
REMINISCENZE E IMITAZIONI 
NELLA LETITRATURA ITALIANA 

DURANTE LA S~.ICONDA nrmh DEL SEC. xrx 

XV. 

SU ALCURE DERIVAZ1ONI FtELt-E MEP16 lSl G I O Y A ~ H E  PASGOIJ, 
(Conltii. e 6nc: vedi h c .  preccd., pp. 3x3-l]. 

Anche Le cetra d i  Achiile (i) pare a me ~ h c  possa riaccosfarsi a una 
..poesia di Th. d e  Banville, Pcnihe"si1ée (2); poichè per qulinto l'argomento 
.sia differente, resta pur sempre coniline a cmrarnbe Ie concezioni il so- 

stnnxiale conlenuto che 2 qtiello di una a ricostruxiene omerica )i, os- 
sin di una narrnxionc fatta con n elenientj orncrici n, c quale, nel 
pio desiderio degli autori, l'avrebbe fiifta il poctn greco, se I'sresse 
fatta. E di comune, vi è nnche il motivo fondtimenialo: la umana pieti 
dcl diiino eroe, quale appunto esaa ci 6 presentata neIl'lIìnde daIlkpi- 
sodio della coinniozionc e del pianto di AchiEEe ZII cospetro di Priaino 
irnploranre i l  cadavere di Ettore. Sin in La ceira di  Achille, che in Pen- 
rh6s:silic & qucsto appunto, dcrla pieth dell'erae, il soggetto: nel  poemetto 

+del Pascoli il supplicante non B un padre, ma un aedo, che chiede a d  
Achille la restirutione della cetra, facente pnrte del botiino di guerra; c 
Aehille si commuove e restituisce; non piange, ma sta per piangere; il 

.vecchio aedo stesso ce lo dice: 

E i l  vccchia dissc le parole alatc: 
[.ascia ch'io vnda scnza indugio, e porti 
meco la cetra, che noli Forse i l  cuore 
nero l'inviti n piringrc, su questa 
cctm di gloria, I'ancor vivo hchillc. 
Lascia che pinnga e t cm C mare c cielo, 
 ti no . . . . 

(I) Pocmi co#vlvtali, ed. rir., p. ig  sgg. 
( n }  LRs c.~flr$, ed. cit., p. 27 sgg. 
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Iii Pcnfhdsilc'e In sccnn b differente, ma i l  fondo i[ mcdesirno. Pcn- 
tesilea, morta, è portatn nella tenda di AchilIe: 

Le diuin mciiririer regarda SR vittime. 
Et, iout H coup sentant dans son ECCUC mngnanimc 
Unc doiilciir arndrc, il adinirti longicmps 
Cettc gucrribre morte aux bciiux cheveuir flottants 
Dont nul epoiix n'irait rn6ritE Its, carcsses, 
Ec 33 beoiitE pnrcillc d ccllca dcs I>ccnscc. 
Puis il pleuta. h i i g t c m p ~ ,  i u  bruit dcs sanglots 
Srrs larmes de scs ycux I idlunts  cn Irtrges flots 
R~ii*aeli.rcnt, ct, coinme un lys pur +i frissonnc, 
i l  bnignait de scs pleurs le front dc l'amatone. 

E finirb, facendo, per uno dei poemi conviviali, iin ravvicinamento 
che potri sembrare sirano a prima vistn. 

irtadre, il più bello, per me, dei poemi conviviali, In esalta- 
zione - i n  forma non discorsiva, ma rappresentativa - della sublime 
abnegazione materna, Clnuco, a ebbro d'oblio 11, percuote la rnadr~; e la 
mndril muore di crepacuore; e va iicll'nlto ELirio; il ficlio, quando muore, 
precipita nel baratro infernnk. Ma pcr La madre, non è paradiso dove 
no2 -i i l  figlio; e orticno dal (I buon demonc n d i  essere porhita a lui: 
ed 1è la rnilclre che chiede perdono nt figlio: 

Min creaiurn, non lo fcci spposin 
io, n morir cosi d h n  subita, io 
in ri non [listi che nnn crn nulln, 
ch'crn per gioco .... Vicni su: ~lerrlona! 

Tmsportinmo la scenn, dtill'iiltre tomba, in TCrM. Moric-Pierrc 6 un buon 
figlio; irreriro dalle mgle arti di una ma31 femmina, [a Gltt a {I),  di-  
mentica rutto, e diviene nnch'gti u ebbro d'oblio n n1 punto, da scn- 
sJiar3, contro Ea madrc, che vuole sriltrarlo a i  suoi tristi amori, un vaso 
di pianta: 

Il fcrmn Ics ycux ei jctsr. La vicille nc fut paint torich&e, mais clle tombn 
n 6 a n m i n s  p r  r e m ,  dr seisiswmcnt, en poussnnt un gran cri.... La mCre, rclc- 
v6c c i  sriivic par Gitlioiiry, se siiuwit eK,ir&e, ari basnr:l, drnit avnat elle, saiis 
oscr rciounier tr rde, epouvantdc d'aroir vu son cnfant Icvcr Iri main sur elle 
ct commattxc iIn sacri4Ggc (2). 

Gliiuco fa i l  suo inferno all' inrerno, laceralo dai riniorsi, sbatacchiato 
JnlVonda cresna alle eterne roccie: 

SI, i'ho pcrcossn. Ma non sai  con quanta 
Forza nllc smlire roccic mi pcrcriota 

(I) JELN ~IICHEPIX~ GIlt, roinon. Paris, Faywni, 1881, 
(2) Op. cit,, p. tu?. 
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l i a q u a  leggiS, ncl bnrntro; e chc buia 
Ingsiù! chc grida! . . . . 
Maiiima, pieti! prdunarni ! 

Mnrie-Pietre fn il siio inferno jn terra, attanagliato fra i l  rimorso e Io 
siin bestiale passione; finclib in una crisi dispcrara vn perciiotendosi In 
testa per i muri: 

(I Des chocs violents, drus, sourds, retenris$xent dans le corridor,. 
cammc d'un M i e r  qui battrnir Ics cloisons. C'ttait le gris aRò16 qui se 
jctsit et se Iicuctait contre les murs, sv rcognait le csitne, s'y meurttis-, 
sait les joues, s v  yccrsnit la Fnce N .  

Al primo ritorno in s&, nella sua casa, nct suo letto, vede preso a 
$6 In madre: 

ct Ah, ma mkre, mn mere! ma bonne ancienne! C'est donc vaus 
qu'btes 11, CI qui me ehoyez tziot et  tant?.  . . . Après ce que je vous a i  
Qit! Vous ne myen r~oulce pas? - C'cst-il 1)ieu possible? \ r ~ ~ s  me 
choyer. cncore et toujuurs?. . . . - Tais-ioi, mon piuv' pltit gas, repon- 
dait la vieille. Tais-ioi. Tu ne aais pas cc que tu Jis. Ttt ne ni'nr rien 

JTEz, linrnC! Rieu de ricn n (i). 
Ma anche l i  fine del romanzo di Jean Richepin ci trasporta in ur, 

mondo simbolico; dove appunto i l  simbolo C )ci eteriiith dcl cuore ma- 
terno e dello sua sublirnc abnecitzione: nel Pascoli dal simhoio scaturisce 
In realtli: 

. . . . c poi la madrc e il figlio 
vennero nncor da in priludc in tcrrn, 
l'una a sarrire, e I'aitra a far soffri m.... 

ne1 romanzo, dalla rcalth scnturiscc il sinibolo; e 11 simbolo i- quel cuore 
di madre che rotola a terra nella caduta del figlio, e che chiede nl Ti- 
glio, se esso figlio s'k fatto male  Nelln conclusione del poema, dal mondo 
mctnfisico si  trapnssri al molido fisico; nella conclusione dcl rnmrinzo, 
dal mondo fisico al nionrlo iiietafisica; nel paemn, dnll'irrsnle al reare, 
nel roniiinzo dal reale all'irrealc; ma con identico contenuto. E In can- 
annc nella quale Gillioury, chiudendo il romanzo, chiude lti sublimirii 
dei sen~imcnti che Mariewdcs-Anges non ha saputo dire 111 figlio (chi 1' ha 
sentita contilenrirc da Yvcttc Guilberr se ne scnte nncora i lirividil, ma 
che essn ha cornpciidiati, come la madre del Pascoli, nel chiedere quasi 
pesdonr.~ a l  figlia, 6 la sintesi comiine del poemi1 e del ramanxo: 

Y avnir un' fois un pnitvl gas 
Ei lon Inn Inlrc 
Et Ion lan la, 

Y avait un* Sois un pnuv' gas 
Qu'ainiait cell' qui n$ I'aininit pns. 

( I )  Op, cit., p. i q - i a 4 .  
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Eli* lui di t :  bppnrt' moi dy iiinin 
Et ton ian lnite 
Er lon lan In, 

Alli lui dit: Apport' moi dq mnin 
2' CEUP dc tn rnac>priur mon chFm, 

Vn chcz sa mdrc ct l a  tue, 
Et lon lnn laire 
Et lon Inn la,  

Va chez sa mdrc et la 'tuc, 
Lui prit l' caur et s7cn courut. 

Comnie il courait il tomba, 
Et lon Inn laire 
Et lon lan la, 

Comme i[ cotirnit i l  iomba, 
Et par terre I' cctir  soula. 

Ht psadtint que 1' cettr roulnit, 
Ec Lon lan toire 
Et lon tan la, 

Et pendant que 1' m u r  roulait 
Entendit L? cmur qui parlait, 

Et 1' cmur disait cn plctsrnnt, 
Et lon Inn laire 
Et Eon lan Is, 

]?t I1 caur disait cn plcuranr: 
T' es-iu fait mal, inon enfnnt? 

Anche la madre del Pascoti, n cui iI figlio ha spezzato il cuore, s'in- 
teressa identicamente non n1 male suo, ma LI quello del figlio che gliclo 
hii spezzeto. 

Se, a post hoc, ergo prapter hoc a, i lettori mi chiedessero ora le 
mie conclusiofi su tutto questo mio esposto, io risponderù loro di tirarla 
essi stessi: come un presidente di corte d'assise io ho fatto il mio im- 
parziale u riassunto n ;  i l  verdetto, sta riì giurati. 
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