
PAG. 8 / c u l t u r a I 'Uni td / mercofecTi 30 ma no 1966 

ARTI FIGURATIVE 
- i * / 

1 % / f f \ 0 / r > < \ la prima mostra del sessantottenne pitto-
- ^ • - » . V / l O V y x ^ re e scenografo sovietico al Museo Puskin 

• l" ..«£, 

IL MIRACOLO PI TISCHLER 
Mezzo secolo di fedelta segreta, appassionata, contrastata a un mondo poetico 

• MOSCA. mar/.o 
Per un pittore serin, una 

mostra personate costituhce 
sempre I'occasione di un bilan-
cio. un grosso impegno davanti 
al pubblico e davanti alia pro
pria biografia di artista. Im-
maginate allora quale impegno 
debba costituire, per un pit-
tore ormai piii vicino ai 70 die 
ai CO, la prima mostra perso
nate della vita, compendia di 
mezzo secolo di fedelta segre
ta, appassionato, contrustata a 
un mondo poetico scampato mi-
racolosamente agli attentali del 
tempo, della storia e degli 
uomini. 

Quest''avventura incredibile, 
piu unica forse die rara, e toc
cata ad Aleksandr Tiscbler, pit-
tore e scenografo sovietico, die 
a 68 anni ha potuto esporre per 
la prima volta circa 400 opere, 
tele, bozzetti scenografici, dise-
gni e sculture in legno in una 
grande sala del Museo Puskin 
di Mosca. 

11 Museo Puskin d abituato 
alle grandi folle di visitatori, 
alle code die sostano con qual-
siasi tempo fuori delle cancel-
late quando le sue sale ospitano 
prez'wse raccolte giunte per due 
o tre settimane dalle gallerie 
olandesi, tedesche, francesi o 
italiane. 

Recentemente, per vedere i 
30 capolavori del Louvre, la 
gente aveva atteso anche tre 
ore, battendo i piedi sull'asfalto 
gelato o guardando, per conso-
larsi, la coltre di vapore tie-
pido die si sprigionava dalla 
piscina scoperta pneo lonlano. 

Ma per Tischler? Chi avrebbe 
sostato nel freddo per quel na
me die diceva qualcosa sol-
tanto alia vecchia intclhghcntiu 
moscovita, ma die le nuore 
generazioni conoscevano appe-
na, nel migliore dei casi. come 
scenografo, quandn non lo igno-
ravano del lutto? F.ppure anche 
per Tischler si d fatta la coda: 
fino a cinquemila personc in 
un giorno hanno affollato le tre 
sale del Museo Puskin per 
scoprirvi un pittore autcnticn c 
it suo mondo poetico popalnta 
di personaggi sospesi tra il fati-
tastico c il reale, come lo snno 
certe reminiscenze dcll'infanzia 
di cut non sappiamo piii dire 
in quale tnisura corritpondono 
a una realta lontana e in quale 
misura a pradotto della « reve
rie > infantile. 

Difficile dire, anche, a quale 
€ scuola > o corrcntc di questi 
tdtimi cinquant'anni di pit-
tura russa ed europea, pos-
sa essere associato Tischler. 
Ehrenburg, visitando un giorno 
il suo studio, nella vecchia via 
Maslovka — una casa per pit-
tori costruita negli anni trcnta. 
un po' meglio conservata di 
tanti altri edifici di quel perio-
do — fece il name di Rnuault. 
E in effetti Vaccostamento vic-
ne spontaneo davanti a certe 
figure di Tischler. marcate da 
quei contorni che sono tipici 
del linguaggio pittorico di 
Rouault. Ma in base ad accotta-
menti meccanici di questn tipo, 
si potrebbe pensare anche al 
Picasso dei saltimbanchi per il 
ricorrere frcquente di questo 
tema, agli impressionisti e per-
sino alle donne di Campigli per 
la stilizzazione della composi-
zione. 

Ma. esaurite queste similitu-
dint, rimane Tischler con la 
sua originahta. c il suo mnido 
it gitans. di carrnzzom nom*-
di, di saltibanchi, di suona-
tori e attori ambulantt, di giro-
vaghi, quel suo paziente ritor-
nare sullo stesso tcma tre, 
cinque rolte, per riscoprirvi 
ogni volta un nuovo elemento 
fantastico, una nuora remim-
scenza che il tempo avcra can-
celloto e che Vamore delta me-
moria ha falto ritrovare mtra-
colosamente frcsca. 

Quasi tutto il laroro di Ti
schler si componc di « serie >: 
la serie dei gitani. la scric dct 
ritratti di donna — acrobate. in-
dovine. giroraghe — con i loro 
sguardi muteriosi e i loro fa-
volosi copricapi composti in 
prodiaiose architetture, la se
rf* dei cloicn, la serie dei sal
timbanchi. E non bisogna di-
mewticare I disegni, le scenogra-

ALEKSANDR TISCHLER — Gil zlngarl. 

fie e soprattutto le originali 
sculture in legno, radici e ra
mi che sotto una spaccatura 
della scorza esterna lasciano in-
travvedere delicate figure dl 
donna appena abbozzate, come 
larve colorate in attesa di vita. 

Biografie di Tischler non ne 
esistono. E come potrebbero esi-
stere se questo pittore c stalo 
ufficialmente ignorato fino a 
ieri? 

Tischler — e lui stesso che mi 
ha raccontato la sua storia rfi 
uomo e di pittore — & nolo 
nel 189H a Melitopoli, nel sud 
dell'Vcraina, da una famigl'j 
di falcgtiami che da genera
zioni si trasmetteva i segretl 
del mesliere. Tischler, infattt, 
in ledesco e in ebraico vuol 
dire falcgnamc. Uinfanzia del 
pittore trascorre in questa citta 
ucraina ai margini della steppa, 
in un grande cortile pieno di 
carrette, di cavalli, di selle, 
di briglie, di finimenti di cuoio. 
La gente del cortile lavora a 
enstruire carrette colorate con 
i motivi tradizionali ucraini e 
e'e sempre ncll'aria Vodore 
del legno. dei colori c del cuoio. 
yd cortile vengono tribii noma-
di di zigani, circhi e teatri 
ambulanti a riparare i carroz-
zoni sgangherati, a rinfrescar-
ne i colori dilavati dalle intem-
perie. 

II mondo ignorato e affasci-
nante di questa gente senza ra
dici, che poi Tischler risco-
prira nelle sue opere di pit-
tore. passa sotto gli occhi del 
ragazzo con i .suoi personaggi 
bizzarri. con le sue donne av-
volie in drappi dai colori vio
lent!. le indovine. i cloicn, i sal
timbanchi. 

Tischler dn una mono alia 
gente del cortile. impara a ser-
rirsi dei colori. ad amarli. A 
14 anni o mandato all'lstituto 
delle belle arti di Kiev, dove 
rimane fwo alio scoppio della 
riroluzione. Allora. come tutti 
gli artisti. anche il qiovane stu-
dente partecipa alia lotta per 
il potere sovietico con mani
fest. dipinti e cartelloni. Nel 
1919 entra nell'esercito, parte
cipa alia guerra civile, e smo-
bililato due anni dopo e torna 
alia natia Mclitnpnli, dnre or-
panizza spcttacoli tentrali rivo-
luzionari sull'e*empia di Maja 
korski. Alia fine del 1921 si 
tra<icn<ce a Mo*ca che. da 
allora, dncntcra la sua citta. 

Tischler comincia a farsi no-
tare nel '25 come scenografo; 
le sue genialt scenografie ven
gono montate in tutte le grandi 
citta della Russia, dell'Vcraina, 
della Riclorussia e in Asia cen-
trale. Xel '34 si offer ma con i 
suoi spcttacoli shakespeariani; 
parallclamentc ha comtnetato a 
dipingere, ha fatto la sua espe-
rienza astrattisla c partecipa a 
mostre collcttive in America, 
in Italia. Gcrmama, Giappone 
e altrove. 

Piano piano, il mondo del-
Vinfanzia ritorna come una est-
genza inevitabile, e Tischler si 
immerge in questo suo mondo 
cosi oggettivo, e vi restcra fe-
dele per tutto il resto della sua 

vita. Questa la scarna biografia 
dell'artista. E poi c'& I'opera, il 
suo profondo lavoro, queste tele 
che troveranno un posto nella 
storia dell'arte russa. 

Nei quattordici giorni della 
esposizione delle opere di Ti
schler al Museo Puskin, mi-
gliaia di persone hanno sco-
perto questo mondo e ne hanno 
capito le pause intime. Ma e'e 

stato chi ha protestato. chi ha 
chiesto la chiusura anticipata 
della Mostra. Tischler su que
ste cose ha atteso trenta anni 
la possibilita di organizzare 
questa personate e non si mera-
viglia quindi del parere scan-
dalizzato di alcuni visitatori e 
mi racconta questo episodio: 
giorni fa, dopo aver visitato 
le tre sale della Mostra, un 

contadino della rcgione di Li-
petzk e andato da lui; gli ha 
detto che i suoi colori gli piac-
ciono, ma che non poteva ca-
pire la tematica della sua pit-
tura e Tischler interessato gli 
ha detto che non se ne stupiva. 
L'arte e un processo complcsso 
al quale bisogna avvicinarsi 
con pazienza. al quale bisogna 
educarsi, abituarsi anche. Al
lora il contadino gli ha fatto 
questa straordinaria riflessione: 
«Nel 1932 arrivo da noi, nel 
colcos, il primo trattore. Aveva 
dei bei colori vicaci, era hel
lo, ma faceva un rumore infer-
nale. Fino a quel momento i 
soli suoni che ci fossero stati 
familiari erano i canti degli 
uccelli, il suono di una armo-
nica, lo stormire delle fronde 
degli alberi; ed ecco di colpu 
quel trattore rompere una ar-
monia secolare. Piii tardi ci 
siamo abituati, ci siamo educati 
al trattore e ne abbiamo capito 
Vimportanza e non soltanto la 
bellezza meccanica esterna. 
Avete quindi ragione voi, quin
di, compagno Tischler: biso
gna educarsi a tutte le cose 
per capirle. e particolarmente 
all'arte ». 

Parte della mostra di Tischler 
dovrebbe essere esposta a Pa-
rigi e successivamente a Lon-
dra alia fine di questa prima-
vera o all'inizio di questo autun-
no. Si trattera di una grande 
vwstra collettiva di quattro 
pittori: Tischler, Varmeno Sa-
rian, Pavel Kuznetzov e Piotr 

Koncialovski. K fnr.se, per la 
prima vnlta, Tischler andra a 
I'arigi a scoprirvi I'npera di 
tanti pittori vista soltanto at-
travcrso i lihri, ai quali lo 
lega il cammino enmune fatto 
in questo travaglia di mezzo 
secolo di pittura del '900. 

Augusto Pancaldi 

Statuette in legno. 

LETTERATURA 

f( Il conto della vita » 

/ / sense e il fine della 
poesia di Mondadori 

L'opposizione a Montale e la ricerca del « positivo »- Verita come ragione - II presente e il futuro 

Tre anni fa. l'annnimo pre-
fatore (Giacomo Debencdctti?) 
di Figure nel tempo preannun-
ciava questa quarta raccolta 
di versi // conto della vita (Lo 
Specchio. Mondadori) di Alber
to Mondadori e ne chiariva il 
proposito di compiere « il bi-
lancio dell'eta piena. degli anni 
col sole alio zenith, il confronto 
tra il proprio destino srntito 
come un diritto e i compiti al 
servizio della ragione sentiti 
come un dovcre >. II prefalore 
precisava anrhe la duplice ca-
ratteristica della poesia di Mon
dadori: per un verso c lo spor-
po lavico delle immagini ». per 
l'altro < la strenua volonta di 
autodefinirsi ». Ora. proprio co-
desta « volonta di autodefinir
si* ne 7/ conto della vita ritoma 
pin insistente cd esplicita che 
mai. II confronto tra il < de 
stino > o la « ragione » e dal 
poet a appmfonditn con * teso 
furore » dentro l'intreccio del 
le diverse dimensioni della co-
scirn7a: in genere. quella « me-
moriale >. che rcdime il pas-
sato. provoca quella < attualc >. 
che nella polemica si defini-
sce e. cosi. fonda anche la 
« presen2a » del futuro. 

Per tale fondazione. il poeta 
postula un csenso* e un €fine^ 
in ogni momento della propria 
csperienza esisten/iale — in 
una vicenda. in un sentimento. 
in una visione. in una sensa 
zione —. sicchd il c fatto » as-
suma valore e significato di 
«e\ento». e questo si precisi 
in un < aspetto» che risulti 
Intenzionalmente ricuperato. 

Ma. cimentarsi tra il csen-
so > e il « fine > della poesia 
di Alberto Mondadori 6 un po* 
come muoversi fra un rischio 

e raltro. che il poeta. pero. 
corre e supera con sapienza di 
tecnica e tensione di spirito e 
< strenua > volonta di emerge-
re in atti conoscitivi; i quali. 
in questa raccolta piu che al
trove, rompono spesso. anche 
se non dissolvono. la costitu-
zione ermetica del suo linguag-
gio. A soccorrerc il lettore. egli 
provvede con le note in ap 
pendice. in cui chiarisce come 
e perrhe Montale sia. in que
sto libro. « protagonista anta 
gonista >: c A me qui preme 
•iottolineare... come questo 
gruppo di poesie tragga da 
Ossi di seppia e talvolta da 
Le occasioni. piu che l'ispira-
zione. i modi, i ritmi. le parole 
stesse di Montale. a riconosce-
re da una parte reredita... 
dall'altra la strumentalita... 
Essi mi sono sembrati utili. 
quando non addirittura indi 
spen^abili. per definire un at 
tecciamento di "si£rnifica7ioni" 
che contra Ma con quello di 
Montale... v 

I/opposirione a "Montale par
te dal prcsupposto che egli ha 
dato « il segno in negativo della 
vita » (c Codesto solo oggi pos-
siamo dirti. cio che non siamo. 
cid che non vogliamo*), men-
tre Mondadori vuole opera re 
per la ricerca e la costruzione 
del < positivo »: « ... e domani 
— non piu tardi — domani: 
essere ci bisogna cio che sia
mo e vogliamo — oltre il varco 
dalle nostre mani dischiuso — 
nella rete di un presente senza 
protezione — che hai. Kugenio 
annodato — maglia dopo ma-
glia per rinchiuderci >. Da qui. 
l'esigenza di una cultura nuova 
in cui fermenti lo c spirito di 
ribellione ». All'inerzia del pas-

sato. il poeta oppone il suo 
ardore c per un vivere non mon-
co»: airindiffcrenza. la spe-
ranza che « un'intalta liberta 
— ogni agonia risolva >. Fuori 
dcli'immobilita del passato. 
e'e l'c urto » del presente < sca-
bro — collettivo, da inquisire 
nel fermo passo deH'evento >. 

Nell'indagine che vi compie 
con c la rivoluzione degli atti 
e del linguaggio ». il poeta ab 
bo77a € Ic linee di un futuro 
— dal significato guidato della 
\crita — al di la del rimor 
so... >. Cosi. il suo esistere non 
< si frastorna > nel « limbo > 
delle negazioni. ma avviato dal 
passato di cui egli si assume 
reredita, corroborato dalla 
t tristezza > di un presente vi-
talizzato dal suo perpetuo t fu
rore ». procede « controcorren 
te — sul filo teso del domani >: 
e. intanto. il ricordo e la spe 
ranza si rinno\ano come co 
strU7i"one viva di cventi. Per 
questo. la sua fatica di poeta 
e come una < esplorazione tu j 
multuosa * che. pur partendo 
dalle private « occasioni > del 
1'individuo. investe l'uomo «pub 
blico» e i suoi rapporti con la 
societa e la storia. La vicenda 
lirica di Mondadori rifluisce. 
cosi, di la dai termini in cui 
si circoscrive la sua parabola 
personale ed egli tende ad am-
plificarne il < senso » nella tra 
sformazione e assunzione di 
ogni proprio atto in < signifi 
cato > stonco. 

II fine implicito. pud allora 
essere trascritto in chiare 
istanze per l'avvenire: « e al 
tre vicende imparo del futuro 
ormai breve: — la fratellanza 
che tollera e l'amore da scio-
gliere — in credit A, la rime-
tr.orazione di una presenza — 

trascorsa. lo scatto della veri
ta come ragione... >. Tanto che. 
nell'operazione definitiva de 
11 conto della vita, ogni remora 
residua si scioglie nella con 
sapevolezza del proprio essere 
che coincide con la responsa-
bilita del proprio agire storico: 
« Non siamo alghe ne ossi di 
seppia — ... siamo creature nel 
fraMuono — che catturare vo 
gliono I'lidihile corno — che si 
chiama oltre il fallimento — del 
nostro Tempo gnomo... v Alio 
ra. dal *comminto provvisorio* 
del poeta viene la ennsidera-
7ione messaggio che il « com-
pito di affrontare la salita 
— verso la fonte e un'umilta. 
— un darsi. un atto di pas-
sionc ». La vita non c attesa, 
solitudir.e. ma. al di la di ogni 
c sospensione e parentesi». 
possibilita di azione. di impe 
gno rinnn\a!o per rienndursi 
< alia dimmsione dcll'iiomo »: 
* F. tu puoi sempre di nuovo 
— voler essere te stesso. e 
con la creta — impaMare Tamo 
re. e l'altro nel cavo sentire 
dtllo sterno >. 

II consuntivo della propria 
esperienza umana diventa, 
cosi. anche un preventivo per 
il ritrovamento del c signifi
cato... ossuto della vita — sen
za fantasmi. oltre la frustra-
zione. privata di ogni morgana 
e al di la della memoria ». Per-
cio. questo de 11 conto della 
vita, nell'itinerario di Alberto 
Mondadori. e veramente un 
t finale per un inizio »: il < te 
pore » e la t presenza » del 
l'amore sono nelle < cose da 
fare», nella fiducia «dell'io 
posso >. 

Armando La Torre 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un'inchiesta di Leo Sauvage 

CHI HA UCCISO 
KENNED Y? 

Tra le numorose inchieste 
suH'assassinio di Kennedy, e. 
in particolare, rispetto a quella 
di Thomas Buchanan, che ha 
avuto la piu vasta eco in Ita
lia. I'opera di Leo Sauvage 
(Chi ha ucciso il Prcsidente?, 
Editori Riimiti. pp. 424. L. 28UO) 
offre almeno un motivo di inte-
resse nuovo: la sua analisi cri 
tica non investe piu soltanto 
l'intrii'o nolo e pur sempre 
sconvolgente dei fatti. ma, di-
rettamente. la spiegazione che 
la Com'missione Warren ha ten-
tato di darne e che la Casa 
Biauea ha fatto propria. 

Nel concludere che Lee 
Oswald, e soltanto lui, ha uc
ciso il presidente, il giudice 
Warren e i suoi collaborator! 
aggiungevano che il movente 
« non puo essere stabilito in 
moclo definitivo ». Essi sugge-
rivano che I'ex tiinriHe non 
aves^e bisogno di un motivo 
razionale. cssendo egli cio che 
nel linguaggio corrente amcri 
ccino si chiama un nut: un in 
dividuo. cioo. che sen/a essere 
pa//o. non e del tutto equilibra-
to e vive « in una propria giun-
gla interiore >. 

Fino a qual punto questa rap-
presenta7ione corrisponda ai 
tratti noti della personalita di 
Oswald e difficile dire. II fat
to che costui fosse uno sposta-
to non basta. pcr6. ovviamen-
te. a legittimare conclusion! 
cosi drastiche. Buchanan, co
me si ricordera. nssegnava al 
diseusso personaggio il ruolo 
di « complice » di secondo pia
no. incaricato di spa rare dalla 
finestra deU'ormai famoso de-
posito di libri solo per sviare 
rattenzione dal ponte ferrovia-
rio di faccia, luogo di apposta-
mento dei veri attentalori. Sau
vage va piu in la: per lui. Vex 
marine era soltanto il capro 
espiatorio prescelto in anticipo 
(una <t manna dal cielo ». dati i 
suoi precedenli) ed eliminato 
per evitare che prnvasse al 
processo la sua innocenza. 

In effetti, mentre e chiaro 
che chiunque avrebbe potuto 
abbandonare indislurbato il de-
posito dopo la sparatoria (e la 
prova e che lo stesso presunto 
« unico colpevolc » lo ha fatto), 
non e affatto provato che i 
proiettili mortali siano stati 
sparati dal fucile di Oswald. 
ne che il fucile stesso sia stato 
da lui introdotto nello stabile. 
no ehe fosse lui l'uomo intrav-
visto alia finestra. Non 6 nep-
pure provato che sia stato 
Oswald ad uccidcre. poco dopo 
in un'altra parte della citta, 
1'agente Tippit, ne che egli ab-
bia tentato di uccidere un altro 
poliziotlo. per sottrarsi all'arre-
sto in un cincmatografo: tali 
accuse, del resto. al pari del 
falto che Oswald « menti alia 
polizia > durante 1'interrogato-
rio. non hanno un rapporto de-
finito con Tassassinio del presi
dente. Altrettanto puo dirsi per 
il presunto attentatn al generate 
Walker, di pochi giorni prima. 
e per la non dimostrata perizia 
di Oswald come tiratore. 

Alia confutazione delle otto 
< prove conclusive » su cui si 
fondano le conclusioni del rap
porto Warren, Sauvage pervie-
ne attraverso una minuziosa 
riocumentazione delle c scelte >. 
degli accomodamenti e delle 
forzalure operate dalla com-
missione nella massa dei dati 
disponibili. doeumentazione per 
la quale egli si avvale della sua 
vasta e diretta esperien7a di 
corri'jpondente di un importante 
quotidiano francese. inviato a 
Dallas dnpo il riehtto. Ed c que
sta la so=tan7a del libro. 

In un solo capitolo egli si 
sofferma suH'nspetto piii in-
quietante del c giallo di Dal
las >: i mandanti del crimine e 
i loro reali moventi. Anche qui. 
la sua tesi 6 diversa da quella 
di Buchanan, che aveva identi-
ficato nci privilegi fiscali dei 
petrolieri texani la causa « di- i 
fesa > dagli assassini contro il 
presidente. Per Sauvage si sa 
rebbe trattato. invece. di ga 
rnntire la enntinuita della su 
prema7i"a bianca nel sud non 
tanto contro la linea d'azione 
«eguita da Kennedy, fino a 
quel momento. in materia di 
diritti civili, quanto contro 
l'impostazione piu radicale e 
conseguente che egli avrebbe 
potuto adottare nel suo secondo. 
decisivo mandato. 

E' una « congettura >. che lo 
stesso autore presenta come ta
le. e che come tale va consi-
derata. In effetti — ed e que
sto il clamoroso risultato del 
rapporto Warren — il campo e 
aperto oggi alle ipotesi piu di
verse e piu gravi. in misura 
assai maggiore di quan'.o non 
si fosse disposti ad ammeltere 
ieri. 

e. p. 

SI SVOLGERA' A ROMA 

ALLA FINE DI MAGGIO 

SECONDO C0NVEGN0 

DEGLI STORKS 

ITALIAN! E S0VIET8C9 

I zioiit 
Asst. 

I Nci giorni 2S 29 30 mag 
' pio 19fiG si svolgera a Roma 
I il Secondo Convegno degli 
' storici italiani e sovietici. 

I promosso dcill' htituto di 
Storia dell'Accademia delle 

IScienze dell'l'RSS con la 
collaborazione dcll'Assacta-
zione URSS Italia, e dalla 

lociazioue italiana per i 

I rapporti culturali con I'lJnio-
ne Sovietico, con I'adesto-

Ine della Societa degli Sto
rici Italiani e dell'lstituto 

. Gramscl. 
I Questo Convegno fa se-

I
guito al primo inconlro de
gli storici italiani e sovietici. 
avvenuto a Mosca il 12, 13 

I e l l ottobre VJCti. p i cui 
atti sono stati pubblicati in 

I tin quaderno di Hassegna 
Sovietica. organo dell'Asso-

iciazione Italia URSS. 
11 Secondo Convegno si 

Iarticolera su tre temi. a 
ciascuno dei quali sara de-

Idicata una giomata dei la-
vori: 

I I) « / rapporti itala-russt 
dalla secondo mcta del 
XVlll secolo al 1S60 *; 

I 2) * Lo sviluppo del ca-

I
pitalismo agrario in Italia 
e in Russia nei secoli 

, XV11XIX »;, „ 
I • 3) « Le originl della prlmn 

guerra mondiale ». 
I Relatori sul primo tema 

saranno: la prof. Lina Mi-

I. 

sifitio da parte sovietica e, 
da parte italiana. il profes
sor Franco Venturi, ardina-
rio di Storia Moderna alia 
Univcrsita di Torino, c il 
sen. prof Giuseppe Bertt; 
sul secondo tema il pio 
/r.s.sor Viktor Jatsunki) c il 
prof Pasquale Villain, ordi 
tiario di Storia Model na 
all'l'ntrersita di Bart: sul 
terzo tema Vaccademwo 
p%i/. Vladimir Khvo^tov, di 
rettore dell'lstituto di Sto
ria > dell'Accademia delle 
Scienze dell'URSS. e il pro
fessor Leo Valiant, 

Al Convegno partccipcra 
una deleqazuwe di circa 30 
stnrici sovietici. fra i quali, 
oltre ai tre relatori so 
pra citati. le profi'storcssc 
M Sechkina. E Bemad 
skaja. L. Braghtna, 1 drp 
goricva. e i prafesvin K Vi 
nogradov, L. Bestuzhcv. 
P. Volobuev, M. lsmatlov, 
1. Kovalcenko, J. Lisovskij, 
M. Jucias. J. Pt.sarpv. 
V. Rutenburg. II. Rgndzjun 
ski}. 

La scduta inaugurate del 
Convegno si terra, la mat-
Una del 28 maggio 19%. nel-

, la Sala della Protomoteca 
_ del Campidoglio; a part ire 

dallq seduta pomeridiaiio 
del 28'maggio il Convegno 
si svolgera nella Sala Bor-
romini (Piazza delta Chiesa 
Nuova, 18). 

notizie di poesia 

Documentari 
festival e 
f ogli lirici 

FESTIVAL - Dopo liniziati-
\n presa dagli scrittori un 
gheresi — le * Giornate di poe 
sia » del 1I>22 ottobre a Buda 
pest — ma prima che queste 
si realizzino, c arrivato l'an 
nuncio del Primo Festival dei 
qiovani paeti sovietici. Durera 
tre mesi. ed e gia cominciato. 
Alia radio e alia televisinne 
delle citta dove sono nati si 
avvicendano ora i poeti esor-
dienti al di sotto dei trcnt'anni. 
Questo 6 « il primo round ^ (la 
metafora e sovietica. d'agen 
7ia): poi i migliori poeti sele-
zinnati verranno inviati a Mo
sca c si esibiranno per due 
sere consecutive alia televisio 
ne moscovita dnve verranno 
« giudicati * da una giuria pre 
sieduta dal porta e critico Ser-
ghei Narovciatov c verranno 
premiati (al primo: 300 rubli). 
Dopodiche le migliori eomposi-
zioni verranno puhblicate in 
una speciale raccolta. Fra i 
poeti che si esibiranno vengo 
no gia citati la poetessa cau 
casica Inna Kascesgeva e Fe
lix Ciuiev il cui primo libro 
appena u^cito r intitolato Snia 
nel '41. II FcMival e stalo pro 
mosso dal Comitato centrale del 
Komsomol e d.-»I Comitato per 
la radio e la telcvisione 

LUNGOMETRAGGIO SU 
ESENIN — Non era nolo a nes-
suno. neppure a quanti erano 
venuti a conoscenza di una scc-
neggiatura cinematografica di 
Usenin mai realizyata (pubbli-
cata ora in URSS. in Francia. e 
in Italia da Cinema CO), che il 
poeta fosse mai stato « ripre-
so» cinematograficamcnte. 
Serghei Esenin v enne invece ci 
nematografato mentre leggeva 
brani del pocma Pugaciov e il 
rarissimo documento. inserito 
in un lungometraggio dedicato 
al poeta. potra adesso circola-
re in tutto il mondo. si spera. 
Il c documentario poetico >. che 
b intitolato Serghei Esenin, e 
una specie di storica lirica del 

lavoro del poeta sovietico. I 
ver.si e i poemi cli Esenin. letti 
a fommento delle immngini 
s«aridiraniio le fasi principal! 
della drammatica esistenza del 
poeta Stmbra siano stati repe-
riti interessantissimi notiziari 
cinematografiri dell'cpoca. fo-
tografie ed est rat ti di lettere 
inediti. mentre riprese in ester-
ni snno state girate a Mosca. • 
Leningrado e nel distretto dove 
il poeta nacquc. sotto la con-
sulen7a delle snrelle Esenin. 
Ma noi. potremo vedcrlo. in 
Italia. Serghei Eseninl 

FOGLI DI POESIA - Si 
chiamano co<=i gli otto pocmetti 
in busta tipografica e illustra-
7ioni che inaugureranno una 
nuova * Collana sprnmentale 
di poesia ». diretta da Franco 
De Poli c Giorgio Guanda. e 
redatta e di^tribuita a cura di 
Ugo Guanda. Si tratta di un 
esperimento tipografico poetico 
che punta sul rapporto tra il 
verso e uno spazio piu ampio 
del convenzionale-tradizionale, 
sullo sfondo di incisioni. legni. 
linoleum e con l'accompagna-
mento di cliches, poesie visive. 
bricolages. manifcsti. ccc. 

I « fogh » e le altre forme U-
pocralithe fuori della consue-
tudine vanno cosi moltiplitan 
dosi. Dopo quelli delle E«li7ioni 
del Gallo — fKT c«cmpio le 
canzoni poesia del primo Can-
zoniere del ?"olk Festival, e i 
manifesti poesia di Lucia Mar-
cucci e quelli di Spatola Par-
miggiani — sono ancora usciti 
< 71 Vietnom ai nctcong » dei 
poeti parasurrealisli emiliam. 
il Fold in di Corrado Costa per 
la mostra di Claudio Parmig-
giani nel Comune di Modena. 
c « Ijaboratorto A: zcroghfico » 
di Adriano Spatola. Claudio 
Parmiggiani e Carlo Crema-
schi. csposti nella Sala di Cultu
ra Istituti culturali del comune 
di Modena. 

(a cura di gi t.) 
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