
ALBERTO VARVARO 

IL "COURONNEMENT DE LOUIS" 
E LA PROSPETTIVA EPICA' 

Ad eccezione del Roland non c'e testo epico ai~tico-francese su 
cui la varia metodologia critica si sia esercitata in modo pih esem- 
plare che su1 Couronnentent de Louis, poema certo assai meno valido 
ma che attira forse anche per quella sua ambiguiti che dissimula 
sotto una sempliciti ingannevole i problemi pih complessi. 

Fra secondo Ottocento e primo Novecento non si contaiio gli 
sforzi della scuola positivista per accertare gli etimi storici, mai 
cosi scopertamente palesi eppurc curiosemente sfuggeiiti e compo- 
siti, dei siiigoli episodi in cui il poema veniva senz'altro diviso, 
risolvendo concordenieiite in senso negativo il problema della sua 
uniti : aiizi era proprio la stmttura dissociata e ceiitrifuga del nostro 
poema a fornire una prova delle varie origini storiche e della suc- 
cessiva tendenia assimilatrice della Saga. F u  tutto un gioco di in- 
castro di episodi o incidenti della storia carolingia o anche normanna, 
un continuo ricorso ad ardite dissolvenze per contaminare i piii di- 
vcrsi L u i ~ i  o Guglielmi, uno sforzo paziente per stiracchiare la 

9 
storia degli storici per farla combaciare con quella dei poeti, sicché 
ad esempio un Wala, che agli storici risulta un partigiano dell'indi- 
visibilita dell'Impero, viene costretto a far da prototipo addirittura 
ad Arneis, il subdolo fellone del primo episodio. 

l . ,  Questz comunicuzione t rolo il riassunro di uno siudio assai p i i  vasto, che rara 
pubb1:caro alrrove. Cib valga S giurtificarne Ir relatir3 gencricid, che nella iedizione 
'$id a m p i ~  rara carreiri dill'ercniplificazionc qui iolrinto, e in pnrtc, accennata. 11 cesto 
E ~ C  si iffronw una rolo, il Courotinement de Lotiir (uuio nell'edizione del Langlois, 
Paris, 1925); ulreriori pih amgie verihche saggerantio la validid dcllo scherna inrerpretatii,~. 

2 .  Rifciiano questo termine agli studiori formatisi alla rcuola dei Parir, hleyer, Tobler, 
Grobei., r noii nell'accriione (con iietta sfumaturi negativa) usara da1 Mcnéndez Pidil, che 
lo usa per il Bédicr, evidentemente legato alle impaiuziani nnti-paaitivistichc della Blo- 
sofia degli iniii del nostro xcolo. 
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E; ben comprensibile clie Bédier dedicasse buona parte del primo 
volume delle Légendes &piques (Paris, 1908), proprio allo smantel- 
lamento delle tesi positivistiche su1 Couro~znement. L'esame del 
nostro poema era infatti una decisiva pietra di paragone per l'effica- 
cia della sua critica e per la validita di una nnova impostazione. Le 
pagine in cui lo studioso dimostra l'uniti del Couronne~nent (pagi- 
ne 279 e ss.)sono quelle in cui egli passa dalla pors destruens della 
sua opera a quella construens e per la prima volta rivendica il valore 
letterario delle chansons de gesle. L'afferinazione decisa della pre- 
senza nel Couronnement di una individualc personaliti di poeta, il 
riconoscimento di una logica compositiva, l'equiparazione del testo 
medievale ad uno moderno precorrono chiaramente il futuro Turol- 
dus vindicatus ed in certo modo lo rendono possihile '. Cid significa 
passare da una considerazione diacronica, interessata soltanto alla 
trama di rapporti fra storia e poemi, ad una sincronica '. Ad ogni 
modo Bédier risponde alla frammeutazione dei positivisti con I'affer- 
mazione di un'unita che a noi pare sostaiizialmente aprioristica, in 
quanto apoditticamente fondata da un lato sulla presenza di una 
personalita di poeta e sulla convinzione che il suo lavoro sia rappor- 
tabile a misnre e schemi moderni, dall'altro - come controprova - 
su1 riconoscimento nel poema di una concezione fondainentale che 
sarebbe il snpporto unico di tutta la sua struttura, qui il contrasto 
fra il re debole ed il vassallo valoroso e leale come altrove quello fra 
Rolando prode ed Oliviero saggio: .En effet, si ... nous relisons le 

3. Bédier vcdeva chiaramente I'impornnza del aso  dcl Corrronacnzrnr: aLe paemc 
du Cor<ronnmcnz de Loulr ert en rffet la pierre angmla're de tour lea sya&mer proposér 
jusqu'i ce jaur pour expliquer la formation du cycle de üuillaumc d'Orangc ... [il] nour 
transporte au plcin coeur des problemes qui nuus inrérersentn (p. 207). Non a rasa anche 
1. Siciliano, Les origitrcr des chnnroni de gelte. Thior<a ciz dircusionr, Parir, 1951, 
pp. 52-57, studia proprio la seconda branche del Corironneme>lt pet dore un erempio del 
metodo bédieriano contrappoito 3 quello dei réoIi~tci (come egli dicc). Poco imporra chc 
Bfdier ricanorca nel nortio resto del poema un rim~neggiamentc (pp. 285 c 298 c sr.), 
p c h f  da1 punto di vista del giudizio letterario egli non tiene nesiun canto di cib. 

4. M i  querta prrlerenza per I'arperto rincranico, perfettamentc adeguaw aUc tendenze 
piU rnoderne, e represra da1 sopravvivere, per idlurso dclla problernatica artmntcsci (in- 
che se ad crra ci si richiama in forma palemica), di inreressi diiuanici, che aono quelli 
che porrano all'iporesi dell'origine dellr leggendc cpiche dalla cnlliborszione di chierici e 
giullvri lungo Ic vic dei pellegrinaggi. In tal modo, pur nclls diversa teinperie culturalc 
c pur partendo da un viva desidcrio di valoriizare i nartri cesri per que1 chr solio, anche 
Rfdier (e la maggior parte dei suai reguaci) finircc per distoglierc la rguardo dalla realta 
dclle opere per affcrmarne la validitA rolo in nomc di una blasonara rimbiori clcricc- 
giullaresta. 11 caro del Couronnenient morra eremplarmenle comc iii concreto anche I'im. 
posuzione hédieriana rispanda evisivamentc ad una pioblematica non diacronica ma sin- 
cronica c prapriamentc Ictteraria, e prcib deridcrora di precisare la rituazione culturalc 
chc governa le stmtture comporitive delPopera. G bcne pero rilevire che 13 caducita della 
tcoria diacronica bédieriana non coinvr>lge la uiraliiA della iniportazionc rincraniw di par- 
ienzi, aii pure corrctta, ~pprofondita e rtoricizzata. 
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Couronnernent de Louis en tournant les pages de l'excellente édi- 
tion Langlois, nous avons entre les mains un roman tres simple et, 
pourrait-on dire, trop simple. Deux personnages : un roi tout jeune, 
faible et Eche, un vassal fidele ... La faiblesse et la lacheté du roi 
en contraste avec la prouesse et le dévouement du vassal, c'est la 
seule idée que le p d t e  veuille mettre en oeuvre, et, pour y réussir, 
il n'aura qu' i  imagiiier quelques incidents tels que le dévouenieiit 
du vassal s 'y déploie sous des aspects aussi variés que possihleu 
(pp. 279-280) 5.  

Non meno importante 6 stata l'utilizzazioiie del Couron+ze?rient de 
Louis nel luminoso volume in cui Jean Rychner ha dato un volto 
all'art Epique des jongleurs '. L'impostazione dello studioso sviz- 
zero in partenza rigorosamente sincroiiica e pertanto essenzialmen- 
te descrittiva, ma si concentra esclusivainente su1 fattore teciiico, 
che aveva assai poco interessato sia i positivisti che i bédieriani ; il 
problema dell'uniti, su cui pid nettamente si distinguevano nel nostro 
caso le due scuole, pare. al Rychner risolto non dalla genesi della 
Saga o dall'uniti della visione del póeta ma dalla stessa natura tec- 
nica del canto epico : ace que nous savons du iuétier de jongleur et 
des conditioiis de diffusion de la chanson de geste n'est pas favorable 
A l'unité de composition ... Pourquoi s'escrimer h défendre l'unité du 
Couronnernent, par eseiiiple? E t  pourquoi la défendre sur le plan 
littéraire, lorsque ce Couronxenient-li peut n'etre que le résultat 
presque fortuit de la mise par écrit d'un assemblage, entre d'autres 
possibles?a (pp. 154-155) '. Le modalita tecniche acquistano il va- 
lore di chiave valida per tutti gli aspetti del genere : oc'est décidé- 
meut le caractere oral de cette littérature qui est au centre de son 
explicatioiiu (p. 158) ; ed infine lo studioso ne ricava una prova 
dell'origiiie remota e tradizionale dell'epopea francese. 

Ma si pub attribuire un ruolo tanto centrale alla forma? Rychiier 
11011 ignora certo clie le cl~ansons de gesle hanno uii particolare ca- 

5. Quesrn astratta srmpiificazione del tesruto ítruttur.de dei pacmi i. uno de¡ maggiori 
diietti del BEdier e dei ruoi xguari, anche q u a ~ d o  erri sostitSscocia zll'iinpoitaziane logics 
del Iiiaestro (la rcz<lc id&) una estcrici, cnmc fa il Viscardi. Pib riccamente motivito 4 
I'articola di 1. Frappier, Note rur 10 coiiiporition du sCotrronnen2enz dc LouGi>, in <iLc 
Moyen Agcn, LXIX, 1963, pp. 281-287. 

6. 1.  Rycliner, La clianrori de gcitc. Erroi rr<r l'arr ipqmc d a  jonglcurr, Geneve- 
Lille, 1955. 

7. Ma questa sorta di casualir& cornporitiui trasura I'impronta li\ellauicc chc t pur 
pisrara sullo stilc e su1 mctodo narrativa di querti vnri ep i sd i  ed ivrebbe patuto dunquc 
profondrmeiiie iiicidere anche sulls srrutvura, mdcll indol .~ rcrondo una piii armonios3 
corrruzioiie. La perronalitA del comporitore pub esscre anche miswnoiciuta in opere anti- 
chc e vivacemente tradieionali come la nortri, ma i. sieuramentc presente in poemi epici 
piU tardi (ed a uu!tc firmati), eppurc anclie in querri ulrimi ,ion rrovismo una mrggjore 
rvvedurezza strutturale. 
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rattere, che egli chiama popolare (cfr. p. 158), ma cid gli pare se- 
condario. Né la popolariti & tutto : le chaflsons de geste sono poesia 
cpica ed il carattere epico non si risolve nella sola popolariti anche 
se ne implica, come vedremo, una particolare forma ; né tanto meno 
si risolve nel cnracadre oral, che esso pure ne .i soltanto un  fattore 
Né & del tutto valida la convinzione positivistica che l'epica, in 
quanto storia poetica della nazione, deve risalire ad eventi storici : 
in realti  assai pih del fatto importa la coscienza che se ne ha, e 
sappiamo che si pub considerare fattore importantissiino della storia 
nazionale ni? dato privo di reale fondamento storico, la tomba 
dell'apostolo a Santiago o I'unzione di C!odoveo. 

Un canto epico 2 qualcosa di piU clie un confuso ricordo di eventi 
storici, qualcosa d i  pi6 clie una certa struttura compositiva condi- 
zionata dalla diffusione orale e dalla tecnica formulistica tradiziotiale, 
qualcosa di pi6 che la geiierica intuizione di una situazione poetica 
fondamentale. 11 canto epico, come g i i  avevaiio visto i grandi ro- 
mantici tedeschi, Gocthe, Schiller, Hcgel ', si  qualifica per una 
impostazione tutta particolare di alciini rapporti essenziali all'opera 
Ietteraria, quello fra autore, pubblico ed opera, quello fra mondo 
reale e mondo rappresentato, quello fra persoiiaggi ed azione, quello 
fra personaggi e struttura ideale, quello fra le forze tendenti ad una 
organizzazione accuralamcnte strutturata e le forze centrifuglie. 
Tutt i  questi elementi concorrono a dare al poema epico un preciso 
Silz inz Leben (preiidiamo il termine ed il coiicetto dalla critica bi- 
blica), un  posto inconfondibile nella vita culturale di una collettiviti. 
A noi pare che di questa considerazione pih complessa, non del tutto 
ignorata ma scrnprc mcssa in ombra dall'urgenza di un  singolo as- 
petto, reso volta a volta piU attuale e sollecitante da1 vario svoigersi 
del lavoro critico, possa essere preso ad esempio ancora una volta il 
Couronnement de Louis ' O .  

8. Non indispi.l>sibile: a nai pare chc la quoiifica ep:ca si3 per:ettamente adeguata 
:iII'Eneide, pur iii assriiza di iornliii c ir~dirioiialiri, poiché -<ame vedrcmo - epica 8 piiit- 
tosto una prospcrtiva cultuiale e letterarir che tina iitunziane di difhisione. Tanto scro 
che il coruLiere oral non la qurlifica per iiulla in rappoito ad alrrc forme usdizionali, 
quali la norcllí. la fiaba, ecc. 

9. Cfr. Rrie/ruechcel zruirchen SchiUer rind Gwrhe ttr den labren 1794 LIS 1805, 1, 
Berlin-Leipzig-Wicn-Siutcgart, 1914, lettcre del 27 aprilc 1797, 23 dicrmbrc 1797 e 26 di- 
cembre 1797; Icttera di Schiller nd Humboldt del 27 luglio 1798: Goethe, Uúer epiirhc 
und drnmorische Dichrung; Hegel, Eneiicn, rrid. it., Milano, 1963, pnriim; ed anche 
E. Sraiger, Grrindbcgrif/c de, Poerhil(3, Züricli, 1956. 

10. 11 vecchio c misconoscinto studio di H. Salzmann. Die innere Einheit in Li Coro- 
nernma Looir, in «Realgymnu,ium zu Pillau. Jalireaber:cht 1896-97», Konigsberg, 1897, 
PP. 3-44, i. a dirc il vero saturo di hegelinnisrno, inrero pcrb i rrni  grarsolrnameiitc, s:cché 
I'ctii~in!ogiziarc de: positivisti v:enc rurrogaro da un generico riferimento ad una sroria 
idcalc (ucr stehen nicht etiva zusammenhanglose Episoden als poetischer Niederschlag einzel- 
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Uno dei caratteri pih evidenti di tutta la poesia epica (anche 
di quella puramente letteraria) 6 il suo essere non problematica ma 
asseverativa ; essa non descrive un lento ed incerto processo che 
porti all'acquisizione di nuovi valori (o che sottometta a critica valori 
acquisiti) ma piuttosto la dífesa e il trionfo di vaiori collettivamente 
riconosciuti, di cui sono portatori gli eroi con connotazione positiva 
ed i nemici degli eroi con connotazione negativa. Su1 piano narrativo 
l'interesse della storia deriva dai rischi e dai trionfi deíi'eroe, che 
risulta all'altezza di qualsiasi prova sia, come accade pih spesso, 
fisica, come qui il duello con un Corsolt, avversario smisurato e 
demoniaco ", sia anche morale, qui il desiderio di sacrificare il bi- 
sogiio di pace e di sereniti al dovere di difendere il re incapace ". 
Guglielmo, superlativamente forte e leale, vincendo in grazia di 
quede sue doti e dell'aiuto divino, in cui ha una fede sconfinata 13, 

verifica la validiti ed efficacia dei valori della societi feudale. 1 
suoi avversari ne sono in certo modo la controfigura scissa per ri- 
frazione, in quanto la forza bruta e volta a scopi illegittimi si im- 
persona nei nemici esterni, Galafre, Corsolt, Gui, la slealti vile riei 
traditori, Arneis, Acelin, Richart. La loro essenziale funzione di 
portatori di valori costringe i personaggi epici ad una forte tipizza- 
zione che si traduce, oltre che nella sempliciti del disegno umano, 
anclie nella mancanza di svíluppo del personaggio : Guglielmo 6 gi i  
dalle prime lasse lo stesso eroe che ritroverenio alla fine e Luigi non 
diverri mai capace di affrontare i suoi doveri regali. Cid non toglie 
nulla all'interesse : gli ascoltatori del nostro poema non attendevano 
né che Guglielmo si stancasse della sua fedelti né che Luigi dive- 
nisse degno della corona d'oro, ma pretendevano semmai proprio la 
costanza psicologica dei personaggi. Nelle chansons de gesta, a parte 
le pih o meno improvvise monacazioni finali, cambia idea solo chi 
viene inconfutabilmente convinto del suo torto, come qui Galafre che 

ner Ereignisre nebeneinandei, sondern allr dieu Teile erg3lizen sich zu einem tiefsin- 
nigen und umfmsenden Gemilde der richtigren Periode der Geschichte drr Franken. Die 
Volk~geschichte, nicht die Gerchichtc der Individuen irt die QucUe, sus der die Sage 
schepften, p. 44) e se i personaggi non sono piU ritenuti semplici aggregati di echi 
ítorici, si sbiidiscono invcce in sísurde figure allcgoriche (Guglielmo iiirt kein Individuum, 
sondern das in reiner Enheir vorgestellte Vo!k, soweit es durch diese Trcu Einheit c rha l t~ ,  
p. 10). Ricordiamo invece due contributi al volumetto Chonra dc gcrte und h0fi1chcr 
Roman, Heidclberg, 1963, quello del Ktihlcr (pp. 21 e ss.) e qoello del Jausr (pp. 61 e rs.), 
ancbc u discordiimo in  pih punti dri  due studori e spec;almcnre da1 primo. 

! l .  Cfr. il v.  563 (aCe n'ert pas om, n i n í  ert sverrier~) cd anche i VV.  505 e rs. 
12. Cfr. i VV. 2253 e 2674: «En ton rervirc vueil ma jovenrc usera, nonehe 2223-24 

c 2657-58. 
3 Cfr. «Mair r'il [Deus] me vuclt mxinenir ct aidicr, / "'a roz ciel omc qui mc 

puirre empiricr, / irdeir cn fcu nc cn aivc ncicr),, VV. 585-587. 
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ha visto sconfiggere il suo campione e ne deduce la falsiti della sua 
fede (cfr. v. 1193). Ma 6 inconcepibile che cih accada all'eroe. 

Questa situazione del personaggio coinvolge strettameiite il taglio 
e l'organizzazione del racconto. Poiché non c'6 alcun problema narra- 
tivo da guidare verso una determinata soluzione bensi bisogiia fare 
agire dei personaggi fissati una volta per tutte, poicfié c i d  l'inca- 
paciti di Luigi e il disinteressato sacrificio di Guglielmo non sono 
destinati a sfociare in una nuova e diversa situazione, no11 avrebbe 
seiiso la concatenazioue aegli sviluppi narrativi secondo un processo 
irreversibile. Le situazioni narrative devono tutte partire da uno 
stato di rischio e risolversi in immaricahili convalide e quitidi si 
annodano secoiido una struttura tendeiizialmeiite aperta, disponibile 
per infiniti sviluppi e dotata di una coesioiie piuttosto lineare clie 
architettonica. Guglielmo potrebbe toriiai-e a combattere sotto Roma 
una terza volta '' e potrebbe lottare all'infitiito contro vassalli ribelli ; 
aiizi il narratore ci suggerisce proprio questo, clié il pathos del poema 
epico e? proprio nell'iiieluttabile ripetersi della necessiti di difendere 
i valori della collettiviti : si pensi al caso ben pih macroscopico dei 
Loranesa col rinnovarsi senza fine dello scontro fra i due lignaggi 
avversari e si ricordiuo i versi finali del Roland oxoniense, con la 
loro forza e pregnanza. 11 problema dell'utiit3 del Coumnae~nent (o 
di qualsiasi altro testo epico) non pub dunque essere risolto secondo 
le misure costmttive del romanzo ottocentesco nia teiiendo coiito che 
l'indicc di coesione narrativa delle singole parti 6 nell'epica, per ia 
natura di questa, diverso e minore clie in altre forme letterarie e 
che bisogna piuttosto tenere conto del grado di coesione uculturaleo 
dei singoli testi 15. In questi termini a noi pare che il iiostro testo 
del Courortnenzenl possa cssere cotisiderato sufficieiitemente omoge- 
neo e quindi unitario, senza che cio pregiudichi il problema della sua 
genesi o preistoria. 

Ci pare invece che non sia possibile connettere la struttura tiar- 
rativa del poema esclusivametite al n i d o  di diffusione, anche se e? 
ad esso perfettainente adeguata. Non bisogna infatti confondere il 
memo con il fine : quando nuove necessiti espressive si fecei-o luce 

14. Non ci pare del tutro Loiidnia I'intcrprciazione, in ultimo del Frappirr, urt. cd., 
p. 284, rccondo cui ira le due spedizioni romane ci sarebbe una sorta di grñdazione, dallo 
diiera della Cristianiti contro il pericolo ririmno illa coron l i io~e  irnpnale di Luigi. 
Infarti perfina I'ambarintare di Gui d2Alemagnc chiama Luigi imperarore gi3 i I  suo 
arrivo a Roiiia: uDreiz cm-rere, cntendez mon Irngagcn (u. 2388). 

15. Naturalmente la conatatazione chc i tciti cpici sono a rcruttura linearc, addiriua, 
non escludc Ntta una varicti di rcalizzazioni prariche e determinati niirgini di tolleran- 
ra; qucrti miigini non sono pcrb valutabili in base a crireri come I'uniri d'azione o 
l'insmtituibilit3 di un episodio, benri in base alli  cmrenza del contisto srorico-politko c 
dclla rtrutturi idealc. 
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esse misero in crisi attraverso nuove forme letterarie il modo di dif- 
fusione che non era loro adeguato ; se l'epica si vale in genere della 
tradizione giullaresca & perché questa le si addice perfettamente e 
non perché essa interamente vi si risolva. E l'epica che spiega i l  
successo dei giullari e non viceversa. 

Nel caso del Couronnement il narratore ha avuto grande cura di  
stabilire alcuni legami fra i vari episcdi, in modo da limitarne un 
poco la pericolosa indipendenza ma non ha cercato una strutturazione 
p i t  salda, che evidentemente non considerava necessaria ; egli doveva 
ritenere soddisfacente una struttura ad episodi purché la narrazione 
scorresse senza ostacoli, onde curo con opportuni richiami la salda- 
tura della parti 16. 

1 valori di cui i personaggi si fanno portatori cono quelli su cui 
si basa la collettiviti, che in essi si d i  un volto e si riconosce 17. 
La vicenda cantata 6 percib una vicenda decisiva : in ogni momento 
si mette in gioco la base ideale e politica su cui 6 fondata la Francia. 
L'ascoltatore attraverso l'esempio degli antenzti divienc cosciente dei 
sacrifici e della imprese che hanno reso possibile la formazione e la 
conservazione della sua collettiviti e quindi dei compiti che anche 
su di lui incombono o potrebbero incombere. In poche chansons de 
geste cib 6 piti evidente che nel Couronnement, con la sua proble- 
matica monarchica e con il sno vivissimo senso dell'uniti e deiia 
concordia nazionale, elementi riassunti uel los di Francia. 

La prospettiva politica del nostro poema, come della maggior parte 
degli altri, non par traducibile in termini di classe. Pur nella gene- 
rica angolazione nobiliare (e come potrebbe essere diversa?) essa P 
fondamentalmente ambigua : ambigua la posizione del re, altissima 
in teoria e mcdestissima nelia realti ( m ~  iii qilesta occasioiiale realti), 
ambigua quella de'i nobili, alcuni leali (Guglielmo ed i suoi), altri 
felloni (Arriei's, Acelin, ecc.), ambiguo il clero, di cui fa parte ['abate 
di Tours che nasconde e salva il re, ma anche, nella stessa citti, un 
buon numero di traditori (cfr. VV. 1762-63), ambiguo il popolo, in 
genere favorevole alla causa legittimista ma a Tours legato in parte 
ai vassalli ribelli (cfr. v. 1874). 11 poeta preferiste la piccola nobilti 

16. Su querta punto cfr. le noitre dispense univerritarie Lo nlirwriuii frnricere allo 
me& del XII ,rcoio, Napoli, 1964, pp. 83-90. 

1:. Scrive i r a  l'altro la Staiger: imgli arcoltarori riconoscono Omera pcrche egli r;?p 
prcsenu le cose come crri rtcrri sano abiruari a vederle. A loro volta essi le rcdono cori 
pcrchC ei loro padri cm) Ic ha mortrace un poeta . U n  p w  percepiice e coglie il 
riuno assopito e la paroli del suo popolo c mosva al popolo nell~ poesia la base su cui. 
pu6 poggiarc. L'cpor la fondazione primr e nessun'iltra pcicsii t posribile inci,nei chc, 
piU o mcno nettarncntc, ria porta una base, un popolo si unisca epicameiirc iicI ricoiiorccre 
Ic cose cosi come iI  poem, a sua volta dehirore del popolo, Ic rapprerentao (op. nr.,,p. 131). 
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alla alta? Ma anche il lignaggio di Guglielmo & fra i primi di Fran- 
cia, anche se l'eroe 6 ancora un modesto baccelliere. In realti l'am- 
biguiti política fa luogo ad una costaiite lucidissima diccrimitiazione 
morale. Perché mai la luogotenenza di Arneis & illecita e quella di 
Guglielmo provvidenziale? Perché i due rappresentano classi diver- 
se? No : perché uno 6 sleale e l'altro fedele, perché uno & cattivo e 
l'altro bnono. I n  questo modo pub realizzarsi una delle condizioni 
essenziali dell'epica, il suo profondo interclassismo che la fa patri- 
monio comune di tutta la collettiviti ls. 

Ser questa sostaiiza di valori nazionali e perché in essa la collet- 
tiviti riconosca se stessa e !e sue ragioni vitali l'epica noti pub essere 
che storica (o pseudo-storica, iiaturalinente : quello che conta - ri- 
petiamo - non cono i fatti ma la coscienza che se ne ha). Quando 
iioi, ascoltatori francesi del secolo XII, partecipiaino ad una recita- 
zione del Couronne+netzt, & la nostra storia, & anzi un momento deci- 
sivo di essa chc ci 6 presentato. Sercib non importa che la materia 
sia nuova o che la conclusione non sia prevedibile : aDe te fabuia 
i iarratur~ 19. La partecipa~ione non pub essere che appassionata, al- 
meno fin tanto clie l'autocoscieiiza della propria situazione culturale 
non sia divenuta cosi matura e riflessa da scemare I'interesse per 
l'aspetto esemplare aell'epica e metterne in rilievo quello avventu- 
roso e spettacolare Nel nostro caso l'omogeneiti del pubblico & 
ancora pressocché totale, almeno nel senso che i1 pubblico & solidale 
rispetto ai particolari valori esplicati da1 poema ; nessun francese 
del secolo XII pub sentirsi del tutto estraiieo alla comuiiiti ideale del 
Coz4ronnement e la vicenda & iiarrata per tutto il pubblico, anzi per 
il pubblico in quaiito totaliti, che 6 cosa diversa e pih importante. 
,Gli anti-valori (fellonia, vilti, miscredenza) non sono tali clie il 

18. L'epica resta una forma lelteraria profondamcnte nabiliare pur ersendo colleniva 
ed jnterelarrirra appunto perché presuppe una mmunc corcienza delli indiscussa fun- 
zione direttiva della dasse nobiliare e rraduce la crisi di  cocsione e di  equilibrio interno 
di qucsra clarsc, non le ciiri fra i viri ceti della rmieti, e perché nclla tunzione 
formatrice che & riconorciura rll'epira nella prcra di coscienza di una collcrriuiti nazioniilc 
4 implicito che le figure dominanti riano aristocrxiche, perché i nuovi valori in cui 
si riconoscc la corcienza mllettiva rono rnanirati proprio fra l'aristocrazia. 

19. Gli arcoltatori sono franccsi, loro 2 il pacse che Dio ha preferito fra ~ t t i ,  
frinceu P rniglior re, che ha soggiogato I'Europa, concreta crpreii'one dclla loro cornu- 
nita nazionale quclli corona d'aro chc il re dcvc cingere, patrimonio cornunc, dunque, 
tutti gli ideal¡ celebrati nella eanzone. Non t porsibile l'indiffercnza: ~ t t o  t in gioco, 
riarsunto ncl lo, di Francia. E si badi alla parala: non glmrc ma lol.  il comune c 
pubblim riconoscimcnto della gloire. 

20. Ma in origine l'intercsse del pubbliw non & tanto fondato sull'incalwre narrativo 
nE. sull'irnprcvedibilita o lo rviluppo dei carattcri ms sull'isrituzionaliti sociale della 
situazionc cpica, che t parsato camunc cd insiemc rpccdiio c paradigma ideale dei 
yalori su cui mtca la coUctfivit2 si fonda c dclla prospcttiva secondo mi cssa organirzz 
i l  rcalc. 
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pubblico possa ricoi~oscervisi : per gli anti-eroi non pud né deve 
esserci simpatia (almeno per quel loro aspetto che k connotato nega- 
tivamente: si ricordi il iuotivo ache be1 cavaliere, se fosse cri- 
stiano ! n) .  

Ma se questa 6 la posizione del pubblico rispetto all'opera, non 
diversa pub essere quella dello stesso narratore : la vicenda coin- 
volge infatti anche lui come gli altri, in certo modo egli racconta 
anclie a se stesso, 6 egli stesso legato alle sorti del racconto. Senza 
l'intervento e la vittoria di Guglielmo verrebbe meno la dinastia e 
percid anche la Francia, verrebbe meno la religione cristiana, colpita 
iii Roma e nel Papa. Narratore e pubblico soiio duiique a pari di- 
stanza da1 racconto ; solo per questo, come S'S spesso osservato, il 
poeta epico scompare dietro l'opera ; non perché vi si annulli ma 
perché si associa al pubblico nella partecipazione al rischio ed al 
trionfo dell'eroe. 

L'impostazione del raccoiito iioii pu6 essere perci6 che realistica, 
sia per questa paralisi del narratore, che da demiurgo diviene sem- 
plice testimone della veriti, come egli stesso tiene a sottoliiieare 
con uii impegno che ha ragioni pih profonde dell'imbonimento, sia 
perché queste vicende storiche, cosi vitalmente legate all'attualiti, 
non possono essere ambientate che in un molido rapportabile a que110 
contemporaneo. Ne deriva, ad esempio, la scmpolosa aderenza, g i i  
piu volte notata, alle forme del diritto contemporaneo o anche alle piu 
insignificanti costumanzc. Non per nulla Léon Gaittier poté ricavare 
dalle chansolts de gaste una completa descrizione della vita feudale. 
Possiamo ricordare l'accuratezza formale e di Galafre, che crede di 
poter riveiidicare un legittimo diritto su Roma (cfr. VV. 463 e SS. 

e VV. 476 e SS.), e dei preliminar; del duello fra Guglielmo e Corsolt, 
in cui si affermano chiaramente e solennemente la ragioni giuridiche 
delle due parti ; su1 piano dell'osservazione niinuta si pensi aila 
cura con cui il poeta non iiianca di sottolineare che gli ambasciatori 
non salutano gli avversari presso cui si sono recati (cfr. VV. 449 
e SS., 1855, 1388 e SS.). 

Ma su1 realismo del Couronnement (e di tutta l'epica) bisogna 
fermarsi un momento : esso & quel tanto che sia sufficiente ad assi- 
milare tipologicameiite il mondo narrativo a que110 contemporaneo, 

21. Corsolt chiedc rc Gugliclmo, ncl nomc dcl Dio in cui crede, redama il Icginimc~ 
possesso di Roma e Guglielmo riafferma salcnnrmcnte i diritu di Carlo su tutti I'Italia;: 
allora Corsolt vi si oppone formalmente cd il duello & inevitrhile. Parallelo al piano 
giuridim si svolge quello religioso: la lotta fra i duc cimpioni & anchc lotu fra le duc 
fedi e convalida col suo esito la superiorita di un Dio rull'altro; pertanto il duello e 
preceduro da uii chiarimento dci termini feligiasi del contrasto e della rkffermazione della 
ruperiorita dclla propria causa anchc su1 piano religioso come su qucllo giuridico. 
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ma nulla pih. Una rigorosa scarnificazione riduce al ininimo la com- 
plessita del mondo reale : si veda il sincretismo che cambia in Sara- 
ceiii quasi tutti i nemici esterni, Arabi o Sassoni o Vichinghi (qui 
Galafre viene dalla Russia), semplificando al massimo il contesto 
storico-politico senza peraltro renderlo assurdo ; e cib coincide per- 
fettamente con la rigida bipolariti delle caratterizzazioni morali e 
la netta contrapposizione di Carlomagno a Luigi e di Guglielmo ai 
traditori. Si tratta naturalmente di una semplificazione voluta e fun- 
zionale, che potenzia al massimo I'espressiviti dei contrasti messi in 
,opera. 

Veniamo cosi all'ultima dimensioiie esscnziale della prospettiva 
epica, la trasposizione dell'elemento realistico del racconto su un 
rnodulo assai pih grande del normale. Cid 6 reso possibile dalla di- 
stanza del momeiito epico dall'oggi del narratore e del pubb!ico, ma 
non si tratta tanto di uiia lontananza cronologica quanto di uno squi- 
detto : ((De meillor ome ne cuit que iiuls vos cliaiito (v. 9), si appre- 
sta ad affrontare Corsolt, il poeta dice : iMais de tels armes ne cuit 
qu'il en seit plus)) (v. 633) ; e descrivendo la corte di Aquisgrana 
egli aveva osservato che 11 si faceva giustizia a tutti coloro che la 
chiedevano mentre oggi ha ragione solo chi paga. Cosi 6 segnata una 
crisi fisica ed una morale e si chiarisce subito la misura iperbolica 
su cui 6 costrnito il mondo epico. Iperboliciti che coincide con la 
tipizzazione e con la fissiti : le passioni ed i sentiinenti dei perso- 
tiaggi sono sempre al massimo limite di tensioiie possibile e percib 
iioii tollerano elasticita alcuna : il valoroso e leale dovri esserlo sem- 
pre ed iii modo sovrumano (ogni cliiaroscuro lo umanizzerebbe ma 
da1 punto di vista epico lo dimiiiuirebbe) a3 e viceversa i inalvagi lo 
sararino fino in fondo, costretti ad una coerenza che li perde. Paralle- 
lamente, su1 piano fisico eroi ed anti-eroi sono capaci di azioni asso- 
lutamente straordinarie, dotati come sono di una forza iperbolica : 
Guglielmo pub abhattere avversari terribili, come Carlomagno pub 
raggiungere una eta venerahile. 

Ma, ripetiamo, questo mondo macroscopico non ha soltanto un 

22. Pzirallclamcntc scmplificata l a  rituziune religiosa, riducrndo I'lslamismo ad una 
sort i  di negativo del Crirtiancsimo (la trinita idolarrica, ecc.). Querto maviramenLo va 
cerco spicgaro tcncndo conto dcll'egocentrismo culnirnlc che impcdiva di intcndere qual- 
rirri alrra «diinorn virrlei, ( p r  usare uii terminc di Américo Castro) se non come illeginirna 
dcviazione dalla propria; ma C stam norato che ncl xri rewlo non davcvano crrere pwhi 
i frnncesi in grado di riconosccre I'asrurdid di snribuire praprio all'Isl3m miniti ed ida- 
latria (dr. J. Frappi~r,  Réflexioni sur les rapporfr der chanrmi de gelre et de I'lri~laire, 
in  «Zcitrchrift für romanirclie Pliilologie>i, LXXIII, 1957, pp. 1-19). 

23. Ad un cerro punm anehe Guglielmo prrc eritare un momcnto a wxcorrcre il re 
t Bcrrran lo invita a mandare al diavolo la Francia ed il re ritnbambiro (VV. 2669-72). Ma 
il cunsiglio rara rcrpinto. 



legame di anterioriti cronologica rispetto a quello attuale : esso ne 
6 la proiezione sublimata nella sua struttura ideale, nella situazione 
politica (per quanto semplificata), nelle forme del comportamento. 
Perci6 i1 francese del seco10 XII si riconosce e si esalta, come indivi- 
duo ed ancor pih come collettiviti, uelle vicende del Couronnenlent 
de LOZL~S. 

Abbiamo cercato cosi di restaurare, senza dubbio in modo precario 
ed insufficiente, la ricchezza di dimensioni che caratterizza la pro- 
spettiva epica neIla sua realta storico-letteraria, tentando di specifi- 
carne iii tutta la sua complessiti il Sitz im Leben, il posto nella vita 
culturale del secolo XII fraucese. Vorremmo sottoliueare la stretta 
correlazione di tutti gli elementi messi in luce: il poema epico E in 
fondo un sistema di rapporti esseiiziali e solo la loro considerazione 
complessiva o, che 6 lo stesso, la restituzione ad ogni elemento 
del suo posto nel tutto permette di coglierne il senso. Non crediamo 
percib che la nostra lettura sia un compronlesso fra il metodo posi- 
tivistico, quello bédieriano e quello tecnico-tradizionalista : essa vor- 
rebbe inserirli secondo la loro specifica significazione nell'irisieme 
della prospettiva epica. Né questa viene assunta come un a prion 
interpretativo o addirittura normativo : la situazione epica foiida- 
metitale 6 passibile di infinite variaiiti su ciascuno dei suoi assi strut- 
turali e nelle opere di ispirazione composita o ibrida tali assi possono 
essere presenti solo in parte o solo con incidenza scarsa. Gli schemi 
interpretativi vanno dunque sempre ricavati dall'ínterno dell'opera, 
la cui individualiti verri identificata tanto piii inconfondibilmente 
quaiito maggiore sar i  il numero degli assi presi in esame. 

Per concludere, ancora uu'osservazione : la prospettiva epica non 
6 per nulla statica M e non elude i problemi di origiiii. Se noi la ri- 
leviamo su un singolo testo essa non potra essere che sincronica, do- 
v r i  C ~ O &  identificar? una situazione poetica per se stessa ; studiata 
su p i i  testi essa metteri invece in rilievo gli elementi comuni ad una 
tradizione epica, precisandone le componenti sia sotto l'aspetto con- 

24. e11 me sernble que la grande crreur er I i  grande confusion, la sépararion tranchk 
enrre synclironie ct diachronic, a danr une Iirgr mesure été duc la confusion enrre deux 
d ichomics .  L'unc est 13 dichotomie ente  synchronic et diachronic, I'autre la dichoromic 
enne atatique et dynnmique. Synchronie n'crt pas Cgal a siatique», R .  Jakobron, Errair 
de linguirriqac g in ir~ lc ,  Parir, 1963, p. 36 (c dr. p .  212: u l l  ne faur par ronfondrc la 
poétiquc rynrhronique, pas plus que la linguistiquc synchronique, avcc la statiqur: chaque 
époque distinyc des formcr nouarrices. Chaque épaquc err vCcuc p;r les conrcmporains 
daní sa dynamiquc tcmporellc; d'autrc part, I'énidc h;rtariquc, cn pdrique cornrnc en 
linguistiquc, a affaire, non sculcmcnr 2 d n  changrmenrs, mair aurii 2 des fncreurs con- 
tinur, durablcs, scatiquei. La poétique hirtoriquc, rout commc I'hirroire du Iñnguagr, si 
elle se veut vraiment comprChenrivc, doit Etrc conruc commc une rupcrrrrucrure, bitie rui 
une rtric de dercriptians rynchroniqucs succesrives,,). 
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tenutistico sia sotto quello formale sia sotto quello idcologico. Non 
solo pub e deve farsi storia di una tradizione epica uel suo diverso 
atteggiarsi nel tempo e nei singoli testi, ma pud e deve farsi storia 
di ciascuna di queste componenti e Sara storia valida qualora non 
si perda di vista che esse haiino un senso nuovo e diverso in quauto 
inserite in un sistema di rapporti instaurato dalla prospettiva epica. 
E quindi necessario indagare sulla provenienza dei temi e schemi 
narrativi e delle idealita, ma anche sulle modalita, sui tempi e sulle 
ragioni del loro integrarsi in una prospettiva epica. 

L'epica che noi conosciamo non 6 né poemetto informativo, come 
vorrebbero i tradizionalisti, né opera da tavolino, come vorrebbero gli 
individualisti. Non obbietteremo ai primi che i fatti vi sono distorti 
e contaminati (potrebbe essere opera del tempo o di infinite iniziati- 
ve individuali) né ai secondi che i testi sono poco compatti struttn- 
ralmente e tecnicamente diversi da quelli dei poeti d'arte (i poeti 
epici potrebbero avere obbedito a norme costruttive ed a tradizioni 
formali loro proprie), ma piuttosto clie nella prima ipotcsi bisogne- 
rebbe pensare ad una tale rivoluzione prospettica (fa trasformazione 
della notizia in evento epico, del proposito informativo in funzione 
formativa) da rendere la fase informativa pressocché insignificante 
per quella, successiva, epica, mentre nella seconda ipotesi dovremmo 
porre indiscriminatamente sullo stesso piano, come artisti, autori 
di poemi epici ed autori, ad esempio, di romanzi storici, sottovalu- 
tando le premesse assolutamente diverse che qualificano la poesia 
epica rispetto al romanzo storico, il diverso impegno, la diversa fun- 
zionaliti culturale, il diverso pubblico ed il diverso rapporto con 
esso, la diversa qualiti degli iiiteressi che i due tipi letterari susci- 
tano. Non solo le forme ma i contenuti culturali dell'epica sono ca- 
ratteristicamente suoi e ne connotano profondamente gli eventuali 
esiti poetici. 




