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Giuseppe Brincai 

DEGLI ALBERTI 0 DI MEGLIO ? 

La canzone Donne leggiadre, mti d' Amor la spera e stat a pubbli
cata quattro volte, e sempre fra Je rime eli Antonio degli Alberti 1 . 

Vide la luce per Ja prima volta 11ell'edizione delle rime dell'Alberti 
curata da A. Bonucd nel r863 2, e il testo edito allora fu ripreso, con 
ritocch i. minimi, da G. Carducci e N. Sapeg110 3• Nell'antologia piu 
recente eli poesie trecentesclle ~. ligura ancora fra le rime dell'Alberti, 
m.a G. Corsi; pur accettando come base il testo del Bonucc:i, si e valso 
di altri testimoni, specie del Rice. II54 e del Sen. I. IX. r8. Ultima
mente, pen), lo stesso Giuseppe Corsi, in w1 interessante articolo nel 
GSLJ 5, ha espresso i1 dubbio che questo com.ponimento « imperfetto >> 

possa attribuirsi ad Antonio degli Alberti, inclinartdo. a dare maggi.or 
peso alia testimonianza del codice Vat. Lat. 32I2, che e i1 solo ad attri
buire la canzone ad Antonio di lVIeglio u. 

La questione della paternita di Donne Z.eggiadre turbo non poco 
Francesco Flamini ', che prima l'assegno al Megli sull'autorita del 
cod.ice Vaticano (pp. 34I-342}, poi si con csse, trovandola nel Senese 
<< tra quelle che Gio. Bonafede dichiara d'aver ricevute dal poeta [e 
cioe dall'Alberti] medes:i.mo >> (p. 390, nota I) . A p . 424 confesso che 
mancavano dati sicuri per decideme l'attribuzione, m.a in una nota 
a pie di pagina amm:ise che gli era venuto me.110 il principale argomento 
addotto a iavore dell'Alberti, e accnso il Bonucci di avere in.truso ar
bitr ariamente Ja canzone fra queUe mandate al Bonafede dallo stesso 

1 F u pubblicata mtche da E. C OSTA in GSLI, vot xrn, r88g, p. g6, t ra le 
a.lt re rime del codlce I~armense 1081, dove si t rova a.despota. a c. 94, rna Ia sua 
tra,scrizione. non e t:roppo :Cedele. 

2 A. Bmnr.ccx, Sonatti ~ ca,t?-Zorw dal clarissimo ~w-. .dr1toni.o de/.li illbcrt·i, jJoeta 
dt:l XIV secalo, ora per la prima valta pllbbtica.ti, Firenze 1863, p. 47· 

3 G. CARDUCCI, iltitica lirica italiana, Firenz.e 1907, p . 162. N. S,lPECNO, 

Poeti minori del T1•eceirto, l'I'Ulano-Na.poli 1952, p. 234. 
4 B,imator-i dol Trecanto, a c. di G. Co.RSI , Torino 1.969, p . 525. 
5 L'edizioow dello rime di Antonw degli ..1/'b~;rt.i cuYata da A. Bonucci e. il ms. 

c.IM egli possedmm, in GSLI, vol. CXLVIII. 1971, pp. 40-48. 
G Art. cit., p. 43· 
1 F. FL.a~tiNI, La li·rioa tose.at·la. det Rinascimwnto asrte·Y.iorc ll!i tempi del .Ill.{' a

gttijico, Pisa 1891. 
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Giuseppe Brincat 

Alberti, rimandando a p. 6qi , nota z, dove spiega che dopo un accerla
mento nella biblioteca senese, decise di assegnarla all'Araldo, a,·endo 
acclarato che la can zone q e invece in fondo alia raccolta, a c. n9t, 
adespota e anepigrafa, scritta pare dalla stessa mano ma in carattere 
piu grosso, da-po tina ballata anonima (che il Bonucci, s'intende, stampa 
francamente col nome dell' Alberti a p. 65 !) , preceduta da poesie re
canti i nomi di B enuccio Salimbeni, Orso d 'Ant. da Firenze, Antonio 
Guazzalotri » 1 • L'argomentazione viene completata da Giuseppe Corsi 
clle, previo esarne dello ste-sso codice, acutamente ossen ·a: ~ pare dif
licile ammcttere cbe il Bonafede a cui era nota la produzione poetica 
dell'Alberti, col nome del quale non aveva mai tralasciato di conua;;
segnarne le rime, dimenticasse di Carlo proprio con questa canzone ~. 

Il nodo del problema sta nel fatto che il codice djchiarato dal Bo
nucci « cartaceo in 4o, piccolo, di lettera del secolo XYo, molto corretto, 
esistente presso di noi •>, e che e scrvito alia sua edizione delle rime 
insieme ad altri tre mss. dal Corsi identificaii 3 , e andato perduto. Si 
presume che questo codice « Bonucci ~ (B) contenes:>e la canzone Donne 
leggiadre, poicbe il testo dato fuori dal Bonucci presema lezioni di,·erse 
da queUe del ms. Senese, che e il solo fra gli altri tre mss. da lui cono
sciuti che contenga la canzone. Di questa, attualmente. sulle indica
zioni del Bilancioni e del Flamini ~) si conoscono cinque te~timon:i, 
dei quali uno, il Vat. Lat. 3ZI2 (fl, l'attribuisce ad Antonio di :'-feglio, 
due, il Sen. I. IX. :r8 (S) e il Parn1ense :ro8:r (P) Ia trasmettono ade
spota, mentre il Rice. II54 (R) rimane l'unico ad attribuirla ad Antonio 
degli Alberti 5. n codice I493 della Biblioteca GovernatiTa di Lucca 
(gia 1\'Ioucke 8), compilato da A. M. Salvini nei secc. XYII-XHII, 
contienc a c. 86t Ia copia fedelissima (solo l'ortografia e ritoccata} 

1 Occorre rile,·are, pero, che nella spazio piuttosto ampio eddenremente 
riservato a una didasCc'\)ia che non !u mai aggiutlta, una. mana posteriorc appore 
l e parole d~llo stesso in lettere minuscole, con riierimento a ll '.Ube.rti, poicbtl alia 
ballat.a precedente, pure origi.nariamenic adespota e ancpigrafa, la stes~a mana 
premessc l'indicazione ..!11/omo Alberti. Secondo il Corsi. l'attribuzione iu attinta 
dall'edizione del Bonucci (arl. cit., p. 43· nota 1-1). 

2 CoRst, art. cit., p. 43· 
a ibid. p. 40. Sono il Rice. IIIS, il Vat. Ch.ig. )l. VII. 142 e il Senese 

1. IX. 18. Ma a prOJJOsito dl q uest'ultimo si veda piu avanti a p. 9· 
4 BlLI\-NCiom, India,• delle cart~ di Pish·o Bilancioni, Parte I , a cura di C. 

e L. FrtATI, Bologna r893 (ira. le rime dell'Albe:rli) ; FLAMlNr, op. cit., p. 69r lira 
le rime di Antonio di l\leglio). La canzone si trova in V a c. 65 r, in S a c. II9 t, 
in P a c. 9 .. r, e in R a c. n6 t, num. ant. c. 289 t. 

' Dalla stessa !ante trascrive pure due dci sonetti piu dinJlgati di Antonio 
di l\Ieglio, Fo/l'e chi falla per l'altrt4i fallire e 0 puro e sa.uto padl'C Eugenio Quarlo 
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Degli AlbaJiti o Di Jll!eglio? 

della versione del Rice. II5+ La questione, dunque, e aperta alla di
scussione, soprattutl:o perc.he, come rileva jJ Corsi 1 , potevano essere 
due i mss. <1 e indipendenti l'uno dall'a.ltro >> a fare lo stesso nome, cioe 
quello dell' Alberti. E doveroso aggiungere quiche gia il Corsi dal canto 
suo da piu pes.o all'anonimlta del senese e del parrnensc che non al
l'attribuzione del Riccm·diano e del « Bonucci >>, rna io credo, inoltre, 
di poter produne degli indizi d1e mettono in dubbio, relativamente 
alla canzone Dm~ne leggiadre, sia la. << molta correttezza ll del codice 
Bonucci, sia l'indipendenza di questo ms. dal Rice. II54· 

La prima tavola che si propane all'att enzione dei lettori puo essere 
un t entative eli dare una collocazione stemmatica al codice B, anche 
se rimane ardno estrarre gli interventi, arbitrari o meno, dell'editore 
dalla vera lezione del suo manoscritto ~ . Si noti, inoltre, che il Corsi 
aJlega numerosi esempi che provano lo scarso affidamento che il co
dice B dava sia per le attlibuzioni, sia per la lezione dei testi 3 . P er
tanto, il presente lavoro si propane di fornire un'ulteriore prova della 
fondatezza della tesi del Corsi (che non da esempi tratti da questa 
canzone), o1tre chela ricostruzione critica del testo eli Don-ne leggiadre. 

N ei seguenti luoghi si constata che la lezione di B e diversa dalle 
lezioni degli aJtri testimoni: 

B 

8 ne l'amoroso marte 

TAVOLA I 

V S P R 

nell'amorosa arte (V) 
(inelJ'amoros'art e (P) 
(in nell~ amorbs~ arte (5) 
(nell'amoroso sarte (R) 

(rna .in cntrambi si ha papa), mentrc due altri componimenti dell'Araldo Sovcnle 
in mo pensando come Amore (cfr. nota, 1, p. 19) e Gttarda ben, ti dicll'io, guavda 
be1z, g1fa1•da sono tratti da un m,;. <• Venturi», oggi appa:rtenente alla BibL Gi· 
nori Lisci, no 3· 

1 C ORSI, art. cit., p. 43· 
2 Ogni pretesa di distioguere ira «cod ice del B onucci ~ e << lezione del Bo

nucci &, c:Jata l'assenza del primo, comporterebbe .il rischio di ipotes.i incerte. Per 
conseguenza, Ia sigla B indica l'cd.izione Bonucci. r casi i n cui e Iecito sospettare 
un inten•ento congetturale o una cattiva interp1·etazione dell'editore saranno 
debitamente segnalati. 

-::- a Per questi esempi rim.and.iamo alle pp. 44-48 dell'articolo citato del Corsi 
in GSLI, dove si mettono in confronto le le:z ioni di B con quelle del Sen. I. !X. r8 
(il nostro S) , del Rice. ru8 e del Vat. Chig. l\f. VII. I-f2 . Sono note\·oli alcuni 
casi dove B si allontana decisame.nte da S. 
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Giuseppe Brincat 

B 

I7 pero che s' altra fui 

18 affetto 
22 giovinctto 
3I piu ch'altri 
51 Bel lisa 

59 Han no 
66 sJa 
72 vivendo son di rived ere 

io certa 

76 che mille, orne, non 
paianmi diserta 

77 oh I sc mia peno.. far 
potcssi aperta 

8i che lo tuo 
97 Pregl1ero 
101 Giasone 
roz non men inarooralo 
rog fallo tornar 

Tl S P R 

perche ch'altra Iussi 
(percbe rbe ch'altra fussi, S; 

fosse P) 
a more 
signore 
pili cb' essi ( che si, P ) 
Bellice 
stanno 
stia 
moreudo son eli rivederlo in

certa (fl) 
(morend'io son di rivedere in

certa S) 
(morendo io sono di riveder in

certa P) 
(vivendo sono di rivedere in

certo R) 
che mille a me non paia, orne 

diserta 
che non son io nel Jamenta:re 

sperta (v. om . in R) 
cbe '1 tuo 
priegol 
Giansone 
ma non a ' nnamorarti 
fallo al tornar 

La lezione del v. 8 e sintomatica perche B ha proposto un oxymoron 
che e stato ripreso come espediente stilistico voluto dall'autore anche 
dagli editori moderni, i quali spiegano <<nella guena d'amore » (Sa
pegno) o << le schermaglie amorose 1> (Cersi). Dall'a:ltra parte, la piu 
semplice soluzione offerta dagli altri testimonl 

che sara cxemplo all'altre giovinecte 
dj farle piil correcte 
che uon fu ' io innell'amoros'arte 
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Degli Alberti o Di Meglio? 

non solo si adclice di pitt ad una giovane innamorata (la canzone e un 
Jamento elegiaco, non un'invettiva), ma l'accoppiamento dell'attributo 
aorrette. (= controUate, frenate) sta meglio con arte che non con g-uer1'a. 

Ora, guardiamo la lezione che della stesso verso presenta il Rice. 
II54, e troviamo nell'amoroso sarle. La lettera s, superftua, non da 
alcun senso alia 'Erase, ma l'errore (per dittografia ?) o era gia nella 

• fonte comune dei mss. R e B, oppme inclica ch.e la parola non era chiara, 
forse a causa di una macehia d'inchiostro o di una disi'razione del co
pista, con conseguente errore cancellato o meno, e che sugge1iva l'op
poliunita dell'eliminazione della dialefe dopo amorosa .. Comnnque sia, 
l'esame dei testimoni denuncia altri punti d'in.contro tra R e B, dej 
quali i pitt importanti si rivela:oo al ve.rso 41, e ancora di pill. ai vy. 72 

e 77· 

R B 

S amoroso sarte ( R) 
(amoroso marie B) 

4:t con dubbioso sperare 
72 vivendo sm1o eli 

rivedere incerto (R) 
( vivendo ~on eli 

rive.dere io certa. B) 

7 4 di far non par 
77 verso vi.wio in R 

(Oh I se mia pena far 
potessi aperta B) 

TAVOLA ll 

v s p 

amorosa arte 
(amon>s'arte P) 
con dubbio disperare 
morendo son di Tivederlo in

certa (Tf} 
(morend'io son di rivedere in

certa S) 
(moreudo io sono di rivede.r 

incerta P) 
non par da far 
CM non son io nel lamentare 

sperta 

La lez.ione del v. 41, a prima vista puo sembrare indifferente, 1tla 
il contesto pare indicare come buona la lezione di V S P. 

I1 primo verso della stanza Ill, Et jammi disperar con cmdeli onte 
(v. 35), riprende mi dispero del v. 34 che chlude la. stanza II. La voce 
disperata poi ricorre nel v. 46, sicche e facile notare l'insistenza sulla 
' disperazione ' in questa strofa. Per conseguenza, a parte il fatto cbe 
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Giuseppe Brincat 

il dubbi.oso sperare di R B potrebbe comportare una attenuazione nel 
tono, per ragioni stilistiche sembra prcferibile accogliere Ia ripetizione 
di disperare. Ne e superfluo osservare che il v. 41:, con la lezione con 
d1tbbio disperarc accosta Ia voce disperar del v. 35 a d1tbitare (= temere) 
del v. 37· 

~ella quinta stanza, la giovane innamorata ri.flette sul fatto che 
la speranza di ri,·edere l'amato le da forza per respingerc !'idea del 
suicidio, propasta in un prima momenta dalla disperazione di -frante 
alia sua partenza (idea espressa nella terza stanza), dicendo: 

Questo mi da di vivcrc intentione 
per la prom.essa cb'o del suo ritorno, 
ct perche '1 dso adomo, 
morendo, son eli ri vederlo incerta (vv. 69-72) 

11 Riccru:diano pero rivela una lezione antitetica di quest' ultimo verso : 

vivendo son di riYedere incerto 

cbe l'edizione del Bonucci risolve in: 

v ivendo son di rivedere io certa. 

La lezione vivendo di R e B si contrappone, dunque, a quella di F, 
S e P, 17Wre11do, e prova la concordia dei due mss., cosl come il fatto 
che all'origine doYeva esserci un testimone poco conetto. II Yerso 77 
ne e l'indizio piu sicuro. T ross. V, S e P Jeggono: 

Che non sou io nel lamentare sperta 

cbe e una domanda retorica. Nel Riccardiano questa verso e addirit
tura vuoto 1 , mentre nel .Bonucci e del tutto diverse: 

Oh I se mi.a pena far potessi aperta. 

Xon e certo da escludere l'ipotesi cbe si tratti qui di una soluzione 
dell'editore, per rimediare alia non felice proposta di pubblicare una 
stanza con un verso mancante. Ma in questa caso il Bonucci avrebbe 
potuto i'are ricorso alia lezione del codice S. 

1 11 verso e vuoto anchc Jlel :Moucku !.!93· 
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Degli .-1 lbe·rti o Di Nteglio? 

Il Flamini non dubita che il Bonucci si sia affidato al codice Senese 
autografo del Bonafede 1, mentre G. Corsi fonda l'identificazione di S 
con un ms. del marchese Ferroni, cui il Bonucci dice di aver avuto 
accesso, proprio sul fatto che il Bonucci trascrive alla lettera la dida
scalia che nel codice a pre la sezione di rime dell' Alberti, la << pisto
letta » che questi gli invio da Bologna. con la canzone Se .Apol.lo al nostro 
dir fussi piu grato e 1a didascalia p reposta alla canzone Due dMme, 
Mt-zi d·u.e stelle, rilevando che le didascalie sono piu concise nel Vat. 
C.hig. M. vTI. I-f.2 e nel Rice. rrr8, i quali peraltro non contengono 
la << pistoletta >) che compare solo nel Senese 2 • L 'identiiicazione di S 
col codice che dal Bonucci e descritto come <<in pergamena, rna non 
troppo corretto, esistente presso il Sig. Marchese Leopolda Ferronj di 
Firenze, il quale per la sua gentilezza e cortesia ci permetteva sin dal 
r844 di poteme trar copia, che conserviamo fra le nostre letterarie 
suppellettiJi )) ~, e resa sicUl·a dallo Jacometti, che nella descrizione 
del codice, dopo a,·er menzionato due possessori preted.enti, informa 
che i1 ms. e pervenuto <<per legato del lVI.se L. Feroni •> 4• Quanto al fatto 
che il Bouucci, per questo verso della nostra canzone, abbia ignorato 
la lezione di S, la cosa si spiega agevolmente pensando cbe l'integ.ra
zione sia opera non del Bonucci ma di B sui quale il Bonucci si fondava. 
ll codice Senese presenta una gratia molto chiara, specie per ques ta 
canzone, e non pare arnmissibile l'ipotesi di una. troppo frettolosa e 
cattiva trasc1izione da parte del Bonucci, talmente trascw-at a da cau
sare t1,1tte le << lecriones singulares >> di B segnalate nella Tavola I. 
Inoltre, la lezimie di B si avv:ic.ina piuttosto a quella .di R che non a 
quella di S 5. 

1 F.LMllNI, op. oit., p. 691, nota 2. Ctr. piu adclietro a :r- 3-
2 CORSI, w·t. cit .. p . 40, nota :!. Eddentcmente il Corsi non considera J 'e~~en

tuale acco-rdo di B e S in questa materia. 
8 BoNucct, ''P· c-it .. Avvertenza, p. ! 7. 
4 }A.CO~IEin, .1:lss. ;; sdi::z. dantesohs della B iblioteca Comtmale , « Bullettiuo 

senese di stona patria •. anno T92I, pp. 196, rg7 ; SrMoNE SERDINr DA SIENA, 
DEtro I L SAvrozzo, Ri111e, a c. di E~11Llo PASQUlNI , Bologna rg6s, pp. Lxxvt-

" L::L'I[VIU; D. DE RoBERils, Ceusimento (VII). ~ Stucli danteschh, \'Ol. XLID , 
rg66, pp. 235-236. Lo stesso Jacometti informa che i1 marchese Ferroni ave'Va 
consegnato alia Biblioteca senese a oche il m:s. I. IX. 20 (Ia Com.media. d.i Dante), 
nel r852. 

• F. Ageno non crede che i l Bonucci conoscesse q ue!;to codice; ma ignoxava 
Ia notizia forni ta dallo ]acometti. Per altro verso S<<ra nt ile ricordare chc la stu
diosa. dimostra una notevole s.fiducia sulla banta della lezione e d~lle attrib uzioni 
di B. (F. AGENO, Ri1~u~ dstrcwaganti del Sacchetti , • Lettere italiane •, anna XIII. 
n. :r, gen.-mar. rg6r, pp. rt-r8). 
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Gi11seppe Britu;trt 

Le lezioru congiuntive di R e B sono da ritenere prove o della di
scendenza di ambedue da un capostipite imperfetto, o della dipendenza 
dell'uno dall'altro. L 'ipotesi che in B mancasse la canzone costrin
gerebbe a ritenere che il Bonucci dipeude.">Se da R, n1a questo non 
scmbra ammissibile. In R !a canz.one Donne legg1"adre c !'unico compo
nimento attribuito ad Antonio degtl Alberti, mentre si presume che il 
codice B contenesse di lui. oltrc questa, parecchie rime, forsc anche, 
da quel che fa capire il Bonucci, la ballata che la precede anonima 
in 5, e che non si riscontra in R. Poteva egli trascriverc Ja canzone 
da R, non badando a menzionarlo ? Della Bibtloteca Riccardiana co
nosceva senz'altro il cod.ice nr8, perc he lo dichiaro nell' .h:t•erie11za 
sopracitata. Dall'I m.:entario e stima della D"brcria Riccardiann (\Iss. 
e edizz. del sec. XV), stampato nel r8ro, sappiamo che ll ms. II54 
era gia allora in possesso della Biblioteca, rna d'altra parte non era 
irnprobabile cbe il Bonucci ne ignorasse l'esistenza, poicM il Lami 
non parla dell'Alberti nel suo Catalogo ~. menire H sopraruenzionato 
Jnveutario non include il nome di Antonio degli Alberli fra quelli degli 
autori che :figurano nel Rice. II54· Lo stesso discorso puo o''Yiamente 
farsi per l'ipotesi che il Bonucci potessc conoscere il i\1oucke 1493. 
conoscenza sulla quale mancano indizi precisi. 

I seguenti errori di R dimostrerebbero un allontanamento di R 
dll capostipite RB, oppure l'intento di rimediare con facili correzioni 
c mgetturali da parte del copista B o del Bonucci. 

Nella quarta stanza, R da al maschile voci che negH aJtri testi
rnoni sono al femm.ini le: 

v. 65 lontano per lontcma 
66 certcmo per certana 
72 i ncerlo per incerta 

e l'inlento di accreditarc ad un uomo la lamentazione originariamente 
femminile, appare anche, ovviamentc con opposto metaplasmo, nel 
v. 64, che ha cit' essa 111 i porta (in R) invece di ch' esso 111 i porta. 

Avendo provato l'affinita ira B e R, occorre r:ilevare che ques.ti 
mss., in comune con S e P, iormano una famiglia (~) che ~i distingue 
da V non soltanto per la (pera ltro; nella fattispecie, non costituiYa) 
non attribuzione ad Anton io eli Niegl.io, rna anche per le Jezioni indi
cate nella Tavola III. 

1 J. LA~tr. Cataiogus codicum nuw11Scriptorum, Lh·omo 1756. 
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Degli Alberti o Di J1eglio? 

47 dolore 
52 Io gli o narrato 

(ho R B) 

TAYOLA III 

furore 
Io l'o pregato 

v 

In bilico fra l'eJTOre e Ia variante d'autore e Ia lezione del V. 47· 
Il sostantivo e legato esplicitamente alla figura mitologica eli Biblide 

(Veggio cbe disperata, 
come Biblidc gia per gran furore, 
andro tapina in acto vagabondo, 
et con disdegno al mondo 
starei vivendo; ... ) ; 

la Jeggenda della quale, che fu ctmto ta a11che da Ovidio nelle Meta
morfosi 1, narra come divenne folie quando fu abbandonata dal fra
tello gemello inonielito, dj cui si era innamorata. Sotto questa luce, 
furore, nell'accezione pin vicina all'etimo latino, acquista iJ valore 
eli un particolare piu preciso. 

La Iezione chiave, pen'>, e quella del v. sz, perche inelica chiara
mente un errore comune a tutti i mss. SPRB, provando l'esistenza 
di un loro capostipite ~. il quale doveva presentare la lezioue erronea 
To gli o narrato ... (v. 52) ched el n01t parta (v. 57}, invece di quella buona 
di Tf: lo t'o pregato ... ched elnmt. parta. 

C"na loro diversa importanza hanno le le.zimti di V dei vv. l3, 30, 
44, 64, 78 e g8, che sono in rima, percM danno regolarita allo schema 
mctrico negli altri testimoru imperfetto. E giusta l'osservazione del 
Corsi che la costruzionc con strofe asimmetriche e versi irrelati non 
pare ammissibile in chi guardava a1 Petrarca come a suo modello ~. 
Si puo agginngere che pochissimi rimatori avrebbero Jasciato circolare 
un componimento con uno schema come quello ill Donne leggiadre 
tramandato dalla tradizione linora accettata. La stanza ha due piedi 

1 Ovrow, L tJ 111ettmi01:fosi, libro IX, vv. 4.18-665, e, in part icolnrc:: i vv. 541 
(~ qualll\'iS intus erat furor lgt~eus •), 583 (« pariter redicrc: furOWS >), 602 (• prae
sensque meos aperire. furores»). 637 (~ p lanxitque suos fu1·ibunda lacertos »). 

2 CoRsi, art. cit., p. 43· Nella nota 'l5 della stessa pagina si riferisce all'imi
taziOJle che !'Alberti fcce del Petrarca, che lo stesso Corsi rile\'a in Rimalori del 
Trecenlo, cit .. a pp. 519, 524-25, 530-Jl, 535-36. 
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ABbC, ABbC, e una sirma ind:ivisibile che appare come CDEeFFfGG 
nella prima stanza, e invece come CDEeFGgHH nelle altre cinque. 
ll ro verso di ciascuna risulta sempre irrelato, come anche il I 3, ec
cetto nella prima stanz_a dove e in rima con i vv. I4 e 15. Nella Ta
vola IV si riproducono appunto i versi r o e 13 di ciascuna stanza 
per mettere a confronto le lezioni della famiglia ~ (SPRB) con quelle 
del codice Vaticano. 

TAVOLA IV 

I ro : lacrime tante che degli 
occlri un fonte 

v 

lagrime ta:nte che degli occhi 
un fonte 

13: i cori a compassion del li cori a compassion di mie 
mio martire g·n:cve 01·~te 

II ro : d.a un picciol mio ortale 
il suo bel viso 

13 : di non poters1: appropin-

d.a un picciol m1o ortale il suo 
bel visa 
ilel loco che'Z teneano da'm·£c:i 

quare a' 1me·t diviso 

ill 10: e come rima?"''O senza et qual r·ima11go senza quel signore 
quel sire 

13: come Biblide gia per come Biblide gia per gran furort~< 
.gran tiolore 

IV 10 : per suo onore e stato 
necessaria 

13 : per lo fedele amor ch' es
so m·i porta 

V ro : quanta. si conver·rebbe a 
tanta doglia 

13 : signor che prest o :£usse 
il tuo reddire 

VI 10 : convegna conversar sl 
fatta gente 

13 : pacifiche ti sien q~tanto 
t-i p•iace 

per suo honore et stato neces
.sar:ia 
per quel fed.el amor che men not 
var-ia 

quanto si converre' a tal martire 

signor che p resto fusse il tuo 
redire 

convenga conversar si facta 
gente 
pacifiche ti sien contin1itl!numte 
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A dir poco la diversita eli lezione sembra curiosa. Baiza all'occhio 
quel martlre che dal v . 13 della st. I di ~ scende al 10 della V stanza 
di V. Sembra indicare l'intenzione di eliminare la rima FFf della prima 
stanza di ~. ma in questa caso bisognerebbe riconoscere la preesistenza 
della rima irrelata dej vv. IO e 13 di ciascuna strofa (o almeno, in questo 
caso, del 10). All'inverso si puo pensarc al tentativo di istituire la rima 
FFf invece di quella DFf peri vv. 13-14-15, ma l'esperimento sarebbe 
stato abbandonato subito. Peraltro, si nota che Antonio di l\Ieglio 
non ba lasciato nessuna. canzone dove nello schema ricorrono tre versi 
di seguito con Ja stessa rima. 

L 'emisticl1io del m'io marM-re invece di d•i mie g1''ieve onte potrebbe 
far supporre che iJ copista ~ a\·esse l'intenzione di eliminare, con l'isti
tuzione della rima FFf, ancbe il clifelto della ripetizione della stessa 
parola Ollie, che ricorre in T' ai v\·. IJ e 35, e questa ipolesi troverebbe 
conferma nella sostitu~ione di sig1wre (V) con sire (v. 44); ma la tesi 
cade snbito appena ci si accorge che signore rimane prcsente due volte 
in~. ai vv. 22 e 94 (in V ricorre he volte), e chela sostituzione difu
rore di T · con dolor.J in ~ fa sl che tlolore sia presente due volte in ~. cioe 
ai vv. 47 e 93· 

In merito, le altre canzoni di Antonio di Meglio rivelano che l'Araldo 
non si preoccupava ecccssivamente per la presenza di parole-rim<l 
ripetute nello stesso componimento: si nota una meclia eli due o tre 
parole identiche ripetute, a prescindere da casi dove lo stesso vocabolo 
figura sotto genere, numero o forma verbale diversi 1• 

Pertanto non e lecito pensare alla correzione delle parole ripetute 
in rima, ne da parte di 1' su ~. ne <li ~ su V. Per conseguenza si af
facciano due ipotesi: la prima e che tutte le lezioni che in ~ diffed
scono da queUe di Y siano da attribuire alia cattiva interpreta.zjone 
del copista (3 di un disccndente dell'autograio. Na questa tesi sembra 
di:fficilment.e sostenibile a causa del fatto cbe gli errori della rima ir
relata sarebbero accaduti sempr e nel v. ro o nel 13 di ogni stanza. 
L'altra tesi propon-ebbe ~ come la versione autentica dell'autore, con 
tutte le sue imperfezioni, indic<mdo il copista di V (o un suo asccn
dente) come responsabile delle corre-bioni apportate a ~- Difficile, tut-

1 Do11lld leggiad1•e ba 011/e (vv. I3, 35} e sig11ore (zz; 44• 9·1) in V, e dotore (47, 
93} e signor( (22, 94) in ~- Alma gentit ha e/etla (88, 124) e fHwfetto (39, 1o8; per· 
ftlla gB). Andrti pm• semprc presenta beato (60, 151) e presto {ng, r41) . Tutle le 
altre ri,·elano l'immancabilc paio dj parole ripetute in rima, con Ia sola ecce
zione ell Sopra 1m btl verde colle. 
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ta.via, sarebbe ritenere che il copista di V potesse prendersi !a lt'berta 
di intervenire con correzioni cosi drastiche, mentre si .n,·ela piuttosto 
meccanico nella trascrizione, essendo soggetto aile distrazioni additate 
nella segu~nte ta vola: 

T A.VOLA v 

v 

8 che non fu'io nell'arnorosa 
arte 

17 percbe ch'altra f-ussi, oggi 
son Dido 

30 teneauo 
62 et vuol che io mi fid~ 

63 duro mostrando il partir 
che m'ancide 

69 Questa mi dit vivere 

ARCHETIPO 

che non fu' io innell'arnoros'arle 

perche che ch'altra fussi, oggi 
son Dido 

tenea 
duro mostrando i l partir che 

m'ancide 
et vuol che lo rtli :fide 

Questa mi da d.i vivere 

Si t ratta, al v . 6g, di un'omissione che oltre al difetto eli sensa ren
derebbe il verso ipometrb; al contrario ttmea11o del v . 30 non rispetta 
il soggett o singolare loco e fa il verso ipermetro; al v. I7 l 'aplografla 
provoca una ipometria non sanabile con dialefe. Il verso 8, come si 
presenta in V, richiede la dialefe dopa amorosa, che, benche in se non 
inaccettabile, puo essere eliminata accogliendo la lezione di P 5, in
nella, che, a contatto col precedente io, cresce il verso d 'una sillaba. 
Infine, l' inverslone dei vv. 62-63 e sconfessata non tanto dal sensa 
quanta dallo schema metrico, che vuole l'endeca'3illabo prima del 
settenario. 

Scontata, dnnque, Ja improbabilita di emendamenti da parte del 
copista V, il dubbio cadrebbe s ul suo ascendente, ma occorre tenere 
presente il fatto che esso e responsabile non solo della canzone Dom~e 

leggiadre, ma dell'intera raccolta di componimenti di Antonio d.i 1\ie
glio presentata nel Vat. Lat. 3212, copiando i quali non si espone mai 
ad arbltri del genere, ed e percio degno di tutto rispetto. 

Tutto, quindi, induce a ritenere che le due redazioni della canzone 
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siano due redazioui d'autore. Lo schema della sirma appare dunqu e in V 
regolate e uniforme in ogni strofa, CDEeDFfGG, e anzi pa!esa una certa 
simmetria intem a se si considera che DEeDFf, ' incornicia to ' dalla 
diesi C e dal distico flnale GG, non puo essere uno schema da ascrivere 
a! caso 1 . Inoltre, neUe altre dodici canzoni di Antonio di Megllo a noi 
conosciute, non risulta un ca'>o che possa giustificare il sospetto che 
Antonio fosse un metricista disattento, ne si 1isco:ntra mai uno schema 
con due versi irrelati. Anzi le sue soluzioni, oltre che simmetricl1e, 
sano sempre varie, e attestauo lo sforzo di evitare la monotonia della 
sinn a che e qu asi sempre indivisibile 2 • 

D 'altro canto, e senza dubbio rilevante il caso che una canzone 
dell' Araldo, L' Alma ponsosa, it corpo vinto e stan co ( che segue imme
diatamente Donne leggt.ndre in T!, a c. 67 r) presenti una fronte indi
visibile, ABCAC, con una rima irrelata, B, che non trova corrispondenza 
nenuneno nella sirma, CDDEE. Il fatt o pub sembrare ecce7ionale, 
benche non sia certo ignoto nella tradizione poetica 3, ma in rapporto 
allo schema trasmesso dalla t rad;izione ~ asswne una importanz.."L no-

J La sirma. di Donne leggiadnJ ricorre ideutica nella canw ue dl FAzio DEGL1 

UBER'ri, I o guardo i Gnspi 11 j biondi capelli (di cui la tronte presenta clue pied[ 
uguali ABBC), e quasiide.ntica i:n ltu'allra canzoue delle stesso S'i' sapessi jom1a,r 
qua11to so·1·~ bclti, che h a pm e il primo pi~de della fronte ugmtle a guello di Donne 
liJggia:dve: ABbC, CBbA., ADEeDFfGG. La poe3ia dl Antonio di Meglio segue 
da vicino quella di Fazio degli Uberti, s:ia per ispirazione che per tagioni stili
stiche, ma se occon e una prova concreta che Antonio conosccva lc rime dell'Vberti, 
bastera rilevare cbe px:oprio lc:; due canzoni citate s i trovano nel R ice, 2735. a c . .J+r. 
Questa ms., insieme ai Rice. 2729 e 273+, formay a originariamente un solo codice, 
messo insieme intomo al q 5o cla Giovan Matteo eli 1\!Ieglio. iigllo <.lel l'Araldo, 
con vq.rl fascicoli regalatigli da copisti come l\iichel e del G.i~ante e S.andro eli 
l;'ier.o ill Lotteringo, le parti scritte dei quali serbava come antologia privata, 
mentre uegli spar.i bianchi sctive.va le proprio rime. 

2 Dall'esam.c degli schemi metrici delle canzoni di Antonio d i Meglio risulta ch e 
Ia schema della from:e ABbC, ottre che in Dol·1 11e leggiaif;re, ngur a anche nei due 
piedi di llifroravigfioso !1.1110r, c di Ave, Jlegi,na Coefi . e nel primo di 0 Sire Amor. 
Cosi come e sta.to accenna.to sopra, la sirm.a e dlversa in ciascuna, cauzone, ma 
e notevole che due canzoni presentino varianti molto viciue : Alma gtmti/., con 
CDEeDEeDdFf.', rip ete DEe inv-ece di DFf e si C:hiude con d·ue distici; Sopra 
un bel11crdD r;ol/e, con CdEeFfDXX, h a un sett.enario con Ia prima rima d, mentre 
Ja seconaa TI segue, iovece che precedere Ff. 

:l Dai Provenzali, che conoscevano qnesto espediente con il nome di estlrM,IJ·p, 
passo ai Siciliani, come si vede, p. e;; ,, daUa canzone di ENzo RE S'eo tYovasse 
Pi~ta•IWJ., che ha due piedi abeD con una sinna xeeffy, dove cio·c Ia p.r i.ma e 
]'ultima rima sono irrela.te. Nel Cavalcanti si not<~. n eUe sta.nze isolate f'o•i che d~ 
doglia cor convian ch'i' porti e StJ m' Ita del Mtlta oOliato ll1.erzed.o, e _nella canzone 
Fresca rosa 1zo~·eUa, J)recisamente nel p rimo verso de!Ja. sirma. E interessante 
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tevole, perche non esonera Antonio di ~1eglio dal sospetto d.i a\ere 
fatto ricorso, dopo quello di L'Alma peusosa, a un secondo esperimento 
tecnico ancora piu ardito. 

Piu arduo sru:ebbe stabilire il <<verso>> delle due redazionl. Sara 
quella di V la prima redazione o quella di ~? 11 co.dice Vaticano appar
tiene senza dubbio aJ terzo quarto clel secolo XV, come si vedra piu 
avanti, ma assai tardo e anche 1L Riccardiano. t!n'indicazione che fa
rebbe valere Ia precedenza di ~ su V viene dal Flarnini che pone la data 
di composizione della canzone verso il I 4J:O, che e l'anno in cui Gio
Yanni Bonafede dichiara di scrivcre il suo codice 1, se la canzone fu 
trascritta pure da lui, e che corrisponderebbe anche alia data in cui 
fu copiato il codice Parmense ~. Xel 1-f:W, Antonio di l\[eglio aYe\a 
26 anni e si era gia (atto notare per l'abilita di rimatore, essendo am
messo a recitare regolarmente alla mensa dei Signori, benche non an
cora uflicialmente 3 • Pertanto non e inverosimile che Antonio abbia 
creduto di avventurarsi in un virtuosismo tecnico che !'eta piu matura 
avrebbe poi consigliato di ritoccare. E da tenere presente a11che ll 
fatto che la prima notizia chc s i ha di Brunoro della Scala, di cui la 
giovane che avrebbe commissionato la canzone si era innamorata, e 
quclla relatin ad un suo viaggio fatto col padre nel 1402: il che 
lascerebbe supporre che a queiJ'cpoca fosse abbastanza giovane; e 
chc di qnella data o di poco dopo dovrebbe essere la canzone nella 
redazione di ~ 4 . 

Una conferma che Ja redazione della canzone di ~ sia anteriore 
a qu.ella di V si pu.o dedurre da altri elementi. 

notare chc anche un rimatore piu vicino al di i\ieglio, Simone Scrdini, presenti 
una canzone co~ rima in·elala nella !ronte: Se le tempie d'.rlpollo oma1 s'allci!la: 
ABIJC, .\DelE, EFGFGHHIL 

1 La canzone Due douu.: ami dut sttlle sopra l'acque in S, a c. n 1 l , reca Ia 
didascalia • Ca.nzon \'lll di mcsscr Antonio dcgli Alberti di Fircnze, Ia quale 
questo dl x_x:i:i:ii di luglio ebbi da luj da Bologna ... •· 

2 FL~l!L'-'"1, op. cit., p. 6gr, nota 2. 
8 Antonio di :\IegHo succedettc ad Antonio di Friano nel q17, appena questi 

morl, ma nel 14:12 era. gia sla.lo posto uflicialmente accanto al ~·cccbio araldo. 
La provv. relativa inlorm.a: « iam n1ultis ann.is in.terulit ad r eci tand um cantilenas 
morales et similla ad mcnsam dotninorum, et .in his se ha.bea.t sccnod.um etatem 
suam qLlOd juvenis est et se laudabillter et pmdenter ~. (Arch. eli Stato, Firenze. 
PtO\'. Reg. ror, f . zu t; 2.f ott. qn). 

4 Bnmoro dena Scala mod a Vienna nel 1-B~ Per le notiz ie chc r iguardauo 
Ia sua alti\'ita politica cfr. !'. Lir·t·A. Famigtie celcbri <italiane, :Jiilano xSrg; C. CI
POLLA, Compendio di Storia Poli.tica d·i Verona, Verona 1899, pp. 249·282. 
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U codice Valicano e stato curato con Ia massima attenzione formale, 
come e logico di un codice «scripta a contemplatione del Illustrissimo 
Signore Messer Lodovico da Gonzaga, marchese di Mantoa » 1• Inolt re, 
la dedica indica che il codice fu compilato tra il r444 e il r478, che 
e il periodo in cui il detto mecenate tenne la signoria mantovana: un 
arco di tempo non certo esiguo, ma nemmeno troppo lontano dalla 
morte del poeta, accaduta nel I.<f48 2 • D ms. presenta ben cliciot.to com
ponimenti dell'Araldo della Signoria fiorentina, e cosi l'ampia scelta 
come l'epoca in cui il codice (u compilato indicano che il poeta aveva 
probabilmente raccolto il ' corpus ' complete delle sue rime nella loro 
ionna d.efin.itiva. Dall'altra parte, e irwece lecito presumere che J.a 
redazione t rasmessa dalla famiglia ~. in cui si trova o sola (S e P) o 
(ma separatane) con due sonetti (R, cbe tuttana l'attribuisce all'Al
berti) appartenga alla sua prima diffusione. 

La rubric.a di r non lascia sussisiere dubbi sulla identita di Antonio 
eli Megtio - « Canzon morale d.i messer Antonio referendario del Comun 
di Firenze >> 3 -, e il fatto che non specifich.i 1t di Meglio » o « di Matteo 
di Meglio )) pub essere significative: l'attribuzione di R ad Antonio 
degli Albert i (come l'anoni.mita della ca.nzone in S e P -t) s~ puo spie
gare pensando ad una analoga omissione del cognome in ~. e ad u.n 
equivoco del compilalore di [31. 

Le argomentazioni e le tavole elaborate sopra inducono a collo-

1 II codice inizia con un Iodice delle rime, precednto dalla nota seguente: 
d Al nome di Dio, Amen. Qui incomincia. Ja ta.vola di tuttc canzone morali et ca
p itoli et stanze et opere scripte l rt su questa libro, el quaJc e stato scdpto a c:'cm
tcmplatiooe del Illustrlsslmo Signore !\Jesser Lodovico da Gonzaga. marchese 
di i\Iantoa et C. Sono opere di piu vale:ntis~imi buomini, le quali qui da pi~ per 
ordine tutte notate sarauno •· 1 piu rappresentati sono ~iccolo Cieco. il Sadozzo 
e Bindo Bonichi con I+ poesie, e .\ntonio di Meglio con djciotto. 

2 Se si considera Ia possibilita che il presunto antigra{o, dal quale sono state 
tratte le r ime di .·\Jttonio di "l\Ieglio, fosse eseguito a Firenze, la p resen?:a di Mi
chele de! Gigante ftno aJ 463. e eli Giovan :Matteo di l\>Ieglio, Jiglio dcli'araldo, 
forse fino a1 qSo. anebbe costituito una specie eli ga.ranzia, poicbtl ambedue 
era.no poeti e ben noti ai copisti fiorentini dell'epoca. 

3 A Firenze, l'Arnldo della Signoria svolgcva a nche mansioni amministrative. 
~elle prOY\':isioni, jnfal:ti, era cb iamato <<miles curialis ac sindicns et referenda
nus comunis •). 

4 Come e stato riierito piu addietro, il Corsi ritiene 1 'anonimita della canzone 
in S come un indizio che elimina la sua a.ttnl>u~ione all' Alberti (cfr. p. +)· Dal
l'altro lata, in P le rime che non appartengooo al Petrarca sono quasi 
tutte adespote. 
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care i testimoni della canzone secondo la rappresentazione grafica 
di questo stemma 1 : 

I I 
s p 

A1 ------------------------------ ---- A2 

I 
~ 

l 

I 
R 

I 
~1 

I 
I 
B v 

V dunque t r asmette con ogni probabilita la lezione dc:finitiva delia 
canzone. Questo da maggior valore anche alia sua attribuzione, la 
quale trova qualche nuova ragione nella presenza dl alcllni suoi caratteri 
stilistici. Il Flamini aveva individuato nella canzone a ragioni di stile 
non trascurabili & che indica vano come suo au tore Antonio di i\Ieglio 
piuttosto che Antonio degli Alberti 2 • Un esame stilistico serio della 
canzone rientrerebbc in u.n discorso molto piu ampio di quello che 
non sia concesso di fare io questa sede. Mi limito, pertanto, a mettere 
in rilievo due espedienti stilistici cari all'A.raldo della Signoria fioren
tina, benche per niente esclusivi a lui E molto evidente il gusto di ri
cordare personaggi mitologici, cosl tipico di tardo-trecentisti e an
cora pil1 in voga nel primo Quattrocento. Sia il Flamini chc il Corsi 
ltanno espresso u.n giudizio negativo sulJa presenza di questo elemento 
in Don1te leggiadre, additandola come esempio, nell' Alberti, della « poesia 
d'amore in vasa dall'erudizione classica » 3 • Antonio di :Meglio ricorre 
con una certa frequenza a paragoni con gli eroi della classicita greca 

1 La tripartizione eli~ e confcnnata dalle singola.ri di p (\'\', :q , 25, 26, JO, 
73) e di S (vv. 35, ro8). 

e FLAMTN!, op. cit., p . 691, nota 2. 
3 CoRsr, Ritilatori, 1iet TrccMI.to. cit., p. 5I9. ll FJamini, dove assegna la canzone 

al l' Alberti, scnte il bisogno di aggiungere : t Forse il soggetto t radizionale por
tava seco queUe allusionl dalle quali nelle altre rime l'autore stotte lontano » (op. 
cU., p. 390). Si veda pero Ia curiosa • narra:zione immagioaria• che il Flan:ti:ni 
tcsse sulle rem:i:ni$cenzc classiche dcii'Araldo a pp. 3-10-z. 
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e romana, rna occorre distinguere tra il 1oro .impiego nelle canzoni 
d'amore da una parte, e in serventesi e capitoli dall'altra. Il serventese 
Sovente in ·me pensa.nilo come Amore 1 e una vera concatenazione di 
esempi celebri dell'amore t ragico, cosl come lo sono per gli eroi militari 
j due capitoli in lode di F rancesco Sforza Viva , viva, oramai, V7:va l'onore 
e n gnm famoso P71tbli.o Sc£p£one, declamati ufficialmente nel I435 
e I 437· Dal canto loro, .le canzoni cl'amore, che appartengono a si
tuazioni, forme e intenti ben diversi, ne fanno 1lll uso piiL controllato, 
siccM il ticordo mitologico consiste generalmente in un paragone del 
l'amante con il personaggio cristallizzato dalla tradizione in w1a si
tuazione ident.ica. I paragoni mitologici di Donne leggiadre sono eli questo 
tipo, e si nota anzi che ogni ricordo ha la funzione lJrecisa di chiudere 
ciascuna stanza, ognuna delle quali corrisponde ad un dato momenta 
della storia d'amore raccontata dall.a giovane innamorata. Pertanto, 
costei, clisperata, s'identifica con Dido (st. I), dichiara l'amore cbe 
la lega all'amafo pili forte eli quello fra Leandro e Era (st . II), esprime 
garbatarnente l'idea del suicidio come <t far qual Bellice per Tristano » 
(st . HI), e fiduciosa nel ri.tomo .dell'amato purche il mare non lo tem
pesti come Ulisse (st . IV), l'aspettera come Penelope (st. V), e prega 
che egli sia guidato nel suo viaggio come Giasone al vella d'oro, ma 
senza inna.mora.rsi di nuovo come lui (st. VI). I paragoni occorrono 
all'ultimo o al penuUimo verso di ogni stanza, eccezion fatta per la 
terza in cui vengono citati Demofonte, Fillide, Venere e Biblide piu 
in alto. 

11 secm1do espediente formale e il senhal, o il nome della persona 
amata celato con uno stratagemma gra:6.co. Sia detto che nelle canzorli 
di Antonio di Meglio il snlh(l.l e quasi obbligat orio, come si aspetta 
da chi scriveva su commissione : ben sei su nove canzo.ni d'a.J.nore sono 
acrostiche, a parte Donne leggiadre 2 • L 'importanza del senht~.l qui 
non sta nella sua semplice presenza, poicM tanti furono i rimalori 

~ La. paternita del sen·entese e contesa, fra Antonio di Meglio e Simone Ser
ilini. fuuuo PASQUl:-.'1 lo pubblico in edizion e critica, fJ'I'I $c1-venlese i·n(!.(tilo deJ 
Quattrocento, Massalombarcla .I.963, optando per una ~ consapevole e cauta in
certe2:za ~- L'ed:itore delle rime del Saviozzo, pe:ro, ha rilevato che iJ gmppo dl 
mss. che Ya.ttr.ibuisce al Serdini e U meno fLdato per il t esto, meotre qnelln che 
io cia al Mcgli 1 e iJ ramo pin vicino alla lezione autentic-d h (op. cii ., p. n). Ag
giungiamo cbe il Vat. Lat. 32~2 fa parte del detto ' ramo ' . 

2 Se ne hann a due dedicate a Alessaodra, e una ciascuna a J.-ucretia, Madda
lena, Lena e Cosa, mentre nn'a\.tr a non .reca allusioni alla. persona atna.ta m:a. 
la.scia. supporre che il mlUente sia una persona di una c.erta importanza pella 
vita pubbHca e civile. 
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Gi1tseppe B·rinaat 

che l'usavano liberamente in quel periodo, compreso lo stesso Alberti 1 . 

E ben notevole che il testimone Vaticano sja quello che riproduce 
pili chiaramente il nome dell'amato, ricorr.endo all'apocope: brun or 
(gli alhi hanno bnmo or, bruno hor). 11 ms. e anche l'unico che inforroi, 
nella rubrica, che la. ca.uzone e (( fatta per una fanciulla la quale era 
innamorata di messer Brunoro da la Schala », e per questa roaggior 
precisione nel riferire Ia 'situazione' del componimento, si presup
pone la correttezza dell'attribuzione e della lezione. 

La canzone Donne leggiadre viene riproposta nella inedita ver
sione del codice Vat. Lat. 32I2, ritoccata solo nella punteggiatura 
e nei luoghi dove e lecito sospeHare d:ist;razioni del copista . E stata 
adottata la gra:iia di )1 , segnatamente lalineggiante e probabilmente 
settentri onale 2• E da osservare, pero, che il copista di V rende urti.formi 
nella gra£a tutti i componimenti dei vad autori rappresentati nella 
raccolta, ma, dall'altra parte, di Antonio di Meglio non e pervenuto 
nessun cOiilpon:i:meuto poetico autografb, bens1 una breve nota infer
male indirizzaLa a Giovanni eli Cosima de' Medici 3 . 

CANZON UORALE Dl 1>TESS . ANTONI O REFl<:.RENDARIO DEL CO)lt;N 

DI FIRENZE, FACTA PER ONA FANCIULLA LA QUAT-E ERA IK::\A~IO
RATA Dt :MESS . B RUNORO DA LA SoHALA 

Donne legiadre, cui d'Amer la spera 
iscalda s.1 che a lui vi fa subiecte, 

r: le.ggiadre ~· 
2: ess:a,lda P, ris~da S R B; la le<ione del Costa, Ve scalda, 6 dovuta ,tWag

giunta poste11ion; di r datJanti a Escalda, 1~el ms., che il Cost"(!. soambia pilr v. 

1 Evide:nte il stmh,il nei due sooetti eli corrispoudenza tra Giovanni Bona· 
fede e !'Alberti: Giovat~ n·io:11te alla mia l)(ma fe e Giooo , ntl m1ocer p.uo la. buona 
p. l1 madrigale P.iovuta m'e dat ciel per grazia ma1~11a (per Gratimana ~Iorogini), 
attribuito dal Bonucci all'Alb~;>rli, e dato al Bonafede da G. Corsi (Mt. cit., 
pp. 43-44)· 

·a Si rcgistra l'apparato con tutte le varianti dei vari mss. Non. si ripetono 
nel commento le .splegazloni cl:le corredano le tavoJc riportate nell'introduzione. 
Si ricorda che le edizioni dcl Carducci, del Sapcgno e de l Cor;;i s~guono quella 
del Bonucci. e che il Costa t.rascrive P. l'ertanto vengono 1:eg.istr;;tte solo l!'! le
zioni dove J:editore citato si allontana daJJa. sua fon.te. 

3 E una l.ettera del 29 di luglio 1441 , dove si parla di pesca. Si conserva nel 
1\1/eiliceo avat~fli il P~incipatc, Filza V, Res.idui n° J:7{, presso l'Archivio di Sta,to 
di Firenze. 
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Degli Alberti o D·i 1\t!egUo? 

et sl vi sottomecte 
cb.'ogni altra voluuta dal cor vi -parte, 
volgete gli occhi alia mia gran misera 
cite sara exemplo all'altre giovinecte 
di farle pili correcte 
che non fu 'io i.nnell'amoros'arte. 
Io sono una fanciulla ch'o gia sparte 
lagrime tante che degli occhi un fonte 
o facto, et la cagion percM dirovi, 
et forsi moverovi 
li cod a compassion di n:Ue grieve onte! 
cbe so che nullo ingegno el poria dire; 
et nel cmdel languire 
cbiamero morte con acerbo strido 
percM .che ch'altra £ussi, oggi son Dido. 

Sappiate, io p uosi il mio corale amore, 
senza pensar ·che nullo caso rio 
avesse poter ch'io 
perdessi il glori:oso mio conforto, 
ad un gentile et nobile signore, 
la cci magn:ilicenza et acto pio 
mi misse un tal disio 
nel cor ch'ancor nel. duol mi da cliporto. 

4 : vo.lonta S P; chu01: P. 
5: p e lVlo·zu;ke ltami() miseria, 

5 

IO 

rs 
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6: esemplo B, csempio Canlucci, esseJllpio Sapegno e Corsi, it quare spiegcr. «ccn 
grafia invalsa fino at '500 •· · 

8: nell'amoroso sarle R, nc l'amoroso martc B, in.ell'amoro;;'arle P, in nell& 
amorosl')> arte S, nell'amorosa arte V. 

9: ch'io sonn (3 . 
.to : l!\criJlle R B , 
13; i cori R B, i1 chuoreP. 
q : ch'e tal, S P R B; porria S P Corsi, porre R , pore B. 
I 7: perche ch'altta fussi V R ; fosse P, perche sin ch'a.ltra 'fosse Costa, pero 

c;he s 'altra fui B. Co1·si. adolta S. 
r8: affetto B (rlpre.so cia Card. Sap. c Cor.5i). 
1:9: pensier S R B . 
zo: avessi R B, a.vesse Cm·d. So:p. ~ Corsi. 
2.2: giovinet.to E (1·ipreso da Card. Sap. e Corsi). 
24: .mi m ise un tal B, mi misse '.n tal P, interprelato do. Costa mi m,iser tal, Ji

p·reso dnt Corsi. 
<25: ch'ancora net chuor P (ula nel chuor 6 cmfcellato e sostitttiUJ COl! i v'i: Costa 

tegge ch'ancora Lui) . 
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Giuseppe Brincat. 

Era tm balcon dond'io vedevo sc01-to 
da un picciol mio ortale il suo bel viso 
et gli occhi che da longi rui mostravano 
la pena che portavauo 
del loco che '1 tenea da' miei diviso, 
vaghi eli tal disio pjil ch'essi assai; 
et non credo che mai 
tal amor fusse tra Leandro et Hero 
qual fra noi era, ond'io or mi. clispero. 

Et famrni. disperar con crudeli onte 
le inmagination che nel pensare 
mi. dan da dubitare 
vedendo approximar l'aspra partita 
la qual vuol fare il nuovo Demophonte 
da me, misera Phillis nell'amare, 
con dubio disperare, 
ai ! lassa me, ch'a me iaccia redita. 
Per Dio, pensate qual fia la rnia vita, 
et qu al rimaugo senza que! signore 
clte Vener ne saria piu cite appagata. 
Veggio cl1e disperata, 
come Biblide gil\ per gran furore, 
andro tapina in acto vagabondo, 
et con disdegno al mondo 

35 

45 

~6: er;t ail un P, a un B; ond'io S R B; vedea S P R. vedeYa B (Corsi adolla 
vedea). 

27 ; 11! p it Stcondo em·i:stic/J.io del V. Z7 e llCl V. z8, COSi CO!I18 e 5faio trascril/o dal 
Costa. 

-.:$: da lrrnga S R B, d.i quindi P. 
zS· :zg: Anclte. P a.veva mostravan.o, portavano -ma lc lettel'e: no fw•ono cancclla:te. 
30: L'i11tero veYso si legge di non .Potersi appropinquare a' miei iu tutti gli altr~ 

testimoni, 11tss. e ct slampt~: teneano T'. 
3 r: piu cbe si P {pii:t di essi Costa) , pii:t ch 'altri B . 
33: foss.e (Costa). 
35 : fanmi S (Ca.nl. s Corsi), la.mj R. 
3S: veggiendo P . 
41: con ·dubbio dispera,·c S P (cbon dubbio di spt!L,ire Costa), con dubbioso 

sperare E B. 
42 : 0 lassa. a me P. olt lassa a me B . Ho lasso a meR, 0 lasso ameS (e Corstl ; 

facci S (e Corsi). 
44: e come clm.arro senza quel sire ]3. 
45: seria .R. 
47: dolan~~· 
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Degli Afbt:rti. o Di Meglio? 

sta:rei vivendo; ma con la mia mano 50 
penso far qual Bellice per Tristano. 

l o l' o pregato - non -pero coo voce 
tna con cenni, che veggio ch' egli a intesi 
et molto meglio compresi, 
che non gli o ia.cti per sua intelligenza,, 55 
spesso agiugnendo le mie braccia in croce 
ched el non parta, et mostro gli occbi o:ffesi 
dal pianto, et che sospesi 
staruio i miei sensi in aspra penitenza. 
Et esso a me dimostra la partenza 6o 
per suo honore et stato necessaria, 
duro mostrando i1 partir che m'ancide, 
et vuol che io mi fide 
per quel fedel aruor che mai nol varia 
ch'unque dal cor non gli saro lontana, 65 
et vuol ch'io stia certana 
che la sua ritomata sara presta, 
se come Ulisse il m.ar non lo tempesta. 

Questo mi cUi. di vivere intentione 
per la promessa ch'o del suo rltorno, 70 
et percM '1 viso adomo, 
morendo, son di tivederlo incerta; 

51: faro qual gia Bellicie P, Bellisa B (Card. e Sap.). 
52: l o gli ho narrate ~· 
53: B<>nucci legge che gli hil, Card. Sr:t~p. e CI'JI'Si co,.reggono ch' egli ha. 
54: me' (3; comp.rehesi R. 
5_5: ch'io non P R B; suo R. 
57: ched e' n.on parta ~ ; mostra.' B, card1,coi c Sa,pegno hamw mostra.i mlmfre 

Corsi ad!Jita mostro. 
59: Jl solo B lagge Hanna. 
6o : et egli (3. 
62-63: I toersi semo caprmolfi i·u V. 
62: j J piaeer P. 
63: m'aftde S .R, m'affidc Moucke, P, )3. 
6+: per lo fedel (3; ch' esse mi porta (3 ; ch' essa R, 
65: che mai ~; chuore P; no gli S, non li R; lonta.no R. 
66: sia B; certano R. 
68 lui non (3. 
69 V omelte di. 
70 per le ptomesse S R B; che o 5 , ch'io ho R , ch'i'ho B . 
72 mOrend'io son S, mo,rendo io sono P, vivendo sono R, vivendo ~on B; di 

:rivedere (3; ln~ecto R, io ce.rta B; Corsi legge morendo son di rivedere 
incerta. 
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Giuseppe Bri-ncat 

et poi m'afido che sua conditione 
non par da far d'una fanciulla scomo. 
Ma non passera giorno 
che mille a me non pa.ia, orne diserta J 

CM non son io nel Jamentare sperta 
quanto si converre' a tal martire, 
che farei lacrimar per per pieta i sassi ? 
Oime, cbe s'io pensassi, 
signor, cbe p resto fusse il tuo redire, 
non mi parrie' dover sentir tai guai, 
rna 'nfin che viverai 
t'aspectero con fe piu cbe non fe' 
i1 caro sposo suo Penelope. 

Et faro priego all ' alto Padre Eterno 
che '1 tuo andare, a me cotanto grave, 
ti sia dolce et suave, 
non per cio senza me nel gentil core; 
et che ti dia s1 facto et tal governo, 
dopo tuo cavalcare in lieYe nave, 
cbe non ti paian prave 
le marinesche usanze : a ! m'e dolore, 
pensando che un si bel gentil signore 
convenga conversar si facta gente 
a cui di gentileze mai non calse. 

73 poi pur 5 R B, popul P. 
7-1- d i far non par R B. (non par di far Corsi). 
7 5 ma non passe ca. uu giorno H. B. 

75 

So 

ss 

go 

95 

76 Il verso si legge che mille, orne I, non paiaumi d iserta in B. Corsi prejerisce 
Ia l~zicne di V S P R. 

77: Cosl iu f' S P. 11 vrrso ~ vuo/o in R (e 11el J'\1011ck11 I-193). ml'lzfu nel Bo
nucci si legga Oh se mia peoa far potessi aperta. Questa t·olta il Corsi opta 
per Ia lezionc di B . 1" /:a lameotar sperta. 

iS; com·errebbe ~; a tanta doglia f3. 
79: ch"io Iarei R B, che !aria P, che farei S; Jagrimar S P B. 
81: presso fosse P. 
g.,· parre" P; ta' S R B, tal P. 
85: Costa leggc il ca.ro sposo di Penelope. 
8T che lo tuo B; pra.ve P. 
SS: soave S P R B (Costa souave) . 
9 r ; doppo il tuo P. 
93: Bon11cc·i ha a m.e, Cardw:ci e Sapag110 leggono ahime, meulre Corsi restilaisce 

a me. 
9~; ch'un S R B, chon P. 



' 

Degli Alberti o Di Meglw? 

Priegol che 1' on de salse 
pacifiche ti sien continuamente, 
et ti dia vento a tal viaggio accorto 
sl che in salvo porto 
ti guidi come gia Giansone al vello, 
rna non a 'nnamornrti sl com'ello. 

Canzon, vestita a brw1, or lagiimosa 
n'andrai da que! signor che m'a in balia, 
et la doglienza mia 
gli narra sl ch'a pictate il muova, 
et in ogni modo pruova 
:;e '1 puoi da tal impresa levar via; 
se non, fhllo al tomar volunteroso 
che 'nfino allor non avro mai riposo. 

97 pregh.-ro B (Card. £: S ap.). 
()S: quaoto ti piace ~; siau B (Corsi adotta sieo). 
99: ti die S ,,, Corsi). ti dian P. 
I IX': co~l che B. 
101: noo men inoamoraw B (Ca1•d. e Sap.). 
103: bruno or S R B , hor P. In P il scco1uio emisticllio ~ nel v. I04· 
105: dodien.;;a P. doglianza B (Co,si adolla doglienza) . 
too: li narra S R (e Corsi). 
107: modo il pruo,·a (3. 
to::,: se puoi S. 
109: £3.llo tamar B (Corsi .segue S ecc.) . 
IIO: cbe in sino B, s~g7,ito da Carducci ~ Sapegno ma '11011 da CoYsi ; aro ~-
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