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Que! che qui si proponeé un tentativo di raccolta di reperti. Si tratterádi
collezionarealcuni epifenomeniriscontrablil in due opere poetiche—con lievi
riferimenti ancheal Cimeti?re nwrin di Paul VaIéry—: all’occasionela suite
Mediterraneodi Montalee II libro Marinero entierra di Alberti, entrambidel 1924’.

Si pereorrerá,quindi, un itinerario di indizi dimostrandocome, attraverso
l’influenza reciproca di Valéry, 1 due poeti, seppurcon esiti diversi, siano
giunti, in questedue opere, a una comuneispirazionemediterraneae a
procedimentipoetico-metaforicianaloghi.

UN PREGURSOREMEDITERRANEO COMUNE: PAUL VALÉRY

La critica montalianaha giá propostovan Iegami e paragonitra Montalee

Valéry (francesedi origine genovese).Glá negli ami Venti e Trenta si
2

diseutevaintomo alla questione, soprattuttoin meritoall’influenza tra gil Ossi
di seppiae gli Charrnes.

Vista I’ispirazionemediterraneadi ambeduegil autori non stupisceche al
momentodella prima edizione degli Ossi di seppia emergesseII nome di

¡ Tulle le citazionidai tesli poetici si niferisconoa: 1’. Valéry (1957); E. Montale (1980);
R. Alberti (1988).

2 Perun rapido panorama dei giudizi critici su Mediterraneocfn G. Mariani (1976: 817-

22). Per le posizioni della critica montalianadei primi decennidel Novecentosi veda O.
Mariani (1984: 141-76).

CuadernosdeFilología Italiana, 4,163-184.ServiciodePublicacionesIJCM. Madrid, 1997
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Valéry3.Ad esempioLinati, che fu tra i primi a recensiregli Ossi, serivevagui
Convegno:«[.1 1’arguta secchezzadei paesaggie ¿elle impressionimarine
[...] sembrauna stranae forse inopportunaderivazioneda Paul Valéry>0. La
presenzadi Valéry in quello stessonumero della rivista milanese—su cui
Montale nel 1924 pubblicé cinque linche della serie Ossi di seppia—é
davverocospicua5, testimonianza,questa, di come fosseen vogue u poeta

francesein Italia nel 1925 e di comequestanivista fosseletta e conosciuta¿al
poetagenovese.L’interventodi Linati, comunque,irnitó Montale,comenisulta
da unaletteradel 26 settembre1925 a Solmi: «Sevai da Somaréfatti mostrare

ji «Convegno»ultimo, doveLinati avallaI’opinione di PellegninieLio sonoun
imitatore di Valéry! (Del quale conoscosolo, e da tre mesi, le tre piéce
stampatenell’Antologia ¿u SagittaireD»6.

Le tre piécesdi cui paríaMontale sono:A une; Le ci¡neti~re mann; Etude
poarNarcisse.Ma comei critiel montalianiormai sanno,non si deveprestare
troppa fede alíe affermazioni del poeta.E certocornunqueche, a partire ¿al
1922, Montale abbia seguito i contnibuti critici pubblicati sulla Tribuna da
Cecchi7, tra i primi a introdurreValéry in Italia ¡1 qualeavevapubblicato da
poco Charmes(u poemettoLe cirneti¿remann apparsosu La NauvelleRevue
Eran~aise del 1920, era statoripubblicatoin Charrnesnel 1922).

GiustamenteLonardi,che perprimo ha indicato questopercorsoda Cecchi
a Valéry, insistesull’influsso che u poetafranceseesercitasu Montaleappunto
a partire ¿al 1922. Le cimetiéremarín sombraesserestato—come osservau
Lupenini— «esempiomasgimodi unapoesiainsieme musicalee concettuale,
lungo una direzione di ricerca, cioé, che é esattamentequella da cui nasce
Mediterraneo»8.

Inoltre sappiamocheil giovaneMontaleconoscevagiá la poesiadel primo

Valéry dalle antologiedi poesiafrancesenominatenel Quadernogenovese(si

Al suo apparircCharniesmoasesubito le acqucdella critica, Por tRalla si pensiai tre
scritti di E. Cccchi (1922>; (1923); (1924). Questiscritti orn sonoraccolti in E. Cecchi(1969:
273-79;280-83;284-91).

C. LinaIl (1925: 357-60).
Su quello stessonumerode ¡1 Convegnoit poctafrancesepubbticaunaPn?fazionepor

una traduzionedi «La SoiréeayeeM. Teste»;Rairnondi,fol, dedicaaValéry i suoi Fra,u,n.enti
su Raudo/airee scrive le Divagazionítutoran a Paul Valérye Ringraziamontoa «Comnmenso».
Cfr. MI-!. deFeliter (1994: 91).

E. Montaje(1984: LXII).
Su! rapportoMontate-ValérytramiteCecchi elY O. Lonardi (1980: 21): «In data1922,

e nelta Tribuna lelta proprio in quegil anni conla maggioreattenzioneda Montajeospitedi
Cccchi, questultimo davaun ritralto dci Charniosappenausciti di VaIéry>~.

8 R. Luperini (1984: 45).
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tratta delle antologie di Van Bever e LéautaudPoétesd’aujourdhui, Parigi,

Mercurede France 190S~, e di GeorgeWalch, Antologie despoétesfran~ais
contemporains,Parigi, Delagrave1906). Che Montale pol —comealferma u
Luperini— conoscesseLe cimeti~remanngiá nel 1924 sembrapressochécerio:

«Se non l’aveva letto direttamentenel libro valeriano del ‘22, l’aveva
sicuramenteincontrato sull’Anthologie de la nouvelle poésiefran~aise,

compilatanel ‘23 e recensitada Montale in un articolouscitoall’inizio del 1925
col titolo L’antologia del Sagittario»’0. Visto inline I’interesseperLa Nauvelle
RevueEranQaise negli ambienti letterari italiani degli anni Venti, non sembra
del tutto irragionevolepensare—comeproporremoancheper Alberti —che
Montale abbiaconosciutola rivista in cui apparvenel 1920 Le cimetiéremann.

Un discorso diversoriguardainvece la critica albertiana,che sembranon
essersimai interessataal rapporto tra l’ispirazione mediterraneadel poeta
spagnoloe quella di Valéry.

Al suo apparire(nel numero del giugno 1920 della Nonvelle Revue
Eranyaise)Le cimetiéreniarin provocó enormeinteresseda parte dei critici
diventandooggetto di glosse,di commenti, di innumerevoli esegesi.E

possibile,quindi, cheun’eco di questi clamori giungesseanchenella dinamica
Spagnadegli anni Venti. Nel 1924, del resto,Valéry visitaMadrid, dovetiene
un ciclo di conferenzepressola Residenciade Estudiantesche era ahora u
centropié illuminato della capitale spagnola(lo stessoAlberti, nel suo La
arboleda perdida, ricorda che molti conferenzierifrancesi frequentavanola
Residencia).La suapresonzainfluenzeráe impressionerála giovaneschieradi
poeti spagnoli—tra cui ancheAlberti— cheerasolita frequentarequel luogo.
Una delle sue conferenze,Baudelairey su descendencia,fu pubblicatadalia
prestigiosaRevista de Occidenteahora diretta dal filosofo JoséOrtega y
Gasset,u quale, nel 1925, aflermavache tutta la poesiaspagnoladi aHora sí
muovevasulle orme di Mallarmé e dei suoi eredi, quindi soprattuttoValéry.
Era un’esagerazione.Essatuttavia dimostra comein Spagnasi avvertisseche

gli autori ai quali si riferisce I’osservazionedi Ortega—Antonio Machado,

Quest’antotogia<cera uscitaper te prima votta a Parigi no! 1900 o poi era statavario
votte ristampata,e anchecorretiae aceresciuta,in nuovecdizioni. Nelle edizioni accrosciuto
dog]i anni venti é presenteancho Vaíéry». Por la citazionee uit rapporto tra Montatee te
poesiafrancesedcl secondoOttocentoo dot primo Novecento(in particolaroLautrémonto
Vatéry) cfn R. Luporini (1984: 44-53).

R. Luperiol (t984: 47). Por ta rocensionedi Montale atiantologiacfr. E. Montato
(1976: 355-ót). Socondo la do Foijter (1994: 94) le afformazioni del Luperini non sono
convincenti:«Quostantotogianon fu compitata no! 1923 ma net 1924 e altorala recensione
allantotogiafatta dalto .stesso Montalo, cheosco in date30-04-25,non dico nienteintorno al
1924, annodi composizionedi Mediterraneo».
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JuanRamónJiménez,JorgeGuillén (traduttoredi Valéry in Spagna),Gerardo
Diego, FedericoGarcíaLorca, DámasoAlonso, Vicente Aleixandre, Rafael
Alberti e altri (gruppo di poeti che in occasionedel terzo centenariodella
morte di Góngora,celebratonel 1927, presel’appellativo di generazionedel
‘27”)— adottesserouna tematicae una teenicapoeticache necessariamente
dovevanoaverecarattericomuni a quelle francesi.

E comunquea partire da Unamunoe da JuanRamónJiménezche il mare
si impianta nella lirica spagnolacomemeditazioneminuziosa della realtá
interiore delluomo. «Homme libre, toujours tu chériras la mor», avevascritto
Baudelaire’2in «L’Homme et la mer», comparandoi fondi abissali del mare
con loscuritá imperserutabiledellanimo umano.Alberti seegliequestoverso
come exergaal suo sonetto «A un capitán de navío», nel suo primo libro
Marinero en tierra. La lastraazzurradel Mediterraneosi trasformacosi in un
puntodi agglutinazionepoetica; siaperesprimereu gioco¿elleessenzesia por
delimitare il territorio senzalimiti della libortá, la rogionepura della nostalgia
nelí’ uomosradicato.

Da quanto detto si pué perció ragionevolmenteavanzarelipotesi che

anche nella Spagnadegli anni Venti —cos) come abbiamogiá visto por
lItalia—, spociatmontenegli ambienti culturali froquentati del giovene
Alberti, fosge conosciutae letta La NoavedeRevueEran

1aise’
3 e, quindi, che

il giovanepoetagaditanopossaayerconosciutoe letto direttamentoin francese
Le cimeti?re mann —apparsocome abbiamo¿otto nel 1920 (o almeno
nelledizione in libro del 1922)— prima del suo esordio nell’agone poetico
avvenutonel 1924 (stessoanno di composizionedel poemettomontaliano e
della visita di Valéry a Madrid).

In quell’anno Alberti vinse il Premio Nacional de Literatura con una
silloge poeticaintitolata Mary tierra che vennepubblicata,lanno seguontea
Madrid per la Biblioteca Nueva,comelibro con il titolo di Marinero en tierra

corrispondenteella serie di poesie raggruppatefolía secondaparto della
silloge e che ha per soggettojI mondodel litoralo meditorraneo.Si tratta di
73 coniponimentipoetici, con jI marecomo unico soggetto,¿ovela tomatica

Sutíadonominazionee te costituzionodettacosiddertagenerazionodel 1927 cfr.: A.
Dámaso(1958: 167-92);0. de Torro (196]: 55-78); J. Guittén (t962: 235-64); E. dc Zuteta
(1971: 28-42)0EJ. Díez do Revenga(t987).

L2 Su! rapportotre ta poesiedi Atbo~i e quotiedi Baudetáiroo Rimbeudcfr. 5. Salinas

do Merichel (1968: 13-25).
“ tt treduttoreufficiete di Vetéry in Spagna,JorgeOuittén (1962: 245), ricordache negíl

anni ‘20 la Revistade Occidenteformeva,con la Nauvel/oRevuéFrancatve o Tizo Criterio,,,
la sommetrinitá dolte riviste ouropoe.
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della nostalgia’4 dellelementomarino pué esgereaccostataa quella di
Mediterraneodi Montale.

MEDITERRANEITÁ INTERIORE: ALBERTI E MONTALE

II confrontodollaffinitá nel campotematicoe nel procedimentopoetico-
metaforico tra Marinero en tierra e Mediterraneo pué iniziare da alcune
considerazionidi carattoro generale.Ci riferiamo precisamenteal tema del
mare,esgenzialonelle due pur cosi diverseesporienzepoetiche:le due opere
possonoconsiderarsicomeun poeínacostituitoda unaseriedi frammentiuniti
tradi loro da un motivo unico: la relazionotra i poeti o jI Mediterraneo;come

unameditazionecon e soprau Mediterranoo’5,un ininterrotto dialogo col mare
che, nel casodi Alberti, dureráVareodi una vita intora.

II mareé stato indicato da molti critici come il mito centraledella poesía
di MontaJe e di Alberti. Por questultimo, anzi, la Mateo ha osservatoche
l’elernento marino é l’alimento primo, u sanguesalato che scorre nolle sue
vene:«Y es que resultacasi imposiblepensaren el poetay no tenerpresente
el mar, al igual que lo es pensarel mar sin que aparezcala inconfundible
presenciade estesingular gaditanocuyapresunciónmayores habernacido a
orillas de la bahía más antiguade Occidente.Alberti os el mar y el mar es
AIberti»t<~. Esisteuna lirica comunionetra i duopooti e lolomonto equoreoche
rendequasi iínpossibile sopararlida esso.Un comunesentimentomarino che
non é che ji ricordo, pieno di rimpianto, por una condizioneoriginaria (por
entrambi l’etá illusa dellinfanzia) ormai perdutapor sompro, II raccontodi

unosperienzaeccezionale,quando ancora il ínondo aveva un sonso. Talo
sentimentoé quello che il Mediterraneofa nascorenei due poeti; cosicehéil
poemettomontaliano e jI libro di Alberti possonoesgereinterpretati como
prosad’atto del faticosoprocessocheportaalía coscienzadelluornoadulto.

É il Moditerraneomazo interiore, regionedollanima. In Alberti é quello
del golfo di Cadice,dopo lo strettodi Gibilterra e di frontealía costaafricana,
dovo le acquemediterraneesi immottono nellalto mare aporto e cambiano

‘~ Nostalgiao inquietudineDei confronil det maresono te duecaratteristichecostantiche
la critica haravvisatoin utta la poesiaatbertiana.Cfr. K. Spang(1991).

15 Di moditazionocon it Mediterraneonoi riguardi di Montalo paríaanchoO. Dohonodotti

(1984: 77). Por quantoriguardaAlberti ci referiamoat Moditorraneonellaceozionodotto
storico franeosoF. Braudet (1953), cioé di un mare intoso como un «eomptojo de mares»
circondatidacostoramiñeate.

6 R. Alherti (1994: 13).
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nomo, por assumerequollo pié vasto e procellosodi Oceano Atíantico. In
Montale é u mareligure dello CinqueTorre su cui si affacciala casadello sue
estati lontane.Questomarerimpiantoformapartedi un paosaggiointoriore di
natura fresca, luminosa, piena di armonia e che, esaltatadal ricordo e in
contrastocon il mondourbano,rappresentaun’infanziaparadisiaca,aureolata
di innocenzae libertá —nolle parole di Alberti divieno addirittura «un mito
solare luminoso,una festadi colon e di spumo,di velieri e di navi, di sabbie
e di golfi, di pescatorie di reti, di posci e di scogli»’7—.

La situazionedi partenzaé la stossa: i due poeti contemplanou mare. In
realtá contemplanostupiti la vita stessa,la pié profonda, esplorandola,
ricorcandoneil valore.Ma il temaé il mare,con cui i poeti meditano,dialogano,
nel corsodei loro componimenti.Da questotnomentosonodivenuti marinai a
ten-a, e la nostalgiaentraloro nellanima;si é giá coínpaginatoil mito affettivo
del mare.Si compienei duepoeti quostoprodigio: u Meditorraneoselo portano
nel cuore,e —come vodreino—nei versi dello loro poesie.

Alberti in Marinero en tierra descrivela storia del ragazzoseparato¿alsuo
regnomarittimo infantile, la perditadi radici no! tedio della cittá. II tema cosi
importante é bivalente in Montale: perchédat mare l’io si sonto quasz
risucehiatocomo dallelementomitico por eccellenzavitale, rna insiemeno é

a differonzadi Alberti chemanterrásempreunaestremae anelatacomunanza—
rifiutato, espulso,confinat¿ a ten-a. II mare é dunquela pienezza,lintogritá
¡mpossibile,quella della vita stessa,contemporanoarnentecantataa pienavoce
e negataal soggettochela canta.Anche u poetagenovose,comeben sappiamo,
é «dolía razzadi chi rimanea terra»,é un marinaio in torra.

La poesiacheapro Marinero en tierra é un grido di amorepor il mare, il
cui nomoé la prima parolapronunciatae scnitta da Alberti. II giovanopoetasi
sonto como un «desterrado»¿al Mediterraneo,¿al suo mare, a cui vorrebbe
donareil suocuore:

Et mar. La mar.
El man ¡Sólo ta mar!

¿Porquémo trajiste.padre,
a la ciudad?

¿Porquéme desenterraste
dct mar?

En sueños,ta marejada
me tira dot corazón.

Solo quisierattovar.



Mediterraneomare interiore: EugenioMonta/ee RafaelA/beni, 169

II tema cardinaledel rapportocol mareé svolto, in entrambi i pooti, non

soltanto attraverso la strutturadrammaticadi un dialogo al presentefra u
soggettoe u Mediterraneo,ma anchenolla forma di un bilancio esistenzialo
«chepresupponola coscienzadi uno sviluppo¿alpassatodel ricordoal presente
dello scaccoe della frustrazionoe infine al futuro del soggetto»’5.1 tre momenti

corrispondonopoi allaccordopanico col mare, vissuto nellinfanzia e talora
ancorapossibileal presente(in Alberti seínpreinvocatoe affermato;quello che
lo spingea seriverela sua prima raccoltapoeticaé —come ci dirá luí stesso
molti anni dopo aol suo libro di momorie La arboledaperdida— la «creciente
melancolíade muchachode mar ancladoen la tierra», «mis nostalgiasdel mar
de Cádiz»), alía angosciosaconsapevolezzaattualodella soparazionedal mare-
padre-madree allauguriodi recuporamoin futuro unaqualehepositivalozione
(situazionecomuneai due poeti: lo sforzo di Alberti in Marinero en tierra
consisteránel trasferirsi in un mondomarino magico,un paradisoporduto che
pué essereritrovato solo nol verso;in Montale troviamo laugurio chequalcosa
del Mediterraneoresti almenonei suoi versi).

Analogaé, dunque,la situazionedel rapportoio-ínare: lio del pooti ~ di
fronto al Meditorraneoe gli si rivolge attraversouna struttura dialogico-
drammaticache comportail ricorso alía secondapersonasingolaro.Da una

partela mesehinitá,la caducitá,la debolozzadel mondo uínanoe della cittá
che lo rappresenta’9;dallaltra la maestá, la grandezza,loternitá di quollo
marino. Ma mentre por Alberti cé piona identificazione con lelemento
equoreo,in Montalecé un atto di accettazionedel limite e della differenzache
é anchesceltadi adesioneal destinodella terra e degli uomini.

II Mediterraneopor i due pooti é luce e baratro,patria perduta,arcanae
lontana; é amoreignoto o lontano,é voco del mistero, é vastae presentevoco.
Meditorraneomare,padre,nemico,ordinee moralitá,acqua,vita, forza, riscatto
e destino. InvanoMontale cercanel marepatria, identitá e realizzazíone:

Mattendodi ritornarono! tun circulo,
sadompialo sbandaíomio passare.
La mia venutaeratostirnonianza
di un ordinoehoin viaggio mi seordal,
giurano fodo quostemio parote
a un eventoimpossihile,o lo ignorano.
Ma somproche traudil
la tua dolco risaccasu le prode

8 R. Luporini (1992: 38).

Por i vatori negativi dotia eittá notlo poesio do] primo Alberti cfr. L. O. Montero
(1985).
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sbigottimentomi preso
qualoduno seematodi memoria
quandosi risovvienedel suo paese.
Prosala mia leziono
piú che daltatua gloria
aporta,daltansare
che quasinon dásuono
di quatehetuo moriggio dosotato,
a te mi rendoin urnittá. Non sono
che favitta duntirso. Bono lo so: bruciare,
questo,non altro,é jI mio significato.

Ma jI mareé anchevastitá e ordine, leggee veritáche sfugge,é «alteritá
metafisica>~, la stessaforza oscura che presiedeal malo di vivere. Difficile
«riscattarviancheji patiredei sensi>~.Eppureil primo Montaleci si prova:

avroi votulo sentirmi seabrocd essonziate
síccome1 ciottoti che tu volvi,
mangiatidattasalsedine;
scheggiafuori det tempo,testimone
di una votontá freddache non passa.

Comuneai duepoeti ~ anchela contrapposizionedi basefra maree ten-a.
In Marinero en tierra cosi comein Mediterraneo mareo terrasonorealtá

messea confronto da un comuneluogo di osservaztone:la riva, la spiaggia.
Questacontrapposiziono,nel libro dello spagnolo,si sviluppapié ampiatnente
in una seriedi sonetti, «A FedericoGarcíaLorca,poetade Granada»,di tono
entusiasta,dove si canta la fusione dell’anima del poetacon il paesaggio,in
una seriedi trasposizionifantastichein cui lumano si reintegraalía materia
elementare.Si assisteal confrontodel marecon la cittá: da un lato il mare
comenostalgiae dallaltro la cittá comeesilio e relegazione.Li contrastofra
maree ten-a—nota la De Zuleta— «so establecefrecuentementeal nivel de
los oficios o actividadeshabitualesque desempeñael hombre. El mar es la
aventurafrente a esasotras actividadesposibles, y sólo por afán de mejores
aventurasaceptael marinero cambiarsu oficio por los de los que quedanen

la orilla»20.

In altre poesio telomento fantasticorisulta da una ampia o dettagliata
oggottivazionedel sentimento;in questocasolansiadi fusione con il mareé
unaformadella ricercadi reintegrarsicon lelementoequoreo:

20 E. deZuteta(197t: 298).
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Rotoreodmesobreel mar,
al sol, comosi mi cuerpo,
fueraetjirón de una vela.

L’opposizionemare-ten-asi scioglie por Montale in direzionodel secondo
termine. La seeltadellaten-aé —comenota II Luperini— «seeltaconsapevolo
di umiltá (parola decisivadel movimento conclusivo, il IX), accettazione

desolatama formadel limite dolíacondizioneterrenae insiomeopzionomorale
di rosistenza(qui simbologgiatadalia pianta «che nascedalia dosolazione»e

cio~ dallagavecui Montalo dedicheránolla sezione«Meriggi e ombre» una
seriedi ti-e movimenti)»21.

L’identitá originaria distrutta comportauna lacerazione,un distaccodal
Mediterraneoche la rappresontae dalIa sua legge che esprimeun «solonne

ammonimonto»,una «leggerisehiosa»(«esservasto e diverso 1 e insieme
fisso») e «severa»a cui non si puésfuggire.II Mediterraneodepositariodi una

legge22é chiamatopadre:

Cosi padre,dal tuo disfrenamento
si afferma,chi ti guardi, unateggesevera.
Ed é vano sfuggirta: mi condanna
sio lo tontoancheun ciottolo
réso sul mio cammino,
impietratosoffrire sonsa nomo,
o tinforme rottame
che gittó fuor det corsota fiumara
det vivere in un fitto di ramuree di stramo.

Comopossibileintertestopor questasesionedi Mediterraneoé statosegnalato
dalladoEeijter23questobranodel dialogo Eupa/inosou larchitectedi Valéry:

Jai trouvéunedeces chososrejetéespar la mor; uno choseb]anche,ot de
la ptus puro btancheur;polio, et dure, [.1 Es-tu lojeu de ta nature,é privéede
noin, et arrivée á md, [...] an milieu desimmondicesque ta mor a répudides
cettenuit?...

Essoreespulsi¿almaresignifica vivero nellacondizionereiettadellesiliato,
del rottaíne, del residuogettatosulla riva, del ciottolo lavato condannatoa un

21 R. Luperini (1992: 40).
22 Por uninterpretazionesingolarodotia lcggo che it Mediterraneoaffzda a Montale eL

A. Ferrari (1995: 44-48).
~ M. de Foijter (1994: 96).
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«impietrato soffrire senzanomo»: oppurequestasituazionesegnatadallo searto,
dallanonimiadella spersonalizzazionee dall’insensatezzadel malo di vivore va
accettatacon stoicae umile rassognazione.

Tuttavia u Mediterraneopossiedouna duplicitá: unimmaginematerna24,
onniaccoglientesimbolo della vita, o un altra, paterna,di rigore e di purezza
che, con la sua voce verde, suggeriscela selezione,lordine, indica un’opera
di espulsionodello «lorduro» o ¿elle«inutili macerie».

II distaccodalia felico otá dollinfanzia é compiuto e jI momentodella
docisione,di una tensione all’autodoterminazioneé ormai sontito come
inevitabilo25;luomo si separa¿almare,macontinueráa portaredentrodi sé,casga
di risonanza,loco mediten-anca,il ritmo del Moditen-aneoin quello della poesia:

Purdi unacosae’ affidi,
padre,equostaé: cheun poco dctmo dono
sia passatopor somprenelle sillabe
che rechiamocon nol, api ronzanti.
Lontani andremoe serberemouneco
della ma voce, ¡.1

In Alberti, invoco, jI Mediterraneohacaratteristichofemminili, é materno,
é II grembo fecondo da cui la vita nascoe prende alimento, centro di
rigenorazione26.Come matricedi tutto le coso, il mareé madre; é ritorno al
vontre maternocomerifiuto della crescitanel tentativo di purificarsi dopo la
prova cittadina che Iha corrotta in una «Nana» infantile che gioca con la
paranomasiamarecita-madrecita:

Mar, aunquesoyhijo tuyo,
quloro decirte: ¡Hija mía!
Y llamarlo, at arrultarte:
Marocita

—madrocita—,
marecitado mi sangre!

Ma mentrein Mediterraneo jI mito dello acque originario é appenauna
sommossanostalgia(«[. .3 forso il nostro cammino 1 a non tócche radureci

24 Dcl mare como simbolo di una fomminititá ternura e adorataalio stessotempo m

Montateparía, netsuo storico saggio,O. Atniansi (1966: 381-82).
25 Sutla duplicitá del simboto del mare come paradigmache agisce verso

laurodeterminazionee cometerminedi confrontodel limite delta condizioneumanaelY. R.
Luperini (1984: 63-66 e 1992: 38-40)

26 Sul simbolo femminite det marecomesorgentedi vita o meno di purilicazionecfr. J.
Chevatior-A.Oheerbrant(¡969).
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addurrá 1 dove mormori eterna i’acqua di giovinezza») o il mito del mare
comeritorno alíe acquomaterneé perdutoin Montale, in Marinero en tierra
lolomentomarino & decisamentodonnae u ritorno al marematernoequivale,
nella prospettivadi Alberti, alía reimmorsionoerotica nel grembofemminile:
«Mi novia vive en el mar ¡ y nuncala puedover. 1 [...] ¡Novia mía, labradora
1 de los huertos submarinos!».Per Montale, dunque,«ji mareé padreanche

perchévieta ogni possibilo concessioneerotica: l’eros si convertein ethos,
segnandopor semproit corsodi unapoesiadostinataa conoscerelamoresolo
in prospettivametafisica,senzaalcun ripiegamnetosensuale-sontimentale»27.

Le stessecoppie oppositive del testo valeriano, immortalitá-lflortalita e
mare-lettoratura(alía fine di Le cimeti¿=retnarin la vitalitá immensadel mare
scompaginalo «pagostout éblouies»del libro), paionoesserepassatedal testo
di Valéry a quelli di Montale e di Alberti. Anche in Le citnetiére mann
lolementomarino haun doppio significato. II marecalmoe la suaprofonditá
rappresentanol’essereumano con la sua vita psichica profonda; la massa
dacquadivione por iui la traduzionevisibilo del tesoro di calma,di silenzio,
di ponsioro che conservain lei lanima emana.Tutta la potenzanascosta
nellossereumano diviene improvvisamentecomprensibiloo visibilo grazie
alía visione del Mediterraneo.Una superficie abbagliante,mutevole,
stropitante(tutte caratteristicheche ritroviamo in Montalo e Alberti), come il
viso delluomo, u rumoree it movimonto dolía vita esteriore;ma anchouna
profonditá tranquilla, segreta,silenziosa,potenzialmenteattiva, risorva dello
forze in attesa,comelintimo (linterioritá) dellessereumano: u Mediterraneo

& tutto questo25.Quando,sforzato ¿al vento, entra in delirio, ji mare libera
luomodalia fascinazionoche esercitasu di lui la morte,gli fomisce lenergia,
lo síancio, l’audacia. La massaazzurra di calma divieno fonte donorgia
creatricocomeneilultimo movimentodel Cimetihemann:

Une t’raicheur, de la merexhaléo,
Mo rond ma Ame,.,O puissanccsalée!

Couronsá londo enrojaillir vivant!

Limmaginedellacorsaverso u mare, simbolo di vita, su cui si chiudono
movimenti10111di Mediterraneo& giá qui in Valéry;cosi u temadell’ebbrozza
del mareo dal mareprovocataé semprepresentonel poetafrancese:i’aggettivo
«ivre» —attribuito al mareo alíe croaturebruciatedal sole— neorredeevolte
in Le cimetiéremanne unain unastrofadi tonoquasimontaliano,per u motivo

27 E. Gloanola(1977: 64).
Porquostaspottodet Moditerraneovalerianoefr. M. Parent(1970).
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dollarsuraincombentee doilariditá («L’insoct net gratte la sécheresso;¡ Tout
est broulé, défait... La vie estvasto étantivre dabsenco»).

Valéry ha sempretrattato il Moditorraneocomeunadonna29.Lo vediamo,
ín Le Cimetiéremarín, indirizzargli lo litanie pié vario. Porunacollozionedi

boj clichés, riuniti sotto il titolo Me~ marines,marins,e il sottotitolo Regards
sur la mer, scrivo una prefazione in cui dichiara che bisogna sapersi
assoggettareagli umori del mare cangiante.Non cessadi definirlo buono
cattivo, porfido, capriccioso, triste, furioso, o clemente; gli dona le
contraddizioni, i sussulti di un esserevivente come fará, poi, ancho Alberti.
Due altre idee, por Valéry, nasconodal Moditerraneo: quolla di fuga, che
diviene presto—baudelajrianamente.un invito al viaggio che coglierá in
pieno anche ji poeta spagnolo;e poi, quella delleternaripetizione, ji mare
«toujoursrocommencée»del Cimnetieremartti.

Dunque, Mediterraneoe Marinero en tierra: un poometto, luno, e un
libro, laltro, del mare-vita. la descrizionepor movimenti musieali30 di
unesístenzache —siaínonoliesperienzamontaliana—,perso u eammino di
una possibile identificazione con quella figura «severa»,si prosciugae si
rattrappisce,diventa pietra, osso,informe «macona»fuori della legge. Siamo
di fronto a un incantamento,un attimo di dilaziono fatatatra mareo torra tra
vita o pietrificaziono.

Si é panlato—nel segmentointroduttivodi questoseritto—di epifenomeni
a livollo motafonico-poeticocomuni tra i due poeti. Non ci resta ora, a
conciusionodel nostro lavoro, che esaminamoalcuni in unidealepromnenade
sullabattigia3t, il luogo seoltopor indagarnole sorgenti creativo, il dtscr¡níen
litoris chedivide o unisce u maree la terna.

1. Rotazionematerica

La contrapposizjonofra ten-a e mare, dialettica presente—come abbiamo
visto— anche in Alberti, & un compromessoti-a Oceanoo Gea,uniti dalia loro
opposiziononoll’assiduoincontroquotidianodi onde o scogli di masseliquide e
bastioni di rocciacontinentale.Tutta l’opera del primo Montalesombraimbevuta

29 Por la sessuatizzazioneal femmini]e del Moditerraneoin Vatéry elY O. Faure(1954:

107-túy
~‘> É E. Bonora (1982: 82) che—por a struttura inusicatodi Moditorraneo protérisco

parlarodi nzovimentianziehédi franvnenti.
>‘ Tantaé timportanzadi questainotafonica spiaggiamontatiana,Fondamentalla tate

propositosono 1 saggi di O. Contini (l989a: 66-97)o(1989b: 269-75).
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dellarapprosentazionedi questodinamismomatenico,dellepifaniadellarotaziono
matenica32(dal liquido oquoreoal solido,dat solido al liquido, allaereo).

La dialetticaterra-manela nitroviamoin Alberti giá nel titolo originario del

suo libro Mar y tierra, un mondo situato tra due materio anche questo,dal
liquido dello massed’acquamarine alía soliditá della terra ferma. Nel

movímonto VII di Mediterraneolattestazionodi sconfitta da partedel poeta,
pnovocal’iínmediatasimilitudine con i ciottoii (nesidui matenici)corrosidalia

salsedino:«Avnoi voluto sontirmi seabrocd essenzialo¡ siccomei ciottoli che
tu volvi, ¡ mangiati dalIa salsedine».La materialiquida si condonsain forme
pié viscoso o compatteneiloscillazione osmoticafra maree ter-a, massa
equoreapianae distosae materiasolida.

Anche nel mondo marino di Alberti33 lessore umano é vittima della
míneralizzazione.Narcisomostra«pechosde goma»; Venus & «Venusniña, de
madona¡ y de alambre»;il nuovo croe «de acero,estañoy plomo». La donna,
«rosaínecánica»,ci appane<4...] témpanopuro azul, sueñoparado[...F; o la
vodiamochesfuma nella fuga«precipitadarosa»,<4...] raudoamorínás ligero
que los cisnes [...]».

1. Trasposizionedipiani o sfere

Alberti trasponeal inane il mondo della ten-a, sovrapponendopaesaggi,
occupazioni ed ospenienzoche, poeticamente,si intencambianoo si
intenvallano.Nella trasfigurazionelirica jI poetanon sa distinguenei limiti che

separanola sferamarinadalia tonnestno.Vive unillusioneelio, magicamente,le
unifica. La dualitá.cos), si nisolvein unambivalonza.In questapoesia, ji suo
anelito incossantelo portaa confondeneu manocon la montagnao la pianuna:

¡Si me oscaparado casa
y fuera at mar por retama!

¡A la playa,
por las retamassaladas!

Ma nella socondapartesi troya costrettoad ammetteroche si sbagliavae
che, oggettivamente,la sfenadel manonon & quelladella ten-a:

32 Di rotazionematoricanot primo MontaleparíaC. Pestelli (1992: 79-101).

>~ Por unanalisi donagliatadel mondo poetico di Atberti cfr. 5. Satinas do Marichal
(1968: 13-106).
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Vuotvo,
chorreandomar,
a mi casa.

Amargo,
Sin retama.

II Mediterraneo, in funzione di terra, possiedo«valles salinos», «huertos
submarinos»e «jardinesalbos». 1 paesaggidella ter-asi sostituisconodunque,
a quelli marini. II poeta arriva ad identificarsi con lAndalucia marinara,
mentro la cittá gli restaestranea:

Si yo nacícampesino.
si yo nacímarinero,
¿porqué‘nc tenéisaquí,
si esto aquí yo no o quiero?

II mareé il suoelementocostitutivoe, por soleai-lo,non ha bisognodi una

barca: ji mare& terra forma che calpestao che vorrebbecalpestare:«quiero ir
andandopor la mar al puerto».E, camminandopor la cittá, si senteostraneoad
essae, invoco, utopisticamentesi troya nel mare:«—¿A dóndevas, marinero,
1 por las callesde la tierra?¡ —¡Voy por las callesdel mar!». Lessereumano
discende,por un miracolopoetico,nel fondo del mare.

Lo profonditámediterraneesi concretizzanoin solide architetturevisibili,
tangibili, nel «Diadocoronación»di «Triduo de alba»: «iglesiasubmarina»,«la
cúpuladel mar».La fluiditá dell’acquasi é solidificatain pietraimmaginariadi
forte rilievo. Le onde,in unaltrapoesia,si solidificano in «murallasazules».

Anche Montale trasponeal mare il mondo terrestree discendenello
profonditá del mare,nolle grotte marinedel Mediten-aneo.nel IV movimento
del poemetto:

Ho sostatotalvottanettc grorte
che tassecondano,vasto
o anguste,ombrosee amare.
Guardatidat fondo gti sbocchi
segnavanoarchitetture
possenticampitedi doto.
Sorgovanodattuo petto
rombanteacrel tempti,
gugtic scoceantituci:
unacittá di yerro dentrotazzun-onotto
via via si discoprivadaogni caducovelo
e it suo rombo nonerache un susurro.
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Dalle sue grotie ji Mediterraneooffre alía vista un paosaggioirroale,
fantastico,sullosfondoazzurrodel cielo. Lo ondesonovistenel loro frangersi

controgli scogli o nol loro impennarsinollaria a formare«aereitempii», le cui
guglie travolto dal solo scoccanoraggi di luce allintemo della grotta. Ad un
tratto, in un momentodi assonzacinotica, cadonoi veli del polverio d’acquae
nella luminositá azzurradivonutanitida, linquietudino oquoreadello onde si
cristallizza nella «cittá di vetro». Questacittá meravigliosache apparenella
grotta «non & luogo di fantasie baroechemetamorfiche, ma di evidenze
geometriche:gii sbocchi sognano“architetture”, le onde croano “templi e
“guglio’, in un processodi composizionedellindistinto entro linee di perfotta
regolaritá, fino allordino definitivo dolía cittá di votro: si puécogliere nella
cristallizzazione geometrizzante,il processoche trasforma 1 acquoreitá
metamorficae polimorfica del mare in compatezzao soliditá4.

Lo possentiarchitotturecampitedi cielo, i templi aeroie le guglie luminoso
sonojI riflessoe lindizio di altrearchitetturecheji marecola nel suofondo35.
II Mediterraneovienevisto como un tempio, cosi comel’avova visto o cantato
Valéry nel Cimnetiére mann, tompio non metafisico come quello valeriano,

«tompio del tempoo, ma talo che lo sue strutture appaianovisibili e la sua
suggestionediretta.

In Alberti e in Montalo, dunque,ji marerostacomepatriaamatae sognata,
verso la quale tio osiliato toma a capire qualegeometriafantasticamenteesatta
esprimonogli ~<aereitompli», lo ~<gugliescoccantiluci». 1 fondali del Mediterraneo
—secondola lezione di Valéry che stimava molto i monumenti goometrici
(levocazionedei giardini sospesidi Semiramide,il canticodello colonno: «douces
colonnos aux 1 chapeauxgamis de jour» no sonotestimonianza)—non sono
dissociatidallebolle architetturo.

II. Negazionedel mare

So quasi tutte le poesiedi Marinero en tierra sono un’esaltazione gioiosa
del marein presenza,e malinconia in assenza,alcunealludonoalía morte che
si verifica o pué accaderoin esso.Nolla «Nanadel niño muerto», u poeta si
sonto barcaiolo della nave che lo conduceal «puerto lunero» della morte.
Questapoesia& lunica in cui il mare& unanogazionedella vita: & il MareMorto

~ E. Gloanota(1977: 63).
>~ SecondoE. Bonora (1982: 88-89) Montate, no! dottarei versi sulla cittá di votro

sommersa é stato suggostionatoda un brano di musica impressionistica:la Cathédraíe
engloatio di ClaudeDebussy.
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e tutto & consunzionein lui. In realtánon é un veromare——~ piuttostoun anti-
mare—o, cosi, abbondanonelle sue strofe le immagini di morte e la poesia
terminacon unaesacrazionedi questastessamassaoquorea:

Ya sefue ta marinera
que a ver vino at marinero,
nacidaen ta Normandia
y desterradaat Mar muerto.

Mar muertatienequeser
la queno da frutos buenos,
sirenade Normandia
flotandosobreo! Mar Muerto.

Nel y movimentodi Mediterraneoassistiatnoalío smarrimentodell’uomo
di fronte al mare, il cui moto sombra improvvisamentoostile o la cul voce
suonasonzasignificatoe paurosa:«Giungea volte, repente,1 unorache u tuo
cuore disumano¡ ci spaurao dal nostro si divide». Lo sgomentoche la
disumanitáe la mostruositádel maregil infondono nellanimo fanno si che ji
poetanon sonta sempropossibilelaccordo con la creaturaequorea:questae
¡mmensa,grandiosa,esemplare;ma é anche crudele, selvaggia,disumanae
luomo non puéaccettarequestacrudeltá.RinnogaaHora u mareo nascein lui
un sentimentodi distaccorancoroso che á quello che it figlio nutre talvolta
versou padre.

II vincolo tra Alberti e ji Mediten-aneo& sempredi piena,totale armonia.
Nel poeta spagnolo,infatti, non si ammettonocontrasti. La sua poesia& un
totale abbandonoal canto dispiegatodel mare, uninebriantevolontá di
trasfonnare,a volte, la realtámarinain miti. In Montale. invoco, il Mediterraneo

che é un simbolo di intensosignificato morale. «ofreceal poeta la posibilidad
de uncontraste.,de unchoquedrámati.c~;nosoconviertenuncaen mzto,s¡no
que conserva—en su violencia, en su crueldad— la fuerzade símbolo y de
criatura monstruosa»36.

III. Mareantico.Maremito

It Mediterraneonasce o rinasce.davanti agli occhi dei due poeti come

potenza genoratricepura. La sua natura seduce non solo con la sua

~“ M. E. Chiapasco(1978: 34).
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sorprendentevorginitá bensi anchecon la sua vocchiaia in cui si rinsaldala

complicitá con luomo, con le suo grandezzee docadonze.Rapprosentauna
figuraparadigmaticadellanticanatura;viaggio obbligatoattraversogeografio
e conoscenzeche jI tompo ha sedimentato.Li riposanoazioni umanoe vocí
divino in continuae eternatrasfiguraziono.JI Mediterraneodiventa cosi por
Montale e Alberti quollo dello nostre origini, quello dei nostri miti e dello
nostre epopee,quello che fu della Grecia. Nel JI movimentodel poemetto,
infatti, é dotto antico:

Antico, sono ubriacatodaliavoce
chescodalte tueboecheqttando si sehiudono
comeverdi campanoe si ributtano
,ndictro e si disciolgono.

II Mediterraneoé esistito prima dellumanitá e di ogni creatura é il

progenitoredella vita, in quantonoll’acqua vivono i germi di ogni essere.II
suoessoreantico lo qualificanolla suaimmensitánon solo spaziale,ma anche
tomporale; conducela fantasiaa un tempo remoto, fuori dolía storia. Percié
Montale sonto di osseroubriacatodalia voce del Mediterraneo,cheda sompro
ha parlatoalluomo. Quostavoce & quelladella massad’acquache si muove
ondulandocomecampanovordi e ispira parolo silenziosesapidodi salegreco:
«E un giorno questeparolosonzarumoro 1 [...] parrannoa un fraterno cuore¡
sapidedi salegreco» (Med. VI).

JI saporedella Grecia, le figure mitiche (como quella della sirena) e la
ripresadei motivi mitologici di Narcisoe Venere, ti ritroviamo in Marinero en
tierra sia in relazionecon ji maresia quandonon sonolegati ad osso.E il caso

di Venere:«De tu mano,marítima y dichosa,1 Venus contigo descendióa las
playas». Alberti vederappresentatain questadea laeme dellamoree della
bellezza,por questola idontifica con la donna sperataquandoquestaapparo
nella sua vita:

Venuscasidormidaaún, te asomas
al intimo refugio delos barcos
y toda tú ya cantascomoun puerto
sonorode vetasy mástitos.

La mitologia, gli olomonti che la formano non sono mai stati assenti
dalloperadi Alberti e basteráun rapido sguardoa Chanesdi Valéry por
notarecomeji poetafranceso,che sin dallinizio ha mossonolla seonapoetica
le figuredolía mitologiagreca,possaayer influenzatou poetaspagnolo.Valéry
ha trattato il mito di Venerein «Naissancede Vénus»o quello di Narciso in
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«Narcisseparle» seguito, poi, da «Fragmentd’un Narcisse»apparso
questultimo, in Charmes:

Quetu briltesenfin, termopurde ma courso!
Ce soir commedun cerf, la fuite vers la source
No cessequit no tombeaumilieu desroseaux
Ma soif me vient ahattroau bord mémo desoaux
Ii...]
Nymphes!si vous rn almez,it faut toujoursdorntr.

IV. Teenicametaforica

1. Umanizzazione

11 pacsaggiodcl Mediterraneoe della costa viene umanizzato,diviono

familiare, unomanazionedeliessoreo una prolungazionodella individualitá
dei poeti.

a) Umanizzazionedel Mediterraneo.Abbiamo giá notato cheAlberti sonto
il mare—chiamandoloal femminile ~lamar!— comeso fossesua madree,
alío stessotempo, sua figlia («Mar, aunquesoy hijo tuyo ¡ quiero decirte:

¡Hija mía! ¡ Y llamerte [.1 ¡ Marecita ¡ —madrecita—»)e che Montale,
invoco, gli conferiscecarattoristichemaschili, lo chiamapadre rinunciando

alía reimmorsioneeroticanel grembofemminile.
In Alberti il Moditorraneodormo addirittura puéstaresvoglio e vogliare:

«Despiertala mar, velando»; lamentarsipor lassenzadel poeta «zumbó el
lamentodel mar»; comeun essereumano, u marepué morire comeprova la

poesia«El mar muerto»:

Mañanitafría
se habrámuertoel mar!
1...]
—Mañanitafría
¿quiénlo enterrará?

b) Umanizzazionedella poesia.La teenicaumanízzanto>7in Marinero en
tierra troya il suoculmine in unapoesiain cul Alberti umanizza la suapropria

~ Perunanatisi dettagliatadctta teenica umanizzantenetloperadi Atberti cfr. C.
Zardoya(1968: 305-12).
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voce lirica. La vita o la morte del poeta appartengonoal Mediterraneo,
esistenzialmentevincolatedalle origini. Nol casomorisselontano dal marela
totalitá del suoessoro& vincolata,insiemoalía suapoesia,allelomentoequoreo:
«Si mi voz munoraen tierra! llevadía al nivel del mar! y dojadíaen la ribera».

La secondaparto del movimonto VI di Mediterraneo& tutta sul rapporto
tra la voco del maree le paroledella poesia,su cié che di quolla vocerisuona
nolle sillabo della poesia: «[...] che un poco del tuo dono 1 sia passatopor

semprenelle sillabe 1 che rechiamocon noi, api ronzanti».
Alberti e Montale sanno che rosterá leterno ritorno dello acque del

Moditerraneo,il poeticoimpetodello suespumo, il misteriosoincantodel suo

ruggiredelirante.Sannomolto bono che nionto potrá impedire u miracoloche
come un rito si ¡ipeto in ogni spiaggia da socoli o che jI poetaha saputo
racehiudorenella struggenteessonzadi un solo verso:

Y siempreel mar semorirá en ta playa.

2. Disumnanizzazione

Se le forme della natura si vivificano e umanizzano,ancho lumano
assumoprofili cosmici. Ji corpo umanodei poeti si cancella,si ostonde o si
fondo con u Mediterraneo.A volte & partedi essoo prende—ad esempio—
forme vogetali. Altre tutto i’essero, completo, si disumanizzain animale,
pianta o cosa.

Alberti vorrobbe umilmonte convertirsi —oltre che «en granito del
salmar»—in poseepor sposarsicon la sua fidanzatasottomarina«Branquias
quisieratener 1 porque mo quiero casar. ¡ Mi novia vive en el mar». II

metaforismodisumanizzante—nota la Zardoya— culmina in questapoesia
dove «lo humanose cosifica primero y se licúa despuéspara lograruna total

fusión con el mar y devenirel mar mismo»38:

Retorcedmesobreel mar
al sol comosi mi cuerpo
fuerael jirón de unavela.

Seco,arrojadmealas aguas...
Lo di mi sangreatos mares.
Barcos navogadpor olta!

Debajoestoyyo tranquilo.

>~ C. Zardoya(1968: 314).
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Nel VII movimentodi Mediterraneoabbiamo giá visto comeMontalo
avrebbevoluto identificarsi con u padre-maresenzaperó riuscirci; come
estremizzi il fenomenometaforicodella matoiializzazionecon la rotazione
matoricae il «rimpiccolimento»alía dimensionodi oggetto:i ciottoii rosi dal
mare («Avroi voluto sontirmi scabroed essenziale1 siccomei ciottoli che tu
volvi 1 mangiatidalia salsedine»).

Questo scavo nella gonealogiamediterraneadi Montale o di Alberti, il
mosaicodel Moditorraneo,attravorsoil catalogodello sue compononti,degli
epifenomonipoetico-metaforici,verifica che u «mare tra le ten-e» non osísto
cometotalitáorganicadi un tutto, ma comoparti di un insiome.E solo a partiro
daileloncazionedi questi segmentisingoli, in relazionocostantefra loro, che
l’insieme si arriechiscee acquistala formacompattae azzurradi Mediterraneo.
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