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(Coiitiiiiiatioiic C Titic: vedi f . 1 ~ ~ .  11, pp. 95-7). 

M a  uiii~ piova piSi rnadifest:~ è offerta diil « torsolo di piinpinella )) 

d i  cui si parla nella Frnnccsc,~ d ~ z  Xinti~ii, pag. 13. Renc;iè il passo sia 
sc\icrzoso, appare abbastiiriza strano che la pimpinclla, e s i ~ u a  piantinii, 

. a k l i i ~  i~ientcriicno clitt u n  torsolo. Ehb~iie, i[ vocabo1:irio della lii~gun j1:t- 
liana 'Tomil~asco-Reliini sotto Izl voce piiiipiiieila 1) rimanda a r( salvii- 
srrella n. I v i  si legge l'esempio tratto dalle riinc I>urlesclie di Messer Bino: 

lo  polt*ci belte qlli)i-irvi due torsi C i  salvc.~trcllL~ D. Quesrn citazione 
scritta cosi di seguito, lior] può iion sti~pire chi sappia che le rime di 
Messcr I3ino sorio in terzine. Ricercato il passo t~c l  testo originale, lep- 
Sercmo: ri Io poti-ci bene oflerirvi dzte ro~-.ri - di Inrrugd, ed zi: po'di 
sali)as/~clln )l. II d'Annunzio lin dunque trapiantato tal quale il torsolo 
da1 pl'omrnnseo-Rellini, scn;l.'nccorgeisi che era un torso10 bacato, 

Acc:inro a questi casi seiiiplici di fotiti litiguistiche, citerò u11 caso 
più compiicnto. Percl-tè il dittnmo è cl.iitimato crinito » a pag. 338 del 
terzo lihro delle Laudi? ((t il sc)-[ice deIl'.Tdn r.ossegginva - come il -fiore 
del ditfrr~lio cririiio »), e perchè a pag. 21 3-14 s7trdinnn i c~i~rzrcoizxr -- 
belm*e in n?eT.To al diil<rrito crinilo 1) ? 13 perchc a prig, 21 q lo stesso dit- 
taino C chiamato n erbil vtil~le~'irt*ii~ n? Perchi? Virgiiio (Elzeide, Xlf, 41 2 

s~g.) dice: N dicf~rnr~z~rlir . . . cnilpit irb Id,? . . . $ore co~~znntcri? - pttiS- 
yurco (iion illn ~1,2121~ incognita c~i>ius  - grarizilli.7 . . .) n, e perchè il 
'fnsso (Gcri isal~.ni~~tc Liberata, XI, yr), sostituendo alla Venere virgiIiana 
l'Angelo Custode, sii fa coglicrc ( i  ditraiizo in Idn - crbs CRIiVITA di ptt)*- 
puma Jore ) l .  rrifine, perchh il Ton~maseo-Bellini da dittamo rimanda 
:t tr origano », e sotto quesi'ultima voce spiega: rt . . , diltirmo . . . qrtc- 
st7~tltinio giiz co~roscitiio Jirt Ani icnzpi o0oici c o ~ ~ t c  pi,rlzin VULNERARIA. 

~ n l e  a dire utile nclln cura delle .ferite M. Si può immaginare che i1 
d'Annunzio, desideroso coine sempre di erudirsi circa i luoglii di  cui d e ~ c  
parlare, abbia letto in  un dizionario di at~tic?~itB greche e .romane, sotto 
la voce Idn - la cui qualith di monte cretesc avrh saputa d ì  propria 
scienza - la citazione viigiliaila: coìiosciutii la speciaIith di quel monte, 
il di ttamo, avrh .trovrilo nel Toiiimasco-Rellini i versi del 'Iàsso e il rin- 
vio a N origaiio I) .  
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'L;n esei~ipio d i  pnrol:~ rara, di provenicilz:i erudita, che diventri poi 
cotnui~issima liel d7Aniiui~zio, ci è offerto dall'uggettivo « f u l \ w  N, ve- 
lluto a1 Ll'..4ni1ullzio :ittr:iverso :illa iettura dei poeti latini e del Carducci. 
TI d'Arinunzio I'nclopera infinite volte, e In sua ge:ienlogia è spesso mn- 
iiii'est:~. Qun rido p. rs. leggiamo : <t t-npelli .fi1114 C O ~ C  l'oro 1, (11 I'iaccre, 
11. 344); « gli ori pallidi e .firli?i 11 (ib., 292); ie o17:b~e npp17iot?c~ q~~;:si 
.fitlve, conre quelle '+@gli srtrri OY, '~ .  ndt~nain 7nuli0 oro D (Sogno d'![n ira- 
t?zonto d'ntttrrntto, p. 4 ) ;  <( i11110 il , f i t l ~~o  01*0 C ittfln In yorynl-n » (11 .Ff.r~oco, 
p. 80); a ??e/ fitivo della barba sittìiie n1 rnnie do,-ato che si sciora 1) 

~~~~~~e che sì -forse che tio, p. 351, come non riconosceremo 17antil~i;ito d i  
tanta flevizie nel (1 fulvum aurum 1) J~.1l'bi;z~ide, VIF, 2'/!j? cc Ejtlvo » è 
iinn delle pnrole prcferite del d'hnnuiizio, clic nnii  per nulla è;s~o~o de- 
finito un  artistn « visivo ». Se In  t~isirith del d'Annunzio si fosse cspress:l 
in colori zinxichè i n  parole, una delle prime note chc c i  rivi.e!>bero col- 
pito nei suoi qu3d1-i s:ircbhe stato quell'acceso n ftiivo n, 3110 stesso inodo 
che ci colpiscono certi rossi e nrnticioni nei qondri  del Ghirlandaio. 

Una parola eritrota nel vocal>olario dnnnunzini-io :I ttrnveiso la Dii~inir 
Conz~nedin (Rlr*., 11, I?), e (risalendo di fonte in fonte) i poeti latini, 5 
o sale per « mare H. E evicierite Iu provenienza in Lnttdi, l, S (C il pino 
dischioninto che per I',\T,To SAI. ili,-r~gia n. M a  i1 r jcodo della fonte scom- 
pnre nei casi segueilli: LnfiiZi, T! 135: « sedtrti - ,frrori' bnndn sopra gli 
scrrltni - coi piedi ittzrt~ersi nel scrle n; il.., ! ;o:  « Inscivo - sale che 
bolle e scliitltneggin - dc.12,~ surr figlia AJrodite » ; Laztdi, 11, 9.7 : N 17Al- 
,feo - terribile che tettne ltz szlir b~ .n~nr~  - imilirrrte dentro tril'ir~ccoìzdo 
.s,rle 1) (con (t ìilfcicoricio » è reso I'omerjco &T~~-{ETG$); I.nztdi, 111, 219: 

qztcrndo Z'Apclinte - <rjtJinvn i ve>*Rn,,urri o ~ r i  del snle » ecc. Il d'An- 
nunzio, nello sccgiicre un aggettivo eletto che dcgiinmentc s'nccoiilpa- 
gncisse a « sale i ) ,  C stato piiittosto infelice. Poichh In  jtrrrctrii.rr « snle 
amaro n clie egli adopera sotrelite {p. es. i n  LslrGi, 1T1, 184) fa ri;~eiisar~. 
u n  po'troppo a l  s:ile nniaro 1) del volgo, cioè a1 sale jtiglese. 

I-n primn t'olta che ~mvintno iii d'Annui~zio l'riggetii170 <r erbale n, è 
in un passo ri portato dal Troì,ailri~~iizcnio del T?-'tirato dell'Agriro!iu~*a 
di picl~*o de' Cre.s.cc.enrii: Lartdi, 111, 260: s'i~z./'i.acid~ !,I dolce cm-ne er- 
Cnle J> (C~*cscen~io,  I l i ,  i j ,  j: « <1cciocclt2 i{~$-,rcidi In carne erhnle n). 
Ma i l  ti7A~~iitiilzio s'iiit-iamora delIYu!;cct.titro, che è verari~ente (C dan~iun-  
ziano », e lo f ' ;~  suo: ib., 3Ct : ~i.17~71 $ttrne silen~e I,. Cosi (( sirifo- 
sliale >l, aggettivo ilon rnccolto doi Icssici, cleriva evidentemente dal detto 
di  Snntn Ildegarda l( Syn~pizr>~ricllis csr nninia ) I .  1i:fnrti in Vet-girzi delle 
rocce, P. 2 19, troviamo: « Ella 7 1 ? i  ~ ' im ise  tlelln ~?tcrntiri,?, cori ttnn Ieggel-n 
z?ririattie, In .sei.ric.np della R~-vtn « SynrpRoninlis ezi aqzrn 1). M a  poi 
ne1 F~ioco lcggia n10 [p. 107) : c i  ar~lpie rrle (quadri) sinoninli » ; nelle Lntidi, 
1, r t 4 « dnll'o~.clzc,~frn prcirontpe - I !  irtlycfo s i ~ t f o ~ i i ~ ~ l e  1). 
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