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JLLUSTRAZIONE

DELLA SINFONIA
ALL A T I! AG ED! A

STBC GillSK K
DEL MAESTHO

G. MEYERBEER.

Fu lungamente disputato tra gli eruditi se le commedie

e le tragedie greche e latine si rappresentassero con musica

in tutto, o in parte. La perdita dei libri di M. Varrone, di

Svetonio Tranquillo, di Giuba re di Mauritania, e di altri,

ove si trattava ex professo delle rappresentazioni sceniche,

non lascia ai curiosi altre fonti che quelle indirette di alcuni

grammatici, ed altri. G. B. Doni scrisse due lezioni acca-

demiche su questo argomento nel 1624, con molto corredo

di erudizione, e di ingegnose congetture, onde s' inferisce

che si cantassero solamente in parte, e segnatamente i cori

ed i cantici cioe i soliloquj. II Mattel, traduttore de' Salmi

,

sostiene Vopinione che le tragedie venissero interamente

cantate, ed anche col recitativo e V aria. Ma il dottissimo

P. Martini, nella sua mirabile Storia delta musica, rimane

dubbioso circa al cantarsi i diverbj ossia i ragionamenti a
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vicenda. Ed osserva che le testimonialize recate dal Do-

ni si riferiscono solamente alle commcdie latine , laonde

non si esclude che si cantassero anche i diverbj cosi

nolle tragedie latine , come nelle commedie e tragcdie

greche.

Gomunque sia, a noi basta aver dato questi pochi cenni

per mostrare onde venne in alcuni moderni maestri 1' idea

di accompagnare la tragedia colla musica.

Attesa la difficolta d' incontrare eccellenti attori, i quali

siano ad un tempo valenti cantanti, i predetti maestri ado-

perarono la musica istrumentale soltanto: il che fece pure

il Meyerbeer nella tragedia Struensee.

Noi non ci occuperemo adesso se non che della Sinfo-

nia. Ma dacche questa si attiene in molti punti alia trage-

dia, e necessario dare un breve sunto dell' avvenimento ivi

rappresentato.

Federigo Struensee era figlio d' un sacerdote prote-

stante. Sospinto da cieca ambizione, oper6 in modo, che gli

riusci di salire al grado di ministro del re di Danimarca.

Favorito dalla regina, con la quale, e voce, tenesse non

lecita dimestichezza, acquisto grandissimo potere. Per com-

bajttere i nobili che 1' avversavano, si poggio sul popolo
;

ma questo, mutabile per natura, lo abbandonb presto ; sic-

che egli cadde in mano de' nemici, i quali lo accusarono di

varj delitti, per cui venne decapitate Su questo soggetto

Michele Beer, fratello del celebre Meyerbeer, scrisse la tra-

gedia Struensee, pregiata assai in Germania, ove, colla mu-

sica, fu la prima volta eseguita nel 1846.

Considereremo in prima gli elementi di questa Sinfonia

nelle loro relazioni colla tragedia, e poi studieremo tutto lo

svolgimento della medesima.

I moiivi che signoreggiano in questa composizione s' in-

contrano eziandio nella tragedia. II motivo che principia e
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finisce la Sinfonia, cioe quello dell' andaniino religioso si at-

tiene al personaggio del padre di Struensee, ed esprime il

savio e religioso consiglio del buon sacerdote di fuggirc ie

pericolose grandezze della terra. L' altro motivo, che risalta

dopo il predetto, e quello che si riferisce all' amore di Stru-

ensee per Matilde, il quale e la causa prossima che alimenta

e governa 1' ambizione di lui.

A meglio intendere il disegno e la condotta di questa

Sinfonia, giovera schiarire alcune cose che concernono la

forma nella musica. La forma d' un pezzo completo di rau-

sica e la storia o le vicende di un concetto musicale. In

questo concetto la musica s' individua, e diviene corne

1' eroe di un romanzo o d'un poema. Ove si considerino in

se le tracce lasciate da questo individuo musicale, avremo

quello che dicesi la forma del pezzo. Bene spesso avviene

di scambiare la forma colla sostanza, tanto da riporre ogni

pregio in quella. Questo scambio, che fanno non tanto gli

uditori quanto ancora i compositori di piccola levatura, e

il piu forte ostacolo al progresso dell' arte musicale. Imper-

ciocche, quanto ai maestri, questi obbligano i loro pensieri

musicali a giacersi sopra a certe forme, come sopra altret-

tanti letti di procuste, di modo che rimangono mutilati e

contrafFatti, il che vediamo tuttodi nelle cabalette ; quanto

agli uditori, costoro giudicano sconnesse, senza sviluppo,

spezzate tutte quelle composizioni, ove non trovano le forme

da loro reputate necessarie alia musica, il che loro inter-

viene piu specialmente allorquando si eseguiscono alcune

musiche classiche.

I nostri lettori toccheranno con mano, nella Sinfonia

che siamo per esaminare, come sappia il Meyerbeer dare la

forma vera e necessaria al concetto musicale.

In questa sinfonia-poema di Struensee, il motivo del-

V andantino religioso, di cui sopra toccammo, e Y eroe che
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invita tutta la nostra attenzione. In breve assisteremo a

tutte le sue vicende, e finalmente al suo trionfo.

S' ode da prima il motivo religioso (pag. 1 , 2) eseguito

dall' arpa, come se volesse mostrare la sua celeste origine.

Esso e un periodo composto di due frasi simili, corrispon-

denti ; il tutto in 9 battute. Una battuta \ incastrata nel

tempo ordinario, serve a prolungare una nota della prima

frase a guisa di comune, onde nasce quella disparity, che

non e per altro sensibile all'orecchio. Lo stesso motivo si

affaccia nuovamente con altra apparenza e carattere, dap-

poicbe i vari strumenti comunicano alle cantilene un ca-

rattere diverso secondo la loro natura. Gli strumenti a ot-

tone, ripetendo il predetto motivo, gli danno solennita ed

autorita maggiore. Seguono 1 2 battute di una melodia

de' violoncelli (pag. 3), che puo risguardarsi come un epi-

sodio per abbellimento e varieta del nostro poema. Torna

dipoi il motivo religioso, ma sotto altra sembianza. I flauti

e gli oboe' se ne impossessano (pag. 3, 4), dandogli una

cotale dolcezza affettuosa, mentre gli strumenti a corda,

con un andamento di crome, pizzicando, Y accompagnano

come volessero accennare 1' opposizione fatta da Struensee

al savio consiglio del padre. Cio non ostante il motivo reli-

gioso, si ripete ancora, e si presenta in altro tuono, e colla

solennita de
1

tromboni (pag. 5; ; ma non gli e possibile di

svolgersi completamente : un' eco di oboe e clarinetti, e di

lontani accordi dell' arpa lo interrompono tratto tratto. Gome

nuovi tentativi, gli strumenti di legno principalmente ese-

guiscono la prima frase (pag. 6, 7) ; ma gli strumenti a

corda, con un andamento di terzine di semicrome, indicano

1' opposizione sempre piu forte di Struensee. Tanto che que-

sta prima frase rimane tronca (pag. 8). II savio consiglio

non ha operato il suo effetto.

In un allegro appassionato (pag. 9) i violini cominciano



con dolcezza un motive di 8 battute a due frasi corrispon-

denti. Questo motivo, nelle due prime battute, rappresenta

colle note e col ritmo qualche cosa che vuol* ascendere
;

sicche rappresenta il disegno ambizioso di Struensee. AU'ot-

tava battuta, i violini, col soccorso de' flauti, tentano di sa-

tire con alcune note verso gli acuti, ma sono obbligati a

retrocedere per due volte. Alia 12* battuta si ripete, ugual-

mente per due volte, lo stesso tentativo di ascendere. E

osservabile che ogniqualvolta i primi violini ed i flauti salgono,

i contrabassi con i violoncelli, saltando un' ottava sotto,

vogliono quasi impedire lo ascendere ai notati strumenti.

Le prime battute di questo motivo, che per brevita chia-

meremo deU ambizione, s'incontrano piu volte nel corso di

questo allegro (pag. 10, 11), ma interrotte, spezzate, e ge-

neranti un generale tumulto e commovimento di tutta 1' or-

chestra, onde si conosce gli sforzi di Struensee affine di

pervenire al suo intento, e la lotta che gli occorre sostenere.

La parte avversaria che vuole spingere Struensee in basso

e fatta da alcuni strumenti di legno, e dal contrabbasso,

per mezzo di note discendenti (pag. 12). Ma Struensee

supera tutti gli ostacoli (pag. 13, 14, 15). L'amore che

porta a Matilde gli da nuove forze. Comparisce addesso il

motivo amoroso (pag. 15, 16), che si svolge in un perio-

do di 12 battute. Questo motivo e prima eseguito princi-

palmente dai primi violini, e poi sopratutto dal flauto (pag.

17, 18), ma non completamente. Dopo alcune battute, un

crescendo (pag. 19, 20) conduce alia ripresa del motivo

deir ambizione (pag. 21, 22, 23), che si risolve nell' orche-

stra come in una lotta.

Ritorna il motivo religioso (pag. 24) eseguito dall' arpa
;

ma dopo le prime 4 battute e interrotto dal motivo del-

V ambizione (pag. 25). Si odono ancora due battute del

motivo religioso, e da capo il pensiero ambizioso lo inter-
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rompe. Si riaffaccia pure per la terza volta in due battute,

e parimente il pensiero ambizioso comparisce (pag. 26), il

quale a poco a poco conduce ad una lotta fra i vari stru-

menti (pag. 27, 28). In questa lotta Struensee si mantiene

sempre al suo posto. Egli non vede ancora la sua rovina.

Egli si stima invincibile, e quasi a beffare ogni consiglio

sano, un pedale trillato (pag. 29, 30, 31), fatto dalle viole

e violoncelli, accompagna il motivo religioso, che osa ancora

in parte per due volte mostrarsi, quantunque troncato dal

pensiero ambizioso. Tenendosi Struensee vittorioso, si ab-

bandona piu che mai in balia delta sua fortuna (pag. 32).

II motwo dell' ambizione ritorna tutto completo in 8 battute

(pag. 33, 34), come la prima volta ; se non che adesso non

s' incontrano piu quelle battute, ove notammo tentarsi dai

violini e flauti per due volte di satire. Struensee e gia in

alto, e quelle battute non vi furono ripetute. Vedi come e

logico il Meyerbeer ! II tumulto incomincia pero nuovamente

come la prima volta (pag. 35, 36), e come allora torna al

pensiero di Struensee l'amore per Matilde (pag. 37, 38),

che lo rianima e rinfuoca nella lotta. La quale e terribile

(pag. 39, 40, 41), tanto che Struensee rimane finalmente

vinto. Un pedale di fa diesis basso (pag. 42) nei contrabbassi

e violoncelli ti mette terrore, e ti dice ormai tutto finito per

Struensee, ed i suoi disegni andati in fumo. Le viole dipin-

gono questa cosa a meraviglia, eseguendo intanto il motivo

dell ambizione, che va perdendosi. Poi le viole toccano un la

bemolle, facendo cruda dissonanza col fa diesis de' contrab-

bassi per cinque battute, e ti dicono la crudele fine di

Struensee.

E poiche la rovina di Struensee pone in chiaro la sa-

viezza del paterno consiglio ; il motivo religioso (pag. 43,

a 56) che lo rappresenta, riapparisce, ma in modo splen-

dido, con tutta la magia dell' istrumentazione, dimostrando
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il suo trionfo, a cagione della verita resa palese da quel

tristo avvenimento. Dopo di che la Sinfonia e compiuta.

Mirabile e 1' istrumentazione di questa Sinfonia. Invi-

tiamo specialmente 1' attenzione dei maestri sull' ultima parte

ove comincia V allegretto moderate. E impossibile trovare

maggiore pastosita nell' istrumentazione, maggior vita, forza

e leggerezza a un tempo, e magica varieta. Per lo studioso

e un tesoro preziosissimo.

Questa Sinfonia e, in una parola, uno di quei capola-

vori, ove si conosce apertamente gl' importanti acquisti fatti

dall' arte musicale dopo Beethoven.

\mivtio IIaseyi.
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