto cgli potrebbe co-
gliere il pretesto per discu-
tere un vezzo recente di Mo
ravia. Anche qui, in un ibri-
do incrocio fra « viaggio» 
giornalistico e saggio, 1'auto-
re riprende il brillante e so-
fistico gioco di parafrasi e 
divagazioni sulle idee del 
giorno che ha gia tentato in 
alcuni racconti e sulle sce
ne del teatro. Per cui, volen-
do comunque discorrere del 
libro, e'e da mtioversi piutto
sto suU'altro terreno, quello 
piu generale della cultura e 
del rapporto fra cultura ita-

• liana e altri paesi. 

Precisiamo anzitutto l'oc-
easione. II pubblico italiano 
ha sete di notizie sulla Cina 
e, come sempre, per interes-
si contrastanti. II buon bor
ghese che ignorava ogni co-
sa di" quel grande paese, 
considerandolo fino a ieri 
lontano o debole per infasti-
dirlo, in vent'anni si e do-
vuto ricredere. Anche il Oor-
riere della Sera s'e sveglia-
to, ahime. Ma, mentre i gior-
nali della piu accorta bor-
ghesia europea si rivolgono 
a specialisti per informarsi 
e capire, i giornali italiani 
tornano con nostalgia al-
l'epoca colorita di Scarfoglio 
e compagni. E. anche quan-
do a un Cavallari associano 
un grande nome come Mo
ravia, il proposito e sempre 
ben limitato. NelPuno e 
nell'altro caso agli armenti 
del bravi lettori viene im-
bandito un bel pascolo ver-
de di « trovate» piu o me-
no interessanti e awincenti 
e spiritose, purche l'ideolo-
gia fondamentale del confor-
mismo che circola nel nostro 
paese, rimanga salva e ri-
spettata. 

La tentazione 
delle «trovate » 

Moravia, purtroppo, si 
adegua anche lui alia ten
tazione italo-borghese delle 
trovate. La rivoluzione cultu
rale in Cina, propone il ti-
tolo del volumetto dove egli 
ha raccollo appunto gli arti-
coli scritti per il Corriere 
con l'aggiunta di una intro-
duzione e di alcune pagine 
inedite. Ma al titolo segue 
questo sottotitolo: ovvero, Jl 
convitato di pietra. II riferi-
mento va ad uno dei capito-
letti finali in cui l'autore, 
accompagnato da Dacia Ma-
raini, si reca nell'tinico ri-
storante cinese di Pechino 
sopravvissuto, dopo l'ultima 
ondata rivoluzionaria. a be-
neficio degli stranieri. Oltre 
tutto, questi non sono nep-
pure avventori ma «invita-
ti » per una degustazione 
della famosa anatra pechine-
se. Insomma, una buona 
mangiata, direbbero press'a 
poco a Roma. Ma. fra tanta 
generale parsimonia e pover-

ta dei cinesi, il pasto lussuo-
so pu6 anche turbare la co-
scienza dello straniero bor
ghese. Anzi, Moravia si sen-
te una specie di don Gio
vanni occidentale, edonista e 
dissacratore, sul quale in-
comba, a passi cadenzati e 
pesanti, l'arrivo della statua 
semovente del commendato-
re («il convitato di pietra»). 
Non e'e scampo. Moravia, 
1'occidentale, e don Giovan
ni col suo estro e la sua li-
berta; la «statua» e Mao, 
l'orientale, di cui si incon-
trano immaginette e statue 
di gesso ad ogni passo, nella 
Cina odierna, persino sulle 
soglie degli alberghi. 

Invano la Dacia Maraini 
ammonisce lo scrittore con 
buon senso femminile e pa
role degne di Sancio Panza: 
« Ti -piace I'idea della sta
tua di Mao... perche sei tin 
letterato ». Mi torna alia me-
moria un vecchio maestro 
di Ietteratura: dopo averci 
insegnato l'uso del sistema 
retorico, ci diceva di stare 
attenti « a non rinchiuderci 
nella metafora » come se, a 
farlo, si andasse in prigio-
ne. Moravia ce lo conferma. 
II nucleo di queU'immagine, 
come i lettori avranno capi-
to, non e suo. Risale al « Ma
nifesto » del 1848, dove Marx 
e Engels affermavano che 
la borghesia c produce in-
nanzi tutto i suoi propri sep-
pellitori» per non parlare 
dello «spettro che si aggi-
ra per l'Europa ». Ma, no-
nostante l'ammonimento del
la sua arnica, Moravia non ri-
nttneia. Solo che va un po' 
oltre. < Ma si > risponde, «il 
convitato di pietra e Mao 
che si presenta al mondo oc
cidentale cinico e banchet-
tante, e lo ammonisce con la 
bomba (atomica) ». II mon
do occidentale sara cinico e 
banchettante, non discutia-
mo. Ma, fuor di metafora, 
sin da Hiroshima, e Naga
saki, quali mani ofandisco-
no la piu che cinica minac-
cia della bomba e della < su-
periorita ^ degli armamenti? 
I colleghi di Moravia al Cor
riere ne parlano fin troppo. 

Di queste trovate nel li
bro se ne incontrano a ogni 
pagina, non senza richiami 
liceali a Confucio e a Lao 
Tse (il tridemismo di Sun 
Yat sen non gode delle sim-
patie moraviane). A questo 
punto si parla * della con-
fucianizzazione del pensie-
ro di Marx operata da Mao »; 
o dello stalinismo di Mao (il 
quale, pero. non e sanguina-
rio come Stalin): della ri
voluzione .culturale che si 
pu6 paragonare all'antica 
• crociata dei fanciulli >; 
ecc. Quest'ultimo episodio 
merita una spiegazione: es
so e famoso fra gli storici 
ma non troppo noto al gran
de pubblico italiano. Nel 
Medio Evo una folia di pic-
coli, fanatizzati dalle predi-
cazioni religiose, fu raccolta 
a spinta fino alle rive fran-
cesi del Mediterraneo. Le 
acque non si aprirono come 
un nuovo mar Rosso dinan-
zi ai loro passi innocenti, se-
condo le previsioni, per con-
sentire la straordinaria spe-
dizione al santo sepolcro. 
Furono catturati e deportati 
come schiavi. Anche Mao, 
dice Moravia, si indirizza ai 
giovani distogliendoli dalle 

Le conferenze dell'Associazione 
culturale italiana per il 1967-68 

Dollo cibernetica alia 
ribellione dei giovani 

MILANO. novembre. 
Nella seltimana Ira il 24 e fl 

30 novembre cominoeranno le 
conferenze organizzate dal-
l'ACI (Associazione culturale 
italiana) secondo un calenda-
rio che prevede l'inizio della 
stagione "67-"68 venerdi 24 a 

' Torino al Teatro Carignano, 
sabato a Genova al teatro E. 
Duse, il lunedi successivo (27 

• novembre) a Milano. al Piceo-
. lo Teatro. martedi a Roma al-

l'Eliseo. infine il giovedi a Ba-
ri al Teatro Piccinni. 

- Sara Italo Calvino ad aprire 
. la serie delle conferenze con 
: una conversazione dedicata al 
- tema «Cibernetica e fanta-

ami*. 
Dopo l'autore delle Cosmico-

f miche sara la volta di Alberto 
* Roncbey e Arrigo Levi che af-

fronteranno il tema dei rap-
^porti USA-URSS. Seguiranno il 
-poeta Stephan Spender, una 
"delle voci piu alte della lirica 
; inglese contemporanea (t Poe-
-*sia americana e inglese del 
tventesimo secoIo»): Goffredo 
* Parise (un dialogo col pubbli

co sullo tSnobismo culture
's le>); Alfonso Gatto che pre-
•• sentera e commentera una 
.acelta delle sue poesie; l'ar-
. «fciU*to Giancark) De Carlo 

(« Quesiioni di architettura e 
di urbanistica »); il fisico Gil-
berto Bernardini. direttore del
la Scuola Normale Superiore 
di Pisa che deli nee ra e L'evo-
Iuzione di alcuni concetti filo-
sofici ed etici provocati dalle 
ricerche fisiche recenti»; la 
scriurice di fresca fama Gaia 
Servadio che informera sulla 
« Ribellione dei giovani a Loo 
dra >: Andre Chouraqui e fl 
gesuita Jean Danielou (< II 
dialogo degli ebrei e dei cri-
stiani >); Carlo Bernari (cLet-
teratura fra scienza e fanta-
scienza >): la romanziera ir-
landese Iris Murdoch (< I rap-
porti dell'arte con la morale*); 
Carlos Fuentes che analizzera 
(« D cinema, oggi »). Infine fl 
drammaturgo e romanziere te-
desco Gunther Grass, una delle 
personalita di maggior rilievo, 
anche se fortemente discuti-
bile. della Ietteratura tedesca 
contemporanea. affrontera il 
tema dei rapporti fra teatro e 
politica. Concliidera nell'apri-
le del '68 la serie delle confe
renze deH'ACI Giambattista 
Vicari. direttore della rivista 
c U Gaffe > con una conversa
zione sul tema cLa Ietteratu
ra come irriak>ne». 

sane occupazioni che Bene
detto Croce assegnava ai 
giovanetti giudiziosi delle 
buone famiglie napoletane. 
Naturalmente tutto e detto 
< per impressioni », soprat-
tutto per impressioni visive, 
non senza trasferimenti im-
mediati nello schema di una 
trovatina para-intellettuale 
in quel gioco di idee illu-
strato all'inizio. E* difficile, 
pero, stabilire se Moravia 
voglia arrivare a qualcosa di 
chiaro. Di 1& da quella reli-
giosita la folia cinese e vi
sta « povera ». E cio confer
ma cio che un altro occiden
tale, il giornalista francese 
Robert Guillain, conoscitore 
non improvvisato dei paesi 
asiatici, aveva descritto co
me «dignitosa poverta e 
semplicita soddisfatta » (v. 
R. G., Doue va la Cina?, ed. 
it. Mondadori, 1967). Ma, 
partendo dall'impressione vi-
siva di folia < povera », nella 
sua introduzione Moravia 
imbastisce un dialoghetto 
dove la Cina acquista valo-
re di contrapposizione dia-
lettica al consumismo occi
dentale. Per cui in Cina egli 
avrebbe provato un senti-
mento « di sollievo > subito 
contraddetto, tuttavia, dal-
l'incubo che suscita il con-
tenuto religioso e fanatico 
della rivoluzione culturale. 

Confucio 
dall'al di la 

Ma d inutile seguire Mo
ravia in queste divagazioni 
dove la Cina si trasforma in 
« pretesto per un certo di-
scorso ». Torniamo al « viag
gio » e al tema che, secondo 
il titolo del libro, ci dovreb-
be essere illustrato, dal no
stro viaggiatore. Alia doman
da « che cos'e la rivoluzione 
culturale? », Moravia rispon
de per « ipotesi ». II che gli 
fa onore. Ma le ipotesi si 
moltiplicano e per tutti i 
gustl, mentre, nonostante 
«il sollievo » suddetto, l'at-
teggiamento dello scrittore 
rimane fra l'ironico. il sarca-
stico e il punzecchiante (per 
non usare parola diversa). 
Prima ipotesi: la rivoluzione 
culturale e una « situazione 
religiosa» («crociata dei 
fanciulli > bandita per fini 
interni: il che awalorereb-
be la versione formulata da 
altri su Mao che fa appello 
ai giovani, ossia alia parte 
• piu inesperta » del paese, 
per opporre la loro massa 
ad altri gruppi e conservare 
il potere). Seconda ipotesi: 
Mao ha voluto saltare la fa-
se borghese di ogni rivolu
zione e. come risultato, « il 
diaframma burocratico e ve-
ramente caduto. E, ristdtato 
anche maggiore, sono state 
create le premesse per una 
ideologia rivoluzionaria uni
versale che domani, forse, 
potra essere in grado di com-
petere con quella sovietica. 
Piu importante ancora, so
no state forse poste anche 
le fondamenta di una socie-
td egualitaria e tecnologica 
senza promozione sociale at-
traverso il consumo quale 
risultato del profitto come 
negli Stati Uniti, o attraver-
so il benessere quale pre-
mio del potere come in 
r/RSS. (pp. 59-60). Infine. 
altre due ipotesi (esplicita-
mente formulate a p. 78); 
terza: che (la stessa rivolu
zione culturale) preluda... 
alia guerra contro gli Stati 
Uniti; e quarta: che essa 
« sin, in sostanza, una specie 
di Grande Muraglia autarchi-
ca e nazionalista con la qua
le. fatto non nuovo nella sua 
storia, la Cina miri a rinchm-
dersi dentro le proprie fron-
tiere... ». Fra queste quattro 
versioni II lettore scelga co
me gli pare: la versione « ri
voluzionaria » o « universa
le » o la versione « borghe
se* della grande muraglia 
autarchica. 

Nel seguito del «viaggio » 
Moravia mostra. tuttavia, di 
aver scelto la versione 
« grande muraglia ». Da quel 
momento ai suoi scarsi in-
terlocutori cinesi (povere 
anime impaurite) egli non 
risparmia. con vittorie fin 
troppo facili, ironie e sarca
sm! sempre ascoltando Con
fucio dall'al di la e sempre 
versando lagrime sui monu
ment! trascurati per finire 
in vesri di dongiovannl. 

N. B. — Non e mancanza 
di stima verso il talento di 
Moravia che ci porta a ren-
dere conto in questi termini 
del suo libro. ET piuttosto 
troppa stima. Aggiungiamo 
che non mancano le pagine 
dove il narratore ritrova il 
modo asdutto e il vigore, 
soprattutto in alcune descri-
zioni (la folia delle guardie 
rosse; la vita a Hong Kong). 
Ma da tempo la nostra ammi-
razione per Parte pura si e 
guastata. E del resto ogni 
lettore preferira uno « scrit
tore • che rest! tale, annra-
pido annotatore di impres
sioni 

Micn#w RAQO 

«Compagni artisti 
aiutateei 
in questa lotta» 

Cosi disse un marinaio dell'« Aurora » agli attori che recitavano Ostrovski — Un pubblico nuovo e tumul-
tuoso nelle vecchie sale — Meierchold e Stanislavski — II libero confronto degli orientamenti cultural! 
nel pensiero di Lenin e Lunaciarski — II primo testo teatrale sovietico: « Mistero buffo » di Maiakovski 

Vsevolod Meierchold fra gli attori Eraste Garine e Zinaida Raikh 

Uno schizzo per a Mistero Buffo » di Maiakovskij 

Come il potere zarista nel 
febbraio, cost il governo prov-
visorio nell'oitobre non voile 
che, nei giorni ardenti della 
rivoluzione, i teatri di Mosca 
e di Leningrado chiudessero. 
Era per far vedere che non 
aveva paura della situazione: 
e invece, le cose andarono co
me andarono, I'Ottobre trion-
fd. e la vita teatrale fu anche 
essa travolta dagli avveni-
menti. 

Quasi d'improvviso, le vec
chie sale rococo o i nuovi lo-
cali modern style furono in-
vasi da un tipo di pubblico del 
tutto diverso da quello che 
v'era entrato, elegante e raffi 
nato. fino a pochi giorni prima. 
Fu questo. nuovo e diverso. un 
pubblico tumultuoso e vocian-
te. spesso recante con se a 
spall'arm il fuctle o. nel cintu-
rone, la pistola. 

Stanislavski. nel suo Teatro 
d'Arte, da lui considerato un 
sacrario della poesia dramma-
tica, era dolorosamente colpi-
to da questo comportamento, 
pur essendosi subito schierato 
con la rivoluzione, e pur oven-
do verso quegli fino allora inso-
liti spettatori una umanistica 
considerazione. In La mia vita 
nell'arte scrivera. anni dopo, 
ricordando quelle sere mosco-
vite. che quel pubblico che en-
trava al Teatro d'arte si rive-
lava dotato di una straordina
ria sensibilita teatrale « Non 
veniva per caso; ma entrava 
come aspettandosi qualcosa di 
grave e di serio, di mai visto >. 

71 ricordo di Stanislavski e 
entrato nell'aneddotica sui pri-
mi momenti del teatro sovieti
co: ma Vaneddoto piu signifi-
cativo che gli storici ci tra-
mandano. e quello del mari
naio Zoria, appartenente al-
Vequipaggio dell'Aurora. Al 
teatro Aquarium si dava una 
commedia di Ostrovski. Pover
ta non e vizio. e alia fine. 
quando il macchinista stava 
per far scendere il sipario. 
pare che egli si sia alzato. e 
abbia con tono perentorio ordi-
nato di fermarsi. Rivolto agli 
attori. questo Zoria avrebbe 
dunque detto: « Compagni ar
tisti. ci avete dato oggi la vo-
stra rappresentazione. oggi 
primo giorno del potere ope-
raio. Ebbene: se volete dav-
vero stare con la nostra fami-
glia operaia. diventare nostri 
fratelli, allora aiutateei in 
questa lotta...». 

« Aiutateei in questa lotta >. 
Ecco riassunti, qui. in sostan
za, la storia, i compiti e i pro-
blemi. della cirilta teatrale 
sovietica 

La grande spinta interiore. 
la molla che ammo gli uomini 
di teatro sovietici in quegli 
anni. e per tutto il decennio 
successivo. e ancora su, oltre 
I'inizio degli Anni Trenta, fu la 
volonta di dare risposta alia 
domanda. alia richiesta di aiu-
to. Come darlo? Facendo piaz
za pulita di tutto cio che il 
palcoscenico aveva creato pri
ma della rivoluzione. cercando 
forme nuove, che portassero 
il teatro al di fuori delle vec
chie sale, dei vecchi rituali: 
portando le masse stesse ad 
essere attrici di grandi spetta-
coli che riproducessero eventi 
della rivoluzione (La presa del 

II volume di Amendola alia Casa della Cultura di Milano 

UNDIBATTITO SU «COMUNISMO 
ANTIFASCISMO E RESISTENZA » 

MILANO. H 
c L'introduzione delle masse 

nella lotta politica del Pae^e 
b stato il \ero frutto delia 
nvoluz one antifascist». ha 
detto il compagno Amendola 
awiandosi alia conclusione del 
suo intenento nel dibattito or 
ffanizzato .en sera alia Cas-i 
della cultura sul tema c Anti-
fascismo e sinistra italiana >. 
La discussione, alia quale nan 
no preso parte gli stonci Leo 
Valiani e Massimo Legnani ha 
preso le mosse dalla pubblica-
zione presso gli Editon Riuniti 
del volume di Amendola. «Co-
manismo. antifascisroo e Resi-
stenza >. 

Ha aperto la serata, di Iron 
te a un pubblico da grand. 
occasioni. attento e partecipe, 
Leo Valiani. Dopo aver espresso 
il proprio consenso su alcuni 
punti trattati da Amendola (in 
particolare il peso determinante 
dei comunisti nell'organizzaziore 
della lotta antifascista clande-
stina. la valutaziooe del perso-
naggk) Angelo Tasca), Valiani 
ha svolto alcune consideraxioni 

cntiche sull'azione del PCI nel 
penodo immediaiamente succes-
Sivo airinsurrezione. 

Secondo Valiani. i comun-sti 
avrebbero mancato d'audacia, 
anche in forza di una colloca-
zione particolare nel blocco in-
ternazlonale dei Partiti comu-
nisti. 

Sul tema del contributo egtr-
monico del PCI alia lotta anti
fascista e alia Resistenza e sul 
rapporto fra le conquiste della 
Resistenza e gli sviluppi poi-
tici dell'ultimo ventennio si e 
sofTermato anche Massimo Le
gnani. 

Ha preso poi la parola Gior
gio Amendola che ha sotto-
hneato insieme il carattere di 
tcstimonianza e lo stretto lega-
me con la battaglia politica pre 
sente della propria opera insie
me con la necessity di conosce-
re meglio. per capire il senso e 
Ja portata della rivoluzone an
tifascista. la storia dell'ItaUa 
fascista e dello stesso fascisma 

Amendola ha sottolineato in
sieme la complessita politico-
sodale del fenomeno fascismo 

e la debolezia d. un ant.fasc. 
smo per lun2o tempo (almeno 
fino a! *28-"29) ridotto ad una 
attiv.ta di grup.i: isolati dal.e 
ma>=e. antifasoste *o'.o poten 
zialmente o paxsivamente. 

Da parte di tutte le forze an-
tifasciste nel Pae?e (compresi i 
comunisti). ha detto Amendola. 
v'e stata inoltre una sottova-
Iutaz:one dei rapporti di forza 
pel Paese. Sottovalutazione in-
ter\enuta anche p.u tard fra il 
25 luglio e 1*8 settembre. alia 
comparsa di forze antifa5ciste 
cattoliche. liberali. addirittura 
monarchiche. Nonaitante i gran
di scioperi. T. eolpo di S?a:o 
monarchico batte in velocita le 
forze ant fasciste. Risenti di 
questa sottovalutazione anche il 
rapporto cosi de'.icato e impor
tante con i cattolici e il part it o 
della Democrazia cristiana. 

Ma si poteva c fare di piu »? 
I comunisti (e tutto il movi-
mento antifasc'sta) arrivano 
stremati al 25 aprile. In Italia 
ci sono venti divisioni anglo-
americane. C'e da un lato la 
prospettiva greca (la repressio-

ne sangujnosa della msurreLa 
ne popo'are) dai'altro la linea 
d; Togliatt.: puntare SJ una mo 
b-'htazione delle masse che rom-
pes*e con la situaziore prefasc;-
sta e arginasse le press-oni con-
trorivoluzionar.e che .si sarebbe 
ro scatenate. 

Fu in questa situazione d. 
grande travaglio e d.fRcoIta per 
il movimento antifascista (a?-
gravata anche dalla scarsa co-
noscenza dei probJemi italiani) 
che i comunisti afTermarono la 
loro egemoma ceJa Lotta anti
fascista con la vttor.a su!T<tt-
tendismo. la costituzione dc:!e 
bngate Garibaldi. l'organizzazii> 
ne degli scioperi di massa, il 
legame clas.se operaia-partigia.ii 
e partigiani-contadini. 

L'obiettivo, ha concluso Amen
dola, non poteva che essere quel
lo di liberare i'ltalia ed awiar-
la su una strada completamer.-
te nuova. Questo. ha detto Amen
dola coocludendo tra gli applau-
si del pubblico, e stato fatto. 
Ora e necessario portare avanti 
I'ltalia su questa nuova strada. 

Maiakovskij 

palnzzo d'Inverno, II rovescia-
mento dell'autocrazia, II Miste
ro del lavoro liberato, tutt'e 
ire «rappresentazioni eroi-
che » del 1920)? Promuuvendo, 
con i € giornali parlati », i « lit-
montage», specie di recitals 
letterari, t « processi *, una 
teatralita proletaria (in questo 
senso agi con un'infinitd di ini-
ziative diverse. Vorganizzazio-
ne del Proletkult)? Aggreden-
do H repertorio, anche tradi-
zionale, operandovi sopra di-
storsmni, reviswni. adattamen-
ti, che lo mettessero a dispo-
sizione del nuovo pubblico e 
al tempo stesso lo proponesse-
ro in forme nuove di teatrali
ta; una teatralita anti-illusio-
nistica tutta puntata sulla fun-
zione della scena come mac-
china per recitarvi, dell'attore 
non piu come interprete psi-
cologico. ma come strumento 
altamente tecnicizzato nel pos-
sesso dei suoi mezzi fisici e 
fisiologici (Meierchold)? 

Oppure invece tenendo sem
pre il contatto col passato. ri-
ralutandolo, recuperandolo per 
quel che di rivolta, di conte-
stazione sociale, potesse con-
tenere (Stanislavski)? 

Furono grosso modo questt, 
i grandi interrogativi della 
scena sovietica, negli anni del
la guerra civile, della NEP, 
del primo piano quinquennale. 
E la cosa straordinaria — ri-
spelto a cio che accadde 
dopo — fu che tutte le piu di
sparate tendenze poterono al
lora coesistere. Ci fu lotta. na
turalmente: i teatri, e i tea-
tranti « accademici » contro i 
novatori; i novatori spesso fe-
rocementc contro tutti gli altri. 
Ma ci fu dialettica. libero con
fronto. Tipico esempio di que 
sta linea di politica culturale 
fu quello del Commissario del 
popolo all'lstruzione (dal quale 
i teatri — che furono tutti na-
zionalizzati con un decreto che 
porta la firma di Lenin, il 
26 agosto 1919 — dipendevano). 
Anatoli Vasilievic Lunaciarski. 
il quale per conto suo scrivera 
drammon't storici su Cromwell 
(1920) o su Tommaso Campa 
nella (192021), e soprattutto 
proclamava il « Nazard fc O 
strovskomu >, il ritorno ad 
Ostrovski. il drammaturgo del-
I'Ottocento che aveva descritto 
le condizioni di vita nella Rus
sia zarista con un potente rea-
lismo sociale — ma dichiarara 
al tempo stesso necessario 
lasciare convivere i piu diver-
si orientamenti. « ...essi pos 
sono combattersi. E solo una 
lotta del genere pud generare 
nuove espressioni di vita, ag-
giungere nuove sfaccettature 
al molteplice prisma dell'ani-
ma umana ». 

Era. questo. anche il parere 
di Lenin. rYel quadro della lot
ta per la creazione di una cul
tura. e quindi di un teatro, 
sociolista — m « cooperazione 
costante tra resperienza del 
passato e quella del presente » 
(di qui la decisa presa di po-
sizione contro gli estremisti 
del Proletkult. che volevano 
partire da zero) — nessun mo-
nopolio di un gruppo o di una 
tendenza, ma, al contrario, 
creare le condizioni per una 
autentica emulazione. Questi 
principi leninisti si ritrovano 
in una ttsoluzione del comitato 
centrale del Partito comunista 
bolscevico del 18 giugno 1925. 

II primo anno dopo la Rivo
luzione — quello che Michail 
Bulgakov, lo scrittore sovieti 
co «scoperto > ora dalla cul
tura italiana, chiama nel suo 
rcmanzo La guardia bianca 
(la cui vicenda fu tradotta an
che in termini drammatici. in 
I giorni dei Turbin). « grande 
e terribile > — parre pieno di 
promesse per il teatro sovieti
co, Vn semplice soldato, No-
vogilov, vinse un premio per 
una commedia dal titolo La 
lotta di classe nel governato-

rato di Viatka, e fu la prova, 
o meglio la speranza, che dal 
grenibo immenso del popolo 
russo. del proletariato, stesse-
ro per uscire nuovi autori. 
Un grande poeta uomo di pun-
ta dell'avanguardia russa, un 
intellettuale passato subito. 
anche lui, al fianco della rivo
luzione da cui aveva fede ti 
delerminasse la profonda rivo
luzione dell'arte, creava il pri
mo testo teatrale sovietico. 

Era Maiakovski. Ebbe i suoi 
guai, per riuscire a trovare 
dove rappresentare I'opera, e 
fu Lunaciarski che I'aiuto. 
Ebbe anche i suoi guai, per 
trovare chi fosse disposto a 
recitarla -~ quella «rappre 
sentazione eroica, epica e sa-
tirica della nostra epoca » c'ie 
mostrava su un'arca selte cop-
pie di « puri » (i borghesi, gli 
« ultimi > del vecchio regime) 
e sette coppie di « impuri > (i 
proletari. i lavoratori), portati 
dal diluvio. Ma alia fine ci 
riusci. e la sera del 7 novem
bre 1918, al Teatro del dram 
ma musicnle di Pietrogrado. 
Mistero buffo ando in scena. 
Cera, nella peregrinazione de
gli « impuri » che. eliminati i 
*puri» (la rivoluzione), pas-
sano attraverso I'inferno e ti 
paradiso, e si avviano verso 
la Terra Promessa. e la Terra 
Promessa e la Russia, uno 
straordinario senso di libera 
zione. Gli amesi. le macchine, 
i cibi « parlavano ». dicendo 
la loro gioia di essere al ser-
vizio, ora, dei proletari; e alia 
fine, tutti gli spettatori erano 
chiamati sul palcoscenico a 
cantare salmi all'avvenire. 

Regista dello spettacolo fu ' 
Meierchold, la personalita piu 
forte, piii preparata del teatro 
russo d'allora, e che. portando 
avanti la sua ricerca iniziata 
tra i simbolisti. diventera la 
personalita piu prestigiosa 
del teatro sovietico. fino a 
quando la cessazione delle 
condizioni che ne arevano 
favorito la nascita rivolu 
zionaria e lo sviluppo (con 
dizioni cui s'e accennato par 
lando. piu sopra, di Lunaciar
ski e di Lenin e della politico 
del partito bolscevico in cam 
po artistico-culturale) non lo 
costringerd all'inazione. Degli 
Anni Venti del teatro sovietico. 
Maiakovski e Meierchold sa-
ranno tra i protagonisti: -an 
che se i loro incontri sulla 
scena si ridurranno a due (Il 
bagno e La cimice). la loro 
lotta culturale avrd sempre 
elementi in comune. 

Ma gli Anni Venti non sa-
ranno contrassegnati soltanto 
da questa fervida creativita. 
da questa tensione rivoluzio 
naria che portera sul palcosce 
nico la carica eroica dei com-
baltenti della guerra civile, o 
degli edificatori della societa 
socialista. 

Se e vero. infatti. come ri-
chiedeva il marinaio Zoria. 
che il teatro voile operare nel 
senso di un aiuto. un appoggio 
costante alia lotta proletaria, 
c altrettanto e forse piu vero 
che dal proletariato che co-
struiva la nuova societa esuo 
trasse un formidabile aiuto. In 
un certo senso si potrebbe an 
che dire che il teatro fu vivo, 
* si fece *. la dove vivo era 
il mondo proletario: nell'Ar-
mata rossa prima, nei circoli 
operai. nei clubs, al frame 
della guerra civile come nelle 
fabbriche e nelle campagne. 
Milioni di uomini d'improvviso 
si trovarono a usufruire del 
teatro; e lo fecero determinan-
do un fenomeno di acquisizio-
ne cultural^ (anche se tramite 
forme esteticamente acerbe, 
spesso: primitive, ma per que
sto non meno capaci di costi-
tuire un'esperienza umana uni-
ca nella storia) di proporziont 
mai visle. 

Non solo ad usujruirne, ma 
a farlo. a parteciparvi diretta-
mente. Dove, infatti. se non 
nello Russia sovietica degli 
Anni Venti, sarebbe potuto ac-
cadere quel che svecesse neQo 
cittd di Ivanovo-Voznessensk. 
nel 1923. dove, in occasione 
dell'ottavo arniiversario di uno 
sciopero generale, tutta la po-
polazione fu chiamata a reci-
tare t fatti di otto anni prima? 
Strode e palazzi furono rico-
perti di emblemi dell'epoca za
rista; della polizia zarista par-
tarono i panni alcuni reparti 
militari, e arrivarono a repri-
mere lo sciopero squadroni di 
cosacchi. Si svolse un finto co-
mizio, come allora; ma alia fi
ne, in luogo del suo scioglimen 
to ad opera delle forze di re-
pressione zariste, ventimila cit-
tadini di Ivanovo Voznessemk 
intonarono, felici, rintemazio-
nale. 

Arturo Lazzarfl 
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