
DUN KARM TRA NEOCLASSICISMO 

E ROMANTICISMO 

di OLlVER FRIGGIERI 

I CONTATTI CON LA CULTURA ROMANTlCA ITALlANA 

n poet a che rappresenta la poesia maltese nella maniera piu 
alta e degna, Karm Psaila (1871-1961), alias Dun Karm, e in primo 
luogo un uomo che mostra la piena consapevolezza, assai piu ma
tura che in altre voci contemporanee, delle forme aprioristiche di 
spazio e di tempo. L'artista, dun que , non era in grado di prescin
dere facilmente dalle condizioni fondamentali che 10 circondavano, 
anzi che caratterizzavano l'isola e particolarmente la cultura del
l'epoca. Le sue disposizioni natUrali, rispecchiate in varie sue 
opere, erano destinate ad integrarsi con alcuni dei principi roman
dei fondamentali, come quello, ad esempio, che esigeva che la 
poesia interpretasse fedelmente il carattere della societa contem
poranea. 

Nell' ambiente della scuola governativa del villaggio nativo, 
Haz-Zebbug,l dove si iscrisse nel 1878,2 Dun Karm trove un si
sterna educativo che si accentrava intorno all'insegnamento della 
lingua italiana che, secondo le conclusioni di una inchiesta con
dotta da due commissionari inglesi pervenuti apposta dall'Inghil
terra, gli studenti intendevano con disinvoltura. 3 L'impostazione 
del programma scolastico, particolarmente per quanto riguardava 
la scelta dei testi di studio, era evidentemente italiana. 4 Il gio-

1 Dun Karrn rirnase sernpre consapevole delle sue origini contadine. In Lil 
Haz-Zebbug dipinge un quadretto ideale, quasi idillico, della vita rustica, 
rnentre in diverse altre poesie cerca la vera irnrnagine dell a patria in una 
Malta ancora lontana dai prirni rnoderni indirizzi industriali e dal carattere 
sofisticato delle citta. 
2 G .CARDONA, Dun Karm - hajtu u hidmietu, Malta, Klabb Kotba Maltin 
1972, p.8; O. FRIGGIERI, Dun Karm - bajja u karattru, Malta, Saghtar 
1971, p. 7. 
3 P.G.}u LYAN, Report on th.e civil establishments of Malta, London, 
W. Clowes & Sons 1879, para. 308-317, pp. 56-59, e P.}. KEENAN, Report 
upon the educational system of Malta, Dublin, Alexander Thorn 1879, cap. 
13, para. Il, p. 10. 
~G.CARDONA, op.c,it.,j pp.8-H •. Cfr. anche D.MARSHALL, Histo.ryoltbe 
.vlaltese language in local.education, Malta, Malta University Press 1971, 
pp. 23-32. 
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vane continua i suoi studi di educazione secondaria nel seminario 
minore _ dove le due materie piu importanti che doveva imparare 
erano l'italiano e il latino. E- opportuno ricordare anche l'imp0l""" 
tanza delIa lingua italiana come veicolo per la comunicazione 
delle lezioni nelle altre di scipline. N el seminario m aggiore, dove 
entra per seguire il corso di preparazione sacerdotale, la tradi
zione culturale italiana avvoIgeva tutti gli aspetti della vita e 
dell' insegnam ento. COS! accadeva anche in tutti gli altri settori 
della vita ecclesiastica. Cola Dun Karm conseguiva un corso di 
letteratura italiana, insieme ad altre materie, come la Ietteratura 
latina e la filosofia razionale. 5 

Questo carattere italiano dell 'ambiente che 10 circondava dap
pertutto determinava con forza I'identita culturale del suo spirito, 
e la certezza della tradizione non suscita in lui la necessit?!. di 
cercare una propria scelta di fronte alIa dialettica Iinguistica tra 
italiano e maltese. 6 Piu tardi, infatti, divenne professore di lingua 
e di letteratura italiana presso il seminario maggiore, e un suo 
alunno, Salvatore Sammut, sostiene addirittura che il maestro re
citava a memoria lunghi brani della Divina Commedia e dei Pro
messi Sposi, e conosceva con grande esattezza Le mie prigioni 
del Pellico e Le odi del Parini. 7 I nomi di diversi autori italiani, 
poeti e prosatori, si incontrano spesso nelle sue lettere ad altri 
scrittori maltesi e in diversi brani delIa sua saggistica. P arIa bre
vemente, ma con grande stim a, de 1 P etrarca, S del P irandello, 9 

dell'Alfieri,lO del Pindemonte,ll e del Tommaseo. 12 L'influsso 

5 G. CARDONA, op. cit., p. 13. 
6Infatti Dun Karm asserisce che come giovane scnvevain italiano perche 
quella lingua era la prima che gli fosse insegnata e gli piaceva molto 
(cfr. F'jurn il-gieh ta' Dun Karm, Lehen il-Malti, a. XV, vol. CL XXVI

CLXXVIU, 1945, p. 115). 
7 G. CARDONA, op. cit. , pp. 98-99. 
sIl suo giudizio suI Petrarca e orientato secondo i suoi giudizi sull'uso 
adeguato del linguaggio poetico e sulla moralita come PUfitO di riferimento 
per 10 stabilire del valore estetico (dr. L-uqbra, dahla qlib u tifsir, Malta, 
Stamperija tal-Gvern 1936, p. 30, e ls-sunett, II-Malti, marzo, 1936, p. 11). 
9 Cfr. Bibl. Univ. di Malta, Melitensia, ms. 211. 
10 In L-o qbra cit., p. 31, oltre a riconoscere il profondo modo in cui l' an
nunziatore del romanticismo ottocentesco sente l'indifferenza dei suoi 
tempi e anlffionisce i contemporanei, afferma che 10 considera il piu grande 
poeta tragico d'Italia che sempre sottolineava il desiderio ardente di ve
dere la patria innalzarsi e liberarsi dal dominio dello straniero. Cfr. anche 
ls-sunett, loco cit., p. 12. Cia significa che dal preromanticisrno italiano 
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tommaseano e particolarmente evidente nel modo in cui Dun Karm 
unifica le sue considerazioni della stilistica poetica alla sua con
cezione, quasi religiosa, della lingua. Seguendo il Tommaseo,13 
egli concepisce la parola umana (e in questo riguardo da il mas
simo rilievo al maltese, come la lingua nativa, regalata diretta
mente da Dio, e non all'italiano, come la lingua dotta e culturale 
del paese, e in effetto non naturale ma artificiale) come un depo
sito .mistico che si configura in uno strumento di comunicazione 
fra l'ordine empirico e l'ordine spirituale. Sotto questo aspetto, si 
traduce in una forma rivelatrice dello spirito insondabile del
l'uomo. Questa sua disposizione a concepire misticamente la fa
colta verbale 10 conduce a vedere nella parola (da lui amata pure 
sensualmente, secondo l'esempio del Tommaseo stesso e poi del 
D' Annunzio) un prezioso oggetto divino, e non soltanto sensibile, 
cioe creazione contingente del genio umano. 14 Considerando la 

Dun Karm deriva il senso della missione nazionale affidata al poeta come 

liberatore della patria. Comunque, il maltese e piu direttamente romantico 

nella sua concezione democratica della poesia, lontanissima sia dalla 
visione schematica del letterato politico distaccato dallo sviluppo della 
realta contemporanea, sia dal plutarchianismo. 

l1Il Pindemonte e considerato come un dolcissimo poeta che scrisse 
mold versi ispirati all a bellezza, alIa felicita e alIa vita rurale, e si cita 
Alia malinconia come un esempio di una sua opera di grande squisitezza 
(efr. L-oqbra dt., p. 16). 
12Per i motivi che conducono il maltese a vedere nel Tommaseo 'uno 

degli autori piu grandi e piu raffinati d'Italia' efr. lnhobbu l-ilsien Malti, 

ll-Malti, die. 1931, p. 103. 
13 11 Tommaseo scrive: 'N ello studio delle lingue e non so che di profondo 
e di dolce che fa sentire il Verbo di Dio. Il Verbo crea '1 mondo, 10 ri
stora, 10 giudica. E gran parte dell a verita oggetti va il linguaggio. Onde 
certe proprieta del linguaggio serviranno a rivelarci i segreti della natura, 
e vedremo i nomi contenere non solo le qualita ma il desuno delle cose' 

(Nuova proposta di cOTTezioni e di giunte al dizionario ita,liano, Poesie e 
prose, II, a cura di P.P. Trampeo e P. Ciureanu, Tonno, Unione Tipogra
fico-Editrice 1959 ('Classici italiani', 92), p. 19). 
14 Dun K arm scri ye: 

Kelma! Kelma! Xi tkun inti? 
Minn fejn gejt? Meta tnissilt? 
Gejt minn AlIa f'hin ta' berqa, 
j ew biz-zmien f'li int tbiddilt? 

Gejt kif gejt, iat 1-isbah, l-akbar, 
fost kemm hawn eghgubijiet. 

12 



paro1a come l'immagine della meme, Dun Karm e altresi vicinis
simo all'intuizione, gia presente nel ~jomi,1S dell'identita tra con
tenuto e forma, tra concetto ed espressione. 

Ne! saggio Tahdita fuq il-poeiija Maltija Dun Karm definisce la 
letteratura italiana come una delle materie piu importanti che si 
devono includere nei programmi di studi serii, e riconosce la gran
dezza artistica di Dante, Petrarca, Tasso, Manzoni, Foscolo e 
P as coli. 16 Il mondo culturale e fantastico in cui si andava mam
rando i1 suo spirito e quello delle voci italiane che egli sentiva 
piu vicine alIa propria personalita, come dichiara in un sonetto del 
1921: 

o pur ride sri spiriti latini 
ne l'ondulata musica dei carmi 
di Dante, di P etrarc a, di P arini 
e di quei che canto gli amori el' armi. 17 

La vicinanza del suo spirito a quello del P arini appare sia nel 
campo degli influssi sull'opera creativa sia in alcuni aspetti della 
sua poetica. Ne! P arini Dun Karm trova un modello moralmente 
sano ed equilibrato, I 'uomo dei tempi nuovi che, pur ammettendo 
la liberta dello spirito, non va al di la dei limiti della fede reli
giosa e della virtu civile, anzi le due prerogative si traducono con 
naturalez za in vive forze che contribuiscono alIa costruzione di 
una nUQva e migliore societa. Come nelle Odi si delinea e si com
pleta l'uomo nuovo, sostanzialmente morale, COSt l'opera di Dun 
Karm cerea. di indirizzarsi categoricamente verso una rinnovata 
VlSlOne dell'esistenza moderna. Si fa strada cosi nell'opera del 
maltese il triste dissidio tra due epoche diverse, l' antic a e la me-

Meta mohni jieqaf fuqek, 
nilmah dawl bhal tas-smewwiet (Il-kelma, vv. 1-8) 

e aggiunge: 
Hu x'inhu, dan Alla tana 
il-muftieh tal-qalb u I-hsieb 

(Il-ghanja tal-lsien Malti, vv.5-6). Cfr. anche Il-lsien, il-kelma u l-kitba, 
Il-Malti, marzo 1925, p. 6. Una elaborata esposizione della stessa visione 
della lingua come rivelatrice dei misteri della natura che circonda la sen
sibilita umana si trova anche in ll-kelma Maltija di Anastasio Cuschieri 

( 1878- 1962). 
lSCfr. Le lezioni pavesi _ Dante., Testi di poetica 7Omantica, F. Allevi 

ed., Milano, Matzorao 1960, p. 38. 
1'\.:ehen il-Malti, a. XXIX, vol. I, 1960, p. 1-
17 All' arte, vv. 5-8. L 'ultimo verso e naturalmente un ri fenmento p erifra-
stico all' Ariosto. 
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dema, ma mentre si sente il motivo del rinnovamento, si fa pre
sente anche l'uomo della tradizione, eticamente sana: 

Invan mi chiam a con gli etemi incanti, 
di ricche zze, di glorie e di piaceri, 
la vita che mi turbina dinnanti 
nelle vie, nelle piazze, nei verzieri 
solinghi, entro palazzi scintillanti 
di luce, nella notte, 0 su leggeri 
piroscafi che vibrano dei canti 
festosi di ben mille passeggeri. 18 

Dun Karm sembra ricordarsi della figura del Parini ammonitare 
contro la corruzione sociale, il cittadino perfetto e onesto guidato 
solamente dai dettami della coscienza che, operando in sedepoe
tica, tende poi a fare l' attista dare una identita concettuale piu 
che fantastica alIa parola. E del tuttO pariniana la definizione che 
il maltese da del poeta, :aratterizzato dalle sue qualita morali. 
Infondo si assiste gia all'identificazione romantica dell'uomo che 
vive con l'artista che crea. La fisionomia etica del poeta tende a 
costruire un ritratto esclusivamente morale: 

Sai tu, Melita, che vuol dir poeta? 
Un uom che mai non rese 
omaggio ai viii e non vende i1 suo canto; 
un cuor che di Natura 
coglie 1 a nota pura, 
( ... ) 
un'anima cortese 
che sogna gioie e non gusta che pianto. 19 

E partico1armente pariniano nel suo cercare continuamente di ri
fugiarsi nella vita silenziosa e idillica dei campi, un invito che, 
tra l'altro, l'italiano rivolge ai. concittadini in La salubrita del
l'aria (e il Monti in L'invito d'un soUtano ad un cittadino) e il 
maltese in Agncoltura, Dalla [inestra, Viticoltura, Scenetta - [ra 

18 Alla poesia, vv. 1-8. 
19Crazie del tuo sorriso, vv. 1-8. In effetto, la poesia si risolve in un au

toritratto, come fa il Parini nell'ode Alla musa, vv. 13-32. Per altri in
flussi pariniani nell'ambito dell a poetica dunkarmiana cfr. Jl·poezija Mal
tija fl-iskejjel ahjar minn kull wahda ohra, Il-Malti, marzo 1930, p. 3; 
L-akbar poeta; Lill-poezija tif!ghi, vv.29-80; Un po di prologo, Viole, 

B.U.M., Mel., ms. 206. Tra le altre opere dell'italiano, cfr.anche La ca
duta e Sopra la carita - prolusione. 
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i campi, In-nissiegq., Gwzju e Stedina. E, interessante notare, nei 
timid di questo argomento, un momento di chiara affinita stilistica 
e tematica tra i due. Nelloro dipingere la donna di campagna, dan
no un particolare rilievo all'incanto del movimento scultoreo delle 
parti del corpo femminile mentre cammina: 

genbejhom j aqbzu 
ma' kull medda ta' rigel u sidirhom 
jizfen mal-mixja. 20 

E i baldanzosi fianchi 
delle ( ... ) villane. 21 

Queste considerazioni generali possono condurre verso una de
lineazione piu metodica dei modelli piu importanti che Dun Karm 
cerea di imitare e di seguire in vari modi durante il suo primo 
periodo suI parnaso italiano, ci6€! dal 1889, quando, ancora diciot
tenne, _ compose la sua prima poesia, La dignita. episcopale, al 
1912, I 'anno che segnala I a sua decisione di sperimentare in lin
gua maltese.22 Cia non significa che in qualche modo egli rinun
ciasse alfa sua precedente esperienza poetica in italiano, perch€! 
i due periodi della sua attivita creativa (il primo, tutto in italiano, 
e il secondo, che va dal 1912 al 1954, svolto anche in italiano ma 
particolarmente in maltese) non si configurano in due momenti op
posti, anzi si fondono mirabilmente in un unico insieme, privo di 
rotture, caratterizzato da un vivo senso di continuita e di lineare 
svolgimento tematico e form ale. 

E Dun Karm stesso che in un brano del prologo alla sua prima 
raccolta di poesie delinea il quadro della propria personalita po
etica: 'Feci mio pascolo quotidiano la poesia classica, e Virgilio, 
Dante, Milton, Shakespeare, Klopstock nella traduzione del Cese
reto mi fecero, non che innamorare, impazzire della divina arte del 
canto. Dietro consiglio, poi, del mio professore di lettere, io non 
leggeva, ma divorava le poesie dell' «inarrivabile" Mond, e dietro 
al costui e,sempio amai la Bibbia, fonte perenne di eccelsa poesia 
e, di sublimi pensieri feconda ispiratrice. ,23 Si nota, prima di tutto, 

2" Xenqet ir-raba', vv.34-36. 

21 La, salubrita dell'ana, vv. 57-58. Si riecheggia qui anche un brano car
ducciano: 

Che il fianco baldanzoso ed il restio 
seno a i frem del vel proettean ••• 

(Idillio maremmano, vv. 10-11). 
22Cfr. Tahditajuq il-poezija Maltija, loc. cit., p.9. 
23 Foglie d' alloro, Malta, Alessandro A. Farrugia 1896, pp. 3-4. Il tirolo 
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I'uso di leggeva e di divorava invece di leggevo e di divoravo. E 
una indicativa, pur essendo semplice, riveIazione delle sue let
ture preferite. Dalle origini fino all'Ottocento si e oscillato in 
Italia tra le due diverse desinenze -ava (-eva, ecc.) e -avo (-evo, 
ecc.) per I a prima persona dell'imperfetto indicadvo. Tra i mag
giori Dante, Petrarca e il Boccaccio hanno -a. I non toscani della 
fine del Settecento e dei primi decenni. dell 'Ottocento, quelli che 
il maltese ammirava di piu, usavano tutd -a; COS! fecero, ad esem
pio, il Monti, il Leopardi, il Foscolo e il Manzoni nei Promessi 
Sposi del '27. 

L'entusiasmo che il giovane poeta mostra qui per i suoi autori 
prediletti riecheggia quello del Mond: '10 leggo con trasporto tutd 
i buoni maestri; e le bellezze di questo non m'impediscono .di sen
tire e di ammirare le bellezze di quello. Petrarca mi tocca l'anima. 
Frugoni mi sorprende. Klopstock mi trasporta con violenza nel suo 
sentimento, e mi mette in iscompiglio la fantasia ( ... ) Omero, 
Pindaro, Virgilio sono grandi e maestosi ( ... ) Fratello di Milton 
pua chiamarsi Klopstock autore del Messia; la fantasia di cui nel 
terribile e forse tanto m aggiore di quella di Milton, quanto questo 
l'ha maggiore di quello nel delicaco e nel tenero. ,24 

Anche l'amore estetico di Dun Karm per la Bibbia, da lui dichia
rata una 'fonte perenne di .eccelsa poesia e di sublimi pensieri 
sempre feconda ispiratrice,' e, tra l' altro, montiano, pur essendo 
comune a tutto il movimento romantico: '10 amo dunque David piu 
che glialtri poeti ( ... ) David (senza parlar dei profeti, special
mente d'Isaia), David e qualche cosa di piu ( .•. ) In David soffia 
immediatamente 10 spirito di Dio; la sua poesia e degna del cielo 
medesimo, e impre ssa tuttO del conio di colui che scherzava for
mando l'universo. Omero copia la natura. David scrive cia che gli 
detta 10 stesso autore della natura; ed e sso e quello che dipinge 
per lui. ,25 Infondo, si tratta di una preferenza romantica molto diE
fusa, particolarmente SOttO l'influsso del Tommaseo che considera 
la Bibbia, insieme a Dante, Virgilio e altri, come un'opera profon
damente sublime e formativa, non meno dal punto di vista contenu
dstico che eLl quello della espressione fortemente poetica. Forse 
e questa l'impressione complessiva piu sentita che esce dalla 

della raccolta ricorda Le [ogUe dell' afforo che Giuseppe Lipparini pub
blico a Bologna nel 1916. 
24 Af ehiarissimo monsignore Ennio Quirino Viseonti, Seefta di componi
menti drammatici e firiei, 3a ed., a cura di G.B. Francesia, Torino, Libre
ria Salesiana 1886, pp. 186-189. 
25 Ibid., .pp. 187-191 e passim. 
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lettura dell' opera tommase an a, particolarmente dalla traduzione 
versificata dei Salmi di Davide e dei numerosi brani degli E sempi 
di generosita proposti al popolo italiano e delle Scintille, dove la 
Bibbia si configura in un continuo puntO di riferimento poetico, 
oltre che teologico. 

Ritorn ando al brano di Dun Karm, si deve aggiungere che, se
condo una spiegazione del poeta stesso, il detto professore, Gio
vanni Eliseo Del Ricco, soleva esclamare 'il Mond e inarrivabile' 
quando leggeva la biografia 0 analizzava alcuni versi del poeta, 
specialmente della B assvilliana. Questo tirocinio letterario era 
una delle cause immediate che condussero il giovane a cominciare 
a scrivere versi in italiano. 26 

Dun Karm esclude qui il nome del Manzoni e parla soltanto del 
Monti e di Dante. Ma e abbastanza evidente che sono tutti i tre 
che dominano nella sua eclettica fantasia. La prima poesia, La 
dignita episcopale/7 e l'espressione di un chierico che, nono
stante la sua ammirazione per 10 spettacolo montiano, non era an
cora disposto a cercare la stravaganza nel trattamento di un tema 
religioso, e per conseguenza si limita ad imitare 10 spettacolo 
assai piu devoto e menD sensuale della visione manzoniana. 

La poesia e composta di dodici strofe di ottO ottonari ciascuna. 
Ogni due strofe sono legate insieme tramite la stessa rima del 
verso finale, che e sempre tronco. Questo legame esteriore e piu 
forte tra la nona, la decima e l'undicesima perche la rima e la 
stessa per tutte le tre. Dall' altrO canto, le altre coppie altemano 
nell'associare 10 stesso schema di rima: intrecciar - appar; amor 
- ardor; mormorar - appar; fUTOr - cor. In ogni strofa, il primo, il 
terzo e il settimo versO sono sdruccioli e sciolti dallo schema. Il 
secondo e il quarto sono versi piani e rim ano tra di loro; il quinto 
e il sesto verso sono piani anche loro e legati con la rim a baciata. 

La dignita episcopale ricorda in diversi modi gli lnni sacri. Ri
echeggia particolarmente La Pentecoste, che e costruito con la 
stessa forma strofica (con la sola differenza che invece del set
timo verso sdrucciolo c'e il quinto, e percio i versi che terminano 
in rima baciata sono il sesto e il settimo) e che svolge una rapida 
tensione aumentata dal ritmo che cerea di trascinare tuttO nel
l'onda narrativa e descrittiva, sia nella parte celebrativa sia nella 
parte invocativa e imprecatoria. La Chiesa militante del Manzoni 

26Cfr. FogZie d'alloro, ed. cit., nota 1, p.4. rrugia 1896, nota 1, p.4. 
27Una sua rarissima copia si trova nella B.U.M., JleZ., 'Miscellanea opere 
itali ane e 1 atin a', vol. IX, n. 23. 
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e qui presentata con la teatralita drammatica del Monti, cbe e sem
pre cap ace di tradurre il sacro e il mistico in uno scenario pieno 
di movimento e di passione, ma non e data le altre caratteristicbe 
sovrabbondanti cbe la rendono pagana e troppo umana. Tuttavia, 
l'influenz a montiana si fonde qui con l'influsso manzoniano, e 
l' elemento religioso finisce per diventare secondario, mentre e 
l'apparenza colorita di una visione fantastica, e non interiore, cbe 
primeggia. Fin da questo momento iniziale, Dun Karm cerea di 
dare rilievo alla sonorita della descrizione particolareggiata, alla 
drammatizzazione del sentimento. 

Mentre l'autore degli Inni sacri, arrivando ad una unita fan
tastica e ad una precisione stilistica assai piu notevoli, unifica la 
celebrazio ne con la pregbiera, il grido con il sospiro, Dun Karm 
mette in rilievo soltanto la celebrazione, sente piu il mondo cbe 
il cielo, e il vescov0 28 assume piu l'identita di un dominatore po
tente della sociem civile cbe il significato di un simbolo di una 
realta metafisica superiore all'esperienza sensoria. Seguendo il 
Manzoni cbe inserisce vari personaggi umani per rappresentare 
nella sua autenticita il cammino terreno del cristiano, Dun Karm 
cerca di creare ancbe lui il gruppo di personaggi umili cbe il Man
zoni utilizza per rievocare la necessita cbe ba il mondo di dare un 
posto centrale a Dio nella storia. Gli umili manzoniani sono di
versi: il povero, i bamboli, le donzelle, le vergini, le spose, i 
giovani. In Dun Karm ci sono soltanto i rappresentanti piu teneri 
della classe dei poved: l'orfano e la vedova. Il maltese sta pren
dendo gia coscienza del democratismo politico-sociale cbe anima 
tanta parte dell'opera dell'italiano, ma e ancora lontano dalla pos
sibilita di raggiungere la coralita della pregbiera, l'universalita 
dell'invocazione pronunziata solennemente da figure cbe raccol
gono in se la pregbiera di una intera umanita cbe soffre. Comun
que, sta qui il prim~ annunzio della sua futura adesione al vitti
mismo manzoniano cbe, cantando le sofferenze degli umili, si con
figura in una decisa pre sa di posizione politic a, oltre cbe morale. 29 

La poesia apre con l'invocazione tradizionale della Musa cbe 
intende servirsi dell"estro poetico' per celebrare le virtu e l'al
tezza, quasi mitologica ed eroica, del vescovo. Il motivo dell'aper
tura, cbe risale alla superficie nella nona strofa, inserisce il gio-

28E Pietro Pace (1831-1914) che fu consacrato il 11 febbraio 1889. 
29Da questa consapevolezza cristiana di giustizia e ill ugualianza Dun 
Karm prendera 10 spun to per le sue numerose opere di impostazione ro
mantico-sociale, ad esempio, In-nissiega, Lid-dielja, Xenqet ir-raba', 
L-innu tal-baddiema, It-tilla tar-raba', Kennies, ll-gbodwa, Haddiem. 
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vane poeta nel quadro dei classici che trovarono nell'ispirazione 
poetica un raggio della luce divina che domina l'uomo privilegiato, 
occupa i suoi sensi e 10 traduce in un fedele portavoce del mes
saggio soprannaturale. Questo aspetto, di origine platonic a, e al 
centro della visione che Dun Karm ebbe dell'arte poetica, ed e di 
necessita alIa base della giustificazione romantica del concetto 
della superiorita del poeta sui suoi concittadini. 30 Nonostante 
questa disposizione interiore, Dun Karm finisce col produrre ef
fetti esteriori e ad inserirli retoricamente in un quadro dinamico e 
del tuttO movimentato del suo personaggio. 

30Dun Karm non soltanto afferma che si nasce poeta, e che e la stessa 
natura che infonde generos amente ne 11 'uomo un carattere del tuttO parti
colare(cfr. Dahla, L-ewwel ward jew gemgha tal-poezijiet li ktibt bil-Malti 
Malta, Stamperija tal-Malta 1914 CMoghdija ta2:-i:mien', 40), p. 5; Poeta 
titwieled, ma ssirx, ll-Malti, giugno 1931, p.42; II-poezija Maltija fl-is
kejjel ahjar minn kull wahda ohra, loco cit., p.3; Un arnico ... caro, La 
P alestra del Semin arista, a.I, vol. Ill, 1901, p. 55), come credono tanti 
poeti dell'epoca neoclassica e romannca (ad esempio il Parini nel Di
scorso sopra la poesia, l' Alfieri nel saggio Del principe e delle letteTe, 
il Foscolo nella dissertazione Dell'ongine e dell'ufficio della letteratura, 
e il Berchet nella Lettera semisena di Gnsostomo al suo figliuolo), ma 
insiste altrest sulla origine celeste e divina della poesia, come in questi 
versl: 

minn jeddu 
ma jghannix dan l-imsahhar. 
( ... ) 
hekk il-poeta jghanni 
meta tmissu I-id t'Alla: 
habbar tas-Sewwa, mera tas-Sbuhija, 
kelmtu mis-sema, u min fis-sema tnissel 
la jixjien u la jmut (Non omnis moriar, vv. 132-140), 

un brano che riecheggia il carme manzoniano In morte di Carlo 1mbonati, 
in cui, tra l'altro, si dice di Omero che 'patria ei non conosce altra che il 
cielo' (v. 196). Cfr. anche II poeta e i suoi pensien, vv.36-40, e La per 
Tola, vv. 20-21, 62-63 del Prati. Nel trattato Della perfetta poesia il Mura
tori aveva gia pad ate dell' i spirazione commossa dei poeti barocchi che 
solevano ripetere il derto ovidiano 'est Deus in nobis' (Fast., VI, v.5), 
mentre il Foscolo, illustrando la Chioma di Berenice, si ispira all'incer
pretazione vichiana della poesia e ribadisce il suo divino carattere. Ma 
una delle dichiarazioni romantiche piu schiette di questo concetto e pro
babilmente quell a del Capponi: 'La patria dell a poesia e il cielo ( .•• ) La 
sintesi d'ogni poesia ( ••• ) sta di casa in paradiso' (Lettera di Gino Cap
poni a Niccolo Tommaseo, 21/11/1833, Niccolo Tommaseo - opere, a 
cura di A. Borlenghi, Mil ano-N apoli, R. Ricciardi 1958 CL a letteratura 
italiana', 55), p.835). 
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Alcuni aspetti stilistici di questa prima opera meritano di es
sere notati perche costituiscono un punto di partenza per le sue 
future scelte forrnali e tematiche. La qualita piu comune, carat
teristica di una vasta schiera di poeti cari allo Psaila, come il 
Monti e il Manzoni, e l' aggettivazione doppia che cerea in ogni 
caso di stabilire una gradazione di valori e di meriti, ad esempio: 
grande, augusto; bella, verace; auguste, rare; delle volte adopera 
anche una trip lice gradazione aggettivale: arcano, possente, sov
rumano; pietoso, sollecito, amoroso. 

Si sente pure il desiderio di dare un'tmpronta arcaica e aulica al 
linguaggio, particolarmente attraverso I 'uso della paragoge (puote, 
invece di PUG, virtude invece di virtu) 0 della deviazione sinta
gmatica, 0 inversione (e.g. 'SuI pan pronunzia e il caIice'), come 
fara piu tardi in maltese, COSl dando alla struttura della lingua 
semitic a un c~rattere solenne derivato dalla tradizione poetic a 

latina. 31 Anche I'aspetto morfologico conferma la sua fedelta ester-
iore ai suoi modelli. Ad esempio, a proposito della 0 latina in sil
Iaba tonica, Dun Karm sembra oscillare tra il dittongo (uo) e il 
monottongo (0), e scrive cuore e core, nuovo e novo. Considerando 
il dittongo preceduto da paIatale, si vede che il poeta accetta una 
coesistenza: figliuolo e figliolo; aiuole e aiole. Accetta anche una 
delle serie di forme dittongate, cioe quella che predominava dal 
Trecento fino al Cinquecento, in cui i1 dittongo e preceduto da un 
gruppo formato di consonante r, ad esempio cuopre. 

L'INFLUSSO MANZONIANO 

Con queste considerazioni preliminari in mente, si puo ora pro
c,edere ad analizzare sistem aticamente l' infl usso manzoniano su1-

31L'ordine sintagmatico dei versi seguenti e forse il piu complesso di 
tutta la sua opera in maltese: 'tal-gieh taghna ghassiesa qghedniek' (lnnu 
lill-Bambina, v. 12), 'minn ta' wicc:ek bid-dija zejjintni' (Alla, v.43), 'ta' 
suritna fil-faqar inhbejt' (Innu lill-qalb ta' Gesu, v. 12). Basterebbe qui 
dare un'occhiata ad alcune delle sue scelte lessicali e sintattiche piu 
frequenti per individuare il carattere marcatamente classicheggiante di 
una componente del suo frasario elementare, pur essendo questo in fun
zione di un contenuto passionale: speme, ei, fe, etemitade, talamo, bon
tade, nobilitade, virtute, fur, spandea, avria, pugnar, turbossi, ruppesi, 
incurvossi, vol aro, ingemmasi, versavasi, abbracciantisi. N ell a sua pro
duzione maltese cereD di introdurre scelte aniUoghe, particolarmente con 
la formazione di neologismi derivati dalle radici consonantali di parole 
semitiche esistenti. Ma con il passare del tempo il su" linguaggio si an
dava spogli ando dei residui form ali e s' avvicinava sempre di piu all a 
parola dei contemporanei. 
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l'opera di Dun Karm, particolarmente suggerito anche dall'uso di 
forme poeriche identiche ma che ovviamente va oltre le condizioni 
formali. Un esempio fondamentale si trova nel caso della strofa 
pindarica, che consta di quattro, sei 0 piu versi comunemente set
tenari, sdruccioli, piani e tronchi, che possono alternarsi varia
mente, a volonta del poeta. Tradizionalmente veniva adoperata in 
poesie di motivo religioso e patriottico, e suggerisce di poter es
sere cantata da un coro. Effettivamente il componimento pren
derebbe il c arattere e il nome di inno. 

Nel caso specifico della letteratura italiana, l'uso della strofa 
faceva tornare nella poesia gli schemi pindarici, gli elogi sovrab
bondanti, le sentenze che sottolineano, le esortazioni commosse 
e i rapidissimi passaggi. Gli Arcadi, influenzati dal Metastasio, 
dal RolE e dallo Zappi di Imola, le aggiunsero una squisita flui
dita music ale e le dolci e tenuamente malinconiche cadenze che 
si sciolgono facilmente in un motivo sonoro. Il P arini, come per
sonaggio che incorpora in se il modello dell'uomo moralmente 

equilibrato del tempo moderno, la tradusse in uno strumento di 
educazione erica e civile. Dopo di lui, la strofa subi diversi svil
uppi sotto le mani del Monti, del Foscolo, del Manzoni, dello Za
nella e del Carducci, tutte voci che nel suo eclettismo culturale 
Dun Karm conosceva e riecheggiava. 

Dun Karm si serve di questo modello per una vastissima gamma 
di motivi, sia in italiano sia in maltese. La trama degli argomenti 
si inquadra essenzialmente entro la cornice della religione cat
toEca e dei misted principali,32 ma include anche motivi di celeb
razione augurale,33 allacciandosi naturalmente alla ricca produz
ione di poesie fe stose di cui e piena la letteratura italiana, spec
ialmente quella del Settecento .. Esempi anche piu prossimi aveva 
Dun Karm negli echi maltesi di quella produzione innografica, dal 
Ciantar al Testaferrata al Caruana. 

In conseguenza al fatto che il poeta segue il felice connubio di 
nucleo tematico e di componenti ritmiche che figura in poeti ital
iani, quali sono il Monti e il Manzoni, cerea pure di creare un 
p.arallelismo tecnico quasi assolutamente identico. Ad esempio, 
l'inno pindarico La Risurrezione del Manzoni e costruito di sedici 
strofe di sette versi ottonari ciascuna. Ogni coppia di strofe e 
musicalmente legata con la seguente dalla rima comune del verso 

32 Cfr., ad esempio, Per novello sacerdote - I, Il naufragio di San P aolo 
a Malta, Prima Comunione. 
33Cfr., fra l'altIO, A Leopoldo Dagradi eA Cristofora Colombo. 
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finale, che e sempre tronco: suscito - risveglio; riste - te; Reden
tOr - Vincitor; giuro - ricordo; tramortZ - qui; annunziar - pregar; 
vestir - apparir; verra - risorgera. Gli altri versi sono tutti piani, 
i primi quattro a rima alternata, e il quinto e il sesto a rima ba
ciata. L' Assunzione di Dun Karm ha diciotto strQfe pindariche e 
possiede tutte le maggiori qualita tecniche che s'incontrano nel
l'inno manzoniano, particolarmente la rapidita dell'espressione, le 
interrogazioni retoriche, il tono sentenzioso che rievoca detti bib
lici 0 evangelici. La somiglianza del motivo religioso, svolgen
dosi secondo una esigenza di celebrare quasi epicamente un con
tenuto cristiano, ha altresi suggerito una veste esteriore identica, 
come potrebbe confermare un confronto delle scelte delle rime che 
legano anche qui ogni strofa con la seguente. La suggestione man
zoniana non si intravvede soltanto nell'uso delle schema ma anche 
nella scelta degli stessi suoni tronchi, specialmente in chiusura: 
cammzno - poso; risalZ -- ordz; fral - rzsal; facio - rallegro; 
vestir - morir; odor - splendor; cade - pie; cammin - cittadin; 
lassu - quaggiu. 

Ci sono anche aspetti della sceneggiatura del quadro biblico 
che avvicinano di piu le due opere. Il Manzoni anima COS! il brano 
evangelico: 

Tale il marmo inoperoso 
che premea 1 'area scavata, 
gitte via quel Vigoroso. 34 

Dun Karm sceglie le stesse rime, usa un verbo incisivo che ri
echeggia gitto, anzi che e quasi un suo sinonimo, e parla di Cristo 
attraverso la stessa antonomasia: 

Ma dal grembo tenebroso 
della vita che l' accolse, 
baIze via quel Vigoroso. 35 

La dodicesima quartina di Il-Ghid il-Kbir, scritta con senari 
doppi, un metro spesso adoperato nei tempi moderni dal Prati e dal 
Bertacchi, fra tanti altri, e scelto dal Manzoni stesso per il coro 
Dagli atrii muscosi, rievoca fedelmente la decima strofa della 
Risurrezione, dove il poeta si rifa al testo latino del Vangelo di 
Matteo,36 e traduce drammaticamente il quadro, dando il massimo 

3~ Vv. 22- 24. 
35Vv. 15-17. 
36 'Angelus enim Domini descendit de coelo et accedens revolvit lapidem, 
et sedebat super eum. Erat autem aspectus eius sicut fulgur: et vestimen-
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rilievo all'identita vaga e lucente dell'angelo e alla brevita In
cisiva delle sue parole: 

Un estranio giovinetto 
si poso sul monumento; 
era folgore I' aspetto, 
era neve il vestimento; 
alia mesta che '1 richiese 
die risposta quel cortese: 
E· risorto; non e qui. 37 

La strofa di Jl-GtJid il-Kbir conserva tutte le componenti della 
scena, scultorea nella sua solenne immutabilita, e uti1izzando 10 
stesso nucleo lessica1e e figurativo, crea un quadro identico ne1 
complesso e nei particolari: 

Bi1-qieghda fuq l-ghatu, bnal berqa dawl wiccu, 
bna:;-silg bojod nwejgu raw qiegned zagnzugh, 
li b'lenen ta' nlewwa fis qal 'lhom: Xejn tibzgnu, 
mill-mewt qam kif wiegned: nana onra ssibuh. 38 

L'unico dettag1io che manca nel testo manzoniano e che e lQ

cluso ne1 brano maltese sta nelle parole, trovate ne1 Vangelo, 
'mill-mewt qam kif wiegned' che il Manzoni, comunque, inserisce 
nel verso 82 delle stesso inno: 'E risorto, come il disse.' I:opo 
aver comp1etato il quadretto, il Manzoni elabora poeticamente uno 
dei momenti liturgici della commemorazione pasqua1e, cioe quando 
i1 sacerdote invita i fede1i alla letizia. 39 Dun Karm intreccia anche 
lui questo rituale e rifacendosi al testo manzoniano che ripete 
due vo1te la p arola godi nei versi 79 e 80, inserisce .due volte l'im
perativo ifirDu nei versi 47 e 49. L'u1tima parte dell'inno italiano, 
quella che va da1 verso 85 fino alla fine, si scioglie in un invito 

turn elUS sicut nix. Prae timore autem eius exterriti sunt custodes, et 
facti sunt vel ut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus: 
Nolite timere vos ••• Non est hic: surrexit enim, sicut dixit' (Matt., 
XXVIII, v. 1-6). 
37VV. 64-70. 
33Vv.41-44. 11 verso 67 della RisuTTezione, citato sopra, e riecheggiato 
da Dun Karm anche nel seguente: 'Era di neve l'ondeggiante veste' 
(L' Annunziata, v. 3) e in un brano in maltese: 

Wiccha jiddi 
( ••• ) bhai:-zerniq ta' jum sabih, 
dawl ix-xemx il-libsa taghha 

(lnnu lil Marija tielgha s-sema, vv.9-11). 
39 Cfr. vv.85 sgg. 
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alla gioia e alla carita per i deboli e in un gentile ammonimento 
morale. Dun Karrn segu.e i1 suo maestro anche SOtto questo aspetto 
strutturale e utilizza l'ultima parte del suo inno per un simile av
vertimento. 40 

Un simile parallelismo si intravvede ancora tra La Pentecoste, 
ispirata alIa discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, e II nau
fragio di San Paolo a Malta in cui Dun Karm crea fantasticamente 
una specie di pentecoste speciale, fuori delle vicende evangeliche 
e posta nella storia nazionale, che si svolge mediante 1 a stessa 
drarnmatic ita visionaria. Nella prima parte il Manzoni celebra la 
grandezza della Chiesa trionfante e militante (vv. 1-48) e poi pas
sa a meditare il significato spirituale della vicenda religiosa (vv. 
49-50), indicando la trasformazione urnana che doveva seguire. 
Come ha detto il Tommaseo, l'idea dell'inno e che la Chiesa e la 
s.ocieta che fu fondata per rinnovare la terra. H Dun Karm apre 
l'inno pindarico con la rievocazione dell' evento biblico, con
siderato come un momento di maggiore importanza nel processo 
storico dell'isola (vv. 1-48), e poi passa a riflettere sugli effetti 
immediati che questa diversa 'discesa' divina suI paese era de
stinata a produrre. Insieme al democratismo e al popolarismo 

politico-sociale,42 si sente pure la presenza di un rinnovamento in
teriore e spirituale. Il Manzoni parla dei bamboli, delle donzelle, 
delle vergini, delle spose e dei giovani, mentre il maltese rievoca 
la fratellanza tra l'odiato e l'odiator, la redenzione sociale eper-

40 Cfr. vv.47-60. Lo stesso metodo di strutturazione tematica s'incontra 
nei vv. 53-64 di Il naufragio di San Paolo a Malta che dalla descrizione 
dell'episodio biblico che racconta l'arrivo dell'apostolo passa all'esor
tazione religiosa. 
41 Ispirazione e arte, Firenze, 1858, p. 341. 
42E comp1essivamente applicabile a Dun Karm il giudizio gramsciano 
sulla religiosita manzoniana, cioe che una tale presentazione della reli
gione e la trasformazione della visione dialettica dell a realta in un mito; 
in altre parole, si ha qui un poeta che si serve delle premesse dogmati
che e dei voli soprannaturali anche (ma non solamente) per cantare il 
popolo e le sue buone qualita (dr. A. GRAMSCI, Manzoni e gli umili, Let
te,ratura e vita, nazionale, Torino, Einaudi 1953, pp. 72sgg.). Inoltre, 
mentre Gramsci vede nel Manzoni cantore del popolo un anticipatore del 
Verga, si pub similmente vedere in Dun Karm l'annunziatore dell'ottica 
realistica, fotograficamente fedele alle esperienze dolorose del popolo, 
che caratterizzera la narrativa di Guze Bonnici (1907-1940), l' autore di 
Imhabba u mibeghda (1927), Il- qawwa ta' l-imhabba (1939) e Helsien 
(1940), e di Guze Chetcuti (n. 1914), l' autore di Id-dawl ta,l-hajja ( 1958), 
Imha bba u mewt (1961), L-isqaq (1962), It-tnalja (1964) e Nirien ta' 
Mhabba (1%7). 
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sonale della faneiulla debole, della deserta vedova, e la colla
borazione tra il neeo e il povero. 

L'interpretazione tommaseana conta anche qui, con la sola dif
ferenza che il rievocato evento biblico doveva rinnovare un paese, 
e non tutta la terra. 11 motivo universale e. tradotto in un motivo 
nazionale. L'avvlcin.amento del divino all'umano, dell'ideale al 
reale, e comune a tutt'e due, COS! che la sublimita che e una parte 
integrale della natura del prim~ e concessa ugualmente al secondo. 
Infondo, si tratta di una posizione fondamentalmente romantica. 
L'ideale e il vero, una dialettica che in questo caso si configura 
nella perfezione immutabile di un momento biblico e nella perfet
tibilita di una esperienza umana, sono entrambi presenti, fusi in
sieme per sistemarsi organicamente in una sola realta. Quello che 
potrebbe sembrare teatrale nel Manzoni e troppo drammatico in Dun 
Karm, cioe la componente fantastic a che rielabora un dato di storia 
ideale, e ridimensionato secondo un vero storico, del tutto umano. 
Essenzialmente, queste considerazioni sono applicazioni morali 
della interpretazione moderna del principio d'imitazione della na
tura, rinnovato dai neoclassici, da un Foscolo e soprattutto da un 
Winckelmann. 

Sia La Penteeoste sia Il naufragio di San Paolo a Malta si le
gano a coppia dalle rime del verso finale delle strofe, che e sem
pre tronco. Nell'inno manzoniano il legame che unisce le strofe 
che vanno dalla terza alla sesta, e poi dall'undicesima alla quat
tordicesima, e ancora piu forte perche si ripete la stessa sillaba 
rimata: salZ - dz; aprz - udz; cor - vineitor; fiar - altar. Nell'inno 
del maltese questo ripetersi, che ha 10 scopo di intensificare il 
legame strofico e di sciogliere il contenuto in chiave musicale, 
avviene nelle strofe che vanno dalla settima alla decima: odi61tor 
- dolor; ognor - vineitor. La scelta delle sillabe rimate manifesta 
ancora una corrispondenza abbastanza evidente. Inoltre, nelle due 
opere il primo, il terzo e il quinto verso di ogni ottava sono sdruc
cioli e liberi di ogni rim a, mentre il secondo e il quarto sono piani 
anch'essi e legati dalla rima baciata. 

Un analogo connubio di contenuto e forma e suggerito da un con
fronto di II einque maggio con A Cristoforo Colombo. Le due odi 
prendono il motivo dal concetto romantico della singolarita in
dividualistica di un personaggio storico, degno di esaltazione e di 
sopravvivanza storica, ma e un concetto che, al di la dei limiti 
della visione foscoliana, qui parzialmente presente, si traduce in 
una prova della grandezza divina che si manifesta attraverso il 
genio umano. I due poeti tramandano il nome di ciascun personag-
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gio alla posterita, ma e soprattutto la religiosita che anima il pro
cesso storico che prim.eggia. Dal punto di vista tecnico, Dun Karm 
segue il carattere dell' ode manzoniana in numerosi elementi ester
iori. Ad esempio, le due poesie hanno diciotto strofe di sei versi 
ciascuna, e si rassomigliano nel susseguirsi dei versi sdruccioli, 
piani e tronchi, e nel legame della rima che unisce una strofa alIa 
seguente. 

La strofa pindarica, arricchita da una vasta varieta di schemi 
della rima, trovo grande fortuna negli inni maltesi che il poeta 
scrisse instancabilmente per un'ampia gamma di motivi, occasioni 
e personaggi del mondo civile e cristiano. Delle volte, i suoi inni 
hanno in realta la struttura e la sensibilita musicale della canzo
netta metastasiana. Di solito la strofa e la quartina, e quando si 
forma di otto versi, e generalmente riducibile in due quartine, per
che il periodo logico e il periodo ritmico suggeriscono una pausa 
o un tenue distacco tra le due parti,43 come fa, ad esempio, il 
Mameli in Dio e it popolo. Seguendo un' altra costante caratteristi
ca dell'innologia italiana, Dun Karm adopera il polimetro per ef
fettuare mutamenti nel tono e per contrastare atteggiamenti diversi 
di fronte ad un solo argomento.H Riecheggia pure la tradizione 
italiana nella scelta dei metri, ,particolarmente il senario, il set
tenario, l'ottonario, il decasillabo e l'endecasillabo.45 

Sia in questi inni, in italiano e in maltese, sia in altre opere 
che prendono 10 spuntO da un motivo religioso, Dun Karm delinea 
il personaggio divino secondo i termini figurativi del Manzoni. Ci 
sono, in primo luogo, le antonomasie. Con l'adoperazione del nome 
comune invece del proprio, Cristo diventa 'il Signore', 46 e 'Mule j' 

43Cfr. In-nahal ta' Santa Rita, ll-Milied, Via Crucis, Nirien ta' mhabba. 
44Cfr. Innu ta' ferh, Innu lil Marija tidgha s-sema, Innu lil San Filippu 
ta' Aggira. 
45 Cfr. In nu lill-Madonna, Innu ta' fil-ghaxija, Is-salib u Santa. Liena, Via 
Crucis, Lil Kristu, Sultan, Innu ta' fil-ghodu, San Guzepp lill-haddiem 
nisrani, Innu lill-patrijarka San Guzepp, Rex, Il-ghanja ta' Mejju, Innu 
tal-paggi ta' Gesu Sagramentat" Innu lill- qalb ta' Gesu. Innu lil San Fi
lippu ta' Aggira, Innu ta' ferh, Innu lil MaTija tielgha s-sema, Nirien ta' 
mhabba, Il-Milied, Lill-qalb imqaddsata' Gesu. 
46 Manzoni: Il nome di Maria, v.67; La Passione, vv.28, 84; La Risur
Tezione, vv.14, 31, 32, 111, 112; La Pente,coste, v.70; Strofe peT una 
prima Comunione, vv. 16, 34, 36; Adelchi, IV, I, vv. 15, 57,96, e V, VIII, 
v.38; Dun Karrn: Ave, Signore, vv.6, 12, 18; Preghiera nott1J,ma, v.20; 
La nativita di Maria, vv.24, 41; Corpus Domini, v.27; Nel giubileo epi
scopale di Leone XIII, v.122; A San Filippo d'Aggira, vv. 16, 24,90; 
Carita, vv. 1, 18, 27; Per i Congressi Eucaristici, v.34; A padre Charles 
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(un vocabolo di onglne SemItlCa, invece di Sinjur, di derivazione 
italiana) nelle poesie maltesi. 47 Per il Manzoni Dio e il 'Re dei 
re'48 e il 'Re dei regi', 49 ed e 'dei regi il sommo Re' per Dun Karm,so 
m entre per tutt'e due e frequentemente il 'Re' /1 'il Giusto' /2 
'l'Eterno',53 'il Santo',54 'il Grande',55 'il Giudice,s6 e 'il Vigoro-

Plater S.]. '" v. 59; II mare, vv.42, 51, 83; Prima Comunione, v. 33; Capo
danno, vv.37, 50, 64; A Cristoforo Colombo, v. 94; La predicazione evan
gelica, vv. 2, 29; La dignita episcopale, v.42. 
47 AlIa, vv. 37, 46; Zjara lil Gesu, v. 120; Innu ta' fil-ghodu, vv. 1,9, 21, 
25, 33; Innu ta' fil-ghaxija, vv. 1, 13, 25; Pater, vv. 1, 7; Hajr, vv. 1, 5, 
9; Imhabba siekta" v. 1; lnnu ta' ferh, v. 22; lnnu tax-Xirka ta' l-isem im
qaddes t' Alla, vv. 1,25; Lill-pjacir, v.5; Zjara lil Gesu Sagramentat, v. 1; 
Talba ghax-xita, vv. 1, 4, 9, 12; Lill-Mons. Dun Vincenz Schembri, v.8. 
48 Adelchi, V, X, v. 110. 
49 1bid. ,IV, I, v. 100. 
5C Per novello sacerdote - I, v. 16; Lil Kristu Sulta,n, v. 19. 
slManzoni: Il Natale, vv.98, 112; La Pente,coste, v. 13; Strafe per una 
prima Comunione, vv.27, 43; Dun Karm: A "vlalta, dopo it Congresso Eu
caristico, vv.5, 15; Per i Congressi Eucaristici, v. 36; Lil Kristu Sultan, 
vv.2, 28, 34; ll-Monument, v.34; lnnu taZ-paggi ta' Gesu Sagramentat, 
vv. 6,14, 22, 30, 38; lnnu lil Gesu, vv.9, 21; Cristo, v. 3; II N atale, v.79; 
L' Assunzione, v. lO8.In altri casi c'e pure un riecheggiamento petrar
chesco nell'uso dell'aggettivo superno; 11 Petrarca scrive 'il supemo 
regno' CA Maria Vergine, v.39) e COSt anche Dun Karm (ll Natale, v.4). 
Una variazione e 'il Re superno' (A Cristafora Colombo, v.88; Per no
vello sacerdote - VII, v.3). 
52 Manzoni: La Passione, vv.25, 27; Dun Karm: Il Nata,le, v. 10; Mesti;zia 
e tirnore, v.65. 
s3Manzoni: La Passione, v.18; II Natale, v.44; Adelchi, IV, I, Cora, 
vv. 15, 87; Dun Karm: Per la prima messa del sac. G. Gauci, v.7; A San 
Filipp 0 d' Aggira, v. 15; A Maria lmmacolata, v.22; II naufragio di San 
Paolo a Malta, v. 23; II mare, v. 20. Il maltese riecheggia il brano 

Qual U pub rur dei se coli 
tu cominciasti meco? (ll Natale, vv.45-

46) in 
Non erano i secoli, 
e Tu eri, 0 Divino (II Natale, vv.63-64). 

In altri luoghi Dio e descritto come il 'Signor di tutU i secoli' (Prima 
Comunione, v.33), il 'Signor dei secoli' (Per if monumento di Cristo Re
dentore, v.29) e il 'Rege dei secoli' (Il Natale, v.79). efr. anche lnnu 
tax- Xirka ta' l-isem im qaddes t' All a, vv. 13-16. 
54Manzoni: La Pentecoste, v.63; La Passione, v.29; Strofe per una 
prima Comunione, v. 13; Adelchi, I, V, v. 320; Il Natale, v.24; Dun Karm: 
Per novello sacerdote - I, v. 127. 
sSManzoni: Strafe per una prima Comunione, v.13; Dun Karm: II Natale, 
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SO'.57 

Un semplice spoglio delle poesie religiose a cui si sta riferendo 
rivela immediatamente che il linguaggio poetico di Dun Karm gira 
spesso nei timiti del nuc1eo lessicale fondamentale del Manzoni. 
I seguenti sono alcuni dei vocaboli piu frequenti: nomi: inferno, 
onor, empiro, grazia, terra, gloria, cielo, regno, sole, tenebre, vit
toria, padre, spirito, figlio; aggettivi: eterno, umile, superbo, be
ato, celeste, santo, divino, superno, immortale, misero; verbi: ri
sonare, rap ire, discendere, spargere,implorare, sperare. Sono par
ticolarmente care a Dun Karm alcune espressioni figurativ~ 0 re
toriche che fanno parte del frasario elementare 0 almeno pili tipico 
della creazione manzoniana, e che occorrono ripetute letteralmente, 
o parzialmente modificate in opere sia in italiano.sia in maltese, 
ad esempio: 'fanciulla ebrea', 58 'progenie d'lsraello', S9 'disonor del 
Golgota',60 'tristo esiglio',61 'Dio nascosto',62 'gran Dio'.63 

v. 13. Uha variazione di questa antonomasia e 'il Forte': Alla Croce, v. 1; 
Per if monumento. di Cristo Redento,re, v. 31; II IV at ale, v. 11; Alla, vv.3, 
4. 
s6Manzoni: Strofe per una prima Comunione, v.43; Dun Karm: Mestizia e 
timore, v.65. 
57Manzoni: La Risurrezione, v. 24; Dun Karm: L'Assunzione, v. 17. 
58 Manzoni: Il nome di Maria, v.68; Dun Karm: L' Annunziatq, v.6; Bjuda, 
v. 13. ' 
59Cosi scrive Dun Karm in L'Assunzione, v.4, rifacendosi al v.69 di Il 
nome di Maria: '0 prole d'Israello'. Cfr. anche 'bint J esse' (Angelus, 
v. 26) e 'tfajla ta' J esse' (lnnu ta:, ferh, v.5). 
6°11 cinque maggio, v.101. In una sua lettera il Manzoni parla del signi
ficato e dell'origine biblica della frase: 'Il "disonor del Golgota" e imi
tato dall' "improperium Christi" e dall' altro "stultitiam Crucis" di San 
P aolo; i grandi predicatori francesi gettanopiu d'una volta nei loro di
scorsi l' "opprobre de 1 a croix", senz' altro temperamento, perche s'inten
da che e disonore, obbrobrio, improperio agli occhi del mondo' (A Giovan 
Battista, Pagani, 15111/1821, Opere, VII, Tomo I, a cura di C. Arieti, 
Verona, A. Mondadori 1970, p.253). Le citazioni bibliche sono dalla let
tera agli Ebrei, XI, v.26, e dalla prima lettera ai Corinti, I, vv. 18 e 29 
rispettivamente. La frase e testualmente riprodotta da Dun Karm in Alla 
Croce, v.59. Sono numerose le variazioni ispirate ad essa: 'nefando Gol
gota' (La Chiesa e Leone XIII, v.7), 'l'ino Golgota' (Mestizia e tip1Ore, 
v.67), 'l'empio Golgota' (Per il Congresso Eucaristir;:o inte,rnazionale di 
Maltq, v.180), 'il-Kalvarju tal-hatjin' (Dan min hu?, v. 11), 'il-Kalvarju 
bis-saht a' (Il-Ghid il·Kbir, v. 3). 1 seguend brani sviluppano ancora il 
significato del 'disonor': 

E a Lui, che sovra il Golgota 
spirava maledetto 
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Non e soltanto la figura guerriera e militante di Cristo che ispi
ra i poeti a drammatizzare iI Vangelo, m.a e anche la Madonna, 
quella che il Manzoni chiama 'Tuttasama,64 e Dun Karm 'Yutta"' 
pura,.65 Rievocando un detto biblico che delinea scultoreameme 
I'immagine di una vergine poteme e vittorio sa, 66 iI Manzoni scrive: 

inclita come il sol, terribil come 
o ste schierata in campo,67 

e Dun Karm, ritenendo la stessa figurazione, cambia soltamo 
qllalche vocabolo e riproduce la tonalita del settenario finale del
l'inno: 

questa e la donna forte 
com'oste armata in guerra. 68 

E· abbastanza evidente che il motivo centrale del Manzoni e 

reso di schemo e d'odio 
vituperato oggetto 

(Per novello sacerdote - Il, vv.81:-84), 

Fuq il-Kalvarju wahxi 
ghodda ta' mewt mishuta 
deh'r is-SaIib 

(ls-Stdib u Santa Liena, vv. 1-3), 

(ls-Salib, vv. 1-2). 

Ghuda bla gieh, mghobbija 
bi s- s ahta, hi to tm a qdir 

61 Manzoni: Il cinque maggio, v.46; La Passione, v.94; Dun Katm: Prima 
Comunione, v. 39. 
62 Manzoni: StTO/e per una prima Comunione, v.26; Dun Katm: Inno Eucar
istico, v. 27; Innu Ewkaristiku, v.27. 
63 Manzoni: StTO/e per una prima Comunione, v.52; Dun Katm: AlIa, v. 1; 
Innu lil San Filippu ta' Aggira, v.5; Il-Milied, vv.5, 21; Innu tax-Xirka 
ta' l-isem imqaddes t' Alla, v.7; Innu Maiti, v.4. In queste poesie maltesi 
l' autore scrive 'kbir All a' , ritenendo l' ordine sint agmatico italiano, in
vece di 'AlIa kbir', come esige l'uso notmale dell a lingua. 
64Il nome di Mana, v.37. 
65 A Maria Immacolata, v.73. 
66 'Quae est ista, quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut 
luna, eIecta ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?' (Cant. VI, 
v.9). 
67Il nome di Mana, vv.83-84. 
68 La Nativita di M aria, vv.57-58. Nei vv.63-64 completa il quadro bib
lico, includendo il patagone con il sole e con la luna: 

Piu splendida del sole, 
piu bella dell a luna. 
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identico a quello di Dun Karm. :t la celebrazione, orientata se
co ndo uno schema della liturgia cattolica, di un 'vero' morale 

(concepito come una causa del bello) che si trova non nella realta 
della materia, ma nella vita intima dello spirito che sta cercando 
una grazia soprannaturale per conoscere il 'vero interiore'. E la 
strada battuta per arrivare a questa interpretazione beatifica della 
realta terrena non sta sol tanto nel sentimento romantico, contin
uamente presente nella vivacita della visione, ma pure nelIa medi
tazione sull'avvenimento religioso che, una volta contemplato, 
suggerisce la preghiera e l'invocaziohe; si ha, COS!, la triplice 
struttura degli inni manzoniani e dunkarmiani. Sono inni che pre
sentano un artista straziato tra i due poli estremi di una dialet
tica; da un lato 10 spettacolo festoso, pieno di colori e di suoni, 
e dall'altro l'esigenza di un raccoglimento mistico, meditativo. 
Ma ogni momento e svolto secondo 'un gran disegno' aprioristico 
che sembra umano,69 ma che si traduce complessivamente in una 
visione fantastica di 'un divin disegno'. 70 

Dun Karm tende anche lui a strutturare tuttO secondo una li
nearita narrativa, e volendo confessare apertamente la propria fer
vida fede nel cristianesimo e ridurre le verita religiose ad una 
serie di quadri drammatici e gravi, spesso lascia i concetti dom
matici prevalere suI tessuto delle immagini. Ma sono questi gli 
elementi con cui cerea di fondere la realta metafisica con la soli
darieta del gruppo umano che soffre, e di dare prova della colla
borazione tra una vita morale e la poesia. (Del resto, il concetto 
delIa necessita di stabilire un rapporto armonico tra verita reli
giosa e visioni estetiche e alIa base della sua poetica).71 

Come il Manzoni, Dun Karm mescola il valore universale degli 
avvenimenti biblici (il linguaggio e le immagini richiamano spesso 
diversi brani della bibbia) con la moralita della vita umana che, 
presentata nelIa sua interezza costituita del bene e del male, deve 

69 Il cinque maggio, v.38. 
70 Dun Karm: La giusti;da divina, v. 13. 
71 efr., ad esempio, Foglie d'alloro cit., p.6 e n-poezija Maltija /l-iskej
jel ahjar minn kull wahda ohm, loco cit., p.3. Era il Manzoni stesso, fra 
tanti aitri, che, rielaborando il detto oraziono 'omne wlit punctum qui 
miscuit utile dulci, lectorem delectando, pariterque monendo' CArs poe
tica, vv.343-344), aveva assento che l'oggetto della poesia e il vero, e 
l'unle e il suo scopo, creando COS! una 'sorgente d'un diletto nobile e 
durevole' (Lettera al marchese Cesare D' Azeglio, Prose minori, a cura di 
C. Aneti, Verona, A.Mondadori 1970, pp. 162-163). L'identificazione del 
vero, del bello, del morale, che forma la base dell a poetica manzoniana, 
e 21.1 centro della visione di Dun Karm. 
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neces sariamente trovare un posta nel processo della storia te!'" 
rena. Il Manzoni degli inni e delle odi, come ancbe quello delle 
tragedie e del romanzo,72 si rivolge contemporaneamente al cielo e 
alla terra con 10 scopo di misticizzare la storia e di umanizzare i 
personaggi religiosi. Dun Karm degli inni, partecipando profonda
mente alla stessa interpretazione politico-religiosa, e in effetto 
dando evidenza a quella cbe ·il Tommaseo stesso definisce 'la 
bellezza, eziandio, umana del Cristianesimo,'73 arrived poi ancbe 
a dare una sola identita alIa religione e alla storia patria, intrav
vedendo nell'una la motivazione dell'altra, e interpretando la dura 
lotta nazionale come una conferma dell'attiva presenza di un Dio 
cbe si e manifestato ad un popolo attraverso le mutevoli condizioni 
di tempo e di luogo. 

L'INFLUSSO MONTIANO 

Uno dei sonetti cbe 10 P saila incluse nella raccolta giovanile 
Foglie d' alloro e dedicato A Vincenzo Monti. Oltre a mostrare una 
chiara aderenza alia limpid a classicita montiana, il sonetto di
chiara la reverenza di un nuovo poeta verso un grande modello: 74 

72 A pro.po.sito. del capo.lavo.ro. manzoniano., e o.ppo.rtuno. rico.rdare qui la 
rasso.miglianza tra il p aragrafo. fin ale dei P romessi sposi ('L a quale, se 
no.n v'e dispiaciuta affatto, vo.gliatene bene a chi l'ha scritta; e anche 
un po.chino. a chi l'ha racco.manda. Ma se invece fo.ssimo. riusciti ad an
no.iarvi, credete che no.n s'e fatto. appo.sta') e la chiusura di una intra
duzio.ne che Dun Karm scrisse ad una sua racco.lta po.etica: 'Issa jekk 
il-ktieb gho. gbo.k u j aghmillek il-gid, aghti ti fhir El Alla li jinqeda b'ko.l
lo.x ghall-ahjar tal-bniedem; jekk imbaghad ma jo.ghgbo.kx, jew ma jis
wielek xejn, issabbar, ghaliex ma kellix fehma ndejqek' (Dohla, L-ewwel 
ward jew gemgha tal-poezijiet li ktibt bil-Malti cit., p. 6). 
73 N . TOMMASEO-G.CAPPONI, Carteggio inedito. dal 1833 al 1874, I, a cura 
di 1. Del Lungo. e P. P runas, Bo.lo.gna, Zanichelli 1911-1920, p. 571. 
74 Di tutte le caratteristiche del Mo.nti, Dun Karm sembra mettere di piu in 
rilievo. la raffinatezza delle descrizio.ni, l'armo.nia imitativa e gli ele
mend verbali che rendo.no. scultorea la sua visio.ne fantastica, e cita al
cuni versi della Bellezza dell'Universo per co.nfermare il suo. giudizio. 
(Cfr. Il monumento commemorativo del Congresso, La Diocesi, a. Il, vo.l. 
XI, 1918, no.ta 1, p. 322). In un altro. brano., mentre svo.lge il co.ncetto. che 
il massimo. valo.re di un artista sta piu nel1a o.mo.geneita dell'insieme che 
nell' individuali ta, perfetta 0 imperfetta, delle p arti, riecheggia cia che 
scrive il Mo.nti stesso. in Al chiarissimo. monsignore Ennio Quirino Vi
sconti, lo.c. cit., p. 189, a pro.po.sito. dei difetti dei grandi po.eti: 'Achi e 
venuto mai in testa di dire senza difetti la po.esia dell' Alighieri, la mu
sica del Verdi, l'architettura di Michelangelo., la pittura di Raffaello.? Ma 
chi dall' altro canto. e stato. m ai Co.s i imbecille di dichiarare brutte le 
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Quando al chiarore di notturno lume 
mentre grato ai mortali il sonno scende,7S 
dispiego, 0 Monti, il ricco tuo volume 
e nel tuo gran pensier l'anima intende. 

10 ti vedo spiegar l' agili piume 
alle regioni u' il fulmine s' accende 
e teco mi trascini ed il costume 
oblio del mondo e solo il ciel mi splende. 

Quindi mi balza il cor, quindi dal seno 
una voce mi sfugge; 0 dell' Ausonio 
Apollineo ciel astro sereno, 

Te dal Baltico mar fino all'Jonio 
imiti Europa e le castalie Dive 
rasciutto il pianto, torneran giullve. 

Il Monti che qui piace tanto a Dun Karm e il pittore delle scene 
mitiche, il nostalgico incurabile che alimenta la propria fantasia 
di visioni gigantesche cavate dalla stQria antica, l' artista che 
costruisce personaggi e avvenimenti con l'intento di fabbricare un 
vasto spettacolo che delle volte sembra terribile e altre e incan
tevole ma sempre irraggiungibile, posto in una sfera al di la del 
vero storico. Il Mond creatore di gesti teatrali e di figure dramma
tic he, pur essendo spesso personaggi religiosi, sta offrendo al 
giovane poeta un universo pieno di aspirazioni all'eroico. A causa 
della sua inalienabile preparazione religiosa, Dun Karm poteva 
facilm ente vedere nel Mond un maestro che, pur utilizzando gli 
elementi della spettacolosita classica, essenzialmente pagana, 

10ro opere perche contengono qua1che imperfezione? A certi critici che 
spregiavano i1 Paradiso perduto, di Giovanni Milton, perche ha dei difetti, 
COS! saggiamente rispondeva i1 poeta Monti: 'Oh perche pescate le pa
gliuzze che nuotano alIa superficie e non scendete a raccogliere i coralli 
che stanno al fondo? C •• :) Ve n'ha di tali ne1 mondo che non sentirono 
mai l'ispirazione dell'arte, come non provarono mai i1 fascino dell a na
tura, e guarderebbero a1 Mose di Miche1angelo e all a Trasfigurazione di 
Raffaello colla stessa indifferenza colla quale guardarono tante volte alle 
incantevo1i aurore no stre"' (Il monumento. commemorativo del Congresso, 
La Diocesi, a. IT, vol. XII, 1918, p. 352). Intorno ad un giudizio su quella 
che il maltese considera la spontaneita montiana nella scelta di metri 
adatti ad un particolare argomento, cfr. Ghaliex il-versi ta,t-tmienja lil
poezija popolari, loco cit., p. 108. 
7sCfr. Alla sera, v.7 del Foscolo. La frase foscoliana e riecheggiata 
anche in Lampa ckejkna, v. 37. 
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era allo stesso tempo capace di plasmarli in mezzi adatti alla co
struzione di un dramma metafi sico. Sotto questo aspetto, la detta 
aspirazione delinea un Monti che si trova nel momento storico del 
trapasso dal gustO classico al gustO romantico. Ritenendo le com
ponenti della spettacolosita tradizionale, Dun Karm poteva anche 
lui adoperarli secondo i dettami di una aspirazione del tuttO cri
stiana, cioe modern~: e romantica. 

In netta contrapposizione alIa distinzione, promulgata da A.G. 
Schlegel e da Madame de Stael, tra le due categorie di bellezza -
cioe il classico (degli antichi) e il romantico (dei moderni)- il 
Mond dichiara che e gli legge 'con trasporto tutti i buoni maestri' 
e che le bellezze di un poeta non gli impediscono di sentire e di 
ammirare le belle zze di un altro; '0 italiana, 0 transalpina, 0 ci
nese, 0 araba che ella sia, fosse pur anche groenlandica, la po
esia mi piace tutta, purche la trovi buona.,76 Si avvertono echi di 
questa posizione in Dun Karm che afferma che 'nd campo delle 
arti le novita non sono altro che fantasticherie e vane apparizioni 
di una bellezza che non esiste se non nella immaginazione di chi 
la crea; il mondo non cerea di vedere se una poesia sia moderna.o 
classica 0 nee-classica, ma desidera avere una buona poesia.'77 
Ma aggiunge altrove che, pur non facendo questioni su nomi come 
Classicismo, Romanticismo 0 Verismo, perche tutti hanno qualche 
cosa di buono, 'sarei matto se volessi passare per buone certe 
pedanterie e certe monotone cadenze alle poesie classiche; come 
quella di dividere le ottave per distici, di mettere il puntO fermo 
dopo ciascuna stanza, di imitare servilmente gli antichi modelli e 
di non metterci niente che in quelli non si trovi ( ... ) ma poi non 
bisogna allontanersene tanto da proscrivere e sentenziare a morte 

76 Al chiarissimo monsignore Ennio Quirino Visconti, loco cit., p. 186. 
77L_ghagla u l-arti, II-Malti. sett. 1937, pp.88-89. Lo Zanella asserisee 
ehe 'la novita in arte, il piu delle volte, non e ehe orgoglio di immagini 
mezzane, i quaE, ineni a battere le strade regali, gettandosi per obliqui 
sentieri, puerilmente s'immaginano di toceare le somme altezze' (Vita di 
Andrea P alladio, Mil ano, Hoepli 1880, p. 111). Anche it Guerrazzi aveva 
proposto la sua opposizione all a denominazione di classieo e di roman
tieo. Lo stesso Banville scrive: 'En poesie et en litterature je erois qu'il 
n'existe ni romanciques, ni classiques, ni fantaisistes, ni realistes, ni 
naturalistes, ni simplicistes, ni magiciens du style, et qu'en tout et pour 
tout, il y a seulement de bons et de mauvais ecrivains' (citato a A. 
FARINELLI, II romanticismo nel mondo latirzo, Torino, Fratelli Bocea 
IS' 27, p. 24). 
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sommariamente tutto cia che sa di classico. ,78 

Dun Karm, dun que, tenta di superare la crisi suggerita dalla 
dialettica tra il classico e il romantico, ma avanza costantemente 
verso il secondo, ritenendo il deposito della tradizione e mani
polando le 'morte' forme secondo le esigenze di un 'nuovo' con
tenuto voluto da nuovi tempi e condizioni. Secondo l' autodefin
izione del Romagnosi, anche lui contrado alla divisione di clas
sico e di romantico, Dun Karm sarebbe un 'ilichiastico', 79 come 
del resto ampiamente confermano diversi brani della sua poetica. 
Siccome I'isola, chiusa in se, Iontana dalle ultime aperture tee
niche e tematiche del nuovo secolo, aveva una salda tradizione 
cristiana (e il romanticismo e fondamentalmente un movimento 
cristiano, se non addirittura cattolico), Dun Karm, sempre fedele 
aI principio ottocentesco che la poesia deve rispecchiare l' and a
mento della societa contemporanea e cantare il suo carattere, non 
poteva prescindere sia dall'aspetto monolitico della vita religiosa 
maltese, sia dalla ferma adesione della classe colta alla cultura 
neb-classica. 

Cia spiega perche le sue prime opere sono sature di rievoca
zioni appassionate e nostalgiche del mondo classico, e mani
festan 0 un accorato rimpianto di un paradiso perduto. Ma anche 
sotto questo aspetto, il primo Dun Karm gira nei limiti del roman
ticismo. La patria cristiana del poeta e culturalmente e geografi
camente mediterranea, e il Mediterraneo si configurava in un 

78Un arnico .... caro, loco cit., p. 55. Una tale conciliazione tra l'antico e 
il moderno, a cui consentivano i poeti che scrivevano in Italia nei de
cenni che vanno a cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, particolarmente 
il Foscolo, il Monti e il Fantomi, e il nucleo centrale del parere che 
Ippolito Pindemonte rivolge all'autore dei Sepolcri: 

antic aI' arte 
onde vibri i1 tUG stral, m a non antico 
sia l'oggetto in cui miri 

(l sepolcri, vv. 351-353) •. Il De Cristofotis afferma: 'Colui adunque sara 
savio apprezzatore degli antichi, che seguira l' arte loro, e non la ma
teria' (recensione a Sulla poesia - sermone di Giovanni Torti, Dal Con
ciliata.re, a cura di P.A. Menzio, Torino, Unione Tipografico-Editrice 
1921, p.78). 
79 'Vengo ora alIa domanda che mi faceste, se io sia classico 0 roman
tico; e ponendo meate soltanto allo ·spirito di essa, tomO a rispondervi 
che io non sono ne voglio essere ne romancico, ne classico, ma adatro ai 
tempi ed ai bisogni della ragione, del gusto e della morale' (G.D. ROMA

GNOSI, Della poesia considerata rispett9. alle diverse eta delle nazioni, 
Testi di poetica rornantica cit., pp. 236-237). 
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sogno affascinante .per uno Schiller, un Her.der, un Goethe. I la
menti di tanti romantici vogliono ricreare l'Eliso che, mentre ri
appare perfetto e ideale, e irrimediabilmente scomparso. E· questo, 
infondo, il carattere delle evocazioni nostalgiche del romanticismo 
italiano. AlIa base di questo anelito all'equilibrio di un passato 
mltlCO, c'e l'esaltazione della bellezza, materializzata nella 
Grecia antica dello Schiller, celebrata dal Lessing, dal Goethe, 
dal Keats del Hypoion, dal Holderl.in delle Liriche dell'anelito 
verso if ritorno dell' Ellade nel mondo, dal Foscolo delle Grazie, 
dal prim~ Leopardi, soprattutto quello del Bruto minore, di Alla 
primavera, dell'[nno ai patriarchi e dell'Ultimo canto di Saffo, e 
dal Manzoni delle poesie giovanili, come Adda, Contro la poesia e 
il gusto del tempo e Urania. 

Ma in realta il poeta maltese non si serve della mitologia per 
rievocare la grandezza virtuosa del mondo anti co, e neanche per 
contemplare una classicita che e suprema perche e pagana. Ten
endo in mente 1 'interpretazione crociana, si puo dire che Dun Kann 
'proietta' mitologicamente un suo 'stato d' animo'. 80 In altri ter-

mini, Dun Karm romantizza il classico, e essendo lui un cristiano, 
cristianizza romanticamente il classico. 11 bisogno di provar.e il 
meraviglioso, l'infinita degli spiriti mi steriosi, conduce all'in
sinuarsi di una nuova mitologia. Questa dinamica e del tuttO mon
tiana. Abbozzando un parallelo tra 10 spirito poetico di Omero e di 
David, concepiti come i massimi rappresentanti della poesia pa
gana e religiosa, il Monti stesso da un giudizio che puo essere 
utilissimo per giustificare la posizione dunkarmiana di fronte al
l 'uso dell a mitologia nello svolgimento di argomenti mistici: 'N el
l'Iliade viene in campo Giove con una truppa di numi che sono in 
lite fra loro, che si strapazzano e si feriscono, e restano essi 
feriti da braccio mort ale , ed hanno qualche volta paura di morire; 
che trasgrediscono i divieti dello stesso Giove, e 10 addormentano 
per dar delle busse con liberta ai Troiani da lui protetti. Negli 
inni sacri si fa innanzi il Signore, il Dio degli eserciti. Innumer
abili angeli e cherubini mille volte piu rilucenti dei raggi del sole 
10 circondano, e con le ali si coprono per riverenza la faccia; ne 
cantano incessantemente la gloria e l' onnipotenza ( ... ) N ell' lliade 
vedesi Giove che dal mome Ida vibra tuonando dei fulmini spaven
tosi davanti ai cavalli di Diomede e nel mezzo di tutto l'esercito 
greco. Negl'inni sacri mirasi Dio che discende a punire i nemici 
del suo popolo eletto. I cieli s'incurvano sottO il peso de' suoi 

80 B.CROCE, DisCOTSi di varia filosofia, Ban, Laterza 1943, p. 159. 
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piedi, l'universo traballa e minaccia di ricadere nel caos secondo. 
I vend 10 pigliano sopra le alii i tuoni gli ruggiscono sottO le 
pi ante; i lampi, i fulmini, le tempeste gli fanno d'intorno un ter
ribile e spaventoso corteggio, e le nuvole percosse dal foco che 
gli esce dalla faccia s'infiammano come carboni roventi ( ... ) Dove 
si trovano immagini piu· ricche e mae stose di queste?' 81 

A.G. Schlegel definiva l.a poesia romantica 'poesia della nostal
gia'. Entro questi limiti, l' anima cristiana anela ad uno spettacolo 
religioso concepito paganamente per tradurre i concetd in im
magini, l'ansia per la vittoria di Dio in una battaglia umana. An
che quando la terra promessa non e mit010gizzata, la contemplaz
ione e almeno sempre retorica, e la spettacolosita sempre sensuale: 

Nei ciechi abissi 
del Tartaro s'udi e le pesanti 
ferree porte tremar e di catene 
e di pianti edi guai un tal levossi 
rumor che l'aer ne rimbomba anCOra. 
La sentir i monarchi e la corona 
posando a terra, reclinar il capo 
al grande Correttor della vincente 
Repubblica di Cristo. 82 

La tensione verbale anima la descrizione del quadro evangelico. 
Ad esempio, la sceneggiatura della morte di Cristo e esterior
mente fosca, accumula i rumori, e i suoi aspetti teatrali decla
mano, colpiscono i sensi ma non il cuore del credente: 

Ma al suo morire crebbero 
gli orror di notte bruna, 
le stelle si nascosero, 
s'insanguino la luna, 
e delle tombe gelide 
si schiusero le porte 
e di laggiu risorte 
le larve palpitar. 83 

81 Al chiarissimo monsignore Ennio Quirino Visconti, loco dt., pp. 187-
188. 
82Nel giubileo episcopale di Leone XIII,. vv. 122-130. Del Mond dr., ad 
esempio, Discesa di Cristo all'inferno e al limbo, vv.3-8. 
&3 Per novello sacerdote _ I, vv.57-64. Per un simile sfoggio di copiosa 
spettacolosita nel trattamento dello stesso argomento da! Mond, dr. Per 
la Passione di nostro Signore, vv. 115-123. 
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Di tmta la serie di personaggi e di luoghi mitologici che for
mano l'universo classico degli antichi, Dun Karm sceglie gli 
stessi che piacciono di piu al Monti, ad e sempio, Giove, &4 Marte,ss 
e Averno. 86 Per i due poeti, pel'o,. il paradiso cristiano e Sionne.&7 

L'ansia per la teatralita costringe i due poeti a tradurre parti
colari virtu cirstiane in simboli di atteggiamenti morali, e ad in
corporarli in figure umane che agiscono fortemente e giganteggiano 
sole nell'ambito di uno spettacolo che, in realta, non e altro che 
una esteriorizzazione, pur essendo troppo eloquente e st:ilizzata, 
di un vigoroso spirito religioso, una conciliazione tra il mondo pa
gano e il cristianesimo. Siccome queste persoriificazioni di qualita 
morali svolgono una funzione protagonistica in poesie religiose, e 
giusto considerarle come la 'manifestazione di una esigenza poe-
tica di form are romanticamente una nuova mitologia cristiana, 

accanto all'antica cristianizzata. Inoltre, dato che queste qualita 
personificate sono intim amente involute nello sviluppo di una vi
sione religiosa assai polemic a, perche si configura in una battaglia 
umana tra il principio del bene e queUo del male, la fantasia tende 
platonicamente a dare piu rilievo alle qw~lita negative 0 inferiori 
che a qualita positive. In altri termini, l'esigenza teatrale tende 
spesso ad innamorarsi troppo delle personificazioni' di vizi, COS! 

dando luogo anche ad una romantica cristianizzazione della poe
tica del lugubre e del tetro. N el caso specifico della poesia mal
tese, Dun Karm continua cos i la tradizione iniziata dai minori e 
svolta secondo gusti popolari, e innalzandola al livello letterario, 
la traduce in un altro elemento per la creazione del quadro meta
fisico. 

Ad esempio, le forze negative nell'uomo sono trasformate in al
legorie di vaste proporzioni che offrono alla fantasia diversi spunti 
di copiosa rappresentazione: 

&4 Monti: Al signor di Montgolfier, v. 140; Invito d'un solitario ad un cit
tadino, v.58; Sulla mito./ogia, v. 117; Dun Karm: Il-X ta.' Frar, 1926, v. 13; 
Il naufragio di San P aolo a Malta, v. 13; crista., vv.69, 83. 
&5 Monti: Sopra la mOTte, v.9; Dopo la batt{1,glia di Marengo, v. 41; Dun 
Kann: Per novella sacerdote - l, v.82. 
86Monti: Discesa di Cristo ali'inferno e al limbo, v. 11; Sulla morte. di 
Giuda, v.8; Su la rigenerazione della Grecia, v. 38; Dun Kann: A Maria 
Immacolata, v.37; La Chiesa e Leone XIII, v.18. Mentre il Monti cri-
stianiz za anche Acheronte (Sulla morte di Giuda, v. 14),. Stige (ibid., 

v.27) e Cocito (ibid., v. 35), Dun Karm cnstianizza Tartaro (Nel giubileo 
episcopale di Leone XIll, v. 123). 
&7 Monti: Sopra i dolori di Maria Vergine, v. 12; Dun Karm: Lil Malta tal
lum uta.' ghada, v.44. 
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Invidia 
col Tradimento a lato 
volge il cipiglio orribile 
C ••• ) 

L'Ira e il Furor saltell ano 
iI ferro in man stringendo, 
corre Discordia e ovunque 
mesce scompiglio orrendo.88 

Kienet gnassiesa ta' l-ibwieb il-Hiiena, 
qaddejja tagnha, il-Gnawg, il~Qerq, il-Gidba.89 

Questa 'congiura' spiega perche Dio, 'I'infallibiI Giove' per iI 
Monti/o e 'Quei C ••• ) che il mondo fa tremar quando si sdegna' per 
Dun Kann/1 e un essere terribile. Tutt'e due, in effetto, parlano 
piu di una volta dell' 'ira di Dio'. 92 

Le nuove deita distruggitrici sono viste "nella Ioro attivita col
leggiale. Ma la maggiore tensione nasce quando queste sono poste 
in contrapposizione alle forze del bene', anch'esse personificate. 
La dialettica tra la virtu e il vizio, tra Dio e Satana, e piu tratta
bile e offre maggiori spunti di sviluppi scenici. E;. questa la scelta 
piu cara al Mond e a Dun Karm. Il primo contrappone la Pieta e la 
Crudelta, e il secondo l' Amore e la Crudelta, la Virtu e la Ne
qUlzla: 

.Nude le bracci a ed irta il crin, l'ingorda 
Crudelta d' ogn' intorno ivi scorre a, 
C ••• ) 

E scuoteva il flagello, e respingea 
lungi dal monte la P ieta; che in vano 
piegar quei petti barbari volea. 93 

88Mestizia e timore, vv. 29-31, 33-36. 
89 Paci u gweTTa, vv.63-64. 
90 Il giomo, v. 18. 
91 La predicazione evangelica, vv. 13-15. 
92Monti: Su la rigenerazione della Crecia, v.22; All'ltalia, v. 1; Dun 
Kann: La Nativita di Maria, v.30; A Maria lmmacolata, v.78. Il Monti 
parla anche della 'divina ira' (Pel santo Natale, vv.7-8), e Dun Kann 
dell"ira supema' (La /ramassoneria in Malta, v.62; Nel giubileo epi
scopale di Leone XlII, v.89) e della 'folgore divina' (La/rammasoneria 
in Malta, v.63) e il Manzoni dell' 'ira gia grande di Dio', dell' 'ira ere
menda' (La Passione, vv.78, 82) e di 'una ineffabile ira' (Il Natale, vv. 
17-18). 
93Per la Passione di nostro Signore, vv.19-24. Cfr. anche Urania, vv. 
241-247 del Manzoni. 
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U bdiet taqbida harxa 
bejn il-Qilla u l-Imhabba. 94 

Dove Virtu non curasi, 
dov'e suI tron Nequizia. 95 

Il gruppo delle qualita del bene96 e anch'esso formidabile, ug
ualmente rappresentabile nella sua solidarieta. Il Monti svolge un 
rapporto ill intima concordia tra la Pieta e la Giustizia, e Dun 
Karm tra la Pace e la Giustizia: 

E il favellar della Pieta commosse 
anche il cor dell'eterna alta Giustizia.97 

Regghet sehhet ftehima qa.wwija, 
Haqq u Sliema taw bewsa '1 xulxin. 98 

Pace e Giustizia risero 
e si baciaro in faccia. 99 

Si baciar, serene in fronte 
Giustizia e Pace. 100 

Dal Monti Dun Karm prende almeno due delle sue antonomasie 
per descrivere Dio: 'il Fattore,lOl e 'il Fabbro'.102 Un ruolo parti
colare in questo dramma religioso e affidato alIa Chiesa Cattolica 
che delle volte e misticamente concepita come la candida 'sposa' 

94Is_Salib u Santa Liena, vv.29-30. 
96Mestizia e timoTe, vv.23-24 . 

. 96Le piu importanti per tutti i due poeti sono: (i) l' Amore e (ii) la Giusci
zia. Cfr., del Monti: (i) Pel santa Natale, v.9; PeT laPassione di nostTo 
SignoTe, v.119; (ii) Sulla mOTte di Giuda, v. 10; Il teTTorismo, v. 10; e di 
Dun Karm: (i) Il Nata,le, v. 45; Il maTe, v. 24; A padre Charles PlateT S.]., 
vv.21, 24, 31, 39; PeT il Congresso Eucaristic;o intemazionale di Malta, 
v.179; A Mons. Paolo Galea, vv.57, 58; (ii) II mare, v. 59; Mestizia e 
timore, v. 53; Lil Kristu Sultan, v. 16; II Natale, v.41. 
97PeT la Passione di nostro Signore, vv. 104-105. Per un altro rapporto 
tra le due efr. Sopra i dolori di Maria Vergine, vv.85-88. 
9811_Milied, vv. 13-14. 
99 Il naufragio di San P aolo a Malta, vv.49-50. 
lOOPer if Congresso Eucaristic;o internazionale di Malta, vv. 182-183. 
101Monti: Sopra i dolori di Maria Vergine, v. 12; Per la Passione di nostro 
Signore, v.134; Dun Karm: Il Natale, v.28. Cfr. anche Inferno, Ill, v.4 e 
II cinque maggio, v. 34 del Manzoni. 
102 Monti: La bellezza dell'universo, v.54; Dun Karm: Alla Croce, v.86; 
Per novello sacerdote - ll, v. 39. 
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di Dio,103 ma piu spesso e tradotta in un impero politico che do
mina la storia e sconfigge i nemici. In risp.osta al sonetto di Vit
torio Alfieri del Mond svolge l'idea dell'impero attraverso l'in
sistenza su vocaboli politici, ad esempio, stato, cattedra, senato, 
e giungendo verso la fine fonde questa concezione civile con la 
metafora della sposa. Dun Karm mette separatamente in rilievo la 
concezione imperiale ma riecheggia la fusione in altre poesie: 

Ma il del confonde la ragion degli empi; 
ne per novelle scosse e per vetuste 
della sposa di Dio vacilla il seggio.104 

Saltniet waqgnu, onrajn telgnu, 
tbiddlu n-nies, tbiddlu d-drawwiet, 
u wenidha fuq il-nerba 
baqgnet tiddi I-Knisja tiegnek. 105 

Fuq il-nerba tal-gnus u tal-grajja 
inti, xbejba li qatt ma tixjien, 
tgnaddi tidnak, mimlija bil-najj a, 
fuq l-egndewwa b' gnarqubek tistrien. 106 

J a tifla tal-kbir Alla 
( ... ) 
Ibleh min janseb, billi jxerred demmek, 
sejjer jeqirdek; Dak li dejjem miegnek 
jarmi l-imperi biex iwettaq lilek.l07 

E· opportuno aprire qui una parentesi per rilevare il fatto che, 
accanto al quadro imperiale, Dun Karm delinea pure un quadro 

coreografico della Chiesa. Questo cristianesimo formale (rinnegato 
da un Tommaseo) che aveva influito tanto suI comportamento reli
gioso dello Chateaubriand,I°8 della Madame de Stael" del Pellico e 

103Monci: Per la sollevazione di Roma, v.2; Dun Karm: La Chiesa e 
Leone XliI, v.56; Per novello sacerdote - H, v. 122; La predicazione 
evangelica, v. 10; La framassoneria in Malta" v. 15; Nel giubileo episco
pale di Leone XW, v.1; Ancora l'alpinista, vv.36, 38; La dignita epi
scopale, v.86. Cfr. anche Paradiso, XI, v. 32 e XII, v.43. 
lO4ln risposta, al sonett() di Vittqrio Alfieri, vv. 12-14. 
105 Dan min hu?, vv.53-57. 
lO611-Knisja, vv. 1-4. 
107 LiU-Knisja, vv. 1, 12-14. 
108Gu2:e Aquilina, il critico letterario piu importante dell'epoca, e pro
babilmente 10 scrittore che ha diffuso di piu il messaggio emotive-reli
gioso di Le genie du Christianisme, dal quale cita il brano seguente per 
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del Berchet, pur non condizionando il significato universale dell a 
fede, e colto nel suo aspetto fantasioso e poetico. 109 Tale orienta
mento religioso, pur non essendo una sostituzione al protestan
tesimo tedesco 0 al cristianesimo calvanistico della Stael (perche 
il maltese si nutriva continuamente di una fede unica e affermava 
l'importanza fondamentale della prassi cattolica), offriva al poeta, 
come del resto ad un Manzoni, un altro fecondo filone di grandio
sita immaginativa, una fonte di figurazione mitica. La chiesa 
coreografica di Dun Karm, con la misteriosita insondabile dei 
dogmi, con le cerimonie pittoresche, con la sua lunga storia di per
secuzioni e di vittorie avventurose, e al centro del progresso cul
turale del mondo civile .. Mentre non nega ovviamente il fondamento 
intellettuale su cui si basa la dottrina, la sua Chiesa e romantica
mente vista sottO l'aspetto emotivo e si appoggia su un cristian
esimo che e, in primo luogo, una esperienza sentimentale e per
sonale. Come Federico Schlegel, Dun Karm cercava nelle feste e 
nei coloriti rituali del cattolicesirno un carattere mitico della vita 
urn ana, una giustificazione all' ansia di misteriosita soprannaturale 
che, in ultima analisi, e insopprimibile in ogni romantico. Attra
verso l'influenza della corrente francese sulla poesia italiana, Dun 
Karm dipinge una Chiesa che e in .se poetica. t'na tale concezione 
ha un suo fondamento storico; per lui, come per il Balbo, il cri
stianesimo e il principio inalienabile e in superabile dell a verita, 
che si sta attuando progressivamente, perche la storia antica 'e 
regrediente, mentre la cristiana e progrediente'. 110 ~lovendo da 
questa concezione agostiniana e bossuetiana della storia (che e 
sempre il motivo conduttore del suo giudizio storico-religioso del 
naufragio di San Paolo a Malta, ampiamente illustrato nelle opere 

abbozzare la sua VlSlOne estecico-morale dell'arte: 'il est temps qu'on 
sache enfin a qui se reduisent tous les reproches ( .. ~) qu'on fait tous 
les jokurs au Christianisme; il est temps de montrer que loin de repetiser 
le pensee, il se pret merveilleusement aux choses de l'ame et peut en
chanter d'esprit aussi divinement que tous le poemes de Virgile ed 
d'Homere' (ll-polz ta' Malta, 2a ed., Malta, A.C. Aquilina & Co. 1969, 

p. 222). 
109 Cfr., ad esempio, La dignita episcopale, Xemgha, Jl- Vjatku, Il-lampa 
tas-Sagrament,. Wara hamsa u ghoxrin sena, Il-Ghid tCl;' l-imwiet, Il-monu
ment,. Corpus Domini, N har San G wann. 
UOC. BALBO, Le speranze d'lta,lia, Torino, Unione Tipografico-Editrice 
1920, p.204. Delle varie opere in cui Dun Karm espone questo giudizio, 
efr. Lil Santu.. Wistin, Lill-Knisja, Dan min hu?, Per novello sacerdote -
I, La predicazione evangelica. AlIa Croce. La Chiesa e Leone XIII, 
Cristo, ll-musbieh tal-muzew. 
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ehe eommemorano l' evento), Dun Karm e vicinissimo agli stOnel 
eattolici Iiberali dell'Ottocento, partieolarmente aI Troya, al Tosti 
e al Capponi. 111 

Una gran parte dell'effetto drammatieo delle scene religiose, 
coneepite sensualmente e svolte con mezzi letterari che mirano a 
sconvolgere e a commuovere, e indubbiamente dovuta alla netta 
contrapposizione di elementi contrastanti e oppo sti. P rendendo 10 
spuntO dal brano biblico che parIa della bellezza femminile di 
Maria Vergine, il Mond dipinge un quadro della madre addolorata 
suI GoIgota: 

Tu non sei piu quella 
ch' eri poe' anzi, si Ieggiadra e bella. 
Dov'e la faecia rilueente e sehietta 

111 Dall' altro canto, e contrano alIa concezione anti-cattolica del Car
duce i, come rivelano il contenuto e il tono apertamente polemico del 
brano seguente: 'Tranne qualche cervello eteroclito, gli uomini consen
tivano e consentono trovarsi la vera grandezza di un re, di un popolo, di 
una nazione nel farsi rispettare ed amare piu che nel far si temere: per cui 
nessuno, il quale avesse fior di senno, sogno mru di dir grandi Antioco, 
Nerone, Maometto, i quali posero la loro ragione nel numero dei soldati e 
nella punta delle spade. Tuttavia l'italianissimo caposcuola del moderno 
verismo Giosue Carducci, spasimante per la gloria della giovane Italia, 
dissente e vuol tutto a rovescio. Egli compiange la picciolezza di Roma 
odierna, cattolica, apostolica, la quale domina sovra CUtto il mondo, ma 
colla bonta e colla ragione: e invoca la grandezza e magnificenza del
l'antica, pagana, battagliera, le cui aquile portavano l'artiglio sanguin-
050 sulla piu remote spiagge del mondo. Per cui in una delle sue Odi 
barbare intitolata Alle fonti del Clitumno, ei non esita puntO di dire che 
una strana compagnia (alludendo, credo io, agli Apostoli) 

sovra i campi del lavoro umano 
sonanti e i clivi memon d'impero 
fece deserto, ed il deserto disse 
regno di Dio; 

perche egli cuttO compassione, si lamenta che Roma 'piu non trionfa'. Ma 
sI, p arli il buon po polo romano, che C ••• ) vide giungere al Santo Padre 

pellegrinaggi fin dagli estremi angoli del mondo e poi, lettere, telegrammi, 
offerte, attestazioni di venerazione e di ossequio da vescovi, da re, da 
imperatori e da uomini di gran rinomanza; parli, dico io, se Roma trionfi 
ancora, parli se il principe degli Apostoli abbia fatto di Roma un deserto, 
o piuttosto 1 a metropoli del mondo' CFoglie d' alloro cit., nota 1, p.99). 
P ren den do 10 spunto da un a asserzione del Discours sur I' histoire uni
veTselle del Bossuet, Dun ·Karm propone nella saffica Cristo. del 1911 
un'altra risposta ideale contro la presa di posizione anticristiana del 
Carducci. 
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qual rossO volto di nascente aurora? 
( ... ) 
COS! dunque tu sei la fortunata, 
la benedetta fra l' ebree donzelle? 
COS! ten vai di glorie coronata 
del ciel regina? 112 

Ritenendo gli aspetti della descrizione mOntiana, Dun Karm ri
crea in m altese un quadro del tutto identico. Il contrasto e anche 
qui tra l'incanto fisico celebrato dal profeta e la debolezza pre
sente; il paragone rievoca le 'ebree donzelle' e la tonalita oscilla 
tra la tonalita sentenziosa e la chiave interrogativa: 

Fejn hu i-gmiei, fejn hu i-najr li bih mimlija 
il-profeti nabbruk? Minn fuq naddejk 
gnebu l-wardiet u fuq xofftejk id-dija 
tad-danka mietet ma' lennet gnajnejk. 
Hekk, meia, fost kemm hawn xebbiet lhudija 
kellek tkun l-isban wanda; u minn idejk 
kull barka xxerred u kull fern, Marij a? 113 

Tutta questa produzione, dunque, e colma di suoni violenti e di 
colori stravaganti. L'aggettivazione e numerosa e ricercata, e le 
ripetizioni, le riprese troppo evidenti, le esclamazioni, le interro
gazioni retoriche contribuiscono globalmente a dare una energia 
quasi fisica all'argomento astratto e spirituale. Il gustO teatrale 
crea 10 spettacolo invece del raccoglimento. E· comune sia al Monti 
sia a Dun Karm un nucleo lessicale che e sempre in funzione della 
drammatizzazione della fede. L'enfasi dei nomi e degli aggettivi e 
su significati lugubri, mentre i verbi mirano a ingrandire e a scol
pire l'azione: nomi: fulmine, catene, furore, saetta, servitii, ne
mico, ombre, polvere, fato, fulgori, vendetta, disdegno, ° rro r, fre
mito, infamia, procella, destino, aquilone, tuoni, sorte, guerra; ag
gettlVl: maledetta, disperato, egro, orrendo, tenebroso, spaven
toso, cupo, oscuro, lordo, maligno, bruno, infernale, irato, superno, 
fatale, regale, lugubre, augusto, terribile; verbi: palpitaTe, fTemaTe, 
rimbombaTe, atterraTe, guizzaTe, abbatteTe, spezzaTe, irritare. 

La poesia italiana del primo Lun Karm, cioe del periodo che va 
dalla composizione dei primi versi nel 1889 fino al primo decennio 
del nuovo secolo, e in verita priva di un profondo comenuto umano, 
lontana da una crisi personale come costante puntO di riferimento 

112 Sopra i dolori di M aria Vergine, vv. 29-40. 
113[d-duluri, VV. 1-8. 
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o fonte di ispirazione. La crisi entra nel 1909 con la motte della 
madre, e culmina nel 1910 quando alcune riforme ecclesiastiche 10 
costrinsero a passare tUttO il resto della vita in solitudine. 114 N el 
1912 questo avvicinarsi verso un contenuto intimo e esperienziato, 
che nella evoluzione dell'artista si configura in un progressivo 
trapasso dal neoclassicismo, gia anelante verso un rinnovamento 
sentimentale, ad un romanticismo evidentemente consape'vole di 
se, si trovo in grado di maturare e di prendere una identita propria, 
perche da quell'anno Dun Karm comincio a sperimentare in maltese. 
Cio sommariamente significa che, pur conservando il frutto delle 
esperienze precedenti sul parnaso italiano, doveva sentire 10 svan
taggio dell'inesistenza di una ricca tradizione letteraria in verna
colo. Scrivere in maltese, oltre che in italiano, significava (i) con
servare una identita italiana, ma soprattutto adattarla secondo le 
esigenze popolari e ambientali, e (ii) creare romanticamente, cioe 
secondo i dettami del cuore e non piu della ragione calcolatrice. 

114 Cfr. G. CARDONA, op. cit., pp. 67-72. 
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