
REMINISCENZE E IMITAZIONI: 
NELLA LETTERATURA ITALIANA 

DURANTE Lh SECONDA META DEL SEC. XIX 

XV. 

Su ALCUNE DkRlTAZlONI NELLE POESIE nt Gtova~wr PASCOLT. 
(Conlfn,: rcdl hsc, prcced., pp. m). 

Victor de Lsprnde, la cui più importante c pih rohusta produrione 
appartiene, caa quella d i  altri poeti, al periodo d i  tc;insizione fra la 
scuola tornnnticn e la piirnnssiane, toccb le vetre del suo lirismo, fntre e 
sano come quello del Cnrducci, nella raccoLtu Odcs cr po>incs, clic ri- 
snIe n1 1844, e in cui il sentimento detta natura, non esenre da una 
tinta classico-pngana, è dì uno sereniti e di una compostezza ignote 
del tutto a i  romantici. E spesso questo sentimenta delln natura troiTa i n  
lui Pa sua espressione con fornie indirette; e con la natwra e ~ l i  comaniczi 
i n  v a  specie di ri~etisrno panteisticu: vednsi, per eseinpio, Alriin parcns 
- A fin iprnnd ssbre - Ln tnorl d'un chéiie. 

Lascio ad altri iE cbrnpito di studiare e niettere in luce le molte e 
palesi afinith fra questi due simbolisti della natura, Il Lap~c l c  e i l  Pa- 
scoli; c nii fermo iin monrenro ri La ~rrort d'rirt clrkne, nelle sue relu- 
zionl con Ln qzrcrcia cndtira del Pascoli. 

Se, come ribhiamo visto, i l  l'sscali alcune volte svolge trn tema o mo- 
tivo fondaincntale farnizo~li da alrri poeri, qui invece avviene il contra- 
rio; egli estrae e condensa; - ma, in verili, 1' u estrarlo n i. assai pik 
debole: non &. una a quintessenza n dnvvero,n$ vi  C oii~hrn della mogni- 
fica satennirii onde i! francese celebra i l  colosso caduto: 

'Ta chutc Inbourn coinrnc un coup dc tannerre, 
UII arpent toui ~ n t i e r  sur le sol p ~ e r n c l ;  
Er quand son sein mcurtri w u t  ion còrps, l a  t e m  
Fiit un rugisncrncnt rerribl¢ et solcnncl. . . . . . . . . . , . . . . - . . .  
O chene! je comprcnds ta piiissante rigonir l 
Dans sa pnix, dnns sn Forcc, i l  est dur dc mourir! 
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La forza e la grandezza della quercia appaiono anche qui maggior- 
*mente quando la quercia è a terra: ma, appaiono in effetti. Nel Pascoli, 
-C'& bisogiio che t3 gente lo dica: 

Dovtera l'ombra, or aC la quercia spande 
morta, n& piu coi turbini tenzona. 
La sente dice: Or vedo: era pur 

+E' buona, era anche In quercia dei Laprnde -: alla gran madre Cybele 
.era essa grata d'ombre e mormorii: 

Toi, aur dlc Cpancliant cciic onibre ct tcs murrnurcs, 
Oh, i i ~  lui payais bicn ton tribut filial I 

E l'uomo, l'ha vilrncntc abbattuta: 

. . . I'homme te frnppa dc sn Iichc cognte, 
O mi qu'hier le mont porwit avec orgueil. 

La r gente m del Pascoli, invece, è sciocchina, perche della generosa 
:bontIi dei gigante s'accoi.ge solo dopo avergli fatto I a  festa: 

Pendono qua e là dalla corona 
i nidictti della ~irimavera. 
Dice la gente: Or vedo. Era pur buona. 

Ecco; quei u nid'fetti che pendono qua t là sono proprio bruttini, 
pochini, meschini; perchè, fra l'alfro, la guercia u era pirr ~ r a n d e !  n. Nclln 
quercia del Laprade Invece viveva tutto un popolo di alnti: 

Tout tin pctiplc cffrayd pariit de ton fcuillage, 
Izt rnillc oiscaux chsntcrirs, tmublks danr leurs tmours, 
PlanCrcnr 6wr ton Cront, mmmc une ~ i l e  in~agc, 

' 

Pcr~nnt de cris aigus tes gkinisscinents sourds. 

Berchk: 
Chaqric hrnnche portait son nid ori son essrrirn. 

Paragonate con a l nidictti pendenti qiin C 1B n. E pngonate ancora : 

NelZ'aria un pianto, d h n a  capinera 
che cerca i l  nido che non troveri. 

'Ta cliutc a dispcrct toiit ce pcnple sonore, 
Mille ELWS nvcc toi toinbent nneantis; 
d t a  pliice, dails l'eir, sculs voltigent encore 
Queiqiie pnuvres oiseaux qui chcrchent leur perits.., 

Ailieu, Ics nids d'amour qui peuplnicnt tcs rameauxl 

E, de1lpuna e deii'altra qiiercin, si fa legna dn ardere; ma la quescin 
d e l  Lnprade, stata, prima, dall'uomo, che non pub giungere nll'altezaa 
-di essn, fntda scendere alla propria bassezza: 
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Ainsi, ju%ptyii ses picds l'hommc t'n Fuii deseendrc; 
Con Ter a d4pCré Ics mmeaux ct Ic trom; 
Cet &trc hrrrnonicux sera FurnCc et ccndre, 
Et In rcrrh ct le vcnt se !e partugcrcint. 

Nonostante l'opern della n leche cognee n, la guercio dunque rientra. 
nel seno degli elenicilti : è fuma, & cenece, ma quella cenere e quel fumo 
sono neIh terra e netl'aria. Ehsa resra, nel suo nulla, pur bella e mae- 
stosn. N& enorno ad essa $5 l'ingombro delle chiacchiere e degli uomini 
meschini che sono nndnfi H n far legnn: 

Oanunw l&, ognuno tnglia; a sera 
oglluno col suo grave fiiscia va. 

L'uomo profnnatore dellii natura non h, n e l  Lapnde, che una rapida 
e sdegnose visioiie: 

Son fcr a dEpéc6 lea rameaux ct le  tmnc. 

Mn it  ricordo dslln q~~erc ia  del Laprade, nel Priscoli si rinnova una. 
seconda volta, e, qunnto a circostanze forrnuti, forse più tailgibilmcnta: 

Q i t c ~ i a  dt~nwatden,  doGe sei? Tt pure 
come Ic quercie an~itlrc dalle rame 
sccche, dcl prco, abbn~tk giil la sciire. 

O nidi che celava i l  tua ragIi~ipmci 
O neli'alto pieiii sirirluln e varin 
di voli fermi, cornc d'api n scininc! 

O stormi usati, che al dorai dell'arid 
sccndcano in tc n cclcbrar In fcstn 
della lor giorinezzn, o ccntcniiria! (1) 

VSII. 

Or Ics  enfanls jouaicnt. Coudain, Ic pmmicr-nL 
Debout, I'mil pltin de fauvc arJciir, la terre nrnPrc 
Frapp I'auzw hpcrttu sous iin poing Farccnf, 
Et qui cria, tenrlnnt lcs dcua rnnins vers In mEre. 

c v e  nccaunit trcmblanie ct pile tle stupcur, 
Et, ferniuitt niitour d$rux seri bms, Ics prit sur el le;  
Et comrnc cti (in Iicrccau les couchiini sur mn caur, 
7,cs couvrit Je liniscrs poiir catiner Ecur querclle. 

BicntOt totit s'rlrnisa, fiimur, plainic, liniwrs; 
I t s  dori~iuicnt rous Icr dcux cnlncc's . . . . (a } .  

( t )  Poeineiti, cd. cir., L n  qitci-$n d'lIaivart-leii, p. 91. 
(a} L ~ O K  DIERK, Lo vision d'Evc in: Poknics d paesies (Oeiivr.e$, h r i s ,  

Lemcm, 1896;. L Po6ncs ef paisies sono dcl 1x4. 
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a:  a Uomini! nella tmce ora dei Iupi! a, è sempre sembrato di riccvere 
un pugno nella stomaco. Rileggendo invece J% vision d'3ve mi son sem- 
pre sentito condotto per mane dal poeta, senza scosse e senza soprassnlli, 
l i  dove egli voleva; e ho visro; ho visto quello che Ev~t vede nel SUO 

pensiero: 
Ah, voyaic-tu I%envie armant le dtsaccords, 
Et se glissnnt partout commc un chcal qui d e ?  
Lc fer s'ouvrant snns c w e  un chemin dans lcs corps, 
1~ so1 roujours fumant sous une purpre chaude? 

Bt les pe.uples Canis.sur les peuplcs Abcts 
Se ruanr sans piCtd, les dichirant sans tdves; 
La sanglots klatant de toutes lec BaLels, 
Les niIes &touff4s par la  clameur des gr&vts? 

Sous I'insoluble Snime 1"hornrne en vils rmupeaux 
C'amonectlc, eKray8 dc son proprr bhritagc, 
Entendais-tzi monwr dans les airs, sniis tcpen, 
L.es hurlerncnts jaloiix des foulcs, dlige en AgeP 

Ne 1 due fanciulli, tutto cib diventa la a truce ora dei lupi n (nel 
Dierx sono sciacalli), che determina h predicazione della pace. Che Eva, 
madre dell'amaait8, ci conduca essa stessa dalla scena dei due fmtelli ris- 
santi alla contemplazione del dramma dell'urnanir~, - è bello, è logico, 
è proporzionato; che a questa conremplasioiie il lettore sia rrntro, nel 
Pascoli, dopo la lite d i  due bimbi qualsiasi, e te relative sctilaccjaie ma- 
terne, e dopo il sorriso e jl rincalzo del letto, non è che malfatta jmi- 
razione. . 

continua. 
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