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CoHett i , Sa lvador ! e S p r i a n o 
a confrontars i s u i t e m i pr in
c i p a l i d e l l a d i sputa c h e per
c o r r e la s in i s tra dal 2 0 g i u 
g n o d e l '76, P a o l o Mie l i ha 
i l m e r i t o di of fr ire u n p u n 
tua le i n v e n t a r i o d e l d ibat 
t i t o i n c o r s o (Il socialismo 
diviso, Laterza 1078, pp . 2 1 1 
3 .000. 
— La l e t tura d ' i n s i e m e d e l 

t e m i e d e l l e pos iz ioni c h e 
h a n n o t e n u t o il c a m p o n e l 
l ' iniziat iva d e l PSI confer
m a l ' impres s ione s favorevo
le c h e , vol ta a volta, e s s i 
s u s c i t a r o n o . N o n abb iamo i-
g n o r a t o c h e i contrast i cre
s c e n t i ne l m o v i m e n t o c o m u 
ni s ta , l ' insorgere d'una n u o 
va fa se di crisi d e l l e soc ie tà 
cap i ta l i s t i che , l e contraddi
z ioni s t r ident i de i « social i 
s m i r e a l i », i compi t i n u o v i 
de l m o v i m e n t o o p e r a i o g iun
t o a pos iz ioni di g o v e r n o 
ne l p i e n o de l la « crisi ita
l iana » p o n e s s e r o prob lemi 
grand i di revisione. N o n ab
b i a m o nascos to c h e la n e 
ce s s i tà di rev i s ione tocca 
punt i nodal i de l la nostra 
dot tr ina: forse s o n o in di
s c u s s i o n e alcuni tratti e s s e n 
zial i d e l l a c o n c e z i o n e de l so
c i a l i s m o de l incatas i l u n g o il 
p r i m o s e c o l o di vi ta del mo
v i m e n t o opera io e il m o d o 
s t e s s o di c o n c e p i r e il marx i 
s m o , la sua funzione dottr i 
na le , il rapporto fra teoria 
e m o v i m e n t o . Ma proprio 
p e r c i ò ci parve e ci pare 
d e l u d e n t e una l inea di ri
cerca c h e proponga di ri
s p o n d e r e a tali problemi in 
c h i a v e di recuperi neo- l ibe
rali. F r a n c a m e n t e non v e d o 
quanta revisione sì possa 
p r o m u o v e r e con operazioni 
di recupero. Soprat tut to non 
v e d o quanta strada si possa 
p e r c o r r e r e con recuper i di 
t ipo neo- l ibera le . 

E ' v e r o c h e dagl i U S A sof
fia con v e e m e n z a una ven
ta ta neo- l iber i s ta . Ma c o m e 
n o n v e d e r e che d i e t ro di e s 
sa vi s o n o le ragioni prepo
tent i d e i gruppi c h e da al 
m e n o un d e c e n n i o s t a n n o 
p i l o t a n d o la « grande r is trut
turaz ione » de l l ' economia a-
m e r i c a n a e mondia l e? E c h e 
il r e f e r e n t e rea le di quel 
l 'ondata è ne l la n e c e s s i t à 
c h e e s s i hanno di combat
tere i v incol i interni ed in
ternazional i c h e os taco lano 
ta le proces so? 

P e r contro , s ia in c a m p o 
cap i ta l i s t i co , s ia n e l l e g r a n 
di soc ia l -democraz ie e u r o 
p e e , le r i spos te c o m p l e s s i v e 
al la cr is i , le l i n e e di un nuo
vo a s s e t t o di g o v e r n o d e l l e 
m a s s e e de l l ' economia non 
v e n g o n o cercate in ch iave 
neo- l ibera le ; anzi, quas i s em
p r e si parte dal la neces s i tà 
di r i v e d e r e e di s u p e r a r e i 
res idui l iberist ic i dei m o d e l 
li k e y n e s i a n i e d e l l e diver
s e e s p e r i e n z e di e c o n o m i a 
rego la ta s t a t a l m e n t e ( la s c e l 
ta di f o n d o di contro l lare il 
c i c l o e c o n o m i c o e s o s t e n e r e 
lo s v i l u p p o a g e n d o su l la le
va de i c o n s u m i i n d i v i d u a l i ) , 
s ia c h e s i in tenda d a r e ri
s p o s t e res tr i t t ive al la cris i . 
s ia c h e , i n v e c e , s i cerchi di 
apr ire n u o v e prospe t t ive di 
r i forma. A p p a r e d u n q u e s in
g o l a r m e n t e attardata la l inea 
di r icerca r iassunta qui da 
Col lctt i e Salvadori . 

Tut tav ia , non p o s s i a m o so
lo l amentarc i del m o d o in 
cui l ' iniziativa ideo log ica 
v i e n e sv i luppandos i da a lcu
ni se t tor i del la cu l tura so
cial is ta e de l PSI. N o n avreb
be m o l t o s e n s o r ibadire co
m e c i p i a c e r e b b e c h e cert i 
t emi v e n i s s e r o affrontat i , vi
s to c h e altri c i p r e c e d o n o 
nel l 'af frontarl i . A n d i a m o 
d u n q u e ai contenut i del di
batt i to . B e n e o m a l e e s s o 
ha il m e r i t o di inves t i re i 
p r o b l e m i pr inc ipal i c h e la 
s in is tra h a di fronte , ogg i , 
in m o d i pecul iar i : lo sv i lup
po . il g o v e r n o de l l ' economia , 
l 'organizzazione d e l l o Stato , 
l 'asse t to po l i t i co de l movi 
m e n t o opera io . la sua cul tu
ra d e l l e r i forme. S o n o i te
mi con ì qual i sì misura an
eli» il p r o g e t t o di Tes i p e r il 
X V C o n g r e s s o de l PCI. Qui 
mi l i m i t e r ò a s v o l g e r e qual
c h e r i f l e s s ione s u l m o d o in 
cui a lcuni di e s s i v e n g o n o 
af f -ontat i da Collett i e Sal
vador! . t en terò una spiega
z ione d e ' h loro r e l a t i v i for-
t u m . cerehe<"ò di ind icare 
q u i l c h " l inea di r i snosM. 
c o n c o - d ^ n d o eon o m n t o tf'à 
in ou««: fo d'hatfito Asor Ro
s i e S o r i a n o o n n n n g o n o a 
Col le t t i e Salvadori . 

E ' v e r a m e n t e s ingo lare il 
m o d o in cui ess i t raducono 
il p r o b l e m a di un b i lanc io 
de i « soc ia l i smi real i » e del 
la loro crisi in giudizio di 
valore fuori da ogni prospet
t iva s t o r i c i . Con il r i su l ta to 
di non offr ire indicazioni 
o n e r a t i v e . s e non oue l la di 
c o n s i d ? , - i , ' e immuta i 1 *» e in-
t r a s e e n d i b i l e la soc ie tà capi
ta l i s t ica . P e r contro , h a n n o 
buon g i u o c o ' A s o r Rosa e 
S p r i i n o ne l l ' inser ire nubi le 
real tà n e l l o s v i H n n o s tor i co 
de l '900 e ne l r i c h i i m i r s i a 
ques ta n u o v a fas« di crisi ca-
pi tnl ' s t ica m o n d i a l e a n c h e 
p e r la r ieo^n'z 'onc d'fferen-
ziata de i nroblemi e d*?i con
trasti del ' « c * m n o s o c i i l i -
s ta ». Ne l l 'ana l i s i d i A s o r 
R o s i e S n - n n o il quadro è 
a s s i i niù r'fco. ron«$o e ri
s p e t t o s o d e l l a r e i l t à . 

N o n m e n o s ingo lare è la 
p o l e m i c a verso la nos tra 
« doppiezza », intesa c o m e 
indisponib i l i tà a far coinci
d e r e la democrazia politica 
— c h e a n c h e noi cons ider ia 
m o cos t i tu t iva d e l s o c i a l i s m o 
— p u r a m e n t e ' e s empl i ce 
m e n t e con gl i i s t i tut i e l e 
p r o c e d u r e . de l la liberal-de-
mocrazia. operant i in alcu
ni paes i dcH'0~<Md?nte. Con-
il r i su l ta to di cons iderare 

Dibattito a più voci sul «socialismo diviso» 

Ildiffici 
di stare nella storia 
Dall'esigenza di una verifica delle esperienze del movimento operaio europeo 
alla riproposizione di modelli incapaci di cogliere la sostanza del «caso italiano» 

ques t i m o d e l l i s tatual i so
s t a n z i a l m e n t e al di sopra 
de l la storia. P e r contro , ha 
b e n rag ione A s o r Rosa di 
r ibat tere che , s e si vuol te
n e r f e d e alla r icerca d'un 
m o d o di s v i l u p p o c h e abbia 
a s u o f o n d a m e n t o la « cen
tral ità opera ia », in tut te le 
s u e poss ibi l i e sp l icaz ioni , 
non si può a s s e g n a r e un oriz
zonte cosi l imi ta to agli svi
luppi de l la democraz ia poli
t ica, né propor lo in modi 
preconce t t i e assolut i . 

In g e n e r a l e , in ques te po
sizioni vi è un a t t egg iamen
to t eor ico che t e n d e a rimet
tere in d i s c u s s i o n e la s tessa 
autonomia del m o v i m e n t o o-
pera io . La cri t ica del marxi
s m o v i e n e svo l ta in modi ta
li da s c i o g l i e r e ogni legame 
fra politica ed e c o n o m i a , va
n i f i cando la possibi l i tà s tes
sa di una concez ione mate
rial ist ica de l la storia. Si 
prenda ad e s e m p i o la discus
s i o n e sul « fa l l imento » del

l e « e c o n o m i e p iani f icate » e 
su l la neces s i tà di < ri lancia
re il m e r c a t o ». Essa v i e n e 
propos ta come se p iano e 
m e r c a t o s i a n o da cons iderare 
tecniche a l t ernat ive o diver
s e p e r c o m b i n a r e i fattori 
de l la produz ione . Quasi c h e 
1 p r o b l e m i de l la produz ione 
s iano problemi tecnic i e non 
storico-pol i t ic i . Quasi che il 
m e r c a t o non sia s e m p r e un 
« m e r c a t o d e t e r m i n a t o » (co
m e g ià Ricardo i n s e g n a v a ) , 
e che per il p iano non val
ga a l tre t tanto il principio di 
determinazione storica. Con 
il r i sul tato di r idurre l'eco
nomia u tecnica della produ
zione e la politica a tecnica 
del consenso, f acendo spar ire 
la sforifi (g l i uomin i in car
ne ed ossa, le c lass i , i con
fl itt i , le opzioni , le vo lontà 
e le forme di cosc ienza orga
nizzate) e con c iò la costi
tuzione a u t o n o m a del movi
m e n t o operaio . A c u t a m e n t e 

Spr iano r i leva, in conc lus io 
n e del d ibatt i to , c h e s e c o n d o 
ques ta prospet t iva il PCI 
d o v r e b b e convert i r s i in un 
part i to b l a n d a m e n t e riforma
tore , de l t ipo de l Part i to 
d e m o c r a t i c o nord-amer icano , 
capace di raccog l i ere , però , 
il c o n s e n s o opera io . E non s e 
n e v e d o n o le ragioni : s ia 
p e r c h é q u e s t o non gl i garan
t irebbe ident i tà , né prospet
t iva di g o v e r n o , s ia p e r c h é 
non si cap i sce c h e cosa, a 
q u e s t o punto , c e m e n t e r e b b e 
il suo rapporto con l 'e letto
rato operaio . 

S e b b e n e sia avver t ib i l e 
una certa usura ne l lucci
ch io c h e a n c h e tanta parte 
de l la in formaz ione democra
tica ha ass icurato a tali po 
sizioni neg l i u l t imi tre anni , 
resta r i l evante il c o m p i t o di 
cap ire p e r c h é u n part i to c h e 
ha le tradizioni e le carat-
ter i s t i che de l PSI si sia of
ferto con d e c i s i o n e ad u n o 
< s f o n d a m e n t o » da parte di 

que l l e . Ma non di q u e s t o vor
rei d i s c u t e r e qui, bens ì d'un 
a l tro p r o b l e m a , a c i ò in par
te c o n n e s s o : p e r c h é q u e s t e 
pos iz ioni , dopo il 20 g i u g n o , 
h a n n o avuto largo corso nel
l ' inte l l igenza di s in i s tra? 
P r o b a b i l m e n t e le ragioni di 
c iò s o n o d iverse e su l l o s f o n 
do v a n n o posti a lcuni aspet
ti de l la cris i de i « soc ia l i smi 
real i »; ma qui vorre i ri
c h i a m a r e l 'at tenzione su 
d u e dat i : da un lato , le no
s tre di f f icol tà di tradurre in 
temi di t ras formaz ione d e l 
lo S ta to la nostra l inea di 
r i sposta al la cris i ; dal l 'a l tro , 
la s u g g e s t i o n e , evocata da 
q u e l l e posiz ioni , di una ri
sposta semplice a tali pro
b lemi , c o n g e n i a l e al la co
sc ienza corporat iva de i ce
ti in te l l e t tua l i . Infatt i , e s s e 
r i a s s u m o n o l ' intero venta
g l i o d e l l e contraddiz ioni ita
l iane ( m o d e l l o di s v i l u p p o , 
c r e s c e n t e marginal i tà ne l la 
d iv i s i one in ternaz iona le de l 
lavoro, q u e s t i o n e meridiona

l e , ertoi p r o f o n d a d e l l o S t a 
t o ) n e l c o n c e t t o di ritardo. 
S e tut t i i nos tr i p r o b l e m i na
s c o n o d a qui , n o n v i è n u l l a 
d a i n v e n t a r e o d a s p e r i m e n 
t a r e ; s i d e v o n o s o l o applicare 
a n c h e da no i m o d e l l i e c o -

. n o m i c i e po l i t i c i g ià c o m p r o 
v a t i a l t rove . In f o n d o , s i 
t r a t t e r e b b e di s p o s t a r e e d 
a g g i o r n a r e il « c e r v e l l o na
z iona le ». Q u a n t o al la s in i 
stra, m e n o Carlo Marx e p iù 
B e r t r a n d R u s s e l l su l p i a n o 
teor ico ; m e n o L e n i n o Gram
sci e p iù Kautsky sul p i a n o 
pol i t i co . Il p i e n o s v i l u p p o di 
una soc i e tà capi ta l i s t i ca a-
vanzata, con un po' di «Sta
to soc ia le» , ma senza troppi 
s p r e c h i e con mol ta razio
nal izzazione produt t iva e d 
i s t i tuz ionale d o v r e b b e apri
re la prospet t iva de l .moder
n o tanto al m o v i m e n t o ope
raio, q u a n t o e soprat tu t to 
agl i in te l l e t tua l i , ch iamat i fi
n a l m e n t e ad un vero pro
t a g o n i s m o , ne l n u o v o E l d o 
rado de l la e s p a n s i o n e e del
le c o m p e t e n z e . 

N o n s i p u ò c e r t o condi 
v idere la s empl i f i caz ione e-
s t r e m a e d i l lusoria con cui 
ques ta l inea di p e n s i e r o po
n e la q u e s t i o n e d e l l o Stato . 
Ma s e si vuo le c o n t e n e r n e 
l ' inf luenza, in una soc ie tà 
c o m p l e s s a c o m e la nostra , 
ne l la qua le la d i m e n s i o n e 
del po l i t i co e le prospe t t ive 
de l c a m b i a m e n t o i n v e s t o n o 
s e m o r e più l e funzioni del
lo S ta to e gl i o r i e n t a m e n t i 
de i vasti strati intelleftuaM, 
ci si d e v e proporre con più 
d e c i s i o n e il c o m n i t o di dare 
una r isposta statale di t ino 
n-'ovo ai grandi t emi de l la 
cris i i ' i ' i a n a . 

Giuseppe Vacca 

Escono dagli archivile lettere inedite di Blok 

Di personale niente di nuovo 
ora c'è la rivoluzione 

Le polemiche culturali nella Russia degli anni dieci, il dramma di un rap
porto familiare infelice nella corrispondenza del poeta con la moglie Liuba 

Una immagine di Mosca nell'inverno del 1917; nella foto piccola, Aleksandr Blok 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — Gli archivi della 
letteratura russa e sovietica 
continuano ad aprirsi: dopo i 
« carteggi » di Cechov. Do
stoevskij, Bunin, Paslernak, 
Esemn. Paustovskij. Tvar-
dovskij. ecco ora le lettere 
che il poeta Aleksandr Ale-
ksandrovic Blok (18801921) 
scrisse alla fidanzata (dive
nuta poi sua moglie) Liubov 
Dimitrievna Mendeleieva nel
l'arco di tempo che va dal 
1901 al 1917. Il « carteggio » 
— prezioso per la conoscenza 
della biografia del poeta e 
per capire il clima sociale e 
culturale di quegli anni — 
comprende 317 lettere, un 
corpus di eccezionale impor
tanza, che fa parte di un più 
vasto blocco di lettere (2300) 
che il poeta scrisse alla don
na amata. 

La presentazione del car
teggio è dovuta a uno studio
so di valore, il prof. Illa Zìi-
beritein che nel 1939 indivi
duò il prezioso « archivio 
Blok ». che sarebbe stato poi 
inserito nella collezione del 
« Museo statale della lettera
tura ». 

A Ztlberstem si deve, inol
tre. la fondazione di una col
lana denominata « Eredità 
letterarie » della casa editrice 
« Sauka ». 

Ecco, quindi, nella collana 
iti Zilberstein il 47. volume 
della serie (Aleksandr Blok: 
le t tere a l la mogl i e — Pagine 
414. copie 50.000. rubli 4fiO). 
Il carteggio è accompagnato 
da un saggio introduttivo di 
Vladimir Orlov (uno studioso 
di Blok — blokavied — cura
tore delle sue opere), e da 
una indagine critica del prof. 
Zdberstem. Le lettere rispec
chiano la storia di un « gran
de amore * e di un « dramma 
familiare ». ma schiudono un 
orizzonte più vasto. Sono, di
vise in due grandi parti. In 
primo luogo quelle alla « fi
danzata » che possono essere 
definite come un monologo 
di un giovane innamorato 
che trasforma il suo senti
mento in qualcosa di assolu
to e che fa della donna il 
centro di un mondo mitizza-

t to. Praticamente — e questo 
é il parere del critico Orlov 
— non sono vere e proprie 
lettere bensì una ^struttura 
artistica ». una specie di 
poema in prosa che si ricol
lega strettamente ai cicli liri
ci del primo Blok. Il periodo 
é avello che va dal 1901 al 

,1906. 
ET un intreccio di crona

che e di memorie: vicende 
quotidiane, amori e lunghe 
passeggiate, visite al duomo 
di S. Isacco, ricordi dei luo

ghi e dei personaggi di Do
stoevskij. 

E' il 29 novembre del 1901. 
Il poeta scrive da Pietrobur
go: « Stimatissima Liubov 
Dimitrievna. La ringrazio. 
per la comunicazione. Sarò 
immancabilmente dai Botkin, 
se non sbaglierò indirizzo. Pro
fondamente devoto. A. Blok ». 
E' l'inizio del romanzo d'a
more. Ma già si affaccia la 
prima crisi. Alla fine del 
gennaio 1902 la donna vuol 
rompere i rapporti e Blok 
risponde con un fuoco d'arti
ficio di lettere. Il 17 gennaio 
scrive da Pietroburgo: «Se in 
uno dei tre giorni indicati 
Voi non sarete accanto al 
duomo dalle 8 alle 10 di sera. 
potrete essere perseguifata 
per tutta la vita da una tri
stezza senza alcuna giustifi
cazione. Gli ultimi echi non 
sono ancora spenti, l'ultimo 
pensiero d'amore è ancora 
vivo nella perennità della 
memoria: siate accanto al 
duomo e non abbiate timore 
incontrandovi con il buio del
la costante armonia*. E più 
oltre piange e minaccia il 
suicidio. Il 16 dicembre scri
ve: «Sono fermamente con
vinto della esistenza di un 
legame misterioso e non per
cepibile tra voi e me. .» . Poi. 
nella notte tra il 7 e l'8 no
vembre. dopo un ballo nel 
« Palazzo dei nobili » a Pie
troburgo chiede a Liubov 
Mendeleieva di divenire sua 
moglie. « Tu sei il mio sole 
— scrive il 10 novembre — 
sei il mio cielo, la mia felici
tà, non posso vivere senza di 
te né qui né in un altro luo
go. Tu sei il mio primo mi
stero e l'ultima mia speran
za-. ». La corrispondenza si 
fa sempre più frequente e va 
assumendo il carattere di un 
poema. ,v , 

J jf Dì perìodo 
, « r ClitiCO 

« Forse — nota il 19 aprile 
1903 in una lettera da Pietro
burgo — ti scrivo troppo, ila 
non posso non farlo, non 
posso non parlare con te,-
C'è in me una piena felicità 
che non ho mai avuta.- Vivo 
stati d'animo irripetibili ». St 
è ormai alla vigilia delle noz
ze. « Mia amata — scrive il 3 
luglio — so che ti vedrò 
presto.. Ti amo. mia fanciul
la rosa dai capelli d'oro...*. 

Nelle lettere risalta semore 
più la donna-mito. Dall'epi
stolario e dalle notizie dell'e
poca risulta che Blok credeva 
(così assicurava anche la fi
danzata) che questo rapporto 

sarebbe durato « per tutta la 
vita ». In realtà le cose an
darono diversamente. Liubov 
Mendeleieva nette « memo
rie» scrive che nella vita fa
miliare. sin dall'inizio, si sen
tiva « una base falsa ». 

Blok cercava sempre di 
convincere lu « sua» donna 
del fatto che il «foro » amore 
non poteva realizzarsi in 
« forme volgari » che avreb
bero ostacolato Vmarmonia 
spirituale ». Dalla crisi ma
trimoniale nacque ti rapporto 
tra la donna e il poeta Belìi, 
amico di Blok. 

Si arriva così al 1997. E 
qui si apre il capitolo che 
assume importanza stori
co-letteraria proprio perchè 
le lettere contengono episodi 
della vita artistica e teatrale, 
apprezzamenti su vari eventi 
e personaggi: si delinea un 
Blok, per certi aspetti diver
so da quello che ci è stato 
tramandato, un poeta che vi
ve le tormentate vicende del-
repoca e le descrive con gu
sto e tratto originali. Il pe
riodo è critico per Blok e lo 
si percepisce anche dot suoi 
versi. Scrive nel diano: « / 
realisti partono dal pensieri 
che il mondo é enorme e che 
in esso fiorisce il volto del
l'uomo. piccolo e possente. I 
realisti tengono conto della 
prima, ingenua, realtà, della 
psicologia.- I mutici e t 
simbolisti non amano queste 
cose: sputano, purtroppo, sul
le questioni maledette.- A lo
ro non importa che vi siano 
tanti pezzetti.- che la terra é 
rotonda. Essi si trovano sot
to le ali del proprio k>_ So
no troppo acculturati e perciò 
inseguono cose da niente... 
l'individualismo— ». 

E* quasi un programma. 
Blok cerca di realizzarlo ne
gli anni 1907-1908 in un ciclo 
di interventi letterari, critici. 

Scrive alla moglie il 26 
maggio 1907: a ^JSenza di te 
t o n o solo, a cielo è troppo 
alto, racqua troppo profonda. 
Adesso è notte e io guardo 
daUa finestra-. Ho una gran 
de tenerezza per te.-*. Dalla 
città di Revel il 17 febbraio 
1908: « — Aspetto una tua let
tera... ». 

E* il periodo del saggio T r e 
questioni nel quale affronta 
il rapporto tra estetica ed e-
tica, Tocca cioè un tema che 
i decadenti ignoravano: 
cioè il rapporto tra a bello e 
il n e c e s s a r i a E" una proble
matica che si ritrova nell'e
pistolario in varie e comples
se forme. Nell'estetica di 
Blok, infatti, un gran posto é 
occupato dalla questione del
la relazione tra quello che 
può essere definito il bel lo 
esteriore il bel lo interiore. 

Quest'ultimo è per lui il vero 
metro di paragone dell'arti
sticità. perché in esso si con
giungono bellezza ed ut i l i tà. 
Ed è questo che ci permette 
di chiarire la sua « protesta » 
contro l'estetismo che all'e
poca caratterizzava il teatro 
di Mejerhold. In questo sen
so va subito detto che Blok 
apprezzo altamente l'attività 
del « coraggioso riformatore 
della scena russa ». Disse, ad 
esempio, che era ideale la 
messa in scena che il regista 
aveva realizzato basandosi 
sul suo lavoro Lia baracchet ta 
dei sa l t imbanchi . Ma è anche 
vero the le successive ricer
che di Mejerhold vennero da 
lui accolte con « proteste », 
proprio perché il suo atteg
giamento nei confronti del
l'arte era di tipo diverso. Vo
leva, infatti, vedere sulla sce
na il volto di un uomo «vi
vo » e non quello di un per
sonagg io coperto da una 
maschera che. a secondo dei 
casi, lo abbelliva e lo rende
va comico. 

L'epistolario — a poco a 
poco — entra in questa te
matica. E' di questo periodo 
il suo noto articolo « Sul lo 
s ta to presente del simboli
s m o russo », successivamente 
arricchito dai ricordi del 
poeta Andrei Belii 

L'incontro con 
Stanislavskij 

Arriviamo al 1913. 
L'incontro con Stanislavskii 

a Pietroburao. u.-Due aiorni 
fa. il 27 aprile, è venuto da 
me Stanislavskii. E' stalo 
rnn me nove ore ed abbiamo 
parlato senza interruzione. 
Egli, come sempre, è bellis
s imo. Ma forse perché è in
vecchiato molto, forse perché 
é pieno di altre cose (di Mo. 
liere) o forse perché in lui 
non c'è niente di mio e. il 
mio non ali serve... è venuta ! 
fuori che non ha capito nien
te della mia piece, non l'ha 
percepita affatto... ». E anco
ra su Stanislavskii e sii 
Mejerhold torna a scrìvere.: 
« Stanislavskii è indisposto 
e non è venuto: dovevo leg
gergli La Rosa e la Croce™ 
Porse verrà domani: ciò è 
molto importante per me sia 
interiormente (e forse anche 
esteriormente) e questo votra 
risolvere tutto-. Io. infatti. 
sono capace di credere solo a 

lui personalmente (nel tea
tro). Il resto mi fa andare in 
bestia, compreso U tuo Meje
rhold... Se Stanislavskij tro
verà il modo di mettere in 
scena personalmente il lavoro 
e di sostenerci una parte io 
sarò sicuro... Se questo non 
avverrà mt sotterrerò nella 
schifezza come in tutti quesii 
anni... La situazione teatrale 
e la mia particolare è molto 
pensante... ». 

/{ 18 giugno del 1914 scrive 
da Schtakmutovo: « . . . Liuou-
ska. sono rimasto contento 
della tua lettera... Qui al soli
to: traduco, leggo, qualche 
volta pulisco il giardino, pas 
seggio...». E il 9 gennaio 1915 
da Pietrogrado: « Afta cara è 
difficile vivere in questi 
giorni... Sono stanco: ci sono 
più preoccupazioni che 
gioie... La letteratura non ha 
una via d'uscita...». 

L'epistolario volge alla fine. 
Il 2 agosto 191b da Paro-
chonskt: «...Liuba, ho tanta 
voglia di vederti... Ora sono 
qui nel podere: ammazzo 
pian piano le pulci, ma la 
noia non riesco ad ammaz
zarla... Ci sono molte cose 
nuove, ma in definitiva sono 
sempre le stesse— ». / / vento 
della Rivoluzione d'Ottobre st 
sta avvicinando. Il poeta il 21 
giugno 1917 scrive: « ...Di 
personale non c'è niente di 
nuovo: e anche se vi fosse 
qualcosa non si potrebbe 
sentirlo perché il contenuto 
della mia vita sta diventando 
la rivoluzione planetaria a 
capo della quale sta la Rus
sia ». Liubov Mendeleieva 
conferma questo stato d'ani
mo. Scrive nelle memorie che 
non si poteva vivere accanto 
a Blok senza sentite il «re
spiro bruciante » della rivolu
zione. 

La morte coglie il poeta 
(usupremo attore del dram
ma della intellighenisija rus
sa in una età di rivoluzione» 
come lo ha definito Vittorio 
Strada) dopo la conclusione 
del suo poema I dodici 
(a Tenete *l passo rivoluzio
nario! Irrequieto il nemico 
non dorme .'-Compagno, tieni 
il fucile non avere fifa!- Cac
ciamo una palla nella Santa 
Russia! »>. Liubov Mende
leieva scrive alla sorella « La 
morte di Sascia è la morte 
di un genio. Non è casuale, è 
vera: é una dimostrazione 
deità veridicità dei suoi sen
timenti e presentimenti ». 

Carlo Benedetti 

Nuova iniziativa di Einaudi 
— — i • - - — — 

Sette sècoli 
di arte 
italiana 

Settanta studiosi per un'opera impo
nente di cui appare il primo volume 

Dal nostro inviato 
VENEZIA — Dopo la « Storia 
d'Italia > e l'« Enciclopedia ». 
altra grossa impresa euitoria-
le di Einaudi. E' la « Storia 
del l 'arte italiana » in 12 vo
lumi di cui il primo è stato 
presentato ai critici e alla 
s tampa giovedì pomeriggio 
alla Fondazione Queruli 
Stampalia. Frutto di un'ottica 
critica multipla e problema
tica, per concezione, per am
piezza del disegno complessi
vo. per qualità e quantità dei 
collaboratori che .sono oltre 
70 e dei più diversi orienta
menti è una storia quale da 
tempo non si tentava in Ita
lia e, certo, anche una deìie 
più nuove a livello degli stu
di internazionali. 

La storia è a cura di Gio
vanni Previtali e Federico 
Zeri con il coordinamento e-
ditoriale di Giulio Bollati e 
Paolo Fossat i . E' divisa in 
tre parti: la prima, « Materia 
li e problemi > (3 volumi) a 
cura di Giovanni Previtali; la 
seconda, « Dal Medio Evo al 
Novecento » (3 volumi) a cu
ra di Feder ico Zeri; e la ter
za parte « Situazioni, momen
ti, indagini » (6 volumi) pure 
a cura di Feder ico Zeri. Una 
storia dei caratteri originali 
italiani degli artisti e della 
produzione artistica ma non 
la vecchia storia biografica. 
per vite, un censimento o u-
na lettura crit ica per quanto 
bene fosse fatta. Dell 'artista, 
dell'opera si dà una geogra
fia. una economia, una socio
logia e la mutevole comples
s i tà del rapporto fra artista e 
pubblico con tutte le impli
cazioni dei problemi di mer
cato. dei movimenti culturali, 
del le posizioni ideologiche e 
rel igiose, della tutela, della 
conservazione e del restauro. 

Troviamo artisti sommi e 
artisti « secondari »; la me
tropoli e i centri minori. E 
accanto al le arti tradizional
mente date come « superiori » 
nuove forme tecniche oggi 
protagoniste quali la fotogra
fia. Uno attenzione particolare 
merita il corredo fotografico: 
le illustrazioni sono in bianco 
e nero e integrano ed am
pliano, c o m e saggi iconogra
fici. i capitoli della storia. . 

L'artista 
e il pubblico 

II. primo volume « Quest io 
ni e metodi » della parte 
prima dei « Materiali e prò 
blemi » a cura di Giovanni 
Previtali è stato presentato 
da Giulio Einaudi. Giovanni 
Prevital i . Feder ico Zeri. Enri
co Castelnuovo. Carlo Gin-
zburg e Mario Manieri El ia . 
€ Questioni e metodi » è un 
grosso volume di pagine 
XXXVIII464 corredato di 455 
illustrazioni. Sarà seguito dal 
secondo volume « L'artista e 
il pubblico > e dal terzo e Ca
ratteri e forme ». In questo 
primo volume sono alcuni 
saggi fondamentali di intro
duzione e guida alla lettu
ra-visione di tutte e tre le 
parti. 

A sfogliarlo attentamente. 
questo primo volume, si ha 
la sensazione che . forse, è 
destinato a tracciare un solco 
proTondo nella storia dell'ar
te italiana, a provocare forti 
reazioni e contrasti , a riatti
vare intensamente o a pro
muovere daccaDo ricerche. 
studi e polemiche a l ivello 
nazionale. E", credo, dal tem
po dei grandi libri di Toesca 
e Longhi. di F i o c c o e Pal luc-
chini che non si tentava una 
impresa così aeeuerrita dì 
metodo e che impegna tanti 
storici del l 'arte di a lmeno 
due generazioni. Giovanni 
Previtali ha scritto e La pe-
riodizzazione della storia del
l 'arte italiana »: Andrea Emi
liani. e I materiali e le istitu
zioni »: Ferdinando Bologna. 
e I metodi di studio dell 'arte 
italiana e il problema meto-

d / iog ico oggi »; Enrico Ca-
s n l u u o v o e Carlo G n u b u i g 
«Centro e per i f er ia» ; Mario 
Manieri Elia, « Città e lavoro 
intellettuale dal nono al di
ciottesimo secolo »; e Ludovi
co Zorzi, « Figurazione pitto
rica e figurazione teatrale ». 
« Storia dell'arte italiana » e 
non storia dell 'arte in Italia 
è una scelta motivata e ben 
fondata da Giovanni Previtali 
nel suo sagg io che è una 
lunga riflessione critica sui 
caratteri originali e che tocca 
e sciogl ie quei nodi di set te 
secoli di storia dell'arte — da 
Giotto fin oltre le soglie del 
nostro secolo — che rappre
sentano i momenti chiave di 
formazione, costruzione ed e-
voluzionc del l inguaggio ar
tistico nazionale nel flusso 
degli stili, delle ricerche, del
la produzione di oggetti ar
tistici. 

« Momento 
distruttivo » 

Ai materiali del la storia 
dell arte italiana, ai condizio
namenti che la « vocazione » 
di c iascuno di e s s i ha impo
sto al fare artistico, alle isti
tuzioni che con la loro nasci
ta, crescita e morte hanno 
caratterizzato le complesse 
vicende è dedicato il sagg io 
di Emiliani < I materiali e le 
istituzioni ». La riflessione a-
vanza su un terreno ancora 
per molte parti inesplorato: 
la conservazione come stru
mento e momento del la co
noscenza; l'evoluzione storica 
della nozione di patrimonio 
artistico e diversi momenti 
del dibattito sulla tutela; la 
legislazione italiana in mate
ria di beni culturali; i rap
porti tra cultura nazionale e 
tradizione degli studi locali; 
e. infine, il restauro. 

Ferdinando Bologna tratta 
dei metodi con cui la sto
riografia moderna ha studia
to e studia l'arte italiana. Ma 
è un'indagine assai originale 
che tende a stabilire con il 
passato un rapporto crit ico: 
quel « momento distruttivo » 
di cui diceva Walter Benja
min che consente di prendere 
le distanze dagli eventi per 
meglio intenderli e per indi
viduare nella continuità della 
storia i fondamentali momen
ti traenti. Il sagg io a due di 
Castelnuovo e Ginzburg de
molisce la pigra teoria del 
tranquillo passaggio delle 
forme d'arte dal centro me
tropolitano alla periferia. Ne 
viene fuori un panorama I-
ninterrotto di conflitti e ai 
termini « centro » e « perife
ria » viene restituita una 
grande ricchezza e complessi
tà di significati geografici . 
politici, religiosi, economici e 
artistici; tali da consentire 
spes so una vera e propria 
revisione critica dell'intera 
vicenda storica-artistica na
zionale. Manieri Elia vede la 
città storica come luogo Tisi
co in cui coesistono e si 
scontrano una molteplicità di 
processi reali che incidono 
sulle condizioni di insedia
mento delle collettività orga
nizzate. Fonte di molte s o * 
perte sullo spazio pittorico è 
la ricerca di Ludovico Zorzi 
sui foltissimi rapporti tra fi
gurazione pittorica e scena 
teatrale dove non è sempre 
soltanto il teatro debitore 
della pittura. 

I 12 volumi del la storia c h e 
usciranno entro il 1TO2 sono. 
dunque, un invito alla rifles
sione ben oltre il tipo di ri
cerche di storia dell'arte 
condotte secondo il tradizio
nale manual ismo e si annun
ciano con un lunffo sguardo 
eettato negli anni 80 su ouel
la che è la situazione visiva 
del nostro paese e che len
tamente s»a degradandosi per 
tante ragioni di incuria, di 
rao?na. di mprcato. di non 
coscienza civile e culturale. 

Dario Micacchi 

- i 

« / / delitto ffotvt è stato 
*oto un art rrlimrntn di ca

rattere mafioso. Immagino rh? 
procederanno eoù finché ci 
saranno dei cavi isolali di de
nuncia: quando non ci sa' 
ranno più casi, ma Patteg
giamento della denuncia sa
rà generale, allora torni dire 
che arranno perso. Per que
sto ratteggiamento di Rovut 

" dorrebbe essere comune a fili
li i cittadini... ?iaturalmenie 
io mi sarei comportato come 
Rossa, pur tenendo pre*c%'c 
che bisogna fare sempre i 
conti con il se stesso scono
sciuto ». 

Co*ì. LtoiurH» 5ria*cìa al-
VEspret*o. C*»me non essere 
d'accordo? M». anche, come 
non essere jorpre*!. o meglio 
favorevolmente «orpre«i? 

Sciascia dovrà ricono«cere 
1 che tante del le c o « ila lai 
del le e scritte dorante e do
po il dramma Moro non an
davano propriamente nella 

Lo scrittore 
e il coraggio 

direzione di incoraggiare com
portamenti come quello del 
compagno Ro<«a. ma pinllo-
Mo in quella di una scettica 
eqnidiManca. Il fallo stte«o 
che egl i . ora. senle il biso
gno dì smentire che sìa mai 
«lata «uà la teoria • né con 
lo Stalo né con le Br », «la 
a dimostrare che c'era qual
cosa nelle sne po«ìzìoni che 
poteva prestarsi a quella in
terpretazione. Ades«o, inol
tre, chìari«ce che la «oa di-
«affezione ai rivolge allo Sta
lo e rosi com'è » e non eerto 
alla C-Miitn<ione a eoi in
vece è molto affezionato. Cre
diamo che ti tratti di tm pas
to avanti, anch» se qualcosa 

andrebbe aggiunto: ad esem
pio , che l'attacco lerroriMiro 
ha appunto il fine di far de
generare t caratteri dello Sta
lo e non certo di emendar
lo da autoritari«mo, arrogan
za. inefficienza, corruzione. 
K che , perciò, non c'è pro-
«netliva di Stato costituzio
nale al di fuori del ri«lahi-
l imenlo pieno del le condizio
ni normali di convivenza de
mocratica. 

Per questo ci sembra in
completa una riflessione che 
qualifichi la lezione di Ros
sa solo come coraggio e coe
renza personale, che pure t o 
no doli soggettive insostitui
bil i . Occorre aggiungere che 
vi • trattalo di una Incida 

lezione politica, cioè di un 
allo che si i*cri%e in una 
certa linea di lotta operaia. 
democratica, comuni «la. One
sto è importarne dirlo per
ché — Io si ammetterà — 
non sempre questa linea è 
stata ben compresa e apprez
zata dai produttori di cultu
ra. Negli ultimi tempi, poi . 
si è giunti perfino a diteg
giarla come un conduttore 
di alienazione ideologica con
tro cui ' si sono invocati i 
nuovi miti del dÌ«impegno. 
del lo scetticismo, del liberi-
«mo anarchico, del privati
smo. 

E' da augurarsi che un uo
mo come Sciascia sappia co
gliere questa dimensione, che 
è sì morale ma che sorge 
dalla consapevolezza politi
ca. E dia una mano, nel cam
po suo, a sterilizzre il terreno 
perché non abbia a riprodur
si la malapianta della no
vella mafia terrorista. 
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