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el cinquanlenarlo Hella marie Hi

Giovanni Segantini
1899-1949

D. Sergio Giuliani

Ricorre quest'anno il einquantesimo della morte (lei gnainde pittore della mon-
tagna Giovanni Segantini, del pittore ehe noi dieiamo nosiro. Noil che abbiia avuto
i natali nella nostra terra, ma egli e .niostro perche nolle uoistre valid ha voluto vi-
vere ed operarc. perche qui ha trovato I'alta ispiraziome e qui ha creato le tele
che gli hanno dato la fama. Giusto e, quindi, che il Grigioni, e primia il Grigiom'
Italiiano. do-vie lui, Taustriaeo della nostra lingua — era nato a Arc®, sul lago di
Garda, quando l'Alto Adige apparteneva1 ancara all'Austria — scelse la sua dimora
— Maloiggia — e dove riposa, ne abbia ricordato la, data fatale.

Non diremo qui delle sue opere, urn del'la sua arte e iron della suia' vita — lo
si potra fare in altro moment« — roa. accenneremo onrcamente agli ultimi giorn'i
della sua vita e alia eelebrazione del ricordo alltat quale hanno coincorso la Sviz-
zera e l'ltalia.

Nel 1886 Segantini saliva dalla Brlanza nel Grigioni in cerca del paesaggio
che piü l'inspira va, im cerca della luce. Si stabili prima a Maloggia, da dove saliva
sui monti, piü in alto dove e piü luce.

18 settembre 1899: II pittore accompagnato dalla sua fedele doimestica Baba e

dal figldo Mario lascio la sua casa a Maloggia per reoa'rsi snllo Scbafberg, sopra
Pomtresina. Giumse sull'alpe di sera, nell'ora del dolce tramonto autunnale. L'indo-
mani prepare ogni cosa per il sue liavoro e il giorno seguente. era di mercoledi, si
diede a completare il second« craadro del sno trittico «Natura», Ma giä (fireIIa
sera il pittore accuso forti dolori al basso ventre, che eglii attribui a ciö che pro-
babilmenfe aveva assaggiato n'eve. Si trattava purtroppo1 deli primi sintomi dei male
che in pochi giorni doveva portarlo alia tomba. Alio Scbafberg mancava ogni
couforto ed urn trasporto dell'infermo a valle era impossibile T1 giovedi sera a f,a-

tica si porto sotto la tettoia che aveva costruito a p"ch'i passi dalla oapianna e ri-
prese il pennello, ma staneo per la notte Insomnie che aveva frascorso, presto si ad-
do rmenfo. Risvegliato dalla domestic-], aecum subito- nnovi dolori. Voile allora ri-
mettersii a letto. Depose il pennello. che mai piü avrebbe ripreso fe a s ton to rag-
giunse la capanna. Bensi sfiamco e dolorainte non volle «i chianrasse on medico:
fidava nella sua forte fibrai e nella profezia di una fattneehiera che anmi prima
gli aveva predetto che avrebbe raggiunto gli annii di Tiziano. II saba'to. il figlio
Mario, scese a Samaden per far visits al fratello ammala to, ebbe I'ordine di re-
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Giovanni Segantini e la sua famlglia. - Da sinistra : Gottardo, Giovanni, il padre, Bice, la madre,
Mario, Alberto, Bianca. Nello sfondo, in piedi, la fida Baba.

carsi dal dr. Oscax Bernhard, di accennare all'indisposizione del padre e di chie-
dere to rimlediio. Bernhard pensö subito dii cosa grave e marrdo un suo uormo di
fiducia per avere il buon ragguaglio. Co«mi, g'iun to alio Schatberg, fece oaipire a
Segantind che il Bernhard era pronto dji salire ad un suo cenno. Ma il pittore non
ne vol'le sapere. Lo stato di salute dell'infermo sd aggravö improvvisainente. T1 fi-
glio Mario, che intanto era pure ritornato al oapezzale del padre. ullora dovtette
ridiscendere e chiamare d'urgenza1 il mediico. II dottor Bernhard giunse alio Schaf-
berg nella tarda notfe e constatö subdto una peritonite. Era limpossibile pensare ad
un trasporto, tentare un'atto operator«) era escluso, giä perche la capanina non si
pot'eva risoaldare. Vennero consultaie due celebrita raediche che casualmente si
trovavano a San Moritz, i medici Erb di Heidelberg e Neisser di Bresl-avia. Que-
st'nltimo, amico ed ammiratore del Segantinii, voile pure salire alio Schafberg, m,a

non pote che confermare quanta giä aveva detto il Bernhard. Erat tan to erano
giunti al capezzale deH'iinfermo Iia( moglie con 11 figlio Alberto, piü tardi vennero
anche il figlio Gottardo e la figlia Bianca.

L'opera del dottor Beruhard, che piü nton abbandomö 1'infermo, si ridusse a le-
nire i dolori, per quanta la modiicirra di allora glielo< permetteva.
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Ii pittore noin larveva perö perduio liil suo buon umore. Volle che il suo giiaoi-
glio fosse avvdcinato alia finestra; aveva detto: « Voglio vedere le mie montagne».
E dialla piccola finestra i suod occhi fissarotno anc,ora a lungo quelle montagne che
si profilavano all'orizzonte, e che aiviebbe dovuto dare lei sfondo del suo quadro.
La morte sopraggiunse il 28 settembrie alle 11 di sera. Giovanni Segantini, il grande
pittore della montagna moriva al cospetto delle sue montagnle, all'eta dii 41 anni
e uove mesi.

Giovanni Segantini sul letto di morte.
Disegno di Giovanni Giacometti.

II giorno dopo la salmia venne trasportata a valle, a Pontresina e di la nella
cappella oattolica di Maloggia. Durante il passaggio attraverso i paesi dell'Enga-
dina, le carnpane suonarono a morto. Sailirono i rintocchi, nella chiara atmosfera
alpinia, su su fino nelle regioni delle nevi eterne.

« Fu in questi paesi che fissai piü arditamemie il sole, che amiai d suoi raggi e

Ii vodli conquistare; fu qui che studiai la natura nelle forme sue piu vive e nel
ooiloire suo piü luminoso e fu qui che io scrissi le mie prime fettere sull'arte » oosi
aveva scritto Segantini di Maloggiia. Era ginsto che lä trovasse l'estremo rdposo.
Sulla sua tomba non si alaa il sasso del nicordo. II mfsiruriiento venne eretto a San

Moritz: Segantini, oon la statua deliartiista, scolpita da Bistolfi.
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Giovanni Segantini: II bacio alia Croce.

Nella rticorrenza del cinquantesimo della sua moarte si e orgamizzata, ooin oltre
100 origdnali, una grandei mostra nei looali dello Stalilbad di San Moritz.

II 2 luglio si ebbe la «Giornata ufficiale » o « giornata itiailiana » dell'maugura-
zione della mostra col Concor so di numerose pcrsonalita svizzere ed dtaliiane, fra
cui il comsigliere föderale oin. Enrieoi Celiio, il ministro della Pubblioa istruzione
della repubblica itaiiana eccell. Guido. Gonella, il preisidenite del Govemo grigione
dott. Planta, che tennero i discorsi d'occasiome. Siamo lieti di poter qui far seguire
la parola dell'om. Celio:

Sigrwr Ministro, Autoritä, Signore e Signori,
E innanzitutto lo Svizzero-italiano che vi parla: per portare alla ribalta la figura

di due umili emigranti ticinesi, legati alle vicende oscure della giovinezza del Nostro
come, di consueto, sono legati a un figlio i genitori. Sono i fratelli Bertoni, oriundi di
Lottigna in quel di Blenio — droghieri di mestiere, per vocazione mecenati — abitanti
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a Milano proprio quando eravi disceso, non si sa bene come e perche, Giovanni Segan-
tini. Oh! Saper ritrarre quel bizzarro retrobottega da droghieri dove l'ancor piü biz-
zarro, sconosciuto inesperto pittore adolescente concepird d'esporre a Brera una sua
opera di getto. E' comunque certo che uno dei primi quadri di Giovanni Segantini fu
concepito la, nel retrobottega dei Bertom e fu dtpinto — gloriosa miseria! — sul
rovescio d'un parafuoco di Camino! E udite come un altro Bertoni — Brenno, divenuto
poi Parlamentäre illustre nel Ticino ed a Berna, e ch' ebbe con Segantini adolescente
dimestichezza seguita, ne rievochi la personalitä possente: «le qualitd — cosi il Bertoni

— nelle quali apparve nella pienezza della sua gloria erano gid allora evidenti.
Una grande fantasia, la visione di cose transumane, ma soprattutto il sentimento della
natura, della natura primitiva, quale gli apparve bambino lassü nei suoi monti, il cut
maldistinto ricordo tornavagli nei grandi occhi sognanti quando, nella retrobottega
pareva contemplasse orizzonti infiniti e lontani ».

Eccellenza e Signori,
ravviso in questi episodi segantiniani, un simbolo. Questo: lungo la via che vide

il Nostro salire in Engadina son dei Ticinesi che spiritualmente lo accompagnano; cosi
come per le diverse vie lungo le quali i durevoli valori spirituali d'italia penetrano in
Svizzera, Ii asseconda e soilecita il Ticino. La vostra presenza, signor Ministro e

Autoritd italiane, mi ha indotto a rilevare questa missione storica della Svizzera ita-
liana rimpetto alia Confederazione e all'Italia.

# # *

Ed e, ora, il magistrato svizzero che vi ringrazia, o Italiani, per aver donato al
mio paese un eccezionale cantore delle sue bellezze. II piü tenace amico di Giovanni
Segantini, Alberto Grubicy, non diceva forse e profetizzava di lui: «per dei secoli
l'umanita vedrd queste terre — terre d'Elvezia — -altraverso i tuoi occhi »

L'arrivo quassü di Segantini, che vi si inerpica quasi attratto dal fascino della
montagna alta, e dove tutto il suo essere, dovrd gloriosamente dischiudersi; il con-
tatto con il mondo intiero che questo uomo — sino allora cosi chiuso in se — troverd
finalmente in quest'angolo di bellezza austera, non rappresentano forse il caso, in-
solito, d'una comunione tra due popoli, che non e dettata dalle leggi economiche, ma
da superiori esigenze: I'aspirazione alia semplkitd e al bello diffuso nella natura e

nell'arte? Ma mi piace rendere oggi un altro omaggio: e alia terra romancia. Mai
— si narra — Segantini s'ebbe un'accoglienza piü festosa e rispettosa che in Engadina.

L'affetto che per essa nutri trova una risonanza profonda anche nel nostro cuore
di confederati. Chi di noi fu avvinto dalla grandezza accogliente di quest'altq valle
e s'e addentrato nella coltura romancia dedica loro un culto d'ammirazione profonda.
Forse Segantini non si e mal sentito compiutamente vicino a queste terre ed a questa
coltura come quando ha concepito di tradurre tutto il suo fervore artistico nel gigan-
tesco panorama, pittorico e sonoro, destinato all'esposizione universale di Parigi. Era
un progetto che sapeva dell'utopia. Che importa Ai nostri occhi conta il suo desi-
derio di riprodurre fedelmente tutte le bellezze della valle da St. Moritz a Samedan,
Pontresina, Maloia, Silvaplana, Celerina, Sils e Bernina, o ancora come lo diceva egli
stesso «di rendere il vero spirito della montagna, coi suoi solenni silenzi, e la sua
severa e alta poesia ».

AU'inno di quel grande artista s'associa oggi, umilmente un magistrato, per sa-
lutare a nome della sua Patria l'apporto dato ad un'opera d'arte universale dall'En-
gadina, rifugio ad un tempo di serenitä, punto di ritrovo di civiltd diverse.
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Termino, Eccellenza e Signori, pensando al senso piü vero e pit profondo del mes-
saggio di Giovanni Segantini.

Qualche anno prima delta sua morte egli definiva il suo credo artistico a un di-

presso cost: « Passai daÜa pianura sino alle vette piü elevate di questi monti, senz'al-

ira preoccupazione che di ritrarre la passione attascinante delle cose che mi avevano
indotto a dar loro tutto il mio amore ». Ma questa passione delle cose I'ha condotto
piü lontano. Ce lo dicono le mirabili parole di Raffaele Calzini nel suo « Romanzo
della montagna»: «tutto questo cammino d'arte e di lavoro ch'egli aveva percorso
da Milano a Savognino, a Soglio, a Maloia e alio Schafberg, fu m'ascensione verso
I'alto nel senso proprio e figurato, fino alia vetta ». Gli e che, nella sua paziente ri-
cerca della luce — di tutte le luci — delta natura, Segantini non ha voluto limitarsi
alia descrizione; si e professato simbolista, ha espresso con rara potenza il tragico
della condizione umana, anche e forse piü intensamente ancora quando la vita gli
era propizia: una dolce compagna, una famiglia unita, un'amkizia rara e costante e,

gid allora, la celebritä. L'angoscia che lo serrava talvolta altro non era se non la
sofferenza d'una natura d' elezione, che aveva riposto la sua fede nella umanitd.
Quanto diversa la sua dalla concezione nitzsciana, pur ispirata alle Stesse luci della
Engadina! Lungi dal condurre a una fanatka negazione spirituale, I'opera — essenzial-
mente latina — di Segantini e tragica soltanto nelVintento di meglio avvicinarsi agli
uomini e al loro soffrire, per amore dell'umano e non dell'« Uebermensch »: del super-
uomo che, trapiantato nell'arena politico, ha generato le dittature.

II messaggio tramandatoci da questo gigante della pittura delle Alpi e invece una
ricca sorgente di speranze, di vita e di pace.

Della mostra e delle rmanifestazioiii ufflciali me ha scritto tutta la s.ampa gri-
gione e svizzera, ma anche queiUa .italianai (v. Corriere della Sera 12 VII 1949:

Tradito Segantini dagli oiriaitori uffioiali. Ncn la.ino, miediterraneo, wan olassiico. e.c-

me quelli hanno detto; ma nordico, gotico, all'aintica, di L. Borghese).
Per la «Giornata italiana» dell'«Esposizium commemoraliiva Giovanni Segian-

tini» il Fögl ladlin 5 VII 1949, N. 51, riproduceva la poesia di Giovanni Bertacchi
«In morte di Giovanni Segantini» e pubbtoava i versi di Jules Rabbi, in laidino,
« A Giovanni Segantiini ».
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a, negli iniferni, sulla bruna lesla,

quasi plasmala al soqua e all iDea,

la polensa Del hello alia scorrea,

pei granDi cieli in f-ulgiDa lempesla.

ubi Iraoolle in epici Disaslri

luminose Di lima; isole nere
cD abissi Di lace, alle ekimere,

squarci D assurro e raggi umili D aslri.

gli quid cerco la sua parola;
solo Di jlronle alia %alura, afifiisse

gli occki Di Rehire in quella gloria, e Disse:

se I amo, sola le, le sola

Giovanni Bertacchi

C3eqanlltK^f-iMantu ^Jeganuni

ran c3eganlini - Wia memoria oioa

sur il mes secul - a I elernileD
75ia ouora oioa e 75ia arl arrioa

sur munis e cuolms - a la DioinileD

2)uos p'doels grals al Irapasso kos mellan
il crauns D urbeja. plain Deoosium

els quia in £ngiaDina s raDunellan
1 anim uso scu in un uraziun.

i&ellessa D arl, inspireDa 3 orma,
D anim Dioin e Da sincerileD ;
ell a sulella sgüramaing me Dorma,

Daresa pesck sur luol I umanileD.

jerque in pia memoria kos s inclina
I Jllalia e I £h)esia atlaunl il granD pillur.
dlcki - cDeganlini - lOieu nom rest aDüna

nel cour Da luols - eiern e plain oigur.

J. R.
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