
11 Cuvial e Güelfa ha suscitato negli ultimi anni un grande 
interese critico. 11 dato piu significativo emerso dalle indagini 
recenti risiede nella capacita dell'Anonimo di raccogliere nel suo 
romanzo ,spunti culturali diversi: da quelli pib vicini connessi 
all'ambiente letterario a lui contemporaneo, a quelli provenien- 
ti da modelli classici che non sempre egli conosce in modo ap- 
profondito'. Gli studi fino ad ora condotti hanno privilegiato 
questo secondo aspetto nel tentativo di fornire un quadro esau- 
riente circa le fonti latine del testo catalano2. 

Questa abiliti dell'anonimo scrittore di fondere materiali let- 
terari di diversa provenienza si esplicita nei prestiti tratti non 
solo da opere classiche ma anche dalle cronache a lui contem- 
poranee e da testi volgari3. Le stesse finzioni poetiche che egli 
utilizza abbondantemente nel romanzo si giustificano non solo 
nel messaggio etico che nascondono ma anche nella veriti let- 

l .  Cfr. Badia 1987 e 1988, Turró 1991 c Cingolani 1994. 
2. Cfr. Gómez 1988 e Badia 1988. 
3. Cfr. de Riqucr 1964: 624 e Erpadaler 1984. 



296 MANUELA STOCCHI  

terale che esse acquistano nel testo. Rappresentano la volonti 
di accogliere quel pericoloso mondo pagano riconciliato in una 
prospettiva cristiana, che non solo ricerca la perfezione interiore 
in un messaggio sotteso, ma ancor piu sottilmente ci dice che 
ogni storia o racconto non deve essere cambiato su1 piano let- 
terale. Questo significherebbe passare dalla veriti alla rnenzo- 
gna con gravi conseguenze in senso morale. 

La maggiore attenzione dedicata al Boccaccio latino ha lascia- 
to in ombra l'effettiva influenza della sua opera in volgare. Lo 
scopo di questa analisi, invece, e proprio que110 di approfondire 
il grado di conoscenza, da parte dell'Anonimo, del Decameuo- 
ne4. E chiaro che la scelta d'indagine in questa direzione nasce 
da alcune posizioni gii illustrate dalla critica che hanno rivelato 
una notevole diffusione dello scrittore italiano in Catalogna come 
e dimostrato dalla presenza di traduzioni, quali la Fiammetta, il 
Corbaccio, il Decamerone, il De Casibus e il De CIavis Muliwi- 
bus5. Inoltre, ulteriore testimonianza e data dalla circolazione 
dei codici dei testi del certaldese6 e dall'influsso lasciato su au- 
tori catalani dell'epoca7. 

4. In qucsro studio vcrrannodatc alcunc anricipaziani sulla lerrura del Filocolo che sar3 
argomcnro di una proasima analisi. 

5. C f r  Badia 1974: 83. 
6. Per la Spagna lo rrudio sull'effettiva prercnza di codici bocracciani non ei fornircc 

ancora un quadro essuriente della rituazione, ci presenta infatri dari che sono inrufficienri 
pcr una complcra valurazionc del fenomeno. Lo  tud dio so David Romano ha individuato con 
certczza la prcscnza di un codice boccacciano del '400 nclla Corona d'Aragona. Si rrarra dcl 
codicc membranacco n. 297 (Biblioteca di  Caralogna), che caoriene il Corbaccio. Alrri 
manorcritri indicati come aragonesi cornpaiono ncll'clcnco forniro da Branca (1958): 

Codici del Decnmerone: P7 Cod. Iral. 63 (7262; 423; Arag.). Carr., sec. XV; P2 Cod. 
Ital. 484 (7263; 673; Arag.) Carr., sec. XV-XVI; P3 Cod. Iral. 487 (7759; 2071; 2325; Arag.). 
Carr., e Membr., sec. XV. 

Codici del Filocolo: LN Cod. Ital. F, V, XIV, 1 ( 5 ,  3, 60; Arag.; Sr. Gcrmain des Prér 
2372; Dubrowski). Membr. , sec. XY 

Codici del De Clarii Mulieribur: VA Cod. 440 (251: Araa.). Mcmbr. . sec. XIi! 
Codici dcllc Gen~alogiaei VA Cod. 387 (252; ~ ; a ~ . j  ~ e m b r ,  , sec. Xi! 
Nell'elenco di Branca sono prescnri altri manoscritti conscmari ncl Fondo Osuna della 

Bibliorccñ Narionalc di Madrid: Fkmmetra Cod. MA 53 (Osuna 35). Membr. , scc. XV; Fi- 
locolo Cod. MA 10412 (1, 63; Oruna, 31). Membr. ;sec. XV; Filoitrdto Cod. MA Vir. 16, 3 
(Osuna, 32). Mcmbr, rcc. XV; k e i d a  Cod. MA 10271 (Ii, 22; Osuna 34) Mcmbr., sec. XY 

7. de Riqucr 1959: significativo fu I'influsso dell'opcra di Boccaccio su  autor¡ catalani. 
In partieolarc ricordiamo i contarti con Bcrnat Merge ncl suo rearo Lo Sornui. Ancora 
influenze dcl ccrtaldcre sono rtare rintraceiarc nel Lo Conbort di Francesc Ferrer e nclla Clo- 
ria d'amor di Bcrnar Hug dc Rocabcrri. 



In particolare rivolgendoci a quest'ultimo aspetto ricordiamo 
alcune considerazioni di Arturo Farinelli8, il quale gia all'inizio 
di questo secolo aveva sottolineato la precisa riutilizzazione, da 
parte dell'Anonimo, della novella di Ghismonda e Guiscardo 
(Dec. m-1). A questo proposito lo studioso italiano arrivava cosi 
ad una conclusiva ipotesi: la possibiliti che la novella potesse 
circolare in modo autonomo, staccata da1 Corpus delle novelle 
boccacciane. 

Questo rappresenta il punto di partenza della nostra indagi- 
ne diretta ad un ampliamento delle conoscenze finora acquisite 
e mirata a dimostrare una piu complessa utilizzazione del De- 
camerone da parte dello scrittore catalano. 

11 Curial e Güelfd 2 un'amena storia d'amore in cui le virtu 
morali del protagonista maschile sono messe alla prova al fine 
di arrivare alla definitiva unione dei due innamorati. Ma prima 
di conoscere Curial, Guelfa 2 stata sposa del signore di Milano; 
e proprio questo primo innamoramento della fanciulla9 e oggetto 
della nostra attenzione. In particolare mi sono soffermata sulla 
reazione del signore di Milano nel vedere Guelfa la prima vol- 
ta: 

... REEBÉ la Guelfa ab molt gran $ser, E PARECH-LI molt pus BE- 
LLA que dit no li havien .... Per que AXÍ FORT d'ella sc enamora e 
S'ENCES..(~G 1, 23).. 

Esaminiamo a questo riguardo la novella 1-5 del Decamerone 
sottolineando che essa ha in comune con il testo catalano il luo- 

8. Cfr. Farinelli 1929. 
9. 11 pcrronaggio Guclfa i- oggcrra di grande arrcnzionc da partc dcll'Anonimo e nclla 

sua dcscrizionc l'autorc ricorda spesso i gersonaggi femminili dcl Decarnnone. Rirorna in 
entrambi i rcrti i l  tcma dcll'ainnarnoramenro a dirranzan (cfr CG I,23 c DEC. N-4; 1-5; II- 
7; VII-7; V-1) certamcnte topico, insicmc ad altrc conriderazioni rifcrite a Guclfa: vd. la 
bcllezra, la raggczra e cortumatcrza (CG 1, 24-26 e DEC. 111-2; 11-9; IV-1;III-4; IV-5; V-5; 
IX-5; X-10). I'indicñzione sull'eri (CG 1.23 e DEC. 11-6; 111-4: 111-10; IV-3). 
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go dove si svolge: il Monferrato. Awertiamo una possibile vici- 
nanza tra una frase del Curia1 e Güelfa e una situazione della 
novella 1-5 in cui t. protagonista la Marchesa del Monferrato: 

... Venne adunque il re il giorno derto ... e dalla donna FU RICEVU- 
TO. 11 quale,..riguardandola, GLI PARVE BELLA e valorosa e costu- 
mata, e sommamente se ne meraviglib e commendolla forte, tanto nel 
suo disio PIU ACCENDENDOSI ...( DEC. 1-5 , l l ) .  

Nel Curia[, Güelfa viene accolta con grande piacere da1 suo 
primo marito, constatando nel vederla quella bellezza di cui egli 
aveva udito. Questo accade anche al re di Francia nel Decame- 
rone che trova conferma della bellezza della Marchesa di cui 
aveva solo sentito parlare. In questo caso notiamo alcune riprese 
testuali precise nelle modaliti di accoglienza delle due donne: 
il verbo che esprime ospitaliti, la considerazione della loro bel- 
lezza, la conseguenza dell'innamorarnento espresso con identi- 
t i  verbale. 

Si sottolineano poi nel ritratto della Marchesa alcuni attribu- 
ti che ritornano per la giovane Güelfa: 

..tanto la donna..era bellissima e VALOROSA..(DEC. 1-5,7) 

..la donna SAVIA e aweduta ...( DEC. 1-5,9) 

..gli parve bella e VALOROSA e COSTUMATA ...( DEC. 1-5,ll) 

..Guelfa..VALENT dona..(CG 1, 45) 

..Guelfa molt SAVIA,..e TEMPRADA ...( C G  1, 24) 

Questa ulteriore vicinanza nelle descrizioni delle due donne 
contribuisce a fornire maggiore significato ai riscontri testuali 
prima menzionati, awalorando cosi la possibiliti che la novella 
1-5 sia nota all'autore catalano. 



Con la morte del suo primo marito Guelfa rimane vedovalo, 
ancor giovane e sola la fanciulla e pronta per un nuovo amore: 

..VEENT QUE son frare N0.S CURAVA DE DONAR-LI MARIT, 
NE A ELLA PARIA COSA ONESTA DEMANARLO.. PENCA que si 
per ventura ella amas SEGRETAMENT ALGUN VALORÓS JOVE ... 
(CG 1, 26). 

..VEGGENDO CHE ii p a d r e , . . P ~ C ~  CURA SI DAVA DI PIÚ MA- 
RITARLA NE A LE1 COSA ONESTA PAREVA IL RICHIEDERNE- 
LO.. SI PENSO di volere avere OCCULTAMENTE UN VALOROSO 
AMANTE ... (DEC. IV-1,5)". 

Non solo la conoscenza della novella di Ghismonda e Guiscar- 
do ma anche il suo effettivo utilizzo su1 piano narrativo e certa- 
mente awalorato dalla strettissimavicinanza testuale e concettua- 
le che si instaura tra i due testi. A questo proposito la novella 
IV-1 del Decamwone sari oggetto di attenzione particolare per 
meglio evidenziare altre riprese testuali. 

La ricerca di un nuovo amore intrapresa da Guelfa ripropone 
tra le due opere identiti nelle situazioni: 

La Guelfa ..... dona licencia als hulls que MIRASSEN bé tots aquells 
qui eren en CASA DE SON FRARE. E, no  havent esguart a claredat 
de sanch ne a multitut de riqueses, ENTRE.LS ALTRES LI PLAGUÉ 
MOLT CURIAL, car VEENT-LO rnolt gentil de la persona, e assats 
gentil de cor, e molt savi segons la sua edat, pensh que seria valent 
horne si hagués ab que ... (CG I,27). 

lo. La condizianc di vcdovanza (CG 1, 25) e molro frequcntc ncllc descrizioni delle 
protagonirte del Decamcrane (cfr. 1-10; 11-2; IV-5). Comc abbiamo gia ribadito, molrc delle 
considerazioni con cui I'Anonimo conrniis~e il perionaggio di Guelfa risulrano rapichc, ma 
coincidono con situazioni e concctti con cui il cerraldcrc delinca i pcrronaggi fcmminili della 
propria opera. 

11. Nel rerzo libro del C G  inconrriarno Camar, anch'crra innamorara di Curia1 ma 
destinara in sposa al rc di Tuniri. Anche per Ici I'Anonimo prende rpunto dalla novclla N-1 
dcl Decam~rone perla farc dcll'innamonmcnto dclla fanciulla: rVEENT LASUASOLITUT..~~ ge- 
iosia DE SON PARE, LO QUAL NO PENSAVA EN DONAR L l  MARIT..x (CG, 111, 10). 
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E VEGGENDO moiti uomini NELLA CORTE DEL PADRE usare, 
gentili ... e considerate le maniere e' costumi di molti, tra GLI ALTRI 
un giovane valletto del padre, il cui nome era Guiscardo, uom di 
nazione assai umile ma per ver t i  e per costumi nobile, p i i  che altro 
LE PIACQUE, e di lui tacitamente, spesso vedendolo, fieramente 
C'ACCESE ...( DEC. IV-I,6-7). 

Quest'ultima espressione concorda con la reazione d'amore 
provata da Güelfa: 

.tan[ més en la sua amor s'escalfava e S'ENCENIA..(CG I,32-33) 

Come possiamo constatare, in entrambi i racconti la scelta 
dell'amante awiene preferendo la nobilti d'animo alla ricchez- 
za. Questo e ben sottolineato nella novella IV-1 anche se non 
sempre espresso con lo stesso lessico e nella stessa sequenza del 
racconto nel Curial. Preciso invece il confronto testuale dei cc. 
516 della novella IV-1 con I,26 di CG in cui lo stesso pensiero e 
presentato con identiche parole e con simile disposizione della 
frase. 11 maggiore rilievo dato alla purezza d'animo e in accordo 
con l'importanza che 1'Anonimo attribuisce alla ricchezza inte- 
riore piuttosto che a quella materiale. Riguardo a cib, anche il 
discorso di Lachesis in difesa del suo amore per Curia1 si fonda 
su questo principio, chiamando in causa direttamente il com- 
portamento di Ghism~nda '~ .  

Questa fase dell'innamoramento di Guelfa evidenzia altre in- 
fluenze lessicali: 

..NO PODENT RESISTIR als naturals aperits DE LA CARN..(CG 
1,261 

12. Lachesis ricorda esplicitamente la vicenda di Ghirmonda:.. erccordarr-vas, senyo- 
ra, de les parauler que dix Guirmunda a Tancredi, son pare, sobre lo fct de Guiscarr, e dc la 
dcscripció dc noblesa?~ (CG 11,201). 

Lacherir inoltrc non rolo dimosrra di conoscerc la sroria della figlia dcl principc di 
Salcrno, nia anche urilizra nel suo discorro parole della rforrunara fanciulla: *..filla cra del 
princcp de Salern..cmperb AMOR QUI  ES PIADOSA, E BENIGNA FORTUNA, las ajusti..m(CG 
11,202). Paria Ghismonda: ralla quaic cosa e I~rETOsO AMORE E BENIGNA FORTUNA a ~ s i i  oce~i la  
via m'avcnn trovata..x (DEC. N-1,36). 



..SONO DI CARNE.. piena di concupiscibile desiderio..alle quali 
forze NON POTENDO 1 0  RESISTERE..(DEC. IV-1,34-35). 

Inoltre ricordo che la scoperta del legame amoroso tra Cu- 
rial e Guelfa provocheri le ire del Marchese del Monferrato il 
quale queste parole rivolge a Curial: 

..pensant que en ma CASA DE PETIT ENFANT FINS EN 
AQUESTA EDAT TE EST NODRIT.(CG I,44) 

La stessa espressione e rivolta da1 crucciato Tancredi a 
Guiscardo: 

..nella nostra CORTE come per Dio DA PICCIOL FANCIULLO 
INFINO A QUESTO Di ALLEVATO.. (DEC. IV-1,28). 

Possiamo cosi concludere questa sezione dedicata alla novella 
IV-1 affermando con sicurezza che nel Cuvial e Giielfa il ricordo 
di questo racconto non si limita alle esplicite parole di Lachesis 
(11,201) sulla superioriti della nobilti d'animo rispetto alla ric- 
chezza, ma il testo viene poi riutilizzato per l'innamoramento di 
Guelfa, anche questo fondato su1 criterio della virtii interiore (1, 
27), e per il sentimento provato da Camar. E chiaro che il recu- 
pero operato dall'Anonimo ha sempre lo scopo di sottolineare 
I'importanza che per lui riveste la grandezza d'animo. 

11 tema dell' <*innamoramento,> e stato approfondito a causa 
del particolare significato che la novella 11-8 assume nel fornir- 
ci notizie piu certe circa la reale conoscenza dell'Anonimo del 
Decamevone. 

Si parla dell'amore della regina di Francia per il conte d'An- 
versa: 

... costumando egli alla corte ... la donna ... GLI POSE GLI OCCHI 
ADDOSSO e con grandissima affezione LA PERSONA DI LUI E' 
SU01 COSTUMI CONSIDERANDO, I'occulto amore ... di lui s'acce- 



302 MANUELA STOCCHI 

se; E SE GIOVANE E FRESCA SENTENDO ... SI PENSO ... doverle il 
suo DESIDERIO VENIR FATTO, E PENSANDO NIUNA COSA A 
CIO CONTRASTARE SE N O N  VERGOGNA, di manifestargliele dis- 
pose del tutto e quella cacciar via. E essendo un giorno sola ... per lui 
mando. 11 conte, IL CUI PENSIERO ERA MOLTO LONTANO DA 
QUEL DELLA DONNA, senza alcun indugio a lei ando e postosi ... a 
sedere ... TUTTA DI VERGOGNA DIVENUTA VERMIGLIA, QUASI 
PIANGENDO TUTTA TREMANTE ... (DEC. 11-8, 8-9-10), 

L'importanza di questo passo della novella 11-8 per 1'Anoni- 
mo, 6 rivelata dalla ripetuta utilizzazione delle situazioni qui 
proposte che confronteremo con il testo catalano: 

1) 
..la Guelfa, LA QUAL JOVE E FRESCA" ERA.. e a la qual.. 

TROBANT-SE molr bella..(CG I,26). 
E SÉ GIOVANE E FRESCA SENTENDO.. 
11 binomio ~giovinezzan e afreschezzan torna in entrambe le opere. 

Inoltrc questi stessi aggettivi, in identica successione, sono presenri 
anche nella novella 111-4: 

..GIOVANE ancora.. FRESCA e bella..(DEC. 111-4,6). 

11) 
..E SI PENCA un jorn QUE SOLA VERGONYA LI TOLIA sos 

PLAERS, e que puys altre impediment no.y havia, ella cuydava vencre 
e venir a fi de son DESIG..(CG I,33). 

..SI PENSO ..doverle il suo DESIDERIO VENIR FATTO, e pensando 
niuna cosa a cid contrasmre, SE NON VERGOGNA.. 

111) 
.. Curiai.. tenia L'ENTENIMENT MOLT APARTAT D'AQUELL DE 

LA GUELFA..(CG I,33). 
..ii cui PENSIERO ERA MOLTO LONTANO DA QUEL DELLA 

DONNA.. 

IV) 
13. Non solo questa coppia d'aggcttivi accomuna Guelfa alla rcgina di Francia. Quello 

cha ha rpinta la fanciulla monfcrnresc vcrso un nuavo amore rono: la giovinc cri, la bellezra, 
la vcdovanza ma anchc la ricchczzo e l'oziositi: aGuclfa, jovc c fresca cra,..bciia..~rcA..~ 
ocios~..~(CG I,26); ugualmenre pcr la rcgina di Francia nclla rua dichiarazione a Gualricri 
d'Anvcrsa la donna si giusrifica nel scgucntc modo x. .  una donna la qualc, RJCCA E OZLOSA e a 
cui niuna cosa che a' ruoi deridcri piaccssc, mancassc..n (DEC. 11-8,13). 



..veent.lo molt gentil DE LA PERSONA..(CG I,27). 

..LA PERSONA DI  LUI e i suoi costumi considerando. 

Le es~ressioni fino a qui esposte fanno riferimento alla gio- 
vane Guelfa, al suo desiderio di trovarsi un amante, e al fatto 
che Curial non si awede del sentimento da lei provato; quest'ul- 
tima situazione in cui protagonista il coraggioso cavaliere si 
accompagna con un altro momento che accomuna le due opere. 
Questa la preoccupazione di Guelfa: 

..MAS Q U E  ELL LA AMAS NUNCA L0.Y DONAVA ENTENDRE, 
ne mostrava senyaI que entenés que ella amava eii, DE QUE LA 
ENAMORADA PORTAVA INSOFERIBLE PENA..(CG I,33). 

La stessa sofferenza e provata da Lidia per l'amore che la 
fanciulla ha per Pirro: 

..DEL QUALE AMORE o che Pirro non s'awedesse o non volesse 
NIENTE MOSTRAVA..DI CHE LA DONNA INTOLLERABILE NOlA 
PORTAVA..(DEC. VII-Y,7). 

1 riscontri successivi si concentrano su1 personaggio di Lache- 
sis sempre tratti da1 passo sopra citato della novella 11-8: 

VI 
..Lachesis la quai TENIA LOS HULLS FICATS..(CG I,Y8). 
..la donna..gli POSE GLI OCCHI  ADDOSSO.. 

VI) 
..Lachesis torna TOTA VERMELLA E TREMOLOSA.. ( C G  1,111) 
..TUTTA di vergogna VERMIGLIA..TUTTA TREMANTE.. 

Aggiungiamo inoltre che la dichiarazione d'arnore fatta dalla 
regina di Francia al conte d'Anversa va confrontata con una frase 
detta da Lachesis" a Curial: 

VII) 

14. Qucsti riscontri riferiti a Lachesis rrovano ultcriorc conferma in un'alrra aituazione 
di per $6 paco significativa, ma chc in aggiunta ai precedenti acquista valore. Si trñrra dcllo 
,tato d'animo della fanciulla in relazione ai suoi senrimenti pcr Curial: cmerenr-li la m& al si, 
TR0BA.LI Lo C O R T A N  B A T E N  que a@ era gran MERAVELLA; mas certes LOS POLSOS ii crcn de- 



MANUELA STOCCHI 

.. Curia1 ... PENSANT QUE ALGUNA ESCUSACIO SIA A LA 
DONA O DONZELLA QUE AMA O VOL AMAR HAVER ELEGIT 
HOME NOBLE E VALORÓS..ACÓ ÉS VER QUE.. PER QUE.US 
SUPLIC que, puys lo tenits a vostra ordenan~a.. (CG 1,120-121). 

..signar mio.. io ESTIMO CHE grandissima PARTE DI SCUSA 
DEBBIAN FARE le dette cose in sewigio di colei che le possiede, se 
ella per awentura si lascia trascorrere ad amare; c IL RIMANENTE 
DEBBIA FARE L'AVERE ELElTO SAVIO E VALOROSO AMADORE, 
se quella L'HA FATTO CHE AMA ... EGLI E VERO CHE..PERCHE 10 
VI PRIEGO per cotanto amore.. 

Altri riscontri che accomunano Guelfa alla regina di Francia 
riguardano un'espressione che abbiamo gii segnalato in riferi- 
mento alla novella IV-1 e ad un comportamento della fanciulla 
monferratese: 

..NO PODENT RESISTIR als naturals apetits DE LA CARN..(CG 
1,261 

Anche la regina di Francia afferma: 

..NON POTENDO 1 0  AGLI STIMOLI DELLA CARNE né alla 
forza d'amor CONTRASTARE..(DEC. 11-8,15). 

Non solo, a questo punto, riteniamo molto probabile la co- 
noscenza e l'utilizzo di questa novella da parte dell'Anonimo, 
ma l'importanza che essa assume diviene certa quando scopria- 
mo un ulteriore punto di contatto tra i due testi. Faccio riferi- 
mento ad una espressione detta rispettivamente da Violante, fi- 
glia del conte d'Anversa, e da Camar, in difesa della loro verginiti: 

.. MADAMA ... in questo io non vi piacerb gii,..per cib che NIUNA 
COSA RIMASA M'E SE N O N  L'ONESTA, QUELLA INTENDO 1 0  
GUARDARE QUANTO LA VITA MI  DURE^. QUESTA PAROLA 
PARVE ... CONTRARIA ALLA DONNA..(DEC. 11-8,62). 

..SENYORA, yo no  vull esser muller.. CAR YO HE VOTADA 

fallits ..m (CG 1,111). Nel Decamerone abbiamo: ssenri con piu forza nel cuore l'amorono ar- 
dore, PERCHÉ ILPOLSO PIU FORTE C O M I N C I ~  A BATERGLI che l'uraro: il rncdico MERAVIGLIOS. 

 si.^ (DEC. 11-8,45). 



VIRGINITAT E AQUELLA GUARDERÉ..E QUI TOLDRE LA'M 
VOLDRA, ... ME TOLDRA LA VIDA..LA MARE FONCH 
TORBADA ...( CG 111, 114).  

Concludiamo che I'Anonimo fa un uso particolare di questa 
novella poiché la ripropone in diversi momenti del romanzo, con 
una abiliti di frazionamento della stessa, e di successivo inseri- 
mento nel contesto desiderato. Questo accade anche perla no- 
vella IV-1, sfruttata in pih situazioni. 

L'Anonimo narra nel 111 libro il lungo cammino di espiazio- 
ne compiuto da Curial, il quale per sette anni vive lontano dalla 
sua terra e condivide con un compagno una vita di servitu. E a 
partire da questo allontanamento del cavaliere che si apre un' 
importante parte del nostro studio dedicata agli spostamenti 
successivi di Curial ed ai contatti che si stabiliscono con la no- 
vella 11-615. 

11 primo elemento comune risiede nel fatto che entrambe le 
narrazioni ricordano non solo Pietro il Grande, ma anche Ar- 
righetto Capece (CG III,27). In generale tuttavia I'intera storia 
narrata da Boccaccio ripropone situazioni che sono presenti nel 
romanzo catalano. 11 viaggio compiuto da Curial (CG III,16- 
32) evidenzia alcune identiti di luogo con gli spostamenti fatti 
da Madama Beritola ed i suoi figli. In particolare la vicinanza tra 
i due testi si rivela soprattutto nelle vicende dei due protagonisti 
maschili: Curial e Giannotto. Quest'ultimo parte da Genova con 
I'intento di recarsi ad Alessandria, simile viaggio compie Curial: 

..E el1 se vestí de do1 e per ses jornades a Genova pemench, e dins 
poch dies E N  UNA GALERA de mercaderia, QUI EN ALEXANDRIA 
ANAVA.. munti.. (CG III,23). 

..Ma Giannotto avendo piu animo che a s eno  non apparteneva.. 
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SALITO SOPRA GALEE C H E  I N  ALESSANDRIA ANDAVANO.. 
(DEC. 11-6,32). 

Molti particolari accomunann i due giovani: sono costretti ad 
allontanarsi dalla propria terra con altro nome, condividendo 
cosi un periodo di servitu; entrambi amano una donna vedovalb 
ritornata alla casa &origine; allo stesso modo affrontano Pira di 
chi scopre la loro relazione amorosa. Riproponiamo il discorso 
del marchese del Monferrato a Curia1 dopo la scoperta del suo 
legame con Guelfa: 

..Curial, FINS ACI T'É AMAT MOLT E T'É AVANCAT devant tots 
aqueils de ma casa, PENSANT YO Q U E  MA H O N O R  FOS A T U  
RECOMANADA E PER AQUELLA TE SOTMETESSES A TOT PE- 
RILL. Ara és-me estat dit que tu ames molt més tos plaers que MA 
HONOR ... E pensar deus que la Guelfa és ma sor, e yo he a haver 
sentiment de tot s o  que CONTRA MA H O N O R ,  en la persona 
d'aquella, és fet. E SI YO COM A HOME E N  ACO OBRAR VOL- 
GUÉS, ans que ara de mi.t partisses TE FARIA PUDIR LA SUA 
BOCA ... E tant com de mi més favor, honor e profit has reebut, tant 
més en aquest cas me deuria ENVERS TU ENCRUELIR..(CG I,43). 

Le parole del Marchese del Monferrato vengono in parte ri- 
prese nel discorso di Corrado Malaspina a Giannotto: 

..Giannotto, tu sai quanta e quale sia la 'ngiuria la quale tu m'hai 
fatta nella mia propria figliola, 13 dove, TRATTANDOTI 1 0  BENE E 
AMICHEVOLMENTE, secondo che servidor si dee fare, TU DOVEVI 
11. \110 ONOKE I: DELLE \1IF COSE SEVPRE F CFKCAKE E 01'L- 
RAIIE; E .\IOL'TI SAREBBERO STATI QUEGLI. .\' QUALl S E  TU 
U U t L L O  AVESSI FATTO Ck1E X ME FACES'I'I. Ckik \'lTIJl'EROSA- 

~~ ~ 

MENTE T'AVREBBERO FATTO MORIRE.. (DÉc. 11-6,49). 

Si ribadisce la fiducia che il signore ha posto verso il proprio 

16. La condizione di vedovanza accornuna Guclfa a Spina, figlia di Corrado Malaspina. 
Entrarnbc le fanciullc rimasre solc tornvno alla loro cara d'originc; di Guelfa si dicc: «reas 
marir ... se mes  cn cami  c re'n ana a Monrfcrnr on son gcrma era..> (CG I,24); qucsro rtcrro 
conceito 6 cori erprcsro per Spina: a..Spina rimara vcdova alla cara dcl padrc rornb . .~  (DEC. 
11-6.35). 



servitore, si sottolinea inoltre il comportamento di favore che 
egli ha mostrato. Ritorna il motivo dell'onore, e la necessiti di 
una punizione cruenta che poi non verri eseguita. Ricordiamo 
che la giustificazione a quella relazione d'amore ormai palese 
per entrambi trovata nella ~giovinezza*, momento di passione 
e di forti sentimenti" e la possibiliti di compiere follie ed erro- 
ri e legata ad essa. Questo tema 6 inoltre rintracciabile nella no- 
vella 11-8, nelle parole della regina di Francia18. 

Lo studio fino a qui condotto rivela la grande dimestichezza 
che l'Anonimo esprime nei confronti del testo decameroniano, 
conoscenza che non si limita alla sola novella IV-1 ma che coin- 
volge altre novelle. E' inoltre evidente nell'opera catalana 
l'ispirazione a situazioni rintracciate nel testo del certaldese. 
Ritengo infatti che il contatto tra il Curial e Güelfa e il Decame- 
rone non si manifesti semplicemente nella singola ripresa tes- 
tuale che peraltro e presente, ma anche in un insieme di situa- 
zioni a cui 1'Anonimo si riferisce: ho  gii detto che per il 
personaggio di Guelfa l'autore catalano recupera dei temi tutti 
rintracciabili nell'opera decameroniana in riferimento alle pro- 
tagoniste femminili: la vedovanza; l'indicazione dell'eti; la con- 
dizione di donna amata dai propri sudditi. Si rivela cosi proba- 
bile la possibil i t i  di  una conoscenza generale da parte 
dell'Anonimo del testo decameroniano. 

17. Nella novella 11-6 Giannorro in difera del suo amorc per Spina, parlando con Corrado 
Malaspina, affcrina: <..c sc io fui meno chc oncstamentc, secondo la oppinion dc' meccanici, 
qucl pcccato commisi il quale scmprc seco tienc la giovincrza congiunro e chc, se via si volesse 
torre, converrebbc che via rogliesse la giovinezza..n (DEC. 11-6,49). Quesro discorsa rirorna 
in parrc nel Curial e GItelfa quando gli invidiosi tentano di calmarc Ic ire del marchcsc del 
Monferrato: x..Senyor no.[ volles rorbar dc $0 que aqucat t'a dir, mar recorda't quc csr jove 
home c algunes volter, pcr savi que sies, has obrar coma jovc. E si aquells jovcns sotmesos a 
Ics forcer d'amor ans follia han fcr o fan que no deue.7, en ral acre noti tan cosa nova..=(CG 
I,42). 

18. 11 tema degli errori lcgari alla giovinezza torna anchc nella novella 11-8,15, in cui 
cmcrgono identira rcatuali. 
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Proprio in relazione a questa ricerca mirata ad individuare non 
solo prestiti lessicali, ma anche circostanze e contesti comuni, 
voglio introdurre un episodio del romanzo (CG II,39) che tro- 
va forte consonanza con il Decamerone soprattutto nel propor- 
re un'atmosfera di burla e canzonatura cosi familiare all'opera 
del certaldese. Faccio riferimento a quando Curial e la sua don- 
zella, Arta, vengono ospitati in un convento. Questo rappresen- 
ta un momento di gioco animato da vivaci monache pronte in 
veloci battute, allusioni piccanti, beffe e scambi di personal9. 
L'intento dell'Anonimo 6 quello di scrivere un romanzo che 
insegni la via della virtu, ma che nel fare questo, sia anche diver- 
timento e rifiuto della noia. Piu volte nel testo l'autore accorcia 
le descrizioni esprimendo esplicitamente la sua volonti di non 
annoiare. D'altra parte niente potrebbe per noi rivelarsi piu chiaro 
di questa meta che lo scrittore mole  raggiungere, poiché lui 
stesso dichiara che per consolazione e diletto si 2: accinto alla 
stesura dell'opera. Infatti afferma: 

.. voient scriure, a vostra CONSOLACIÓ E PLAER reciteré.. (CG 
455) 

Questa frase rappresenta un ulteriore punto di contatto con 
il Decamerone poiché lo stesso Boccaccio dedica la propria opera 
a coloro che a lui: 

..porser0 i PiACEVOLi ragionamenti  ... e le laudevoli 
CONSOLAZIONI.. (DEC. Proemio c.4). 

11 Decamerone pih volte propone situazioni ambientate in 
monasteri. L'arrivo di Curial ed Arta al convento e cosi descrit- 
to: 

..e tant anaren, que arribaren a un MONASTIR DE DONES, ON 

19. Cfr. Buriñ3 Jiménez, 1991. Querto episodio dcl rnonasrero e gii srato ricordaro dalla 
rrudiosa che ha fat to  presente pcr i l  romanzo caralano la comune armorfcra di bcffa e 
cnnronatura ripici del Decarnerove. 



FOREN REEBUTS MOLT ALEGRAMENT..(CG II,39). 
..mi menarono a uno MONASTERO DI DONNE..E QUIVL. FUI 

DA TUTTE RICEVUTA BENIGNISSIMAMENTE.. (DEC. II-7,109)20. 

Le giovani protagoniste sono sempre presentate da Boccaccio 
in tutta la loro furbizia e poco disposte al rispetto dei votiz'.. An- 
che le suore del romanzo catalano non sempre sono sante come 
ribadisce la badessa. L'Anonimo costruisce questo episodio ispi- 
randosi a molti particolari delPopera del certaldese: l'immagine 
di una vita conventuale vissuta nella repressione dei piaceri e spes- 
so violata nelle sue regole fondamentali; la tematica della beffa 
assai frequente nel testo boccacciano e qui organizzata dalle mo- 
nache contro Artaz2: 

..e aprés que.1~ hagueren donar a manjar, DEMANAREN ..axí.. 
comencaren a mordre a Festa, la qual, com SE TROBAS PICADA de 
cada part, dix..(CG II,40) 

..fecer venire e al fine con assai belle e leggiadre parole come questo 
potesse essere..il DEMANARONO, SENTENDOSI..PUGNERE fece 
lieto viso e rispose..(DEC. I-10,14). 

Si propone una stessa situazione nella novella 1-10, nella quale 
Maestro Alberto viene motteggiato2' da un gruppo di donne a 
causa di un suo innamoramento. 

Arta (Festa) sentendosi protagonista di una beffa vorrebbe 
rispondere beffando: 

..mas com Festa S'APERCEBÉS DE LA TRUFA VOLENT axí 

20. Cfr. anchc DEC. 111-6, 9 .  
21. Ncl Curiale Gic& (II,15) la badcrsa sorrolinea la non saiirid delle monache: a..car 

yo ua pramet, cn ma bona fe, que no." vcct aci alguna, pcr santa que sia o euyi errcr, quc no 
volguCs anar al rarneig..x, quesro sresso conccrro presente nel Decnmerone (DEC. III-I,2). 

22. Ccpisodio dcl manasrero nel Curia1 e Giielfa ri svolge in una ñtmosfcrz di rchcrza e 
ilarira i si parla delle monache: x..ladonchs se miraren uncs a altrcr, c ComcnFarcn a r iure . .~~  
(CG II,7); a..Axi quc toter, uncs dc $a, altrcs dc Ila, comenprcn a mordre Festa, la qual, com 
se trobas picada de cada pan, dix: ..- Yo.m pcnr que vosalrrcs lo voldriéra haver pcr sacrista- 
De qu; ellen fercn les majarr riallcr del mon..o (CG II,41). 

23. Siruazioni simili sona rinrracciabili anche in DEC. 111-6, 109; 11-1.20; VI-3,12. 
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mateix trufar..(CG II,43). 

Questo stesso concetto pih volte riproposto nel Decame- 
~ o n e ~ ~  di cui riproponiamo in particolare la novella VIII-10: 

..laonde AVVEDENDOSI..dell'arte..MA VOLENDO col suo  
inganno punire lo inganno di lei ...( DEC.VII1-l0,40). 

Concludiamo questa sezione soffermandoci su un'altra par- 
ticolariti che trova largo impiego nel Decameuone. Alla fine 
dell'incontro tra Arta e le monache una di loro propone uno 
scambio di persona con la fanciulla; questa richiesta e molto 
frequente nell'opera del certaldesez5, in cui spesso la padrona 
chiede un servigio alla propria fante: una sostituzione. Risulta- 
no importanti perché lo scambio non sia scoperto, il silenzio e 
i'oscuriti della camera; anche questo tema trova spazio nella 
proposta della monaca ad Arta: 

..donzella, yo us prech que.m facats una gracia..yo us prech que..vós 
prengats aquest ibit  meu, e siats monja ací en aquest monastir ... d'axb 
I'anganarem molt bé,..vós n o  exirets de la cambra nc consentirets 
que.y sia mesa lum..(CG II,47). 

24. 11 conccrto che ad una belfa nc corrispondc un'altra C arrai frequcntc ncl 
Decamerone. Cfr. DEC.IX-8,ll: x..Ciacco, accorrori dcllo 'nganno di Biondello c in 
sf..proporc di doverlo pagarc.."; DEC. 111-5,) x..alrnii si crcdono uccellare..da altrui esrcrc 
uccellari conoscono..*; DEC. V-10,64 r<..donne mic cace, chc chi re la fa fagliele..~; DEC.VI- 
10,55 *..fccc coloro rimanerc schcrniri, che lui ... avean crcduro rchcrnire..~; DEC. VII-Z,6 
x..raffrenamento al bcffanii, conosccndo che..valendo nc saprcrte beffarc ..n: DEC. VIII-7,10 
e.. alla qualc la rua bella preaso chc con mortc, errendo bcffara, rirornb sopra il capo..n. 

25. Cfr. DEC. VIII-4, 23: *..La donna chiamb a sé e disrele: Ciurazza, se tu mi vuoi 
fare un rcrvigio..io voglio chc tu giaccia con un uomo cnrra il letro mio..perchC il proposro, 
raeiramenre, al buio nclla camea della donna cnrrnrosenc, sc ne ando al letro..a; DEC. III- 
6.24: -..ave2 costci nclla cara. ovc il baeno era una camera oscura molro. si come auclla nclla 

u 

quale niuna fincsrra chc lumc prcnderre..qucrta..face~i un letto..a; C f r  anchc DEC. VII-8,16; 
111-23; 111-9,46; X-8,47, 



A conclusione di questo studio voglio soffermarmi su alcuni 
aspetti importanti della poetica delPAnonimo, aspetti che aiuta- 
no a comprendere meglio il senso di questi prestiti. Come or- 
mai la critica ha piu volte ribadito, il valore principale che Pope- 
ra ci comunica e que110 dell'integriti morale, con sacrificio 
acquisita da1 protagonista in un lungo cammino di espiazione: 
Curial peccatore lussurioso e superbo deve tornare ad una pu- 
rezza d'animo che gli permetteri il ricongiungimento con Guel- 
fa. E proprio questo il messaggio che 1'Anonimo rivela in linea 
con alcuni insegnamenti cristiani: ogni forma di riconciliazione 
sari possibile se alla base della nostra vita vi sari una giusta con- 
dotta morale. Da questo presupposto comprendiamo la portata 
~rivoluzionaria~ di questa storia d'amore che esprime continua- 
mente il suo proposito pacificatore mai directo ad escludere nuove 
influenze culturali o a sancirne delle superiori, bensi votata ad 
un totale sincretismoZ6 che unisce letteratura, armi , amore; tut- 
to questo trova la possibiliti di coesistere perché ricondotto ad 
un significato etico. Ricco di valore appare cosi l'intento che 
I'Anonimo vuole raggiungere, insegnando equilibrio ed armo- 
nia, rivelando come ogni contrasto pub essere superato. La par- 
ticolare attenzione rivolta al modello ~ to r io~ra f ico  sottolinea 
l'importanza per l'autore di considerare Curial un cavaliere dalle 
azioni plausibili ma soprattutto un giovane che si trova a vivere 
circondato da antiche diviniti che partecipano in prima persona 
alle sue vicende: la storia si fonde con la finzione nel momento 
in cui si 2 compreso che non solo que1 mondo antico 2 accolto 
per il senso morale che racchiude ma e esso stesso trattato con 
veriti senza nessuna forma di manipolazione. Questo concetto 
dall'alto significato etico permette la serena utilizzazione delle 
fonti e rende possibile quell'armonia che 1'Anonimo cerca. 
Notiamo poi come in ogni aspetto del romanzo questa ideavenga 

26. Cfr. Badia 1988: la fusione di elemenri culturali di provenicnza divcrra i. stata piu 
volte sotcolincata da Lola Badia; rla vinculació de la cultura literaria de rradició clarsica, cl 
quc I'autor anhnim del Curial anomena reverenda Icrradura, amb el món dcl pre-renaixcrnent 
o protohumanirme hispinic ...a 
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realizzata. 
Anche nell'affrontare il tema amoroso l'autore catalano entra 

in un delicato problema vissuto da1 proprio secolo: la crisi 
dell'amore cortese in cui I'immagine femminile, simbolo di car- 
naliti e lussuria, perde la possibiliti di divenire strumento per 
una realti superiore; questa frattura e awertita anche da molti 
poeti catalani, i quali soluzioni diverse hanno trovato a questo 
problema27, ed una sua risposta ci fornisce 1'Anonimo riscopren- 
do nel matrimonio la possibiliti di sancire un amore vissuto nel 
rispetto di principi morali e sicuro dai colpi della fortuna2'. A 
questo riguardo acquista significato nel romanzo il ricordo del- 
la novella IV-1 del Decamerone presente non solo in modo es- 
plicito nelle parole di Lachesis, (11,201) ma anche utilizzata per 
I'innamoramento di Guelfa e Camar. Mi sono chiesta: perché 
Lachesis si esprime con le parole della sfortunata Ghismonda? 
11 prestito di quella voce rammenta una storia d'amore vissuta 
nella clandestiniti e minata dalla lussuria; un «Amore per di- 
letto» 29 puro nei suoi sentimenti, ma non ancora libero total- 
mente da ogni vizio e percib destinato a finire. L'Anonimo recu- 
pera nell'opera gli importanti principi sulla nobilti d'animo che 
accomunano le tre fanciulle ma sottolinea che per Lachesis non 
vi sari possibiliti di coronare il suo desiderio, poiché il senti- 
mento da lei provato e ancora legato alla passione. L'insegna- 
mento del romanzo rivela che il ver0 amore nasce solo dalla 
perfezione d'animo che sancisce un legame tale che nemmeno i 
colpi della fortuna potranno scalfire. Notiamo ancora come nel 
CG l'intento conciliatore dell'autore diviene l'obiettivo princi- 
pale: la donna riacquista uno spazio positivo e ritrova un'armonia 
con il sentimento amoroso. Curia1 e Guelfa rappresentano i 
paladini di quell' .Amore onesto* morale e virtuoso di cui lo 
stesso Boccaccio si e fatto portavoce nel F i l o ~ o l o ~ ~  dimostrando 

27. Cfr. Badia 1988: la soluzione trovara da Corella alla crisi dell'amore corrcsc consiste 
nclla rinuncia rotale ad ogni forma di rcnrimento, cmergc cori la figura d i  unamantc solitario 
c pieno d'angoscia. 

28. Cfr. Turr6 1987: ncl Lo d~rpropriame>tl de amor Romeu Lull considera i l  matrimonio 
la soluzione nlla crisi dcll'arnore cortese, vicne cori supcrato l'ostacolo chc amorc sia solo 
carnalit3 c peccaro; un nuovo rignificato morale csso acquirta nclla rcalti matrimoniale. 

29. Cfr. Bmni 1990: 160 



di trovarsi in linea con alcuni orientamenti catalani dell'epoca e 
fornendo un contributo personale alla crisi dell'amore cortese. 
Vediamo cosi come alcune idee del certaldese concordano con 
gli intenti dell'Anonimo. 

La stessa immagine di Guelfa dispensatrice di ricchezze al fine 
di favorire i'ascesa militare di Curial, ristabilisce un rapporto tra 
le imprese cavalleresche e la donna poiché essa non e piu osta- 
colo bensi aiuto. 

Alla luce di quanto detto possiamo meglio comprendere al- 
cuni prestiti presenti nel CG ma dobbiamo tuttavia sottolinea- 
re l'esito di questa ricerca: una piu approfondita conoscenza 
dell'Anonimo del Decamerone. Ritengo infatti che egli abbia 
letto le novelle 11-8, 11-6, IV-1, VII-9 e 1-5. In particolare per il 
racconto del conte d'Anversa ho sottolineato il notevole frazio- 
namento che la novella subisce nel romanzo, poiché riprese tes- 
tuali precise sono state utilizzate in riferimento a diversi per- 
sonaggi dell'opera: Guelfa, Lachesis, Curial e Camar. A questo 
si aggiunge la vicinanza di situazione ma anche testuale che la 
novella 11-6 stabilisce con YAnonimo, e la stessa conoscenza 
della novella 1-5 e evidenziata da1 ripetersi di una simile situa- 
zione con la presenza di prestiti testuali, ricordando inoltre che 
essa si svolge nel Monferrato. 

Ma il rapporto dell'Anonimo con il Decamerone non si esau- 
risce nel preciso riferimento alle novelle sopra indicate, ma e 
comunque rintracciabile in senso generale nella ripresa di con- 

30. Ncl Filocolo Boccaccio sviluppa il concerto di -Amore o n c s t o ~  ovvero qucl 
sentimento nato sotto il rcgno della uirtU e quindi deatinaro alla felicita. In alcune opere 
volgari del certaldesc quali il Filorndto e il Ese& lo scritrore italiano da vira all' *Amore 
per dilettox fondato su1 piacerc e pcr queato concluaosi nclla carartrofc. La iriparrizione 
dell'amore in onesro, per dilcrro, e urilitnristico i. spcsso presenre nelh produzione mezzana 
di Boccaccio, il quale erprime nelle suc opere giovanili la volonti di una letteratura per la 
lettcratura ma chc ncl caso dcl Filorolo non si realizza pienamenrc poich6 in qucsro raccanto 
il ccrtaldcrc ha moralizzato I'amorc; e proprio in qucsto I'Anonimo trova un'irnporranre 
concordanza. 
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cetti: il nobile cuore e vile corpo di Cisti (VI-2) ritorna nel ri- 
ferimento iniziale a Curial (I,2l)". Inoltre la vicinanza tra le due 
opere e indicata nel simile intento che esse si prefiggono: rag- 
giungere consolazione e diletto (CG I,55), questo e in realti 
messo in pratica dalI'Anonimo quando ci dice di non volere 
annoiare. Da qui scaturisce un'ulteriore simbiosi operata dallo 
scrittore catalano che ha voluto si sottolineare che la letteratu- 
ra e moraliti, nel senso profondo di strumento per la perfezio- 
ne interiore, ma e anche divertimento per cui I'una non esclude 
l'altro. 

11 capolavoro di Boccaccio 6 un'opera complessa che stabi- 
lisce con il CG contatti a diversi livelli, non sempre cosi ecla- 
tanti e di natura testuale, ma spesso legati a semplici atmosfere 
che ricordano quelle del Decarnerone. 

Le conclusioni a cui questo studio arriva e constatare che 
1'Anonimo conosce con maggiore profonditi l'opera di Boccac- 
cio e di essa utilizza non solo frasi precise ma assimila anche 
situazioni e contesti che il Decarnerone facilmente sa imprime- 
re. 11 mondo variegato dell'opera del certaldese, fatto di esempi 
morali ma anche di gioco e canzonatura e espresso dall'Anoni- 
mo in ottemperanza alla maggiore verosimiglianza che il suo 
testo si propone. 11 criterio della veriti tanto rincorso dall'au- 
tore catalano, non pub avere modello migliore nel Decarnero- 
ne, e nella sua moltepliciti di situazioni e comportamenti che 
ben riproducono la varieti dell'esistenza umana. Quindi l'ope- 
ra del certaldese non solo rappresenta un serbatoio inesauribile 
di circostanze diverse a cui attingere, ma mostra anche la rea- 
lizzazione impeccabile di un importante modello stilistico. 

31 .  Curial rirnasro orfano di padre prima di cntrare alla corre monfcrrarese vive in po- 
verri con la madre la qualc: s..pcr la gran amor que a son fill havia no.] denyava partir dc si, 
ans volia que dc aquclla pobrerat ue de 50" parc li era romasa sc tcn ufr pcr conrenr, ab si 
10 lenia NOBLE cOR, EMPERB, QUE EN MoLTs POBRES AMENs SE MET, SE 
MES EN AQUEST..e La frase sottolineara rivcla romiglianza tcmatica con quanro viene es- 
presso da Boccaccio nclla novclla VI-2,3: %..si pecchi, o la NATURA APPARECCHIAN- 
DO A UNA NOBILE ANIMA UN VIL CORPO, O LA FORTUNA APPARECCHIAN- 
DO A UN CORPO DOTATO D'ANIMA NOBILE VIL MESTIERO . .S 
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