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MASSIMO LARDI

Appunti in merito a

«La Poesia 1941-1986» di Remo Fasani

Nell'oipera poetiea di Remo Fasani tutto
si rivela limpidamente, seinza zone d'om-
bra, con chiarezza classica: ogni senti-
nuento e pensiero, le sue asoendenze, le
aspirazioni, la poetiea, l'uomo. Ecco come
si presenta in «Ii sogno» (Le Poesie 1941-
1986, Casagrande, ip. 142), poesia che
viene citata in tutte le interviste, le prefa-
zioni e le reoensioni ,al suo libro:

L'uomo Remo Fasani,
di professione prima contadino
e dopo insegnante,
di jede contestatore solitario,
di patria svizzero,
di parlata e indole lombardo
(alpestre, alpestre molto),

di cultura italiano (fiorentino)
e un po' tedesco (Hölderlin)
e cinese (Li Po),
che tra Coira, Zurigo, Neuchätel
ha vissuto esattamente finora
in esilio metä detta sua vita,
che considera Budda I'Uomo,
Asoka il Savrano
e dunque osa chiamarsi
cittadino del Mondo
ne disdegna I'esilio —

I seguenti appunti ad alcune poesie vo-
gliono mostrare, Ansieme ai jpregi letterari,
la ooerenza dell'iispirazione e della tema-
tica con l'essanza dell'uomo che lui di-
chiara di essere.
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IL POETA

Congedo

Quartina, l'uhima e la prima insieme.
Come tu vieni, io ti lascio andare.
Va carica di tutto e non pesare.
Sii il frutto maturo e in esso il seme.

E' l'ultima lirica della raccolta, una quartana

di endecasillabi perfetti oon rima in-
crociata; ogni endecasillabo un periodo;
ogni periodo due predicati '(nominal! quel-
li del primo ed ultimo verso, verbali quel-
li del secondo e terzo per cui vengono a
trovarsi disposti a chiasmo come le rime).
Ogni verso e oostituito di un'antitesi con
una gradaziione ascendente, che prende
l'avvio dagli aggettivi apparentemente co-
munissimi «ultima» ie «prima», continua
attraverso i soggetti «tu» e «io» e i predicati

«venire» e «andare», «andar carica»
e «inoin pesare», per culminare nella stu-
penda dicoeomia del frutto e del seme.
Queste iimmagini, allacciandosi fonosim-
bolicamente con «tutto» e semanticamen-
te con «primo e ultimo», «venire e
andare», «esser carico» e «non pesare», fan-
no sentire l'uniitä dell'intera poesia.
Ho detto che sono endecasillabi perfetti.
Essi sono anche variati, di tre tipi diver-
si: risentito il primo oon l'accento sulla
quarta, settima e deaima sillaba; leggeri
ed elegantisskni il secondo e il terzo con
due acoenti sulla sesta e decima sillaba;
grave e lunghissimo l'ultimo con tre sina-
lefe e quattro accenti .sulla seconda, sesta,
ottava e decima.
L'ultimo verso spicca per il mutamento
di stile e si direbbe voglia far spazio al
linguaggio della oonoscenza, aprire una
nuova d'imensione: il frutto non e solo la
quartina in parola, una tutte le quartine,
comprese quelle della prima raccolta, an-
zi, tutta la poesia, che il poeta congeda
con naturalezza e semplicitä cost oome gli
e venuta l'ispirazione: «oome tu vieni io
ti lasoio andare». In essa si trova tutta la
sua saggezza, «carica di tutto»; ma non
c'e pedanteria alcuna, «non pesare».

E' il frutto di tutta la vita, la poesia da
godere cost come la troviamo nel volume

«Le Poesie», che contiene anche il
seme. Cadendo nielle oosoienze fara ger-
mogliare altri frutti, il senso della respon-
sabiilitä verso la natura, il proprio am-
biente, la propria cultura e i propri do-
veri di cittadino; e chissä, forse anche ger-
mogliare altri frutti simili, altra poesia:
«Sil il frutto maturo e in esso il seme».
Vien fatto di pensare a «poca favilla gran
fiamma seconda» di Dante (Paradiso,
I, 34).
E' un oongedo che quanto alia forma e
alia sostanza richiama alia mente altri
oongedi famosi, antichi e moderni, oome

«...
o montanina mia canzon tu vai,
che fuor di se mi serra,
vota d'amore e nuda di pietate ...»
di Dante, o come

«...
anima mia, sii brava
e va in cerca di lei,
tu sai cosa darei
se la incontrassi per strada.»

di Giorgio Caproni. Rivela la profonda
italianitä dell'autore, ma rioorda anche
l'amato Hölderlin e i «Chinesische
Vierzeiler», le quartine cinesi, giä coltivate nella

prima raccolta; rioorda il contadino
,nella magnifica immagioe del frutto e del

seme, e iindirettamente il contestatore so-
litario. Insoimma, in questo oongedo c'e

tutto Fasani come si presenta nella citata
poesia autobiografioa, si riivela oosi com'e
in ogni suo scritto: sublime e profondo,
classioo e moderno, isempre limpido; un
maestro di gusto raffinato e di intuito
sicuiro, per il quale non esistono segreti
nel campo della sua arte, un vero poeta.

IL PROFESSQRE

Tale l'ho conosaiuto all'Universita di Zu-
rigo in un saminario durante il semestre
estivo 1969. Un corso che gli studenti
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han>no saputo ,apprezzarie solo troppo tar-
di. Allora Fasani ha avuito la delusione
di non ottenere la cattedra di letteratura
italiana all'Universitä di Zurigo. Niente
di grave dal momenta che aveva gia quel-
la di Neuchatel, se si paragona coil le de-
lusioni del suo grande maestro e autore
Dante Alighieri, che durante itutto il suo
esilio aspiro all'insegnamento universita-
rio e non riusci mai a ottenere una cattedra.

Del resto il nostro poeta stesso con-
sidero poi provvidenziale quell'insucces-
so, perche gl;i impegni ammiinistrativi in
quell'Uiniversita gli avrebbero impedito
di approfondire tanti studi e di scrivere
tante poiesde.
Ma veniamo a quelle lezioni e alia poesia
che gli hann,o ispirato. iPersonalmente de-
vo dire che nessuno al pari di lui era tiiu-
scito a oontagiarmi, a farmi apprezzare la
struttura del sometto, la oonoretezza dielle

quartine, Paccensione lirica nelle terzine;
a farmi sent ire la bellezza dell'endecasil-
labo, degli accenti ritmici, l'armonia delle
rime e degli accordi fonosimbolici e les-
sicali e dei «legaimi» che rimandano da
una parte all'altra del oomiponimento poe-
tico. Devo dire che non mi rendevo nean-
che troppo conto dei retroscena. Ma tanti
studanti che frequentavano le iezioni era-
no in qualche modo prevenuti e ostili, sa-
pendo che il professor Fasani insegnava a

prova, come del resto altri suoii colleghi
che pure non ottennero la cattedra.
Questa situazione gli ispiro la lirica «Sto-
ria del sonetto all'Universita di Zurigo, se-

mestre estivo 1969» (p. 86). E' oomposta
di sette strofe di varia 'lunghezza (di sei,

cinque, quatro, tre, due, uno endecasilla-
bi, e infine iuna di otto endecasillabi). Il
degradare delle strofe da sei versi a uno
solo fa pensare a un movimiento disoen-
dente a spirale verso un punto fisso e sen-
za speranza, simile a quello di Dante inel-
l'lnferno, e sottolinea il disagio della
situazione, riassunta nella prima strofa. L'ar-
gomento della lezione, il sonetto, e un
terreno minato per il professore; gli stu-

denti sono soldatini nemici mandati in
ricognizione dai capi, per cui scoppiano
le mine e la guerra.
Nella seconda strofa, quasi come tesi,
l'impegno e la oompetanza del professore
trincerato dietro il sonetto. Tienta di por-
tare il dialogo sull'armonia e i «legami»
— che lui ha sooperto e che per primo
sfrutta per l'esegesi del testo — cioe sui
valori formali, ma si rende estraneo da
un rapporto che avrebbe dovuto essere
efficace e oiperante.
Nella terza, l'antitesi, l'incapacitä da parte
degli studanti di seguirlo; questi si limi-
tano a reperire rapporti di lingua e di
stile in autori diversd e lontani (Siciliani
e Gaapara Stampa), come erano forse a-
bituati a fare nelle medie.
Nella quarta il tentative di un avvicina-
meinto, gli sforzi del professore per arri-
vare a fare un discorso iinsieme, la ricerca
di un rimedio.
Nella quinta e sesta, non 'la sintesi, ma il
fallimento: il messaggio non e passato, il
diaiogo non e'e stato. Il fallimento viene
espresso con la citazione di un magnifico
verso del Petrarca che e anche un luogo
comune: «il vento ne portava le parole».
Nell'ultima strofa, il ripensamento, la di-
mensione della conoscenza: il vento non
e la parola giusta, troppo bella, legata
alia natura. E' l'aula, luogo di cultura,
resa squallida e vuota dall'incomunica-
bilita tra dooenti e discenti, dove l'unico
fregio sono le geometriche lampade elet-
triche che si accendono con la forza di
«Giiove», simbolo di chi comanda; una
luce spietata, violenta, senza simpatia u-
mana. E' l'aula, cioe tutta l'organ'izzazio-
ne che c'ie dietro, che si mangia le voci
dei partecipanti al seminario.
E' una poesia singolare, che forse nessuno
citerebbe; ma in questa umiile e franca
confessione si stacca onesta e solitaria, al-

ta sopra la presunzione degli studenti e

l'arroganza del potere, la figura del
professore che contesta anche i oontestatori.
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IL CONTADINO

Tante suie ipoesie confermano implicita-
mente la sua origine contadina, ma non
mancano quelle in cuii la confessione e
esplicita. Una e la lirica dedicata al padre,
costituita di una terzina, di due strofe
lunghe di undid versi l'una, piü un ultimo
verso, tutti endecasillabi, scritta il 29 set-
tembre 1981 (p. 222).
Nella prima strofa e defimita la profes-
sioine del padre contadimo e commerciante
di bestimme, che inella sua fierezza e di-
gnitä disdegna di fare qualsiasi altro me-
stiere. La seconda definisce il lavoro del
contadino, il suo essere in una dimensio-
ne quasi atemporale a motivo del oonti-
nuo ripetersi dei lavori e deltle stagioni,
in oontrapposizione oon il viiaggiare per
il mondo e ceroare le cime e le profon-
ditä, cioe le avventure .spiritu'ali, come ha
fatto lui, il figlio che un po' alia volta
daila terra si e staccato. La terza sitrofa
presenta il padre come commerciante di
bestiame, compietente inel suo mesüiere che
eseroita con intelligenza e sentimento, .ra-
gioioe e istinto. E tutto questo il padre
non lo esprime a parole, ma oon l'affabi-
litä del suo sonriso.
L'ultima strofa dioe solo: «Ti potessi imitate

da poeta...» E' la simtesi di tutto. Non
conosco un complimento piü grande: il
figlio poeta vorrebbe essere nella sua arte
cosi completo, cosi artista istintivo e con-
trollato, dignitoso e onesto, in una parola
cosi perfetto come il padre e stato nella
sua professione di contadino e commerdante

di bovini. II tono e disoorsivo, ma
il testo e ricco di rime interne, assonanze,
consonanze e paronomasie e di altre
figure che ognuno sapra cogldere da se.
Questo vale anche per la poesia «A mia
madre», fatta perö di sole due strofe u-
guali, di otto endecasillabi, quiindi tutta
armonia. Nella prima strofa da atto di
aver ricevuto dalla madre un sesto senso,
la capacita di capire per intuizione se
stesso e la realta che lo circonda, e con
essa tutta la realta che si dillata a oerchi

concentrici, per cuii riesoe a cogliere la
profonda unita di tutte le cose e a cono-
scere tutto il mondo; nella seconda strofa
dioe di aver ricevuto da lei la capacita di
esprimersi con la parola, anzi, il gusto
della parola esatta, che deriva dall'amore
per la verita, l'onesta, la semplicita, il pu-
dore e la discrezione. La parola esatta che
il poeta ha udito a lungo e la madre, piü
si avvioinava alla imorte, piü rioercava oon
impegno, volendo chiarire senza fine il
suo disoorso.
Sono poesie in eui Fasani dichiara aper-
tamente che dalle sue origind contadine
trae i pregi piü autentici e umani della
sua arte.

IL POETA »ELLA MONTAGNA
E IL GONTESTATORE SOLITARIO

Egli si definisce anche molto alpestre e

contestatore soiitario, e tale oi appare in
numierosi coimponimenti poetiai, ad esem-
pio nel sesto, settimo e ottavo canto del
poemetto «Pian San Giacomo» (p. 317).
Sono canti di una trentina di versi (31 -
34 - 27), liberi, di sei o sette fino a quin-
diai o sedici posizioni, moderni e classici
ad un tempo.
Nel sesto e settimo canto, ispirati alla
natura alpestre, niente sentimentalismo e

celdbrazione, solo stupore e visione. Gli
spazi e i volumi, la vita della montagna
so.no ricreati come per incainto dalla voce
del vento, delle acque, degli animali do-
mestioi e selvatici; dai bovini nella stalla
o air'abbeveratoio, dallo scoiattolo, dal-
l'ermellino, «lemure» - spirito vagante -
che corre sotto le travi del tetto e lecca
la tesa .della panna — si noti la forza
realistica di questa espressione — dal
oervo hraccato e ucoiso con uno spa.ro di
giorno e ricuperato nell'oscurita della motte

.e trafugato di nascosto nella chiesa;
dal voilo dell'aquila che in pleno gioirno
fa pensare alla notte. Indimentücahile i!

canto degli uccelli che svegliamo le per-
sone e .fammo lievitare .quello spazio nella
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luce dell'alba. 11 verso ipiü lungo «le muc-
che quando bevo,no in fii'la nel tronco in-
cavato», di sediei posizioni, con la sua
lunghezza e la sua gravitä quasi omerica,
sembra evocare la lunga e grave fila delle
mucche.
Nel settimo canto l'uomo eomipleta lil pae-
saggio alpestre con la sua presenza di
schiavo e sign,ore dell'ambiente, impegna-
to a fare fieno per le bestie e legna per se,
sottaposto a 'una continua fatica, ma in
armonia con il mondo, con se stesso e con
il prossimo. L'armonia si manifesta nelle
conversazioinii la sera intonno al focolare,
nelle osservazioni sugli animali, sul tempo
e sulla natura che sempre si rinnova, ,men-
tre l'uomo invecchia, ma non troppo e

imperoettlbiImente finche e anoora signo-
re di quel iregno.
L'ukimo canto, 1'ottavo, ci riporta brutal-
mente alia realtä dei nostri giorni. E' una
vihrante protesta del oontadino, dell'uo-
mo di cultura, del cittadino del mondo,
del cittadino svizzero e di Mesocco, oon-
testatore isolitario, non imbrancato in nes-

sun gruppo, non animato da fanatismo e
da oertezze assolute quanto effimere; una
pro'testa che si pub far finta di nan sen-
tire, ma ehe non sarä dimenticata perche
scritta con i caratteri indelebili della poe-
sia. Pian San Giaoomo gia sconvolto dalle
forze idriche e dal turismo, ad oipera dei
tecnoorati e dei plutoarati, «gli Dei del

nostro tempo che soli voglian essere fe-
lici», potrebbe divenitare una bolgia
infernale se ci venissero depositate le sco-
rie. Da li potrebbe propagarsi la peste
atomica, la peggiore di tuttti i tempi. «Ma
qui la paesia finisce. / Qui cominci'a la

prosa. E forse il nulla», conclude Fasani,
«il 18 settembre 1983, Giormata di pre-
ghiera per la Svizzera», una data che con-
ferisce un peso particolare alia sua pro-
testa. *

Esposizione fatta a Coira il 3 febbraio '88

per presentare la silloge di R. Fasani «La
Poesia 1941 - 1986», /Casagrande,
Bellinzana 1987
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