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Arnold Cassola 

Immagini del mondo moderno nella prima parte 
dell'opera poetica di Giorgio Caproni (') 

Nei primi tre volumi (1) di Caproni predominano i ritratti di un 
mondo agreste 0 marino. Prati, verde, sole, giardini, uccelli, col
ture, velicri, m~1re sono Ie irnmagini prcvcllcnti in qucste paginc. (2) 
Invece, con l'uscita del 4° volume, Cronistoria (3) si arriva ad 
una svolta: adesso non e pill l'immagine eli una natura statica e 
tranquilb a tenere banco. Non pill quadretti bucolici 0 scene ma
rim:. La natur~l e tuttora presente, ma in lutt'altra forma. Gli ele
menti della natura so no imbestialiti e riottosi, acerrimi nemici 
ddl'uomo, so no porta tori di distruzione e di sofferenze. Quello 
che prevail.' C l'immagine di un incendio continuo. (4) 
Cos'(~ che ha provOGlto questo profondo cambiamento in Capro·· 
ni? Uno sguardo ~llla data di composizionc dei vari testi ci dar;'! 
delle indicazioni moho utili. I componimcnti eli Come un' allegoria 
S0l10 del '.32-'.35, qudli di Ballo a Fontanigorda del '35-'37, quelli 
di FinzioJ1i del '38-'39, quclli di Cronistoria del '38-'42. Gli anni 
'38-'39 segnano un nctto spartiacqlle nella viccnda del poeta. Sono 
gli anni in cui l'[ralia passa attraverso la grande burrasca provo
cata dal fascislllO. E, alla vista di tanti orrori e ncfandezzc, Ja
proni non rimane inerte. La sua pocsia si riernpie di irnmagini di 
desolaziol1e. Le domande che il poeta si pone spesso c volentieri 
rimJ.ngono senza risposta, gillstificando, cosl, una visione pessi
mistica e disillusa del mondo. L'immissione, nella poesia, di im
magini wlte dal mondo 111oderno indllstrializzato coincide con 
questo 11110VO stato d'animo del poeta. 
Abbiamo detto che Crunistoria segna la nascita della 11110V;] tcma
tica caproniana. E, in effetti, c con Cronistoria che Ie macchine 
fanno la 10ro «grande entree». Tllttavia, gih in Pinzioni - nel Giro 
del Folio (p. 45) - appare il tram; immagine che, da Cronistoria 
a 11 Passaggio d'linea, (5) ritornera in continllazionc. Nclh prima 

(*) Pcr «prima parte» intendiamo il periodo ehe va dal 1932 al 1955. Tn eHeW, 
non fHeciamo altro ehe attenerci alia suddivisione faUa dn Caproni stesso (Parte 
prima: 1932-1955; Parte secondH: 1954-1974); nel suo volume di Poesia, Milano, GHr
zanli, 1976. Si avverte che ogni nostI"O rirnando ai testi, va riferito a questa edizione. 
(I) Come un'aUe{Joria, Genova, Emiliano clegli Orfini, 1936; BaLLo (l Fonlanifjorria , 
idem, 1938; Fi.nzioni, Roma, fstituto grafieo Tiberino, 1941. 
(2) Se in Come un·a[./.egol·ia sono Ie immagini naluralistiche «visive» lluelle che 
spiccano, in BaUo a Fontanigorda si fanno Dvanti anche delle im m ag""ini «acustiche» 
([ ... J la procellaria j esclama con brevi grida ! la burrasca lontana.o (p. :31); «Ti'ra 
poco udremo un [iore / di musica sboceiare eguale / nel vano d'ogni balcone ! ac
eeso:» (p. :~:3). In Finzioni, invece, quella che prevale e l'immagine «olfatliva», quasi 
sempre, pero riferitu al mare - odore di catrame. di salmrtsiro, ecc. 
(:3) C1"onisLoria, Firenze, Vallecchi, 1943. 

(4) «II mare brucia le maschere, / Ie incendia il fuoco del sole." (p. 51); «E 10 spa
zio era un fuoco i dove rtrdevi per gioco I coi tuoi abiti [ ... ]» (p. 52); ,,[ ... ] Via! ill 
mi riporti, a un giorno I di bruciata allegria.» (p. 54). 
(5) II passaggio d.'Enea, Firenze, Vallecchi, 1956. 
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strota di quest~1 breve lirica fa Spleen l'immagine di gital1li festosi 
(he rirornClno chi mOllti. L'in]magine del tram, invece, domina 
tulta la S '(onda strofa. Sfruttancio una tccnica prettamente cine
marografica, Caprolll ci eLl una prima inquadratllra da !ontallo 
,jella sagoma rumorosa ((Da! POIllC che orrnCli conduce / dentro 
la notte, Ull tram / col suo fragore la I race / dei gridi attizza [ ... ]»), 
per poi passarl' ad un «cl )se up" d.elle ruote (<< [ ••. ] - giit / la co
pre con Ie 'iue ruote / perdure l'oscLi rita»). Quello che, pe ri), ciill
reressa eli piLl C far notare che il tram e visto in acccz ione del tutto 
negativa. 11 rUl110re provocato da! vcicolo «copre», anzi, soffoca i 
cal1ti e I'al!legria e1ei gitanti, di ritorno dai monti. Quineli e il mon
do tecnologico ehe si impone con forza alla natura incontaminata. 
QLlesto ritrarre ~li ogg tti della civilta e1elb macchin:1 'ome fiume 
min;lcciose e, sa lvo pochissime cccezioni, una costante d ~lla poesia 
caproniana di quesro periodo. Si porrebbe, forse, parlare Lli pro
blema ecologi o. ]VIa, secondo noi, il discorso e piLl complesso. Per 
noi, il Caproni di questo pcriodo c da allincare fra i pocti erme
tici in qU<lnw, impossibilitato a comunicarci il SLiO mcssaggio apcr
tamenre, cleve ricorrere all'uso del sil11holo. Ecco allora cl1C il tram 
che soffoca i canti di allegria dibta la propria semantica allusiva 
:.11 fascisl110 che soffoca la liberta. 
Tl tram apparc varie voite ancora nt II passaggio d'Enea (1943-1955). 
[11 Ail}(l (p. 81), si sente in iontananza, con Ie sue morc che, creando 
un riverbero, Lan no scricchioiare i denti al protagonista; in Notte 
(p. 94) c un «gclido tram» che si aggira comc un fan t-asma di «tn> 

more lumescente» l er Ie (<(·enebrc >} della citt~l; nella «carrolina » 
A Giannillo (p. "124), 

«[ ... J Sopra i binari coperti di brina 
passava col suo fragile fragore 
vuoto di vetri un tram: era la prima 
corsa dell' alba, e ness uno scendelJ!1 
dove, nei ti1llidi dellli un tremore, 
stava solo if mio 1111l0re [ ... j.» 
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Lome si puo veclere, il tram appare - gener~11mente - 0 all'alba, 
o eli notre. 50no momenti in cui ]a citra e pressoche deserta, 1110-

menti cari a Caproni in ql1anto, nella foschia l11attutina 0 nella 
nebbia scra le, niente appare chiaro e niricio rna tutto assume un 
aspetto contorto c mal delineato. L'atrnosfera un po' misteriosa di 
qllcste ore contribuisce a crcare qucll'alonc di ambiguita che si ad
dice ad un poeta del gencrc in cui campeggia Ia figura di lIn U0l110 
che si interroga perennemente, senza mai ricevere d II risposte 
preCIse. 
L'equC1zione «tram - negativita + oppressione + distruzlone » 
puh essere allargata per compren d rvi altri rnczzi di iocomozioll . 
II treno e descritto cume lin «buio locomotorc» nell'XI lamcnto 
(p. 88) de Jl passaggio d'Enea; e questo attributo "buiu» (qu incli, 
nero, portarorc di distruzione), viene ulteriorl11cnte acccnruaro in 
Le biciclette (pp. 90-93) da!i'apparizione di lin paesZlggio flll1 CSto, 

mutibto dal «transito c1c.i trenin ((incolrc brugh ier », «dct ri ri fu
I1 csti clii la brina cia sudori di ghiaccio», CCc.). L'automo bile ar-



pare ne II /Jl1ssaggio d'Enea (pp. I t3-J J 8), e cal sup arrivo, arriv<l 
allche la morte. Le doglie seeehc» - resti eleeadenti di qucl che 
era una natura fresea c rigogliosa - vengollo sehiaeciate da i pIleu
matici dell'autamobile. "' significJti vo il fatto ehe i fari non elTIet ~ 
rono luci, m~l «scheletri eli luci». Insornrna, nella pocsia di Caproni, 
ogni veicolo l1lotorizzato e sinonimo eli cos. 
Altra immagine ricorrente C l'irnmagine della bicicletta. Se il tram 
e sempre simbolo di negati vita, (6) b bicicletta - il piLI delle vol
te - rapprl'senta l'altra faccia dell a medaglia. Questa perchc, pur 
essendo Jllch'essa un'invenzione rclativamente recl'nte, b bicidena 
rimane scmprc un oggctto cos truito a dimensione umana. In Ca
proni ]a troviamo spesso associa ta a periodi temporali ben dcfini ri 
(il p~lssato ) 1a gioVe l1n~l ) , a preeisi stati d'animo (la spcnsicratczza 
della giovcn tLI)' a utcnti di un particolarc tipo (giovinettc, r:lgazzc). 
Questi trl' clementi si tro\':1110, insieme, in Udine come ritorna 
(p. 54). Pen'>, nel moment() in cui viene a maneare ulla eli queste 
conelizioni essenziali, ceeo allora ehe il guadro ideale si incri11a e 
la bieieletta viene allch 'essa assoeiata a scene di tristezza. Illfatri, 
se nel XV «son ' tto dell'anniversario» (p. 75) i «1 icicli» sono «ar
moniosi» in qu anto guidati e1:1 «giovani bocche», in «Tarquinia e 
sulla sp all tta» (p. 65) l'illllllasinc dominan te ~ quclla della dia
spora dcll'umanita provoclta dalla guerra. Questa pcrchc a gl1i
dare Ie bieiclette 110n Suno g iovani ragaz7.e ma alpini, e «alpini in 
fuga». E a11 cora, ne Le uiciclette (pp. 90~ 93), fillehe 5i parla della 
giovinezza spcnsiera ra e allegra (quind i, anchc del passato), i vc
Joeipedi CI11cttUl10 «un delica to SLlono», un «ten llc ronz io di ragg i 
e gammc» (7); lTla appena subcntra l'immagine del prcsente ceeo 
allora ebe «i bic icli r0l11.3110 funesti», e Ie «armol1ichc ruote» di
ventano «un'armonia di d isasrri». Inf inc, ne L.e Stmne (pp. 95-1(1), 
la biciclett~l risul ta positiv;] «in abscnria». Appena Ie «animc» b 
posano «allo stipitc», cntrano a «perdersi fra i vap ori», cioe per
dono la propria i de nt"it~\. In Caproni , guindi, la bi icletta divent<1 
un'allcora di salvezza, un salvagen te a cui aggrapparsi ne i mo
mcn ti in clli b vita prescntc - gli anni della guerra c Jc ll 'immc
diaro dope guerra - si fa sempre piLl CL1pcl. 
T ram, au tomobile, rrcno, biciclerta, funicolare 0 110 Ie ill1lllagini 
poctichc che risaltano ne1la nostra indagine. Si l10tera eh , . i rratLl 
sempre el i immagini denotant i movimento; non un mo vimento 
linearc ma, piutrosto, un ll1ovimcnto rotatorio: dcnominatore cu
[nunc di tune qn ste irnmagini e la ru ta (del tram, del tr 1 0 , Jel
I'automobile, della hiciclcrta) 0 la rotelJ a (che scorre suI ClV JelL 
fllni eolare). TnsolTIma, I'jmmaginc ossessiva di Caproni t' it CCf

chio. (8) Q uesto c rchio e il simholo dell a vi ta dc ll ' llomo. Si va 
:,;cmpre av anti - senza mai fcrrnarci - a li a riecrea di ti l q ll ~ l

casa che non sap piall1(, e ehe non trovcrcm o maio La it, C lln 

«tapi. ruubnt»: ~-1 scapito del l1ostro cammino ·tCrl10, siam o SC111 -

(0) In Le Stall w - SLanze delia Iunico/a re (pp. 95-10 1), il tra m . cJ.csc r itLo cume, 
«l1wlod ioso tram». Ma qui e posta in a n t it csi alIa funicol nn; c ,lile ~lIe s LJL ioni, 
sirnboli della v ita umana, vista corne pc no;:;a V ia Cruci!'C . 
(7) In con l ra pposizione alI a «dura larne nteL, d i l'l lO le" c\ -i l l'"m i. ~ l1i binari. 
(8) Vedi anche A Marce l/,a (p. 55), con il (lisco chc g ira c r ig i.r cl suI g ra m mu i" o lln. 



pre ~11 punto di partenza. E il cerehio suggerisce una vlSlOne ciclica 
del l11ondo: tutti gli uomini, di tutti i tempi, rifaranno Ia stcssa 
strada, percorrendo 10 stcsso itinerario, mL1 approdando agli stCSSI 
risultati, vale a dire, aillulla. 
II significato attribuito da Caprolli al signific1l1le «ccrchio» viene 
:1!1chc confortato dallc scienze matematichc. In geometria il cer
chio non e misurabilc: inbtti nella formllla1pi grew r, che da b lun
ghezza della circonfcrcnza, it pi grcco c un numero irrazionalc che 
ha infinite, e quindi indeterminate, cifre decimali. Come non c mi
surabile il ccrchio, cosI non 10 e la vita. Ecco ~xTchc, in Caproni, 
cssa si distingue per 1<1 sua precarieta c provvisoriedt. 
Volendo, si potrcbbe pur p,1flare del cerchio come simbolo scs
suale. L'ipotesi di un Caproni assillato - nel suo inconscio - da 
problemi di natura sessuale ci pare molto affaseinante. A1a qui 
siamo gia in un campo che eSlila dai llostri interessi. Noi ci limi
tiamo a bnciare la palla. Sara b critica psicanalitica, se riticne tale 
ipotesi valida 0, almcno, meritevolc di ulteriori approfondimenti, a 
port.1fe avanti questa discorso. 


