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Nel suo commento alía narrazione del mito di Narciso integrata neil’
Adone (canto V: 17, 1’ - 28, 2), G. Pozzi sottolinea che Marino «coglie nel
modelio [le Metamoifosí ovidiane] i giuochi allitterativi e delle antitesi, ma,
trasformandone la struttura, espnime un tutt’altro significato» [1988:11-304],
per poi soffermarsi sul fatto che le allitterazioni ph importanti vengono co-
struite sui suoni liquidi (fondamentalmente r nell’ottava 25 e ¡ nella 26).
Questa «forte presenza di consonante liquida» -—---continua O. Pozzi— «é for-
se dovuta al legame di ordine psicoiogico che unisce le cosidette consonan—
ti liquide al concetto di liquiditá, la quale ¿ ovviamente u tema di queste ot-
tave, 1’elemento in cui si compie u destino di Narciso ed in cui si avvera il
fenomeno della riflessione»2 [1988: 11-305]. Benché non vi sia nulla da op-
porre a tale giudizio, sarebbe opportuno indicare che soltanto da un punto di
vista concettuale si pué accettare che u tema centrale del brano sia la liqui-
ditá o la riflessione, dal momento che, narrativarnente, il protagonista mdi-
scutibile ¿ Narciso3; e proprio tenendo conto di questo fatto si potrA fare nuo-
va luce suil’allitterazione di r.

1 11 primo numero indica l’ottava e il secondo u verso.
2 In un lavoro del 1973, che é alía base del commento che accotnpagna la sua edizio-

nc dell’Adane, Pozzi formutava ji paragrafo del seguente modo: «[...] e qui mi sembra che
la seelta siadovuta al legame di ordine psicologico che unisce le cosidette consonanti liqui-
de al concetto di liquiditá, la quale ~ ovviamente il tema di queste ottave in quanto la vera
protagonista degli eventi descritti é l’acqua in cui Narciso si specchia e annega». [1973:
146- 1471.

Sul rapporto fra questa versione del mito di Narciso e altri componimenti del Mañ-
no suilo stesso tema vedi Serivano, 1989: 79-80.
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L’allitterazione di r nisulta particolarmente intensa in alcuni casi, nei
quaii inoltre diventa inipossibile trovare uno o pié motivi fonici comuni che
ci permettano di «giustificarne» l’uso:

or con sguardi amorosi, or con sospiri (18, 8)

A quel caldo pregar l’orecchie porse
larcier contro u cui stral schermo val poco
e t cacciator superbo un giorno scorse (21, 1-3)

che i circostanti fior di perle asperge (23, 2)

Corre per refrigerio al’onda fresca,
ma maggior quindi al cor sete gli sorge; (25, 1-2)

dove a temprar l’arsura U pie lo scorge;
arde e perche l’ardor vie piu s’accresca
la sea stessa beltá forza gti porge (25, 4-6)

fatto é strale e bersaglio, arco e arciero (26, 5)
la ‘.4ta e, morto in carne, iii flor rinacque

4 (27, 4)

Inoltre si deve ricordare che ci sono moiti altri versi e ottave in cui l’o—
recchio (siamo sempre pié convinti dell’importanza di leggere la poesia, al-
meno una volta, ad alta voce) senibra scoprire una particolare abbondanza di
r. Infatti realizzando un conteggio di questo suono nei novanta vensi occu-
pali dalIa storia di Narciso, nel novanta precedenti e nei novanta successivi5
(per ottenere dei dati che ci permettano di stabilire alcuni paragoni) si otter-
ranno i seguenti risultati6, che sembrano confermare la sensazione destata
dalla lettura:

Tabella 1

Gruppo A Gnuppo fi Gi-uppa C
(90 versi pree.) (sforia di Narciso) (00 “cnn soeces.)

Numero di r 182 205 164

Citiamo seguendo Pozzi, 1988.
5 La storia di Narciso occupa ottantasei versi, a cui si devono aggiungere due versi

d’introduzione e duedi conclusione, quindi novanta in totale (Adone, canto V, da 17, 1 a 28,
2 = Gruppo 13)1 novanta versi precedenti vanno daS 7 a 16,8 (= Gruppo A), ej successi-
vi da 28, 3 a 39, 4 (= Gruppo C).

6 A cui non si pué coínunque auribuire un valore statistico probatorio assoluto.

Cuadernos de Filología Italiana
2030, nY extraordinario: 375-383

376



JavierG,,ticirrez Carou Alliteerazione e segno lunguistico: il mit o di Narciso nell’Adone

D’altra parte é da sottolineare che questo maggior numero di r nella nar-
razione della storia di Narciso non si deve a una particolare accumulazione di
tale suono in una o due ottave, ma al fatto che questo viene «nicamato» lungo
tullo u «tessuto» del racconto. La media di r per ottava neíl’insieme7 che ab-
biamo studiato é di 16,2: mentre nelle 11 ottave complete che formano il Co-
siddetto gruppo A soltanto 4 (36,3%) di esse superano u numero medio di r
del totale, e nelle 10 di C solo una (10%) sorpassa la media, in fi (storia di Nar-
ciso) troveremo che ben 9 (81,8%) deile 11 ottave complete che compongono
quest’insieme superano la media di ¡-, come rispeechia la seguente tabella:

Tabella 2

Gruppo A Gruppo B Gruppo C

Oítava Numero di ,- Otlava Numero di r Ollava Numero di r

6 20 17 14 29 14

7 20 18 18 30 15

8 14 19 18 31 16

9 20 20 20 32 14

10 17 21 23 33 20

11 15 22 18 34 10

12 16 23 19 35 14

13 14 24 20 36 10

14 15 25 23 37 14

15 12 26 17 38 9

16 16 27 14

Media di i- per ottava: 16,2 (=535/33).
535: numero di r nelle 33 ottave complete (dalIa 6 alía 38).
Si indica u grassetto jI numero delle ottave che superano la media di i-.

~ Perquesti calcoli sulle ottavedi tutto l’insieme abbiamo lavorato soltanto con delle
strofe complete (dalIa 6 alía 38), lasciando perdere i frammenti (i doc ultirni versi dell’otta-
va 5 e i quattro primi delIa 39). Quando lavoriamo su ogni singolo gruppo abbianio tenuto
conto delle seguenti ottave complete: A, 11 ottave, dalla 6 alía 16; 13, 11 ottave, dalIa 17 alía
27; e C. 10 ottave, dalIa 29 alía 38 (l’ottava 28 non faparte di questo computo per gruppi
perché divisa fra 13 eC).
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Quindi si pué affermare che la sensazione auditiva di un intero brano
caratterizzato da una particolare musicalitá, dovuta alía frequente presea—
za del suono r, sembra ora confermata da] calcoli matematici. E’ comun—
que possibile stabilire quaiche funzione per queste allitterazioni di r, per
questa diffusione del suono in tutto il passo? E. Canevari affermava che
«con tante aJlitterazioni e con un numero grandissimo, come vedremo, di
annominazioni, i’Adone non presenta neppure un esempio insigne di ono-
matopeia e di armonia imitativa. Cié, se mal non m’appongo, deriva dall’a-
ver il Marino cercato le assonanze e le consonanze soltanto per la sononitá
del verso e per sfoggio di sottigliezza d’ingegno; non per rendere i’espres-
sione immagine al pensiero piú somig]iante»8 [1900: 112-1131. Quest’idea
¿ stata ribadita da O. Pozzi: «Che Marino tenda a configurare i valoni fo-
nici in insiemi che risultano indipendenti dai valori semantici espressi dal
senso letteraie dei vocaboli lo dimostra giá di per sé il banaiissimo fatto
che l’allitterazione si trovi dappertutto; non c’é poema in italiano (fuorché
lo Siato rustico dell’Imperiaii) che presenil una tal messe di fenomeni allil—
terativi» [1973: 134]. Vero é che nell’episodio di Narciso non possiamo
stabiiire né un valore armonico derivato dall’utilizzazione di consonanti li-
quide né una funzione imitativa, come abbiamo gia indicato (tranne forse
il legame psicologico che Pozzi proponeva fra questi suoni e il concetto di
liquiditá, come si ¿ ricondato ail’inizio di queste pagine). Ma se si osser—
vano con attenzione le possibilitá combinatorie della r, si vedrá che le yo-
cali con cui si unisce piú frequentemente nella storia di Narciso (gruppo B)
sono a (,-a/ar) e o (ro/oh. Pen disporre di un elemento di paragone abbia-
mo realizzato anche un’analisi simile nel gruppi A e C, da cui nicaviamo
seguenti nisultati:

8 F. Guardiani, rileggendo atcuni paragrafi del lavorodi E. Canevani, afferma inve-
ce: «Indubbiamente questaostentata esaltazione della parola e del verso ~per se stessi” do-
veva sembrase al Canevari il difetto pruncipale della poesia mariniana. Ma oggi che le
avanguardie letterarie piu significative e valide hanno liberato il campo dal peso di in-
gombranti ideologie e riscoperto la magia del significante, scomponendn la frase, la pa-
roía stessa e perfino la sillaba, non sayA giusto riconoscere nel “difetto” la virtñ del Mari-
no?» [1989: 143].
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Tabella 3

Co,nbinazioni Gruppo A Gnuppo fi (Narciso) Gruppo C

ra/as
9 47 velte; 25,8% di A 54; 26,3% 50; 30,5%

re/er 58; 31,9% 50; 24,3% 43; 26,2%

ri/ir 23; 12,6% 28; 13,7% 21; 12,8%

ro/or 49; 26,9% 65; 31,7% 43; 26,2%

ru/uf 1; 0,5% 7; 3,4% 5; 3,1%

Dai dati niportati dalla tabella si pué dedurre chele combinazioni meno fre-
quenti in tutU ete i gruppi sono rl/ire rU/ir, per cui sembra logíco pensare che
la bassa frequenza di esse si debba a motivi linguistici, cioé di possibilitá com-
binatorie reáli della lingua italiana. Invece le combinazioni piú utilizzate, con le
vocali a, e e o, presentano ordini di frequenza diversi nei tre gmppi:

Tabella 4

Fi-equenza
delle Combinazion,

Gruppo A Cnuppo fi (Narciso) Gí-uppo C

fl (pié frequente) re/a ro/or ra/ar

ro/or ra/ar re/er—ro/or

Y ra/ar re/er re/er—ro/or

ni/ir ruin ri/ir

5 (meno frequente) ru/uf ru/ur ru/ur

Teniamo conto solo delle combinazioni della r con vocale quando i due suoni fan-
no parte della stessa siliaba, per esempio: raccontar, aspra, sguardi. Una forma come
iraconda sarA logicamente considerata come abbinamento di r -~- a, e non di i + r. Non ab-
biamo trovato Dei 270 versi nessun caso di re,-, ros e rus; le forme lar (A, 4 casi; 2,2%
—-13,1; 0,5%—C, 1; 0,6%) e Sir (C, 1; 0,6%), vengono contabilizzate soltanto una vol-
ta, benché contengano due 5: per cié non coincidono II numero totale di r nei gruppi (ve-
di tabelta 1) con la somma dei numen di tutte le combinazioni con vocali, né, tanto me-
no, la sotnma delle percentuali di ogni gruppo arriva a 100 nella presente tabella.
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Una di queste tre possibilitá neil’ordine di frequenza delle combinazioni
di r con a, e ovvero o potrebbe essere dovuta a ragioni linguistiche, ma non
tutte e tre: c’é dunque qua]che motivo per privilegiare le combinazioni ¡-olor
e rolar in B, rispetto, per esempio, a re/ef e ¡-olor di A? Nei due versi che
fungono da introduzione alía storia di Narciso e nel primo della narrazione
si troyano giá otto cornbinazioni di r: ‘7 con a e una con o:

E ti yo’ raccontar, se non t’aggrava,

cié ch’adivenne al misero Narciso
Narciso era un fanciul ch’innarnorava (17, 1-3)

L’abbinamento che troviamo nel nome del protagonista (Narciso), e la
sua forma speculare (ra) ——ci sembra ovvio u forte valore suggestivo delle
forme speculari in un vacconto dove lariflessione ha tanta importanza—, so--
no le forme piú frequenti aili’inizio del racconto, in cui inoltre u nome del
protagonista viene indicato subito e ripetuto tramite l’uso dell’anadiplosi: si-
tuazione che non si riproduce in nessuno degli aitri quattro esempi raccontati
da Mercurio ad Adone. lnfatti, nelle narrazioni di Ganimede e di Ciparisso,
nomi dei protagonisti compajonodopo parecchi versi, e nei casi d’Ila e di At—
tide, benché venga indicato subito u loro nome, non si troya una ripetizione
simile a quella di Narciso descritta precedentemente. Secondo noi, l’abbon-
danza di r, specie nelle coppie ra/ar, serve a rammentare lungo tuno il rac-
conto u nome del protagonista, quasi come un’eco che u narratore accenna al
lettore, e anche al narratario (Adone): e quest’eco ha la sua origine proprio
neila nipetizione del nome di Narciso e neli’accumulazione dei gruppi miar
nei primi tre versi. Quindi le sequenze rolar nicorderanno di continuo al ri-
cettore del testo u norne di Narciso, ma anche ad Adone (che all’interno del-
la struttura narrativa ascolta la storia che gli racconta Mercurio), pen impedir-
gii di dimenticare la stonia del ragazzo che rifiuté l’amore della ninfa Bco e
fargii sapere, dunque, come scampare a un simile destino. D’altra parte,
quest’eco continuata ripropone a] lettore u tema della riflessione acustica che
narrativamente e suxto quasi totalmente cancellato (come sottolinea O. Pozzi
«[Marino] riduce la presenza di Eco al termini strettamente necessari alío
svolgersi della vicenda del partner restio» [1988: 11-303]). Quindi potremíno
concludere che Marino ha seelto la sequenza ar (e ¡-a) probabilmente perché
si tratta del segmento acusticamente ph nilevante del nome di Narciso (voca-
le aperta + consonante vibrante in posizione implosiva), e poi l’ha fatta di--
ventare «leitmotiv» fonico del racconto, quasi significante di un significato
particolare: ecco cosa capita a clii sfida la iegge d’amore.
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D’aitra parte vorremmo sottolineare che lo sviluppo narrativo della vi-
cenda di Narciso pué essere niassunto nel seguente modo: Narciso —* amo-
re -—-* morte —* flore (in cui per amone si deve intendere sia quello di Eco
che Narciso nifluta, sia quello che u ragazzo sente verso se stesso: u secon-
do ¿ conseguenza —vendetta d’Amore—— del primo, e questo ¿ causa prima
della morte e metamorfosi di Narciso. La parola monte contiene la sequen-
za or (ro/or, si ricordi sono le combinazioni pié frequenti di r con vocale
nelle ottave della storia di Narciso), e i termini amore (nome del dio o sen-
timento) e flore compaiono nel testo quasi sempre nelle forme con tronca-
mento a¡nor eflor, che presentano anche la coppia or: amore si troya 5 vol-
te, di cui una piena (19,4) e 4(80%) con troncamento (20. 1; 20, 2; 23,7;
e 24, 3), e flore 2 voite, e in tutti e due i casi neila forma con troncamento
(23, 2; e 27, 4). Ma ci sono tante nItreparole legate al concetti di amore, do--
lome o morte che presentano sequenze di questo tipo: mortal dolore (= amo--
re di Eco; 19, 2), sord’aspe (= Narciso; 20, 2), strano amor novo tormento
(24, 3). Anche frequentemente la coppia rolar compare in parole di questi
campi semantici: ardea, adorando, idolatra (nell’ottava 17), martin,
sguardi (nella 18), arco, arso (nelía 20), arcier’0, stral (nella 21), e cosi
via. Inoltre aicuni dei brani pié importantl concettualmente, quelli che pre--
sentano II paradosso dell’amore” di Narciso o la sua morte e metamorfosi,
sono articolati tramite l’utilizzazione di parole che contengono queste due
sequenze:

dove a temprar l’arsura il pié lo scorge;
arde e psrché l’ardor vie pié s’accresca
la sua stessa beltá forza gli porge (25, 4-6)

fatto é strale e b~¡saglio, arco e arciero (26, 5)

la vita e, morto in carne, in flor dnacque (27, 4)

‘o Molte di queste parole inoltre formano con altre diversi tipi di annominazione.
II Si potrebbe argomentare che le metafore a¡norosedi carattere igneo e bellico, den--

Lo le quali possiamo trovare molte pasole che contengono combinazioni rolar o ro/os, so--
no frequenti nella letreratura in lingua italiana (e nelle letterature romanze) fin dalle origini.
Comunque cié che ci stupisce é l’importante accumulazione di tali terniini e il bel risultato
fonico che Marino ne ha saputo trarre, mentre simultaneamente si rendeva conto delle mol-
teplici possibilitá espressive che gli offriva il faLto che le coppie con r si trovassero anche
nel Dome di Narciso e nel sostantivo troncatofior.
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E non si pué alfermare che questa predorninanza di ¡-olor e rolar nei ca--
si ora pnoposti si delta alía maggiom frequenza di queste combinazioni nel
frammento di Narciso, perché neli’intero brano queste sequenze suppongo-
no un 58% delle voite che compare la iettera r (vedi tabella 3), mentre nel
primo di questi esempi (25, 4-6) gli abbinamenti rolor e mIar raggiungono
ben l’81,8% delle presenze dir, cii 75% nel secondo e terzo esempio:

Tabella 5

ra/as + ro/or

Narciso 25, 4-6 26,5 27,4

58% 81,8% 75% 75%

Paradossaimente, avverbio che comunque in Marino conviene adoperare
con prudenza, questa situazione non ¿ confermata nel gruppo di quattro ver-
si con cui si conclude la narrazione (2?, 5-8), né nei due versi (28, 1--2)con
cui u narratore trae la morale della stonia: in essi u numero di rin ogal sin—
golo verso non raggiunge mal la media di 2,04t2 di tutto u frammento con-
siderato:

L’onda che giá l’uccise, or gli é nutrice
perch’ogni suo vigor pmnde dal’acque.
Tal fu il destin del vaneggiante e vago
vagheggiator dela sua yana imago. (27, 5-8)

E cosi fece il ciel del grave oltraggio
dela spr~zzata ninfa alta vendetta. (28, 1-2)

Comunque nel primo caso la sequenza or (3 volte; 50%) e nel secondo
nr (2; 66,6%) superano le medie eorrispondenú che si troyano nelta storia di
Narciso (vedi tabella 3). Particolarmente interessanti sono i due vemsi finaíi,
perché costituiscono un elemento paraillelo ai due versi iniziali (17, 1-2), e
come in questi predomina la coppia a¡-. Inoltre si deve tenere conto, per

12 Nei 270 versi anatizzati troviamo 551 r, u che implica che la media di r per verso

é di 2,04.
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quanto riguarda i vemsi 7 e 8 dell’ottava 27, che si tratta di un momento in cui
viene sottolineato l’elemento visivo (vaglíeggiator ¡mago), u che potrebbe
contribuire a chiarire la niancanza di r in questo passo, poicbe questo suono
appare vincolato a fenomeni auditivi.

CONCLUSIONI

Dall’analisi condotta finora crediamo che si possa dedurre che la ripeti-
zione di ra/ar (motivata dali’abbinamento presente in Narciso) serve a ni-
cordare in modo continuato u nome del protagonista della vicenda, e quindi
cié che gli capité (mentre, simultaneamente, miprendeva il motivo dell’eco,
della niflessione acustica —eliminata quasi totalmente dalia struttuma narra-
tiva della storia). D’altra parte riteniamo che l’utilizzazione delle sequenze
ro/or (motivata dall’abbinamento presente in amor, morte, flor, ecc.) che
fanno parte della gran maggioranza dei termini che nispecchiano il percorso
narrativo del racconto di Narciso, funga da «martello acustico» che viene a
ribadime e a ricordare i concetti implicati in questo pmocesso amoroso e, quin-
di, le conseguenze subite da chi sflda le leggi d’amore. In tutti e due i casi
l’allitíerazione é usata in modo tale da essere mesa simile al segno linguisti-
co, in cui un determinato significante evoca un preciso significato.
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