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CARDUCCI E ORAZIO (1)

GIOSU6 CARDUCCI

Come il Savioli laivoramido sopra Ovkiio trovö aifine, secondo ll Gar-
duoci, la forma che meglio si confaceva aJ suo peouiliare modoi di sent ire,
cosi il Carducci la trovö fino dai primi suoi studi lavoraindo sopra Orazio.
Studio pure negli altri poeiti latini e iin tutti gli italiani da Dainte al Leo-
pardi; provaindosi tauche ad ianitare le rime toscane ded secoli XIII e XIV,
la grave canzone del Petrarca e dei cinquecentisti e la satira del Berini:
e da questo studio lungo e variato cavö ceito materiali non pochi a coin-
porsi uua forma poetica: ma la parte piü sintgolare e al tempo stessa piü

(1) La nostra rivista ha trascurato finora la critica letteraria, e forse non potra tar meglio nel fu-

furo. Per ragioni facilmente comprensibiii, e che, del resto, gia abbiamo esposfo in un primo tempo. Non

per ciö accogltamo, o con piacere, questo componimento che costituisce un buon contribufo alio studio

dell'opera carducciana, perchö & giusto che anche lo studioso svizzero-ltaliano della letteratura abbia la

possibility di pubblicare il frutfo del suo lavoro o delle sue conquisfe.
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omoganea delta sua forma e quella il cui segreto gli fu rivelato dal Yeino-
sino.

Tanito ciö e veno, che dov'egli imita di propoisito dalle odi oraziane
riesce, a parer mio, pdü originale che in altre poesie dove non wile iiniLare
nessuno. E spesso credo1 gli aocadla d'imitare Oraiziio, senza aveimie il pro-
ponimento.

Alcuni pensano che se il Cardrucci, invece di darsi alio studio degli
aintichi, avesse seguito le, nuove dottrine letterarie, che dopo il 1815 s'intro-
dussero in Italia, egli forse sarehibe diventato moltto1 prima uno dei piü
famosi poeti moderni.

Non nego che seguendo quelle novi la il Cardmcci avrehhe potuito pro -
caociare ai suoi versi miglior fortuna: ma dioo che l'artista non pud f:arsi
un ideale a piacere: quesLo deve rampollare naturalmente dall'animo e

daH'iingegno di lui: e l'ideaie poetico del Carducci era oosi ifatto, che egli
non poteva acquiistarne la coscienza, se non attraiverso1 lo studio degili an-
tichi.

Le rime puhhlicate a S. Miniato, e ristampate quasi tutte nel volume
« Levia Gravi a » di cui tengpno, salve quaikhe eocezione, i due primi lihri,
atteistano le viarie attitiudini deiringegino1 poetico del Garduoci, e i suoi va-
riiatissimi studi; ma sopinattutto attestano la veritä di quello che ho detto
circa la forma poetica di lui. In qualiche sonetto si sente l'agilitä e la fre-
scbezza delle immagini e delle frasi e la melodia del verso' petrarchesco;
in adtri la gravita e il periodo fortemente lavoralo di monsignur Della Casa,
coin un po' della cercata durezza alffieriana; e cerlo i sonetti, particolar-
mente alcuni, sono fra le helle cose del Garduoci. Ma la forma di poesia
dove rie&ce rneglio' e, a mio giudizio, l'ode oraziana. Qui, in piü largo spazio,
il pensiero si dislende piü liherauiiente, qui miaggioire agio agli arditi tra-
passi; qui la strofa serrata e la varieta del verso, che megliio rispondono alia
varietä e alia üomcitazione degji affetti.

Fra coloro chie giudicarono le prime poesie del Garduoci, chi meglio ne
segnalö uno dei pregi pirincipali fu il Mamiani, il quale lodava girandeimeiite
nell'autoire una mirahile attitudine a tiraspoirtare in italiano molte frasi (ed
io aggiungerei, molti movimenti) della lirica di Orazio.

In questa strofa deU'ode VI del II libro
Discioifo il bove mormora un muggito:
esulta i! gregge nell'erboso piano:
e su i'arafro ancor dal solco attrifo
canta il villano.

non e reso mirahilmente quel d'Orazio?
Ludit herboso pecus omne campo,
tesfus in pratis vacat otioso
cum bove pagus.

E nei versi coi quali l'ode medesima finisce,
Qui delle caste menti ama il governo:
qui santa e madre al popol tuo ti mosfra:
ne a danno irrompa qui possa d'inferno,
te duce nostra.

quale studioso del gran lirieo latino non si accorge che il poeta imitava
mioito bene l'oraziano?

hie magnos potius triumphos
hlc ames dici pater atque princeps;
neu sinas Medos equifare inultos,
te duce, Caesar.
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II principle dell'odie VII del II libro
Non sempre aquario verna, ne assidue
nubi si addensano, pioggie si versano
malinconicamente
sovra il piano squallenfe

rende non pure il moviimemto _e la imunagine, ma il suono slesso del latino:
Non semper imbres nubidus hispidos
manant in agros.

L'ode XII del II libro, ohe e un gioiello d'eleganzia e di grazia nei versa,

Chi me ai ciel pafrio e de' consorti al viso
rende toscano?

invita e questa volta non troppo feliceimionite, per quella trasposiziome sfor-
zata, il:

Qui: te redonavit quiritem
dis patriis lialoque coelo?

Nell 'ode II dell IV libro il praelia conjugibus loquenda, di Orazio e
allargato in un graziöse quadretto lirico1:

Aile pie mogli dissero ie dure
fortune delle pugne, ulte ie offese
neile barbare forme al pian distese,
e Ie paure

delle regie consorti e gli anelanfi
sogni su 'I fafo del signor. Piefose
dei dolori non mai piangean Ie spose
memori pianti.

Dopo la bei la descrizione, fatta nelle strafe che seguono a queste, del
giovinetto virilmen le educato dai padri antiehi al cullo della patria e della
liherta, il verso,

Chi fia che tenti quel novel Hone?

richiaiua alia menle quel d'Orazio,
Ehu ne rudis agminum

sponsus lacessat regius asperum
facfu ieonem.

E come non ricordarsi del

motus doceri gaudef ionicos
matura virgo

a quel punto dell'odie stessa in cui il Carducei esclama:

Vile ed infame chi annebbio il pudico
fior de' fuoi sens! ne' fremenfi balli,
o giovinetfa, e stimolo dei faili
il germe antico!

Poi quando, descritti i vizi degli italiani, il Carducei esoe in queste
parole:

Ma non di fal vasello uscia I'anfico
Insubre cavalier, quando feroce
premea dell'asfa infensa e della voce
fe, Federico,
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par quasi di seintirsi mormorare aH'oreoehio i versi:

Non his juvenilis oria parentibus
infecii aequor sanguine punico.

Devesi no Iare che qui, come in altri luoghi, il poeta rinfoirza la iimita-
zioine di Orazio .con una bella immagine dantesea. Quel vasello e il natural
vasello di Dante (Furgatorio XXV, 45): e, come prima si parla deU'edu-
oaizione della donna, cosi questo inoesto arditissimo riescie anche molto ef-
fioace e gustoso. L'ode V del IV lifaro, ch e una fra le piü belle del volume,
rassomiglia tutta nel principio all'oraziana che e la XXXI del I libro.

Quid dedicafum poscii Apoilinem
vaies? quid orat de patera novum
fundens liquorem? non opimas
Sardinia© segetes feracis,

Cosi Orazio; e il Gardner i:

Che prega il vate, il libero
vate che prega e vuole,
adorno in veste Candida
volto al nascente sole?

Che agli agi suoi rinnovino
ben cento solchi i duri
giovenchi?

Ai pochi raft'ronti, che io son venuto fiaciendo, mon sarabbe difficile
a.gigiungeine altri, e sorprendere ne;i versi del Cardueci rimmagine e la
frase ora di Luerezio o Ca; tu.Mo, ora di Tihullo o Virgil! o, oua di Dante o
del Petrarca o del Tasso.

Ma frammiezzo a queste classiche raminiscenze il pensiero del poeta corre
senipre libero e franco, per modo che, se chi legge non ha molto fresca la
memoria dei luoghi che egli imita, non sente 1'imiitazione.

L'immagine e la frase aitnui che, menlre egli sla componendo, gli
ricorrono alia miente, balzan f'uori da questa improntate si fattamiente dei
ricorrono allla mente, balzan fuori da quesita improntate siffattamente del
suggello dell'autore; si adaigiano. con tanta naturalezza fra le altre iimma-
gini e le a'ltre frasii di lui, che neU'insieme del lavoro non si scorge mi-
stnra di elementi diversi.

ALDO BASSETTI.
Bellinzona, novembre I9?>k.
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