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alfa 12, 164 auso 15
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leve 32 mora 155
libente 74 morire 36
libito 74. moto 37, 191
lici 184 movere 37
licito 33, 191 mimo 75
linci 181 Mulina 6
liquare 75
li tare 75 nato 90
lito 33, 191 nato fui 76, 110
loco 33 nazion 90
lombardo 127 necesse 76
lume 155 ne forse 76
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loquela 95 negro 5, 38, 191
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lusinga 127 novo 38
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ma' che 127 nuro 39
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maculato 35 oblito 76
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offerto 91 pertnso 44
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pape Satan ecc. 166 prandere 79
papiro 91 precare 47
pareglo 129 precinto - 79
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Parisi 130 preclaro 96
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parvo 77 preconio 79
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quando 97 rimemorare 49
quare 97 rimoto 49
querente 80 ringavagnare 156
quia 97 ripa 49
quici 184 ripriso 156
qu.ditate 80 risolvere 96
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riverlere 81
radiale 80 ri voi vere 51
rafel mai ecc. 169 robbio 133, 162
raia 156 roggio 133, 162
raio 155 roffia 157
ramogna 132 romanzi 136
rancura 132 rorare 81
rapere 47 rota 50
recepere 48 rubro 81
recepette 6 rude 96
recidere 96 ruere 81
recluso 6
redimere 96 sacrato 93
redolere 80 sacro 14, 93
reduci 47 sale 93
reflettere 47 salmo 96
refulgo 48 salmodie 96
regale 48 salse 157
rege 48 salto 81
reiterare 96 sapere 50
relinquere 80 saracino 157
rendo ragiono 92 sarda 140
repere 80 satisfare 50, 157
reperto 80 satisfarà 157
replelo 81 scandere 81
repluere 81 scola 50
requievi 81 scriba 96
resonò 47 scripto 23
resurgere 47 se 51
resurrezione 47 secare 51
retro 48 secreto 51
retrorso 81 securo 51
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segnacolo 96 stessi 162
sego 186 stilo 93
Sena 6 stola 96
sene 81 strenna 134
seniore 96 strupo 158
sepe 52 studio 94
sepolcro 52 studioso 94
sepolto 52 suado 82
sepoltura 52 sua ve 6
seqoace, sequente 5 subielto 55
serà 1G2 sub lulio -, 97
servare 52 subsisto 97
setta 81 sui 158
sidi 191 summo 55
silere 81 suono = sunt 8
sillogismo 96 suo loco 97
simplice 5 surgere 55
sine causa 97 sospiro 5, 55
sinfonìa 96 sussistenza 54
singolare 96 sostanzia 55
sipa 157 sutlo 55
sire 133
si ti re 82 Tambernich 170
so = su m 8 tangere 82
soave e piano 110 tanto 94
sobranzare 133 taupino 9
sodalizio 96 telo 82
soddisfare 25, 50 temo 55
so fio Ice 53 tempio 56
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sofisma 96 Teodìa 170
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spernere 82 tragetto 57
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tricorde 83 versi 136
triunfale eco. 57 vice 59
tuba 82 vico 94
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viro 83
ubi 97 visaggio 135
urgere 96 viso 94
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volitare 83
vagabunde 6 volume 94
vallare 94 voi vere 60
vallea 136 vonno 159
vana 184 voto 60
vei 158 vulgo 60
veicolo 96 vuoli 185
velie 83
veueno 58 zenit 12
venenoso 58 zona 96



SYLVA DE VARIOS ROMANCES
(Valencia MDXCV1II)

NOTE BIBLIOGRAFICHE

I re de’ re sono i libri buoni ; ma i belli ? ma i rari ?
Chi non si rallegra di scoprirne o di averne? anche senza
contare il piacere de’ letterati mercanti.

In un palchetto della nostra libreria dell’ università, umil
mente appiattato tra pochi altri suoi paesani, m’attirò un
volumetto spagnolo; mi pareva raro, e poi sono venuto
a conchiudere che potrebbe essere rarissimo, singolare, su
perstite di una gran morìa. Spazzoliamo la polvere e fac
ciamo il panegirico.

È una raccoltina di romanze spagnole, a quaderni e di
più sei-ie : quella della quale discorro qui è una Sylva del 1598
e se ne conservano cinque quaderni, che andò perduto il
quarto.

Nelle storie, nelle raccolte, negli indici non ne veggo
alcun cenno: parrebbe cosa nuova anche a dotti amici di
Madrid, usi a ben altre ricchezze; sarà dunque bene il de
scrivere questa selva, annoverarne gli alberi e gli arbusti,
di qualcuno contare anche le foglie.

I quaderni uscirono in quello scorcio del cinquecento nel
quale, secondo un grave giudice (1), si divulgò l’arte e l’ar
tificio delle romanze: a Valenza, dove non mancavano loro,
a quel tempo, stampatori e lettori: messi, assieme da Gio
vanni Timoneda al quale dobbiamo più d’una Rosa (2) fra

li) tt in dom lotzton Jabrzohcnd dcs 1G Jabrbundcrts barn das Romanzcn-Maclti n
rccht oigontlicb in dio Modo » (Wolf’s Sludiin sur Gcsch. il. spati. u. parlar/. Satìo-
nallilcralur. Berlin, 1859 (pag. 312).

(2) Rosa deamorcs, R. capanola, II. geniti, R. rcal (cfr. Dvkan , Ramaticelo I, XLV). 
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granfe: e il Timoueda raccoglie e aggiunge, ne’ libri che dà
fuori, trascrive e scrive, editore e poeta (1). Queste Selve
si frappongono tra il Cancionero generai che apre rallegro
coro e il Roniancero generai del secento: ora non farò che
descrivere, con ogni cura, e i titoli de’quaderni e d’ogni
poesia i primi versi.

A. Sylva | de varios | romances y le | tras, recopiladas
por quadernos, con vna | gran suina de las obras
de Don Carlos | Boyl, las mas modernas que
basta | oy se han canta- | do.

Vendese en casa de Ioan Baptista Timo- | neda
junto a la Merced.

(ver.) Primer | Quaderno de la | Sylua de varios Ro-
mances los mas moder- | nos que basta boy se
han can- | tado.

1. La costumbre de mis males.
2. Segunda vez desterrado.
3. Di Zayda de que me auisas.
4. Vn Soneto.

Impresso en Valencia, junto al molino de | Re
nella. Ano 1598.

1. La costumbre de mis males
ma ha mudado cl sci* primcro

(Quattro strofa di tre quartine: col ritornello
Pero no temo

que immortai podra hazerme mi tormento.)

2. Segunda vez desterrado
aunque por varios succesob,

(Due strofe di tre quartine: col ritornello
Ardas en fuego

come se abrasa mi cautiuo pcclio.)

3. Di Zayda de que me auisas
quicrcs que inucra y quo callo

(17 quartine.)
4. Vn tiempo de una Circe fuy cautiuo.

Il libretto ha 4 carte.

(1) Il Duran ne pubblicò alcune nel lìomanccro: Stupirà por Anlc'jiicru (n, 115),
Curia? iseribe la Cara (a. 591), Por cl auscncia de Febo (n. 1094).
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B. Segvndo | Quaderno de | varios Romances los mas
modernos | quc hasta hoy se han canta- j do.

1. Loa de Lisandro a la niiìa del Sol.
2. Si ay quien tenga de mi quexas.
3. Quando la noche suaue.
4. Que mis penas parecen olas de la mar.

Impresso en Valencia, junto al molino | de Ro-
uella. Ano 1598. | Vendese en casa de luan
Baptista Timo | neda, junto a la Merced.

1. En cl alto Lilibco
llamado agora Marcala

(Sono 87 versi.)
2. Si ny quìcn tenga de mi qucxaR

y la vengan^a ha pedido,

(Due strofe di quattro quartine, una di tre: con ritornello
ny de Salicio

quc a Iqh inanos de Lidie al fin viro.)
3. Quando la noche suaue

su curso pcrscucrando
(13 quartine.)

4. Lctra.
Quc mis penas parecen olas de la iuar
porque vnas vicnen quando otrns se van.

(Questo è il ritornello: ripetuto dopo quattro sestine di senari.)
Il voi. Iia 8 carte. In fondo si legge: 1'. Petrus Ioanncs Asscnsius.

C. Tergerò | qvaderno | de varios Romances, los mas |
modernos que hasta oy se han | cantado.

1. En Valencia estaua el Gid.
2. La que a nadie non perdona.
3. Banderas antiguas tristes.
4. La tragedia lasthnosa.
5. En vn estrado de damas.
6. La noche de S. Dionis.
7. Si quando juega Malica.
8. Vida y bona, vida y bona.

Impresso en Valencia, en casa de Diego de la |
Torre, junto al Estudio. Aho 1598. | Vendense
en casa Ioan Batista Timoneda, | à la Merced.
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t. Kn Valencia cstaun cl Cld
delicate del inai posti-ero,

(18 quartino.)
2, La quo a nadic non perdona

al Bey ni a sua infaiifoncs,
(12 quartine.)

3, Bandcras antiguas tristcs
vitorins de va ticnipo amadas,

(11 quartino.)
4, La tragedia lastimosa

que en el teatro sublime

(Tre strofe di 3 quartine ; col ritornello
O Luna triste,

saliste tarde y luogo te pusistc;
Nunca a crecer Uegaras

porque sino crccicras no menguaras.)
3, En vn estrado de dama»

cicrto lueitcs de Comadrcs
(18 quartine.)

0, La nache de san Dionis
quando en Valencia tremolali

(Tre strofe di 4 quartine: col ritornello
Que poco importa

tener valor quando la sucrte or corta.)
7. Lctra.

Si quando jnega Marica
me pica y repica a los cientOR

• no quiero cuentos.

(E seguono 6 sestine diviso dal ritornello
no quiero cucntos.)

8. Letra.
Vida, rida, rida, vamonos a Castilla
vita bona, vita vamonos a Cliaconn.

(Sette strofe di 3, di 4, di 5, di 10 o di otto versi col ritornello, variamente
scritto ;

Vida bona, vida bona
aora vamonos a diacono.)

Sono 8 carte,

D. Qvinto | qvaderno de | varios Romances, los mas
modernos | que hasta hoy se han can- | tado.

1. A Don Aluaro de Luna.
2, Con amarilla marlota.
3. En aquella edad dichosa,
4. Alguno que canta, cantando reniega.
5. Quando las aguas dal Tajo.
6. Estos son los asnos de sant Anton.
7. Ya no espere mi dolor.
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Impresso en Valencia, junto al molino de | Re
nella. Ano 1598. | Vendese en casa de Ioan
Baptista Timo- | neda, junto a la Merced.

1. A Don Alnnro de Luna
Coudcstablc de Costilla,

(14 quartine.)
2. Con amarilla mariolo,

lanuti, capcllnr, y munga,
(14 quartine.)

3. En aquclla edad dichosa
prirnera de Ina cdadeR

(10 quartine.)
4. Alta mnr caquiua

de ti doy quereliti,

(Cinque strofe di 3 quartine o di 2 o di 4, col ritornello:
Y alguno que canta

cantando rcniega.)
4Mf. Fvncstos y altos ciprcsc»

frondosas y verdes ayas

(Non è citato nel frontespizio: 13 quartine.)
3. Qvando las nguaa del Tajo

parcsce que no se mueticn,
(22 quartine.)

6. Latra.
Los que por hazer memoria

de su gola, y de su tulle
(Cinque strofe, di 11 versi, non uguali: col ritornello:

Estos son los nsnos den san Anton.)
<• Coplns.

Ya no espcro mi dolor
premio por aucr scruido,

(5 quartine.)
Otto carte: alla fine: T. Petrus Johannes Assensi"*.

E. Sexto | Quaderno de va | rios Romances los mas
modernos, | que hasta lioy se hajn can- | tado.

1. Romance de don Galceran de Pinos.
2. Recordad hermosa Celia.
3. Vn pastor soldado.

Impresso en Valencia, junto al molino de | Re
nella. Ano 1598. | Vendese en casa de Ioan Ba
ptista Timo- | neda, junto a la Merced.

1. E1 Infante Don Fernando
estendo sobre Almcrin,

(170 versi.)
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2, Rccordad Uermosn Celia
hì por ventura dormi*,

(10 quartine.)
9. Vn pastor soldndo

Ina nnnns tomo,

(Cinque strofe di 2 quartine, col ritornello:
No mo oluides nln'a,

no me oluides no.)
4. Ponte a las rexns azules,

dcxa la mango que Inbrns
(12 quartine.)

5. En el cspcjo los ojos,
y en los cabellos ci peyne,

(23 quartine.)
0. De pccbos sobre vna torre

que lo mar combntc y cerca,
(38 versi.)
Sono otto carte. Alla fine: V. Petrus Ioanncs Asscnsius.

Poche di queste romanze sono ristampate nella grande
raccolta del Duran (1); altri potrà trovarne altrove.

I.° quad. n. 3 = Duran, n. 58. (2)
II.° — » 1 — _ » 894.

III.” — » 2 — _ » 89G.
V.° — » 1 — _ » 987.

VI.0 — » 1 — _ » 1229.
— — » 3 — _ » 1812.
— — » 4 = — » 128.
— — » 5 —z -- » 223.

Abbondano, nella Sylva, non solo gli errori, ma le va
rianti; così nelle parole come nell’ordine dei versi. Con
servando della vecchia stampa ogni cosa, metterò una ro
manza (cioè la seconda del terzo quaderno) rimpetto alla
lezione prescelta dal Duran: e servirà di saggio.

(1) Romancerogenerató colleccion de romanccs castellane^ anteriores al sigloXVIII
rccogldos.... por d. Agustin Duran. Madrid. I 1859, II 18C1 (Due volumi che sono
il X e il XVI della Biblioteca de autores espanoles del Rivadeneyra).

(2) Questa romanza c'è anche nel Segando quaderno del 1593: uno dei rari libri
conservati nell’Ambrosiana c intorno a’quali si legga il Wou (Primaiera g jìor de
IlomanccB, I, LXXXVII).
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{Sylva 1598) {Romancero)

1 La que a nadie non perdona
al Rey ni a sus infancjones,
a mi lineando en Valencia
loco a mi puerta y llamome.

2 Preuineme para el fecho,
y fallandoine conforme,
hago assi mi testamento
y mi voluntad al postre.

3 Yo Rodrigo de Viuar
llamado por otro nombre
el Ciel brauo campeador
en las Morismas naciones.

4 El alma encomiendo a Dios
que en su gloria la coloque,
y el cuerpo feebo de tierra
mando a su centro se tome.

5 Y mando que embalsamado
con los vntos de los botes,
que mendono el Rey de Persia,
despues de finado adoben.

6 Y ensan Pedro de Carderia
le poned donde Repose,
junto al sancto Pescador,
y a su tumulo de bronze.

7 Y mando que en mis obsequias
se hallen los infamjones,
los de mi pan, y mi mesa
mis buenos conqueridores.

8 Y mando que no me alquilen
plafiideras que me lloren,
bastan las do mi Ximena
sin que olras lagrimas compren.

Studi di Jìklojfi romanza, I.

1 La que à nadie no perdona,
A reyes ni a ricos-homes,
A mi, fincado en Valencia,
LIegó a mi puerta y llamóme;

2 Y fallàndome dispuesto
A su voluntad conforme,
Fago asi mi testamento,
Y mi voluntad al postre.

3 , Yo, Rodrigo de Vivai',
„ Llamado por otro nombre
„ El bravo Cid Campeador
„ De las morismas naciones,

4 B El alma encomiendo a Dios
„ Que en su reino la coloque;
„ Y el cuerpo fecho de tierra
„ Mando que a su centro tome;

5 n Y despues que sea finado,
„ Con los untos de los botes
„ Que me endonó el rey de Persia
„ Le unten, compongan y ado-

[ben,
11 „ Y en San Pedro de Gardena

n Junto al santo Pescadore
n Me fabriquen un fosal
„ Con su tùmulo de bronce.

8 „ Y para facerme obsequias
„ Se junten mis infanzones,
„ Los de mi pan y mi mesa
„ Los buenos conqueridores:

10 „ Rem, mando que no alquilen
„ Plafiideras que me lloren,
„ Bastan las de mi Jimena
„ Sin que otras làgrimas compre.

14
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9 Ella y el Rey don Alfonso
y el buen Obispo don Lope,
y mi sobrino Aluarfaùez
sean encabetjadores.

10 Y armado sobre Bauieca
tras de ini insignia y pendones
me enseQedes al Rey Bucar,
y a todos sus valedores

11 Tambien mando que al Indio
que cngaiìe estando tan pobre
lo que pesaren de arena
le den de piata dos cofres.

12 Y lo demas de mi hauer
se parla entre Iòs pobres,
que son entre el alma y Dios
padrinos y valedores.

11 B El noble rey Don Alfonso,
„ Y el buen obispo Don Lope,
„ Y mi sobrino Alvar Fanez
„ Sean mis cabezadores :

6 n Y puesto sobre Babieca
„ Tras mi sena y mis pendones,
„ Lo ensenedes al rey Bucar
„ Y ti todos sus valedores.

12 „ Item, mando qua al judio,
„ Que engaiìé estando tan pobre,
„ Lo que pesare el de arena
„ Le dén de piata otro cofre.

15 B Y lo demas de mi haber
„ Se reparta entre les pobres,
„ Que son entre el boinbre y Dios
„ Padrinos y valedores.

7 B Y mando que à mi Babieca
„ Lo sotierern y lo afoden,
„ Non coman canes caballo
„ Que carne de canes rompe.

9 n Y à la santa cofradia
B Del rico Làzaro pobre,
„ Mando el prado de Vivar,
B Ende, aquende, y sus quifiones :

13 „ Y ti Gii Diaz tornadizo,
„ Que de moro a Dios volvióse,
„ Le mando mis femolarias,
„ Mis corazas y quijotes.

Leggiamo un rifacimento di questo Testamento del Cid
in un Segando quaderno del Timoneda, senza anno, conser
vato nella miscellanea pisana (1).

1) Vedi più sotto alla lettera A. Comincia:
En nomo do Dios, yo cl Cid

tcnudo por osto nomo,
tan tcnido y acatado
do las morismas uacioncs
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Sulle altre non farò, per ora, che pochi avvertimenti.
In quella che comincia Valencia ostava el Citi (Duran,
n. 894), al v. 17 anzi che Pero mostrati mi enscnanza c’è
nella Sylva la voce mostra, lezione che, se non erro, vale
assai più. Tre quartine poi aggiunge la Sylva dopo i
versi 38, 50 e 58 e son queste:

(a) Mas direysle de mi parte
que si enojos le haueys fecho,
tam bien ses dicho de Reyes,
non me vengo porque puedo.

(i) Que para fazer mercedes
non demande consejeros,
ni pague seruicios proprios
con pareceres agenos.

(c) Mas corno leal vasallo
lo que me dura el aliento
siruo a mi Rey con auisos
ya que con obras no puedo.

De’ molti luoghi diversi nella vecchia stampa e nella edi
zione madrilena noterò (per la rom. Di Zayda de que me
auisas, al v. 51) che non già Dlas de favorcs hacello Solo
pertenece a infames, ma leggiamo

mas dales de sus fauores
solo pertenece a Infantes :

e invece di A esc porro mal nacido J. quien yo mostre el
turbante (v. 61) la Sylva ci dà

a esse peno mal nacido
nunca he mostrado el turbante:

e c’ è anche nel Timoneda un far più libero contro le donne
e sgarberia, che si ricopre nella stampa più recente: onde
il Duran No dés crédito a mujeres No fundadas cn vcrda-
des (v. 3) e più sotto No cntendl que cras mujcr A quien
novcdad aplacc (v. 25) laddove l’altro dice: 
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no tc fics de mugeres
fundadas en disbarates 

no entendi que eras muger
a quien nientiras le aplazen.

II
Ho già detto che la miscellanea pisana oltre a’ quaderni

del 1598 ne possiede altre serie. Su questo ci spicceremo
più presto.
A. Cinque quaderni (il I, II, III, IV e il VII): il titolo è:

Primero (segundo, tòrcerò ecc.) Qvaderno de varios
Romances los mas modernos que hasta hoy se
han cantado. Vendense en casa de Ioan Bapti-
sta Timoneda, junto a la Merced.— Impresso
en Valencia, junto al molino de la Renella.
Ano 1596.

Il secondo e il settimo (al quale forse manca una pa
gina) non dicono l’anno: sono del 1597 gli altri due.

B. Quattro quaderni (I, II, III, V) con questo titolo:
Primer Qvaderno de varios romances. Impresso

en Valencia, en casa de Aluaro Franco, a la
Pelleria vieja. Ano de 1596.

Vendense en la calle de los Fla^aderos, junto a la
Merced.

Segundo (torcerò) Qvaderno de varios Romances, los
mas modernos que hasta hoy se han cantado.
Vendense en la calle de los fla^aderos, junto
a la Merced. S. a.

Quinto quaderno; come nel secondo ma con la giunta:

Impresso en Valencia, junto al molino de la
Rouella. Ano 1596.
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C. Due quaderni (il VI. e il VII.).
Sexto qvaderno de varios Romances. Impresso

en Valencia, junto al molino de la Rouella,
Ano 1595. Vendense en la calle de los fla^a-
deros junto a la Merced.

Septimo qvaderno de varios Romances, los mas
modernos que hasta hoy se Iran cantado. Ven
dense en la calle de los flagaderos junto a la
Merced. — Impresso en Valencia, en casa de los
herederos de luan Nauarro, junto al molino de
la Ronella. Ano 1595.

D. Septimo quaderno de letrillas las mas modernas
que liasta hoy se han cantado.

Impresso en Valencia en casa de Aluaro Franco
y Gabriel Ribas, Ano 1594. Vendense en la calle
de los fla^aderos junto a la Merced. (Un altro esem
plare ce n’ è all’ Ambrosiana. V. Wolf, Primavera I, lxxxviii :

le carte sono otto e non già nove.}
Ho divisi questi foglietti in quattro collezioni; ma ba

dando alla varietà de’titoli, alle stampe che non dicono
quando uscissero, e al trovare nella prima il 1596 e il 1597,
si può sospettare che le serie veramente fossero più.

Si stacca dal resto un Tòrcerò Quaderno del Patetismo
de Marina en Orgaz (Imp. en Valencia... Ano 1597).
Anche questo lo vende il Timoneda e comprende dire insa
late e tre romanze.

La prima ensalada comincia così:
De su esposo Pingarron
piario Marina en Orgaz
vii Minguillo por detras,
ìj fue muy buona inuencion.

e la seconda:
Prometiole Gii a Dras
que por cicrta n’in’eria
alma y cuerpo le darla,
y trczientas cosas mas.
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Le romanze sono: I. A Dios sonora, sotana: IL Sai y
ponte en tu azoica : III. Al pie de vn alamo bianco.

Insieme poi agli altri c’ è nel volume pisano anche questo
Romance :

Romance que publica la Fama en loor de Valencia
a la solene entrada al Rey nuestro sefior, y la
salida que hizo el Marques de Denia. Impresso
en Valencia, junto al molino de Rouella. Ven-
dense en casa de luan Bautista Timoneda junto
a la Merced. S. a.

(Comincia) Si por ti Valencia hermosa
mi trompa jamas se cansa,
discantando por el orbe
tus insignes alaban<;as.

Pisa.
E. Teza



LA PASSIONE E RISURREZIONE
’ POEMETTO VERONESE DEL SEC. XIII

INTRODUZIONE

I
CONFRONTO DELLE DUE REDAZIONI DEL POEMETTO

E noto come nei secoli XIII e XIV sulle piazze dell’Alta
e della Media Italia si recitassero non soltanto le canzoni di
gesta, ma anche narrazioni in versi d’argomento reHgioso (1).
Fra queste dove tener certo il primo luogo la Vita e in
ispecie la Passione di Cristo, sulla quale difatti parecchi
componimenti in vari dialetti ci pervennero (2). Quello che
qui avanti si legge è forse di tutti più antico (3) e non fu
mai finora stampato (4).

Esso ci è pervenuto in due redazioni : nel noto codice mar
ciano XIII (Zanetti) scritto non più tardi dei primi anni del

(1) Vedi A. Battoli, Stona della Idi. il. voi. Il, Firenze, Sansoni, 1879 ; cap. Ili,
p. 53 (Poesie dialettali di genere religioso o morale nel settentrione d’Italia); A.D'An
cona, La poesia popolare italiana, Livorno, Vigo, 1878; p. 9-11.

(2) Questi componimenti sono in generalo malnoti; perciò crediamo utile darne
in appendice un’indicazione precisa c per quanto si può compiuta.

(3) Vedi appresso il cap. IV.
(4) Soltanto i primi 14 versi o gli ultimi 10 secondo la lezione del codice mar

ciano furono stampati dal Mussafia nei Monumenti antichi di dialetti italiani ( Sitzungs-
bcrichtc der kais. Akademic dcr Wissenschaftcn, Philosophìsch-liistorische Classo, XLVI
Band, 1864) p. 114-15, e i primi 8 furono ristampati dal Carducci ne’suoi studi In-
torno ad alcuno rime dei secoli Xlll c XIV, Imola, Calcati, 187G (veramente 1879) , p. 82
(cstr. dagli Atti c Memorie della il. Deputazione di Storia Patria per le province di De
magna , serio II, voi. II ).
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secolo XIV (1) e nel codice XIII, 4 (dei latini) della Biblio
teca arcivescovile di Udine, appartenente alla seconda metà
dello stesso secolo (2).

Le diversità di queste redazioni sono molto notevoli e
meritano di essere attentamente considerate. Esse sono di
due specie: di sostanza e di forma. All’ordine del nostro
discorso giova che si accenni subito alle prime.

La redazione del codice marciano consta di 323 versi,
quella dell’udinese di 284, e 45 di questi non sono nel primo ;
così che soltanto 239 versi sono comuni ai due codici. Di
questi ultimi poi non è sempre identica la successione (3),
né sempre identico è l’ordine delle parole in un medesimo
verso, e non basta: che assai spesso a una data parola di
un codice ne è sostituita un’altra nell’altro e qualche volta
anche è diverso il numero delle parole.

In luogo di procedere all’ esame concreto e minuto delle
differenze ora sommariamente indicate e condurre così il let
tore passo passo alla conclusione del confronto delle due
redazioni, ci sembra più utile alla chiarezza e brevità del
ragionamento anticipar subito questa conclusione e conside
rarla quindi come una proposizione da dimostrare. Essa
dunque è sì fatta: La redazione del codice marciano è un

(1) f 29V‘39T. È superfluo rammentare agli studiosi dell’antica poesia italiana co
rno appunto di su questo stesso codice il Mussafia pubblicò illustrandoli i JJonu-
inenfi ecc. o La leggenda di S. Caterina ( Zar Katharinenlcgcndc, Sitzungsbcrichte eco. LXXV
Band, 1873, o separatamente, 1874). Quanto all* età precisa del codice non sono con
cordi i pareri; poiché, mentre 1’ Ozakam lo giudicò del sco. XIII, al Musbafia parvo
del XIV ine. Più. recentemente il prof. Cablo Cipolla scrisse che a giudicare dal ca
rattere semi-gotico tutt’altro che uniformo potrebbero aver ragione tutti due ( nello
scritto citato a pag. 222 n. 1).

(2) f. 9r '15v . Pubblicando su di esso Un nuovo testo veneto del Renard lo descrisse
nel Giornale di filologia romanza, II, 153-55, il prof. Raffaello Putelli, alla cui squi
sita cortesia devo la trascrizione del presento componimento da quel codice, come
della trascrizione di una parto del testo marciano (da o. 31r a c. 39v ) ringrazio l'a
mico prof. Giuseppe Picciola.

(3) Considerando normale, come più avanti si dimostrerà, la successione dei versi
del cod. udinese, gì trova che nel marciano ò invertito l’ordino dei versi 22-23 ; 55-5G;
238-39; il v. 87 seguo al (75), 1’88 al 73, i versi 92-93 seguono al 130, il 207 al (209),
il 221 al 218.
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rimaneggiamento del testo primitivo, il quale è conservato
dal codice udinese presso che nella sua sostanziale integrità ;
non però nella sua primitiva forma.

La verità dell’asserto apparirà evidente a chi consideri
gli argomenti sui quali esso si appoggia e che qui appresso
esponiamo.

Dei 45 versi che sono peculiari al codice udinese, 34 sono
consecutivi (1) e continuano il racconto là dove è intrala
sciato nel codice marciano narrando la Risurrezione di Cri
sto, della quale in quest’ultimo non è parola. Non occu
piamoci per ora di questi 34 versi e consideriamo invece
la prima e assai più lunga parte della poesia, il cui ar
gomento è quello che è unico nel codice marciano, cioè la
Passione.

Degli 11 versi (45 meno 34) (2) che in questa prima parte
sono di speciale appartenenza del codice udinese, e che ap
pariscono staccati l’uno dall’ altro per l’intermezzo di altri
versi, alcuni sono assolutamente necessari al contesto, gli
altri mal da esso si potrebbero levare (3).

Ciò invece non si può ripetere per nessuno degli 84 (323
meno 239 ) che si leggono soltanto nel codice marciano. Di
alcuni anzi si vede chiaramente e subito che sono interpo
lati. E invero essi anticipano o ripetono, tali e quali o con
qualche alterazione, versi che poi ricompariscono in quegli
stessi luoghi dove si trovano nel codice udinese, oppure poco
o nulla hanno che vedere col contesto e non sempre danno
un senso netto pur che sia (4).

(1) Sono i versi 241-77.
(2) Sono i versi: 6, 29, 53, 61, 78, 119, 128, 172, 205, 241, il secondo emistichio

del v. 155 o il primo del v. 156.
(3) Sono necessari i versi : 6 ( già il Mussafia pubblicando 1 primi versi del cod.

marciano notava come dopo il 5.0 di essi « sembra mancare alcunché » Alon. 114n ),
119, il secondo emistichio del v. 155 o il primo del 156.

(4) Il v. (75) va considerato come un’ anticipazione del v. 86, perché, sebbene
lo parole non sieno identiche, no ò ugnalo il senso, o perché anche il v. 87 seguo
nel marciano al (75). Il v. (76) è un’ anticipazione dell' 80. Dei versi (79-80) il primo
potrebbe staro nel contesto, ma sembra aggiunto 1’altro dove è detto che la gente



I

218 L. BIADENE

Ma questi tali versi che portano chiari i segni dell* 1 inter
polazione, sono relativamente pochi, cioè 11, (cfr. la nota 4
della pag. preced.) e conviene dimostrare che anche tutti
gli altri non erano nel testo primitivo, ciò che si farà or ora.

Si osservi : ben 57 (1), quantunque a gruppi staccati, sono
su un solo e medesimo argomento: i dolori e le angoscie
di Maria davanti alla croce di Cristo. Ora, mal si intende
rebbe perché proprio questi debbano esser stati levati dal
primitivo racconto e si capisce invece benissimo perché sieno
stati aggiunti. È naturale cioè che il cantastorie a fine di
ravvivare l’attenzione degli uditori si fermasse, ogni qual
volta se glien’offriva l’opportunità, a descrivere con pie
tose parole una scena che sopra le altre doveva commuo
vere gli affetti. Per gli altri 16 versi, che rimangono a com
pire il ninnerò degli 84, si può addurre una ragione simile,
contenendo essi due brevi episodi, un’ amplificazione e qual
che nuovo particolare (2).

Del resto va osservato per tutti gli 84 che, soltanto am
mettendo che sieno stati improvvisati durante la recitazione, c
ci possiamo dare soddisfacente spiegazione delle gravi licenze
metriche che in essi si notano e delle quali solo alcune poche
si potrebbero con ragionevolezza imputare all’ amanuense (3).

incoronava di spine Cristo che ne era già incoronato ( cfr. v. 48 ). I versi ( 92-93 ) per
il senso corrispondono, po’su po’giù, a quelli che portano lo stesso numero nel co
dice udinese, ma appariranno interpolati a chi osservi che quelli dell’udinese ritor
nano a comparire con assai minor varietà di lezione anche nel marciano dopo il v 13G.
Il v. (103) è malamente intruso. Dei versi (128-29) il primo paro fuor di proposito;
perché, so il Signore aveva già raccomandato sua madre a san Giovanni, non sarebbe
detto dopo il (v, 129) che si rivolse a guardarlo, quasi prima nou gli avesse mai par
lato. 11 v. (129) ripete tal c quale il v. 125 c questa uon sarà probabilmente che
una doppia trascrizione dovuta all" amanuense. Il secondo emistichio del v. (131)o
il primo del v. ( 132) corrispondono rispettivamente al secondo del v. 130 e al primo
del 131 del cod. udinese, i quali poi si trovano anche in AI seguire al v. (134), ma
riuniti in un colo verso. Dei versi (132-31) il secondo non dà senso o non si ca
pisco bene come tutti tre si collegllino fra loro.

(1) I versi (81-80), (17G-99), (202-14 meno il 207), ( 229-30 ),( 238-4G )( 2413-42» ).
(2) Sono i versi (73-74), (78) (183S-892), (217), (218), (221), (284-8G).
(3) Si osservino specialmente i versi (1843 ), (1853 ), (206), (208), (209) (221), (244).

E -i si potrebbero anche rabberciare, ina solo con radicali mutazioni non consentito
da una cauta critica.
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Ma la persuasione che essi sieno stati veramente aggiunti
dal cantastorie diventerà piena quando si sarà dimostrato che
dei 239, che dicemmo potersi considerare come comuni ai due
codici, ma che pure contengono quasi tutti differenze più o
meno notevoli nelle due redazioni, il testo primitivo di norma
è conservato bene dal codice udinese ed è invece alterato nel
marciano.

Di fatti dove si incontrano queste differenze la lezione
del codice udinese d’ordinario è imposta e quella del mar
ciano è rifiutata o dalla ragione metrica, che è il caso più
frequente, e con essa più d’una volta anche dal senso (1),
o semplicemente ma evidentemente dal senso (2), o dal con

fi) A persuadere che la redazione del codice marciano è un rimaneggiamento,
basterebbe questo fatto. I primi versi di alcune serie sono sulla stessa rima della
serie precedente. Così col v. 39 termina una serio in -óo ; la seguente ò in -ór nel
cod. udinese o anche nel marciano, nel quale per altro il primo verso finisce in -« ;
col v. 100 termina una serie in -<ì e quella che le tien dietro è in éa; ma i versi 101-2
nel marciano finiscono in Ciò non si può spiegare se non ammettendo che il
cantastorie, abbandonandosi all* orecchio nella recitazione, si sia lasciato trascinare
dalla monotonia oltre i confini delle serie. Nei due casi sopra citati egli si rimise su
bito in carreggiata; ma quella serio in -à che nel cod. udinese va dal v. 202 al 209,
nel marciano è affatto soppressa e non è neppure sosUtuita da un’altra pur che sia.

Il lettore, se voglia, potrà da sé verificare minutamente l'asserzione a cui questa
nota si riferisce, confrontando le singole varianti dei duo codici; qui ci acconten
tiamo di richiamar l’attenzione soltanto su alcune. Il v. 82 dovrebbe terminare
in -cu, -fa; nel marciano termina collo parole Maria Matlalcna, ma nell’udinese, se
condo vuole la rima, il loro ordine è giustamente l’inverso. 11 v. 1G9 nel marciano
suona così: « Pilato cu una tavola scrivea » che non si saprebbe come allungare
lino ad alessandrino ; nell’ udinese invece: « Pilato en tre lingue una carta scrivea ».
Il v. 1G1 nel cod. marciano è tale : « li morti di rudimenti comeusa a resuscitare »
dove l’udinese legge prcs invece di coincnfa con vantaggio della misura del verso.
Il v. 179 deve terminare in -lira c nel marciano finisce invece con queste parole:
cn lo sepolcro, ma nell’udinese giustamente: in scpiillura.

(2) Si considerino queste differenti lezioni: v. 19 cod. marciano : entrata e cod.
udinese assai meglio: fenava ( la lezione del marciano è dovuta probabilmente all"ama
nuense che trascrisse in fine di questo verso l’ultima parola del verso immediata
mente supcriore); v. 33 cod. marciano: Pilato fuco, udinese: sinlcsc; v. -19 cod. mar
ciano: eco lo vostro ileo, udinese: eco lo vostro re.

Fra le differenze nelle quali il senso raccomanda la lezione del cod. udinese
annoveriamo anche quelle riguardanti l’ordine dei versi (cfr. p 216-17). Si capisce
subito che i versi 88 o 221 (vedi più avanti la numerazione del testo) nel posto
che occupano nel marciano sono affatto fuori di luogo, c così che i versi 55-56 devono
rimanere in quest’ordine c non in quello invertito del cod. marciano. Quanto agli
altri il senso non sarebbe violentato neanche lasciandoli come stanno in quest’ul
timo codice,^ma_è proferibile l’ordine dell’udinese.
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fronte col teste latino degli Evangeli (1). Le scorrezioni
invece del codice udinese dipendono o da sviste dell’ama
nuense (2) o dalla mutata forma del testo originale, di che
si discorrerà fra poco.

Ora, se della Passione, cioè di quasi tutto il poemetto,
ci sta dinanzi nel codice udinese il testo primitivo presso
che sostanzialmente intatto, e nel marciano invece un rifa
cimento, ognun vede come sia probabilissimo che i 34 versi
sulla Risurrezione, che si leggono nel primo codice e man
cano nell’altro, facessero parte di quel testo. Ma la molta
probabilità a cui testé si è accennato, finirà per diventare
certezza tosto che si osservi che alcune forme linguistiche di
questi 34 versi sono proprie del dialetto in cui la poesia fu
primamente scritta (3). Poiché, come si è già più sopra av
vertito, il codice udinese non ci conserva il testo nella sua
originaria forma. Va infatti osservato come la lingua di
questo codice sia una mesciclanza di veronese, di friulano e
di toscano con prevalenza dei due ultimi elementi e in ispe-
cie del primo di essi. Invece nel codice di Venezia si av
verte bensì qua e là qualche lieve spruzzo letterario, ma
il suo fondo è schiettamente veronese (4). In questo dialetto 

(1) Cfr. v.57 cod.marciano : « cl è do nostra usanza» ; cod. udinese : vostra (cfr.Mat
teo, XV1H, 39: « Est autem consuetudo volis >); v. 1-13 cod marciano: « or sunto con-
sumao » ; cod. udinese : « or est' et consumato » ( cfr. Giovanni XIX, 30 « Consumatimi
est »); v. 1C6 cod. marciano: « questo si è veramente fliol de l’alto pare »; cod. udi
nese: « quest’ora » ecc. (cfr. Matteo XXVII, 54: « Vere fllius Dei erat iste »).

(2) Queste sviste sono delle più semplici c facili ad accadere nelle trascrizioni,
cioè in generalo omissioni o ripetizioni di qualche parola o qualche lettera. Al v. 72
manca tuta che leggesi nel marciano e che è necessario per il metro ; al v. 157 è ri
petuto Hety duo volto soltanto invece di tre come nel marciano e come bisogna per
la giusta misura; al v. 177 è omesso po; al v. 62 cntflca in vece di cnicifica; al v. 120
frar in vece di far; al v. 20 è ripetuto de due volto.

(3) La 2.a pere. plur. in -i nel presente {clteri v. 256), futuro (diri v. 258 )c im
perativo {lenii v. 255) dei verbi della II e III conjugazionc è propria del veronese
(J/on. 125-2G, Cat. 13) nel quale, come più avanti si dimostra, fu originariamente
composto il poemetto. Anche non sarebbe conformo alla regola generalo del friu
lano rerà (v. 259) per vedrà, giacché il nesso dr a forinola protonica in quel dialetto
suol reggersi (cfr. Ardi. I, 200, 527-28, IV, 354). Così pure invece di va' (v. 258) ci
aspetteremmo rada,

(4) L'accennata diversità di condiziono linguistica dei duo testi, che apparirà
chiara più avanti dalle Annotazioni dialettologiche, è interamente rappresentata dalla
varia fortuna della dentale (v. Annotazioni, inun. 30).
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adunque è chiaro che fu composto il poemetto, anche a non
tener conto d’argomenti d’altro genere che convalidano tale
asserzione. E la condizione linguistica in cui ci è pervenuto
il poemetto nel codice di Udine sarà da spiegare in questo
modo : che il testo, passato assai di buon'ora nel Friuli, venne
via via col tempo a risentire la doppia influenza del dia
letto dei recitatori e degli amanuensi da una parte e del
toscano dall’altra, influenza quest’ultima che sulla fine del
sec. XIV, età del nostro codice, era già molto forte.

II

ANNOTAZIONI DIALETTOLOGICHE

Il testo del codice marciano, come si è detto di sopra,
è veronese; appartiene dunque a un dialetto che nella sua
fase più antica per la copia dei documenti e la valentia degli
illustratori è fra i meglio noti d’Italia. Perciò rispetto a
questo testo le Annotazioni che seguono potrebbero per av
ventura parere soverchie; ma esse ci sembrano giustificate
dall’opportunità di confrontare la lingua di esso testo con
quella dell’ udinese, che, per l’abbondanza dell’ elemento friu
lano che in esso si nota, ci parve meritare una disanima
piuttosto minuta.

In questo spoglio si segue per quanto è possibile l’or
dine tenuto dall’ Ascoli nelle Annotazioni dialettologiche alla
Cronica degli Imperadori Romani (1), il numero di ciascun
paragrafo delle quali si pone chiuso fra parentesi in fine dei
paragrafi qui corrispondenti, intendendo così di rimandare
anche ai lavori ivi citati, e agli altri usciti più tardi che sono
numerati come le Annotazioni. Per i primi, ove occorrano
nuovi raffronti, si usano le medesime abbreviazioni (2), e

(1) Aid. gioii., voi. HI , pag. 211-84.
(2) Cho sono questo: Mon. por i Monumenti ecc; Cat. per la Leggenda di Santa

Calci ina; Bcitr. per il Bcilrug zar Rande dcr nordilalicnischen Mandarteli inXVJahrh.
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fra i secondi citiamo per Cato e Ugugon le due pubblica
zioni del Tobler indicate in nota (1). Per alcun paragrafo
delle Origini (iella lingua poetica italiana di N. Caix, Fi
renze, 1880, che sembra opportuno citare, si adopera l’ab
breviazione Orig. seguita dal numero. Ma ordinariamente
ci dovremo richiamare, come è naturale, al primo e al
quarto volume dellMrcZwvzo glottologico, dove trovansi le
descrizioni dei dialetti veronese e friulano (2).

Con M si indica la lezione del codice marciano, con U
quella dell’udinese. Quando al numero del verso non pre
cede sigla, vuol dire che la lezione è comune ai due codici; 

Wien, 1873; Reg. per il Trattato de Regimine Dcctoris di Fra Paolino Minorila, Vienna, 18G8;
Bonv. per la Durstcllung dcr altmailóndischcn Allindali nach Bonvcsin ’s Schriftcn, Vien
na, 1868. Anche lo tre ultime pubblicazioni sono, come si sa, del Mussafia.

(1) Sono numerati come le Anuotazioni lo spoglio di l'.i testo dialettale italiano
del sec.XHl compilato dal prof. W. Forster ( Giornale di filai, rom. II, 53-56) c quello
di Antica Maricgela Istriana compilato dal prof. E. Monaci ( Archivio storico per Trie
ste l’Istria cd il Trentino, I, 119-23) c gli spogli dei duo testi pubblicati dal Toiiler
Die altcenczianischc Vclcrsetzni.g dcr Sprilchc dei Dionysius Cato, Berlin, 1883 (sarà bene
tener presente anche la recensione fattane dal Mussafia nel Literaturllatt fiir gemi. u.
rom. Philologie, 1883, num. 7) o Das Bueh des Vgugon dei Laodho, Berlin, 1881. Natu
ralmente poi non saranno inutili anche i confronti collo altro pubblicazioni con
cernenti gli antichi dialetti dell’Alta Italia uscito dopo Io Annotazioni. A mia no
tizia sono le seguenti: Fòrsteb, Gallo-italischc Predigtcn (noi Ilomanischc Studien del
Boeieieb, IV, 1-92, Bonn, 1879): C. Cipolla, Lauda spirituale veronese nell’Archivio
storico, quarta serio, VII, 119-60, Firenze, 1881 ; Chb. Schneller, Statutcn eincr Gcislcr-
Brudcrschaft in Tricnt aits dem XIV Jahrhuudert. Mit gcschichtlichcn and sprachlichen Er-
làutcrungcii, Innsbruch, 1881; P. Zambra, Alcune osservazioni grammaticali sopra un' an
tica memoria dell'Ordine dei Crociferi in Trento (Programma dell’I. R. Ginnasio Su
periore di Trento alla fino dell'anno scolastico 1881-82, pag. 28-31); Gaiter, Il dialetto
di Verona nel eccolo di Danto nell’ Archivio veneto, XXIV, II, 329-404 (ò un lavoro senza
valore scientifico c che può consultarsi soltanto per 1’ elenco, disordinato del resto, di
voci c frasi tratte da antichi documenti) ; P. Meyer, UH sur Ics vilains par Datasene de
Caligano nella Ilomania num. 45 ( e si vedano lo correzioni o proposte di emendazioni
del Mussafia nella cronaca del num. 46-47 e le rettificazioni dello stesso Moycr nella
cronaca del num. 48); J. Ulrich, Itccucil d’excmplcs cn ancien italica nella Romania,
voi. XIII, pag. 27-59 (ved. la reccusiono del Monaci nella Divista critica della Irti.
Hai. num. 1.)

(2) Arch. I, 420-33 Padova c Verona; 474-537 TerritorJ friulani; IV, 342-67 Aiiiio-
iazioni ai Testi friulani c Cinici/ tergestini. Quanto al modo in cui sono fatto lo ci
tazioni dall’ Archivio, i numeri in carattere comune, che seguono all’indicazione del
volumi; richiamano le pagine e quelli in carattere corsivo lo rubriche degli spogli.
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quando invece il numero preceduto da sigla è contrassegnato
con asterisco, significa che quella data parola di quel dato
verso o manca affatto nell’ altro codice, o è sostituita da
un’ altra. Se in fine la sigla è seguita dal semplice numero,
si pone dopo anche la lezione dell’altro codice. I numeri
fra parentesi rimandano ai versi interpolati, che, non oc
corre ripetere, sono di M.

A. NOTE FONOLOGICHE

I. VOCALI TONICHE •

1. Effetto che l’i atono finale eserciti sulla determinazione della to
nica: a) in i : igi sempre in M 91, 139, 215 ecc. e in U UH, ma
anche citi v. 282’ e el v. 186; di [dyt] M 21, 164 ma U de li; quigi M
e qui [quijt] U 278, 279; quigi M 28 ma U quelli e quel U249*; vangeli
in tutti due i codici v. 5; martegi M 184 e U martelli; molimenti 164 ;
unguenti U 248*. p) q in u : tcstamuni M 34 ma U testimoni] ;
multi 173 e U 172'; laroni 97, dolori M (238) e U 104 (M dolor); mcnori
M 46 (U menor); preciòsi U 248'. (A. 1)

2. Il latino aqua è reso con aigua M (1862). Cfr. Arch. I 300u e Ind.,
Orig. § 2 e UguQon num. 2. (A. 2)

3. Da è (te) ed o non si sviluppa il dittongo. Unica eccezione fa il
dittongo dall’e secondaria del noto esempio mesier in M 230 ma U me-
ser. (A. 3 e 4)

4. L’e in sillaba aperta sia originario sia secondario si mantiene inal
terato in M, tranne in mia 1, 230, (193) e mieseme 85 (U rneesme). In U
invece è abbastanza di frequente riflesso per i, e ciò secondo l’italiano e
il friulano insieme (Arch. I, 24, 490). Così : mio U 106, 212, 214, 216
(M sempre me’); domenedio U 157 (M domenedeo).

5. L’ i nella posizione diventa e in M tranne nel solito intra 20 (U ca
fra) e in sinistro 98. Ma in U oltre le forme con e si trovano anche
quelle con i e c’ò secondo l’italiano, come sarebbe in circa (prepos) 154
(M cerca) o secondo l’italiano e il friulano insieme (Arch. I, 41-2, 403).
Così : infra U 126 (ma enfra 26 come M); intrage U 235 (M entra
ne). (A. 5)

6. L’z lungo diventa e in desca (= diceva) U 83, desia U 105, 271,
ma M disea come anche U una volta al v. 173. L'esempio parrebbe fuori
di luogo, ma crediamo non si tratti se non di un c della tonica che si con-



224 L. BIADENE

serva anche all'atona (1). È la prima volta che nel friulano antico si nota
questo fenomeno, del quale sono rari gli esempi anche nel moderno, (v.
Arch. I, 33, 493).

7. L’o si oscura in u in cum [quomodo) U 12 (M corno), M 186' o
non solo nella tonica, ma anche all’atona nelle forme del verboplurar in
tutti due i codici : plura 145, plurando U 239' (due esempi ben noti; cfr.
Arch. 1,425o ) ; tuttavia plorando U 264'. Sarà quest’ultimo da considerare
come un toscaneggiamento o da confrontare col maggese plorai (n. Arch.
I, 513a ). Nella terminazione -one- : bocum ( cfr. Beitr. 13 ) M 24 ma U bacon
e nei pronomi nui e vili in M, ma in U noi e voi (tuttavolta anche in U
vu 55 e 255, vui 85 e viceversa in M (206) no’).

8. L'u lungo in i. Ne sarebbe un esempio in per un nell’avverbio
in poco di U 95 (M un come negli altri luoghi anche U). Se non è er
rore del copista o non si deve spiegare in altro modo, il num. 59 dello
spoglio dèi dialetti dei Grigioni (Arch. I, 31-2) sarebbe da aggiungere an
che al friulano, dove mancava.

9. Dittongo au. Conviene per maggior chiarezza citare tutti insieme
prima gli esempi di un codice e poi quelli dell'altro. Esempi da M : au
intatto in audi 1; au in o : cloi 188; encloao 93; descloar 185; oi'so(242);
oirà (Zìty’, au in aozgaotae e sgaotegao 35 e così pure in ao l’au da al:
aolra (178) ma altro 51 e altra 124; au secondario in al :nel noto esempio
aids 212 (Orig. § 68; Ugucon num. 7); au in a : ator 284 (Arch. I, 50;
Orig. § 69; Uguqon num. 7).

Esempi da U : au intatto non solo in audite come M, ma anche in au
dirà 279; Claudi 188 ; claudato 93 ; desclaudar 185 ; gaudio 277 ; auctor 283
(cfr. Arch.I, 68, 500); au in ol o più propriamente si riduce a o l’au delle
formale * auld, ’ault da aud aut: oidi 65; goltade 35 (cfr. Arch. I, 68, 500,
IV, 345); au secondario in ozocis 212 (cfr. Arch. I, 68b, 501). Final
mente avremo la formola alt ridotta ad aut in autra 124 (M altra e altro
anche U 189), che, se veramente friulano, sarebbe esempio prezioso (v.
Arch. I, 487).

Per tapina di M 107 in U è taupina (2). (A. 7)

(1) L'infinito dunque sarebbe dorè per dire o in tal caso sarebbe notevole la
coincidenza coll’antica forma umbro-aretina, della quale rimangono traccio nei ro
magnoli deg, dega dico, dica, ( v. Caix, Osservazioni sul Vocalismo italiano, Firenze, 1875,
p. 21).

(2) S’inchina a ritenere tarpino come forma meridionale (cfr. Orig. § 8 e Zix-
gaueixi, Parole o forme della Divina Commedia aliene dal dialetto fiorentino, pag. 9) ,ma
di essa non trovane!, ch’io sappia, esempi nella prima scuola poetica meridionale o
s’incontrano invece in poesie dell’Itnlia centrale o settentrionale. Il Caix, 1. cit.,no
ricorda colo tre: due di poeti fiorentini o uno da una lauda umbra; sebbene poi al § 07
dica che taupino ò frequentissimo. Anche perche si tratta di una voce la cui etimo
logia è controversa, credo utile di aggiunger qui l’indicazione dì tutti gli esempi che
di essa con l’au nella prima sillaba mi avvenne di notare nella poesia antica. Sono
questi : nella lauda citata dal Caix, oltre al v. 35, anche ai vv. 53 c CO ( in quest’ul-
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IL VOCALI ATONE

IO. L’-o per l'-c atona nell’uscita. II fenomeno, che è caratteristico
dell’antico veronese ( v. Ardi. I, 307 e 424 ), è normale ;n M. Si eccettuano
soltanto, oltre i plurali lemm. (cfr. Cat. 12), gli avverbi in -mentre, e conte
il solito i nomi mare 128, 125, 130 ecc. e pare 166, (209); e inoltre:
core 2; mente 2; 'lente 7; derisione 37; planee 115; c.orere (191); d<>L;e
180. Di alcuni di quest’ultimi esempi è necessario per il nutro ammet
tere nel testo la forma tronca, e anche negli altri l’-e sarà probabil
mente un’alterazione posteriore. In U l’-o d’ordinario è rimutato in -e;
ma è conservato in Lato 39, 111 (per la rima) e inoltre apparisce anche
dove M ha forme tronche; così: respondo 50 (AI respond) ; Casaro 66 (M
Cesar); grande) 158 (M grand) lerusalemo 74". Sarà da tenere secondo
ogni verisimiglianza che queste forme con -o fossero nel testo primitivo
e che si sieno accidentalmente conservate in U (1), mentre le forme tron
che di M, che erano parimenti possibili nel veronese, saranno state so
stituite alle prime o dal cantastorie o dal copista.

11. L’-c per l’-a atona all'uscita. Di questo fenomeno friulano (v.

timo è il participio taiipinato); Guittone son. LIX v. 2, o vorrà dire probabilmente
nel cod. laur. red. IX, 63, num. 161; Bonagiunta nei Podi del primo secolo, I, 516;
Cecco Anglolicri nel Cod. Chigiano L, Vili, ’dOò, ed. Monaci o Molteni, num. 435 ; Sor
Onesto in Casini, Podi bologne'i, p. 77, v. 1 (cioè nel cod. chig. testé citato c. 67b);
in un sonetto anonimo che è nel nis. Bologna descritto da T. Casini nel Giornale sto
rico della Idt. il. II, 335 c segg., num. L, v. 1, e nel cod. Vaticano della Ditiua Coni
media num. 3199 (cfr. Zinoauelli, 1. cit.). In Pucciarello, Podi eco., II, 219, v. 7 è
{alpino. cioè probabilmente la forma più prossima all’etimo. Tarpino inoltro è in
una poesia bolognese certamente popolare, cioè nel Sertcnlesc dei Gerenici e Lamber-
ta.-si v. 56 ( Podi bolognesi, pag. 199), e tre esempi cita il Toiìler dal Libro di Igttroìi
da Laodho (pag. 13, num. 13b ). Nei testi dell’Alta Italia trovasi più di frequente tali-
pino ridotto a topino. Così, oltre clic nel testo veneziano antico illustrato dal Iìajna,
llmnania VII, 47, in un sonetto anonimo, che è bensì in un cod. di rimo toscane, ma
trascritto da un veneziano ( Annone, Le rime di Guido Cavalcanti, Firenze, Sansoni,
1881, pag. 95, son. IV, v. 5); nella ballata pubblicata da T. Casini a pag. 51 dello
scritto Un repertorio giullaresco del scc. XIV, Ancona, 1881, v. 1 c 8, o in una poesia
religiosa pubblicata da A. Ivb nel Giornale storico della Idi. il., voi. II, pag. 152, v. 11.
E nel senso pei di topo si presenta anche in altre forme, nei dialetti settentrionali
(v. Bcitr., 115, s. topinara). Finisco questa lunga nota aggiungendo tre antichi esempi
di tarpino, topino, che il prof. Monaci ebbe la bontà di indicarmi. Vno è da una
poesia di Inghilfrcdi: «Preso à 1 leono natura di taupino »; gli altri duo sono da un
antico testo romanesco : « anche sta uno turpe topino seni pre fondato nello cuorpo
sio » ; « faco conio lo topino, che lo dio non po’vedere».

(1) Del resto la desinenza -o per -c non doveva repugna’re neanche all’antico
friulano, conio apparisco dai seguenti esempi tratti da due documenti del secolo XIV,
che sono fra quelli pubblicati da V. loppi nel quarto voi. dell* .Indiò ù». A pag. 181,
linea 3 si ha sdembrio c inumo lin. 19, e nella Cu mone in iitoi/i di Gerii nudo l’ut rum a
d'Agiiileja (p. 325-27) strofa 11 padre dolsi) e str. 16 sangui).

Staili 'li jìluliyitf rcni inztf, I.
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Ardi. I, 502) si avrà un esempio in mane U 132 (M man) da inaila, che
è forma nota alla lingua antica (1).

12. Dileguo di -e, -i, -o all'uscita. I soliti casi. Si noti soltanto che
confrontando fra loro i due codici in M apparisce più frequente la caduta
dell’-tf (che si può anzi dire normale), e in U più frequente la caduta
dell*—t. E quanto a quest’ultimo scendendo a un’ulteriore determinazione
si può osservare come esso cada sempre in U dopo il nesso nd, nt mentre
si conserva in M. Cosi: grand U 46, 279 ma M grandi; tant U 104 ma
M tanti; sant U 281 M santi; avant U 272’. (A. 8)

13. Dileguo dell’e ed u di penultima. In M gli infiniti sdruccioli sono
sincopati, come vuole il veronese (v. Arch. I, 424). Unica eccezione fa
nel nostro testo corero (191), che probabilmente si sarà pronunciato cover.
In U invece a questi infiniti sincopati sono sostituite le forme italiane
talvolta con danno della misura del verso. In questa sostituzione rav
viseremo anche la partecipazione del friulano, che non ha alcuna decisa
tendenza a sopprimer la vocale dell’antico sdrucciolo ( v. Arch. I, 476).
Venendo agli esempi, abbiamo in M: batro 42; beerò 138, 140, 142; fen-
dro 162; scrivro 174; metro 179 e in U: batere, bavere, fendere, scri
vere, meter. Fuori dell’infinito: letre U 172’; meesme U 85 (M mie-
seme), s-tn M 111, 118 (U se tu); d-la 89 per la giusta misura se bene
i codici abbiano de la. Dileguo djH'zt; fable M 3 (U fiabe); discqili
U 21, 258’, 276’, ma M discipuli e così in tutti due i codici al v. 16.
(A. 9)

14. L’i di penultima passa in e e rimane intatto Ve, anche di proto
nica, che nell'italiano diventa i. Fanno eccezione anima M HO ma anelila
(82, 185); sinistro M 98 ma U senistro, che potrebbe essere la forma
primitiva, atteso che nel friulano ci aspetteremmo piuttosto i nella prima
sillaba; cuigar M 33, 68, 69 (U audegar) ma eitegà anche M 130. Per
mane poi l’t in tutti due i codici nel solito esemp o ligar 31, 38 (cfr. Bonv.
§ 15 e 19). (A. 10)

15. Agli antichi es?mpi friulani già altrove notati (Arch. IV, 71-72,
345-46) di aftievolimento di a protonico in e sono da aggiungere da U:
smerla 79 (M smaria) e remegnerai 111 (M vomarò).

16. Per i da e protonico secondo il friulano (v. Arch. I, 76, 503-4,
IV, 346) sono da notare digitai U 115 (M degna), sustignando U 225’
e forse nel nostro testo anche miser U 265’, ma meser come in M al
v. 130.

17. Altri mutamenti di vocali, oltre quelli citati nei due numeri pre
cedenti, sono meno caratteristici. Così i in a: testamuni M 34 (U te
stimoni}); Aramatia 177; e in a.- maraveia U 151 (M mcraveia); vai

li) Clio nel caso citato mane sia da considerare come un singolare o non conio
la solita forma di plurale ci sembra provato oltre clic dal confronto con M audio
dall’espressione stessa per inane l'à pittala; dove se si trattasse di plurale parrebbe
necessario l'articolo dinanzi al nomo. Così u di’ italiano si dice «prendere alcuno
per mano » ma uon per mani.
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na 134, 145 ecc.; bcvaura 150 (da bevar = bever); a in e: rcmenga
U 135 (M ramengo); tremila M 38 (U tramuda'); e in o: Cironeo M
(73); romarò M HI ; sotorà U 226; o in e: desenor 42; seror (76) 234;
sctcrae M 226; u in e: remar (cfr. Arch. II, 453n); e in i: dinari
M 14 (U dener). (A. 11)

18. Per l’w atono intatto, e non per reminiscenza ortografica ma se
condo la fonetica friulana (v. Arch. I, 92, 507), saranno da notare i
seguenti es?mpi di U nei quali M ha o: curca 72 (M corca), suspirar 124
(M sospirar); sustignando 235*.

19. La proposizione in ed in- iniziale diventa sempre en in M ( tranne
intro 20 e in fin 74' ma enfin 133). In U le due forme si alternano.
Proposizione in = cn 10, 53, 61, 87, 103, 122, 133, 223, 250; intatta 74, 86,
91, 140, 158, 169, 179, 240, 242, invidia 10; intrava 25; incoronai 48;
insia 136; ma insieme cmpcratore 51; entendi 107; enver 129”, 270’; en-
strunient 184‘.

20. Favorito il conservarsi o il prodursi dell’a finale degli indeclina
bili: fora 5‘, 47, 60; enfino (133); volentera 132; longa 205 e anche dei
declinabili; forta 146; ogna 147. (A. 13)

III. CONSONANTI

21. ìj ; a) si- riduce a j-: mcravcia 151; fiiolo, fiiolc, fiiol 84, 115,
120 ecc.; piiava 24, 126; conscio 110; voio U 114’; voicnio M (206) ma
volevi 209; vangeli 5; cavalcri (1842). P) si riduce a ìj in M nelle
forme pronominali igi e quigi sostituite in U da illi e quelli; come mar-
tegi di M 184 è mutato in U nel toscano martelli. p) la combina
zione Ij resiste conforme al friulano antico (v. Arch. IV, 97, 347) in cl
( = elli) LJ 186 (M li); quel ( = quelli) U 249’, ai quali due esempi è pro
babilmente da aggiungere anche nul U 51’. (A. 14)

22. ’-inj in sostei seconda pers. del congiuntivo in M (131). È
la prima volta che nel veronese antico si nota questa riduzione, pei* la
quale in altri territori!, cfr. Arch. I, num. 102 delle pag. 378n 382n e inol
tre pag. 405, 410, 418. Nei Distici di Catone è pure sostei come nel
nostro testo e rei (vieni) nell’UgUfon, nei quali due esempi il Tobler
vede (num. 34'1) soltanto il dileguo del n, mentre «deve trattarsi dell’-i
che si propaggina dietro alla tonica, e quindi della nasale che resta come
assorbita fra due suoni palatini ». (Arch. I, 378n)

23. m all’uscita spesso intatto: cani lui 22; cum lo 24; cum poche
U 127’; cum asedo U 139’; cum Cristo 134; cum ella 238; cum la U 188
ma M con e così pure con tego 114, 122; con sego 100, 181; con lo M 2;

(1) Per il suono palatalo del l nell’antica grafìa friulana cfr. al = alj aglio, no
tato dall'Ascoli in un documento del secolo XV (Arch. IV, 347n).
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con lui M (221). Icrusaleni 84; Barabam M 38, 59 (U Baraban);
anche -ni per -n (1): bacimi M 24 U bocon; ncsuni M (212), ma in questo
secondo esempio forse per influenza del m iniziale della parola che segue.

24. n-in in l-m nel noto esempio mof intento M 221, 227 U monu
mento, ma la forma con l anche in U 244’, 261’ (cfr. Beitr. 1G; Arch. I,
2C3, 519) e con n in tutti due i codici al v. 208.

25. Dileguo del Longi M (184-) come in Ugucon v. 219 e ordi
nariamente in M nell’avverbio di negazione, che è no e anche n’ da
vanti vocale (n’avem 51; n’è 151); tuttavia non ó 108; non è 50, (83),
(230), (240); non poravo 251. In U invece la forma normale è non.

2G. Dileguo del -l: en lo qua M 87 (U in qual). Così in Ugucon
sembra essere ta per tal, che il Tobler invece dubita non possa essere
la forma abbreviata del possessivo toa (num. 44). Ved. anche Bonv. § ?5.

27. d in l nella forinola 'di Voc nel solito esempio cnvilia (2) (cfr.
Arch. I, 528n e Giunte alla pag. 110 e Cat. gloss.) M 10 U invidia e cn-
vidia anche M (212).

28. I gruppi cl, gl, pi, bl, fi, bl intatti. Unica eccezione fa ogli U 213
(M odi) secondo il friulano antico (cfr. Arch. IV, 348 e 3G2). (A. 15)

(1) Per altri esempi di -ni da -n nel veronese antico v. Gaiter, 1. cit. pag. 343.
(2) Anche in un sonetto di Guittone (Hime, Firenze, 1828; son. 63, v. 9) è incititi

in rima. Alle poche voci che l’Ascoli potè raccogliere nello quali si ha il passaggio
di d in l, è da aggiungere sussilio, sussilgio ( — sussidio) che si sente nella campa
gna di alcune parti della provincia di Treviso. È da notare per altro conio tal voce
nella coscienza dei parlanti abbia smarrito la sua significazione originaria diventando
sinonimo dell’avverbio niente, nulla, affatto. Così no scollar un sussilio vuol dire non
obbedire affatto. Come si pnò essere arrivati a questa significazione? Il passaggio
si dichiara per mezzo dell’altra frase no contar un sussilio, che propriamente vor
rebbe dire non valere un sussidio o per sussidio, ma che in sostanza corrispoude a non
giovare a nulla. In qualche luogo dell’alta provincia di Treviso si sento puro Cibo
por Gidio (Aegidius), la qual pronuncia fa rammentare il francese Gilie e il porto
ghese Gii. Noto che Gillio ( « lo libero de frai Gillio » ) trovasi anche nel titolo di un'an
tica scrittura in dialetto genovese (v. Laudi genovesi del sec. XIV pubbl. da V. Cre
scimi o G. D. Belletti, Genova, 1883, pag. 8, lin. 13) c in una poesia del sec, XIII
di Leonardo del Guallaco di Pisa secondo la lezione del cod. laur. red, IX, 63. c. 75»
(vv. 49-50 «La chiar aire fu scura a gilio et fior'esmondo » ). Ma questo secondo
esempio non si può citare come toscano, perché avendosi nel luogo dove si trova
una reminiscenza dal francese è probabile che sia conservata anche la forma stra
niera del nome. E si può dire che questa probabilità diventi cortezza quando la
lezione del cod. laur. si confronti con quello dei due altri antichi canzonieri il Va
ticano 3793 e il Palatino 418, dai copisti dei quali Gilio nome proprio di persona fu
scambiato con giglio nome di fiore senza riguardo al senso del verso, che cosi per-
devasi. Nel primo si ha infatti « a giglio fiore o a smondo» o nell’altro «al giglio
fiorismondo ». Ancora: in una poesia anonima del sec. XIII ( Le antiche rime volgari,
voi. I, num. LXXI, vv. 10-12) Ovidio rima con Virgilio e concilio. Potrebbe dunque
sospettarsi che nel testo originale non fosso Ovilio; ma, lasciando che anche nella
lirica artistica s’incontrano altri esempi di assonanza invece della rima perfetta (v.
per ora D’Ovidio, Saggi critici, Napoli, Morano, 1789, pag. 509), neppur questo
esempio x’otrebbe considerarsi come italiano, atteso che la poesia sopra menzio
nata, come già avvertirono gli Editori, si manifesta da altri indizi per imitazione dal
provenzale.
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29. Digradazione e dileguo della sorda gutturale interna: algun a U Gl' ;
amigo 64; nelle forme del verbo puigar (U cudegar) 33, G8, 69; logi U 92;
agni 93; tega M 114’, 122' ; sego M 100’, 181’; mendigar U 118*; segura 178;
ma poco 95, 225; tocar U 22’, M (192) (cfr. l’it. toccare); fìcao 89, M 92
( cfr. l’it. ficcare) e così crucificar G8, 87 U 97’; tuttavia crucifiga U 62
e M crucifia dove è da supporre il digradamento prima del dileguo. L’av
verbio miga di M G3, 84, 114, 197 diventa mia in U tranne al v. 114.

30. Digradazione e dileguo della dentale esplosiva. Come già a pag.
si è stimato opportuno di avvertire, la diversa condizione linguistica dei

due testi si riflette chiaramente nella varia sorte della dentale. In M è
normale il dileguo che è caratteristico del padovano-veronese (v. Arch. 429-
30). Fanno soltanto eccezione, oltre Pilato, in cui si capisce perchè il t
siasi potuto mantenere, menato 90; levato 91 ; fìcato(92); costatoci; re
gnata 195. Tranne 1’ultimo esempio, che è alla fine dell’emistichio, gli
altri sono tutti alla fine del verso dove la rima è in -do. È probabile
quindi che quelle forme toscane non sieno le primitive. in U spesso
il t tra vocali è conservato come nell’italiano (e propriamente in tutti i
participi maschili dela prima conjugazione tranne due: leva 218; resu-
scitado 257 e inoltre: peccatore 41; cmpcratorc 51; traditore 54; muta
159) o nel participio è conservato ad uscita scoperta come nel friulano:
tcnut 31 ( v. Arch. I, 47GO) o volge in d pur - come nel friulano (v. Arch. I,
195-6, 527): scudela 22, goltade 35, asedo 139 ecc.; o il d lì conser
vato secondo l’italiano ed il friulano insieme (v. Arch. I, 203-4, 528)_:
cudei 10, G9, 70; nudo 94; guida 118; vada 131; oppure il d ad uscita
scoperta si muta in t: asct 150. Finalmente alcune poche volte U coincide
con M nelle forme colla d ntale dileguata, e sarà come dire che conserva
le originali forme veronesi. Così: perdonaor 44; frac! 109 e i participi
deboli della IIa e Illa coniugazione. (A. 20)

31. La labiale esplosiva si muta in v: savea 12; coverto 3G; covri
va 95; scovao M 39’; povolo 65, G8, 103; cavo, co, M 96, 159, 191, U sem
pre capo. In drapo 94 il p può esser rimasto incolume anche nella pro
nuncia (cfr. l’it. drappo) e così il b in parabole di U 3,20 (M parole);
ma in diabolo L’ 25 (M diavolo) sarà probabilmente grafia etimologica.
(A. 23)

32. tr, dr. La dentale di questa formola è sempre perduta: pare 1GG,
M (209) ; mare 102, 125 ecc.; lar M 54’; laron 31, 97 ;pcre U 162 (M pre)
e pera U 252’; poravo M (241); vera (vedrà) U 259’.

33. ct=jt: peit U 192"; noit U 250‘. Tale riduzione, che qui è rap
presentata soltanto da questi due esempi, s’incontra sebbene sporadica an
che. nel cod. marciano in altri componimenti (cfr. Arch. I, 318n). Sfortu-
namente non possiamo per le due voci citate istituire il confronto con M.
Se in questo si fossero pres ntate senza la speciale riduzione del et, do
vremmo considerare nel caso nostro gli esemplari di U come friulani. E
in tal caso sarebbero preziosissimi (v. Arch. I, 475-76).
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34. tui (1) AI 52 (U tuti) passato naturalmente prima per
tuffi (Bonv. § 84, Cat. 11) e sarà da aggiungere ai pochi esempi di j ve-
veronese da g di fase anteriore (cfr. Arch. I, 432-33n e Beitr. 18).

35. nt; caduto il t di questo nesso in quan U 169 in uniformità col
suo correlativo tan dato dal Pirona, Vocab. friul., cfr. Arch. I, 531, ma
AI quant e così tutti due i codd. al v. 76.

36. ^[u] : sango AI 134, (186). E la prima volta che si nota la per
dita ddl'te di pu-f-voc. uel veronese antico; ma sango è anche nella Cat.
v. 1321. U secondo l’italiano ha sangue, ma regarda U 144 forse se
condo il friulano (cfr. Arch. I, 185-7, 525).

37. Il io e il v iniziali sono rappresentati con gu in AI e con v in U:
guarda AI 125, (128), 129 U vardà e vardant U 263p; guia AI 108 U vida;
guaimenta AI 146, (178) U vaimenta ; guagnelista AI (196). Tuttavia van
geli anche in AI 5 e guisa anche in LT 31, 71. (A. 24)

IV. ACCIDENTI GENERALI

38. Aferesi: (i)sta AI 107, 116 (LT questa); (i)ste AI 107*; (o)scura
152 e U 154 (AI oscura); (in)de AI 204", 278"; (a)legrc<;a U 277*.

39. Prostesi apparente di b, che è veramente la consonante della pro
posizione latina db appoggiatasi alla parola seguente, in baramatia AI 177
(losep de baramatia; U loseph daramathia).

40. Dileguo della sillaba iniziale (cfr. Arch. I, 22Ga); re-gnuta
AI 195 (U revenuta).

41. Epentesi di n : ensiva AI 136 (U insia); enxo AI 160 U esc;
ensteso AI (243); di r: feramentre 145; stretanientre AI (228); vera-
mentre AI 147, 166 ma U veramente.

42. Attrazione: tuit = tuti U 220, ma del resto sempre tuti.
43. Aletatesi : pre AI 162 (U pere) come sempre in tal voce n?l ve

ronese; fiabe AI 2 U fable.

B. NOTE MORFOLOGICHE

I. FLESSIONE DEL NOME

44. Figure n om ina ti va 1 i : centùria 165; e il solito nero AI 240’.
(A. 35)

45. In -e il plurale dei nomi femminili di terza latina: man e 92, (137);
parte 198; le quale AI 3 è plurale di quala; grande (79) di gronda;
veste 38 di vesta; spine 37 di spina; vergane (198) di vergano. In

(1) dui =>^tuIti è in una poesia friulana del scc. XVI; cfr. il glossarlo dei testi
friulani pubblicati da V. loppi, Ardi. IV, p. 33G,
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U qualche volta anche il plurale dei nomi maschili termina in -e'. pec
catore 41; segnare 44, GO; lare 47, 49. In M questi plurali sono senza
desinenza. Intenderemo facilmente perché essa sia stata aggiunta in U
quando si sia osservato che quegli esempi sono lutti in rima, tranne quello
del v. GO, che è alla fine del primo emistichio. Undici fra le quindici pa
role rimanti della serie in -or a cui appartengono, sono di nomi al sin
golare e, si noli bene, fra questi trovasi anche il primo della serie. To
scaneggiati questi nomi singolari aggiungendo la desinenza -e, è naturale
che per avere la rima perfetta si appiccicasse anche ai pochi plurali
tronchi questa medesima desinenza, la quale del resto non era estranea
neanche al toscano (v. Orig. § 198). Di neutri in -e è da notare le
brace\'2y> riscontrato altre volte negli antichi documenti veronesi (cfr.
Cat. 12) e preferibile quindi al più moderno li braci nonostante si trovi
in M. (A. 3G)

4G. Notevole la crura (le gambe) M (183-) considerato come femmi
nile singolare a causa della desinenza -a. (A. 37)

47. Articolo sing. masc. ordinariamente lo; soltanto qualche volta
el: el povolo U G3*; el remar M G5 (U lo remar); el cavo M 96 (U lo capo);
el contrario M 149"; cl pare M (209); enclitico l; femm. la e dinanzi
vocale 1’ ; piar. masc. ordinariamente li; i queste poche volte: i altri U 29;
i falsi U 77 (M li falsi); i odi M 219’; una volta le (1) U 279 (le grand
ma M li grandi); femm. le dinanzi consonante, 1’ dinanzi vocale, ma
anche le: le altre 82, M 81 (U l’altre).

Le preposizioni generalmente non sono incorporate coll'articolo; quindi
d’ordinario cn lo, con lo; ma tuttavia col U 2 (M con lo); svi M 89
(U en lo); entcl M 100, 103 (in U questa forma schiettamente dialettale
è mutata la prima volta in entrai, l’altra in en lo). (A. 39)

48. Pronomi personali. È da notare mio di U 84 (sor mio, ma
M sovra mi). Invece di con tcgo di M 114, 122 e con sego M 100 in U
trovasi con ti, con si e cosi pure enfra de si U 251*, come nell’antico
veneziano (cfr. Cato e Ugucon num. 41).

Forme congiuntive: gne M 8‘ (per dargne). Per la terza persona
di entrambi i generi e numeri il solito gc in M 9, 25, 59, G2 ecc.; ie 23 (tut
tavia una volta le 70 e una li 99) che in U è sostituito da li tranne al
v. 149 dove è rimasto ie e gc al v. 135.

È da richiamare l’attenzione sopra le dat. masc. avanti citato (M 70 U
li) e che non sarà errore del copista (2), ma sarà dovuto alla confusione dei
due generi al dat. non meno comune al francese e al provenzale che a
molti dialetti italiani (Orig. § 207); e a questa confusione si dovrà attri

ti) Per le art. piar. masc. cfr. Mon. 124, Beitr. 18 e Zamdba, Osservazioni ecc. p.30.
(2) Anche nel poemetto del Barsegapè, p. 274, v. 7 « Si fc cementò a dire » dove

le si riferise al Signore.
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34, tui(\) M 52 (U twti) passato naturalmente prima per
tugi (Bonv. § 84, Cat. 11) e sarà da aggiungere ai pochi esempi di j ve-
veronese da di fase anteriore (cfr. Ardi. I, 432-33n e Beilr. 18).

35. nt; caduto il t di questo nesso in quan U 169 in uniformità col
suo correlativo tan dato dal Pirona, Vocab. friul., cfr. Arch. I, 531, ma
M quant e così tutti due i codd. al v. 76.

36. 5r[u] : scingo M 134, (186). È la prima volta che si nota la per
dita dell'u di gu 4- voc. nel veronese antico; ma scingo è anche nella Cat.
v. 1321. U secondo l’italiano ha sangue, ma regarda U 144 forse se
condo il friulano (cfr. Arch. I, 185-7, 525).

37. Il io e il v iniziali sono rappresentati con gu in ài e con v in U:
guarda ài 125, (128), 129 U varila e vardant U 263p; guia ài 108 IJ videi;
guaimenta ài 146, (178) U vainienta ; guagnelista ài (196). Tuttavia van
geli anche in M 5 e guisa anche in U 31, 71. (A. 24)

IV. ACCIDENTI GENERALI

38. Aferesi: (i)sta M 107, 116 (U questa); (i)stc ài 107’; (o)scura
152 e U 154 (ài oscura); (in)de ài 204’, 278’; (a)legreqa U 277’.

39. Prostesi apparente di b, che è veramente la consonante della pro
posizione latina db appoggiatasi alla parola seguente, in baramatia ài 177
(losep de baramatia; U loseph daramathia).

40. Dileguo della sillaba iniziale (cfr. Arch. I, 226^)'. re-gnuta
ài 195 (U revenuta).

41. Epentesi di n : ensiva ài 136 (U insia); encco M 160 U esc;
ensteso ài (243); di r: feramentre 145; stretamentre ài (228); vera-
mentre ài 147, 166 ma U veramente.

42. Attrazione: tuit = tuti U 220, ma del resto sempre tuti.
43. Metatesi : pre ài 162 (U pere) come sempre in tal voce nel ve

ronese; fiabe M 2 U fable.

B. NOTE MORFOLOGICHE

I. FLESSIONE DEL NOME

44. Figure nominati vai i: centùria 165; e il solito nc’vo M 240’.
(A. 35)

45. In -e il plurale dei nomi femminili di terza latina: mane 92, (137);
parte 198; le quale ài 3 è plurale di (pudici; grande (79) di granila;
veste 38 di vesta; spine 37 di spina; vergane (198) di vergena. In

(1) dui =£tntti è in una poesia friulana del sec. XVI ; cfr. il glossarlo dei testi
friulani pubblicati da V. loppi, Arch. IV, p. 330.
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U qualche volta anche il plurale dei nomi maschili termina in -e', pec
catore 41; segnare 44, 60; lare 47, 49. In M questi plurali sono senza
desinenza. Intenderemo facilmente perché essa sia stata aggiunta in U
quando si sia osservato che quegli esempi sono tutti in rima, tranne quello
del v. 60, che è alla fine del primo emistichio. Undici fra le quindici pa
role rimanti della serie in -or a cui appartengono, sono di nomi al sin
golare e, si noti bene, fra questi trovasi anche il primo della serie. To
scaneggiati questi nomi singolari aggiungendo la desinenza -e, è naturale
che per avere la rima perfetta si appiccicasse anche ai pochi plurali
tronchi questa medesima desinenza, la quale del resto non era estranea
neanche al toscano ( v. Orig. § 198). Di neutri in -e è da notare le
brage\ì 235 riscontrato altre volte negli antichi documenti veronesi (cfr.
Cat. 12) e preferibile quindi al più moderno li braci nonostante si trovi
in M. (A. 36)

46. Notevole la crura (le gambe) M (183 ) considerato come femmi*2
nile singolare a causa della desinenza -a. (A. 37)

47. Articolo sing. masc. ordinariamente lo; soltanto qualche volta
el: elpovolo U 63'; cl remor M 65 (U lo remor); el cavo M 96 (U lo capo),
cl contrario M 149'; cl pare M (209); enclitico l; femm. la e dinanzi
vocale l’; plur. masc. ordinariamente li; i queste poche volte: i altri U 29;
i falsi U 77 (M li falsi); i odi M 219*; una volta le (1) U 279 (le grand
ma M li grandi); femm. le dinanzi consonante, l’ dinanzi vocale, ma
anche le: le altre 82, M 81 (U l'altre).

Le preposizioni generalmente non sono incorporate coll’articolo; quindi
d’ordinario cn lo, con lo; ma tuttavia col U 2 (M con lo); siti M 89
(U en lo); entel M 100, 103 (in U questa forma schiettamente dialettale
è mutata la prima volta in entrcl, l’altra in cn lo). (A. 39)

48. Pronomi personali. È da notare mio di U 84 (sor mio, ma'
M sovra mi). Invece di con tcgo di M 114, 122 e con sego M 100 in U
trovasi con li, con si e cosi pure enfra de si U 251", come nell’antico
veneziano (cfr. Cato e Ugucon num. 41).

Forme congiuntive: gne M 8* (per dargne). Per la terza persona
di entrambi i generi e numeri il solito gc in M 9, 25, 59, 62 ecc.; ie 23 (tut
tavia una volta le 70 e una li 99) che in U è sostituito da li tranne al
v. 149 dove è rimasto ie e ge al v. 135.

È da richiamare l’attenzione sopra le dat. masc. avanti citato (M 70 U
li) e che non sarà errore del copista (2), ma sarà dovuto alla confusione dei
due generi al dat. non meno comune al francese e al provenzale che a
molti dialetti italiani (Orig. § 207); e a questa confusione si dovrà attri

ti) Per le art. plur. masc. cfr. Mon. 124, Beitr. 18 o Zambua, Osservai ioni ecc. p.80.
(2) Anche nel poemetto ilei Barsegapè, p. 274, v. 7 « Si le comencjò a diro » dove

le si riforlse al Signore.
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buire anche li dativo sing. fetnni. di U 215 (M^e) c 268* (cfr. Ugucon,
num. 41). (A. 41 )

49. cl impersonale (1): cl è de vostra usanza M 57*; cl è qui un mo~
limcnto 208; inoltre M 109*, (209), (218). la impersonale: cuni voli viti
ke la sia M 55". (A. 41c)

50. Pronomi possessivi. Forme notevoli : una volta ma per mia
in U 273" e una volta son pure in U 126 (M so), la qual forma trovasi anche
nel cod. marciano, ma non nel nostro testo (cfr. Cat. 10). Per il plur.
femminile di terza pers. una volta è soi in U 234 ( Le soi seror) come
nell’antico veneziano (2) (cfr. Cato e Ugucon num. 44). (A. 44)

51. de proclitico da inde (cfr. Mon. 121 ; Regim. 146; Ardi. I, 4G4n)
M 204* (gran dolor de menava); M 278* (quigi he de scrii leclor).
(A.43) “

IL FLESSIONE DEL VERBO

52. La terza del singolare ha anche la funzione caratteristica di terza
plurale; quindi: li Quei trova 10; igi veno 17; i altri lo piiava 29 ccc.
Una sola eccezione in M 38: le veste g 'en tremila. La seconda sing.
vale anche per la seconda plurale nei due seguenti esempi: vu ere ( 181);
fii vu (182). (A. 47)

53. La terza singolare del presente è formata col tema ampliato in due
verbi della prima conjug: nom-i-a M 64 (U noma), M 170 (U nom-éa),
M (75); aprosim-i-a M 56 (U prosim-c-a). Fra gli antichi testi italiani
soltanto nei Distici di Catone si erano notati tre esempi (cfr. Cato p. 16
e 26n) di tale formazione, che, come ha recentemente mostrato il MussaHa,
s’incontra in molti idiomi romanzi (3).

(1) Non sarà male avvertire come il sig. A. Hobning in appendice al suo studio
su Le Pronom neutre II en languì d’oli, son origine, son cxlcnsion ( Ilomanischc Situiteli,
IV, p. 229-72) si fermi a considerare brevemente anche l’uso del pronome neutro
italiano egli (p. 261-62)

(2) Anche negli Statuti dei Battuti di Trento (Schnelleb, op, cit. p. 47) è u lo
anime son*.

(3) Mussafia, Zur Prascnshilditng ini Ilomanischen nei Silzungsbrr. ccc. voi. CIV,
fase. I, 3-78 e anche separatamente Vienna, Gerold, 1883. Ai paesi notati dal Mcs-
safia dove perdurano queste forme ampliate di presente si può intanto aggiungerò
anche Villa d’Asolo (alta provincia di Treviso). Anche qui come altrove sono forme
contadinesche e si usano promiscuamente colle altre senza ampliamento. Potrebbe
dubitarsi talvolta che non si tratti di presenti, ma di imperfetti della prima assi
milati a quelli della seconda, che sono comuni nel territorio sopra menzionato; ma
questo dubbio è escluso per gli esempi che qui reco senza staccarli dalle proposi
zioni nelle quali mi avvenne di notarli. Ho udito dunque: tjitti pitici a corare uignr
al Sol i se scaldone’a (quei ragazzi a correre c ginocare al sole si riscaldano); amò
ni uscirò crescine a (oggi il vescovo crèsima); se noi lo paga hi giti pignorili le ritclic
(se non lo paga egli gli pignora le vacche); stesserà nualtri se dcscarto'sia (questa
sera noi altri si scartoccia); mare, tardi che lìcpo me prtsiijhia (madre, guardate che
Giuseppe mi pizzica).
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54. Il -s di seconda persona singolare proprio del friulano (v. Arch I.,
137, 517; IV, 343-G4) come del veneziano antico comparisce una volta
in U 131: avras (M abi) e rimane in tutti due i codici con l’-a’ caratte
ristico sera’. (A 48)

55. I gerundi di tutte le conjugazioni escono in -andò; quindi non solo
plurando U 239*, ma anche planqando 238; sustignando U 235* e ana
logamente termina in -ante anche il participio presente di un verbo della
seconda: velante U 7 (M recando). ( A. 49 e 49n )

56. Il participio perfetto è di forma debole in verbi in cui mll’italiano
è di forma forte: metà 54; tolù U 202*; ntovù U 204*. Notevole è aquis
U 221* da mettere insieme con conquis U 216. Per la forma di questo
participio v. Arch. IV, 395. (A. 50)

57. La terza persona del perfetto della prima conjugazione esce sem
pre in -à. Foggiato sull’analogia dei perfetti della prima, ma proba
bilmente soltanto per l’obbligo della rima, è transà M 242* dall’infili. tran
sir. (A. 51 )

58. Per le altre conjugazioni sono da notare i seguenti esemplari di
terza del perfetto: avo M (2421 2 ) ma ave U 254 ; fo 32, 69, 98 ecc. (una volta
fu in U 75) ; fe (fece) 133 (212); pres sempre in U 156, 159, 161, 164, in M
una volta pris v. 159; covri M 250 (U covris che sarà un presente storico
corrispondente a ‘coprisce). Per la terza del perf. di vedere occorrono le
seguenti forme in M: rito 77, 186 e vi 65* e in U rete 77 e vit 186 (1).
(A 52)

59. a) Presente indicativo. Si sono già notate le forme col tema am
pliato (num. 53). La prima pers. sing. di avere in M è o e in U ai
secondo il friulano (v. Arch. IV, 366-67 ) 61, 108, 117 , 273*. Una volta
v. 130 a' in U (2). Forme notevoli della prima persona sono sunte
M 143* (cfr. Arch. I, 399n) e quere M. 114*, nelle quali avremmo l'-e alla
ladina e alla lombarda (v. Arch. I, 397»), se pur non sono da sciogliere
in sunt’ e' ( = eo), quer’e’; della seconda dis (dici); della terza de
(deve) 120; este U 143* (cfr. Orig. § 212 in fine); ve (vede) M 152; des
( = decet) 206; prcnt (240). La desinenza della prima pers. plur. è sem
pre -imo (-em, -en). La seconda pers. plur. (anche dell'imper.) della
seconda conjug. in M termina sempre in -i, e in U anche in -è, la qual
desinenza è propria anche del veneziano antico (cfr. Regim. 147). Così

(1) Sarebbe forse da aggiungere anche «nfi* di AI 15 (U andò). Veramente il Mus-
bafia stampa separatamente (in fi c scrive in nota (Mon. 114): « Manifesto gallicismo
in luogo di ne gì ». Ala anziché un gallicismo, del quale credo non ci sieuo altri
esempi, mi sembra che aiifì possa esser considerato come forma collaterale del perf.
analogico aitili, che si ritrova negli antichi documenti veneti, e a non uscire dal ve
ronese è l’unica forma usata nella Passione in prosa pubblicata da AI. Giuliani nel
Propugnatore voi. V, parte II. AnfZ starebbe ad linde come iìitaifii (Barscgapè, p. 258,
v. 16) a intenda.

(2) La stessa forma «’ da lutino negli Ksenipi pubblicati dall’Unnici!. Vedi le note
in fine di quel testo.
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plance 85; volò 58, CO. Sarà forse soltanto per la rima di (= dite) di
M (218), che del resto si può regolarmente spiegare come derivato da
didi di [d]£ (v. Beilr. 19 in fine). La terza plurale di essere è en e com
pare una sola volta in M 38‘.

p) Presente congiuntivo. Nella seconda sing. sono da notare laxe
M 111 (U tasi come al v. 118'); aie M 118*; sostei M (131); nella terza
in U: sea 54, 175 e dea 284' (cfr. Cato e Ugucon num. 55) ma in M sem
pre sia e dia; va (vada) 131, 178, U 258’. La seconda del plur. di es
sere è sic M. 206’. (A. 55)

GO. a) Imperfetto indicativo. Compariscono le solite forme analogiche
staxea M 177; traseva M 188 U tracia e trasea U 192 ma M traeva.
L’imperfetto della prima conjug. si assimila a quello della seconda: or-
denea U 87’; relevea LT 195 (M releva); strangoxea M 203 (U trango-
sava); suscitea U 187 (M suscitava). Passaggio di conjugazione ve
dremo in tenia U 104’; retegniva 189; remania U 244,* 274 secondo i-
rispettivi infiniti tegnir, romagnir. In U termina ordinariamente in-fa
secondo il friulano l’imperfetto della seconda che in M finisce in -ea. Così:
metia U 193 ma M meteaj avia U 237 M area; gasia U 25G’; disia
U 264’, 271’; fasia U 277’. La seconda pers. termina in -e: vu ere
M (181); cfr. coreve Mon. 126 e faseve nell’Ugucon num. 56.

P) Imperfetto congiuntivo: cagiso M 189 U cadisse. (A. 56)
61. Condizionale. L’aro del perf. riappare qual fattore del condizio

nale: seravo M 80 ma U seria (cioè una delle forme del condiz. dell’it.
essere); paravo, M (241). (A. 53)

G2. Futuro. La desinenza della prima pers. sing. del fut. secondo le
rispettive forme della prima pers. del pres. indie, di avere nei due codici.
Quindi in M: romarò 110; andavo 111; avrò 112; e in U invece: reme-
gnerai; andarai; avrai; sec. pers. plur: levare LT 206’, ma la desinenza
del veronese è -z appùnto come in diri U 257.

63. Imperativo. Si sono già considerate le forme della sec. conjug.
sotto il presente. Qui registreremo le altre. In M: pensai 40; lassai
213; levai 223 e in U'. pensate, laxa’ ; leva’ ; in M: abiae 211; laxae22A;
degna’ 115 e in U Habia’; laccai; dignai. In M 1 audì e in LT audite.

64. Infinito: tegnir 213; cair M 232 U cadir.
65. Il passivo è formato ordinariamente coll’ausiliare essere, ma due

volte si trova anche con fire: fi cl andato U 93 (M era cncloao); fii fat
M (182). (A. 57)

III. Avverbi, Preposizioni, Congiunzioni

quialoga M 75, 199, quiloga, M 145, U sempre quilò; ilio U259'.
(A. 59)

o’= dove 201. (A. 73)
ge — ci ICO.
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davanto M 47 U denanqo; denunci M (239); avant U 272’.
dre’ — dietro M 18, 27 U poi ( usato qual preposizione, cfr. Mon. 125);

in tutti due i codici dreo 72.
da longo e da traverso M 228 U per longo e per traverso.
ino’ = ora 22G, 233.
a tanto, a tant = frattanto (cfr. ant. frane, atant, prov. aitant) 73,

8G, 125.
tutes hore U 241’; cfr. ant. frane, toutes hores, prov. totas horas. 11

Gaspary fu il primo a riconoscere quest’avverbio nella nostra antica li
rica (1) e l’esempio del nostro poemetto è il primo notato nella poesia
narrativa.

duramentre e amar M (196). È omesso il suffisso -mentre nel se
condo aggettivo e non nel primo che sarebbe meglio conforme all’uso an
tico (cfr. Diez, Gramm. II3 , 424). Qui l’anormalità è assai probabilmente
causata dall’obbligo della rima come nell’esempio provenzale cruelmen et
amara (Bartsch, Denkmiiler, p. 21) citato dal Diez.

volentera M 132 U voluntera. Anche in questa seconda forma si ri
scontra nel veronese antico; cfr. Cat. v. 185, 984, 989 ecc.

an$e 4; ansi M (217); jrà 195.
piai U 43, 1G0 M piu, ma pini anche in M 232’ e piu in tutti due i

codd. al v. 177.
intro, infra, enfra ved. num. 5; enfine M (133).
envers M 106 U ver; vers M 129 U enver; verso M 125 U

vers (A. 74)
en pe = vicino M 75 U prcs (cfr. Beitr. p. 70-71 e specialmente 71n e

Cat. gloss ); en pres U 274 M a prcs; da pres M 153’.
longa lui U 205’.
se no — tranne 94.
da di U per de di M ai vv. 136, 187, 214, 233j 254 vuol essere consi

derato come un friulanesimo almeno dove è congiunto coll’articolo. (A.40)
conio M 12 U cum; si cimi M 18G’; si conio M (209), U 259’. (A. 71)
ne an’ M 230’; cfr. Mon. gloss.; Regim. 150, Arch. I, 472n.
ino = ma M (245), (218); cfr. Mon. gloss., Arch. I, 10, Cat. 6 e per

ma si trova anche mai U 232’ come nel friulano moderno e nel ven.ziano
antico e anche nel cod. marciano in altri componimenti (cfr. Mon. 130).

per quel che — per ciò che M (244). (A 82)
per = perché 12(cnf. Mon. 128).
si pleonastico (2) M 38’, 102, 240 U 142. (A. 92)

(1) Die sicilianischc Dicliterscliulc (Ics driischnlin Jahrìiundcrts, Berlin, Weid-
mann, 1878, p. 211-12; trad. it. di S. Fricdmann, Livorno, Vigo, 1882 , p. 279-80. —
Si presenta nello forme luttasora, tuttcsorc, tuttcsorii.

(fi) 11 valore preciso di questo si, che noi moderni consideriamo come un pleo
nasmo, fu cercato di determinare del Gaspary : « Altit. und altfr. s? fùr it. fincìa',
fr. jusqu’a » nella Zcitschrift fùr rom. mitologie, II, 95 e segg. e, per ciò che riguarda
specialmente il francese, dal Gebsner, « Altfr. si bis, bevor p, ibid. 572 e segg.
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IH

IL METRO

Il metro è quello delle canzoni di gesta, cioè la scric con
tinua, di cui quattro soli altri esempi si conoscono nella poe
sia italiana (1).

(1) Sarà Lene rammentare che sono questi: il Ritmo della Laurenziana pubbli
cato dal Bandini (Catalogna Codicilli! latinorum Bibliothecev Medicea Laurcntiana', tom. IV,
Florcntiaj, 1777, col. 468-69); la prima parto del Libro de Uguqon da Laodho indietro
citato (sono 19 serie elio arrivano fino al V. 702; un’altra se rie, conio già notò l’Edi
tore a pag. 3Gn , va dal v. 1559 al 1594 ); il Poema su Carlo Martello ( v. A. Graf, Gior
nale di filol. rom. H, 92-110 e B. Renier, La discesa di Ugo d'Alrernia allo inferno,
Bologna, Romagnoli, 1883, Scelta di Curiosità letterarie, disp. 194); il Cantare di Boro
d’Antona pubblicato dal Rajna (Ricciche intorno ai Reali di J’raitcia ecc., Bologna, Ro
magnoli, 1882).

L’uso della serie continua dietro il modello dei poemi francesi o franco-italiani
sarà stato probabilmente nell’Alta Italia più largo che dai pochi esempi pervenutici
non possa apparirò. Con ossi si potrebbero in qualche modo mettere insieme tre
poesie che sono tutte intere su una sola rima. Due fanno parte delle Rime Genovesi:
num. XXXV, p. 204 (sono 12 versi novenari in -i) e num. XLIV, p. 217-18 (7 versi
novenari in -e;) l’altra è una poesia religiosa che nelle Rime bolognesi pubblicate da
T. Casìni porta il num. CXI (p. 187). Considerandola come composta di alessandrini
la desinenza di tutti i versi è -ala, ada. Non manca per altro qualche irregolarità,
di cui si vorrebbe qui tentare la spiegazione, se non stimassimo più opportuno con
tinuar questa nota coll’indicazione delle poesie dei secoli XIII o XIV a strofe mono-
ritmiche. Queste strofe sono tutte quadernari, tranne alcune dei Documenti d'amore
di F. da Barberino, che sono di tre versi di varia lunghezza. Sono dunque a qua
dernari monoritmici le seguenti composizioni (si intenda che 1 versi sono alessandrini
quando non è altrimenti indicato): Le poesie di Bonvesin da Riva edite dal BeMier
(Monalsbericldc der k. preuss. Akademie der IVisscnschaf leu zu Berlin ; unno 1850 o 1851)
c, pure di Bonvesin, Il tractato dei mesi edito dal Lidforss, Bologna, Romagnoli, 1872,
Scelta ecc. disp. 137; le poesie designate dal Musbafia nei Monumenti colle lettere
A, B, E ( endecasillabi ) , C ( v. 365-96 ) e la Leggenda di S. Caterina dal v. 1184 alla fino
(ma anche i primi emistichi rimano fra loro e inoltre la rima finale di una strofa
serve, come di rima della cesura della strofa seguente); Una poesia religiosa del
scc. XIII pubblicata da T. Casini a p. 123-30 del Serto di olezzanti fiori ecc. (a cura
di F. Zambrini), Imola, Galeati, 1882; i Proverbia qua'. dicuntur super natura femina-
rum, di cui finora si conoscono soltanto i pochi versi stampati dal Mussafia (Jahr-
bnelt far rom. Lit. Vili, 211 ), ma che, come gli altri componimenti del cod. Saibante,
sarà tutto intero dato fuori dal Tobler ; la 65n fra le poesie di Jacopone da Todi edito
dal Tbesatti ( Venezia, Misserini, 1617 ) ; la LXXII fra le Rime Genovesi ( p. 252 ; i versi
sono ottonari); la seconda delle Due Laudi ad onore di S. Geininiano ecc.pubbl, nel
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Il verso, che giova misurare alla francese, è l’alessan
drino di dodici sillabe. L’elisione e l’iato tanto nelle sin
gole voci quanto tra due parole sono usati con libertà, ri
cevendo norma in generale soltanto dalla misura del verso.
Come legge fìssa si può considerar questa: quando il primo
emistichio termina e il secondo principia per vocale, essa
non si elide. Vuoisi anche notare come in U l’iato sia più
d’una volta tolto mutando e in ed (nella scrittura anche et)
a in ad.

Inutile dire che parecchi versi di U e molti più di M,
specialmente fra gli interpolati, o oltrepassano la normale
misura o non la raggiungono. A questi difetti legittima-
mente si ripara nel testo critico; ma rimane qualche dub
bio. Il secondo emistichio del v. 68 e il primo del v. 201
hanno nei codici due sillabe di più ; in tutti due c’ è il nome
Jesu Cristo. Potrebbero essere stati ipercatalettici anche nel
testo originale? (cfr. Cat. 22). Il secondo emistichio del
v. 198 è tale : « che da cinco parte avea » ; devesi leggere
che-d o cwf? Il genere della poesia e del metro richiede
rebbe soltanto l’assonanza, ma anche la rima perfetta è lar
gamente rappresentata e i casi d’assonanza sono molto sem
plici. Assuonano: I, due parole nelle quali c’è uguaglianza
della vocale tonica e dell’ atona finale, ma in una di esse c’ è
fra le due vocali una consonante che manca nell’ altra (p. es.
v. 39-40 ligao; lato; v. 94-95 drapo; costao); II, e : i (v. 70-74 -
metea : via : corea : Maria)-, III, è diversa la consonante che
segue alla vocal tonica (un solo esempio (v. 198-99) angu
stiar : carnai). Notevole la consonanza morirò : ferro (186-87).
Il verso 209 termina in -è e con esso si chiude una serie che
corre tutta su -ù. L’anormalità sarebbe grande se realmente
esistesse. Ma invece di sepcTi, probabilmente si sarà pro-

Messaggero di Modena, 9 febbrajo 1857 ; La leggenda dei tre morti c dei ire citi edita dal
Monaci ( Giornale di filai. rom. toni I, p. 213); i due poemi delle cose dell' Aquila scritti
nel sec. XIV da Buccio di Banallo da l’oppeto c dal figliuol suo Antonio di San Vit
torino, sebbene l’ultimo sia irregolare nella versificazione ( pubbl. dal Mvkatohi nelle
Antiq. Hai. medii eici, VI, 533 e segg.).
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nunciato scpelù, che è forma possibile (cfr. scntù = sentì
sentito eco.), quantunque a dir vero non si possa documen
tare (1).

Qui altro non accade di notare se non che i primi emi
stichi dei versi consecutivi (180), (181), (182) rimano fra loro
e così pure i due emistichi del v. (200).

IV

L’ETÀ E L’AUTORE

Il prof. Carlo Cipolla pubblicando, non è molto, una
Lauda spirituale in volgare veronese (2) di su un codice che
egli per ragioni paleografiche assegnò indubbiamente alla
metà circa del sec. XIII, notava la molta rassomiglianza
della lingua di questa lauda con quella del codice marciano
e credette con ciò precisata l’epoca già incerta delle poesie
contenute in questo codice. Ora la conclusione a cui ci con
dusse il confronto delle due redazioni del. nostro poemetto
conferma l’opinione del prof. Cipolla. Di fatti se il co
dice marciano, che potrebbe anche appartenere al sec. XIII
e che è una larga raccolta di poesie sacre fatta in generale
con cura, contiene di una di queste poesie un rifacimento

-scorretto, vuol dire che un certo tempo deve esser trascorso
tra la composizione del testo primitivo e l’anno in cui fu
scritto il codice. E ammettendo questo intervallo, ci spie
ghiamo benissimo le alterazioni a cui nella lingua anda
rono soggette le poesie, alterazioni che per ciò che riguarda
il nostro componimento facemmo rilevare nelle Annotazioni
dialettologiche (3). Il poemetto è adespoto in tutti due i co-

(1) Essa per altro è stata congetturata anche dal Mussafia che nella Leggenda
di S. Caterina trovò due volte sepelì in rima con voci desinenti in -à (cfr. Cat. 23).

(2) Indietro citata a pag.
(3) So dunque il nostro testo risalo alia metà circa del sec. XIII, soltanto il poe

metto del Barsegapè (che è del 1264, so non del 1274 come vorrebbe il•Blondclll),
fra i componimenti sulla Passione potrebbe gareggiare con ceso in antichità.
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dici, ma apparterrà assai probabilmente ad un uomo di chiesa,
il quale potrebbe essere, come congetturò il Mussafia (Mon.
118), fra Giacomino.

V

METODO DELL’ EDIZIONE

Il metodo da tenere nella pubblicazione del poemetto è
indicato dalla conclusione a cui ci condusse il confronto delle
due redazioni nelle quali esso ci pervenne (v. p. 215). Si
è visto cioè come il codice udinese conservi il testo primi
tivo quasi nella sua sostanziale integrità, ma non nella sua
originaria forma, la quale fu il dialetto veronese, in cui
ci giunse la redazione del codice marciano. Noi dunque
dovremo prima riparare per quanto è possibile ai difetti di
sostanza del testo udinese e quindi ritradurre in veronese
questo testo, indicando le incertezze che possano rimanere sì
rispetto alla sostanza e sì rispetto alla forma.

Il nuovo testo che così otterremo, se non sarà in tutto ■
e per tutto eguale a quello originario, ne differirà certo
pochissimo e noi saremo anche in grado di conoscere in
quali luoghi la lezione sia dubbia.

Consideriamo prima i versi che sono comuni alle due
■redazioni. Si è già indietro dimostrato siccome là dove in
questi sieno differenze sostanziali, sia in generale da prefe
rire la lezione del codice udinese (v. pag. 216); ma si sono
anche notati alcuni luoghi dove è manifesto che la lezione
di questo codice è guasta ed è invece buona quella del
marciano (v. pag. 220). Qui abbasso indichiamo tutti gli
altri (1).

(1) Esclusivamente por il metro si devono ammettere queste lezioni di AI: v. 12
no poeta (U no la potlea)-, 17 mena (U mentirà); 231 reietti (U reiterata) ; 233 slran-
gossà (U Irangosata); 40 dinanzi a pensai clic corrisponde a Pensale di U si devo met
tere Or che si logge in AI. Per il senso poi c talvolta insieme anche per il metro
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Alcune volte poi né il senso, né il metro, né alcun’ altra
vera ragione sta a favore piuttosto dell’una che dell’altra
lezione. In tal caso quale delle due sarà da preferire ? Con
siderata la buona conservazione generale del testo udinese
e le alterazioni e i guasti del marciano, è probabile che nei
casi testé accennati le lezioni del cod. udinese sieno le ori
ginarie; probabile, abbiamo detto, e quindi le ammettiamo
nel testo critico, ma non assolutamente certo e quindi le
raccogliamo qui abbasso in nota (1).

I versi che si trovano soltanto nel codice udinese non
sembrano avere sostanziali, difetti.

Reintegrata così nel miglior modo possibile la sostanza
del testo, nel restituirlo alla sua primitiva forma siamo pro
ceduti in tal guisa. Delle parole che sono comuni alle due
redazioni ammettemmo nel testo critico la forma in cui si
presentano nel codice marciano, meno nei pochi casi dove,
come si è mostrato nelle Annotazioni dialettologiche, questo
andò soggetto a toscaneggiamento, e meno dove, che è caso

si devono accettare questo lezioni di 31 : v. -13 « quanto piu lo balta c fasta muor re
mar s (U « Quanto illi pitti cl baita et elio no fasta remore ») ; v. 45 e li re'scgnor (U
c li se re segnare); CO vostro re (U nostro re); 150 « Kc axe cuin fclgè da cu bcraura ».
( 31 « Kcl l viti li veti asci cum fcl cn becadura «); 220 tutol corp (U tuit lo corp); 228
stretamentre lo braca (U strclamcntrc braga).

(1) v. 20 U Et infra lor 31 entro le soe; 23 U decitalo 31 lo deceva ; 26 U core31 co;
27 U E drc la gena cassette 31 drc la gena sin ca; 50 U E tuli 31 c tugi ; 51 U no
arem ititi ititi re 31 nui n’accin altro re; 52 U goc Cesar de Roma 31 goc de Roma ri
sarò; 52 U che de luti è segnar 31 eh’ è sovra itti maor; 55 U gite coli cui ke sia 31 cimi
voli ini kt la sia (l’emistichio secondo 31 cresce di una sillaba, ma potrebbe forse
essersi pronunciato k-la invece di kc la); GO U « Qttc colè coi segnare ke del nastrare
sia » 31 < Qttc coli cui che fuga del rostro re messiti k; 77 U bailia 31 baita; 81 U for
temente 31 a alla ras; 87 U li gitici ordenea 31 li guci lo detta; 88 U Pcrk’el tra inni
alto 31 pergò eh’cl era allo; 94 U Tato nudo era cl signor 31 hit tra nuo lo segnar; 96
U o’ inclinar lo capo 31 o’ cl reelinaso l caco; 99 U cianiti 31 diso; 102 U si direni de
eoa mare 31 digtn de la soa mare; 106 U ter de mi le reclina; 31 enters de mi declina;
108 U conpagnon 31 conpugnia; 114 U Ideo no vaio altro miga 31 altro no giure miga;
228 U se tu me tasi 31 siti no ni"aie (sin di 31 potrebbe naturalmente scomporsi in
se fu); 123 U de plurar 31 del plttrar; 130 U mia mare 31 mare mia; 133 U fin kc l’è
tu sei montada 31 enfili che tu cel monti; 153 U kc l fi so fai no dura 31 lo so color no
dura; 170 U lesti- che se nomea 31 kc Cristo se nomiti; 176 U c li soi lo replura Mela
mare lo plura; 186 U f.a mare gitanti et vii 31 (fiondo la mure li cito; 200 U dot 31 miti;
217 U Itoli n’à gran dolor 31 molto gc dol lo coro; 223 U la nostra dona 31 madami man. 
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più frequente, il metro richieda che quella forma si-modi
fichi. Alcune volte la forma modificata, cioè la forma giu
sta, si ritrova già nel codice udinese. Le parole e i versi
propri soltanto di quest’ ultimo codice si traducono, ove ab
bisogni, in veronese secondo la generale notizia che si ha
di quell’ antico dialetto (1).

Dopo il testo critico si stampano i versi che dimostrammo
essere stati aggiunti nella redazione del codice marciano.
Questi sono così numerati che ciascun verso isolato o il primo
di ciascun gruppo porta lo stesso numero che avrebbe se si
incorporasse nel testo critico, in cui con un segno convenzio
nale sono notati tutti i luoghi e in ogni luogo il numero dei
versi interpolati. Essi sono trascritti tali e quali sono nel
codice (si sciolgono soltanto per maggior comodità nella let
tura i pochi nessi e le abbreviature) e secondo la speciale
grafia dei due codici si dànno anche le varianti del testo cri
tico, omettendo fra esse soltanto quelle delle quali non c’è
alcun dubbio che non sieno puramente grafiche. Ma poiché
il valore delle notazioni degli antichi testi dell’Alta Italia
si può dire ormai determinato con sufficente precisione, ci
parve lecito tentar di uniformare nel testo critico la grafia
oscillante dei due codici e di valerci per essa fin dove è pos
sibile dei segni della comune ortografia letteraria italiana.
Ai quali segni ci parve bastasse aggiungere il solo g a rap
presentare la sibilante continua sorda iniziale e tra vocali, nel
primo caso quando abbia altra base etimologica dallo s latino
e nell’altro quando, oltre che ad ss, non corrisponda nean
che a se. Per le poche notazioni che sono o ci sembrarono
incerte, mantenemmo inalterata la grafia del codice marciano.

Quasi superfluo dire che si è provveduto razionalmente
all’interpunzione (2) e si sono poste le maiuscole ai nomi

(1) V. per es. 8 M si reno U si rrn; 21 M magnata U mamlegara ; 84 AI sorta V sor ; 89
AI sul U rii lo; 89 AI or è lo legno U Or è l lee,no; 116 AI sia misera U questa misera;
115 o 199 AI qui aloga U Q itilo ; 186 AI suscitata U suscilea; 195 AI rcleta U reietta eco.

(2) Dinanzi all* articolo enclitico, che si appoggi non allo preposizioni (nel qual
caso si unisco con esse), ma a qualche altra parto del discorso, continuiamo a met
tere secondo l’uso comune V apostrofo, il qualc.sarà segno di enclisi c non di aferesi,
come in passato erroneamente crcdcvasi.

Studj ili Jlhitotiia romanza, 10
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propri. Credemmo anche opportuno di staccare l’una dal
l’altra le serie che nei codici sono tutte di seguito senza
verun intervallo.

La + nell’apparato delle varianti indica che quel dato
verso, al cui luogo essa è posta, manca nel ms. (1)

La —, che nell’apparato delle varianti e nei versi in
terpolati separa talvolta gli emistichi, indica che questi nel
codice sono scritti su due linee come due versi distinti.
Quando nell’ apparato delle varianti si indica che il numero
di un verso è uguale a quello del verso seguente e viceversa,
vuol dire che l’ordine dei due versi secondo la prima nu
merazione è quello giusto del codice udinese, l’altro quello
invertito del codice marciano. In corsivo sono scritte le
parole che mancano nei codici e sono introdotte nel testo
per congettura.

(1) È omesso questo segno per i versi consecutivi 244-77, che mancano in 31.



LA PASSIONE E ItiSURltEZIONE 243

TESTO

Audi, bona zent, questa mia rason

col cor e cum la ment e cum la entensì'on,
la qual no è parabole, né fiabe, né canson
anse de Jesù Cristo la vera passion
trata for de Vangeli, de libri e de sermon.
E1 era re de gloria e de su F alto tron
vesando la zent tuta aver perdi^Yon
si ven de <jel en tera a dar salva^Yon
ai justi dar la grafia ai pecaor perdon.
Li zuei per envilia si ghe trova cason
e pensa per pecunia de farne traTson ;
per si far no poeva, ch’i no savea com,
col traYtor convénese Juda so conpagnon,
trenta dinar reQévene per far la traYson
e conplila quel misero ch’andà en perdiqion.

Lo Segnor dui dissipuli a Jerusalem mandava,

si ven en la <jità e la <jena prestava

M U

8 si veno per darge
9 a li dar grada a li A a pecator

1 Audite gente .raxono
2 con lo core mento mente cntendono
3 lo qualo parole de ne de non e fable
4 verasia passione
5 trata do vangeli o do Trata fora de Vangolij
6 4" altro
7 sento aver Velante la gente

10 Li sudei per invidia si li
11 do far la
12 chi corno no la podea ke non cum
13 al traitor de inda si sa conpagnon
14 trenta dinari recevo
13 cum plaxo a quel anse

dener
in

16 c lo manda
17 igi vono esisa presta ven
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e lo Segnor dre’ igi en la cita entrava
c cum la soa conpagna a la mensa penava
e ’ntro lo soe parabole de questo dol parlava,
e dis che un di dissipuli che cum lui mandegava
quel che cn la scucia cum luì man locava
dovevate tralro nè no je perdonava.
E Juda traltor col bocum ch’cl pijava
te pessimo diavolo cn lo ventro gh’entrava,
ciò enfia so cor questo malo pensava
c die’ la cena vassene e la traìson tratava
e torna a te Segnor cum quigi ch’el menava
e basa Jesù Cristo e li altri Io pijava.

Or si è l’ore de gloria per liaison pijao

e a guisa d’un laron temi e religao
a Ana enprima mentre el fo apresentao
e a Pilato zuso a zuigar fo dao ;
de falsi testamuni el fo fori acusao;
de sciali e de goltade feramen l’à pijao,
coverto de una cossa dai servi fo belilo

18 entra
19 sentrava
20 parole
21 e diso che un di discipuli cum lui

mangnava
22=23 quel che cum lui en la scucia

mangnava
23=22 Io doveva
24 cum lo
25
26 e elo co mal
27 dre senva
28 al segnor
29 4-
30
31 batu e ligao
32 o a ana
33 ^uco
34
35 o de grand gaotao Torto fo sgaotc^ao
M da li

poi lor c la
E con
Et enfra lor parabole de de
che un deli discipli he con

scudela

trairc ne no li
Al inda trai toro col bocon k cl pii ava

diabolo in lo ventro li intrava
infra so coro do questo mai

E poi la
quelli

Oro

Ad
Et
Da

piato
tenut o religato

primamentro ciò fo presentato
vudeso azudogar fo dato.

testimonij cl fo fort acusato
piato

befato

m
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e per dcrislon de spine encoronao;
le veste ghe trauma e poi si l’à ligao
apres de una colona e li felon lo bato.

Or pensai, bona zent, le pene che 1 Segnor ao

porta e soferì per nuT pecaor,
ch’el se lassava batro e far gran descnor;
quanto più lo batea e fasea maor remor
piu avea paqìensia lo bon perdonaor.
Or s’auna 1 pòvolo e li rei’ segnor 45
e coro a lo palagio li grandi e li menor;
Pilato el mena fora batù denanso lor
encoronao de spine cum fos un malfator;
eco lo vostro re, disea Pilato a lor,
e luti ghe respondo: no è 1 nostro segnor, so
no avem nui nul re se no l’enperaor,
coò Qesar de Roma, che de tu ti è segnor.
Tuto clamava el pòvolo enlor sensa tenor:
sia metù en la eros questo gran traltor.

37 lo encoronao coronato
38 gcn tremila Do vesto litramnda cnm la bon ligato
39 apresso una batu fo o scovao
•10 la pena cbcl porta Pensate zento segnorc
41 c quel che soferì Portava c sofria per li peccatore
42 el grand batero grande sonoro
43 Quanto illi pini el batea et elio no fasea

remore
44 perdonaoro
45 or li povoli so aduna c li so ro segnoro
4G menori E coro al grand
47 clavanto Pilnt menava loro
48 Incoronai fosse mattatore
49 vostro dco • loro
50 o igi ge respond non E tuti li respondo non segnorc
51 nul navoni altro ro emporatorc
52 eoo do rema casaro elio sovra tui

maor
segnoro

63 -f- cnlo tenore
54 lar traltor Sea in la eroso traditore
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P ilato ghe respond: che voli vu che sia?
el ven la vostra Pasqua e tosto aprossimia,
e è de vostra usansa eh’un presoner ve dia;
voli vui Barabam o ’l vostro re messia ?
e tuti ghe respond che Barabam volea.
Che voli vui, segnor, che del vostro re sia?
ché en lui cason alguna no ò trovada miga ;
e tuti ghe respond: crucifìa crucifia
e s-tu questo no fai, za no sera’ tu miga
del to segnor amigo, che fresar se nomia.
Pilato vi el remor che ’l povolo fasea
e temese de Qesaro che avea la segnoria
e ven a lo palagio; per tribunal sedea,
crucificar al povolo Jesù Cristo si zuighea;
cum el fo zuigà li zuei lo tolea,
lo legno de la eros adesso ghe metea,
a guisa d’un laron lo mena per la via,

’la zento de la tera tuta dreo ghe corea.
A tanto le novele ven a santa Maria
ch’era en Jerusalemo cum la soa compagnia;

60

05

55=56 cum voli vui ke la sia
56=55 nostra
57 el nostra
58 ocl
59 igi
60 quo voli vui che fa$a del vostro ro

messia
61 -p
62 tuti
63 e se
64
65
66
67
68 ?uiga
09
70 e Io sogno io meteva
71
72
73
74 cheta Hrsm cum la soa

li responde
Eco pasca prosimea
Et o dia
Volevo baraban

li responde
Quo volo voi segnore nostro

non ai trovada mia
E tuti li respondo mol crufica
E se tu non fai mia

noma
Pilat ol di Io remor
E temolo por
E vene in palacio sedea

cristo fudrgca
cudcgato li ?udci
crox li

La conte tera dreo licuroa

in



75

7G

77
78
79
80
81
82
83
84
85
8G
87

88
89
90
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7a
(•

80
(■0

85

90

da

sovra mi

Sente el vedca

eroso

forte so smerla
senon fos laida

e qnialoga fola en.pe desro morta
de doli a
ko noera viva ne morta qnand ella
fo vegnua

■quilò fu la raina pres moria de dolia;
.né ben viva né morta quant eia po vegnia
’e vito lo Segnor che li falsi bailia
.e ì legno de la eros che portar ghe fasea ;
lo cor de la raì'na sì torlo se smaria
'che ben seraf casua se no fosso l’aia.
-L’altre soe conpagnesse forte mentre planzea,
sovra tute le altre Madalena Maria.
Lo Segnor se revolse a le done e disea:
Jerusalem fijole, sor mi no planzì miga,
ma sovra vui mìeseme planzì vostra dolia.
A tant al moni Calvario lo Segnor condusea
en qual crucificarlo li zuei ordenea,
perdi’el era tant alto che la zent el veea.

Or è ’l legno de la eros en lo monto ficao

e Jesù Cristo apres da li zuei menao ;

desea
non plance mia

Acato
?ndci menato

si
scria cazutaseravo morta sci no fo

c lo altro a alta vos
maria madalena

sor mio
meesme plance

(en lo qua cruciflcai li enei
lo dovoa
per?o cheterà alto o che
li suol lo vccva

Oro lo legno sul
apres li enei lamenato

falsi lo batea E vote lo segnore ki
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Ligi prendo lo Segnor c en alto l’à levao;
en li pei e en le mane quatto loghi à forao
de duri feri aguj di qual el fi cloao ;
luto nuo era 1 Segnor se no un pitjol drapo
che lo covria un poco de soto del costao
e no avea miga là o’ inclinar el cavo.

Dui laron apres lui era crucificà,

lo senistro perì e 1 destro Co salva.
perdi’el clamà soa colpa Jesù ghe perdona
e entel paraTso con sego l’à mena.

Ora lassem de Cristo che ’n la erose pendea,

"si digen de soa mare dona santa Maria
-eh’ era entel pòvolo e questo dol veea ;
tanti era li dolor che la dona sentia
che non poea parlar, ma a forsa disea :
fijol me’dolcissimo ver de mi te reclina,
entendi le parabole che diso sta tapina ;

100

91
92=

sila levato
kc en li pei en le mane

| en quatro logi era forao
| de duri feri cagni onde-

Ili prende lo segnore in alto la levato
Li pei e lo

( seguono '
l al r. 130 | agudi riandato

93 ) 1\ lera encloao
91 1 Seguono tut era nuo lo segnor nudo
95 ? ni r. 90 ì tei covriva costato in poco dal costato
9G [segue al (95)] oel reelinaso E non mia lo capo
97 laroni apicai laroni crucificato
98 lo sinistro fo peri elo salvato
99 pcrchel diso li perdona la perdonato

100 entel Et entrai paradisso consi la menato
101 or laxemo quand en la eros onice

stava 1

102 digen de la soa mare che tant an- Si di rem
gustiava

103 z veeva enlo vedrà
101 sentiva tant tenia
105 poeva cum for<;a podea desia
106 dulcisimo onvcra de mi declina fiolo mio
107 ste parole he dis questa taupina
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e’ no ò altro pare, né compagnou, né gufa,
né fraèl né parent, né persona che sia
che me dì’a consejo né confort, né afa;
me’ fi, se tu me lasse e’ romarù caliva,
no avrò che me legna, e’ andarò ravia;
pensa de mi, fijolo, trame de questa briga,
fame morir con tego eh’ e’ no vojo altro miga ;

fijolo meo dolcissimo, or me degna ascoltar,
che devia questa misera, dolso fìjol me’, far?
eh’ e’ no ò cà nè telo o’ me possa albergar ;
me’ fi, se tu me lasse, convenme mendigar,
eonsejame me misera e duro no me star,
ché’l bon fìjol de’senpre soa mare consolar,
né no lassar la misera se la poi conportar;
faime morir con tego eh’ en cò me poi aiar.
Da l’una pari la dona no fina de plurar
e san Zuano da l’altra no cessa sospirar.

A tant Jesù Cristo vers la mare guarda
c pietà de le’ enfra son cor pijà

108 ne conpagnia ne guia Eo non ai vida
109 cliel sia parente
110 che ine dia confort ne conscio anima

mia aida
111 stu lasi co remeguerai
112 Non avrai eo andarsi
113 fiolo traimo
114 altro no quere miga Tai me conti co non
115 fliol meo dulcisimo Fiolo mio dulcisimo degnai ascoltare
116 sta misera Rarissimo meo far
117 o no oc non ai
118 meli stu nomato que devroe far lasi
119 +
120 cho 1 conseiar Kc bon
121 no me laxar fiiol stu me voi confortar
122 che do 90 me poi consolar faimo conti
123 del plurar
124 cessa de (.nano mitra non sospirar
125 a tanto verso vardava
126 gran pietà so lei infra pi lava
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rv cum poche parole Cristo la consola:
Loco lo lo lljolo, femena bencnà,

e guarda enver Zuan e de leghe parla:
“eco la mia mare, a ti l’ò zuegà,
—ahi do le’ gran cura che ramenga no va’,
_e san Zuan voluntera per la man la pijà

o leghe gran onor fin ch’el’ è en cel monta;
or si è eia cum Cristo raina encoronà.

130

tJ esù era en la eros molt fort angustino
["“del sango che gh’ensiva era debilitao

‘ L_e dis a alta vos eh’ el è molt asseao
e li zuei ben tosto re’ bevro gh’à prestao
fel amaro e aseo igi gh’ à destenprao,
en una grossa sponza questo bevro à pijao;
ligai en una cana; a Jesù Cristo l'à dao.
Jesù cum sentì lo bevro e si 1’ à refuao
e dis a alta vos : or est’ el consumao ;
la mare lo reguarda e dura mentre se bato.

uo

127 e de consolava
123 4- benenada
123 vera san stiano parlava ?an lei li parlava
130 mare mia | [2° emistichio del

r. che segue al (134)] cati la cudegada
131 [/." emistichio del v. che segue al (131)] |

kela ramenga no va Aras de lei remenga no vada
152 e san stiano volentera la piiava ?an per mane la piiada
133 grand enfln che encel monta E fejc montada
134 De lae
135 e molt fort angustiava croxc angustiato
135 Dal sangue kelinsia ora debilitato
137 e dino kelera ad voxe astato
13% li $nei reo bevere liapresentato
133 fel fort cum asedo illi adestenprato
140 in bevere a piiato
141 a lesti la mandao la dato
142 irriti lo sciiti lo bevro refuao lesu cum senti lo bevere siila refutato
143 r> ditto or sunto ad voxe consumato
ìli l.i mare «piami lo ve dura mentre lo regarda c duramente
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Cenilo planz la raì'na e fera mentre plura ua

e mollo se guaimenla de sì forta ventura
eh’ eia sa vera mentre che ogna creatura
dal Segnor era fata bona en soa natura,
ino’ je ven el contrario e si è fata dura
che aseo cum fel ghe dà en bevaura; 150
perso n’è meraveja se la dona lo plura
eh’ eia ve’ la soa fatja eh’ a poc a poc se scura ;
per la mort che gh’ è pres lo so color no dura.
Qerca 1’ ora de sesta tuto lo Sol se scura ;
de qui a l’ora de nona le tenebrìe dura; ita

eterea l’ora de nona Jesù pres a clamar :
Ely, Ely, Ely, domenedeo bon pare,
perché m’abandonassi en questo grando a far?
e mua lo color e 1 cò pres a clinar;
fora se n’enso 1 spirito, ch’el no ghe po piu star. ico
De grando teremoto la tera pres tremar
li sassi cum le pre’ fendro e trabucar
lo vel del tenplo luto se fendo, co me par;

1-45 quiloga plance
146
147
148 dal fliol
149 mo go ccgc facta
150
151 mare
152
153 che ge daprcs
154 so scura
155 de il S.° emistichio}
156 [ihuhcu il 7.° emistichio} clamare
157
158 grand
159 loco go pria a tremare
ICO li sasi cum le prò. Fora enxo lo

spirito kel nogo po piu stare.
1C1 di grandi toramoti tremare
102 trabucaro
163 pare

raina feramentre
E molt se vaimenta

veramente

a contraria e si e
Kel vin li ven aset cum fel en bevadura
Pero noe maraveia

ke lapressa par kel fi so fat non dura
Circa bora tutol

a bora
Circa bora clamare
Hely Hely domenedio

me bandonassi in afare
E muta lo colore el capo clinare

esc che no ge po pini stare

tremare
con le pere fendere trabucarc

tuto fondu pare
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li mori dì molimenti pres a resussitar
e Io zuco Qenturio a alta vos clamar;
quest’era vera mentre fijol do l’alto pare,
che queste meraveje mel par annunsì'ar.

Lo corpo de lesù enfela eros pendea

Pilato en tre lingue una carta scrivea:
« Quest è re dì zuei lesù che se nonna »
e questo sovrascrito sovra ’l co ghe metea.
Multi che savea letre questo scrito lesea
e multi dì zuei a Pilato disea:
no scrivro nostro re, ma che re se fasea;

““Pilato ghe respondo : quel eh’ è scrii scrito sia.

'Or è lo Segnor morto e li soi lo replura ;

losep d’Aramatla no po piu né no dura
eh’ el no va’ a Pilato perso eh’ el se segura
e domanda lo corpo a metro en sepultura
e el ghe l’à donao ch’el no à molto cura.
El tolo Nicodemo om de bona figura

ITO

175

180

164 li morti cometica resuscitare
165 clamare
ICO questo sio
1G7 queste mepar annunciare
1GS de xpo
1G9 pilato cu una tavola scrivea
170 kccristo se
171
172 +
173 do li quei
174
175 c pilato scripto scrito sia
176 e la mare lo pinta
177 de baramatia
178 sa segura
179 cn lo sepolcro
160 c si
181 c tei nicodemo homo

E li mort do monumenti resuscitare
cudco ad vose damare

veramente
annunciare

croxe
in

de li cudei nomea
lo capo li

E multi fudei
Non scrivere mai

li responde sea

non piu
no vada pero

metcr in
Et donato che non

con si hon
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185
180
187
188

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
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—e vcno a lesù Cristo o’ li soi lo replura.

-Nìcodemo e losep a lesù Crist vegnia

enstrument e martegi con sé entrambi dusea
che descloar lo corpo zó de la eros volea.
La mare quand li vito (quasi morta zasea),
su se leva en pei e de morto sussitea;
un di li cloi d-la man cum la forves trasea,
l’altro che no casisso lo corpo retegnia ;
su se leva a alto dona santa Maria
e lo bratto de Cristo e ’l cavo che pendea
quant eia po la dona sovra’l peit sei trasea;
a tant lo descloava e en tera lo metea
e la soa dolse mare sovra lui strangossea ;
quand el’è revegnua za no se relevea,
lo so fijol carissimo quant eia po planzea ;
la boca e ’l vis strabasaghe e no cessava miga
c tjercaghe le plaghe che da cinco parte avea ;

l—quilò se renovava tuta la soa dolfa,
I—no poca star de planzer che questo dol veea

1 90

200

0 li
cristo vegniva

o tenaio c martegi con sego adusca

quando la mare li vito clic si cum
suscitava

un deli cloi con la man-con la to-
nnia fora traseva
o kel altro no rctegniva

levava madona
el braco sulcavo go metea

sovra preso se traeva

strangosava
ella eregnuta relova

cessa

quialoga
no no poeva mal vedea

E ven
cristo venia

martelli con si entrambi dusia
Kc dcsclaudar lo corpo do la croxo volea

quando ol vit
da morto

Un dili Claudi tracia

E laltro dio non cadisso retcnia
ad alto

Vaiant capo pendi a
desolava o intcral metia

trangosia
revenuta

qnan
trabasali mia

• » . . e le v part avia

Non podca star de planccre vedrà
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203
204
205
206
207
208

209
210
211
212

213
211
215
216
217
218
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—là o’ lesti de gloria omo morto zasea.

—JN^codemo e losep à zó ’l corpo tolù
e la soa dolse mare strangossava ensù,
tuli quanti la ve’ da dolor è movù ;
eia no se releva de zaser longa lu;
igi ghe dis: madona, mo’ ve levali su
che no se des, madona, che’l corpo stia qui piu;
el è qui un molimento novo apres de nu,
nu ’l volem là portar eh’ el sia sepelì.

La dona ghe respond e plorando ghe dis: sto

Abia’ misericordia de mi, segnor amis,
che qui è lo mio fijo mala mentre alcis
lassaimeghe basar la boca, li odi e’l vis
che 1 me cor se-n confort eh’è de dolor devis;
e igi ghe respond: <jò è ver che tu dis, 215

—che lesù Cristo è morto e trai e conquis;
—molto n’à gran dolor luti li toi amis;
—a forsa de la dona i l’à levà assis ;

cristo hom
losep ?o lo corpo tolleva

sovra ge strangoxea
e tuti ve gran dolor demenava
+
i ge mo sn sic levaa

[4Y<7t:e al (206)]
chel e qui un monimento novo apres
de nui trova
nni lo sepelli el sia

piantando go disea
Abiac amisi
belle quialoga morto-me fiiolo e ma-
la mentre alcis

se dolor c
et igi ver che vul.

morto o da li <;uci trai
molto ge dol Io coro e a tuti li nostri

ilio leva asi

cristo hou

trangosada
la veto

levare

monumento

Nu volem portar
li responde 0 plurando li

ocis

Laxameli ogli

Et illi li responde
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lo sudario gh’ envolse cerca lo cavo e ì vis
’e d’una bianca stola tuit lo corp ghe covris;
.portai al molimento e dentro l’à aquis
e sera ’l molimento e a la dona dis : 

220

dolse la nostra dona, en pei mo’ ve leva’
e lassae star lo planzer e andemo en <jità
e eia ghe respond: un poco me lassa’
planzer lo meo fijolo che qui è sotorà,
e venno al molimento e sovra se zeta;

, [“"per longo e per traverso stretamentre ’l braqà ;
H-no la po consolar persona che sia là

ne an’ messier san Zuano quelu’ che ’n cura l’à,
ma el se-n ven a le’ e su la relevà,
eia no po su star, mai cair se lassà,
e per plusor fiae de dolor strangossà;
le soe seror l’afa e si la confortà;
entraghe sol le brace e sostegnando la va,
eia è mesa morta e de plurar no sta;

I-le done quas a forsa condusola en qità.
I—e tuli va planzando quelor che con le’ va.

230

235

219 lo sudario de cristo gh’envolse la li volse lo capo
boca i ocli o ’l vis

220 tutol corpo ge covri li
221 [sff/uc ni 218] e molto tosto gel mis monumento
•222 serra lo monumento et
223
224

dolse madona mare en pe or ve levai
citae Elassai in citai

225 laxae Ella li responde
22C scterac mio
227 E ven monumento Sita
228 da longo c da lo brasa stretamentre brasa
229
230 quelli! la a ne meser san suane
231 ma si vou a le su la lei rei levava
232 po plui star so cadir
233 ilado da trangosava
234 ma le soc seroro sillaia Le soi aida
235 soto li brasi e confortando Intrage
23G
237 quasi eondus la in la
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Plurando eia se-n ven fora per la (jilà
e san Zuano so nevo si la condus a cà
e piu de la soa mare tutesore l’amà
e teghe grand onor fin ch’eia en <jel monta;
mo’ si è eia raYna e a gran poestà.

ilo

Curisto en mollmente sepelì romagnia;

la mare e soa conpagna en la qita vegnia 215
l’altro di presta mentre. Madalena Maria
le altre doe Marie con sego ola tolea,
unguenti preclusi prestando conparea,
che le plaghe de Cristo cum quii unzer volea;
e en la noit de Pasqua enanso che dì sia sso
vegnand al molimento enfra de sé disea:
chi srà che quela prea da 1’us ne toja via?
E guardand vito un agnolo ch’ai moliment sedea.
Eie avo grand paura de la lus ch’el rcndea;
l’agnol dis a le done : no ve temi vu miga, ass -
lesù che vu querì, lo qual qui mori zasea,
el è resussitao e è andato via ;

238=239 quigi che cum ella va
239=238 piantando ella ven
240 san
241 4-
242 enfi» Itela monta cncel edequi transa
243 mosi ella la sn raina e gran
244
245
24G
247
248
249
250
251
252
253

254
255
25(5

plangando
sen vene

E san stiano sen vene in ca

E fono grand honorc in
Rolla 0 raina e a grand
Cristo in molumcnto

in
prestamente

con si

reiuania
venia

preciosi
con quel

Et en
Vcgnad al molumcnto infra de si desea
Ki sera Ki sera clic quella pera tova
E vardant vlt un angelo hai monumcut
sedia
Elle ave da la remila
L’angelo vo mia

chcri sosia
rcHiiscitado et c
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diri a li dissipali eh’ i va’ in Galilea,
igi lo vera si corno iloga ghe disea.
Le dono se revolse e endreo vegnia, 200
Madalena de fora del moliment planzea,
guarda fora per l’orto e un omo veea,
che fosso l’ortolan vera mentre creea
e corando a lui en plorando disea:
messer, s-tu tollis Cristo o portassi lo via 203
dime o’ lo metissi eh’ eo veer lo voria.
Quest era lesù Cristo e eia no lo savea
e lo Segnor ghe respos e sì ghe dis: Maria!
Tost eia el cognossé e si ghe respondea :
Bon maistro Segnor! e envers lui se fasea. 270
Lo Segnor ghe respond e planament disea:
no vegnir piu avanti per mi, santa Maria,
ch’eo ancora al pare no ò conplì mea via.
Lo Segnor se n’andà e eia romagnia;
corando eia se-n ven a la soa conpagnia 275
e dis a li dissipuli qò che vesù avea
e de fo gran legrecja e grand gaudio fasea.

Miscr se tu
metis

veramente credta
Disia

discipli
111! lo

portas
veder

et ella nóllo savia
li resposse 0 siili

0 siili respondia
fasta

li responde c planament desia
no venir avant

ilio li desia
et cndrco

plancia
Varda fot per l’orto un hon vedea
Ko fosso

non ai

disellili
remania

SluJJ ili Jllvlou!a romanza, I. 17
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3 (•

E preg quele persone che qui sera letor
e qui che l’audirà li grandi e li menor
che preg santa Maria mare del ciìator
li santi cum le sante martiri e confessor
ch’igi per pìetai faca preg al Segnor
'che perdon a quelui che de quest fo alor
.e diaghe vita eterna en pres de quest lavor. 281

Amen.

Til
278 ke quigi elio de sera lector
279 o quigi che loira li grandi
280 che prego
281 martiri confcsor
282 k’igi per misericordia prego
323 ch’el perdono a nui c a quelui

questo
284 c abia a pres de questo

I

chi preg
Li sant c
kelli

E dcali

grand

martir
preg

fasia

auctor
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VERSI INTERPOLATI

NELLA REDAZIONE DEL CODICE MARCIANO

(73) un om cironeo da la vila vegniva
et igi 1 angaria che la eros tolea
menalo al monteselo che calvario se nomia

(76) ma ben seravo caqua ma le seror l’aia

(78) de fango e de pre molt lo feriva
e coronai de spine e grande befe sen fasea

(81) molto avea grand dolor ne pianger no poeva
e 1 anema e 1 spirito poco men g ensiva
non e meraveia eh altro fiiolo no avea
tanto plance e strangoxa la raina sancta maria
del dol e de le pene che iesu cristo soferiva
che ben parea morta e morir no poeva

(92) e a li pei e a le mane quatro cloi g a Acato
e lo segno de la eros duramentre 1 a encloao

(103) e san (juano apostolo cum la soa conpagnia

(128) a san Quano lo segnor soa mare comandava
a tant iesu cristo vers la mare guarda

(130) a ti la comanda
e voi tu la sosteì

(132) e amala col cor piu de mile fiae
k enfina questo mundo no loe abandona
volunla e del pare ke a lui men va

(176) la mare lo reguardava—dura mentre piangeva
ke da la dextra parte del fìiol staxea
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12 preg quelc persone che qui scià lelor
e qui che l’audirà li grandi e li menor
che preg sanla Maria mare del ciìator
li santi cum le sante martiri e confessor
eh* igi per pietai faca preg al Segnor

‘che perdon a quelui che de quest fo alor 
.e.e diaghe vita eterna en pres de quest lavor.

Amen.

277
278 he quigi che de sera lector
279 c quigi che loira li grandi
280 che prego
281 martiri confesor
282 k’igi per misericordia prego
323 ch’el perdono a nui c a quelui

fasta

grand
chi preg
Li sant c

Rolli
inartir

preg
auctor

questo
284 e abia a pres de questo E dcali
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VERSI INTERPOLATI

NELLA REDAZIONE DEL CODICE MARCIANO

(73) un om cironeo da la vila vegniva
et igi 1 angaria clic la eros tolea
menalo al monteselo che calvario se nomia

(7G) ma ben seravo ca<jua ma le seror l’aia

(78) de fango e de pre moli lo feriva
e coronai de spine e grande befe sen fasea

(81) molto avea grand dolor ne pianger no poeva
e 1 anema c 1 spirito poco men g ensiva
non e meraveia eh altro fiiolo no avea
tanto plance e strangoxa la raina sancta maria
del dol e de le pene che iesu cristo soferiva
che ben parea morta e morir no poeva

(92) c a li pei e a le mane quatto cloi g a ficaio
e lo segno de la eros duramentre 1 a encloao

(103) e san Quano apostolo cum la soa conpagnia

(128) a san Quano lo segnor soa mare comandava
a tant iesu cristo vers la mare guarda

(130) a ti la comanda
e voi tu la sostei

(132) e amala col cor piu de mile fiae
k enfina questo mundo no loe abandona
volunta e del pare ke a lui men va

(176) la mare lo reguardava — dura mentre piangeva
ke da la dextra parte del fìiol staxea
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c san (juano e da l’aotra — che tropo se guaimenta
poco men ke igi entranbi de dolor no moriva

(180) oime fiiol dolessimo e dol<;e piu de melo
vu ere piu belisimo che no era sol de celo
mo fii vu fato negrisimo — abevera de fello
co no me dis de vui 1’ agnol kabrielo
en prego 1 arcagnolo che nui apelemo michelo

(185) ke toia la mia anema — ancoi ella porto en celo
e no voria piu vivrò da ke veejo morirò
e ben voria morir a gladio de ferro.
Ki vedes la rama duramentre plurar
batrose le palme e speso strangoxar

(190) e poi k era caQua spese volte strangoxar
e corero al lìiolo e volerlo abra^ar
ma el era tant alto k eia noi poeva tocar
e cum ella era longa veesola trabuchar
e poi se relevava e no poeva su star

(195) meraveia seravo eh ilo poes durar
ke no ge doles lo cor dura mentre e amar
san Quano guagnelista no cessa sospirar
e le vergene marie de dol angustiar
e piando si cum pare e fiiol carnai.

(1832) li laron entrambi si a rota la crura
et un de li cavaleri longi ke fo hom de gran statura

(1852) lo lao de cristo fora cum la lantja forla e agua
undo g ensi aigua e sango per figura
et el si era cego et en tenebria scura
el sento ca li odi e for de rancura
k el ge retoma la luso en soa prima natura

(200) e strangoxa e releva c morir no poeva

(202) e tuli de dolor fera mentre planqea
e molto sospirando a la dona disea
leveve dolqe mare e si ve toli via

(205) k el no po esro altro che el morto no sia
sepelir no voiemo e portarlo via

* [k el no se des piu madona — ke 1 corpo piu qui stia]

■ Questo verso non è Interpolato, ma.soltanto trasposto; dovrebbe seguire al 20G.
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no planci dolche madona sancta maria
kc si corno el pare voi cosi el besogna k el sia

(210) et ella ge respond quest e gran dolia
ke ve<;o lo meo fìiol qaser mori o per envidia
k el no fe nuio pecato ne nesum mal ke sia
laxaimel ancor tegnir e averlo en bailia
kemen toia n la brama m ascunde una dia

(217) ansi a lo corpo qui l’anema e en paradis

(218) mo no vai niente eh eli e si cum vui di

(221) encenso e mirra e specie con lui cento livre ge mis

(229) e piu de mile fiae lo molimento baxa
non e la ke no pianga de dolor eh eia fa

(238) tanti e li soi dolori e 1 plurar eh ella fa
che tuta la <jent de dreo e denanci ge va

(240) el non è che non pianga si ge prent gran pecca.
Ki non poravo aver dolor e pietà
ki vees e oiso li dolor che la fa
k ella aveva un sol fiiolo — e quel ensteso perdu a
no pei- quel eh el aveso colpa — ne dol ne pecca

(245) mo per lo mondo salvar fo 1 crucifica
morto en lo molimento la mare lo laxa

(2412) et ella molt replura e grama mentre sta
et el avo de le cura e no la anbadona

(284) ke de fe e de charita lumeno lo cor
e ke vegna a penetencia e ensca de eror
e sempro a iesu cristo se renda servior
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C. NOTE CRITICHE LESSICALI E FRASEOLOGICHE

1. rason. Qui ha il significato di razos prov., raisun ant. frane.
cioè argomento, materia di poesia e quindi in generale sermone, nar
razione. La Crusca reca un solo esempio del vocabolo in tale accezione:
Petrarca, canz. 24, 8: « Canzon chi tua ragion chiamasse oscura»; un
altro di Guittone (canz. XLHI, comm. 2) è fatto notare dal Gaspary (1),
ma gli esempi non sono infrequenti nell’antica poesia dialettale; cfr. Cat.
v. 24, 696, 702, 838, 1165; e Girardo Patecchio (2) v. 3-4: «............e re-
trare voio pei’ raxon. Di driti insignaminti »; e il Poemetto del Bar-
segapè, p. 196 v. 1-2: « Cumtare eo se volio e trare per raxon. Una
istoria veraxe ecc. »; e le Rime Genovesi, p. 206, XXXVII, v. 1: «Dua
raxon ve voio conitar », e p. 230, LII, v. 2: « Se no ve increscerà de oir
una raxon ve posso conitar»; e Matazone (3), v 5-6: «Intenditi questa
raxone. La qual fe Matazone », e v. 129-30: « Alora Matazone contava
sta raxone ».

2. col cor e cum la ment. È una locuzione fissa, che s’incontra di
frequente nella poesia antica e della quale perciò non par necessario ad
durre esempi.

3. le quale no è parole; così M. Se le non sta per errore del copista
invece di la, avremmo qui una specie di costruzione prolettica.

11. de farne traison; cosi U, ed è la lezione che si ammette nel te
sto, ma può restar dubbio se il ne di farne non sappia di letterario e non
fosse nel testo primitivo de far la traison come reca M. La stessa osser
vazione si può ripetere per resecene v. 14 e vassene v. 27.

13 e 118. compagnon da aggiungere con conpagna v. 19 (nel signi
ficato di compagnia ) e conpagnesse v. 81 (nel significato puro e semplice
di compagne) agli esempi già noti; cfr. Crusca e i gloss. dei Mon. e Cat.

22. man tocava; così U, ed è la lezione ammessa nel testo; ma che
significa? Se si considera che M ha mangnava come al v. antecedente,
nel quale U legge invece mandegava, potrebbe venire il sospetto che
tocava non sia che una diversa forma di questa parola. Ma è possibile
e ragionevole una tale diversità? Anzitutto come spiegare il t? E per
ché all’e è sostituito F o e il c rimane intatto e man è staccato da toca:::l
Meglio riflettendo, sembra che l’espressione voglia essere considerata coinè
letteralmente tradotta dalla biblica intingere manitm (Matteo XX\I, *J:
« Qui intingit mecurn manum in paropside hic me tradet »). Non intesi
probabilmente per la sua novità, fu ad essa sostituito mangnava, che leg-

(1) Op. cit. ccl. orig. p. 129, trad. it. p. ICS.
(2) Alcuni versi inediti del Palccchio p. da E. Tf.za nel Giorn. di Jìlol. rom.J,- ••
(3) Nel componimento citato a p. 222».
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gesi nell’altro codice o che soddisfa parimenti al senso, quantunque non
alla misura del verso.

26. Nel secondo emistichio accettiamo la lezione di M invece di quella
di U, che ci sembra una sostituzione. Rammentiamo che nel luogo del
poemetto del Barsegapò corrispondente al nostro si dice appunto come in
M (p. 278, vv. 13,14): « Juda traitor desliale Apensando lo grande male ».

30. ore sing. Non par superfluo registrare questo antico e raris
simo (1) allotropo di ora conservato da tutti due i codd. e dal quale or
dinariamente si fa derivare la forma abbreviata or; (cfr. Canello, Riv. di
fìlol. rom. voi. I, p. 49; voi. II, p. 112; Arch. glott. voi. Ili, p. 403, e Ga-
spary, op. cit. ed. org. p. 211, trad. it. 279, e Orig. p. 127 § 100) sebbene in
proclisi può esser caduto anche l’-a di ora.

35. sgaoteqao. Così M. Dev’essere formazione dello stesso genere di
sclafeqao ed è, credo, l’unico esempio noto di tal verbo. Si può forse du
bitare che in questo verso la lezione di M non sia essa contro il solito la
primitiva e non sia stata abbandonata dallo scrittore di U per quello strano
sgaotecao, tanto più che la frase di questo codice pigliare alcuno di
schiaffi è insolita e sembra accusare una correzione imperfetta. Ma la
fiducia nell’autorità di U si rafferma quando si leggano le parole di Mat
teo XXVI, G7: « et colaphis (sclafi) eum ceciderunt, alii autem palmas
(goltade) in faciem ejus dederunt ».

39. scovao. Così M. Oltre il significato etimologico di percuotere colla
scopa questo verbo ha pur quello, nel quale probabilmente è usato anche
qui, di frustare o percuotere assolutamente (Crusca). Per l’evoluzione
del significato si vegga: Picchia, Postille etimologiche, Arch. glott. Ili, 134.

53. sansa tenor = senza esitazione, senza indugio, tosto; cfr. Gaspary,
op. cit. ed. orig. pag. 93n. Alle citazioni là raccolte si possono intanto ag
giungere altre cinque; due dal Barsegapè p. 259, v. 11 e p. 305, v. 9, e tre
dalle Rime Bolognesi (2) p. 198, v. 27; 201, v. Ili; 205, v. 207.

Gl. cason nel significato di colpa; cfr. Crusca. Qui è traduzione del
latino causa del Vangelo di Giovanni XIV, 6: « ego enim non invento in eo
causani ».

(1) Rarissimo, s’iutemle, non congiunto con aggettivi, perché ò noto come gli av
verbi /littore, inani' ore, alb ore c simili <11 analoga formazione non sieno infrequenti
nell’antica lirica italiana (cfr. Gaspaiiy, 1. cit). Va per altro notato come nell’ore
dei medesimi non sia spento affatto il valore di plurale. Nel sonetto num. 312 del
cod. Chigiano L, Vili, 305 si trova -óre in rima con ora v. 2-4 ( valore : ora ), ma ciò
non obbliga a congetturare un avv. ore in tal luogo, essendo possibile la diversità
della vocale atona finale in rima anche nel sonetto. Ma d'ore nella VII delle Laudi
Senesi (Giornale si. della Idi. it. II, 280, v. penultimo) c ore anche nell’antico umbro
come già notò il D’ Ovidio ( Saggi critici, p. 511n ). In un sonetto inedito di Sor Ciouo
contenuto nel cod. Vat. 3793 (num. 516 dell’indice del Grion, Roinanisdic Stadie»,
fase. 1) v. 12 è ancore (in rima con scagnare) come nel Contrasto di Ciclo dal Caino
(v. 43).

(2) Le Rime dei Poeti bolognesi del scc. XIII raccolte ed ordinate da Tommaso Ca
sini, Bologna, Romagnoli. 1881 (Scelta di Curiosità lc(l., disp. 185).
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65 Pilato viclremor legge M, e U invece Pilato oidi lo remore. È
lo Uno dei pochi luoghi dove par certo che M conservi la lezione pri-

" itiva la quale sarebbe alterata in U, intendendosi benissimo come la se-
conda^’po^sa esser derivata dalla prima, ma non il contrario. A persua
dersene è buono tener presente il testo latino: « Videns autem Pilatus

tumultus fieret » (Matteo XXVII, 24 ) e il significato di
tumulto che rumor aveva nella lingua antica, cfr. Ascoli, Note lessicali
alla Cronaca ecc. e Rime Genovesi, p. 258, v. 139 e l'espressione identica
a quella di M nel poemetto del Barsegapè p. 288, v. 8: « Pillato vide lo
rumore ».

67. per tribunal sedea. Anche questa locuzione è letteralmente tra
dotta dalla biblica sedere prò tribunali (Matteo XXVII, 19: « Sedente
autem ilio prò tribunali »). Un solo esempio del Cavalca, Specchio cr. 105,
e pur esso tradotto da questo versetto del Vangelo, reca la Crusca: « In
continente Pilato sedè per tribunale ».

74. et igi l’angariò, che la eros talea. L’ellissi, se pur è tale, di
questo costrutto si spiega anche qui col testo latino da cui l'intero verso
come il precedente (73) è tradotto alla lettera. Marco XV, 21: « Et
angariaverunt praetereuntem quempiam Simonem Cyrenoeum venientem
de villa ut tolleret cruceni ejus ».

84. Jerusalem fìjole. È om-sso il segnacaso di genitivo. Ci par su
perfluo addurre altri esempi di questa omissione, che nell'italiano perdura
ancora in alcune locuzioni, ma che è comune in ispecie all'antico francese
e provenzale e al ladino di Sopraselva (cfr. Arch. glott., voi. VII, 509).
Noteremo piuttosto il luogo della Bibbia su cui l’espressione è calcata, che
è in.Luca XXIII, 28: « filici’ Jerusalem nolite fiere super me ecc. »

87. Sembrerebbe migliore la lezione di M.
102. si digen M. si direm U. Ammettiamo nel testo la lezione

di M, che soddisfa meglio alla correlazione dei tempi ( v. 101 Ora las-
seni v. 102 si digen) e che in U fu probabilmente abbandonata
come forma dialettale antiquata.

10G. envers de mi declina. Cosi M. Si noti l’uso del verbo attivo con
valore di riflessivo come aprossimia v. 57 e fendro v. 162 e releva (20C) ;
cfr. Diez, Gramm., trad. frane., IH, 177.

08. e no ò altiopare. Qui pare ( = pari) significa congiunto, affine.
nd. S,gnificat0 di misera, meschina, dolente; cfr. Crusca.

altri del cn 1 ffUa,menta’ C^r- gloss. dei Mon. Nel nostro testo, come negli
trova alhe doraarC,an°A’ qU*6l° PUÒ essei’« francesismo, ma si
ed. orig. p. 208,etinad. r",fluenza 8traniera; <=*• Gaspary, op. cit.

182. abeverà de Min n
cfr. Ascoli, Note lessicali all^Cro^ “d* 8010 ValeVa

184. con sè dvsea CrOì,aca ecc.
portare, cfr. Ascoli Noto i • S1on*f,cato di condurre, recare,n, l'Ote lessicali ecc.
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18G. Può esser dubbio se nel secondo emistichio non fosse nell’origi
nale la lezione di M, nella quale ad ogni modo si dovrebbe togliere per
la misura del verso il si di si cum.

187. morir a gladio de ferro. Nota l’espressione.
193. e cum ella era longa. Anche la Crusca reca esempi antichi di

longo per lontano, ma sempre in unione immediata con un sostantivo:
« di lungi paesi; di lunga parte » e non da solo come nel nostro testo.

193. trabuchar. « Scappucciare. Urtar camminando in che che sia
con pericolo di cadere » ( G. Boerio, Dizion. del dialetto veneziano, sec. ed.
Venezia, 185G); ma qui sembra voler dire veramente cadere, nel qual signi
ficato occorre anche il frane, trebucher (cfr. Littré, Dictionn. de la langue
frane;.). Ma diverso valore avrà trabucare del v. 1G0.

188. forves. Per i vari continuatori del secondo /di forfex in parecchi
dialetti italiani cfr. Beitr. p. 58 s. forbese. È molto più naturale che gli
uomini adoperassero la tenaglia a levar i chiodi, come legge M, che non
le forbici. Noi abbiamo seguito U soltanto per rispettare la misura del
verso; ma, ripensandoci, ammetteremmo quasi che esso fosse ipercatalet-
tico anche nell’originale (a meno che non si possa leggere tenaj'). 0 forse
l’intero verso secondo U è da intendere così: « Maria (e non gli uomini)
traeva colle forbici uno dei chiodi della mano », e con questa interpreta
zione dileguerebbe la difficoltà sopra accennata. Ma come poi al v. 190
sarebbe detto che Maria salì in alto, se era già salita? E del resto il
confronto col luogo corrispondente di altri componimenti sulla Passione,
p. es: da quello che è fra le Rime Genovesi suffraga la nostra interpre
tazione; cfr. p. 196, v. 289-90 « l'um de lor li ihoi traxea; 1 atro lo corpo
sostenea ».

204. dolor demenava. Così M. Da prima non avevamo pensato a stac
care il de da menava considerando l'intera frase come trasportata di pianta
dal francese; cfr. Littré, Dictionn. s. demener, e propriamente la frase
dolur demener; ma ci sembra più ovvio considerare de come pronome
eguale all’it. ne.

207. des — decet; cfr. gloss. dei Mon.
214. Non intendiamo questo verso trascritto tal quale è nel codice.
232. eia no po pini star. Lezione di M. Qui stare vale star ritto ;

cfr. Crusca. Poiché questa non è una significazione molto comune, po
trebbe esser stata mutata in su star in U, la cui lezione non sarebbe
quindi originale.

23G. eia----------- de plurar no sta. Cioè non desìste, non cessa,
cfr. Crusca.

240. San Zuano so nevo. Così M. San Giovanni non era veramente
nipote, ma cugino in secondo grado di Maria. Quell’espressione per al
tro può esser giustificata, se si consideri che anche oggigiorno nel Veneto
di due cugini in secondo grado si dice talvolta che uno è nipote dell’altro
quando c’ò molta distanza d’.età fra il primo e il secondo. Abbiamo poi



266 L. BIADENE

ammessa nel testo la lezione di M, perché il sen vene di U, che non par
molto a proposito, probabilmente é dovuto ad una svista dell’amanuense,
che trascrisse in questo luogo le parole che si trovano proprio di sopra nel
verso precedente.

240. si ge prent gran pecca. Nota l’uso ài prendere col dat. del pro
nome personale; cfr. Crusca s. quel verbo § XV. Pecca qui significa pietà,
compassione, come sempre nel Veneto quando tal voce si trova in locu
zioni simili a quella qui citata. È un traslato comune ad alcuni dialetti
grigioni e a molti dialetti italiani; cfr. Arch. glott. I, 43n.

242. ki vees e orso li dolor che la fa. Locuzione notevole.
242. transà ~ trapassò. Transire senz’altro è adoperato nella lingua

antica nel significato di cessare, morire; cfr. Crusca e gloss. dei Mon.
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APPENDICE

In quest’ appendice si vorrebbe dare l’indicazione dei
componimenti poetici sulla Passione e Risurrezione, che
appartengono ai secoli XIII e XIV ; ma nell’ impossibilità
per ora di compilare un elenco anche soltanto approssima
tivo di quelli di genere Erico o drammatico (laudi), stante
l’abbondanza e l’incerta notizia dei mss. e deUe stampe
dove sono sparsi, dobbiamo Emitarci a registrare solo quelE
di genere narrativo, che sono i seguenti:

») Poemetti franco-itahani :
1. La Passimi dii Christ poeme écrit en dialecte franco-

venitien du XIV siede par M. Boucherie (extrait de la Revue
dcs langues romanes), MontpelEer, Imprimerle typographi-
que de Gras, 1870.

2. Passio domini nostri lesti Christi, istoriata. Con tal
titolo si trova sotto il num. 8 deU’/mietano dei manoscritti
in lingua francese prosseduti da Francesco Gonzaga I, Ca
pitano di Mantova (v. Romania, anno IX, pag. 495). Ne
è autore Nicola da Verona. Il ms. dovrebbe esistere an
cora, ma non si sa dove sia andato a finire. Lo possedeva
fino al 1879 M. Rouard conservatore della biblioteca Mejanes
a Aix; figurava al num. 1479 del catalogo di vendita de’suoi
Ebri (Paris, Morgand e Fatout, 1879). La notizia del ms.
data in questo catalogo da uno dei direttori della Romania
contiene alcuni versi del poema (v. Romania, anno IX,
pag. 506», dove anche sono pubblicati i primi 22 versi e gli
ultimi 5). Ne pubblicò 195 versi di sur una copia cedutagli
da P. Meyer il sig. A. Thomas nelle sue Rouvclles rcclter-
ches sur V Entree de Spagne (R ibi iotil'eque dcs écolcs franeaiscs
d’Athènes et de Rome, fase. XXV), Paris, Thorin, 1882,
pag. 23-28.

p) Poemetti italiani:
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1. Il Poemetto di Pietro da Ecscapè (1) pubblicato dal
Biondelli prima nelle Poesie lombarde inedite del secolo XIII,
Milano; Bernardoni, 1856, p. 35-158, e poi negli Studii lin
guistici, Milano, Bernardoni, 1856, p. 193-328.

La narrazióne della Passione comincia nella prima stampa
a p. 90; nell’altra a p. 260.

2. Poemetto sulla Passione attribuito a Nicolò di Mino
Cicerchia (v. Zambrini, Opere volgari a stampa dei secoli XIII
e XIV, Bologna, Zanichelli, 1878, col. 754). Di questo
poemetto si trovano tre mss. fin qui non segnalati, per quel
ch’io so, dagli studiosi, fra i codici che appartenevano a lord
Ashburnham (v. Eight Report of thè Rogai Commission on
historical JUanuscripts; Appendix, Part. III.“, London, 1881,
sotto la rubrica The Libri hlanuscripts ai numeri 368, 369,
1473).

3. Narrazione della Passione in circa 1800 ottonari ri
mati due a due (Mazzatinti, Poesie religiose del scc. XIV
pubblicate secondo iin codice Eugubino, Bologna, Romagno
li, 1881, Scelta di Curiosità letterarie, disp. 179).

4. Il passio del nostro signore geso cristo conposto per
messer dolcibcne. Così è intitolato nel cod. riccardiano 2760
un lungo componimento in endecasillabi a coppia, che leg-

(1) Questo poemetto merita di essere ristampato, non solo perché la duplico edi
zione sopra citata sia da un pezzo fuori di commercio e non si rinvenga in parecchio
biblioteche pubbliche, ma anche perché al Biondelli, cho pure volle usar diligenza
nella riproduzione del testo, sfuggirono alcune inesattezze. Queste si risolvono la
più parte in ammodernamenti, ma talvolta la falsa lettura di qualche lettera ha fatto
introdurre nel testo parole affatto diverse da quello cho sono nel ras., alcuna dello
quali è inintelligibile ( valga p. cs. oyeto della pag. 213, v. 15, dove invece è da leg
gero oxelo).

Di più il Dio:.delli sulla fino del poemetto prese un qui prò quo. Nella nota 2
della pag. 327 degli Slidii egli osserva che col v. che è ultimo nella sua edizione ter
mina la pag. nel codice o che nella pag. cho segue « in luogo della continuazione
del poemetto trovasi un'orazione puro in volgare evidentemente scritta da altra ranno
e con lingua e modi diversi sebbene presso a poco dello stesso tempo ». A me, col
lazionando l’edizione del B. col cod., non si presentarono le diversità testé accennato
e ad ogni modo quella cho al B. parve un’orazione indipendente dal testo non è cho
la chiusa del poemetto. Consta essa di 32 versi ( c 57r -57'j, dopo i quali seguono
quelli stampati dal B, in nota a pag. 328.
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gesi adespoto anche nel riccardiano 1764 e (incompleto) nel
magliabechiano li, IV, 248. Questi tre codici sono noti (1),
ma finora non fu data pubblica notizia di altri due che con
tengono quel componimento. Uno di essi è nella privata
libreria del sig. Orazio Landau di Firenze (2), l’altro ap
partiene alla biblioteca Colombina di Siviglia (3).

(1) Vcd. F. Novati, Il Pater-Koslcr dei Lombardi nel Giornale di Jilol. rom., Il,
121-52, o R. Renieh, Liriche edile ed inedite di Fasio degli Ubcrli, Firenze, Sansoni, 1883,
pag. CCCXXII.

(2) Ne devo la conoscenza alla gentilezza del sig. F. Roedigeu. Il ms. è un
fascicoletto cartaceo del principio del sec. XV o proviene dalla fu biblioteca Galletti.
Oltre la Passione contiene alcune laudi.

(3) Me no fu data l'indicazione dal prof. Rajna, il quale poi con atto di somma
cortesia mi cedette anche tutti gli appunti che egli aveva proso sul codice c che gli
studiosi vedranno ben volentieri pubblicati in questa nota. Dei 13 componimenti in
esso contenuti soltanto gli ultimi due giungerebbero nuovi, por quel ch’io so. I
primi 9 si leggono anche nel noto codice marciano XIII (Zanetti) o i primi 8 fu
rono su di esso pubblicati dal Mussati A nei Monumenti; il decimo è la Passione di
cui sopra o sull’undicesimo vedausi i ragguagli che si danno al num. C di questa
appendice.

A giudicare dai pochi versi che si stampano più avanti, la lezione del codice di
Siviglia non sembra molto corretta; c corto lo poesie che corrispondono a quello dei
Monumenti o che, corno si sa, furono originariamente scritto in veronese, andarono
soggetto ad alterazioni nella lingua, come apparisco subito dal dittongamento dol-
l'e ed o tonici brevi cho, non essendo accompagnato da altri fenomeni toscani, qui
sarebbe indizio di copista veneziano. Ad ogni modo, qualunque sia il valore del co
dice di Siviglia dal lato della lezione, esso c una nuova o ampia conferma della dif
fusione di quell’antica letteratura veneta didattico-rcligiosa, cho ora così amorosa
mente bì studia.

Passo senz’altro a riferire gli appunti del Rajna. Credo opportuno di aggiun
gere in fino dei titoli delle poesie pubblicato nei Monumenti l’indicazione dello pagine
di quella stampa. TI cod. 7. 1. 52 della biblioteca Colombina, cartaceo, in 4.0, di
scrittura singolarmente accurata, è del sec. XIV ; ha rubriche o 30 versi por pagina.
L’ultima carta scritta è la 98a, ma nell'interno, come si vedrà, no restano vuoto tre.

f.o 1, De Lerusalein celeste c della bellona de quella c della beatitudine c allegre c
de Santi (Mon. 13G-4G) :

Duna cita caucta chimo vuol oldir
comcllc fatta dentro vn puoeo gevodir
E<;o cbcgendlro oeben vuol retegoir
Gran prò gefura cen^a uesun mentir
lerusalein coleste questa terra capello, cec.

f.o 5.b dibabillonia cita inferitala edela brucila di quella odi quanti pecadi sono
sempre ponidi li pccadori (Mon. 14G-58):

Allottar di tqtislo eiguor o Re degloria, ccc.
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Di questi cinque testi i tre primi sono toscani, venc-
ziaueggiante il quarto e probabilmente anche l’ultimo. Per
ciò, e anche perché il componimento è affatto inedito, si

f.o 11.“ dellamore di xpisto quanto sia sitare cdol,c cdclla operazione che fa tu del
coro di colui lo qual lama conta ferma mente (Mon. 158-G8) :

Lomento clcuor gran monto ino constrcmje
Clic dclamor del bou lesti beneguo
Segando chclmc dal gran signor dio
Moncfesta cseripto cnlocnor mio

f.O 11?’ Eo parlo edigo aiuola quella gente
Io qual lioldir lo vuole devota mente
JIo capirlo che quella mortai guera
Chavca liangoll con Ingente cn terra, eco.

f.o 12.“ (dopo il prologo): Incipit de amore xpisti (Mon. ICO):

Or comcnccmo adir culobon segno
Del dolce lAcru xpisto Re benegno, eco.

f.o 17.“ del conforto clic fa lanima al corpo cdelultimo giuelicio de dio Indel qual
riciclerà ciascun secondo lopera chaura fate (Mon. 168-80) :

Cholui chea la mente ci cor duro
Eo gclcnpromcnto esigcla scguro
Alla speranza di dio honipotcntc
Che gensegnia raoliflcar gran mente, ecc.

f.o 23.’’ del piangolcntc nasimcnto dclomo et della sua misera vita in del presente
mondo et ih della edispriado da tuta qcnlc (Mon. 180-90):

Un forno davosto driedo lo mattino
Qio fo cnlafcsta de Snudo agostino
Pensando In nclcliavo et in nel 111090 et in Icliu
Dcla fracilitadc delon chativo
Pcnsicr mcprexo deconcitar vn scrmon
Dcllarita cdclstar del misero I1011, ccc.

f.o 29.“ belli Ioidi Et nobilitadc della nostra donna et saucta mare didio por li quatti
magnificamente e exallada c quanti beni lipccatori Etti giusti portici rccieucno et rcccuc-
rimo ino esenpre (Mon. 191-98) :

Alonor duna uubel pule-elio
mare del Re celestini segnare
Cantar me plaxe duna cancon imbelle
Tutti quelli elio intendo cnloso dolce umore.
Domilo me torno alci bicorne aduna
elicila eulotnio cuor sia sotil 0 pena ’
Emlitarla sicoufa bexogno
elicili malvaxi dclci umidir se tema, ecc.
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stima non inutile trascrivere qui i primi 16 versi secondo
la lezione dei quattro primi codici; di quello di Siviglia
possiamo dare soltanto i primi 7 e gli ultimi 5.

f.o 33.“ Oracion devotissima eficalc Jnprima alla Madonna dapoi aljitiol didio. Eda,
poi al padre cpoi allo spirito «aneto. Ultima mente alitela la ternitade (Mon. 198-200) :

O glorioxa donna bendicela
Per vui lomondo Eposto cn grande nlcgrc^a, ccc.

f.o 10.tt Oracion comune cossi porli tini come perii morti (ilon. 210-13):

A vui dolce donna piena dcpictaxca
Dctutl li mcl fati rccorcr scopre cuoio
Mo pccador son tanto col cuor no grautemanfa
Chcllc mie Oracion avui nocagia cnuoia, ccc.

f.o -12.“ Incipit officium Beate Malgarilc virginia (inedita anche secondo la lezione
del cod. marciano, dove leggesi dal f.o 2a al f.o 29b):

Signor per dio hognon intenda ccc.

f.o 58.° (dopo una carta bianca): Qui comin ia lapasion del nostro Signor Ihestt
jcpisto (ò la Passione di cui sopra).

f.o 70.n (dopo due carte bianche): Qua con.ia lalamcnlo dela nostra donna (è il noto
/.amento della Vergine di cui al uum. G di quest’appendice).

f.o 91.r Incipit orario sire grado aclio:

Nelle tuoi braccio virgiuc maria
Contutto il cor ccc.

Ultimi versi:

E scopre sia contrito do peccati
“ Siclxio mitroui coni santi beati

f.o 97r (composiziono di 8G versi):

O Giovani Batista ingraniate
Messo mandato dal padre Signore
Apparcchlar la via del Salvatore
Qual eie di tenebre e peccato

Termina :

E volontà del padre creatore
Preghinoti con fervore
Padre e figliuolo espirilo Sauto
Che ne concedi di tua grada alquante 
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x'c.ì. Kiccardiano 2760 (hoc. XV):

Passio domini nostri yhcsu xpZsti
secondo canno scritto i vangelisti.
A gran consiglio furono i giudei
principi sacerdoti e farisei
E come giente ciecha e fuori del senno
di prender cristo gran consiglo fenno
Il di chuna gran festa sappressava
calchila pasqua fra lor sichiamava.
In su quel punto per quella cagione
pensaron di non muover la quistione
Temendo che salpovolo non piacesse
chel danno sopra di lor non cadesse
Sentendo Satanasso illor disio
allegro del consiglio si partio
E san^a indugio alchuno e con furore
si mise in corpo a giuda traditore.
De dodici discepoli era luno
amato da gesti e da ciaschuno

Cod. Riccard. 1764 (sec. XV):

c. ol.r Passio dominy nostri gieso cristi
secondo channo scriptto J vangielisti

A Gran chonsiglio furono gli farisei
i prencipi sacierdoti e gran giudei
Sichome giente ciecha e fuor del senno
di prender cpZsto gran chonsiglio fenno
Il di duna gran festa sapressava
asima pasqua frallor si chiama
In su quel punto per quella chagione
pensarono di non muovere quistione
Temendo se al povolo non piaciesse
che sovra di loro il danno non chadesse
Sentendo satanasso ilZor disio
allegro del chonsiglio si partio
e sansa indugio alchuno e chon furore
si misse in corpo a giuda traditore
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Di dodici disciepoli era limo
amato da giesu e da ciaschuno

Cod. Magi. II, N, 218 (sec. XV) (1):

II passio in roltjharc fallo per fasto dctjluberli di firense.

e. ultima recto. Passio dominj nostri ihrsu xpisli
secondo canno iscritto iuangelisti

A grani consiglio furo i farisei
principi sacerdoti c gran giudei

Sicoine gientc cieca e fuor del senno
di prender xpfcto lor consiglio fenno

Eldi duna gran festa sappresava
ainzema pasqua per lor si chiamava

Ensu quel punto per questa chagione
pensando di non inouer quistione

Temendo chessal popol non piacesse
lo danno sopra di lor non cadesse

Sentendo satanasso illor disio
allegro del consiglio si partii)

E senza indugio alchuno e con furore
si mise in chuore agiuda traditore

Acceso giuda epunto di mal fare
colli giudei simise aconsigliare

Cod. Landau (sec. XV):

yhestts xp&ftts

Passio domini nostri iexu divisti
Segondo chomo a schrito i vangelisti
A gran conseio fono i farixei
Prinzipi, Sazerdoli e gran zudei,
Sichomo zente ziega e inora de seno.
De prender iesu so conseio fello

(1) Da copia eseguita e gentilmente comunicatami (lall’egtvgio D‘. S. Morpur;;.».
Nfttilj di jìlulutjhl ronìUIIZU , 1. 15
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E una gran festa s’aprusumava
A<1 una pasqua infra lor nominava
E in quel ponto e per quella chaxone
Pensava de non muover questione,
Temando che al puovolo piaxesse
E ssoura loro lo dano non choresse

Sentando Satanaxo lo suo dexio,
Aliegro dal chonsejo se partjo;
E senza induxia e con furore
Entrò in corpo Juda traditore
Deli dodexe disipulj eli era l’uno
Amado da iesu e da zaschaduno

Cod. della biblioteca Colombina di Siviglia 7.1. 52 (sec. XIV) :
f.° 5S* Passio dowzmini nosfri Jhcsu xp/sH

SecMadum channo scripo i vangielista
A gran Consiglo funno ifarexei
Principi e sacerdoti e gran giudei
Si come giente ciecha e fuor del senno
Di prender xpisfo lor consiglo feno
E1 di duna gran festa sappressava

Ultimi versi, f.° G7? Nonne Jndugiate piu andate tosto
Edite clic! vedranno san^a dimoro
In gallica dinanti da loro
Sicome elli li promisse e disse
Nel tempo che fra lor nel mondo visse

Finito libro passionis domini nostri Jesn xpi.stì
Amen

5. De planata lecite virginis Dei genitricis Marie nelle
Dime genovesi della fine del secolo XIII e del principio
del XIV edite.jed illustrate da N. Lagomaggiore; num. XVI
{Archivio glott. voi. II, pag. 192-99).

6. Devotissimo pianto della gloriosa vergine Maria at
tribuito a Frate Enselmino da Treviso (1) (v. Zambkini, op.

U) Di questo Ku.lo ò annunziata Indizione, di su i codici tutti che si son po
tuti trovare, a cura del D.r Hugo Vou Fcilitzen ( v. Giornale storico d< Uà kII. il. HI. -103 ).
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cìt. col. 386 e A. Graf, Di un codice riccardiano di leggende
spirituali nel Giornale storico della Ictt. it., Ili, 402-3).

Oltre che nei codici menzionati da Telesforo Bini nella
prefazione alle Rime e prose del buon secolo della lingua,
Lncca, Giusti, 1852 (1), fra i quali è il riccardiano 1661 de
scritto e illustrato dal Graf, il poemetto leggesi anche nel
marciano it. cl. I, n.° 3, descritto dal Morpurgo neìV Ar
chivio storico per Trieste, TIstria e il Trentino, II, 392-4, e
nel riccardiano 2760 (c. 62a-70a) e come indietro si è visto
(p. 271n) anche nel Codice di Siviglia. Nel primo porta per
titolo: Uno lamento di nostra donna in rima fatto per messer
franciescho petracchi e de X capitali. Dal codice di Sivi
glia possiamo pubblicare i primi 7 versi e gli ultimi 5.

f.° 7O.a Ave Regina virgo gloriossa
Che di dio pare ti chiamasti ancilla
Del filio fusti madre figlia espossa
Sichome tu ti mostrasti a sibilla
Nel cerchio (sic) doro col tuo figlio in fiacco (si?)
Atorno il Solle quando elpiu sintilla
Per dare a «Intendere a Otauian pazo....

Ultimi versi: Afiiate sempre il vostro core aperto
' Adamar dio in tucto assai non poco

Socio farete dicovi percerto
Che fuggicaete dalliterno foco
Egiungerete nel beato loco

Explicit lamentaci© beatissime virginia Marie

7. Il Lamento della Beata Vergine filaria e le Allegrezze
in rima (v. Zambrini, op. cit. col. 531).

.8. La Resurrezione di Gesù Cristo, poema in ottava
rima del sec. XIV non mai fin qui stampato (a cura di
F. Zambrini), Imola, Galeati, 1883.

L. Biapene

(1) Il poennetto vi è «(amputo <la pag. 3 a 21.





BOSONE DA GUBBIO E LE SUE OPERE

La biografia di Bosone da Gubbio fu primamente tes
suta da Francesco Maria Raffaeli! (1) cbe la diè alla luce
nel t. XVII delle Dcliciae eruditoriun del Lami (2): la ri
fece poi il Mazzucclielli (3) il quale, a parer nostro, attinse
dalla prima le opportune notizie, senza però curarsi di sce
verarle dagli errori e dalle ipotesi infondate. Codesta bio
grafia, creduta inappuntabile in ogni suo lato, fu riprodotta
da G. F. Nott, e preposta al testo dell’ Avventuroso Cici-
liano, romanzo attribuito a Bosone e da lui pubblicato la
prima volta, tanto nell’edizione fiorentina (4), quanto nella
milanese che, dopo un anno dalla prima, fu condotta dal
medesimo academico di Londra (5). Una ristampa dell’ylr-
venturoso Cic., fatta su la fiorentina del Nott, fu eseguita
nel 1867 a Firenze per gli editori M. Mazzini e G. Gaston,
premessavi la biografia del Mazzucclielli. (6). Che questa, o

(1) Della famiglia, della persona, degl' impieghi e delle opere di Afesscr Bosone da (tub
ilo. Trattalo di F M. Raff.vhlli patrizio di Gubbio c di Cingoli e Accademico apatista.

(2) Firenze, 1755. Abbiamo sott’ocebio l’esemplare dell’opera su Bosone che
F. M llaflaelli possedè c postillò, corredandolo di nuovi documenti che gli venne
l'atto di trovare dopo averne compiuta la stampa. Noi citeremo più d’una volta que
ste. postille marginali. Di questo libro ci siamo giovati mercé la squisita cortesia
del march. Filippo llaflaelli. al quale per tanto ci professiamo gratissimi. V. una
notizia di questo esemplare in Bibliofilo, n. 8-9, Firenze, 1880, pag. 128 c seg.

(I) Gli Scrittori d’Italia, Brescia, Rossini, al nome Bosone.
(i) l'orltuialus Sirulus ossia /' Al lentiti oso Ciciliana di Btisonc da Oubbio, romanzo

storico scritto nel AI. GCC. XI, ed ora per la prima tolta publicalo da G. F. Nott socio
di II'acati. d'Anti<i. di Londra, Firenze, tipogr. all’insegna di Dante. 1832. Nel verso
della prima carta leggesi: « Edizione, privilegiata per anni sei con Rescritto del Gran
duca di Toscana iu data 3 marzo 1832 ». Di questo voi. di pag. 359 furono impressi
in carta velina, in S.o gr., 250 esemplari; e in carta vel., in 4.o gr., 25 esemplari.

(') Forma il t. 321 della Biblioteca scelta di opere italiane' antiche c moderne, Mi
lano, Silvestri, 1833.

(•'■) E il voi. 3.0 Serie I, Biblioteca dei C,'assiri, Firenze. 18t>”: mancativi le note
del Noti al testo: a pag. 217 e segg. è il Capitolo di Bosone su la Duina Comedia;
a p. 225 e segg. sono le liimi scelte di Cino da Pistola.
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meglio, clic In biografia del Raflaelli (poiché la mazzuc-
chrlliana è, conio abbinili detto, un rifacimento a bastanza
ristretto di quella) sia totalmente falsa, non potremmo as
serire : noi supponiamo che per la maggior parte il Raffaeli!
abbia attinto utili documenti dai molti libri di antiche me
morie elio intorno a (piella famiglia raccolse nel sec. XVII
Vincenzo Armanni (1) da fonti, se non contemporanee a Ro
sone, almeno di poco posteriori. Ma là dove si offriva al
biografo qualche lacuna, o dove per povertà di documenti
osso non era al caso di esporre il fatto con verità storica
e critica sana, portò francamente congetture impossibili; e
tali noi le diciamo perché non troviamo un avvenimento
contemporaneo che le conforti, o perché sono fondate su
credenze popolari di niun valore. In questo stato di cose
non sarà forse inopportuno che ritessiamo brevemente la
biografia di Rosone, prima di por mano ad uno studio cri
tico delle opere fin qui attribuitegli : ciò, se non altro, varrà
per dichiarare al lettore un certo numero di fatti e di date
indiscutibili.

Ignoriamo il tempo in cui nacque Rosone; probabil
mente nei primi anni della seconda metà del sec. XIII.
Suo padre, rettore del popolo di Gubbio nel 1263 (2), po
testà d’Arezzo nel 66 (3), capitano del popolo di Forlì nel 77,
di Verona nell’86, di Pisa nel 95 (4), fu Guido di Albe
rico. Negli anni 1296, quando Uguccione capitanò i cese-
nati i forlivesi i faentini e gl’imolesi contro Bologna; 1297,
nel quale anno e nel seguente s’offrono mediatori a calmare
quella lotta Bonifacio Vili e Firenze; 1299, allora che, nel

(1) Di questo dotto letterato e segretario del Card. Rossetti, nunzio in Germania
e in Inghilterra, v. Elogio storico di !■’. Fani Montani, Modena, Soliani, 1845. Lo
bue lettere scritte da Colonia al fratello, relative alla storia d'Inghilterra al tempo
di Carlo I, sono per cura nostra in corso di stampo nell’ Archivio storico italiano.

(’) V. in t.ithrc di V. Aqmanni (Roma, Dragoncelli, 1603) l'Indici digli uomini
i ...isp.i iu di fluid,io a p. 71)8.

i.i) V. MtiiATom, iter. Hat. scr., t. XXIV col. 860 (Aunalcs urhis uriti,me...., traili
da mi Cui. di Frane. Redi): « a. 1266. Duso de Kugubio et Dominila Turlatus ca
pitatemi ... &.

(!) Ivi. col. 611.
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febrajo, la guerra per codesta mediazione fu composta, non
sappiamo che cosa facesse Bosone, o a quali pratiche poli
tiche attendesse. Nel 1300, a dì 23 maggio, il Faggiolano,
potestà di Gubbio, Uberto di Malatesta e Federico Monte-
feltrense cacciano la fazione guelfa da Gubbio ; la quale nello
stesso anno, anzi un mese dopo, ricorsa per ajuto a Boni
facio, condotta da Napoleone degli Orsini, cardinale e go
vernatore di Spoleto, assedia, fiancheggiata dai perugini,
la città ghibellina e ne scaccia la fazione contraria. Alle
gioje di quel trionfo ed agli effetti funesti di tale sconfitta,
che si scambiarono nel breve lasso di un mese del 1300,
partecipò Bosone, acre ghibellino. Il quale colla sua parte
si rifugiò in Arezzo; nell1 anno seguente Uguccione veniva
cacciato da Cesena; nel 1302 Cante de1 Gabrielli, podestà
di Firenze, condannava Dante per barattiere, ed empieva
molte liste di nomi di proscritti fiorentini. Non sappiamo
per qual parte d’Italia s’aggirasse Bosone dal 1300 al 15;
è probabile, del resto, la congettura che, essendo papa
nel 1305 Clemente V, stabilitosi in Provenza e favorevole
a1 ghibellini, Bosone ed i suoi potessero essere restituiti alla
propria città (1), dove probabilmente restarono finché non
furono cacciati nel 15. Il numero di codesti esuli eugu
bini (2) fu approvato da Messer Cante e da Pier di Cor
rado della Branca, a ciò deputati da Tommaso de’Rannidi
di Rudione, capitano del popolo: Bosone fu proscritto con
due fratelli; si recò nuovamente in Arezzo; vi fu potestà

(1) Cfr. RaffakU.1, op. cit. pag. 80 c segg.
(.’) La lista di proscrizione conservasi tuttora nell’Archivio del Comune di Gub

bio, o porta il n. 9 Coni.: « In nomine XGt. amen. Anno domini-millesimo CCCXV,
indictione deciinatertia, apostolica sede lineante, dio prima mensis octobris. liifra-
scripti sunt Gebelini ciuitatis Eugubij approbati per nobilcs et prudentes viros do
minimi Cantoni de Gabriolibus et dominimi Petrum domini Corradi do la Brancha-.
ad hoc precipuo deputatos et scripti per me Paulum Brucimi de Eugubio notarìuni
de mandato nobilis et potcntis militis domini Tliomassi de Raualdis de Rudione hono-
rabilis capitatici popoli ciuitatis prefate... ». Del quartiere di S Pietro v’è, fra gli
altri, i Magister Angelus Petti » pittore ; del quarticr di S. Andrea « D. Bosonus,
Cocclms et Guido fili domini Bufoni » o « Bonuilanus magister lignaniiuis o c « Mo-
iieeutius famulus bufoni del quartiere di S. Giuliano » Palmerutius Palmerii
del q. di S. Martino un •< Maffcus Johanuis » forse della famiglia Malici.
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dal 13 settembre 1316 al marzo dell’anno successivo (1); fu
poi potestà di Viterbo (2); di Lucca nel 1319 (3); di Todi
nel 24 (4); capitano del popolo di Pisa nel 1327. Quivi,
lasciato come vicario da Lodovico il Bavaro, nell’aprile
del 1328 è fatto prigione dall’ Antelminelli (5); nel 37, a
dì 15 di ottobre, è eletto Senatore di Roma con Jacopo
de’Gabrielli (6). Nel 49 era ancor vivo (7); era già morto
nel 77 (8). Falsa quindi è la notizia dataci dall’Allacci (9)
e ripetuta poi dal Crescimbeui (10), che Bosone fosse in Ur
bino registrato fra i testimoni di un compromesso del Conte
Antonio Montefeltrense : noi crediamo col Raffaeli! (11) che
se Bosone fosse vissuto dal 1350 in giù, nel cronista Guer
riero Berni, essendo che esso avrebbe preso viva parte nelle
fiere lotte di partito risvegliatesi a Gubbio per i Gabrielli,
dovremmo trovare indubbiamente registrato il nome suo.

Ed ora, ricordate le date certe della biografia bodoniana,
domandiamo : come mai il Raffaeli! (12), e il Mazzucchelli così

(1) Muratori, op. cit., loo. cit., col. 865. Lo aveano preceduto in quella carica
Maghinardo degli Ubaldini, o Ghiottolo di messer Senso da Perugia; gli successo
un Pocaterra da Cesena. Cfr. Aiimanni, Lettere, voi, I, pag. 708; c Storia dilla fa
miglia llintiroglia, Bologna, Longlii, 1682, pag. 137.

(2) V. Bussi F.. Istoria della città di Viterbo, Roma, Bernabò o Lazzarini, 1742,
pag. 386.

(3) Cfr. Bandi Lucchesi del sec. XIV editi dal Boncii, Bologna, Romagnoli, 1863,
pag. 239.

(1) Raffaelli, op. cit., pag. 504; il quale confermò là data di questa podesteria
su l’autorità di un documento tratto da un libro del comune tndertino, c comuni
catogli dall’erudito Rinaldo Reposati. Cfr. anche Sansovino, bella origine <t di'falli
dille fainbilie illustri d'Italia, Venezia, Altobello Sgilcato, 1609, pag. 372.

(5) Villani, lib. X, cap. 81; Ammirato, Storie fiorentine, lib. VII, a. 1328;Bonin-
segni, Storie fiorentine; Tronci, Jfeniortf storiche della città di Pisa, a. 1328; Aiimanni,
[.elitre, voi. I, pag. 272, 708; voi. HI, pag. 318, 390.

(6) Crescimueni, Stato di S. .Varia in Cosnudin in [toma, lib. Ili, cap. 4 ; Raf
faele!, op. cit., pag 309 e segg ; TnElXER, Goder dijdoinaticus domina temporali* S. Se
di*, Roma, 1861-62 II, p. 27, n. 50; p. 35, n. 56; p. 37, n. 58; p. 38 n. <11.

(7) Xc è registrato il nome in un atto di quest'anno. V. in Archivio Ammutii
il voi. XVIII, B, 12, pag. 301 o 586, intitolato <i Transunti <I’istromenti antichi >.

(>•) Ivi, pag. 586.
(9) Putii aidiihi race, da Codd. iius. della bibliot. Vaticinili e Barberina, Napoli, 1661,

pag. 14.
(io) l'onuiuiitari dilla vobjur poesia, voi. Ili, pag. 124.
(Il) Op. cit. pag, 218.
(12) Ivi, pag. 80,
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ripetè, giunse a stabilire che Bosone. fosse restituito alla
patria nel 1311, nel quale anno, sedate per un momento le
ire di parte, esso avrebbe potuto attendere tranquillamente
a’suoi studj e scrivere l’Avventuroso Ciciìiano? Con quali
documenti conforta esso quegli asserti, che Dante venisse
da Viterbo a Gubbio nel 1318; che in casa sua scrivesse
parte della Commedia ; che si recasse al cenobio dell’Avel
lana; che dimorasse col suo compagno ghibellino nel ca
stello di Colmollaro, che insegnasse ad un suo figlio, e,
finalmente, gli dedicasse un sonetto? Questo edificio lo si
demolisce con lieve fatica. Che importa se il Cod. Lauren-
ziano dell' Avventuroso porta la data del 1311? Esso è copia
di qualche malpratico amanuense che potrebbe, come pro
babilmente fece di molti luoghi del testo, avere alterato o
mal copiato la data. Del resto, chi ci assicura che codesto
romanzo sia opera di Bosone? Ma ciò vedremo in appresso.

Se lo affermò tra gli autorevoli il Troya, per tacer di
molti altri (1), noi rigettiamo decisamente il fatto che Dante

(1) Del veltro edlcgorico di Dante, Firenze, Aiolini, 1826, pag. 104 c scgg. Cfr. Al
lacci, op. cit., p. 14; CnKScntBENl, op. cit., voi, II, pag. 270; III, pag. 224; Aiimanni,
op. cit., voi. Ili, pag. 23, 390 ; Ampère, Viaggio dantesco, trad. dal frane., Firenze, Lo
Mounier, 1855, pag. 07, c scgg.; A. Ricci, il monastero di Fonte Avellana, Descrizione
(Estr. dal Vaglio giornale di Novi), Novi, senz'anno, pag 12 o scgg.; Arrivabene,
il secolo di Haute. S.n (di;, accresciuta el'illustrazioni storiche da Ugo Foscolo, Firenze
Ricordi, 1830, t. II , pag. 288 o scgg.; Balbo, 17/« di Haute Alighieri, Torino, 1857,
lib. Il, cap. XIV, pag. 390 c segg,; Ugolini, Storia dei Conti c Duchi d‘17 lituo, Firenze,
Grazzini, Giannini e C., 1859, voi. I, pag. 173; Frenfanelli Cibo, Niccolò Alunno c
la scuola umbra, Roma, Barbèra, 1872, pag, 37; Carducci, Studi letterari, Livorno,
Vigo, 1874, pag. 200; GinguenÉ, liisloirc lille'rairc d'Italie, Milano, Giusti, 1820, t. I,
pag. 393, 395; Maffki, Storia della letteratura ital., Firenze, Le Mounier, 1853, t. I,
pag. 45 c scgg.; Ambiiosolt, Mannaie della lettemi. ital,, Firenze, Barbera, 1875, voi. 1.
pag. 68; A. Lubin, Comedia di Dante Alighieri, preceduta dalla dia c da studj prepara
toli illustratici, Padova, Peuada, 1881, pag. 73, 88; G.A. Scabtazzini, Dante, Parte !•>,
17/<t eli Dante, Ulrico lloeplf, 1883, pag, 89, 114 e scgg. Quivi è detto che la dimora
di Dante a Gubbio cd all’Avellana non è confortata da « documenti autentici ». Ed
a pag. 112 l’A. soggiunge; < Se non è improbabile ch'egli in Agubbio passasse alcun
tempo di sua vita, che le tradizioni non sogliono avere per fondamento una mera
invenzione, è però incertissimo in qual tempo ciò avvenisse. Costante poi e forse
più fondata è la tradizione che dopo la morte di Arrigo VII Dante si ritirasse nel
monastero di S. Croce, dove un’iscrizione del 1557 indica in qual camera abitasse.
La disposizione d'animo in cui egli doxca naturalmente ritrovarsi all’annunzio della
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venisse a Gubbio, perché riandando la sua biografia, non
ci vien dato di trovare un certo periodo di tempo nel quale
possa stabilirsi il suo soggiorno presso Bosone, e perché
questa credenza, esposta primamente dal Raffaeli! (2) come
assoluta verità storica, si fonda soltanto su la vaga tradi
zione popolare, confermata dal Falcucci, che nel sec. XVII
(non sapremmo dire a quale scopo, se non forse per pazza
boria di famiglia) fece scrivere su la facciata esterna di
una casa da lui comprata che ivi Dante soggiornò e scrisse
carmi (3). Senza fondarsi sopra una testimonianza, forse
di qualche valore per chi sostenesse la tesi contraria alla
nostra (cioè dell’argomento del capitolo di Bosone, tra
scritto in un Cod. Laurenziano del 1432 : « Expositio domini
Busonis de Eugubio super tribus libris Dantis qui fuit tem
pore suo, imo receptavit eum in propria domo ») (4), si è
tenuto finora massimo conto del sonetto che vollesi indi
rizzato da Dante a Bosone; nel quale esso si rallegrerebbe
coll’amico suo, perché il figlio (nel sonetto non ne è citato
il nome) « S’avaccia ne lo stil greco e francesco », e il
padre godrà nel vederlo « .... fra gli altri esser reducto

morte di Arrigo VII, rende il suo ritiro nel monastero probabilissimo, o il modo con
cui Dante descrive il sito del monastero di S. Croce mostra ch’egli vi fu veramente
(Cfr. Farad. XXI, 106 e seg.). Non vi sono pertanto motivi da farei dubitare che la
tradizione antica abbia fondamento storico ». Cfr. anche Banghiasci , Dei palassi
municipale e pretorio di Gubbio, pag. 13 ( estr. dall’ Archivio storico italiano, Serio III,
tomo VI, parte 2°- ).

(2) Op. cit., pag. 67.
(3) L'iscrizione è questa: Hic. mansit. Danthes || Alegherius. Poeta || et. cab-

sin.’A. bckipsit. |i Fedebicus. Falcutivs. || Virtuti. et. posteribus. p[ohuit]. V. su
codesto argomento il nostro studio sul Tclcutclogio di Ubaldo di Sebastiano da Gubbio,
opera inedita del sec. XIV, Firenze, Cellini, 1881 (estr. dall* .irc/n'no storico italiano,
Serie IV, tomo VII) pag. 6. Confesso però di esser qui caduto in errore affermando
che il Falcucci comprò la casa dei Ballaci!!: la quale è veramente quella,presso il
vescovato, posseduta oggi da Luigi Benfatti. Dell’antica facciata non restano che
tre fenestre di bellissima architettura: nell’atrio è ancora lo stemma dei llaffaelli.
Il Ltbix, op. cit., nel riportare quella iscrizione lesse erroneamente Folcutivh.

(1) Il commento è di Francesco da liuti. In questo Cod (Pluteo XXXXll, 11)
dinnanzi al Capitolo di Jacopo di Dante sono scritte di seconda mano quelle parole.
V. Bardisi, Calai. C'odd. Laur., V, 182.
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Come sopr1 acqua si sostien la galla » (1). Codesto sonetto
fu creduto, quasi fino ad oggi, autografo di Dante: tale lo
giudicarono il Mai, il card. Giuseppe Garampi prefetto degli
archivj vaticani (2), e i posteriori paleografi, se bene, a prima
giunta, anche un profano della conoscenza della grafia de’ varj
secoli potrebbe asserire che la scrittura ne risale alla prima
metà del sec. XVI. Stampato più volte e sempre attribuito
all’ Alighieri, fu mandato, come prezioso autografo, dagl1 in
telligenti eugubini all1 esposizione fiorentina pel centenario
dantesco ! !

E non solo su l’autorità di questo sonetto fu asserito
che Dante soggiornò a Gubbio presso il Raffaelli, e ap
punto in quella casa posteriormente comprata dal Falcucci;
v1 era un1 altra prova irrefragabile posta in luce dal Mehus.
Nel Telcutélogio di Ubaldo di Sebastiano da Gubbio, opera

(1) Di questo sonetto fa menziono V. Armanni, Lettere, voi. Ili, pag. 390. Fu
stampato dal Lami in Dcliciae eruditoruni, voi. XIII» pag. 118; nell’ediz. veneta della
Divina Comedia del Zatta; dal Dionisi in Aneddoti, pag. 83; e in Dirne di Dante, Mi
lano, Bottoni, 1828, lib. VI, n. XI, pag. 110. L’originalo conservasi nella biblioteca
Spere 1 liana di Gubbio: è membranaceo; fu già di V. Aumanni elio lo ebbe in dono
da Girolamo di Orazio Raffaelli A destra del Sonetto è un rozzo fregio a penna
con scritto, di seconda mano, ranno 150S: Cfr. De Romanis, Note alla Vita di Dante
del Tirabosciii; U. Foscolo, Discorso sul testo del poema di Dante, § 137. Stimo op
portuno di riprodurre qui questo Sonetto su l’originale, di cui la lezione fu, so bene
leggermente, alterata nella stampa del Fraticelli, Il Canzoniere di Dante A., 3° ediz.,
Firenze, Barbèra, 1873, pag. 282 c segg.

Danti a ms. Bozonc IlaphaeUiJ (V A gobbio

Tu che stanzi lo colle ombroso c fresche
eh’è co lo fiume che uon è torrente
Linci molle lo chiama quella gente
in nome italiano c non thedcsco.

Ponti sera a matta contento al desco
poi che del car figlino 1 ned! presente
vi fructo che sperasti c si repente
s*aimccin ne lo stil greco c lYanccsco.

Perché cima d’ingegno non s’astallu
in questa Italia de dolor hostcllo
di col si speri già cotanto fructo.

Gauazzi puro el primo Ilaphncllo
che tra*dodi ucdrallo esser reducto
come sopr’acqua si sostien la galla.

(.!) Cfr. Antinoiu, IhII'antico Cantillo ili Colmolliwo...., lettera ili L. Biondi inse
rita nell’ Oiiiuloi/ia, Giornale di scienze, lettere e arti, Perugia, Baduel, ItSSo, pag. 139.
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tuttora inedita del sec. XIV (1), v’ha un passo (2) in cui
F autore dichiara che Dante fu suo et tcneris aiiiiis prae-
ceptorem. Chi sarà mai codesto Ubaldo? Una sì fatta que
stione pel Mehus e per il Raffaelli è di facile scioglimento.
Il primo, senza forse curarsi di leggere accuratamente tutto
il passo, affermò che F Alighieri fu il pracceptor di Bosone,
del quale, a parer suo, e non di Sebastiano parlasi in que
sto capitolo; il Pelli disse che Fautore del Teleutcloyio era
figlio di Bosone (3); il Raffaelli credè che Dante insegnasse
ad un suo figliuolo di cui però non fa il nome; più pru
dente il Troya accenna appena all’ erudizione nelle lettere
che Dante dovette impartire ad un tale Ubaldo di Seba
stiano (4). Che il canonico Giovanni Rossi accettasse e di
fendesse F asserto del Mehus in una lettera al Garofolo, forse
(avuto riguardo alla poco critica severità sua o del tempo
suo, ed alla grettezza degli studj in mezzo ai quali fu edu
cato) è perdonabile: ma non così è perdonabile il Garofolo
duca di Bonito, che a.chiusi occhi e colla coscienza di of
frire al publico un giojello letterario, ristampava nel 1872
in un suo volume di Opuscoli letterari c filosofici la lettera
del Rossi, che può giudicarsi un impasto di poche verità
attinte alla biografia bosoniana del Raffaelli, e di moltis
sime e inesattissime asserzioni o sue, o più spesso attinte
a qualche fonte mal sicura (5).

Dalla leggenda popolare della venuta di Dante a Gub
bio non può disgiungersi quella della sua breve dimora nel
Monastero dell’Avellana (6), dove si sarebbe recato da Gub-

(1) V. il nostro studio su quest’opera in Archivio storico Haliti no, Serie IV, toni. VII.
(2) Cap. IH dell'ultimo libro elio ha per titolo De htxuria ti eius effeclibus. Qui

l'autore, non so con quanta verità, dice che la lussuria Dantcìn aduliti inis uuiplc-
siliits ri in navit.

(3) Memorie per servire alla vita di Dante .!., Firenze, Piatti, 1823, pag. 89, 137,
(i) Op. cit., pag. 1G1 c segg.
(5) l.dUrnluru e flo-mjiu. Opuscoli per Pasquale Gauofolo, Napoli, Ferrante, 1872.

La lettera del Kossi e scritta da Napoli, 10 aprilo 1829. V. anche Lvdin, op. cit.
pag. 88.

(t>) V, Cronidoriii diti'antica, nobile i ossei vanii Abbadia di S. Giove dilla Futile
Aciilana nell' inibì i l. Siena, 1723, in 8.» : Clr. Pelli, op. cit., pag. 131 c seg.
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»

bio « ad obliare, come dice l’Arrivabenè, le sofferte ca
lamità e l’orgogliosa commiserazione dei grandi » (1). A
queste due tradizioni, e forse anche all’autenticità del so
netto a Bosone, non prestò fede cecamente Ugo Foscolo (2);
non perché credesse insufficienti a confermarle la inscrizione
del Falcucci e l’altra nel monastero dell’Avellana, ma per
ché, e lo confessa chiaramente, ne ignorava la data: du
bitò (piindi, non sapendo che l’ima e l’altra appartenevano
al sec. XVI, che Dante scrivesse in casa l’amico suo parte
della Comedia e che, diremo anzi, venisse nell’Umbria e
precisamente a Gubbio. Se, oppone esso, Dante raffigurò
nel Purgatorio (c. XI, 76) V(illuminatore eugubino, non è
deducibile che lo avesse conosciuto a Gubbio, come asse
risce l’Arrivabene (3) : è più tosto probabile F ipotesi che
con lui avesse contratto affettuosa amicizia a Bologna (4).

(1) Op. cit., tomo II, pag. 292. G. Antinobi di Perugia in una lettera (Perugia 20
aprile 1833) a Luigi Biondi (Diti’ antico castello <1i Colinollaro nel contado di Guidilo... ,
in Oniolonia, giornale di scienze, lettere ed arti, Perugia. Badaci, 1833) a propos to dei
vv. 61-63 del Canto XXIII dell’ Inferno, dice clic Dante dovette alludere non a Co
lonia ma a Cologuola, castello della famiglia Pecci di Gubbio, a poca distanza dal
castello di Bosone, da un monastero di Benedettini, detto 1‘Abbazia di Alflolo, e
dal Convento di Caprignone, fondato da Ugolino de’Conti di Coccorano, dove S. Fran
cesco tenne un capitolo col concorso di molti confratri (pag. 147). E poi (pare im
possibile!) l'Antinori soggiunge: «Erano parimenti in quei contorni gli altri antichi
monasteri di Vallingegno, della Canonica di S. Pietro in Vigneto, di S. Stefano, di
S. Cristofano : ed è assai probabile che quei devoti solitari dei loro rozzi abiti si
provvedessero in Cologuola dove può credersi che alcun lanifizio esistesse, siccome
molti se ne contavano in Gubbio a quo’tempi » (pag. 149). C’è da sbalordire, o
da ridere di compassiono a sentirò affacciare congetturo c spiegazioni di simil ge
nero !

(2) Op. cit., t. II, pag. 292, nota. Nel palazzo della Signoria di Gubbio fu posta
noi 1865 una gaglioffa inscrizione del De Minicis, ricordante le peripezie della vita
di Dante esulo c la sua dimora a Gubbio. Vedila edita nel .Vuoto Diritto, 26 ago
sto 1866, nnm. 107, e in Rangiiiasci, op cit., pag 32, nota 2. Quivi il Rangiiiasci
nega ogni valore all’inscrizione del Falcucci.

(3) Op. cit., pag. 291.
(4) Odorisi lavorava a Bologna fin dal 1268; le deduciamo da un documento

dell’archivio Ercolani (Cfr, Zani, Enciclopedia melodica, voi. X, p."I, pag. 286,nota 44-,
Fuenfanelu Cibo, op. cit., pag. 12). Ebbe ivi a discepolo il giovine Franco. Il Va-
kaiu afferma che alluminasse a Roma verso il 1295, dove, quattro anni dopo, proba
bilmente morì. (Cfr. Bai.dinucci, Sotiiic dei Professori di diurno, Firenze, 1845, voi. I,
pag. 111). Ricordiamo altresì, se bene non sia qui di nostro assunto il discorrerne, 
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Evidentissimo poi appare il dubbio del Foscolo su la di
mora di Dante presso il Raffaelli, là, cioè, quando, esclusa
la probabilità dell’aver conosciuto a Gubbio Odorisi, ricorda
il Boccacci che nel noverare le città e le case ove Dante
ebbe asilo, non fa menzione di Gubbio : al più potrebbe es
sere al caso il fatto che l’Alighieri, come attesta il Boc
cacci, si soffermasse ne’ « monti vicino a Urbino »; se non
che, esso tosto soggiunge come « per alcuno ispazio fu co’ si
gnori della Faggiuola ».

Per esser dunque più certi del fatto nostro e perché non
vogliamo affacciare una congettura troppo vaga, a conforto
della quale non esistono documenti di sorta (e quelli posti
in campo finora, se pure possono chiamarsi tali, abbiamo
spogliati d’ogni valore) neghiamo che Dante dimorasse a
Gubbio, e, fino a prova contraria, non crediamo che Bo-
sone conoscesse l’Alighieri.

Conobbe almeno la Divina Comedia? A questa domanda
dovremmo rispondere studiando analiticamente l’Avventu
roso Ciciliano: però lo facciamo ora, tanto più che nella
risposta data da alcuni si volle trovare la conferma di quel
fatto che noi abbiamo respinto per insussistenza di prove
storiche.

Il Nott, editore, come abbiam detto, del testo boso-
niano, vede nella struttura del « romanzo » e nelle varie
sue parti l’influenza dell’ amicizia di Bosone con Dante.
Qualche cosa di attinto e di comune, specialmente nelle
frasi, ve lo scorge anche il prof. G. Carducci (1) il quale
naturalmente suppone che Bosone avesse letto la Div. Co
media. Ma se queste rassomiglianze esistono veramente, ve
dremo in appresso. Intanto stiamo col Nott il quale tiene
per sacrosanta la data del 1311, offerta dal codice Lauren-
ziano, ed esclude la probabilità che Bosone conoscesse l’opera

che il Vasari possedeva alcune miniature oderisianc, e che il Cbowe e il Cavalca-
belle (.1 ntw history nf painiiny in /My,.., London, Murray, 1860, toni, li, pag. 183)
attribuiscono a lui 1 famosi corali clic conservatisi in S. Pietro a Roma c elio ante
riormente erano stati creduti dipinti da Giotto.

(1) Op. cit, pag. 290.
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dantesca, di cui le due ultime cantiche, alle quali Bosone
avrebbe attinto passi e concetti, che egli ravvisa a prima
giunta, non sarebbero state a quel tempo finite (1). Sta in
niente al Nott che Bosone scrivesse il suo « romanzo » per
T unico scopo di formare « un elevato e nobile stile in prosa
che convenisse alla bellezza e alla capacità della lingua ita
liana ». Ma forse, noi domandiamo, di moto proprio s’ac
cinse Bosone a codesta impresa? Il Nott ci risponde che
Dante dovette suggerire tale concetto all1 amico suo, il quale
avrebbe imaginato tutta la tela del « romanzo » dopo qual
che colloquio letterario col divino poeta in Arezzo. Che un
legame fra la Divina Coni, e V Avventuroso ci sia, è indi
scutibile pel Nott; e come no? se eguali erano le aspira
zioni dei due banditi che si sarebbero confortati a vicenda
in mezzo alle sciagure dell1 esilio, « bisogna che simile fosse
l'indole de’loro pensieri e simili gli obbietti delle loro ri
cerche ». La relazione stretta fra le opere dell’eugubino
e del fiorentino è riconoscibile altresì « nell’assunto stesso
che Bosone ha scelto pel suo romanzo ». Concludiamo, o
meglio, il Nott conclude: « la grande rassomiglianza ne’pen
sieri e ne’modi di dire che troviamo nell’ Avventuroso Ci-
ciliano e nel poema sublime di Dante, può essere giudicata
prova irrefragabile che questi due grandi uomini avessero
lungamente ragionato e molto studiato insieme sul subietto
delle opere loro respetti ve ». Ma si può opporre, o meglio,
il Nott oppone: codeste rassomiglianze non occorrono sol
tanto nell’ Inferno, ma eziandio nelle altre due cantiche :
queste però non erano compiute nel 1311, e quindi Bosone
non le poteva aver lette : come dunque si scioglie codesto
nodo? Tali rassomiglianze derivano « non da una parziale
cognizione della Dio. Coniedia, ma dalla reciproca ed intrin
seca comunione dei pensieri e degli studi di ambedue que
sti valenti scrittori » (2). Dovremo noi ora fermarci a 

(1) Op. cit., pag. 11.
(?) Ivi. Cfr. tinche Antinobi, Ltllera citata, pag. 142, dove sono ripetute lo opi

nioni del Nott su la relazione ira r.htuiht/wo Cidi. c la Dir. Coni.
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confutare queste puerili ed assurde congetture, questo stra
nissime conclusioni del Nott? Non lo facciamo perché non
varrebbe la pena: d’altra parte, con quali argomenti si do
vrebbe combattere l’asserto di chi vede qualche cosa di co
mune c di attinto per parte di Bosone, fra l’esilio volon
tario dei baroni del « romanzo » e il viaggio simbolico di
Dante? Come rispondere a chi vede per entro all’Avventu
roso molti pensieri della Divina Comedia? Dove sono tutti
quei concetti e quelle frasi che Bosone avrebbe tolte dalle
due ultime cantiche di Dante ?

Ci duole che il prof. G. Carducci abbia asserito che Bo
sone « di rimembranze dantesche infiorava un suo romanzo
in prosa » (1); ci duole perché il Nott avrebbe trovato un
critico sommo che gli ha prestato fede. E però assai pro
babile che il prof. G. Carducci non abbia fatto altro che atte
nersi fedelmente alle affermazioni del Nott; perché, se avesse
istituito gli opportuni confronti, non avrebbe notato una
frase sola che faccia supporre nell’autore non diciamo la let
tura della D. Comedia, ma né pure il lontano ricordo di qual
che verso. E perché altri per avventura non ci accusi d’aver
negato troppo senza prove in mano, non sarà infruttuoso
citare le rassomiglianze che il Nott ravvisa fra il « romanzo »
e la Div. Comedia; e innanzi tutto quelle che occorrono
nell’Inferno. La parola appieno nel senso di pienamente
(pag. 55) sarebbe stata tolta dal v. 2 del C. XXVII; ac
per lui (pag. 63) dal v. 32 del C. VII, e v. 71 del C. XVII;
arte per « maniera di agire da virtù insita » (pag. 174) dai
vv. 99, 103, C. XI; ca per casa (pag. 383) dal v. 54, C. XV.
La espressione « io mi trovai una fiata » (pag. 65) fa ri
cordare i primi due versi del C. I; l’altra « fossa spogliate
delle carni » i vv. del Canto XXXIII, «... tu ne vestisti
Queste misere carni: tu ne spoglia » (riproduciamo la le
zione data dal Nott); il modo « con isforzevoli sforzamenti »
(pag. 119) è una «piccolezza e giuoco di parole » che rani- 

(1) Op. cit., pai'. 290.
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monta il v. « To credo ch’ei credette ch’io credesse » (C. XIII,
v. 25). Ancora: il Nott è capace di trovare che Bosone
dietro la scorta di Dante (C. V, v. 126) scrisse « piagnerò
mentre che parlo » (pag. 235); che dicendo « ora ne parrà
nostra sollecitudine » (pag. 290), volle imitare il v. 9 del
C. II, « Ora parrà la tua nobilitate » (riproduciamo anche
qui la lezione del Nott).

Citiamo ora gli esempi delle altre due cantiche; e qui
il Nott si è disbrigato più presto che altri possa credere.
Poiché non ha trovato che il verbo cessare (pag. 50) per
rimuovere, ripetuto in Dante al v. 133, C. XXV del Farad.;
il verbo assottigliare (pag. 52) che Dante usò in due luoghi
della stessa cantica (C. XIX, v. 82; C. XXVIII, v. 62); e
il nome scanni (pag. 205) che occorre ivi, al v. 125 del
C. VI. E di tutte le imitazioni (saranno state di simil ge
nere?) che, come ci prometteva il Nott nella prefazione
al « romanzo », innumerevoli si sarebbero trovate nel Pur
gatorio, come va che non ne vediamo citata pur una? Po
niamo che gli siano rimaste su la penna; del resto, non
sapremmo con qual nome definire la critica del buon inglese
che crede indubbia fonte del « romanzo » la Divina Comedia
per aver fatto una diecina di sciocchi raffronti coll’inferno
e tre o quattro col Paradiso. Passiamo più tosto, giacché
sarebbe stoltezza spendere altre parole per porre in maggior
luce la puerilità di codesta critica, a studiare il testo. Ve
ramente, dopo aver letto la prefazione del Nott, dovremmo
credere di trovarci d’innanzi ad un monumento letterario
d’inestimabile valore per l’economia, per la novità della
narrazione, per tutto quell’insieme, in una parola, di ar
monico e di ben condotto che ci manifesti l’altezza d’in
telletto dell’ autore e la profondità e severità di studj on-
d’esso è fornito. Ma pur troppo rimarremo disillusi. Ecco
il racconto.

Ad un breve accenno intorno a Giovanni da Precida,
al suo abboccamento col Paleologo prima, e poi con il papa
Nicolò III, e all’ordinamento della congiura, segue la storia
de’cinque baroni. La ragione di questo racconto di pre-

Htiidj di filologia romanza , I. pj 
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messa è forse da ricercarsi, secondo il Nott, nella necessità,
procacciatasi da Bosone, d’un opportuno cominciamento
del « romanzo » e nel voler porre sott’ occhio al lettore una
causa plausibile della partenza de’cinque baroni; i quali,
fautori dei francesi, deliberarono, dopo il mirabile successo
dei Vespri, di allontanarsi dalla Sicilia. Tale ipotesi è
probabile anche per noi, interpetrando in favor nostro un
luogo del proemio (pag. 67): « ma venghiamo alla storia:
qual si fosse la cagione, la Cicilia mutò signoria per la
industria di Messer Gianni da Procida » ; al quale risponde
il passo con cui s’apre il cap. I del lib. I: « Alquanti ba
roni mutarono luogo per lo detto mutamento...... Be
nedetti da un abate d’integra e santa vita, affittati i proprj
beni e collocati le mogli ed i figli in un monastero, gli
avventurosi s’accingono a partire: il tempo dell’assenza,
fissato per consenso unanime, dovea essere di dieci anni.
Messer Gianni il Chiaro, il primo de’cinque, recasi presso
il Re di Tunisi, cui Alcali arabo s’argomentava di rapir
la corona. Olire i servigi proprj e di venticinque suoi com
pagni (dei quali l’A. non fa i nomi) al re (pag. 135), che
lo elegge ammiraglio e nelle mani sue commette la sorte
della guerra e del regno. I trionfi di Gianni s’aprono con
la presa di Fass, città dove Alcali avea raccolto il fiore
delle sue forze (pag. 120 e seg.); assale e vince prodemente
Alzebì, forte castello occupato dagli arabi (pag. 118 e seg.);
i quali rafforzati assediano Tunisi (pag. 125 e segg.). Il re
tien consiglio fra i più accorti e valenti uomini del regno
e dell’esercito; Gianni esorta alla battaglia (pag. 127 e
segg.); si viene alle mani; l’ammiraglio uccide Alcali e
riporta su gli arabi completa vittoria (pag. 132 e segg.).
Il re dona « dugento migliaia di bisanti d’oro » all’ animoso
siciliano che con pochi compagni superstiti se ne torna in
patria. Qui finisce il libro I, e nel tempo stesso la narra
zione delle gesta d’un barone « avventuroso ».

La esposizione dei fatti operati da Messer Antonio oc
cupa tutto il libro IL Fu primieramente al servigio di
Carlo re di Napoli (pag. 163), poi ambasciatore al nuovo 
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papa Nicolò III. Questi lo presceglie a suo segreto consi
gliere; dopo quattro anni lo spedisce in Inghilterra, dove
« apparve un accidente sopra li chierici li quali male ri
spondevano alla chiesa e stavano in molta disubbidienza »
(pag. 170). In questo tempo Bosone pone « un diluvio cho
fu in Inghilterra pei’ forti venti » (pag. 174). Odoardo re
accoglie propizio e cortese l’ambasciatore pontificio, e gli
affida la educazione del figlio (pag. 203 e segg.). Intanto
Brundisbergo ordisce una congiura contro il re; suo scopo
è di rapirgli la corona (pag. 205 e segg.). Sinistro è il
successo della macchinazione; viene a notizia del re, e questi
fa prigione Brundisbergo e alcuni suoi proseliti. Antonio
consiglia il re a liberarsene uccidendoli (pag. 263); il re
invece li assolve: l’attentato alla vita del re viene eseguito
(pag. 264). Brundisbergo si arma; Antonio è alla testa
dell’armata reale (pag. 274 e segg.); questi in un assalto
contro gl’insorti è fatto prigione (pag. 283); liberato (Bosone
non dice né come né quando), e ripreso il comando del-
l’esercito reale, indice nuova guerra a Brundisbergo e presso
a Durem, città presa dai ribelli, lo vince ed uccide (pag. 279).
L’isola per virtù d’Antonio tornò in quiete; donato dal re
di molto tesoro, egli si ridusse nuovamente a Roma e, trat
tenutosi alquanto presso il papa, riprese la via di Sicilia,
ché s’appressava lo spirar del tempo stabilito dai baroni
innanzi di partire.

Ed ora eccoci al racconto delle « notabili maraviglie
d’armi in prodezza e in maturo senno » (pag. 298) operate
da Messer Ulivo, il terzo « avventuroso » ; siamo al libro III.
« Cavaliere non di piccolo animo, però che di grande li-
gniaggio era » (pag. 374), s’imbarcò d’Ancona per la Schia-
vonia: il re di codesta provincia menava guerra al « Prenze
della Morea ». Ulivo, eletto dal re a capitano dell’ esercito,
s’accinge a prender la città di Patrasso, caduta nelle mani
de’nemici; riguadagna al re molte città e castella (pag. 387
e seg.) e sta a’suoi servigi finché il re d’Erminia, iniziata
una fiera lotta col « Soldano di Banbillonia » (pag. 388)
manda a lui pregandolo ad accettare il comando delle prò
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prie schiere. Accetta la profferta Messer Ulivo (pag. 392);
hanno luogo due combattimenti; resta vincitore nel primo
(pag. 396), e vinto nel secondo (pag. 400); è fatto prigione
dal Saladino. In una giostra riporta vittoria su tre sara
ceni; fa cavaliere cristiano il Saladino che rende a lui ed
ai suoi compagni libertà (pag. 410 e segg.). Ulivo torna
in Ischiavonia, dove attende al comando d’una nuova guerra
che il re avea mossa a quello di Ungheria: Ulivo trionfa
degli ungheresi, e il re, dileguato ogni pericolo e debellati
i nemici, licenzia il siciliano che con molt’oro torna all’isola
patria. Quivi si ritrovarono dopo dieci anni di assenza soli
tre « avventurosi » ; accumularono le ricchezze guadagnatesi
e se le godettero in comune. Il libro III è finito e con
questo è finito anche il « romanzo ». E i due altri baroni?
Di loro è fatta menzione al cap. Ili (pag. 109), in fine del
lib. I (pag. 135) e nuovamente alla fine del III (pag. 435):
« e questa chiesa (di S. Benedetto) feciono a comme
morazione delle anime d’Orlimborgo e Simonetto loro com
pagni, morti alla predetta avventura ». In vece nel lib. I
non è fatto di loro il minimo ricordo. Il Nott opina che
Bosone lasciasse imperfetta l’opera sua (pag. 135), o vera
mente che molti capitoli siano andati perduti. Però nel
processo del libro vedremo non esser cotesta la sola contra
dizione in cui s’avviene l’autore. Intanto, dopo questo fatto,
noi possiamo congetturare che il libro ha certe parti le
quali offrono argomento di serio sospetto riguardo alla sua
paternità: per ora affacciamo la questione al lettore come
mera ipotesi; più tardi la vedremo trasmutarsi in verità.

Ogni libro dell’Avventuroso è corredato di note; una
soltanto ne ha il lib. I, moltissime gli altri due. Scopo di
queste illustrazioni è quasi sempre di tesser la storia di certi
fatti e di certi uomini de’quali nel corpo del racconto non
è ricordato che il nome. Così a quello di « Jacobbe »
(pag. 189) segue (a pag. 306 e segg.) una lunghissima nota
che narra de’suoi figli, di Giuseppe, della sua visione e
dell"inganno della coppa d’oro nascosta nel sacco di grano.
Ogni nome d’illustre personaggio romano, citato nel rac
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conto, ha la relativa nota storica; così quelli di Mario Mellio
(pag. 327), di M. Marcello (pag. 329), di Elvio (di cui l’a.
discorre secondo l’autorità di Valerio) accusatore di Pompeo
(pag. 331 e seg.); così di Giuda, secondo S. Paolo (pag. 455),
di S. Francesco, secondo « la santa iscrittura » (pag. 450),
e di « Ansalon Giudeo » (pag. 455). Il ricordo dei Fiesolani
offre all’ autore argomento di narrare in una nota la storia
di Fiorino e di sua figlia Teverina (pag. 388 e segg.); il
racconto di « Diomatrass, nato di Reali di Barberia » è
fatto a pag. 319 e segg.; quello di « Massinbal, granduca
dei Brettoni » a pag. 321 ; di « Ramondetto che della schiatta
di Provenzali di Balzinghi era » a pag. 323; di « Agaro [che]
fu uno conte di Scozia della contea di Petrocco » a pag. 323
e segg.; di «Jean de Berry uomo di corte molto isperto
di suo mestiero » a pag. 453; finalmente del « Conte Ar-
tese » (le comte d’Artois) a pag. 456 e segg., ecc. Ed
ora noi domandiamo: è forse agevolata con tutte queste
numerose e lunghissime note la interpetrazione del libro?
A qual fine tanto sfoggio d’inutile erudizione? Non tro
vando via da rispondere, va confermandosi sempre più il
sospetto al quale testé accennavamo.

Lo scopo a cui Bosone mira col suo libro, è puramente
morale : esso ha prodotto questi « belli essempri per am
maestramento di tutti quelli che saranno percossi dalla for
tuna del mondo, a donare loro conforto che non si disperino »
(pag. 47). Questa massima viene confermata altresì alla
fine del libro; là, cioè, dove l’A. ripete che « l’uomo va
loroso rade -volte periscie, mettendosi con maturo senno e
provedimento a’ casi della fortuna » (pag. 436). Il racconto
delle gesta de’cinque, o meglio, dei tre « avventurosi »
« puote essere assempro a’ nigligenti della lor vilissima vita ».

Nel processo del « romanzo », a ogni piè sospinto, Bo
sone ci trasporta fuor di via con inutili e strane digressioni,
dalle quali poi, come riavvedutosi, si ricorda di tornare al
primo detto, e tenta infatti di tornarvi. Ma che? Muove
pochi passi nello svolgimento della narrazione, ed eccotelo
venir nuovamente fuori con un’ altra particolarità di ac
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cidenti, che spesso, per non dii' sempre, disagevolmente
sappiamo riannodare all’argomento principale. Così, per
esempio, ammettendo che la congettura testé da noi pro
posta, sia poco probabile, come faremmo a trovare il nesso
tra la storia del Procida (nel Proemio} e quella dei ba
roni? (1). E l’Autore accortosi forse di questo difetto, non
cessa di promettere ripetutamente al lettore una severa
brevità, se bene nel cap. I(pag. 101) si proponga di trattare
« in lungo sermone » la storia dei cinque eroi e in modo
speciale quella di messer Ulivo (lib. Ili, cap. I, pag. 374) (2).
Ma un fatto che ci sorprende in codesto « romanzo » si è
che l’A., spesso alla fine dei capitoli, e specialmente nel
passaggio da una digressione al vero racconto, parla di sé
in persona terza: cioè « pone l’autore di questo libro »
(pag. 205); « ora l’autore ritorna a sua materia » (pag. 274),
e così a pagg. 51, 58, 67, 376, 386, 422 ecc. ; chiudendo il
cap. X del lib. Ili così esprimesi : « e qui l’autore più non
iscrive »; alle quali parole, mutata la persona, seguono le
altre che contengono la ragione ond’esso ha sospeso a quel
punto la narrazione; « perocché la materia del soccorso del
Soldano ci strigne di parlare » (pag. 399). Se bene il Nott
in una nota (pag. 583) s’affatichi a dimostrare, senza però
addurre soddisfacenti ragioni, che sì fatta maniera di espri
mersi non deve far sospettare una terza persona che parla,
giacché era « Bosone stesso che avea imaginato questo modo
di dire per dare aria di maggior naturalezza al suo rac
conto » ; pure a noi sembra di ravvisare appunto in que’modi
il raffazzonatore e l’abbreviatore del libro di-Bosone, se
pure altri non voglia da questo fatto dedurre che il « ro
manzo » è una falsificazione attribuita a Bosone. Questo
sospetto che in alcuni, come nel Nannucci, è certezza, ci si
riaffaccerà quando produrremo altre testimonianze di mag
gior valore. Ciò che finora abbiamo avvertito nel testo
deìV Avventuroso Ciciliana si riproduce altresì nelle Osservà-

(1) V. altri esempi a pagg. 67, 387, 388, 390, 395, 399, 421.
(2) V. anche a pagg. 107, 108, 170, 285, 298, 388, 399.
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zioni ai due ultimi libri; così nella nota S, lib. II, « pone
1’Autore la tentazione di Giacob » (pag. 306); nella nota V
« l’Autore racconta.... la scura cosa di due temine di Ge
rusalemme » (pag. 311); nella nota CO (pag. 318 e seg.) è
scusato « l1 2 Autore del presente libro » per non aver seguito
il racconto (cfr. pure le note A, B, lib. Ili, pag. 4-19).

Accennando testé ad una contradizione in cui cadde lo
scrittore dell’ Avventuroso, asserivamo che in ben altri e più
gravi errori era incorso e promettevamo di avvertirli. Nel
Proemio (cominciamo dal principio del libro), ossia nella
storia del Precida, Fautori errò affermando che il cospi
ratore recossi prima dal Papa per chiedergli aiuto, e poi a '
Costantinopoli dal Paleologo: se bene quest’ ordine di fatti
sia seguito dal Giannone (lib. XX, cap. V) e contradetto
dal Villani (lib. Ili, cap. Ili), pure noi giudichiamo falso
quel passo, raffrontandolo con la storia de’vespri scritta,
crediamo, da un siculo contemporaneo (1) ; il quale si oppone
a Bosone anche là dove narra che il Procida si presentò
sconosciuto al pontefice (2). Prima che i baroni si mettes
sero in via presero, come abbiam detto, commiato da un
frate che già da venticinque anni vivea, per voto a Dio, in
assoluto silenzio; di questo voto (pag. 104) non si ricorda
più l’autore, che, poco appresso, e nel medesimo capitolo
(pag. 105) fa parlar l’eremita, domandato di consiglio e
di benedizione dai cinque « avventurosi ». Né questa è la
sola prova che all’autore faccia difetto la buona memoria.
Al principio del lib. I dice che i baroni partendo « lasciarono
le famiglie in Cicilia parte e parte altrove come tostamente
il diviseremo innanzi » (pag. 101); invece a pag. 108,
ove appunto « divisa», narra eh’essi affidarono le proprie
donno ed i figli alla badessa d’un monastero di Messina.
Accennando di volo (lib. I, cap. Ili) al viaggio di messer

(1) /Ustoria cospirai, Joatniis Procitae ex Billioth. script. qui rrs in Sicilia gestas
sub Aragunum imperio rclulcrc a Bosauio Gbkuoiho alila, Panormi, 171'1, voli. 2 in f.

(2) Lo storico siculo dice: c imperò clic lu Papa lu couuxia o ricippilu graiiu-
samenU » ; ivi, pag. 251.
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Ulivo, nota che questi prese il cammino verso l’isola di
Greti « per essere co’ Re di Rascia »; nel lib. Ili poi, dove
si svolgono i suoi fatti e parlasi del suo viaggio, non è
menzionata quell’isola, la quale né pure è su la via che mes
ser Ulivo doveva percorrere. Giunto Messer Gianni presso
il Re di Tunisi, questi, ci dice l’A., molto se ne rallegrò,
tanto più eh’ era in guerra con Alcafi ed avea bisogno d’un
rinforzo di soldati e di un prode condottiero (pag. 111). La
ragione della compiacenza del Re è forse da ricercarsi nel
numero dei compagni di Gianni, o nella valentia di costui?
A noi basti di notare per tutta risposta che quelli erano
soltanto venticinque.(pag. 135), e che 1’ « avventuroso » era
affatto sconosciuto al tunisino. A pag. 114 racconta Bosone
che Gianni « con parola del Re si misse a prendere la città
di Fass»; nella pag. seguente ciò è contradetto; Gianni
non è ancor giunto alla città, verso la quale « nel nome di
Cristo si dirizza ». Nell’assalto muoiono « molti cristiani »
(pag. 122); poco appresso non sono più que’ « molti », ma
« treutadue per novero » ; nientemeno che 32 su 525, che
cinquecento erano già al soldo del re (pagg. 112, 114).
Gianni riesce vittorioso, accetta i doni dal Re e torna in
Sicilia. Dunque tutti questi fatti, il viaggio, cioè, a Tunisi,
la presa dal castello di Alzebì, e la disfatta degli arabi in
una sola battaglia, si sarebbero compiuti nello spazio di
dieci anni! La imperfezione di questo libro fu avvertita
anche dal Nott(pag. 135), il quale però ha sempre la scusa
pronta a difender Bosone: le gesta di Gianni a Tunisi non
doverono durare che quasi un paio d’anni, e da questo tempo,
dice il Nott, a quello stabilito per il ritorno, Bosone dove
probabilmente narrare i fatti di Orlimborgo e di Simonetto
che dice di aver descritto, ma de’quali poi non fa il mi
nimo ricordo. E per un momento concediamo al Nott che
ciò sia vero; però domandiamo: perché le gesta di questi
due dovevano occupare otto anni, anziché dieci, periodo
fisso di assenza dalla Sicilia? E in questi otto anni, ne’quali
si svolgono i fatti loro, che sta facendo messer Gianni?
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Del primo libro abbiamo detto a bastanza : passiamo al
secondo ; e senza andar tanto pel sottile e notare, per esem
pio, che alla fine del cap. XX l’A. promette di « tornare a
sua materia cioè parlare dell’ avventure di messer Antonio »
(pag. 274), del quale invece non ha sospeso di parlare; che
Antonio consiglia il re a punire « in parte » i traditori
(pag. 212) e « di cavarli tutti del paese per isbandevole
usamente e perpetuale », mentre a pag. 211 leggiamo che
il re avea prigioni soltanto due congiurati, compreso Brun
disbergo (ed è chiaro che non potevano essere « in parte »
puniti anche gli altri, perché se ne ignorava il nome ed il
numero); che Antonio, caduto nelle mani di Brundisbergo
(pag. 282), ricompare poi nuovamente alla testa dell’eser
cito inglese (pag. 286) senza che l’A. ci dica della sua li
berazione (la quale noi crediamo impossibile, perché l’in
sorto dovea avere per ben caro prigione il valente duce
reale); che se bene al cap. XVII (pag. 258) appaia che
Antonio nulla sapeva della congiura di Brundisbergo prima
che il re gliene scrivesse, ed « era assente da Londra quando
la trama fu ordita » (pag. 146), pure nell’orazione è aper
tamente detto che Antonio stava sempre a fianco del ribelle,
indagandone sottilmente la condotta (nella quale contradi
zione Bosone incorse non riflettendo che l’orazione di Ci
cerone, messa ora in bocca ad Antonio, non era conforme
ai fatti allora in discorso); senza tener conto, come dice
vamo, di questi errori, ci staremo contenti, per ispacciarci
anche del secondo libro, a ricordare un solo fatto che non
crediamo possibile: la gita, cioè, di messer Antonio in In
ghilterra. I cinque baroni, e fra questi Antonio, partirono
dalla Sicilia l’anno 1282 : e ciò è innegabile perché in tale
anno scoppiò la rivoluzione contro i francesi: siccome il
tempo fissato dell’ assenza dall’ isola era di dieci anni, così
essi dovevano tornarvi nel 1292. Dopo di esser rimasto « al
servigio del re Carlo in Napoli » (pag. 163), Antonio va
ambasciatore a papa Nicolò, eletto a dì 15 febbraio 1288;
sta presso di lui, a Roma, quattro anni, ossia fino al 1292,
e poi, secondo Bosone, recasi in Inghilterra. Ma quello 
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non era forse l’anno stabilito per il ritorno in Sicilia? Come
ha speso e dove ha trascorso messer Antonio i sei anni dal-
1’82 all’88? Forse presso Carlo di Napoli? Perché, se Bo-
sone avea deliberato di narrare completamente le sue gesta,
ha narrato soltanto quello che da lui fu operato in code-
st’anno? D’altra parte a qual tempo riferiremo noi i fatti
compiuti da lui in Inghilterra, se avvennero nel 92, quando
cioè 1’ « avventuroso » dovea esser tornato in Sicilia? Ma
ammettiamo per un momento che codesta legazione in In
ghilterra fosse proprio avvenuta: Antonio parte da Roma
innanzi che, secondo Bosone, accadesse là il « diluvio per
forti venti » (pag. 174), e ciò è tanto vero che l’A. stesso
ci dice come sì fatto accidente offerse al re F occasione di
conoscere l’animo generoso del siciliano (pag. 143). Ed
eccoci qui a nuove contradizioni. Quell’avvenimento è ri
cordato dal Walsingham (1) all’anno 1290, la qual data
reputiamo vera su l’autorità di altri storici, se bene qual
che cronista registri l’anno 1295. Ora, siccome Antonio
si sarebbe mosso da Roma per l’Inghilterra nel 1292, è
chiaro che sarebbe là pervenuto due anni dopo quell’ evento
funesto: in tal caso la sua gita non avea più ragion d’es
sere. Che se volessimo accettare per vero l’asserto di qual
che storico di minor momento, il quale fissa la data del
diluvio nel 1295, avremmo che Antonio sarebbe giunto in
Inghilterra tre anni prima dell’ avvenimento, per causa del
quale il pontefice lo indirizzava a quella corte. Ma è inutile
fare ulteriori concessioni; innanzi ad un fatto solo ogni
arma del Nott in difesa di Bosone è spuntata: il fatto
consiste in ciò che messer Antonio partì da Roma nel 1292
non per l’Inghilterra, ma più tosto per la Sicilia, giacché
con quell’anno compievasi il decennio dell’esilio. E sic
come in tal giro di tempo non possono comprendersi i fatti
dell’ « avventuroso » a Londra, così crediamo debba essere
espulsa dal romanzo tutta questa parte di racconto. Non

(1) Hisloria anglicana (in Anglica, Xornumnica, Ilibcrica, Cambrica a veteribua acriptu),
Francufurti, 1603, pag. 5-1. Cfr. anche i'podigma Xcu'.lriac, pag. 477. 
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resta allora del lib. II che un solo capitolo, o meglio, una
brevissima parte del capitolo I, se vogliamo toglier di mezzo
anche l’inutile orazione che venne recitata dall’ambascia
tore della corte napoletana a papa Nicolò; quella mede
sima, come vedremo, che era già stata detta dal Compagni
a Giovanni XXII.

Veduto che cosa sia anche questo secondo libro, passiamo
all’esame del terzo; nel quale, benché non occorrano fatti
di quella rilevanza che notammo nei precedenti, pure chi
ben riguarda vi troverà contradizioni di sì grave momento
da dover portare su questo lo stesso giudizio che abbiamo
espresso su gli altri due. Anche qui v’hanno le solite pro
messe che l’A. non incorda di adempiere; così-in fine al
cap. XIII (pag. 421) avverte il lettore che « a luogo e tem
po » parlerà « del Soldano e de’ fatti saracineschi » senza
che poi in seguito ne faccia alcuna menzione ; al cap. XV,
dopo di aver discorso assiduamente di Ulivo, soggiunge: « e
ora tacie lo conto parlare di messer Ulivo però che neces
sità strigne » (pag. 422); in quella vece fino all’ultimo ca
pitolo, ossia al XXI, non si allontana mai dal racconto delle
avventure di codesto barone. « L’autore (è detto appresso)
ordinatamente iscrive l’aventura di suoi compagni, però che
è di nostra materia » ; ma a tali compagni non alludesi né
pure al cap. XX, il penultimo del libro, dove trattasi della
dipartita di Ulivo dalla Schiavonia per la Sicilia, né ricor
dasi il numero de’ superstiti nelle battaglie contro gli un
gheresi. In ciò vede il Nott la « prova che l’opera di Bo-
sone fu lasciata da lui imperfetta, o almeno che aveva egli
l’intenzione di farla più variata e più estesa di quella che
è a noi pervenuta » (pag« 421, nota). Ad una conclusione
noi verremo a suo luogo : restano ancora a studiarsi le fonti
ed i plagi che vi si ravvisano in larga copia; resta ancora
ad esaminare la pretesa autenticità della data offerta dal co
dice Laurenziano. E questa seconda parte procederà dalla
prima, nella quale noi troveremo gli opportuni argomenti.

Se bene il Nott s’affatichi su le notizie prodotte dal
Mugnos, intorno alle famiglie siculo, di assicurare il let
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tore che i cinque baroni del « romanzo » sono proprio reali,
noi, quantunque poco proclivi a prestargli fede, non vo
gliamo né rifiutare decisamente, né fermamente creder pro
babili le sue congetture; né osiamo altresì proporre alcuna
ipotesi riguardo alla fonte donde Bosone può aver attinto
il concetto del libro a lui attribuito. Certo è che i cinque
baroni ci si presentano rivestiti d’ un carattere tutto loro
particolare, innanzi tutto perché ci è ignota la causa onde
stabilirono di allontanarsi dalla Sicilia; e poi perché non
fissarono, innanzi di partire, il luogo dove si sarebbero re
cati in cerca di venture. Ciascuno parte dal lido siculo
affidandosi al capriccio della sorte « e così abbandonati li
loro voleri al piacer dei venti e dove fortuna gli conducesse,
eglino contenti d’essere... » (pag. 110). Se non sono tali,
pure ci hanno l’aria di cavalieri immigranti in Terra Santa:
essi compiranno esimie gesta non tanto per guadagnarsi
estimazione e ricchezze, quanto per procacciarsi la salute
dell’anima. Tale è l’intendimento loro e dell’eremita che
li congeda benedicendo e dicendo ad essi che da codesto
esilio decenne « non piccolo utile ne seguirà nelle vostre
persone e a chi a voi attende » (pag. 105). La causa, per
cui eglino combattono ed espongono a fatali rischi la vita,
è come santa: messer Gianni ha per compagni valenti cri
stiani, e, cristiano esso pure, mena agli Arabi guerra e « nel
nome di Cristo » (pag. 115) inizia la lotta; messer Antonio
sta al servizio della chiesa, alla cui obbedienza ritorna i
chierici inglesi; Olivo, cristiano, combatte contro i Saraceni,
con tre de’ quali un giorno viene a lotta (pag. 409), e gitta
le armi per mostrare « la franchigia del cristianesimo ».
Tornati in Sicilia, primo loro pensiero fu di erigere colle
ricchezze che ciascuno avea riportato « una nobile chiesa
la quale oggi si chiama Santo Niccola, appresso a Messina
a dieci miglia, dotata suficientemente di ricche possessioni,
ove dimoravano dieci monaci dell’ ordine di S.to Benedetto »
(pag. 435); e appresso: « Ancora a salute delle anime delle
loro donne morte ordinarono un monasterio di vergini donne
con ricche possessioni ; e vollono che dodici vergini pulcielle 
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sempre vi stessono, e badessa ne feciono una delle figliuole
di messer Gianni, e chiamasi santa Chiara. Quello luogo
è appresso a Palermo a venti miglia » (pag. 436).

Ponendo mente alla storia della congiura di Brundisbergo,
che il Nott crede assolutamente imaginaria, noi scorgiamo
nel lib. I e nel II un fatto che ci sembra notevole: in tutti
e due Bosone intromette il racconto di qualche congiura.
Nel I è quella di Alcafì arabo, che aspira all’aquisto della
corona ; nel II quella di Brundisbergo. V’ è però fra l’una
e l’altra una differenza: che, cioè, se lo scopo di questi epi
sodi nel libro I e nel II si è di far risaltare il valore dei due
« avventurosi », in quest’ultimo l’A. ha mirato anche ad
un altro fine: ossia di procacciarsi l’occasione di sciorinare
sei o sette dicerie, le quali, anzi che giovare alla narra
zione, ne ritardano inutilmente il processo. Esse (e forse
nel caso contrario ne sarebbe derivato all’ A. un po’ di me
rito) sono non tradotte da testi latini, ma identiche ripro
duzioni di traduzioni antecedenti. Vediamolo; ma prima
indaghiamo donde l’A. abbia copiato la diceria di messer
Antonio a papa Nicolò e l’altra agl’inglesi.

La prima è quella che Dino Compagni dovè recitare a
papa Giovanni XXII per rallegrarsi della sua assunzione al
pontificato nel 1316. La quale fu edita la prima volta da
Anton Francesco Doni (Firenze, 1547) nella raccolta delle
Prose antiche di Dante, Petrarca e Boccacci e di molti al
tri (1), dedicata ad Eleonora di Toledo, duchessa di Firenze,
con lettera del 31 luglio 1547. Secondo la lezione del Doni
fu ristampata dal Rigoli (2); e poi fu riprodotta dal Manni
nella edizione della cronaca diniana (3), dal FraticelE (4)

(1) Gamba, Serie dei testi di lingua ccc., Venezia, Alvisopoli, 1828, pag. 227 c seg.
(•’) La promise al volgarizzamento dcll’Fspoiizionc del Paternostro di Zeccalo

Bencivenni, Firenze, 1828.
(3) Firenze, Manni, 1728, in 4.0
(1) Cronaca .fiorentina di Dino Compagni con noto di P. Fraticelli, Firenze, Fra

ticelli, 1858, pag. 221 e segg. È falso che, come dice il Gamba, la edizione della
diceria fatta in Pisa pel Capnrro, 1818, fosso citata nel Gnu» Dizionario di Bologna.
poiché il Capurro ristampò la Cronaca sola: cfr. Fraticelli, op. cit., pag. 221. 
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e da altri. II codice, sul quale il Rigoli condusse la stampa
di quella diceria, è il Magliai), palch. I, n.° 71, il quale
offre qualche variante confrontato col testo del Doni (1).
Questo plagio di Bosone fu avvertito primamente dal Ma-
nuzzi(2), e poi dal Nannucci (3) e da Isidoro del Lungo (4).
Noi, per dimostrarlo con maggiore evidenza, non crediamo
superfluo farne il raffronto d’un passo. Togliamolo dal
principio.

Avventuroso Cieììiano (cdiz. Nott,
pag. 161).

« Non sanza maravigliosa pro-
vedenza il sommo Governatore del-
l’universo con abondanza di ce
lestiale grazia, elesse voi di tutto
il mondano novero nella sedia apo
stolica e con plenitudine di divina
potenzia, di legare ed assolvere:
onde il mondo dee sempre all’Al
tissimo Donatore riferire reveren
tissime grazie avendo in ispeziale
reverenzia l’ora di cosi graziosa
lezione. Onde i divotissimi figliuoli
di S. madre Ecclesia, sparto per
lo mondo l’altro (eorr. alto o forse
oltra) mirabile sprendore di vo
stra serenissima e santissima luce,
mandò noi, come messaggi e ado
ratori, ai piedi della Vostra Al
tezza per ricievere la forma della

Dino Compagni (ediz. Fraticelli,
pag. 223).

« Non sanza maravigliosa pru-
denzia il sommo Governatore del-
l’universo con abondanzia di ce
lestiale grazia, elesse voi di tutto
il mondo novero della sedia apo
stolica, con pienitudine di divina
potenzia, di ligare ed assolvere:
onde il mondo dee sempre all’Al
tissimo Donatore riferire ferven
tissime grazie, avendo in ispeziale
reverenza l’ora di così graziosa
elezione. Onde i devotissimi e ob
bedienti figliuoli di S. madre Ec
clesia sparto per lo mondo l’oltra-
mirabile splendore di vostra sere
nissima luce, mandarono noi sic
come messaggi e oratori, a’piedi
della Vostra Altezza per ricevere
per forma della vostra benedizione

i
(1) V. per esempio a pag. 21 della sua edizione quanto il Ponisi discosti dalla

lezione del codice.
(2) hi prima orazione di jlf. T. Cicerone contro Catilina volgarizzata da scr Bnu-

ketto’ Latini, Firenze, Passigli, 1834 ; vedine la prefazione a pag. V c scgg. A tutti
questi furti clic riscontriamo nell’opera di Bosone, noi accennammo, se bene di volo,
nel nostro studio su la Fiorita di Aumannino giudice da Bologna, inserito nel Gior
nale di filologia romanza, n.O 6.

(3) Manuale della letteratura del primo secolo della lingua italiana, Firenze, Bar
bèra, 1874, terza edizione, toni. II, pag. 209.

(4) Dino Compagni i la sua cronaca, nota al cap. XX, pag. 938.
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vostra benedizione in volontà della
plenitudine della santissima grazia
del tesoro di Santa madre Ecclesia,
il quale non menoma, dando... »

in volontà della plenitudine della
santissima grazia del tesoro di San
ta madre Ecclesia, il quale non
menoma, dando... »

La seconda delle due dicerie sopra citate, quella, cioè,
d’Antonio « a quelli di Londra » per confortarli « del non
disperarsi » (pag. 108), è la lettera che re Roberto a dì due
dicembre 1333 (1) indirizzava, scritta in latino, ai fioren
tini : questa epistola fu tradotta dal Villani (2), ed appunto
tale traduzione è identicamente trasportata da Bosone ne]
corpo del suo libro. Il Villani fu indotto a traslatarla in
volgare « verbo a verbo a perpetua memoria (così esso dice)
acciò che ai nostri successori cittadini che verranno e leg
geranno questa, sia manifesta la sua (di re Roberto) cle
menza e sincero amore..., e di ciò possano trarre utilità
di buoni e santi esempi e ammonizione e conforto, però che
tutta è piena di autoritadi della divina scrittura, siccome
quelli che è sommo filosofo e maestro più che re che por
tasse corona già fa mille e più anni; e con tutto che in
latino, come la mandò, fosse più nobile e di più alti verbi
e intendimenti..., ci parve di farla volgarizzare acciò che
seguisse la nostra materia volgare e fosse utile ai laici, come
agli alletterati » (3). Tanto presso Bosone che presso G.
Villani occorre il fatto d’un diluvio, il quale offre l’occa
sione delle due dicerie ; è nel cap. I che questi narra « d’uno
grande diluvio d’acqua che venne in Firenze e quasi in
tutta Toscana » ; Bosone al cap. Ili del lib. II racconta
quello « che fu in Inghilterra per forti venti » (pag. 174).
Cangiati i nomi di coloro a cui l’epistola era diretta, Bo
sone raramente qua e là si discosta dalla lezione del Villani;
se talvolta v’ ha fra i due testi qualche lieve differenza, ac
cade perché in ambedue non sono identiche le circostanze

(1) Finisco: «Data a Napoli sotto il nostro segreto anello dì 2 di dicembre,
seconda indizione, anni 1333 ». Cfr. Maxvzzi, 1. c.; Nansucci 1. c.

(2) Lib. XI, cap. HI (dell’ediz. Mngheri, Firenze, 1823, tomo VI, pag. 25-27).
(3) Lib. XI, cap. II.
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del fatto. Ne riportiamo il principio per avvertire la na
tura di queste differenze.

Avventuroso ciciliana (ediz. cit.
pag. 180 e seg.).

a Agli nobili e savj uomini gie-
neralemente agli impotenti, sicco
me a’ potenti abitanti nella città
e territorio di Londra, diletti e
amici e devoti suoi, Adovardo per
la Dio grazia Re dell’isola d’In
ghilterra salute e sinciero amore.
Si ricorro con amaritudine di tutto
cuore e piena compassione d’ani
mo intendendo lo spiacevole caso
e avvenimento di troppa tristizia,
cioè il non provveduto e subito
accidente e molto dannoso dibas
samelo che è venuto nella no
stra cittade per soprabbondanza
di piena d’acqua, venuta per di
vino consentimento...»

G. Villani (ediz. fiorentina 1823,
pag. 25).

« Ai nobili e savi uomini priori
delle arti e gonfalonieri di Giusti
zia, Consìglio e Comune della città
di Firenze, amici diletti e devoti
suoi Roberto, per la grazia di Dio,
di Gerulamme e di Cicilia re, si-
iute e sincero amore. Intendem
mo con amaritudine di tutto il
cuore e con piena compassione
d’animo lo piangevole caso e av
venimento di molta tristizia, cioè
il disavveduto e subito accidente e
molto dannoso cadimento il quale
per soprabbondanza di piene d'ac
qua per divino consentimento...
venne alla vostra cittade...»

Noi abbiamo sopra accennato ad una lunga serie di ora
zioni innestate nell1 2 opera attribuita all’ eugubino : oltre alle
due, delle quali abbiamo ora ritrovato la fonte, altre ve
ne sono nello stesso libro, che, unite insieme, ravviseremo
essere esatta riproduzione della versione della Catilinaria
ciceroniana, fatta da Brunetto Latini (1). Non saranno però
anzi tutto inutili due parole di premessa su codesto ar
gomento.

Il Nott nella prefazione al testo e nell1 avvertimento al
lib. II, s’occupa, forse troppo prolissamente, di questo fatto,
e per dar la palma a Bosone nega che questi abbia attinto
da Brunetto (2). Poco manca, secondo il modo onde tratta 

(1) Cfr, Nannvcci, ivi, 11,282; Bandini, Culai., II, 18. L’avvertì pure A.D'An
cona nella Coltura, Roma, 1881, a. I, n.o 5, 31 deccnibre.

(2) Op. cit., pag. Il e segg.; 138 e segg.
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la questione, che non affermi aver l’eugubino preceduto in
quella versione il Latini, e questi aver copiato dal primo.
Esso dice che la data 1311 del codice bosoniano, conservato
nella Laurenziana, è incontrastabile; che non v’hanno co
dici della versione di Brunetto anteriori a quel tempo ; che
massima differenza riscontrasi fra il testo d’ambedue, es
sendone « diverso lo stile, diversa la forma, e la struttura
de’periodi » (pàg. 15); che Bosone « se avesse voluto ar
ricchire il suo romanzo di lavori altrui, pare strano ch’egli
non si sia servito degli Ammaestramenti degli antichi di Bar-
tolommeo da S. Concordio, imperocché essi trattavano in
varj luoghi della stessa materia di cui trattava Bosone »
(pag. 140). E appresso, dopo essersi tanto affaticato a scio
rinare argomenti a favore dell’A., soggiunge: « questa mi
sembra certa prova che Bosone si servisse de’ suoi proprj
lumi e non delle fatiche altrui ». Noi ci asterremo qui dal
provare la falsità dell’asserto del Nott, che, cioè, la tra
duzione di Bosone sia affatto diversa da quella di Brunetto ;
« chi ben le raffronti (dice il Nannucci) troverà che Bosone
non ha fatto altro che togliere, aggiungere, cambiare al
cune parole in quella di Brunetto e seguita sì dappresso le
sue orme da non poter dubitare ch’egli abbia avuta ancor
questa sotto gli occhi » (1). Spesse volte nella versione
attribuita a Brunetto ravvisiamo certi errori che derivarono
o dall’aver male intei-petrato il testo latino, o più tosto
dall’ essersi il traduttore servito di un codice la cui lezione
non dovea essere totalmente corretta. Ebbene, tali errori
occorrono anche in Bosone: prova evidente che questi non
fece una versione, ma copiò quella del Latini. Citiamone
due esempi: le parole del testo « Spurium Melium » furono
da ambidue tradotte « Melio bastardo », considerando come
aggettivo il prenome ; un altro passo del testo che Brunetto
doveva aver sotto gli occhi, portava certamente la lezione
« coeptus » invece di « coetus », ed egli e, dopo lui, Bo

ti) Jfamtitlr eco. IT, png. 30U.
KtuilJ ili jUidoyi t rtìiiHiH:,! , I.
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sono traducono « cominciamenti » por « raunamenti » (1).
Ala non potrebbe darsi che la versione della Catilinaria,
assegnata a Brunetto, sia stata fatta in tempi posteriori a
quelli di Bosone, e che codesto secondo traduttore abbia
avuto fra mani la versione primamente eseguita dall’eugu
bino? A questa obiezione, preveduta dal Nannucci stesso,
può rispondersi con le sue parole, che Brunetto (lo dedu
ciamo dall'epistola posta in fine al volgarizzamento della
orazione per Ligario) essendo indubitato traduttore di tre
orazioni di Cicerone (2), e ivi confessando di esser molto
« guernito di libri e spezialmente di detti di M. T. Cicerone
scelto quasi per... sicura colonna, siccome fontana che non
istagna » (3), e finalmente « vedendo (così il Nannucci) che
in questa versione della Catilinaria le voci e le forme del
dire, i nodi e le giunture de’periodi, e più la costante uni
formità nell’interpetrare alcune voci e maniere di dire di
AI. Tullio, sono all'atto simili a quelle messe in uso da Bru
netto negli altri suoi volgarizzamenti delle orazioni per Mar
cello, per Ligario e per Deiotaro ; tutto questo ci tien fermi
nel credere che questa versione della prima Catilinaria sia
lavoro del nostro Brunetto ». Per procedere con maggior
sicurezza dovremmo venire al raffronto dei due testi, per
ché chiaro appaja il plagio dell’A. dell’ Avventuroso; sic
come però codesto riscontro è stato già fatto dal Nannucci,
così noi rimandiamo il lettore al t. II del suo Manuale,
pag. 208 e segg. Bensì prima di abbandonare quest’argo
mento, giovi avvertire che il Rezzi, già bibliotecario della
Barberiniana, trasse per primo la versione da due codici,
Corbinelliano, cioè, e Barberiniano, i quali però non por
tano il nome di Brunetto (4). Il Bandini (5) la credette di

(1) ivi, pag 296, nota 7; pag. 297, nota 15: cfr. puro Noti, op. cit., pag. 211,
nota 2.

(2) V. Paitoni, Biblioteca dà traduttori, I, 226; Poligrafo di Verona, IV, iv,
pag. 197 e segg.; Nannvcct, op. cit., n, 268; A. Baiitoli, Storia della li Iterai. Hai.
Ili, 137.

(3) Bauioli, ivi.
(1) Nanxucti, op. cit., II, 282.
(5) Biblioth. I.eopold. II, 18, Codice XVIII, u.o 3.



B080NE DA GUBBIO 307

Bartolomeo da S. Concordio per la ragione che la trovò
scritta appresso al suo volgarizzamento delle storie sallu-
stiane. Questa congettura, avverte il Nannucci, « potrebbe
esser confortata dal ms. Barberiniano, ov’ è posta tra la storia
Catilinaria e la Giugurtina ». Se non che, saviamente av
vertiva il Rezzi, « se argomento di tale fatta avesse peso
che bastasse, io altresì potrei affermare anche questo esser
lavoro di Brunetto e non d’altri; giacché nel ms. Corbinel-
liano esso appunto va innanzi agli altri tre, i quali ho mo
strato essere certamente stati fatti da lui. A risolvere in
qualche modo il dubbio fa dunque mestieri voltarsi ad altra
via; la quale è, al mio credere, di far ragguaglio della ma
niera nello traslatare tenuta dall’uno, e la maniera tenuta
dall’ altro. Ora il volgarizzamento della Orazione contro
Catilina pare a me conforme tanto in ogni cosa a quello
delle orazioni per Marcello, per Ligario e per Deiotaro che
nulla più; onde, se io, messo al punto di doverlo aggiu
dicare all’uno dei due, ne frodassi Brunetto, credo certo
che me ne richiamerebbe la coscienza ».

Il Nannucci ed altri (1) attribuirono al Latini la tradu
zione di due orazioni sallustiane, non certo, come parve
anche al prof. A. Bartoli (2), con troppo validi argomenti.
Ma comunque ciò sia, il fatto è che il Nannucci crede che
codesta versione sia inserita da Bosone nel « romanzo »,
mentre il Nott, al solito, non dubita di asserire ch’egli tra
dusse proprio dal testo. Noi, rifiutando quest’opinione, e
mostrando che il Nannucci è caduto in errore, troveremo
la vera fonte di tre orazioni bosoniane nel libro de’T'h///
di Cesare. La prima è l’arringa che Cesare fece contro ai
congiurati di Catilina. Presso Bosone (lib. Il, cap. XVIII)
messer Antonio manda in forma di lettera questa diceria
al re d’Inghilterra, consigliandolo a condannare gl’insorti,
capitanati da Brundisbergo. Per mostrare con maggiore 

(1) Manuale, ivi, 268; Paitoni, op. eit., I. 226; Mir/ivi/o di Vienna, IV, iv, 197
e seg.

(•-•) Op. cil., Ili, 137 e seg.
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evidenza che Bosone copiò dal traduttore anonimo di Sal
lustio, anzi che servirsi della versione attribuita a Brunetto,
facciamo il confronto dei tre testi. Togliamo questo squarcio
dal principio dell’arringa.
Arreni. Ciciliano(ediz.
cil., pagina 260).

« Santa Corona, que
gli che vogliono diritto
giudicio dare delle cose
dottose, non debbono
guardare paura odio
nè pietade o amore.
E dove queste cose so
no, fanno lasciare la
via della dirittura e
mancare l’animo da
diritto giudicamento.
Senno non vale niente
laddove l’uomo vuole
[del] tutto seguire sua
volontà. Io potrei no
minare assai principi
che lasciare la via del
la dirittura, perciocché
erano soppresi dall’ira
o pietà senza ragione:
ed hoc ispesse fiate
udito di nostri anti-
ciessori alquante fiate
lasciavano la volontà
di loro cuore, e tene
vano ciò che buono or
dine loro insegnava,e
che a loro corona et a
loro sudditi tornava
comune profitto...»

Fatti-dì Cesare (ediz.
di L. Banchi, Bo
logna, Romagnoli,
1863, pag. 23).

« Signóri Padri Co
scritti, tutti quelli che
vogliono consellio drit
to donare de le cose
dottose, non debbono
guardare paura odio
amore nè pietà; chè
queste quattro cose
possono [fare] lasciare
la via de la drittura, e
disviare da discreto in-
dicamento. Senno va
le niente, là dove uo
mo vuole del tutto
seguire sua volontà.
Potrei nomare assai
principi li quali lassavo
la via de la drittura,
per ciò eh’erano sor
presi dall’ ira o pietà
senza ragione. Ma vo
glio parlare di ciò
eh’e’savi uomini più
antichi di questa città
ànno fatto alcuna fiata,
quando lasciavano la
volontà di loro cuore
e tenevano ciò che
buono ordine loro in
segnava e che tornava
al comune profitto...»

Versione di Ser Bru
netto (Nannucci , Ma
nuale, II, 269).

« Tutti coloro, Padri
Coscritti, che vogliono
dirittamente consiglia
re, debbono essere ri
mossi da ira, odio,
amicizia e pietà, per
chè queste quattro co
se possono all’ uomo
fare lasciare la via del
diritto giudicio. Senno
non vale alcuna cosa,
quando l’uomo vuole
del tutto adempiere la
sua volontà. Io potrei
nominare assai prin
cipi, che presi da ira
lasciarono la diritta
via, ovvero per pietà
sanza ragione. Ma io
voglio innanzi parlare
di ciò che i savi uo
mini e antichi di que
sta città hanno fatto
alcuna volta, quando
lasciarono la volontà
delli loro cuori, e fa
cevano quello che il
buono ordine insegna
va e che tornava al
bene comune della
città...»
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La seconda, recitata nella stessa circostanza da Catone,
è detta da messer Antonio al re, il quale aspettava consi
glio da lui sul modo di punire i ribelli. Eccone un esempio.

Areeiit. Cicìl. (ediz.
cit., pag. 269).

« Santa Corona, io
ho mollo parlalo e
menalo con pianto di
vizio e d’avarizia e di
lussuria e delle con-
ventigia di vostri Ba
roni, tanto ch’io n’ho
mala e rea volontà
d’alquanti, perchè il
mio animo non per
dona leggermente il
forfatto altrui. Onde
io non sento in me
mala taccia e di niuno
forfatto perdonare; io
non nc domando altrui
grazia avere: se non
vi cale di ciò, vostre
ricchezze e magniani-
milà l'anno molle cose
mettere a non cale
re (1). Salva la vostra
riverenza, parlo in re
carvi a memoria che
vostro reame è islato
più possente che ora
non è. Ma qui non
parlo e passo di nostro
bene vivere, o del con
tradio o di montare a

Fatti di Cesare (ediz.
cit., pag. 27).

v
« Signori, io ò molto

parlato con pianto di
vizio, d’avarizia e di
lussuria e de la con-
ventigia de’ nostri cit
tadini, tanto eh’ io
n’ ho mala e rea vo
lontà d’alcuno, perchè
io non perdono leg
germente lo forfatto
altrui : unde io non
sento in me mala tac
cia e di neuno forfatto
perdonare. Io non do
mando altrui grazia
avere, se non vi cale
di ciò, vostre ricchezze
fanno molte cose inci
tare al non calere :
tuttavia stia lo Comu
ne in dritto stato e più
forte che ora. Ma qui
non parliamo noi, pas
so di nostro ben vivare
o di nostro mal vivare,
nè de la signoria de
li Romani acresciare ;
anzi ne conviene pen
sare che quello che
noi avemo, ci possa

Versione di Seb Bru
netto (Nannucci, op.
cit., pag. 275).

« Signori, io ho molte
volte parlato e sommi
doluto dinanzi a voi
dell’ avarizia e della
lussuria e delle con
venticole de’ nostri cit
tadini, onde io ho la
malivoglienza di mol
ti, perchè io non per
dono leggermente il
misfatto altrui : e di
questo io non sento
alcuna colpa in me.
Io voglio innanzi bia
simare il fallo, che al
tri fa, che tacerlo,
perchè altri me ne
sappia grado. Ma io
so bene che queste pa
role non curate, per
chè le vostre ricchezze
vi fanno dimenticare
molto del ben fare, e
di ciò non mi farebbe
niente, fusse il mio
Comune in buono ista-
to. Ma ora non vo
glio io parlare del vo
stro ben vivere, uè di
accrescere o innalzare

(1) Qllubto passo è evidentemente corrotto.
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maggiore signoria, an
zi vi conviene pensare
se quello che voi avete
vi possa rimanere ed
essere vostro, [o se]
sarà di vostri nimici.
Nè non è cosa dovuta
che l’uomo parli al
presente di bonarietà,
nè di misericordia. Noi
abbiamo pezze perdu
to'lo diritto nome di
pietade e di miseri
cordia e di merciede;
perocché i ma’ fattori
ci hanno donato ma
teria da ciò che perdo
nare sì sovente fiate
a tali ossi di malfarò.
Questa è nostra vertù,
e però va lo vostro
reame al dichino. Or
potete adunque essere
di buon’aria e metterò
vostro reame al dichi
no e ad aventura? Ora
potete essere pietosi a
coloro che niente del
vostro vi credono il
vostro tesoro di ru
bare..;. » (1)

rimanere et essere no
stro o de’ nostri ne
mici. Nè non de’uomo,
al presente, parlare di
buonarietà nè di mi
sericordia, nè di mer-
zè ; chè donare altrui
bene, questa è nostra
dibonarietà: essere e
sì di mal fare, questa
è nostra vertù : e per
ciò è unde lo nostro
comune è al declino
et in aventura. Ora
potete essere piatosi a
coloro che niente del
vostro intendono las
sare, e credono rob-
bare lo comune teso
ro,.., »

la sapienza de’Roma
ni : anzi ne conviene
porre mente se quella,
che noi abbiamo, ci
può rimanere, o essere
nostra, o so sarà de’no
stri nimici. Non ci
conviene ora parlare
nè di bontà nè di mi
sericordia, chè egli è
lungo tempo che ’l
dritto nome di pietà e
di misericordia abbia
mo perduto : chè fare
altrui bene, questo è
di nostra bontà, e non
fare male, questo è di
nostra virtù ; e però
va il nostro comune
al di sotto. Or potrete
voi essere di buona
voglia e mettere il po
polo in avventura, or
p^ ete voi essere pia
tosi di coloro, che
gnuna cosa vi credono
lasciare, e che voglio
no rubare il tesoro del
Comune?... »

Come in questa, così anche nella terza diceria ricono
sceremo per indubbia fonte i Fatti di Cesare: è là dove
Catilina parla ai congiurati prima di venire a battaglia.
Presso Bosone è recitata da Brundisbergo « a’suoi cavalieri ».

(1) Debbono essere state dall’amanuense omesse alcune parole che compivano
il senso.
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Avreiit. Cidi. (ediz.
cil., pag. 277).

« Brundisbergo co
minciò a confortare
sue gienti diciendo.
Signori, assai è ispro-
vato die parola non
dona virtù ad uomo,
nè parlare del Signiore
non fa prode a’ pau
rosi : ma tanto ardi
mento (pianto 1’ uomo
ha di buona natura,
tanto ne porta l'uomo
in battaglia. Ninna
cosa fa ardire se non
onore e grolia; e paura
di pericolo e codardia
di cuore nuocie a mol
ti : ma pertanto io pur
parlerò a voi c darovvi
mio consiglio.... »

Fatti di Cesare (ediz.
cil., pag. 33).

« Allora cominciò a
confortare sua gente e
disse : Signori, io ò
assai provato che pa
rola non dà virtù ad
uomo, nè parlare di
Signore non fa prode
a’ paurosi. Ma tanto
ardimento quanto l’uo-
mo àe di buona na
tura, tanto ne porta
uomo in batallia : neu-
na cosa fa ardire se
non' onore e gloria;
paura di periglio e co
dardia di cuore, nuo-
ciare a molli. Ma, per
tanto, io pur parlerò
ad voi e daròvi mio
consolilo.... »

Versione di Seb Bru
netto (Nannucgi, op.
cil., pag. 277).

« Signori cavalieri, io
ho provato assai che
le parole non danno
virtù all’uomo, nè per
parole del signore non
si può fare prode uo
mo del peritoso, nè
forte, nè ardito del
codardo : ina tanto
d’ardimento, quanto
l’uomo ha per buona
natura e buono costu
me, tanto ne dimostra
e n’ appare in batta
glia. ‘ Ninna cosa è che
facci F uomo ardito se
non disiderio d’onore
e temenzia di pericolo.
Codardia di cuore nuo
ce agli orecchi di mol
ti. Ma tuttavia io par
lerò a voi e dirovvi il
mio consiglio... »

E notevole che Bosone, non sapendo forse quale ora
zione mettere in bocca ad Antonio, esortante i suoi a git-
tarsi su gl’insorti, ed essendo nel tempo stesso necessario
di fargliene recitare una, raffazzonò alla meglio quella stessa
diceria. Teniamo dietro a questo breve confronto.

Avvent. Cidi. (ediz. cit., pag. 280). Avvent. Cidi. (ediz. cit., pag. 291).

A

« Ardimento è come uno muro
e fortezza. Io ho grande speranza
nella vittoria. Signori, quando mi
rimembra di voi e di vostro gran

« Ardimento è come le mura
alla città. Io mi allegro della bat
taglia, rimembrando di più trava
glio che ne’ presenti tempi avete
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fascio, vostro ardimento, vo
stra virtù, vostro tempo mi con
forta, cioè per lo bisogno e peri
colo ove noi siamo. Voi vi dovete
isvertudire e cresciere vostra for
tezza... »

per lo nostro re sofferte. E quando
in aventurose cose siete ispronali
e con onore e pregio di voi e di
nostro re, molto mi conforta vo
stro tempo, per lo bisognici del pe
ricolo in che voi siete; voi vi do
vete virtudire e cresciere vostra
fortezza... »

Un fatto consimile, ma meno spiccato, occorre un’altra
volta: nell’orazione, cioè, degli « ambasciatori del Re di Ra
scia mandati alla città di Patrasso per messer Ulivo » (lib. Ili,
cap. Ili, pag. 379), della quale il principio è tolto dall’ora
zione detta a Papa Nicolò da messer Antonio, che noi ve
demmo esser quella che dal Compagni fu recitata a Papa
Giovanni XXII (1).

Non sapremmo agevolmente stabilire la fonte donde Ro
sone tolse la storia di Teverina (pag. 338), che leggesi anche
nel Malespini (cap. XVII); nella storia del quale (l’accen
niamo, se bene non sia di nostra materia), confrontata con
quella del Villani, non troviamo di originale altro che que
sto episodio. Se è probabile la congettura del prof. Cesare
Paoli (2) che il Villani e il Malespini (quest’ultima storia
è una falsificazione ormai indubitata (3), anzi « una specie
di romanzo fabricato su la storia del Villani ») attingessero
ambedue ad un « memoriale anteriore », può essere che in
codesto « memoriale » fosse narrato l’episodio di Teverina,
esposto dal secondo e tralasciato dal primo storico, e che
da questa fonte sia derivata la narrazione bosoniana. Nuove
e più accurate indagini, del resto, ci porteranno forse alla
scoperta di qualche antico romanzo francese, donde (così
opina il Nannucci (4), e noi reputiamo più che probabile
tal congettura) sarebbe stato tolto quell’ episodio. Se è vero,

(1) Cfr. Non, pag. 380, nota 1.
(2) V. Archirio storico italiano. Serie III, tomo XXI.
(3) Cfr. M. Amami, Vespro Siciliano, Firenze, 1851, Appendice. V. anche IIaht-

v>ig, Jiistoiisihc Zcilschr. di Si bel, XXIV; Baici oli, op. uit., pag. 101.
(1) Op. eli., II, 10.
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come abbiamo dimostrato, che Bosone attinse dal Villani,
nulla di più naturale, potrebbe credere alcuno, che si ser
visse pure del testo malespiniano, di cui non v’è codice an
teriore alla seconda metà del sec. XIV (1): ma ci asteniamo
di proporre questa ipotesi, perché nel confronto dei due testi
non ravvisiamo fra loro né meno alcuna uniformità di di
zione. La quale se noi avessimo potuto scoprire, non ci sa
rebbe mancata una nuova ragione per confermare la falsità
della data del codice Laurenziano, contenente l’Avventuroso.
Ma ciò ormai è provato ad evidenza senza il sussidio di nuovi
documenti. E per questo che accenniamo soltanto, senza
far confronti, ad altri furti commessi da Bosone sopra la
Storia della guerra troiana di Guido dalle Colonne, tradotta
nel 1324 da Ser Filippo Ceffi notaio fiorentino. L’autore
del « romanzo » tolse da questa versione i capitoli IV, V,
VI, VII del lib. I; i XVIII, XIX, XX, XXIII del II; ed
i XVII, XVIII e XIX del III (2).

Riguardiamo ora il « romanzo » di Bosone come fonte
a cui vuoisi che il Borghini e il Boccaccio attingessero; il
primo vi avrebbe tolto una novella che inserì fra 1’ altre
del suo raffazzonato Novellino, e il secondo l’argomento e
la tela di ben tre racconti. Abbiam detto che il testo bor-
ghiniano del Novellino è raffazzonato e rammodernato ; ciò
fu ad evidenza dimostrato prima dal prof. A. D1 2 3 Ancona nel
dottissimo studio su Le Fonti del Novellino (3) e poi da Guido
Biagi nella « Storia esterna » di questo testo (4). Non ri
cerchiamo, o più tosto non ripetiamo, essendo già state
esposte dallo stesso Biagi, le ragioni onde il Borghini fu 

(1) Babtoli, op. cit., pag. 15C; Pollini, in prefazione alla Notizia della famiglia
jUalcs/iini.

(2) V. La prima orasìone di Jf. T. Cicerone ccc. edita dal Manvzzi, pag. V e seg.
della Prefazione. Cfr. Onioltigia, Giornale di scienze, lettere ed arti, Perugia, Baduel ;
Luglio 1834, u.o 13, pag. 270 e seg.; Nannucci, op. eit. Il, 209.

(3) Nella Romania, II, 385-422. Questo Saggio fu ristampato in Sttidj di critica
e storia letteraria, Bologna, Zanichelli, 1880, pag. 219-359.

(1) Le Nocelle antiche dei codd. pnnciatichiano-palatino 138 c laurenziano-gaddùnio 193
con una introduzione sulla storia esterna del testo del Novellino per G. Biavi, Fi
renze, Sansoni, 1880.
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indotto a rassettare quel libro; ma ricordiamo soltanto il
fatto che diciotto novelle furono da lui inserite tra l’altre,
tolte in gran parte dal testo Grualteruzziano ; che queste No
velle c compariscono per la prima volta nella stampa giun-
tina; altrove si ricercherebbero in vano » (1); e che dieci di
esse non si trovano in nessuno dei mss. del Novellino, e
sono le novelle borghiniane 5, 15, 51, 59, 68, 74, 89, 92,
99, 100. È appunto della terza che noi dobbiamo ora par
lare. Nel testo giuntino ha questo titolo : « come il Saladino
si fece cavaliere et il modo che tenne M. Ugo di Tabarin
in farlo ».

Fu supposto che il Borghini copiasse questa novella dal
« romanzo » di Bosone, e precisamente dal cap. Nili del
lib. Ili che ha. per argomento « come Messer Ulivo fecie
cavaliere il snidano di BanbiIIonia » (2). Vedremo appresso
a qual fonte l’attinse l’autore dell’Muw’Htfwoso; esaminiamo
ora se è vero che dal « romanzo » questa medesima novella
passò per opera del Borghini nel testo del Novellino. Il
Lami in una lettera inserita nelle Novelle letterarie di Fi
renze (23 agosto, 1754), nel ricercare la fonte di alcune
novelle del certaldese, instituisce certi confronti fra il testo
del Novellino e il bosoniano. Avvertiamo innanzi tutto
eh’esso servivasi del testo borghiniano. Ora, avendo quivi
trovato quella novella che occorre nel « romanzo », concluse

(1) Ivi, pag CLXXIII.
(2) Il Lami (Ghujue lettere sul Ikcanterouc, pag. 12 e scg.) cosi esprimesi a que

sto proposito: « Il racconto della cavalleria del Saladino è copiato colle stesso pa
role del Itoinanzo; e se nel Xovellino il nome di chi lo fé cavaliere, e diè la gotata
al Saladino, è Messer Ugo di Tabaria, è manifesto segno che Bosone non prese quel
racconto dal fiorellino, poiché ci lo fa di Messer Ulivo di Fontana ed altre cose vi
frammischia che nel fiorellino non sono; o secondo Ini, quello che fece cavaliere il
Saladino e che gli diè la gotata, fu Gian di Borri e non Messer Ugo di Tabaria Im
perciocché chi rubò questa novella, trasferì a Messer Ugo di Tabaria, come più alto
signore e più celebre, quello che Bosone dice di Gian di Berri. Oltre che non è ve
rosimile che uno il quale compone un lungo romanzo, "voglia inserirvi un pezzo
preso tale quale da un altro: ma sembra più probabile che uno il quale raccoglie
i fatti spezzati, prenda qualche pezzo da un’opera lunga. Arrogo, che la dicitura
e lo stile di quel fatto è in tutto uniforme a quello che lo precede e che lo segnila
in quel Romanzo. Onde non si può dubitare che eia tutta narrativa originale di
Bosone ».



BOSOXE DA GUBBIO 315

che « il Centonovclle sia stato raccolto e messo insieme e
pnblicato dopo al Romanzo di Busone, non essendo vera
la sentenza di quelli che lo vogliono anteriore al 1300 » (1).
E per meglio confortare questa sua congettura ricorda la
novella LXV dove trattasi di un avvenimento del 1304 e
la XV in cui parlasi del Faggiolano (a. 1313). Dunque è
falso il giudizio del Salviati che crede quel libro anteriore
al 1300 e del Manni che lo reputò scritto verso il 1265;
dunque « il Novellino è posteriore all’anno 1311 e 13 e forse
compilato intorno al 1325 o 1330 » (2). In questi errori ed
in quello che la novella LI fosse copiata dal testo boso-
niano cadde il Lami per essersi, come abbiam detto, giovato
in tale esame dell’edizione borghiniana. Diciamo errore la
credenza che il Borghini togliesse dal « romanzo » quella
novella, su l’autorità del prof. A. D’Ancona (col quale con
corda anche il Biagi) che nel cod. Magliab. II, I, 71 (già’
Cl. Vili, 2, 1385) ne trovò una versione « con una lezione
quasi affatto simile alla borghiniana » (3). Crede quindi il
prof. D’Ancona poco probabile l’opinione del Lami, e molto
meno quella del Carbone (-1), che giudica avere il Borghini
« presa dalle Prose antiche del Doni la novella del Saladino,
lasciatone il principio e la fine » (5). Noi non abbiamo po
tuto instituire gli opportuni confronti fra il testo bosoniano
e quello offerto dal codice Magliab., donde il D’Ancona
crede derivata probabilmente la novella borghiniana; ed è
per questo che non osiamo né approvare, né contradire la
sua sentenza. Però avvertiamo che se lievi differenze egli
ha scòrto fra quei due testi, lievissime noi le abbiamo rav
visate fra i testi borghiniano e bosoniano ; e tanto lievi che
il prof. A. Battoli credendo giusto il parere del Lami, il 

(1) V. Appendine alla Illustrai ione del Boccaccio scritta da D. M. Manni, Milano,
l’irotta, 1820, pag. 13. V. D’Ancona, op. eit., (ediz. Zanichelli) pag. 239 circa la falsa
opinione del Lami su l’anteriorità dell’ Ai r. Ciciliaiio.

(2) 11! agi, op. cit., pag. XXXV.
■ (3) Biagi, ivi, in Appendice « Di alcuno fonti delle novelle borghiniano », pag. 24G.

(I) Il Aoti/Zóio eco., Firenze, Barbèra, 1838.
(5) Biagi, ivi.
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quale ritenne il testo borghiniano posteriore a quello di
Bosone, affermò che il Borghini « prese di pianta la novella
dall’Ciciliano » (1). Il confronto dei varj testi
offerti dal cod. Panciatichiano-Palatino 38 (pag. 130), dal
Magliab. già citato, dal « romanzo » e dalla edizione Bor-
ghiniana dovrebbe esser fatto per assicurarsi della fonte
donde il Borghini tolse la novella del Saladino : noi lo in-
stituiremmo se avessimo sott1 2 3 occhio quei due manoscritti.
Per il raffronto delle lezioni borghiniana e bosoniana riman
diamo il lettore all’edizione del Novellino procurata da P.
L. Donini, il quale riporta in nota la stessa novella secondo
la lezione del Nott (2).

Né, secondo il Lami, il « romanzo » attribuito a Bosone,
sarebbe stato la fonte immediata di questa sola novella; le
altre sono la LXXII, la XXIV, la XV e la LXV del testo
Borghini, le quali due ultime e la LI non occorrono nel-
T edizione gualteruzziana del 1525. Noi non c1 intratterremo
a dimostrare la falsità di questo suo giudizio, poiché tali
errate supposizioni derivarono in lui dal credere, che il
Novellino fosse stato compilato posteriormente all1 Avven
turoso (3).

Abbiamo testé accennato al fatto, secondo alcuni pro
babile, che il Boccaccio togliesse dal « romanzo » bosoniano
l1 argomento di tre novelle : prima di scendere a questo argo
mento, ricerchiamo altre fonti del romanzo stesso, e in modo
speciale quelle, donde derivarono le novelle che occorrono
nel Decameron. La ricerca di queste fonti non ci sarà di
sagevole, perché l’autore stesso cita i libri dai quali tolse
molti racconti che narrò, come a dichiarazione del testo, 

(1) Op. cit. Ili, 59, nota.
(2) Il X'otillino, ecc., Torino, Paravia, 1871. Il Biugi nella bibliografia del Ab-

rdliuo ( cap. II, pag LV o segg.) non ha ricordato quest’edizione. Crediamo ebo
l’editore siasi attenuto al testo del Borghini. Lo deduciamo dall’esservi riportata
la novella del Saladino, la quale non occorre nell’edizione gualteruzziana, Bologna,
Benedetti, 1525.

(3) Per la novella LXV v. D’Ancona, op. cit, pag. 237 c seg. (ediz. Zanichelli), o
per il racconto del Xonlliuo v. Hojueut, l'ablcs inìditis, ecc., Parigi, 1825,1, pag. Ct'IV.
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nelle note ai libri II e HI. Dalla Bibbia dove attingere la
storia di Giona profèta (pag. 302), e di Ginditta che « fu
una donna bellissima e santa la quale era del popolo di
Dio » (pag. 305); il racconto di Giacobbe e Giuseppe vice-re
è fatto « come è iscritto nel Vecchio Testamento.... a dare
assempro a’tribolati dalle fortune del mondo » (pag. 306 e
segg.). Da Giuseppe Ebreo (1) derivò l’episodio della fame
di Gerusalemme, delle due donne, cioè, che mangiarono i
proprj figli (pag. 311); il qual fatto, probabilmente su l’au
torità del medesimo storico, fu narrato a pag. 337. Il rac
conto di Diogene il quale, avendo visto un fanciullo bere
ad un rivo, raccogliendo l’acqua nel concavo della mano,
gitta il nappo di legno e dice « Oramai non mi bisogna
nappo », occorre in Diogene Laerzio (2), e in parecchie vite
de’Santi, ai quali più o meno variamente è attribuito il
medesimo fatto (pag. 329). Da Valerio Massimo (3) fu de
dotta la storia di Marco Marcello (pag. 329 e seg.), quella
di Pompeo (4), quella di Cartagine (5), quella d’Elvio (6), e
quella di « Dionisio tiranno di Cicilia, crudele e pessimo
in tutte opere » (7). Una volta è citato Lucano, forse per
errore, come opina il Nott (pag. 334), invece di Giustino (8);
ed un’altra « Tullio » (ivi).

La leggenda del Saladino ha una derivazione francese,
ed è nelle leggende eroiche, nei Conti di antichi Cavalieri,
nell’Ordene de chevalerie che noi dobbiamo ricercare l’ori
gine di quei fatti che s’andarono accumulando intorno al
nome del Saladino. Al cap. XIII del lib. Ili Bosone ci
narra « come messer Ulivo fecie cavaliere il Soldano di Ban

fi) Storia della guerra giudaica, lib. vn, cap. 12.
(2) Vite dei h’ilosojì, lib. VI.
(3) f’actorum dictorunigue memorabilium lib. 7.V, nel lib. V, cap. I, § 4.
(•1) <t Di ciò narra Valerio»; v. lib. V, cap. I, § 9.
(5) « Di Cartagine Valerio narra per ammaestrarne in clemenza»: ivi, lib. I,

cap. I, § 1.
(0) « Narra Valerio che fu in Roma uno milito ricchissimo il quale era appel

lato Helvio » : ivi, lib. VI, cap. Il, § 8.
(7) Ivi, lib. VI, cap. II, § 2.
(tì) Historiarum pkitippicarum libri 44, nel lib. V,
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billonia ». Di questo racconto clic si credette inserito nel
Novellino dal Borghiui, abbiamo già parlato: ora diciamo
che l’autore dell’ Avventuroso lo tolse dall’Ordene de clieva-
lerie cambiando il nome di Hues de Tabarie in quello di
inesser Ulivo (1). Egli tradusse, così crede saviamente il
prof. A. Bartoli (2), non dall’originale in versi edito dal
Barbazan (3), ma dalla prosa, publicata anche questa dal
medesimo editore (4). Molti de’ varj fatti, che la leggenda at
tribuisce al Saladino, sono narrati anche da Bosone. Esso è
acerrimo difensore della legge cristiana : « avendo uno fi
gliuolo maschio.... grande festa ne fecie... e per procuratore
il fa cristiano e da ora innanzi chiama il conte (Artese) suo
compare » (pag. 458). Nel racconto del « conte Artese »
(pag. 456 e segg.) riconosce apertamente la santità ed ec
cellenza della legge cristiana c dice al Conte: « Onde dico
che il vostro signiore è più misericordioso e più giusto e
più saggio, e però dico «ertamente che più degnio è da lo
dare, e però dico che tale legge è migliore che ninna al
tra » (pag. 461). Tutto questo fatto del Saladino che « a
maniera d’uno romito » recasi a trovare il conte, noi lo ri
troviamo nel Boccaccio, presso il quale è cambiato quel nome
nell’altro di « Abraam giudeo » (5). Ma qui non s’arresta
la leggenda. S. Francesco va « a predicare la fede cristiana
insino alla presenzia del Soldano in Banbillonia, ove molti 

(1) Di questo poemetto v. 1’ analisi in Histoirc litiir. de la France, XVIII, 715 o
segg. V. anche Legp.and d’ Aussy, Fubl, I, 208.

(2) Op. cit., IH, pag. 60.
(3) Barbazan 3Iéon, Fabliaux ecc.. Parigi, 1750, I, 59 ; e Parigi, Crapclct, 1808,

I, 66 e segg.
(4) V. La libraria (seconda) del Doni, Venezia, 1555, pag. 106; Favelle di mesa. A.

F. Doni, Lucca, Fontana, 1852, p. 148. Il Doni dice che ricavò il suo testo dalle
carte lasciate do M. Domenico Albino. Il racconto del modo onde il Saladino è am
maestrato da Hues do Tabarie vedilo in Bartoli, op. cit., pag. 58 e seg. Notisi che
tanto Hues, quanto Ulivo sono prigionieri e cristiani. Cfr. Dinaux, Trotti', dii Ford
de la France, IV, pag. 426 e segg. ; Chastelain, Inslruclions d’un jcunc prince (in Me
lali'/. d'v.nc grande Liblinth., D„ 297). Per le versioni tedesche e fiamminghe il D’An
cona, op. cit., pag. 313, cita il Bbunet, Manuel ecc. 111,233 o V, 1514. Il D’Ancona,
ivi, giudica la narrazione bosoniana posteriore a quella del Favellino.

(5) Decameron, Glori). I, nov. II.
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Saracini convertì a nostra legge » (pag. 450): il Saladino,
per assicurarsi della eccellenza della religione, ordina che
il santo con « due di suoi romiti » entrino in mezzo ad « uno
grande fuoco che fecie fare in su la sala del suo palagio ».
La prova è fatta da tutti e tre, che poi escono dalle fiamme
« sanza nulla cottura di carne e di panni ». « Il Saladino,
vedendo il miracolo, non volle più oltre provare ed allora in
nanzi il cristianesimo coll’animo disidera » (pag. 451 e seg.).
Questa leggenda è narrata anche nei Fioretti di S. Fran
cesco (cap. XXIV), dove però non è detto che il santo en
trasse nel fuoco; la quale particolarità fu attinta probabil
mente da un altro luogo di questo medesimo libro, dove
narrasi che S. Francesco, per convertire una donna, dispo
gliatosi della rozza tunica, si gittò in mezzo alle fiamme
donde uscì illeso. La femina’ commossa si convertì alla fede
di Cristo (1). Ancora: innanzi di morire, il Soldano si fa
recare un bacino pien d’acqua, e dice ai cavalieri che lo
circondavano : « è tondo il mondo come questo bacino » ; poi
vi fa su quattro segni, « e vuoisi dire che si facesse il segno
della santa croce e battezzato finì sua vita come cristiano »
(pag. 452). La leggenda ha raggiunto il suo scopo; il cri
stianesimo del Saladino è ormai da lei messo in chiara luce.
Né permise che molte delle virtù, le quali lo rendevano caro
ed ammirabile, fossero taciute e non diventassero argomento
di racconti leggendarj. È umilissimo nella sua grandezza:
« quando venne a morte, fecie prendere uno nero et aspro
ciliccio e sì il fecie portare in su una asta di lancia, e ritto
il fa portare tre giorni per la terra e il portatore ispesso
gridava così: ecco il tesoro che il Saladino ne porta della
grande ricchezza di Banbillonia a dare ad assempro lo vile
stato di questo secolo. E in quello messo e seppellito fu 

(1) Cfr. Non, pag. 412, nota 2. Nel quinto dei Conti d’antichi carotieri narrasi
che « doi frati cristiani recaronsi presso il Saladino, e 1 Saraceni volendoli ucci
dere, il Saladino rispose: « vero è elle ciò è scritto en nella legge: ma co deggio
osservare quella legge che a Deo più piace. Eo so eh’a me questi venuti so’per
mia alma salvare: so bene eh’a Deo non piacciarea che de ciò cambio di morte ren
desse loro. Onde a loro fo’ onoro o li lasciò andare ». Gir. Baiitoli, op. alt., pag. C8.
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ganza più ornamento » (pag. 452). Di questa virtù, con
formemente alla narrazione di Bosone, parla il Marin nei
Métnoires de Scdadin (II, 326), che, in fondo, non è che un
rifacimento dell’ Ordene de chcvaleric. La cortese indulgenza
verso i suoi soggetti è dimostrata col fatto che quando Gian
di Berry gli sputa nel viso, perché è tale la bellezza delle
mura e delle « gradora », che a lui « non pare vedere in
ninna parte che l’uomo possa sputare », dicendogli, « Io ho
aoperato a’miei necessari bisogni il più vile luogo di questa
casa »; il Saladino, ridendo di questa leziosaggine, « sanza
cruccio gli dimette l’offesa ». Codesto racconto, che il Nott
dice esser fondato « sopra uno simile che in Diogene Laer
zio (1) conservasi ov’è narrato di Aristippo filosofo » (pag.
454), lo ritroviamo fra le novelle del Codice Panciuti chiano-
Palatino 138 (2), dove a Gian di Berry è sostituito « uno
filosafo » ed al Saladino « uno figliuolo di re che istudiava
in filosofia ».

Dalla leggenda del Saladino non disgiunse Bosone an
che il racconto delle tre anella, narrata dal Giudeo, eh’esso
chiama « Ansalon ». È questa una delle novelle di cui il
Borghini, il Landau e il Liebrecht credettero fonte imme
diata il « romanzo » bosoniano (3). Presso il Boccaccio (4)
il giudeo ha nome Melchisedech ; è anonimo nel Novelli
no (5). Se da Bosone non fu attinto questo racconto dal

(1) n, 75: cfr. D'Ancona, op. cit., pag. 350 o seg., dove fra le altro opere, nello
quali ricorre la stessa novella, è citato il Rosaio della vita del Cobsini ( ediz. Poli-
dori, Firenze, 1855, pag. 78 ) e il Bandello, III, -12.

(2) Novella LXVIII dell'ediz. Biagi, pag. 58 (Gnalt.,* — Borgh. ♦); Papanti, in
aggiunta al voi. I del Catalogo dei novellieri italiani in prosa; Livorno, Vigo, 1871,
novella I.

(3) Landau, Vie Qntllen des Decamcronc, pag. G2 esegg. ; Liebrecht (v. Dunlop,
Gesch. d. Presadicld. iib. con Liebrecht; Berlino, Mailer, 1851) pag. 213 ; Bartom, I primi
due secoli ecc., Milano, Vallardi, 1880, pag. 587, 589: Cfr. Oesterley, Gesta, pag. 72G ;
Biagi, op. cit., pag. XXXIV.

(1) Decameron, Giorn. I, nov. III.
(5) Biagi, op. cit., pag. 10G, nov. CXI, Gualternzziana, 73, Borgh. 72. Questa no

vella è d’origine maomettana; cfr. Landau, op. cit., pag. B4. V. altresì Zambrivi,
l.ibro di Xoielle, Bologna, Itomagnoli, 1868, pag. 60; Gesta- Ilomanontin, ediz. Keller,
cap. 89. Per altri raffronti v. D’Ancona, op. cit., pag. 332.



BOSONE DA GUBBIO 321

Centonovclle^ fu tratto probabilmente dal Fiore de’ filosofi,
che consta d’insegnamenti morali, di sentenze, di precetti
derivanti senza dubbio da libri medioevali. Il prof. A. Bat
toli rifiuta la sentenza di coloro che di codesto libro cre
dono autore Brunetto Latini, ed è proclive più tosto a
credere che molti contribuissero alla formazione di quella
raccolta di memorie storiche e di moralità (1). E bene,
questo Fiore è anteriore al Novellino e contiene quella me
desima novella (Borgh. 72) che, dopo Bosone, vediamo ri
fatta ed ampliata dal Boccaccio. Ora, perché il Lami nella
lettera sopra citata e inserita nelle Novelle letterarie di Fi
renze, il Landau e il Liebrecht supposero che il certaldese
accattasse F argomento di questa novella da Bosone, quando
già esisteva nel Centonovelle e, prima di queste, nel Fiore
ile' filosofi, e poi nel Fabliau Li dis don vrai anici (2), che
secondo il Le Clerc (3) è stato la fonte del Boccaccio ? Del
resto, il prof. Bartoli (4), dappoiché questa novella fu no
tissima nel medioevo ed anche oggi è viva presso i sicilia
ni (5), crede che il Boccaccio « si valesse della saga popo
lare, piuttosto che di un qualunque lavoro letterario » ; e che
della saga popolare facesse parte quella novella è ammesso
anche dal Landau (6), il quale, come vedesi, cadrebbe qui
in manifesta contradizione. Inoltre, perché voler .proprio
trovare in Bosone la fonte del racconto boccaccesco di mes-
ser Torello, quando sappiamo che può riavvicinarsi ad uno
del Conde Lucanor, alla leggenda del cavalier di Moerin-
ger (7) e ad uno nel Dialoyus niiracidonon di Cesario Heis-
terbacense? La narrazione d’Abraam Giudeo ha, secondo
il Liebrecht e il Landau, suggerito al Boccaccio la nov. II 

(i) op. cit., in, 2ic.
(2) Veciino l’cdiz. del Tobleu, Lipsia 1871.
(3) Hisloire litiéraric de la Frante, XXII, 259: è qui analizzato quel Fabliau.
(1) I primi due secoli tee., Milano Vallateli, 1880, pag. 589.
(5) Salomone Marino, La Baronessa di Carini, Palermo, Pedone, IS73, pag. 20.

C'è chi ci assicura della popolarità di questa novella nel territorio di Novera (Umbria).
(fi) Cfr. D’Ancona, Le jouli d<l Xocellino in Jlvmaniii, II, 180.
(7) GntMM, Ihutschc Saycn, II, 3iU.
X/ihU di jìlulogia t Oiihu.Zsif 1. 21
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della Giorn. L È vero che in tutti e due occorrono gli stessi
concetti; ma è anche vero che quella leggenda era narrata
già nell’Ùntene de chcvdlerie, e che, come osserva giusta
mente il prof. Bartoli (1), la satira è tutta del Boccaccio:
questo fatto può bastare « a rendere indipendente la novella
dalle parole di Bosone ». Secondo il Landau (2), è eviden
tissima la relazione fra la novella I della Giorn. X del De
cameron, e il racconto di Polinoro che l’autore dell’Avven
turoso fa nel lib. II, cap. 17. Codesta relazione però, così
pensa anche il prof. Bartoli, non c’indurrà a credere che
il Boccaccio siasi direttamente giovato del « romanzo »,
« essendo possibile, anzi molto probabile, che tanto messer
Giovanni quanto Bosone da Gubbio abbiano attinto alla
sorgente stessa » (3). E poi il fatto dei « due gran forzieri
serrati » che occorre in fine alla novella boccaccesca, con
forme a quello delle « quatuor capsas », due delle quali,
ricoperte d’oro, furono riempite d’ossa di morti, e due, ri
coperte di pece, riempite di « gemmis et margaritis pretio-
sis », come narrasi nella leggenda di Barlaam e losafat; e
conforme altresì alla storia dei « tres pastillos de pane »,
if primo de’quali fu empito di terra, il secondo d’ossa di
morti e il terzo « cum pecunia », narrata nei Gesta JRoma-
norum (cap. 109), fa pensare, dice il Bartoli, « alla solita
tradizione orale». Al confronto fra le due novelle, boccac
cesca e bosoniana, fatto dal Landau e riferito dal Bartoli,
noi aggiungiamo che Girolamo Moriini da Napoli, dottore
in giurisprudenza ed autore di novantuna novelle in latino,
di venti favole e d’ una comedia satirica su la discesa di
Luigi XII in Italia, narrò quella novella, intitolandola « De
summo Pontifice Sixto qui alumnum Hieronymum solo verbo
ditavit ». Codesto papa era Sisto IV e codesto alunno era
Girolamo Riario. Su la falsariga del Moriini raccontò il 

(1) Op. cit., pag. .r>87.
(•.') Cfr, Baiitoli, ivi, pag. (Ì05.
(S) Ivi.
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medesimo fatto Giovan Francesco Straparola da Caravaggio :
fra le sue « Tredici piacevoli notti » questa è la dodicesima
novella, narrata da una dama di Lucrezia Sforza, moglie
a Giovan Francesco Gonzaga, marchese di Mantova. Presso
lo Straparola il racconto ha lo stesso argomento della no
vella del Moriino : « Sisto Sommo Pontefice con una parola
solamente fa ricco un suo arlievo nominato Gerolamo ». La
relazione che corre fra queste due ultime novelle, la boc
caccesca e la bosoniana fu avvertita dal prof. Vittorio Im-
briani (1), del quale stimiamo utile di riferir qui il savio
giudizio. « Di queste quattro varianti, quella, che, eviden
temente, è più genuina, benché monca, parmi la data da
Bosone; nella quale, alla mula, che stalla nel fiume, si rim
provera di aggiungere inutilmente acqua all’acqua, come
quel Re donava riccamente ai ricchi. La semplicità epi
grammatica del qual motto è più o meno alterata, nella
versione boccaccevole e nella morliniana-straparolesca. Su
perfluo, del resto, il pure accennare, che la venustà della
forma, la grazia del racconto, nella versione del Boccacci,
superano, di gran lunga, la rozza dicitura degli altri. La
tradizione popolare, parlava, senza dubbio, d’un Re e d’un
barone, senza determinazione di nomi e di luogo. Ciascun
novellatore ha, quindi, creduto di poter determinare perso
naggi e scena, secondo gli accomodava. E, così, Busone,
pel comodo del suo racconto, trasporta il fatto in Inghil
terra ed a’tempi del Re Giovane o del Re Giovanni, che
sia, e vi frammischia quella etimologia puerile di Nottin
gham : facezia triviale aneli’ essa, da lui preziosamente rac
colta, simile a quella che fa nominare Altana da Carlo-
magno, perché all zu nah (troppo vicina) ad Amburgo. Il
Boccacci, per accarezzare qualche Figiovanni, vivo a’suoi
giorni, pone il fatto in Ispagna ed a’tempi di quello Al
fonso, che viveva ancora nella memoria degli uomini per
essere stato eletto Imperadore. Il Moriini, con intenzione 

(1) In Gionude uapoltluno drilli doinrnica, a. I, u.o 32, C Agosto 1882.
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evidentemente satirica, ammoderna il fatto, ed il narra in
persona di chi visse un secolo e mezzo dopo il Certaldese.
E, poi, vi agglutina un’altra novella popolare (della quale
ci pare inutile rinvergar la storia) che, anzi, per lui, di-
vien la parte principale, poiché da essa trae Y aff 'abulaziono,
ad essa si riferisce ne\Y opini ilio. Lo Straparola copia let
teralmente dal Moriino, e, riferendosi al Boccacci, non av
verte neppure 1’ anacronismo : poiché si tratta di Sisto IV !
La novella dev’essere, senza dubbio, ancor viva nel nostro
popolo, chi sa in qual forma ! Ala non mi sovviene di averla
letta in nessuna delle parecchie Ilaccolte di fiabe popolari;
né l’ho mai udita narrare ».

Fra le novelle, che l’A. delY Avventuroso inserì nel pro
prio libro, non abbiami fatto menzione di quella di Re Au-
faleus che leggesi nel Proemio, perché non ci è riuscito di
ritrovarne la fonte. Dicono il Tallarigo e l’Imbriani (1):
« molti sono i punti di contatto con altre tradizioni stori
che ; per esempio, con quella di Romolo, di Giuseppe Ebreo,
di Corrado imperadore, e con molti racconti popolari tra
dizionali ed istorie popolari, quali la Istoria bellissima di
Fior indo e Chiaravalle, non che altre da ricercarsi nelle
raccolte di fiabe popolari e nelle versioni del Libro dei sette
savi » (2).

Riassumiamo: il libro de\Y Avventuroso Ciciliano contiene
un’orazione attribuita a Dino Compagni che la recitò a papa
Giovanni nel 1316; varj squarci della versione del Ceffi,
fatta nel 1324 ; una lettera di Re Roberto, scritta a’ fioren
tini nel 1333: dunque è falsa la data del 1311 offerta dal
codice Laurenziano. Ancora: evidentissima appare l’imper
fezione di questo libro, e la mancanza di due parti, desti
nate alla narrazione dei fatti di due baroni, i quali sono
a pena menzionati; impossibili sono le gesta d’Antonio in

(1) Vuota CreHtoinaziit italiana, ecc. Napoli, Morano, 1883, toni. I, pag. 237.
(2) V. il raffronto della narrazione bosoniana con un panno dell' Ahlimiro, ro

manzo do! seicento, del Cavalier Fiia Cablo dei Conti di Lengueglia in Tallaiugo
e IMBBIAN'T, op. eit , pilg. 238 c Hgg.
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Inghilterra ; nessuno de’baroni s’intrattiene fuor di Sicilia
per dieci anni, com’era da loro, innanzi la partenza, sta
bilito ; innumerevoli sono le contradizioni, le ripetizioni, gli
errori cronologici e storici; inutili affatto alla intelligenza
del « romanzo » sono le lunghe note a ciascun libro; mol
tissime sono le interpolazioni di passi tolti da opere non
appartenenti a Bosone: dunque V Avventuroso Cidiinno, tale
quale è ora, falsamente viene attribuito a Bosone da Gubbio.
Al quale noi lo negheremmo ricisamente, se non fosse pro
babile la congettura che a lui possa spettare la sola parte
inventiva, come supponeva anche il Manuzzi (1), e se più
d’ima volta non ci fossimo incontrati in luoghi che mo
strano l’opera d’un rimaneggiatore (2).

Né meno severo sarà il nostro giudizio su le poesie at
tribuite a Bosone. Che questi fosse dicitore in rima lo af
ferma un suo contemporaneo, Armannino giudice da Bologna,
il quale gl’indirizzava la sua Fiorita (3); e poi nei codici
della biblioteca Nazionale di Firenze 135, 137, 138 è detto

(1) Op. cit., png. VI.
(2) Relativamente al codice Laurcnzlano (Pluteo LXXXTX, CO; cfr. Bandini, Ca

lai. cec., V, 353), Isidoiio Del Lungo (bino Compagni c la sita cronaca, pag. 1010)
crede che appartenga agli ultimi anni del sec. XIV. Circa al contenuto dice elicè
« carico u di dicerie e di stravaganze di molte e che è un « gollb centone di scrit
turo disparato o diverse, come poco appresso alla sua pubblicazione per G. F. Nott
(Firenze, 1832) dimostrò G. Manuzzi » (nella prefazione alla Prima Catilinaria di Ci
cerone volgarizzata da Seii B. Latini, Firenze, 1834 : cfr. Gamba, fisti di lingua ecc., 4.a
edizione, pag. 331). Conforme a questo del Del Lungo è il giudizio di P. Giordani
su l'Atienlttroso che defilili un’ «impostura goffissima s (latto e dal *32 al ’43, in
Giure di P. G., t. VI, pag. 182 ; t. VII, pag. 75). « Impostura, sì certo (aggiunge il
Del Lungo) sebbene non, corno pare che il Giordani inclinasse a crederò, di tempi
moderni, ma anteriore al 1400 ». Cfr. a questo proposito Zaubbini, Opire volgari a
stampa ecc., col. 292. 11 D’Ancona, Studi di critica cec., Bologna, Zanichelli, 1880,
pag. 241, dice che 1‘ Avventuroso è «un intarsio, un accozzo di fatti diversi e. di epi-
sodj qua e là raggranellati ». V. pure Tallauigo e Imbkiani, op. cit., pag. 218, dove,
c questo ci fa meraviglia, non è affacciato alcun dubbio su la pertinenza dell’.ltrrn-
luroso a Bosone.

(3) V. il nostro studio su questa Fiorita, in Giornale di filologia romanze, n.o 6,
pag. 3 e segg. ‘
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« poeta de la cictà d’Agobio » (1). Fra queste sue rime
osserviamo innanzi tutto le principali, e precisamente l’epi
tome in terza rima della Divina Comedia, edita la prima
volta dal Raffaeli! (2), secondo un codice esistente fra gli
altri nella biblioteca della sua famiglia. Il quale mano
scritto fu dal Raffaeli! medesimo sottoposto al giudizio di
Pompeo Compagnoni, che con lettera datata da Roma, 4
agosto 1744, gli rispondeva: « senza dubbio egli è scritto
in un de’due secoli o XIV o XV, ma il diffinir sicuramente a
qual di essi appartenga, non si sa, essendosene stati da chi
scrive veduti molti di simil carattere che al XIV e moltissimi
che al XV appartenevano (3) ». Passò poi questo ms. nelle
mani di un tal D. Pellegrino Rossi, professore di lettere nel
seminario di Osimo, il quale lo rimandava al proprietario,
avendovi aggiunto alcune note marginali « per le quali, (gli
scriveva da Osimo il 16 settembre, 1745) secondo almeno
l’intendimento mio, potesse chi legge più facilmente arri
varne il vero sentimento (4) ». Altre lettere su codesto ar
gomento furono dallo stesso Campagnoni indirizzate al Raf
faelli, datate da Osimo, 30 ottobre 1744; 4 novembre dello
stesso anno ;... giugno 1746 ; 20 febraio 1750. Anche l’abate
Pietro Polidori gliene scrisse una da Roma nel marzo del ’44.
Queste « chiose et expositioni.... scritte brevemente per rime
versificate per lo nobile uomo messer Bosone da Eugubio »
cominciano: « Nel mezzo del camin di nostra vita (5) ». Nel
medesimo codice Raffaelliano è trascritto un « Epitome » o
Compendio della Comedia di Dante Alighieri opera in terza
rima d’incerto autore e per avventura di messer Bosone da
Gubbio (6), che comincia: « Camino di morte abbreviato in
ferno ». Il Crescimbeni, a cui Marcello Franciarini (7) co- 

fi, V, ivi, pag, 3, nota 2,
(2) In Lami, Ihliciuc criiditoruin, t, XVII, pag. 416-180.
(3) Raffaklli, op. cit., pag, 303 e scg.
(1) Ivi, pag, 390 c seg.
(•">) Ivi, pag. 116 o sgg.
(•>) Ivi, pag. 163 e sgg. •
li) A proposito di questo erudito eugubino v. la prefazione alle Dodici li Ucce

inediti dì L. A. Muhatobi, publicute da U. Cazzatimi c O. Fuuiini, Perugia, San
tucci, 1881, pag. 3 e seg.
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manicò nel 1711 questo compendio, non potè indursi a cre
dere che fosse opera di Bosone, perché dubitava che appar
tenesse più tosto a Jacopo di Dante (1). Quest’epitome noi
dobbiamo ora negare assolutamente a Bosone e rivendicare
al vero autore, cioè a Mino di Vanni Dietaiuve d’Arezzo,
il quale scrisse questa lunga « spositione » in undici ca
pitoli che nel codice Raffaelliano è divisa in due parti (2).
Né di questa falsa attribuzione dobbiamo maravigliarci, poi
ché in qualche codice ne è detto autore ora Jacopo di Dante
ed ora il Petrarca: in parecchi mss. non v’ha il nome del
poeta. Il Mehus (3) s’accorse di questo errore de’ codd. e
disse, ma con una certa riservatezza, che la « spositione »
creduta di Bosone, era di Mino Aretino; di tal fatto s’av
vide anche il Raffaelli, quando però avea edito il volume
su Bosone e attribuiti a costui i due compendj ; e, quasi
per correggere il falso giudizio, nell’esemplare dell’opera
che possedeva (4), notò il nome dell’ Aretino (5). Noi, senza
giovarci dei criterj del Mehus e del Lami, crediamo alla
falsa attribuzione a Bosone del Compendio di Mino, su l’au- 

(1) V. la lettera al Franciarini, Roma, 1G giugno, 1714 in Raffaelli, op. cit.,
pag. 385 o segg.

(2) La prima parte clic comincia « Nel mezzo del cantili.... » non comprende i
capitoli dell’opera di Mino, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, c la seconda non consta degli altri
meno gli ultimi duo, come dice il Batinks (I, 221); l’egregio L. Frati, dopo un ac
curato esame dei codici, ha stabilito che il Raffaelli publicò in realtà gli nudici ca
pitoli con quest’ordine : Chiose'. 1. « Nel mezzo del cammin di nostra vita »; 2. * Pas
sato Dante la scura ignoranza »; 3. « Quanto più posso per abbreviare » ; 4. «Una
duo nocto Dante camminando » ; 5. < Seguendo brevemente il Purgatorio » ; 6. « Quat
tro dì Purgatorio saghe Dante » ; 7. « Al sommo Danto del bel monte suso » ; 8.
n Parnaso in Grczia fu già quel giocondo ». Epitome e Compendio : 9. « Camino di morto
abbreviato Inferno » ; 10. « Camino di Purgatorio abbreviato »; 11. « Camino di Pa
radiso breve scripto ». V. Miscellanea dantesca (n. 8 delle Operette inedite o rare pub
blicate dalla Libreria Danto in Firenze) pag. G e seg., nota 1.

(3) Ambrosie' Traversarli General. Camalli. Vita, Firenze 1759,1, pag. 172, 274.
(4) Quest’esemplare è, come abbiam detto, postillato dall’autore: ora è posse

duto dal eh. march. F. Raffaeli!.
(5) Gfr. Lami , Novelle letterarie, di Firenze, a. 1748, pag. 775 e seg.; a. 1751. pag. G5

c segg.; a. 1756, pag. 49 e seg. c pag. 609 e segg. ; Ckescimuexi, Comminimi della volgar
poesia, II, 272; III, 209 c seg.; Pelli, op. cit., pag. 171, nota 52; Cancellieri, Osser
vazioni ccc., pag. 223.
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ferità dei manoscritti (1). È presumibile, pei' tanto, che
l’amanuense del codice Raffaelliano, sapendo che Rosone era
vero autore di un capitolo sulla Divina Coincdia, gli attri
buisse anche questo, cambiando il nome, se pur v’era, o di
Jacopo o del Petrarca o di Mino, dato dal ms. sul quale
faceva la propria copia.

Il capitolo di cui, come ora dicevamo, è Rosone il vero
autore, comincia: « Però che sia più frutto e più diletto »,
e finisce: « Fortificando la cristiana fede ». Jacopo di Dante
e Rosone riepilogarono quasi in un tempo la Div. Comedia ;
il primo credette, forse, con ciò di rendere un affettuoso
servigio al genitore; che il secondo lo facesse, con la me
desima insufficienza del primo, perché, come opina il prof.
Gr. Carducci (2), lo legava al sommo poeta un tenero vin
colo d’amicizia, non potremmo dirlo; giacché per noi non
sussiste relazione di sorta fra Dante e Rosone, né da que
sta credenza ci dipartiremo fino a che non ci vengano re

ti) Il Coti. Laurcnziano Pluteo LXXXX, sup , 139 (già Gaddiano, 436), del scc. XIV
uè dice autore Jacopo di Dante ( cfr. Banditi, Cateti. eco., V, 408 c scg. ), corno puro
il Iliccardiano 1036 ( O, II, V) del scc. XIV, c il Magliabechiauo, palch. II, cod. 40
(Cl. VII, 1010) del sec. XV (già Strozziano 610). Senza nome d'autore occorre nel
Iliccardiano 1158 ( O, II, II), della lino del sec. XIV (cfr. Lami, Xovelle letterarie,
a. 1756, col. G<)9 e sgg.) o in un codice della Giacchcrinensc di Pistoia, che no contiene
soltanto duo capitoli. Cinque ne seno trascritti nel Laurcnziano PI. LXXXX inf., 43
(cfr. Basdini, op. cit., V, 452 e seg, ; Mehus, loc. cit, ); per intero nel Laurcnziano già
Strozziano 161 (cfr. Banditi, ivi, VII, 558 e Kg); nei primi sei fogli del Laurcnziano
§ià Strozziano 148 (Banditi, ivi, VII, 546) c nell’Ambrosiano 539. Questo Codice
porta la data del 1399 c contiene il compendio con questo titolo: liicipiunt giovile
trioni hgum ductoris domini .Incolli Jilii Ilantis Alligherà ile cieitatc Fiorentine tolgariz-
zaltie ptr ipstttit rictimando. (Cfr. Sassi, Itisloria littcr. ippogr. mediai., Milano, 1745,
col. 133). Due capitoli, attribuiti a Mino, sono nel Cod. 3459 degli Uarleiani (Lon
dra). Ma il Iliccardiano 1050 (O, IV, 40) ha in line: Explicit quidam expositio co
ti. c.lie Paidis composita per Minuta de Arditi Dio gratino’. i capitoli sono da f. 86 a f. 110
(cfr. Lami, Calai. Iticcard., pag. 286). Il Iliccardiano 1200 ha: Opus Mini Vannis de
Arili» sup. Ites lihros Ihinli.t (C. H'J-WJ). Il Magliabechiauo Cl. VII, 8,1086 (già Stroz-
ziano 217) porta in principio: « Qui comincia le diehiaratioui di Dante Allcghieri in
terza rima compilato per mino di uanni lamijuolo durezze ». Nell’ultimo foglio leg
geri: « Per difendere il vero senz'altro prezzo Vi giuro che ’1 primo cho mi scri
vesse Fu Mino di Vanni cittadino d’Arczzo Saria bugiardo chi altro dicesse ». Cfr.
C. Di; Batines, Jlddiogrtifia dantesca, Prato, tipogr. Aldina, 1815, I, 221 e sgg.

(. ) ‘dudj letterari, Livorno, Vigo, 1871, pag. 290.
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cute prove di fatto, anziché, come è avvenuto fino ad oggi,
piti o meno probabili congetture. Codesto capitolo occorre
in mss. contemporanei, o quasi, all’autore, per lo più unito
alla Divina Comedia (1) ; comparve la prima volta a stampa
nella Vindeliniana del 1477 (2) e nelle edizioni del De Ro
mania (3); in quella padovana della Minerva (4) e nella na
poletana del 1829 procurata da Giovanni Rossi.

E giacché ora siamo a parlare di Bosone illustratore di
Dante, facciamo ricordo d’un sonetto suo ad Emanuel Giu
deo per la morte del divino poeta, d’uno di messer Cino a
Bosone su lo stesso argomento, e della risposta di costui al
poeta « amoroso ». Di Emanuel ebreo, dicitore in rima,
dovremmo, se fosse compito nostro, discorrere lungamente
e trattare del suo poema Mccliaberot, in cui esalta un amico
suo per nome Daniele, col qual nome il prof. Carducci crede
ch’egli volesse far l’elogio di Dante, tanto più che è « con
servata nel nome ebraico la prima sillaba del toscano » (5);
dovremmo indagare se veramente, come pare a quel dotto
critico, Emanuel conobbe Dante alla corte ravennate, e dove
contrasse amicizia col poeta eugubino; dovremmo assicu
rarci della sua città nativa, che, secondo il Cod. Barberi- 

fi) Leggcsi nel codice Landiano-piaccntino del 133G c nel Trivulziano del 1337.
Separato dal poema dantesco è in un Codice della biblioteca di Carpentras (cfr.
Gazzf.ra, Trattato <ldla Dignità di T. Tasso, Torino, 1838 ; Lambkiit, Catalogne descript if et
raisoinii des inanuscrits ile la bildiotldipte ih Carpentras, Carpentras, Rollanti, 18G2, 3 voi.
in 8): nel cod. Mngliabccli. VII, 1145 ( già Strozziano 511 ) da f. 18 a f. 22 ; senza nomo
d’autore nel Cod. Marciano 63 ( cfr. Zanetti, Ilibliatli. codd. mss. Jlarcianae, pag. 246);
nel Corsiniano Col. 44, B, 33. Attribuito a Bosone è nei mss. L, 70 o D, 58 della Co
munale di Perugia (cfr. Db Batines, II, 398, 399); in un Cod. della Nazionale di
Roma ( v. Giorgi, Annidato di tot cod. dantesco ccc. in lliiista di filologia romanza,
n. 5, luglio, 1879, pag. 213 e segg. ) o nei segg. mss. così numerati nel DeBatines:
1, 3, 5, 12, 14, 28, 30, 31, 34, 43, 57, 67, 80, 93, 95, 98, 10G, 130, 115,151, 154,167,187,
219, 238, 239, 257, 258, 261, 270, 274, 280, 289, 300, 325, 329, 333, 347, 3G0, 3G7, 37G,
385, 388, 389, 398, 399, 409, 414, 431, 438, 514.

('.) 11 testo di Bosone precede quello di Jacopo con questo titolo: c Questo ca
pitolo fece messer Busone da gobbio il quale parla sopra tutta la Commedia di dante
allegliieri di Firenze •.

( :) Roma, 1815-17, pag. 108-112; Roma, 1820-22, voi. III.
(1) 1822, voi. V, pag. 269-271.
(•>) Op. cit., pag. 261.
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ninno XLV, 47, sarebbe Verona, e, secondo altri, Gubbio;
dovremmo, in una parola, ampliare possibilmente le notizie
che su lui ha raccolto il prof. D’Ancona (1). Noi ci aste
niamo dal trattar questo argomento, sul quale discorrerà
con quella severità di dottrina e di critica che gli è pro
pria, l’amico nostro d.r Albino Zenatti in un lavoro sul
Giudeo che verrà presto alla luce. Riportiamo qui il So
netto di Bosone e la risposta di Emanuel secondo la le
zione del Codice Casanatense d. V. 5 (2). Il primo dei due
componimenti fu edito dal Raffaeli! di su la stampa del-
FAllacci che ne rammodernò, come al solito, la scrittura
e la forma.

[f. CXXIII e seg.]
Messe)' Bosone a Rlanocìto | Giudeo essendo morto | Dante.

Duo lumi son di nouo spenti al mondo
In cui virtù et bellezza si uedea
Piange la mente mia che già ridea
Di quel che di saper toccami 1 fondo.

Pianga la tua del bel uiso giocondo
Di cui tua lingua tanto ben dicea
0 me dolente che pianger deuea
Ogni homo che sta dentro a questo tondo.

Et pianga dunque Manoel giudeo
Et prima pianga 1 suo proprio danno
Poi pianga 1 mal di questo mondo reo.

Che sotto 1 sol non fu mai peggior anno
Ma mi conforta eh i credo che Deo
Dante abbia posto n glorioso scanno.

Disposta di RIanoello a | Riesser Bosone.
Io che trassi le lagrime dal fondo

De P abisso del cor che n su 1 enuea
Piango che 1 fuoco dii duolo in ardea
Se non fosser le lacrime in che abbondo.

(1) In ItirMa di sciente lettere rd arti colle effemeridi della pubblica intrusione;
Anno IV, n.O 120, 5 gennaio 1863, pag 5, nota 2, col. 2.“

(2) È del sec. XVI. cart., di fogli 111, numerati in rosso; con miniature a f. 1“;
è legato con tavolette di legno, coperte di marocchino rowso con fregi d'oro; otti
mamente conservato.
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Che la lor pinna ammorta lo profondo
Ardor che del mio mal fuor mi trahea
Per non morir per tener altra uea
A percoter sto forte et non affondo.

Et ben può pianger christiano et giudeo
Et ciaschedun sedere n tristo scanno
Pianto perpetuai me fatto reo.

Perdi io ni accorgo che quel fu il mal anno
Scontortomi ben eh i ueggio che Deo
Per inuidia dii bel fece quel danno (1).

In seguito di tempo morì Emanuele che s’era con Bosone
così pietosamente doluto per la morte dell’amico e maestro
suo, e messer Cino allora, quel rimatore leggiadro cui, morto,
pianse il Petrarca e invitò a piangerlo le donne gentili ed
Amore con esse e Pistoia e « i cittadin perversi » che aveano
perduto in lui « sì dolce vicino »; esso, « l’amoroso » mes
ser Cino, avrebbe indirizzato a Bosone un sonetto nel
quale Dante e l’ebreo sono rappresentati nell’inferno tra
gli adulatori ! Lo trascriviamo qui secondo il medesimo cod.
Casanatense.

[ f. LXXXKb]

A messer Bosone essendo morto | Dante et ItfanocTlo Giudeo.
Messer Bosone lo uostro Manoello

Seguitando 1 error de la sua legge
Passato e ne lo nferno et proua quello
Martir eh e dato a chi non si corregge.

Non e con tuttavia comrnune gregge
Ma con Dante si sta sotto 1 cappello
Del qual come nel libro suo si legge
Vide coperto Alessi intenninello.

Tra lor non e sollazzo ne corruccio XVIII inf.
Del qual fu pieno Alessi coni un orso
Et raggia la doue uede Gastruccio.

E Dante dice (pici da tiro morso
Gi mostro Manoello n breue sdruccio
De 1 huom che mesta il Persico nel Torso.

(1) Le stampo hanno « ben >.
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E Bosone, alla sua volta, gli avrebbe risposto con un altro
sonetto nel quale addimostra una vile compiacenza al pen
sare che ambedue siano in luogo « Ove e lor cotto lo mi
dollo e 1 buccio ».

[Ivi]

Risposto in persona di J\I. Bosone.
Manoel che mettete n quell Audio

Ouc lucifero piu eh altri regge
Non e dii regno di colui rubello
Glie 1 mondo fe per riempir sue segge.

Et ben che fosse n quello luogo fello
Ouc 1 ponete, ma non eh il ue legge
N hauca dipinto 1 uer nostro pennello
Che lui et Dante cuopran ta lauegge.

Alessi raggi sotto quel capaccio
Ma non se doglia se con lui e corso
Lo qual fece morir messer Guerruccio.

Dante et Manoello compiono lor corso
Ou e lor cotto lo midollo e 1 buccio
Tanto che giunga lor lo gran soccorso (1).

Ora domandiamo: sarebbe mai possibile che Cino, avutosi a
male che Dante non abbia « nel bel coro divino Là dove vide
la sua Beatrice » ravvisato « l’unica Fenice Che col Sion
congiunse l’Apennino », cioè la leggiadra Vergiolesi (la
qual non curanza di Dante esso avrebbe posth, « Infra gli
altri difetti del libello » cioè della Dtv. Comedi a')} sarebbe
mai possibile che pei’ questo avess’ egli potuto scrivere a
Bosone quell’indegno sonetto? Egli che, giovane, avea in
dirizzato a Dante un’affettuosa canzone, con la quale ten
tava di molcere il dolore ond’ era colto per la morte della

(I) 11 OAnorono, op. cit., publica questo sonetto sul codice della Nazionale di
Napoli Scansia XII, E, 5; è della line del sec. XV <• sul foglio di coperta porta scritto:
« DI Silvio l'ontevleo MDLXXX ». Ecco qui le varianti del codice napoletano: —v. 1,
iintlcstl in quello — v. 2, elio... roggio — v. 3, ribello — v. 4, seggio — v. 5, in...
Joeo • ■ v. <5. no chi voi — v. 8, copri» tal laveggie — v. 10, no... colui — v. 12, com
piali - v. 13, nieilollo.
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sua Beatrice e lo confortava col pensiero che quella donna
gentilissima parlava di lui assiduamente « con que’beati,
E dice loro: Mentre che io fui Nel mondo, ricevetti onor
da lui, Laudando me ne1 2 3 4 suoi detti laudati »; egli che do
gliosamente poi ne piangeva la morte con la canzone « Su
per la costa, Amor, dell’alto monte... »? Se bene molti
codici e parecchie stampe (1) attribuiscano quel sonetto a
Cino e quella risposta a Bosone, noi neghiamo decisamente
che l’uno e l’altra ad essi appartengano: « No, rispondiamo
col prof. G. Carducci, l’amoroso messer Cino, l’amico di
Dante e d’Emmanuele, non può aver pensato questi rei
versi: e’ debbono esser fattura d’alcun guelfo arrabbiato che
volle sfogar la paura messagli a dosso dalle vittorie di Ca-
struccio, attaccandola con quel piccol resto di ghibellini di
spersi che raccoglievasi per avventura intorno a Bosone: lo
arguisco dal vedere negli ultimi versi mentovato Castracelo,
come morto » (2).

Letterariamente non ha alcun valore il sonetto indiriz
zato a quel tal Pietro da Perugia che il Vermiglioli (3)
crede della famiglia Baldeschi (4); questi avrebbe risposto
col sonetto: « A Dio non fu giammai tanto soggecto ».

Quasi affatto inintelligibile è l’altro sonetto « Io veg
gio un verme venir di Liguria » che .il Raffaeli! publicò
« cavato dal catalogo dei codici mss. riccardiani ». Espli
cabili sono gli animali qui ricordati: per esempio, col verme
volle alludere il poeta ad Iacopo del Verme, condottiero al

(1) Primamente fu edito col Sonetto che coni. <t In verità questo libcl di Dante»
da F. Tasso nello Itimc ili Cino, Venezia, Imberti, 1589. È vero che il prof. G. Cau-
ducci non 1’ ha ristampato fra lo rimo del pistoiese ; però nella prefazione (pag. LXXX)
non l’ha ricordato fra quei componimenti da lui ritintati per sospetta autenticità.

(2) Op. cit. pag. 275.
(3) Memorie di Incoilo Antiquari ; eco ; Perugia, Baduel, 1813, pag. 127, nota 19.
(4) Ci fu meraviglia elio il Vincigli nello Itimc di /■’. Coppetta cd altri poeti Pe

rugini scelto con alcune note (Perugia, per l’erodo del Ciani e F. Desideri , 1720).
non abbia fatto menzione di codesto poeta. Il sonetto, che testé citavamo, comin
cia: « Spirito santo di vera profezia ». Fu pubblicato dal Raffaeli!, secondo che av
verto in una postilla marginale di suo pugno nell’esemplare che abbiamo sott’oc
chio, di sul colico Barbcriniano 2229, pag. Gl.
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soldo di Galeazzo Visconti, conte di Virtù; con la lupa alla
republica senese; col leone alla fiorentina; col grifone a Gros
seto; con la volpe a Pisa; con la pantera a Lucca; col ca
vallo in corsa ad Arezzo; con l'aquila, « l’uccello di Giove »,
all’impero. Non così però è agevole l’intelligenza di tutto
il concetto del componimento, il quale in varie stampe come
avverte il Traccili (1), è attribuito al Burchiello, mentre
nei codici Riccardiano 1088, Strozziano 1018, in altri Va
ticani e in uno Casanatense va sotto il nome di Bosone. A
cui il Trucchi lo restituì, publicandolo di sul codice Re
diano. A queste magre poesie aggiunse il Raffaeli! anche
il capitolo in terza rima sulla guerra dei cristiani contro i
turchi (2), che Bosone dovette scrivere, come crede, e non
a torto, il Raffaeli!, nel 1345 (3). Anteriormente era stato
edito dall’Allacci, ma molto malconcio; del resto anche la
stampa del Raffaeli! non è scarsa di scorrezioni e d’errori.
Quanto al merito artistico, diciamo pur francamente che
codesto capitolo vai nulla; potremmo soltanto attribuirgli
un certo valore storico.

Così Bosone, spogliato delle sue false vesti, ha perduto,
mercé l’esame che n’abbiam fatto, ogni lode di letterato,
se pure non gliene possa venire alcuna per quel capitolo su
la Divina Comedia. Esso peraltro grandeggia sempre, se
non più nel campo delle lettere, in quello della politica.

Giuseppe Mazzatinti

(1) Porxit italiaur imiìilt di dugruto autori; Prato, Guasti, 1846, voi. U, pag. 224.
Era già stato edito fra le rime del BuitCHIELLO ( v. l’ediz. di Londra, 1757, pag. 245).
Il prof. CAHDUCcr, liimt di Ciao, pag. XLIV, crede clic debba riferirsi al tiglio, Bo
sone novello, il quale, secondo l’Allacci, fu testimonio in un compromesso fatto in
Urbino nel 1392.'

(2) Cfr. Villani, XII, cap. 38.
(.;) op. cit., pag. 138 o seg.
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E nella zona fiorentina pare un neologismo dantesco ondi
per tu vada, Inf. IV, 33. Ma più che neologismo è un
arcaismo vicoli = vuoi, in Inf. XXIX, 101.

Un’altra serie di artificii personali del poeta è quella
degli spostamenti di accento, quando si succedono più mo
nosillabi; una specie di enclisia sforzata. Eccoli qui tutti:
Inf. VII, 28 pur li (= pur lì) (‘.urli : burli');
Inf. XXX. 87 non ci ha (•.miriadi

er li di
Cartieim da aggiungersi ai corrispondeidi

nel fase. l.° :° della
• la voce

irlommi
XIV, 6
perdessi
; XXII,

__________________ __ II, 33;
XXVI, 123; XXII, 44 pentèmi = mi pentei (:scemi); XXV,
42 vane =■ vanne (zumane); XXVII, 113 levami = mi levai
(:rami); XXIX, G6 faci = facci, ci fu ('.duci); XXX, 51
dièmi = dieinmi (‘.scemi); Par. Ili, 106 fusi = si fu
(-.chiusi); X, 41 entrami = mi entrai (: chiami); XXIV,
134 dalmi = me le dà (-.salmi).

Dure composizioni diremo sassi, Purg. XXXI, 39; fensi,
Purg. X, 63 e Par. VII, 147; ferci, Inf. VII, 42; fermi —
mi fecero, Par. IX, 18;j>no7Zo, Par. IV, 128; imponile = ne
impone, c’impone, Purg. XXV, 135.

Ancora altre rime: ne la = nella, Purg. XVII, 55; ne
lo ~ nello, Par. XI, 13.

coki p. oh I’Abiosto, Ori. I, *13 scrisse aver dì ~ deve avere, in rima con verdt.
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soldo di Galeazzo Visconti, conte di Virtù; con la lupa alla
republica senese ; col leone alla fiorentina ; col grifone a Gros
seto ; con la volpe a Pisa ; con la pantera a Lucca ; col ca
vallo in corsa ad Arezzo; con l'aquila, « l’uccello di Giove »,
all’impero. Non così però è agevole l’intelligenza di tutto
il concetto del componimento, il quale in varie stampe come
avverte il Trucchi (1), è attribuito al Burchiello, mentre
nei codici Riccardiano 1088, Strozziano 1018, in altri Va
ticani e
cui il T
diano. .
il capito,
turchi (2j
a torto, :
edito dal * . .. -
stampa c
Quanto i '
codesto (
un certo

Così ]
mercé l’e
se pure n
la Divtntv uumimu;—irasuper<uiru gramteggia sempre, se
non più nel campo delle lettere, in quello della politica.

Giuseppe Mazzatinti

(1) Potxic iMiitìir inedite di ditgtidn untori; Prato, Guasti, 1846, voi. U, pag. 224.
Era già stato edito fra le rime del Burchiello ( v. l’ediz. di Londra, 1757, pag. 245).
Il prof. Carducci, Vinte di Gino, pag. XL1V, crede che debba riferirsi al figlio, Ro
sone novello, il quale, secoudo 1* Allacci, fu testimonio in un compromesso fatto in
Urbino nel 1302.

(2) Cfr. Villani, XII, cap. 38.
(.,) Op. Cit., pag. 138 c seg.
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E nella zona fiorentina pare un neologismo dantesco lindi
per tu vada, Inf. IV, 33. Ma più che neologismo è un
arcaismo vuoti = vuoi, in Inf. XXIX, 101.

Un’altra serie di artifici! personali del poeta è quella
degli spostamenti di accento, quando si succedono più mo
nosillabi; una specie di enclisia sforzata. Eccoli qui tutti:
Inf. VII, 28 pur li (= pur lì) {tarli : burli');
Inf. XXX, 87 non ci ha {tonda);
Purg. XIX, 34 almen tre (: ventre : entre);
Inf. XXVIII, 123 0 me {'.chiome : come);
Purg. XXIV, 133 sol tre {'.poltre);
Par. IV, 122 Di’ di’ {'.annidi) (1).

Un certo artificio troveremo pure nella rima per li di
Purg. XX, 4.

E un’ altra serie è quella delle rime di forme verbali
con pronome affisso senza il debito raddoppiamento della
consonante del pronome, o con accorciamento della voce
verbale. Eccola. Purg. XIV, 76 parlimi = parloinmi
{'.nomi); 78 vubmi = vuoimi, mi vuoi {'.nomi); XIV, 6
acculo = accoglilo {'.solo); XIX, 122 perdisi — perdessi
{'.presi); XX, 141 compiisi = compiessi {'.sospesi); XXII,
90 fu'mi = fummi {'.fiumi); e così in Par. XIII, 33;
XXVI, 123; XXII, 44 pentititi = mi pentei {'.scemi); XXV,
42 vane — vanne {'.umane); XXVII, 113 levami = mi levai
{trami); XXIX, 66 faci — facci, ci fu {'.duci); XXX, 51
dienti = diemmi {'.scemi); Par. Ili, 106 fusi = si fu
{'.chiusi); X, 41 entrami = mi entrai (: chiami); XXIV,
134 dalnii = me le dà {-.salmi).

Dure composizioni diremo sassi, Purg. XXXI, 39; fensi,
Purg. X, 63 e Par. VII, 147; fervi, Inf. VII, 42; fermi =
mi fecero, Par. IX, 18; puollo, Par. IV, 128; imponne = ne
impone, c’impone, Purg. XXV, 135.

Ancora altre rime: ne la — nella, Purg. XVII, 55; nc
lo = nello, Par. XI, 13.

(1) E coni p. ch I’Abiohto, Od. I, 43 scrisse utir <l< - devo avere, in rima con rtrdt.
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Non contiamo lùcci, bieco, piago, piago; contiamo bensì
scgo = seco, Purg. XVII, 56, e amine = Amen, Par. XIV, 62.

Non ricordo il ponderagli — perderavvi del Purg. XIII,
152, perché più che una creazione del poeta dev’essere un
arcaismo o un dialettalismo; ma certo una curiosa storpia
tura sua personale è il furi = fuori del Pnrg. XIX, 81; per
il quale avea il precedente generico di altri u da uo in par
late italiane (bolognese fug fuoco e sim.), ma nessuno esem
pio diretto per la singola parola in nessuna lingua d’Italia,
io credo ! Il raccorse = raccolse di Par. XII, 45 è pure ar
tificiato, e fatto con falsa analogia su raccòrrò.

Ricordiamo finalmente ridure, Par. XXVII, 89, = ridurre;
dov’ è a notare che non si ha esempio alcuno di dure, ridure —
ducere, sul tipo di fare, dire == tacere, dicere.

Dante preferì adunque tenere altra via a quella di al
terare i suoi concetti, le sue ispirazioni per comodo della
rima. Non si peritò di fare qualche volta un verso brutto
di armonia, pur di non concedere troppo alla rima, e da
questa fu portato ad usare spesse volte parole che resero i
concetti inintelligibili ai posteri. È difficile che si trovi
nella DO. un luogo molto discusso, nel quale il nodo del
problema non stia nella parola che è in rima : qui si tro
vano aleppc, bobolce, adonti, accisnia, fante, soffolge, di piano,
pareglio, ramogna, strupo, caribo ecc.. Qualche volta sem
brerebbe che Dante avesse inteso egli stesso 1’ oscurità della
sua espressione, perché pochi versi dopo egli torna, se ne
ha il destro, su quel concetto e P esprime in altro modo,
più piano. Così p. es. a soffolge in Inf. XXIX, 5, dove egli
muta arbitrariamente il c di suffulcire in g, egli aggiunge
poco dopo, al v. 18:

. . . . dentro a quella cava
Dov’io teneva gli occhi sì a posta.

In Inf. VI, 34 al verso

Noi passavam su per l’ombro che ailouu
La greve pioggia,
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egli soggiunge al v. 54
Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco,

perché l’uso di adonare attivo non è probabilmente che
tutto dantesco.

Ma non possiamo noi anche rintracciare proprio sul pen
siero di Dante qualche influenza della rima? Bisognerebbe
fare un esame della DC. in questo senso; si troverebbero
metafore, circonlocuzioni, parecchi ripieghi insomma, forse
anche dei nuovi rampolli di pensiero, dovuti alla rima? Ci
limiteremo a darne qualche breve saggio.

Fa impressione vedere che ogni volta che trovasi foco
in rima, ci abbia ad essere quasi sempre loco epoco. E rime
quasi obbligate della DC. sono anche: dote con suole (o
vuole) e parole; retro e poi metro, tetro, vetro; sono con per
dono, dono o suono ecc. ecc.. Certo, questo non è dovuto
al caso e non deve essere successo senza portare qualche
intacco a quella poesia interiore, ben definita prima. Così
in Inf. IV, 67 sg.

Non era lunga ancor la nostra via
Di qua dal sommo, quand' io vidi un foco,
Ch’emisperio di tenebre vincia.

Di lungi v’ eravamo ancora un poco,
Ma non sì eh' io non discernessi in parte
Che orrevol gente possedea quel loco.
I

Dopo aver detto

Non era lunga ancor la nostra via,

evidentemente il Poeta è stato consigliato dalla rima a sog-
giungere

Di lungi v' eravamo ancora un poco !

In Inf. XIV, 15, per dire che l’arena del 3.° girone del 7.°
cerchio era come quella della Libia, egli dice

Non d' altra foggia fatta che colei
. Che da’piè di Caton fu già soppressa,



188 N. ZINGAUELLI

con una circonlocuzione che certo non stava prima nella
sua mente. Così pure in Par. Vili, 124 sg.

Perchè un nasce Solone e l’altro Serse,
' Altro Melchisedech, ed altro quello

Che volando per l’aria il figlio perse.

Dante vuol notare le diverse predisposizioni degli uomini, e
certo qui fa benissimo a ricordare Dedalo, ma lo ricorda
con una perifrasi che non è dovuta ad altro che al bisogno
della rima. Così pure in Purg. IV, 72, è dovuta alla rima
la perifrasi la strada che mal non seppe carreggiar Feton.

Già di perifrasi ne troveremmo pur troppe; e aggiun
giamo qui: Inf. XVI, 99

Ed a Forlì di quel nome è vacante,

per dire che perde il nome. Inf. XXXI, G6
Dal luogo in giù dov’ uoin s’affibbia il manto.

E si ricordi il verso, Par. VI, 48
Ebber la fama, che volentier mirro.

In Inf. XXIX, 84

E si traevan giù l’unghie la scabbia
Come coltel di scardo va le scaglie
0 d’altro pesce che più grosse l’abbia;

il terzo verso, benché aggiunga qualche cosa, pure sem
bra che sia stato tirato dietro dalla rima. Così pure in
Inf. XIII, 7 sgg.

Non ha sì aspri sterpi nè sì folti
Quelle fiere selvagge che in odio hanno
Tra Cecina e Gorneto i luoghi colti,

il giro di parole sarà dovuto alla rima. Ma non sarà forse
dovuta alla rima la brutta costruzione grammaticale che si
vede in Inf. XXXI, 130

Le man distese e prese il Duca mio
Ond’Ercole sentì già grande stretta,
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perché Tonde qui si riferirà piuttosto all’atto del prendere
di Anteo, anziché alle mani.

Le più volte questi intacchi non saran facili a scoprire;
qualche volta anche con le povere rime foco, 1oco,iìoco si è
costretti ad ammirare la sobrietà perfetta. Dante era così
buon artefice che non ha lasciato facilmente scoprire le sue
rattoppature; e del resto anche un nuovo rampollo di un
concetto non veniva fuori della' sua mente così slegato dai
precedenti, e non saran poi rari i casi che molte bellezze
le abbiamo proprio in grazia della rima! Ad ogni modo
un acuto e diligente osservatore potrebbe vedere e farci ve--
dere quante volte la rima ha deviato il pensiero del Poeta.
E dire che egli, rimatore, non si lasciasse mai imporre dalla
rima, è come dire che un gran capitano non abbia mai sof
ferto sconfitte o diminuzion di vittorie per la natura sfa
vorevole del terreno!

N. ZlNGARELLI.
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