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GIOVANNI
FONTANA
BIOGRAFIA

Nato a  Fros inone nel  1946,  poeta ,
per former ,  ha  esper ienza d i  let teratura ,
ar t i  v is ive ,  archi tet tura ,  teatro ,  musica .
S i  def in isce  pol iar t is ta .  
G ià  teor ico  del la  “poes ia  pre-testuale”
(1984) ,  nel  2008 formula  l ’ idea d i  una
“poes ia  epigenet ica” ,  sostenuta  con
numeros i  saggi  sul l ’a rgomento ,
pubbl icat i  in  I ta l ia  e  a l l ’estero .   
Tra  quest i ,  i l  volume Epigenet ic  Poetry ,
curato  da Patr iz io  Peter l in i ,  edi to  da
Mantanar i  nel  2020 in  occas ione
del l ’omonimo progetto  d i  insta l laz ione
sonora  e  v is iva  negl i  spaz i  del  CIPM
(Centre  Internat ional  de Poés ie ,
Marsei l le ) ,  con i l  sostegno del l ’ I ta l ian
Counci l .  Un prof i lo  acust ico  sul  tema è
of fer to  da Epigenet ic  Poetry ,  un LP
usc i to  a  Los  Angeles  per  l ’e t ichetta
Reci ta l  (2016)  e  dal  CD Cel lar ,
compi lat ion a  cura  d i  Sean Mc Cann,
pubbl icato  per  i l  decennale  d i  quel le
ediz ioni  (2017) .
Prat ica  la  scr i t tura  intermediale ,
producendo l ibr i  d ’ar t i s ta  (1967-2024) ,
opere  sonore (1967-2024) ,  pro iez ioni
d inamiche (1978-1994) ,  v ideopoemi e
v ideovoci feraz ioni  (1984-2024) .  
Tra  le  real izzaz ioni  d i  p iù  ampio
respi ro ,  la  p ièce radiofonica  Le droghe
di  Gardone -  S t rateg ie  sonore  su l l ’a lcova
d ’annunz iana  (59 ’ .00 ’ ’ ) ,  commiss ionata
dal la  Fondat ion Louis  Vui t ton d i  Par ig i
nel  2016,  l ’opera  e let t rofonica
Piedigrottesco (2005-2020,  con Luca
Salvador i  a l  p ianoforte  preparato) ,
Poema Bonotto  (2015) ,  v ideopoema 
pubbl icato  in  USB 

dal la  Fondazione omonima,  lo
spettacolo  ZZZOOOMMM!! !  a l  Teatro  d i
Porta  Portese (Roma,  2023) ,  le  jam
sess ion d i  Jazz  poetry  (2023-2024,  con
Umberto  Petr in ) ,  i  concert i
e let t roacust ic i  con i l  pol is t rument is ta
Luig i  C inque (2022-2024)  e  molto  a l t ro .  
La  sua produzione sonora  è
documentata  in  una vasta  d iscograf ia .
Negl i  anni  Settanta  in iz ia  la  sua
col laboraz ione con Adr iano Spatola ,  che
gl i  pubbl ica  Radio/Dramma  (Geiger ,
1977) ,  testo  che s i  pone t ra  poes ia
v is iva ,  part i tura  d ’az ione ,  l ibro
d ’ar t is ta .Nel  1978 entra  nel la  redazione
di  «Tam Tam» e  in iz ia  a  f requentare  i
ter r i tor i  del la  sper imentaz ione poet ica
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internaz ionale ,  col laborando con i  p iù
s igni f icat iv i  esponent i :  da  Dick  Higgins
a John Giorno ,  da  Henr i  Chopin a
Bernard Heids ieck ,  da  Ju l ien Bla ine a
Jean- Jacques  Lebel .  Partec ipa a
cent inaia  d i  fest ival  d i  nuova poes ia  e
di  ar t i  e let t roniche ,  da  Par ig i  a  New
York ,  da  Tokyo a  Shanghai .
G ià  nel  1981 Arr igo Lora  Tot ino lo
def in isce  come «uno dei  migl ior i  poet i
sonor i  i ta l iani» .  Secondo Chopin è
«del la  s tessa  scuola  d i  composiz ione d i
Paul  De Vree e  come lu i  c i  cat tura ,  ma,
in  p iù ,  ha  una voce superba» (1983) .
Senza mezzi  termini  per  Spatola  «è  un
maestro» ,  addi r i t tura  «diabol ico»
(1988) .  Heids ieck  scr ive  che «abbiamo
molto da imparare  dal  suo
combatt imento t ra  la  voce e  l ’assenza»
(1989) ;  P ier re  Garnier  sottol inea la  sua
«conquista  d i  l ibertà»  (1999) ;  per
Gerhard Rühm «la  sua poes ia  sonora  è
st raordinar ia»  (2003) .  
S i  è  occupato d i  scr i t tura
drammaturgica  e  d i  regia  teatra le .  Ha
di ret to  un propr io  laborator io  nel la
seconda metà degl i  anni  60 ,  f ino a l
1972-73,  per  dedicars i  poi  a l la
sper imentaz ione poet ica  in  tut te  le  sue
forme.  Nel  1972 è  t ra  i  fondator i  del la
r iv is ta  «Dismisura» .  
Col labora  a l le  moltepl ic i  at t iv i tà  del
Mul ino d i  Bazzano con Adr iano Spatola ,
Giul ia  Niccola i ,  Corrado Costa ,  Car lo
Alberto  S i t ta  e  numeros i  a l t r i  poet i  ed
art is t i .
Partec ipa a l le  antologie  «Geiger»
(1977-1980) .  Nel  1978 entra  nel  nucleo
redazionale  d i  «Tam Tam»,  la  r iv is ta
fondata  nel  1972 da Spatola  e  Niccola i .  
Con loro  e  con Arr igo Lora  Tot ino ,  Mi l l i
Graf f i ,  Sergio  Cena ,  Agost ino Contò e  F .
T iz iano,  cost i tu isce  nel  1979 i l  gruppo
«I l  Dolce St i l  Suono» .
Dà corso ad intense at t iv i tà
performat ive  d i  tagl io  intermediale ,
anche impiegando ef fet t i  v ideograf ic i
l ive .

Lavora  nel le  redazioni  d i  «Al t r i
Termini» ,  r iv is ta  d i ret ta  da Franco
Caval lo ,  e  del l ’audior iv is ta  «Baobab» .
Dal  1982 al  1992 col labora  a l
semestra le  d i  r icerca  let terar ia
«Anterem».  Dal l ’1983 al  1986 è
redattore  d i  «3Vi  Tre» .  Con
quel l ’e t ichetta  pubbl ica  i l  45 g i r i
Poema Larsen ,  caval lo  d i  battagl ia
del l ’a t t iv i tà  per format iva  degl i  anni
Ottanta ,  che culminerà  in  vers ione
scenica  a  Par ig i ,  a l  Centre  George
Pompidou,  nel l ’ed iz ione d i  Polyphonix
del  1989.  
Nel  1987 fonda la  r iv is ta  d i  poet iche
intermedial i  «La Taverna d i  Auerbach»
e nel  1996 l ’audior iv is ta  «Momo».  
Occas ione quest ’u l t ima per
approfondire  s tudi  sul la  poes ia  sonora ,
cui  faranno segui to  i  saggi  La voce  in
movimento  (Harta  Per forming & CD
Momo,  2003) ,  Poes ia  de l la  voce  e  de l
gesto  (Somett i ,  2004)  e  l ’antologia  in
CD Verb ivocov isual  pubbl icata  per  « i l
verr i»  (2004) .
Lavora  nel le  redazioni  internaz ional i  d i
«Doc(k )s»  e  « Inter-Art  actuel» ;  fa  parte
del  comitato  sc ient i f ico  d i  «Le Art i  del
Suono» ,  con cui  real izza  un numero
monograf ico  sul le  “poet iche fonet iche” ,
e  del la  r iv is ta  d i  s tudi  comparat i  e
r icerche sul le  avanguardie  «Bérénice» ,
d i ret ta  da Gabr ie l -Aldo Bertozz i .  
At tualmente è  redattore  del la  r iv is ta
«Ferment i» ,  d i ret ta  da Vel io  Carratoni ,
e  d i ret tore  d i  «Terr i tor i» ,  r iv is ta  d i
archi tet tura  e  a l t r i  l inguaggi
del l ’Ordine degl i  Archi tet t i  del la
Provinc ia  d i  Fros inone .  
Dal  1990 al  1993 prende parte  a i  lavor i
del  Gruppo 93 con intervent i  teor ic i  e
creat iv i  (Mi lano,  S iena e  Reggio
Emil ia ) .
Ha scr i t to  test i  poet ic i  per  svar iat i
music is t i ,  t ra  i  qual i  Antonio  D ’Antò ,
Ennio  Morr icone e  Roman Vlad .  Tra  i
suoi  test i  per  musica  c ’è  una nuova
vers ione del l ’Histo i re  du  so ldat  d i  Igor
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Strav insky ,  g ià  rappresentata  a l  Teatro
Comunale  d i  F iuggi  (2003) ,  a l  Teatro
Comunale  d i  Ferrara  (2004)  e  in  d iverse
al t re  occas ioni  con la  d i rez ione d i
Giampiero Gemini .

È  autore  del  testo  d i  Eleg ia  per  l ’ I ta l ia ,
opera  composta  da Ennio Morr icone per
i l  150° anniversar io  del l 'Uni tà  d ' I ta l ia ,
esegui ta  per  la  pr ima vol ta  in  occas ione
del la  Festa  del  pr imo maggio 2011 nel
concerto  d i  P iazza San Giovanni  a  Roma.  

Ha fat to  parte  d i  «Hermes Intermedia» ,
con Giampiero Gemini ,  Valer io  Murat  e
Antonio  Poce .  Al  gruppo,  Marco Mar ia
Gazzano ha dedicato un volume cr i t ico ,
con test i  d i  Morr icone ,  Germano
Montecchi ,  Marcel lo  Car l ino ,  S imone
Dompeyre e  a l t r i  (Vis ione  Mol tep l i ce ,  Ed .
Armando,2019) .

Ha proposto per formance in  Austr ia ,
Belg io ,  Canada ,  C ina ,  C ipro ,  Francia ,
Gran Bretagna,  Germania ,  G iappone,
Grec ia ,  I ran ,  I r landa ,  I ta l ia ,  L i thuania ,
Mess ico ,  Polonia ,  Romania ,  S lovakia ,
Spagna,  Sv izzera ,  Ungher ia ,  USA,  ecc .
Con opere  verbo-v is ive  ha preso parte  a
ol t re  set tecento mostre ;  t ra  queste  la
Quadr iennale  d i  Roma (1986)  e  la
Biennale  d i  Venezia  (2003,  2010) .

Premiato p iù  vol te  in  I ta l ia  e  a l l ’estero ,
per  sua r icerca  sul la  corre laz ione t ra
testo  e  l inguaggi  musical i  ha  conseguito
nel  2020 i l  Premio Internazionale
«Alberto  Dubito»  a l la  Carr iera .
In  quel l ’occas ione ,  la  sua v i ta  e  la  sua
opera  sono state  oggetto  del  volume
Giovanni  Fontana:  un  c lass ico
del l 'avanguard ia  (Ed .  Agenzia  X ,  2022) ,  a
cura  d i  Patr iz io  Peter l in i  e  Lel lo  Voce .  

Nel  2024 gl i  è  s tato  at t r ibui to  i l  Premio
«El io  Pagl iarani»  a l la  car r iera  ed è
r isul tato  v inc i tore  del  Premio «Lorenzo
Montano» con i l  volume La d iscar ica
f luente  (Ed .  [d ia⠂ for ia ,  2023) .
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POEMA
BONOTTO
MARCO MARIA  GAZZANO

Poema Bonot to  ( I ta l ia  2016,  15 ’ )  non è
sempl icemente “un v ideo”  come oggi
correntemente s i  d ice :  è  una opera
video,  un ’opera  d ’ar t is ta  real izzata
intersecando ad ar te  (con competenza
tecnica  e  sens ib i l i tà  espress iva)  i l
l inguaggio audiovis ivo e let t ronico ,
e laborato con i l  computer  ( i l  “d ig i ta le” ,
l ’ immaginesuono numer ica )  e  la  voce
“ fuor i  campo”  d i  G iovanni  Fontana ,  la
sua ar te  acust ica ,  la  sua per formance
sonora ,  la  sua poes ia  concreta ,  la  sua
r i tmica e ,  cos ì ,  quas i  sensuale
musical i tà .   

L ’opera  è  un omaggio af fet tuoso e
ammirato :  lo  s i  ev ince dai  test i  e  dal le
dichiaraz ioni  del l ’autore  – d i  uno dei
maggior i  ar t i s t i  v is iv i  e  “vocal is t ”
i ta l iani ,  nonché archi tet to ,  saggista ,
animatore  cul turale  internazionale ,  a
Luig i  Bonotto :  industr ia le  tess i le
lombardo “ i l luminato” ,  come lo
def in isce  Fontana ,  gran lavoratore ,
innamorato del  lavoro e  del la  sua et ica
perduta ,  col lez ionista  d ’ar te
contemporanea convinto che l ’energia
posi t iva  del l ’a r te  possa animare
sensib i l i tà  latent i  anche al l ’ interno dei
repart i  del la  fabbr ica ;  amico e
mecenate ,  dagl i  anni  Sessanta
degl i  ar t i s t i  del  movimento Fluxus ,
come dei  Beat les  e  dei  poet i  v is iv i  e
non solo ,  ideatore  del la  Fondazione
che porta  i l  suo nome e nel la  quale
opere ,  energie ,  document i  e  utopie
“concrete”  s i  r i t rovano.  

Non per  caso le  ul t ime immagini  d i
questo “v ideopoema”  sono un magni f ico
r i t rat to  d i  Luig i  Bonotto  nel  suo uf f ic io ,
in  fabbr ica :  raccontato cromat icamente
da Fontana in  un r igoroso b ianco e
nero .  R i t rat to  “ in  movimento” ,
ra l lentato non per  estet izzare ,  ma per
avvic inare ;  per  sof fermare l ’a t tenzione
sul  soggetto  quanto la  sua aura  mer i ta .   
E  non per  caso l ’unica  opera  del la
Col lez ione Bonotto  mostrata  – o  p iù
prec isamente ,  sott i lmente evocata  –, in
questo lavoro audiovis ivo ,  è  una grande
tela  d i  Yoko Ono:  l ’a r t i s ta  g iapponese 
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già  compagna di  John Lennon,
protagonista  ins igne d i  F luxus ,
per former  t ra  le  pr ime e  p iù  radical i
esponent i  del  femminismo nel l ’a r te .
Una te la  recante  a l  centro  la  parola
“Dream ”  (SOGNO) :  esposta  in  uno dei
repart i  produtt iv i  del l ’az ienda Bonotto ,
non come decoraz ione ma come segno,
esposta  come opera  d ’ar te  t ra  a l t re
opere d ’ar te  qual i  sono i  te la i ,  i
tessut i ,  i l  lavoro e  la  manual i tà  del le
donne e  degl i  uomini  che in  quel la
fabbr ica  e  in  quei  prodott i  s i
espr imono:  con “specia le  abi l i tà” ,  e ,
dunque,  con “ar te” .   

«Mi  ha molto  colp i to  i l  fat to  che» –
segnala  Fontana – «Luig i  Bonotto  abbia
impegnato molto  del la  sua v i ta  non
solo nel  sostenere  la  r icerca  ar t is t ica
(ol t re  a  quel la  tecnologica  e  sul
des ign) ,  ma abbia  concretamente
cercato d i  c reare  t ra  questa  e  la  real tà
v iva  del la  sua az ienda un col legamento
ef fet t ivo .  Per  questo molte  opere  del la
sua Col lez ione ,  e  in  part icolare  quel le
dei  grandi  ar t is t i  contemporanei
del l ’a rea  Fluxus e  quel le  re lat ive  a l la
r icerca  poet ica  e  v is iva ,  sono col locate
nei  repart i  d i  lavoraz ione :  nel la  mensa ,
negl i  ate l ier ,  ne i  magazz in i ,  t ra  i  te la i .
I l  suo cuore  batte  là :  è  la  sua utopia
concreta» .   

S i  t rat ta  d i  opere  non di  fac i le  let tura
né “ornamental i ” ,  ma propr io  per
questo percepi te  da Luig i  Bonotto  come
st imolant i .  In  ogni  caso questo è  i l  suo
sogno fat tos i  real tà :  in  una fabbr ica
capace d i  esal tare  a l  tempo stesso la
forza  del la  tecnica  e  la  bel lezza del la
mater ia ,  l ’energia  del  lavoro e  quel la
del l ’a r te :  int recc iat i  come in  un nodo.
I l  cuore  d i  Luig i  Bonotto  «batte  là»
sottol inea Fontana :  per  questo ,  con
questo “v ideo”  percepiamo cos ì
intensamente l ’omaggio d i  un poeta  a
un industr ia le  inusuale .  

Oggi  i  c r i t ic i  ch iamano questa  prat ica ,
del la  quale  Luig i  Bonotto  è  s tato
i l luminato precursore ,  “Art  Works” :
invest i re  nel l ’a r te ,  ma,  soprattutto ,
condiv idere  i l  patr imonio ar t is t ico  con i
propr i  d ipendent i .  Per  migl iorare  i l
c l ima az iendale  e  abi tuare  la  comunità
del le  persone a  convivere  con i l
contemporaneo;  per  cercare  connubi ,
poss ib i lmente fe l ic i ,  t ra  ar te ,
management ,  comunità  d i  lavorator i ,
va lor izzaz ione del  ter r i tor io ,  c reat iv i tà ,
prodotto :  ma anche et ica  pubbl ica .
Perché ,  insomma,  se  le  opere  d ’ar te
vengono chiuse nei  caveaux dai  pr ivat i
o  abbandonate nei  magazz in i  dal lo
Stato ,  non servono a  nul la ,  perdono i l
loro  valore  p iù  a l to ,  quel lo  immater ia le ,
quel lo  d i  susc i tare  emozione e
meravigl ia  per  la  bel lezza .
Perché ,  le  opere  d ’ar te  – s ia  per  i l
pr ivato  che per  i l  pubbl ico  – non è
suf f ic iente  posseder le ,  ma bisogna
“v iver le”  tut t i  ass ieme.  Anche d i  questo ,
ol t re  che del la  cura  est rema dei  tessut i ,
s i  a l imenta la  lez ione et ica ,  lo  sp i r i to
pubbl ico d i  un industr ia le  pr ivato ,  che
Fontana mette  in  ev idenza :  a  sua vol ta
con un ’opera  d ’ar te  d i  nuova
concezione ,  che chiede d i  essere
pubbl ica ,  d i f fusa ,  condiv isa ,
“ interat t iva”  e  posta  in  re laz ione
emotiva  con chi  la  vogl ia  cogl iere .

Quando ad Arr igo Lora  Tot ino (1928 ‐
2016) ,  maestro  internazionalmente
r iconosc iuto  nel l ’ambito  del la  poes ia
v is iva  nonché pioniere ,  f in  dagl i  anni
Cinquanta ,  del le  re laz ioni  p lur ime ed
emozionalmente produtt ive  t ra  le  ar t i  e
i  l inguaggi  espress iv i ,  s i  ch iedeva cosa
fosse mai ,  in  fondo,  la  “poes ia  sonora” ,
inevi tabi lmente r i spondeva che «non è
cos ì  sempl ice  def in i r la  come parrebbe a
pr ima v is ta» .
Come d ’a l t ra  parte  tut to ,  nel  mondo
del l ’a r te  e  d i  quel la  contemporanea in
part icolare .
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Spiegava poi  che s i  t rat ta  d i
“per formance” ,  d i  “az ione” ,  dunque,  d i
un “evento sonoro”  or ig inale  e  d i  vol ta
in  vol ta  non repl icabi le ,  sempre inedi to
– o “ inaudi to” ,  come avrebbe chiosato
un al t ro  maestro  quale  Gianni  Tot i
(anch ’esso purt roppo scomparso)  –
fondato p iù  che su un testo ,  su  «una
qualche t racc ia  scr i t ta»  la  quale ,  anche
se accurata ,  non può fungere ad a l t ro
che a  una sorta  d i  “spart i to”  per
l ’ improvvisaz ione (che poi  improvvisata
non è  mai ,  pur  prevedendo e
concertando i  numeros i  e  inevi tabi l i
“ im ‐previst i ”  d i  una “az ione”  in  d i ret ta ,
“ l ive” ,  dal  v ivo…) .   

Corte  poes ie ,  brani  scr i t t i  d i  getto ,
intens i f icaz ione d i  p iani  sonor i ,
concatenazione d i  concett i  che s i
at t raversano,  nuove d imensioni
emot ive  e  “at tor ia l i ”  real izzate  con
onomatopee,  suf f i ss i ,  s i l labe in  l ibertà ,
accent i ,  fonemi ,  pref iss i ,  radic i  verbal i ,
segni  d i  interpunzione*  non lasc iat i
solo  a  d i r igere  i l  t ra f f ico  del  d iscorso
ma fat t i  “parole”  ess i  s tess i ,  r i tmi  e
suoni ,  pause ,  s i lenz i  improvvis i… in
real tà  un d iscorso chiar iss imo e
comprensib i l i ss imo quel lo  dei  poet i
v is iv i ,  da i  futur is t i  i ta l iani  e  russ i  d i
in iz io  Novecento a  Joyce ,  f ino a  John
Cage,  a  F luxus ,  a l le  “ intermedia  ar t ”
newyorkes i  e  i ta l iane dagl i  anni
Sessanta  a  oggi :  solo  che lo  s i  vogl ia
“ascol tare”  ( in  senso emot ivo e  mentale
ins ieme)  e  non solo  “udi re” ,  in  senso
unicamente f i s io logico e  dunque,  forse ,
scostante .  In  ogni  caso :  una
perturbazione del  l inguaggio e  del la
sua apparente  neutra l i tà  che ha
segnato la  s tor ia  del le  ar t i  e  del la
sens ib i l i tà  Moderna f ino ad ipot izzare
la  sua stessa  d issoluz ione .  Poes ia  che
s i  fa  musica ,  che s i  fa  corpo :  per  questo
Lora  Tot ino ins is teva sul  fat to  che
«solo  l ’autore» – e  non un “ interprete”
quals ias i  per  quanto “ f ine d ic i tore”  – 

«potrà  darc i  tut to  se  s tesso nel le  sue
esplos ioni  verbofoniche» .
Esplos ioni ,  dunque,  non solo  “poes ia” .
Come quel le  messe in  at to  dal  poeta
“concreto”  Giovanni  Fontana nel la  sua
lunga e  r iconosc iuta  r icerca :  e  anche in
questo Poema Bonot to .  E  tut tav ia
“esplos ioni  verbofoniche”  qual i  int recc i
non solo  d i  voce ,  poes ia ,  r i tmo,  corpo
del l ’autore ,  ma anche tecnologia .  La
Moderna tecnologia .  Quel la  del
Novecento e  del le  sue r ivoluz ioni
industr ia l i .  Quel la  del  d isco ,  del  f i lm,
del la  radio ,  del  v ideo .  
È ,  infat t i ,  «L ’avvento del la  tecnologia
di  regist raz ione del la  voce ,  che ha
permesso a l  poeta  tut ta  una ser ie  d i
esper ienze sul  mater ia le  sonoro del
l inguaggio ,  come già  aveva
preconizzato Luig i  Russolo  in  L ’ar te  de i
rumor i ,  Mi lano 1916» ,  c i  r icorda Lora
Tot ino .  
R icerca  tecnologica ,  mimica vocale ,
corporei tà ,  poies i s :  un c i rcui to ,  ancora
aperto ,  t ra  l ’a rca ico del  teatro  e  i l
Moderno del le  ar t i  che tut tora  t rova la
sua congiunzione nel la  “poes ia  v is iva”
come d ’a l t ra  parte  nel la  “v ideoarte” :
ant ic ipando,  t ra  l ’a l t ro ,  immaginar i
futur i  nel la  comunicaz ione
commercia le ,  let terar ia ,
c inematograf ica ,  te lev is iva ,
interpersonale ,  in  Rete… 

In  Appunt i  per  una poes ia  pre ‐ tes tuale
(1984) ,  un “mani festo”  p iù  che una
“provocazione” ,  Fontana – da poeta ,
del la  voce “ampl i f icata”  – ha scr i t to
del la  tecnologia :  «L iberata  dai
condiz ionament i  del  supporto ,  graz ie  a l
gesto  poet ico (o  gesto  super ‐poet ico o
super ‐gesto poet ico) ,  la  poes ia  s i
presta  a l  g ioco del le  ampl i f icaz ioni ,
del le  scomposiz ioni .  Essa  muore e
r inasce nel  suono,  che tende a
v isual izzars i  nel la  maschera  del  poeta ,
nel la  forma e  nei  color i  degl i  ambient i
scenic i  e  degl i  spart i t i  denaturat i  



VIDEOVOCIFERAZIONI PAGINA 7

(magar i  pro iet tat i  su  schermi  g igant i
con funzione scenograf ica ) ;  essa  muore
e r inasce nel la  voce» .
I l  s i lenz io  che aveva s ig i l lato  la
part i tura  è  spezzato dal le  v ibraz ioni .  I l
“ f iato  sonoro”  investe  lo  spaz io ,  g l i
oggett i :  l i  usa ,  l i  percuote :  inonda le
parole .  E  qui  assume un ruolo
importante  l ’u l t ima tecnologia
elet t ronica .  Le  parole ,  ar r icchi te  da
r isonanze e  immagini ,  vengono
trasf igurate :  «e  i l  poeta ,  at tore  del la
sua poes ia ,  è  quindi  anche regista  del
propr io  spettacolo  poet ico ,  fondato
anche sui  nuovi  vettor i  del la
mult iv is ione ,  dei  v ideo ,  del  computer ,
del  magnetofono,  del  s intet izzatore ,
del le  ampl i f icaz ioni  vocal i ,  del  laser ,
del l ’ i l luminotecnica  p iù  avanzata ,
del l ’o lograf ia ,  de i  modulator i  e  d i
numeros iss imi  a l t r i  congegni  e let t r ic i
ed e let t ronic i» .
Verso una forma di  opera  d ’ar te  totale ,
d i  s inestes ia  nel la  quale  « le  immagini
saranno acust iche e  i  suoni  v is iv i ,  i
gest i  saranno scr i t t i ,  le  parole  d ip inte ,
le  melodie  saranno rese plast iche ,  i
r i tmi  del  colore  saranno udib i l i  e  i
t imbr i  potranno essere  let t i» .

Molt i  anni  p iù  tard i ,  nel  2015,
v is i tando r ipetutamente gl i  ate l ier
creat iv i  del la  Bonotto ,  ancora  una
volta ,  anche da archi tet to  e  non solo
da poeta  “sonoro” ,  Fontana d ichiara  d i
essere  «come sempre» r imasto
«af fasc inato» dal  r i tmo del le  macchine
tess i l i ;  « le  loro  danze meccaniche» ,
scr ive ,  «creano un tessuto sonoro a l
quale  l ’orecchio  del  poeta  non può
r imanere indi f ferente» .  

Da ta le  fasc inaz ione nasce Poema
Bonotto :  dal  r i tmo incalzante  dei  te la i
in  movimento – «sempre con le  s tesse
cadenze ,  sempre ugual i  a  se  s tesse»
(come nel la  p iù  radicale  musica
contemporanea a ‐ tonale )  – ,  

i  qual i  c reano,  o l t re  che i  tessut i ,  in
f ibra  (naturale ) ,  « tessut i  sonor i» .
Per  questo ,  annota  ancora  i l  poeta ,
nel l ’omaggio a  Bonotto  « I l  rumore del le
macchine e  la  mia  voce ,  che ne r ipete  i
r i tmi ,  s i  fondono scambiandosi  i  ruol i» .  
R i tmo meccanico e  r i tmo testuale ,  r i tmo
vocale  e  r i tmo cromat ico (g ia l l i ,  ross i ,
b lu ,  intersez ioni  d i  colore)  scandi t i
dal la  voce del  poeta  t rasf igurata
elet t ronicamente in  breviss imi  test i ,
re i terat i  ossess ivamente ,  molto
“concret is t i ”  ma anche molto
s igni f icat iv i :  per  chi  l i  vuole  e  udi re  e
ascol tare  (o  “vedere” ,  con gl i  occhi
del l ’ immaginazione) :  « t rame… trame…
trame…»,  «rare  tess i ture… rare
tess i ture… rare  tess i ture  » ,  «vola  la
spola… vola  la  spola… vola  la  spola…»,
«chi  t rama… chi  tesse… chi  gr i f fa… chi
graf fa… chi  a l lacc ia… chi  s lacc ia… chi
tagl ia… chi  int recc ia… chi  lega… chi
s lega…».
 
Trat teggi  vocal i  legger i ,  p iume di
poes ia ,  evocazioni  a f fet tuose del le
tante  decl inaz ioni  del  lavoro tess i le ;
intercalate  d i  tanto in  tanto da un
mater ia le  v is ivo inusuale  e
apparentemente incongruo :  immagini  d i
pagine d i  un l ibro ,  in  b ianco e  nero ,
senza a l t re  i l lust raz ioni ,  se  non la  rete
f i t ta  dei  carat ter i  a  s tampa.
Sono pagine d i  una encic lopedia ,  la
pr ima encic lopedia  popolare  i ta l iana
(1841) ,  l ’Enc ic lopedia  Pomba ,  re lat ive
al la  voce «tess i tura» .  Pagine che aprono
ad al t re  v is ioni ,  che d i latano la
conoscenza :  radical izzando
ulter iormente i l  tema posto dal  soggetto
di  questa  opera  v ideo poet ica  d i
Giovanni  Fontana .  «Tess i tura» :  at to  de l
fabbr icare  una stof fa  sul  te la io  (o  un
cest ino ,  o  un tappeto ,  o  un abi to  …)
int recc iando con la  spola  i  f i l i
del l ’ord i to  con quel l i  del la  t rama,
componendo f ibre  d i  mater ie  nobi l i  e
robuste  qual i  canapa ,  l ino ,  cotone ,
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lana ,  oggi  f ibre  s intet iche… Insomma,
«tess i tura»  come fabbr icaz ione d i
oggett i  e  mater ia l i  “d i  secondo l ivel lo” ,
d i remmo,  r i spetto  a l le  f ibre  d i
partenza :  propr io  perché essa  non s i
esaur isce  solo  nel l ’a t to  del la
lavoraz ione ,  ma impl ica  i l  «coordinare
az ioni» ,  i l  «comporre  con ar te» ,  con
cura ,  con at tenzione :  per  questo ,  per
t ras lato ,  anche del la  scr i t tura  – con
qualunque dispos i t ivo venga at tuata ,
dal la  penna al  c inema –,  s i  può d i re
che è  «una tess i tura» ,  un «ordi to»
(magar i  narrat ivo) .
Ma «tess i tura»  – come quel la
del l ’az ienda Bonotto  narrata  da
Fontana – è  anche,  ovviamente ,  lo
«stabi l imento contenente i  macchinar i
e  gl i  impiant i  necessar i  a l le  operaz ioni
d i  tess i tura  e  per  quel le  d i
preparaz ione o  success ive  a  esse» .
E  accanto a  queste ,  la  suggest iva
evocazione proposta  da Fontana è
anche un ’a l t ra :  la  pr ima ar te  ( tecnica)
del la  pr ima settecentesca r ivoluz ione
industr ia le ,  la  tess i tura  meccanica ,  qui
è  re ‐ interpretata  a l la  luce del l ’u l t ima
nata  nel l ’u l t ima (per  ora )  evoluz ione
del la  r ivoluz ione industr ia le ,  quel la
elet t ronica  e  d ig i ta le :  compresa la
tess i tura  ( la  scr i t tura )  audiovis iva  in
elet t ronica .
Vera  e  propr ia  «macchinaz ione» t ra  due
pol i  temporal i  (e  cul tural i )  esattamente
incarnat i  da  una az ienda come la
Bonotto  e  valor izzat i  con sott ig l iezza
dal  lavoro in  v ideo e  audio  d i  Fontana .
E  tut tav ia  le  pagine del la  Pomba (e  non
solo loro)  c i  portano anche p iù  lontano,
c i  fanno veleggiare  nel  tempo e  nel lo
spazio ,  su i  f i l i  del la  tess i tura  del la
memoria .
I  nodi ,  anz i tut to .  «Legature  d i  f i lo ,
nast ro ,  fune ,  f ibre ,  capel l i ,  c r ine ,  fat t i
per  s t r ingere  e  fermare» .  
Fatt i  per  far  incontrare ,  per  incroc iare .
Ancora  pr ima dei  Romani ,  i  popol i
Lat in i  e  g l i  Et ruschi  sapevano che ogni

incroc io ,  ogni  c roc icchio ,  ogni  nodo è
un concentrato  potente  d i  energia :  e  a
esso facevano badare  da ant ichi  Lar i ,
cu i  er igevano tabernacol i  agl i  incroc i
del le  v ie ;  o  a i  qual i  s i  r ivolgevano
quando i  nodi  s i  a l lentavano o s i
sc iogl ievano.  E  anche noi  oggi  lo
sappiamo,  ancora :  l ’energia  dei  nodi
non è  solo  quel la  dei  f i l i  che s i
int recc iano – decis iva ,  perché
alt r iment i  non s i  avranno tessut i  – ma
anche quel la  dei  punt i  d i  intersez ione
del le  ret te  in  un ret icolo  ast ronomico e
telemat ico ,  o  dei  rami  d i  un c i rcui to
elet t r ico ,  o  del le  l inee d i
comunicaz ione;  ma è  anche « luogo di
una corda v ibrante  ove le  part icel le  del
corpo sonoro r imangono in  quiete» .

Oppure “nodo”  drammaturgico ,
narrat ivo ,  emot ivo .  Energia  potente :
che Fontana evoca mostrandoci ,  verso
la  f ine del  v ideo ,  a lcuni  f rames  d i  un
ret icolo  d i  nodi :  la  surreal tà  del la  te la ,
indagata  dal la  v ideocamera con un
piano ravvic inat iss imo,  imposs ib i le  da
cogl iers i  a  occhio  nudo,  o  con un
campo più  lungo.
Mentre  invece – subi to  dopo
l ’ouver ture ,  v ideo nel  v ideo ,  nel la  quale
appaiono tutt i  i  color i  del  mondo e
tutt i  i  f i l i  del  mondo,  avvolt i  in
ordinate  spole  s i lent i ,  immerse nel
r i tmo sonoro d i  un batt i to  quas i
cardiaco ,  come fossero ,
metafor icamente ,  i l  cuore  pulsante
del la  t rama e  del la  fabbr ica  – la
macchina da presa ingaggia  con
spolette  e  te la i  un duel lo  avvolgente ,
fat to  d i  moviment i  rapid i  e  p iani
ravvic inat i ,  punt i  d i  v is ta  insospettat i  e
angolature  partec ip i .
I l  movimento rapid iss imo ma ord inato
(medesima radice  et imologica  d i  ord i to )
degl i  ingranaggi  in  movimento nei
te la i ,  s i  fa  canto r i tmato vero e
propr io ,  esal tato  dal la  vocal izzaz ione
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del  poeta ,  sottol ineato dal  r i tmo di  un
montaggio  d i  p iani  tut t i  a l  l imite  del la
percett ib i l i tà :  “ f i lm ‐baleno” ,  indicato
da Cesare  Zavatt in i  g ià  nel  1952 come
una poss ib i le  evoluz ione ,  quas i
ast rat ta ,  del  neoreal ismo
cinematograf ico .
E  quadr i  ast rat t i  sembrano in  ef fet t i  le
immagini  v ideo del la  t rama dei  tessut i ,
degl i  ord i t i  nascent i ,  degl i  int recc i  d i
f i l i  f inalmente compiut i ,  padroni  a
questo punto anche del  colore :  in  una
esplos ione d i  g ia l l i ,  verd i ,  b lu ,  con
tracce d i  b ianco e  rosso .  Color i  pur i ,
assolut i :  ma disponibi l i  a  inf in i te
sfumature .
Immagini  dal le  qual i ,  per  noi ,  come per
Fontana ,  t raspare  quel la  fasc inaz ione
per  i l  movimento dei  te la i ,  le  “ tess i t r ic i
meccaniche” ,  che g ià  aveva
impress ionato Engels  a l  tempo del la
pr ima r ivoluz ione industr ia le ,
nel l ’ Inghi l ter ra  del  XIX secolo .  
Immagini  che int roducono a  molta
teor ia ,  che s i  fanno inevi tabi lmente
evocazione d i  cons ideraz ioni  non solo
art is t iche ma f i losof iche :  sul la
relaz ione ,  a f fasc inante ,  che v ive  nel le
t rame dei  tessut i ,  t ra  “combinazione”  e
“ int recc io” ,  t ra  la  sensaz ione d inamica
del  modo nel  quale  s i  real izza  la
combinazione (per  E jzenšte jn  questo è
i l  c inema,  la  sua stessa  essenza)  e  la
consapevolezza ,  ben p iù  ant ica  d i
quel la  che i l  Web c i  ha  proposto ,  del
Sapere inteso come “Rete”  d i  model l i
p iù  che come somma di  assolut i :  un
labi r into  d i  cu i  anche c i  s fugge la
logica .  F ino a l la  prat ica  – ar t is t ica
come conosc i t iva  – del l ’ intermedial i tà
quale  int recc io  ed estens ione rec iproca
di  l inguaggi ,  ben nota  a l  poeta
Fontana ,  che l ’ha  sper imentata  accanto
al  newyorchese Dick  Higgins ,  l ’a r t i s ta
che l ’ha  at tual izzata  f in  dagl i  anni
Sessanta   in  re laz ione (anche)  a l le
nuove tecnologie ,  ma anzi tut to  a l la
performance e  a l la  poes ia  v is iva .

« Intrecc io» :  uni re  in  una t recc ia ;
congiungere le  mani ;  intessere  v imini  e
stuoie  ma anche danze e  at t i  d ’amore .  
« Int recc io»  come forma di  un
monogramma in  cal l igraf ia  o  come
svolgimento d i  un racconto :  complesso
di  event i  e  d i  cas i  che cost i tu iscono
una t rama.  O ,  anche ,  «dispos iz ione
compless iva  dei  f i l i  d ’ord i to  e  d i  t rama
in un tessuto ,  mediante  i l  passaggio
del le  navette  contenent i  le  spole» .
Incroc iare ,  avv i luppare ,  raccontare .  E  le
t recce (del le  lane e  dei  cotoni )  inf ine
appaiono,  sensual i  come chiome
femmini l i ,  colorat iss ime,  anche nel
poema v ideo d i  G iovanni  Fontana :
forma al t ra  del la  mater ia  dei  sogni .
È  tut tav ia  una consideraz ione d i  S .M.
E jzenšte jn  – i l  grande c ineasta
soviet ico  teor ico  del  c inema – a
tornare  a l la  mente ogni  qualvol ta  s i
par la  d i  int recc i  o ,  come nel  caso d i
Poema Bonot to ,  l i  s i  mostra
(v is ivamente e  musicalmente ,
poet icamente) .

La  s i  cogl ie  in  La natura  non
indi f fe rente ,  un ampio studio  scr i t to  da
Ejzenšte jn  t ra  i l  1942 e  i l  1945.  Mentre
spiega che « i l  fasc ino del le  s t rut ture
contrappunt is t iche r is iede ,  senza
dubbio ,  nel  fat to  che esse fanno
r iv ivere  in  noi  g l i  i s t int i  p iù  profondi  e ,
propr io  in  quanto agiscono
prec isamente su d i  ess i ,  eserc i tano su
di  noi  una presa tanto profonda» ,
E jzenšte jn  ha una intu iz ione
straordinar ia ,  avveni r is t ica ,  capace d i
mettere  or ig inalmente in  re laz ione
tess i tura ,  f i losof ia ,  moda,  teor ia  del
montaggio  c inematograf ico .
L ’ immagine Arca ica  del l ’ “ar te  d i
int recc iare  canestr i ” ,  come al legor ia
del le  prat iche contemporanee del la
narraz ione o  del la  conoscenza come
«intrecc iamento» – un canestro  è
un ’opera  sempre molto  p iù  complessa
del la  somma dei  f i l i  che lo
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compongono – gl i  appare ,  e  appare  a
noi  un ’ immagine lungimirante :  « l ’a r te
di  int recc iare  canestr i  precede d i  molto
la  capaci tà  d i  int recc iare  f ibre  in  un
tessuto (c ioè in  un canestro  e last ico
che veste  i l  corpo! )» .  
I l  tessuto ,  e  poi  i l  vest i to ,  come
«canestro  e last ico  che veste  i l  corpo» ,
avvolto  nel  fasc ino del l ’ int recc iars i  de i
s ingol i  mot iv i  in  un tutto .
E  cos ì ,  come un “ tessuto”
(analogamente a  un “v issuto” )  è  un vero
e propr io  "sa l to  d i  qual i tà"  r i spetto  a l la
somma dei  f i l i  che lo  compongono,  un
abi to  o  un accessor io  lo  sono ancor  p iù .
Dal la  mater ia  pr ima al l 'oggetto  f inale
(canestro ,  borsa ,  abi to ,  scul tura ,  f i lm) ,
i l  percorso del la  composiz ione (e  del
lavoro) ,  ass is t i to  dal le  "specia l i  abi l i tà"
ins i te  nel la  creat iv i tà  ed esal tate  dal la
tecnica  e  dal l 'a r te ,  a l t ro  non è  che un
susseguirs i  d i  passaggi  – a  l ivel l i
sempre p iù  a l t i  d i  qual i tà ,  bel lezza e
funzional i tà  – in  un processo paral le lo
di  t rasformazione del la  mater ia  e  del le
sue carat ter is t iche .  Trasformazione del
senso stesso del le  cose :  o  del le  parole ,
del le  immagini ,  de i  suoni .  
In  questo – nel  processo composi t ivo ,
nel  "montaggio"  d i  e lement i  eterogenei
come forma di  raccordo ed esal taz ione
dei  mater ia l i  – i l  lavoro del  poeta ,
come quel lo  del  c ineasta ,  del l 'a r t i s ta
plast ico ,  del  music is ta  o  del lo  scr i t tore
non è  poi  cos ì  lontano da quel lo  del
tess i tore .  Immagini  splendide .
Come quel la ,  a l t ret tanto intensa ,
sempre d i  E jzenšte jn ,  sul l ’«eterno
fasc ino del l ’ int recc iare  e  sc iogl iere
enigmi» .  Magar i ,  come nel  caso d i
Poema Bonot to ,  en igma sc iol to
att raverso i l  fo l to  del le  voc i ,  de i  suoni ,
dei  rumor i ,  de i  color i ,  del le  v is ioni
intersecantes i .  In  una poes ia ,  d i  nuova
concezione ,  sul la  mater ia l i tà  v ibrante
di  una fabbr ica .  
E  non solo .  
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Videografia
1.  Proiez ioni  d inamiche:
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Noi  i l  Minotauro  (1982)
Figure  (1989)
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2.  Videopoesia :

Conoscenza sot t i le/sot t i le  inganno 1 ,
p roduzione Poies is ,  [V ideo 2000] ,  1984;
Conoscenza sot t i le/sot t i le  inganno 2 ,
p roduzione Poies is ,  [V ideo 2000] ,  1985;
Improvv isa  improvv isaz ione ,  produzione
Poies is ,  [V ideo 2000] ,  1985;
Conoscenza sot t i le/sot t i le  inganno 3 ,
p roduzione Poies is ,  [V ideo 2000] ,  1987;
Apple  Poem ,  prod .  Poies is ,  [VHS ed .  Harta
Performing] ,  1998;
Nuvolar i ,  prod .  “Hermes Intermedia”  [ testo
e voci  d i  G .  Fontana ,  musica  d i  Valer io
Murat ,  v ideo d i  Antonio  Poce]  (2005) ;
Coppi ,  prod .  “Hermes Intermedia”  [voc i  d i
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Murat ,  v ideo e  testo  d i  A .  Poce]  (2006) ;
Visez  au  coeur ,  prod .  “Hermes Intermedia”
[voc i  d i  G .  Fontana e  a l t r i ,  musica  d i  V .
Murat ,  v ideo d i  A .  Poce]  (2006) ;
Si rene  e  incant i ,  prod .  “Hermes Intermedia”
[ testo  e  voce d i  G iovanni  Fontana ,  musica
e immagini  d i  Antonio  Poce] ,  2008;
Machines  Sp i r i tue l les  su  test i  d i  F i l ippo
Tommaso Mar inett i ,  musica  d i  Valer io
Murat ,  v ideo d i  Antonio  Poce ,  voce l ive  su
proiez ione v ideo;  nel  Centenar io  del la
pubbl icaz ione del  Mani festo  Futur is ta ;
Commiss ione Ensemble Intercontemporain
e IRCAM,  a  Valer io  Murat  (2007) ;
Diavolo/F igura ,  prod .  “Hermes Intermedia”
[voce d i  G .  Fontana ,  testo  d i  E lmer indo
Fiore ,  musica  d i  G iampiero Gemini ,  v ideo
di  Antonio  Poce]  (2008) ;
Vent i  e  zero  c inque ,  [ testo  e  voce d i
Giovanni  Fontana ,  musica  e  immagini  d i
Antonio  Poce ,  e laboraz ione elet t ronica
Valer io  Murat ]  (2009) ;

iCarobal la ,  prod .  “Hermes Intermedia”
[ testo  Nanni  Balest r in i ,  voc i  Nanni
Balest r in i  e  Giovanni  Fontana ,  musica
Luca Salvador i ,  v ideo Giovanni  Fontana]
(2009) ;
Pneumasto l fo ,  prod .  “Hermes Intermedia”
[ testo  e  voce d i  G iovanni  Fontana ,
musica  e  v ideo Antonio  Poce ,
real izzaz ione nastro  magnet ico d i
Valer io  Murat ]  (2009) ;
Trentunes imo sparo ,  testo  poet ico e  voce
di  Giovanni  Fontana ,  musica  d i
Alessandro Cipr iani ,  v ideo d i  G iul io
Lat in i ,  2009;
Fotodina(n i )mismo ,  prod .  “Hermes
Intermedia”  [ testo  e  voce d i  G iovanni
Fontana ,  musica  d i  Ennio  Morr icone ,
v ideo d i  Antonio  Poce ,  real izzaz ione
nastro  d i  Valer io  Murat ] ,  2009;
Berrut i ,  prod .  “Hermes Intermedia”  [ testo
e voce d i  G iovanni  Fontana ,  musica  d i
Valer io  Murat  e  Antonio  Poce ,  v ideo d i
Antonio  Poce] ,  2009;
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Habeas  corpus ,  produzione “Hermes
Intermedia”  [ testo  e  voce d i  G iovanni
Fontana ,  seconda voce Rikka Kosola ,
musica  d i  Valer io  Murat ,  v ideo d i  Antonio
Poce] ,  2011;
Ai lo ,  produzione “Hermes Intermedia”
[ testo  e  voce d i  G iovanni  Fontana ,  musica  e
v ideo d i  Valer io  Murat ] ,  2011;
Nodi  de l  tempo ,  produzione “Hermes
Intermedia”  [ testo ,  voce e  v ideo d i
Giovanni  Fontana ,  musica  d i  Luca
Salvador i ] ,  2014;
Fecero  un  deser to  e  fu  ch iamato  pace ,
p roduzione “Hermes Intermedia”  [ testo  e
voce d i  G iovanni  Fontana ,  musica  d i  Valer io
Murat ,  v ideo d i  Antonio  Poce] ,  2014;
Sguardo ,  produzione “Hermes Intermedia”
[ testo  e  voce d i  G iovanni  Fontana ,  musica
di  Giampiero Gemini ,  v ideo d i  Antonio
Poce] ,  2014;
Fino  a l l ’u l t imo fuoco ,  per  voce rec i tante
elet t ronica  e  immagini ,  produzione “Hermes
Intermedia”  [ testo  da “Vampe del  tempo”  d i
P iet ro  Tr ipodo,  musica  e let t ronica  d i
Giampiero Gemini ,  immagini  d i  Antonio
Poce ,  voce rec i tante  Giovanni  Fontana]
2014;
Un profumo che  non so  def in i re ,  per  voce
rec i tante  e let t ronica  e  immagini ,
produzione “Hermes Intermedia”  [ testo  da
“Vampe del  tempo”  d i  P iet ro  Tr ipodo,
elet t ronica  d i  Valer io  Murat ,  immagini  d i
Antonio  Poce ,  voce rec i tante  Giovanni
Fontana]  2014;
Tiro  a l  bersagl io ,  un progetto  poet ico d i
Giovanni  Fontana da “Revolverate”  d i  G ian
Pietro  Lucin i  [voce e  immagini  d i  G iovanni
Fontana;  e laboraz ione audio-v ideo d i  Diego
Capocci t t i  – prodotto  per  “Res ine” ] ,  2015;
Poema Bonot to ,  videopoema di  Giovanni
Fontana;  prod .  Archiv io  Poies is  [ immagini ,
testo ,  voce d i  G iovanni  Fontana;  mixage
audio d i  Diego Capocci t t i ] ,  2015;
Mastro ianni ,  v ideoscr i t ture  d i  Hermes
Intermedia  [ testo  e  montaggio  v ideo d i
Antonio  Poce;  musica  d i  G iampiero Gemini ,
voce d i  G iovanni  Fontana – prodotto  per
“Fondazione Mastro ianni ] ,  2016.
L ’uomo de l  temporale ,  (The  man of  the
storm) ,  A  t r ibute  to  Renato Mar inel l i ,  for
orchestra ,  e lect ronics ,  vo ice  per formance
and v ideo [musica :  R iccardo Di  F iandra ,
v ideo :  Daniele  Pent ima e  Riccardo d i
F iandra ,  testo  e  voce :  G iovanni  Fontana] ,
2024.

3.  Se lez ione  d i  v ideodocument i :

Espèces  Nomades ,  Real izzaz ione d i
Françoise  Dugré e  Richard Martel ,  Prod .
Le L ieu ,  Québec ,  Canada (1987) ;
Le Voc i  de l la  Scr i t tura ,  d i  Antonel lo
Capurso e  Giorgio  Weiss ,  Produzione RAI ,
Dipart imento Scuola  Educazione (1988) ;
Videor  1 ,  D i ret to  da El io  Pagl iarani ,
Real izzaz ione d i  Oraz io  Converso ,  Prod .
La Camera Blue ,  I ta l ia  (1988) ;
Videor  2 ,  D i ret to  da El io  Pagl iarani ,
Real izzaz ione d i  Oraz io  Converso ,  Prod .
La Camera Blue ,  I ta l ia  (1989) ;
Videor  3 ,  D i ret to  da El io  Pagl iarani ,
Real izzaz ione d i  Oraz io  Converso ,  Prod .
La Camera Blue ,  I ta l ia  (1989) ;
In terzone ,  Real izzaz ione d i  R ichard
Martel  e  Nathal ie  Perraul t ,  Produzione
Les  Edi t ions  Intervent ion ,  Québec ,
Canada (1992) ;
Art i s t  repor t ,  Real izzaz ione d i  Sei j i
Shimoda,  Prod .  Shimoda,  Nagano,  Japan
(1994) ;
Per for ium ,  Real izzaz ione d i  Gyorgy
Galanta i ,  Prod .  Ar tpool ,  Budapest  (1995) ;
NIPAF 95 ,  Real izzaz ione d i  Sei j i  Shimoda,
Prod .  Nipaf  E .C . ,  G iappone (1995) ;
Poés ies  e t  f ront ières ,  Real izzaz ione d i
Er ic  Blanco ,  Prod .  CCAS,  Francia  (1997) ;
Tot  Brossa ,  f i lm scr i t to  e  d i ret to  da
Sarenco ,  Archiv io  del  c inema e  del  v ideo
d'ar t is ta ,  I ta l ia  (1997/98) ;
Harta  per forming 4-30 /  1-98 ,
Commonpress  of  I ta l ian Per forming Arts ,
a  cura  d i  Nicola  Frangione ,  Ed .  Harta
Performing,  I ta l ia  (1998) ;
Musica  e  no ,  mostra  a  cura  d i  Eugenio
Micc in i ,  v ideocatalogo real izzato da
Piero  Matarrese ,  Dig i ta l  V ideoart  Verona ,
I ta l ia  (1998) ;
Poes ia  Tota le ,  mostra  a  cura  d i  Enr ico
Mascel loni  e  Sarenco ,  v ideocatalogo d i
P iero  Matarrese e  P ierpaolo Murru ,
Dig i ta l  V ideoart  Verona ,  I ta l ia ,  1998;
Parole  in  l iber tà  cont inu ing ,  Paula  Cla i re
present ing work  by  Gino Sever in i ,  Car lo
Bel lol i ,  G iovanni  Fontana ,  Mirel la
Bent ivogl io ,  Alberto  Faiet t i ,  Paula  Cla i re
at  the “Estor ick  Col lect ion of  I ta l ian Art ” ,
London,  Ed .  Int .  Sound & Visual  Poetry
Archive ,  Oxford ,  1999;
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Viatge  a  la  Pol inès ia ,  Volume XXIV :
Poes ia  a  la  v is ta :  v ideopoesia ,
v ideoperformance ,  Propost ,  Centre  de
Cultura  Contemporània  de Barcelona ,
Barcelona ,  1999;
Poés ie  en  act ion ,  DVD-Rom,  a  cura  d i
Phi l ippe Castel l in  e  Jean Torregrosa ,
a l legato a l  n°  29/33 d i  “Doc(k )s ” ,  Ed .
Akenaton,  A jacc io ,  2003;
Var iant i .  Suono ,  paro la ,  immagine ,  DVD,
v ideo Leonardo Vecchi ,  montaggio
Rodol fo  Canalett i ,  Teatro  San Matteo ,
P iacenza ,  2004;
Chorus ,  v ideo d i  N .  R icc iardul l i  e  G .
Kr is tensen,  I t inerar i  Armonic i  /  Angelus
Novus ,  L ’Aqui la  2004;
John Giorno .  Vo ices  in  your  head ,  r iprese
e montaggio  v ideo d i  Antonio  Poce ,
Centro  Hermes ,  Ferent ino 2004;
5th Internat ional  Kr ikr i  Fes t iva l  o f
Polypoetry ,  DVD 4/5 ,  TVF,  Artv ideoTV,
Gent ,  2006;
Fluxus  & Happening  Fr iends ,  camera
Jean-François  Boudreault ,  Georges
Sheedy ,  Odi le  Tremblay ;  montaggio  Paul
Brunet ;  DVD PAL,  prod .  Le  L ieu ,  Centre
en Art  Actuel ,  Québec ,  2007.
Giovanni  Fontana -  E lec t ron ic  and sound
mask ,  Nat ional  Review of  L ive  Art ,
Glasgow – Univers i ty  of  Br is tol ,  2007;
I  p rat i  de l  paradiso ,  d i  Aldo Palazzeschi ,
musica  d i  G iancar lo  Cardin i ;  G iovanni
Fontana ,  voce rec i tante ,  Studio  audio-
dig i ta le  Daniele  Palermini ,  2009;
La caravane de  la  paro le ,  real izzaz ione
di  Jean-François  Dugas ,  DVD NTSC,  Prod .
Le L ieu ,  Centre  en ar t  actuel ,  Québec ,
2009 [pr imo DVD,  a l legato a l  volume La
caravane de  la  paro le  :  per formance
sonore  /  Poés ie  /Ar t  ac t ion ,
coordinamento Richard Martel ,  Inter
édi teur ,  Québec ,  2009]  ;
La caravane de  la  paro le ,  real izzaz ione
di  Jean-François  Dugas ,  DVD NTSC,  Prod .
Le L ieu ,  Centre  en ar t  actuel ,  Québec ,
2009 [secondo DVD,  in  confez ione
autonoma]  ;
Giovanni  Fontana – E lekt ronkabaret ,
Nat ional  Review of  L ive  Art ,  Glasgow –
Univers i ty  of  Br is tol ,  2009;

Creaz ione  improvv isa ,  regist raz ione del
concerto  del  26 g iugno 2009 tenuto a l
Conservator io  d i  Fros inone [ test i  d i
autor i  futur is t i  scel t i  da  Giovanni
Fontana;  Eugenio Colombo,  sassofoni  e
f lauto ;  Max Bettazz i ,  sassofoni ;  Et tore
Fioravant i ,  batter ia ;  Mar io  Saccucc i  e  Joy
Gr i foni ,  contrabbasso;  Giovanni  Fontana ,
per former] ,  a  cura  del  Dipart imento Jazz
del  Conservator io  “L ic in io  Ref ice” ,
Fros inone;
La poes ia  è  d i  casa .  Luc i  de l
contemporaneo.  L ’ immagine  a l la  paro la ,  a
cura  d i  Marco Pal ladin i ,  DVD Ediz .
S ig ismundus ,  Ascol i  P iceno,  2014;
Padre l ingua ,  d i  Mass imo Mor i ,  DVD edi to
per  l ’anno dantesco 2015,  Morgana
Ediz ioni ,  F i renze 2015 [ let tura  dantesca] ,
ISBN 88-89033-74-6 .
Doc(k)s  –  Open v idéo ,  DVD 29/32,  2018
[contenente i l  v ideo iCaro  Bal la ,  testo  d i
Nanni  Balest r in i ,  voc i  Balest r in i  e
Fontana ,  musiche d i  Luca Salvador i ,
regia  d i  G .  Fontana] ;
Poes ia  in  carne  ed  ossa ,  di  Marco Pavan,
con Ju l ien Bla ine ,  G iovanni  Fontana e
Sarenco ,  prod .  Imago Mundi ,  2018

Cred i t i  f o t og ra f i c i :
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