
Una rubrica, quale è questa che noi apriamo, non può non comin- 
ciare da2 D'Annui~zio, la cui opera, come fu, anni addietro, prediletto 
terreno di caccia ai ricercatori di reminiscenze, imitazioni e plagi, cosi 
offre,'insierne, un magnifico esempio a illustrare la vanitl delle deduzioni, 
che si sono cavate e si sogliono cavare dai ragguagli circa le fonti, Si ve- 
dano in proposito gli articoli del THOVEZ e gli altri documenti delra con- 
troversia, editi nella Gaqretta letteraria di Milano-Torino, a. XIX, n. 49, 
'7 dicembre 1895; e a. XX, 1896, nn. I ,  3, 5, 6,  8, g, IO, 12, ,r3, 17, 18; e 
cfr.'anche Critica, 11, 190, 111, 479-80. Si avverta, per altro, che i plagi, 
rivelati, in aggiunta alla pubblicazione del Thovez, nella Gn~qetta letre- 
raria, X X ,  n. 12, da un signor cr Gio. Battista Mazzoni n, di Livorno, 
concernenti alcune liriche del Poetiia pn?*ndisinco (Consoiriqiorze, Suspi- 
rìa de profundis) e alcuni bruni de Le vergini delle rocce, che sareb- 
bero stati tolti da D. G. Rossetti, da Yvanoe Rambusson, da L. Couperiis, - 
sono. nient'altro che uno scherzo. 

Seguiremo l'ordino cronologico delle opere del D'A.: 

I .  Primo vera, In memoria, Crrnro .novo, Terra vergine. - Per gi'in- 
flussi dei Carducci, dello Stecchetti e dei veristi siciliani su questi 
primi versi e prose del D'A., cfr. CROCE, in Critica, 11, 8-10, e G. A. 
BORGESE, G. d'A, (Napoli, Ricciardi, ~gog), C. Il, $5 1-2. 

2. Intermey?o di rime. 
« 11 sangue delle Vergini » è in parte tradotto dal Calumet de pnlx 

del Baudelaire (imitato, a sua volta, dal Song of Hinwaihn del Longfel- 
low). I1 coiifronto è dato per esteso in Gaqgetta letteraria, a. XX, n; 17. 

Ma non vedo che sieno state messe in rilievo le derivazioni, ben più 
abbondanti, che in quel volumetto si notano dalla raccolta Des vers del 
Maupassant. Neppure il Meynial, che ha scritto di proposito intorno a 
Guy de Maupassnnt et Gnbriel d'dnnzrnyio. De la Nòrnznndie aux Abru7- 
,-es (Mercrrre de Frnnce, n .  179, t. 1J1, novembre 1904, pp. 289-3 t 5), sem- 
bra si sia avveduto di esse. 

La Venere d'acqua dolce » s'ispira, pel titolo, alla Vehtts rusiique 
del M.,  e, quanto al contenuto, è ricalcata sulla poesia dello stesso: Atl 

bord de l'enu. La lavandaia, che giunge: 

Ainsi qulune Véi~us de marbre, elle avancait 
Très droite, et suiq scs rcins, un peli, se Iialancait; 

diventa Nara, la quale, per altro, invece del'pr-osaico cesto di lini, regge 
sul capo un'anfora. 
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- I1 poeta francese ,narra, alto stesso modo che poi il D'A,, come prese 
la donna fra la brotissaiile, .fer?nant mes brm sur sn hanche nrrondie; 
come segui la lotta e il possesso in riva al fiume ; come In senleut* dc sa 
pena lo Itn~itnit .il domani. I1 D'A. traduce i versi che seguono: 

Pendaiit cinq mois cntiers, chaque jour, sur la rive, 
Plein d'un emportemcnt qui jamais ne faiblit, 
J1ai caressé sur l'hcrbe ainsi que dans un Iii, 
Cette fillc superbe, ignorante et lascive. 

Del. M. è anche I'ngguato in cui il poeta aspettava la donna ogni serri: 
guettant les détours de la rive Quaxid elle apparciissait sotrs les hn1ct.y 

peupliers » (divenuti i pioppi della Yescara). Del M., 1' n ardore mortale 
della lascivia che corrode n. I1 D'A. traduce ancora i versi: 

Nous ne yaiglons jamais. Aiiprès de cctte femrnc 
11 n7est qu7un cri d7ainour, celui clu cerf qui brame. 
Ma peau garde sans fin le trisson de sa peau 
Qui in'einplit d7un désir toujours dpre et nouveau; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le gazon est brulé qui nous servait de couche; 
Et, ddsignant 17endroit du rctour contiiiu, 
La marque de nos corps est entrée au sol nu. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mais, zì iiheure ordinaire, une invinciblc envie 
Me prit d'aller tout seul à l'arbre accoutumé 
Rcver aux voluptés de ce corps tant aimé, 
Promener mon esprit sur toutes nos caresses, 
Me coucher sur cette herbe et sur son souvenir. 

Dalla stessa poesici del M. sono tolte tutte le più 5alde e lascive imma- 
ginazioni del « Peccato di maggio n. Si leggano i versi: « elle dègrafa sa 
chemise; et sa ronde poitrine, ecc. n ;  a JAes roses, fleurs de chair, ecc. n; 
(1 Je p"s et je baisais ses doigts, ecc. » ; Sous ma bouche ses seins rivaient 
un 'goQt d'amande, ecc. ecc. n.,Si confronti poi, nella Vénus rustique, * le 
grand parfum d'ama~ir de cene fleur humsiine » (« i1 profumo d'amor 
di quéfl'umano fiore i ) ) ;  il « grelottant d7amour comme on tremble de 
fièvre ),; ecc. Nella stessa Vénus rustiqqe è l'ilicantesimo della notte che 
vince la donna, il tepore, il bosco, la solitudine, ecc. 

Ivi, anche, è il bagno del IV cc Studio di nudo »: 

Elle sortait du bain heureuse et ruisselante, 
Se couchait tout du long sur la dune, enfoncant 
Dans le s ~ b l e  son corps magnifique et puissai.tt. 
Et, quand elle partait d'une marche plus lente, 
Son contour demeurait prts du flot incrusté. 

' 

On eut dit à la voir, qu'une haute statue 
De bronze avait été sur Ia grève abattuc. 
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Invece, i1.11 r( Studio di nudo n e i1 IV a Sonetto di primavera n 
sono ricalcati'su immagini, che si trovano nel17Au bord de I 'enu: 

Mon ardeur s7exasp&re et ina force s'nbnt 
Dans cet accouylement morte1 comme un comhat. 

J~accourus auprès d'elle ct  me mis h gerioux 
Kt promeiiant ,rnes maiiis tout autour de sa taille 
Je l'attirai. .. 

Nel (C preludio n del171nternte?~o (2a ediz.), risonanze del Flaubert: Les 
tcntntiorrs de Ss. Antoine; p. e , :  « Elle a été 1'HkIkne des Troyens ..... Elle 
a .  étd Dalila ...., n ecc.; le ~ R C  d' huiie rose de l'ile Junoi~ia n; ecc. 11 
MEYNIAL, art. cit., p. 298, mette ,a confronto un brano del preludio n 
con uno del Forr  com?ne In mort del M .  

3. Il libro delle Vergini. 
A proposito della prima no&lls {abbreviata e intitolata poi: La 

vergine Orsola n, nelle Novelle della Pescara), noto G. M K L Z O N ~ :  Con- 
t inue  sono veramente le reminiscenze dello Zola, dai romanzi del, quale, 
più che non dalle sue novelle, traggono queste del D'A. l'origine. E, anzi, 
di  curioso eHetto vedere travasate in istile lirico le vive rappresentazioni 
della Cure'e e dellYAssonzntoir: chi ben guardi, Giuliana non è altro che 
l'abate Mouret, fatto donna » (in Rivistn critica d i  letteratut*a italiana, 
a .  I ,  n. 2, agosto 1884). 

4. San Pnataleone (Novelle della Pescara). 
Sono ispirate, più o meno, dal Maupassant le seguenti novelle, che 

citiaino secondo i titoli, che hanno ora nelle Novelle della Pescara: ' 

Turlendana ritorna - Le reiour 
I1 cerusico d i  mare - L'eroe - E n  mer 
I1 traghettatore - L'nbandonné . 

La fine di Candia - La,ifcelle,. 
La veglia funebre - Le regret. 

Per quest'ultima, cfr. anche una novella di PAUI. ALEXIS, A p r è ~  In bn- 
tnille.nelle 5'oire'e.v de Me'dan.. Qualche particolare de * La fattura », da 
L'&ne del M. 

Dal Flaubert, Un c e u r  simpie, è presa « la Vergine Anna ; e dallo 
stesso raccoiito, qualche tratto del a San Laimo >i (La légende de' St. Ju- 
lien). Vaghi influssi del F. e del M., neIla (< Contessa d'Amalfi i). 

« La fattura » è Ia nov. I[; Giorn. VIIT, del Decamerone. 
Intorno a queste fonti, si  vedano E. THOVEZ in Gur~etta letteraria, 

X X ,  n. g; D. MANTOVANI, Letterutur~~ conternpormtea, p. 376; CROCE, in 
Criiic~r, 11, 14-15; E. MEYNIAL, art. cit. (dov'è anclie un confronto tra i 
temperamenri del D'A. e del M., e di libri come Bel ami e Notre coeur 
col Piacere e il Trionfo della .morte); A. LUMBRQSO, Souvenirs sur Mau- 
passant (Roma, Bocca, r 9051, pp. 5 I 9-543. 
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.g. .LpLvbrteo e fa Ckivitera. 
Dei a Sonetti delle fate D, alcuni sono ispirati da JEAN LORRAIN, La 

Jorét bleue (Paris, Leinerre, 1882)' e propriamente: n Melusina » (Mélu- 
..sine), (t Oriana » (Orime), « Morgana n (Morgane); anche due strofe 
del' primo sonetto di dedica, diretto a G. Ceilini, derivano dal sonetto del 
L.: Viviane, I1 sonetto: cr Mirinda i>, invece, raccosta quattro brani delle 
Tentniions de St. An toine : « Les seig neurs,. tou t en buvant, . se divertis- 

:sent h lancer des flèches sous les pieds d'un enfant qui danse a .  Un 
adromadaire, chargd d'outres percées, passt! et revient ,laissant couler de 
.la verveine pour rafralchir Ies dalIes n. ri Nous boirons des boissons froi- 
des dans des écorces de fruits, et nous regarderons le soleil à travers les 
éineraudes N. Le inurmure des sources avec .le hennissements des licor- 
nes se mEIent à leur voix 3). 

.a Vas spirituaIe m. Una parte è tolta dal LORRAIN, L'idole: a Sur Ie 
'lit de damas et les coussins à frange, ecc. n (cfr.: Siede una donna 
'bianca e taciturna n). Due strofe (« Chiari i segni del ciel eodiacale ecc. D) 
.derivano dal FLAUBERT, Tentations: (( La robe en brocart d'or lui serre 

' la taille dans un corsage réchaussd d'applications de couleur, qui repré- 
sentent les douze signes du zodiaque .... ses larges manches garnies d'éme- 
raudes et de plumes d'oiseau et ses mains chargdes de bagues N. 
, L' n Asiatico n. Dal VERLAYNE: I)On ./uan pipé; cfr. a A cet eRet pour 

.:assurer les hmes, etc. D. n Ayant voIk son verbe à Jesus meme etc. n; 
« La chaire est sainte etc. n. E, inoltre, dalle Teniations: n 11 est jeune, 
imberbe . . . et les pe'rles de sa tiare brilfent doucement comme des lu- 
nes a ;  I( Aux coins du dais dtendu sur la tete, quatre colombes d'or sont 
posdes n ;  (4 de la coupole pendaient à des fils que l'on n'apercevait pas, 
quatre grands oiseaux d'or, les deux ailes étendues n ;  un dromadaire 
*chargC etc. i) ; I( ses clochettes d'argent qu'ils portent sous la machoire n ; 
.*( .les pères de Nicée en robe pourpre se tdnaient comme des Mages, sur 
bdes trGnes, le long des mers D ;  a coiffés de la tiare et couverts d'escaur- 
'boucles s; ils ont f'air de bourreaux 09 l'air d'eunuques 13 ; uii nuage 
flotte sur le festin, tant il y a de viandes et d'haleine n. 13al BAUDELAIRE, 
Bknedr'ction: <r Et dans tout ce qu'il boit et dans tout ce qu'il rnange 
Wetrouve l'ambroisie et le nectar verrneil n. 

ti Hyla, Hyla! 1). Da J. LORRAIN, La fore't bleue, son.: Wyllas. 
. CI L'esperimento n .  Dallo stesso, nello stesso vol.: Le bon 91s. 

C( Invito alla caccia n. Dal DE MUSSET, Le levar: « Vois bondir dans 
'les herbes Les Ikvriers superbes, ecc. n. 

- 2 : .  cc Romanza n. Da una pagina delle Confessions d7zrn enfanì du 
"siècie, dello stesso De-M. (Così, senz'dtra indicazione, in  Gag?. leti., 
XX; 6). . . 

. * - C Ballata delle donne sul fiume D: cfr. le Tentatiolzs: Les mar- 
qhands d2Alexandrie naviguent les jours de fbte, ecc. N. 
. :. . a Donna Francesca, S. VIII: Entro l'albore gelido pe' vetri Ne I'oinl 
:bra di quel letto ov7ella dorme, ecc. ». Cfr. F. COPPÉF, eemières  poe'sies: 
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« Hors du coffret de Isque aux clous d'argent, etc. (M. Pi1.0, in 'Gngq, 
leit., XX, n. IO). 

rc Cantata di  Calendfaprile n. Una didascalia, presa dal Verlaine, Les 
uns ei les atitres : « Une nombreuse compagnie d' hommes et de femrnes 
et  groupée en des nonchaIantes attitudes, autour d'un3chanteur costumé 
en Mezzetin qui s'accompzigne doucernent stir une mandoline ». 

Si tralasciano le evidenti e volute remiriiscenze, che sono nelI' isotteo,. 
dell'lniclligenya, del Poliziano, di Lorenzo dei '~iledici, e di altri antichi 
poeti italiani. 

Per .tutte le precedenti indicazioni, s i  veda princihalmente la Gn?qctrcr 
Ictternria, X X ,  nn. I ,  j, 6, 17, 18. 

6. 11 piacere. 
Parecchi spunti e imagini, daH'lniiiniion sentirtzentale di JOS~PHIN Pii- 

LADAN (Paris,. kdinger, 1887). Si. vedano una ventina di piccoli brani dei 
due .romanzi, messi a confronto dal THOVEZ, G q .  lett., a. X X ,  n. 3. 

Le idee di Andrea Sperelli intorno al. sonetto sono le medesime, spesso 
a parola, di quelIe di TH&OD..DE BANVILLE, Peiit trnitè' de poésie francnise 
(Paris, Charpentier, 1883); cfr. pp. 199-200 . (Ga~q. leit., a. XX, n. 8). 

(Per un particolare toIto da Une vie .del Maupassant, cfr. A. LUM- 
suoso,: op.. ci?., pp. 525, 670-2). 

Più lontani e vaghi confronti sono stati fatti col Disciple del Bour- 
get e col Marizts the epictrrenn del Pater (v. accenno a quest'ultimo in 
E. NGNCIONI, N U O Y ~  Antologia, 1889, vol. TII, p. 664). 

7. Poema parndisiaco. 
N Pamphila D. Dal ELAUBERT, Novembre : (i 1)andys et rustauds, j' ai 

voulu voir si tous itaient de meme. J'ai gotlté la passion des hommes 
aux .mains blanches et gtrisses, aux cheveux teintes et collés sur les tem- 
pes ; j'ai eu des pdles adolescents blonds, eferninés comme des j l l e s ,  qtii 
se mourctient sur moi. Les vieillards aussi ni'ont salie de Jeur joues dé- 
crepites, et j'ai contemplé au riveil leur poitrine oppressée et leur yeux 
sans flammes. Sur. un banc d e  bois, dans ttn cabnrer de village, entre uii 
pot de vin et  un pipe de tabac, l'homme du peuple, encore, m'a embras- 
sée avec violente. Je rne.suis fait comme lui une joié épakse et des al- 
lures faciles ». 

a Incurabile n. Dal MAETEHLINCK, Ame :' « Une soeur épluchant des 
légumes au pied du lit d'un incurable n (a Ed una suora muta nel sog- 
golo ecc. n); a Et la tristesse de tout cela, mon àme, Et la tristesse de 
tout cela! u ((C Ma perchh quest'immagine m'assale, Anima? che tri- 
stezza ecc. n). 

a .  Le tristezze ignote B.  Dal MAETERLXNCK : K I,es vierges du couvent 
regardaient passer les vaisseaux sur le canal, un jour de jeune et de so- 
lei1 » (ii Le suore, alle finestre Del.convento, sul fiume Guardan passar 
le barche ecc. »). Dello stesso, Cloches d plongeztr: Les prisonniers, qui  

«La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», 7, 1909

© 2007 per l’edizione digitale: CSI Biblioteca di Filosofia. Università di Roma “La Sapienza” –
Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” – Tutti i diritti riservati



DURANTE LA SECONDA METÀ DEI. SECOLO XIX '73 

entendent faucher l' herbe dans le jardin de la prison . . . ils sont pAles 
cornnie des malades qui écoutent. pleuvoir sur le jardin de I'hdpital n .  

Titolo di una poesia del M.: Les tristcss~s ignorécs. 
e I( Le mani ». Diil MARTGRI.INCK, Atioucltements : t( Je me souviens de 
toutes les mains qui ont touché mes mains . . . j'dcoute vos doigts purs 
passer'entre rnes doigts . . . o ces attouchements de vos pauvres mains 
moites! n. Si cfr. anche una poesia di MARIE DE VALANDRE, Les d0igt.r 
et les bsl~ues. . 

(Per queite imitazioni, si veda E. THOVEZ, G.177. leit., X X ,  n.  I ) .  

(i La sera ». CATULLE MENDÉS, Soror dolorosu, nel vol. Soirs moro- 
scs: « Reste. N'allurne pas la lampe. Que nos yeux S7emplissent poar 
iongtemps de tenhbres etc. (a Rimanete, vi prego, rimanete ecc. 1)). a Nous 
sommes las autant l'un que l'autre . . . Le jour nous blesse etc. n (« Ci 
ferirebbe forse come un dardo La luce ecc. n), « Lente extase, houleux 
soinmeil exempt de songe Le flux funebre roule et ddroule et 'prolonge 
Tes cheireux oÙ mon front se phme enseveIi etc. n (« Poi che l'immensa 
ombra del ciel prolunga I tuoi capelli in una sola forma ecc. »). 11 titolo: 
Soror d~lorosa, si ritrova in uno dei versi (« Sorella del Dolore, Sorella 
della sera, unica mia )i). Si veda E. THOVEZ, nella Stampa, ro febbraio rgog. 

« 11 messaggio D. « E le. piccole foglie in cima ai rami Di prima- 
vera? e il cielo cosi p n d e ?  E i fanciulli? e le tombe venet*nnde? E la 
madre? e la casa che tu ami? D. Cfr. T. DOSTOIEWSKI, Ifrcrteiii Icuranzn- 
~ o f ,  trad. itul. di Verdinois, P. V, C. 4: Per ora, tieni bene a mente 
quel che t'lio detto: arriverb a trentyanni e poi romperò il mio bicchiere 1). 

E .Alessi0 risponde al fratello Giovanni : E le piccole foglie primave- 
rili? e le tombe venerabili? e il cielo n??rrrro, e Ia donna amata? Come 
vivrai tu? ... n. 

(1 Sopra un adagio di Brahms 1). Ispirato da E. POe, I! paia770 nbi- 
into dagli spiriti (v. la trad. jtal. in II libro dei poemi, trad, d a  U .  Or- 
tensi, Torino7Roma, Roux e Viarengo, 1902, pp. 223-5). 

S. Elegie romane. 
' 

(4 Sogno di un mattino di primavera D. Si leggano Ie lentniions: 
I,e secret que tu voudrais tenir est gardé par les Sages. Ils vivent dans 

un pays lointain, assis sous des arbres gigantesyues, vetus de blanc et 
' calmes comme des djeux. Un air chaud les nourrit, Des Iéopards tout à. 

l'entour marchent sur des gazons, Le murmure des sources avec le hen- 
nissernent des licornes se melent à leur voix ii (cfr. « L'hanno iii custo- 
dia i Saggi, ecc. n). . 

« Elevazione n. SHELLEY, frammento del 1819 ct a Maria D, nei versi 
cosi tradotti dal Rabbe (Euvres poét..compi., 111, 348): C Je suis un esprit 
qui a habitd dans son cceur des cceurs: j'ai senti ses sentiments, et j'ai 
--.. 
pensé ses pensées, ecc. n (cfr. n Forte i l  suo spirito ardendo, ecc. »). Dello 
stesso: The cloud: u The sanguine sunrise, .with his rneteor eyes, ecc. n 

(E( Tale fra le ignee chiome che spiega l'Aurora sal niondo ecc. »). 
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« Villa Medici n. TH~OD. DE BANVII.I,E, Les exilés: tr Tous les fleuves 
d'azur, etc. s (a Piacquesi dei Iavacri ecc, 1)). 

Si veda E. THO'I'EZ, G a 7 ~ .  lett., a. XX, nn. r ,  g. . 

g. Odi navali. 
Per quella con la data del 26 novembre 1892, cfr. Rocco DE ZERBI, 

Atri della Cnntera dei depuiaìi, 27 novembre 1892: « Certo, non era questa 
la morte che il Saint-Bon a se desiderava. Non l'angusta camera piena 
di dignitarii dello Stato, non i molti guanciali ergenti l'egro corpo, iion 
il pianto a lui d'intorno, ma il cassero della nave e l'ampia distesa del 
mare innanzi agli occhi, e negli orecchi il fragore delle artiglierie e gli 
urrà de li marinai vittoriosi 5) (cfr. n. Ma non nel consueto letto, in mura 
anguste ecc, D). 

{F. DEL SECOLO, in G n t ~ .  lert., XX, n. 5). 

ro. Giovanni Episcopo. 
Vedere la novella del DOSTOIEWSKI, Krotkaia (soliloquio del marito 

d i  Benigna); e cfr. il Marmeladoff di Delirio e castigo dello stesso au- 
tore. 

Per tali confronti, L. CAPUANA, in Tnvoln rotonda di Napoli, 1892, 
n. 17, e nel vol. Gli ismi consenlpora?zei, e. F. D E L  SECOLO, in G n q ~ .  
letter., XX, n. 5 .  

I I .  L' innocente. 
Pel motivo generale, G. DE MAUPASSANT, La confession ; e la confes- 

sione di Raskolnikofl in Vei i i to  e castigo. 
Singole figure ed episodii: il parto di Giuliana e la' morte della mo- 

glie del principe Andrea in Guerra e pace del TOLSTOI; il seminatore,, 
C. XXXVlI, e ZOLA, La terre, a princ.; la descrizione del neonato e una 
simile descrizione nella Joie de ~ i v r e  dello stesso; il grido d'amore 
di Villalilla, e ì versi del MAUPASSANT, Sur le Bord de i'eau; la pa- 
gina sull'usignuo10, e quella che è nel MAUPASSANT, Une pm-iie de cutn- 
pagne. 

Cfr., per alcuni'di questi riscontri, più ampiamente, Gq-7. le&., a. XX, 
"n. j, 6, g. 

12. Trionfo della morie. 
Dal Gauthier, prefazione ai Fleurs du mal del Baudelaire, è tolta 

buona parte della prefazione a questo romanzo (M. PILO, ,in Gcrr?. lett., 
X X ,  n. IO). 

IdPepisodio della casa paterna & da confrontare coi Ricordi di f i n -  
ciulleiqa del To~s~or; l'episodio del fanciullo morente, con l'lntrus del 
MAETERWNCK; quello del pellegrinaggio di Casalbordino, con Lourdes dello 
ZOLA. Della digressione intorno al Tristano e Isottrr, l'origine è da cercare 
nella Victoire du mari del P ~ L A D A N  (THOVEZ, in Gaqq. lett., XX, n. 9). 
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r3. Le vergini delle rocce. 
Oltre gl'influssi nietzschiani, neìla figura di Claudio Cantelmo so110 

da notare quelli del Pdladan (L' initicrtion e Curieuse): cfr. THOVEZ, Gaq~. 
,leZt., XX, n. g. 

Per alcune derivazioni dall'dnte lucem. di GUIDO FORTEBUCCI (v. le 
poesie « Gli Sciti j>, « Sogno regale n ecc.), ivi, XX, n. 18. 

CAM~LLE MAUCLAIR scrive: J'ai eu le .bonheur d'&tre d6marqué par 
ce célèbre dcrivain, qui a bien ~ o u l u  ernprunter toute une scène, avec le 
style presque litteral, au début de mon roman Couronne dc clnrte', et Ia 
replacer dans.les Vierges aux rochers. Mais je suis très fier de cet em- 
prunt fait au second Iivre. d'un jeune homilie alors ignord, et j'y ai vu 
un encouragement. D'ailfeurs, IYA. en a fait un usage excellent ... 1) (lett. 
del 15 luglio 1908, nella rivista Poesia, a. 117, n. 6). 

I 4. Sogno di un mattino di primavera. 
T1 fondo è ispirato a una di quelle storie erotico-sanguinarie del Cin- 

qiiecento, che lo Stendhai amava narrare; specialmente, forse, a quella di 
Vi'olante Carafa. Ma vi si osserva anche la reminisceilza di una poesia 
dello SHEI-LGY, The Sttnset (1816). La donna del Sunset si chiama, come 
quella del Sogno, Isabella : 

That night the youth and lady mingied lay 
In love and sleep - but 'when the morning caine 
The lady found ber lover dcad and cold. 
Let none believe that Goci in mercy gave 
That stroke. Thc lady died not, nor grew tvild, 
But year by ycar livcd on - in truth I think 
Her gentleness and patience and sad smiles, 
And that she dici not die, but lived to tend 
Her aged father, \vere a kind of tnadness, 
Jf madness'tis to be utilike the world, 
For but to see hcr were to read the tale 
Woven by some subtest bard, to make hard hearts 
Dissolve away in wisdom-coarking grief; - 
Her eye-lashes were torn a way with 
Her lips and cheeks were like things dead - so pale, 
Her hands were thin, and through their wandering veins 
And wean aiziculations might he seeri 
Day's ruddy light. The tomb of thy dead self 
Which one vexed ghost inhabits, night and day, 
1s alt, lost child, tliat now rcmains of thee! 

i j. La Cittn moria, In  ioc con da, la  Gloria. 
Sarebbero da ricercare, in  questi drammi, le reminiscenze dell'lbsen 

e del Maeterliiick. Per la Gioconda, si veda anche un dramma giovanile 
di E. CORRADINI, Dopo In morte, e il Quandd rtoi morii ci destiamo del- 
1' Ibsen. 
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r 6. Il Fuoco. 
.. Ci si dice che in questo romanzo parecchie pagine derivino da scritti 

della Duse e da lettere di Angelo Conti. . 

17. Le [nudi. 
Sono da tenere presenti, per certe inosse e motivi, i canti di WALT 

WHITMAN; e, per le « Città terribili n, la raccolta di E. VERHAEREN, Le.? 
trilles ientnculaires {18gj, j . ~ d . ,  Paris, Mercure de France, 1908). 

r 8. Ln  figlia di . Jorio. 
Per le fonti demopsicologiche abruzzesi, per qualche ricordo biblico, 

pei precedenti in altre opere dello stesso D'A. (San Pantnleone, Sogno 
di  un trantonto d'autunno), e per I'irnprobabile rapporto con la' Sorcière 
del Sardou, v. R! RENIER, in Fmtfrilla della dontenica, XXVI, n. 27, 3 Iu- 
gli0 1904. I nomi di Favetta e di Splendore sono già nel Trionfo delln 
morte, come nota il R.; quello di Vienda è in u n i  fiaba giovanile del 
D'A. ( F a n .  d. dom., a. X, n. 23). . 

. .  Somiglianz? .con l a .  Lépreuse di HENKI RATAILLE, (1898) furono no- 
tate dal NOZI~KE nel Gil Blcrs; ma, con ottime ragioni, contestate da 
M. ORTIZ, in Rivisln teatrale italiana, a.  V, fasc. 4, aprile .rgog, pp. 
97- ro8. 
. Più evidenti sono Ie reminiscenze dalla Vénrrs rnstique del MAUPAS- 
SA.NT; C O S ~  ne1 generale come, in ispecie, nei versi che descrivono la brama 
furiosa dei mietitori sotto il sole ardente e le lotte .che accadono tra essi: 

On vit soudain, dressés au sommet de la plaine 
Cornme deux géants noirs, deux moissonneurs rivaux, 
Debout dans le soleil, se battre $ coups de faux. 

rg. La $fiaccolcl sotto il mogge'o. 
Oltre gli elementi folklorici abruzzesi, oltre l'influsso della tragedia 

greca, son da notare quelli ibseniani e, specialmente, l'inff usso del10 
HAUPTMANN, Fuhrmann Henschel : v. RENIEK, in Fnnf, d ,  donz., R. XXVIT, 
n. 26, 25 giugno igos.' 

Ma in questo dramma, come nei seguenti, il D'A. ha imitato, sopra 
tutto, sè medesirilo. Si veda G. A. BORGESE, in 12 campo, T , .  nn. 28-9, 
maggio-giugno rgog (Un autoplagio è anche il Discorso commernorativo 
per Ia morte del Carducci: si veda .F. DEL SECOLO, in Rivista popolare 
del Colaianni, 30 aprile 1907). 

20. Piìì che l'amore. 
Corrado Brando (* Quel che non mi fa morire, mi rende piu fone n ; 

La linea retta, quella che tu segni 1à con la tua riga, ecc. )I) ripete 
$rasi. del .NIETZSCHE, Il crepuscolo degli Dei, cfr. trad. franc., pp. 108, 
2x8; e, per l'idea generale, p. 244. I1 confronto fu fatto nel Giotn. Li'lin- 
lis, al tempo della prima recita del dramma. 
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21. L a  nave. 
Gli iriflussi della Salor,~E del WILDE, della Salambd del FLAUBERT, e 

quelli di opere precedenti del D'A. medesimo (PreIudio dell'lntermeqqo, 
la Gloria, Figlia di Jorio, ecc.), sono stati notati da ~ut t i .  Un critico della 
Frankfurier Zeiiung dette, in occasione della recita, una satirica ricetta 
per la composizione di quel dramaa, che fu riprodotta da alcuni gior- 
nali italiani: a Recipe : Salo~hé, r j gr.; Profeta, di Meyerbeer, o,G g.; 
Thchdora di  Sardou, 3 gr.; Crepuscolo degli Dei, 0,4 gr.; Cappella Si- 
stina, o,S gr.; Mrrcbeth, 1,2 gr.; Re Lear, r,8 gr.; Rienzi alla Bulwer, 
4,3 gr.; Coro dellc tragedie greche, 2,7 gr.; il tutto diluito in un litro 
d'acqua distillata 1). 

22. iu Fedr~. .  
Si veda UMBEK~O SJLVAGNI, Fcdru svelato, .il  UOVO e il bello, 'le 

fonti e « gli originali » della tragedia di G. d 'A., ~i$ll'A~iven ire d' Itnlin 
di Bologna, 18 aprile rgog; e anche C. CHAPPEROK, Il teatt-o greco nelle 
derivnqioni dannunqiane, nel Resto del carlino di Bologna, 29 aprile. 

23. Vita d i  Cola di Kiengo. 
h la prima di una serie: Vite di' uomini oscuri. Nella prefazione, il 

D'A. sfrutta le Vies inznginaires di MARCEL SCHWOB (Parigi, 1896). r J)eIlo 
Schwob, morto giovane ne1 1 9 5 ,  è l'idea che certe particolarità bizzarre 
d'abitudine o di gesto rievochino le figure di un grande morto nella sua 
individuale umanità meglio che le falsificazionì della retorica incosciente, 
il costante tono maggiore della biografia togata ufficiale. E dello Schwob 
l'idea della possibilità e bellezza di vite immaginarie (che il D'A. chiama, 
con evidente reminiscenza storica, ritratti di uomini oscuri) e che, del 
resto, il PATER aveva tradotto in pratica ilegli Inzaginary Porit-aits v .  

Cfr. Idea liberale di Milano, a. XII, n. 4, 28 febbraio rgo6. 
' ' N. B. In questo elenco delle fonti d'annunziane non si è tenuto conto 

deila curiosa appropriazione, fatta dal D'A,, di una poesiola del TOMMASEO! 
che egli adanb,. non si sa perchè, con alcuni ritocchi si morti di Dogali : 
si veda T. ALLIEVI,. Gq?. feti., 1887, n. IO; e Tno\r~z, ivi, 'XX, n. I. 
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