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Ennio Emanuele Galanga

Tre poeti e Giovanni Segantini:
Bertacchi, Illica, D'Annunzio

In morte di Giovanni Segantini
(di Giovanni Bertacchi, 1899)

Scritto pochi giorni dopo la morte del grande pittore trentino-engadinese, il com-
ponimento e diviso, metricamente e tematicamente, in due parti: la morte e la vita
(di Segantini). Nella prima (vv. 1-22) il poeta immagina che la natura tutta sia cölta
da stupito sgomento alia dolorosa 'notizia' e che le essenze segrete della montagna,
rappresentate da giovani e misteriose figure femminili ("fanciulle strane", v. 9), siano

tutte scosse nella notte da un presentimento angoscioso. Nella seconda (vv. 23-66) si

susseguono e si rincorrono, sia pure con tocchi rapidi, cenni biografici, ideali artistici,
contenuti della produzione pittorica. Ma il messaggio dei dipinti non si spegne con
la fine della vita delle spoglie mortali di chi li ha creati: la bellezza, l'amore, la gioia
esistenziale, di cui il segno e il colore posti dal pittore sono un'emozionante inter-

pretazione, continueranno a rendere testimonianza di se in quanto valori universali,
generazione dopo generazione.

La lirica, sicura prova della stima affettuosa di Bertacchi, e intessuta di richiami
o riferimenti all'opera segantiniana, della quale e anche indirettamente segnalato il
percorso culturale dal Naturalismo al Simbolismo.

Tutte le Forme1 che dormiano ancora,
aspettando il suo cenno, entro le ignare
gole dell'Alpi meditate e care1,

balzaron vive al brivido dell'ora
cieca3; e commosse l'ombra4 un affrettato
mover di passi5 insolito e turbato. 6

Metro: sette terzine di endecasillabi piani, rimate ABB ACC, seguite da un endecasillabo; undici

quartine di endecasillabi, le prime cinque rimate ABBA, le altre (che spesso hanno il pnmo e il terzo
verso sdruccioli) ABCB.
1 le Forme: le potenziali espressiom artistiche.
1 Alpi... care: la maggior parte delle opere di Segantini hanno per tema soggetti montani, ma, piü
in generale, val la pena di rilevare che "il richiamo delle Alpi per lui, nativo, fu ben piü naturale che

quello della Provenza per Van Gogh o di Tahiti per Gauguin, e tuttavia non ha, sostanzialmente, un
diverso sigmficato: quello, cioe, di uscire dalla civiltä lungamente elaborata nelle cittä e di ntrovare
un'innocenza perduta" (F. Arcangeh).
3 cieca: «buia, scura»; Segantini spirö alle 13.20 del 28 settembre 1899 nella capanna dello
Schafberg (m 2730), presso Pontresina. Ma l'aggettivo ha anche valore 'sentimentale': e un'ora
«tragica».
* l'ombra: della notte.
3 un... passu delle Forme del v. 1, nelle strofe successive presentate come ragazze.
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Giovanni Segantini, L'angelo della vita,
1894
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"e commosse I'ombra un affrettato / mover dipassi" (Bertacchi, In morte..., 5-6)
Giovanni Segantini, II sogno del pastore

Dagli intatti ghiacciai, dall'alte rupi,
fuor delle selve nere e delle grotte,
fanciulle strane6 irruppero alia notte;

e coi grandi occhi che tenean7 dei cupi
laghi e dei prati roridi alia luna8,

sgomente interrogarono la bruna 12

profonditä9. Che cosa le volea

fuori, ai silenzi inabitati e bui10?

Oh, qualcuno moriva, e sopra lui
nella notte fatal11 si raccogliea

tutto il dolor della montagna. Un breve

riverbero di luce in sulla neve 18

tradi quel dramma nelle dolorose
nebbie. La torma per brev'ora emersa
dal buio ignoto, balenö dispersa

e rientro nelle tacenti cose11. 22

Avea nel nome13 la tornante istoria
dei densi fieni e delle falciature;

6 fanciulle strane: si vedano II castigo delle lussuriose (1891) e altri quadri simbolistici.
7 tenean: «avevano il colore».
8 roridi alia luna: «impregnati della rugiada notturna»; e un'immagine forte che sembra suggerire
un diretto legame vitale tra gli elementi della natura.
9 la... profonditä: del cielo.

ai silenzi. bui: «nella notte silenziosa e deserta»; si noti la sinestesia silenzi bui.
" fatal: «decisa dal destino».
11 rientro... cose: ormai e morto chi poteva darle forma sulla tela.

" nel nome: nei dialetti 'retici' (valposchiavini, valtellinesi e valchiavennaschi) "segä" significa
"falciare".
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fn-

<«*

"Un breve riverbero di luce In sulla neve" (Bertacchi, In morte..., 17-18)
Giovanni Segantini, St. Moritz di notte

venne dai prati14 alle diffuse alture15,

con l'implacato amor della sua gloria. 26

Errö per gli alti pascoli, fiorenti
di basse flore16, agli umidi mattini;
vide la immota ascension17 dei pini
verso le vette e le natie sorgenti18. 30

Ma, negli inverni, sulla bruna testa,
quasi plasmata al sogno ed all'idea,
la potenza del Bello alta scorrea,
pei grandi cieli in fulgida tempesta19. 34

Nubi travolte in epici disastri10

luminosi di luna; isole nere
ed abissi di luce; alte chimere11,

squarci d'azzurro e raggi umili d'astri. 38

M venne dai prati: Segantini era nato nel 1858 ad Arco di Trento (m 91 s/l/m).
15 alle diffuse alture: dell'Engadina, l'ampia e alta vallata del fiume Inn, compresa tra catene di
monti di quota elevata.
16 basse flore: fiori dallo stelo breve, tipici delle alte quote.
17 immota ascension: il beH'ossimoro veicola le sensazioni di tranquilla serenitä e di contatto col
cielo ispirate dagli alpini boschi di conifere.
18 natie sorgenti: «le sorgenti da cui nascono [i fiumi]». E un richiamo a soggetti pittorici: i disegni
della Ragazza alia sorgente (1882-90) e il dipinto allegorico La sorgente (1894).
"> fulgida tempesta: ossimoro, chiarito dai versi successivi.
10 Nubi... disastr'v. secondo i parenti, la morte fu causata da "una febbre morbosa aggravata da

un'uscita notturna nella tempesta" (M. Mimita Lamberti).
21 chimere: nella mitologia greca, mostri con corpo e testa di leone, una seconda testa sporgente
dal dorso e coda costituita da un serpente. Sono simbolo della fantasia utopistica.
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"pei grandi deli in fulgida
tempesta" (Bertacchi, In

morte..., 34)
Giovanni Segantini, II casti-

go delle lussuriose (graffito),

particolare

Egli quivi cercö la sua parola:
solo di fronte alia Natura22, affisse

gli occhi di febbre in quella gloria, e disse:

- Vedi, se t'amo! Sola te, te sola!23 - 42
Ora egli dorme sul nevato valico24,

e il mar dei colli intorno a lui s'adima25;
dal pian di Lombardia gli sguardi volano
a la sua valle, alia sua bianca cima. 46

"Ora egli dorme sul nevato
valico" (Bertacchi, In morte...,

43)
Maloja, cimitero comunale

" Natura: la piü importante fonte di ispirazione del pittore. Tra i quadri piü noti va ricordato l'in-
compiuto ma notevole Trittico della Natura (La natura, La vita, La morte), destinato all'Exposition
Universelle di Parigi del 1900 e attualmente al Museo Segantini di St. Moritz.
13 Sola te, te sola: anticipa il verso di D'Annunzio in Lungo I'Affrico, v. 20 (del 1902): "solo a te
sola".
14 dorme... valico: la tomba e nel piccolo cimitero di Maloja, paese dove termina l'Engadina e

comincia la discesa verso la Val Bregaglia; nevato: «innevato»; Carducci (Sant'Abbondio, v. 3) usa
"nevate alpi".
15 s'adima: «s'abbassa»; e termine usato, tra gli altri, da Dante e Carducci.
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"Non odi tu? Rimormora / la

fonte della vita" (Bertacchi,
In morte..., 63-64)
Giovanni Segantini,
L'amore alle fonti della vita

Una fresca e perenne aura di gloria
sento passar per questa intenerita
bellezza dell'ottobre; io lo risveglio,
e lo ripongo nella dolce vita16. 50

Ed ei rivede le vaganti nuvole

risospinte in eterno e rimutate,
tristi sorelle dell'inafferrabile,
che fu il tormento delle sue giornate27; 54

rivede il vento e la bufera scuotere
le piante dome ai flagellati campi18,
ed un funereo spasimar di simboli19

sotto il profondo coruscar30 dei lampi. 58

Ma io lo chiamero nei pleniluni
della mia Rezia31 e ai lividi31 tramonti

26 dolce vita: il sintagma e dantesco (Paradiso, IV, 3 j e XXV, 93); all'autore de La divina comme-
dia si e ispirato anche F. Fellini per il titolo del celebre film sulla Roma degli anni 'jo.
27 tormento... giornate: la tensione artistica che puö giungere a procurare sofferenza interiore e

fisica (non e da escludere che Bertacchi renda qui testimonianza anche del suo tormento).
28 dome... campi: «che si piegano sui campi flagellati [dalla pioggia]».
29 nn funereo... simboli: letteralmente «lo spasimo luttuoso di visioni simboliche», probabilmente
nel senso che le cose, le forme appena intraviste per la breve luce dei lampi (cfr. v. 38) assumono per
Segantini la valenza di simboli di morte; dunque spasimar e metafora, e funereo, vicino e concor-
dante con spasimar ma da riferire a simboli, e una ipällage.
30 coruscar: «balenare».
31 mia Rezia: Bertacchi si riconosce (anche) in una patria geografica ed etnica, indipendente dai
confini politici. E piü che ipotizzabile l'influenza di G. Carducci: si veda, ad esempio, A una bottiglia
di Valtellina, v. 12: "oh Rezia forte!"
32 lividi: «freddi» (per la temperatura, malgrado i tipici colori caldi).
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engadinesi, viaggiando ai margini
de' morti33 laghi e dei velati34 monti; 62

e gli dirö - Non odi tu? Rimormora
la fonte della vita35 entro i divini
silenzi36 di quaggiü. Tutto qui seguita.
Altri cuori, altri amori, altri destini! - 66

(da Alle sorgenti)

Per la morte di Giovanni Segantini
(di Gabriele D'Annunzio)

E morto il pittore della montagna, e il poeta di Pan e Diöniso non pub tacerne: non e

piü tra noi, almeno nelle sue fattezze materiali, un interprete privilegiato di quell'am-
biente terreno che sta per assistere a un evento epocale: l'arrivo di uno Spirito rinno-
vatore, portatore di forza e purezza. Costui scenderä dall'alto - cosi proclama l'ode
Alle montagne, introduzione al libro di Elettra - e guiderä l'umanitä in un'epoca
dalle possibilitä illimitate. Finalmente il mondo sarä la vera Dimora, la Casa dove

ogni esperienza e praticabile, non piü luogo d'esilio o di privazioni: cosi i valori pa-
nici (piena partecipazione di ogni ente alia Natura madre) e vitalistici (esuberanza
esistenziale di origine divina) appaiono rafforzati dal superomismo dionisiaco e dalla

sua "fedeltä alia terra".
L'ode e simmetricamente divisa in due parti: le prime tre strofe si aprono con quasi

anaforiche manifestazioni dei sentimenti delle montagne - e delle sue figlie: le rupi,
l'acque... - tramite fra cielo e terra; la seconda parte tratteggia il pittore come un
iconico Zarathustra, che dipinge e consegna alia memoria e alia Storia l'ambiente
che, tra breve, sarä finalmente percorso dall'Eroe ("il Vate" "cinto di luce", Alle

montagne, v. 30). Ma l'anima dello stesso artista-vate, libera dalle costrizioni fisiche

e spaziali, contribuirä alia palingenesi della Terra, poiche il suo cuore spirituale giä
pulsa dell'unica energia trasformatrice.

La parola che raccorda le due parti della poesia e "bellezza", la luce che racchiude
in se, come in un arcobaleno, tutti gli aspetti dell'entusiasmo panico (la triade "miste-

ro", "puritä", "forza", presente nella terza e nella sesta strofa) e le diverse espressioni
della realtä (quarta strofa: "l'ombra e la luce", "la melodia del ruscello e il mugghio
dell'armento e il tuono / della tempesta e il grido dell'aquila e il gemito dell'uomo").

A livello formale, si ritrovano anche nel nostro testo elementi tipici (e ridondanti)
del linguaggio poetico delle Laudi: sintassi nominale, coordinazione, vocativi: il tut-
to con l'obiettivo di enfatizzare la Rivoluzione che sta per compiersi e che si varrä,
anche, della Poesia e dell'Arte.

33 morti: probabilmente in quanto «ghiacciati».
34 velati: «coperti di neve».
35 la... vita: vi e chiara allusione al dipinto L'amore alle fonti della vita (1896).
36 divini silenzt: espressione carducciana: "II divino del pian silenzio verde" (II bove, v. 14).
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"quando I'ombra discesa da

un piü alto regno benda / la

rupe" (D'Annunzio, 4-5)
Giovanni Segantini,
Trittico delta natura: la Vita

(particolare)

Implorazione dei monti37, voci del regno alto e santo,
dolor selvaggio dei venti combattuti, profondo pianto38
delle sorgenti pure,
quando I'ombra39 discesa da un piü alto regno benda
la rupe e il ghiacciaio albeggia solo come un cammino40 che attenda

grandi orme venture41! 6

Salutazione dei monti, coro delle gioie prime42,
laude impetuosa dei torrenti, fremito delle cime

percosse dalla meraviglia,
quando si fa la luce nelle vene della pietra43

come nelle fibre del fiore perche Demetra
rivede la sua figlia44! 12

Metro: strofe di sei versi di varia misura: il terzo e il sesto sono versi semplici compresi fra il set-
tenario e l'endecasillabo; la stessa misura, in doppio, e rintracciabile negli altri versi, peraltro ad

abbinamento libero. La rima e AAbCCb (nella quarta e nella sesta strofa fra CC vi e assonanza).
37 Implorazione dei monti: e un genitivo soggettivo: «i monti invocano, attendono imploranti».
Lo stesso costrutto si ritrova ai vv. 7 e 13 e costituisce una anäfora a climax.
38 profondo pianto: per I'emozione che non puö piü essere trattenuta.
39 I'ombra: dell'Eroe, del Rigeneratore: "Deh fate, / o Montagne immortali, che scenda dai vostri
misteri / cinto di luce il Vate" (Alle montagne, vv. 28-30); e probabilmente, in precedenza, giä quella
del dio Pan.
40 il ghiacciaio albeggia... cammino: «soltanto il ghiacciaio risalta, immacolato, indicando [qual
e] il preciso sentiero».
41 grandi... venture: «le orme di un Grande che sta per arrivare»; venture e un latinismo, grandi
orme e una metonimia sull'asse causa/effetto.
42 coro... prime: sono i monti i prim[i] ad esprimere in coro la loro gioifa].
43 quando si fa... pietra: «quando nella pietra scorrono lampi di luce», manifestazione di felicitä
che rende vivo ogni ente, anche quello apparentemente piü insensibile.
44 perche Demetra... figlia: «proprio come nel momento in cui Demetra rivede la figlia [che te-

meva] perduta». Secondo il mito, la giovane e bellissima Persefone, figlia di Demetra e di Zeus, fu
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"Dominazione dei monti,
puritä delle cose intatte, [...]
quando un pensiero / divino
abitava le fronti emerse dai
man!" (D'Annunzio, 13-17)
Giovanni Segantini,
Le due madri, 1898-1900
(ultimato da Giovanni Gia-

cometti)

Dominazione dei monti45, puritä delle cose intatte,
forza generatrice delle fiumane prövvide46 e delle schiatte

armate per l'eterna guerra47,
mistero delle piü remote origini48 quando un pensiero
divino abitava le fronti emerse dai mari49! O mistero,
puritä, forza sopra la Terra! 18

Spenti son gli occhi umili e degni5° ove s'accolse51 l'infinita
bellezza, partita e l'anima ove l'ombra e la luce la vita
e la morte furon come una sola

preghiera, e la melodia del ruscello e il mugghio dell'armento e il tuono
della tempesta e il grido dell'aquila e il gemito dell'uomo
furon come una sola parola52, 24

rapita da Ade mentre era intenta a raccogliere un narciso presso i boschi di Enna, in Sicilia. Ade,
signore degli inferi e fratello di Zeus, aveva da questi ottenuto il permesso al matrimonio. La madre
ne fu disperata poiche una tale sorte le avrebbe sottratto per sempre la figlia e allora ottenne dal re
degli dei che Persefone passasse almeno metä dell'anno sulla terra, con lei.
45 Dominazione dei monti: «montagne che dominate dall'alto della vostra ineguagliata maestä».
46 fiumane prövvide: «fiumi portatori di linfa vitale». Si noti il climax dei vv. 3, 8 e 14: sorgenti,
torrenti, fiumane.
47 schiatte armate... guerra: le popolazioni originarie, cui il destino ha affidato il compito immenso
di stampare "titaniche orme / nella pianura inerte" (Alle montagne, vv. 21-22).
48 mistero... origini: l'idea, inconsueta, che la vita abbia origine dall'alto, per una sorta di impul-
so celeste, di una numinosa energia che permea di se la terra, e presente anche in Alle montagne:
"Montagne madri, sacre scaturigini delle Forze / pure, quando non era / l'Uomo" (vv. 13-15),
"donde scesero stirpi umane d'oltrepossente / vita" (vv. 19-20).
49 un pensiero divino... dai mari: «quando solo il pensiero del dio spaziava sulle terre emerse»;
fronti e una metafora umanizzante.
s° umili e degni: di Giovanni Segantini. Prima di una serie di antitesi che percorrono la terza e

la quarta strofa. L'aggettivo umili, in cui sembra ripresentarsi la tendenza al francescanesimo (di
maniera), non rende giustizia dello sguardo acuto e penetrante dell'artista.
SI ove s'accolse: «capaci di riconoscere».
Sl furon come... parola: tutta la Natura vive la stessa vita, poiche unico e il principio che ha for-
mato ogni essenza. E il concetto di panismo che L'annunzio, poesia introduttiva delle Laudi, chia-
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Giovanni Segantini,
äis&r-*« Trittico della natura:
WSottä la Morte

"partita e I'anima ove
I'ombra e la luce la vita /
e la morte furon come
una sola /preghiera"
(D'Annunzio, 20-22)

e tutte le cose furono come una sola cosa
abbracciata per sempre dalla sua silenziosa

potenza53 come dall'aria.
Partita e su i venti ebra di libertä I'anima dolce e rude
di colui che cercava una patria nelle altezze piü nude54

sempre piü solitaria. 30

O monti, puritä delle cose intatte, forza, mistero

sopra la Terra, ella va e ritorna come un pensiero
immortale sopra la Terra55.

O monti, o culmini56, il suo dolore fu come la vostra ombra57

sopra la Terra. La sua gioia sarä oltre la sua tomba58

un palpito59 della Terra. 36

(da Elettra, 1903)

risce molto bene, poiche, dopo il triplice proclama "II gran Pan non e morto!" (vv. 117, 120, 124),
troviamo: "... E il dio mi disse: «O tu che canti, / io son l'Eterna Fonte. / Canta le laudi eterne». [...]
Dissi: «Canterö i tuoi mille nomi e le tue membra / innumerevoli, perocche la fiamma e la semenza,
/ l'alveare e il gregge, / l'oceano e la luna, la montagna e il pomo / sono le tue membra, Signore»"
(vv. 132-34 e 136-41).
SJ dalla sua silenziosa potenza: «dalla sua [sorprendente] abilitä visionaria e raffigurativa», silenziosa

come Varia, ma come questa in grado di com-prendere ogni particolare e ogni movimento.
54 nelle altezze piü nude: dove la montagna si presenta solo come roccia e ghiaccio, elementi pri-
mordiali.
55 ella va e ritorna... la Terra: I'anima del pittore diviene in cielo tutt'uno con le potenze divine,
compiendo lo stesso itinerario (dionisiaco) di ritorno alia terra.
56 O monti, o culmini: vocativo, con personificazione, che ricorda il pascoliano "o monti! o fiu-

mi!" di Alexandros, v. 8, del 1895.
57 il suo dolore... ombra: un oscuramento profondo ma temporaneo, destinato a scomparire alio

spuntar del nuovo sole.
58 oltre la sua tomba: oltre temporalmente, dunque per sempre; del resto anche la tomba, nel

piccolo cimitero del paesino di Maloja, reca sul sasso la scritta "Arte ed amore vincono il tempo".
59 un palpito: «un elemento della gioia vitale» che aumenta la sensibilitä alia bellezza e all'attesa
di una nuova epoca.
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"La sua gioia sarä oltre la sua tomba / un palpito delta Terra" (D'Annunzio, 35-36)
Cimitero di Maloja: tomba dei coniugi Segantini. Accanto a loro sono sepolti i tre figli maschi di Giovanni e
Bice: Gottardo, Mario, Alberto.
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AI casolare dello Schafberg
(di Giovanni Bertacchi)

dove Giovanni Segantini
si spense sul Trittico
di natura di vita di morte

Salito ad oltre duemilasettecento metri,
presso la baita nella quale il Pittore vide

l'ultima luce terrena, il Poeta ricorda le ra-
gioni della scelta artistica e contemplativa
che hanno indotto l'amico ad allontanarsi
dal mondo e vivere in solitudine vicino al

cielo. Nell'osservazione dei luoghi, la
memoria richiama i motivi ispiratori, il sentire

interiore, i temi espressivi di colui che cer-

cava in alto - dove la giornata e piü lunga e

la luce piü nitida - la via privilegiata verso
la spirituale chiaria del Tutto. Nell'ampio componimento van concetti ritornano e

si focalizzano, con alcuni pensieri-guida che sono qui indicati nel titoletto assegnato
ad ogni strofa.

Nell'insieme il testo comunica tre valori fondamentali: l'idea che la morte e, come
dicono i monaci, transito verso la dimensione piü vera, dove il Pittore poträ contem-
plare e forse reinterpretare la compiuta realtä di ciö che e, al tempo stesso, Luce e

Bellezza; la mistica unione con la Natura, sostanza divina per la quale anche gli enti

piü umili sono degni di ammirazione e venerazione; la vita come ricerca della mede-

sima essenza che unisce gli esseri senzienti agli elementi che stanno loro intorno, in
terra come in cielo.

(L'alta montagna)
La baita solitaria,
bassa aderendo al margine del monte,

par che si accasci sotto l'enorme vuoto dell'aria60.

Egli, lassü raccolto61, ebbe di fronte 4

tutto il destino immenso62, del suo passaggio si breve63:

seguir dal pieno sole fin dentro l'ombra ogni senso

Metrica: cinque strofe di sedici versi rimate aBAB(c)DCDFFGgHI(l)HII; tra parentesi la rima
interna, ripresa nel verso successivo. Si succedono due settenari (vv. i, 15), due ottonari (11, 16), tre
endecasillabi (z, 4, iz) e nove versi doppi (combinazioni varie di senari, settenari, ottonari: 3, 5, 6,

7, 8,9, 10, 13, 14).
60 l'enorme... aria: il vasto cielo (quasi) non piü stretto dalle pendici montuose.
61 raccolto: «accolto» e «in raccoglimento».
61 tutto... immenso: l'insieme del territorio e delle esperienze esistenziali: la vita, la natura, la

morte.
65 passaggio si breve: Segantini mori a quarantuno anni.

La lapide, che si trova sulla Capanna Segantini,
e stata voluta dall'associazione culturale grigio-
nese "L'Uniun dels Grischs"; "glüsch" significa
"luce".
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di luce64; i giorni verdi, le sere stinte65, la neve
che sempre bianca appare e non e bianca mai66. 8

Interrogar con occhio lento67 morene e ghiacciai;
umiliarsi in preghiera68 fino alia greggia ed all'erba,
sentir la raffica acerba69

e il soffio blando, il rombo ed il tintinno70; 12
continuar le sparse voci di lä da ogni udire71,

in una muta parola71, come nell'ombra d'un inno73,

e dopo cib la sola

gloria che resti: morire. 16

(La luce nei quadri)

- Sali, ch'io t'offra ai flutti74

64 ogni senso di luce: i chiaroscuri, il passaggio dalla luce al buio in tutte le sue variazioni, sfuma-

ture e gradazioni luminose.
65 stinte: dal colore via via piü sbiadito.
66 sempre... bianca mai: per chi sa distinguere le gradazioni dei colori chiari e luminosi.
67 con occhio lento: «con l'occhio attento che indugia sui particolari»; non certo spento o distrat-

to, poiche lo sguardo del pittore, come si vede dagli autoritratti, era acuto e vivido.
6" in preghiera: ancor oggi i biografi e i critici sottolineano il misticismo dell'approccio segantinia-
no alia Natura. Le due proposizioni (Interrogar... e umiliarsi...) costituiscono antitesi.
69 raffica acerba: dei venti gelidi. II sintagma forma antitesi con il seguente soffio blando.
70 il rombo... tintinno: dell'acqua, che scroscia durante i temporali e lungo i torrenti, che risuona
con dolcezza durante le piogge leggere. Terza antitesi.
71 continuar... udire: «ascoltare e dare suono alle voci dopo che queste si sono spente».
77 muta parola: ossimoro: piü nessuno pronuncia parole, ma il loro senso permane.
73 nell'ombra d'un inno: sinestesia: «nel silenzio che segue il termine d'un canto».
74 flutti: di luce (metafora).
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primissimi del di! - gridö la cima75.

- Ti avvolgerai di luce tersa per renderla76 a tutti
i figli d'ogni terra e d'ogni clima77. 20
Ne avrai gli sguardi accesi per gli stranieri dei grigi
fiordi, dei golfi nordici, tornanti ai mesti78 paesi,
alle cittä fumose, su, lungo il Reno e il Tamigi79.
Con la sagace e intenta soavitä d'un figlio 24
che voglia salva la patria80 da una tristezza d'esiglio81,

tu tradurrai nel colore l'anima antica dei Reti82

fragrante d'ive83 e d'abeti,
fermando in te le fedeltä devote 28

75 gndo la cima: la prosopopea evidenzia il rapporto vitale del pittore con ogni elemento naturale.
76 per renderla: con 1 quadri.
77 d'ogni terra... clima: allusione al grande successo mternazionale di Segantini.
78 mesti: perche nebbiosi e piovosi.
79 II Reno e il Tamigi: metonimia e sineddoche: 1 fiumi rinviano alle nazioni, 1 due territori mdica-

no tutta l'Europa centro-settentnonale.
80 la patria: Segantini fu un apolide avendo perso nell'mfanzia la cittadinanza austriaca. Cultural-
mente si sentiva italiano-lombardo, l'Engadina fu la patria artistico-affettiva d'elezione.
81 da una... d'esiglio: lontano dalla patria, l'esiliato soffre perche gli mancano la terra natale, gli
affetti familian, gli amici.
8i Rett: 1 Romani chiamarono Rezia la vasta regione abitata dai Reti e comprendente le attuali
Germania meridionale, Svizzera, Austria e parte dell'Italia settentnonale. Rezia (aggettivi: reta e

retica) era anche il nome geografico dello Stato delle Tre Leghe che, in Etä moderna, inglobava
l'attuale provincia di Sondrio, detta Rezia minore. II toponimo, con valore affettivo rimandante al

riconoscimento d'una comune patria sovranazionale, e stato utilizzato dai poeti Giosue Carducci e

Grytzko Mascioni.
83 we: erba iva, in Valtellina, e il nome volgare de\\'Achillea nana e/o dell 'Achillea moscata.

Quest'ultima e una componente carattenstica dell'Amaro Bräulio prodotto a Bormio (So).
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"O bela
val Engiadina!"
(Bertacchi, Casolare, 32)
L'Alta Engadina
vista dallo Schafberg

che lungo il patrio fiume84 - buona reliquia ladina85 -
per i villaggi e i casali, sulle nostalgiche note,
cantano ai pii natali86:

- O bela val Engiadina!87 - 32

(Essenze mistiche)
Piü santo e il commiato

per chi parte dall'alto e vede intiero
il panorama eterno88 dall'arte eterna89 sognato.
Egli morendo esiliö nel nero 3 6

tetto dei mandriani90 lo spirito aquilonare91.
Chi sa? Forse evocando, curve sugli alti ripiani,
le creature d'alpe91, senti sovr'esse passare
un'aura de' vangeli93, la caritä che venne 40

84 patrio fiume: l'lnn (in romancio En) e il fiume che attraversa l'Engadina, alia quale da il nome;
nasce presso il Maloja, scorre da ovest a est, entra in Austria e attraversa Innsbruck (: ponte
sull'Inn), confluendo poi nel Danubio in Baviera, presso Passavia. II suo corso e lungo 517 km.
85 ladina: sinonimo di «romancia», che indica la lingua e/o i territori in cui si parla il ladino o
romancio.
86 ai pii natali: «alle terre d'origine cui si guarda con pietas filiale».
87 O bela val Engiadina!: romancio: «0 bella valle Engadina!» "Engadina" significa "giardino
dell'En".
88 il panorama eterno: la bellezza ineffabile del mondo ultraterreno, paesaggio d'incanto inimma-
ginabile.
89 arte eterna: la luce e la bellezza non cesseranno mai di irradiare la loro attrazione, almeno
"finche il Sole / risplenderä su le sciagure umane" (direbbe Foscolo). II parziale mutamento di senso
dell'aggettivo e detto diäfora.
90 nel nero... mandriani: «nel cielo notturno che spesso e il tetto dei pastori» che dormono all'ad-
diaccio.
91 lo spirito aquilonare: «il suo spirito capace dei voli magici dell'aquilone».
91 le creature d'alpe: le essenze vitali che si manifestano nelle cose e nei viventi di montagna, pur
trascendendoli (paneismo naturalistico).
93 un'aura dei vangeli: il senso d'amore e fraternitä che e il messaggio dei Vangeli.
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dall'oriente in un mito di pastorizia perenne94.
Forse vedendosi intorno tanto migrare di forme95

- e fiumi e nuvole e torme96 -
preso nella cangevole malia97

egli aspettö la morte dentro la povera sede.

Cinto dal moto stupendo98, nella divina agonia"
stette cosi, sentendo
Parte trascendere in fede.

44

48

(La sera, la statua)
E sera: il monte adombra100

tutto se stesso, come chi sia cinto
d'un suo muto dolore. Nel vago giuoco delPombra

ogni seno o rilievo e piü distinto101.

La rimbrunita valle sembra serrarmisi intorno,
spalanca le sue grotte nere, m'incalza alle spalle101.

Sull'erta ogni pineta103 che, nella gioia del giorno,
parea salisse104, or scende, s'accalca alia bassura.

52-

56
Fratello105, anch'io discendo. Che dirö dunque alia pura
statua laggiü106, presso l'arca107 dove riposa in suprema
gloria il tuo trino poema108?

94 perenne (da riferire a mito): poiche l'immagine del presepe testimonia per sempre l'avvento
della Caritas divina.
95 migrare di forme: ricorda Yincipit di In morte di Giovanni Segantini: "Tutte le Forme che dor-
miano ancora / [..] balzaron vive".
96 torme: gruppi numerosi ma indefinibili, specie se rifento a forze sensibili ma immateriah.
97 cangevole malia: «mutevole magia [della montagna]».
98 dal moto stupendo: delle forme poco sopra richiamate.
99 divina agonia: divina per due ragiom: 1. la prossimita della visione di D10; z. 1 'agonia di chi ha

vissuto in mistica comunione con la Natura e, per suo tramite, con il Creatore.
100 adombra: «copre d'ombra»; verbo dannunziano.
101 Nel vago giuoco... distinto: l'ombra che si allunga sembra, per qualche attimo, insistere su ogni
sporgenza ed enfatizzare ogni nentranza.
102 La rimbrunita valle... spalle: la notte trasforma la percezione dell'ambiente: la grande valle

aperta e prossima al cielo diviene, col buio, stretta e incombente.
103 pineta: sineddoche per «conifereta», in quanto nei vasti boschi engadinesi, accanto ai cembn e

ai pini montani, numerosi sono anche gli abeti e 1 lanci.
104 parea salisse: cfr. "la immota ascension dei pini" (In morte di Giovanni Segantini, v. 29).
105 Fratello: prosopopea: il Pittore (si veda tuo al v. 59). Ma il lettore, almeno per un attimo, ha

l'impressione che il poeta lo chiami direttamente a partecipare delle sue emozioni.
106 alia pura... laggtu: presso l'ingresso del Museo e stata posta una scultura di Leonardo Bistolfi
reahzzata nel 1906 e raffigurante una giovane donna che prende forma dal marmo: La Bellezza
liberata dalla materia.
107 l'arca: anche il Museo, nel sentire mistico del poeta, assume valore sacro. Lo stabile "e stato
eretto nel 1908 come una sorta di monumento visitabile in memoria del grande artista [...] L'edificio
circolare con la cupola imponente nchiama la forma del padighone progettato da Segantini per
l'Esposizione universale del 1900, che avrebbe dovuto ospitare il suo Panorama dell'Engadina" (dal
sito del Museo Segantini).
108 trino poema: metafora: il Trittico della Natura.
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Chi mi coglie Passenzio109 a inghirlandarne 60

il marmo delicato che, vinto al terso candore
dei nivei vertici110, sembra farsi di pallida carne,
intenerirsi in membra
febbrili d'intimo ardore? 64

(Una sola anima)
L'anima nostra anch'essa,

0 statua bella, tra le luci intense111

sgomenta impallidi; verso la cima inaccessa112,

dolorando anelö, ma non si spense. 68

Da secoli nell'alto dura la neve, si stempra
ad ogni sole un poco, ma innova il vergine smalto113;

da secoli si strugge l'anima114 e pur si ritempra
nutrendosi di se. Noi nelle meste sere 72
ridiscendiamo a le valli; ma su le brulle scogliere115,

lungo i nevai, per le macchie116, resta entro il vento un sussurro,
entro il sereno un azzurro,
entro il buio un'arcana ombra; e siam noi117, 76
e questo essere umano che batte al seno infecondo118

delle montagne in ondata di passione e ne' suoi

pensosi inni119 dilata
1 territori del mondo. 80

1 settembre 1913

109 I'assenzio: simbolo di non agevole decodificazione. Per il secentesco Cesare Ripa, la ghirlanda
d'assenzio e un attributo della "Riprensione giovevole", cioe d'un utile rimprovero, a tutta prima

amaro ma accettato e poi interiorizzato; nell'erboristeria tradizionale si ritiene che I'assenzio

allontani le energie negative. Qui Bertacchi potrebbe alludere alia purificazione della materia che

trapassa in pura forma (anche nel senso anstotelico della assunzione dell'essenza, ossia della natura
interiore ed esteriore che carattenzza e distingue ogni ente).
110 vinto al terso.... vertier, «divenuto candido come le Cime innevate».
1,1 le luci intense: delle vallate aperte, dei cnnali slanciati verso il cielo.
1,1 inaccessa: «inaccessibile». Aggettivo pascoliano: "errante e solitana / terra, inaccessa" (Alexandras,

vv. 4-5).
"3 innova.... smalto: «rinnova [ad ogni nevicata] la sua superficie Candida e immacolata».
,M si strugge l'anima: «l'anima [della neve, della montagna] si consuma». II costrutto, come il
precedente dura la neve del v. 69, e detto anästrofe.
"s le brulle scogliere: «le pareti rocciose dei monti».
116 le macchie: «1 boschi».
1,7 siam not: l'anima mundt - insegnavano gli antichi - e l'anima universale dalla quale denvano le

anime particolari del viventi e delle cose. Scrive Plotino: "Nulla e separato, nulla e scisso da ciö che

precede. Sotto questo rispetto, sembra persino che l'anima umana s'inoltn, pur essa, fino alle piante
[...] Ma se tu spacchi o bruci la radice, dove si rifugia quanto di anima era nella radice? Nell'Anima:
essa non era andata in altro luogo!"
118 che batte... infecondo: «che palpita nel petto senza vegetazione dell'alta montagna», vivendo

dunque la stessa espenenza esistenziale della natura.
119 ne' suoi... inni: «nelle attivitä [poetiche, artistiche, intellettuali] frutto dell'ingegno».
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Nirvana
(di Luigi Illica)

Scritto verso la fine degli anni '80 come (finta) derivazione da un originale sanscrito,
Nirvana origina da un passeggero ma forte interesse culturale per il buddismo.

Ii componimento e tematicamente tripartito: l'elogio del Nirvana (vv. 1-6), le cat-
tive madri (7-17), la riconciliazione (18-28). Ciö che piü interessa, almeno in questa
sede, e il destino delle madri. In una desolata e glaciale landa montana, dove non e

dato vedere forma o segno di vita, le cattive madri - quelle cioe la cui gravidanza e

frutto di lussuria e non di amore e che, dopo il parto, non dimostrano alcun affetto

per i loro piccoli - devono pagare il fio della colpa vagando aeree nel silenzio, so-

spinte da venti ghiacciati. Ma non e una condanna eterna: il perdono giungerä anche

per loro. Grazie ai bambini che le invocano chiedendo latte e amore, esse possono
uscire dalla valle d'afflizione e ritrovare la dimensione materna e, con lei, la via per il
Nirvana. A nessuno, dunque, e preclusa la salvezza, alia fine vince il Bene.

Non e una lirica memorabile: l'enfasi che pare programmaticamente ricercata e la

pletora di interrogative, esclamative e sospensive si possono in parte giustificare con
l'intento di rendere l'atmosfera dell'antica letteratura Orientale, ma intanto lasciano

un'impressione di retorica puramente esteriore e di pesantezza stilistica e concettuale.
Secondo Melania Mazzucco, "II poema e detestabile, i versi brutti, la morale reazio-
naria e per ogni donna crudele".

Suggestive, perö, sono l'immagine delle donne fluttuanti nell'aria gelida e quella dei

bimbi che sono tutt'uno coi rami degli alberi della vita. E queste, infatti, colpirono
Segantini, che si ispirb per alcune opere dalla esplicita filiazione: Le cattive madri, II
castigo delle lussuriose, L'angelo della vita.

Giovanni Segantini, Le cattive madri, 1894

Quaderni grigionitaliani 85 (2016/4), pp. 41-44
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La su, ne 1'infinito spazio cerulo, — Nirvana irradia120! —

La, dietro a Ii aspri monti e a baize121 grigie, — splende Nirvana! —

La tutto e azzurro, e eterno, e riso, e cantico! — E la Nirvana122! —

La le gran spemi de Ii umani adergono123, — dove e Nirvana,
e chi soffri e peccö ha pace e oblio124. —

Tale e Nirvana125, 5

Oh, umana questa Fede che dimentica — e che perdona126! —

Pur chi ha peccato127, pria di quel dolcissimo — riso di Luce,
de la Natura dee soffrir le angosce128 — e con lei piangere.
Le cose a guisa de129 Ii umani han lacrime — ed hanno colpe.
Cosi la MalaI3° Madre in vallea livida131 — per ghiacci eterni 10
dove non ramo inverda132 o fiore sboccia — gira sospinta133.

Non ebbe un riso134, un sol bacio il tuo figlio, — o invano madre135?

Non die germogli di tuoi baci l'anima136, — o invano madre?

Cosi te la tormenta del silenzio — mena e sospinge137,

Metro: versi doppi, formati da un endecasillabo e da un quinario (piam o sdruccioli), sciolti da nma.
II quinario e compreso fra due lineette, ma spesso la seconda manca: si tratta ragionevolmente di
refusi, ma qui e rispettata la scrittura della fonte.
110 irradia: «sta la [perenne] luce del Nirvana»
121 balze: brevi ripiani che addolciscono pared scoscese.
122 E la Nirvana: «e lä e il Nirvana»; il possibile refuso circa l'accentazione (Illica considerava
"Nirvana" di genere femminile) darebbe «e il Nirvana».
123 La, le gran spemi... adergono: «le piü alte speranze umane si innalzano fin lassü». 11 verbo si

trova anche in Carducci: "che in piü libero cielo aderga l'ale" (In fronte a una raccolta di rime, v.

5)-
124 oblio: «dimenticanza, cancellazione» delle sofferenze terrene.
125 Nirvana: la ripetizione della stessa parola in fine di verso e detta epifora, il cui valore, in questo
caso, consiste nella naffermazione di una suprema (e felice) veritä.
126 Oh, umana... perdona: a tutti dunque, dopo l'eventuale espiazione, e concessa la pace eterna;
non c'e un mondo ultraterreno di dannati.
127 Pur chi ha peccato: «tuttavia chi ha peccato» deve espiare gli erron.
128 de la Natura... angosce: prolessi del complemento, con due possibihtä: i. specificazione: «deve

soffrire le [stesse] angosce [da lui] inflitte alia Natura»; 2. agente: «le sofferenze inflitte dalla Natura
[offesa]». Si nod la maiuscola 'segantiniana' e, anche per suo tramite, la concezione del peccato
come oltraggio al divino che si identifica con la natura (panteismo).
I2' a guisa de: «come».
130 Mala: «catdva, snaturata». Per M. Mazzucco e "la donna che nfiuta la maternita. Perche mfan-
ticida, abortista, o solo malthusiana - come all'epoca si denigrava la donna che usava precauziom
contraccettive".
IJI in vallea livida: «in un'ampia vallata brulla e squalhda»; il sostandvo e usato anche da Carducci:

"per vallea silente" (In fronte a una raccolta di rime, v. 8).
132 non ramo inverda: «mal nessun ramo riprende le foglie». L'immagine ricorda 1'Inferno dante-
sco: "Non fronda verde, ma di color fosco" (XIII, 4).
133 sospinta: dal vento, simile a "La bufera infernal, che mai non resta" (Inferno, V, 31).
134 un riso: «neppure un sornso».
''s o invano madre: «o tu che inutilmente hai il nome di madre».
136 Non die germogli... l'anima: «possibile che la tua anima [materna] non abbia fatto nascere in te
il desiderio di baciare tuo figlio?»
137 la tormenta.... sospinge: altro verso che ricorda la punizione del lussunosi nell'Inferno dante-
sco.
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Giovanni Segantini, II castigo delle lussuriose, 1891

gelida larva138 con ne li occhi lacrime — fatte di ghiaccio139! 15
Vedetela! Affannosamente vagolaI4° — come una foglia!...
E intorno al suo dolor tutto e silenzio; — taccion le cose.
Or ecco fuor dalla vallea livida — appaion alberi141! —

La, da ogni ramo chiama forte un'anima142 — che pena ed ama;
ed il silenzio e vinto a la umanissima — voce che dice: — 20
"Vieni! A me vieni, o madre! Vieni e porgimi — il sen, la vita.
Vien, madre!... Ho perdonato!... "
La fantasima143 — al dolce grido
vola disiosa144 e porge al ramo tremulo145 — il seno, l'anima. —

Oh, portento! — Guardate! II ramo palpita! — Il ramo ha vita!
Ecco! E il viso d'un bimbo, e il seno succhia — avido e bacia!...

138 gelida larva: «fantasma, spirito ghiacciato».
139 lacrime... ghiaccio: come i traditori in Cocito: "e '1 gelo strinse / le lagrime tra essi e riserrolli"
(Inferno, XXXII, 47-8).
140 vagola: «vaga incerta»; e verbo foscoliano: "guardi / vagolando, ove dorma il sacro capo / del

tuo Parini?" (Dei sepolcri, 70-2).
141 alberi: verdi, vivi o, quanto meno, pronti al rigoglio.
141 da ogni ramo... un'anima: inversione: «un'anima chiama ad alta voce da ogni ramo». Sono i

bambini che chiamano le mamme. La situazione richiama quella del settimo cerchio, secondo giro-
ne, dell'Inferno (a sua volta ispirata dall'Eneide), dove Dante e Virgilio si imbattono nei suicidi, il
cui spirito e costretto nell'inferiore condizione di vegetali, alberi dai rami nodosi e contorti (canto
XIII).
143 La fantasima: «lo spirito». Ma si tratta di spiriti corporei (o di corpi spiritualizzati), non meno
delle anime della Commedia di Dante, le quali, per quanto puri spiriti, sentono e soffrono come se

avessero il corpo, che in effetti riprenderanno con la Resurrezione della carne.
144 disiosa: «desiderosa».
145 porge al ramo tremulo: il ramo, vivente, si identifica col bambino (cfr. v. 9 e vv. 23-5).
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Poi bimbo e madre il grigio albero lascia146 — cadere avvinti.... 25

La su Nirvana irradia! La su il figlio — con seco tragge147
la perdonata Madre.... I monti varcano — le due fantasime148!...

Varcan l'angoscia de le nubi149 e volano — dove e Nirvana. —

Oh, umana questa fede che dimentica — e che perdona.

146 bimbo e madre... lascia: prolessi dell'oggetto, il soggetto e il grigio albero.
147 con seco tragge: «conduce, guida con se».
148 1 monti... fantasime: inversione: «1 due spinti varcano le montagne».
149 l'angoscia delle nubi: metafora esplicitata: le nuvole offuscano il cielo come l'angoscia contrasta
la seremtä mteriore.
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