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SEMPRE PIU NERO 
Tradotto anche in Italia Leroi Jones 

Esplode la cultura 
del potere nero 

Drammaturgo e critico di grande rilievo, Leroi Jones denuncia 

le mifologie integrazioniste e mette a fuoco i caratteri teorici 

e pratici del nuovo movimento afro-americano 

I a fattJ negrl » In America, 
compresi nell'arco che va dal-
l'assassinio di Malcolm X a 
quello recente dj Martin Lu
ther King, e la prepotente 
affermazione, sul piano poli
tico. del Potere nero hanno. 
sempre piu negll ultimi tempi, 
riehlamato I'attenzione. anche 
in Europa, sul movimento a-
fro-amencano (per impiegare 
11 termine voluto dagli stessi 
protagonistl) e, conseguente-
mente. anche sul suo aspetto 
culturale che, salvo sporadicl 
casi e fatta eccezione per la 
musica. era da noi pratica-
mente sconoscluto. 

Ed opportuno glunge ades-
so nelle librerie il primo li-
bro, In italiano, del poeta, 
drammaturgo e critico negro-
americano Leroi Jones, auto-
re di Dutchman (che ha avu-
to notevole eco: ne e stato 
tratto anche un film, pare no-
co fedele alio spirito origina-
le) e di un'altra « pi&ce » *.ea-
trale The Slave (« Lo schia-
vo») che propongono espli-
citamente e in termini auten-
ticamente e autonomamente 
negri 11 problema razziale ne-
gli USA. di una raccolta di 
poesia e d'un'altra di raccon-
ti, oltre che di due libri sul 
jazz. Blues People- Nearo Mu
sic in White America (« La 
gente del blues: musica ne-
gra nell'America bianca ») del 
Wfi3. ed il recentissimo 
Black Music («Muslca nera») . 
L'estate scorsa, Leroi Jones 
— che ha dlretto, per il bre
ve tempo in cui e durato. il 
« Black Arts Repertory Thea
tre », primo tentativo di or-
ganizzazinne di un teatro ne
gro — e stato arrestato e con-
dannato. !1 4 gennalo di que
st'anno. ad una pena da due 
anni e mezzo a tre di pri-
gione, sotto l'accusa di aver 
trasportato nella propria 
Volkswagen, a Newark, armi 
e munizioni durante l'insur-
rezione del ghetto. 

«Sempre 
mil nero » 

Oppurtuna • giunge la pub-
blicazinne, in Italia, della rac
colta di saggi compresi fra 
il IflfiO e il 1965, originaria-
mente lntitolata Home (cioe 
« casa » nel senso di « patria ») 
e che in italiano ha trovato il 
titolo di Sempre piu nero 
(Feltrinelll editore, Milano 
19R8. pagg. 220. lire 2.000): 
perche in Leroi Jones trova-
no per la prima volta una 
originale e drammatica mes-
sa a fuoco 1 nuovi motivi do-
minanti della nuova cultura 
afro-americana e proprio nel 
campo dplla letteratura dove, 
come dice 1'aiitore. a la me
diocrita della cosiddetta "let
teratura negra" e uno del se-
greti piii scoperti della cultu
ra americana »; messa a fuo
co che comporta anche. al-
trettanto drammaticamente. 
una contrapposizione con la 
cultura occidpntale 

Questi a saggi social) sulla 
conriizione dei negrl negll Sta-

ti Unit! d'America» vanno 
lettl, awerte lo scrittore. nel 
senso di movimento verso «il 
mio essere nero », dalla prima 
presa di coscienza dell'esisten-
za negra e dallo smantella-
mento delle « bugle » ufficla 
li del mito americano conte-
nute nell'iniziale Cuba Libre, 
alia politicizzazione dell'« agi-
re»: «Avendo Ietto tutti i 
libri dei bianchi, volevo es
sere uno speclalista in mate
ria. Avendo imparato che la 
arte e "cio che fanno gli uo-
mini bianchi". quasi divennl 
uno di loro. per tentare di fa
re qualcosa. Essendo stato 
Tunica testa di legno della 
"borghesia" che corresse con 
la teppaglia di Hillside Pla
ce, ne fui "salvato" dalla riso-
lutezza dei miei genitori e dal 
freddo gioco del sapere che 
al momento della laurea tra-
sforma il puro alabastro In 
assassin! di pietra ». Cos! che 
«il giorno in cui questo li-
bro uscira. sar6 anche piO ne
ro » 

Sempre piu nero presenta 
due fiioni fondamentali. en-
trambi, evidentemente, colle-
gati: quello dell'analisl della 
progressiva definizione politica 
degH afro-americanl e quello 
della proposta alternativa del
la cultura afro-americana, 
sullo sfondo comune di una 
necessita di radicale trasfor-
mazione della societa ameri-
cana 

In Slmbolismo: tre secolt 
per cinque centeslmi Leroi Jo
nes cita un illuminante pas-
so di Black Bourgeoisie di 
E. Franklin Frazier per coglie-
re la nascita del razzismo 
contemporaneo: «Quando la 
agitazione contadina del "bian
chi poveri" del Sud unl le sue 
forze a quelle del movimento 
populista. che rappresentava 
l'agitazione generate delle clas-
si agricole contadine, il pro
blema della razza fu usato 
per far fallire la cooperazione 
fra "bianchi poveri" e negri... » 
fomendo a una soluzione del 
conflitto di classe fra bian
chi che non costituiva una 
sfida per il potere politico e 
per I privilegi economic) de-
gli industrial! e dei propria-. 
tari terrier) ». Nel saggio Co-
sa signlfica non-violenza l'ana-
lisl si fa limpida e precisa: 
a Cosa fa il bianco liberate? 
Apre una porta sugll splendo-
ri della vita dell'americano 
bianco e 1) addita come una 
possibility al negro borghese 

AI negro non resta altro 
da fare se non rinunciare al
ia sua storia come a un au-
tentico errore sociale e lotta-
re. insieme a quelli che fanno 
altrettanto, per contribulre an 
ch'egli alia costruzione di un 
monolitico complesso di pre-
vedibil) valori social!, basatl 
sul potere economico e sul-
l'egemonia del bianco ameri
cano » Questa utilizzazione 
del negro e iniziata con Boo
ker Washington (che consoll-
do «la menzogna della se-
gregazione-ma-con-parita »> e 
continua nel movimento del
la non violenza (Jones attrl-
butsce a King la menzogna 
che «bisogna fare fronte a 
un'esigenza morale orima dl 
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entrare nel regno secolare del-
l'abbondanza »). 

« II negro borghese non ero
de di poter mai trarre vantag-
gio da un completo distacco 
dalla societa bianca... e in 
questo senso qualsiasi tenta
tivo di ribellione costituisce 
"violenza"». Cosl, « la non-
violenza significa, nella sua 
piu onesta accezione, tuffar-
si volutamente nella gran cor-
rente di una civilta america-
na fallita u e rinunciare, da 
parte del negro, alia propria 
identita e qui Leroi Jones 
fa un paragone con gli ebrei 
tedeschi che «quando Hitler 
sail al potere, erano gli ebrei 
piii assimilati d'Europa... cre-
devano d'essere tedeschi... l'e-
breo tedesco borghese, alia 
stessa guisa del negro bor
ghese americano,... voleva cre
dere quello che credeva que
sta societa... II vistoso assas-
sinio culturale e lo sfrutta-
mento sociale e economico 
della maggior parte del negri 
da parte della societa america-
na, non turbano "il borghe
se negro" nel profondo. II 
traguardo e di vivere in una 
comoda ignoranza» come la 
classe media americana. « Non 
solo II bianco opprime il ne
gro. ma arriva al punto dl 
dirgli come deve reagire al-
l'oppresslone ». 

E' proprio l'isolamento del 
negro americano la sua sal-
vezza: anche se deluso, de
ve rimanere «un certo tipo 
di uomo nero. Non cl si 
pu6 sbarazzare del dissenso 
dell'uomo nero. Serve a 
costruire. E costruisce». I 
tempi sono cambiati: aChi po
ne la domanda: "Permettere-
sti a tua figlia dl sposare un 
negro?" deve rendersl conto 
che ormal e una domanda 
fuori moda. La domanda che 
ora ci si deve porre e: "Co
sa farei se un negro respin-
gesse mia figlia?". Ci6 su cui 
insisto e la liberta dl sce-
gliere ». 

In questa chiave dl ldentlfi-
cazione del negro va inteso lo 
stupendo saggio sul pugile 
Sonny Liston « II grosso negro 
che si trova nell'anticamera dl 
ogni bianco, e aspetta di sal-
targll addosso, di asses tar gli 
un colpo. per tutte le offese 
che i bianchi, in base a un 
loro ordine arbitrarlo, sono 
stati capaci di ingliggergli In 
ogni parte della terra ». 

Vn ruolo 
eversivo 

La borghesia negra viene 
identificata da Leroi Jones an
che nel suo ruolo culturale e-
versivo: I'insignificanza del 
contributo negro nella lettera
tura e dovuta al fatto che era 
campo d'azione della borghe
sia negra: « un gruppo che si 
e sempre allontanato dal pro
prio ambiente per coltivare 
qualsiasi mediocrita. nella mi-
sura in cui quella mediocrita 
era un mezzo per provare al-
rAmerica, e negli ultimi tem
pi a tutto il mondo, che 
ess) non erano quello che ef-
fettivamente erano. vale a di
re negri ». Non cosl, invece, il 
jazz, perche 1 portatori « man-
tennero la loro identita es-
senziale di negrl». mantenen-
do il contatto con I'espresslo-
ne popolare. «Si deve pro
prio a questo cattivo gusto 
se In parte la musica negra 
si e mantenuta viva •. Sotto 
accusa, in partlcolare, e lo 
scrittore James Baldwin che. 
dice Jones, cesserebbe subito 
di soffrire se diventasse im-
prowisamente bianco. Anche 
se certe analisi di Jones col-
limano con quelle di Bal
dwin. cambia perd II punto 
di osservazlone. 

Se i Beatles guadagnano mi-
Itoni «sono ancora i Chuck 
Berry, 1 Muddy Waters, gli 
Omette Coleman che per pri-
mi hanno imbrigliato quella 
energia*. Percib 11 Teatro Ri-
voluzionario «deve Accusare 
e Attaccare tutto quello che 
pu6 essere accusato e attac-
cato_ perche e un teatro d) 
vittime- gli aroericanl lo o-
dieranno perche riuscira a dl-
struggere loro e tutto cio che 
essl ritengono essere reale._ 
Gli erol saranno Crazy Horse. 
Denmark Vesey. Patrice Lu-
munba_ saranno uomlni nuo
vi. erol nuovi. e 1 loro nemi-
ci flgureranno fra moltl dl 
vol che mi Ieggetev. E con 
orgoglio dl afro-americano lo 
scrittore vede c il recente u> 
teresse dellX)ccidente per lo 
oggetto dato e per la compo-
sizione casuale » quale «ten
tativo di awicinarsi alia con-
cezione non-occidentale della 
espressione naturale come og-
getto d'Arte— Gil uomini del-
l"Ocddente si sono sempre 
piu interessatl al prodotto, 
alia cosa fatta, come a una 
"arte" distlnta da un uso na
turale ». 

Rifluto delllntegTazlone del
ta cultura. nfiuto deU'integra-
zione del negro (e del suo 
vitalismo) neU'attuale ipocrt 
sia della societa americana: 
quello che emerge, ad ogni 
passo di questi saggi. e un*u-
manita che cerca di costrulr-
sl una sua nuova e piu sign! 
flcativa vita, e to fa in virto 
di quel colore che i o n ser
ve • identificare una popola-
Oone americana I cui senti-
mentl a questo propostto non 
sono diffusi ogni giorno dalla 
telenstonea ma che trorano 

Sena espressione, non pio al 
i stato dl sempUc* «rab-

bla a (quella cui e ancora vn> 
colato, ad esempio, Oaaaius 
Clay), to questo libra 

Daniele lonio 
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Un'opera di Gastone Ma na cord a 

I ricordi di Pelloux 
Revisione del giudizio correnfe - L'eredita del Risorgimento - Repressione e legalita 

L'lstituto per la storia del 
Risorgimento italiano pubbli-
ca uno scritto autobiografico 
di Luigi Pelloux («Quelques 
souvenirs de ma vie >. a cu-
ra e con introduzione di Ga
stone Manacorda. Roma. 1967. 
pp 347). che porta un impor-
tante contributo alia stnria del-
1 Italia neH'ultimo dtv.-ennio 
deU'Ottooento. non tanto per
che le paffine del Pelloux of-
frano elementi nuovi ed inte-
ressanti quanto perche esse 
sono precedute da una lunga 
introduzione di Manacorda che 
costituisce il primo lavoro 
scientifico sull'attivita del Pel
loux e sulle ragioni che ne fu-
rono a fondamento. 

In realta. la sola lettura 
dei « sou\"enirs » riconferme-
rebbe il giudizio corrente. per
che il Pelloux appare in essi 
non solo uomo di idee ffrette 
e poco orisinali. ma anche po
litico di capacita piuttosto li-
mitate. II Manacorda perd ri-
Hene che Pautoritratto non *ia 
molto precis, perche il Pel
loux € era mo^so da piii no-
bili pa'isioni. era piii compe-
tente nella oonoseenza dei pro-
blemi dello Stato. e seriamen-
te impegnato nella loro solu
zione. piii sagace nel tratta-
re con gli uomini (nel Parla-
mento come nei contatti diplo-
maticO. piii equilibrato nel-
I'tt̂ o dell'autorita. piu duttile 
neH'adeguare le sue convinzfo-
ni airazione continaente. piii 
ricco insomma di nuelle doti 
che eli val?ero. col favore del
le circostanze. l'asoesa al po
tere >. 

L'analisi svolta neU'introdu-
zione. e che non e centrata 
sui c sowenirs ». ma si giova 
6*drarchi\io Pelloux e studia 
la sua Mgura nella piii ampia 
prospettiva della jdtuazione po
litica generale. conferma qua
si per intern questo giudizio, 
mostrando la sua competenza. 
soprattiJtto per quanto riffuar-
da le questioni di carattere 
miHtare. ed anche le sue ca
pacita politiohe. Non mi pare 
invece che il Manacorda rie-
sca a mettere in rilievo. nel-
1'attivita di PeBoux. la pre-
senza di c nobih' pa55noni». 
cne pure furono a fondamen-
tn di quella di altri mem-
bri defla da<?se dirigente. Lo 
stesso spirito risorpirnentale 
<embra ridursi a ben poca co
sa. ed essenzialmente alia fe-
delta ad Umberto T (per VH-
torio Emanuele che considera-
va troppo vicmo a Giolitti ed 
at socialist], ecli ebbe sempre 
una pmfooda awersione). 

TJ Manacorda ricorda le 
csperame* del 1848 (ma oc-
corre pur considerare che fl 
PeHoux aveva soKanto undid 
anni e non si pud nemmeno 
dire che in fanriglia vi fosse 
un'atmosfera risorgimentale. 
se nd 1860 ti padre sedse la 
Fraoda) e gH c entnsiastni > 
dd 1859. che perd non hanno 
neOe sue mwumie un rilievo 

maggiore di un ballo a corte 
o di un concorso ippico. II Ma
nacorda scrive che U Pelloux 
voleva conservare la < monar-
chia costituzionale prodotta dal 
Risorgimento» (e fu proprio 
questa la ragione che lo spin-
se ad opporsi alia politica 
africana del Crispi), ma occor-
re anche sottolineare il signi-
ficato assai ristretto che ave-
vano per Pelloux lo stato ri-
sorgimentale e la stessa mo-
narchia costituzionale (effli ap-
provava. appunto. quella di 
Umberto I. non quella di Vit-
torio Emanuele) II Manacor
da. nel eorso della sua ricer-
ca. viene a mettere in luce 
molti elementi che restringono 
in misura assai notevole la 
portata liberale delle idee del 
Pelloux. inteso a conservare 
non i € risultati del Risorgi
mento >. ma soltanto una par
te di essi. quelli che potevano 
trova re posto in una concezio-
ne politica cwnzialmente rea-
zionaria. 

La ricostruzione del Mana
corda mostra anche che le 
piu importanti scelte fatte dal 
Pelloux furono dovute a ra-
gioni non ideali. ma pratiche. 
Nel I860, la decisione del Pel
loux di optare per l'ltalia fu 
« certo dettata in buona parte 
da leffittime consideraziooi sul 
proprio awenire: il regno di 
Italia che si andava forman-
do sembra\'a offrire ai due 
giovani ufRciali appena usci-
ti dall'Accademia di Torino 
prospettive di camera piii se-
ducenti di quelle che avrebbe 

II 1 . giugno 
soro assegnato 

il Premio 
Teramo 

Da Argentina. Belgio. Fran-
da, Germanja. Jugoslavia. Lus-
semborgo, Svezia. Svizzera. 
StaU Unit] e da ogni parte 
<T Italia sooo pervenuti alia $e-
greteria dd X Premio lettera-
rio e Teramo > per un racconto 
inedito. presso TEnte turismo. 
ben 343 lavori. molti dei quali 
di scrittori assai noti. tra i 
maggiori della narrative ita-
liana contemporaDea. 

La comrmssione giudicatrice. 
composta di Diego Valeri (pre-
sidente). Luigi Baldacci. Carlo 
Bo. Ena'o di Poppa Volture. 
Raffaele Passino e Michele Pri-
sco. sta gia leggendo i racconti 
concorrentl. D premio c Tera
mo > di on milione e gli altri 
due — della Cassa di Risparmio 
c per on abruzzese > e dd Cir-
colo universitario < alia memo-
ria di DebenedettJ» per uno 
scrittore giovane — saranno 
assegnatl sdennemente fl po-
meriegjo dd I* giugno. ndla, 
sala consiliare dd Munidpio di 
Teramo. ad inaugurazione dd 
c Giugno teramano*. 

potuto offrire loro il passag 
gio neiresercito francese. co
me dimostra anche il numero 
elevato. degli ufficiali dell'e-
serdto e della marina sarda 
che seguirono la stessa via 
(circa i due tend del tota-
le) ». Queste osservazioni del 
Manacorda sono certamente 
molto importanti per lo stu
dio della formazione della clas
se dirigente po>tunitaria. ma 
vengono anche a mettere in 
forte rilievo i limiti assai ri-
stretti della formazione idea-
le del Pelloux. Ne sembra che 
essi siano stati successivamen-
te superati. grazie ad un sin
cere impegno politico. 

Al Manacorda. infatti. sem
bra che nel 187R «la sua ehia-
mata al ministem abhia deter
minate la sua scelta politica 
e non vicever«i >. Appaiono 
percio assai persuasive le con-
siderazioni flel Manacorda sul 
fatto che c uomini come Do-
menico Farini e come Pelloux 
non e>primono nella lotta po-
1'tica esieenze. interest, idea-
I\ aspira7ioni di gruppi socia-
li in mo\n'mento. ma d.i gran-
di fun/ionari hanno a cuore 
la pura e semplice dife<=a del
lo Stato. o. come essi preferi-
scono dire, delle *' istituzioni " 
e sono quindi dei puri con-
servatori. che possono diventa-
re reazionari quando il mo\i-
mento sociale minaccia lo sta
tu quo politico e <^ciale ». 

TJ giudizio dpi Manacorda *ul 
Pelloux. se da un la to mette 
in risalto il fatto che il suo 
legalismo era un elemento di 
una concezione politica che fa-
cê â ddla repressione. sia pu
re legale, un efficace mezzo 
di gm-emo fPeHoux vo!e\-a che 
le legei mertessero il go\*er-
no in grado di reprimere qual
siasi movimento sowersivo. 
senza fare ricorso a prowe-
dimenti eccezionali). dall'altra 
sottolinea talvolta troppo for-
temente fin implicita polemica 
con le interpretaziorri corren-
ti) il suo legalivno e la sua 
correttez7a co<*rtuzionale. trac-
dando dd Pelloux un ritrat-
to in cui la cornponente libe
rale viene ad avere un note
vole valore. Cift awiene non 
solo quando fl Manacorda stu
dia la sua partecipazione al 
minis*ero del *P2-*!W. un mi-
nistero cche si qualified di 
sinistra pura e progressista > 
ed in c\a il Pdloux «si sen-
tl perfettamente a suo agio >. 
ma anche quando ricostnrisce 
la sua azione nd corso della 
crisi di fine secolo. 

La ragione di fondo dell'invo-
luzione reazionaria del PeBoux 
(di cui perd 9 Manacorda con
tinua a sottolineare la < voloo-
ta di modincare la costituzio-
ne solo con mezzi costituzio-
nali *) e vista dal Manacorda 
nd fatto che «fl generale. 3 
prabo arnministratore. 3 sag
gio tutore ddl'ordine pubblioo 
chiamato a reggere lo Stato 
per ristabQire la normalita • 

garantirla in awenire. non era 
fatto per perccpire con lar-
ghe?za di visione il nesso fra 
i! progresso sociale e la scelta 
di una politica ad esso coe-
rente (...) >. In tal modo il 
Manacorda lega l'esito libera
le della lotta alle trasforma-
7ioni che si erano avute nel
la societa italiana e della cui 
incidenza politica il Pelloux 
non si rendeva conto. 

Per quanto riguarda 1'at-
teggiamento del Pelloux di 
fronte alle classi popolari. il 
Manacorda ha certo ragione 
a mettere in rilievo il fatto 
che il Pelloux non era il piu 
intransitrente verso gli operai, 
ma 6 giusto porre il proble
ma in questi termini? Pelloux 
fu il simbolo dell'attivita anti-
operaia ed antisorialista. an
che se non ne fu l'esponente 
piii duro. Anche di Mussoli
ni si puo mostrare che non 
era il piu reazionario rra i 
fascisti. ma non per questo 
affermeremo che la politica 
reazionaria del fascismo non 
trori la sua espressione piu 
significativa proprio in Mus
solini. II Pelloux che non era 
contrario alia liberta di srio 
pero era pur lo stesso uomo 
che criticava Giolitti da de-
stra. affermando che con lui 
era cominciato un periodo in 
cui. per gli stioperi. i co-
mizi e le manifestazioni di 
protesta. dominava c piu che 
la liberta. la licenza della ca-
nagiia >. Pelloux era contra
rio all'impiego dell'esercito in 
operazioni di polizia interna. 
ma. in cambio. voleva leggi 
cosi severe da rendere inuti
le rintervento militare. Sotto 
questo aspetto. anche se fl fa-
scismo non ritenne opportuno 
richiamarsi ideaJmente a lui. 
la legalita fascista appare. in 
realta. assai virina alia < le
galita > del Pdloux. 

Aurelio Lepre 

Si e1 inaugurata a Milano, 
nella sala di Palazzo Reale, 
I'attesa mostra dei tesori ar
tistici di Cipro. Si tratta del
la prima manifestazione cultu
rale organizzata per Vestero 
dal governo della giovane Re
pubblica cipriota. 

La mostra raccoglie piu di 
duecentocinquanta pezzi: mar-
mi, vasi, statuette, lavori d'o-
reficeria, gioielli, ceramiche, 
icone, oggetti d'arte popolare; 
e si articola in tre parti: I'ar-
te antica. I'arte bizantina, I'ar-
te popolare. Tra I'altro biso
gna dire che il materiale pre-
scntato. sopratfutto quello com-
preso nella sezione bizantina, e 
in massima parte sconosciuto. 
11 piu gran numero delle ico
ne esposte infatti era disperso 
nei monasteri e nelle chiese del-
I'isola e in molti casi ridotto 
in cattivo stato per la lunga in-
curia. Dietro la mostra di Pa
lazzo Reale, c'd dunqtte tutto 
un minuzioso lavoro di reperi-
mento e di restauro, che fa del-
I'iniziativa un fatto davvero 
meriterole sia dal punto di vi
sta degli stud: che della con-
servazione di un prezioso pa-
trimonio di civilta. 

Dal periodo neolitico all'epo-
ca moderna. la sintesi che 
questa mostra ci off re e ne-
cessariamente contratta, tutta-
via piu che sufficiente a dar-
ci un'idea assai suggestiva 
dei vari momenti creativi che 
si sono succeduti nel lunpo 
corso dei secoli. Sono almeno 
attomila anni di storia che ci 
passano davanti agli occhi. Al-
I'eta neolitica. che risale al VI 
millennio. subentra nel III 
Veta del bronzo, durante la 
quale le miniere di rame del-
I'isola diventarono fonte di ric-
chezza e di sviluppo. Verso la 
fine di questo periodp, cine1 

verso il 1.200 a.C. le ondate 
di coloni achei che occuparo-
no le citta principali dell'iso-
la. determinarono uno sposta-
mento di Cipro dall'area d'in-
fluenza orientate, in cui era 
sino ad allora vissuta, all'area 
deWinfluenza areca Tale in
fluenza modified per sempre 
Vevoluzione storica di Cipro. 
costituendo la base della nuo
va civilta cipriota, quale si £ 
perpetuata sino ad oggi. 

In stretto rapporto con la 
cultura plastica greca si svoh 
qono quindi il periodo arcaico, 
classico ed ellenistico. TI perio
do classico coincide con la re-
sistema contra i persiani nel
la quale fu impegnato tutto 
il mondo greco. Lo spirito del
la resistenza e dell'idealitmo 
greco si riflette profondamen-
te nella nroduzinne artittica ci
priota. Certo. come scrive Ka-
raavorqhis. direttore del Di-
pnrtimento Antichita del Muteo 
di Cipro, c I'arte cipriota per-
dette allora la propria for-
za primitiva e la propria ori 
qinalita: ma Vimportante in 
quel periodo erano la vita po 
lit'tca e la salvaquardia della 
l'herta. alle cui esiaenze anche 
I'arte st dnreva pieqare ». 

La resistenza non riuscl 
tnttavia ad impedire la con-
quista dei persiani. cosi come. 
in precedenza. Viwla era gia 
caduta sotto il dominio degli 
eqiziani. e come piii tardi, al-
I'inizio dell'era volqare. cadra 
sotto Yeqemonia romana. Del
ia presenta romana sono rima 
ste in Cipro vistose vestiqia, 
snpratiulto in Salamis. Ormai 
il c carattere cipriota > dell'ar-
te si era dunque totalmente 
confuso nell'universalitd della 
civilta greco-romana. 

Ma lo splendore di questo 
periodo era destinato a scorn-
parire drammaticamente: ver
sa la meta del IV secolo d.C. 
un ciclo di tenibUi terremo-
ti distrusse infatti i centri piu 
fiorenti dell'isola. L'epoca nuo
va sarebbe sorta sotto altri 
seqni. quelli del Cristianesimo. 
Con la fondazione di Bisan-
zio. Cipro diventd infatti pro-
rincia dell'Tmpero. Da Bisan-
zio I'arte cristiana si diffuse 
allora rapidamente nell'isola 
ed il suo fiorire fu interrot-
to solo dalle invasion! arabe, 
che si protrassero dalla meta 
del VU alia meta del X se

colo. Quando perd il pericolo 
arabo fu interamente passato, 
il lievito dcll'arte cristiana bl-
zantino cipriota ebbe modo di 
espandersi in tutta la sua for-
2« poetica. 

L'epoca d'oro dell'arle bi-
zantinociprwta si concluse al 
termine del secolo Xll, data 
dell'occupazione franca: c Ric-
cardo Cuor di Leone, re d'in-
ghilterra, che dopo aver con-
quislato Cipro la cedette ai 
Templari, i qitali a loro vol
ta, a causa delle continue in-
surreziom. pensarono bene di 
Uberarsene offrendola a Guy 
de Lusignan. re decaduto di 
Gerusalemme. Cos] penetrava 
in Cipro anche il gusto gotico, 
generando, per esempio in ar-
chitettura. un nuovo tipo di ba
silica, quella franco-bizantina 
a cupole. All'interno di que
sto reciproche influenze. e d'al-
tre ancora. anche I'evoluziona 
della pittura di icone proseglti-
va nel XVI secolo e anche ucl 
successiva, ancora con risulta
ti di notevole bellezza espres-
siva. 

La mostra di Palazzo Rea
le ci da conto dunque di tutti 
questi vari momenti. attraver-
so una serie di esemplari di 
estremo interesse storico ed 
estetico, dalle arti minori alia 
scultura e alia pittura. Non e'e 
dubbio tuttnvia che la parte 

Staluetta 
cotta. 

femminile • Terra-

piu affascinante e di piu im-
mediata persuasione e quella 
delle icone, tra cui non man-
cano una serie di veri capo-
lavori. Ma non si deve dimen-
ticare, in questa rassegna, an
che la presenza di un'arte spon
tanea. tipica manifestazione del 
gusto e del genio popolare 
dell'isola. Sono i prodotti di 
un artigianato che si e affer-
mato in particolare nel secolo 
scorso. intimamente nutrito di 
una plurisecolare tradizione. 

Come si vede, I'isola di Ci
pro, sit u at a all'incrocio di tre 
Continenti — I'Europa, I'Asia 
e VAfrica — & stata un pun
to di incontro e di scontro di 
popoli e civiltd diverse, benchi 
facil mente ci si accorga che, 
almeno nell'arte, U fondo pr» 
costanfe e resistente sia quel
lo dell'ellenismo. Anche i vene-
ziani dominarono I'isola, pri
ma dei turchi, che vi giunse-
TO verso la fine del Cinque-
cento. rimanendori fmo ai 
W8. Ma i proprio questa 
complessitd di storia che ren-
de cost rivamente interessanti 
la mostra, 

Mario De Micfteli 

schede 

UN POETA A MILANO 
DalTinoItrato dopoguerra, agli < anni cinquan-

ta >. Giuseppe Zanella ha osservato un silenno. 
rotto finalmente dalla sua ultima raccolta di 
versi. BeUoveso, pubblicata da Marotta coo pre 
fazjone di Salvatore Quasimodo. 

Come timoroso di subire una contaminanone 
capace di togliere flato al suo respiro poetico. 
capace di distrarre il poeta da] suo impegno di 
uomo e di togliere alia parola il suo naturale 
valore. Giuseppe Zanellft si e fermato non pochi 
anni a riflettere. 

U distacco. il ritiro oon sono che un aspetto 
della coscienza del poeta. ii suo modo di essere 
eterno e futile, un momento della sua esigenza 
di inserimento e di estraniazione dalla vita e 
dalla societa. Milano. la citta che st libera della 
sua stessa esistenza nella storia. e che si im-
magina volta retrospettivamente al suo mitkro 
principe foodatore, Belloveso, e insieme scenario 

e grembo di queste commozioni talvolta appena 
intuibih. ma preventivamente nscontrate nei 
rapporti della vita. 

Non sempre e nascosto. e talvolta e palest 
lapprodo alia delusione come oei versi c Resto 
sughero a ritmo di altalena / la risacca • 
furiosa / lapprodo impossible». E soprattutto 
dove dice: cSono diventato egoista / ho tanto 
atteso / e nessuno mi aspetta ». Tuttavia il poeta 
crede in un mutamento deU'oomo sulla strada 
ddla speranza costruttiva. della esaltazjone, 
anche sommessa. dei valori che gli suggeriscono 
la coscienza. I'educazione e la milizia: «Ma 
alia realta che batte con il vento / con le noti-
ne dei mali del mondo / e delle glorie / non 
a barrier a disporrd le mura, / IascerA che 
entrino: il libro / la consapevolezza / il viafl-
gia tore esperto / e la causa >. 

«. m. 


