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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Una ricostruzione storico - documentaria di G. Pansa e un diario di G. Lazagna 

Guerra partigiana 
tra Genova e il Po 
La lotta neirAlessandrino, nel punto di convergenza di fre regioni — Vicende mililari e vicende belliche 

II truce massacro della Benedicta — Lo sviluppo della Resislenza — «Una menlalifa di libera critica" 

Parligiant in azion* nel I a zona di Alessandria nell'inverno d«l 1945 

\m 

Sulla ricchezza della Iette-
ratura partigiana piemontese 
Roberto Battaglia richiarno la 
attenzione gia parecchi anni 
fa. Quella fioritura non fu 
occasionale. ne frutto di una 
stagione. 

Ce lo conferma la minuziosa 
ricerca. la ricca ricostruzione 
che delle vicende della guerra 
partigiana ha fatto Giampaolo 
Pansa (Guerra partigiana tra 
Genova e il Po, a cura del-
l'lstituto nazionale per la sto-
ria del movimento di libera-
zione. con prefazione di Guido 
Quazza. Bari. Editori Laterza. 
1967. pp. XVI 530. L. 6000). 
prendendo a modello una zona 
importante, l'AIessandrino, po-
sta nel punto di convergenza 
di tre regioni: la Lombardia. 
la Liguria e l'Emilia. ognuna 
con le sue influenze e le sue 
caratteristiche che non man-
cheranno di influenzare le 
fonre delle diverse province 
confinanti. 

Se principalmente I'attenzio-
ne e puntata sulle vicende mi-
litari. queste non sono avulse 
dal contesto politico, dall'esa-
me del differente comporta-
mcnto degli organismi politici 
e degli esponenti di questi 
organismi. anzi. ci si accorge, 
che via via il lavoro tende ad 
essere sempre meno una sto
ria militare per cercare di 
scoprire le ragioni piu riposte 
del comportamento delle or-
ganizzazioni politiche da una 
parte, dei sineoli uomini 
dall'altra: e insicme a sco
prire obiettivi c metodi della 
Resistenza come mo\ imcnto. 
in una realla regionale total-
mente diversa da quella dei 
eentri industriali. povera anzi 
di proletariato industriale. 

In quella zona confluiscono. 
da varie parti, gruppi e re-
parti che provengono da zone 
Kmitrofe. eppure lo sforzo an-
tifascista. la battaglia cerca 
un collegamento con le ra-
dici della lotta prefascista e 
•i pud dire che su di esse si 
innesta pur con i'apporto di 
€ quadri > politici. di un per 
sonale politico, in maggioran-
xa ligure. che viene da fuori. 
non espresso quindi in loco. 

II tutto in una zona in cui 
la rabbia fascista e nazista 
si scatena con violenza con-
tinua. in cui l'attacco nemico 
non subisoe soste, in cui si 
veriflca quel truce massacro 
della Benedicta, nel corso del 
quale fascist! e nazisti fuci-
larono con fredda determina-
n'one decine e decine di gio-
vani disarmati che ancora non 
avevano toccato un'arma. fre-
schi com'erano di volontaria-
to partigiano. 

In mezzo a queste difficoltA 
il movimento partigiano si svi 
luppa. si fa rapidamente adul 
to. supera i pericoli insiti in 
uno sviluppo rapido e gli uo 
mini, come dice giustamente 
Guido Quazza nclla prefazio
ne, acquistano una € mentali
ty di libera critica ». appren-
dono gli orientamenti e sco-

r no la realta composita del-
vita politica. conoscono i 

programmi dei partiti e insie-
me imparano ad autodirigersi 
e a dirigere gli altri. Un aspet 
to importante. quindi. della 
lezione che la Resistenza ha 
dato per la vita di domani. 

Se tutto questo e illustrato 
con dovizia di particolari, ma 
senza abbellimenti. infingi-
menti. anzi dando rilievo ai 
tipi di contrasti insorti nel 
corso della lotta. Pansa ha 
cercato, riuscendovi abbon-
dantemente. di scoprire anche 
« Ii'altro mondo >. come e stato 
detto. il mondo della c repub-
blichina >; e nei primi capi-
toli. piu che negli altri. que
sto mondo e esplorato con una 
documentazione inedita di no-
tevole interesse. sempre dif
ficile da reperire. 

Ma l'autore per costruire 
questo libro ha scavato in 
molti archivi. ha attinto a 
fonti orali e scritte ricostruen 
do il mosaico con estrema at
tenzione. Una delle fonti a cui 
Pansa ha attinto d un libro che 
riapparso a venti anni dalla 
prima edizione. ha dimostrato 
di mantenere intatta la fre-
schczza della prima stesura, 
dei ricordi, delle situazioni. 
Giambattista Lazagna scrisse 
fra il giugno e 1'agosto del '45 
i suoi ricordi di partigiano: 
ne venne fuori un'autobiogra-
fia di combattente ammirevole 
per la semplicita. l'immedia-
tczza del racconto. niente or-
pelli. niente eroismi; sacrifici. 
durezze. volonta di resistenza. 
momenti di scoraggiamento 
snstenuti e superati dal moto 
della co«cienza di una scelta 
netta Quel libro si ehiamd 
Ponte rotto c con questo stcs 
so titolo e stato ripubblicato 
di recente nei cQuaderni del 
Novese » a Novi Ligure. L'au
tore non ha voluto ritoccarlo 
e certo non e'e bisogno di 
c rinfrescare» un libro che 
potrebbe (che dovrebbe) di-
ventare un manuale di let-
tura diretto ai giovani. 

Lazagna aveva vent'anni. 
qualche mese meno. quando 
scelse la via della montagna e 
quando discese era vice co 
mandante di una delle divi 
sioni piu agguerrite. piu pro 
vate. p'"u combattive non solo 
della Liguria. la «Pinan Ci 
chero >. In questo libro c'd 
quello ch'egli visse in quci 
due anni scarsi. non come at-
tore d'un dramma e d'una 
ecopea. ma come uno dei tanti 
che non si sovrappone ai fatti. 
che li racconta come li vide. 
come li visse attraverso la 
gioia della vittoria. attraverso 
la durezza del sacrificio. in 
momenti in cui sembrava che 
tutto dovesse avere una fine. 
tanto senza prospettive pare 
va I'awenire. 

Lazagna rivhe come parti 
piano quelle esperirnze che 
Pansa indaga con 1'obiettivita 
del ricercatore e dello storico. 

Per questo ci sembra che i 
due libri vadano richiamati 
insieme. 

Adolfo ScalfMlli 

ARTI FIGURATIVE 

Congresso internazionale ad Assist, Padova e Firenze 

Giotto e il suo tempo 
Le celebrozioni del VII centenario della morte del grande pit-
tore fiorentino si svolgeranno dal 24 settembre al 1° ottobre 

Dal 24 settembre al 1 ottobre 
si terra ad Assisi. Padova e Fi
renze. il congresso internaziona 
le per la celebrazione del Vll 
centenario della nascita di Giot
to. II comitato promotore e com 
posto da Mario Salmi. Sergio 
Bettim, Cesare Brandi. Cesare 
Gnudi. Roberto Longhi. Bruno 
Molajoli. Rodolfo Pallucchmi. 
Ugo Procacci. Roberto Salvini, 
Giorgio Vigni e Oreste Ferrari, 
segretario. 

II convegno si apre domeni-
ca 24. alle 17. ad Assisi. nella 
sala gotica del convento di San 
Francesco con la relazione di 
Cesare Gnudi Su gli imzt di 
Giotto e i suoi rapporti col mon
do gotxeo. Sempre alia sala go
tica proseguiranno i lax on il 
25 e il 26 settembre con le se-
guenti relazioni: Peter Murray. 
Documenti e fontt sulla nascita 
di Giotto e sulla sua attivita m 
Assisi: Wilhelm Paeselcr. Ca-
valhni e Giotto: aspettt crono-
logia: Lajos Vayer. L'affresco 
del Giubileo e la tradizione della 
pittura monumentale romana; 
Pasquale Rotondi. lllustrazione 
dei restaun in corso nella Cap-
pella della Maddalena; Giuseppe 
Marchmi. II giottssco Giovanni 
di Bomno; Alastair Smart. « Qua
si tutta la parte dt sotto* del 
Ghiberti e le attnbuzioni del Va-
sari a Giotto degli affreschi di 
Assisi: Roberto Salvini. t Quasi 
tutta la parte di sotto >: e. Giot-
to a Rimini; Cesare Brandi. La 
prohabile cronologia degli affre 
schi della Chiesa Supenore di 
Assist alia luce degli ultimi nn 
remmentr. Jaroslav Pesina. 
Qvelques elements cTilluston spa-
Uale dans le cycle d" Assisi el 
leur icho dans la peinture gothx 
que en Boheme; Carles Mit
chell. The imagery of St. Fran
cesco m Assisu 

I lavon proseguiranno a Pa
dova il 27 e il 28 alia Sala dei 
Giganti. nell'Istituto di Storia 
dell'Arte della Universita con 
nuove relazioni: Alessandro Pro-
sdocimi. Osservazioni sulla par-
titura delle scene affrescate da 
Giotto nella Cappella degli Scro-
vegni: AWo Bertmi- Sin meda-
ohnni quadnlobati che accompa 
gnano le grandi slorxe della Vita 
di Ge<u nella Cappella denlx 
Scroregr.i; Adnano Prandt. L<i 
pro^nellira di Giotto: Ursula 
Schlegel. Un collaboratore di 
Giotto a Padova; Camillo Se-
menzato. Giotto e le Sacre rap 
presentazioni: Hanno W. Kruft, 
Giotto e I'antico: Alessandro Par-
ronchi. n tnotico della Crocijis-
sione in Giotto e in Duccio; Ra
chel M M U Toulmin, Uomamen-

to nella pittura di Giotto con 
particolare rifertmento alia Cap
pella degh Scrovegm, France 
sco Valcaiover. Le cause del 
rapido detertoramento degli af
freschi delta Cappella degli Sera 
vegni negh ulttmt vent'anni. 

Nel pomenggio di giovedi 28 
U con\egno si trasferira a Fi
renze dove i lavon nprenderan-
no al mattino di venerdl 29 e 
proseguiranno fino al 1 ottobre. 
nella sala di storia e dell'arte 
dell'Universita. in piazza Bru-
nelleschi. e al teatro Giotto di 
Vicchio con le ultime relazioni: 
Wladimir Weidle. Giotto e By 
zance: Decio GiosefD. II politi
co Stefaneschi nella storia della 
prospettiva; Martin Goscbmch. 
Sulla necessita di colmare la la
cuna tra Padova e le cappelle 
di S. Croce: Carlo Volpe. Sulla 

croce di San Felice a Firenze: 
Ferdinando Bologna. Un nuoio 
dipmlo su tavola di Giotto e il 
pobttico della Cappella Peruzzi: 
Kurt Bauch. Giotto und die Por-
tratkunst: Luigi Grassi. 11 con 
cetto di moderno in relazione a 
Giotto nella riflessione del pen 
siero cntico del Trecento: G. 
Ludovico Luzzatto. GioHo da 
primitivo a dassico nel giudizio 
cntico degli ultimi anni: Mi
chael Alpatov. La tradition el 
le reforme dans la peinture de 
Giotto: Ugo Procacci. In morai
ne a Giotto: Umberto Baldini. I 
restaun di Giotto in S. Croce: 
Guido Moroza. / resfaun: Ho
ward M. Davis. Gravity in the 
paintings of Giotto: Valentino 
Martmelli. t-'ontnbufo alia cono-
scenza dell'ultimo Giotto; Mil 
'ard Meiis. Alesso d'Andrea. 

Arte e critica al 
premio «Marche» 
La Biennale di arli figurative 

c Premio Marche > e giunta al
ia sua IX edizione. Quest'anno 
la mo9tra di Ancona si pre-
senta come un piccolo panora
ma delle rice re he at'uali: quin-
dici critici hanno segnalalo al-
trettanti pitlori: Getulio Alvia-
ni, Richard Anion!, Rodolfo Ari-
c6 Guido Biasi, Concetto Poz-
zati. Carlo Clutsi, Enzo Mar], 
Guido La Regina, Achilte Pe
ril!!, Alberto Sughl, Arturo 

Carmassi, Tino Vaglieri, Piero 
Dorazio, Pietro Genlili e Gior
gio Dario Paolucci. Nel corso 
di un convegno sul tema • Arte 
e critica oggi in Italia », che 
si e lenuto nell'aula magna del 
Liceo sclenlifico nei giorni 16, 
17, 18 settembre, ciascun cri-
tico ha illustrato la oropria seel 
ta. ai fini della designazione 
dell'artista ritenuto piu rappre-
sentativo. 

Dal 22 settembre a Firenze 

La Mostra dell'Antiquariato 
Venerdl 22 settembre si apre. 

a Firen/e. la « Mostra mercato 
internazionale dell'antiquana 
to >. che e giunta alia sua 
qumta edizionale biennale. Alia 
rassegna. cui ha concesso il suo 
patronato il presidente della Re 
pubblica Giuseppe Saragat, par-
tecipano quest'anno circa 150 
espositori. Tutti i saloni, le sa-
latte, gli antolini di Palaaao 

Strozzi •Jono stati utilizzati. «en 
za che tuttavia si potes^ero sod 
disfare le nchieste degli ami 
quan. Per quanto nguarda la 
partecipazione stramera e stata 
annunciata la presenza di espo 
sitori di Francia. tnghilterra. 
Belgio, Olanda. Svizzera. Ger-
mania. Stati Uniti. Pert. Unio-
ne Sovietica, India, Israele e 
Iran. 

MUSICA 

Una interessante e utile iniziativa a dispense 

La musica moderna cerca 
un pubblico piu vasto 

Nel primo volume Debussy, Stravinski, Barfok, Ravel, Pizzelli e la canzone fran-

cese — La sezione «Cronaca e costume» — Un programma ampio ed esauriente 

Cid che piu colpisce di pri
mo acchito nella nuova col 
lana a dispense (fascicolo piii 
disco), appena varata daah 
edttori Fabbri, La musica mo 
derna, oltre all'indubbia raf 
finatezza della presentazione 
grafica, e il disorientamento 
che crea a tutta prima nel 
lettore. 11 quale e costretto a 
fare un certo sforzo e a sal 
tare fra le pagine c i testt 
prima di rendersi un po' conto 
di come e e di come sara 
organizzata la materia. 

Disorientamento che viene 
creato gia nella prima pagina 
del primo fascicolo, un'intro-
duzione in cui i primi capo-
versi ci danno una definizione 
dell'impressionismo in musica. 
e I'ultimo salta a pie' pari 
alia canzone francese. 

Poi, sfogliando, ci si accor
ge che ciascuno dei sette vo 
lumi (a low volta, se non an 
diamo errati, composti di set
te fascicoli, con ritmo settt 
manale) comprende una se
zione dedicata a «Cronaca e 
costume >; la prima di queste 
sette sezioni, legata quindi a 
questo primo volume il cui 
tema e < Impressionismo e 
post impressionismo ». tratte 
ra della canzone francese, 
donde I'ultimo capoverso del 
I'introduzione 

II primo fascicolo & dedicato 
a Claude Debussy (e. comun 
que, e'e pure una < Introdu 
ztone > di Stravinsky, che pero 
avra pin avanti un fascicolo 
del primo volume a se dedi 
cato...): gli seguono quelh 
dedicati, appunto, a Stravin
sky. Bartdk, Ravel, Respight 
e Pizzetti e, in fine, per < cro 
nnca e costume ». un fascicolo 
sulla canzone francese. 

Tutta questa prima serie 
deve fornire un quadro della 
musica impressionistica e 
post-impressiomstica. 

11 secondo volume delineerd, 
invece, gli < Apporti naziona-
li *, ed £ dedicato alle perso-
nalita musicali rimaste a lato 
dei grandi filoni europei, con 
appendice sulla canzone ame-
ricana. Nel terzo sara di sce-
na il neoclassicismo (con il 
ricupero di forme del passa-
to), mentre oggetto della « cro 
nnca e costume » sara il jazz 
(fatto rientrare, in modo al-
quanto preciso. sotto il feno 
meno della coiiddetta musica 
leqqera) All'espressionismo 
verra dedicato il quarto fa 
scicolo 2. poichd Vespressioni-
smo £ nato in Germania. 
probabilmente per questo I'ap-
pendice e consacrata al caba
ret tedesco. 11 quinto. invece, 
vede la < Diffusione dell'ato-
nalismo e (ma qui una coin-
cidenza fra la materia princi-
pale e Vappendice non e piu 
attuata) la *crovaca e costu
me > prendera di mira la 
canzone in Italia. Sesto vo
lume: € H ricupero della tra
dizione *. dove, forse, la con 
fusione con il neoclass_ici 
smo potrebbe anrhe essere 
giuslificata, mentre. ci av 
verte la prefazione, si trat-
teggera quel movimento mu 
sicale soprattutto dell' Eu 
ropa orienlale in cui il con-
tatto della tradizione non 
esclude una ricerca d'avan 
guardia. Vappendice spaziera 
daU'operetta alia commedia 
musicale. Infine, < Le aran-
guardiey. cioe la musica nuo
va, quella contemporanea. 
con appendice sul folk-sonq. 

Organizzare * una materia 
attuale e problematica come 
la musica moderno... in una 
pubblicazione vasta e appro 
fondita... e un compito ardun e 
complesso >. premelte Eduar-
do Rescigno E, secondo nni. 
il difetto che La musica mo 
derna lascfa tnfrarredere e 
propria quello di aver reso 
ancora pm complicata I'opera. 
con suddivisioni or a troppo 
drasliche (quelle relative ai 
vari filoni della musica clas-
sica) ora troppo poco (quelle 
delle apperdici). Difetto forse 
attribuibile alle * psioenze edi 
toriali» che mirano ad evi 
tare «diserzmni» nel corso 
delle uscite "ettimanah del 
I'opera. per far invece si che 
si debba acqui stare forzata 
mente I'm'era opera Obietti 
vo che ci sembra. perd. si 
sarebbe ugualmente ragaiun 
to, una vclta ammesso Vinle-
resse per la materia e la tali-
dila della Tealizzazior.e. anche 
se^za questo complicate con-
gegno di sezioni. 

Purtroppo, ' ogni fascicolo 
(che, ripetiamo. comprende 
naturalmente arxhe un disco, 
come sempre un 25 cm 33 airi 
in edizione stereo mono, ri 
producibile. cioi. sta con un 
tradizinnale qiradischi mono 
aurale, sra con uno stereofo 
mco. ottenendo. in quest'ulti 
mo caso. naturalmente. I'effet 
to stereofonico) costa 750 lire 
contro le 480 cut gli stessi 
Fabbri avevano abituato con 
la serie dei Grandi musicisti. 
71 maggior costo i dovuto an
che ai diritti oVautore che per 
tvtte quest* composizioni SUM-

Bela Barlok 

sistuno, e fors'anche alia mi 
nor convinzwne. a quanto ci 
dwono, deqli editon circa una 
popolarita delliniziativa pa 
raqonabile a quella dei Grandi 
musicisti. 

In cambto. c'd un maggior 
dispendio di mezzi tecnici c 
grafici, e da questo punto di 
vista il primo fascicolo. dedi
cato a Debussy, e davvero 
apprezzabile. Se La musica 
moderna vuol puntare su un 
pubblico relativamente piu ri-
stretto e piu < specializzato >, 
anche il taglio critico potreb
be tentare un suo piu oriqi-
nale contribute: il commento 
di Alberto Mantelli sull'im-
pressionismo e Debussy d ot 
timo ma non arrischia nuove 
angolazioni. per riportare. 
cioe. Debussy nella probl°ma 
tica musicale attuale Un'm 
daqine. ad esempio. ?vl rap 
porta nuovn fra la musica 
ortentale e Dehussu m vista 
dt quel qenerale passaqqio dal 

Claude Debussy 

carattere totalmeite tempara 
le a una dimensione spaztale 
effettuato dalla nuova musica 
avrebbe per-nes.so di rtascnl 
tare Debussy m una chiave 
put attuo'e e stimnlante 

Nonas1 ante queste riserve. 
I'imzinUva e atremamente 
interessante, soprattutto per-
che cerca per la prima volta 
di itabilire un contatto fra il 
pubblico piu vasto e la musi
ca moderna: e felice £ Video 
ii non escludere da questa 
definizione le altre forme di 
espressione musicale che non 
siano quella della musica co-
siddetta classica. In questo 
senso. comunque, permane in 
Italia un atteggiamento ari 
stocratico, perche' a queste 
« altre » espressioni musicali 
viene concessa una parziale 
ospitalita « a lato ». mentre e 
oqqi chiaro che. ad esempio. 
il jazz, storicamente e cultu 
raimente. non pun considerar 
<t* un'esperienza margmale 

I'jor Stravinsky 

deli i (iltrn t music ri <> imti im<> 
di consequvnza icntr luiuidnto 
m un nppendui' della * r/nisi 
ca moderna > 

Al di fuori detla sua disru 
tibile orqaiiwita. L.i mu'-ic-n 
modelnd. ripetiamo puti as 
Soli pre una (/rnndp tuitzi'i 
ne, per la scarsezza e spesso 
la difficile accessibility at da 
cumenti. cioe ai discln e al 
lora anche il prezzo del fasci 
colo, a mano a mano che ci 
si avvicina alia musica d'nqqi. 
riacquista una sua economici 
ta. Specie se si ricorrera - ma 
la scelta nnn sara sempre rosi 
ampia e spesso, quindi. sara 
inevttahilmcnte azzeccatn — 
ad interpretazinni enme quelle 
del disco dedicata a />ch(/svf/ 
(Prelude a I'apres muii d'un 
fauiip S\ rm\ n Smh H< tu • 
masque) dnve si nsmlta •! 
qrancle flautistn So crinri Gar 
zclloni 

Daniele lonio 

notizie di poesia 

/ versi di consume » 

L'attnbuzione dei Prix de Poe-
sie de.l'Accademia francese a 
Georges Brassens non pote\a 
non rallegrare i letton sempli 
ci per i quah « la can7one e la 
poesia di massa ». costernare i 
letton delicati e < prov\eduti >. 
sorprendere tutti. Se ne pud 
pensare ci6 che si vuole. ma it 
smtomo e importante e. forse. 
grave. Testimoniando la cnsi di 
un certo settore della produzio-
ne poetica. indica forse la cre-
scita di qualche fenomeno so-
c a'e piu importante? I segni 
non mancano e c"e gia ch. in 
Franc a reorda gli espenmenti 
d: Preiert Q icnrau e Aragnn 
che hanno riavvicinato !a poe= a 
al a canzone e ^'to.inea i! fatto 
che B'a*.sens ^pppire ron ix>5=a 
certo coi=!:derar5i a iuel'ftd 
poesia contemporanea. non a*> 
bia c oe una s-ia «scnt'ura ». 
tuttavia ha una «ensbi .ta e una 
filosofia coTiuni ma non volaar. 
e ha trovato certi accenti ecce-
tereccetera S; npropone in so-
stanza d problema della poesia, 
della sua permarenza m temp 
di divorzio lejral zzato. ormai. 
con il pubblico Poe"sie au chan
son? si ch:ede Pierre-Henn S • 
mon deTAcademie Francaise, 
e Mam Bosquet riconosce il 
ntardo statist co di uia tentr.a 
d*anni o-ma- «tah-I:to per e ;pe 

| nenza pr.ma che I p lbb KO 
co'*o r:tw-,o^ca \ <-K>- po^ti Î e 
tre 'eryieiro tnd vd.ia'e n Frat 
c a — la po^5 a rroezna'a ne le 
ncerche ii : nffiiaszo: a ^oes ^ 
iTioesna'a =ociaimente e 'a ioe 
« a < d: nuova rottura » che ten 
ta forme senza siffn ficato ma 
che cercano un sen^o una di-
rezione fisica alia loro o-ean z-
zazfone matenale — si po*,*>no 
n«contrare in fondo anche n 
altre aree geoifranche o m'tura 
h. Ma e proprio da queste tre 
divergenze che parte !a « restau-
razione > della poesia come pro-
dunone di mas^a per il con^umo 
e la <ua dezradazone al Iivel'o 
vnoro Per lo meno qie'ta e 
una in'envetaro-T* '̂iffic ente 
mente ooorente de, fenomeno 
Der nro^o'^i en-ne 'P-ve î Pier 
re Seehe-s ed 'ore che 1 chiara 
apertamente -1 «uo « -ervizo di 
poe«ia » e che ha puhbheato 'e 
canzoni di Georges Brassens e 
df Jacques Brel nella «tes«;a col 
lana di Ponge e Michaot. non 
si lamenta dell'udienza del pub
blico: la produnone di libri di 
poesia rappresenta la metA del
la sua cifra d'affari. e l'lnta-

ressc tie! pubblico france^- -..K--
cialmente giovane. e cre-i en;e. 
seppure non raggiunge I ampie/ 
za del pubblico di poes a che 
conta l'Amenca de! sud Si par 
la d'altra parte di Theatre pot 
tique. in Francia e non so'o in 
Francia. Concerti dt poesia. ca] 
fe poetici. club di amici della 
poesia. meetings e palcoscemci 
dt poesia s. moitip'icano in tut
ta Europa: dallMccadem-e di 
poesia di Monaco e di Berli-
no-est al Theatro Semafor di 
Praca. dai caffe di fH>e;,a rro-
sconti con i rec ta'.s * al'a ch-
tarra » delle canzoni iirich" d 
Okudg ava ai cabaret 3U:!r,ici 
e ai pa'co=een c 'jnche'r^i w 
lacchi i'liroVavi he 21 o m 
rie^i ecc In C^ro^'o.-acch a i 
societa e^.trice 11» ; c - t*o*c 
cecoslovacco» ha rvrrs no fon 
dato in Cluh Ji rw;»a i r i 
membn si imnecnaTO a com 
prare osmi anno tre voum di 
una co'!erone di pô = i moo 
d-ale accompaffnati da un s^s 
cio e da un m cro=o'co Gli 
iscritt sono c a trentam'!a e la 
tiratura media d. questi Lbn e 
di una ventina di m fflia a d, 
corre Puno Q ie:fanno n tutta 
l'Un:one So\ .et ca < enrnvane 
dt poe'ia» hanno n-^rco-so !e 
rer>jhh'che -n ora=-one rfe o 
am \r'=i* o •'e! a m-c 'a 4.\ P i 
=ck n rw 'i"n •r\'?'a «r" "nni 
-Iq B- an=«c o Ov-' .2 i M ha>.ot 
=Vo e r^cco^ "T'O t:i en^e d 
Hoc ne di mi? a a i p*,*='v-i-
•>?m ro'ta a't.>rro a"e dec'a 
maroni ora'o-ie e\i'isc'vrk an* 
e a'"e ch tarre de: tw-t -can 
to-i 

Una rearone a'la d.'tnizone 
de"a vecch;a norone d: poe*ia 
operata dalle avanffuard e sto 
rche e dalle avanffuardie po«tti 
me? N'on <sOiO questo. <;e 5i pen 
<a al'a ricerca di un nuovo 
contatto ooes;a nubbl-co te.itata 
anrhe da <scn"ttori come Gunther 
Gras^ con le poes e îl!'»'mpo 
tenza dell'arte e «ul navilm o 
«e *i «>ciio"o 'e ten.<ion or»er-» 
••ve dei fo't sonas o ^e"e * 'i 
nca ro'sp » n 1* can7on en d 
tvNve^a daff'i ^ i * t'n t< Oi'ti 
mi e«n*r merti" Sounds oi Cnm 
vu* ») a!V dn? Ge-man e Von 
si d ment'chi che fra i neiri d< 
Har'em e dei ehett' nrco'ano in 
oue«te «ett mane g'l ult'mi ve'" 
d'neditO scrittl da I^angston Hu 
ghe< prima di morire. dedicart 
a Stokely Carmfchael: e Lo jfaro 
cercando I cid che non ho mat 
frorafo / rid che non so ma che 

io'i o I mi che ri<'i e f»<»''c qui 
attorno I perche \o ero stato 
scomcAto I da quel g-orno pri 
ma dell ultimo > che era cost 
lunao I da d m^niicar o quando 
fu passato i IO ho qun^i d.men 
ticato I si che co~a non ho mai 
trotato I ma to so che deve e?-
serci I in quilche posto qui 
attorno I tu vwi nel Bronx I 
cosi dice la genie ! Stokely I e 
io ho sempre vissuto I amm< 
nando sulla tua I ^trada"* I ??' 
/ " ' / > Mi nell'al'ro conti-
nente amer.cano — non si c\v 
mentich; neppi-e questo — il 
poe*a m-st ro F.rne**o Cardena 
hi fond^'o jna TOTI n;ta con 
'emp at x a e yvt'ca racenz -en 
do ne a >n ô a nf4 aro di 
\ carasja .-VKti e 'i«m n ('i 
h'iona \oonta n onte a!Ti*to on-
tani da!l'imr>^2no rAO-izonaro 
i-panoarrpncano general, /zato 
(si icda. come doctmentaz one. 
l'antologia dei trentaquattro poe-
ti suiamencan nun t; a Va-
radero in Cuba per 1'incontro 
centenario con Ruben Dario 
pubblicato sul numero due di 
Carte segrete) Mentre in Ita
lia. siamo arnvati pers.no al-a 
poesia ctnematografica con la 
c Ballata per Anthony Mann » di 
Gianfranco Albano apparsa su! 
numero 3 di « C nema e fi m ».. 

Fe^om°ni ex'ra 'etteran di p»i. 
ro intere^e JOC,OO2 co o d or-
ffan Ziarone c J t i-a e <'in2'oba-
men:o de! a ooe-a ne -uo pos-
e b !e aspe-:to .1 p'odo:to d. m2s 
«a fra 2,Ij 02?etti d- consjmo). 
oppure ncerca d. njove i men-
sioni di nuovn rapporti per con-
trastare !a tendenza a qje! tipo 
di s m e d o ?i'enz:oso dell'arte 
come creaz one che. secondo Mo
ravia (sul numero 6 di N'uori 
Argomenti). c prepar2 t. terre-
no ah'arte come prodo».to » c.oe 
la parado5sa!e conversenza. nel 
mercato delle dje inee di op-
posiz:one? I nuovi c prozetti d. 
poes a i che app3:ono su De.'fa 
o su Wa'eholae con i'es'remi=ti 
ca teo- zzaz one le*. a comb na 
to-ieta «c erufi .< o -po-imenta 
!e — poesia ex rr.ach<r.a ma st 
- au'or-zzano a r p-opors i! 
prob.ema con il rr.as- mo 1 -pre 
tfiud'catezza possb: e- puA La 
poesia sfuffcjire a.Ia sua offset 
tificazione <enza trad rsi c farsi 
c consumare > nei caffe e neg'j 
stadi? 

a cura di Gianni Toti 
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