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ENRICO TERRACINI

Poeta genovese

Vernacolo? Dialetto? Per noi, nati a Ge-
novia, lo strumento esatto per parlare, dif-
fondere idee, fare poesia nel significato eü-
mologico e greco del verbo, e invece una
lingua, anche se esclusivamente nostra, dura,

inconfondibile, inalterabile nonostante
la continua sua usura a contatto con quella
italiana e con altre. E' una vecchia, amara
storia quella dell'aippoverknento delle lin-
gue parkte e scritte ne'lle varie regioni.
Ma quella genovese per noi e intrisa di
veritä intima, anche se essa puö risuonare
acerba, violenta per gli altiri, magari vol-
gare äl limite.
Noi siamo orgogliosi e fieri di questo lin-
guaggio unico, non possiaimo ammettere che
esso stia morendo tristemente, e noi con
quel'lo. Immigrazioni linguistiche in casa

genovese e ligure, e emigrazione da parte
nostra stanno ridocendo la forza e il lievito
dai nostri accenti. A Genava, ne'lla rivea
(riviera), la non carrusoa e caratteristica
infilessione o metafonesi incomincia ad es-
sere un sogno. Giä Saba cantava «anche un
fiato di vento pare un sogno», o quailcosa
di simile.
Perö i veochi, gli anziiani di costume antico,
oltre a pronuneiare l'italiano con inconfondibile

vibrazione, grazie a cui si riconosce
un oittadino genovese tra mille, con voce
in piazza, parlano ancora l'omonimo lin-
guaggio, quale unico veicolo d'espressione,
adatto a dare e a dire non solo la sostanza
del tempo, ma certe sfumature, un modo
unico di essare uomini e cittadini, l'idea di
un ,mondo nostro, seaibro, di p'ietra, forse d'
granito, in cei se la morte non e un'attesa,
e pur sempre la veritä.
Puö darsi che qualche critico o esegeta ab-
bia giä studiato la genovesitä che intnide i
poeti genovesi o liguri, quali gli Sbarbaro,
i Barile, i Montale, forse lo stesso Ceccar-

do Roocatagliata Ceccardi, che pure non
era nato nella luce della Lanterna.
E lungo potrebbe essere il discorso su que-
sta realtä psicologica, non esangue ma viva,
qiuanto ad elementi Intimi di una segreta
vita genovese che illumina intensamente
quei poeti di lingua italiana.
Ma, oltre quelli, tra i piü grandi della
nostra poesia durante gli ultimi cinquant'anni,
altri hanno usato, e da par loro, quella
genovese dei «mugugni» (mormorii a fior
dii labbra), di coloro che ri'fiutano d paciu-
ghi (fatti sporchi, corrotti o disonesti), perche

il cuore e la veritä isono i soli facti
reali. Per quelli le palanche fi denari) de-

vono essere riisparmiati, non perche i de-
tentord delle Stesse sono tacagni (avari),
per il tempo in cui si sarä vegi, ma per i
figgi (i figli), ossia l'eternitä migliore, anzi
l'uniica. E cosi per analogia i poeti di
lingua genovese non posso.no accettare che la
Genova vecchia e pur solida, possa essere
adulterata, modifioata, falsificata, travestita.
Eo insemme a mae poae / in seid collinna-a
non ancon / pertusä da-a galleria (Ero insie-
me a mio padre / in quella collina non
ancora / traforata dalla galleria).
Perö solo .noi anziani abhiamo conosciuto
Genova di mille anni or sono, autentica,
intatta, indifferente agli altri, si suparba.
E' quasi impossiibile farla comprendere agli
altri, ai «foresti» (gli straniieri), compren-
derla anche quando si ha avuto la rara for-
tuna di nascere tra quelle mura, sotto quei
forti, lungo la Val Bisagno. Giä la Val
Polcevera e quasi estranea al nucleo citta-
dino, anche se a pochi chilometri dal centro.
I poeti di lingua genovese sentono come
pochli l'impatto della morte che distrugge
la cittä, loro e noi stessi, che non siamo
poeti. Allora la sfidano con il loro verso,
perche Genova e strutturalmente unica, no-
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nostante la violenza urbanistiica da cui e la-
cerata ogni giorno, e con essa la sua gente
non di ogni magagna ma di ogni virtu.
Un amico ipoeta, morto, che non ha visto
pubblicato il libro (A Ballata do Bezagno -

E.R.G.A. - Genova), un caro compagno non
solo di studi ma di banco per anni, ha cantata

con duratura genovesitä il luminoso
volto della nostra cittä, quella in cui vita
e morte si confondono, nelle ombre della
stessa Ballata del Bisagno, torrente povero
d'acqua e ricco di passato, se nell'omonima
valle e edificato Staglieno nostro. Ma si,
proprio il cimitero di Mazzini ed anche di
altri, una delle Sette Meraviglie del mondo,
come noi genovesi ancora nominiamo quel
camposanto che non racchiuide resti mortali
ma la tradizione, una unica ereditä la vita
dei padri che si alzavano all'alba per i
«figgi».
Quei padri non sono morti dunque, ne

possono morire, e con loro le case, le piaz-
ze, le strade nostre immerse nella memoria.

O Bezagno o l'e brutto
anche a morte a l'e brutta
e lungo o Bezagno
s'attreuva Staggen,
urtimo tran-tran, bracce in croxe.

Non c'e da tradurre questa perfetta sintesi
fonetica e di contenuto. II poeta si chiarna-

va Giuliano Balestreri. Ed oggi che ne scri-
viamo ci sembra di rivedere il suo viso
pallido, emaciato, rassomigliante a quello
di suo padre, dei fratelli, gli occhi sorridenti
e buoni.

Ci diceva: «ti sovvieni?». Quella forma di
lingua ottocentesca gli era cara e gli con-
veniva, anche se, dentro recitava i suoi in-
confondibili versi genovesi.

Campion, vegne seia

se vegne vegi in te'n momento

Cöse resta ancon da di?

Ma le poche icose Giuliano Balestrieri le
ha cantate, perche anche il poeta, come i
genovesi, credeva nel mä. II ma? O non e

il male che pur distrugge, e puo trarre fo-
neticamente in inganno i foresti. Ii mä e

il mare, ma il vero mä e di arduo accesso,
perche in quello e il labirinto della vita
genovese, e l'uscire fuori da quello, andare
oltre. Nondimeno andare oltre non si va
mai, perche anche nella Rivea. In to
camposanto

Leggieri anche i morti ascösi
da-e statue, reciamman lamenti
che se perdan co-o vento de mä.

Giä un altro poeta canto la morte che s:

sconta vivendo. Il genovese Giuliano
Balestreri si aocontenta di evocare quelli na-
scosti (ascösi) dalle statue, che richiamano
lamenti, che pod si perdono col vento del

mare. Quelli a Genova si alzano immobili,
nobili, superbi. E noi, con essi, non pos-
siamo dimenflicare la nostra cittä.
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