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Dopo il processo di Mosca 
a Aleksandr Ginzburg e Jurij Galanskov 

Letteratura e politica 
nell'Unione Sovietica 

II processo svoltosi recente-
mcnte a Mosca contro 4 gio-
vani ctttadini sovietici, tra 1 
quali le figure principal! so-
no quelle di Aleksandr Ginz
burg e Jurij Galanskov, ha 
suscitato varie e vaste rea-
zioni anche in Occidente. 
Per la stampa borghese e 
stato un dlversivo partico-
larmcnte prezioso in un mo-
mento in cui la classe dirl-
gente nostrana si rivela 
sempre piu plena di scanda-
lose magagne e il fronte in-
ternazionale deH'imperiali-
smo si squarcia in un settore 
assai importante. Tuttavia, 
se si trattasse soltanto di 
un espediente propagandist!* 
co, basterehbe una ritorsio-
ne polemica che ricordasse 
alle vestal! della liberta i 
Joro propri quotidian! crimi-
ni di lesa liberty In realta 
la situazione 6 piu seria. Se 
la stampa borghese sfrutta 
ai suoi fini un'occasione che 
le e generosamente offer-
ta, resta peraltro indubbio 
che il fatto di hase, cioe il 
processo di Mosca come 
parte di uno stato di cose 
piu vasto. e un avvenimen-
to che preoccupa chiunque 
veda nel socialismo la so-
luzione degli attuali proble-
mi del mondo. 

L'eta staliniana 
e il XX Congresso 
Preciso che, personalities 

te, non approve affatto quel 
processo e, ancor meno, il 
modo In cui si e svolto e il 
risultato cui e pervenuto. 
Tuttavia, se mi pare dove-
roso manlfestare un perso
nate fermo dissenso dalle 
posizioni ufficiali sovietiche, 
il problema autentico e quel-
10 di capire cio che sta suc-
cedendo tra gli intellettuali 
deirimss. 

Anche chi segue con sim-
patia gli sforzi e le aspi-
razioni di rinnovamento del-
rintellettualita dell'Unione 
Sovietica, e portato a giudi-
carne severamente l'« astrat-
tismo »r vorrehbe ricevere 
da essa il conforto di idee 
politiche, o almeno di espli-
citi atteggiamenti. consonan-
tl con quell! della sinistra 
europeo-occidentale. e resta 
deluso quando dagll «Inno
vator! » sente parlare di let
teratura pin che dl politica. 
Quante volte, pol, H nostra-
no intellettuale dl sinistra 
scuote il capo e taccia di 
«socialdemocrazla » i suoi 
colleehi sovietici. rei di pen-
sare niu a limitare la censu-
ra che a rivoluzionare il 
mondo? Insoddisfacente e 
anche la posizione di chi 
cerca nel particolare carat-
tere della storia russa le ra
tion! delle deficienze politi
co-cultural! sovietiche: a par
te !1 fatto che la definizio-
ne dl tale carattere e quasi 
sempre cervellotica. si di-
mentlca che, nella sostanza 
politica. gli stessi pmblemi 
si ripetono in paesi piu « oc
cidental! ». come la Cecoslo-
vacchia. ad esempio. 

Ognl lettore avra una sua 
idea di quello che e stato 
per l'Uninne Sovietica o. !n 
particolare. per la sua cul
tura il periodo statiniano. 
Qualunque sia il giudizio su 
quel periodo fe !1 terreno 
aspetta ancora di essere dis-
sodato dallo storico). i piu 
eonverranno che la sua fine 
cnstitul una vera e propria 
liberazione: liberazlone di 
unmini. ingiustamente incar-
cerati e deportati. liberazio-
ne di energie e di idee, libe
razione da uno stato di op-
pressione che proprio negl! 
ultimi anni staliniani aveva 
toccato punte incredibili. II 
XX congresso del PCUS fu 
11 momento capitate di quel-
la liberazione. Per la lette
ratura e per la cultura co-
mincid il « disgelo ». « Dlsee-
lo» difficile anche perchd 
la letteratura si caiicd di 
quasi tutto un fardello che 
sarebbe stato meslio divide-
re equamente con la discns-
sione oolitica. il lavoro sto-
rioerafico. la ricerca sociolo-

• gica Ma non era possibile: 
hfsoena nnn *apere che cosa 
era stata Feta staliniana per 
meravigliarsene. Cosl cari-

. cata, la letteratura si allon-
tano il piu possibile dalla 
vecchia tesi della letteratura 

' « vemiciatt • p«T cui nella 
societa sovietica Tunica con-

. traddizione e quella tra il 
« bene > e ft • meglio > e si 
awift alia ricerca della ve-
rita. Questo periodo. che 
era cominciato con Ehren-
fcure. Nekrasov. Dudintsev. 
ha la sua simbolica frnntie-
ra nell'esordio dl Solzhenit-
syn. Ma nel suo meno d fu 
II caso del Dottor Zhivaao 
con tutto quello che signifi-

• ed: per 1» prima volta si po-
neva clamorosamente il pro
blems della censura, and il 

fatto della censura polche il 
sentirio come problema fu 
un risultato posteriore. 

Quale fu il risultato di 
questo periodo che possia-
mo denominare anche « kru-
scioviano» (tra i'altro, fu 
proprio l'intervento di Kru-
sciov ad abbattere gli ulti
mi ostacoli alia pubblicazio-
ne di Una qiornata di Ivan 
Denisovic di Solzhenitsyn)? 
Da un punto di vista genera-
le, che 6 quello che qui ci 
intoressa. l'importanza del 
periodo del «disgelo » o 
« kruscioviano » sta, prima 
di tutto. in una vera e pro
pria rianimazione della let
teratura e in una costante 
riacquisi7ione di valori, po
litic! non meno che lettera-
rl, che le erano stati sot-
tratti. E questo non e poco. 
L'altro risultato b da vedere 
nel contrasto tra momento 
letterario e momento politi
co Ouesta affermazione pu6 
parerp paradossale In real
ta bisogna abbandonare 
IMdea di un'unione tenera, 
rosea, pacifica tra la politi
ca e la letteratura in quan-
to istituti. Un'unione cosif-
fatta nasce dall'indiffercnza 
reciproca o dall'estinzione 
della letteratura come spe-
cifica forma di attivita spi
rituals La letteratura poli-
ticamente meno impesnata 
e quella che si fa ancella 
della politica istituzionaliz-
zata. II periodo • kruscio
viano » riaddestro la lette
ratura sovietica allMmne^no 
e quindi alia lotta politica. 
Evidentemente. lotta all'in-
terno di una stessa societa 
ner realizzare i comuni idea-
li, non sempre. del resto, 
identicamente intesi. Non 
era proprio questa tensione 
creativa che Stalin aveva 
snento. incriminando ogni 
dissenso e ogni ricerca? II 
contrasto tra letteratura e 
politica passa. in realta. at
traverso la stessa letteratu
ra e la stessa politica in 
quanto il momento politico 
cessa di coagularsi. incancre-
nendo. in un punto e ripren-
de a pulsare per le vene del
la societa. II periodo del 
< disselo» ha lasciato in 
eredita al nuovo periodo 
molt! problem! irrisolti, ma 
almeno quest! due rilevanti 
risultati. 

II caso di Daniel e Sinjav-
skij fu al limite tra questi 
due period!: scopp!6 nel 
nuovo, ma maturft nel vec-
chio. Il procedimento penale 
venne a sostituire, ingiusta
mente, una pubhlica azione 
critica che investisse non 
solo II comportamento dei 
due letterati, ma. prima an
cora. i problem! che !n essi 
contortamente s! esprimeva-
no. Le conseguenze del caso 
Daniel e Siniavskil rientra-
no tuttavia nel nuovo perio
do di sviluppo della cultura 
sovietica, anzi lo inaugurano. 
Per la prima volta. larghi 
strati delVlntellettualita. me
glio Informati deeli altri cit-
tadini. hanno espresso esoli-
citamente al potere politico 
il loro disaccordo per la 
condanna. Semnre esDlicita-
mente Solzhenltsyn ha ma-
nifestato. in una splendida 
quanto angosciante lettera 
a pert a al quarto consresso 
desli scrittor! sovietici. non 
tanto fl suo problema per-
sonale di scrittore che non 
pu6 pubblicare, quanto uno 
stato generate che non e 
neppure degli intellettuali, 
anche se da essi piu acuta-
mente sentito. ma della so
cieta: il male della censu
ra. I eiovani di recente con-
dannati a Mosca avevano 
protestato per la condanna 
di Sinjavskij e di Daniel ap-
pellandosi alia costituzione 
sovietica e avevano fatto 
conoscere. nel loro giorna-
letto dattiloscritto. articoli 
di notevole interesse e in 
nessun caso awersi al socia
lismo. 

Democrazia socialisfa 

e liberta cuHurale 
Viviamo in un momen

to in cui la lotta antimpe-
rialista si fa strategicamen-
te complessa in quanto im-
pone decise scelte gene
ral! di grande responsahi-
lita. Sapplamo inoltre quan
to slano intricati i rapport! 
aUMnterno del mondo soda-
Hsta e quali situaxioni poli
tiche delicate si creino a 
volte in slngoll paesi socia
list!. Eppure, sarebbe un 
grave errore sottovalutare 
l'attualita del problema del
la democrazia socialista e 
della liberta intellettuale e 
politica nei paesi socialist! 
Quest! problem! trovano la 
loro soluzione nella prospet-
tiva di una trasformazione 
rivoluzionaria intemazionale 
e neU'opera di realizzazione 
dl questo compito. Jfa in 
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tutto il periodo di transizio-
ne essi permangono e chie-
dono una preoccupazione as-
sidua, una serie di soluzioni 
« provvisorie » e approssima-
te. ma non per questo meno 
importanti e fattive. L'esi-
genza di una loro soluzione 
piu congrua, se si manifesta 
per iniziativa degli intellet
tuali, risponde in realta a 
un bisogno latente di tutta 
la societa sovietica. Infatti 
questa csigenza di una piu 
adeguata e flessihile strut-
tura politica delta societa 
nata mezzo secolo fa dalla 
rivoluzione d'ottobre provie-
ne, con ogni evidenza, da 
una presa di coscienza poli
tica e non risponde a inte-
ressi meramente settoriali, 
egolstici, di gruppo D'altro 
lato, essa b la condizione 
della possibility di una piu 
vasta, differenziata e atti-
va coscienza politica sociali
sta. 

Ecco perche gli Intellet
tuali sovietici, lungi dallo 
svolgere un'azione « social-
democratiea ». rendono espii-
cito un problema di univer
sale valore per il sociali
smo, anche se il modo in 
cui lo esprimono e, ancor 
piu, il modo in cui lo risol-
veranno non pu6 non essere 
storicamente condizionato e 
limitato Dal movimento pro-
mosso dal XX congresso. al 
di la dei problemi pur rile
vanti delle < autonomic > e 
dei « decentramenti », si e 
largamente affermato il bi-
socno di prender posizione 
sulle grandi questioni politi
che. si fa sempre piu viva 
nella societa i'esigenza di 
una ricerca politica pubblica 
e collettiva che discuta ra-
zionalmente ogni attivita e 
concetto. In questa azio
ne estremamente difficile 
e estremamente necessaria, 
nel corso della quale si rie-
ducheranno «educati > e 
« educator! », la cultura so
cialista ha una responsabi-
lita capitale. 

Vittorio Sfrada 

LIPSIA ALLESTISCE UNA GRANDE MOSTRA 
A 500 ANNI DALLA MORTE DI GUTENBERG 
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Parte di una colonna della Bibbfa Mazarina (di 42 linee) di 
Gutenberg 

Come e maturata I'idea di unitd sindacale 

Dalla rissa al dialogo 
Scontro fra organizzazioni di lavorafori alia RIV di Torino - Alia 

ricerca di nuovo spazio per un'azione direlfa a «pesare» sul 

destino della societa - Una sorfifa di Labor a Milano 

L'antefalot dell'attuale dia
logo fra i sindacati in vista 
dell'unita organica e stato. (V 
nora. insufTlcientementp esplo-
rato. II dibattito sull'unita sin
dacale. certo. e cosa troppo vi
va. troppo piena di implication! 
politiche immediate, perche si 
possa chiedere ai protagonisti 
di partire sempre ria un'analtsi 
retrospetti\a. Diremmo. al con-
trano. che e indispensabile pren-
dere l'og?i — inteso come esi-
genze dei lavoraton e come 
prospettive politiche — quale 
unita di misura per giudicare 
di&icolta e suceessi del processo 
di unificazione sindacale dei 
lavoraton. 

L'analisi retrospettiva e di 
grande importanza da un altro 
punto di vista: per misurare la 
strada percorsa. mtar.to. e per 
mettere in evidenza qual e il 
terreno reale. profoodo. su cui 
si muove la prospettiva unita-
ria. Alcune prese di posizione 
recenti. tese a forzare il pro
cesso di unificazione in un sen-
$o o nell'altro. mostrano che fl 
legame fra processo unitario e 
modiikrazioni sociali non e da 
tutti accettato. o inteso alio 
stesso modo. E non si tratta di 
un esempio classic© di rapporto 
Tra idee e realta: ridea-forza 
dell'unita sindacale e sempre 
stata al centro delta politica 
della CGIL di Di Vittono. e 
dopo. ma si * sviluppata in 
modo nuovo dopo la combattuta 
vertenza dei metallurgici del 
1961. In effetti. la spiegazione 
deglt onentamenti emersi do
po U 1961 non pud prescuv 
dere dall'analisi di modiftca-
zioni sociali piu ampie. come 
dimostrano anche le afTermazio-
ni. in se abbastanza strane, di 
Storti e Labor sul smdacato nel
la societa tecnologica. 

Una rioostruzione delTante-
fatto del dialogo e stata coro-
piuta, da un punto di vista che 
definiremmo interno. nel volume 
ora pubblicato da Ans Accor-
nero (1). Vi si esaminanu due 
fasi: una, precedente al I960. 
ed esempliftcata attraverso una 
efflcace ricostrunonc dei rap. 
porti sindacali allintemo di una 
grande fabbrica metalmeccanica 
torineae (la RIV) allora carat-
terixzata da ricorrenti scontrl; 
la aeconda, che prende le roos-
se dagli scioperi dei metallur

gici. realizzata con una rasso-
gna delle prese di posizione, di-
battib e interpretazioni della 
politica sindacale fino alia isti-
tuzionalizzazione del dialogo, 
awenuta con la ripresa degli 
incontn interconfederali del no-
vembre 1967. 

E' uno spaccato sul movimen
to sindacale itahano negli ulti
mi dieci anni attraverso il qua
le si intravedono. sullo sfondo, 
le drammatiche realta che spin-
gono i lavoratori a dar forza 
all'idea dell'unita come mezzo 
per conquistare — o ricooquista-
re — una forza contrattuale in 
fabbrica. come categone e a 
livello sociale. Fra i documenti 
riportati nella terza parte del 
volume vi e il giuctzio della 
Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni dei la 
i ora tori che da] 1956 al 1958 
tndagd. sia pure con nsultati e 
metodi discutibili. sul mondo 
del lavoro italiano. La Commis
sione parte, nel suo giudizio. 
daU'espenenza delle commissio-
ni interne, che rappresentarono 
per roolti anni un punto obbli-
gato di confronto fra i sindacati 
e la sede prindpale del discor-
so unitario, Non poteva essere 
altrimenti in quel momento. La 
creazione delle sezkmi sindaca
li di fabbrica. lo sforzo per una 
presenza contrattuale diretta 
del sindacato in azienda, gia 
appartiene a un periodo in cui 
i rapporti fra i sindacati sono 
mighorati. al periodo di un am-
pio sviluppo dell'unita cTazione. 

Coo le sezioni sindacali dt 
fabbrica e I'unita d'azione, rera 
ormai permanente per alcune 
grandi categone. cemincia un 
processo che pud gia defirarsi di 
unificazione. E" 0 momento in 
cui si cerca una deftnizione nuo-
va del sindacata Si parla di 
sindacato non ideologico: che 
e. tuttavia. ancora una defini-
zione negativa, non solo per la 
pretesa di alcuni di deflmre idea-
lowca rimpostazione delta CGIL 
ma anche per 1'identificazione 
dell'ideologia con una « a prion 
stica (Issazione sui pnnctpi >. 
Ora. potche nessuno degli attua
li protagonisti del dialogo sinda
cale ha mai detto di voter pre-
scindere da determinati princi-
pi, i tentativi di deftnizione no-
mmalistica in questa direnone 
setnbraoo poco fruttuosi. Ha 

Un tipografo 
contro 

il feudalesimo 
II ruolo fondamentale dell'inventore del
la stampa a carattert mobili nella storia 

della cultura moderna 

LIPSIA, febbraio. 
E' quasi paradossale che sull'ini/iatore della stam

pa a caratteri mobili, sullinventore del torchin tipo-
grafico Johann Gutenberg non restino scritti che 
testimonino con certezza della data di nascita. mentre riman 
f*ono oscuri molti anni della sua vita. Si sa che nacque a 
Magonza forse nel 1400. si sa con certezza che mori il 3 feb 
braio 1468. Nemmeno I'anno 

fatto passi innanzi. invece. lo 
sforzo per una progressiva de-
flmzione positixa del ruolo del 
smdacato nella societa. come 
presa di coscienza di un grave 
squilibrio nella posizione che la 
attuale societa italiana crea a 
danno dei la\oraton aipendenti. 
di un dintto di conttattazwne 
che. finche si limita al salano 
e alia normativa di categona. 
si trova monco e forse a-dklint-
tura ndotto ad un 50 per cento 
delle circostanze che contnbui-
scono alia determinancne della 
posizione professionale del la-
voratore. 

Occupazione. istruzione. ore-
videnza. collocamento sono %-e-
nuti avanti come grandi temi 
da afTrontare. terreni da con
quistare per il sindacato. Sono 
la c terza fase > dell'unita sin 
dacale. forse quella decisiva. II 
quadro. perd. non e sclo positi-
vo. Ci rifenamo a episodi co
me quello che si e \enflcato 
di recente a Milano. dc\e U pre-
sidente delle ACLL Livio La
bor, ha tenuto una riunione di 
operai per chiedere loro con-
temporaneamente: 1) di votare 
per la DC; 2) di spingere i di-
ngenti sindacali a dichiarare la 
incompatibilita con gli incarichi 
di partito e parlamentan a pre-
acindere da una vaiuta&'one 
globale; 3) di proseguire in tal 
modo la pressione per I unita 
sindacale durante la campagna 
elettorale. 

Non si tratta. crediamo. di 
uno dei sohti pasticci dell'inter-
classismo. A\ere una forte in
fluenza ideologica dentro i sin
dacati per poi utilizzarla. sul 
piano politico, sia pur a fin di 
bene (cioe per gli obiettivi po-
litici che i dirigenti delle ACLI 
si flludono di conseguire dentro 
la DC), e un vecchio disegno 
delle ACLL Labor non e Bono-
mi. che utilizza direttamente un 
sindacato professionale per c co-
manJare > milioni di vcti; ma la 
differenza e nella qualiti ocl 
metodo o nella diversita fra 
operai e contadim? 

Renzo Stefanelli 
(1) Dalla rissa al dialooo — 

Editrice Sindacale Italiana (Cor
so Italia 23, Roma) pagg. 185, 
lire 1.200. 

Johann Gutenberg 

dell'invenzione che portd I'u-
manita avanti nel tempo d'un 
balzo e sicuramente noto. 
Si suppone che sia intorno al 
1440 Ma di lui resta quella 
grande opera che e la Bibbia 
stampata in duccento esem 
plari. composta fra il 1452 e 
il '55, che a Lipsia. nella mo 
stra della grafica che inizia 
con Gutenberg, fa superba 
mostra di se per la nitidezza 
dei caratteri e per l'eleganza 
delle lettere. 

Gutenberg e morto da cin-
queeento anni L'arte della 
stampa ha fatto passi da gi 
gante. d giunta a un grado 
elevatissimo di chiarezza. ep 
pure i segni di Gutenberg n 
quelli impressi in libri di 
pochi anni piu recenti. stam 
pati a Venezia e a Basilea. 
mostrano chiaramente di es 
sere ancora i padri nobili 
dell'arte tipografica odierna 

La mostra. non grande ma 
essen7iale. allestita nel museo 
di Lipsia. documenta il salto 
di qualjta ma anche di quan 
tita fatto compiere alia cui 
tura dall'invenzione di Guten
berg. Cio che prima era uno 
sforzo prodotto dagli ama-
nuensi divenne compito di 
un processo che si avvaleva 
della meccanica conosciu'a 
nel tempo. Dalle opere in pn 
che copie scritte a mano. si 
pote passare a una tiratura 
di alcune centinaia di libri 
per volta. Si diffuse in manie 
ra piu rapida la cultura^ di 
quel periodo. dell'umanesimo 
e del Rinascimento: tutto que 
sto signified non solo I'affer 
marsi in profondita di alcuni 
concetti, ma 1'estendersi di 
concetti nuovi. che investiva 
no il processo umano. 

Se fu possibile riscoprire e 
c rilanciare >. per usare un 
termine moderno. antiche 
opere ancora piene di sign! 
ficato. lo si dovette a Guten 
berg. Ed e per questo che 
in una mostra delle orieini 
della tipografia si incontrano 
opere come il Codice di Giu-
stiniano. stampato nel 1475 da 
Peter Scheeffer. o uno dei 
piu begli incunaboli del tem
po. il Rudi'menfum. norifio-
rum. di autore sconosciuto. 
o la Storia naturale di Plinio 
il Vecchio. stampata a Vene
zia nel 1472. o le opere latine 
del Petrarca. del 1496 

Questi e altri nnmi venne-
ro scoperti. riscoperti. o d'f 
fusi perch6 un nuoxo proces
so tecnico permetteva di far 
circolare le idee, dare il via 
a nuovi processi che. a par-
tire da quel tempo, impresse-
ro alia storia deil'umanita un 
ritmo molto piu veloce che 
nel passato. 

II ticepresidente del Con-
siglio di Stato. Abusch, ha 
detto che l'invenzione della 
stampa fu fl mezzo con cui si 
diffusero le idee che spazza-
rono il feudalesimo e che for 
se. «enza Gutenberg. I'Uma-
nesimo sarebbe stato privato 
di una funzione importante 

La storia della tecnica del 
libro entra a far parte inte-
grante della storia deiruma-
nita. LTianno sottolineato an
cora a Lipsia nella cerimo-
nia inaugurale e commemo 
rativa il presidente del Con-
sielio delle ricerche. Steen-
beck. e il ministro della Cul
tura. Gvsi. 

Adolfo Scalpelli 

Mostra di Zigaina a Napoli 

LORRIDO OSSARIO SUL CARSO: 

emblema d'unapresa di 
coscienza della realta 

La mostra dei piftori 
dell'AlAP a Torino 

E" aperta dal 1* febbraio alia 
Gallena civica d"a-te modema 
di Torino la mostra dei pittori 
italiani dell'Associatione inter-
nazionale delle arti plastiche. 
affihata allUNESCO. 

La mostra comprende circa 
150 opere dei pittori associate 
fra cui Afro. Brunon. Borra 
Breddo. Burri. Cantatore Capo-
gro«si Cas«mari. Ce«etti. Cor 
pora. Campilh. Cremonini. De 
Luigi De Stefano Dora no Do 
va. France*e Funi. Fontana 
Gentilmi (;uerre?chi (Jittu*o 
Î evi. Maecan. Ma-tma. Menzio 
Migneco Mjsic Mo'eni. Mo'Iot 
ti. Paulueci. Pirandello, Pizzina 
to. Punflcato. Reggiani. Romiti 
Saetti. Saroni. Sassu. Scanavino. 
Scialoja. Scordia. Stradone. Ta-
busso. Turcato, Vedova, Zigaina, 
Zivart 

c Dal col.'e di Redipuglia: farfalla che depone le uova i (1967) 

La mostra personate che Gm 
seppe Zigaina ha tenuto in que
sti giorni. a Napoli. alia Galle-
ria « San Carlo >. riconferma la 
fedeltd del ptttore fnulano ai 
temi Jondamentali della sua 
xspirazwne e del suo mondo 
poetico: che sono quelli della 
realta. naturale e sociale. fil-
trata attraverso le convmzicni 
ideologiche e il aiudmo morale. 
Tale fedeltd. tuttavia, e soprat-
tutto mtenore. cioe tdeale. per 
che il Iwgvagoio. lo strumento 
espresuvo. si evolve, invece. 
contmuamente. adeguandosi alle 
sempre piu ampie zone di real 
Id che Vartista scopre (e giu 
dxca). nella contmua ansia di 
conoscenza. che lo caratterizza 
come intellettuale moderno e co
me vomo impeanato La pittura 
di Zigaina, comunqve — e va 
precisalo subtto. per soombra-
re il terreno da un eqmvoco 
contenutistico. di tipo <ociolvgi 
co —. non e una «pittura di 
idee >. nel senso che. m es*a. 
i dafi emozionah. della « %coper-
ta» poettca e dell'mrenzione 
plastica predomtnano nettamen 
te <vl raziocimo e ttilta co 
snenza cntica del reale- e co 
n'e proprio della pilfura anttca 
e moderna <OTIO essi a darle 
stanx^cazione e forza di conte 
nulo 

Ptttore realista. dunque. Zx 
oama era e, e nmarra. corner 
vando. nelle vane fasi dx ap 
profondtmento e di ricerca del 
suo stile, quella miziaie concita 
zione espressionista. di lonlana 
ongme tintorettiana, che carat 
tenzzb la sua arte neoli ami 
ormai lontani del suo esordio. 
nell'immediate dopoguerra. al-
larch* la pittura italiana pot* 
finalmenle prendere diretio con 
tatto con I arte e la cultura 
europee e mondiali 

Selle opere recenti e recen 
tixfime e*poste nella bella mn 
ttra napoletana quella concita 
zione tmtorettiana reita ancora 
elemento di fondo dell'ispirazio 
ne; e le occasioni (gli oaoelti 
le situazioni) che la prococano 
pur se in apparema diversi dai 
motivi che destarono i primi 
interessi del pittore. si inqva-

drano m un paesaggio umano. 
m un contesto di realta stonca 
e sociale. fondamentalmente fe 
dele al prima moto di stupore 
che dovette colpire Zigaina — 
come colpisce ogni vera arti 
sta —. al suo prxmo ed illumi-
nante incontro col mondo 
esterno. 

A ben guardare lo sviluppo e 
I'andamento del suo discorso 
pittorico. infatti. ci st rende 
cor.to che le vane occasioni 
ispiratne le provocaziom. si 
ditebbe oggi. seguono un pro-
ce**o di scoperta e dt appro 
fondimento della realta che. par 
tendo da una visione globale 
del mondo esterno (paesaggio. 
grandi masse umane). giunoe ad 
una puntuolizzazione e scoperta 
di momenti particolari (gestt. 
episodi. oggetti). che formano 
il tessvto connettivo della real-
id medesima e ne prectsano 
il sianifcato e attuale ». emble 
matico. 

Cosl, ad esempio. net quadri 
dedicati al cimxtero di guer*i 
dt Redipuglia un omdo otsa 
no che domma il Car*o con la 
sua enorme e sinistra mole an 
JM halza tm'immaame che nel 
la «wa orna ma mquietante cm 
dezza (che «i espnme attrarer 
to il recupero doloroso di oa 
geth e dt sensazioni o**esurt 
della memona: frammenli dt 
baionette o di fuctlt. cram ght 
ananti. mostruaie farfalle che 
campeggiano su deli sctcati da 
lampi silenziosi) sarebbe poco 
comprennbUe se non si tentas-
se di riallacciarla — come in 
realta queWimmagine si rial 
taccia —. al piu ampxo. com-
plesso e arttcolato discorto che 
Zioaina con la sua pittura. ha 
*empre propo%lo. sroloendo t 
temi che a ntro<o nel tempo 
vanno dalle ceppaie ai generali. 
dalle tragiche haure dei dormi 
ton o delle donne as*o«tnole 
aah ammali na«cotfi nell'erba 
che appuntano gli occhietti so 
spettosi tra u* fitto foahame. ax 
aiochi dei bambini tra i retico-
lati e i cumuli d*tm7nondirui. e. 
andando ancora pin indietro nel 
tempo, aUe scene della vita 
dei braccianti, aUe biciclettt, 

alle bandiere rosse della ipe 
ranza. at comizi e alle riunwni 
dei contadim del Cormor. al 
gesto furtivo dell uomo che ta 
alia abusivamente Verba per i 
contgli.. Nessuna di queste im 
magxm e gratuita: puro prete<lo 
pittorico. Esse corrtspondono 
invece alle vane fast della pre 
sa di coscienza della realta del 
I'artista. ed esprimono con sin 
ccnla e schiettezza. entn*ia*m\. 
speranze e delusmm. e lestimo-
nmno di un traraaho ideale e 
umano (e politico) che i comu 
ne apli artisti e agli vommt piu 
sentthili del nostro tempo. 

S'egli ultimt quadri dt Ziaai 
na ru3 che colpisce e la non co 
mune forza cromatica e il pû to 
della c bella matena » pittori-
ca. che atnea, in pualche ca 
so. addmttura al preziosxsmo 
Cub. tuttavia, nulla toglie alia 
drammaticita e alia icasticitd 
dell'xmmagme. che. al contra-
no. dalla sontuosttd della pa
sta e deVka materia cromatica. 
viene evtltata ed ecidenziata. 
Sella sem degli antmali nel 
I erba tonia in primo piano il 
paevtanno fnulano la natura 
umile e mten*a delle dp*olate 
ttoppate. delle ande dune e 
dealt isolotti mcolti della lami
na. che appaiono ancor oqqi 
conw dorettero appanre aott 
amtanti di Aquileyx fuggenh da 
v-ath ad Attila. 

In alcune di queste tele na] 
fiorano alt amori gwvanilx del 
pittore: Dir. Grosz. Jack Le-
xnne, che sono per cosi dm. 
le matrici * attuali » delTespres-
sionismc di Zigaina; espressxo-
ntsmo che si nallaccia ora an-
rhe a Bacon, ad esempio. e 
che trova modi Imguisttci m al 
tre esperienze anche di natura 
op Qveiti rifenmenti. anotuta 
mente mdirettt e med'ati %e 
eipnmono mquietudme e anva 
di conoscenza non limdano la 
liberld e la ongmahtd della n 
cercc pittonca dell'art'ista fnu
lano, Q quale appare avxnato. 
oggi. in modo *empre pin cot-
rente e deexso sulla grand* 
strada del realismo. 

Paolo Ricd 
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