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«II romanzo del Novecento » 
di Giacomo Debenedetti 

II critico e 
la « no vita » 

Di Giacomo Debenedetti 
abbiamo parlato spesso ai 
nostri lettori, i quali del re-
sto lo conoscevano diretta
mente per la collaborazione 
al nostro giornale e per la 
sua posizione di critico mili-
tante orientato verso il 
marxismo. Scomparso nel 
gennaio 1967, di lui appare 
in questo momento un libro 
postumo che non a caso si 
intitola /I romanzo del Nove
cento (ed. Garzanti, pp. 760, 
L. 6000). Non a caso, aggiun-
go, perche dalla scoperta di 
Proust alio riflessioni su 
Joyce e su Kafka alle note 
sul « nuovo romanzo » fran-
cese, gia nelle varie raccol-
te di Saggi, Debenedetti ave-
va affermato la sua autorita 
come studioso e come inter-
prete dolla narrativa del no
stro tempo. 

Nel volume ora apparso, 
tuttavia, non c'e solo la ri-
conferma di qualita note ed 
apprezzate. Ne si tratta sem-
plicemente di un « documen-
to» sulla parte conclusiva 
deU'esistenza dell'autore. 

Per capire la vitalita di 
quest'opcra, l'attrazione e il 
fascino che puo produrre in 
chi la legge, non sara male 
ricordare l'occasione da cui 
essa 6 nata. II volume eom-
prende i « piani » o le « trac-
ce » di alcuni corsi universi-
tari che Debenedetti tenne 
fra il I960 e il 1966 (in sei 
anni accademici successivi) 
presso la Facolta di lettere 
di Roma. Nonostante l'eta e 
il lavoro compiuto, egli e ri-
masto a lungo un semplice 
« incaricato » (avrebbe dovu-
to, per mutare la situazione, 
cominciare prima quella car-
riera, sottolinea Montale nel-
l'introduzione...). Non e una 
sorpresa per chi conosce gli 
ingranaggi e il caos cultura-
le che i baroni delle cat-
tedre hanno prodotto nelle 
universita e fuori. Ne quella 
situazione ne le amarezze che 
ne derivarono, impedirono 
tuttavia a Debenedetti di im-
pegnarsi a fondo, come sem-
pre aveva fatto in altri casi. 
Mi pare che egli — sul ter-
reno della verifica culturale 
— ne abbia ricavato moltissi-
mo. Queste pagine sono, di-
fatti, una forma di critica 
dialogata e articolata nelle 
ipotesi piu varie, per cui, 
come risultato, si ha una pri
ma visione chiarificatrice sui 
rapporti fra la narrativa ita-
liana e le altre letterature 
europee. II che e una rottu-
ra che dovrebbe apparire de-
finitiva rispetto agli schemi 
riduttivi finora applicati in 
tanti « studi » accademici. 

Nella sua esposizione De
benedetti parte da una ipo
tesi o, meglio, da una do-
manda di fondo: e cioe in 
quale senso e entro quali li-
miti si possa parlare di 
< nuovo romanzo italiano > o 
di « contemporaneita » della 
letteratura. I filoni sui quali 
egli lavora sono, anzitutto, 
Tozzi, Pirandello, Svevo, 
D'Annunzio. Ma, in breve, 
il discorso si allarga ai cri-
tici che hanno accompagnato 
e stimolato la genesi di quel
la narrativa (De Robertis, 
Borgcse. Gargiulo, Cecchi, 
Serra, ecc ) . Piu in la egli 
cerca ulteriori riferimenti 
nella narrativa e nella criti
ca di altri paesi europei (Gi-
de, Cremieux, Valery Lar-
baud, Thomas Mann, ecc.) o 
anche in dimensioni di scien-
ze e di teorie, marxismo, psi-
canalisi. fisica, in tutte le 
componenti di un orizzonte 
di cultura entro il quale le 
melamorfosi della narrativa 
ri spiegano o si producono. 

Se nei « saggi» si ammira-
va la finezza interpretativa 
del critico-sorittore, la sua 
scrittura, la sua capacita di 
fare opera dell'opera, in que-
sto ampio panorama Debene
detti tende a distruggere 
ogni partito preso, ogni 
apriorismo critico per appro-
fondire quelb che gia altro-
ve era apparsa come una 6ua 
proposta di metodo. Alle ba-
si di tutto, in questo tipo 
di discorso, rimane l'affer-
mazione di un tipo di lette
ratura che sia atto conosci-
tivo, superamento di cio che 
e gia noto, gia dato, gia det-
to. Debenedetti e per la « no-
vita ». Ma senza far prevale-
re in assoluto e capricciosa-
mente questa categoria. An
che le osservazioni sulle 
avanguardie, nonostante le 
sue simpatie, non si esauri-
scono in apologie convenzio-
nali o settarie. 

Certo, amico e discepolo 
di Gobetti e di Michelstaed-
ter — qui visto come mo
mento della «crisi della 
" persona " intesa razionali-
sticamente e deterministica-
mente », simultanea alia cri
si del personaggio naturali-
stico nel romanzo —; studio
so di De Sanctis nelle sue 
implicite mediazioni fra poe-
sia e soeieta, un centro mo
rale e riconoscibilissimo nel 
suo procedimento. Ma per 
lui ebbe altrettanto valore 
formativo la scoperta della 
critica francese degli anni 
'20'40 (Thibaudet in parti-
colare, Du Bos, Riviere). 
Questo potrebbe confermare 
quanto alcuni dicono sulle 
« inquietudini » del critico, 
le sue oscillazioni fra ap-
proccio sensitivo e approc-
cio intellettuale, fra « gusto* 
e «giudizio». Mentre, in 
realta, soprattutto in queste 
pagine si nota come e quan
to Debenedetti avesse il sen
so di una progressione con-
tinua della sua indagine, del-
l'ininterrotto travaglio per 
assorbire strumenti nuovi at-
traverso operazioni diverse. 

Ogni « corso » qui compre-
so (fra i sei indicati), an
che quando si riporta al pri-
mo Novecento, riflette con 
immediatezza i dati di una 
situazione critica e letteraria 
del periodo in eui il corso 
veniva pronunciato (gli an
ni sessanta). Accanto a Toz
zi appare Kafka, Pasternak 
accanto a Moravia o l'inter-
pretazione del romanzo data 
da E. M. Forster o le con
clusion! di M. Butor sulla 
crisi della narrativa. E' chia-
ro che questa proposta di 
metodo va di la da qualun-
que tipo di lettura critica 
solo interpretativa o basata 
semplicemente su analogie 
di gusto e di situazioni. II 
Debenedetti degli anni ma-
turi, con le sue radici cultu-
rali fra scientifiche e lette-
rarie, ha awertito che anche 
nella narrativa, nella sua 
stessa formazione come nei 
suoi risultati, si puo operare 
in termini di ricerca episte-
mologica, con criteri di par-
tenza e risultati «scientifi-
c i» . Se pure si offre come 
terreno di prova rd altre for
me conoscitive — ad es. al
ia psicanalisi, alia sociologia, 
alle analisi dei miti e dei ri-
ti magici —, la letteratura 
contiene essa stessa germi 
di conoscenze e di significati 
che si prestano ad un discor
so scientifico proprio; ad un 
discorso — come voleva il 
nostro critico — rigoroso nel 
metodo ma illimitato nella 
problematica. 

La scomparsa di un artista che ha dominato il mondo musicale del nostro secolo 

StravhsKL b musfca come oniBe dele cose 

Igor Stravinski rltratto da Picasso nel 1920 

La ricchezza di una vena creativa mai esausta 
nelParco di una lunga vita - Tra il giovane 
allievo di Rimski Korsakov e il vecchio discepolo 
ideale di Webern c'e il segno di due guerre 
totali e di una rivoluzione di portata mondiale 
L'antiromanticismo, carattere distintivo 
della sua personality - 25 giugno 1910: Parigi 
e conquistata dall'« Uccello di fuoco » 
composto per Diaghilev - Perche 
Adorno lo considera rappresentante della 
« restaurazione » - La svolta 
della tecnica dodecafonica 
L'angoscia che contrassegna Parte moderna Stravinski mentre dirige I'orchestra 

Arrestato Abernathy 
NEW Y O R K , 7. — II grande musicista russo-americano Igor Stravinsky e morto nel suo apparlamento 
di New York. Accanto a Stravinsky erano la moglie Vera, il suo collaborator musicale ' Robert Craft, II 
suo impresario signora Lillian Libman e un'infermiera. Sebbene da alcuni anni soffrisse di disturb) circola-
tori, Stravinsky stava piuttosto bene negli ultimi tempi e continuava a lavorare. Lunedi perd le sue condl-
zioni di salute avevano registrato un aggravamento. Stravinsky, di religione ortodossa, sara sepolto nel clml-
tero dl San Michele a Venezia. II musicista aveva 89 anni, essendo nalo il 18 giugno 1882 a Oranienbaum, nella 
campagna russa. II padre, Fiodor, era primo basso dell'Opera Imperiale di Pietroburgo. 

Michele Rago JS^a'S* dei a$ud 

Ralph Abernathy parla in Wall Street, nel 
regno dell'alta finanza, a New York. Egli si 
pronuncia contro la guerra in Vietnam e chiede 
che i fondi destinati all'aggcessione siano invece 
usati per la cguerra alia poverta*. Migliaia di cit-
tadini di colore e di pacifisti hanno sotfolineato 
con gli applausi la loro adesione alia richiesta 
di Abernathy e hanno poi sfilato in corfeo per le 
vie della citta. La manifestazione era sfata 
organizzata dalla Conferenza del movimento dei 

per ricordare I'assassinio di 

Martin Luther King. Piu tardi Abernathy ed altri 
40 ntembri dell'organizzazione sono stati arrestati 
davanti alia soeieta « A and P » mentre prote-
stavano contro le discriminazioni razziali nelle 
assunzioni di lavoratori. Altri comizi sono stati in-
detti in numerose citta americane e anche da mi-
litari di colore in Corea e nel Vietnam del sud. 
Una delle richieste piu pressanti rivolta al go-
verno e sfata quella della scarcerazione di tutti 
i detenuti politic!: centinaia di uomini e donne, 
in gran parte negri. 

Igor Stravinski e morto dopo 
aver dominato il mondo mu
sicale del nostro secolo colla 
sua figura gigantesca, colte 
sue innumerevoli invenziont, 
cogli scarti imprevedibili del
la sua arte. Pochi artisti sono 
stati tanto discussi. EsaUuta 
o vituperata, nessuna opera 
sua e mai passata inosierva-
ta poiche egli aveva il dono, 
riservato a pochissimi, di tra-
durre direttamente il proprio 
pensiero in musica, di tra-
s/ormare in musica 

L'arte del nostro secolo, col-
le sue asprezze e incompren-
stbiltta e lo specchio fedele 
di una tragica condizione 
umana. Da qui le opposte 
«maniere» di Stravinski 

La stessa eccezionale lun-
ghezza della sua vita (nasce 
a Oranienbaum, il 18 giugno 
1882), la ricchezza di una ve
na creativa mai esausta con-
tribuiscono a rendere diffici
le la ricerca di un filo che 
colleghi i diversi aspetti del
la sua arte. Tra il giovane 
Stravinski, allievo di Rimski 
Korsakov e il vecchio Stra
vinski discepolo ideale di We
bern, la distanza e incalcola-
bile. In mezzo stanno due 
guerre totali, una rivoluzione 
di portata mondiale, il crol-
lo di tutte le tradizioni arti-
stiche. II legame tra I'auto-
re della Sinfonia op. 1 (1907) 
e quello dei Requiem Canti
cles (1966) va ritrovato nel-
I'essenza piit profonda di una 
personalita tanto potente da 
marcare le tappe piii lontane 
dello svtluppo meno conven-
zionale. 

Questo carattere distintivo 
della personalita stravinskia-
na si riassume in una paro-
la sola: l'antiromanticismo. 
Cib significa repulsione di tut-
to do che e vago e impreci-
so; rifiuto di ogni sorta di 
magie notturne, da Novalis a 
Wagner; ribrezzo del profumo 
di Tristano che ne Debussy 
ne Schoenberg han saputo 
espellere completamente, no
nostante tutti gli sforzi. 

L'ongine di questo marchio 
che contrassegna tutta I'opera 
stravinskiana e tipicament9 
russa. Stravinski lo eredita da 
Mussorgski, in parte diretta
mente e in parte attraverso 
Rimski Korsakov ' che, nel
la sua vecchiaia, dopo vari 
sbandamentt, sta decisamente 
tornando alle origini. la 
irregolarita del ritmo — to 
straordinaria invenzione stra
vinskiana che scuote le co-
tonne della tradizione — e 
gia nel Boris e nelle canzo-
ni di Mussorgski; cosl come 
la tipica acidita timbrica che 
caratterizza ogni lavoro, dal-
{Uccello di Fuoco in poi, ha 
il suo primo modello nel Gal-
lo d'Oro di Rimski. 

Cosl armato, Stravinski ha 
le carte perfettamente in re-
gola per presentarsi a Partgi 
dove, proprio in quegli anni, 
Sergei Diaghilev, il genkUe 
organizzatore dei < Balletti 
Russi* sta rivelando la Rus
sia alia Francia e. senza ren-

3 4 3 donne in un appello dichiarano di avere abortito illegalmente 

Sfida al codice penale francese 
Tra le firme, Simone de Beauvoir, Jeanne Moreau, Marguerite Duras, Frangoise Sagan, Micheline Presle - La clamorosa ini-
ziativa per richiamare I'attenzione sulla piaga sociale degli aborti clandestini e sulla necessita di un vero controllo delle nascite 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 7 

H settimanale Le nouvel 
observateur ha pubblicato un 
appello contro la proibizione 

dell'aborto e per il hbero uso 
degli anticoncezionali: 1'appel-
lo e firmato da 343 donne che 
dichiarano apertamente. sfi-
dando H codice penale. di 
avere abortito illegalmente. 
Tra le firmatarie spiccano I 
nomi di Simone de Beauvoir, 
Jeanne Moreau, Marguerite 
Duras. Prancoise Sagan. Mi
cheline Presle. E* possibile 
che le firmatarie abbiano 
fatto ricorso aU'aborto da ol-
tre tre anni e che il loro 
reato sia caduto in prescri-
zione. E tuttavia. il loro ge-
sto. compiuto in nome di un 
milione di donne francesi che 
ogni anno abortiscono. costi-
tuisce un atto di rivolta con
tro una legislazione che fin-
t e di ignorare uno del piu 
Orammatlci probleml soclall 

Francia d'oggi. 

« Un milione di donne abor
tiscono ogni anno in Francia 
— esordisce il breve appel
lo — e abortiscono in condi-
zioni pericolose a causa della 
clandestinita cui sono con-
dannate. Per contro, questa 
operazione. eseguita sotto 
controllo medico, sarebbe del 
tutto semplice. Si fa il si-
lenzio su questo milione di 
donne. Dichiaro di essere una 
di queste, dichiaro di avere 
abortito. Mentre reclamiamo 
il libera accesso ai prodotti 
anticoncezionali reclamiamo 
anche il diritto al libera abor-
to». 

Nel mondo esiste tutta una 
serie di graduazione legisla
tive sull'aborto: dallTJrss e 
dal Giappone. dove l'aborto e 
libera, ai paesi scandinavi e 
alia Svizzera dove l'autorizza-
zlone e concessa da molt! 
medic! o da una commissio-
ne medica ma a certe con-
dizloni. La Francia, come 
l'ltalia, b uno dei paesi piu 
arretrati In materia, nono

stante che le autorita e i le
gislator] siano perfettamente 
a conoscenza della tremenda 
realta concemente circa un 
milione di donne ogni anno. 
Secondo il dottor Simon, au-
tore di un libro pubblicato 
nel 1966. «H controllo delle 
nascite». una donna incinta 
su due ricorre airaborto. cioe 
per ogni nascita bisogna cal-
colare un aborto: e poich6 
aU'epoca della pubblicazione 
del libro le nascite erano sta
te 850000, altrettanti saranno 
stati gli aborti. 

La legge francese condanna 
a pene da 6 mesi a 3 anni 
di reclusione e a multe va
riant! da 360 a 7200 franchi 
(cioe da 40.000 a 800.000 lire) 
le donne che «avranno fatto 
ricorso airaborto o anche sol-
tanto tentato di ricorrervi». 
che abbiano fatto uso di pro
dotti capaci di provocare abor
to e tutti coloro che hanno 
contribuito a provocarlo. 

Su ottocentomila aborti an
nul aupposti, appena un mi-

gliaio viene scoperto e si ri-
solvono in circa 500 condan-
ne. Nei mesi scorsi. parlando 
della nuova legge che il par-
lamento francese dovra di-
scutere tra qualche settima-
na ~ una legge presentata 
dal gollista dottor Peyret. che 
attenua appena la legislazio
ne in vigore prevedendo una 
ristretta casistica di autoriz-
zazioni aU'aborto — avevamo 
rilevato il risvolto di classe 
di questa legislazione. L'Ob-
servateur precisando questo 
senso di classe, cita il caso 
deH'awocato Doll, consigliere 
alia corte d'appello di Parigi. 
che nel novembre scorso, al
le « giornate sulla salute men-
tales aveva presentato que
sts stat'stica: sulle donne 
condannate dal tribunale nel 
1967 per aborto illegale, 140 
erano operaie, 123 impiegate, 
130 donne di servizio, 61 pic-
cole commercianti e soltanto 
due mogli dl industriall. 

clnsomma — aveva grida-
to l'awocato Doll — quasta 

e una giustizia di classe. So
lo le diseredate, che piu spes
so delle altre possono avan-
zare una giustificazione ai
raborto. vengono colpite dal
la legge ». 

La_pubblicazione dell'appel-
lo firmato da 343 donne ha 
insomma rilanciato, e con 
enorme clamore. la discussio-
ne sulla nuova legge gollista 
che Tassemblea nazionale di-
scutera tra breve e che. anche 
nei suoi limiti, ha pratica-
mente diviso in due gli am-
bienti medici e l'opinione 
francese. Perchfe il problema 
che solleva ad esempio l'or-
dine nazionale dei medici non 
e quello di difendere l'attua-
le legislazione contro " una 
realta che di per se la di-
chiara superata, ma di sape-
re se l'espansione demografi-
ca pud avere neU'aborto il-
bero un mezzo efficiente dl 
controllo o riduzione delle 
nascite. 

In Francia la vendita del 
prodotti anticoncezionali — U-

bera ma sotto condizione per
che il farmacista esige una 
ricetta ed e obbligato a chie-
dere le generalita della don
na — non ha eliminato il 
massiccio ricorso agli aborti. 
Si tratta allora di un proble
ma molto piu vasto: prima 
di tutto di una soluzione ge
nerate, poi di uso veramen-
te libera, e non sottoposto a 
umilianti restrizioni dei pro
dotti anticoncezionali dietrc 
consiglio medico e infine, in 
casi valid!, di ricorso legale 
e autorizzato airaborto. 

Non siamo ancora, eviden-
temente, a questo punto. Al 
contrario. l'ipocrlsia rischia di 
avere il soprawento anche 
sulla timida ri forma del dot-
tor Peyret. Ma non c'e dub-
bio che H dibattito parlamen-
tare, dopo la pubblicazione 
dell'appello porra finalmente 
U problema In tutta la sua 
dimensione 

Augusto PancaEdi 

dersene conto, apre la strada 
alia sconfitta dell'impressio-
7iismo. «Avviundosl al dram-
ma — scrive acutamente Be 
mamino Dal Fabbro — VEu-
ropa era stanca di melodram-
ma, di passioni freneticamen-
te gridate, di bei delitti. di 
narcisistici suicidi; era stan
ca del gigantismo sinfonico e 
delta pletora orchestrate vost-
wagneriana, delle mistiche 
agapi che si continuavano a 
celebrare nella sacra collina e 
sulle dure panche del teatro-
tempio di Bayreuth; era stan
ca e non ne poteva piii di 
quel romanticismo che, in un 
secolo, aveva ormai avuto tre 
se non quattro successive in-
carnazioni». 

it colorismo esotico di She-
razade o delle danze del Prin
cipe Igor spazza le ombre. 
Ma Diaghilev si rende conto 
che i classici non bastano. 
Occorrono forze nuove. II ven-
tottenne Stravinski compone 
per lui Z'Uccello' di Fuoco e 
il 25 giugno 1910 passu dal-
I'oscurita alia celebrita. Pari
gi e conquistata. I maggtort 
critici sprecano gli aggettivi. 
Stravinski non dorme sugli al-
lori e, in Svizzera, comincia 
due opere nuove: un ballo in 
cui far rivivere I'antico rito 
pagano del sacriflcio d'una 
vergine per la nascita della 
prtmavera e un Concerto per 
pianoforte e orchestra in cui 
lo strumento solista si con-
trapponga con diabolici ar-
peggi, come un burattino sca-
tenato, alle minacciose fan
fare dell'orchestra. II burat
tino e Petruscka, il disgra-
zialo Pulcinella russo. 

Scandalo 
per la «Sagra» 

Diaghilev, sempre attento 
nello scoprire il senso teatra-
le delle musiche, trova che 
I'idea e sprecata per un Kon-
zertstiick. Stravinski si lascia 
convtneere facilmente. Petru
scka diventa il protagonista 
d'un balletto, sconfitto dal 
malvagio Moro e dalla cru-
dele Ballerina. Attorno si sca-
tena la fiera russa, col suoi 
cotori, le sue grida, le folle 
festanti. II 13 giugno 1911, nel 
teatro dello Chatelet, U se
condo capolavoro stravinskia-
no trionfa e una strada nuo
va si apre alia musica mo
derna. 

Quale fosse il senso reale 
di questa svolta i partginl do-
vevano scoprirlo due anni du-
po, il 28 maggio 1913, quan
do La Sagra della Primavera, 
scatenava al Theatre des 
Champs-ElysCes uno dei piii 
clamorosi scandali del nostro 
secolo. <r Grande pubblico, 
grande gazzarra — nota Gian 
Francesco Maltpiero che asst-
steva all'evento. — Claudio 
Debussy. Gabriele d'Annunzio 
da un palchetto applaudivano 
e imprecavano contro la be-
stialita trionfante. L'esuberan-
te Florent Schmitt insullava i 
suoi compatnoti». II grosso 
del pubblico urlava, fischiava, 
insultava gli attori e I'autore 
che, di fronte alia m bestialita 
trionfante » se si era andato 

Motivo dello scandalo, come 
della successive, celebrita del
l'opera, la violenza aggressroa 
della partitura. L'irregoiarita 
e I'ossessione dei ritmi svpe-
rano ogni effetto sinora uttt-
to. 

La guerra e imminente e, 
anche se Stravinski si propo
ne di scrivere soltanto vn oal-
letto di successo, non pud 
ignorare ta tragedia che e 
nell'aria e che st riflette nel
la protesta urlante di tutta 
l'arte contemporanea. ,Come 
dice Picasso, « non si incolla-
no le idee sui quadri ma. se 
il pittore ha idee, vengono 
fuori da come dipinge le co
se m. E spesso vien fuori an
che piii di quel che il pitto
re o il musicista pensino o 
credano di pensare, grazie al 
meraviglioso istinto dell'arti-
sta che precorre la coscien-
za. Percid, nella Sagra delta 
Primavera, Stravinski si awi-
cina aU'espressionismo tede-
sco prima di voltargli decisa
mente le spalle. Cid che lo 
respinge e che dividera d'ora 
in poi le due strode mae-
stre della ' musica moderna 
opponendo la scuola di Stra
vinski a quella di Schoenberg 
e, ancora una volta, il m ro
manticismo ». 

Il russo awerte con fastt-
dto il permanere nelle opere 
del tedesco di elementi TO-
mantici e floreali • (* VinaU 
tuale culto di Bearasley* co
me egli annota), cosl come 
repugna alia dissolution* to-

tale delle forme. Per Stravin
ski e canone fondamentale 
che, dove si perdono i con-
torm, si perde l'arte. Percid, 
prima che Schoenberg avver-
ta la 7iecessita di recupera-
re una forma organizzando le 
dodici note in un proprio si-
sterna personate, Stravinski 
rafforza in senso antiroman-
tico e antiimpressionistico i 
conlorni delle proprie opere. 
Se Varmonia tradizionale e ir-
recuperabile, la perdita di una 
nettezza tonale e compensata 
dalla rigorositd del ritmo e 
dei temi. Questi elementi con-
feriscono ai lavori di Stra
vinski ta qualita tagliente P 
incisiva che li rende inconfon-
dibili, siano essi impregnati 
dt amarezza — come Renard 
e Z'Histoire du Soldat dei tra-
gici anni 1917-18 — o appa-
rentemente sereni e distacca-
ti come quelli del costddetto 
periodo neoclassico. 

Tra lo sconcertato stupore 
del pubblico, Stravinski co 
mincia a spogliarsl degli ul
timi residui liberty rimastl at-
taccati alia sua nomea di 
« barbaro russo a. Egli lascia 
cadere, a poco a poco, ogni 
traccia di «russismo» con-
servanda perd, sublimati, gli 
elementi di fondo: il ritmo e 
Vantitradizionalita, cioe I'au-
tentica eredita mussorgskia-
na. A poco a poco, perche 
nel dopoguerra abbiamo an
cora la deliziosa Mavra (1922) 
operina mezzo russa e mezzo 
italiana, oltre al monumentale 
cubismo delle Noces (orche
strate nel '23 ma scritte nel 
'17), mentre il famoso Pulci
nella (1919), composto su te
mi di Pergolesi e Z'Ottetto 
('23) inaugurano la serie dei 
ritorni: a Bach, a Weber, a 
Mozart... 

In tal modo, a quarant'an-
ni, Stravinski si incammina 
per quella via che fara di lui 
il a reazionario » per eccellen-
za. agli occhi dei fanatici del
la scuola Viennese per cui l'u-
nico stite legittimo e quello 
legato alia dodecafonia. Que
sta radicatizzazione di post-
zioni si trova teorizzata nei 
famosi due saggi complemen-
tari dell'Adorno intitolati 
* Schoenberg e il progressoa, 
* Stravinski e la restaurazio
ne* 

Adorno e gli adomiani in-
tendono in modo meccanico la 
necessaria analisi del linguag-
gio, arrestandosi alia ricerca 
degli elementi arcaici, senza 
scoprire se questi elementi di-
ventino o no parte di un Un-
guaggio attuale. 

Cid che caratterizza questo 
periodo non e I'accademia. 
Ma al contrario una sorta di 
furore da parte di Stravin
ski nell'esaurire tutte le pos-
sibUita del linguaggio tradi
zionale sino a darci Vassolu-
ta certezza delta fine dell'eta 
neoclassica (una delle poche 
certezze — nota U MUa — che 
si possano enunciare nell'epo-
ca in cui viviamo) 

Fine e coronamento dl que
sto periodo e la Carriera del 
Libertino (1951), prima e ul
tima opera in tre atti del mu
sicista, vertice e fine del me-
lodramma tradizionale; un 
punto fermo dopo t punlini di 
sospensione del Falstaff. 

Essendosi cosl bruciato tutti 
i vascelli alle spalle, Stravin
ski doveva imboccare una via 
nuova. E questa venne pun-
tuaimente, tra lo sbaiordt-
mento degli uM e U compia-
ctmto e lo sapevo io » degli al
tri. (Nella letteratura stravin

skiana, da Casella a Vlad, 
queste previstom a posteriori 
sono innumerevoli). La nuova 
via fu Vadozione, progressiva-
mente sempre piii radtcale, 
della tecnica dodecafonica. 

In realta la conversione del 
musicista ormai settantaquat-
trenne, solennemente procla-
mata in San Marco, a Vene
zia, il settembre 1956, col 
Canticum Sacrum ad honorem 
Sancti Marci conservava lo 
aspetto conturbante di un as-
sorbimento della nuova tecni
ca in un vecchio corpo. L'e-
spressionismo schoenberghia-
no restava e resta estraneo a 
Stravinski. 

Permanente 
attualita 

Resta cioe immutata la dl-
chiarazione fatta a commen-
to di Persephone: «La musi
ca ci e data per mettere or-
dine nelle cose: per passare 
da uno stato anarchico e in
dividuate a uno stato regola-
to, perfettamente cosciente e 
prowisto di garanzie di vita
lita e di durata ». 

L'ordinato ascetismo del-
I'ultimo Stravinski & la conti-
nuazione della distruzione del
le formule neoclassiche proli-
cata nel periodo precedente. 
II suo progresso verso Vastra-
zione, culminato nelle ultime 
opere, e~ quello del pessimi-
smo che le impregna. 

L'angoscia stravinskiana, da 
Petruscka a Not, 6 la mede-
sima che contrassegna tutta 
l'arte moderna, specchio di 
un mondo lacerato dalle con-
traddizioni e incapace di rag-
giungere un effettivo equili
bria. 

In questa coscienza sta la 
perpetua attualita di Stravin
ski, nonostante le civetterie 
mondane e le capriole verbali 
che Vaccompagnano. Come 
scrivemmo noi stessi nel '58, 
dopo I'esecuzione veneziana di 
« Threni id est lamenlationes 
Jeremiae prophetae», i threni 
di Stravinski giungevano an
cora una volta in perfetto ora-
rio colla storia. E, si potrebbe 
aggiungere, colla straordina
ria capacita creativa che, rin-
novando il miracolo verdiano, 
doveva ancor darci, ogni anno, 
nuove prove delta sia inesau-
sta produttivita: «Mouve-
menlsn C59). la piccola ope
ra all diluvio\> C62), la bal-
lata biblica aAbramo e Isac-
co» C63), le « Variazioni per 
orchestra » ( 65), i « Requiem 
Canticles » ('66). 

Quanta parte di questa im-
mensa produzione rimarrd? 
La domanda e lecita poicht, 
se nulla i insignificante di 
quanto Stravinski scrisse, non 
tutto & egualmente significa-
livo. Lo stesso bisogno ftsico 
di lavorare e di produrre che 
caratterizza un artista di que
sto genere che pensa diretta
mente in musica ha generato 
una quantita di lavori in cui 
egli ripete, sempre con estre-
ma eleganza, se stesso. Cost 
come il piacere della novtta 
lo pone taltalta in balia delta 
moda (che egli la faccia o 
che la segua). 

Ma questo rientra nella nor-
malita. Nessun artista crea 
soltanto capolavori. II mira
colo e~ di creare anche dei 
capolavori. E questo miracolo, 
in Stravinski, si & ripetttto 
con una freguenza da lasciare 
attonili. 

Rubens Tedeschi 

IN PRIMA MONDIALE 

DEBRAY 
La via cilena. II testo integra 
le dell'intervista con Salvador 
Allende sullesperimento cileno 
per una via elettorale al social! 
smo,con una prefazione, e un do 
cumento inedito del MIR. L1000 
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