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Resumo: Questo articolo verte su di una specifica fase della storia del genere romanzesco in 
Italia. Allo scopo di fare chiarezza sulla problematica condizione statutaria e tipologica ad 
esso connesso verranno passate in rassegna le proposte elaborate da alcuni de¡ piu 
rappresentativi narratori del secondo Ottocento. Si analizzeranno pertanto una serie di 
documenti che esemplificano diversi madi di concepire e di costruire il romanzo in Italia. 
Attraverso questi testi si mettera in evidenza inoltre il progressivo radicamento della prosa 
narrativa in una cultura fortemente condizionata da una tradizione classicistico-uinanistica 
prettamente lirica. 

Parole chiave: novela italiana siglo XlX, scapigliatura, verisino, decadentismo. 

Abstract: The aim of the article is focusing on a specific stage of the development of the 
Italian novel. The point at issue concems a selection of some representative narrative 
proposals elaborated by some writers during the second half of the nineteentli centuty. 
Actually, such documents reveal a great deal about different ways of conceiving and building 
novels. Moreover, through these texts, tlie different attempts made by Italian novelists in 
order to get rid of an ovenvhelining classic tradition could be highlighted as well. 
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Introduzione 
Negli ultimi decenni dell'Ottocento la scena italiana era animata da esperienze 

narrative che formavano un insieme notevolmente eterogeneo. 11 bisogno urgente di 
dotare I'ltalia Unita del proprio romanzo si traduceva infatti in una gran quantita di 
opere iii prosa che  formavano u n  quadro piuttosto confuso e variegatoi. Nel presente 
articolo si tentera di fare luce su u11 simile panorama individuando quei contributi 
determinanti per I'evolversi del genere romanzesco. A questo scopo s i  passeranno in 
rassegna una serie di scritti fmtto della riflessione teorico-estetica dei narratori piu 

' Per un apprafondimento si vedano: C. Madrigani, "TI romanzo da Nieva a D'Annunzio", iMant,ulc di 
Ielreralriro i lalin,~~, u cura di F. Brioschi - C. Girolarno, vol. IV, Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pp. 
501-555; G. Tellini, 11 roi>ioi?zo ilalia>zo on 0110 e Noi~ccei>lo, Milano, Mondadoii, 1998; G. Pullini, 
Pombole del i?i»?onzo ilaliairo (Ollocer,ro e Novccei,ro), Torino, Genesi, 1998; T. lermana - A. Palermo, 
"La lettervtura dclla niiova Italia: tra naturalismo, classicisrno c decadentismo", Sloi.ia della letleratrim 
ilalia,,a. Tro I'OrIo e ilNolieco?lo, a cum di E. Malato, val. VIII, Roma, Salerno, 1999, pp. 489-1534, 



emblematici del secondo Ottocento, come lginio Ugo Tarchetti, Giovanni Verga e 
Gabriele D'Annunzio. 

InnanziMitto va detto clie le loro enunciazioni programmatiche, distribuite in 
ordine cronologico su un arco di tempo che va dagli anni sessanta alla fine del 
secolo, testimoniano nell'insieme il radicarsi definitivo di una forma artistica 
estranea per molto tempo alla vita letteraria della penisola. Sebbene la prima parte 
del secolo si fosse fatta vanto di due importanti opere quali Le ziltime Iettere di 
Jacopo Oi?is (1802/1816) di Ugo Fosco10 e I Proinessi Sposi (1827)' di Alessandro 
Manzoni, tuttavia la prosa narrativa era scarsamente coltivata dai letterati italiani. Si 
privilegiavano infatti i generi lirici ritenuti pih consoni a un'arte elevata, come 
imponeva un'ancora vitale tradizione classicistico-umanistica di spirito elitario. Ne 
derivava che il romanzo, contrariamente a quanto era avvenuto in tutta Europa dove 
aveva raggiunto ormai un rnolo predominante, in Italia pareva condannato a 
rimanere in secondo piano. La situazione inizib a cambiare quando negli anni 
sessanta la prosa artistica prese a riscuotere un gran interese tra i lettori, secondo 
quanto testimoniano le cifre relative al volume dell'attivita editonale di quei 
decenni: 

11 romanzo italiano, di rado notevole sotto il profilo della 
qualita [...] conobbe un considerevole sviluppo quantitativo 
documentato dall'incremeuto dei titoli pubblicati, saliti dagli 
88 del 1861 ai 280 del 1871 e ai 348 del 1886 [...] la 
situazione ando assestandosi su valori leggemente pih bassi 
negli anni seguenti, passando a 286 titoli nel 1889, a 330 nel 
1891. a351 nel 1894 e a  308 nel 189X3. 

Vale a dire che, dopo gli anni sessanta, il romanzo diventava sempre pih visibile, 
ma lo faceva pih che altro come bene di consumo. Difatti I'aumento esponenziale 
dei libri stampati non implicava un altrettanto elevato indice di qualita. Malgrado 
cio, questi decenni si rivelarono decisivi per l'affermarsi del genere romanzesco cosi 
come testimoniano non solo l'alacre attivita in campo editoriale, ma anche i sempre 
pitl intensi dibattiti su1 romanzo, grazie ai quali i suoi artefici raggiuusero un pitl 
elevato grado di consapevolezza teorica. Per questo motivo & utile leggere l'incerto 
quadro narrativo della seconda meta dell'Ottocento da un punto di vista privilegiato: 
que110 delle idee, delle concezioni che gli artisti stessi maturarono riguardo al 
propno strumento. Dalla loro disamina sara possibile dunque fare chiarezza 
sull'incerto percorso che il romanzo italiano ando disegnando tangenzialmente alle 

V a  ricardato che dopo la prima edirione dell'opera manzoniana nel 1827 ne seguirano altre risultanti da1 
lungo processo di revisiane conclusosi nel 1840. 
' Cfr. F. De Nicola, "11 romanza in Italia "ella seconda meta dell'0hocento: evoluzione e tipalogia", 
Olro/Novecei>ro, 5 (1995), pp. 140-152, p. 145. 1 dati apportati sono stati ricavati dall'articolo di G. 
Ragone, La 1elferoirrr.a e ii corislono: un prqfilo de; goieri e dei niodelli neil'editoria iloliono (1845- 
1925), AA.VV., Lelle,altno ilaliaiza, vol. 11, Pi.oduzione e ci<llura, Torino, Einaudi, 1983, p. 700. 



diverse esperienze letterarie del tempo, quali furono la Scapiglialzrrn, il verisino e il 
decadentismo. 

1.1. U. Tarchetti e il romanzo scapigliato 
Al termine del processo dell'unificazione italiana (1861-1871) si apri un periodo 

gravido di difticolti clie aliinento un profondo sentimento di delusione e disingaiino 
in tutti coloro clie avevano conibattuto per la "patria" e creduto nei valori 
risorgimentali4. In questa situazione di crisi e di disagio, nei centri del Nord, 
soprattutto a Milano, alcuni giovaiii artisti, che si definirono scapigliati, fomiarono 
un gruppo variegato contraddistinto da1 loro atteggiamento di ribellione e di critica 
verso la recente tradizione letteraria nazionale, quella della breve esperienza 
roinantica. In particolare, per cio che concerne I'ambito della prosa narrativa, 
contestavano il valore e la portata fondamentale dell'opera di Manzoni. In piu, il 
desiderio di allargare gli angusti confini che stringevano le lettere italiane li 
spingeva a guardare alle letterature straniere in cerca di referenti culturali utili a 
soddisfare una viva urgenza di modemizzazione: 

11 rifiuto del modello romantico-risorgimentale, se certo nasce 
sull'abbrivio delle discussioni nate intorno agli anni cinquanta - 
intorno all'esaurirnento della proposta inanzoniana, espriine 
soorattutto la volonti de~I i  scaoigliati di soerimentare altri - . - 
canoni narrativi pii consoni alla modeniita5. 

Nell'iiicerta storia del romanzo italiaiio, narratori coine Emilio Praga, Arrigo e 
Camillo Boito, Carlo Dossi, Giovanni Faldella e Iginio Ugo Tarclietti, tra gli altri, 
furono i protagonisti di un primo moviinento di opposizione interna alle lettere del 
Paese. E se nel complesso non raggiunsero risultati degni di nota, ehbero pero il 
merito di mettere in contatto una vita culturale eccessivamente provinciale con le piu 
recenti tendenze letterarie sorte oltralpe. 

Ai fini di un'analisi sulla riflessione teorica intomo alla forinula roinanzesca, 
importante riprendere alcune nozioni esposte da Tarchetti nel suo saggio Idee 

* II malessere storico aliinento una generalizzata crisi rnorale clie ebbe inevitabili ripercussioni sulla uita 
culturale del Paese. Al riguardo lo scapigiinro Carlo Dassi considerava emblematico, i t i  un momento del 
eencic. il  riorooorsi di una "Letteratura Umoristicu". ooiché ooicva considerarsi rannmsentativv di suci 
u . . .  . . . . 
rnomenti starici in cui "iutte le regale della vita antecedente se~nbrano andure a fascio" (1,. 1886), cfr. 
Note orzrwrc, a cura di D. Isella, Milano, Adelplii, 1988.11 crallo dei mili e dei valari pairiottici ncgli anni 
post-risorginieiilali era destinato ad assunicre altre dimensiani alla tíne del secolo. In modo analogo, ma 
con una prospettivn pih ampia, quasi universole, Pirandello descriveva la crisi di iin'interu generaziane 
del tutta consapevole della gravita della situazione: "Crallatc le veccliie nornie, non ancora sorlo o bene 
stabilite le nuove; 6 natuialc che il concetto dclla relativiti d'ogni cosa si sia talmente allargato in noi, da 
fami quasi del tutto perdere I'cstimativs [...] Non mai, crcdo, la vita "ostra elicamente ed esteticamente fu 
pi i~  disgregala", cfr. L. Pirandello, "Arte e coscienza d'oggi" (Nazio,ie ielleim-io, setternbrc 1893), Soggi, 
poesie, scrilli iini.ii, a cura di M. Lo Vecchio Musti, "1 Meridiani", Milano, Mondadaii, 1993, p. 901. 
' Cfr. G. Rosa, Na>r.ativa scnpigiinta, Fireiize, Laterza, 1997, p. 64. 



minime su1 romanzo (1865)~. L'autore vi tracciava un succinto excuysus storico- 
critico da cui emergeva I'inferioriti della narrativa italiana se messa a confronto con 
quella europea hen pih prolifica. Soltanto in relazione a una situazione del genere 
era possibile allora, secondo il critico scapigliato, spiegare lo smisurato successo 
riscosso da I Pronlessi Sposi; un romanzo che accanto a grandi classici come Don 
Chisciotte o Tom Jones si rivelava poco piu che mediocre. E dunque l'impellente 
bisogno di raggiungere il livello qualitativo dell'arte narrativa europea che spingeva 
lo scrittore, desideroso di rinnovare il proprio stmmento, a cercare oltre i confini 
nazionali i modelli da imitare. 

Fissato quindi un qnadro di riferimento con nomi dell'importanza di Scott, 
Fielding, Steme, Cervantes o Lesage tra gli altri, lo scrittore piemontese procedeva 
poi ad esporre le sue peculiari convinzioni teoriche. Innanzittutto definiva il 
romanzo come "la perfettissima fra tutte le forme" che potesse descrivere "la storia 
del cuore umano e della famiglia"7. Una affermazione del genere derivava senz'altro 
dalla polemica scapigliata sollevata contro il forte predominio del filone storico- 
politico che, fino a tutti gli anni sessanta, aveva ispirato un intero corso letterario8. 
Tarchetti separava nettamente il vissuto pnhblico da quello privato, indicando in 
quest'ultimo lo spazio privilegiato iu cui la narrativa avrebbe dovuto attingere i 
propri soggetti e le proprie storie. In generale va detto che la sfera dell'io divenne il 
nucleo centrale delle esperienze narrative scapigliate che si approssimavano in tale 
senso alla soglia della lettaratura moderna. E difatti, Tarchetti proseguiva su questa 
linea quando affermava che: "Ho desiderato di conoscere l'uomo, l'uomo solo"9. Si 
trattava di una dichiarazione d'intenti cbe connnotava la sua concezione di romanzo 
e che prendeva poi corpo nelle opere in prosa. Qui si traduceva in rappresentazioni 
letterarie dove si mettevano in scena conflitti, inquietudini esistenziali, deliri 
morbosi, paranoie, secondo una visione dello spazio interiore caratterizzato in 
termini post-romantici e pre-positivistici. Intomo a tali interessi tematici girava la 
trama di Fosca (1 869) il suo ultimo e piu riuscito romanzo. 

Per quanto riguarda invece le idee dell'autore sulla forma romanzesca, nella 
prefazione a quest'opera si ritrovano ulterior¡ spunti chiarificatori. Tarchetti vi 
manifestava il proposito di condurre I'analisi del dato psicologico e ne indicava le 
modalita "Piu che I'analisi d'un affetto, pih che il resoconto di una passione 

".~.~archett i ,  Idee nziniine si</ ranranzo, Tulle /e opere, lo. 11, a cura di E. Ghidetti, Balagna, Cappelli, 
1967, pp.522-53. 11 saggio venne pubblicato sulla Rivislo niini~na di scienre, icllere ed o ~ l i  (31 ottabre 
1865) di Milano. 
'Cfr. I.U.Tarchetti, op. cit., p. 523. 

Come 6 stato detto in precedenza, il gruppo degli seapigliari rifiutava la tradizione romantica- 
risorgi,nenrale. Sebbene per cinquant'anni la cultura italiana si fosse "in gran parte alimentafa de¡ 
problemi del vissuto, riconducibili al decisivo momento storico", di convo gli scapiglinli non misera la 
prapria scrittura e ereativita al servizio della collettivilA, dell'urgenza del periodo, ma se ne servirono per 
I'atlento scrutinio della sfera orivata: cfr. R. Bertazzoli. "Invodurione". a Sci.illirre di confine. For.»,ze 
leirernriea onlarro da TarcItcl>ei~iaD'A>mttnrio, Rama, Bulzoni, 1990, p. VI. 
"fr. I.U.Tarchetti, op. cit, p. 523. 



d'amore, io faccio forse qui la diagnosi di una ma~attia"'~. Dava cosi I'imprecsione 
di voler anticipare quei moduli di oggettiviti e di scientificiti clie avrebbero 
tipificato il romanzo del naturalismo francese e del verismo italiano. In realta non 
sarebbe poi andato oltre la mera ostentazione di una formula soltanto intravista. 
Difatti la narrazione della tormentata storia d'aniore tra Giorgio e Fosca non 
costituisce uno studio oggettivo della realti, secondo le intenzioni programmaticlie 
espresse dall'autore, bensi mette in scena una situazione anomala evocatrice di cio 
che "sta al di I i  del reale, verso i territori inesplorati e lontani dell'immaginario e del 
paranormale"". E non poteva essere altrinienti, dato che Tarchetti traeva ispirazione 
da tutto un filone di romantici e tardo romantici, come Poe, Nerval o Gautier. 

VJ riconosciuta comunque l'importanza di un'autore clie, pur servendosi di idee 
alquanto approssimative e di dubbia originalita, si sforzb di specificare una peculiare 
formula narrativa in linea con le piu attuali esperienze europee. Di fatto pero non gli 
riusci I'atto di fondazione del nuovo romanzo italiano e, come per tutti i frutti 
dell'esperimento scapigliato, la sua rimase un'operazione fine a se stessa. 

In generale per quanto riguarda il gmppo degli scapigliati va osservato clie se 
alla fine degli anni sessanta non contribuirono a modificare la situazione di stallo del 
genere, nondimeno svolsero un importante ruolo di mediazione delle noviti 
fondamentali per gli sviluppi futuri: 

per la porta aperta dagli scapigliati entra il Naturalismo, e le 
opere di Zola sono presto coiiosciute e discusse anche in Italia: 
Felice Cameroni, uno dei critici piu autorevoli della 
Scapigliatun, ne aggioma la biblioteca scoprendo sulle pagine 
del "Sole", a partire da1 1574, il romanzo sperimentale, e 
facendosene fervido pr~~ugnatore '~.  

Stava per iniziare una nuova stagione della storia letteraria italiana destinata a 
dare cosi importanti fmt i  da attirare l'attenzione inteniazionale. 

2. Giovanni Verga e il romanzo del verismo 
Negli anni settanta fece infatti la sua comparsa nell'orizzonte culturale italiano 

una concezione del fatto artistico che catalizzo l'attenzione degli intellettuali e porto 
al definitivo impiantarsi del romanzo in Italia. La diffusione del naturalismo ebbe 
una tale importanza che occorre aprire qui una breve quanto indispensabile 
parentesi. Le notizie riguardanti le opere del naturalista Zola vennero divulgate in 
area lombarda da Federico Carneroni e Luigi CapuanaI3 e a Palermo da Pipitone 

' O  Cfr. I.U.Tarcliclti, FOSCO, 7'urte le opere, a cura di E. Ghidetti, Bologna, Cappelli, 1967. 
" Cfr. R. Bcrtazzoli. oo. cit.. o. 14. ~ . .  .. 
" Cfr. F.Finatti, Sislerrta leller.orio c difllsione del Decadenlisnzo. Corrcggio Villorio Pico-Neem, 
Firenze, Olschki, 1988, pp. 61-62. 
" Vanno scgnalati in quanto indicativi dell'intercssc di Capuvnv per I'opera del franeese 1' articolo 
dell'autore avvano su1 Corriei.8 della s o o  del 10 marzo 1877 e la dedica apposta al romamo Giccinla 
del 1879 



FedericoI4. Nel contempo a Napoli, una delle personalita pib rilevanti della cultura 
pre e post-unitaria, Francesco De Sanctis, presentava una serie di saggi che si 
rivelarono fondamentali per l'assimilazione di questi nuovi postulati letterari in 
Italia. Tra i quali vanno menzionati: Ilprincipio del realismo (1876), Studio sopra 
Emilio Zola (1878) e la conferenza intitolata Zola e lilssomoir (1879). Ai fini del 
presente discorso, va chiarito che l'apporto critico di De Sanctis costitui una pietra 
miliare nell'irregolare traiettoria tracciata da1 romanzo italiano. Lo storico 
napoletano difatti aitraverso la propria opera critica pose le premesse per 
I'assimilazione delle modalita rappresentative fissate da Zola nella formula del 
ronzaiz expérinzental. In che modo? De Sanctis seppe sganciare l'apparato ideologico 
da1 puro fatto letierario individuando la categoria del realismo. Occupandosi dei testi 
che aprivano il ciclo dei Rongon-Macqnart (1871-1893), raccomandava vivamente 
che si lasciasse in secondo piano I'asseiio ideologico imbevuto di scientismo 
positivistico e che si ammirasse invece I'effetto mimetico, magistralmente 
conseguito, con cui emergevano le figure dei personaggi, le loro vite, il loro 
ambiente. Qualche amo piu tardi inoltre, nella conferenza II darwinisn~o nellarte 
(1883), De Sanctis avvertiva che anche nelle leiiere nazionali si poteva ormai 
scorgere il lento germogliare di una tendenza estetico-formale e di gusto collimante 
con la concezione deterministica della vita. E a questo proposito chiariva che: "Non 
ci piacciono piu gli accidenti, gl'intrighi, le comhinazioni artificiali, le fantasie. 
Vogliamo vedere la vita in atto [...] nella necessiti della sua generazione, della sua 
ev~luzione"'~. 

Se da una parte quindi la sagace operazione interpretativa del napoletano 
impresse nuova forza alla narrativa italiana, dall'altra l'inedita proposta letteraria 
giungeva in un momento favorevole. Essa pareva rispondere all'esigenza sentita 
dagli intellettuali di conoscere piu approfonditamente le molteplici realti locali che 
componevano lo Stato apppena nato. In breve si pub affermare che la fomina della 
prosa narrativa in Italia e da mettere in relazione diretta con la diffusione del 
naturalismo. Superati infatti in buona parte i pregiudizi della tradizione classicistica, 
si rafforzava nei piu la convinzione di trovarsi di fronte a una forma artistica dotata 
di leggi proprie e in forte trasformazione. In questo contesto storico-estetico 
prendeva l'avvio la traiettoria di una delle personalita piu rappresentative del 
romanzo ottocentesco, Giovanni Verga. L'autore siciliano, interprete fondamentale 
del verismo italiano, non solo lascib capolavori come I Malavoglia (IXXI), ma 
attraverso alcuni dei suoi scritti pih esemplari (come la prefazione a Lamante di 
Gramigna e a I Malavoglia) seppe tratteggiare un'inedita formula narrativa fondata 
sulla poetica veristica da lui approntata. 

'' Pipitone Federico raccalse i suoi anicoli dedicati agli scrittori naturalisti nel volume 11 nolir>ulimo 
conle»~poi.oneo in lerle>ul~rro (1886). 
'' Cfr. F. De Sanctis, II donvi~,lsmo iicll'orlc (1883) in L 'á~lc, lo scicnza e la vila Nr~ovi saggi crilici, 
co>zfere,irc c swilli voy;, a cura di M. T. Lanza, Torino, Einaudi, 1972, pp. 457-469, p. 466. 



A tale riguardo, prendendo in considerazione la dedicatoria alla novella 
L ' a ina~~te  di Graniigna (1880)", 6 possibile individuare certe indicazioni dell'autore 
utili a definire i tratti qualificanti un tipo di romaiizo veristico-realistico. In questo 
testo Verga spiegava che il suo racconto andava inteso alla stregua di un 
"documento umano" che metteva il lettore davanti al "fatto nudo e schietto". 
L'autore riteneva inoltre che le opere in prosa avrebbero inevitabilmente raggiunto 
di li a poco il loro pieno valore documentario visto che si faceva sempre pib stretto il 
legame tra la narrativa e lo studio della psicologia umana (quella clie 
chiamava:"scienza del cuore umano"). Di conseguenza nel futuro: "i soli roinanzi 
che si scriveranno saranno i fatti divemi"". Fin qui Verga sembrerebbe riproporre 
parimenti la nozione di arte oggettiva elaborata da Zola, ma come si vedra non 
condivideva affatto il rigido schematismo del fianceseI8. 

Va detto che l'italiano sviluppo una riflessione originale rispetto all'idea di 
romanzo quale mera applicazione in letteratura dei principi del naturalismo. 
Sostanzialmente d'accordo su1 risultato finale, albergava non poche perplessiti sulla 
legittimiti del modo di costruire la narrazione, e in particolare su1 molo del 
narratore. A questo riguardo, nel cappello teorico a L'an~arzfe di Gramigna si trova il 
nucleo di quello che sarebbe stato il suo contributo teorico, ma anche pratico, pib 
rilevante, vale a dire il metodo dell'impersonaliti. Qui insisteva su1 fatto che un 
testo concepito secondo i dettami veristici, non dovesse lasciar trapelare nessuna 
traccia della presenza dell'autore/narratore: 

Quando nel romanzo I'affinita e la coesione di ogni sua parte 
sara cosi completa [...] la sincerita della sua realti cosi 
evidente, il suo modo e la sua ragione di essere cosi necessari, 
che la mano dell'artista rimarra assolutamente invisibile, 
allora avra I'iinpronta dell'avvenimento reale, I'opera d'arte 
sembreri essersi falta da si, aver maturato ed esser sorta 
spontanea, come u11 fatto naturalen. 

'' Venne pubblicato per la prima volta sulla Rivisla »rtini,>zo di S C ~ O ? Z ~ .  /ellele edarli (febbnio 1880). 11 
testa 6 slato consultato in: G. Verga, Le itoiielle, to. 1, a cura di G. Tellini, Roma, Salerno, 1980, pp. 230- 
710 

" Cfr. lbido~n, p. 232. 
'' Va osservato infatti che mettendo a canfranto le date dei loro pih imponanti scritti teaiici quali la 
prefazione de L'on~arrle di Groiiii~~za del 1880 e il saggia Le raino,? c*péri»ienr<rl del 1881, si prova che il 
loro lavoro di sistematizzazione si svalgeva pressoclié contcinporaneamente. Si sa inoltre ehe Verga 
aveva letto il testo del francese. Un amico giomalista, nanciié convinta sostenitore del naturalismo, 
Carneroni, gliela aveva prestato e al resliluirglielo in una missiva sembrava prendernc le distaníe qriando 
scriveva: "Eccoti i l  volumc del Zola che ho letra attentamente, nel qualc ho trovato delle affermazioni 
giuste, c elie mi ha convinto sempre pii~ clie col rigorismo delle teorie si ha sempre il piede sullo 
sdrucciola di fondare un'altra accademia", cfr. G. Versa u F. Cnnierani, Milano, 19 m m  1881, in G. 
Verga, Opcir di Giovanni Verga, a cura di G. Tellini, Milano, Mursia, 1980, p. 1372. 
"Cfr. lbidwi, p.233. 



In questi termini l'autore illustrava la qualita fondante del romanzo veristico: 
un'opera che, totalmente indipendente da1 proprio demiurgo, doveva dare 
I'imprensione di una ricreazione spontanea del reale. 11 che rispondeva 
all'intenzione di Verga di fondare un originale linguaggio del ver0 attraverso il 
quale lo studio del dato positivo potesse trasfonnarsi in prosa artistica. E noto che 
contemporaneameute alla stesura di questo testo, il siciliano fosse alle prese con la 
composizione de I Malavoglia (1881). 11 romanzo, dove vennero messe 
esemplarmente in pratica i principi teorici appena esposti, fu definito dallo stesso 
autore uno "studio sincero e spassiouato"20. I Malavoglia del resto non 
rappresentano solo il capolavoro del verismo italiano, ma altresí costituiscono il 
capitolo culminante della riflessione su1 genere portata avanti da Verga, come 
dimostra il prologo apposto alla narrazione. Qui l'autore affrontava nuovamente la 
definizione della formula romanzesca e esplicitava in modo piti dettagliato i brevi 
appunti della dedicatoria. Cosí riguardo alla natura statutana della sua creazione in 
prosa, Verga esordiva dicendo che: 

Questo racconto 6 lo studio sincero e spassionato del come 
probabilmente devano nascere e svilupparsi nelle piu umili 
condizioni le prime irrequietudini pel benessere2'. 

Sulla scorta dunque dei postulati realistici-uaturalistici, I'autore presentava la 
propria narrazione come il prodotto di un'analisi condotta su vicende e persone reali. 
Tuttavia la scelta dell'attributo "sincero" rimandava a una presa di posizione precisa 
da parte di Verga che stemperava cosi la pretesa zoliana di una relazione diretta tra 
rappresentazione e dato di fatto. E nello stesso tempo segnalava la natura 
eminentemente soggettiva dell'atto creativo. Nei suoi scritti non emerge tanto il 
tentativo di dare una definizione del romanzo quale strumento euristico del reale, 
quanto il bisogno di fomire indicazioni precise su1 metodo da seguire per 
raggiungere tale obiettivo. E chiaro dunque quale fosse il suo punto di vista quando 
asseriva che gli scrittori dovevano: "esser sincen per dimostrare la ~ e r i t a " ~ ~ .  Sulla 
stessa linea I'autore metteva in rilievo un ultenore tratto fondante il suo progetto 
artistico. Non era sua intenzione infatti realizzare una copia fotografica della realti 
attraverso la scrittura, mai si era identifica10 con la figura dello scrittore-scienziato. 
Di conseguenza non riteneva che il compito del creatore fosse tanto quello di 
indagare e riproporre la realti empirica delle cose, quanto quello di rappresentame 
un ritratto derivante da un atto interpretativo compiuto dallo stesso. 11 risultato 
ultimo doveva comunque apparire, come gii  affermato in precedenza, un'opera 
completatamente autonoma da1 proprio demiurgo. 

11 movimeuto del verismo, capeggiato da Verga, costitui un importante capitolo 
nella storia dell'evoluzione del romanzo italiano. Tuttavia nel giro del solo decennio 

' O  Cfr. G. Verga, 1 Malavoglia, a cura di N. Merola, Milano, Gaaanti,  1999. 
" Cfr. Ibide~n, p. 1. 
"Cfr. Ibidein, p. 3. 
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degli anni ottaiita se iie consumo l'atto di nascita, la culiniiiazione e il veloce 
declino. A provocarlo iiitervennero, ancora una volta, il diffondersi delle nuove 
suggestioiii straniere, soprattutto f r a n c e ~ i ~ ~ ,  che contribuirono a cambiare il corso 
estetico delle lettere italiane. Difatti come niette in evidenza Finotti, gli stessi 
cronisti letterari che avevano introdotto il naturalisino nei circoli letterari del 
giovane Stato post-unitario, divulgarono altresi i primi iiidizi della sua iiietainorfosi 
interna: 

iiievitabilmeiite, pescando in que1 inare inquieto, i gionialisti 
letterari finiscoiio per ritrovarsi tra le inaiii, gii agli inizi degli 
anni 'SO, dei feiiomeni strani, difficili da capire: prodotti quasi 
per mutazione genetica del naturalismo, documenti di una crisi 
in atto nei coiifronti delle sue preinesse filosoficlie e delle sue 
praticlie fonnali. Cosi entrano in Italia- dopo i rigori lapidar¡ 
dei pamassiaiii- i priini trasalimenti del Decedentisino e del 
~inibolismo*~. 

Critici e collaboratori delle riviste letierarie, clie erano stati precedentemente 
convinti sostenitori dell'esperienza zoliana come Caineroni o Pipitone Federico, si 
ritrovavano a recensire una produzione artistica dai temi e dall'iinpostazione ben 
diversa. Infatti cbi si occupava di naturalistno, non poteva fare a meno di leggere A 
reliozrrs, il nuovo rornanzo dell'ex-naturalista Huysiiians, uno degli autor¡ delle 
Soiires de Midan, e di avvertire la svolta letteraria che esso segnava. Se iielle loro 
recensioni Pipitone Federico e Cameroni oscillavano tra dubbi e apprezzamenti, 
Vittorio Pica iiivece presentava A reboztrs con indubbio favore sulla rivista romana 
La Dor17eiiica leffeizrria nel 1 8 ~ 4 ~ ' .  Per Pica I'opera di Huysmans, a dispetto delle 
polemiclie sollevate, sanciva insieme a quelle di Verlaiiie e dei poéfs mairdits, il 
fiorire di un'estetica ntiova ai cui rappresentanti dedicava una serie di articoli poi 
raccolti nel volume Lefferatzrra d'eccezione (1 898). 

AL fine di dare ttn'idea della concitazione dei tempi, basti pensare al breve 
periodo di tempo intercorso tra due interventi culturali einblematici dei cambianieiiti 
in atto. Nel "Circolo filologico" di Napoli dieci anni dopo che De Sanctis avesse 
pronunciato la sua conferenza Il daiwiizisii7o nellárfe (1883), Vittorio Pica, buon 
conoscitore dei ferineiiti della letteratura francese, parlava di Arte arislocratica 

"1" Francia, solo dieci anni dopo la pubblicazione del volume colletlaneo Les Soiiées de AGdoir (1880) c 
del testa teorico zoliano Le ru,iiaiz rrpér.i,nerilol (1881), Jules Huret stanipava la sua E>zqsCle sur. 
I'dvohrlioi> lillér.niir (1891) dove nielteva in luce I'esaurini del filone naturulistico. A tale proposita un 
detto clie: "il naturalismo entro iii ciisi abbastanza presto, non tanto per il stlo metado di osservazione 
esBlla e docume~itata di personaggi c relativi ambienti, quanto piuttoslo per la sua ideologia positivislica, 
piograrnmsticuniente priva di prospettive ideali nel suo materinlisino ugnostico", cfr. AA.VV., Slo~iri 
r/elI<~ civill<i irlle~oriajim~cere, vol. 11, Drrli'illte>,i>iir,>io all'Olroceri10, Torino, UTET, 1993, pp.1453- 
1480. n. 1453. . . . . ~ ~  ~- 

'"f~. F.Finotti, op.cit., p. 63. 
"Cfr. V. Pica, Lo i,irn a mvescio, "Doinenica letteraria", 111.40-41 (5 e 12 otlabre 1884) 



(1892)'~. Si inaugurava cosi una fase di transizione che, come la defini lo stesso 
Pica, fu caratterizzata dalla forte contestazione sia della visione materialistica della 
vita, sia, di conseguenza, della rappresentazione "sincera" e "necessaria" del "fatto 
positivo". Lo studioso cliiariva che il moto antinaturalistico fu capeggiato da degli 
"spiriti raffinati" desiderosi di "liberar la loro febbre d'ignoto, il loro ideale 
insoddisfatto, il Ioro bisogno perpetuo di sfuggire all'abborrita realta della 
quotidiana esistenza, di sorpassare i confini del pen~iero"~'. 

3. Gabriele D'Annunzio e il "romanzo moderno" 
Al termine di un decennio la situazione mutb radicalmente, addirittura gli stessi 

esponenti della poetica veristica riconobbero impotenti tale improvviso 
cambiamento della scena letteraria italiana. Nel 1888 Verga scriveva a Capuana: "da 
qualche tempo, te ne sarai accorto, corre un vento di reazione ideali~tica"~~. Di 
modo che, un anno dopo, mentre Verga giungeva alla piena maturita narrativa con 
Mastro Don-Geszraldo, Gabriele D'Annunzio esordiva destando certo clamore con 
un'opera di segno completamente diverso, Ii piacere. A nulla servi che, nelle 
polemiche che seguirono, sia Verga che Capuana si sforzassero di dimostrare la 
peculiarita della soluzione realistica italiana cosi diversa da1 naturalismo francese a 
cui, invece, i Ioro detrattori la a~similavano'~. 11 pubblico infatti applaudiva "i 
cavalieri dello ~pirito"~' che restituivano all'arte il suo consueto statuto aristocratico. 

'"fr. V. Pica, Arce oriscociulica: coitj2rc1ao /ella il 3 aprile 1592 >,el Circolo filologico di Nopoli, 
Naooli. Luiei Pierro editore. 1892. 
"Cfr. V. Pica, op. cit., pp. 1-2. 
'' Cfr. "C. Verga u L. Capuana, Catania, 24 fcbbraio 1888", nel Cai.lcggio Yergo-Copuarza, a cura di G. 
Raya, Roma, Dell'Atenea, 1984, p. 290. 
'' Si fa riferimento per quanto riguarda Verga all'intervista che concesse a Ugo Ojetti "el 1894 pubblicata 
nel libro-incliiesta Alla scoperla dci lellernli (1895). Qui avanzava una propasta secando cui si doveva 
integrare il natumlismo (in quanto metodo) e la nuova tendenza dello psicologismo (in quanto contenuto). 
Al riguvrdo sostiene che: "11 naturalismo e un metodo, ora non si pub insorgeie conlro un metodo. C'h 
ignoranza di termini. II naturalismo t: fonna, il misticismo pub essere sostanza di un romanzo", cfr. U. 
Ojetti, Ailo scopei-la dei lellerari (l895), a cura di P. Pancrazi, Le Monnier, Firenze, 1946, p. 118. Sulla 
stessa linea. auando Caouana oarlava della crisi del romanzo e del naturalismo rivendicava I'orieinaliti e 
l t i  I . I . .  h l .  i r  r : :  . l ' :  ' i . ~ n  J., jc". Or,cn:i clic ' ' 1 1  r.iiii.iii/o 
p r ~ b , ~ b ~ l r ~ ~ c n r c ,  ;: \,,rr:i L p.8cr.; r i ~ n ~ t ~ c r e  ronnnzo,  ion ,1 r n w ~ : r . ~  L I  ,cno.\, ~ I I  .l~~cht= o que112 I~::I, JI 
~ J C \ L O  a .),~:l ,j>t:r~r~; . d n t ~ n ~ ~ c c i  :a b\dc~pp.3r; 1 1  ,.lo ,x;am,nn , ~ J d p c r . ~ n J ~  scmpw wqIi ,> i l  m?todo 
p . l  1 '  l ( ' : i ~ > ~ ; o ~ . i  .,ii, .~~Ii<~iii.iii:~,. pubblirdtri ,ii 1,. <;mi:,,. t(';ii:.iiii, .J g:nn~~ii 1107) E 

r , x t t ~ ~ ~ , ~ t o  t.cll~ rac;oI11 (;l.   s.,,,,^' . , , ,#IL,,?~C,,C,,?L,~, .# :or,~ <l: <i 1 .~1i i .  > l ~ l ; , n , ~  IFahhr~, 13'13. pp. 41 - j 3 ,  p 
52 
lo Ci si rifa al titolo di un articola clie Malilde Seraa scrisse pre la rivista napoletana iblalth~o (8 luglio 
1894). In questo testa conferiece tale appellativo a Antonio Fogazzaro, attribuendogli il ruolo di 
precursore delle posizioni antiveristiche all'interno del circolo delle lettere naiianali: "Questo che fu 
cliiamato un fenamena isolata l...l si 6 venuto moltirilicando, qui, altrove. in varie letterature, diverse fra . . 
loro: l. .1 Oenuno dalla sua Darte. scrittore di critica. ooda. ramanziere. ha manifestato a sua modo oucsta ~ ~ ~,~ . ~U . , . .  . 
tendenía spiritualista, semprc pib fone", cfr. M. Serao, "1 cavalieri dello spirito", in A. Fogazzaro, Tulle 
le opere, val. XV, Sce~ze eprosc voric, Milano, Mondadori, 1945, pp. 158-162. p.159. 



Va detto pero clie nel difficile inolnento in cui si trovava ]'Italia all'indomani 
dell'Unificazione sia gli uni clie gli altri davano di fatto due diverse "risposte" 
estetiche alla stessa crisi storico-morale che desolava la classe intellettnale del 
Paese. Gli uni avevano messo a disposizione la prosa, come si 6 detto in precedenza, 
per I'esplorazione della multiforme sitnazione nazionale, gli altri se ne servivano per 
reagire a un mediocre e "minaccioso" presente creando illusioni di potenza, 
alimentando il culto vitalistico del bello o rifugiandosi in un misticismo 
spirititalistico". Con la crisi della forinula realistico-veristica veniva messo in crisi 
uno dci suoi fondainenti, vale a dire la corrispondenza oggettiva e diretta tra parola e 
il ver<>. Nel contempo si esaltava il romanzo quale espressione dell'iuterioriti, della 
memoria e dei meccanismi psicologici, inentre nella rappresentazione della realta ci 
si spingeva oltre i limiti razionali e materiali imposti da1 determinismo positivistico. 
In questa direzioiie si avvio Gabriele D'Annunzio. Questi, ritenuto il massimo 
rappresentante del decadentismo italiano, fu un attento osservatore dell'attnalitA 
letteraria europea e sfrutto a proprio vantaggio la poleniica antinaturalistica e 
antipositivistica3* su cui costrui la sua trionfale ascesa. 

Durante il suo periodo napoletano (1892-'93), nel ruolo di cronista letterario, 
dedico alla problematica sitnazione del romanzo italiano nuinerosi articoli. Ne 
"L'arle letteraria nel 1892. La prosa"3" D'Annunzio esordiva con una frase 
altisonante: "Quest'anno muore oscuramente per la letteratnra italiana"34. Dava cosi 
testimonianza dell'arido panorama che esibiva la letteratura contemporanea in Italia. 
La mancanza di risultati degni di nota doveva imputarsi, a suo dire, al fatto che gli 

" A  oucsto  roeo osito Pica faceva riferimenta in iina sua conferema al momento di transizione a lui cocvo 

perché atlnversiamo un angoscioso periodo di transizione, iin pcriodo di dubbio e di scoraggiamento 
morale", cfr. V. Pica, op.cit. p. 5 .  Sulla stessa iitieu si iscrivono i motivi ispiratori delia rivista romana 
Coiii,iro, enunciati "el celebre "Proemio" clie apre il primo fascicola. Nel testo, altribisito a D'Annunzio, 
si Icggo: "c'k ancora qualeuno clie in niczro a tanta miseria e tanta abiezione italirina serb~ la fede nella 
viriu acculta delki stirpc, nella forza ascendente delle idcaliti tiasmerrcci dui pridri, ncl potcre 
indistrultibile della Bellczzu, iiella sovmtia dignili dcllo spirito, nella necessiti delle gerarchic 
inteilettuali, in ttitti gli alti valor¡ che oggi da1 popolo d'ltalia sono tcnuti a vile, e specialmenle 
nell'eficacia della parala", cfr. G. D'Anneniio, "Proemio", Coriviro (gennaio 1895), pp. 3-7 (la citaziane 
k tralla da E. Sormuni, Biía>,llni e decode,>ti rzell'llalio to,tbe,?iiro, Buri, Lcltcratura italiana Lütcmt, 
1978, pp. 37-39). 
" I'er q u n t o  riguurda la diffisione dellri filasofia positi\,istica in Italia, Noiberto Bobbio non Iia dubbi 
sulls reale portata del fenoineno quanda vfferma che: "nonostai>te la grande coalizione antipositivistica 
dei primi anni del secolo, il positivismo in Italia era morta prima di inascere: la reazione contro i l  
positivisnio fu una grande bufen scatenata per abbattere un fuscella.[ ...] In un pnese economicsmente 
~rrctrato come I'ltalia il positivismo era destinato ad errivarc in ritardo e, una volta lrupiantato, u condurvi 
vita stentata", cfr. N. Babbio, "Profilo ideologica del Novecenta", in Slo~iri delln Lello.nl,oa Irolinira. 11 
Novecenio, dir. N. Sapegno-E. Cecchi, val. 1, Milano, Gar~anti,  1994, p. I l .  
" Vid. G. D'Annunzio, "L'arte letteraria nel 1892. la prosa" (M011b10, 25-29 dicembre 1892), in Prigine 
dispwsc. Cmnaelze rnondri,rc, ierloulr<r.n, nrre di Gobi'iele Dil,?>lr,rcio, a erira di A. Castclli, Roma, Lua, 
1913, pp. 544-550. 
'"biderir, p. 544. 



scrittori italiani realizzarono degli studi su1 reale che, seguendo le "anguste teorie 
zoliane", si rivelarono "superficiali e grossolani". E affermava di seguito che, 
seppure ci furono delle opere meritevoli riferendosi a Verga, erano purtroppo 
"sempre menomate dai difetti gravissimi della lingua, dello stile e del met~do" '~ .  
Infine va osservato che all'inizio degli anni novanta, D'Aniiunzio asseriva che 
l'esperienza veristica si era ormai esaurita e che: "per la prosa di romanzi, il campo 6 
lasciato quasi in tutto libero ai giovani che vogliono correr~i"'~. A loro 
raccomandava che uscissero da1 "cerchio angusto e inferiore" del naturalismo- 
verismo e che attingessero "con aviditi alle correnti spirituali che attraversavano la 
vita europea e la conturbavano fe~ondandola"~'. Nel contempo li esortava affinché si 
impadronissero dello "strumento primo dell'arte letterana: la padronanza della 
lingua italiana38". Era sua intenzione aprire una via antimilnetica che avrebbe 
portato alla costituzione della prosa moderna in ~ t a l i a ' ~  sia mediante l'atto creativo 
(si ricordi l'esordio nel 1889 con ~ l ~ i a c e r e ~ ~ ) ,  sia come tema predominante delle sue 
riflessioni teoriche4'. Riprendendo, a tale proposito, il prologo al secondo dei 
Romanzi della rosa, il Trionfo della morte (1894), qui esplicitava in termini 
programmatici i tratti definitori di un "ideal libro di prosa moderno": 

essendo vario di suoni e di ritmo come un poema, riunendo nel 
suo stile le piu diverse virtu della parola scritta - armonizasse 
tutte le varieti del conoscimento e tutte le varieti del mistero: 
alternasse le precisioni della scienza alle seduzioni del sogno; 
sembrasse non imitare ma continuare la Natura: libero dai 
vincoli della favola, portasse alfine in sé creara con tutti i 
mezzi dell'arte letteraria la particolar vita - sensuale 
sentimentale intellettuale - di un essere umano collocato nel 
centro della vita ~ n i v e r s a ~ ~ .  

Ibideiti, p. 546. 
"Ibiden~, p. 546. 
"lbidcm, p. 547. 
'' Ibidem, p. 548. 
" Cfr. C. D'Annunzio, "Dedicatoria A Francesco Paola Michetti ("Dal Convento di S. M. Maggiore, nel 
calen d'aprile del 1894")", T,.io,ifo della morle, Milano, Mondudori, 1995, pp. 3-8, p.3. 
*O Sebbene nel prologo "A Francesco Paolo Michetti" con cui si apre il romanza usasse termini come 
"oiservazione", "metodo" e ribadisse che "io sono ora, come te, convinlo che c'i per noi un salo aggetto 
di studii: la Vita", poi I'impostazione dell'opera risente del cambiamento antinaluralistico della sua 
scrittum. Cfr. C. D'Annunzio, Ilpiacere, Milano, Garranti, 1999, p. 3. 
" Tra il 1892 e il 1893 D'Annunzio svolge la sua riflessione su1 genere romanzesca nei seguenti articoli: 
"11 romanzo himro" pubblicato su La Do»,er,iea di Doir Momio; e "11 bisogno del sogna", "Note su la 
vita", "L'arte letteraria nel 1892. La prosa", "Una tendenza3'apparsi su1 Maltino. 
" Cfr. G. D'Annunzio, "Dedicatoria", Ti-io~fo..., p. 3. L'autore ripropone la stesso brano presente in un 
iiliio suo foiidaiiieiitale documento: "Il mmanzo futum" (Do,rrorica diDo,t Marzio, del 31 gennsio 18921. 
A sua volta aveva ripreso tale frammento dall'articalo di Tliéador de Wyrewa, "Notes sur la littérature 
wagnéiienne" (Revije ivognérien~ie, giugno 1886). 
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D'Annunzio proponeva l'idea di un romanzo che non fosse fondato su1 principio 
della referenza diretta tra parola e dato oggettivo, ina che si costruisse sulla base 
della corrispondenza tra realta interiore e quella esteriore. Cosicclié il mondo 
empirico non esistesse di per sé, ma filtrato attraverso la sfera percettiva e sensitiva 
del personaggio. L'autore mirava a costruire la narrazione secondo una prospettiva 
soggettiva in modo che I'opera d'arte divenisse il nesso d'unione tra la razionalita, 
di dominio della scienza, e I'irrazionalita, di dominio della f a n t a ~ i a ~ ~ .  Per 
raggiungere tale sintesi, D'Annunzio suggeriva di andare oltre I'uso conveiizionale 
del linguaggio adoperando i segni di tale codice quali privilegiati struinenti con cui 
illuminare un "mondo finora sconos~iuto"~~. Difatti all'artista affidava il compito di 
trasmettere il signifícato profondo che si nasconde al di la dei "piccoli fatti di cui si 
compone l'esistenza co~nune"~~.  Infine metteva in evidenza clie I'opera d'arte non 
doveva essere intesa soltanto come una copia del mondo tangihile ed einpirico, ma 
che le si dovevano riconoscere quei valori autonomi in quanto "opera di bellezza e 
di poesia, prosa plastica e sinfonica, ricca di immagini e di ~nusiche"~~.  

D'Annunzio conduceva la narrativa italiana fino alle soglie della inodernita 
letteraria, diffondendo le fonnule artistiche proposte dagli autori del decadentismo e 
del simbolisino di fine secolo e inizio del Novecento. Va comunque detto clie 
I'altemativa escogitata da D'Annunzio non porto a una radicale trasformazione dei 
moduli del realismo e del verisino. 11 cambiamento sarebbe avvenuto ben entrato il 
nuovo secolo e sarebbe stato accompagnato da un pih consapevole dibattito su1 
genere. Altri furono gli interventi clie poggiando sulla dissoluzione definitiva delle 
strutture della tradizione e del verismo proposero una visione del romanzo, delle sue 
caratteristiche e della sua funzione di segno opposto. Si consuino cosi sulla distanza 
che separava il D'Annunzio dei Romn~?zi della Rosa dai maestri della modernita 
narrativa, clie furono di certo Luigi Pirandello e ltalo Svevo, la parabola del 
roinanzo italiano nella seconda meta dell'Ottocento. 

" D'Annunzio non condivideva la presunta incornpatibiliti tra scienza e arte dalo clie le vssegnavv 
compili e sfcre di competenza diverse conie sosteneva nell'intervisla riportata da Ojetti: "Se pcr la scienza 
tutti i fenomeni si risalvono nel silenzia astratto dei movimeoti ondulatorii clie si propagano nello spazio, 
per la sensibiliti "mana, di giorno in giorno dilatata ed acuita, I'universo acquista la espressione d'un 
volla vivente su cui la vivvci!B dei pensieri melle le sue luci e le sue ombre e su cui passano i pid tcnui 
riflesii della vita interiore [...] Mai I'animu umana ha vvuto con I'anima delle cose comunioni pid 
profande. Le cose non sona so non i simboli dei nostri sentimenti, e ci aiutano a scaprire il mistcro che 
ciascuno di noi in $6 chiude", cfr. U.Ojetti, "Gabriele D'Annunzio. (Francavilla al Mare, gennaio del 
'95)", Allo scoper-la de; lerrerari (1895). 11 testo 6 siato cansultato in U. Ojetti, D 'Ar»,trnrlo. An,ico, pocrn. 
soldolo: 1894.1944. Firenze, Sansoni, 1957, pp. 3-20. 
'"Iliide~n, p. 17. 
"lbidmz, p. 18. 
'%ell'intervista rilasciata all'Ojetti D'Annunzio ribadisce quanta aveva avuto modo di esporre in 
numerose oecasioni sulla necessiti dell'aitistn-scrittore di forcnarsi una stile per acquisirc la "facolia di 
creare la vita" per poter creare "secondando il genio della lingua e obbedeiido alle leggi guardinglle del 
respiro [...] I'apparenzs, I'essenza e le movenzc dell'aggetto", cfr. U.Ojetti, "Gabriele D'Anni~nzio" ..., p. 
9. 



Conclusione 
Al termine del presente ercu~sus, va detto che la traiettoria disegnata 

dall'evoluzione del genere 6 composta da diversi segmenti giustapposti, costituiti da 
esperienze narrative che nel breve intervallo cronologico di riferimento mostrano 
una gran varieti di soluzioni. In un quadro di certo poco chiaro, dai limiti sfumati, si 
contraddistinguono tre esperienze capitali per lo sviluppo e il definitivo impiantarsi 
del romanzo in Italia. Difatti Tarchetti, ma soprattutto Verga e D'Annunzio ne 
furono i principali interpreti non solo artistici ina anche critici, da1 momento che 
intrapresero l'arduo compito di definire tale forma d'arte. Ognuno di loro, in base a 
premesse estetiche diverse e secondo il proprio progetto narrativo, lento 
un'approssimazione teorica allo stmmento espressivu che privilegiarono. E se 
agirono spinti dalle suggestioni straniere, seppero dare una risposta con voce e 
carattere originale. Spetta a loro quindi il merito di aver chiuso l'avventura 
ottocentesca del romanzo italiano portandolo a un grado di digniti artistica ormai 
non pih discutihile e conferendogli una fisionomia distintiva. Va suttolineato infine 
che I'aver riunito qui la serie di frammenti e di voci di tali testirnoni oculari Iia 
permesso di dare una visione globale, ma allo stesso tempo dettagliata, 
dell'irregolare processo di rafforzamento della condizione statutaria del genere 
romanzesco in Italia. 


