
LA "NOlA" DI UNGARETTl 

Gerard Bugeia 

Anche questa notte passera 

Questa solitueline in giro 
titubante ombra dei fBi. tranviari 
suH'umido asfialto 

GuardoIe teste dei brumisti 
nel mezzo S'Quno 
tentennare. 

Per apprezzare la poesia.di unpoeta, 
10 studente. deve.rifarsi al clilnacul" 
farale! ed intellettuale in cui operava 
10 scrittore che vuolestudiare 2. Nel 
caso eli Ungaretti non epossibile fare 
'R meno di un' indagJne sulle maggiori 
correnti lettarie e filosofiche che in 
quel torno di tempo, cioe agli mlZl 

del Novecento, si facevano sentire 
sugH intellettuali deII'epoca. 

Era.la Francia che nell'adolescenza 
di Ungaretti dettav.a nuove norme del 
fare poetico. Ungaretti stesso ci in
forma che "nel 1906. .. , ero lettore. del 
Mercure de Frar~;:e: ,era, e noto, la 
rivista che rivelava ogpi giorno, a 
quei tempi, i valori nuovf, e quell' 
audacia sorprendeva persino gli 
uomini pili accorti. La letture del 
Mercure de France ebbe nella mia 
formazione un' importanzR. da non 
trascurare. La polemica che vi si 
sv01geva, s'imperniav;a intorno al 

1. Nel senso pili ampio della parola. 

nome e all'opera di MalIarme. Mi 
gettai su Mallarme, 10 lessi con pas
sione ed, e probabile, ana lettera non 
10 dovevo capire; maconta poco 
capire alIa lette:r;ala poesia: Ia sentfvo, 
Mi seduceva con la musica delle sue 
paroLe, con i1 Isegreto, quelsegreto 
che mi e tutt'oggi segreto. Mallarme 
non mi e forse pili un poeta intera
mente ,ermetico, e un paeta" 3. 

Questa confessione ci perrnette di 
col1egare Ungaretti con Mallarme, 
)che, siricordi, e il teo rico della 
"purezza" della poesia, della sua 
"pamla". iInfatti, nei primi prodotti 
letterari di Ung~retti, CIi cui la Noia 
sarebbe uno dei pili significativi, ci 
si accorge del tentativo del poeta di 
ridare alIa parola queUacarica. fonica 
e semantic a che nel corso dei secoli 
aveva perso: il poeta del deserto e 
continuamente impegnato a scavare 
nel segreto della parola perche se ne 

2.. Questa mia atteggiamento storicistico non va interpretato come chiusura verso Ie 
artre correnti pili moderne, come quella psicanalitica e stilistica e sociologica, di 
cui mi sono pur avvalso in questo mio studio. 

3. G. Ungaretti, Note del' poeta' sulla vita e sulla sua poesia, in Ungayetti; a oura di 
L. Piccioni (Torino, 1971), p. 334. 
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spnglOni un' eco sotterranea 4. Si 
notino Ie: vocaIi laITotondate (0, u) 
della seconda strafe della Noia: 

Questasolitudine in giro 
titubante ombra dei fili tranviari 
SUll'UIIUdo asfalto 

Le vocali anotondate, specie' la 
velare 'u', ,ereano, tramite }a sugges
tione fonioa, un' atmosfera di mistero 
e di silenzio, un sentimenti dell'inaf
ferrabiIita del pass'ar del tempo e 
della angoscia esistenziale ehe ne 
deri:va; paura che e tutta eoagulata 
nelLa frase "titubante ombra" non 
solo p&r via semantica (iI eonnotato 
dl "ombra" e sempre stato uno di 
cosa labile, effimera, che sfocia nella 
morte) ma anche, e soprattutto, per 
vi,a fonica (Ia labiale 'b' di "titu
bante" rieeheggiata dalla 'b' di 
"ombra", e Ie pause che vengono a 
interpors,i fra Ie .1,arbiaIi tramite i 
gruppi fonici 'ant' ed 'omb'). Cioe, se 
da un Lato Ungaretti rinuncia a rima 
e metro tradizionaIi 5, dalI'altra lato 
egIi "tende a valorizzare in eompenso 
i valori sillabici, Ie cellule fonico
sema:ntiche del discorso ehe acquis
tano forza struttumnte, a volte anche 
rispetto alle immagini 0 unita 
iconiehe stesse" 6. Proprio coneen
trandosi sulla pronuncia delle sin
go Ie parole, egli trasmette, credo, il 

messaggio della Noitt 1. Si rilegg;a la 
ter~aed ultima strafa: 

Guardo Ie teste dei brumisti 
nel mezzo sonnO' 
ternennare. 

NeU"Uinita strofica ,concilllsiva 
brumisti e tentennare riecheggiano 
rispettivamente ombra e titubante 
della seconda strafe; pero, va subito 
notato nerl primo verso della terza 
strofe, il prcroominio delle dentali e 
delle sibilanti delle voci teste e 
brumisti~ e, nei seguenti vers" deBe 
doppie consonanti di mezzo, sonna e 
tentennare: queste doppie, pur nel 
lorD ritmo pausato, aecentuano il pas
sagio da una condizione di moto 
chiuso e ambiguo (titubante ombra 
dei fili tranviari dove Ie Jiquide di 
fili tranviari sonO incastonate tra Ie 
'labiaIi di titubante ombra e di umido) 
a quello di mota possibile, un mota 
vitale ed effusivo. Si deve tener 
conto deUacariea di apertura ehe 
serbano Ie. parole sonno e l'infinito 
tentennare, pieno questo di carica 
alliterativa. Pare che il poeta stesse 
per dire ehe la vita e queslo prender 
cosdenza delI'esistenza, e ehe questa 
esistenza e una resistenza, facendo 
vale,re i gruppi fonid 'ste' e 'sti' di 
"teste" e di "brumisti" eon la lora 
implieazione di durevolezza 8, E 

4. Questo aspetto si puo trovare nella poesia di Baudelaire. Cfr. W. Benjamin, Angelus 
Novus, (Torino, 1962), p.96. 

5. Rinuncia che egli eredita dai iuturisti. 
6. G. Camben, La Poesia di Ungaretti (Torino, 1976), p.31. 
7. Per Ia differenza fra Ie prime versioni e quell a finale di Noia, efr. E. Sanguineti, 

Fra Liberty e Crepuscolarismo (Milano, 1965). p.lIO. 
8. Ragion per cui G. Camben, op.cit., ritiene abbiano Ia stessa origine Ie parole come 

'stone', Stein, e Stare. 
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questa soliEudine c'he viene seop
rendo il poeta non sarebbe pill 
motivo di paura, ma di potenziale 
eonforto, perehe forse ineonscia
mente, trova in questa solitudine la 
solitudine prenata:le e infantile, per 
cui si sentiva unito al Cosmo 9; i1 
naufrago trova una sua allegria 
momentanea. 

Queste nostre osservazioni di ear
attere stirlistico e psieanaliticeo ci 
aiutano eerto ad. addentrarci nella 
'ragjlo~:1 d',esser;' di.questa :p'pesia. 
Comunque, eerte dQ,mande suI' con
tenuto della .poesia sono rimaste fin· 
or.a senza adeguato eommento. perche, 
per esempio, ilpoeta. esit,a, davanti ai 
"fiIi transviari" e 'aIr "umido as
ralto,,? E' probabile che Ungaretti 
fosse in queJ· periodo sotto l'influenza 
della filosofija. di Bergson. Si ricordi 
ladistinzjJone che faceva Ufi/losofo 
fmncese fra l'inteHigenza e !'in
tuito 10; secondo lui, 'l'uomo che tras
forma lamateria e costruisce nel 
tempo e nella spazlo ,sarebbe si uti
lissimo ma inca:pace di afferrare il 
significato della duree, della vita 

stessa. Accanto alII' homo faber ci deve 
essere anehe, e soprattutto, l'homo 
sapiens: questi s'addentra neHa realta 
del:Ia duree senza scomporre questa 
stessa realta. Ma questo fhomo 
sapiens 10 puo attuare solo in alcuni 
momenti favorevoli e ttransitori 11. 

Ungaretti 10 realizza in quei momenti 
amhigui e Iabili deIl',alba, do po Ie 
lunghe flotti che egli trascorre in
sonne, passeggiando £ra la Senna e il 
giardino del "Lussemburgo" (vedi 
Nostalgia), 0 dopo una noite insangui
nata, in trincea, come fara suI Carso 
(vedi Vanitd). Qui a Milano, eompone 
la Noia dopo unanotte che egli tras
corre passeggiando, stanco e solo, 
lungo i viali deserti, riflettendo pro
babmimente lSu11'inconsistenzla del 
nuovo mondo borghese, questa nuova 
civilta - con i1 falso mito della velo
cita -, di cui egli, venuto dal 'nulla' 
del deserto prevede gia il lento ed 
inevitabile consumarsi E~. 

Gerard Bugeja, B.A. (lIons,) insegna .lin
gua e letteratura. italiana. alia Scuola me

dia superiore, Valetta. 

9. Gaston Bachelard, La Poetica della Reverie (Bari, 1972), pp.109-119. 
10. J.M. Bichewski, Contemporary European Philosophy (Los Angeles, 1969), pp.l04-105. 
11. Si aggiunge a questo riguardo la pesante e negativa critica da parte dei critici 

marxisti di questo "l'art pour J'art", di questo slancio fine a se stesso. Cfr. R. 
Bodei inE, Bloch, Karl Marx (Bologna, 1972), p.15. 

12. W. Benjamin, op,cit., pp.87-151. 


