
Line@editoriale
ISSN : 2107-7118

7 | 2015 
Lineaeditoriale 2015 07

Un esempio di «neomadrigalismo
novecentesco»
I Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane di Luigi
Dallapiccola

Vinicio Corrent

http://interfas.univ-tlse2.fr/lineaeditoriale/729

Référence électronique
Vinicio Corrent, « Un esempio di «neomadrigalismo novecentesco» »,
Line@editoriale [En ligne], 7 | 2015, mis en ligne le 05 mai 2017, consulté le 24 mai
2023. URL : http://interfas.univ-tlse2.fr/lineaeditoriale/729



Un esempio di «neomadrigalismo
novecentesco»
I Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane di Luigi
Dallapiccola

Vinicio Corrent

PLAN

Sei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane
Il Coro delle Malmaritate
Il Coro dei malammogliati
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Terza Serie
Il coro dei lanzi briachi

TEXTE

In un ar ti co lo del 1957 ap par so ne « L’Espres so » Mas si mo Mila so ste‐ 
ne va che nel set to re della mu si ca vo ca le, in par ti co lar modo co ra le, i
com po si to ri ita lia ni, a par ti re da Piz zet ti e Ca sel la, per ar ri va re a Dal‐ 
la pic co la e Pe tras si, erano stati ca pa ci di ope ra re un rin no va men to
tale da co sti tui re un re per to rio ori gi na le, as so lu ta men te di ver so da
quel lo dell’opera ot to cen te sca e del tutto in di pen den te anche ri spet‐ 
to alle espe rien ze dei paesi eu ro pei. Tale ope ra zio ne era stata rea liz‐ 
za ta at tra ver so il re cu pe ro dello sto ri co ma dri ga le dram ma ti co ita lia‐ 
no, ri vi sto e rin no va to, al punto tale che si po te va fi nal men te par la re
di un nuovo ge ne re della mu si ca con tem po ra nea che egli de fi ni va ap‐ 
pun to « Neo ma dri ga li smo » . Por ta va quin di come esem pi l’ini zio del
terzo atto della Donna Ser pen te di Ca sel la, il Coro di morti di Pe tras si,
i Cori di Mi che lan ge lo, i Canti di pri gio nia e i Canti di Li be ra zio ne di
Dal la pic co la.

1 1 

2

L’anno suc ces si vo il cri ti co to ri ne se, tor nan do sulle me de si me que‐ 
stio ni, ag giun ge va che gra zie a opere come i Cori di Mi che lan ge lo, che
in quel la sede ve ni va no de fi ni ti un vero e pro prio ca po la vo ro, la ge ne‐ 
ra zio ne dei com po si to ri cui ap par te ne va Dal la pic co la, aveva de fi ni ti ‐
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va men te por ta to a ter mi ne le pro po ste in no va ti ve nel campo della
mu si ca co ra le, ini zia te dalla pre ce den te ge ne ra zio ne dell’Ot tan ta .3

Cer ta men te, fatte le de bi te dif fe ren zia zio ni re la ti ve so prat tut to al
con te sto sto ri co, va con di vi sa as so lu ta men te la tesi che sia corso una
sorta di filo rosso tra le due ge ne ra zio ni e che il ter re no nel quale ri‐ 
cer ca re que sto co mu ne sen ti re sia quel lo della mu si ca vo ca le. Di que‐ 
sto ne era con sa pe vo le lo stes so Dal la pic co la che nel sag gio Prime
com po si zio ni co ra li ri fe ri va di un suo in con tro con Ca sel la, du ran te il
quale aveva espres so la sua am mi ra zio ne pro prio per al cu ne com po‐ 
si zio ni co ra li di Piz zet ti e Ma li pie ro, ram ma ri can do si però dello scar‐ 
so suc ces so ot te nu to dalle stes se. Ca sel la, com men tan do que sti mo‐ 
de sti ri sul ta ti, con si glia va al gio va ne mu si ci sta di scri ve re in fu tu ro
poca mu si ca per coro per evi ta re così di ve de re i suoi la vo ri ina scol‐ 
ta ti. Dal la pic co la, come sap pia mo non fu dello stes so pa re re e in fat ti
la mag gior parte della sua pro du zio ne è for ma ta pro prio da mu si ca
vo ca le.

3

Fin dalle opere del pe rio do gio va ni le egli si dedicò a que sto ge ne re
cer can do di ri ca va re dalla voce umana le mas si me potenzialità evi‐ 
tan do al tempo stes so di la sciar si con di zio na re dalle ten den ze e dai
re tag gi me lo dram ma ti ci che con ti nua va no a im per ver sa re an co ra al
suo tempo:

4

Vi ve va an co ra in noi l’or ro re delle pri me don ne e dei te no ri che, con
le loro note te nu te all’in fi ni to, con le ca den ze di bra vu ra ag giun te,
con l’ar bi trio della loro ca pric cio sa e su per fi cia le musicalità, col loro
cat ti vo gusto ave va no spa dro neg gia to sui pal co sce ni ci per trop po
tempo e si pen sa va con di sgu sto all’eventualità che l’in ter pre te po ‐
tes se eri ger si a no stro col la bo ra to re, al di là di quan to da noi fis sa to
sulla carta . 4

Era ben forte nell’animo del com po si to re la con vin zio ne che qual co sa
do ves se es se re fatto per va lo riz za re il pa tri mo nio della vocalità e che
il pro ble ma esi stes se lo dice pure Mas si mo Mila che su bi to dopo aver
ascol ta to per la prima volta la pre ghie ra di Maria Stuar da si affrettò a
com pli men tar si con Dal la pic co la per come aveva trat ta to la voce
umana, ri spet to agli altri com po si to ri . Ed ecco la ri spo sta di Dal la‐ 
pic co la:

5
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La voce umana... bella cosa. Tu hai in trav ve du ta una parte del pro ble ‐
ma. Senza ren der me ne conto io pure, nel mio lun ghis si mo e quasi
inin ter rot to ti ro ci nio co ra le o al me no vo ca le, sono ar ri va to a con clu ‐
de re che la vocalità an da va ri co min cia ta dopo la non - po li fo nia
schu man nia na wag ne ria na brahm sia na. Ma ga ri riat tac can do si alla
scrit tu ra dei mae stri fiam min ghi...6

La cura che il com po si to re riservò alla vocalità va però messa in re la‐ 
zio ne con un co stan te la vo ro di ri cer ca te stua le. Le sue prime pro du‐ 
zio ni, can zo ni, bal la te o com po si zio ni per coro e or che stra, molte
delle quali ri ma ste ine di te, anche per scel ta del com po si to re che in
qual che modo non le volle ri co no sce re uf fi cial men te , mo stra no
un’ampia rac col ta di testi: Fiuri de tapo del 1925, Ca li go del 1926 per
voce e pia no for te su versi del poeta dia let ta le trie sti no Bia gio Marin,
cui vanno ag giun te una can ta ta Dalla mia terra, del 1929 de ri van te dal
pa tri mo nio po po la re friu la no, Due laudi di Fra Ja co po ne da Todi del
1929, Esta te del 1930 su un fram men to di Alceo tra dot to da Et to re Ro‐ 
ma gno li, la Can zo ne del Quar na ro del 1930 su testo dan nun zia no e
Due li ri che del Ka lewa la sem pre del 1930. Si trat ta di testi molto di‐ 
ver si tra loro sia per ti po lo gia che per cro no lo gia: dal re gio na li smo di
Bia gio Marin alla ri cer ca tez za dan nun zia na, ai versi an ti chi e stra nie‐ 
ri.

6

7

Anche da qui è fa ci le scor ge re come il com po si to re si ri vol ges se alla
let te ra tu ra per tro va re i versi più adat ti a ren de re quel lo che le sue
esi gen ze ar ti sti che vo le va no espri me re e que sto rappresenterà una
ca rat te ri sti ca anche del Dal la pic co la della maturità che saprà muo‐ 
ver si all’in ter no della let te ra tu ra di tutti i tempi e non solo ita lia na
con una au to re vo lez za cul tu ra le tale da sor pren de re lo stes so Mila. In
una let te ra a quest’ul ti mo del 1941, il com po si to re spiegò ad esem pio
che nei Canti di pri gio nia era giun to alla scel ta dei testi di Sa vo na ro la
dopo es se re par ti to da Tom ma so Cam pa nel la, pas san do at tra ver so
Se ba stia no Ca stel lio, So cra te e Ge re mia . Nella ri spo sta del 25 apri le
1941, il cri ti co confessò che a suo dire Dal la pic co la era pro ba bil men te
l’unico mu si ci sta in Ita lia e nel mondo a sa pe re che era esi sti to Se ba‐ 
stia no Ca stel lio . In altro ar ti co lo del 1975, nel com me mo ra re la scom‐ 
par sa di Dal la pic co la, Mila tornò a sot to li nea re:

7
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Prou st, Joyce e Tho mas Mann eb be ro im por tan za pari a quel la di Ma ‐
hler, Schon berg, We bern. In ge ne re la sua pro du zio ne mu si ca le, in
larga mi su ra de sti na ta al canto, si vale di una scel ta ac cor tis si ma dei
testi let te ra ri: la pa ro la fu un ele men to di pri ma ria im por tan za nella
sua mu si ca .10

Cer ta men te molto influì su que sto aspet to, l’estra zio ne fa mi lia re con
il padre in se gnan te di la ti no e ita lia no al liceo di Pi si no d’Istria:

8

La mia for ma zio ne, ana lo ga men te a quan to si può dire di tanti della
mia ge ne ra zio ne, è stata de ci sa men te uma ni sti ca. Aggiungerò che,
es sen do stato mio padre pro fes so re di greco e di la ti no, sino dagli
anni dell’in fan zia le più sva ria te ci ta zio ni clas si che che udivo nella
con ver sa zio ne quo ti dia na si im pri me va no nella mia me mo ria: a forza
di do man da re no ti zie e di in for mar mi su que sta o su quel la divinità
della mi to lo gia mi ero abi tua to a con si de ra re tali divinità quasi di
casa. E così il mio amore per la poe sia e per il mondo della fan ta sia in
ge ne re si svi lup pa va ra pi da men te » .11

Ma è pure da te ne re in con si de ra zio ne il fatto che Dal la pic co la pro ve‐ 
ni va da una re gio ne, quel la istria na, al cen tro di dif fe ren ti cul tu re e
lin gue e parte in te gran te di una Mit te leu ro pa che nel con te sto cul tu‐ 
ra le del primo No ve cen to svol ge va un ruolo ri le van te.

9

Al lo ra che tipo di testi po te va no an da re bene per una mu si ca come
quel la di Dal la pic co la che a sua volta si stava evol ven do verso forme
di spe ri men ta zio ne che sa reb be ro ap pro da te alle pro po ste più in no‐ 
va ti ve eu ro pee, in par ti co lar modo a quel le della scuo la di Vien na?

10

Per ri spon de re alla do man da pren dia mo le mosse da al cu ne con si de‐ 
ra zio ni del com po si to re ri vol te all’uti liz zo dei testi nel me lo dram ma
ot to cen te sco. In un sag gio in ti to la to Pa ro le e mu si ca nel me lo dram ma
egli af fer ma va in buona so stan za che in que sto ge ne re mu si ca le (si
con cen tra va ini zial men te sul caso Verdi) si era ela bo ra to un lin guag‐ 
gio par ti co la re, de ter mi na to dalle esi gen ze sto ri che, so prat tut to ri‐ 
sor gi men ta li, un lin guag gio che però egli de fi ni va:

11

[…] ne ga ti vo da un punto di vista let te ra rio; un lin guag gio che mai
fece parte della lin gua par la ta, che ri ma se con fi na to nei li mi ti del li ‐
bret to d’opera e che prese vita in virtù della mu si ca e sol tan to in
virtù della mu si ca.12
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Ri por ta va quin di un esem pio trat to dal Ri go let to in cui Verdi all’ini zia‐ 
le « Diana, Agne se per me pari sono... » sostituì « Que sta o quel la per
me pari sono », scel ta che Dal la pic co la ri te ne va fatta in virtù di una
mag gio re cantabilità. La sua con clu sio ne era pe ren to ria:

12

Il lin guag gio dei li bret ti d’opera è stato un misto di tra scu ra tez za al di
là dell’im ma gi na bi le e di ri cer ca tez za fuori posto.13

Non che vo les se ri pren de re la vec chia bat ta glia dei suoi pre de ces so ri,
in par ti co la re Gian Fran ce sco Ma li pie ro che fu co mun que per lui un
punto di ri fe ri men to im por tan te, ma cer ta men te in ten de va sta bi li re
dei punti fermi da cui pren de re le di stan ze . Nello stes so sag gio di‐ 
ce va che la spie ga zio ne di tutto na sce va dal fatto che nelle opere del
me lo dram ma ot to cen te sco non si trat ta va no più le vi cen de di dei, se‐ 
mi dei e fi gu re so pran na tu ra li ma di uo mi ni sem pli ci, ma ga ri eroi, ma
sem pre uo mi ni. Que sto era par ti co lar men te rin trac cia bi le in Verdi le
cui opere tra l’altro ri pro du ce va no i sen ti men ti, le idee e anche gli
aspet ti ti pi ci dell’Ot to cen to con i com plot ti, le società se gre te e
quant’altro. Quin di ne era ri sul ta to un lin guag gio nel quale il po po lo si
ri co no sce va e ri tro va va ri fles se in esso le sue stes se at te se di libertà e
la sua ansia di li be ra zio ne dallo stra nie ro. Ri por ta va quin di altri esem‐ 
pi si gni fi ca ti vi come il fatto che nelle opere si pre fe ri va par la re di
sacri bron zi piut to sto che di cam pa ne, di de stra in ve ce che di mano o
di stra nio suolo quan do si vo le va dire di es se re fuori dai con fi ni della
pa tria .

13

14

15

Tutto ciò, sem pre nell’ana li si del com po si to re, ri sul ta va com pren si bi‐ 
le se pen sia mo che il me lo dram ma ot to cen te sco aveva ot te nu to un
forte im pat to cul tu ra le anche perché sostituì il mo vi men to ro man ti co
let te ra rio che in Ita lia non era mai esi sti to.

14

Nello stes so sag gio Dal la pic co la esten de va que ste con si de ra zio ni
anche agli altri com po si to ri del me lo dram ma nelle cui pro du zio ni si
po te va no tro va re ele men ti co mu ni e ri cor ren ti come il fatto che ogni‐ 
qual vol ta c’erano epi so di dram ma ti ci come or ro ri o im prov vi si colpi di
scena, si tro va va sem pre l’ac cor do di set ti ma di mi nui ta, men tre trom‐ 
be e ot to ni co sti tui va no l’ac com pa gna men to delle vit to rie e dei trion‐ 
fi. An co ra dal punto di vista te stua le egli analizzò in modo det ta glia to
la quar ti na poe ti ca pre sen te in tutte le forme delle opere come arie,
ca va ti ne e duet ti, no tan do che si ve ri fi ca va nella mag gior parte dei

15
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casi un « cre scen do emo zio na le » nel terzo verso con un in ter val lo di
esten sio ne vo ca le mas si mo di una sesta e una sil la ba zio ne agi ta ta .16

Que ste ana li si, con dot te con fine di scer ni men to e me to do let te ra rio,
in di ca no quan to im por tan te fosse per lui il testo da mu si ca re, anzi le
sin go le pa ro le con si de ra te ele men ti fon da men ta li per tra smet te re
pre ci se volontà espres si ve oltre che se man ti che.

16

Per chi si de ci de a scri ve re un’Opera, il li bret to è sem pre il primo
passo; il suo sog get to avrà come base, in una gran dis si ma per cen tua ‐
le di casi, un’espe rien za umana, se vo glia mo am met te re che le pa ro le,
vei co lo di co mu ni ca zio ne tra gli uo mi ni, pos sa no avere an co ra un si ‐
gni fi ca to e non siano un’astrat ta suc ces sio ne di vo ca li e di con so nan ‐
ti. Che cosa si nota ine vi ta bil men te nella prima ste su ra di un li bret to?
Che vi sono sem pre trop pe pa ro le. Sol tan to la vo ran do alla mu si ca ci
si accorgerà come in molti casi un ac cen to, una nota, un ac cor do,
possa rac chiu de re in sé tanta espressività da per met te re al com po si ‐
to re di ri dur re a poche frasi fon da men ta li quan to nella prima ver sio ‐
ne aveva ri chie sto un lungo di scor so […]. La scel ta delle pa ro le è un
altro pro ble ma de li ca tis si mo, Perché vi sono pa ro le che ri chie do no
im pe rio sa men te la mu si ca e altre che non ne vo glio no as so lu ta men te
sa pe re .17

La sua quin di non era una po le mi ca, ma un lin guag gio come quel lo
dei "li bret ti" ot to cen te schi non era per lui una stra da per cor ri bi le ed
in fat ti i testi più adat ti alla sua mu si ca egli li cercherà nella let te ra tu ra
di tutti i tempi e non solo ita lia na, o me glio sa reb be il caso di dire che
fu “scel to” dalla stes sa let te ra tu ra come ri sul ta da una sua frase detta
a Hans Na than:

17

Una volta ho detto: « j’ai laissé en place deux so lu tions. Il testo che ho
scel to.... » ma al lo ra mi sono in ter rot to, in cer to se mi ero espres so
bene.

Forse avrei do vu to dire: « I testi dai quale sono stato scel to ». C’è una
sorta di fatalità che ci con du ce sem pre alla stes sa poe sia o allo stes so
tipo di poe sia .18

Cer chia mo ora di stu dia re come sia av ve nu to il con nu bio tra versi e
mu si ca nei Sei Cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il gio va ne, opera che si
pone sì a con clu sio ne di un pe rio do gio va ni le, ma nella quale il lin ‐

18
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guag gio mu si ca le rag giun se im por tan ti ri sul ta ti in vista so prat tut to
della spe ri men ta zio ne fu tu ra. No no stan te Mas si mo Mila in un ar ti co lo
sulla do de ca fo nia di Dal la pic co la abbia scrit to che ormai sulla cul tu ra
e la gran de fi nez za let te ra ria di Dal la pic co la si sia par la to a suf fi cien‐ 
za , ri te nia mo che un ul te rio re stu dio pro prio su quest’opera con sen‐ 
ta di por ta re ele men ti utili alla com pren sio ne di come egli abbia sa‐ 
pu to uti liz za re la poe sia del ni po te di Mi che lan ge lo in ra gio ne dello
svi lup po della sua ri cer ca mu si ca le.

19  

Le tre Serie dei Cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne nac que ro
in un mo men to di serenità e fi du cia come egli stes so rivelò a Gian
Fran ce sco Ma li pie ro, cui non a caso dedicò la se con da serie:

19

O fi du cia nel fu tu ro, il li mi ta ta fi du cia. È que sto ap pun to che mi fa
spe ra re in un av ve ni re co ra le del no stro paese « sem pre ri na scen te ».
Al lo ra i no stri pub bli ci, sol tan to al lo ra, sa pran no che cosa vuol dire
tra di zio ne ita lia na. Sol tan to al lo ra si comprenderà la in fi ni ta brut tez ‐
za p. es. delle opere di Gae ta no Do ni zet ti. (Non do vrei dire que ste
cose a Lei che le à dette da qual che de cen nio; ma mi scusi). Visto che
Ella ama la se con da serie dei miei Cori ne vuol ac cet ta re la de di ca? Si
tratterà forse di una de di ca un po’ « pla to ni ca »; ma forse i tempi mu ‐
te ran no. E spe ria mo pre sto. Mi ri cor di tanto alla Si gno ra Ma li pie ro e
creda alla mia de vo ta e af fet tuo sa ami ci zia. Suo L. Dal la pic co la .20

Per ca pi re come mai pro prio la poe sia del ni po te di Mi che lan ge lo lo
aves se at trat to per que ste sue mu si che ci giun ge in aiuto un ma no‐ 
scrit to ine di to pre sen te nell’ar chi vio Bon san ti del Ga bi net to Vies seux
a Fi ren ze, con te nen te un di scor so di Dal la pic co la per una re gi stra zio‐ 
ne alla BBC del 1973 che ini zia con que ste ri fles sio ni:

20

Per vari anni la personalità del ni po te ex fra tre del gran de Mi che lan ‐
ge lo mi at tras se: in quan to, sopra tutto, la sua ri cer ca del vo ca bo lo
non mi sem bra va tanto lon ta na da quel la che, al prin ci pio della mia
car rie ra (cioè negli anni 1933-1936), era per me la ri cer ca di
un’espres sio ne mu si ca le. Nac que ro così i « Sei Cori di Mi che lan ge lo
Buo nar ro ti il Gio va ne », di vi si in tre serie: la prima per coro misto a
cap pel la; la se con da per voci di so pra ni, con tral ti e di cias set te stru ‐
men ti; la terza per coro misto e gran de or che stra .21

Sem pre nell’ar chi vio fio ren ti no si trova un altro au to gra fo che ri por ta
la tra du zio ne del pre ce den te e che te nia mo in de bi ta con si de ra zio ne

21
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perché in esso il ter mi ne « vo ca bo lo » viene tra dot to ini zial men te con
ver bal so no ri ty. Un segno di penna ri man da però il let to re nella parte
alta del fo glio dove c’era più spa zio e lì leg gia mo altri due ter mi ni pro‐ 
po sti per la tra du zio ne: sound pat terns . Que sti ter mi ni sound pat‐ 
terns sono cer chia ti a penna e se gui ti da un punto di do man da. Sor‐ 
pren de come il ter mi ne « vo ca bo lo » sia reso non in modo let te ra le,
ma ag giun gen do vi que sta ac ce zio ne della sonorità che in di ca come il
com po si to re non con si de ras se le sin go le pa ro le so la men te in ra gio ne
della loro va len za se man ti ca ma so prat tut to come parte fon da men ta‐ 
le dell’espres sio ne mu si ca le. Il ter mi ne pat tern, in te so come « mo del‐ 
lo » po treb be es se re stato pen sa to in virtù di al cu ni di se gni me lo di ci
co strui ti sull’ite ra zio ne di note che fanno ri sal ta re molto il testo,
come ve dre mo accadrà spes so nei Cori. Tut ta via que sta spie ga zio ne
ap pa re un po’ trop po ri cer ca ta so prat tut to se con si de ria mo che l’in‐ 
ter vi sta ra dio fo ni ca è ri vol ta ad un vasto pub bli co e il più delle volte
non nasce da esi gen ze di ana li si ma di sem pli ce pre sen ta zio ne. Quel lo
che in te res sa mag gior men te è la sua at ten zio ne per le pa ro le.

22

Un altro ele men to di si cu ro in te res se per la poe sia di Buo nar ro ti è la
sua comprensibilità per cui Dal la pic co la disse:

22

Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne non è poeta dif fi ci le in quan to
pen sie ro e sin tas si. Dif fi ci li, anzi « im per vii » (mi piace que sta de fi ni ‐
zio ne del Bon tem pel li) sono Ja co po ne da Todi, Mi che lan ge lo e Tom ‐
ma so Cam pa nel la .23

Inol tre, pur es sen do il ni po te di Mi che lan ge lo un poeta co no sciu to
so prat tut to dagli spe cia li sti, il com po si to re parla di una sco per ta fi lo‐ 
lo gi ca che lo interessò molto. Si trat ta del rin ve ni men to di un co di ce
ma no scrit to della Pub bli ca Li bre ria Ma ru cel lia na ope ra to da Fran ce‐ 
sco Del Furia e reso noto in un’adu nan za dell’Ac ca de mia della Cru sca
del 24 feb bra io 1818. Que sta no ti zia fu ri por ta ta da Dal la pic co la anche
nell’in tro du zio ne della par ti tu ra mu si ca le della Terza serie . Era ac‐ 
ca du to che lo stu dio so Del Furia aveva ri tro va to nella Li bre ria Ma ru‐ 
cel lia na un gros so vo lu me di rime to sca ne che attribuì al XVII se co lo
per la forma del ca rat te re e per altri ine qui vo ca bi li in di zi. Con si de ra to
che le poe sie con te nu te vi do ve va no es se re state scrit te da un poeta
im por tan te, dal mo men to che erano in di riz za te a dei let te ra ti in si gni
quali il Se na to re Ia co po Sol da ni, Niccolò Ar ri ghet ti, Mario Gui duc ci,
Ia co po Gi ral di e altre personalità di spic co della città che do ve va no

23

24
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es se re amici del poeta stes so, lo stu dio so ne identificò in Mi che lan ge‐ 
lo Buo nar ro ti l’au to re. Vi erano poi altri in di zi si gni fi ca ti vi tra i quali il
fatto che il primo di que sti com po ni men ti re ca va la se guen te in ti to la‐ 
zio ne: Al sig. Niccolò Ar ri ghet ti M. B. e che nell’in tro du zio ne al poema
l’Aione ve ni va di chia ra to espres sa men te come au to re l’Im pa sta to che
fu ap pun to il nome con cui Mi che lan ge lo venne ac col to nell’Ac ca de‐ 
mia della Cru sca .25

Ve nen do all’elen co delle opere con te nu te nel ma no scrit to, Del Furia
ri fe ri sce di al cu ni In ter me di per una com me dia di Niccolò Ar ri ghet ti,
di cui non viene ri por ta to il nome ma che lo stu dio so de du ce es se re
la Gra ti tu di ne, perché

24

[…] da un ri cor do ap po sto vi dall’au to re chia ra men te ri le va si, es se re
stata rap pre sen ta ta in casa di Ro dol fo Ven tu ri [...], e po treb be fors’es ‐
se re, che que sti In ter me dii fos se ro de sti na ti per quel la ce le bra tis si ‐
ma, che vien ri cor da ta da Ia co po Rilli nella vita dello stes so Ar ri ghet ti
in ti to la ta la Gra ti tu di ne .26

Que sti In ter me di co sti tui sco no i testi della prima serie dei Cori di
Dal la pic co la e si in ti to la no: Il Coro delle mal ma ri ta te e Il Coro dei ma‐ 
lam mo glia ti. La se con da serie è for ma ta da due poe sie molto brevi
sotto forma di in do vi nel li o erim ni in ti to la ti I bal co ni della Rosa e Il
pa pa ve ro. La terza serie è in ve ce for ma ta da Il coro degli zitti, che co‐ 
sti tui sce la scena V, atto I di un’altra com me dia di Mi che lan ge lo, de‐ 
no mi na ta Le Ma sche ra te e da Il coro dei lanzi bria chi, che torna ad es‐ 
se re un in ter me dio, il quin to, della com me dia per Niccolò Ar ri ghet ti.

25

Si è ri por ta to come Dal la pic co la te nes se alla comprensibilità del lin‐ 
guag gio di Mi che lan ge lo il Gio va ne, ma non va di men ti ca to pure il
fatto che molte delle poe sie che il poeta scris se erano state uti liz za te
dai mu si ci sti suoi con tem po ra nei per es se re mu si ca te . Mi che lan ge lo
era nato alla fine di un se co lo che aveva visto na sce re una sorta di
« clas si ci smo li ri co », vale a dire una forma li ri ca che in di ca va in Pe‐ 
trar ca il suo punto di ri fe ri men to, tanto che la sua imi ta zio ne fu fis sa‐ 
ta anche dal punto di vista teo ri co, vale a dire con delle re go le. Gra zie
alla dif fu sio ne del Can zo nie re di Pe trar ca so prat tut to per l’edi zio ne
vo lu ta dallo stam pa to re Aldo Ma nu zio del 1501, cu ra ta non a caso da
Pie tro Bembo, per tutto il se co lo si erano dif fu si anche degli ele men ti
lin gui sti ca men te co mu ni in un pub bli co di let to ri di poe sie sem pre

26

27
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mag gio re e com po si to. In ef fet ti il Pe trar chi smo rappresentò anche il
fe li ce ten ta ti vo di for ni re una lin gua poe ti ca co mu ne a let te ra ti an co‐ 
ra le ga ti a si tua zio ni lo ca li di ver si fi ca te. Pro prio all’aspet to lin gui sti co
Mi che lan ge lo fu sem pre molto at ten to come di mo stra la sua par te ci‐ 
pa zio ne all’Ac ca de mia della Cru sca di cui si è detto. Non solo, egli
diede prova di es se re anche un va li do co no sci to re della poe sia di Pe‐ 
trar ca, come di mo stra una sua le zio ne, te nu ta pro prio alla Cru sca, sul
so net to del Can zo nie re che ini zia con Amor, che nel pen sie ro mio vive
e regna. (A que sto pro po si to si veda il se guen te ca pi to lo: «  Le zio ne
sopra ’l so net to del Pe trar ca, che co min cia “Amor, che nel pen sie ro mio
vive e regna” », in Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il
gio va ne, al cu ne delle quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa‐ 
ni, Fi ren ze, Fe li ce Le Mon nier, 1863, p. 497-517). Ma Mi che lan ge lo
arrivò alla maturità verso la fine del se co lo, quan do ormai que sti ca‐ 
no ni pe trar che schi co min cia va no ad en tra re in crisi ed emer ge va il
de si de rio di crea re qual co sa di nuovo, di ver so dai mo del li clas si ci e
che non si ispi ra va più alla sim me tria e alle re go le chia re del pe trar‐ 
chi smo. Erano gli anni in cui si dif fon de va il gusto di un poe ta re ri cer‐ 
ca to, al li mi te dell’astru so, del biz zar ro e che si av va le va di un uso
anche esa spe ra to di tutti gli ar ti fi ci re to ri ci. No no stan te ciò, va però
ri le va to che Mi che lan ge lo nella sua pro du zio ne poe ti ca non fu mai
con di zio na to dagli ele men ti ti pi ci del Sei cen to e dell’arte ba roc ca. Su
que sto ci sen tia mo d’ac cor do con quan to dice Gio van na Maria Ma se‐ 
ra che ri tie ne che il poeta, evol ven do si dal pe trar chi smo e te nen do si
a de bi ta di stan za dal ma ri ni smo, riuscì ad ela bo ra re dei com po ni men‐ 
ti poe ti ci ca rat te riz za ti da una no te vo le ele gan za nella forma.28

Come di ce va mo poc’anzi, nu me ro se fu ro no le com po si zio ni poe ti che
di Buo nar ro ti che ven ne ro mu si ca te dai com po si to ri suoi con tem po‐ 
ra nei. Nella sua mo no gra fia Janie Cole ha ca ta lo ga to le opere di Mi‐ 
che lan ge lo, in di can do quel le mu si ca te e sco pren do nella sua ri cer ca
altri venti libri di mu si ca vo ca le i cui testi sono da ri con dur re al
poeta.29 Prin ci pal men te, anche come poeta di corte pres so i Me di ci,
a Mi che lan ge lo ve ni va no ri chie ste fa vo le per il me lo dram ma, ge ne re
che ri scon tra va un suc ces so sem pre cre scen te al tempo.30 Così nel
1605 gli fu com mis sio na to « Il Natal d’Er co le », in oc ca sio ne della ve‐ 
nu ta a Fi ren ze di Al fon so e Luigi d’Este, poi « Il giu di zio di Pa ri de » nel
1608 per le nozze di Co si mo II e Maria Mad da le na d’Au stria. Il fatto
quin di che nu me ro si com po ni men ti di Mi che lan ge lo fu ro no mu si ca ti

27
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in di ca ine qui vo ca bil men te che le ca rat te ri sti che del suo lin guag gio
poe ti co ben si adat ta va no alle ri chie ste dei com po si to ri so prat tut to
per la loro chia rez za, pre ro ga ti va fon da men ta le nello svi lup po del
me lo dram ma. Non a caso, visto la chia rez za dei versi, fu molto ap‐ 
prez za ta anche da Dal la pic co la.

Sei Cori di Mi che lan ge lo Buo nar ‐
ro ti il Gio va ne
L’in te ra opera è di vi sa in tre parti (serie), pub bli ca te tra il 1933 e il
1936 ognu na delle quali « com pren de due cori in netto con tra sto fra
di loro  »  e che pos so no es se re ese gui te se pa ra ta men te, tut ta via
l’im pres sio ne è che ci sia nel com ples so un in ten to or ga ni co ben pre‐ 
ci so. Anche Ser gio Sa blich mise in evi den za tale aspet to e parlò di una
:

28

31

[…] gran de forma tri par ti ta, che dall’esor dio quasi pre lu dian te af fi da ‐
to alle voci sole sfo cia, dopo l’in ter mez zo vo ca le - stru men ta le di ca ‐
rat te re te nua men te ca me ri sti co della se con da cop pia di enig mi, nelle
pos sen ti tra va tu re con trap pun ti sti che e nella mas sic cia opu len za
sin fo ni co – co ra le dell’ul ti mo bloc co.32

Dai do cu men ti di Dal la pic co la sap pia mo con cer tez za che il libro da
cui egli prese i versi da mu si ca re per la prima e terza serie si in ti to la:
Le più belle pa gi ne dei poeti bur le schi del Sei cen to, scel te da Et to re Al‐ 
lo do li, col le zio ne di ret ta da Ugo Ojet ti, Tre ves, Mi la no, 1925. Si trat ta
di una pub bli ca zio ne an to lo gi ca che rien tra va in una col la na edi to ria‐ 
le pro mos sa nei primi anni Venti da Ugo Ojet ti, de sti na ta ad un pub‐ 
bli co vasto ed in ti to la ta: «  Le più belle pa gi ne degli scrit to ri ita lia ni
scel te da scrit to ri vi ven ti ». Il vo lu me pre sen te nella bi blio te ca per so‐ 
na le del com po si to re, con sul ta bi le ora all’Ar chi vio Bon san ti di Fi ren ze,
con ser va an co ra an no ta zio ni au to gra fe in penna.

29

I testi della se con da serie erano stati pub bli ca ti nel se guen te libro:
Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il gio va ne, al cu ne
delle quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi ren ze, Fe li‐ 
ce Le Mon nier, 1863, che non è però pre sen te nella bi blio te ca per so‐ 
na le del com po si to re. Pro ba bil men te Dal la pic co la consultò il vo lu me
di Fan fa ni, che per buona parte dei versi con te nu ti si rifà al ma no‐
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scrit to sco per to da Del Furia, come dice lo stes so au to re nella pre fa‐ 
zio ne:

Le cose ine di te che sono stam pa te in que sto vo lu me, le ho tutte co ‐
pia te dal co di ce ma ru cel lia no A. 56, il quale è au to gra fo, e ri scon tra ‐
te le poi con ogni di li gen za.33

Il Coro delle Mal ma ri ta te
L’in te ra prima serie è a cap pel la ed è a sua volta di vi sa in due epi so di:
Il Coro delle Mal ma ri ta te e Il Coro dei Ma la mog glia ti. Il primo cor ri‐ 
spon de al « Terzo in ter me dio alla com me dia di Niccolò Ar ri ghet ti » .
Sia nel testo an to lo gi co di Al lo do li pos se du to dal com po si to re che in
quel lo di Fan fa ni i 27 versi se le zio na ti per es se re mu si ca ti sono pre ce‐ 
du ti da 6 se sti ne di en de ca sil la bi e set te na ri che ven go no in ve ce tra‐ 
la scia ti dal com po si to re. La scel ta ef fet tua ta con sen te a Dal la pic co la
di avere un testo con 6 en de ca sil la bi, di cui 3 in aper tu ra e 3 in chiu‐ 
su ra, un ot to na rio (il nono) e 14 set te na ri. Pur non se guen do uno
sche ma fisso, tale di spo si zio ne cor ri spon de ad una tri par ti zio ne che
ri tro via mo anche nell’an da men to delle voci, de ci sa men te omo rit mi co
nella parte ini zia le e fi na le, più vario in quel la cen tra le so prat tut to
con imi ta zio ni e uso di lin guag gio ono ma to pei co.

31

34

All’al trui spese, don zel le, im pa ra te, 
All’al trui spese im pa ra te, don zel le, 
Per non aver a dir pian gen do poi: 
Tri ste, mal ma ri ta te! 
Quant’era me’ per noi! 
Chiu der ci per le celle, 
Sca vez zar ci le chio me, 
Mu tar ci abito e nome, 
Ve stir nero, bigio o bian co, 
Ar ran del lar ci ’l fian co 
Di cor di gli e di cuoi 
Quant’era me per noi! 
Quant’era me per noi! 
Le var ci a’ mat tu ti ni, 
Dar mano a’ lu mi ci ni 
Prima che canti il gallo! 
Cac ciar ci in un Bi gal lo, 
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En tra re in un Ro sa no, 
Met ter ci in un Ma ja no, 
Al Por ti co, al Bol dro ne 
Darci, o ’n Pian di Mu gno ne 
Farci ve sti re a Lapo,
O ver fic ca re ’l capo 
’N un Mon ti cel di buoi. 
Quant’era me’ per noi! Però im pa ra te, 
E pen sa te ci ben ben ben ben prima, 
Ch’e’ non vi s’abbia a dir poi: lima, lima .35

A di mo stra zio ne della scrupolosità che Dal la pic co la ri ser va va alle pa‐ 
ro le, nel libro di Al lo do li è sot to li nea to il ter mi ne cor di gli che si trova
al verso 11, se gui to poi da un punto di do man da. Non solo, nello stes so
vo lu me si trova un fo gliet ti no con se gna te a penna delle an no ta zio ni
ri guar dan ti al cu ni ter mi ni usati da Mi che lan ge lo e il loro si gni fi ca to.

32

Ri cor re il verso Quant’era me’ per noi che anche se non può es se re
con si de ra to un vero e pro prio ri tor nel lo viene a «  de li mi ta re  » per
così dire i tre epi so di in cui è ar ti co la to il canto: una prima volta da b.
22 a b. 29; una se con da da b.41 a b. 47 e poi l’ul ti ma volta l’ul ti ma da b.
71 a b. 73. Il coro pre sen ta tutte e quat tro le voci con lo sdop pia men to
fin dall’ini zio dei con tral ti e dei bassi, ad in di ca re la ri cer ca di un re gi‐ 
stro tim bri co grave. Ai con tral ti II è af fi da ta l’espo si zio ne del tema che
è spic ca ta men te rit mi co, per gradi con giun ti e ri pe tu to all’uni so no
dai con tral ti I e so pra ni e a di stan za di quar ta da te no ri, e bassi I e II.

33
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L’omo rit mia che è evi den te anche nel se con do e terzo verso, finirà
per ca rat te riz za re l’in te ro brano ed oltre ad es se re un ri chia mo alla
po li fo nia cin que cen te sca, ben si com bi na con la scel ta del com po si to‐ 
re di in se ri re pic co li fram men ti me lo di ci ri pe tu ti che gli con sen to no
di met te re in evi den za ul te rior men te il testo. Ri por tia mo anche il
terzo verso a ti to lo di esem pio.

34

36

Un altro ele men to ri cor ren te è l’uti liz zo di in di ca zio ni di unità me tri‐ 
che di ver se che dal punto di vista del testo con tri bui sco no a far coin‐ 
ci de re gli ac cen ti di versi dif fe ren ti. Si veda a ti to lo di esem pio quan to
ac ca de con l’ot to na rio ve stir nero bigio bian co e il set te na rio ar ran‐
del lar ci il fian co.

35
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Ave va mo ac cen na to pre ce den te men te alla ripetitività di cel lu le me lo‐ 
di che par lan do di pat terns e ri te nia mo do ve ro so os ser va re che que sto
modo di pro ce de re non fa vo ri sce cer ta men te la me lo dia che di fatto
non ha gran di slan ci né in que sto epi so dio, né nel resto dell’opera,
anche se non è ne ces sa rio che ve ne siano in un la vo ro scrit to es sen‐ 
zial men te per cori e non per voci so li sti che.

36

D’altro lato ri te nia mo in ve ce che que sto tipo di scrit tu ra per se gua
l’obiet ti vo di met te re in evi den za la chia rez za del testo, vera e pro pria
co stan te di tutta l’opera. Ecco in fat ti quan to disse il com po si to re re‐ 
la ti va men te alla terza serie dei cori:

37

Come e più che nelle due serie pre ce den ti, mi sono pre oc cu pa to della
comprensibilità delle pa ro le, sem bran do mi ovvio che – vo len do af‐ 
fron ta re il pro ble ma della com bi na zio ne musica- parola – la
comprensibilità del testo non possa es se re di sin vol ta men te tra scu ra‐ 
ta. Al tri men ti si met ta no in mu si ca delle sil la be, com’è stato fatto
tante volte, in vari pe rio di della sto ria; con per fet ta legittimità e con
ot ti mi ri sul ta ti, da Adria no Ban chie ri a Oli ver Mes siaen […] senza de‐ 
clas sa re i poeti al punto di ser vir se ne di «  pre te sto  » o, peg gio, di
« trac cia »: un po’ come, all’epoca in cui si scri ve va no poemi sin fo ni ci,
il testo do ve va orien ta re (e sug ge stio na re) il pub bli co. Se si dà per
scon ta to che in no stri udi to ri co no sca no a me mo ria il testo della

38
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Messa e di al cu ne tra le più note pre ghie re, non mi sem bra si possa
pen sa re al tret tan to per ciò che ri guar da la poe sia. (Forse, ap pun to
onde ten tar di rag giun ge re la mas si ma comprensibilità del testo at‐ 
tra ver so ri pe ti zio ni, nelle opere co ra li che mi av ven ne di scri ve re in
se gui to, ho sen ti to sem pre di do ver mi ri vol ge re a testi molto brevi). 37

Tor nan do all’epi so dio in esame, nella parte cen tra le vi è un’espres sio‐ 
ne mu si ca le più varia, meno omo rit mi ca. Lo si co glie già dalla di spo si‐ 
zio ne del verso Quant’era me’ per noi che alla b. 40 viene ini zial men te
pro po sto dai con tral ti I e II in terza e ri pre so alla bat tu ta suc ces si va
dai so pra ni, a loro volta sdop pia ti e in terza, ma per moto con tra rio
ri spet to ai con tral ti. I te no ri e bassi tac cio no per quat tro bat tu te ed
en tra no con un vo ca liz zo che ac com pa gna a mo’ di pe da le la chiu su ra
del verso che va spe gnen do si rit mi ca men te con va lo ri sem pre più
gran di e anche di na mi ca men te con il pp ac com pa gna to anche dall’in‐ 
di ca zio ne po chis si mo trat te nu to.

39

In que sta parte dell’opera la mu si ca di vie ne anche ono ma to pei ca. Un
chia ro esem pio lo tro via mo a par ti re dalla fine della bat tu ta 47 con la
prima voce dei bassi sul testo Le var ci a’ mat tu ti ni che sa len do di una

40
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quin ta dal fa al do e ri scen den do su bi to al fa ini zia le si mu la il mo vi‐ 
men to oscil lan te di una cam pa na. Allo stes so tempo l’in ter val lo di
quin ta ri pe tu to su bi to dopo ri man da alla pras si quo ti dia na del Le var ci
a’ mat tu ti ni.

Di que sto passo riferì lo stes so com po si to re ac cen nan do al fatto che
in quest’opera vi erano no te vo li ri chia mi del Sei cen to mu si ca le ita lia‐ 
no.

41

Le eredità del « ba roc co » sono di ver se, in que sta Prima serie. Credo
si possa par la re di veri e pro pri ideo gram mi nel « Coro delle Mal ma ri‐ 
ta te », per esem pio nel passo « Le var ci a’ mat tu ti ni », che di scre ta‐ 
men te evoca col suo mo vi men to on du lan te quel lo di una cam pa na.

42

38

La mas si ma esem pli fi ca zio ne ono ma to pei ca si ha però con il vo ca liz‐ 
zo me li sma ti co dei so pra ni che imi ta no il canto del gallo di cui si parla
nel testo. Le altre voci se guo no un an da men to omo fo ni co, tutte ad
ec ce zio ne dei bassi che tac cio no per far emer ge re il re gi stro acuto e
con la di na mi ca ff.

43

Con il ri tor no del verso quant’era me’ per noi che com bi na to con Però
im pa ra te di ven ta un en de ca sil la bo si apre la terza parte ca rat te riz za ta
dallo stes so an da men to omo rit mi co dell’ini zio. Qui la mu si ca si ade ‐

44
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gua al testo con l’in di ca zio ne mo ra leg gian do rac co man da ta a tutte le
voci e ri cor ren do all’uti liz zo dei « chio di ni » per raf for za re e scan di re
me glio la pa ro la « ben », che verrà ri pe tu ta in per fet ta omo rit mia tra
tutte le voci in tre bat tu te con chia ro dia to ni smo e forma un ac cor do
di Rem7. Va ri cor da to che que sti « chio di ni » erano im pie ga ti so prat‐ 
tut to nella no ta zio ne stru men ta le, ma il ma dri ga le imi ta va spes so gli
stru men ti.

Il tono mo ra leg gian te nell’iro nia com ples si va del testo di Mi che lan ge‐ 
lo viene reso in mu si ca nell’ul ti mo verso Ch’è non vi s’abbia a dir poi:
lima, lima con forte evi den za del ter mi ne lima can ta to da tutte le voci
con va lo ri rit mi ci sem pre più lar ghi e de cre scen ti di na mi ca men te
men tre i soli te no ri e con tral ti I, al ter nan do si can ta no il primo verso:
All’al trui spese, don zel le, im pa ra te, come fosse una sorta di mo ni to.

45

Il Coro dei ma lam mo glia ti
I versi di que sta parte si tro va no alle pa gi ne 106 e 107 del libro di Al lo‐ 
do li . Si trat ta di 2 se sti ne di ot to na ri, 1 se sti na di en de ca sil la bi, altre
4 se sti ne di ot to na ri se gui te da 1 ot ta va di en de ca sil la bi. Di que sti,
Dal la pic co la se le zio na dal «  suo  » libro la prima se sti na, la terza, la
quar ta e la sesta.

46

39

Chi im pa rar vuole a tòr mo glie 
Ma stri esper ti ec co ci qui; 
E di ciam che chi la to glie 
Dato aver vedrà in duo dì 
’N una dia vo lo in fer na le, 
’N una zucca senza sale.
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Me ne stet ti al detto al trui: 
Un buon uom mi disse: « Fa»; 
Oh min chion, min chion ch’io fui! 
In ciam pai (e ben mi sta) 
’N una dia vo la in fer na le, 
’N una zucca senza sale.

Ohimé! Chè per bel lez za 
Ch’era tutta fron di e fior 
Colsi poi frut ti d’asprez za, 
M’in con trai, ebbro d’amor, 
’N una dia vo la in fer na le, 
’N una zucca senza sale.

Zie, so rel le, madri e nonne 
Lo sta ran no a in zi pil lar, 
E dieci altre mone Cion ne 
Per fi nir lo d’af fo gar 
’N una dia vo la in fer na le, 
’N una zucca senza sale .40

Va prima di tutto ri le va to che Dal la pic co la nel quar to verso della se‐ 
con da se sti na so sti tui sce il verbo M’in con trai con In ciam pai molto
più ef fi ca ce se man ti ca men te e quin di ri ba den do una volta di più
quan to a cuore aves se la resa delle pa ro le mu si ca te. Le ra gio ni del ri‐ 
ma neg gia men to dei versi del libro ori gi na le da parte del com po si to re
vanno ri cer ca te nel ten ta ti vo di avere un testo dalla strut tu ra me tri ca
più de fi ni ta ri spet to al testo del coro pre ce den te. Pos sia mo in fat ti no‐ 
ta re come i versi ot te nu ti siano tutti ot to na ri di spo sti se con do uno
sche ma di rime fisso (ababcc) e rac col ti in 4 se sti ne il cui ul ti mo di sti‐ 
co è sem pre ’N una dia vo la in fer na le, ’N una zucca senza sale. Mu si‐ 
cal men te que ste quat tro parti cor ri spon do no ad al tret tan te fasi che si
di stin guo no l’una dall’altra come in di ca no pure le di ver se di spo si zio ni
me tro no mi che:

47

1- Vi go ro so e un poco ciar la ta ne sco, da b. 95 a 134;

2- Molto meno mosso e pe san te, da b. 135 a 166;
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3- Ga gliar da men te, ma un poco so ste nu to, da b. 165 a b. 204;

4- Molto rit ma to, da b. 205 alla con clu sio ne: b. 255.

Ognu no di que sti epi so di ter mi na ri pro po nen do in modo si mi le dal
punto di vista mu si ca le i due versi ’N una dia vo la in fer na le, ’N una
zucca senza sale. Anche qui come per Il coro delle mal ma ri ta te Dal la‐ 
pic co la sdop pia i con tral ti e i bassi pri vi le gian do tim bri più gravi. Il
tema ini zia le ri chia ma me lo di ca men te e rit mi ca men te quel lo del pre‐ 
ce den te Coro. Si trat ta di un ca no ne af fi da to ai bassi II, ri pre so in ot‐ 
ta va dai bassi I (bb. 95 e 97) e poi dalle altre voci che lo pro pon go no
una terza sopra en tran do pro gres si va men te fino alla b. 103 dove con i
so pra ni si com ple ta il qua dro di tutte le voci.

48

Le en tra te delle voci non sono si mul ta nee, ma già dal se con do verso
Ma stri esper ti ec co ci qui, viene ri pro po sta una per fet ta omo rit mia con
tutte le voci che prima can ta no in sie me e poi si al ter na no nel ri pe te re
la parte fi na le ec co ci qui con una pro gres si va di mi nu zio ne di na mi ca
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Es. 11

che, se con do Bruno Za no li ni, ha un « ef fet to bee tho ve nia no » . Il di‐ 
sti co fi na le viene can ta to dalle varie voci ad en tra te se pa ra te con in‐ 
di ca zio ni me tri che dif fe ren ti per ogni bat tu ta. Nella mag gior con ci ta‐ 
zio ne rit mi ca che si crea viene messo in ri sal to il ter mi ne in fer na le, in
tempo bi na rio, prima con un me li sma dei so pra ni e con tral ti I alla b.
126 e poi con delle pe ren to rie se mi mi ni me alla b. 128. Ef fet ti va men te
il « de sti no che bussa alla porta » po treb be es se re messo in re la zio ne
con il tema del ma tri mo nio af fron ta to dal testo in modo go liar di co e
iro ni co, men tre la prima parte del verso, Ma stri esper ti, pro du ce un
im pat to vo ca le che si sta glia nell’ac cor do di Reb mag gio re se gui to da
un Do mag gio re, che po treb be dare il senso di una mo du la zio ne im‐ 
prov vi sa su un tono lon ta no con ap pa ren te fun zio ne di sen si bi le, ma
senza cor re la zio ni ar mo ni che man can do di fatto la ri so lu zio ne.

41  

Anche que sti pas sag gi sono si gni fi ca ti vi del fatto che è la mu si ca ad
adat tar si al testo senza mai for zar lo, come ac ca de alla b. 145 dove tro‐ 
via mo la coin ci den za del testo Fa! con la mu si ca, nel senso che tutte
le voci can ta no la stes sa nota Fa in ff.

50
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Es. 12

Di ciò aveva scrit to lo stes so au to re, ri por tan do lo come un esem pio di
de ri va zio ne ba roc ca:

51

di in dub bia pro ve nien za ba roc ca certe sot to li nea tu re di vo ca bo li, de ‐
sti na te a po ten zia re il si gni fi ca to della pa ro la o di qual che suo par ti ‐
co la re. In que sto senso citerò il verso «Un buon uom mi disse « Fa! »,
nel coro dei Ma la mog glia ti: l’escla ma zio ne « Fa! » è af fi da ta alla nota
fa in tutte le voci. 42

Echi ba roc chi, ma con spi ri to con sa pe vol men te mo der no come di mo‐ 
stra la bat tu ta 144 che pre ce de il Fa, che pre sen ta un ac cor do tra le
voci di set ti ma di do mi nan te con la nona mi no re e la quin ta ab bas sa‐ 
ta. Al tempo stes so nella bat tu ta suc ces si va a quel la del Fa, (la 146) il
com po si to re sem bra quasi voler ri ba di re la sua modernità crean do
in ter val li di quar ta, quin ta mag gio re e di mi nui ta e set ti ma, nonché un
forte con tra sto tra il Re be mol le e Re na tu ra le can ta to da te no ri e
con tral ti I, men tre il testo di ven ta co lo ri to: Oh min chion; min chion
ch’io fui. Un’altra coin ci den za ono ma to pei ca tra testo e mu si ca si ve‐ 
ri fi ca alla suc ces si va bat tu ta 149 con il verbo in ciam pai, reso ancor
più ef fi ca ce men te alla b. 150 dai so pra ni e primi bassi a di stan za di
una terza mag gio re e mi no re al ter na ti va men te e in mo vi men to di‐ 
scen den te, per non par la re delle «  ri sa te  » espres se dai primi e se‐ 
con di bassi con note sopra le quali ri tro via mo an co ra il sim bo lo dei
« chio di ni ».
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Es. 13

Es. 13

Sem pre ri fe ren do si all’ono ma to pea mu si ca le va no ta to il me li sma con
quin ti na che rende in ciam pai, così come accadrà più avan ti alla bat‐ 
tu ta 185 lad do ve un’altra quin ti na verrà uti liz za ta per espri me re i ter‐ 
mi ni ebbro d’amor. Quin di l’au to re si af fi da a due grup pi ir re go la ri per
in di ca re una si tua zio ne fi si ca de ter mi na ta da una per di ta di equi li‐ 
brio.

53

La terza parte che ini zia alla bat tu ta 168, con l’in di ca zio ne Ga gliar da‐ 
men te, ma un poco so ste nu to è all’in se gna dell’omo rit mia che pro se‐ 
gue fino ad evi den zia re l’al li te ra zio ne fron di e fior alle bb.174-177 ot te‐ 
nu ta con un con tra sto rit mi co tra le voci fem mi ni li che can ta no i due
ter mi ni con un me li sma, men tre i bassi (e in parte anche i te no ri)
fanno una sorta di tenor il cui ri sul ta to so no ro è ri con du ci bi le a dei
pan nel li tim bri ci e co lo ri sti ci ti pi ci del ma dri ga li smo. Sem pre con tra‐ 
sto, ma con si tua zio ne ca po vol ta alla b. 174 dove il te no re con ti nua da
solo a fare il me li sma, men tre i bassi si muo vo no se con do un ritmo
più lento, ugua le per la prima metà della bat tu ta a quel lo dei con tral ti
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Es. 14

Es. 15

che nella se con da parte della stes sa mi su ra si ade gua no al ritmo dei
so pra ni con lunga, breve breve di sa po re dat ti li co.

Alla b. 205 si in si ste molto sul verso Zie, so rel le, madri e nonne ri pro‐ 
po nen do me lo di ca men te il tema dell’ini zio del brano e af fi dan do lo
ini zial men te alle voci fem mi ni li, quasi ri cer can do una cor re la zio ne tra
in ter pre ti e per so nag gi del testo.

55

Per fi ni re ri por tia mo un ul ti mo esem pio ono ma to pei co re la ti vo al
verso Per fi nir lo d’af fo gar, can ta to dai soli bassi che danno, pro prio
perché bassi l’idea dell’af fo ga to che giace nella su per fi cie dell’acqua. Il
com po si to re ri por ta pure un NB alla bat tu ta 239 in cui si rac co man da
che al me no al cu ni bassi ese gua no la parte in fe rio re.
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Se con da Serie57

Per que sta se con da parte, Dal la pic co la musicò due testi presi dagli
In do vi nel li o Erim ni, che come ac cen na to non sono pre sen ti nel vo lu‐ 
me con te nu to nella sua per so na le bi blio te ca, cui pre ce den te men te
ab bia mo fatto ri fe ri men to. Si tro va no in ve ce nella pub bli ca zio ne
Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il gio va ne, al cu ne
delle quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi ren ze, Fe li ce
Le Mon nier, 1863.

58

Il primo brano si in ti to la I bal co ni della Rosa ed è ri por ta to nel testo di
Fan fa ni con il nu me ro XX X VII
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Cin que fra tel li siam, ch’alla so rel la 
Fac ciam ser ra glio in tor no, 
Ch’uscen do fuora all’ap pa rir del gior no 
Non men d’ogni altra sposa è vaga e bella .43

Il se con do in ve ce è in ti to la to Il pa pa ve ro e nello stes so testo viene ri‐ 
por ta to con il nu me ro ro ma no XLII

60

Di te mi, per mia fé’, 
Donne, qual’è quel re 
Che non porta co ro na in gio vi nez za, 
Ma la porta in vec chiez za .44

Per I bal co ni della Rosa, Dal la pic co la scel se la forma mu si ca le dell’In‐ 
ven zio ne, men tre per Il pa pa ve ro adottò quel la del Ca pric cio. En tram‐ 
bi i due in do vi nel li ven go no in tro dot ti da un brano in te ra men te stru‐ 
men ta le che in di ca un chia ro stac co ri spet to alla pre ce den te serie
che come ab bia mo visto con si ste di sole voci. A sua volta i due brani
di que sta parte ri sul ta no in con tra sto tra loro come lo stes so com po‐ 
si to re indicò:
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Come già nello sce glie re i testi della Prima serie, così anche qui ho
ba da to a che ci fosse una possibilità di con tra sto piut to sto vivo: l’In ‐
ven zio ne ha ca rat te re con tem pla ti vo e mat ti na le; il Ca pric cio è co lo ‐
ri to e ag gres si vo .45

Poco prima aveva di chia ra to che nella sua scel ta aveva te nu to conto
so prat tut to delle pa ro le degli stes si in do vi nel li, ri ba den do una volta di
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più come l’ele men to te stua le fosse al tret tan to im por tan te di quel lo
mu si ca le nella resa com ples si va della com po si zio ne:

[…] due com po ni men ti che non vo glio no esser altro se non pa ro le
scel te con proprietà e versi ar mo nio sa men te al li nea ti .46

I bal co ni della Rosa
Il testo poe ti co è una quar ti na di tre en de ca sil la bi e un set te na rio (il
se con do) a rima in cro cia ta ABBA. Viene can ta to da un coro di sole
voci fem mi ni li con evi den te con tra sto tim bri co ri spet to all’ini zio stru‐ 
men ta le della se con da serie ca rat te riz za to da tim bri gravi de ter mi na ti
da un fa got to, un pia no for te con due chia vi di basso, un vio lon cel lo e
un con trab bas so. Ini zia no a can ta re i so pra ni che ven go no la scia ti soli
per tre bat tu te dal mo men to che alla quar ta en tra no i con tral ti con i
quali pro ce de ran no per altre sette bat tu te men tre l’or che stra tace.
Que sta parte vo ca le ri cor da l’ini zio della prima serie non solo per
l’en tra ta «  a cap pel la  », ma anche per il di se gno me lo di co imi ta ti vo
con i con tral ti una terza sotto che a volte è mi no re e a volte mag gio re
ri spet tan do gli in ter val li di un im pian to che va ga men te po trem mo in‐ 
di ca re con Mib mi no re, anche se tutto il brano si muove in una ri cer‐ 
ca dell’atonalità an co ra più mar ca ta che nella prima serie.
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Il tema stru men ta le dell’ini zio in fat ti si svi lup pa in un con te sto pen ta‐ 
fo ni co con ampio uso di in ter val li di quar ta. Lo stes so lin guag gio pen‐ 
ta fo ni co lo si ri tro va anche nella me lo dia dei corni in Fa che ini zia no a
suo na re su bi to dopo i primi due versi can ta ti da so pra ni e con tral ti.
In cor ri spon den za della « cifra » 22 il coro si sdop pia e pro prio qui il
com po si to re mette una nota: «  Le en tra te delle voci de vo no es se re
molto evi den ti, no no stan te il “p”!  » (Es. 17). In fat ti in que sta fase le
voci as su mo no mag gior ri lie vo ri spet to all’or che stra i cui stru men ti
ri sul ta no mag gior men te « ra re fat ti ». Tra l’altro anche all’or che stra in
nota viene rac co man da to: «  le en tra te dei sin go li stru men ti de vo no
es se re quasi im per cet ti bi li! » (Es.17).

64
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Es.16

Es. 17

Men tre i primi due versi, Cin que fra tel li siam, ch’alla so rel la/ Fac ciam
ser ra glio in tor no, ven go no resi con continuità mu si ca le come fos se ro
un unico verso, il terzo, Ch’uscen do fuora all’ap pa rir del gior no, si di‐
stin gue dai pre ce den ti per l’ini zio in le va re e una mag gio re sillabicità
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Es.18

Es.19

con an da men to omo rit mi co e un sus se guir si di imi ta zio ni che crea no
mag gio re varietà rit mi ca fino ad una stasi sul ter mi ne gior no. Lo stes‐ 
so verso viene ri pe tu to due volte e nella prima gior no viene can ta to
nello spa zio di una bat tu ta dia to ni ca men te con in ter val li tra le voci
che ri chia ma no un ac cor do di Rem, senza la set ti ma e con la nona,
(Es. 18) men tre nella se con da volta dura ben quat tro bat tu te e in que‐ 
sto caso è de ci sa men te cro ma ti co se guen do gli in ter val li dell’ac cor do
di Do#M (ES. 19).

Cam bia la di na mi ca e si passa dal « molto p e sem pre sot to vo ce » della
prima volta ad un cre scen do della se con da. Tra l’altro l’at mo sfe ra che
pre ce de la na sci ta del gior no an nun cia ta dal testo viene espres sa
dall’or che stra con delle note te nu te e in ter val li di quar ta che crea no
un senso di in cer tez za to na le da as so cia re all’at te sa che si prova per
la na sci ta di una nuova gior na ta. Ri por tia mo l’ar peg gio di pen ta to ni‐ 
che e in ter val li di quar ta dell’ot ta vi no e del flau to pro prio la se con da
volta che viene can ta to il ter mi ne gior no.
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Es.20

Es.21

Es.22

Il quar to verso, Non men d’ogni altra sposa è vaga e bella, dà ini zio alla
parte fi na le, vero e pro prio “stret to” con varie imi ta zio ni me lo di che
anche da parte degli stru men ti. So pra ni e Con tral ti sdop pia ti si muo‐ 
vo no con trap pun ti sti ca men te crean do un no te vo le im pat to de ter mi‐ 
na to anche dall’in di ca zio ne di na mi ca del ff (Es. 21). Sarà in ve ce pp la
con clu sio ne che avverrà sulla ri pe ti zio ne dell’ul ti ma sil la ba del ter mi‐ 
ne bella can ta ta con in ter val li di set ti me mag gio ri ri spet ti va men te da
con tral ti e so pra ni e con per fet to dia to ni smo. Sem bra che l’au to re vo‐ 
glia dare il senso di un com mia to da una bella im ma gi ne di un qua dro
na tu ra le (Es.22).

67

Il pa pa ve ro

È il se con do testo di que sta Se con da Serie, co sti tui to da una quar ti na
in rima ba cia ta AABB.
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Mu si cal men te Dal la pic co la sce glie la forma del Ca pric cio ed ini zia con
un’in tro du zio ne or che stra le di cui va messo an co ra in evi den za
l’ampio uso dell’in ter val lo di quar ta di scen den te pro po sto fin da su bi‐ 
to dagli ot ta vi ni, se gui ti quasi come un’eco dai cla ri net ti. Il coro dopo
aver espo sto il primo verso Di te mi, per mia fé’, tace per tre bat tu te e
anche dopo aver can ta to il se con do verso Donne, qual’è quel re, non
canta per 11 bat tu te. Non è da esclu de re quan to so stie ne Bruno Za no‐ 
li ni che giu di ca que sto modo di ope ra re come « un sus se guir si di epi‐ 
so di, di “pan nel li” » , uti liz zan do quin di un ter mi ne che ca rat te riz za‐ 
va la scrit tu ra di Ma li pie ro. Ri tie ne in som ma che Dal la pic co la abbia
vo lu to con ciò fare una sorta di « ci ta zio ne » per ren de re omag gio al
Mae stro e fa un’os ser va zio ne giu sta no no stan te le affinità tra i due
va da no ri cer ca te anche e piut to sto nell’uso del mo da li smo che ri cor‐ 
da molto il re cu pe ro della mu si ca ri na sci men ta le di Ma li pie ro e nella
crea zio ne di aree ato na li, pre sen ti in que sta se con da serie, come già
no ta to, con in ter val li di quar ta sia nella me lo dia che nell’ar mo nia e
con scale pen ta to ni che.
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A sua volta il ri chia mo al Ri na sci men to si ri tro va pure nella scel ta
della poe sia gio co sa ri na sci men ta le, am pia men te uti liz za ta da Ma li‐ 
pie ro. D’altra parte Dal la pic co la stes so si sente molto vi ci no a Ma li‐ 
pie ro pro prio per que sta sua fase di spe ri men ta zio ne del lin guag gio
mu si ca le:
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Mi sembrò, in que sta Se con da serie di aver fatto un con si de re vo le
passo in nan zi nella ri cer ca di me stes so e que sta è la ra gio ne per cui
volli de di ca re il la vo ro a G. Fran ce sco Ma li pie ro e con que sta de di ca
espri mer gli gra ti tu di ne per il molto che mi aveva dato .49

Sem pre re la ti va men te al rap por to con Ma li pie ro, vanno però ri por ta ti
i dubbi espres si a que sto pro po si to da Ben Earne, stu dio so di Dal la‐ 
pic co la, che so prat tut to per la prima parte dei Cori fa no ta re come
Ma li pie ro abbia scrit to poca mu si ca per voci non ac com pa gna te. Ipo‐ 
tiz za quin di che il mo del lo sia stato Piz zet ti e in par ti co la re la can zo‐ 
ne La ron di ne, pub bli ca ta nel 1914 . In ef fet ti sap pia mo quan to a
cuore stes se ro al com po si to re par men se il gre go ria no e la vocalità .

71

50

51

In que sto se con do in do vi nel lo dal punto di vista te stua le pre va le
l’omo rit mia e le voci pro ce do no con va lo ri lenti a mo’ di co ra le con
coin ci den za di ac cen ti tra l’una e l’altra. È in te res san te no ta re come
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Es.23

Es.24

Es. 25

sia il primo verso che il se con do, Di te mi, per mia fé’,/ Donne, qual’è
quel re siano can ta ti dai so pra ni e dai con tral ti in ot ta ve (Es. 23, 24),
men tre la ri pro po sta del primo verso si av va le di in ter val li di quar ta
(Es. 25) ade guan do si alla ge ne ra le de sta bi liz za zio ne del cen tro to na le,
come ri le va to am pia men te prima.

Il terzo verso Che non porta co ro na in gio vi nez za con fe ri sce mag gior
vivacità per il di se gno me lo di co e il con trap pun to che si av va le di in‐ 
ter val li di quin ta tra so pra ni e con tral ti (Es. 26). L’ul ti mo verso in ve ce
è de ter mi na to da un senso di mag gio re len tez za anche per i va lo ri rit‐ 
mi ci delle «  mi ni me  » e si chiu de con un lungo vo ca liz zo delle due
voci, apren do la parte fi na le che è una sorta di rie spo si zio ne in linea
con la strut tu ra della fuga. (Es. 27). Il tutto in un con te sto di na mi co di
fff. In chiu su ra, Dal la pic co la ri pren de il se con do verso Donne qual’è
quel re con la stes sa linea me lo di ca per toni in te ri espres sa pre ce den‐ 
te men te per i so pra ni, ma con i con tral ti non più in ot ta va ma in
quin ta adat tan do si al mo da li smo che ca rat te riz za l’in te ra parte.
(Es.28)
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Es.26

Es.27

Es.28

Terza Serie
Nell’edi zio ne delle mu si che di que sta terza serie, pub bli ca ta da Ca rish
nel 1937, prima della par ti tu ra, Dal la pic co la fa ri fe ri men to al ri tro va‐ 
men to del ma no scrit to delle rime di Mi che lan ge lo da parte di Fran ce‐ 
sco del Furia, ri por tan do al cu ne pa ro le dello stes so stu dio so trat te
dalla sua pre sen ta zio ne nell’adu nan za dell’Ac ca de mia della Cru sca del
24 feb bra io 1818. Suc ces si va men te il com po si to re ri fe ri sce di aver
cor re la to il testo poe ti co di Buo nar ro ti, ri por ta to in se con da pa gi na,
con delle note per spie ga re al cu ni vo ca bo li ed espres sio ni ormai de‐ 
sue te nella lin gua mo der na, allo scopo di aiu ta re a com pren de re chia‐ 
ra men te lo spi ri to poe ti co del com po ni men to. An co ra una volta Dal‐ 
la pic co la di mo stra la sua at ten zio ne per il testo ag giun gen do su bi to
dopo tale mo ni to:
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Non pre su mo però con le mie note di met te re in luce la bel lez za della
poe sia di un vero poeta per quei cri ti ci mu si ca li dei quo ti dia ni ad
esem pio, che, all’in do ma ni dell’ese cu zio ne della se con da serie dei
« Cori », im prov vi sa ti si dalla sera alla mat ti na cri ti ci let te ra ri, in ve ce
di at tac car si alla mu si ca si at tac ca ro no al testo, met ten do lo in ri di co ‐
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lo e ci tan do lo come ti pi co esem pio di antimusicalità. Per co sto ro, in
que sta terza serie, un ti to lo come « il Coro degli Zitti » potrà of fri re
ma te ria per far ri de re la gente con qual che trat to di spi ri to, dav ve ro
non trop po dif fi ci le .52

Per quan to ri guar da que sti «  at tac chi  » dei cri ti ci è stata com piu ta
una ri cer ca sul mag gio re quo ti dia no dell’epoca, il «  Cor rie re della
Sera » e su « La Na zio ne ». Nel primo vi è un ar ti co lo del 15 mag gio
1937, fir ma to f.a. [Fran co Ab bia ti], de di ca to alle mu si che con tem po ra‐ 
nee ese gui te al Mag gio Fio ren ti no la sera pre ce den te. In que sto scrit‐ 
to non si riferì in ter mi ni ne ga ti vi. Ci fu solo un pas sag gio in cui Ab‐ 
bia ti disse che era stato un bene che tale con cer to aveva avuto pro‐ 
por zio ni li mi ta te dal mo men to che ap pa ri va prio ri ta rio
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al le na re il pub bli co a una mag gior di me sti chez za con le forme e il
lin guag gio degli au to ri d’oggi; di ten den ze ge ne ri ca men te pre me di ta ‐
te e de fi ni te – al me no per la parte ri guar dan te la mu si ca ita lia na .53

Si ac cen na va quin di ai gio va ni par te ci pan ti: Giu sep pe Ro sa ti, Gof fre‐ 
do Pe tras si e Luigi Dall pic co la e si no mi na va no i ti to li dei brani pre‐ 
sen ta ti che erano ri spet ti va men te: Pre lu dio per or che stra e pia no for te,
Con cer to per or che stra e ap pun to i Cori di Mi che lan ge lo. Nello spe ci fi‐ 
co del la vo ro di Dal la pic co la Ab bia ti an no ta va che l’im pie go del coro
ri sul ta va molto in te res san te per i ri sul ta ti fo ni ci ot te nu ti ma che il di‐ 
fet to mag gio re stava nelle dis so nan ze del Coro degli Zitti che con tra‐ 
sta va no con l’an da men to re go la re delle voci umane.
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Il quo ti dia no fio ren ti no ri por ta va nel nu me ro del mag gio 1937 un ar ti‐ 
co lo senza firma in ti to la to «  Con cer to di mu si ca mo der na al Tea tro
Co mu na le » in cui si dava sem pli ce men te la no ti zia di que sto con cer‐ 
to non di cen do nulla ri guar do i con te nu ti tran ne il fatto che:
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Sarà molto in te res san te co no sce re una serie di com po si zio ni espres ‐
si ve delle at tua li ten den ze mu si ca li, do vu te a mu si ci sti ita lia ni e stra ‐
nie ri che go do no di chia ra ri no man za nel mondo dell’arte .54

Il gior no suc ces si vo lo stes so quo ti dia no ri por ta va il re so con to della
se ra ta in un ar ti co lo in ti to la to «  Il Mag gio Mu si ca le – Il Con cer to di
mu si ca mo der na – Maria di Pie mon te allo spet ta co lo » e fir ma to da
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Ar nal do Bo na ven tu ra. Anche que sta volta non si di ce va nien te di male
re la ti va men te al la vo ro di Dal la pic co la:

Chiu de va no il Con cer to due « Cori » con or che stra di Luigi Dal la pic ‐
co la, scrit ti su testi di Mi che lan gio lo Buo nar ro ti il Gio va ne. Sono ben
di ver si l’uno dall’altro e il primo più ela bo ra to e com pli ca to di ca rat ‐
te re emi nen te men te mo der no, ora vi go ro so e ro bu sto, ora de li ca to e
poe ti co, spe cie in certi brani che il coro canta som mes sa men te, con
trat ti ef fi ca ce men te espres si vi e co lo ri sti ci, con una soa vis si ma chiu ‐
sa e, tutto, ma gi stral men te con dot to, L’altro è più chia ro, più me lo di ‐
co, più fa cil men te ac ces si bi le, di ca rat te re ora mi li ta re sco ora po po ‐
la re sco, pieno di vitalità e di ener gia, abil men te la vo ra to nell’in trec ‐
cio delle varie se zio ni del Coro e pieno d’ef fet to nella chiu sa. En tram ‐
bi i la vo ri at te sta no dell’in ge gno e della va len tia del gio va ne com po si ‐
to re istria no e il se con do è stato cor dial men te ap plau di to .55

Per spie ga re le frasi con tro la cri ti ca di Dal la pic co la nell’in tro du zio ne
alla par ti tu ra di que sta terza serie, torna utile pren de re in con si de ra‐ 
zio ne una sua let te ra ine di ta spe di ta a Ma li pie ro due anni prima l’ese‐ 
cu zio ne del Mag gio fio ren ti no. In que sta epi sto la il com po si to re ri‐ 
por ta va al le ga ti due tra fi let ti trat ti da « La Na zio ne » del 7 apri le 1935
e da « Il nuovo gior na le » dell’8 apri le 1935 che ri por ta va no la no ti zia
dell’ese cu zio ne dei suoi Cori a Santa Ce ci lia, or ga niz za ta dal Sin da ca‐ 
to Na zio na le Fa sci sta. Nel ri por ta re la no ti zia il quo ti dia no fio ren ti no
usava toni po si ti vi:
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Da van ti ad un pub bli co folto ed ele gan te sono state ese gui te mu si che
di Pra tel la, Mon ta ni, Rieti, Toc chi, Dal la pic co la, Go ri ni e Ro sa ti, au to ri
che hanno ri ve la to ot ti me doti mu si ca li ed ec cel len te pre pa ra zio ne
tec ni ca .56

Ugual men te di ca si per il se con do tra fi let to de «  Il nuovo gior na le ».
Tut ta via nella let te ra Dal la pic co la dice che la let tu ra di que ste no ti zie
lo aveva ir ri ta to perché gli pa re va che i due co mu ni ca ti fos se ro stati
ma ni po la ti in re da zio ne.
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A fare de fi ni ti va men te chia rez za sull’at teg gia men to del com po si to re
nei con fron ti della cri ti ca viene in soc cor so un suo ma no scrit to ine di‐ 
to ri sa len te al 1952 e re la ti vo ai Cori di Mi che lan ge lo. In que sto do cu‐ 
men to Dal la pic co la ri cor da un aned do to ca pi ta to gli prima dell’ese cu‐ 
zio ne della terza Serie al Mag gio fio ren ti no del 1937. Egli ri cor da che
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su in vi to del di ret to re d’or che stra Mario Rossi si recò a sen ti re la
prova uf fi cia le e che era sua in ten zio ne re car si prima all’uf fi cio po sta‐ 
le per rin no va re l’iscri zio ne al pe rio di co del tempo l’« Eco della stam‐ 
pa  », dal mo men to che si aspet ta va che l’ese cu zio ne avreb be avuto
pa rec chi ar ti co li. Es sen do in ri tar do si recò prima a tea tro pen san do
di prov ve de re suc ces si va men te all’invio del de na ro per l’iscri zio ne.
Riferì quin di che l’ef fet to po si ti vo che ebbe in lui l’ascol to dell’ese cu‐ 
zio ne gli diede una tale si cu rez za nelle sue capacità com po si ti ve da
poter fare a meno del con di zio na men to che la let tu ra delle cri ti che
avreb be ro po tu to avere su di lui. Ecco al lo ra le sue pa ro le:

Non certo si cu ro di aver crea to un « ca po la vo ro »: no. La mia si cu ‐
rez za era d’altro ge ne re. Era che, fi nal men te, mi sem bra va di aver
espres so me stes so e che, con se guen te men te, il mio la vo ro, aves se
più o meno va lo re, era « in con fon di bi le ». Que sto senso di si cu rez za
fece sì che ri nun ciai a in via re l’as se gno all’ECO DELLA STAM PA e che
quel gior no de ci si di non più leg ge re le cri ti che di cui mi avreb be ro
po tu to ono ra re i quo ti dia ni no stra ni .57

Si trat ta di un aned do to che Dal la pic co la de ci se di sve la re al pub bli co
quin di ci anni dopo l’ese cu zio ne dell’opera e che ci con sen te di ca pi re
di più re la ti va men te al suo at teg gia men to nei con fron ti dei cri ti ci.
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Ve nen do ai testi delle mu si che, per quest’ul ti ma parte Dal la pic co la
scel se que sti due com po ni men ti di Mi che lan ge lo: Il coro degli zitti che
co sti tui sce la scena V, atto I della com me dia Le Ma sche ra te e Il coro
dei lanzi bria chi, quin to in ter me dio alla com me dia di Niccolò Ar ri‐ 
ghet ti. En tram bi sono pre sen ti nel libro di Al lo do li dove così viene ri‐ 
por ta to il primo epi so dio .
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58

Il coro degli zitti 59

Av vez zi a non veder né sol né cielo, 
Usi a non uscir fuor, se non not tur ni, 
E fel tra ti i co tur ni; 
Il crin cinto d’un velo, 
In que sta sber nia im ba cuc ca ti e fitti, 
Ser vim mo un tempo a Plau to e a Te ren zio. 
Noi siam, noi siam gli Zitti, 
Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio.
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Zitti, si len zio, zitti, cheti cheti:  
Zitti, si len zio, zitti, uo mi ni e donne: 
Zitti come co lon ne, 
Come pali pe’ greti, 
In fila in fila, di rit ti di rit ti, 
Vuoi d’Arno o di Mu gnon, Sieve o Bi sen zio. 
Noi siam, noi siam gli Zitti, 
Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio. 
Zitti, si len zio, zitti, pal chi e mura.

Zitti, si len zio, zitti, usci e fi ne stre. 
Qua son venti ba le stre, 
Mala di quei ven tu ra, 
Ch’a scu rar l’al trui vista sta ran ritti. 
Per chi apre bocca qua si stil la as sen zio. 
Noi siam, noi siam gli Zitti 
Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio .60

Nel ren de re mu si cal men te il Coro degli zitti, Dal la pic co la ri ma neg gia
le tre stro fe di otto, nove e sette versi cia scu na ri por ta te sopra, fa‐ 
cen do le di ven ta re tre ot ta ve: la prima cor ri spon de alla prima di Al lo‐ 
do li, men tre la se con da è ot te nu ta in glo ban do il nono verso, Zitti, si‐ 
len zio, zitti, pal chi e mura, dell’ori gi na le se con da con la terza, com po‐ 
sta di sette versi. Ne ri sul ta no quin di le tre se guen ti ot ta ve con sche‐ 
ma rit mi co ABBA CDCD:
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Av vez zi a non veder né sol né cielo, 
Usi a non uscir fuor, se non not tur ni, 
E fel tra ti i co tur ni; 
Il crin cinto d’un velo, 
In que sta sber nia im ba cuc ca ti e fitti, 
Ser vim mo un tempo a Plau to e a Te ren zio. 
Noi siam, noi siam gli Zitti, 
Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio

Zitti, si len zio, zitti, cheti cheti:  
Zitti, si len zio, zitti, uo mi ni e donne: 
Zitti come co lon ne, 
Come pali pe’ greti, 
In fila in fila, di rit ti di rit ti, 
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Vuoi d’Arno o di Mu gnon, Sieve o Bi sen zio. 
Noi siam, noi siam gli Zitti, 
Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio.

Zitti, si len zio, zitti, pal chi e mura. 
Zitti, si len zio, zitti, usci e fi ne stre. 
Qua son venti ba le stre, 
Mala di quei ven tu ra, 
Ch’a scu rar l’al trui vista sta ran ritti. 
Per chi apre bocca qua si stil la as sen zio. 
Noi siam, noi siam gli Zitti 
Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio .61

Nel libro di Al lo do li con ser va to all’Ar chi vio Bon san ti di Fi ren ze sono
an co ra vi si bi li le linee trac cia te dall’au to re e l’an no ta zio ne « Fuga » di
fian co alla se con da ot ta va. La ge ne ra le am bien ta zio ne di que sta terza
parte viene de scrit ta dallo stes so com po si to re:
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Alla serenità della Se con da serie si op po ne bru sca men te Il Coro degli
Zitti, che ini zia la Terza. Il testo è tolto dalla Ve glia Le Ma sche ra te, da
rap pre sen tar si nell’ul ti ma sera di Car ne va le: spet tra le, li vi do. Nulla
più vi si trova della po po la na scher ze vo le bonarietà delle Mal ma ri ta te
e dei Ma lam mo glia ti; nulla più del puro gioco degli Enim mi .62

Si trat ta quin di di un con te sto mu si ca le di ver so ri spet to alle pre ce‐ 
den ti parti ma an co ra più af fa sci nan te tanto che il com po si to re ag‐ 
giun se su bi to dopo:
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Il Coro degli Zitti è la più bella tra le poe sie di Mi che lan ge lo Buo nar ‐
ro ti il Gio va ne è certo uno dei mo men ti degni di nota della poe sia
ita lia na. Nè posso esclu de re che l’idea dei Sei Cori abbia avuto la
prima ori gi ne ap pun to dallo stu dio di que sta poe sia. Tre stro fe di
otto versi cia scu na, con un ri tor nel lo co mu ne pieno di fa sci no: « Noi
siam, noi siam gli Zitti, / Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio » mi
die de ro l’idea di adot ta re la forma della ciac co na, con una fuga nella
stro fa cen tra le .63

La forma mu si ca le scel ta è quel la della ciac co na, vale a dire una danza
di ori gi ne cin que cen te sca brio sa e in tempo ter na rio. La strut tu ra è
de ci sa men te ri go ro sa con una tri par ti zio ne, la « fuga » al cen tro e i
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Es.29

versi 7 e 8 di ogni ot ta va a chiu de re ognu na delle tre parti, quali ri tor‐ 
nel lo mu si cal men te ugua le tutte e tre le volte. Dopo l’in tro du zio ne
stru men ta le ca rat te riz za ta da un lin guag gio quar ta le e molto spes so
cro ma ti co entra il coro per il quale il com po si to re di spo ne que sta an‐ 
no ta zio ne: « Tutto il Coro estre ma men te pp e ben chia ra la di zio ne ».
È cu rio so no ta re che nell’au to gra fo ori gi na le, si rac co man da va il pp,
ma non si di ce va nulla a pro po si to della di zio ne . Que sta di na mi ca
del pp dei primi due versi passerà at tra ver so pa rec chie gra da zio ni:
più pp per il terzo, E fel tra ti i co tur ni; pp e mor mo ra to per i versi 4,5,6,
Il crin cinto d’un velo,/ In que sta sber nia im ba cuc ca ti e fitti,/ Ser vim‐ 
mo un tempo a Plau to ed a Te ren zio; ppp e par la to per i versi 7 e 8, Noi
siam, noi siam gli Zitti / Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio, che
come detto co sti tui sco no il ri tor nel lo di ogni parte. Prima dei ter mi ni
del Si len zio dell’ul ti mo verso l’au to re pre scri ve l’an no ta zio ne un poco
in to na to e sulla -o fi na le un pppp...per den do si. Viene quin di uti liz za ta
un’ampia gamma espres si va che, com bi na ta con un an da men to ri go‐ 
ro sa men te omo rit mi co di tutte le voci, spe cie negli ul ti mi due versi,
porta gra dual men te verso una sorta di de cla ma to. È una ri cer ca tim‐ 
bri ca che tra l’altro rende molto bene l’in ce de re so spet to so degli zitti
nell’at mo sfe ra in quie tan te della notte.
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La linea me lo di ca fa vo ri sce la di zio ne dal mo men to che le voci ri man‐ 
go no sulla stes sa nota anche per più bat tu te pro po nen do ini zial men te
l’ac cor do di Dom (Es. 29) e poi quel lo di Fa, rag giun gen do at tra ver so il
mo vi men to per gradi con giun ti qual che in ter val lo di quar ta o di sesta,
(Es. 30) e chiu den do pro prio con un in ter val lo di quar ta, prima cro‐ 
ma ti co e poi dia to ni co, il verso Paggi, mes sag gi, ostag gi del Si len zio.
(Es.31).
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Es.30

Es.31

Es.32

La fuga cen tra le viene pre ce du ta da un’in tro du zio ne stru men ta le e le
voci del coro as su mo no un an da men to me lo di co più vario come più
varie sono le loro en tra te anche se si resta pur sem pre in una scrit tu‐ 
ra omo rit mi ca con il coro che tende ad in te grar si mag gior men te con
l’or che stra, men tre pre ce den te men te quasi si al ter na va con la stes sa.
In te res san te no ta re lo svi lup po di na mi co che par ten do dal pp del
verso Zitti, si len zio, zitti, cheti cheti ar ri va fino al f mar ca to sul verso
Vuoi d’Arno o di Mu gnon Sieve o Bi sen zio ri pe tu to altre due volte, la
prima molto f dai so pra ni e la se con da ff dai con tral ti e te no ri (Ess.32
e 33), per poi ri tor na re al p con la ri pre sa dei versi zitti, si len zio, zitti,
uo mi ni e donne can ta ti dai te no ri e bassi. (Es.34).
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Es.33

Es.3465

Che fosse im por tan te la resa di na mi ca fu l’au to re stes so a spie gar lo,
pro prio all’ini zio della Fuga.
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In que sto punto in co min cia un lento e gra dua le cre scen do, che deve
con ti nua re per 33 bat tu te e giun ge re al punto cul mi nan te nella cifra
« 14 ». Il piano che segue dev’es se re in te so in senso re la ti vo, dev’es se‐ 
re cioè con si de ra to il prin ci pio di un di mi nuen do, che durerà pure 33
bat tu te. Il « ri tor nel lo » (cifra « 18 ») verrà quin di ese gui to an co ra più
pp della prima volta e dovrà let te ral men te spa ri re .
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Il verso che pre ce de il ri tor nel lo è Vuoi d’Arno o di Mu gnon Sieve o Bi‐ 
sen zio, ri pe tu to la terza volta. La fase del Di mi nuen do è già in corso
da 15 bat tu te e il verso è can ta to in pp. Lo can ta no i so pra ni e i con‐ 
tral ti in per fet ta omo rit mia, con il di se gno me lo di co si mi le alle volte
in cui è stato can ta to pre ce den te men te, con in ter val li di terza per fi‐ 
ni re su una quin ta cro ma ti ca e can ta ta a bocca chiu sa. Se con si de ria‐ 
mo le due bat tu te se guen ti di pausa prima del ri tor nel lo, no tia mo
come l’au to re, pur all’in ter no del pro ces so di na mi co in di ca to abbia
vo lu to quasi crea re uno stac co per av ver ti re che si sta con clu den do
l’epi so dio.
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Es. 35

Nell’ul ti ma parte il coro ri pro po ne l’omo rit mia ini zia le e l’al tret tan to
li nea re me lo dia, con un di na mi smo che tende a di mi nui re dall’ini zia le
pp, fino al ppp par la to. Quan do viene can ta to il verso Per chi apre
bocca qua si stil la as sen zio, che pre ce de il ri tor nel lo, vi è que sta in di‐ 
ca zio ne: pppp sus sur ra to e as so lu ta men te senza tim bro. È l’au to re
stes so a spie ga re tale passo:
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Credo op por tu no a que sto punto chia ri re che, se nel ri tor nel lo mi
sono ser vi to del coro par la to che a poco a poco passa al can ta to, non
l’ho fatto per ra gio ni di comprensibilità delle pa ro le, bensì per ra gio ‐
ni tim bri che: e ciò vale anche mag gior men te per il par la to « as so lu ta ‐
men te senza tim bro » nel verso « Per chi apre bocca qua si stil la as ‐
sen zio » .67

Pro prio la ri cer ca tim bri ca con sen te una mag gio re espressività at tra‐ 
ver so que sta forma di can ta to che ri chia ma lo Spre ch ge sang di Ar nold
Schönberg , vale a dire un modo di can ta re in cui l’in ter pre te rag‐ 
giun ge la nota e la la scia su bi to non te nen do la come ac ca de va nel
canto tra di zio na le. Cer ta men te Dal la pic co la si avvicinerà al lin guag‐ 
gio di Schönberg in modo com piu to nelle opere suc ces si ve, in par ti‐ 
co la re nei Canti di Pri gio nia, ma qui es sen do mu si cal men te già in una
sfera ato na le, no tia mo come anche at tra ver so il testo siano rag giun ti
dei ri sul ta ti espres si vi che poi si muo ve ran no verso quel la so lu zio ne.
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Il coro dei lanzi bria chi
È l’ul ti mo epi so dio co ra le di tutta l’opera, quin to in ter me dio alla com‐ 
me dia di Niccolò Ar ri ghet ti, per il quale Dal la pic co la scel se la forma
mu si ca le della Ga gliar da:
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Il Coro dei Lanzi bria chi (il ti to lo ori gi na le della poe sia è Coro di gio ‐
va ni sca pi glia ti che par to no per la guer ra), scrit to in mo vi men to di
ga gliar da, co sti tui sce l’epi lo go dell’opera com ples si va .69

Nel testo di Fan fa ni il ti to lo ori gi na le del brano è il se guen te: Coro di
gio va ni sca pi glia ti che par to no per la guer ra, ac com pa gna ti da più
lacchè , men tre in Al lo do li i versi por ta no que sto nome: Addio bi sche,
addio oste rie . Dal punto di vista me ra men te lin gui sti co i ri ma neg gia‐ 
men ti di Dal la pic co la sono pa rec chi e per que sto mo ti vo ri por tia mo la
ver sio ne in te gra le che egli aveva letto nel libro pre sen te nella sua
per so na le bi blio te ca:
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Addio, bi sche, addio oste rie, 
Sì dif fi ci li a la sciar: 
Addio, pa trie la stre mie, 
Sì soavi a cal pe star. 
Alla guer ra: andar, andar; 
Per me qui 
Stan za non è; 
Né per me: 
Tu che di’? 
Via pur via, via tutti e tre.

Scam pi glia ti, sven tu ra ti, 
C’è pur forza alfin sfrat tar: 
Più non è uom che ci guati 
Cui noi non ab bia mo a dar. 
Io non ho più che im pe gnar: 
Io non so chi più in ve stir 
E ferir: 
Io non ho  
Frec ce più con che col pir.

Ohimè! ché dadi e carte, 
Stren tu nar, mas sar, top par, 
Alle vac che es se re ‘n parte, 
Pen to li ni rin for zar, 
M’hanno fatto ghep pio far, 
Andar giù, 
Messo a dia cer 
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’N un for zier 
Per mai più 
Non po ter mi ria ver.

An diam via, chè qui la golpe 
Per noi par sem pre ab ba iar: 
Io per me non vo’ le polpe 
Nelle Stin che ancor di sfar. 
Via pur, via: mar ciar, mar ciar. 
Non vo’ ancor 
Mar cir colà, 
Che più qua 
Porri por. 
Via pur, via: la guer ra è là.

Da Fi ren ze in Da ne mar ca 
Ci ha a por tar que sto sti val, 
Ma per men sen tier si varca 
Al soc cor so ir di Casal. 
La Roc cel la ha preso il sal: 
Quel buon Re 
Glie la barbò: 
La domò, 
Sua gran fe, 
Suo valor ne trionfò.

Ma chi sa ch’a tempo nuovo 
Non ci sia me glio in du giar. 
Ti par grave uscir del covo, 
Dimmi ’l vero, eh, buon com par? 
Via pur via, toc car, toc car. 
S’io lo so

Sar piam, sar piam: 
Che ba diam? 
Ohibò!

Siam ra gaz zi o uo mi ni siam?
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Lieti, svel ti, alto! alla via: 
Diam nel corno a ca val car. 
Stam mi al le gra, spada mia, 
Spera aver ti a im bria car 
Af fet tar, sbra nar, spal lar 
Tutto di 
Fia tuo me stier 
E pia cer: 
Sì sì sì: 
Spada mia, quant’hai tu a ber!

I Lacchè 
Addio bi sche, addio oste rie, 
Si dif fi ci li a la sciar. 
Addio, pa trie la stre mie, 
Sì soavi a cal pe star. 
Alla guer ra: andar, andar. 
Uno sca pi glia to 
(che so prav vie ne, par ti ti già gli altri). 
 
Me me schin! ch’ogni mio gruz zo lo, 
Quan to mai seppi ap pro dar, 
Vo due volte e i dadi ruz zo lo, 
Vien la piena e ’l porta al mar. 
D’aspet tar, deh! d’aspet tar 
Anche me 
Fa te mi don. 
Se ben son 
Fante a piè, 
Voi in for car veggo l’ar cion.72

Di tutta que sta se quen za di stro fe, Dal la pic co la scel se la prima, nu‐ 
me ran do la nel suo libro con 1, (dal verso Addio, bi sche, addio oste rie, a
Via, pur via, via tutti a tre); la terza (da Ohimè! ché dadi e carte, a Non
po ter mi ria ver); la set ti ma (da Lieti, svel ti, alto ! alla via, a Spada mia,
quant’hai tu a ber!). Non ci sono do cu men ti o an no ta zio ni dell’au to re
che con sen to no di fare chia rez za sulle ra gio ni della sua scel ta, se
però con trol lia mo ac cu ra ta men te la strut tu ra me tri ca delle stan ze
no tia mo come le stro fe 2 e 8 siano le uni che ad avere un nu me ro di
versi mi no re ri spet to alle altre che sono tutte for ma te da dieci versi,
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ini zia no con una quar ti na in rima al ter na ta e hanno il quin to verso
che ri pren de la rima del pre ce den te. Pre sen ta no quin di un’altra quar‐ 
ti na con rima in cro cia ta per fi ni re con l’ul ti mo verso sem pre in rima
con il set ti mo e l’ot ta vo. Lo sche ma fi na le ri sul ta per tan to es se re il se‐ 
guen te: ABAB B CDDC D.

Al di là di que sta prima se le zio ne sulla base me tri ca, i cri te ri della
scel ta delle stro fe po treb be ro es se re stati de ter mi na ti dalla mag gior
comprensibilità del si gni fi ca to ri por ta to da quel le se le zio na te. Nella
quar ta stro fa si no mi na no le Stin che che erano delle car ce ri fio ren ti‐ 
ne in cui erano rin chiu si i pri gio nie ri per de bi ti, men tre nella suc ces‐ 
si va si fanno dei ri fe ri men ti ala to po no ma sti ca dell’epoca (Fi ren ze,
Da ne mar ca, Casal e Roc cel la) e si parla di un re. Quin di se aves se de ci‐ 
so di in clu de re tali stro fe nel testo da mu si ca re, la gran de cura che il
com po si to re riservò alla comprensibilità dei versi lo avreb be por ta to
a dover dare ul te rio ri spie ga zio ni ai suoi ascol ta to ri re la ti va men te al
testo. Così la stro fa 6 e la 9 ri spet to a quel le scel te in clu do no un tipo
di testo più spe ci fi co, meno ge ne ra le nella sua im po sta zio ne go liar di‐ 
ca: la sesta per l’in tro du zio ne di un in ter lo cu to re ge ne ri co e l’altra
perché in cen tra ta nella fi gu ra dello sca pi glia to che ri ma ne solo quan‐ 
do gli altri sono tutti par ti ti.
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Vi è poi un fatto de ci sa men te ri mar che vo le di at ten zio ne: nel quin to
verso della set ti ma stro fa nel libro ori gi na le ap pa ri va il ter mi ne Af‐ 
fret tar che nello spar ti to mu si ca le Dal la pic co la lo cambiò con Af fet tar.
Fu lo stes so com po si to re a cam bia re vo ca bo lo dal mo men to che nel
testo pos se du to nella sua bi blio te ca all’al tez za di que sto ter mi ne vi è
un aste ri sco se gui to da un punto di do man da e in calce la se guen te
nota:
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que sto er ro re ba lor do, tra man da to si di an to lo gia in an to lo gia, può
esser cor ret to dopo una sem pli ce con sul ta zio ne al ma no scrit to della
Bi blio te ca Ma ru cel lia na!73

Que sta nota au to gra fa ed ine di ta in di ca una volta di più la cura fi lo lo‐ 
gi ca dell’au to re e l’in te res se che ri po ne va nella let tu ra delle fonti.
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Ecco dun que il testo che fu de fi ni ti va men te messo in mu si ca:101

Addio, bi sche, addio oste rie, 
Sì dif fi ci li a la sciar: 
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Addio, pa trie la stre mie, 
Sì soavi a cal pe star. 
Alla guer ra: andar, andar. 
Per me qui 
Stan za non è; 
Né per me: 
Tu che di’? 
Via pur via, via tutti e tre.

Ohimè! ché dadi e carte, 
Stren tu nar, mas sar, top par, 
Alle vac che es se re ‘n parte, 
Pen to li ni rin for zar, 
M’hanno fatto ghep pio far: 
Andar giù, 
Messo a dia cer 
’N un for zier 
Per mai più 
Non po ter mi ria ver.

Lieti, svel ti, alto! alla via: 
Diam nel corno a ca val car. 
Stam mi al le gra, spada mia, 
Spera aver ti a im bria car 
Af fet tar, sbra nar, spal lar 
Tutto di 
Fia tuo me stier 
E pia cer: 
Sì sì sì: 
Spada mia, quant’hai tu a ber! .74

Come ri sul ta, il testo mu si ca to viene com po sto da stro fe di dieci
versi, i primi cin que e l’ul ti mo ot to na ri, molto spes so tron chi, e tra
que sti quat tro versi brevi che se uniti a due a due, come ac ca de nello
svi lup po mu si ca le, danno luogo ad altri due ot to na ri, de ter mi nan do in
que sta pro spet ti va un’ot ta va, non a caso metro della poe sia epica ca‐ 
val le re sca ita lia na. Allo stes so tempo i versi brevi, come giu sta men te
os ser va Sa blich, con tri bui sco no a dare mag gio re varietà alla strut tu ra
me tri ca e ben si pre sta no a ren de re la con ci ta zio ne dei guer rie ri do‐ 
vu ta all’ebrez za  Si rial lac cia all’im po sta zio ne epica anche la forma
mu si ca le adot ta ta che è quel la della Ga gliar da, danza ri na sci men ta le
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Es.36

Es. 37

piut to sto vi go ro sa che ri chie de va un certo sfor zo fi si co poiché ve ni va
ese gui ta con salti e mo vi men ti atle ti ci, quin di pro prio per que sto
adat ta al clima sol da te sco del testo. Con ti nua la tri par ti zio ne che ca‐ 
rat te riz za tutta l’opera con le tre stro fe che cor ri spon do no ad al tret‐ 
tan ti mo men ti mu si ca li: Al le gro ben so ste nu to; Ben scan di to (cifra 45);
Tempo I (cifra 59). Per ri ba di re che le tre serie non deb ba no es se re
con si de ra te in di pen den te men te tra loro, lo stes so au to re ri por ta
nell’« av ver ten za » che in cia scu na delle tre parti che for ma no que sta
terza serie com pa io no temi già espo sti nelle altre due serie. Pre ci sa‐ 
men te alla cifra 35, dove tro via mo il tema della se con da serie, alla 51
con il tema della prima serie e alla 68 dove ri com pa re il tema della
Ciac co na . Quin di in quest’ul ti mo epi so dio l’au to re pro po ne una
sorta di com pen dio di tutta l’opera. L’ini zio è af fi da to all’or che stra che
espo ne un tema ba sa to su un di se gno me lo di co piut to sto rit mi co e
ben mar ca to con una di na mi ca forte. Il coro, for ma to ini zial men te da
soli te no ri e bassi, entra su bi to dopo ri pren den do la me lo dia ini zia le
men tre il gros so dell’or che stra spa ri sce e ri man go no i soli corni in Fa
ad ac com pa gna re. Sono di vi si in due grup pi che pro ce do no per in ter‐ 
val li di terza allo stes so modo dei te no ri e bassi. (Es. 36 e 37).
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L’an da men to delle voci all’ap pa ri re dei so pra ni e con tral ti con ser va
l’omo rit mia ed al cu ne en tra te a ca no ne. Va no ta to che i versi se le zio‐ 
na ti dall’au to re con ten go no una no te vo le quantità di suoni e rime in -
r che danno vita ad al lit te ra zio ni e rime in ter ne e che com bi nan do si
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Es.38

Es.39

con nu me ro se pa ro le tron che con tri bui sco no a ri crea re il clima ro‐ 
boan te e chias so so dei sol da ti ubria chi. La prima quar ti na si chiu de
sul ter mi ne cal pe star ri pe tu to ben due volte a chiu su ra di un cli max
di na mi co sul fff. Il verso se guen te Alla guer ra; andar, andar ri ba di sce
il tono di na mi co in ff e in per fet ta omo rit mia tra tutte le voci (Es. 38)
e so prat tut to all’uni so no, men tre l’or che stra ac com pa gna con i fiati e
corni in con trat tem po. La chiu su ra mette an co ra in evi den za il suono
della con so nan te r dell’ul ti ma sil la ba -dar, che si sta glia in un ac cor do
dia to ni co con la quin ta vuota Fa e il Do cui fa però da con trap po si zio‐ 
ne il Sol can ta to da so pra ni e con tral ti. (Es.39).

Ini zia quin di la se con da parte, « Fuga », di que sto primo epi so dio che
come an ti ci pa to dall’au to re ri pren de i temi della secon da serie dei
cori, pro po sti da so pra ni e con tral ti a di stan za di una quar ta ri cor dan‐ 
do l’esa fo ni smo per il loro pro ce de re a toni in te ri (Es. 40). Vi è pure un
terzo tema, una sorta di con tro sog get to ba sa to su un vo ca liz zo an co‐ 
ra per toni in te ri, per il quale Dal la pic co la in nota (cor ri spon de
all’aste ri sco dell’esem pio) rac co man da di esa ge ra re i co lo ri ti!
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Es. 40

Sono i versi brevi can ta ti in un cre scen do dal f fino al ff del verso Via
pur via, via tutti e tre espo sto omo rit mi ca men te da so pra ni e con tral ti
prima e poi dai te no ri e bassi, con le voci fem mi ni li che ri pro pon go no
in ve ce il tema del vo ca liz zo, il tutto se con do lo stile dello « stret to »
della fuga. All’ini zio del se con do mo men to mu si ca le (il Ben scan di to
alla cifra 45) che coin ci de con la se con da stro fa, ri tro via mo l’am bien‐ 
ta zio ne mu si ca le della se con da serie con ampio uso dell’in ter val lo di
quar ta e del cro ma ti smo. Il se con do verso di que sta stro fa, Stren tu‐ 
nar, mas sar, top par, con la tri pli ce rima in -ar viene can ta to an co ra
omo ri ti mi ca men te da tute le quat tro voci la scia te quasi sole dall’or‐ 
che stra e con una nota dell’au to re che rac co man da di ar ro ta re la
« r ». Que sta os ser va zio ne era pre sen te anche nel ma no scrit to au to‐ 
gra fo, dove re ci ta va però in que sto modo:
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ar ro ta re for te men te la « r »! (quasi Flat ter zun ge) .77

Nell’ori gi na le quin di Dal la pic co la aveva ag giun to il ri fe ri men to ad una
tec ni ca ese cu ti va mu tua ta dagli stru men ti a fiato che con si ste nel far
vi bra re la parte an te rio re della lin gua e que sta era una tec ni ca im pie‐ 
ga ta pure da Schœnberg.
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Se nell’« Av ver ten za » ini zia le Dal la pic co la aveva in di ca to che alla cifra
51 (verso 16) avrem mo ri tro va to i temi della prima serie, va però rav vi‐ 
sa to che qui il lin guag gio è di ven ta to de ci sa men te più ato na le gra zie
al cro ma ti smo, alle linee pen ta fo ni che e alle aper tu re che pre di li go no
in ter val li di quar te e dis so nan ti (Es. 41).
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Ri por tia mo come ul te rio re esem pio dell’uti liz zo delle quar te l’ini zio
della se con da parte, all’in di ca zio ne Ben scan di to sul verso Ohimè! ché
dadi e carte (Es. 42).
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Es.41

Es. 42

Es.43

La terza parte di quest’ul ti mo epi so dio che ini zia alla cifra 57 con l’in‐ 
di ca zio ne Cre sce re gra da ta men te e ri pren de re a poco a poco, è ca rat‐ 
te riz za ta fin dall’ini zio da una mag gior con ci ta zio ne rit mi ca come in‐ 
di ca no i fre quen ti cambi me tri ci che si adat ta no all’in vi to alla rapidità
espres so dai primi due versi: Lieti, svel ti, alto! alla via:/ Diam nel
corno a ca val car. Solo il ter mi ne ca val car si di sten de in tre mi su re che
pas sa no dal 5/8, al 2/8, al 5/8 e poi, ri pe tu to, dal 5/8, al 3/8 e 3/4,
men tre tro via mo linee me lo di che per moto con tra rio tra so pra ni e
resto delle voci e linee pen ta fo ni che.
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Es.44

Es.45

Il quin to verso Af fet tar, sbra nar, spal lar ri pro po ne le rime in ter ne in -
ar che ab bia mo in con tra to anche nelle altre stro fe e che ven go no
messe in forte evi den za dal ritmo in bat te re con cro ma ti smo in Do#
per af fet tar e sbra nar e con una sorta di clu ster per spal lar.
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Il fi na le ini zia con un vo ca liz zo di tutte le voci che, come an ti ci pa to
nell’« Av ver ten za », alla cifra 68 ri pro pon go no il tema del Coro degli
Zitti. Pur es sen do vi l’in di ca zio ne ff vi è co mun que un cre scen do (l’au‐ 
to re in di ca un sem pre più for tis si mo) che porterà quasi a gri da re l’ul ti‐ 
mo verso, Spada mia, quant’hai tu a ber!, can ta to in modo omo rit mi co
e al tempo stes so osti na to con raf for zo di terza per tutte e quat tro le
voci. La con clu sio ne di que sto cli max avverrà nella sil la ba -er, can ta ta
in modo pe ren to rio sugli in ter val li dell’ac cor do di DoM.
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Anche alla fine quin di l’au to re non manca di ri ser va re l’at ten zio ne al
suono della pa ro la come d’altra parte ab bia mo ri le va to in tutta
l’opera. Si è detto di quan to im por tan te fosse un au to re come Mi che‐ 
lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne per l’espressività mu si ca le che Dal la pic‐ 
co la ri cer ca va nei testi della let te ra tu ra. Tut ta via l’at tra zio ne per que ‐
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sto tipo di poe sia tardo ri na sci men ta le, scrit ta per le com me die della
corte me di cea, quin di le ga ta a mo men ti di serenità, si com bi na va
anche con lo stato d’animo del com po si to re che di lì a poco sa reb be
stato tra vol to dall’an go scia per quan to av ve ni va in Ita lia alla fine degli
anni Tren ta. In fat ti la pro mul ga zio ne delle leggi raz zia li avreb be fatto
per de re quel senso di ga iez za e iro nia che tali let tu re sug ge ri va no. Fu
Dal la pic co la stes so a par lar ne nella pri ma ve ra del 1961 in oc ca sio ne
del Fe sti val In ter na zio na le di Mu si ca di Ve ne zia dove ve ni va ese gui ta
la prima parte di que sti Cori. Mario Mes si nis che aveva re dat to il pro‐ 
gram ma aveva messo in evi den za come lo spi ri to di serenità pre sen te
nei Cori non sa reb be più riap par so nelle suc ces si ve opere del mae‐ 
stro che in ef fet ti spiegò come gli even ti sto ri ci aves se ro se gna to in
lui que sto cam bia men to:

Non dico, na tu ral men te, che l’Eu ro pa sia vis su ta in pace fra il 1918 e il
1935� tut ta via solo nell’au tun no del 1935 si ve ri fi ca va quel la de fi ni ti va
rot tu ra dell’equi li brio che, per gradi, ra pi da men te, fa tal men te, avreb ‐
be pro vo ca to la se con da guer ra mon dia le. [...]. Si chiu de va per me, e
senza possibilità di ri tor ni, il mondo della co lo ri ta gaia aned do ti ca,
della se re na spen sie ra tez za; forse anche il pe rio do della gio vi nez za e
con ciò il primo pe rio do della mia attività crea ti va. Bi so gna va tro va re
altra legna in altri bo schi .78

La di chia ra zio ne di Dal la pic co la è molto elo quen te per quan to con‐ 
cer ne lo scon vol gi men to che in lui provocò il fu ne sto even to sto ri co
delle leggi raz zia li. Que ste se gna ro no l’ini zio di nuove tra ver sie per il
com po si to re la cui mo glie era ebrea. Tut ta via egli già in gio va ne età
aveva su bi to la de por ta zio ne as sie me a tutta la fa mi glia al con fi no di
Graz per venti mesi, tra il 1917 e il 1918. Que sto era ac ca du to poiché le
autorità austro- ungariche guar da va no con so spet to le idee ir re den ti‐ 
ste di suo padre, al tempo pre si de del liceo di Pi si no d’Istria. È lo stes‐ 
so mu si ci sta a rac con tar lo in al cu ne pa gi ne au to bio gra fi che in cui
spiegò come nac que ro due opere suc ces si ve ai Cori di Mi che lan ge lo: i
Canti di Pri gio nia e Il Pri gio nie ro . Nello stes so sag gio egli parlò di
come riuscì ad espri me re con la mu si ca dei Canti di Pri gio nia tutta la
sua in di gna zio ne ed an go scia per quan to stava ac ca den do, una sorta
di pro te sta che attuò at tra ver so la mu si ca.
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Se, ado le scen te, avevo tanto sof fer to per il con fi no a Graz, perché mi
sem bra va in giu sto, come po trei de scri ve re il mio stato d’animo in
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quel fa ta le I° set tem bre 1938, ore 17, nell’udire, pro cla ma te dalla voce
del Mus so li ni le de ci sio ni del go ver no fa sci sta? Avrei vo lu to pro te sta ‐
re, ma non ero in ge nuo al punto di non sa pe re che, in un re gi me to ‐
ta li ta rio, il sin go lo è im po ten te. Sol tan to con la mu si ca avrei po tu to
espri me re la mia in di gna zio ne [...] .80

Que ste di chia ra zio ni in di ca no in modo ine qui vo ca bi le come gli anni
im me dia ta men te suc ces si vi alla com po si zio ne dei Cori di Mi che lan‐ 
ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne fos se ro se gna ti per Dal la pic co la dalle in‐ 
quie tu di ni e dalle ansie che con tri bui ro no non poco ad acu tiz za re la
sua sensibilità nei con fron ti del sen ti men to della per di ta della libertà
e della pri gio nia come stan no a di mo stra re opere come i ci ta ti Canti
di Pri gio nia, e i la vo ri suc ces si vi quali Il Pri gio nie ro e i Canti di Li be‐ 
ra zio ne. Per que sto tipo di pro du zio ni oc cor re va no dei testi dallo
spes so re de ci sa men te più dram ma ti co ri spet to a quel li dei Cori che
ap par ten go no ad un pe rio do della vita di Dal la pic co la non così ca ri co
di an go scia. Anche per que sta via i Cori di Mi che lan ge lo ri sul ta no es‐ 
se re un punto di svol ta nella vita del com po si to re, ma lo sono pure se
con si de ra ti nell’ot ti ca del suo per cor so di ma tu ra zio ne ar ti sti ca, no‐ 
no stan te dall’ana li si dell’opera sia emer sa pure una linea evo lu ti va
all’in ter no degli stes si.
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Ab bia mo in fat ti no ta to come da fre quen ti ri chia mi al mo da li smo e alla
po li fo nia ri na sci men ta le in un con te sto pre va len te men te dia to ni co
nella prima Serie si sia pas sa ti pro gres si va men te nelle altre due alla
ri cer ca sem pre più mar ca ta dell’atonalità at tra ver so l’uso del cro ma ti‐ 
smo, le scale pen ta fo ni che e l’ar mo nia quar ta le, fino alla ri cer ca tim‐ 
bri ca dello Spre ch ge sang di Ar nold Schönberg. Da que sto punto di
vista ha ra gio ne Fiam ma Ni co lo di quan do in di ca nel Coro degli Zitti la
parte più si gni fi ca ti va di que sto « punto di svol ta », « im pre scin di bi le
Wen de punkt », come la stes sa stu dio sa ri por ta . È pro prio que sta in‐ 
fat ti la parte in cui di ven ta sem pre più pre mi nen te la ri cer ca
dell’atonalità tanto da ri scon tra re qui anche la pre sen za di serie di
do di ci note.
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Al di là di tali va lu ta zio ni, resta il fatto che in quest’opera tro via mo
con so li da te certe ca rat te ri sti che del modo di ope ra re di Dal la pic co la,
so prat tut to re la ti va men te a com po si zio ni vo ca li. Tra que ste in primo
luogo va ri mar ca ta la gran de con si de ra zio ne che egli ri ser va va al
testo da mu si ca re. Si è già messo in ri lie vo tra le prime pa gi ne di que‐
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sto sag gio la co no scen za pro fon da della let te ra tu ra da parte del com‐ 
po si to re all’in ter no della quale sa pe va muo ver si con av ve du ta ac cor‐ 
tez za ri por tan do all’at ten zio ne au to ri anche non co no sciu tis si mi. Ma
oltre a que sta com pe ten za è emer so nell’ana li si che egli trat ta va con
ri go re fi lo lo gi co i versi che com po ne va no i testi messi in mu si ca.

Ri cor dia mo come em ble ma ti ca la so sti tu zio ne ope ra ta dallo stes so
au to re del ter mi ne Af fret tar nel testo dei Lanzi bria chi, con il più cor‐ 
ret to Af fet tar. Nella nota con cui spie ga va la sua cor re zio ne il com po‐ 
si to re di ce va che era stata suf fi cien te un’at ten ta con sul ta zio ne del
ma no scrit to con te nu to alla Bi blio te ca Ma ru cel lia na. Un’ope ra zio ne
sem pli ce quin di, ma ti pi ca dei fi lo lo gi più che dei li bret ti sti o dei
com po si to ri. Tutto ciò no no stan te l’au to re stes so ri co nob be in una
nota au to bio gra fi ca di al cu ni anni dopo re la ti va a que sto la vo ro di
aver sem pre cer ca to di
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crea re delle forme mu si ca li che po tes se ro esi ste re « da sé”, senza che
il testo do ves se ar gi nar ne il li be ro svi lup po .82

Una sorta di com pe ne tra zio ne per fet ta men te riu sci ta in cui la mu si ca
espri me va la potenzialità espres si va del testo che a sua volta aveva
una por ta ta in no va ti va da ri cer car si nel con te sto delle com me die car‐ 
na cia le sche di fine Cin que cen to e ini zio Sei cen to. In fat ti tale am bien‐ 
ta zio ne spie ga il fatto che nei testi dei Cori fos se ro con te nu ti ter mi ni
presi da un lin guag gio co lo ri to e anche un po’ la sci vo. Un esem pio per
tutti oltre ai doppi sensi lin gui sti ci, l’uti liz zo di ter mi ni come min‐ 
chion, che sa reb be ro ri sul ta ti as so lu ta men te in con ce pi bi li nel con te‐ 
sto li bret ti sti co del Me lo dram ma dell’Ot to cen to. E sem pre a pro po si‐
to del Me lo dram ma Dal la pic co la dimostrò con quest’opera di con fer‐ 
ma re le sue ri ser ve nei con fron ti del ruolo del can tan te so li sta e pro‐ 
ta go ni sta as so lu to delle scene. Molto elo quen te sotto que sto aspet to
è la frase che il com po si to re scris se re la ti va men te al suo di sgu sto nei
con fron ti dei « soli » delle pri me don ne e dei te no ri cui ab bia mo già
fatto ri fe ri men to .
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L’av ver sio ne di Dal la pic co la fu ri vol ta ad un modo di can ta re che se
ben ri flet tia mo è con ti nua to per tutto il corso del se co lo scor so, ar ri‐ 
van do gra zie anche all’im pie go mas sic cio dei mezzi me dia ti ci, fino ai
no stri gior ni. In que sto at teg gia men to di ri pul sa Dal la pic co la rivelò
un sen ti re este ti co molto vi ci no al più ra di ca le in no va to re tra gli ap ‐
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par te nen ti alla Ge ne ra zio ne dell’Ot tan ta: Ma li pie ro, al quale non a
caso la se con da Serie fu de di ca ta. In ef fet ti se con quest’opera Dal la‐ 
pic co la portò a com pi men to le pre mes se sti li sti che in di ca te dalla Ge‐ 
ne ra zio ne dell’Ot tan ta nel campo vo ca le e che ab bia mo ac cet ta to di
chia ma re «  neo ma dri ga li ste  », tra i suoi il lu stri pre de ces so ri è
senz’altro a Ma li pie ro che Dal la pic co la si sen ti va più vi ci no. La let te ra
ine di ta in cui l’al lo ra gio va ne com po si to re uf fi cial men te chie se al
com po si to re ve ne zia no di ac cet ta re que sta de di ca è da ta ta 7 giu gno
1935. Un do cu men to im por tan te che con sen te di ca pi re come que sti
Cori di Mi che lan ge lo rap pre sen tas se ro per Dal la pic co la il com pi men‐ 
to di pro get ti in tra pre si da lungo tempo:

Mi li mi to a dirle che le mie opere re cen ti – e anche quel le a cui at ‐
ten do ades so – sono il frut to che va ma tu ran do si di vec chi vec chi
pro get ti. I Cori (sei in tutto) che fra qual che mese avrò ri sol ti sono
me di ta ti len ta men te ma con ti nua men te da tre anni. Quel lo che vado
me di tan do ora – il tea tro e l’opera pu ra men te stru men ta le – verrà
poi. Non so quan do. Sento che devo avere pa zien za e la vo ra re ed es ‐
se re sem pre più se ve ro con me stes so. Sol tan to la vo ran do molto an ‐
co ra – lo sento – potrò con qui sta re la libertà. [...] Visto che Ella ama
la se con da serie dei miei Cori ne vuol ac cet ta re la de di ca? Si tratterà
forse di una de di ca un po’ « pla to ni ca »; ma forse i tempi mu te ran ‐
no .84

Altre let te re che Dal la pic co la scris se a Ma li pie ro in que gli anni Tren ta
ci con sen to no di co glie re l’im por tan za che tale com po si zio ne ebbe
per l’au to re. Un anno dopo, nella let te ra a Ma li pie ro del 9 lu glio 1936
Dal la pic co la an nun cia va la con clu sio ne della terza serie dei Cori di
Mi che lan ge lo e in di ca va con que ste pa ro le quan to l’opera lo aves se
im pe gna to:
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[...] de si de ra vo co mu ni car Le che la III serie dei « Cori di Mi che lan ge ‐
lo jun. » (e con ciò la mia opera più vasta) è com piu ta. Ieri sera ho ti ‐
ra to il più im por tan te so spi ro di sol lie vo della mia vita .85

Un la vo ro in ten so che una volta con clu so non trovò un fa ci le per cor‐ 
so per ar ri va re alla pub bli ca zio ne. Lo ri ve la no an co ra altre epi sto le
ine di te che Dal la pic co la inviò a Ma li pie ro negli stes si anni. Un primo
ac cen no lo tro via mo nella let te ra del 4 di cem bre 1935 in cui Dal la pic‐ 
co la rivelò a Ma li pie ro che la casa edi tri ce Ca rish aveva preso in con ‐
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si de ra zio ne la possibilità di pub bli ca re l’opera a con di zio ne che ci fos‐ 
se ro state tre rap pre sen ta zio ni della stes sa. Es sen do se ne pro cu ra te
due, Dal la pic co la chie se a Ma li pie ro di in ter ce de re pres so l’E.I.A.R.
di To ri no per la terza.

86

Con me nes su na novità. Dopo il ri fiu to della Casa Ri cor di per ciò che
ri guar da la pub bli ca zio ne della se con da serie dei « Cori di Mi che lan ‐
ge lo Jun. » mi sono ri vol to ai Ca rish. Que sti sono di spo sti a pub bli ca ‐
re la par ti tu ra dopo la terza ese cu zio ne. Una ese cu zio ne sem bra as ‐
si cu ra ta per il mese di feb bra io alla Radio di Praga; un’altra spero di
riu sci re a strap par la a Roma; ora sono ab ba stan za ben ap pog gia to
pres so l’EIAR di To ri no e anche Gatti  stes so se ne interesserà. Non
so in quali rap por ti Ella sia con l’or ga niz za zio ne della Radio di To ri no:
posso chie der Le un rigo di rac co man da zio ne se ciò non è im pos si bi le
per Lei per altre ra gio ni? .

87

88

La possibilità di ot te ne re un’ese cu zio ne pres so l’E.I.A.R. non era sem‐ 
pli ce come ri sul ta in un’altra let te ra suc ces si va, del 14 ot to bre 1936 in
cui si ri ve la come era ne ces sa rio pro cu rar si delle «  rac co man da zio‐ 
ni » se si vo le va ve de re ese gui ta la pro pria opera. Quin di il com po si‐ 
to re ribadì la sua ri chie sta a Ma li pie ro nella let te ra ine di ta suc ces si va
del 14 ot to bre 1936 in que sti ter mi ni molto schiet ti:
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Le scri vo oggi per darle una sec ca tu ra. Se la sec ca tu ra sarà tropo
gros sa non abbia alcun scru po lo a dirmi di no: non me ne avrò a male
per que sto. Si trat ta dell’E.I.A.R., al so li to. E.I.A.R., cioè È In di spen sa ‐
bi le Avere Rac co man da zio ni, come di co no a To ri no e al tro ve. [...] Ri ‐
vol ger mi io stes so all’E.I.A.R. non posso, per ra gio ni di dignità, come
Ella fa cil men te com pren de. Ep pu re sa reb be mio de si de rio di veder
in clu so fi nal men te il mio nome nei pro gram mi del Tea tro di To ri no. E
par ti co lar men te cara mi sa reb be la in clu sio ne in un con cer to di quel ‐
la Se con da Serie dei Cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne che
de di cai a Lei dopo la III Ras se gna Na zio na le del Sin da ca to . Il pezzo
dura otto mi nu ti e mezzo ed è scrit to per pic co lo coro di 12 per so ne
(donne) e 17 stru men ti. Sa reb be pos si bi le che Ella scri ves se di ret ta ‐
men te al Dott. Coc chet ti per rac co man dar ne l’ese cu zio ne? .

89

90

Le ul ti me due Serie dei cori fu ro no poi in clu se da La bro ca nel con‐ 
cer to mo der no du ran te il Con gres so del Mag gio Mu si ca le fio ren ti no
del 1937 e que sta è sto ria nota.
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Mi che lan ge lo, nac que a Fi ren ze nel 1568 e studiò all’Università di Pisa dove
co nob be pure Ga li lei. Dopo gli studi rientrò nella città na ta le, in cui era già
co no sciu to come poeta e let te ra to e nel 1589 fu am mes so all’Ac ca de mia
della Cru sca col nome: L’Im pa sta to. Qui riuscì a ri co pri re ca ri che im por tan ti
come il com pi to di scri ve re le 160 pa ro le del Vo ca bo la rio della Cru sca tra
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« Ara be sco » e « Ascen de re ». Frequentò la corte dei Me di ci dove ot ten ne
com mis sio ni poe ti che come quan do in oc ca sio ne delle nozze di Co si mo,
prin ci pe ere di ta rio, gli fu af fi da to di scri ve re la com me dia Il giu di zio di Pa ri‐ 
de. Gli ven ne ro con fe ri ti anche in ca ri chi isti tu zio na li. Morì nel 1647. (Per
que ste no ti zie bio gra fi che: Gio van na Maria MA SE RA, Mi che lan ge lo Buo nar‐ 
ro ti il gio va ne, To ri no, R. Università di To ri no, Fondo di studi Parini- Chirio,
1941, p. 1 sg. e Janie COLE, A muse of music in early ba ro que Florence- Poetry
of Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne, Fi ren ze, Leo S. Ol sch ki, 2007). Nella
sua pro du zio ne poe ti ca sono vi si bi li i segni di Pe trar ca e del pe trar chi smo
(il lu mi nan te il la vo ro com piu to da Janie Cole che mette in evi den za nu me ro‐ 
si topoi pe trar chi sti in al cu ni so net ti e altri com po ni men ti. Si veda Janie
COLE, op. cit., p. 44-49).

28 Si veda: Gio van na Maria MA SE RA, Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il gio va ne, To‐ 
ri no, R. Università di To ri no, Fondo di studi Parini- Chirio, 1941, p. 43.

29 Si veda Janie Cole, A muse of music in early baroque Florence-  the Po etry
of Michelan gelo Buonar roti il Giovane, Firenze, Leo S. Olschki, 2007, in par ti‐ 
c ol are p. 111-116 e p. 207-243.

30 A que sto pro po si to utile si ri ve la la let tu ra di An ge lo So ler ti, Gli al bo ri del
me lo dram ma, Mi la no, San dron, 1904, vol. I, e An ge lo So ler ti, Le ori gi ni del
melodramma- Testimonianze dei con tem po ra nei, To ri no, Bocca, 1904. In par‐ 
ti co la re nel primo vo lu me ci ta to, a pa gi na 13, So ler ti di mo stra come la fa vo la
pa sto ra le si pre stas se alla mu si ca sia per la strut tu ra me tri ca (en de ca sil la bi
al ter na ti a set te na ri), ma anche perché era un ge ne re nuovo, quin di svin co‐ 
la to dalle re go le ari sto te li che.

31 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM p. 375.

32 Ser gio SA BLICH, Luigi Dal la pic co la: un mu si ci sta eu ro peo, Pa ler mo,
L’Epos, 2004, p. 59.

33 Pie tro FAN FA NI, Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il
gio va ne, al cu ne delle quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi‐ 
ren ze, Fe li ce Le Mon nier, 1863, p. IV e nella stes sa pa gi na in nota ri por ta:
« Circa a que sto co di ce ed alle cose cui esso con tie ne, ve da si una le zio ne del
Del Furia, mio ono ran do pre ces so re nell’uf fi cio di Bi blio te ca rio ma ru cel lia‐ 
no, la qual si legge nel vol. II degli Atti dell’Ac ca de mia della Cru sca ».

34 Così lo ri por ta il testo di Pie tro FAN FA NI, Opere varie in versi ed in prosa
di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne, al cu ne delle quali non mai stam pa te,
rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi ren ze, Fe li ce Le Mon nier, 1863, p. 299-301. Qui il
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ti to lo com ple to è: Donne Mal ma ri ta te, le quali ven go no ac com pa gna te da
al cu ni staf fie ri.

35 Luigi DAL LA PIC CO LA, Prima serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne, Ciac co na e Ga gliar da per voci miste e gran de or che stra, Mi la no, Ca‐ 
rish, 1936, p. 3. Si nota una per fet ta coin ci den za tra il testo poe ti co ri por ta to
nella par ti tu ra e quel lo del libro di Al lo do li da cui è stato preso.

36 Questa ripetitività rit m ica è stata messa in rilievo pure da Vir gilio Bern‐
ar doni. Si veda Vir gilio BERN AR DONI, « Dal lap ic cola e le radici della coralità
nove cen tesca », in Fiamma NICOLODI (a cura di), Luigi Dal lap ic cola nel suo
secolo- Atti del Con ve gno in ternazionale Firenze, 10-12 dicembre 2004,
Firenze, Leo S. Olschki, 2007, p. 81-100. Bern ar doni ri pren dendo un as petto
messo in evid enza da Brown Rose mary, nel seguente ar ti colo: «  La sper i‐ 
mentazione rit m ica in Dal lap ic cola tra libertà e de term inazione », in Riv ista
itali ana di mu si co lo gia, vol.XIII, n. 1, Firenze, Olschki, 1978, p. 142-175, in‐ 
dicava questo come un as petto fon da mentale dell’elaborazione del lin guag‐ 
gio del com pos itore che presenterà le medesime car at ter istiche anche nella
maturità.

37 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 378.

38 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 376.

39 Nel testo di Fan fani costituis cono l’«  In ter me dio quarto ad una com‐ 
media di Niccolò Ar righetti » e si trovano alle pa gine 301-302.

40 Luigi DAL LAP IC COLA, Prima serie dei cori di Michelan gelo Buonar roti il
Giovane, Ciac cona e Gagliarda per voci miste e grande or ches tra, Mil ano,
Carish, 1936, p.3. Vi è coin ci den za tra que sto testo e quel lo ri por ta to nel
libro di Al lo do li da cui fu trat to, tran ne che ai versi 1,3,14, dove nel testo ori‐ 
gi na le com pa re una vir go la che qui non c’è.

41 Bruno ZA NO LI NI, Luigi Dallapiccola- La con qui sta di un lin guag gio (1928-
2941), Pa do va, Za ni bon, 1974, p. 30.

42 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 376.

43 Luigi DAL LA PIC CO LA, Se con da serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne, Ciac co na e Ga gliar da per voci miste e gran de or che stra, Mi la no, Ca‐ 
rish, 1936, p. 2. Il testo è iden ti co a quel lo con te nu to nel vo lu me: Pie tro
FAN FA NI, Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il gio va ne, al‐ 
cu ne delle quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi ren ze, Fe li ce
Le Mon nier, 1863, p. 396.
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44 Luigi DAL LA PIC CO LA, Se con da serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne, Ciac co na e Ga gliar da per voci miste e gran de or che stra, Mi la no, Ca‐ 
rish, 1936, p. 2. Testo iden ti co a quel lo con te nu to nel vo lu me Pie tro FAN FA‐ 
NI, Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il gio va ne, op. cit., p.
397.

45 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 377.

46 Ibi dem.

47 Tutti gli esem pi se guen ti a par ti re da que sto re la ti vi alla Se con da Serie
sono trat ti da Luigi DAL LA PIC CO LA, Se con da serie dei cori di Mi che lan ge lo
Buo nar ro ti il Gio va ne, Ciac co na e Ga gliar da per voci miste e gran de or che‐ 
stra, Mi la no, Ca rish, 1936 (con ces sio ne Bi blio te ca del mo nu men to na zio na le
di Pra glia PD).

48 Bruno ZA NO LI NI, Luigi Dallapiccola- La con qui sta di un lin guag gio (1928-
1941), Pa do va, Za ni bon, 1974, p. 51.

49 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 378.

50 Ben EARNE, Luigi Dal lap ic cola and Mu sical mod ern ism in Fas cist Italy,
Cam bridge, Cam bridge Uni ver sity press, 2013, p. 90.

51 È dello stesso av viso Piero Santi. Si veda Piero SANTI, « Dal lap ic cola e la
cul tura mu sicale itali ana del primo Nove cento  », p. 89-100, in Mila DE
SANTIS (a cura di), Dallapiccola- Letture e prospettive- Atti del Con ve gno In‐ 
ternazionale di Studi (Empoli- Firenze, 16-19 febbraio 1995), Lucca, Ri‐ 
cordi,1997.

52 Luigi DAL LA PIC CO LA, Terza serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne (ciac co na e ga gliar da): per voci miste e gran de or che stra (1935-1936),
Mi la no, Ca rish, 1937, p. 2. (Con ces sa gen til men te da Bi blio te ca del mo nu‐ 
men to na zio na le di Pra glia PD).

53 Fran co AB BIA TI, «  Le mu si che con tem po ra nee al Mag gio fio ren ti no  »,
Cor rie re della Sera, 15 mag gio 1937, anno XV, p. 5.

54 « Con cer to di mu si ca mo der na al Tea tro Co mu na le », in La Na zio ne, anno
LXXIX, n°114, p. 3

55 Ar nal do BO NA VEN TU RA, «  Il Mag gio Musicale- Il Con cer to di mu si ca
moderna- Maria di Pie mon te allo spet ta co lo », in La Na zio ne, anno LXXIX, n°
115, p. 5.

56 « L’ul ti mo Con cer to della Ras se gna del Sin da ca to Mu si ci sti », in La Na‐ 
zio ne, Anno XIII, N° 54, 7 apri le 1935, p. 5, poi in « Let te ra di Dal la pic co la a
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Ma li pie ro del 10 apri le 1935 », in « Isti tu to per la Mu si ca, Fon da zio ne Gior gio
Cini », Ve ne zia, Fondo Ma li pie ro.

57 Luigi DAL LA PIC CO LA, Nota au to bio gra fi ca sulla terza serie dei Cori di Mi‐ 
che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne. Si trat ta di un dat ti lo scrit to non fir ma to
con cor re zio ni au to gra fe: LV.13, in «  Ar chi vio Con tem po ra neo Ales san dro
Bon san ti. Ga bi net to G. P. Vieus seux » (ACGV), Fi ren ze, Fondo Dal la pic co la.

58 Nel testo di Fan fa ni il brano co sti tui sce la scena V, atto I della com me dia
Le Ma sche ra te ed è in ti to la to: Il Si len zio ta cen te e coro degli zitti. Cfr. Opere
varie in versi ed in prosa di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne, al cu ne delle
quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi ren ze, Fe li ce Le Mon‐ 
nier, 1863, p. 127.

59 Nella tra di zio ne gli Zitti erano delle ma sche re che, ar ma te, pat tu glia va no
di notte al se gui to del Si len zio.

60 Le più belle pa gi ne dei poeti bur le schi del Sei cen to scel te da Et to re Al lo do li,
coll. da Ugo Ojet ti, Tre ves, Mi la no, 1925, p. 103

61 Luigi DAL LA PIC CO LA, Terza serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne, Ciac co na e Ga gliar da per voci miste e gran de or che stra, Mi la no, Ca‐ 
rish, 1937, p. 2 (Con ces sa gen til men te dalla Bi blio te ca del mo nu men to na zio‐ 
na le di Pra glia PD).

62 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 378

63 Ibidem.

64 Nota dell’autore: «  Tutto il Coro es trema mente pp e mor m orato  ». Si
veda: Luigi DAL LAP IC COLA, Terza serie dei Cori di Michelan gelo Buonar roti
il Giovane, I, Ciac cona (Il Coro degli Zitti) auto grafo, 1936, in « Archi vio Con‐ 
tem por aneo A. Bonsanti. Gabin etto G. P. Vieus seux » (ACGV), Firenze, Fondo
Dal lap ic cola.

65 L’as terisco ri chiama una nota a p. 11 che rac coman dava di tenere la « voce
pi ut tosto bassa »: Luigi DAL LAP IC COLA, Terza serie dei cori di Michelan gelo
Buonar roti il Giovane (ciac cona e gagliarda): per voci miste e grande or ches‐ 
tra (1935-1936), Mil ano, Carish, 1937, p. 11. (Bib li oteca del monu mento
nazionale di Praglia PD).

66 Luigi DAL LAP IC COLA, Terza serie dei cori di Michelan gelo Buonar roti il
Giovane (ciac cona e gagliarda): per voci miste e grande or ches tra (1935-1936),
Mil ano, Carish, 1937, p. 15. (Con ces sa gen til men te da Bi blio te ca del mo nu‐ 
men to na zio na le di Pra glia PD).
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67 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 378,
379.

68 Cfr. Bruno ZA NO LI NI, Luigi Dallapiccola- La con qui sta di un lin guag gio
(1928-1941), op.cit., p. 56.

69 Luigi DAL LAP IC COLA, « Prime com pos iz ioni cor ali (1961) », in PM, p. 379.

70 Cfr. Pie tro FAN FA NI, Opere varie in versi ed in prosa di M. A. Buo nar ro ti il
gio va ne, al cu ne delle quali non mai stam pa te, rac col te da Pie tro Fan fa ni, Fi‐ 
ren ze, Fe li ce Le Mon nier, 1863, p. 302.

71 Le più belle pa gi ne dei poeti bur le schi del Sei cen to, scel te da Et to re Al lo do‐ 
li, coll. dir. da Ugo Ojet ti, Tre ves, Mi la no, 1925, p. 108

72 Le più belle pa gi ne dei poeti bur le schi del Sei cen to, scel te da Et to re Al lo do‐ 
li, coll. dir. da Ugo Ojet ti, Tre ves, Mi la no, 1925, pp. 108-110.

73 Le più belle pa gi ne dei poeti bur le schi del Sei cen to, scel te da Et to re Al lo do‐ 
li, coll. dir. da Ugo Ojet ti, Tre ves, Mi la no, 1925, p. 110.

74 Luigi DAL LA PIC CO LA, Terza serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne (ciac co na e ga gliar da): per voci miste e gran de or che stra (1935-1936),
Mi la no, Ca rish, 1937, p. 2. (Con ces sa gen til men te da Bi blio te ca del mo nu‐ 
men to na zio na le di Pra glia PD).

75 Ser gio SA BLICH, Luigi Dal la pic co la: un mu si ci sta eu ro peo, Pa ler mo,
L’Epos, 2004, p. 64.

76 Si veda Luigi DAL LA PIC CO LA, Terza serie dei cori di Mi che lan ge lo Buo‐ 
nar ro ti il Gio va ne (ciac co na e ga gliar da): per voci miste e gran de or che stra
(1935-1936), Mi la no, Ca rish, 1937, p. 3.

77 Luigi DAL LA PIC COLA, Terza serie dei Cori di Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il
Gio va ne I. Ciac co na (Il Coro degli Zitti) au to gra fo, 1936, in « Ar chi vio Con‐ 
tem po ra neo Ales san dro Bon san ti. Ga bi net to G. P. Vieus seux  » (ACGV), Fi‐ 
ren ze, Fondo Dal la pic co la, p. 16.

78 Luigi DAL LA PIC CO LA,« Prime com po si zio ni co ra li (1961) », PM, p. 380,381.

79 Luigi DAL LA PIC CO LA , « Ge ne si dei “Canti di Pri gio nia” e del “Pri gio nie‐ 
ro” (1950-1953) », PM, p. 400.

80 Luigi DAL LA PIC CO LA, « Ge ne si dei “Canti di Pri gio nia” », op. cit., p. 407-
408.

81 Fiam ma NI CO LO DI, « Nota », PM, p. 6.
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82 Luigi DAL LA PIC CO LA, Nota au to bio gra fi ca sulla terza serie dei Cori di
Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne, 1952 Si trat ta di un dat ti lo scrit to non
fir ma to con cor re zio ni au to gra fe, LV.13, in « Ar chi vio Con tem po ra neo Ales‐ 
san dro Bon san ti. Ga bi net to G. P. Vieus seux » (ACGV), Fi ren ze, Fondo Dal la‐ 
pic co la.

83 Si veda Luigi DAL LA PIC CO LA, «  Prime com po si zio ni co ra li  », in PM, p.
372 e 373.

84 Let te ra di Dal la pic co la a Ma li pie ro del 7 giu gno 1935, « Isti tu to per la Mu‐ 
si ca, Fon da zio ne Gior gio Cini », Ve ne zia, Fondo Ma li pie ro.

85 Let te ra di Dal la pic co la a Ma li pie ro del 9 lu glio 1936, in «  Isti tu to per la
Mu si ca, Fon da zio ne Gior gio Cini », Ve ne zia, Fondo Ma li pie ro.

86 E.I.A.R. (Ente Ita lia no per le Au di zio ni Ra dio fo ni che) società co sti tui ta con
R.D. del 17/11/1927 n. 2207.

87 Guido Mag gio ri no (Maria) Gatti, (Chie ti 1892-1973), fu una delle più im‐ 
por tan ti fi gu re della cri ti ca mu si ca le del No ve cen to. Tra le altre attività in
que sto campo va ri cor da to che fondò nel 1920 la ri vi sta men si le Il Pia no for‐
te, pub bli ca ta fino al 1927, quan do diventò La Ras se gna mu si ca le.

88 Let te ra di Dal la pic co la a Ma li pie ro del 4 di cem bre 1935, in « Isti tu to per
la Mu si ca, Fon da zio ne Gior gio Cini », Ve ne zia, fondo Ma li pie ro.

89 Dal la pic co la si ri fe ri sce al con cer to fi na le della Terza Ras se gna di Mu si ca
Con tem po ra nea te nu to a Roma il 6 apri le 1935 e or ga niz za to dal Sin da ca to
Na zio na le Fa sci sta dei Mu si ci sti sotto la di re zio ne di Mario Rossi.

90 Let te ra da Dal la pic co la a Ma li pie ro da Fi ren ze del 14 ot to bre 1936, in
« Isti tu to per la Mu si ca, Fon da zio ne Gior gio Cini », Ve ne zia, Fondo Ma li pie‐ 
ro.

91 Luigi Dal lap ic cola, « Prime com pos iz ioni cor ali », PM, p. 378.

92 Luigi DAL LA PIC CO LA, Nota au to bio gra fi ca sulla terza serie dei Cori di
Mi che lan ge lo Buo nar ro ti il Gio va ne. Si trat ta di un dat ti lo scrit to non fir ma to
con cor re zio ni au to gra fe, LV.13, in «  Ar chi vio Con tem po ra neo Ales san dro
Bon san ti. Ga bi net to G.P. Vieus seux » (ACGV), Fi ren ze, Fondo Dal la pic co la.

RÉSUMÉS
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Italiano
Il pre sen te ar ti co lo pren de in esame le Tre Serie dei Cori di Mi che lan ge lo
Buo nar ro ti il Gio va ne di Luigi Dal la pic co la, opera com po sta tra il 1932 e il
1936 che ha rap pre sen ta to un mo men to cru cia le nell’evo lu zio ne ar ti sti ca e
del lin guag gio mu si ca le del com po si to re. Nel la vo ro cri ti co si è pri vi le gia to
in modo par ti co la re lo stu dio del rap por to tra il testo e la mu si ca che è sem‐ 
pre stato a cuore a Luigi Dal la pic co la, mu si ci sta ge nia le e ap pas sio na to co‐ 
no sci to re della let te ra tu ra non solo ita lia na. Per l'in te ro sag gio, utile si è ri‐ 
ve la ta la con sul ta zio ne di al cu ni do cu men ti ine di ti.

English
This art icle looks into the three parts of Luigi Dal lap ic cola's Choirs of
Michelan gelo Buonar roti the Younger, the work com posed between 1932
and 1936, rep res ent ing a cru cial mo ment in the artistic evol u tion of the
com poser and in the de vel op ment of his music lan guage. In this crit ical
essay the study of the re la tion ship between the lyr ics and the music has
been em phas ised, since this fact has al ways been of great in terest to Luigi
Dal lap ic cola, a bril liant mu si cian and a pas sion ate ex pert on lit er at ure, not
only the Italian one. For this art icle con sult ing some un pub lished doc u‐ 
ments turned out to be of use.
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