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Le poesie di Luciano Erba 
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delTaltrove 
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a 6 una poesia, in iiueslo 
' ultimo libra (Ltpolesi 

drcense) di Luciano Er
ba, che e stata scritta 

nel 1942. L'autore ha voluto in-
cluderta, Insleme con altre coeve 
o piu tank, acosfituire nel recen-
te volume una sezione intltoiala 
Serie ferrovkma. -Stepe di robinia 
/ . . . ti lascio i mlei pensleri / . . . co-
sl spesso fufflono / sogni e visio-
ni del mio vtaggiare*. Sono versl 
che aprono e concludono un 
componimento del poeta appe
nd venlenne; vi e gia llmpida-
meflte indivlduato uno dei tempi 
principal! della poesia di Erba: ft 
viaggio Inteso come melafbra del 
rtuire di cose ed eventi in un tem
po gia passato. II presente infant, 
per Erba, consiste (ondamental-
menle nelia lorza delle immaglnl 
chfjappsionp./ifoe'itunc, [Wife-
videflza delle spoglie in cui H tem
po prende cotpo e vita. Losdop-
plamento Ira la «cosa. che passa 
e t'immagine che testa, tra evento 
e nome. questa scisstone tempo-
rale Impedisce la piena impllca-
zlone detl'io, il coinvolgimenio 
che potrebbe aKerare la precisio-
ne dello sguardo, il cristalto dell'l-
ronia. la suprema sempliciia del
la lorma. 

Da questa -ironica- distanza, 
nel recenle libra si patla di -cose 
senza prestlgjo* in un -cosmo 
qualunque*. Compassato funam-
bob. per non lasciare trapelare 
compromerlenli emozioni, nei 
suoi versi con grazia noncurante 
il poeta inckle piccoli segnali di 
fumo, coriandoli, colomblne e 
plem><s. cosl che il mondo scom-
paia e rtcompaia - sempre diver-
so e uguale a se stesso - Imper
turbable come in una llnzlone 
teatrale, In Exodus, quasi all'ini-
zki del libro, un quieio teatrino di 
rocce. dl tettl e splgoli. di fulmi-
nee apparizloni di cappelli e 
manteHi. si rlpete all'mflnllo nella 
luce racchiusa entro I'ariosa 
campitura del settenatto. 

II grande tema romanttco di 

Amore e Atone, impietosamente 
degradatb, peide ogni drammali-
cila nella ptBjsia (Genius too) 
dedicata a Ditto Campana: <Nel 
primo centenario di Campana / 
tui invitato a Marradi per un con-
vegno. /,Tra le pared umide e 
scrostate/ di una stanza d'aiber-
go che sappva / dl mufla e di 
marroni, ossia dl castagne / ebbi 
voglia di un amore di passo/ o di 
motire come tin commesso viag-
glatore> In Dasein il poeta rlesce 
viituosisricamente a coniugare 
ardita specifeione metalisica e 
tranqullla pedalare verso un 
qualslasi.merc3to. Convince me-
no, invece. il virtuosismo tormale 
esiblto nella seilone degli Acrosli-
cr i'ironiS funambolesca vi appa-
re ombrata, appena cotrotla da 
Una muKa di occasione. 

Eppure in questo libro non c'e 
solo quella crie Mengaldo defini-
sce <un'eleganza naturale ottenu-
la per evklenza visivat, •un'attiiu-
dinedacollezionistaoenlomolo-
go svagato di realia sottratti al lo-
ro vtventp cowesto e infilzali ad 
uno ad uno come farialle-. Luo-
ghi e persone scompaiono. certo. 
dietro i loro n<.mi. apparent che 
stanno li.a smasehciate un allro-
ve; puttuUavia I'inquieludi"" rie-
sce ad aprirsi un varco, e in que-
sto squarcio si anima un liaiu di 
sottile malinconia che percorre 
tutto il libro: apparentemenle di-
stratta si ripete la domanda sul 
percbedellecose (I'ureil a<i<a); 
insistente diventa I'interrogarsi 
suti'altrove, luogo e tempo che 
forse da sempre ci precede:«... io 
me tochiedo.sentochequalcosa 
/ II mi precede, ma non so che 
sia». 
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A
dbtanza di died anni dat-
la prima edizione dell'o-
pera completa di Camilto 
Sbarbaro, ecco in libreria 

una seconda edizione (a cura di 
Gina Lagorio e di Vanni Scheiwil-
ler): immutata. ma che tanto piu 
- e lietamenle - sorprende. per-
LiiiS vuil dire die la prima 6. sem-
plicemei.tij, esaurita, e che su un 
poeta come Sbarbaro si pud an-
cora puntare. GiS la presenzadel 
nome di Sbarbaro «sul mercato» e 
un dato consolanle per la cuhuia 
del nostra paese; e non parlo del
ta cultura letteraria, ma piu pro-
iondatnente di cid per cui la stes-
sa letteratura esiste ed ha senso: 
del bisogno dell'uomo. cioS, di ri-
ilettere. di imerrogaisi, di guarda-
re dentro di sfi - come Sbarbaro 
facevs - .con gli occtii asciutti». 

La poesia di Sbarbaro, e so-
prattutto quella di Pianissimo, 
che nei 1914 tece conoscere e ai 
tempo stesso sand la sua impor-

A dim anni datla prima edizione 
tomano per Garzanti le opere complete 
di Camillo Sbarbaro: che sono una prova 
del bisogfio dell'uomo di inlerrogarsi, 
guardare dentro dis& riHeltere... 

tariza, costituisce infattj un signifi
cative esempio di come la piena 
degli afletti possa essere control-
lata e incanalata in una scrittuia 
lerma e iucidissima, una sorta di 
registrazione elettromagnetica 
checi mostra gli sbalzi dell'ango-
scia senza larcene partecipare al 
trauma. L'artifick) letterario ne £, 
per cosl dire, mezzo di comuni-
cazione piii che di espressione; e 
viene infatti riluggito quando in
cline ad oririisi nelle sue forme 
piO scoperte (e torse proprie). e 
nei suoi atlrlbuti piil lipid (espe-
ciiici): "Capita che quello che 
scrtvo mi prenda la mano, acqui-
sti mio malgrado un'andatura 

cantante. La parola s'insedia da 
se nelto schema d'un verso: im
possible slo^larla spezzare 
quel rihno gratuito. E il campa-
nollo d'allarme: non c'e che al-
zarsieuscire». 

Ci si pu6 chiedere, natural-
mente, se quella proprieta e quel
la spedficita debbano essere cosl 
sluggite, e se il limite della poesia 
di Sbarbaro non sia proprio da 
vedere nel timore da cui e abitata 
di "lasciarsi andare«. nel coslante 
contralto che ne reprime gli scatti 
e ne deprime in fine la possibility, 
rlducendo il verso a una quasi-
prosa e solfocando la musicalita 
dell'endecasillabo nel contro-
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ComincLamo daf litoli. Prima b 
domanda: -Libri di testo/ Esiste un 
caso Gramsci?. Subito la risposla: 
•6 vera, questi licei sono di sini
stra' tl tono dell'fipresso (la scor-

r-i sa settimana) € preoccupato. Nei 
sommarb. s'ai^iunge un locco 
che un giorno avremmo detto 
maccarlista, adesso suona solo 
berlusconista Sontitc un po': 
•Viaggio nei manualidi storia. lilo-
sofifl e letteratura. Rossi*. Proprio 
cosl. "Rossk Seguono pagine in 
cm il -viaggio nei manuali di sto-

• ria- si awcntura nella caccia alle 
Iracce gramsciane. Un segugio si 
muove tra quelle righe. Legge (o 
non leggo} e decide: poco gram-

sciamo, tanto gramsciamo, abba-
stanza gramsctamo, tutto gram-
sciamo. La storia della letteratura 
ilaliana di Giulio Ferroni e ad 
esempio gram^ciana «a tutlo ton-
do - / ' materiateelinintaginatioAi 
Ceserani e De Federicis ^ «asse-
gnabile algramscismo- Qj i e & si 
scoprono addirittura •sensihili im-
pronte maixiste». Inline il bilancio: 
•il gramscismo pare tenere la ca-
samatla della storia. barcollare in 
quella deila lelteratura e crollare 
in quella della litosofia,. I timbri 
sono stati impressi, bollato i! «mo-
stro». Se. come dice Baget Bozzo 
intetvislato, il "gramscismo ha t'ef-
fetio di rcndere tutti inielici-. non 
ci rests che ridere. 
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canto della sintassi. Ma bisogna 
anche chiedersi se il tempo in cui 
quella poesia 6 maturata permet-
tesse altroctie questo, e seico-
siddetti poetl vociani (e Sbaioaro -
fu tra coloro che sulle pagine del
la rivista La Voce oovaropto acco1 

glienza e riconoscimento) potesi-
sero in altro modo dishnguersi' 
dalla magniloquenza dannunzia-
na e da certa lagrlmosha pasto-
liana; e se - iimili o no - questi 
caratteri sbarbariani non siano 
tuttora quelli d ie ce Io fanno caro 
e che ne consigliano la nletlura. 

La poesia di Sbarbaro ci parta. 
in anlicipo sui toni che saranno 
poi di Montale. del male di vivere, 
della solirudine esistenziale del
l'uomo; e Io la lorse con qualche 
condiscendenza a un atteggia-
mento che fu anche lipicamente 
letterario e decadente. a mela tra 
it maledettismo e il dandysmo 
(iui stesso doveva, anni dopo, 
parlare di Horbidi istinli e dl nau-
see sessuali- fatti oggerro di una 
«sconsolataconfessione»): tna Io 
la anche con it coraggio di una 
considetazione laica e razionale 
della nostra umanila, con la con-
sapevolezza <che nulla nella vita 
/ e buono e nulla e triste, ma che 
tutto / e da accettare nello stesso 
modo», e che proprio in questa 
accettazione e il riscatto del dolo-
re stesso: "per tutto questo amaro 
ramo.Vitan. 

11 compiacimento, anche sof-
lerto, per la propria ulcerata sen
sibility, per la frustrata aspirazic-
nea una vita non inesorabilmen-
te scissa ci apparp continuamen-
le correito - anche se non supe-
ralo -dalla fermezza delb sguari 
do che Sbarbaro posa sulle cose 
e dalla spietaia sinceril^ che ne 
risulta. nei confront! degli altii 
non menoche neiconlronlidise 
stesso. I suoi rilratti, gli a (or ism i 
affidati alle pagine in prosa dei 
suoi Tmaoh. Scampoli, Fuochi/a-
lui (tutii litoli volti a sottolineare 
Tim possibility dello scriltore di 
cogliere piu che biandelli o par-
verize dellesistenza) documen-
tano la Ireddezza dello scienzialo 
(Sbarbaro fu anche questo, in el-
fetti, edebbe fama intern azionale 
come ricercalore e classilkatoie 
di licheni) e insieme la sofferen-
za dell'uomo: coslretio a sgradile 
^egisTrazioni ma che non Iransige 
per questo, perche sa die val tne-
glio un giustu biasimo che una 
lalsa lode: "Da animale si divenla 
lanlo prima uomo quante piii 
sconfitle si loccano. Bonta, allrui-

smo, sa^ezza: rese a discrezio-
nc. 

Non si Iratta, come si uede, di 
una lilosofia di facile digestione, 
anche se altre pagine ci pariano 
in ben altro modo, coniermando-
ci l:importanza (per 11 poeta stes
so. che pure defmisce la sua arte 
on wizlo solitarkw) della tenerez-
za e degli affetti (la poesia che 
tutti sanno di Sbarbaro e proba-
biltneme quella dedicata al pa
dre: «Padre, se anche tu non lossi 
il mio / padre, se anche lossi a 
me un estraneo, / per te stesso 
ugualmente I'amerei.). Si pu6 
sperare tuttavia che qualcuno 
conservi il gusto di un salulare 
•agrume», e che possa continuare 
a valere I'auspicio che Giorgio 
Caproni formuiava all'uscita della 
prima edizione di questo volume: 
"Sempre diretto agli uomini e non 
aiCefesti (o ai Computer) dawe-
ro penso che nessun poela no-
slro di questo nostra secolo sia 
pifj di Sbarbaro vicino - nel disin-
canto come neila sotterranea ri-
volta - ailo stato d'animo di tanti 
ragazzi d 'o^ i , ai quali questo li
bra andrebbe offerto in dono. E 
non perch* possano Uovarvi con-
solazione.benslragione-. 
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