
RIVOLUZIONE 
Enzo Roggi 

MOSCA, gennalo 
// Teatro d'Arte di Mosca ha 70 

anni. L'annivcrsario e stato cele-
brato in dicembre rappresentando, 
una al giorno, le opere campione 
degh autori ptu grandi che ne han
no segnato la storia: Gogol, Cekov, 
Ostrovski. Gorki. Bulgakov. E' una 
rlcorrenza culturale di grands ri-
lievo che incoraggia bilanci e con-
siderazioni sulla vita teatrale pre 
sovietica e sovtetlca. 

11 Teatro d'Arte nacque su ini-
ziativa di K. Stanislavski e N. Dan-
getiko a conclusione di un lungo 
dibattito nella « Society degli ama-
tort dell'arte», uno del circoli ptu 
attivi e progressiva delta libera in-
tellighentia russa post-populista. La 
rappresentazione dello «Zar Fio-
dor» di Alcxei K. Tolstoi segno 
I'intzio dclla rivoluzlonc teatrale 
che da Mosca s'irradib rupidamen-
te in tutto il tnondo. Al centro di 
tale rivoluzione fit I'istaurazione di 
quella die Lunaciarski definl « una 
illimttata scrupolosita arttstica». 
Questa formula e piii esatta di 
quella, molte volte impiegata a pro-
posito dcll'estetica e della tecnica 
di Stanislavski di verismo e natu-
ralismo. E' veto che, sul piano del-
la tecnica recttativa, della sceno-
grafia e delta regia ctd che U Tea
tro d'Arte mise in mostra fu so-
prattutto la «incarnaztone», doe 
I'immedeslmazione totale dell'atto-
re nel personaggio, della ricostru-
zione ambientale nella dimensione 
vtsiva della vicenda, delta re
gia nello splrito e nel signiflcati 
del testo. All'osservatore superfi-
dale tutto rfd apparve solo come 
un perfezionamento della tecni
ca del teatro naturalista, gia robu-
stamente affermatosi con Scepkln. 
Ma si trattava di qualcosa di piii. 

Basti ricordare che 11 teatro mise 
rlpetutamente in scena opere di 
contenuto fantasttco per uscire su-
bito dai ristretti limltt del natu-
ralismo. 

La « scrupolostta artistica » espri-
meva una ptu complessa concezio-
ne estetica e aveva a base la veri-
ta. Vodio per Vartificlale, per 11 di-
vlsmo, per lo spettacolo consolato-
rio. La vertta nella parola e nel 
gesto, ma anche — soprattutto con 
Cekov — nel sllenzl. nelle pause: 
dunque una verlta non solo este-
rtore, ma pslcologtca. La realth so 
dale antra in scena. ma e'entra 
con tutta iamblgulta delle cose vi-
ve. Cekov e ancora una volta lo 
esemplo calzante. Egli stesso ebbe 
a dire che le sue opere costituiva-
no soprattutto un rlmpianto per il 
fatto che la vita quotidiana non 
e rischtarata da nessuna grandc 
emozione. In q»este parole e la 
traccia del passimismo e della in-
soddisfazione che crano pessimi-
smo e insoddisfazione della «intel-
lighentia», una sorta di ideologia 
autonoma dl questo strato nobile 
dello borghesia russa. 

Al momenio della formazione del
la nuova dquipe, Stanislavski si ri-
volse agli attorl dicendo dl aver 
intrapreso «un'opera a carattere 
soclale», di voler creare il a pri
ma teatro morale, di raglonamen-
to, accessibtle a tutti ». Dunque, fun-
zione pedagogica del teatro. Ma 
non in senso sempliflcatorio. a In 
sostanza e giusto dire che il Tea
tro d'Arte e stato in Russia il pri-
mo teatro d'arte: prima di esso est-
stevano singoll elementt di carat
tere artistlco sulle scene, ma, per 
cosl dire, non la religione dell'ar-
te». II proposito educative era in-
teso nel senso piii alto e si realiz-
zava solo in quanto sapeva rag-

1 givngere i piii elevatl valort este-
tid, L'anno dopo la rivoluzione. 
Stanislavski fornisce atcune test 

che saranno pot malamente utiliz-
zate dalla politicu culturale del pe 
riodo staliniano: «E' necexsarto 
educare i sentimenti degli uomini, 
le loro anime » (una sorta di prean-
nuncio della famosa test sugli «in 
gegneri delle anime »). « Spettacolo 
e istruzione — aggiungeva. O me 
glto, I'istruzione attraverso lo spet
tacolo ». 

Sotto I'irrompere delle masse nel 
la cultura, sotto la sollecitaziune 
del stnistrismo culturale delle avan-
guardie. Stanislavski accentua la 
componente illuministica e pre-
sta il fianco a gravi equivod. Ha 
di fronte a sd la contestazione do 
gmatica dl chi dice: « // tuo teatro 
e stato inventato dalla " intellighen-
tia" borghese, er bello e utile 
quando il popolo doveva andare a 
scuola ma ora il popolo e al po-
tere. ora e'e la rivoluzione». 

Stanislavski dnvette sentire tl pe 
ricolo che quella che per lut era 
stata una rivoluzione del teatro 
fosse tagliata fuori dalla storia, da 
gli avvenlmenti impellenti e ftnis-
se come una testimonianza acca-
demlca di precursorl. E questa sua 
preoccupazlone fu compresa dal 
gtovane potere rivoluzionarto. Lu
naciarski, celebrando il 25 anniver-
sarlo del Teatro d'Arte scrisse che 
si era vera, quel teatro era una 
creatura della « intellighentia a bor
ghese. ami, la sua «piii stupenda 
affermazlone estetica ». Ma dlnanzi 
all'interrogatlvo: il Teatro d'Arte 
era talmente legato al regime bor
ghese da dover perire assieme ad 
esso? Risponde: «No, non era le
gato splritualmente a questo regi
me. polcM era sprovvisto dl qual-
slasi nuova ideologia propugnata 
dalla borghesia... Era molto piii le
gato alia vecchla borghesia dal pun-
to di vista materlale, ma come tut
ti ormai possono vedere, anche que
sto problema e stato rtsolto dal
la Rivoluzione ». 

Compie 70 anni il Teatro d'Arte di Mosca 

Una scena di « II treno blindato» dl Ivanov, del 1927 

Il Teatro d'Arte varcava la bar-
ricata portandosi nel nuovo cam-
po e recando in esso la sua « me-
ticolosa scrupolosita artistica». E 
tuttavla, come ha scritto in questi 
gtorni uno degli artisti deliattua-
le compagine del teatro. Vassili To-
porkov nei primi anni del regime 
sovtetico esso non pote che rlfu-
giarst nelle opere del passato. Ce
kov e Ostrovski agli operai rivo-
luzionari affamatt: eta questo un 
atto dl grande coraggio ma gia un 
segno che la rivoluzione teatrale di 
Stanislavski era definitivamente 

compiuta. Non aveva piii che da vi-
vere di se stessa, da alimentarsi 
della sua splendida forma origina-
ria. Dunque ormai un teatro « non 
compromettente», nutrito di cultu
ra e di talento: non piii una rivo
luzione in marcia. Morto Stanisla
vski — fustigatore della routine e 
dell'accademia — nacque malaugu-
ratamente il suo a sistema», qual
cosa di compiuto, dt statico, una 
sorta dt profumata essenza mum-
mificante e — quel che e peggio — 
lungamente imposta come unica e 
intoccabile. 

Cosi il Teatro d'Arte e andato 
dando lezioni di raffinata maestria. 
esempt di godimento estettco ma 
sempre meno contributi e provo-
cazioni di pensiero. Anche adesso 
e piii o meno cosi. Solo che la le-
zione di stanislavski giunge ora 
piii mediata. filtrata, meno dogma-
tica. E soprattutto essa non e ptu 
la sola ad essere intesa e seguita. 
La conseguenza e che essa e ora 
piii amata che mai anche da par
te di coloro che preferiscono altri 
principi estetici, altre tecniche 
espressive. 

Educazione 
sessuale 

Giorgio Bini 

Vivlamo in una socleta che tra-
suda erotismo dal momento In cut 
il sesso e entrato a far parte de
gli oggetti di consume. Ci sono i 
manifesti allusivi, i films n sca-
brosi», i settimanali pornografiei 
a puri » e quelli socialpornografici, 
i fumetti sadomasochisti e quelli 
semplicemente cretini, 1 rotocalchi 
a grande tiratura che ci ammanni-
scono le storie delle a tenere ami-
cizie » di attori, cantanti e persona-
li della cafe society, oppure pub-
blicano misteriosi inserti in busta 
chiusa. Si discute, si denuncia. si 
sequestra, si processa e si condan-
na. E i ragazzi? Ogni tanto qua!-
cuno ne discute e conclude che il 
mezzo elettivo o almeno uno dei 
piii necessari per neutralizzare gli 
effetti di quella sltuazione consi-
s'e nell'informarli sui problemi del
la riproduzione, premessa di una 
opera piii vasta di educazione ses 
suale. Poi non si fa nulla. La fa-
miglia aspetta che provveda la 
scuola, la scuola rilancia la re-
gponsabilita sulle spalle del geni-
tor: e nessuno o quasi nessuno si 
mette all'opera. E' uno dei tanti 
comportamenti shagliati di padri, 

madri e insegnanti, coalizzatl an
che su questo punto nell'azlone au-
toritarla e repressiva. 

Agli uni e "agli altri sara utile 
la lettura dl un libretto appena 
pubblicato dalla Nuova Italia: La 
educazione sessuale nella scuola 
elementare di A.G. Chanter (BOO li
re), il resoconto dl un'esperienza 
compiuta in una scuola inglese, del 
quale e soprattutto importante, per 
il lettore non specialista, 1'elenca-
zione minuziosa e ragionata delle 
domande che i ragazzi fanno se 
messi a loro agio, cioe di fronte 
a persone preparate, di cul si fi-
dino e che siano disposte ad ascol-
tarh senza scandallzzarsl e senza 
suscitare un'atmosfera densa dl 
pruderie. Nella presentazlone Gian
ni Rodari, consigliando il libro co
me una guida per l'educazlone ses
suale dei nostri ragazzi, lo defi-
nisce un test. Potrebbe essere dav-
vero un test interessantlsslmo se 
1 genitori dopo averlo letto giudi-
cfssero spassionatamente le loro 
reazioni dl fronte al contenuto. Pa
dri e madri che reagiranno posi-
tivamente, cioe senza spaventarsi, 
saranno maturi per educare i lo
ro figli in questo campo, gli altri 
avranno bisogno di riflettere, far-
si delle autocritiche, cercar di com-
prendere le cause per cui non si 
sentono d'affrontare serenamente 
questi argomenti, che quando era-
no ragazzi hanno fatto la parte 
del leone nei loro interessi, se era-
no ragazzi e ragazze normal!, e 
che fanno la stessa parte negli in
teressi dei loro flgli. se sono ra
gazzi e ragazze normali. 

Tutti coloro che lmmediatamen-
te o dopo aver riflettuto raggiun-
geranno la necessaria serenltS (gli 
altr: dovranno chiedere consigli al 
medico, ad altri genitori, e smet-
terla di tener tutto dentro di se), 
si decideranno, se gia non llian-
no fatto, a informare i loro figli 
su quosti fattl, e molto probabilmen-
te non tarderanno a comprendere 
che e compito loro e della scuola, 
e pou-he la scuola fa iinta di nul
la bisogna far presente il proble
ma a maestri e professor!, diret-
tori f presidi perche" si dia luogo 

ad esperimenti su vasta scala. 
Ma intanto la prima cosa da fa

re e questo esame di cosclenza. E 
sarebbe utilisslmo un dibattito sul
le colonne del giornale. Chlunque 
avra domande da porre, obiezioni 
da avanzare, dovrebbe scrivere a 
«l lJni ta »; contribuira cosl a chia-
rire le idee a se e agli altri, rice-
vera risposte da insegnanti e ge
nitori, medlcl, e biologi e psiuolo-
gi e indkazioni bibliografiche. 

N.B. Sul «Giornale del genito
ri », n. 11-12 e uscita la prima pun-
tata delle conversazioni di Laura 
Contl sull'educazione sessuale; ha 
per argomento PerchA i sessi sono 
due. Un approccio biologlco al pro
blema che si rivelera particolar-
mente efficace. 

Terapie 
• • 

anti rigetto 
Laura Conti 

Si e avuta recentemente notizia 
che a Edimburgo un giovane ha 
subito un trapianto di polmone: 
si era avvelenato con una sostan
za antiparassitaria che lesiona il 
tcssuto polmonare, e quando era 
ormai sul punto di rimanere pri-
vo di tessuto respiratorio era sta
to sottoposto all'audace intervento 

di asportazione dell'organo e della 
sua sostituzione con un polmone 
di cadavere La tecnica chirurgi-
ca, gia ampiamente sperimentata 
sugli animali, era gia stata prat!-
cata suU'uomo alcuni anni fa da 
chirurghi Siberian!, che perd non 
si erano scontrati con 11 problema 
del rigetto perche" si erano llmita-
ti all'autotrapianto, ricollocando il 
polmone nella sua sede dopo aver
lo sottoposto — fuorl dal corpo — 
a trattamenti curativi. Nel caso 
drammatico dl Edimburgo il pol 
mone ebbe la possibilita di funzio-
nare in maniera normale per tre 
settlmane: dopo di che venne di-
strutto non dalla reazione di riget
to ma dalle sostanze tossiche an
cora present! neU'organismo, che lo 
colpirono come avevano colpito i 
polmoni originari. 

La notizia e stata data dallo stes
so direttore della clinica, che nelle 
settimane scorse si trovava a Mila-
no per ricevere il premio « Missio-
ne del medico »: Michael Woodruff 
e, nel campo dei trapianti, una in-
discussa autorita: non solo perche 
no ha gia praticati in grande nu 
mero (quarantasette trapianti rena-
li) ma perche da molti anni ormai 
studia il problema nel suo dupli-
ce aspetto, chirurgico e biologico. 
Egli infatti non e soltanto un ope-
ratore solerte, che sta organlzzan-
doti per eseguire una media di 
cento trapianti aH'anno, ma da qua
si vent'anni si dedica alio studio 
del siero antilinfocitario, che gia 
da parecchio tempo tmpiega e su
gli animali e sui malati. Prepara 
egli stesso il siero, e giudica che 
il perfezionamento delle tecniche di 
preparazione e gli studi sulla com
patibility daranno in futuro la pos
sibilita di ridurre al minimo l far-
mact antirigetto: ritiene infatti che 
il trapianto potra essere ritenuto 
una soluzione perfettamente soddi-
sfacente solo quando si sara tro-
vato il modo per farlo conservare 
daU'organismo anche dopo la so-
spensione dei trattamenti che ini-
biscono la reazione immunitaria: 
infatti questi trattamenti non solo 
diminuiscono la capacitii difensiva 
dell'organismo contro le infezioni. 

ma esercitano anche altre azioni 
dannose, come si e potuto accerta-
re soltanto dopo che i soggetti por-
tatori di trapianti d'organo, che 
sopportano da e ni le terapie anti
rigetto, hanno r jgiunto una clfra 
che permette siatistiche significa
tive (oggi sono, in tutto il mondo, 
circa duemila). 

Woodruff lavora quindl sui do 
saggl minimi, e sui tempi minimi 
di somministrazione dei farmaci; 
per esempio egli non inizia a som 
ministrarli se non quando l'organo 
trapiantato ha gia ripreso il norma
le funzionamento, il che accade con 
ritardi variabili: nel caso del rene 
prelevato dal cadavere pub avveni-
re anche dopo un mese. II piu 
straordinario successo Woodruff lo 
ha ottenuto in un cane: esso por
ta in perfetta salute un fegato tra
piantato, senza subire da ben quat-
tro anni alcun trattamento farma-
cologico. Ma le ragioni che In que
sto singolare caso hanno permes-
so questo risultato sono ancora 
misteriose. 

Che la chirurgia sia sul traguar-
do di partenza, pronta a scattare 
verso il trapianto come soluzione 
normale di un grande numero di 
eventi patologici, non appena i bio
logi siano in grado di fornire un 
siero antilinfocitario veramente ri-
solutivo e non appena i medici 
abbiano studiato i migliorl dosag-
gi, lo dimostrano alcuni fatti sin-
golari: stanno uscendo libri e rivi-
ste sulla patologia delle sclmmie. 
in previsione del momento in cui 
il medico si trovera a dover cura
re un malato che porta un organo 
di scimmia ed e quindi soggetto a 
malattie tipiche dell'animale che gli 
ha donato un viscere: e e'e gia chi 
sta organizzando allevamenti dl ca-
valh nani, per il momento in cui 
— superatl gli ostacoli che si op-
pongono all'accettazione di organi 
prelevati da organismi dl una spe
cie cosl distante da no! — esistera 
un vero e proprio mercato dei cuo-
ri e dei polmoni dei cavalli nan:: 
gli animali ii cui peso e piii simi
le al nostro. e I cui visceri hanno 
quindi dimensioni simili a quelle 
dei visceri umam. 

Trograrami per il 19t>9 — In questi ul-
timi tempi Amministrazionl postali e 
organizzazioni filateliche hanno fissa-
to i propri programmi per il 1969. II 
programma delle Poste italiane preve-
de, per ora almeno, tre sole emissionl 
commemorative (5J centenario della na-
scita dl Machiavelli, a Europa », e Glor-
nata del Francobollo) per il 1969. ma 
non e'e da fars! molte illusioni; un 
po' perche tre emission! sono veramen
te poche, un po' perch6 non mancano 
mai le pressionl intese ad ottenere la 
celebrazione filatelica dl questo e di 
quello. In modo da ammannlrci un cer-
to numero dl emissionl piedisposte al-
I'ultimo momento. 

Le Poste francesl hanno fatto le cosa 
piu in grande e il programma filate-
lico prevede l'emissione di ben 36 fran-
cobolli nel corso del 1969; fra questi 
sono compresi cinque francobolli com-
memorntivi del 25 anniversario dei 
combattimenti per la liberazlone della 
Francia. uno dei quail sara dedicato 
alia « squadriglia Normandie » che com-
batte contro i tedeschi a fianco delle 
truppe sovietiche. In Italia, come tutti 
sanno. nel 1944 non vi e stata l'eptca 
lotta partigiana per la liberazlone di 
Firenze. non vl e stata la strage di 
Marzabotto. ne vi e stato alcun altro 
awenimento che merit! dl essere ricor-
dato, anche filatelicamente; al piii la 
cronaca registra 11 fatto che all'Inizio 
di giugno le truppe alleate entrarono 
a Roma. 

Manircstazioni — A Modena dal 4 al 
6 gennaio si svolge la prima mam-
festazione filatelico-numismatica di In-
teresse nazionale dell'anno. II Conve-
gno nazionale di Roma, che e la ma-
nifestazione commerciale di maggiore 
rihevo dell'annata filateltca, st terra 
nel Salone della Conferenze sovrastan-
te la Stazione Termini nel glomi 1, 
2 e 3 febbraio. 

GIORGIO BIAMINO 

Lettera di 
Arrigo Levi 

sulP inter vista 
con Paolo VI 

Caro direttore. 
ho letto con un certo stupore 1! 

corsivo di Fortebraccio sul reso
conto pubblicato dalla « Stampa » 
della conversazione che ho avuto 
con Paolo VI. Mi stupisce che For
tebraccio, del quale ho spesso gu 
stato lo spirito e l'acume critico, 
abbia in questa occasione del tutto 
frainteso una frase del Papa da 
me riferita, attribuendo a Paolo VI 
l'opinione che i popoli ricchi do-
vrebbero diventare sempre piu 
ricchi. Se rilegge la fn*-? <«in mo
do che l'economia dei pa?si povo-
ri non resti sempre poverf e quel
la dei paesi ricchi diventi sempre 
piii ricca»i si accorgera che 11 
«non» si riferisce ad ambedue i 
verbi, il Papa esprimeva l'auspicio 
che l'economia dei paesi ricchi non 
diventi sempre piii ricca mentre 
quella dei paesi poveri re^ta sem 
pre povera. 

Le osservazioni di Fortebraccio 
sono quindi in questa occasione 
del tutto ingiuste. Mi dispiace se 
la frase, cosi come io l'ho riferita, 
poteva prestarsi anche ad altra in-
terpretazione dal punto di vista let-
terale, ma non certamente sotto 11 
profilo logico. 

Questa precisazione del pensiero 
di Paolo VI era comunque da par 
te mia doverosa e ti prego di por-
tarla a conoscenza dei tuoi lettori. 

Cordialmente tuo Arrigo Levi 

Caro Direttore, 
Arrigo Levi dice che ha letto 

«con un certo stupore» il into 
commento a una frase di Paolo VI. 
pronunciata durante la conversa 
zione riferita dalla «Stampa» di 
gioved't. La precisazione di Levi 
adesso stupisce me, perche io non 
sono ne un economista ne un let 
terato, ma domando a chiunque se 
sia posstoiie, come tenta di fare Ar
rigo Levi, sostenere che quel « non » 
si riferisce ad ambedue i verbi. La 
frase e qupstn- «in modo che l'eco 
nomia dei paesi poveri non resti 
sempre povera e quella dei paesi 
ricchi diventi sempre piii ricca» 
II che e come dire: in modo che 
l'economia dei paesi poveri non 
resti sempre povera e in modo 
che quella dei paesi ricchi diventi 
sempre piii ricca. II a non». lette-
rariamente e logicamente, secondo 
me. non si riferisce affatto «ad 
ambedue i verbi», ma soltanto al 
primo, e il senso della frase intc 
ra e perfettamente corrispondente. 
del resto. alia opinione di quella 
che e ancora la maggioranza del 
clero, soprattutto dell'alto clero 
che i poveri e i ricchi ci saranno 
sempre, ma i ricchi debbono essere 
caritatevo!: e buoni, mentre ai po 
veri spetta di mostrarsi compren 
sivi e pazienti, e. quand'e il mo
mento, grati. 

Sono anch io, a mia volta. un cor-
diale estimatore di Arrigo Levi, e 
in nome di questa reciproca consi-
derazione vorrei pregarlo di ab 
bandonare, nei miei confronti. ogni 
stupore. In compenso, io gli con-
fesserb che non sono rimasto per 

' nulla stupito delta frase di Pao 
lo VI, perche tutto si lega: se il 
Papa si fosse espresso come vuol 
farmi credere Arrigo Levi, avrebbe 
ordinato da tempo al cardinale 
Florit di andare a irovare i po
veri dell'Isolotto. 

Fortebraccio 
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