
POESIA POI~OLARE )) E POESlb « D'ARTE a 

ANNOTAZ TOSI. 

( I )  Questa varia complessita 6 uno dei motivi che spiiige a costruire scale 
o graduatorie delre operc d7arte; nel che occorre tener presente: I .  che la gra- 
duatoria non può esser mai puramente estetica; 2. che, nella storia, le varie 
opere d'arte sotio q~ielle che ciascuna 6 e si distincuono con la loro propria fisio- 
nomia; onde il graduarle poi, con criterio cxtraesterico, in minori e maggiori si 
riduce seinplicciiiente n un rifare iii inodo astratto quel chc Ia storiografi:i dice 
in modo concreto. 

(2) E.F.PU i&., I ,  ;q. . 

(3) Tra gli altri dal CARRIERE, Acsthetik, I. c.:  u Der Gcgensatz gcgen die 
Vollrspoesic ist ubrigens gar ilicht die Kunstdichtung, sonricrii rlie gcmachte, ge- 
lchrte, scIiutm~ssige ilacli Art des Nrirbrgcr Trichters, cier in sechs Stunden 
lel-irt Versc xu inacheii tiber allcs Mogliche, itldcin er nsitnentlich ein CV6rterbucli 
siniirciclier Reclericarteti uiid Uinschrciburigeii bietet deren muli sich statt des 
einfnclien Ausdrucks bcdiencn soll. Schon dic A1exi1ndrinr.r haben sich in dcn 
Iiùnstlicll Gcinachtcn stutt tiatcirlich Er\vt\clisci~den gefallcn und so gescliali es 
siets vrcnii die Poesie zfii lft i~ mird, bei dcn Brirderi tiilci Slralden so gut wic bei 
den Meistcrsfittgern und den von den Hrimanisten gesclitiIten ncucuropaisclicn 
ilicktern in i6 U I I ~  17 JahrIiiiiiderten . . . Danti komirit hinzu cin Prunken rnit 
der IJebcl-11-i~idung gesuchter Scliwiet.igkcitcn i11 Veisinasscn und Reitnei~, was 
;pew3hnlich in leere Klangspiclcrei ausarret. Gcmaclite Einpfindungen, ausgelrla- 
gelte Gcdanken, sclts3mc Verliiiltiiisse mcsden von aiisscn gcforrilt, sratt dass das 
frisckilebciidige GeFfi111 unii dcr eigenc Gerlsnke irri Intieril aufquellantl sicii scl- 
ber einc aticdrucksvoll schoiie I'orrn anbiltlcte. [,ctzcres ist bei den cciitern Dicli- 
ter dcr Pnll n. 

(4) Sul  valorc della poesia Ictteruria per la traclizione poctica, si veda il 
libro di C. DE Lor.r.is, Saggi srrlla for-ina' poetica italin3ia del)' Ottocento, a 
cura di  R. Croce (Bclri, igq): C si tenga prcseiite l'avvcrteiiza da m c  prepostavi. 
In un punto (p. ZIO) il n e  Lf:,llis paragoiia argurainente la trridizionalc poesia 
eroica italiana del cinque e seicento a u una panoplia gentilizia di vuote e mc- 
rnvigliosc arinature, per. le quali si altcvirio e si aspetririo silcnziosaniei.itc qtielli 
che saranno iti gi*ado di vestirle: Foscolo, Monti, I.,eopardi, Casclucci ... ». 

( 5 )  De vzrlgnri eloqiterriia, 11, 4. 
(6) Su  questo printo vedi K. Voss~urc, YoeiiscJtc Theor-ien irt dcr ilaliani- 

sclien Friilrr.e~tnis.sattce (Cerl in, 1900). , 
(7) Si veda nelle sue Mzrse nayolitane (Napoli, 163j) 17eglog nona: Cal- 

liope ovel-o In Mt'irsrca. 
(8)  Per csctlipi o, sul la fine del seicento, Bnsr~ro GTANNELLI (Edltca;io?te a l  

Jglio, postuma, Hapoli, 1781, pp. 141-q3), che cita a prova questi versi u così 
triviali 1): O munima mainma, conta ste gallii-iir, Vi7 che ncc inanca lo n~cgfio 
capone! Chillo clic porta le peniie torchine, Pure soldato de lo 13iittaglionc n (ciok, 
della milizia territoriale del regno di Napoli, chiamata a Battaglione n]. 
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(9) Egetsin, SainmIung italicnisctier Vollrslieder, aus mfindlichcr Ueberlic- 
-ferung und fliegeiid$ BInttern, begonneii ron TV~ttrsr.nt hrlii~cgn, vollendet nach 
.dcssen l'ode, heruusgegeben u11d mit erlàutcrndcn Anmcrkungeii verscbzn von 
Dr. O. T.,. B. Wo~i:r:, Profcssor irn Gyrnn~sium zii Weirnar (Lciyzig, Flcischer, 
i X q ) ;  A g ~ t r m i ,  Volksturnliche Poesie11 aus aIlcn Mundartcn Ituliens unli seiner 
inseln, gcsami~clt  un4 tibersetzt voi1 Aucus~  Ko~rsc~r  (Berliii, I<raiitz, 1838); KARL 
~VITTE, LTebei- dns Minttesai~g itlrtd das Valkslied i ~ z  It'talie~r (nellti rivista Italia 
d i  Cerlino, a, I ,  x8;g). L'AHNTN, scainbiando tra i prirni la poesia popolare con 
In popolai.cggiaritc, clie è cosa diversa a quasi opposta, celeb~avri Lorenzo i l  Ma- 
gnifico, u clcr iti dcr WcIr zu Hause, tvic ciil aiidrer iii seiner vier \VBnclcn, ver- 
.staiiti dei1 IVerth des Dialekts und schrieb zuerst in der Baueri~spi-ache scines 
I,ai>dos u (I, $14 I : cito dalla recente riprortuzioiie aiiastasicn del17ediz. originale 
de.1 Des Ktinbe~t I.T~~rt~det.ltol.~t, Tubiagcii, Mohr, rgzrj). Lo stesso hrnirii atnmi- 
raVa il retto senso dcg1i italiani nclla toro affcrmaziotie: chc di là dalle Alpi i 
.cintailti tr itnliaiii » tion cantavano più u in italiano n top. cit., p. 443). 

( IO)  WOLFF, prefazioi~e ali'l?net*ia, p. X :  u Dagegeii sind sie auch ganz 
Volkseigenthum; dcr ~relschc Gclehrte bekummcrte cicli in scincr vornchm- 
tliueil~icii Pcdantcric nichts u m  dicsclbcn, und wìlrde sich ILir sebr belcidigt ilal- 
tci.1, wollte inail ihrc zui~iutbeii, siclt mit dcr sciet?;~ plebea zu bcfosseti . . . r .  
' 

( [ I )  Adoyratc principalmentc dal RBckert, e delle quali Iia di  assai belle, 
tra gli ult,iini, Detlcv von I',ilieiicron. 

(rz) 1:; cln ricordare chc co~itro le amniirrizioni senza discerniineilto, d i  deri- 
vazio~ic gcrmanica ma divenute coiriuni nnchc iii Francia, per la poesi:i e la draxil- 
rilatica incdicvale, levb In vocc nel 1862 il S,IINTE-BEUVB ilel saggio: Le ngvsi2re 

.drt siksc d' Orl&ns on Jeanlie d'Arc ef cì propos de l'nnciert théifl.e f1 -n t~~a i s  
( in  Norrvcaux Iirrrdis, i11, 332-418). Dicc qui,  tra l'altro: (( Qunnci jc parle de 
.benzrtC, jc in>eiitcnds et je m'adresse h ceux qui savent de cluoi i l  s'agit, lors- 
.quiils proiiotlccn; ce rnot. 11 peut y avoir dans un ouvragc cie I'habilité, des 
parties pawablcs ct mc?inc assez bonncs, q u i  font dire: - Ce ti7est pas trop 
tnaf ! - dcs sitiiations toiicl.iniites, des ciialogiies asse2 vifs et assez nuturets, 

'd'heureuscs purties et d'heureuses rcncoiltres, des liasards ou dcs cotiiincnccinetits 
dr: trilcilt, plus OLI moins dc rnain d'muvre ct dc inEticr (la plus p:trr de 110s tnS- 
lodranics actucls ont de toiit cela), snns qu'il y ait véritableinent benlrté . . . 

' -Qu'on 112e dise quc c'est ctrrierrx tant qu'oii le voudrn, oui; rtinis que c7est 
beau, non » (ivi, pp- 377-9). 

(13) CARLO '~'EXCA, in t111 saggio dct t837 sulla poesia popoit~rc italiana a 
proposito della raccolta del Tigri (ristampato in  Poesie e prose scelte, Milaio, 
1888, l!, 242 sgg.) notava che, e mentrc alrrove lc creazioni poeticlic del popolo 
.f~irono a l u ~ i g o  il tesoro intellettiiale del paese, in Italia appena se ne avverte 
I'csistetitn 112: appare che si colIcgasscro se non debolmeiite col moto dclla sua 

..civiltH. Ed ecco pcrch6 la riccrcri di questa poesia, che presso alcuni popoli i! 
.richiairio di t0rze vive ed cflicuci, e quasi culto superstizioso dei propri dcstinì, 
i n  Italia è poco 11iìi di curiosita erudita, e studio di  scmpIicita C di naturalezza 
in uii'artc rimasta spontanea c salva daIl'aflkttaziotie e dal corrompirnelito r. 

(14) Si veda la Ler te~v  sei,tise7-ia di  CI-z'sostonio (181G), in Prose, ediz. 
' 13cllorini (Bari, Lntcrzn, ig~s), p. 9 sgg. 

(15) In proposito, soiio da richiamare lc lezioni del De Sanctis sulla a scuola 
tnoderatti ri, in Lette)-atul+a italiana del secolo decimonotto (ediz. Croce, Na- 
poli, 18913). 

(16) Per uil altro verso, I'Arnirn, il qtiale pur celebrando il buon popolo 

«La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», 27, 1929.

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



conservatore e poeta, sembra che non fosse moito sicuro dclla saldezza di  queste 
virtù che gli ntiribuiva, finiva col disegt~o dell'educiizione del buori popolo a,. 
conservatore e pocra! Cfr. su questo punto L. VINCENTI, Brentano (Torino, rg28),. 
pp. r~6-8. 

(17) Si veda la sua Disscrfaiione dc1 1808 sopra lo stato prcsolte dalla 
lingira italiana. 

(18) Lettera del 1845 al Fofinea, in Epistolario, ediz. Guidctti (Reggia.. 
d'Emilia, 1214,i, pp. 307-8. 

(19) Leiione itztorno a l  ben favetlar-e e sct.ivcre con proprietu (in Oprr- 
scoli, I'armn, 1831). 

(20) L. VENTUIII, It  gttsto dei primitii~ì (Bologna, 1926)~ pp. 16672. 
(21.) Dell>hndi~coli si veda il profilo clic io deliiicai in Critica, XVIII (rgzo),, 

186.92; ristainptto iri 1Viio1~ nrt?ositcì stot*iclie {Napoli, I 922), pp. 238-48. 
(22) Canti popolari tostavi, scelti ed aiiiiotati da RAFFAELE ANDREOLI (Na-.. 

poli, 1857). 
(23) Richiamo qui il mio vecchio sasgio : Di un giudiqio romantico srllla 

Zetter.aiia*a classica italiana (~gog), ristn~np. iii  Problemi di estetica 2, pp. 451-9. 
(24) Si vedano in proposito le mie osservazioni iicl s a g ~ i o  sulle Condi;ìonc 

presenti della sfot*iog?-n$a italiana, iii Critica, XXVII, 100- 103. 

IV. 

(I) Dei due libri maggiori sulla storia della poesia popolarc italiana, clie 
vennero fuori quasi 3 un tempo, dcl DIA~co;ua già citato (di cui la prima cdi- 
zione fu di I,ivorno, 1878), e dcl Runrnnr (Storia della poesia popolare italiana, 
Firenze, r877), sc quclio del D'iinconti si ngsira iiell'hinbito cIi una dotta e ucuta 
ricerca circa Iti storia esterna della così detta poesia popolare itafiann, ossia circa 
I'eth iti cui ,nacque la magsior parte di  essa, e le vie dclla sua diffusione c Ic 
sue trasformazioni, quello dcl Rubieri, piir senza porne: il problema nei termini. 
in cui noi lo poiiintno, lo intesc più intrinsccutnente, e volle indagare i « carat- 
teri psicologici n e i u caratteri morali dclla italiana popolare poesia n .  In ciò fu. 
forse la principale ragione, i i i  quci tempi di esclusivo interesse filologico, della 
cattiva fortuna dell>opcra del Riibieri (cfr. Annali bibliogrnjci delle edi~ioni '  
Ba?-bcra ecc., Firenze, 7904, p. 454): Iyriutorc non era un puro filologo, ma uno. 
desti uomini del Risorgimento, al quale aveva partecipato con l'opera C col pen- 
siero, c concepiva l a  storia in rnodo piti profondo ciie non si usi> poi, e a qiiella. 
dclla poesia pol>olarc aveva preso a lavorare gii  ilci 1857. Di questo dcsno e mo- 
desto iromo, ora afitto obliato, scrisse alcune memoric biogrnficke A. I,UXIN~, 
L a  vita e g l i  scritti di R. R., nella Rivista errropea, voll. XX IX-XXXII (1882-3)- 

(a) Si veda la raccolta del Du MERIL, Poesies yoprrlaircs latines antér-ietr-. 
res au doit;iEnte sieclc (Paris, 1843). 

(3) Ciò mostra i1 CESAREO, La poesia i taliana sotto g l i  Svevi (Catania,, 
1894), P. 284 ssg. 

(4) "~uellti evidente sinceriti della frase, quella parola che va direttamente: 
a cogliere i l  segno, le doti insomma che invidiamo tigli autori del trecento, non: 
sono sr~zie clclla lingua esterne o casuali; ma sono espressioni di ptir-i iiitclletti. 
C di dottrine clie Bcnc rispondono al coniun senso delI7umanitA s. Così, ottima-.. 
mentc, i l  CAPWN~, Stor ia  della rcprtbblica d i  I;irt8n,-e (Firenze, 18751, I, 307. 

«La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», 27, 1929.

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



(5 )  Lc rime del Lacca sono tra i pia vivaci documcnti del l'opposizione fio- 
rentina mossa dal tono popolare contro qucllo d'arte o umanistico. Canta una volta 
una sorta di canto trionfale: 

Beri doverresti Cristo e tutti i saiitl, 
Lasca, divotaniente ririgraziare, 
clie filar di inm dci dotti e de' gcdririti 
uscita E l'alrna poesia volgare. 

Or si vedratitio maschernte e caiiti, 
cliiari ed allegri, per Fii'ci~zc aridare; 
tal clrc la plcbc, le daine e gli nin~nti 
pii1 non s'araniio il cervello a stillare. 

Allegrerra, piacer, diletto e spasso 
aran delle comcctie gli uditori, 
e le regole antiche andratiiio a spasso. 

Giochi diversi e travagliati uniori, 
la speranza e '1 tiniore, or alto or basso, 
guiderai1 lieli e tornietitosi i cuori: 

e dopo iisciran fiiori 
intcrincdi giocondi, che  daranno 
gioia C coiilerito, e tiori pen:i ed riffatitio: 

per ch* a veder s'aranno 
stravagiinti non gih, scriri, o terribili, 
ma  chiari, belli, vaghi c conoscibili; 

La1 che quasi invisibili 
rimarranno i poemi ascosi e piatti, 
dla  Latina ocl alla Greca Lztti. 

(Rime blrr-lcsche, ed. Verzone, p. r 12). H icliiamandosi, come soleva, nlln tradi- 
zioiic paesana, faceva così defiiiire, dal Pulci, la poesia: 

Il poetare, o vcr lii poesia, 
e uti furore, anzi più tosto un vizio, 
ali$ iiiin dolce e lieta malattia, 
che d;i di pazzi a tiitto il rriotido itidiaio: 
e chi clrerilo vi poti Irr frtiitasia, 
e non lo ciiiaina il cielo a tale ufizio, 
sia dotto piire, o ricco, o bravo, o Bello, 
che dove gli e, fin sempre inai l'iiccello. 

(ed. cit., p. 441). 
(6) Sarebbe da illustrare, nci suoi vari rilotivi e nel motivo profoildo, le 

stima e sitnpaiia che, in gci~eralc, i puristi, anche tiiluni dci pii1 intransigciiti, 
ebbero per l'autorc dei P)-omessi sposi, pur così diverso da 101-o per formazione 
cutturdlc c per 1:altezza dell'aere in cui  respirava. Si veda, per cscmpio, Pvo~r,. 
Epistolal-io, eciiz. Guidctti, p. xxxr, cfr. 554, c a!iche In sua prefazione all'cdi- 
xionc nupoletana delle Vftc  del CavaIca. Purista e inanzooiano iilsicme fti il 
Cerqttetti, vissuto fino ai giorni nostri. 

(7) Si pensi, per esempio, i11 Martini, del quale si veda la caratteristica da 
me data in Letteratura della nirova Italia \ 111, 3 17-34. 

(8) TJII csetnpio d i  tale moderna poesia popolare c del modo come si fo rmò 
in  uri singolo poeta, fu  da tne dato con lo studiare la copiosa procluzione i11 

versi cIi un pastore abrttzzese dei nostri gioriii: vedi la monografictta su Pe- 
scassc~-oli, ri'stainp. in  append. aila Storia del Regno di Napoli (Bari, 1925)* 

PP. 374-90- 
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(9) Del resto, è noto clic i così detti r irnprovvisatori r contadineschi assai 
spesso ripetono o combinano c contaminano canti tmdizioriali. 

(IO) Qi~csta teoria è del D'~l;ucozr,t, nell'opera citata, che la forinolava così, 
pp. 2oj-6: r La poesia popolarc clie & stata rt\ccolta nelllottoceiito deve riinoii- 
tarc ai tcmpi quarido le nostre plcbi sentirono ,olliiiflussi del risorgimento, e 
nirova vita, nuova cncrgia, nuova cultura Ic ver,iva dirozzando; percliC chi vi 
ponga ben mente vi  sente circolare per ci~tro la freschezza della sioveiitù. Sola- 
incnte i popoli usciti dall'irifanzin e lungi ancora dalla maturiti, sentono c poc- 
tcggiano a questo modo. Questa è vcrarneiitc poesia di gioveiitit. Vi si sciite 
tutra la irigeiiuiti C la Forzt~, I n  sc1iiettezr.n C l'energia, la puri& e I n  passioiic 
di  un amor priinitivo, di  un affetto giovanile n .  E circa la correntc siciliana, 
p. 323 sgg. i a Crediarno chc, ricllu ninggior parte dei casi; il canto abbia per 
patria d'origine I1Isoln e pcr putrin d'adozione In Toscuria: che, nato con vcste 
di dialetto in Sicilia, in Toscana abbia assunto forma illustre c comuiic, e cori 
sifFattii veste iiovella sia c~nigrato nelle altre proviticie n .  Ma g i i ~  il Cnnnuccr nel 
saggio a cui abbintno accennato (~k?irsicn e pocsia nel mondo elegante del se- 
colo decimoqilario, i i i  Opei-e, VllI), che rccu la data dc1 1870, credcva :tll'ori- 
giric ncll'ctii aurea: Qurtnto pii1 consideratcinicnte si studierai~no i canti liopo- 
Iiiri toscani (dì quelli di altri pnesi non giudico), ttlnto piU risulterantio le rclaziorii 
non pochc con l'arte lctrerarin, tanto'pih risulteG che la rnaggiorc e miglior 
parte risalgono, almeno riallri coinposizione primitiva, molto indietro, n qualchc 
centinuin d'anni fa, quando l'arte italiana iion era ancora dinaturatn nC coinpiiito 
il divorzio tra lei C i l  scnti~nento popolare. Negli ultimi clue o trcccnto anni il 
popolo, in Toscana, imbcstiato com'em ncila servitù abietta e ncll'ignornnza, 
ncll'oblio di sè c di tutto, iilisero, aiigusto, gretto, fitlso cnlcolatorc, artistica- 
niente noli lia sentito nulla, non ha fatto nulla, noil ha inventato nulla B (p. $0). 

Alla origine siciliuna, come poi i l  D9Ancona stesso ricordò riclla seconda etlizioiic 
del suo libro, nvcva volto il perisiero il TENCA, articolo citato dcl 1857, Q. 263; 

cd  è curioso notare che, prirnu di lui, 1 9 r \ ~ ~ r ~ ,  nel manifesto della poesia popo- 
Inrc (ed. cit., 1,4Gq-5) ricorda i siciliani e la loro a spielciidc Frcudi~keit ,  in cici* 
Alles zum Liede wircl unci ohne dic Nichts ein Lied n. Quanto alle obiezioni 
inossc di iqeccnte alla teoria del 1)'hncona d i~ l l ' I~e ,  dal Snnesi, dal Barbi (vedi 
tii qucst'ultiriio Per- 11: stor*in della poesia popolare irt Itnlia,  nesli Sfttdi let- 
ter-ari e li~igctisrici dedicati a Pio Rajna, Firerizc, rgrr, spcc. p. 97 sgg.), se 
possono valere n mctterc iii luce tiltri uspetti e a indicare altrc correnti iiella 
trii~iizior~e della pocsia popolare italiana, perdono alquanto di vista la questione 
dctcrmiiiata che si è esposta disopra, e clie quclla (li maggiore importanza noi 
rispetti dclla storia civile c letteraria d'Italia. 

( I  I )  Nella questione sarebbc da tcncr yrcsentc, allargando la ricerca, quel 
~ I i c  acciiddc iii Germania, iii Frzuicia C in altri paesi circa la forrriazioiic c le 
sorti dci 101-0 patrimunii d i  poesia popottire. Si vcdn I'iritrocliizione di R. vox 
I , i~ , r~~cnon al  Deutsc?ies Lele>2 inz Vollc.vlied z i i n  1330 (Bcrlin-Stuttgiirt, 1884). 
11 hlichelet cliccua chc, avanti la Rivoluzione, la tradizione tiazionalc era ridotta 
in Francia a i deur ou trois chansons n .  

(12) DEI. LUNGO, Stor ia  d' trn piccot libro de' tempi d i  Dante (hiilaiio- 
Knina-Napoli, 19r7), I, Ioj. Era cotcsto, del rimanente, un giudizio o un attcg- 
giameiito coinuiic tra i Ictternti fiorentini, pii1 o meno savonaroliarii o piagnoiii, 
di  circa il 1860: v. anche il Guasti, nella sua  ed, delle Rime di Micliclangelo, 
pref., p. x. E, per altra parte, era giudizio tradizionale e convetizionale. Con 
acute considel.rtzioni sui rapporti tra utnancciriio e principato tcntii di riiinovarlo 
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POESIA U POPOLARE ,) E POESIA U D'ARTE n . 427 

il ~T~ESSELOPSRY tiella introduzioiie alla stia edizione del Paradiso degli Alberti 
(Bologna, 18fi7). Ma i l  CARDUCCI fu di diverso av~piso tiei discorsi dcl rti68-71, 
Dello svolginzento della letici-atilra nniionale (i11 Opoa ,  I, 119 sgg.). 

(13) hli piace n qticst« proposito ricordarc un assai seimato articolo cfi D. 
PETRINI, a proposito di uiia di  coteste insulse lameiitele, in Fiera Ic t t e~~ar ia  di  
Milai~o, anno V, n. 2, 13 gennaio 1929. 

(14) Anche per Dnnte la critica romantica o protoromantica espresse il giu- 
dizio chc In sua dottrina teologica e scolastim fosse stata nociva alla sua poe- 
'sia: il che ciisse pel primo il Vico con Ic note parole: n Se non avesse saputo 
116 della scolastico iiè di  lalino, sarebbe riuscito più gran poeta, e forse la toscana 
Suvella arebbe avuto da contraporlo ad Otnero » (Scien;a w o v a  yrinia, 111, 2G). 
Alle quali parole si deve colifcrirc uti valore d i  metafora, anzi d'ipcrbole, per- 
ch3, prese i n  senso proprio o in  senso materiale, conterrebbero l'ussurdo cli uti 
Dante poeta che si sar~.bbc po~uto formare in modo diverso da comc Dantc reaf- 
riienrc si futmt. Su questo pulito, dcl resto, cfr. CROCE, L a  poesia di Uavtte, 
pp. G/-Gg. 

( I  j) Si vedano, sulla Icttcrztura spagniioln, Herder, gli Sclilegcl, Routcmcck, 
Sismondi, nei qiiaf i le mgioiii dcl17 ammirazione sono cilitiramente espresse. Al- 
quanto ingenuamente i1 DE PUY.~AIGRE, Folklore (Paris, 1885), p. ;, confondendo 
dappriina e poi distinguendo fctteratura popolare e studio della poesia popolare, 
ciuva iin posto d'oiiorc alla Spagiia nel follr10~-e: (t LYEspagnc, quc nous trai- 
tons dc parcsscusc, fut, du reste, Iri premiere & se souvcnir cle sa poCsie popri- 
Icire, non pns, il est vrai, dans uil but d'érudition, ~ilais parcc qu?elle y prcnait 
pfaisir. Elle eut au seizi6irie si&cle un véritablc cngouenicnt pour les roinan- 
ccs i), ccc. La vena popolare, col relativo ainore per le canzoni e i proserbi, riap- 
pare nel secolo decimonoiio nci romanzi e novelie cIi Fcrnnn Caballcro : sui quali 
v. CROCI.:, Poesia e non poesia (Bari, igq) ,  pp. 207-25. 

(16) In  proposito, v. il mio saggio: C~~l tw-a  spapizioln i n  I ta l ia  nel sei- 
certfo ( in  Uorriini e cose dclla vecclzia Italia, Bari, 1927, I ,  215-21). 

( 17) Ciri dimostra il CASTIIO, Eì p ~ ~ ~ s a r n i e ~ ! l o  de Cerva)rie.v (Madrid, 192j). 
l i  Voliaire, guardalido dall'alro dclle I-aisoli cluclla letteratura popolaresca, ebbe 
a dire,  coi^ la solita nrgirta leviti, del Dotr Qrrijote: cilc n il solo libro buono 
dclla Icttcratura spugnciola cru cluello che nvcva dimostrato che tutti gli altri 
craiio cattivi u ! 

(18) Si vctta quel tanto che tie sono venuto racco,nliendo nel mio libro : Sto-  
9*ia d e l t ' e t ~  barocca iiz I ta l ia  (Bari, 1929). ' 

(19) G. M. MONTI, L e  ~~ilfaizelle a l la  napoleiana e l'antica lirica dinlel- 
tale a Napoli (Ciiti~ di Castello, 192 5). 

(lo) F. NOVATI, Contribt~ro al la  stcrria della lirica mrcsicnle i taliana (in 
Jffscellarica di studi in orrore d i  R. Renìcr-, Torino, rgrzj, p. 9-0: c Che il 
fiumc della lirica popolare vada seinpre pih itnpoverendosi d'acque mati mano 
che avanza il scicei~to, è uii fatto che, sebbene fuori di dubbio abbia dovuto col- 
pire iiiiti gli studiosi d i  cssa, non d forse slato mai chiaramente affermato. E 
per veriti, noti vi è forse periodo 11el quale In produzione musicale itniiaiia si 
prcscnri più ricca, più pomposa, yiìl scduccnte, tanta d la copia d i  caiizoncttc 
svelte C vivaci, dagli scheiiii nuovi, capricciosamente spezzati, in guisa da asse- 
condare con la sapietite diittilitii della rimata parola turtc le piG artificiose mo- 
dulazioni dell' armonia. Ma cluaiido si cerchi di saggiare con attenta critica tutta 
questa sotto più e più rispetti notevolissima produzioiie, 13 facile constatare come 
iiiilla o qiinsi nulIa più vi pcrrnaiisa d'inspirazione popolare. Ali70pposto di 
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quanto era seguito nel Quattro e nel Cinqucccnto, non sono gii i canti popola- 
reschi chc dall'umile sfcra in cui erano sbocciati, salgono ad eccelsi anzi inspe- 
rati gradi: sono invece le poesie d'arte, musicate da maestri colti, cbe prendon~  
anche nelle classi piQ umili il posto che iti altro tcrnpo vi  tenevano le cantilene 
spontanee deIla musa plebea a. 

(21) SU di essa, i l  mio sagsio: La letteratura dialettale riflessa, la 
sira origt~te nel seicento e il suo irflcio storico (in Uonzi~ii e cose cit., 1, 

222-34). , 
(22) 1: da osservare come un poeta barocco, il Battista, nel porgere ascolto. 

al canto d' una pastorella, lo traduceva concettizzandolo : 

DalI'isoln di Circe usciva il sole, 
e qiiarito allole pcr lc sue vie toccava 
di questo mondo iri su la bassa tnole, 
fatto novello Mida, egli dorasa. 

Alln grcggin lanosa iiitatito Iole 
i velli canutissimi tosava, 
c di calte In froiitc e di viole 
alla plcbc tosata indi frcgiwa. 

Catitb fra le fatiche e disse: - O fiori, 
allegrezza degli alberi rsmosi l 
o poeti del bosco, arrgei catiori! ... - 

Poi, iiiirandomi, tacqtie, Ed io risposi : - O cibo dclle orecchie, inni sonori1 
o degli occhi armonia, sguardi aniorosi l,.. 

(Lirici mal-itti.sti, ediz. Croce, p. 429). 
(23) Sul Bcrchet, v. Poesia c no22 poesia, pp. I ~ I - G ~ ;  e ,  in polemica coi  

critici troppo letterati, Conve~*sa;ioni criticlze2 (Bari, 1924)~ pp. 241-6. 
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