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RINALDO BOLDINI

II telegiornale di ieri sera e l'annun-
cio dl morte della famiglia, arrivato
stamane, ci hanno portato la dolorosa
riotizia: Gottardo Segantini e spirato
i»l 16 giugno, a tre settimane del suo

novantaduesimo compleanno. Lo ri-
vediamo quale l'abbiamo incontrato
circa un anno fa, ancora fresco nel
suo scettico ragionare del mondo che
lo circondava, fine e affabile nella
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sua genuima dignitosita di gentiluomo,
comprensibilmente chiuso net suoi
tamti ricordi.
Comvinto delta gnandezza di suo
padre, Giovanni Segantini, ha dedicato
la lunga vita di imcisore, pittore e
scrittore a celebrarne la val-idita, a
perpetuarne nom soilo la memorial ma
la stessa tecnica pittorioa. Fra i mofti
scritti e discorsi che Gottardo Segantimi

ha dedicato al padre Giovanni ri-
oorderemo I'importante monografia
pubblicata a Momaco presso Bruck-
mann nel 1913 e che ebbe ben quat-
tro edizioni in Germania: un'ediziome
ridotta (Giovanni Segantini, La sua vita

e le sue opere) fu pubblicata in ita-
liano dal la Societä editorial e d'arte
divisiomista (Milano, 1916, ristampa
nel 1923). Fondamentale, poi, la bio-
grafia riccamente illustrata, edita da
Rascher a Zurigo nel 1949. Ne sono
da dimenticare le motte cartelle dt ri-
produziomi defle opere principaii,
sempre com introduzione biognafica e
critica del figlio devoto.
Intorno all'arte di Gottardo Segantini
propomiamo ai nostri lettori qualche
stralcio di quanto Giorgio Nicodemi
scrisse nell'opuscolo pubbltcato in
occasione deH'ottantesimo complean-
no del pittore di Maloja (Gottardo
Segantini, Omaggio per il suo 80.mo an-
niversario, Rascher Verlag Zürich und
Stuttgart, 1962):
«... Gottardo perdette il padre quan-
do aveva appena dioiasette anni. La
sua formaziome era giä iniziata; e si
era soprattutto comcentrata nell'eser-
clizio del disegno, e, quimdi dell'inci-
sione. Egli volle che la sua prima at-
tivita fosse un omaggio ail'opera del
padre, e ne rfprodusse le opere piü
salienti incidendote alf'acquaforte. Ne

copiö altre: e nom credo che mai di
quanti si trovaromo davanti ad un qua^
dro per ricopiarlo, altrii abbia saputo
penetrare le opere di cui eseguiva la
riproduzione pittorioa corn simile ri-
spettoso ed affettuoso spirito. Ebbi la
Ventura di assistere alia copia che
egli fece una volta delle «Due madri».
Perche non mi parve giustoi che egli
fosse comfuso con un qualunque co-
pista nelle sale della Galleria d'arte
moderne, ed egli trovö che la sala del
Castello Sforzesco', neliai quale accu-
divo ai miei lavori, aveva presso i

grandi fimestroni una luce adatta, gli
feci portare il quadro originale ed ebbi

la buoma sorte di vederlo intento
ail'opera, sereno, imterpretando ogni
pennellata che rendeva quelle pater-
ne, rivivendo quasi i pe-nsieri che ave-
vano mosso' il padre a ricorrere all'ac-
costamento di alcuni toni, a comprem-
dere la veritä defle cose per dare ad
esse un nuovo assoluto valore.
Ma se intendeva I'arte paterna come,
forse, non seppe fare nessun altro,
Gottardo volle tentare una sua via.
Studio all'Accademia di Belle Arti a
Milano, fu a Roma, a Zurigo. L'artista
che veniva dalle grandi momtagne che
avevano affascinato il padre, e che
sembnavano a lui stesso>, per la veritä

degli aspetti, uno degli argomenti
sui quati megiio un pittore poteva e-
sercitare le sue virtü, si mise a guar-
dare le cittä, per imtendere la vitafitä
dei grandi agglomerati urbani. Quei
suofi lavori che uscirono dai suoi
tentative di penetrare il paesaggio urba^
no ebbero una suggestiva poten-
za. Poi1, l'artista risali al suo> Maloja,
alia casa che suo padre aveva acqui-
stato, e dalla quale era partito per di-
pingere all'aria aperta i suoi conclu-
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sivi dipinti, e tornd a dipingere quadri
con I© cime e le valli delle sue rnonta^-

gne, le figure dei suoi abi'tatori. Nes-
suna forma pittorioa gli fu ignota: la
« Primavera fiorita » che e ora al Mu-
seo di Coiira, if « Battesimo del Cri-
sto » per il Battistero del I a chiesa di
San Moritz, « Nature morte », « Fieri»
si succedettero sul suo cavalletto e
portarcno il segno di una forma
originale personale, di raccoglimenti
pensosi di fronte alle cose. A punto
dal la1 considerazlone delta bellezza
delle forme, quando1 sono collegaite
orgaimicamente, venne il nitido senso
decorativo che si pud scorgere in o-
gnuno dei suoi quadri...
Nessuno sa piü come siano itfimitate
le vie della rappresentazione reale
delle cose, ne quali ill-imitate poss-ibi-
litä siano aperte alio spirito dell'arti-
sta nel dare un sempre nuovo e diver-
so sentimento a ciö che egli crede di
dover dipingere. Pure, anche il
nostra tempo ha bisogno di artisti che
insegnüno che cosa si deve guardare
e quali ragioni possono avere n et la
nostra vita le cose. La fafläcia della
fiducia nefle immagini riprodotte per
via meccanica si dimostra sempre piü
viva. Tanto piü si debbono guardare
le o-pere deglii artisti che non soggiac-
ciono alle i II us; on i dei fotografi e del
cinematografo. Gli artisti soft sanno
interpretare e distinguere la reale im-
portanza delle cose ed essi hanno il
conforto- e la rag ion© di definire nelle
fo-rze della natura, le sole capaci di
dare al nostra animo quelle conso-
nanze e quelle certezze nelle quali e
la miglior parte della vita.
Gottardo Segantini e tra gli artisti di
oggi un esempio da seguire. Quanto
egli ha dipinto, o inciso, e vivo di for-

za, di grazia. Ogni sua opera e fatta
per destare negli spiriti di chi ia os-
serva un sentimento di veritä.
Forme salde di vita: figure, monti1, al-
beri, fieri sono distribute in comples-
si di masse armoniose. La franchezza
e ia freschezza di una pittura che fa
emergere dagli schemi di un disegno
ordinate in ritmi compositivi sempre
serrati, e saidii, si rivelano interamen-
te. L'artista ha nelle modulazioni del
suo spirito una varietä senza fine. Piü

spesso le cose sono intese nel la loro
piü ferma veritä, alcune « nature morte

», afcuni paesaggi hanno la durez-
za della forza che contengono; ma a
volte si dispiegano in tenerezze
armoniose di ramii fioriti, in trepidazioni
primaverili, in festositä gentili. »

(op. cit. pp. 56 - 57)

Not vogliamo ricordare qui il progri-
gionista convinto, che bene ha meri-
tato di essere proclamato socio ono-
rario della PGI.

Riportiamo quanto scrivemmo net
1962 in quell'opuscolo di omaggio:
« If mio prirnO' incontro personale con
Gottardo Segantini risale a venti anni
or sono. Giä lo> conoscevo attraverso
le notizie che sufla sua attivitä artisti-
ca dava regoiarmente il Prof. Zendraf-
li nei « Quaderni Grigionitailiani » e
attraverso la riproduzione di opere
sue che la stessa rivista ci portava
di tanto in tanto.
Di persona, perö, !o vidi la prima vof-
ta in uno scialbo e freddo pomeriggio
di novembre alia staizione di Cofra.
Era un momento1 decisivo> per la so-
pravvivenza stessa della «Pro Grigio-
ni Itafiano». Da ormai venticinque anni

esisteva if Sodafizio, pensato, vo-



164

luto, creato e tenuto in vita d ail I a tena-
c'.a e dall'amore per le valli grigioni-
taliane del Prof. A. M. Zendralli, coa-
diuvato da un nrnanello di grigionita-
liani residenti a Coira. In fondo, ave-
vano fatto tutto loro, erano stati co-
stretti a fare tutto loro, nell'indifferen-
za, quando non nelf'avversione, della
gente valligiana. Ma erano stati loro,
e specialmente lo Zendralli, a comu-
nicare if fuoco ad altri: studenti che
corn pint! gli studi lasciavano Coira
per stabilirsi come maestri nelfe Valli

o come impiegati o professionisti
nelle varie cittä della Svizzera. E quel
fuoco non poteva e non voleva la-
sciarsi soffocare nell'ioazione, bensi
spingeva noi allora giovani a chiede-
re che si potesse anche noi dare il
r.ostro contribute alia causa che
Zendralli ci aveva fatto comprendere es-
senziale per la sopravvivenza della
nostra lingua e della nostra cultura.
Da ciö era venuta I'organizzazione di
sezioni delta PGI nelle Valli, a Berna
e a Zurigo. E queste sezioni chiede-
vano1 una riorganizzazione dell'Asso-
ciazione in senso federalistico, con
una loro autonomia, una loro certa
liberty di mo'vimento e di azione. Era
quello che si doveva decidere quel
giorno a Coira.
Sul piazzale prospiciente la stazione,
fra i binari della ferrovia per Arosa,
un gruppo di progrigionisti di Coira,
di Poschia-vo e della Bregaglia atten-
deva noi che arriVavamo da Zurigo.
La mia attenzione andö subito a quello

che sembrava, e probabilmente era
anche, il piü anziano del gruppo: un
uomo di forte statura, con un che di
aristocratico, di distaccato, se pur in
un vestito di panno grosso, pesante,
ma dal tagl<k> buono, con scarpe che
tradivano la necessitä di affrontare
spesso molta neve.
« Quello e Gottardo1 Segantini, il pit-
tore di Maloja » mi dissero.

« Sara con noi, per la riorganizzazione
»

« Ma, non credo; e motto attaccato a
Zendralli. »

Fin dall'inizio della seduta, che si
preannunciava burrascosa per if con-
trasto fra i sostenitori della decentra-
lizzazione e il gruppo di Coira, atten-
devamo con una certa impazienzai it

suo intervento. Lo vedevamo nella luce

delta sua posizione di artista, ma
piii ancora nel riflesso della gloria del
padre suo, Giovanni Segantini. Senr-
tivamo che la sua parola avrebbe a-
vuto gran peso in quella discussione.
Perciö la preoccupazione di saperlo
con noi o contro di not.
Mai if suo intervento tardö afquanto a
venire. Gottardo Segantini ascoitava
or divertito ed or preoccupato, ma
sempre in un suo1 aristocratico distac-
co. Lasciö che si sfogassero gli altri,
quelfi che nella riorganizzazione del
sodafizio' vedevano la condizione in-
dispensabile per 1'apporto di nuove
forze, di nuove iniziative, di piii gio-
vani energie, per 1'esistenza stessa
deH'associazione e per I'efficacia delta

sua azione sulla gente grigionfta^
liana; e quelli che nella riorganizzazione

vedevano atterriti I'origine di- ri-
valitä e di discordia fra vaffe e valle,
la radlce delta disunione e quindi della

fine della PGI. Non intervenne che
quando fu chiaro che Ie difficoltä
maggiori venivano proprio dalla vaffe
a iui piii vicina, dalla Bregaglia. Allora

si alzö a parlare con ta sua voce
calda, leggermente nasale, un po'
strascicata, ma pura nella costruzio-
ne, nel lessico, nella pronuncia, ari-
stooratica come il suo portamento,
come tutta la sua persona. E fu la pa-
rofa del buon senso, del riconosci-
mento di quanto-a Coira era stato fat-
to1 e di quanto solo a Coira si sarebbe
potuto ancora fare, I'invito alia con-
cordia, ma anche il richiamo alia ne-
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cessitä della co-llaborazione attiva
delle valli e dei grigionitaliani lontani
dal Gantone, e l'ammomimento a ri-
cordarsi che prime e fondamentati e
piü urgenti dovevano- considerarsi le
preoccupazioni culturali', sole alte ad
unire tutti, mentre l'insistenza suf
problem! economici avrebbe potuto su-
scitare le rivalita fra valle e valle, la
conc-orrenza fra l'una e l'altra parte
del Grigioni Italiano.
Fin d'allo-ra capi-i che Gottardo
Segantini era uno di quegli uo-mini che
in quel momento di difficoltosa tran-
sizione erano piü che rm-ai- necessari
alia Pro Grigioni Italiano: calmo, com-
prensivo, concili-ante. Era uno dei pocht

che potevano opporsi alle idee
del fondatore del sodali-zio senza dar-
gli la sensazione di tradirne l'amicizia
o la gratitudine che lo sco-laro deve
avere per il maestro. E rimase con noi
anche quando i rappresentanti della
Bregaglia dichiararon-o di non potere
accettare un accordo- e se ne anda-
rono, purtroppo, per conto loro. E pi<ü

di una volta, dopo quel novembre '42,
la sua presenza fu provvidenziale.
Quando piü vivi si facevano i contra^
sti, quando Zendrall-i, che da s-o-lo a-
veva do-vuto e ideare e portare a-van-
ti il movimento grig ion italiano per
quei ventioinque anni-, minacciando
le sue dimissionii metteva Tassemblea
davanti alio spettro de!lo sfacelo, piü
di una volta fu solo l'autorevole voce
di Gottardo Segantint che riusci a ri-
stabilire la concordia e a salvare la
situazione. Sentivamo che la- sua era
la voce d: uno che vedeva le cose
dair alto, dal dt sopra delle beghe e
delle differenze e delle rivatita. Era
la voce di uno che poco voleva sa-
perne di seziooi e di statuti, di auto-
r.omia o di centralismo ma che solo
vedeva la necessitä del lavoro inten-
so, continuo e disinteressato a favore
delle vailt e della loro cultura, I'ur-

genza della d'tfesa del nostri caratteri
etnici e linguistici, I'imperativo della
concordia fra sezioni e sodalizio, fra
valle e valle, fra grigionitaliani e
grigionitaliani.
Ricordo che una volta, in una delicata
questione, Segantini, per dare forza
al proprio ragionamento, ricorse ad
un richiamo alia « Messa prima» di
suo padre. Li per li mi chiesi, e molti
presenti se lo chiesero pure, cosa
c'entrava, in fondo, quel quadro con
la nostra discussione. Tuttavia dovet-
ti ben presto rendermi conto- che
Gottardo non aveva evocato- la grande o-
pera del padre solo per poterla in-
trodurre nel disco-rso-, bensi perche in
quel momento piutto-sto burrascoso
egli sentiva e viveva in se tutta la pace

che da quelia tela pro-mana,, e voile

comunicarcela, e certame-nte vi- riusci.

Credo che proprio questo suo aris-to-
cratico equilibrio, questa conciliante
tranquil-litä che piü voite ho po-i avuto
ocoasione di ritrovare nel lum-inoso
studio circoiare della sua casa di Mat-

loja, sia la- chiave che spiega Gottardo

Segantini. O che almeno ci- fa
comprendere quel suo aggrapparsi in
una tenace fedeltä ali'arte paterna,
quel suo appartarsi dalle lotte anche
neirattivitä, quel suo attacoamento- alia

solitudi-ne del Maloja. E, per noi
grigionitaliani, quelia sua fedeltä al-
rassociazione neila venerazione dei-
l'uomo che egli seppe apprezza-re e
sti-mare in tutto- il suo merito- di idea^
tore e di fonda-to-re delta Pro Grigioni
Italiano, i-l Prof. A. M. Zendrafli.
£ sulla- tomba di- Zendra-lli che ci sia-
mo inco-ntratr l-'ultim-a volta, quasi un
anno fa. Un po' piü curvo per i- suo-i
viol-n-i ottant'an-ni- ma speoialmente
piü curvo nel do-lore profondo per la
perdita dell'uomo del quale egli era
verame-nte amico. » (op. cit. pp. 24-26)
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