
Lunedi l2giueno 1995 Cultura runila^ paginal 

tr 

L'INTERVISTA. Tra ombre e natura: i luoghi della ricerca del fotografo Franco Fontana 

• MLANO.il colore esplode lumi-
noso dairoscurita densa delle om
bre, si dispone gionsamenie hi 
scintillanli piani geomeOki, quasi 
che le forme stesse ddle cose fos-
sero lattesoto di lineeecoJore: nel-
le fotografiedi Franco Fontana Tin-
tettettualistico bianco e nero non 
trova spazki. -Per me il colore e 
placets, vHolitA. musica, sensuali-
la. Non si dice forse una "giomata 
grigia" per Indicate un gkwno hi-
ale? E allora peche togliere U colore 
dalle immaglnl?-, racconla Franco 
Fontana. In «ffetti neUe sue loto-
grafie Ipercolorate - esposte fino a 
qualche settimana la aH'Aranciaia 
dl Colomo In provincia di forma e 
ore raccolte nel llbro •Franco Fon
tana", Federico Motla Editore, con 
un interessante lesto inlrodunlvo di 
Raminto Cualdoni - il mondo si 
mostra in technicolor, mat sfiorato 
da giornate ptovose o griglastre. 

Fonlana parte dalla realta, ma la 
trasligura in modo sintetico, spin-
gendo II colore al limite di un allifi-
cbso sovratono e gktcando ambt-
guamente <ra rappresentazione 
rnlmefka e astrazione, Un'astra-
zlone nata per sotOazlone, toglien-
do dalle inquadrature tutto c>6 che 
puo create dWurbo, per portare 
i'oggeooal massbnodell'intensita. 
Egli eBmina quasi del tulto la pro-
spettiva, perche e pifl interessato 
alle superfid cotorale degli ediftcl 
che non aUa loro relazione spazla-
le. Trasforroa la profondita del 
paesagglo in una seria di linee co-
torale, in plain spfcchidi (ewucie 
figure rappiwentate, quasi estrafle 
a foraa dai loco contesto, non ri-
mandonoquindi piu alia profondi
ta deHa sloria, non rammenHno il 
prima e il dopo: divengono enota 
Indlpendentl, immerse in un pre-
sente etemtezalo. Le sue fotografle 
e come se dicessero: le cose non 
hanno unsigntficatonascosW oar-
cnefiplco, la loro anima e fatta di 
apparenze, superfici, strutlure, li
nee e colore, Reciso II legamecon 
il vtssuto slorico, queste immagiiii. 
anziche apparire piattamente * 
dascaBche, assumono una mfete-
riosa valenia perturbante, come se 
volessero laicl intuire I'ehigmallci-
la del leale. Soprattuflo nelle foto-
grafte meglio riusclte dagK spazt ur-
banl, t'ambigua supermateriallzM-
zlone delle cose. realizzata da Fon
tana, sembra rimattdare alia piNu* 
ra metafislca, Come neUo sguardo 
metadslco e assente 1'uomo come 
soggetto, cosl nelle fotografle di 
Fontana al posto degli uomini 
compaiono le loro ombre, corpi 
notxorpi senza tempo, ne sloria. 
•Fotografo le ombte pemhe sono 
una sorta di melatora, sono una 
ptesenza In assenza - spiega Fon
tana -. St caplsce che la c'e qual-
cuno, ma non si sa chi *», 
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Non ho messo In posa nessuno. In 
America capita spesso di incon-
Iraie gruppi di persone che se ne 
stanno assieme senza stabilire 
acuna relazione umana tra loro, 
in una sorta di solirudine di grup-

• Esistefraigenerileiteraiila-sa-
lira» die si e&ercira generalmente 
(a parte i casi privatJ) contro le 
manaestazioni piu ridicole o insi-
pienli del potere; ma quando que
ste roanifestazioni arrivano a una 
condizione di pericoio lolale e a 
imminent! conseguenze dramma-
tidie. allora la satire, o la poesia 
satirica che e il caso che ci riguar-
da, cample un passo avami mulaii-
do misure e accenti e pud dhenta-
re "poesia contro-. Per tntendeisl, 
altro 6 il Gtustl che satlreggla il t « 
TravicellO" altil sono Dante contro 
Alberto Tedesco o Petrarca contro 
i itedeschi turciik quando to sde-
gno supera la voglia di riders e la 
parola si carlca di violenza. Forse 
siamo at punto die qualcosa di si
mile sta accadendo anche nel B'or-
ni noslii se esce un'anlologia di 
Poeti contro che reca a completare 
I! litoto II nome di Berlusconi. Mi 
pare non cl sia molta voglia di 
scherzare In queste pagine. n6 mai 
come oggi la parola poelica ha la 
possibility D II doverc dl alzare la 
voce. 

Ce io splcga pertettamente nellfl 
pretazione Rllppo Bellini, centran-
do proprb sulla wofa i l senso del-
I'oggi berlusconiano che Uiltl gli al-
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Franco F a u n a 

«I1 mondo? E un colore» 
La «poetica del colore»secondo Franco Fonta
na: «Non si dice, forse, "una giornata gri-
gia"per intendere triste? Per me, invece, !a foto-
grafia e gioia». II celebre fotografo si racconta 
parlando di ombre, di citta e di natura. 

•rauoL* 
po. Chluse nel loio mondo solita-
rio le persone finiscono cost col 
sembrare tanti manichini senza vi
ta: io mi limi'o a cogliere questa 
impressione. 

M M C » qata* m torora prosfl-
M*«* t t»* l la ta ie l i i imM? 

Non progetto nlente prima laccio 
e poi penso. Pensare prima di ta
re. vuol dire costrurre con la me-
moria. e la memoria non alula la 
creativita. peiche condiziona 
uoppo e porta a rifare lotograiie 
gla lalle da albi. La creativita e ri-
voluzbnaria: distrugge quel che e 
stato latto nel passato e crea qual
cosa di nuovo. II vero artista parte 
della realta per ricrearla. per larla 
vede come nessun altro I'aveva 
mai fatta vedere. Non a caso Pi
casso ha detlo che I'artee la bugia 
della rerita. Ma per (are cpieslo bi-
sogna riuscire a liberate la propria 
sensibilila e imparare a esprimer-
si. Ognuno di noi ha un grande ca
pitate creanvo: si Iratta di saperlo 
riconoscere e ulilizzare. Durante ' 

ivorkshops, che tengo da anni in 
tutto il mondo. cerco di tar capire 
che la meta non e fuori. ma dentm 
di noi. to non insegno come si (o-
tograla: aiuloa far vedere le cose. 
ma lascio all'allievo II compile di 
uovaHe. 

AtrMtoMm moJU totojrarl «M»-
M tonuado Ma mMchlne M v 
gntflcht dl f n i v wmator p " 
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cna mtccMna utv a corna t l rap-
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Ho un rapporto immedialo e dl-
reno con le cose die mi circonda-
no. Ci sono lotografi che. prima di 
scattare. vanno sul posto per gua-
rare e capire; io invece inizio subi-
to a lavorare, Per me lotogratare 6 
una gioia, un modo per stabilire 
con la reana un rapporto intenso. 
quasi amoroso ed erotlco. Ma £ 
un rapporto Iragile. legato atl'atti-
mo della visione. Se dovessi folo-
gralare con il banco ottico, uuan-
do finalmente avrei sistemato tut-

to, i'emozione se ne sarebbe gia 
andato via. Cos! prererfeco le mac-
chine vetoci, magari autotocus e 
dotate di zoom. 

Fal an etafX) aHmmarSatatta 
daa> a|«anla appua la tua an-
magW aawarano aatramawan-
( • MMHMB, eon ataM (BorwW 
d dolalldl aa a^uanlo conpa-
allnju parfalia- Coma wari aat 
ottanawalaamaltair? 

Compio un'operazione die si po-
trebbe defmire Cogliere per ag-
giungere»: toigo dalle immaglni 
tutti i partlcolari di conlorno e gli 
elemenii che possono disturbare, 
per dare unite all'immagine e per 
fardivenire protagonista loggetto 
prescello. Eliminocidche confon-
de Io sguardo, per isolate I'ogget-
to nello spazio e nel tempo. In 
questo modo cerco di dare signili-
cato all forma, perche & la lorma 
che tdentlflca le cose. Signiflcare 
le forme vuol dire, infatti, darvila 
alle cose, liberarle dagli tapelli 
che le coprono. A me non interes-
sa fotografare il paes^jto della 
Basilicata, della Lombardia o del
la California, ma il ipaesaggkn. 
Rappresento un luogo esislente, 
ma Io reinlerpreto fino a trasfor-
marlo in una sorta di paesaggio 
del mondo. in un'immagine musi-
cale, astiatta. 

l a taa hnnacM catturaaa la 
tCuardo aneko par H lam forte 
knpatto coWWteo, Unto cha 
moltl i l anno chloilf coma n ad 
ottanara coW coal tatvru 

Nessuno si chiede mai che pen-

nelli usava quel tal artista per olte-
nere certi risultati, quindi non ca-
pisco perche tanti si domandino 
come ho fatto, anziche guardare 
le mie immaginL Se i! blu esista 
nella realta, Io posso riprendere; 
se invece non c'e, non ci sono 
trucchl fotografici che tengano. 
Certo £ piu. difficile fare lotografie 
a colori die non in bianco e nero: 
il bianco e nero ha una sua magla 
intrinseca, petche gia in partenza 
trasTigura la realla, mentre il colo
re la registra cosl come appate: di 
conseguenza richtede dai fotogra
fo un maggiot lararo di interpreta-
zione. Ma & proprio questa sfida 
che mi attrae: per me il colore e 
un fatto primario, un bisogno vlta-
<e e un piacere sensuale; ma e an
che un'occasione per far vedere le 
cose in modo differente. carican-
dote di mlstero e suggestione. 

HalMgg)untola ttotariaU grade 
al tod paaaatf aauMH, au II 
ael cbnaatata anoha col nadrt, 
eon la Movafla pabMfcttarte * 
d raoda. taWa unaacalta? 

Sono specializzato in nienle e in 
tutto. Se ognl mattina dovessi fare 
solo loto di mode, cambierei me-
stiere: per me la ripetiuVita 6 mor-
te. mi piace ricevere sUmoli dalle 
situazioni piu diverse, guardare il 
mondo con curfosila e sperimen-
(are cose nuove. Avrei potuto fare 
paesaggi per tutta la vita e viverci 
di rendita, ma ho preferito conti-
nuare a rischiaie. 11 Del Io della mia 
vita £ che non programme niente, 
ma tutto e fotografia. 

L'ltalia di Beriusconi e del dominio della televisione in una raccolta di liriche 

I poeti ritrovano la parola contro» 

RITRATTI 

Frank Zappa 
Itfiglio 
adottivo 

di Rabelais 
M M 

S ULLA COPERTrNA PI uno dei piQ im-
portanti lesti di musicologia tradotti in 
italianS * questi uBimi annie'e unlm-

maglne che raffigura un muro con su scritto 
•fiockotogbts go home*. II libro, edltodi recenle 
dalla Ctueb, e opera di Philip Tagg e si tntitola 
ftvmto-Mustc Da Kojak al Raoe. Lo slogan che 
campeggia ainacoperfiria di questo ponderoso 
volume dedtcalo alia teaoria e all'analisi della 
galassia pop music, e folgoranie:sintetizza I'im-
barazzo deHa musicologia scientjfica di fronte 
aUa vicenda musicale di questo secolo ma, al 
tempo stesso, trasuda la congenita osfflba rerso 
ogni sorta di accademismo dl una musica nara 
comesooocuftura, I'insofierenza a larsi studiare 
e vivnezionare in laboratorki. Questa contrad-
dizione rHoma in balloogni qual voltaci si im-
batte nei rinevo slorico ed estebco della musica 
popo rock. Di fronte ad essa i raffinali suumenti 
inlerpretativi coilaudati da generazioni sulla 
musica del passato si rivelano sterili, senza perO 
che se ne siano individuaH di nuovi, capaci di 
dare conto e dei chimismi di questa musica e 
della straordinaria capacita di dare voce alia 
coscienza contemporaries. 

Unotizia che la Rykodiscdl Salem (Massa
chusetts) ha awiato la pubblicazione in corn-
pad disc di una •definitive editionxJell'opera di 
Frank Zappa, non riguarda solo i suoi (ans. 
Questa riedizione deHa produzione discograli-
ca uifficialei'del compositore di Bartirnore viene 
mohvala con I'esigenza dl render disponWIe 
la sua musica m una versione accuratamente 
desunta dai master orginali o conforme alle 
scelte ultjtne deH'autore. I giudlzi formulabili su 
questa Iniziatrva di edltoria discograltca si di-
spongono ideahnentesu due poll Da un lato la 
sipuOconstderareun'astutaoperazionedimar-
ten'ng.0all,altTo,ilvarodiq^i^2vpa£finort 
pud essere letto come un evento che mette a 
nudo alcune delle gia accennate questkini (o 
forse -la- questione) della muacobgia contem-
poranea. II dismleresse quasi compfeto per 
questi aspetti delta creazbne musicale, la loro 
estromisskine dai govemo del tratti estetica-
mente pertinent!, fa parte della lornta mentis 
delle discipline muskxiiogiche iradizionali abl-
tuate a individuare criteri di arialisi e a formula-
re giudizi di vakire sulla base prioritaria della 
pagina musicale scritta. Da questi presupposti 
discende quella convinzione cosl sardamente 
radicata In ambito musicobgico, che vede nel 
prodotto discografico nient'allro che un manu-
fatto di natura commercials Non di meno, si va 
facendo sempre ptO acuta la consapevolezza 
che il retaggb del sapere musicale eurocolto si 
mostra incapace di affrontare i lenomeni piQ ri-
levanti della musica contempoianea. Ffenome-
ni che. in larghissima parte, si originano al di 
fuori della comunita musicale di tradizione sto-
rica e 11 cui signif icato ha ormai vistosamente cl-
trepassalo I'ambito puramente sociologico per 
incidere in modo determinant* nella vicenda 
arnstica di questo secolo. 

Frank Zappa e la sua musica, posb come so
no alTintersezione di strati cultuiaii diversi e an-
tagonisti, rappresenlano uno straordinario coa-
cervo di problemi la cui indagine sarebbe un 
esercizio quantomeno salutare per un sapere 
musicale che volesse dawero accettare la slida 
del presente. Scontrarsi con il fascinoso diso-
rientamento che genera un'opera estremamen-
te complessa e enigmalica come Civilization 
Phazelll. uscita postuma pochi mesl fa; prende-
re alto c calarsi all'intemo della raffinalisslma 
disciplina tecnologica di Zappa, della sua in-
cessante ricerca inerente la qualita sonora della 
sua opera; indagare le metodiche die gli hanno 
consentitodi altingere aunvimiosismotrascen-
denlale della performance colteltiva. awertire 
la necessita dl una filotogia di segno totalmente 
nuovo, applicata al testo sonoro. Tutto questo 
ci sventoia sotto il naso Frank Zappa, Punrop-
po, per il momento. siamo ancora lermi all'im
magine innocua del glullare di genio. Ma poi-
ch6, come glullare, Zappa assomiglia molto da 
vicino a un Rabelais del XX secolo. speriamo vi-
vamwite che i rodtotogisis tengano duro e non 
se ne tomino a casa. 

aniLuara MANACOIIBM 
trl sensi comprende e condiziona. 
una parola mortficata e svenduta. 
die trasmetle valori tmccati e mi-
ttzzati e ctea una ricezione aoillca 
e Irriflessa, e si fa allegoria del di-
sprezzo della cultura e slrumento 
di un'ideologia adialettica e inle-
gralista. La diagnosi ci sembra cor-
relta e tanto pifl in gioml in cui, co
me abbiamo visto, alia batfagl ia su i 
referendum molti hanno replicato 
soslenendo che di fronte ai gravi 
problemi della disoccupazione. 
della svalufazione, ecc. petdete 
tempo e forze per un fatto cosi 
marginale sembra erroneo e quasi 
ridicok). E non ci si rende conto 
che nel mondo di oggl. sempre piO 
mondo della comunicazione. la 
porofa (che i per grandisslma par
te tv) non e pifl un fatto seconda-
rlo e marginale ma e divenuto iatio 
strulturale 

La parola, dunque; se oggi ci lia 
ponalo -verso il punto estiemo del 

conflitto civile e cuhurale*, ad essa 
spetta parallelamente II diritto e il 
compito di intervenire per denun-
ciare, correggeie e rovesciare, per 
quarilo possibite, la situazione. An
che la parola dei poeti, o torse so-
prattulto, se quella dei politic! irop-
po spesso e coinvolla, anche 
quando le inlenzioni siano diverse, 
in una pronuncia stereolipa entio 
un gioco spesso poco produtlivo. 

Che cosa voglia dire la parola 
poetica •contro" non e facile da 
chianre pokhc sua prima condi
zione £ - ne potrebbe essete drver-
samente data la sua basilar? nwn-
dkazione di llberta e di inlelligen-
za - la diversila della scriUura, I im-
ptevedibilila degli accenti, dei tit-
mi, persino delle lingue che posso
no passare dai colto al popolar-
dialeltale. Ma I'inlento comunc e 
chiaro. riprendersi la parolo. batie-
re la imrola falsa, quella - to si ft 
{letto - allegoria di un mondo (al

so; con la scoperta - owia - che 
non esiste un modelto unico e ob-
bligato ma tl suo moiliplicaisi nel 
i'impeto dello schemo e della lab-
bia contro il nfeliccirj" beriusconia-
no di cui pada Roberto Di Marco in 
un altro brano intioduttivo. 

Ecco allora ia canzonetta quasi 
settecenlesca dl Mario Lunetta che 
non a caso ci mette sopra una cita-
zione di DiderOI: "Fnzzi, lazzi e 
baccala ' Berlusconi eccolo qua! / 
Se mi dale un solo spot.' non vi pa-
go e non lo mot / Ma se me ne da
te cento, .' non vi pago e non mi 
pento!-. Ecco le parole in libera di 
Stelio Maria Martini, l'«ipertesto- di 
Di Marco; ecco il testo di Paola 
Campanile die ulilizza un pro-
gramma elettnralc; i versi indignati 
ma in Forma quasi classicheggiante 
di Anna MallaieraequellidiNadia 
Cavalera the parte da una citazio-
ne provenzdle e arriva ad una iun-
ga versi licazione fatta anche di ire-
razioni, e ancora. i -poemeltii- di 
<iaetano deili Sanli. di Cartnine Lu-
brano (curatore del volume che 

esce con la sigla editoriaie «Tena 
del Fuoco»> con un po' di lombar-
do e molto napoletano, di France
sco Muzzioli con il suo -sputaspol", 
di Sandro Sproccali; «tta lunde 
dell'ola di stadi general! / s'affoga 
fame e fume™. O, al contrario, i ful-
minanti interventi di Cesare Vival
di; "Oggi iI fascistno ha ilvoitodun 
commesso / viaggiatore"; di Gian-
franco Baruchefo conho -quelle 
facce iinuali.' di anoganli imboni-
tori-: di Edoardo Sanguineli con 
l'«ecotoplasmo eterica emi(tenza« 
da una parte e gli "iTali idioli. iper-
marketizzati" daD'allra. 

Non vada a cercare il letlore la 
bellezzaeslelica. se mai ha un sen
so. ma I'amialita del dire come va-
iore assolulo in se, die si esercita 
con milte votii ma una sola fistono-
mia. quella di chi ha le ideechiare 
sui giorni nostri e lo dice con tutla 
la voglia dI cambiaili e una non ca-
suale preoccupazione primana. 
quella di non usare la parola di chi 
continuamenle la parola slessa tra-
discc. 

Anofbi e ontriaud per HpeltHrc la ihiarni 4 0 SV 

adkoriale 
G. Buffo, Una politics senz'anima? 
otservatorlo 
II travaglio delle sociatdemotrazie 
L Casietiina, Una esperienza in discussions 
H Scheer, La Spd Ira confliuo e consenso 
K. Cnoies, IILabourParryerorizzontedel socialismo 
M. Monoreo Periz, II Psoe; riformismo senza rifotme 
B. Amoroso. Paesi scandinavi; fine del palto sociale 
A.M. Merln. Fiancia; finalmente socialdemocratlci? 
labwatorto cahurale 
J. Cronin, Joe Slovo, comunisia in Sud Afrka 
D. Booihman. Scienza e traduciblliti in Oramsci 
E. SangwMti, S, Sproccali, F, Sertoli, 
Due svanguardie a confronto 
Riletture 
C. Liguori, T. Hobbes / Leviatano 
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