
la' 
A' 

• U <.i «- ( • ' . ^ ' 1 • k ' ' ', i » 
If •' 

PAG. 10/ cul tura ' 1 ' U n i t i / sabafo 21 maggie 1966 

MUSICA 

II 1965 e stato un anno di 
fermenti e rivolte per la musica negra 

Nel nuovo jazz «nero» 
un grido della liberta 

Un movimento avanzato che rifiuta il compromesso con il model-
lo di vita americano - L'apporto delle culture af ricane e asiatiche 

John Tchlcal, II saxofonista dell'avanguardla del |azi negro-ame-
rlcano, fotografalo I'anno scorso at Festival belga dl Comblaln-la-
Tour: sulla guancia ha II slmbolo pacifists antl-atomlco. 

II 1965 e stato un anno rivolu-
zionario per U jazz. I fermen
ti nuovi latenti in questa mu
sica sono esplosi portando alia 
ribalta una nuova generazio 
ne, che si e imposta, o per dir 
meglio, contrapposta, all'opi-
nione pubblica americana pro-
prio nell'anno passato. Per que-
sto possiamo chiamarlo «jazz 
1965 >, come punto di riferi-
mento tangibile, anche se que-
sto nuovo movimento ha avuto 
un suo primo battesimo duran
te un concerto newyorkese del-
l'ottobre '64, per cui esso e 
stato anche definito come il 
gruppo della < rivoluzione d'ot-
tobre >. D'altra parte, va an
che tenuto conto che questa 
nuova pagina del jazz e una 
evoluzione di quanto gia era 
maturato nella musica dei 
maestri della fine degli anni 
cinquanta: un'evoluzione nel-
l'atteggiamento del negro-ame-
ricano. soprattutto. 

Questa nuova generazione si 
e gia posta alle spalle nomi 
che, salvo l'eccezione del pia-
nista Cecil Taylor (rimasto 
sempre in penombra e non a 
caso il piu prossimo ai giova-
ni musicisti). cominciano a 

gro-americano si e opposto co-
si radicalmente all'immagine 
che 1'apparato industriale del-
lo spetlacolo e. di riflesso, 11 
pubblico « bianco > avevano for-
giato e si erano fatti di questa 
musica. E c'e in questo jazz 
una carica provocatoria rispet-
to alia struttura della societa 
americana. e questa stessa 
provocazione richiede appunto 
quello sforzo di comprensione 
al quale quel tipo di «opinio-
ne > publica, legata, anche so
lo per assuefazione. agli stan
dard ideologic] dominant! del-
I'America. non intende pre-
s tarsi. 

E lo si vede negli scontri. nei 
dibattiti, nelle reazioni a que
sto jazz e alia sua ideologia: il 
rifiuto. su basi estetiche, di 
questa musica coincide con il 
rifiuto ad accettare una nuova 
realta in atto nel popolo negro 
e nella stessa struttura sociale 
americana. Per molto tempo il 
jazz e stato in parte identifi-
cato nella mitologia americana 
e questa identiflcazione coo il 
«mito americano», nel suo 
senso migliore, appariva an-
cora agli occhi della gioventu 
d'Europa quando essa comin-

Archla Shepp, solista del sax tenor* e autore dl una composizione 
rfedlcata a Malcolm X, a stato Cuomo di punta del Jau nel IMS. 
Nel '42 aveva partecipato al Festival della Gioventu di Helsinky, 
auonando In CecosJovacchia e In U.R.S.S.: al ritomo, II F.B.I. flti 
M lelto II permease oTinsegnante. 
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non essere piu contestati dalla , 
critica ufflciale e dal pubblico 
dei kxaii notturni: John Coltra-
ne, ad esempio. e k> stesso Or-
nette Coleman, che si era do-
vuto costringere ad UD auto-
csilio di due annl. 

Questo gruppo e in gran par
te radunato attorno ad una 
picoola casa discografica di 
New York, foodata da un in-
traprendente awocato. Bernard 
Stollman. e che ha come sigla 
le lettere ESP. Tale sigla mi
ni gia a definirsi polemic* 
mente rispetto alia terminolo-
gia tradizionale: ESP significa 
infatti. tanto « extra sensory 
perceptions». cioe c percezio-
ni extra sensoriali >. quanto 
c esperanto a. Nel primo caso 
assistiaino al tentativo di de-
ftmre un atteggiamento vitali-
stico che — nelle intenziord dei 
fondatori — vuol contrapporsi 
alia c ragione a tecnologica: nel 
secondo caso, ci si intende ri-
ferire simbolicamente ad un 
linguaggio potenzialmente uni 
versalistico da contrapporre a 
quello ufficiale americano 

Sono queste. probabilmente. 
frange esasperate di un nuovo 
vocabolario, armi temporanee 
destinate ad essere accantona 
te in futuro Go che conta. in 

" vece. e quanto esse riflettono. 
e cioe il nuovo discorso aperto 
dal jazz di oggi. che si va pro 
ponendo in una dimensione e in 
un rapporto radicalmente nuo
vi nd confronti della cultura 

statunitense. Mai 
ofgL infatti. fl j a n ne-

cid ad interessarsi al jazz. Ma 
la storia del jazz, dai postri-
boli di New Orleans ai fumosi 
scantinati dell'attuale New 
York, e sempre stata una sto
ria tortuosa e complessa. pie-
na di curve, di loci folgoranti 
e di angoli oscuri e remoti: le 
luci folgoranti erano quelle del
le grandi orchestre degli c anni 
trentaa. dell'era dello swing. 
di Benny Goodman, Tommy 
Dorsey. Glenn Miller; ma die-
tro c*6 un'altra strada. che col-
lega i| canto blues di Bessie 
Smith all'allucinata solitudine 
del saxofnno postbellico di 
Charlie Parker, e questa stra 
da passa alle spalle dei frago 
ri di Goodman ed Harry James 

Ed e questa etichetta « ame
ricana a che il nuovo jazz oggi 
rifiuta. respingendo a volte 
persino la parola c jazz a per 
sostitirirla con quella di « musi 
ca afroamericana ». D dialogo 
con I'ambiente che circonda 
questa musica segregate si e 
fatto sempre piu aggressivo da 
parte degli artisti negri. alia 
ricerca di una propria identita 

Scrive sulla rivista Down 
Beat il saxofonista Archie 
Shepp. una delle voci piu for-
ti del nuovo jazz: c 1 negri 
americani. per molto tempo, si 
sono visti imporre un punto di 
vista che non era il loro... Per 
un curioso destino. io sono uno 
di quei rari negri che possono 
vivere decorosamente.„ ma al 
le mie spalle c'e una folia di 
persone che soffrooo: alcuni si 
ribellano per la strade di Har

lem, altri sono I futuri saxo-
fonisti del nuovo jazz >. 

I negri che Testate scorsa si 
sono rivoltati nei ghetti delle 
citta americane non cercava-
no, dunque. una pura e sem 
plice assimilazione nel mondo 
dei bianchi privilegiati. C'e og
gi. nella popolazione negra, 
una totale sfiducia nell'attuale 
modello di societa, ed e di 
qui che nasce il movimento po
litico del nazionalismo negro. 
Questo movimento non lesina 
critiche ai movimenti integra-
zionisti e vede. ad esempio. in-
sufflciente la politica di un 
Martin Luther King. 1 Black 
Muslims, con la loro mitologia 
del < Messia negro >. sembra-
no fare perno soprattutto sul-
l'esasperazione che serpeggia 
fra i cittadini di c seconda ca 
tegoria >, ma il nazionalismo 
negro non si identifica unica-
mente in questo gruppo. D suo 
leader piu autorevole ed au-
tentico era Malcolm X (al qua
le Archie Shepp ha dedicate 
una sua bella composizione). 
Cid che il nazionalismo negro 
rivendica e un'unita dei negri. 
in vista di una lotta per la qua
le non e possibile contare sul
la collaborazione e sulla < buo-
na volonta » di un certo libe-
ralismo bianco. 

L'accusa che la classe diri-
gente americana sfodera indi-
scriminatamente ad ogni oc-
casione e quella di < razzismo 
alia rovescia > e viene gettata 
in faccia alio stesso movimen
to artistico del nuovo jazz per 
il suo totale rifiuto ad accetta 
re le strutture della cultura do 
minante bianca. A queste ac
cuse viene risposto che <men-
tre oggi una maggioranza raz-
ziale sfrutta un'altra razza 
che rappresenta la minoranza, 
il movimento politico che face-
va capo all'assassinato Mal
colm X non persegue come fi
ne la egemonia razziale. ben-
si la conquista di una propria 
autonomia ». Ma. nei movimenti 
politic! piu consapevoli. que
sta autonomia e nella ricerca 
della propria liberta e nel ri
fiuto ad integrarsi ad una so
cieta che e minata. 

D disprezzato colore negro 
diventa il colore della liberta 
e questa liberta e all'incrocio 
del razzismo. deli "imperialismo, 
dello sfruttamento di classe: 
< La nostra vendetta sara ne-
ra come il colore della soffe-
renza e nero, come Fidel (Ca
stro) e nero, come Ho Chi Min 
e nero... Vivo da 28 anni in 
questi Stati Uniti che io con-
sidero uno dei piu razzisti si-
stemi social! del mondo. fatta 
eccezione forse della Rhodesia. 
del Sud Africa e del Vietnam 
del Sud... In America la nostra 
musica • viene rifiuta La. e nel-
lo stesso tempo si accetta che 
nel Vietnam del giovani viet-
namiti di 24 anni siano trucida-
ti... >: sono ancora parole di 
Archie Shepp che. di recente, 
ha fatto rappresentare (fuori 
Broadway) una sua commedia, 
dal titolo JI Comunista, in cuJ 
una avvenente prostituta di 
nome America vuole irresisti-
bilmente June Bug. il protago
nists negro, ma non perde oc-
casione per umiliarlo. 

Cos! U musicista negro cer-
ca se stesso al di fuori della 
ideologia ufficiale americana: 
entrano nel jazz culture musi
cal] d'altri Paesi. come le mil-
lenarie « ragas a indiane, im-
prowisazioni filosofico religio
se delle chitarre a dodici cor-
de. affiancandosi al richiamo 
di una nuova Africa. Questa 
differenziazione il negro-ame-
ricano la spinge talvolta anche 
negli atteggiamenti provocato-
ri. come il tatuaggio anti-ato-
mico che il saxofonista John 
Tchicai recava dipinto sulla 
guancia al Festival belga di 
Comblain la Tour Testate scor 
sa; o come i costumi da pasto 
re africano indos^ati dal trom 
bettista Don Cherry 

Ed il nuovo jazz ha una vio-
lenta carica emozionale che si 
contrappone alia razionalizza 
zione € tecnologica » che il poe-
ta, drammaturgo e critico ne
gro Leroi Jones vede come sim-
Solo del sistema sociale coer-
citivo dominato dai bianchi: 
c Affinche il mondo non bianco 
possa assumere il controUo. es
so deve trascendere la tecnolo 
gia che lo ha schiavizzato Ma 
I'espressione istintiva (natura 
le) che caratterizza Parte e 
la cultura negre. trascende 
ogni stato emozionale (ogni 
realizzazione umana) che il 
bianco conosce ». 

Segregato. mistificato e tn-
compreso dal bianco, il negro 
arriva oggi. talora. a rifiuta 
re la possibilita di essere per
sino capito dal bianco, come * 
implidto in queste parole di 
Leroy Jones. E' una reazione 
a catena quella ch* si stabill-

sce fra la posizione di riscatto 
e di rinnovamento della socie
ta da parte dei negri e il con-
servatorismo bianco. Cosl, in 
musica. la ribellione alia < ra
gione tecnologica > spinge un 
Sun Ra (che gia nel nome — 
oltre che nell'abbigliamento: un 
turbante con il diadema del 
Sole — assume un atteggia
mento provocatorio) ad una mu-
sica-fllosofia solare in cui ri
cerca un mondo incontamlna-
to e felice da contrapporre^ a 
quello presente «che si spin
ge all'autodistruzione dopo 
aver distrutto i valori umanl». 
E*. qui. evidente che il rifles
so della nuova consapevolezza 
negra, la sua condanna alle 
strutture borghesi. si svolge in 
una direzione evasiva. 

Ma. al di la delle inevitabili 
frange esasperate ed anche de
gli errori, c'e l'autenticita e la 
originalita di una nuova cul
tura orgogliosamente autono-
ma che agisce dentro la realta 
urtando i teorici dell'« alta fe-
delta > di cui pullula la stam-
pa specializzata jazzistica. D 
negro costruisce se stesso an
che nella nuova musica. 

II jazz 1965 esige una scelta 
nei suoi ascoltatori, vuole es
sere c vero » fino ad * afferrare 
gli uomini per la gola *, come 
dice Archie Shepp. Che cosa 
sia per lui il jazz. Shepp lo 
spiega in un suo articolo pub-

blicato dalla rivista italiana 
Jazzland: < Le sdolcinature dol-
ci-amare di menzogne sottil-
mente camuffate per perpe-
tuare la poverta, ignorare una 
sofferenza mondiale, sublimar-
la a un livello di affermazione 
attraverso la morte, non so
no mai state abbastanza per 
noi; non ci sono mai state per-
tinenti. Cosl 11 jazz. O qualun-
que altra cosa abbiate scelto 
per nominare NOI. Quel nome 
pu6 essere il vostro inetto eu-
femismo per le nostre vite. Co
sl il jazz, che ora non sembra 
essere mai stato, mai, ci6 che 
voi volevate esso fosse... Allo-
ra la musica deve essere a 
volte terriflcante!... Deve por-
tare un ordine sociale oltre che 
estetico alle nostre vite. Se 
non e cosa facile, allora dob-
biamo affermare il fatto con 
risolutezza: questa e la vera 
America. Un uomo non e che 
un uomo. Cosl il jazz ». Anche 
la bellezza del jazz < qualche 
volta dobbiamo percuoterla 
quasi alia morte; imbruttirla; 
semplicemente perche la vita 
stessa e a volte brutta e pe-
nosa a guardarsi. Qualche vol
ta dobbiamo far si che la bel
lezza sia consapevole di se 
stessa come quando i malvagi 
diventano consapevoli di se e 
si vergognano ». 

Daniele lonio 

Premio 

europeo 

Cortina 

Ulisse 1966 
II termme di scadenza per la 

presentazione delle opere al XIV 
Premio europeo Cnrtina Ulisse. 
che sara assegnato a un lavo-
ro storico critico riguardante 
I'architettura o I'urbanistica. h 
fissato al 30 giugno 1966 

Possono partecipare pubblica-
zioni edite entro gli ultimi cin
que anni. 

La Commissione giudicatrtce 6 
formats daj prof. Cesare Bran 
di, in rappresentanza dell'Acca. 
demia NazionaJe dei Lincei, dal 
prof. Guglielmo De Angelis D'Os-
sat, in rappresentanza della 
Commissione nazionale italiana 
deH'UNESCO. dal prof. G. Carlo 
Argan, in rappresentanza del 
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, dal prof. Bruno Zevi, in rap
presentanza della Facolta di Ar-
chitettura dell'Universita di Ro
ma e da Maria Luisa Astaldi. 
direttrice della rivista <Ulisse>. 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Una « vicina » ancora troppo sconosciuta 

LA JUGOSLA VIA 
DALLA NASCITA 
AL SOCIALISMO 

Un saggio di Ivo J. Lederer e la « Storia della Lega dei comunisti della 

Jugoslavia» forniscono interessanti contributi all'snalisi di un Paese le 

cui vicende si sono spesso e profondamente intrecciate con quelle italiane 

Troppo scarsa, ancora, & la 
bibliografia esistetite in Italia 
sulla Jugoslavia, le sue strut
ture socio-economiche, le sue 
caratteristiche geografiche ed 
etnografiche: soprattutto, sul
la sua storia, antica e recente, 
che tanti nessi ha sempre avu
to con la storia della nazione 
italiana: e in particolare sulla 
complessa e cosi spesso glo-
riosa storia del suo movimen
to operaio, sulla sua lotta di 
liberazione, sulla sua proble-
matica attuale. 

E' quindi da salutare con 
soddisfazione la pubblicazione 
quasi contemporanea di due 
opere che. per diversa via, 
contribuiscono a darci un qua-
dro della nascita della Jugo
slavia come Stato unitario (lvo 
J. Lederer: La Jugoslavia dal
la conferenza della pace al 
trattato di Rapallo, CQSQ ed. 
U Saggiatore. Milano, 1966, 
pagg. 404, lire 2.200) e della 
storia del suo movimento ope
raio e rivoluzionario (Storia 
della Lega dei comunisti della 
Jugoslavia — a cura di R. Co-
lacovic, D. Jankovis e P. Mo-
raca, ed. del Gallo, Milano. 
1965. pagg. 694. lire 4.500). 

Si era detto spesso nel pe-
riodo fra le due guerre da par
te delle potenze revansciste 
che la Jugoslavia era una 
€ creatura di Versailles a. Non 
era vero e il libro del Lede
rer lo dimostra ampiamente. 

L'idea dell'unitd degli slavi del 
sud (serbi e montenegrini e 
macedoni, stati per secoli sot-
to il dominio ottomano e in 
lotta contro di esso, e croati, 
dalmati, bosniaci, erzegovesi e 
sloveni. da p'm o meno tempo 
soggetti alia dominazione au-
stro-ungarica) era coltivata da 
tempo dai piii illuminati espo-
nenti di quei popoli ed era an-
data concretizzandosi nel corso 
della guerra del 1914-'18. Si 
realizzd nel dicembre 1918 at
traverso contrasti anche aspri 
fra le correnti centraliste e au-
tocratiche serbe e le correnti 
democratiche e federative sia 
serbe che soprattutto croate e 
Slovene. 

II libro del Lederer ha solo 
sullo sfondo i problemi della 
confluenza e dei necessari 
compromessi fra tali correnti. 
che dettero luogo al sorgere e 
al consolidarsi del regno di 
Jugoslavia, mentre tratta piu 
ampiamente di come alia con
ferenza della pace e con sue-
cessivi accordi interstatali si 
giunse alia definizione delle 
sue frontiere con i numerosi 
Paesi confinanti e in partico
lare con I'ltalia. Si tratta di 
un documentato resoconto sto
rico di tali vicende, nel corso 
del quale, per cid che partico-
larmente ci interessa, sono il
lustrate sia le richieste jugo-
slave per un confine che. per 
unire tutti gli slavi, avrebbe 
dovuto includere anche zone 

ARTI FIGURATIVE 

Mostre a Milano 

Crudeltd e dolcezza 
nelVarte di Guccione 

Le «personali» di Pasquale Verrusio e Ezio Gribaudo 

Per chi ha seguito {'itinera-
rio espressivo di Piero Guc
cione, che ora espone, presen 
tato da Guttuso, una bella se-
rie di quadh alia Galleria To-
ninelli, la sorpresa, anche se 
c'e\ si colloca naturalmente 
nel giudizio che da tempo si 
era formato di lui e del suo 
lavoro. Un giudizio sicuro sui
te sue qualila di pittore era 
gia possibile averlo almeno sin 
dal '58. Allora egli aveva ven-
titri anni.. Ricordo che al suo 
studio romano mi accompagnd 
un altro giovane artista. Tor-
nabuoni, suo sodale di ricer 
che e di idee. In quell'occasio 
ne vidt delle piccole tele fra 
granti. dolcissimi appunti di 
paesaggio di un lirismo struo 
gente. II pittore era aid tutto 
in quelle tele brevi ed acerbe. 
Poi Guccione da questa pittu 
ra intimamente spontanea pas-
sd ad una pittura piu coslruiia, 
ma al tempo stesso piu imma-
ainosa. Fu I'epoca della sua 
prima mostra alia Nuova Pe
so neU'ottobre del '52. In quel 
periodo lo tormentaoano te vi-
sioni della minaccia atomica 
e piu di un suo quadro appa
riva impegnato nell'argomento 
in maniera specifica. 

II lavoro degli anni successi 
vi lo portd invece gradata 
mente verso un oggettivismo 
circostanziato. verso uno pittu 
ra luctdamente definita. lalvol 
ta persino aspra e pungente 
nella sua mtida evidenza. An 
che Vattuale mostra alia Toni-
nelh. i basata su di una simi 
le situazione espressiva. Alia 
elaborazione di un tale lin
guaggio hanno certo confribtri-
to suggestioni diverse, certo 
pittura inglese per esempio e 
in genere talune delle piu acu
te indicazkmi contro informali 
che, specie a Milano. tra i pit-
tori della terza generazione. 
hanno sempre avuto una par 
licotare enunciazione: ben in-
teso suggestioni Uberamente 
accolte e autonomamente filtra 
te. 1 suoi canceM, i fill jpi-
nafi, le antenne televisive. I 
muri che tagliano nettamente Q 
cielo. sema cessare di essere 
oggetti veri, come le fogUe 
lanceolate di Sutherland, gli 
aculei. le spine, la geonietila 
di una stiuttura diventano 
un'bnmagine che Uene in $4 

qualcosa di sottile, d'inquie-
tante. di crudele; qualcosa che 
insieme alia dolcezza della lu 
ce. sempre viva e tesa in Guc
cione, comunica anche una 
sensazione lancinante, quasi di 
strazio. 

Devo dire tuttavia che nella 
mostra alia Toninelli ci sono 
tre quadri con figure che. fra 
tutte le opere esposte, mi so
no apparsi come t risultati piu 
avanzati di Guccione. Mi sem
bra cioi che in queste opere 
Guccione, sciogliendo almeno -n 
parte la rigidita forse troppo 
intenzionale dei quadri che ho 
appena descritto. stia trovando 
una sua misura piii ticca, piu 
aperta al racconlo, piu fresco 
di emozioni. In questi quadri. 
in oltre parole, senza che nul 
la vada perso del rigore or-
max acquisito, io ritrovo me
glio quella sua naturale dote 
emozionale che lo riallaccia 
direttamente anche alle sue pri
me intuizioni giovanili. 

II « Grande interna con flgu-
ra* & senza dubbio in questo 
senso Vopera piu significativa: 
lo spazMuce qui ha un'ampiez-
za poetica dawero persuasiva 
e gli oggetti che vi sono rm 
mersi — la televisione. il bic 
chiere. U divano — insieme 
con la donna sedula, acquista 
no una dimensione lirica fe
lice e respirante, fuori ormai 
di qualsiasi costrizione di 
c poetica » Afi pare insomma 
che siano questi i quadri su 
cui Guccione pud ora punta 
re risolutamente. La sua fisio 
nomia qui si sto definendo in 
modo compiuto, ed e" un modo 
che fa di Guccione uno dei gio
vani artisti italiani piu interes
santi e convincentu 

Per taluni aspetti, anche Pa 
squale Verrusio. che ha con-
cluso la sua «personate > al 
la nuova Galleria deWAgri-
foglio, si pud ncondurre a rnn 
gruppo di esperienze analoghe 
a quelle di Guccione. Del resto 
Verrusio ha la stessa eta di 
Guccione ed i venuto su a 
Roma nel medesrmo ambiente 
culturaXe. La sua mostra mi-
lanese,\che viene appena do 
po quella fatta a Torino, i sta 
ta prerentata da AntoneUo 
Trombadori. Anche in Verrusio 
la luce chiara, bianco, abba-
cinante m una funzione doml-

Piero Guccione: c Paesaggio italiano a (1H5) 

nante: e uno luce che nasce 
naturalisticamente e si trasfor 
ma in limpida. allucinata ten 
stone. Dentro questa luce si 
incidono t profilt delle cose, git 
scorci delle figure, si stampa-
no i verdi artxficiali di un ce-
spuglio, di un albero. 

Un che di metafisico c'i in 
questi quadri. come una so-
spensione fuori del tempo, ma 
a guardar bene ci si accorge 
che non di metafisica si trot 
ta, bend piuttosto della vo
lonta di rendere espresstva 
mente quello stato di extra 
neita in cui Tuomo contempo 
raneo 4 costretto a vivere 
Quella luce che rende tutto ir 
reale, o per lo meno fissato in 
uno specie di attesa. dt strana 
assenza, 4 quindi anche una 
luce psicologtca, una luce di 
giudizio. L'uttrmc quadro in or
dine di tempo, che Verrusio 
presenta aWAgrtfoglio, i un 
mazzetto di flori dentro un Wc-

chtere. Questa ttmida natura 
morta. dtpmta con amorevole 
treptdazione, vive dentro una 
aureola dt vtvtsstmo candore 
Quesl'opera, pur essendo meno 
tmpegnala dal punto di vista 
del soggetto. 4 forse I'opera in 
cui Verrusio concentra una 
maggiore sostanza piltorica. 
Forse Verrusio 4 soprattutto 
un pittore contemplalivo. un 
pittore che ha bisogno di con-
centrare la visione anziche di 
latarla. Non so ancora dtre. E* 
certo pert che questo quadro 
possiede una vibrazione auten 
tica, che ne fa qualcosa di vi 
tale: una prova sicura delle 
sue qualita. 

Su dt un piano dt ricerche 
completamente diver so appare 
Ezio Gribaudo. che espone alia 
Galleria del Naviglio. presenta 
to da Pierre Rest any. Gribau 
do 4 un giovane artista tori-
nese che ha giA al suo attivo 
un e curriculum » nutrWssimo 

di esperienze. Oggi si presenta 
con un gruppo di incisioni, ot-
tenute per pressione su di una 
matrice in rilievo, e con un 
ciclo di t flans > rielaborati. Si 
sa che cosa 4 un * flan »: un 
particolare cartone pressato su 
cui viene riprodotta in nega-
tivo. con speciali mezzi tecnici, 
una composizione tipografica, 
che serve poi per la stampa. 
Gribaudo. per i suoi lavori. 
adopera i < flans > per le pa-
gine dei giornali quotidiani. Si 
tratta dunque. nell'ambito di 
una serie di prove sperimenta-
li. di una ricerca che si pone 
sul tracciato di quella che og 
gi si 4 soliti chiamare tarte 
tecnologica >. 

Afa qual 4 il carattere piu 
specifico delVesercizio di Gri
baudo? Su questo punto mi pa
re che si possano fare alcune 
considerazioni. Gribaudo infat
ti non adopera la sua c mate
ria 9 alia stato di puro o grez-
zo prodotto della tecnica. Egli 
v'interviene sopra accurata-
mente. Le sue c pagine » quin
di acquistano veri e propri 
valori plastici governati da 
un'operazione che ne misura 
gli effetti e Vefficacia grafico-
figurativa. 71 mezzo fondamen 
tale di questa operazione per 
Gribaudo 4 fl colore; un co
lore che agisce sul fondo e 
che sottolinea determinati 
spazi, quegli spazi dove sono 
disposti i vari «cliches *. Ne 
nasce quindi un gioco compn 
sitivo che. tutto sommalo. nel
la sua impaginazione, si leaa 
agli schemi strettamenti geo 
metrici della pittura astratta. 
bench4 fl sapore che ne ri-
sulti sia del tutto diverso. 

La superficie brulicante del
le righe, i blocchi dei titoli. 
le finestre degli spazi illustm 
tivi, della pubblicita, costitui 
scono un insieme concluso ti 
motivi plastici concreti, dotati 
di una loro scandila energia 
Gribaudo si immette quindi 
dentro lo corrente dell'avan 
quardia, ma vi si metle con 
un senso di misura, dt avrer 
tenza. che conferiscono alia 
sua ricerca un segno di conci 
sione e di fermezza slrultu 
rale. 

'• m« <!• in* -

miste e citta a grande mag
gioranza italiana, e sia le ri
chieste italiane, palesemente 
imperialistiche, tese a mettere 
piede nei Balcani, a fare dello 
Adriatico un mare interno ita
liano, ad assoggettare quasi 
un milione di sloveni, croati 
e montenegrini. 

Fu necessario che all'intran-
sigente Sonnino succedessero 
al ministero degli Esteri prima 
Tittoni e poi Sforza perchi si 
potesse giungere a una solu-
zione di compromesso, che pur 
lascid nella Venezia Giulia nel 
periodo tra le due guerre oltre 
mezzo milione di sloveni e 
croati sotto il dominio italiano: 
e fu, con il fascismo tin domi
nio spietalamente oppressivo 
e persecutorio, al quale tra 
I'altro si devono anche certe 
punte di asprezza raggiunte in 
quella regione dal movimento 
liberazione jugoslavo. 

La storia della Lega dei co
munisti della Jugoslavia (si 
chiama cosl dal 1952 il P. C. 
jugoslavo), pur se ovviamente 
cenlrata sulle vicende di quel 
partito. tratta perd anche delle 
altre organizzazioni politiche e 
sindacali dei lavoratori, dei 
partiti borghesi, dei regimi di-
versi. ma tutti oligarchici, che 
si susseguirono in Jugoslavia 
dal 1918 all'occupazione nazi-
fascista, della lotta di libera
zione e quindi dell'edificazione 
del socialismo. 

II PCJ fu costituito, uno tra 
i primi partiti comunisti d'Eu
ropa, nell'aprile 1919 e vi con-
flul la maggioranza delle orga
nizzazioni operaie che, in modi 
diversi, si erano sviluppate dal
la fine dell'Ottocento nelle va-
rie parti del Paese. L'immedia* 
to dopoguerra fu in Jugoslavia 
un periodo di vasti moti rivo-
luzionari sia nelle cittd che 
nelle campagne, con occupa-
zioni di fabbriche, miniere, la-
tifondi e con cruenti scontri 
con la gendarmeria, cui si ag-
giunsero ben presto organizza
zioni politiche armate di destra 
simili alle squadre fasciste. E 
simili a quello fascista furono 
i regimi che si avvicendarono 
al governo nel ventennio tra le 
due guerre, con solo a volte 
una parvenza di democrazia 
formale e a volte la dittatura 
aperta, o militare, come quella 
instaurata nel '31 con I'aboli-
zione della Costituzione. o del-
I'oligarchia serba dominante, 
come ai tempi di Stojadinovic. 

11 partito comunista fu sem
pre fuori legge e quasi sem
pre anche i sindacati classisti, 
ma la parte piu cosciente e 
combattiva della classe lavora-
trice seppe operare sia nelle 
organizzazioni clandestine che 
attraverso formazioni legali di 
vario tipo, conducendo spesso 
lotte di grande rilievo. Condan-
ne di classe, persecuzioni di 
ogni genere, torture e assassi-
nii. se privarono il PCJ per un 
certo tempo o per sempre di 
valorosi dirigenti, non impedi-
rono tuttavia U suo progressiva 
rafforzamento come autentica 
avanguardia democratica e ri
voluzionario intorno alia quale 
si raccoglieva in effetti un va-
sto fronte di forze popolari e 
progressive, operai, contadini 
e gran numero di studenti e di 
intellettuali. 

Fu grazie a tali solide posi-
zioni che gia esso aveva se, 
al crollo della vecchia Jugo
slavia monarchica sotto I'urto 
delle armate nazifasciste, il 
partito comunista fu in grado 
di assumersi U ruolo di guida 
unica e riconosciuta del movi
mento di liberazione nazionale 
e di dirigere come diretse la 
guerra partigiana. Quell'epica 
lotta implied di per se stessa, 
nel suo stesso corso, la forma-
zione del nuovo Stato a bast po-
polare e con un chiaro indi-
rizzo socialista. E gia in tali 
origini del nuovo Stato 4 la 
ragione fondamentale delta via 
oriQ'male che i suoi dirigenti 
hanno tenacemenle roluto per-
seguire nell'edificazitne del so
cialismo in Jugoslavia. 

La «Storia * ciWa 4, per 
ammissione dei suoistessi com-
pilaton nell'introdtzione, un 
compendto provvisoio in vista 
d'una futura sistenazione piu 
scientifica, e non ,4 bastata 
quell'ammissione 4 sottrarla, 
gia in Jugoslavia, I non poche 
critiche da parte ii storici e 
di poltttci. Tuttavia facendo la 
tara di cid che 4 oalesemente 
agiografico e lasaando a fu
ture pubblicazioni storiche la 
risposta a qualche interrogati-
vo o la modifica di qualche 
volutazione. 4 certtche nel suo 
complesso si tratti di un am-
pio e assat interesante excur
sus storico sulle late e le rea-
lizzazioni del mo^mento rivo
luzionario Jugoslav. 
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