
LA CITTA DI BARCELLONA: 
SPAZIO BUCOLICO-CORTESE 

NEL ROMANZO DI ANTONIO DE LO FRASSO 
"LOS DIEZ LIBROS DE FORTUNA D'AMOR" 

Antonio de Lo Frasso', autorc del r o m a i i z o  pastorale Los diez li- 

1. Non esiste una biogrsfin documcntata su qucsto autori. 1 poclii elementi clie 
forniscaiio ~~art iculnri  liiogrifici su1 Lo F'risso li offic l'autorc ~tcsso sia all'iiiternu delle 
nrticolizioni i>ariitest~iali (il termine viene uratn ncll'accozinnc proposta da Gérnrd Gr. 
iiette in P<iliii,psesles, Paris, 1982), che affiancitio le sue opcrc, sia riponcndolc espli- 
citamente o implicitarncnte nel tessuto letterurio, iii molti casi dicliiaritimciitc autobio- 
glnfico. Le sue apero sono: 

-Los mil y doscieixtos cnaseios / y ntiiros discretos sobre los sictr grodos y esto. 
nrclitos / de  nuestr<i hu?iin?ir> vid<,, p < ~ n  úioir en / se~tiicio <le Dior, y lio7,ro del Muvido 
y c i i  e1 principb / del prcsctitc libro el i;erdodero discurso de In glorioso / i;ito~i<i 
que N. S. Dios he dado nl Scwitisr. dnii / Jocin d'Avstiin coritin l'rinnodo Turi,uesco / 
Diligido el disctirso ril May Illustrc conde de Sorris, los cüsrios a dos / Hijos da1 
Autor, coniprtesto por Antonio dolo F~nsso, Militnr, Scirda de lo ciurlod de L<ilgucr / 
En Hnicelniin, 1571. 

La lcttcra con lii qualr da in i ib  al manunletto & iridirizintn "A mis cnrissimos Iiiios 
Alfonso y Ciiiibn dilo Frasso", e la gicirtificn scri\,erido che deve fnre in qiiesto niado 
" ~ a r  hallarme al presente tan lejos de vuestra vista como veis, que sin iieligro de 
muertc no puedo ir a verus por estar en medio el fiero golfo de Leún, y por hol>er de  
residir algunos aiíos en rstii ciudad i>ur nris servicio de Dios y descaiiso de niiestrn 
casa y d i  vosotros; y canio el pasar la mar sea cosa taii incierta librar de  sii ira la 
corta vidn, m i  ha parecido nntes eiiviaros la liresente", ril>adenda "qiicn mi oiisencio 
\,ucstra madre y nguellos no sii faltado ni faltar&n de ncaidaos, lo qiie con>,iene ...". 

-Los Diez Li/bros de Forttinu d'Anior / cot,ipirestor l,or Antonio delo F?nrso, 
rnilitor, surldo de lo ciudnrl de Lnlguer, donde hallriran los / hoitcrtos y ~'(inzibles 
csiiores del postor Frcxnno, / y de ln licnnosn postora Fortutie, con muclin inric/daci de 
iriaenciories poelicos liistoriodns. Y la sobro/sn historio de don Floricio, y de la postor0 / 
A~gsiztino. Y una inuencion de Ju/stos reales y tres Triuninhos de d<imns. / Dirigido 
nl illmo. S. don Luis cle Carroz y de Centellas, conde / de Quiria, y sefior de las 



!)ros de Fo~tuliu & A m o r ,  pubblicnto n Barcelloiia i i e l  1573?, fu para- 

bnrooias d i  Centcllnr. / Impresso en Barcelona / En cana do Pcdro Malo, Iiiiprcnror, 
can licen/cia de  su Seiíoiin Reverendissinia. 

Nclla chiurn si legge: "Fiie impresa ol presente libro en casa de Pedro Mnlo, irn- 
pressix de  libros, acabose el primero de Marca afia del Seiior 1573." A pogina 340 vi si 
trova "$1 coinpotiiiiieiito del titoln "Tcrtnmeiito de amor", contenente un acrostico clie 
dicliiarn: "Atitoiiy de lo Frarso sart de Inlgiier me fecyt estaiit en Barselona en l'any 
myl :, syiiclise~its setants y dos per dar Iy al l>resent libre de  Fortuna d i  Amor compost 
pcr servysy del Ylustre y My senor conde de Q~iyrra Q." 

Setacciando il materiale paratesttiale e le informariniii hiografiche testuali eslilicite, 
pnisisiuo stabilirc che si trntta di iin i,iccola fcudiitarin non tiahile ("militar"), la cui 
iirovenienzii risnlc vernsiniiln>ente alln classc bnrghcre facoltosa. E sardo e piii precirn- 
meiit<: di Alghero. Nel 1571 si trova a Dircellona. B inai.itnto e la sua faiuiglia risiide 
ed Alghern. Ha due figli. La sua prcmurn per essi non gli fn dimenticsre gli intercsei 
dellii famiglia. Un oscuro niativo lo trattiene cosi come 1s p u r a  della traversita in 
niare. Pubbiicn due opere a Bnrcelloiia, nel 1571 e nel 1573. Solio Ic uiiiclie date clie 
i teiti r i  fniniscono. Non sal,l>ismn giiando A nato rió quando munre. Ignoriaiuo le sue 
attivith all'iii f~ ior i  di soerto lieriudo di scrittura. Altri elcmeiiti nppsrirsnno nel romnnzo 
Los dioí lil>ios de Fortoiio CA+iior chc ci occuocrb, giocando anil>iguameiite tra la tra- 
siinrenrn c I>n!>ncith del segriu, e rlualcnrn verrciiio n sagere o a iniinnginare di querto 
insolita perronnggio. 

Gli studiosi che si rni>o occli~inti di qiiesto aspetto sono: G. Manno, Sto~io cli Snr- 
degen, 111, Tnriiio, 1826, pp. 503 e SS.; P .  Tula, Diziorturio biogr'ifico dagli uomini 
illustii di Sordcgno, 11, Bologria, 1837, pii. 105.106; P. hlartini. Biogmfin sordo, 11, 
Cngliari, 1838, lip. 235 e ss.; 6. Siotto-Pintor, Slarlu lcttsrrtrio di Snidegtio, 111, Ca- 
gliari, 1844, p. 122; E. Toda y Güell, Bibliogrrifio espiiiioln de CeTdetin, Madrid, 1890, 
pp. 207-208; R .  Truffi, Antonio Frnsso, poelo s<irrlo del secolv XVJ, "Bullettino biblia- 
yrafico sardo", 1903, pli. 1 e as.; M. A. Garraiii, Un poeta sordo iii due opere di 
Ceriiontss, "Fanfulla della domenicii", XXXIII, 9 ,  1911, pp. 3.4; E. Pilia, Romoiri a 
romriszierl in Snrdegiin, 11, Cngliari. 1924, pp. 6-8, e Lo 1ettarntui.n tiarration in Snr. 
degrin, 1, Cagliari, 1926, pp. 5 e sr.; U. Scano, Lo Sardegrin e le lotfc M~diterronee nel 
X V I  secolo, "Arcliirio storico sardo", XX, 1936, pp. 3 e SS.; F. Alziator, Storio d e l h  
lctteroturn di Sordegria, Dolog>is, 1954, pp. 8 5  e 5s.; Eticiclopedin uiiitiersnl iltislrodo, 
roce 'Lofiiissa', XXX, Uilhan-Msdrid-Bircelann, ILl,jS, lili. 1406-1407; J. Arce, Esyoii<r 
en Cerdefia. Madrid, 1960, pp. 1 4 4  e SS.; F. E. de  Tejada, Cerdeñn hispiuiico, Sevilla, 
1960, pp. 53-55; F. Meregnlli, Sto?,ia dclle rclnrioiri I~ileroiie tvu Itrilio e Sprigvio, 11, 
Veneria, 1964, pp. 15-17; M. Cacco-Angioy, La poesi<r s!~rig?rolo i v i  Sardegna nsi se- 
coli XVI-XVII, Cngliari, s .  d., pp. 6-18; H. Cnrta Raspi, Stoviri delln Sordagno, Milano, 
1971. pp. 739-741; L. Sgaiili, A?iloriio Lo rrrisso. Poeta B rumoriziere sordo isponico 
del Ci?iq>ieccntn, Cagliari, 1973, pp. 44-46; 1. Dolngu, L'ereditd spogriolo, iii La Sirr- 
degna, a cura di M. Brigiiglia, Cagliari, 1988, p. 40. 

2. 11 testo da iiai cnnsultato A uti csciiil,larc della prima edizione (Barcelona, 
1573), clie si trova prcsso 1s Bil>lioteca Utiivcrsitaria di Cagliari. Altii eseinplnri di guestn 
orinai rara edizinni si travnno nille scdi scgueiiti; Library of the Hirpaiiic Society of 
Aiiicric;i, di Ncw York; Britirh Muscum, di Loiidra; Biblioteca Liziro Galdiano, Biblia- 
teca Nacional e Biblioteca dcl Palacio Real, di Madrid. U'nra in nvinti il testo verri 
eitata con 13 sigla DLPA. 

Una recnndn cdizinni fu falta a Lotidra iicl 1740, rotto gli aurpici di uii maestro 
di lingua wstigliaiia, Pedro de Pineda, elireo di origine spagnola. 1 rnotivi che porta- 
r a , ~ ~  a qinestn edizioiie in due rnluiiii lxesso Hetivique Choliel, se!iil>i.ano esserc stnti In 
tvoppo positiva ititerliretazione delle parnle clie, caine in seguito arremo accnsione di 
iiidicnre, Miguel de Cervaote dedich nll'opein riel suo Quijote. 

Le edizioni dell'apern sppniono citnte nei segiienti tiianuali bil>liogrnfici: P. Mar- 
tini, Catologo de Iri biblioteca sardo del cnaoliefo Lodoaico Bnille, Cagliari, 1844, 
pfi 90-91; J. Clinrles Briinet, Moliuel du librnire ct dn l'nmnteur de liares, 111, Parir, 
1862, 1,. 1144; P. Sa1i.á y MallBn, Cotdlogo de In Biblioteca de Soltiá, 11, Valencia, 
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dossalinente sfiorato dalla Fortuiia ; ¿la lui cosi i t e r a t i v a l i i e n t e  celebrata 
e insegiiitn. La malia nccadde c lua i i do  Miguel de Cervniites decisc di 
i n s e r i r e  la sua opera iiella biblioteca di do11 Quijote e di salvarla nello 
scrutinio del VI  capitolo ,', per recondite e nii~bigue che possano appa- 
rire a. tutt'oggi le sue t i i o t i v a z i o n i t  La scelta d,el Cervantes f u n z i o i i b  

1872, pp. 141.143; Cotologhe e ld Bibliothdyria M. Ricrirdo Heradio, 11, Pnvis, 1892, 
pp. 394-395; 1. Bonroms i Si $ art, Cntdlrg de  lo colJecci6 cerudtiticn, 111, Hnrcelniia, 
1925, p. 515; A. Paliiu y Dulcct, Momio1 del librero his~iotioan,ericntio, Barcelona, 1954, 
P. 496; The Nationul Union cotolog. Pre -1956 i7nprint.?, Loi~doii, 1971, p. 469; Cntilo- 
€0 colectivo de ohas  impresor en los siglos XVI 01 XVIII szisteriles eri 10s libliatecnr 
csPoirolus, SccciBii 1, siglo xvr, letras L-LL, Madrid, 1976; L. Ccibc, Ths British Libw- 
TI! gensml cotolog<ie of ~ninted  books to 1975, London-hliincheti-New Ynrk-Parir, 1982, 
p. 225); M. Romero Frias, Catrilogo degli niltichi fondi spugr~oli dclln bihliotec<r rinioer. 
sitoria di  Cagliori, 1, Pira, 1982, p. 195; J. Simóri Diar, Bibliogrdfio de la litcr<itioa 
liispdnica, XIII, Madrid, 1984, pp. 358.359, 

3. Ci  sia conccsso qucsta gioco di pnrole che l'isiariza dsll'autore e l'articolezione 
dell'opera che ci occuperi, DLFA, suscitano in maniera spontsnea. 11 testo, da1 nome 
delle protagonista alle multifni.rni variniioni su1 tema, A costellato da1 termine e da1 
tema della, 'Fortuna', nelle pili svariiite accezioni. Un solo appunto rcrva a corrnborarc 
la nostra affermazione: a chi~isurii drll'opcrn apparc uno rtemmn circnndstn da1 lemmi 
"Audaces Fortuna ivvat, timidos qucrcl,cllit", e le iiiiziali dell'aiitore, A. D. L. F. Per 
un approiondimento su1 tema 'Forhina' cons~iltare: H. R. Patcli, Tlie T~nditioii nf tlie 
roddrss Fo7tuwt in Romon Litivoture otid iqi tlic trmrsitionol liariod, Nortlianii>toii-hlarin- 
chusetts, 1922, e Tlie goddess Fortuna in  tncdielial Litarritiire, Cambridge-Massacliusetts, 
1927, pp. 66-91; su1 tema speciíico della 'Fortuiia' nel xvr s e~o lo  spagnolo, vedere: 
F. Lbpez Estrada, Sobre la Foltutia y el Hado eii la liternttira ?,ostoril, "Boletin de In 
Real Academin Espaiínlo". XXVI, 1947, gi>. 431-442, iiurichb l'interessante capital" sulln 
Fo~ tuna  i~ Hado di  Otis H. Green che si trova nel piU ampio studin España <J lo tra- 
dición occideritol, 11, Madrid, 1969, pp. 33  c 3s.; J. de Mendoin Xegrillo, Fortirs<i <J 

t>rouidencia cli lo liter<ilura c<lstellono del s igb XV, Madrid, 1973, pp. 2 1 6  e SS.; 

M .  Santorn, Fortu?io, vopio?ii e pwdanzn tiellri citiiltd 1cttcl.orio del Cinquecento, Napoli, 
1978, p. 23. 

4. ",,Este libra es -dijo el Barbero abriendo otro- Los diez libros de Forttririz 
de  onior, compuesto par Antaiiio de  Lofraso, poeta sardo.,, ,,Por las órdcnes quc rcccbi 
-dijo el Cura-, que desde que Aliolo fiic Apola, y las musas musas, y los poetas 
poctas, tan gracioso ni tan disparatado libro como ése no se ha compuesto, y que, por 
su camino, es el mejor y el miis único de cuniitor deste gbnero han salido a 13 luz del 
mundo; y el que no le ha leido puede hacer cuenta que no ha leido jamás cosa dc 
gusto. Dadmele ach, compadre; riiie precio m8r haberle hallada que si me dicran una 
sotana de raja de Florencia.,> Púsole aimrte con grundisinio gusto ...", Migricl de Cer- 
vanter, Don Quiioto de lo Monchn, parte 1, caiiitolo VI, edizioiie curata da Marti do 
Riq t~~ '" ,  Madrid, 1987. 

5. Direrse interiiretnziotii s i l  questo passageio sono state claboratc da:  6. Marino, 
Stolin, cit., p. 504; P. Tola, Dirioti~rio, cit., p. 106; P. Martini, Biogrofia, cit., p. 236; 
6. Siotto-Piiltor, Storia, cit., p. 122; E. Toda y Güell, Billiogr<ifio, cit., p. 208; E. Pilia, 
La letternturo nolrotina in Snrdegnd, 1, Cegliari, 1926, p. 235; M. de Montoliu, Lite- 
rotura costallona, Rnrcelo~ia, 1937, p. 351, e El  iuicio de Ceioontes sobre Tirant lo 
Bl<iiich, "Boletín de la Renl Academia Esiiiiiíola", XXIX, 1949, p. 65; M. Metidndez y 
Pelnyo, Origenes de la iwtieln, Madrid, 1943, pp. 311-316; A .  Cotarclo Valledor, Podrdn 
literada de  Miguel de Ccrunntes Soaaadro, Xiidrid, 1948, p. 308; P. Cabaiias, Ckrrciloso 
de  la Vega y Antonio de Lofrasso, "Reristíi de literatura", 1, 1952. pp. 57-58; F. Al- 
ziitor, Storio, cit., pp. 100-103; E. F. Rubenr, Sobre el c<ipilulo VI de la p ~ i m a ~ n  povte 
del "Quijote", "Cuaderiios del Sur", 1957, p. 19, e Enciclopediu, cit., p. 1407; F. E.  de  
Tejada, Ccrdeño, cit., pp. 56-58; J. Arce, Esl~año, cit., pp. 144-145; M. Brigaglii, 





struendo il suo personaggio luiigo il percorso: vittiiiia-eroe-zimbello- 
traditore? Noii va iiemmeno dimeilticato che lo stesso Cervantes aveva 
usato il iioine di questo autore ilel suo "eiitreiiiés" El oizcaino fingido ', 
come paradigtiia per deliiieare il tipo della doniia sriccente. 

Per iin'ipotesi di lavoro l'enignia si presenta avvincente e stimo- 
laiite ma, ilei iiumerosi passi inossi luiigo IR ricerca, il iiiistero .A di- 
veiitato bizzarramerite pili fitto. Non bisognn tuttavia disconoscere che 
alcune circostanze della vita dell'autore solio state rese pih cliiare dnl 
ritrovaineiito di documeiiti a lui rifereiitisi e che, attraverso la letturn 
della sua opera pastorale, dichiaratameiite autobiografica B stato possi- 
hile stabilire una ipoteticn rete di niovimenti, appoggi, conoscenze, in- 
tenti che possoiio rcndere nieiio elusiva la figura di questo autore. 

Condizioiie impresciiidibile del raccoiito autobiogrnfico B l'identith 
fra autore-iiarratore e liarratore-protagoiiistn; identiti che, tuttavia, 
dev'essere dichiarata attraverso cib che Philippe Lejeune ha chiamato 
putto uutobiografico~ che altro non & se non il coiitratto stipiilato tra 

que me corten las orejas, / a me tengan los hombres por bnstardo. / Dimc: (por qué 
nlgíiii tanto no te alejas / de la ignorancia, poliretún, y adviertes / la quc cantan tus 
riuiiir cn tus quejas? / ¿Por qué con tus mentiriis nos diviertes / dc rccebir a Apola 
cual re debe, / por haber mejorado vuestras suertes?mm / ,t . . .  Tú, sardo militar, Lofraso, 
friirte / uno de  aqiiellos b6rbaros corrientes / qui  del coiitraria cl número creciste.", 
Miguel de Ceivatites, Vioie del Porric~o, Mndrid, 1974, pp. 93-96 e 152. Sono pasa t i  
novc a m i  dnlle 'ladi' del Quijote. Qui troviamo Antonio dc Lo Frasso diveiiuto aer- 
sonaggin all'iiiteriio della fiiizione lettirnria, percorreiido uii itinerario chr si snodn 
dall'immagine aiindiiin e dcbole di vittima a quelln di eroc libciatnre, con uii pnssnggio 
chc praponc Mercurio qunle persoiioggio aiutsnte. 11 peieorso procede can il snrcnstico 
ruoio di comito impostogli da1 dio. 11 suarto movirninto 6 di regno apposta e ri\,ela la 
lurte nggressivith chc I'istnnza del narratore ora scatena su1 personaggio: si niostra I;i 
sua poca intclligcnza o Giierzn intellettuale clie cond~ici  al dctcriorarsi dei suni rnpparti 
con Mercurio, per piiasarc infine al conipleta capo\,ulgimento dcl ruoln positivo raggiunto 
in pt.ertdenza con la sus traafnriiiazioiie in trmlitore di  Apollo, massitun abiezinrie iii uii 
poeta. Perclib Cervaiitcs i,raccdo in questn occnsione con durirra rigorosineimn? Forre. 
come Mercurio, stato delusn dnll'aaiica? L'argornento depli ipatetici coiitatti trn i due 
niitori finisce rempri pcr lasciare iiiin sequela di quesiti insolriti 3113 p u ~ e  i i i io stimolu 
alln praseciizioiie nella ricerca, se non nltro. 

7. "La mujer que m:is presume / de  cortar como navaja / los vncablos reptil- 
zadoc, / oiitre las godeiias pláticas: / In qiic sabe de  memoria / a Lo Fraso y a 
Uiiiis / y 31 Cnballero del Febo / coi, Olirsnte de  Laurn ...", M. dc  Cervantes, El ciz. 
criiqio f¡t?gido, Madrid, 1945, p. 153. D'nri iii a\,anti il soltaliiicato A nortra. 

8 .  "... pues qiie tan justa causa on ercririr me ha movido, tan sólo para piililicnr 
los amores del pastor Frexano, y dela pastora Fortuna, naturales de mi patria, y narrar 
d is f r i~ado la mds parte del discurso do mi vida ..." (DLFA: Cíirta del autor a los 
lectores, s. n.). 

9. P. Lcjerinc, 11 patto autobiogrnfico, Bologni, 1986, 1,. 26. Allre opirc di quoit'au. 



scrittore e lettore all'interno dell'opera. L'autore, rnppreseiitato in co- 
pertina dal suo nome, 6 il referente al quale ci rimanda il soggetto 
dell'eiiunciazioiie attraverso il patto autobiografico che in qiiesto caso 
si configura come patto refereiiziale. 

11 breve excursus attuato in quest'ambito teorico acceniia alla par- 
ticolare impostazioile dell'analisi che, iii quest'occasione, si tenteri di 
fare dell'opera DLFA, che prevede la f o c a l i ~ z ~ i o n e  dei nessi interre- 
lazionali tra l'autore-personaggio con le coordinate storico-referenzinli e 
l'"histoire" svoltasi nel testo. Teiiendo conto delle iiotevoli dirneiisioni 
dell'opera (344 pagine) e delln rilevante serie di articolazioni nei sistemi 
che il testo presenta, ci si prefigge cli esporre una rassegiia sommaria 
della struttura dell'opera a livello formale e conteiiutistico, soffernian- 
doci su di un particolare aspetto: i'autore-personaggio priiicipale come 
cronista della Barcellona iiella seconda meta del '500, scelta che impli- 
ca oltre alle informazioiii docunieiitaristiche e quelle a biograficlie, l'esa- 
me del concetto di verosoniiglianza e di aspetti come qiielli dell'atti- 
nenza ai referenti, delle motivazioni di una simile operazionk e della 
trasceiideiiza del progetto. 

DLFA non 6 l'autobiografia di A. de Lo Frasso. Tuttavia possiamo 
riscontrare, lungo il flusso del raccaiito, nuinerosi indizi che potrebbero 
segnalare episodi e fatti correlati alla vita dell'aiitore, vissuti nella fin- 
zione del persoilaggio-protagoilista-llarratore. Cib non di nieno appare 
rischiosa l'ammissioiie delle svariate affermazioiii autabiografiche quali 
prove documentarie di eveiiti realmente accaduti. Sarebbe pib prudente 
evidenziare le iiidicazioni che in tale senso appaioiio nel testo, propo- 
nendo un'interpretazione che possa prevedere, si l'adereiiza alla vicende 
delle singole personalita del Lo Frasso, ma anche suggerire la possi- 
bilita di una pih ampia lettura simbolica del roiiiaiizo. 

11 testo non 'rientra iiel genere autobiografico poiché non racconta la 
genesi di una personalita, bensi offre al lettore un franimento determi- 
nato della vita del protagonista, i cui moventi non comprendoiio un 
processo di conoscenza e di perfezionameiito quaiito invece Pesposizio- 
iie di certi eveiiti per lui rilevanti e meritevoli di essere divulgati. 

Non segue peraltro la prassi che nell'autobiografia prevede Yideiititi 
fra il nome del protagonista e quello dell'autore (coiifigurazione del 

tore sull'iigomcnto sano: L'riiitobiogrriphie en France, Paris, 1971; Je est un oulre. 
L'autobiogwpliie de lo littémture riuz medias, Paris, 1980; Moi oussi, Paris, 1985. 
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patto referenziale), tuttavia su questo punto si possoiio riscontrare as- 
petti che potrebbero indicare l'iiiizio di modaliti outobiografiche pre- 
senti iiell'opera. Ma prima di affrontare il possibile spostamento, appare 
coiivenientc segiialare come il testo adempia con chiarezza a una delle 
norme del codice autol>iografico, che vuole all'interno dell'opera l'es- 
plicitazione tra l'identiti dell'autore-personaggio-narratore, segnalando al 
lettore il carattere autohiografico del suo racconto che il dianzi accenna- 
to patto referenziale rafforzeri. Infatti, Antonio de Lo Frasso, nello 
spazio pib idoneo a quest'operazione, cio&, quello paratestuale della 
"Carta del autor a los lectores", dichiara di raccoiitare gli amori di due 
pastori algheresi, Frexano e ~ortÚna,  con il proposito di "narrar dis- 
frecado liz 4 parte ck1 discurso de nnzi vida". 

11 nome del protagonista maschile mostra in trasparenza la proce- 
dura aiiagrammatica della sua costruzione, la quale ha origine nel cogno- 
me stesso dell'autore, Frasso, che derivante da1 latino "fraxinug per- 
mette di operare il niutamento avvaleiidosi di due criteri consolidati 
nella tradizione onomastica pastorale. 11 prinlo rimanda all'uso dei nomi 
"vegetali" coine radice del nominativo bucolico (Floriano, Laureano, 
ecc.) lo; il secondo si prospetta iiell'ulteriore intento di assiinilazione 
all'interno dell'universo pastorale, insinuandovisi anche attraverso il ri- 
chiamo a nonii resi emblematici dalla tradizione bucolica che forse 
sentiva pih vicina, in questo caso quella italiana rappresentata da1 San- 
nazzaro, nella cui Arcadia troviamo i nomi di Albano e Moiitano, possi- 
bili ispiratori dell'iiivenzione del Lo Frasso ". L'operazione di auto- 
battesimo iniplicito, sottointende il passaggio da1 piano referenziale a 
quello della rappresentazione e con le scelte adoperate per la costru- 
zione della propria ?naschera, autore-protagonista-iiarratore seguala in- 
iianzitiitto la loro identith ma anche i'inizio dell'immissione in un uni- 
verso trasfigurato dove la pastorilizzazione tenteri di esprimersi secon- 
do il proprio statiito 12. 

10. Le nltre tre grandi categoric dell'onomnstica pastornle sono qucllo derivanti 
da: nomi di ninfe (Doride, Cloride, Amarilii); non~i la cui radice suggerirce la bellezzn 
umana (Clarinda, Belirarda, Clarcnio) e, infine, i nomi &e nlludono alla banti del 
carittere umatia nelreth dell'oro (Dulcinca, PaciBw, Meliseo). Cfr. H. Ivcntosch, Dulci- 
neo, cit., p. 63. 

11. L'irrefrenabile f.mtaiia inventiva di quest'sutore conieri, all'interno del testa 
(scguendo i meccnnismi suggeriti dslla prima procedura), i nomi di Fraxineo, Frexineo 
e Frassu (DLFA: 202, 198 e 149). quist'ultiino nella rap~xe>entr%zioiane di un sdoppii- 
mento dell'aiitore.pernonaggi0 entro il referente rtorico sardo, per ribadire la propria 
spettanza, 

12. Forse non azioso ricordare che il romanza pastorale, fin ddle sue prime 
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Contiiiuaiido il discorso sull'adereiiza del testo a certi rnoduli nuto- 
biografici, pub essere evidenziatn uii'altra modalita, la visioiie retros- 
pettiva del racconto. 11 puiito iii cui la narrazioiie prende l'avvio, segiia 
il momento di maggior distaiiza teiiiporale tra chi raccoiita (I'io narraiite) 
e chi vieiie raccoiitato (I'io tiarrato) 13.  Lo Frnsso-Fresano riferisce, or- 
mai uomo adulto, le sue esperieiize di giovane. Questo divario si riduce 
niaii maiio che l'azione prende a dipanarsi, per arrivare nlla coiiclusioiie 
del racconto coi1 l'identiti temporale, rappreseiitata da due elenieiiti 
preseiiti iiell'acrostico fiiiale: la data 1572 e lo spazio dove le ultime 
nzioiii si sviliippano, Barcelloiia. Quest'affermazioiie si reiide attuabile 
per i diversi coiifroiiti refereiiziali storici che sono stati riscoiitrati nell'a- 
nalisi dell'aspetto testimoniale e cronistico che del testo $ stato eseguito 
e di cui in seguito tratteremo. 

Ln storia raccoiitatn inuove dalla Sardegiia, e pih precisamente clalle 
c;inipagiie di Alghero. L'Arcndia si storicizzata, tanto da essere de- 
scritta tra il realistico e l'utopico g i i  nel prologo del testo, con una prova 
a tratti da conipendio storico-geografico 14. 

Nei priini quattro libri vi si narra, lungo i "topoi" della pastornle, 
la zigzagante storia di aniore del protagoiiista Frexano coii la pastora 
Fortuna, cronaca di una relazio~ie iii cui da1 punto di vista autobiogrnfi- 
co sembra si possn adoinbrare u11 riferiineiito allegorico'? ii rapporto 

csprcrsin~i (Tencrito, Virgilio, Ovidio), prevede ncl pi-oprio sistema acceniii sutabiogt.n- 
fici p i i  o metia ridonrlanti ed espliciti. Le modalita struthirali del genzre iinstarnle soi~n 
state esaminate smpiamente e con grniide compctenra da diversi studioii ai q~~; l l i  si 
rimmda per un maggiorc approfondiinento: M. A. Gcrhardt, La P<islorols. Eswi rl'o- 
n<ilgse lilldrnire, Asen,  1950; P .  V. Mnrinelli, Postoral, Londaii, 1971; H .  E. Toliver, 
Pnstorol famis n t d  nttitudes, Berkeley, 1971; J .  Siles Artes. El arte de In tioaalo 130s- 
toril, Vnlcncia, 1972, e roprntt~~ttu i saggi di  F. L6pcz Estrada, Los libras do Postores 
en la  lilerolriro es~,ririolo, Maidrid, 1974, e J. B. Avallc Arce, La novela, cit. 

13. Per I'niinliri di uiteriori iiferimenti allo sptizia tempor~le piissato, vedore il 
S C L I I ~ ~ C  atttldle siggio di  C.  Ceiiette, Figuie 111, Torino, 1976, III~. 26.5 e sr. 

14. Tutti questi clati clie mniicnnn pero di suyporto dacumeiitarin snno gih stnti 
rilrvati dngli nutnri citati nelln Ilota 1. Per un approfondimeiito su1 tenia dei liericnli 
cui si dovevn fnre fioiite all'el>acn in un viaggio per mare, cfr. A. Pnrragues de Cns. 
tilleio, Epistolndo, a cura di P. Oniiis Giacobbc, 'ililano, 1958, e R .  Turtns, Alcttni 
rilievi slille comtinicazioiii delln Snrdegna col mowdo esterno Jurante la recondo mrtd 
del cinqirccento, in "Atti del 11" coii\,egnn intcrnazionale di rtudi gengrafico-storici: L s  
Snrdegna tiel mondo mediterra~ieo", IV, 1984. 

15. Dai dati presenti negli spazi paratestuali delle opere di A. de Lo Fiarrn 
alil>iarna sppurato che egli si trovava a Barcellona neJi anni 1571-1573. N$l '71 di- 
cliiarn di eirerc sposnto, di avere due figli e fa supporre una situaziotie affettii~s stsl>ile 
clie non peiinettc congetture sentiniotitali di  nltro gcnire. Si potrebl>e obbiettare che, 
eisendo il s ~ i o  un racconto retronpetti\.o, la storia possa nlludere a una  sus relnrione 
precedente. h4a siccome le sec~~~luetizinlit& temporalc della narraziono si presento nlgunntn 



tra Antonio de Lo Frasso e Yancilla Dei", che pare iion .essere stata iil 
que1 periodo molto beiievola con l'autore. Infatti il racconto che si 
siioda all'inizio tra le solite difficolti ma aiiche coi1 le gioie dei pastorali 
amori, i i i s i i iua  il primo ostacolo alla loro u t i i o i i e  i i iediivi i te  il topico del 
i i i a t r imo i i i o  iinposto a Fortuiia coi1 un altro pastore. Per costruire 
l ' a l l on t ame i i t o  di questo pericolo si i i ~ u t ~ i  lo statuto del racconto e la 

o i  e avve t i -  n a r r a z i o t i e  fluisce iiei moduli del romanzo bi~aiitino, di viag, 

ture: Frexaiio e Fortuiia decidono la fuga dall'isola. Travestiineiiti, equi- 
voci, vicissitudini alterne daiiiio alla rela~ioiie dell'episodio forse il iiio- 

nieiito piu brioso del racconto, ina la loro avveiitura destiiiata a1 fiilli- 
iiiento: la nave dov'erniio iinbarcati si vede attaccata da un'iiniiiane 
flotta di turchi coniaiidati da Alucl i ; i l i l~ e pub torilare al porto, dopo 
terribili ina ardosi comliattimeiiti, soltanto coi1 il provvidenziale aiuto 
del ve i i to .  Qui decade la teiisioiie della diiiamica amorosa del raccoiito 
nel far si che Fortuiia, prendeiido c o n i e  a v v i s o  d iv i i i o  il rischio corso 
nell'inipresa, abbandoni il suo ruolo altivo e si rassegili ngli eveiiti del 
destiiio. 

11 fato, forse 11011 a caso, ora colpira F r e x n t i o  con inesorabile spieta- 
tezza, lasciandolo senza doiina, senza bei i i ,  senza liberta, senza onore. 

Siaiiio nel quinto libro e, benché gii indizi sfavorevoli fossero stati 

puiitilale con i referenti storici a i  quixli ullridc e qriesta si wolgc iii uti i r c o  di tempo 
clie piib easere fucaliziato nei tre/quattro mini imiiicdiataincntc prccedenti la stesiiin 
delPopera, documinti da iioi scopirti possono prnslicttare che In prima suiiliosizione noii 
sia da  scariare. Neli'kchivio d ~ l l a  Curia di Alghero anno st?iti esaminati i registri di 

'batteaimo riguardanti il Cinquecinto. Nel Llibre de britisn~es. Volrim 1, <111<~1 1546-1573. 
si truvsiiu signati t i e  documinti chc riguardaiio i\iitoiiio do La Frasro: sono le naf.1- 
iioni del battssimo di t v i  suoi figli, Gaviiin Alfotiro (24 fcblxaio 15601, Clnra Lnudu- 
rnia (17 ottobre 1562) e Juan Franccsch Sipion (giugno 1565). Vi si trova nbinotato 
inultre il nome della niuglie: "Señora Jcróniini de Lo Fiasso." @tiesti elemeiiti tem- 
porali purtvno a supliorre cbe MosíEn Antonio (corl viene segnnlito iiei docomenli!, 
rimase nd Alghero quanto meno da1 1559 fin? al 1365, e pare nssni improbabile, ed 
& certo indocumentato, clie iiegli anni successivi promcttesso fedelth e iiozze n iiii'altia 
cancittadina. 

16.  Riecheggin nei versi che raccontano l'avvcntrira, lo stile e la competenza sui 
cnii>battinienti marittimi che doveva poascdcrc il caiitnrc dcll'0de n Lepaiito. Inollre, 
numerosi refercnti storici testimoniano che all'cpnca era asrai frequente clie u n  \,iaggio 
iii mare potesse nvere incontri wsi sgradeuoli. E scmbra che i1 Lo Frnssa nbbia rea- 
lizzato svariati viiggi via mare (golfo di  Leonc) poichC all'inteino del testa si trovano 
divcrsc affermazioiii che la confermano. M. de Cer\,aiitcs, chc il mire beti conoscera, 
fa palesi i tcrribili diragi cui si andava inconti-o, ncllc paginc di  El licenciado Vi- 
driera, in Nocelas eiemplnrcs, 11, Madrid, 1969, pp. 21-22, quando scrive: "Pusiéronle 
tcmar las grandes borrascas y tormentas, especiulmcnte en cl golfo de Leán, que tii- 
vicron dos, quc la una 10s ecliii en  Córcega, y In utrn los \.olvib a Talón, en Francia." 
hllusiuni ai pericoli dcgli attichi corsari si pursuuo trovui-c disscminati luiifo tu t t i  In 
stia UPW~I, medimtc il proccssa issacintivo che fa scivalare il piano rcalc dclla propris 
rsgerieniii (cattura e lxigiania ad Algeri) al piano letteraria. 
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preaiinunciati iiel libro terzo (il suo amico Duriaiio gli aveva rivelato il 
pessimo stato in cui veiiiva a trovarsi I'ordiiie pubblico del "campo" 
per via della prepoteiiza di uii gruppo di 'arrainpicatori sociali' ideiiti- 
ficati come "los porqueros" 17, Frexaiio si vede coinvolto nell'insidia di 
uii terribile tranello che lo sorprende impreparato: accusato ingiustn- 
mente di avere ucciso u11 pastore, vieiie iiiesso iii prigioiie. 

Iiiizia con questo episodio la serie di aiigherie di cui il protagonista 
sari  oggetto: trattenuto iii carcere dalle false acciise dei "porqueros", 
che, mediante la coriuzioiie dei giudici, faiiiio posporre iiidefiiiitameiite 
il giudizio i(due aimi e inezzo), Frexaiio vi,eile preseiitato iiel testo all'iii- 
terno di iin processo di indeboliiiiento progressivo che disegiieri -con 
l'assassinio dell'aniico Duriaiio, il matriinoiiio di Fortuiia coi1 Sarziiio, 
la perdita del patrimonio che In luiiga carcerazioiie cagionn e il dan- 
neggiameiito del proprio onore offuscato dalle caluiiiiie- il niOniehto 
pih negativo del suo percorso. Ma uii iiisolito espediente fuiizioiia 
neli'articolazione del superamento delle difficolti: la costruzione del 
personaggio che segue si l'archetipo del 'pastore' ma che ii~serisce nella 
sua tipologia qualiti che non rientraiio iiel prototipo che rappresenta, 
come la coscienza dei propri privilegi, la coinbattiviti palesata con 
mezzi legali per otteiiere riparazione del torto subito, iiifiiie le gravose 
denuiice delle prevaricazioiii di un gruppo di potere. Ed 6 cosi che fin 
dall'inizio delle avversiti lo ravvisiamo all'iiiterno di uii niovinieiito di 
riscossa che lo condurra a indirizzare le proprie azioiii verso u11 processo 
di miglioraniei~to, espresso nel testo quale tentativo di ripreiidere i benicj 
perduti. 

La modifica attuata iiella caratterizzazione del persoiiaggio, segia 
un'interferenza uel codice pastorale finora assunto (pih o meno puntual- 
mente). Ma ci si accorge che non & stato soltanto il persoiiaggio ad 
avere subito un mutamento, bensi l'iiitera concezione dell'universo spa- 
ziale, te-mporale e tematico che la bucolica presenta nel suo statuto. 

17. 11 testo formnlieza l'opposizioiie dei due rchieramenti: i pastori di bertiiiiic 
"ovejuno, vaquero, cnlxero", chiarnati il piU dclle volte 'óveieios", e i "porqueros" o 
"porqueriios". Sis Frexana che Duriano appartengono al prima rnggruppamciito che, 
nelln sua rnppreseiitazionc, si carattcrizza per la sua assoluta nderenzi al modclla dcl 
'pastore', prototipo di mansuetudine, bontk, onesti e modestia. Lo sdiiei.aiiicnto dci 
"porqueros" si dcfinisce in olilioíizionc a qucllo degli "oveieros" attraverso la loro cn- 
rntterizzazione come aggrcsaivi, malvngi, corruftari e arnbiziosi. Si cerelieri d'iiiterpre- 
tnre iii seguita il significato della dicotomia e il seriso delle deiioniitiiziorii degli opposti 
gruppi. 



Un processo di storicizzazione si A diffuso nell'ambito del racconto 
letterario, e forse rivela nella sua manifestazione I'istanza nascosta del 
iiarratore-autore che, attraverso le vicende della maschera pastorale, 
cerca di evideiiziarsi. Si ti-atta senz'altro di un'ipotesi alquanto azzar- 
data, cid non di meno, essendosi rilevate notevoli corrisponden~e tra 
certe particolariti degli avvenunenti storici del periodo (Sardegna, 1560- 
1570) l8 e le vicende narrate iii pest'anonialo statuto, pare possa essere 
stabilito u11 iiesso referenziale tra i suddetti eventi e le viceiide rac- 
coiitate. 

La proposta di lettura che ne scaturisce si sviluppa suggereiido due 
liiiee interpretative procedenti da uiiunica iilatrice, il cui puiito di diva- 
rio viene rappresentato dall'attineiiza o dalla dissociazione dai moduli 
autobiografici. 

Potrebbe coiigetturarsi che, se la gii  rilevata dichiarazione testuale 
del patto a~itobiografico con niaschera effettiva, A. de Lo Frasso 
traccia la sua opera con una adereiiza trasfigurata nia allnsiva a una 
realta da lui perfettamente conosciuta. Frexano si muove attraverso 
posti noti e familiari all'autore, incoiitra gli amici e i nemici di Lo 
Frasso e viene a trovarsi nelle sue stesse condizioni conflittuali. Possia- 
ino scorgere allora la volonti dell'autore di presentare velataniente, 
forse sotto forma di memoriale, gli eventi che scoiivolsero l'orgaiiizza- 
íioiie ,sociale della Sardegna iiella seconda meta de1 '5001a, e che iii 

18. Forse i riferimenti eatratestuali rispondurio sgli eventi che videro la Sardegiia 
scurivolta dalle efferate lotte tra il potere "iceregio, rapp~esentante dell'egemonia i 

degli iiiteressi siiagnoli suli'inoln e la classe feudataria piii o meno nutoctona che com- 
battcvn, senza esclusiane di colpi, per giungere e / ~  mantenersi nell'aren di potere. Nel 
caiiílitto non dovette esrere di poco peso Ilstituziuno inquisitoriale, il ciii riiulo ambiguo 
nia potente sl~iluncih piii volte i precari equilil>ri. Nell'intei~>retaiiane sutobiografica della 
narrnzioiie, i fatti cui liiib fare riferimento il narralare possono riscontrsre un iiiotetico 
referente storica nel casa di  Sigismoiido Arqiier e i siioi molte~lici collegamenti alfiii- 
terna della atoria sarda e quelln spagnola. Fer una dettagliata informazione su1 per- 
snnaggin e il ruola svolta ncgli avveninietiti, cfr. il veccliio m* ancora valido studio di  
1. Pillito, Memode tratta do1 Hegio Architiio di  Cnglinri rigaoi.dniiti i gooernotori e luogo 
tenenti generoli dell'isold di Sordegna do1 tompo dollo dominnziow wagonese f i w  o1 
1610, Cagliari, 1892, pp. 71-80; D. Scnno, Sigismondo Arquer, "Archivio storiw sar- 
do", XIX, 1935, pp. 2150 ;  per una testimotiianzn dell'cpoca, A. Farragues de  Cas- 
tillejo, Epistolorio, cit., pp. 29-216; gli stiidi generali su1 periodo di 6. C. Sorgia, La 
Srrrdcgno spagnola, Sassari, 1982, pp. 88-89; l'nccurnto studio di  R. Anntra, Lo Snr- 
degnli nierlioeoole e niodenio, in Storia BItoliri, X, direttn da G. Galnsso, Torino, 1988, 
pp. 433-516; l a  figura c il ruolo di  S. Arquer sono stnti studiati nelle opere succitate e 
fra gli studi piu recinti liisogna segnnlare, M. M. Cacco, Sigismondo Arqrier. Dcigli 
sttidi gioaotiili <i!1Yuto dn fe ,  Cagliari, 1987. 

19. L'allusioni al gruppo assalitarc dovrehbe fare riferiinento a que110 cniiegginto 
clii don Selvstore Aymiricli, chc con i suoi alleati (Zapata, Aragnl!, Matics, De Seiin), 
pare abbiano sfcrrato una violenta lotti contra i rippresentonti fedeli ulla Coraiin spugiio- 
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quest'ipotesi, lo viclero sfortuiiato protagonista. 11 nascosto iilenioriaie si 
preseiiterebbe allora quale testimoiiiniiza di uiio scliieraineiito di forze 
contrapposte: le une ("los porqueros"), ostili 21 potere stabilito rappre- 
sentato dall'ainbito viceregio, le altre ("los ovejeros"), che, iii aperto 
coiitrasto a questo tentativo di sopraffazioiie, avrebbero cercato di ri- 
portare all'ordiiiario equilibrio le relaziuiii di potere. 

L'iiiteriio della lotta & lo spazio dove s'iiiserisce il raccoiito della 
viceilda del niemori:~lista, clie si preseiita iiella sua iiicoiidiziuiiat.~ ade- 
sione al secoiido raggi-uppaii?eiito. La fedeltk a questn scelt:~ costituisce 
la causa dei processi di peggioraniei~to iueiizionati, clie occasioiiaroiio 
il decaduiiciito dalla sua precedente condizione favorevole. 111 questo 
caso il celato rapporto potrebbe fuiizioilnre coiiie deiiuiicia di u11 catti- 
vo andaineiito deli'ordiiie prestahilito, iiia aiiche giustificare la richiestn 
di favore (da iiiteildersi iiel seiiso di riabilitaziorie), che il croiiista ini- 
plicitaniente avanza. 

Nel caso che lo statuto autobiografico sia soltaiito appareiite e fuii- 
zioni esclusivanieilte come espediente all'iiiterno della fiiizioiie letteraria, 
la narrazione accrescerebbe allora il suo carattere allegoiico nel raccoii- 
to del nefasto svolgimeilto .iiella gestione del potere iii certe aree di 
governo. Questa tesi presuppoiie aiiche uiia variante: 13 possibiliti che 
i'iiisieme dei fatti refereiiziali denunciati iioii sia stato tradotto iiel flusso 
narrativo rispettando l'ordine del loro svolgiineiito, ina che questo si 
delinei neli'esposizione deli'arnalgania di svariati fntti accaduti iii di- 
verse sitiiazioiii, tempi e spazi. 

la. Nelln loro ambiziosa sculntñ al lintcre, qucstn classc cniirgerite sei~ihrn nbl>in ttsnto 
merzi poco nobili ma sltrettanto offic.~ci quali 1s carrunione dei giiidici, la politica 
matrirnoniale ~pregiiidicata, la violenzi dcllc armi. Noti ral,priseiitniio iiiodalitk e intenti 
incansiiiti iiillo svolgirnento dei processi storici, rna appari e\ , idi~ile  clio iii questo pe- 
riodo fo alqilanlo licsniite la prcrsinnc con la quile si disiiiigarucio. Forse In viriilcnzn, 
forse il coinvalgimento persoiiale portaroiio il Lo Frnrio all'oi,erazioiie clie si stn eer- 
cando di decodificare. L'epitcta di  "porqueros" attribuito al griii>pa dei 'griiiipeur' 
proipetta un ventaglio di posnibili iiiteil>ritazioni diversificate. Vediamale: o) sllusioiie 
ai "marranas", ebrci convertiti che praticnviino segretnmerite la loro rcligiotie ( t r i  gli 
nccusatori di S. Arquer bcn rei sono da lui definiti "ciistinnas nuei*os": il eaiionigo 
Ylantclles, Hulaiin Montellcs, Jaime Bolifill, Miguel Coi~ii~rnt, Hierónimo Cniiiprnt, Sal- 
vador Luiiell [Documetdos Arqirer, pubblicnti d a  D. Scnna iiel saggio rnenzionatn olla 
nota no 17, pp. x u r v i ~ ,  x ~ v ,  ~ i v l ) ;  L) capovalgeiido quest'interpretnzione possismo leggc- 
re I'uppellativo comc indicativo di pcrsonaggi in qualclie inado legnti all'lnquirizinno 
("fimiliarcr") sfruttando il senao dd l a  tradirione clic collegava i "cristiannr vicias" 
con il consumo del maislc alle nltri f i d i  pruibito; c) In terla iiioteri propoiie l'epitcto 
comc esplicitazione di  alcune fiimiglie clie appartenernno n qucsto scliieramcntn c iirc- 
sintaviino 1s raffigurazione di i ~ n  parco nelle nrrni: Sgrocbn, Porcel, Sanna; d! in ulti- 
mo, priva di  correlati ~efereniinli, ln praiiosta clie I'attributo vciiissc elargito pcr le sui 
connotazioni semanticlie snrezzanti. 
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L'operazioiie attuata presupporrebbe il r i i i i anegg i a ine i i t o  iiel r a c c o n -  

to coiisequeriziale dei refereiiti storici piii sigi i if icat ivi  di uii referente 
piu ani~io'", presentaiidoli sotto I'aspetto di uii uiiico caso emblema- 
tico, orgaiiizzato l e t t e r a r i a m e i i t e  iii u i i a  s e q u e n z a  teiiiporale-spa~iale 
coereiite sviluppatiisi nella liiiea logica del sisteiiia causa-cffctto. Forse 
l'autore inteiideva cosi preseiitare iiiia testiiiioiiiaiiza esemplare che, 
raccoglieiido la relnzioiie d e y l i  atti di prepoteiiza piu rappreseiitativi, 
delineasse i due gruppi di potcre che si coiiteiidevaiio la regía dell'isola. 

Ricollegaiidoci a l  teiiia della richiesta di f a v o r e  che il testu iiidubbia- 
i i ie i i te  preseiita "', seiilbra opportuno evideiizi.ire che, se la sccoiida ipo- 
tesi i quella funzioiiaiitc all'iiiteriio del nieccaiiisiiio testuale, la stessa 
uoloiiti di rivelazioiie di cui il testiinoiie si f n  p o r t a v o c e  p u b  fuiigere 
da iiiceiitivo a uiia risposta positiva. A caldeggiare la buoiia disliosi- 
z io i i e  iiei suoi confronti, A. de Lo Frasso t i e n e  b u o i i  c o i i t o  iiel defiiiire 
gli scliieramenti: disegna coi1 geiieroso afflato i pregi del gruppo cui 

rivolto, iiientre gli oliliositori appaioiio segiiati coi1 igioinii~ia e dis- 
prezzo. 

20. L'ilioteri die in qucsto caso ~ r c n d c  nvvio preíclita conle reterenti storici gli 
episodi svoltisi in Sordcgna da1 1540 (affarc della viceregina, affiiri Cariillu) sotto il 
vicere doii Antonio Folcli de Cardona, iionché il gih sigiiiilato ciiau Arquer, cun lo 
iiceiide complementirie delle reggoiize dcll'Aragall, il rualo dci vescovi Viiguer e l'arra- 
gues de Ciistillejo, il collegaiiiento dcll'nflaro Arqucr cnii r~iiilla di Gaspar dc Ceutclles, 
I'operato degli iiiqiiiritori Calvo e Alfoiiso dc Lorc~i. lliallacciandoci alli ii>atisi ionii~i- 
lote sulle attriliuziani dell'epiteto "gorqiicrizn", iicll'acccniiarc nd un i>ossibili allnrga- 
nieiito dello sliiizia del conRitta rsppreseiititn: un iicssa issociativo porta a sigiialare il 
~inrsibile riferirneiito aiiche a uno dci raggrul,gamcnti iii cui si troviiva dirisii la iiu- 
bi:tS catilaiin rulla qoalo (coiiic nvrerno occasione di  api,urari) il Lo F ra s~u  era cusi 
bcii nggiornato: il rifcriminta alludc allo schicraminto dei "nycrio", il cui emblci~ia 
ixcsciitava la figura di  un porto. 1 loro ai,virsari, i "cadrlls", a\.evsiro qunle ralilire. 
scntazionc allcgorics un canc. Pcr una raiiida ma puiituali infuriusiiunc siill'ideolugia e 
ruolo di quisti gruppi prcsiiiti in Catalogna da1 sicolo rlrr iil rvrr, conaolt;ire la w c c  
'nycrro', curata da E. Serra, n i  Eiiciclovidbi, X, pp. G38-639. 

21. S'iiitravide principalmiiitc nills fitta rete di ainagyi r dicbiziriwiurii d i  suttu- 
rnissiani a casati illustri (per lo p i i  cntalani) che costillano l'oi>eru: dalla dedicatoriii 
del tcsto a don Luis de  Carroz y de Ceiitcllis, conde 11i Quirru. e sigiiure delle Linroiiie 
<le Ceiitelles, ull'osseqiiiu di un ~omponimento etcroginro come "La liistoria de don 
Fluriciu y de la lieriiiosa pastora Argenliiia", nel qunle & inseritu il rnccoiito di "Just.is 
reales", alln contcssa di  Aitona, duiiiia Liicrecin da Monaida,  c 1.1 dedicatoria dr3ll'intcio 
decimo lilxo ella navelln sliosa di daii Luis, la figlia del conte di SSstago, doiiiia Frin- 
cisca de  Alngón, per citarme le pib pntenti. L'espedienti, molto iii liso nll'epoca, fuii- 
zionnvu iii due direrioiii: da iin lato gnraiitira nil'opern uii prestigio clie doveva ogc- 
volare il iiinggior lavore del ~iiibl>lico; dnll'nltio, In diinnstrazioiie di  tale dcvoziniie 
dovcva coiifiguiarri qunlc ottioio vin nll'otteniineiito di uiin siiiicure chc iirocurasrc al 
poeta, nci tcmpi in cui la prnlesrione dello scrittnrc noti m c v a  uii viro c lirolirio sta- 
tuto, uu iiupicgn dignitoso c bcn rctribuito. 



42 MARIA A. ROCA AIUSSONS 

Continuando la esposizione degli eveiiti all'interno del tessuto narra- 
tiva, ritroviaino il protagoiiista clie alla fine del quiiito libro viene libe- 
rato da1 carcere senza il processo da liii richiesto, che lo avrebbe sca- 
gionato da ogni colpa e reso il suo oiiore splendente conle prima. Lo 
vedianio, ainareggiato, prendere 1n clecisioiie di andar via dalla sua 

~ ~ 

terra e proiettarsi verso uno spazio che si presenta portatore di iiuove 
possibiliti, di liberazione e di appagaiiiento delle proprie afflizioiii: la 
citti di Barcelloiia. 

11 lettore viene iiifoi.niato del fatto che Frexano coiiosce gii la citti 
per essercisi recato in precedeiizn " .e nverci lasciato un ainico di iiome 
Claridoro. Neli'esordio del sesto libro, Fresano esplicitava le proprie 
iiitenzioiii di aiidare a Corte per chiedere riparazioiie dei danni subiti, 
nia tale voloiiti non verrh tradotta in azioiie nli'iiiteriio del testo':'. 
Barcelloiia sarii, duiique, lo spaziu referenziale trnspareiite degli ulti- 
mi libri. 

11 sesto, che viene cledicato al percorso realizzato do1 protagonista 
per arrivare al porto d'imbarco (Arborea), presenta al suo interno due 
episodi coiitrapposti (di provenieiiza nledievale ina incorporati nelle te- 
niatiche della pastorale) che sono quelli del "Descontento de Amor" e 
della "Sabia Belidea" (incontrata g i i  nel terzo libro nella sua "Corte 
de Amor"). Bisogiia rilevare che iii quest'ultimo episodio compaioiio i 

2 Iii diverse occasioiii (tiia tuttc all'iiiterno del restu libro), il testo segtiala come 
il protagonist.i al~bia visitato la citti in altri occasioni e ne scrbi i in  grato ricordo: 
quanrlo decide di ondnre nd Arborca gcr iiiibnrcarsi vcrso il p u r t ~  catalano e viene a 
saperc che li si trova una nave pronta pcr quelln destinaziune, afferma clie Barcelloiia 
¿. la citl:? "doiide en tiempo passodo Iiabia estado, y dinudo otro amigo silya llamado 
Claridoro, con el cual teiiin grnndissima amistad ..." (DLFA: 176); i~elln niii-razioiie 
dill'incontro di Frexano con I'nmica Claridoro, si raccoiita "como Claridoi' en lienilro 
prissodo muchas vezes se deleytn~:u, linblniido can Frcrtino ..." (DLIiA: 211); poca daiio, 
nella rolozioiie delle praprie sventure indirizrnta a Claridoro, il sarda affcrma: "Gvori 
t i cnq~o  hd me fuy para Cerdeíia, / de donde naturd soy ya vrzino ..." (DLFA: 212): 
"Aciiérdome quc ya en tienlpo possodo / mi árbol en cste prado vivia, 1 libre, gozoso, 
nplnrer descaiirondo, / lo que dczir ahora no padria ..." (DLFA: 214); quaiido, losciiito 
il pasto, si avvia con l'amico vcrao la citth, si racconta die "Freraiio tuvo cuenta eii 

mirar los muros dclla quc lc parecia hallarlos mis Iiermosos de lo que en iiainno possado 
los havio deradn ..." (DLFA: 231). 

23. Qucíta accennata iiiiziativa iiitroduci il tema civico della prevaleiria della 
giustizia pubblica (appello), legata al riconoícimento del putere stabilito, contro giiella 
privi t i  (vcndctti) chc grcnuplionc un movimento regresrivo nell'urdiriameiito sociiile. 11 
tema si presiiitn organilzata in uiin scqucnza chc propone due funiioni: a)  decisioiic di 
Frcxcno di abbaiidonari lo spazia delle offesi (i>arugoiie curi Scii>iuire) ''Y iio seguir al 
crudo y fiero Marts" (DLFA: 213); b) cunfsrma da parte dell'umico dello \,alidit:i di 
giicsta rcclta, e conriglio di affidarai nlla iiiiisrimit aolurit:~: "Dexs lii la \,etigatica al 
soberano, / <i~ic cierto los castig;cri algGn dia 1 a los <lile te daiiaroti a li, Freratio, / 
pues el juez sin culpa te detenia" (DLFA: 124). 



noini siiigolari di due persoiiaggi: il pastore Dtllcineo e la pastora 
Dulcina2". 11 riferimeiito a Cervarites 6 d'obbligo, nia l'accurato articolo 
di Herinaiin I v e n t o s ~ h ' ~  sulla questioiie ci permette di coiitiiiuare il 
discorso seiiza iiltervenire ilella probleiiiatica delle interferenze oiio- 
mas~iche. 

La prima parte del settinio libro fuiige da poiitc tra i due spnzi 
refereiiziali del testo e sviluppa il raccoiito del viaggio iii inare. Fresliio 
racconta clie ad accanirsi coi1 I'iiiibarcazioiie e i suoi passeggeri qiiestn 
volta $ l a  natura, che scateiia un terribile temporale. Uii itiiierario preciso 
vieiie tracciato da1 iiarratoi-e-protagonista che paveiita come pericolo pib 
spaventoso dell'eveiituale iiaufragio, la possibiliti di cadere schiavi degli 
iiifedeli. Dopo quasi iiove gioriii di navigazioiie, si raccoiita dell'arrivo 
al porto della "iiisigne y rica ciudad de Barceloiia, deniostráiidose 11111)~ 

adoriiada coi1 sus altos y suinptuosos templos y palacios, y iiiiiros" 
(DLFA: 210). L'incontro con l'amico Claridoro, il raccoiito delle vessa- 
zioni subite e la consegueiite risoliizioiie di esilio, precedo110 quello clie 
si configura come un iiuovo iiiutameiito di registro iiella stesura del 
romanzo: i'anibiente, le tematichc e le modaliti di svolginieilto si orga- 
iiizzano (ora ancora di pih) iii moduli cterogciii, nella prosecuzione di 
un disegno che privilegia iiiilanzitutto lo scopo laudatorio. 

L'inteiito di ossequio a una cerchia potente che pervade il tessuto 
dell'opera, sia a livello paratestuale che testuale, si avvale di uii espe- 
diente forniale che reiide pih esplicito questo iiiteiidimeiito e la con- 
segueiite attesa di beiiefici. Avviciiiandnci al testo possiaiilo avvertire 
come nei primi sei libri che (con pih o nieno aderenza) si svolgoiio nella 
finzione hucolica, ogoi personaggio, abbia esso uii referente storico o 
no, viene prcseiitato niediaiite la ma~chera '~ ,  il ccui primo eleiiieiito 

24. A. de  Lo Frasro, DLFA, cit., p.  197. 
25. Si allude al saggia Dslciviea, cit., pp. 60-81. 
26. Bisogiia scgnalare che pure il quarto libro presenta iin conipoiiimento all'iiiteriio 

del quale vengono indicate can il proprio nome venti dame di Algliero, celebrate in uii 
Trionfo volto n elogiare la lora bsllezra e il loro ligiioggia. La seelta d'inserire iii qucsto 
spazio un testo di  particolíirith dirsimili nel gimo dell'oiiomasticn, puh rispnndcre a una 
diversificuta funzionaliti all'interno dell'orgniiizrnrione dell'opera. Vcdiamola: o) puu 
opcrare signiiliirido l'adereiiril ai moduli pnrtornli; lo sterso Jnrgc dc Montemayor ncl 
cuarto libro della sita Dinno presenta, nel "Caiito di  Orfco", un vcro c praprio Tiiorifo 
di dame; b) il sito inserimeiito lnib avere l'intento di cvidciiziari e riiidire virosimile 
l'el~isodio memorinlistico che si trova in qucsto modo circoiidxto (nci libri sitlirno c 
ottavo apiinioiio un nuavo Trionfo di dami,  qucrtn volta indirizzato a cin<iuanlti signora 
di Rnrcellonn, e il raccoiito di "Justns rcalcr" con un luiigo elenco di  nersulinggi rcfs- 
renziili rcali) di doti riscoiitribili chc affiniicaiio la sua cridibilitii. A ribadire r~uest'i~iu- 
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costruttivo il iiuovo iioilie attribuitogli. Nella secoiida parte, lo spazio 
prevalenteniente urbano e il nioi~do rappreseiitato quello cortese, cir- 

costniiza che segiia il iiiutaineiito priina iiidicato. Noii bisogiia trala- 
sciare pero che i due protagonisti che sorreggoiio il nuovo inlpiaiito 

(Frexariu e Claridoro) fuiizioiiniio aiiclie all'interiio dei. nioduli pastorali 
e operano una iuediazioiie che carritterizzn alcuiii passaggi di questa 
secoiida parte come percorsi di affabulazioiie divcrsificata, dove le is- 
taiize rispoiidoiio a due iiiodelli (pastorale e cortese), a volte articolati 
iii alteriiaiiza, iii altri casi iii sovrapposizione, iii fiiie iiiediaiite rapporii 
di con~pleineiitarieti. 

11 dato che seiiibra eiiiergere da questo secoiido iiiiliiaiito testu;ile 

l'onomastica refereiiziale niniiifesta ", dove ngiii persniiaggio celeliratu 
riceve I'oinaggio dell'autore iii traspareiiza, seiiza iiecessith di iiiaschera 

inediatrice che lo sosteiiga. Eludeiido la fitizioiie che poteva sclieriiiare 

le personalita celebrate, il tributo si csplica coi] iiiodaliti dirette, evi- 
denziando questo segilo esteriio coine ridondaiite resa di oinaggio ad 
una cerchia di potenti dai quali l'autore spera riceverc, come gi i  si 
acceiinava, grazia e favore. 

11 processo orgnnizzativo che sorregge i'itnpiaiito ideologico della se- 
conda parte dell'opera propone lo sviluppo di uii sistema che prevede, 
come primo passaggio testual'e, la descrizione celebrativa dello spazio 
d'inflnenza, la citti di Barcelloi~a'~, e coine secoiido (mil a volte con- 
teinporaiieo iiiomeiito), quella ílei persoiiaggi autorevoli che in essa si 

tcsi truviama celebrati iicl Trioitfo algliirese diic dani i  di cui i dociimenti ritroi-iiti 
ncll'Archivio di Alghero attestano la riferinzialit:r storicii: soiia doiiiis Aiigcla Icrsa 
(DLFA: 132), iiiadrina di Jaan Franccscli Sipion, c Catnlinn dc Torialba (DLFA: 134), 
niadrina di Gavino Alfonso. Le altrc rignorc lodatc ncl testo aoiia: Ana de Sciia y Ar- 
bosicn; Franciiis dc Cctrilla; Juana dc Scna; Elciia J c s ~ n  y Msrscra; Ayiics, Icronima, 
hinrchcrsa c Sibilla do Sena; Vrniiciiia Guiona y Durann; Aii i in Uurniia y Sarrovira, 
Juana Marniija; Janntn Tarmclla; Margarita e Aua Fuetite; Eulalia e Isabel Mahular y 
Uuraníis; Eularin Amat y dc Fcrrera; Isabcl Fcrrcrn (DLliA: 132-135). Cliiudciido I'c- 
lenco vieni menzionatn Fortuna, nll'intcrno dcll'articolaziriiic dcl Triurifo chc vi prc- 
vcde semilre I'inrerimiiito del nome delln protagonista. Sull'aiialisi dcl compoiiiiiiciito 
'trionfo' e, in modo particolnri, su suclli api~arsi iii DLFA, cfr. R. Tiuffi, A*itouio Frnsso, -. 
cit., 1>1>. 5-8. 

27. Forsi riurst'opzioiic ícgniili~ ulteriormenti la struttura miniorialistica nasco- 
stn, mcdinnte la disparith ncll'ai~i~licarioiic dcll'onniiiartica: ill'iatnnzn celatn cnrrirpnn- 
dcrebbe la dciiominaiione m~sclierntn e n qt~luolln csplicitn I'nttriburiniie dell'niioiiinrtic;~ 
rcfcrinzialc rcalc. 

28. Yuii csscrc cvidenziato cl~c la struttura ciuiiiciitcmeiitc cclobritivs di auestn sc- 
conda parte si propoiii qur i l i  sistema spcculari della prima pirtc dcl tcstn dnve AI- 
glierodardcgiiti, le bcllcani e ricchizra dcll'isala c la Icggiiidria dcllc suc doii~ic prn- 
i>ungriiiu <iiierto si~.iiiu iiiiziule in una prospettivn di  potenzialith favoreeoli clic, una 
i,oltii mnilcato, il testo segnalii con ridunduiiru, iii uii iiuouo spszio. 
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inuovoiio da protagoiiisti. La fedclta che pub essere riscontrsta nell'ela- 
bornzioiie letteraria dei refereiiti storici., sia iiella descrizioiie degli ele- 
nienti arcliitettonici, sia iiella preseiitnzioiie dei persoiiaggi apparsi, segna- 
la ainpie coiioscenze dirette deli'autore, iioiich8 uii'ulteriore possilii- 
lita che il testo preiicla o coiitinui a muoversi riel pid volte acceniiato 
ainbito autobiografico iiiascherato. 

Ripreiidendo l'esame del discoi-so che riel testo veiiiva sviluppan- 
dosi tra i due ritrovati amici, rluesto presenta i'esplicita iiitenzione di 
Frexaiio di rimaiiere a Barcellona, e trova, iiella risposta di Claridoro, 
si uii topico pastorale-cortese -1'ohliligo della richiesta a un3 daina 
(iiiiportniite, iii questo caso iion perclié oggetto cl'el proprio amore nia 
perché detentrice di potere) di perinesso per stabilirsi sotto la sua pro- 
tezione-, n ~ a  aiiche il riscoiitro storico della particolaire orgaiiizzazioiie 
sociale del periodo. Si allude iii cluesto caso al gran peso che le doiine 
della iiobilth catalana acquistnroiio nella societa ci~iqueceiitesca"".l 
testo coiitiiiua a ritlettere questo speciale sisteiiia coii i'iiiseruneiito di 
un luiighissiino trionfo di dame (cinquaiita), volto a magnificarne le 
qualiti. T'i si trovaiio inserite la niaggior parte dell,e iiobildoiine clei 
piii iiiustri casati "', e il fastoso encoiiiio, attuato questa volta attraverso 

29. Cfr. I'a\'vinceiite snggin di E. Duran-M. Cahncr, Lo fi  de Z'E<lat Mitjorio i el 
Rcnoire~?ie~i<, in Histdrid de BO~C@!U~R,  1, Uarcclona, 1975,  pp. 468-469. 

30. Le riobildonne alilinrre ncl Tnoafo soiin: dnnna Mciicii Faxiudn y d e  Cufiega; 
c1onn.i Violante de Cardonn y Centellas; dnnna Guinmar Cnrills y de Moncndn; clonna 
Iv1,ari;ina <le Cerdocia; dontin Hiernniiiia, dniiiis Cataliiin c doiiiin Yrnhcl de Cardniin; 
cloiina Ana <le Cnrdoii;< y de Pinos; dnniin Vinlnnte de  Aril; doiiiin Higolita de Leyva; 
doniia Aiia Ilicart y Sagmrrign; Uniiiia Estepliaiiin Pilou y Espitala; rlonnn Coiitesiiia 
Maiisi iar y de Carslt; d01m3 Tnda de Ceiitollcs; doiiiin Ysobcl, dniiiis Hiliolitn, dniiiia 
Mariann de Seiiiiiienndns; dnnnn Bliiici Palau; doiiiia Angeln Borcb y Liii~iana; dnti~i.~ 
Macinna e doiiiin Mniin Finisterri; dniiiii Dionisa Cumbrc do hlarimnii y Plegniuans; 
dnrinn Leonor e dniiiii Ana Buigucsas; dnniia Maria d c  Aril y Orcnu; donns Ysahel dc 
Cnbrein; danna Marin Ueepcs; doiiiia Ysabcl Agullana y dc hragnll; doiinn Ana Mnn- 
taiianr; doniin Vinlantc dc  Luna; donna Lconor dc  Pcguira; donna Dionyrn Mecn; dontin 
Madnlelin Terre y Guallicz do Corbcra; dniiiia Ann Burguea; Eugcnin Hivorra; dotina AI- 
dntisn hieci; dnnni Aligeln Camas; donna Yssbcl Torrcllas; doiitin Hicrniiiaia de Mas- 
mnn; Madalena dc Claravallr; Lconor Villafianca; Hicronimn dc Clararnutitn; Friiicirca 
Hovira; Ana c Yrabcl Juana Funtcrn; 1Iicroiiim.i Cnldeí; Costaiisa Snrricra; Violante 
Clarnmontc e figlia; Liicrecia Po1 y de  Cogoncs; Ilicroiiiina, Catalina e Ana Sill>inas; 
hlariana dc Fei-rern; Mariana Setanti; IIiernninia C~ialbcz dc CorBera; Angela Planella: 
Ilicronima, Luisa e Violantc Capiln; Ysabrl e Nazarcna Ca~rldori l~.  QIICE~O c altri eleticlii 
di  personnggi- inseriti nel teslu ,ion hsniio nltro scopo clie ~ ~ i e l l o  di foriiire una raccoltn 
vrnogenen che i>e pernietta ~ i i i o  s t i~ l io  di t i ~ o  iiobilisrio s/o ara!dico. Iii qi~csto scnsa 
aiiiiare opiiortiiiio ~amrnentare gli ncci~rati stodi di F. DornBnecli i Rourn, Nabiliiin ge- 
ricrol ccitnld, Barcelona, 1923 ,  e di M. de Riqiier, M<iririnl de Izsr<ililic<r es~ioiiolii, Bar- 
celoiia, 1942 ;  Els niatnlls, les colors i Ics pcnnes sli h~i.<ildicn cnlol<inn, in "llomenntgr 
n J. M. de Casncuberta", 1981, e Hcl ld ico  entolutin das de I'niiq 1 1 5 0  o1 1.550, 1.11, 
Rnrcelona, 1983. 



il persoiiaggio di Claridoro, da occasioii'e al iiostro autore di rendere 
l'oiiiaggio richiesto sia clai i i~oduli  retorici sia dalla contiiigenza storica 
del periodo. 

Dalla celebrazioiie delle doiiiie il testo passa a intessere le lodi della 
citti, presentaiidola quale luogo propizio, attuandone l'identificazione 
con lo spazio bucolico tradizioiiale mediante il ricorso ai pib idealizzati 
schenii pastorali3'. La  relazioiie continua a esplicitarsi servendosi dello 
stesso registro, pero iii alcuiii casi esso si vede arriccliito dall'imniissio- 
n e  di elenieiiti refereiiziali. storici caratterizzaiiti lo spazio descritto (il 
carnevale, il ballo delle "sardaiie"), sempre all'interno delle coordinate 
che disegnaiio il carattere benevolo della iiuova area: 

Otros deleytes ay de que nel prado 
verás coiitiiio g~aiides aparejus; 
el medio del iiivieriio es desseado 
en general por mocos y por viejos, 
para saltar, bailar, bien niascurado, 
comieiido pollos, gallinas y conejos, 
pastores, nimphas van mano a mano 
bailando mil Cerdanus por el llano. 

(DLFA: 225.) 

Allarga la preseiitazione positiva offecta, l'iiiseriiiieiito delle conno- 
tazioni di  cosniopolitisino, armoiiia, prosperiti e tolleranza che, molto 
probabilnieiite, dovettero caratterizznre all'epoca la cit t i  catalanax2: 

Hay tnnil>ién infinitos estrangeros, 
cada cual viviendo ya pi-oveídu, 
alcancando con muy pocos dineros 
rnaiitenimieiito y snpal por vestido. 
En paz \~ivimos con leyes y fueros 
que nos defienden de ciialqiiier riiidn, 
tal que vnii aurnentatido los canados 
pasturando niug lihres desca~isados. 

(DLFA: 226.) 

Osservinino iii seguito l'iiistaurarsi di  uiia speciale inodaliti di  rac- 
conto che ha  piii nttiiieiiza coi1 I'aiidaniento docunientaristico che con 
qnello del roniaiizo: la cadenza clescrittiva assiuita per narrare lo  
spazio urbano di Barcelloiia, realizzata attraverso il rapporto 'fotografi- 

31. A .  de Lo Friisso, DLFA, cit., pp. 225-227. 
32. Per una esaiistiva itiformazione su1 teiiia, innienie n una dettsglista bibliogra- 

fia, cfr. F. Soldei,iln, Hisid~ici de Cotolutiyo, Barcelona, 1963. 



co' di Frexano che iie illustrn dettaglintnineiite gli eleiiienti iirchitetto- 
iiici, filtrati attraverso la propria prospettivn nieiitre fuiigoiio da sce- 
nario al suo itinerario verso la casa di donila Meiicía de Zúiiiga y Re- 
queselis, daina alln qiiale dovrii cliiedere il placet: "... y entrando por 
la puerta del mar, vido questava muy labrado al romano, el cual tenía, 
por la parte de defuern que mira el mar, cluatro figuras grandes de 
gigantes, de muy buena piedra fiiio, dos a cada lado de la puerta, 
hoinb~es y iilujeres, que con sus cabecas sosteiiian el arco del portal, 
encima del cual se mostrnva uii rico escudo de niármol, relevado de 
dentro del qual estavan esculpidas las armas reales de la ciiidnd, que 
son por quarto la cruz y las barras de Aragón, y por eiicinia dela tarja 
se nlostrava .el águila con dos cabeps y sus coronas doradas, con este 
letrero en el escudo, diziendo 

Insigne y Rcnl Barcelona, 
de honra y lealtat Corona." 

(DLFA: 231.) 

La carrellata descrittiva prosepe  ritraendo Fedificio della Doglino, 
poi que110 della "Lonja" (Borsa); in seguito il racconto dell'itinerario 
ci propone la rappresentazione di uii'anipia stradii fiancheggiata da 
sigiiorili palazzi, coiitinuaiido con la strada degli artigiaiii forgiatori di 
iirmahire, e fiiialmeiite si dispiega davanti al palazzo di don Luis de 
Zúñiga y Requeselis, conlmendatore di Castiglia e goveriiatore dello 
Stato di Milano, padre della nobildoniia cui Frexniio deve indirizzare 
la proprin supplica, "doiide ella coi1 su madre [donna Jcróiiiina Re- 
quesens] v iv ía~~,  eii el cual muy principales edificios aiitigos y moder- 
iios, labrados al roniaiio, se inostravan, y entrando por la puerta de la 
calle mayor dio en un ancho patio que ala niano drecha tenia un 
suinptuoso y nioderno teniplo ..." (DLFA: 232). 

11 raccoilto procede cou la miiluziosa descrizione del tempio (la 
pala dell'altare, il ciinborio, le vetrate, le baildiere, le statue, le armi 
del casato ZiiIiign Requesens, i lemnii della fainiglia) e la ~egna~azione 
di u11 secondo cortile dove vi si trovavano iiumerose carrozze. La pre- 
sentazioiie dell'inipoiienza e niaestositii dell'edificio :'%serve al narratore 

33. Appare conveniente rilsrare che il palaero Heq~ieseiis era stnto nel medioevo, 
palazza renle. Veniva cliiamato Pelnu Menor, Castcll Nou e Palau de la Reina, poicli6 
fu edificito d d  re Pietra 111 per la regina Eleonora di Sicilia. Fu sinpliata fino al quin- 
dicesima secolo, epoca iiella quale il re Giaranni 11 lo ccdctte i i  Hequesens, in premio 
alli loro fedelta.. 



per iiitrodurre, traiiiite il iiieccanismo associativo, la graiidezza della 
fnniiglia. 

Teciiicameiite defiiiito coiiie documentario, l'analisi dei ref'ereiiti ur- 
bniiistici, dei personaggi e degli eventi descritti in questa parte del 
testo coiifcrn~aiio Padeguatezza della denoniinazione che perniette di 
assaporare iiella sua lettura la riproduzioiie fedele dello spacceto di 
una citth, di uiia cerchia e di una coiicezioiie di vita :l.'. 

11 testo ripreiide l'nnclatura narrativa per raccoiitare coine nel pa- 
lazzo si troviiio iiiinierosi personaggi apparteiieiiti ni ceto degli ospiti. 
11 pretesto di quest;i riunioiie si testualizza nei preparativi delle nozze 
di doiiiin Ivíeiicía. i\'uovaiiiente bisogna segiialare conie il rcfereiite sto- 
rico sia preciso, poiclié J.  M. March, iiel suo saggio La batnllo <le Le- 
pn~ito 11 rloia Luis cle Requesens (Madrid, 1944), afferina che iiel 1571 
"estaba a la saz611 ocupado Requesens eii el casaniieiito de sil hija 
doña bleiicia con do11 Pedro Fajardo ..." (p. 18). Quello che i ieiDLFA 
no11 vieiie rivelato & che il inatriiiioiiio fu di coiiveiiieiiza familiare: la 
sposa aveva quattordici aniii e don Pedro piu di qLiaraiita ". 

11 raccoiito del circospetto percorso dei due ~iersonaggi all'iiiteriio 
dell'articolato palazzo si sofferina s~ill'esposizioiie di uiio spazio clie, se 
le iiotizie storiclie non clocuiiientassero la sna esisteiiza, beii senibre- 
rebbe la testualizzazioiie di un modulo spnziale bucolico: ci si riferisce 
al giardino che si vciiiva a trovnre sotto una dellc torri del Pala~i, 
chiamato "L'Hort de la Reina", uno dei priini giardiiii botaiiici (iioii- 
chS zoologico) del teiiipo clovc potevaiio aiiiniirarsi le pih belle piniite 
arrivate da1 ii~ondo islninico. 111 questo suggestivo sfoiido il testo iiiizia 
a presentare i persoiiaggi, il cui orcliiie di appnrizioiie seinbra essere 
collegato all'iii~poi.t;inza del rango e al loro rapporto coi1 la fainiglia 
Zíiñiga-Requesens. Le iiol~ildoiiiie che vi appaioiio soiio: iii priiiio luo- 
go, le sigiiore nel palazzo, doiiiia JerOniinn e doniia Mencía, accoiii- 
pagnate dalla duchcssa di Cardona (doniia Violniite d'e Cnrdoiin y dc 

34. Per qunnto riguardn i rclcrciiti urbnnictici, consiiltaro il pniticolarc~giato stiidin 
di J. M .  Morcli, Ln Reo1 Cn~ii l ln  del Pol<iti en 10 citndnrl da Bnrcelviin, Bnrcclntia. 1955; 
r\. Cirici, Rnrcalonn pnai n pnm, Harcelniia. 1971, pg. 272-279; A. Durmi i Sanlxrc, 
Dnreclor,n i la s a n  Iiistdriri, 11, Barcelotia, 1913. Por cib clio coiiccrnc cvcnti c perso- 
nnggi, cfr. J .  M .  March, El  Comendn'lur Al<iiior de Costilla, dovi Liiis de  Reqlieseizs, en 
c l  ~ol:ol>ier.rio de Aiildn, 1571-1573, Madrid, 1943; F. Sol<lci.ila, Histuri<i, cit., ilp. 884-979: 
A. Duran i Saiipcrc, B<ircelono, cit . ,  p.  191; AA. VV., Histarin rle B<irccloitu, 1, Biirce. 
lona, 1975; Cortes intimes rl'zinu danin c<itrrlnii<i del segle XVI.  Estef<ii,iii <Ir Reqiie~uns, 
cdirioni di  Mriitc Gtiisado, Barcelona, 1986. 

35. J .  M. hfarch, El Cori,c~i<l<rilor Mriuor, cit., 13. 89, nota 2. 
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Centellas) e da altre daine iioii identificate. Verri poi inenzioiiata donna 
Anna de Cardona y de Pinós, che in seguito sara sollecitata a dilettare 
la coinpngiiia coi1 il suo canto in lingun catalana. 1 cavalieri vengono 
presentati nello stesso spazio ina separati da1 gruppo feinminile, come 
d'uso ali'epoca. Qui appaiono nominati il duca di Sonia (don Luis de 
Cardona y Córdoba), don Pedro Fajardo e il conte di Quirra (don 
Luiz de Carroz y de Ceiitelles, destinatario dell'opera e menzionato 
per la prima volta iiel tessuto nnrrntivo). 

L'esposizione prosegue attingendo ad alcuni n~oduli del sistema re- 
torico cortese: scenario d'iiiterni, giuppi di personaggi prevalentemente 
statici, distaccati, appnrteiienti a una diinensione diversa, ai quali il 
protagonista deve rivolgersi ricoiioscendo il loro status con un atto di 
sottoiiiissione per poi riceverne le grazie, poiché essi solio magnaniini. 
Con questa modalita si esplica la sequenza che presenta l'immissione 
di Frexaiio in un ruolo bivaleute: da una parte, egli riacquista i segni 
pnstorali della propria tipologia, con la simbolica offerta da parte della 
clama (donna Meucia), degli emblematici oggetti che lo'caratterizzano: 
la bisaccia e il bacolo"; dall'altra, acquisisce i tratti propri di una 
nuova figura, quella del giullare. Lo statuto misto (pastorale-cortese) in 
cui il protagonista viene a trovarsi si evidenzia nell'assuiizione di una 
maschepa al secondo grado: cavaliere che assume la masch'era d'el pa- 
store per raccontare le  proprie sventure sociali e che deve ulteriormente 
calarsi nella rappresentazione pastorale, iotesa questa voita come gioco 
cortese, nel teiitativo di rieiitrare in possesso delle proprie connotazioni 
antecedenti alle avversita. 

In quecta nuova niodaliti di finzione, il personaggio sviluppa un 
ruolo attivo esplicitato nella funzione ricreativa che deve svolgere nei 
numerosi momenti di ozio dei personaggi protettori (in particolar 
modo, le dame) Articolato in qnesta prospettiva, il testo pub spiegare 

36.  A. d e  Lo Frasisso, DLFA, cit., p .  241. Forre possiXile intrsvedere ncllo rval- 
gimento dell'azione una somrnernn sirnbologia che traduce, se lo statuto autobingrafim 
nffiora in qricíta parte dell'oiiera, un consenso alla damanda di npgoggio per una iiabi- 
litazione o addiritt~ira la riabilitazione stessi dcll'autore. 

37. 11 nuovn ruolo di Frexano viene testunlizrato presentando il perronaggia nell'ela- 
i>ararione di companimcnti poetici scatiiriti piit che dall'ispirazioiie retitimentale da quclla 
iiitellettilale poichC sargono dalla ricliiesta esnressa iiella narrazione da parte della claíse 
egemone: attraverso quertn espediente il personaggio compoiie ad esempio, Recibo y 
drtidn y resto de amor (DLFA: 239.240). e una ottava rima chiosata da atto quartine 
iii lingua sarda (DLFA: 240-241). Bisogna segnalari anche che dall'nccerione segnslatn 
procedono i componimenti escguiti senra richiesta rns con I'intenta di ossequiere In des- 
tinataria cui si fa dono. Ri~pondono a questa articolsrione i1 componimeiito delle "His- 
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in matiiera quasi autoniatica lo slittarnento delPopera verso lo scopo 
celebrativo che verrh esplicato nei cornpoilimetiti tesi a rendere osse- 
quio ed encomio a quei personaggi clie l'istatiza narrativa intende gra- 
tificare. In quest'ottica la scelta di introdurre come figure aiutanti, i 
membri della famiglia Zúíliga-Requesens, e di fare svolgere gran parte 
del settimo libro ali'interno della loro magnifica din~ora, sembro dare 
una duplice indicazione: da uiia parte, la volonti dell'autore di iiigra- 
ziarsi i favori della famiglia e dei loro amici; ina dall'altra, vi 6 forse 
l'intendimento di evideiiziare, attraverso i numerosi refereiiti storici es- 
plicitati con accurata precisione, non solo la riafferniazione di uiia vo- 
lotiti di verosomiglianza che pervade il t,esto, ma anche di segnalare 
uno spazio iiel quale I'autore avrebbe avuto modo di muoversi e forse 
anche di farsi accettare usufruendo di qualche prebenda 3S. 

Al quadro ref'erenziale ititessuto iiella raffigurazione della pih volte 
menzionata famiglia si assommano due ulteriori particolari: la co- 
struzione testuale dell'asceiiza di don Luis, che nel periodo (1571-1573) 
si trovava a Milano iti qualiti di governatore, e il riferimeiito della sua 
partecipazioiie alla battaglia di Lepaiito ",all'iiiter~io di una relazioiie 
iiineggiante all'importanza di quella vittoria. 

La parte finale del settimo libro presenta l'inserimetito del prota- 
gonista nel iiuovo spazio conquistato, che si deliiiea quale funzioiie ter- 
minale della niacxoseqiieiiza che intesse l'aziotie dell'opera, e che si 
esplica in: situazione di equilibrio - iniiiacce indirette atinunciate - 
sciagiira subita - perdita del proprio status - tentativo di riacquistnr- 
10 - conquista di un nuovo status favoi-evole. Cioiioiiostatite, quando 
il testo ci presenta in seguito il protagonista imnierso iiuovanieiite in 
uno scenario bucolico archetipico, "el verde y florido prado barcelo- 

tnria dc  don Floricio y de la hcrmosa pastora Argenlinp", dedieata a donnn Lucrecin de 
Moncada, e intero decimo libro offcrto a doma Frnncincn de  Centeller, no\,ella sposa 
del destinatario dell'intero rornnnzo. 

38. Ricerehe conclotte a evidonriirc i posril>ili legnmi di nppoggin allc ipotctiche 
richiertc di riabilitaziooe appure ad iin cventriale mecenatismo delln ceichia ZúGiga- 
Hequcscns verso A. di La Frasrn, non hanno travnto riscontra documentaria. A querta 
proposito aono stati esaminati: n )  I "Docunients Iiiitiirics per clnssi6cir dcl conte di 
Vilanova", che s i  trovano prcrao I 'hxiu histbric de la ciutnt de Barcelona. Ringrtizio il 
dottare Marti de R i~ue r ,  che elihe la gentilerza d'iridicnrmi questa possihile fontc c mi 
incornggil a redigere il presente articola. b! Le cartelle 32 (12), 36 (2), 38 (12-15). 
45 127) e 65 (31-32), clie si conservano presso I'Arxiu del Palnu, clie ha ln rua scdo 
nel Centre Boria di Sant Cugat do1 Valles, il cui direttore, P. Antani Borrh, ringwzio 
per la sun ospitaliti e cartesia. 

39. Per il ruoln erplicoto da dan Luis de Zúñiga nello sralgirnenta della battiglii 
di Lepanto, cfr. J. M. March, Lo butalla, cit. 
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nino" (DLFA: 2421, il suo suolo pastorale avri un risveglio nclla ma- 
nifestazione di tristezze, di nialiiicoiiie, di desiderio della solitudine. 

All'assuiizioiie di questo stnto d'aiiimo il persoi~aggio reagiri con il 
raccoiito di mi 'caso d'aniore peculiare alla retorica pastoral'e: la forza 
dell'amore che trascende le condizioni sociali degli innamora.ti. Ma, 
coni'e stato indicato precedeiitemeiite, lo scopo del componiiiiento sari 
non tanto lo sfogo dello stato d'animo del protagonista, o la prova di 
dedizioiie amorosa offerta all'amata, quaiito l'occasioiie di rendere omag- 
gio a una persona reale, clie liartecipa nella finzioiie letteraria attraverso 
il ruolo di destinatario, nia che pub agire fuori di essa. 

Il 'caso d'aniore' che si svolge nell'ottavo libro si articola seguendo 
la tradiziouale struttura narrativa del racconto: Frevano riferisce la 
storia di don Floricio e della pastora Argeiitina attingeiido a inoduli 
che configurano diversi statuti 1rtterai.i (teini e schemi cavallereschi, 
pastorali, epistolari, cortesi), e immette il protagoiiista della storia nel 
rnolo di narratore mediante l'iiiserimeiito del tenia della separazione 
rnoiiieiitaiiea dei dile persoilaggi. Ne consegue la promessa di don 
Floricio di raccontare iil una lettera gli avveiiimenti clie decidono la 
sua par.tenza e ai q~iali  parteciperi in qualiti di spettatore: lo svolgi- 
mento di 'Justas reales' che avrh luogo nella citth di Barccllona. 

11 raccoiito biizia all'iiiterno d'el modulo epistolare annunciato, che 
beii presto sari abbandonato per passare al registro documentaristico 
dei fatti raccoiitati gii  adoperato iii precedenza. Lo svolgimento dell'epi- 
sodio che ci acciiigiamo a esaminare si configura come la prolissa esal- 
tazione della citti catalana e dei suoi pih emineiiti rappresentaiiti, pro- 
tagonisti entranibi dell'espressione festosa che in modo pid appari- 
scente iie effonde la loro magnificenza e grand,ezza: la festa dei cavalieri, 
le "rustas". 

Documenti e studi realizzati su1 Ciiiqueceiito catalano'" eviden- 
ziano la rilevaiite iniportanza segnica che la celebrazione di gi0sti.e 
cavalleresche acquisi iiel periodo. Questi tornei seg~ialavano le abiliti 
ma anche l'opulenza dei partecipanti mediante l'appariscente esibizione 
di ricchezza e la raffinata eleganza dello sfarzoso corteo che i prota- 
gonisti presentavano. 

40. Per il raffronto e approfondiinenta di questo tema, vedere: Dietmi del nnlich 
Coricell borceloni, V (1562-1587), Barcelona, 1986; Llibre de les Solemnitnts da Bor- 
celo~io, 11, ii cura di A. Duran i Sanpere e J. Sanabre, Barcelona, 1947; A. Dur'ui i 
Sanpere, Rnrcelaii<i i lo seuo historia, 11, Barcelona, 1973. 



Nel discorso descrittivo di DLFA, lo sviluppo della festa viene tra- 
scritto iii ogni suo dettaglio rimandandoci nuovaineiite nlla qiiestione 
dell'inscrin~ento del narratore iiel codice docume~ltaristico, e, allo stesso 
teinpo, viene sollevato il problema del duplice riscoiitro refereiiziale 
dell'episodio: puntuale o tipificato? Quale che sia la risposta a quest'ul- 
tinio quesito, potrebbe afferinarsi che, se non rimanessero docunieiiti 
nttestanti la celebrazioile dei torilei a Barcellona, il braiio dell'ottavo 
libro di questo ronlanzo potrebbe fungere da attestazioiie modellica, 
tanto preciso E il suo svolgiinento. 

11 quadro ppeseiitato scandisce ogni fase del rituale clie inizia con 
la segiialazione dell'organizzatore ("maiite~iedor") del tor-neo, do11 Luis 
de  Carroz, passando a prospettare le coordinate spazio-temporali ", per 
coutiniiare can il raccoiito delle modalita dei premi "?, il nome dei 
componenti le tre giurie , I J ,  In descrizione del corteo con i suoi carri 
allegorici 44. Seiiza uii attimo di sosta, prosegue il racconto della parata 
con l'elenco .e descrizioiie dei cavalieri partecipaiiti4" dei quali si evi- 

41. ''Las tres días de las ficstar de  pnsqua de flores venidira, en la placa dcl 
borno de  la ciudad de Bsrcelnna" (DLFA: 259). 

42. "... para que [los caballeros] puedan concurrir en ganar dclos ricos precios que 
el mantenedor ha puesto, gie son trcs prisa,  uno de mAs gsllin, el otro del encuentro, 
y el otro de invencihn y letra ..." (DLFA: 25'3). 

43. "Los iuezes de  las justas, quc eran los excelentes senares el prior don Hernando 
de Tolodo, visarey, y don Luis de  Cardona y Cbrdova, dique de Soma, y don Pedro 
de  Cardona, gorernador" (DLFA: 260). "En la liarte yzqrtierda ertavan en una  ventnnn 
quittro damas que tenían cargo de  juzgar la mejor invención y emprcsa, que eran lar 
illustrirsimas rcnoras doña Jerótiima de CÚiícga y Requesens, y doni Leonor de Roca- 
Iierti y de Uonadós, vizcondesn de Peralada; dona Petronils de P inh ,  virconde~n do 
Cnnete; dona Violante de Cardona y de Centcllaa. Y en otra estavin las illuatrissinias 
seiioras dona Hencia Fanarda y Requesens, dona Guiomar Corelln y de Moiicodn, dona 
Mnriniia de  Cardona, y doiia Violante de Aiil, que juzgavan de mLs gnlhn" (DLFA: 260). 

44. Un trianfo di aiiiore, una montagiia, un carro con In morte e le parclic. 
45. Don Luiz de Cnrroz (ave feiiix); viscoiito di  Canete y de Illa (ippogrifo); don 

Enrique dc Cardona (rciiitille); doii Francisco de Moncsda, conte di  Aytonn, con il 
genero e i suoi due figli (bacchi da seta); don Geronimo Carella (oiide e cuori); doii 
Cnstan de Mancada (csrdi); don Ugo de Xloncada (candele can fnrfnlle); don Francisco 
de  Rocibcrti, vircante di  Porclada (scacchi con rnedaglic); don Antonio de Pau y Ra- 
cabeiti (ccrchio d'oro con doma, sule e luna); don Bcrcnguer de Castro y de  Ccrucllon, 
liaroxie di La Laguiin (oiidc c corna di cervo); don Ueinait de  Boxndas (nnelli e ccppi); 
Francisco de Sivaller (stello); don Jaime de  Cardona (mezze torce .ardenti); don Jonn 
de Cardona y de  Rocalierti (pini con pigne); don Luis de Cardona (tartsrughc); don 
Alonsa Aril y Orcnii (pellicaiii beccaiidasi il petto); don Pedro A ~ i l  y de  Cardona (afere), 
doti Juan de  Aril Pnlnu (ruoti rotte); doti Luis Hicart Darle e il suo genero don Luis 
de Sagarriga (giiarnirioiii di velluto); don Luis de  Saganiga (scacchi con corone); don 
Cuillem de  Sinisterra (fiamme e ciiori); don Garau de Caralt (fiocchi); don Pcdra dc 
Caralt (reti coi, pesci rossi); Msrco Antonio Mansvar (fiori); don Fadrique de Cabrera 
(fianirne); don Guillem de San Clinieiit (compassi); Pera Antoti de Roca Crespa y Desplq 
(rose rasse); don Onafre Alantorn, signore di Sero (frecce); don Garau Alantorn (quadti 
con mani e bilancie); Juan Ferrer do Claravnlls (cerclii con finmine c salamandra); don 



denzia la richezza degli indumenti, la grazia nel portamento e la sini- 
bologia delle figure allegoriche e lemmi scelti ad oriiare i propri pa- 
ranienti. 

Nella relazione, musica, giochi di artificio, gioielli e arini faiino 
splendere il carosello dei cavalieri mostraiidoiie il loro potere. Lo svol- 
giinento della giostra segiiala don Luis de Carroz come vincitore dei 
due prerni assegnati dalle giurie femminili ai coiicorreilti: "el más ga- 
lán" e quello di "empresa y letra", volti a ricoiioscere il paladiiio pih 
affasciiiante e creativo. 11 testo diineiitica di segnalare il viiicitore come 
"mejor justador d'el encuentro". Non maiica pero di risaltarc i'arditezza 
del Carroz sottolineaiidone (in questo sisteiiia elogiativo) la precoce 
inaiiifestazioiie dei pregi attraverso l 'e~lilicit~ioiie della sua giovaiie 
et i :  "que aún no tiene veinte años" (DLFA: 273). 

La doppia scatola del racconto fiiiisce coi1 la coiiclusione della lette- 
ra di don Floricio quale epilogo della storin che Frexano ha iiiveiitato. 

Questo ribadisce come il disegno del testo sia stato ispirato da1 
desiderio di offrire uno svago alla dama cui lo ha dedicato e come 
questa lo abbia accettato di buon grado. Uiia voce narrante, non iden- 
tificata se non con l'autore stesso fuori della figura del pastnre, teimina 
il raccoiito asserendo significativameiite "de manera que Frexaiio de 
cada día procurava principales favores y amistades con su poca abili- 
dad, passando el tiempo lo mejor que podía" (DLFA: 273). 

11 nono libro si svolge nello sceiiario arefereiizfale della piu tipi- 
cizzata rappreseiitazioiie bucolica e i suui temi rispoiidoiio al13,atrnosfera 
iii cui vengono svolti: casi e dibattinieiiti di aniore. Si coiifigura coine 
il libro pih teorico, rimpinzato di informazioni letteraric che lo rendoiio 

Juan de  Guimera (lupi con agnelli in bocca); Francisco de  Vilallongn, signore di Estavas 
(quadri con mani e croci); don Francisco Bosch de Villassar (uccelli); Luys de  Solguedn 
(morti); Francisco Gitalbes de Cohera  (occhi); dan Gelceran de  Setinunat (serpenti con 
ciiori); Hieronimo Galceran de Sorribes (mattoni); don Francisco de Pinos (cuori con 
viro di  dannn); M i y e l  Ainbau Corbern de Liiias (raini d'ulivo); Fernando Oliver (anatre, 
~iccelli); don Juan Terre (fiori); don Fadrique Terre (rnontngiie); Enrique Agullaiia (me- 
daglio con Ciigido); Francisco Agiillann (I>racciali can siiecclii); Francisca Beiiet Cadini 
(rami di melo con mele); Bernat Codina (cameleonti); Jayme de Agiiilar y de Peralto 
(fiori); Honofre Aygen~ola (cateiie); don Juan de losa (iiiattoiii); dan Plegainins de Mari- 
mon (aliimuli e basilisco); doii Frniicisco de Mnrimoii (rnse); don Girau dc  Slnriinon 
(fiari e ciiori); Ieraiiimo Setanti (linrnmu); dan Migiicl Palait (Fiori); Ca1cer.m do Abcl 
(onda); Cnldes de  Snhndell (fihbia); dan Antonio de Cnrdoni (unicorni); don Luis dc  
Ceiitellas (oironi reili); don Ugo Palou y de  Cacdnna (mnni con rami di  palma); don 
Pedro dc Paguen (ririii di more); dan Hnrnoii Torroclla (fiori); Gasliar IIivarra (aiiimali). 
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alquanto pedante iiella voloiitA dell'esercitazioiie di una pastorale colta. 
Si cita Boscán, si propo~igoiio e glossaiio versi di Ausias March e di 
Petrarca presentati nelle loro lingue, si allude a Baldassarre Castiglione, 
Pero Mexh e Jerónimo de Rebolledo 

L'unico eleineiito referenziale episodico che viene preseiitato a coii- 
duzioiie di questo libro E lo sposalizio di don Luis de Carroz y de 
Centelles, coiite di Quirra, coi1 donna Fraiicisca de ~ lagói i ;  figlia del 
coiite di Sástago. L'avvei~inieilto offre l'occasione al protagonista di es- 
plicitare la propria fedelti e quella della sua faniiglia al Cnsato dei 
Centelles di Catalogiia e Valeiiza, e di preiidere lo spuiito, con l'arrivo 
a Barcelloila della novella sposa, per redigere il decimo libro alla ma- 
niera di u11 Giardi~io cl'amore che le offriri come suo dono di iiozze. 

Quest'ultiino libro si presenta con inodaliti costruttive che pih asso- 
inigliano alla iniscellaiiea poetica che allo statuto della pastorale. In- 
fatti, tranne i ilorni dei protagoiiisti e alcuiii tenii svolti, il libro appare 
slegato da1 precedente Corpus del testo ed interessante iiotare coiiie 
Frexaiio, dall'iiiterno, iii qualclie modo iie spieghi le cause: raccoiita 
che nel venire a sapere dello sposalizio di don Luis, aiiche se l'opera 
a lui dedicata, DLFA (testo che parla del testo) si trovavn oriiiai iii 
stanipa, decise di aggiuilgere uii decimo libro dedicato alla sposa-lí 
(forse la fretta sarh statn la causa dello zibaldoiie). 

Comunque siano andate le cose, iii quest'ultinia parte trovianio un 
ulteriore riferimeiito alla Catalogna, nella esplicitazioiie di uii nuovo 
trionfo in oiiore di dodici dame catalane 4s. 

La conclusione dell'opera prospetta una rete di riferiiiieiiti ch'e sein- 
brano affermare uii inserimento deli'autore all'interiio della cerchia dei 
poteiiti e che si evideilzia sin nell'ambito testuale che finora abbianio 
esamiiiato, sia in que110 paratestuale, segiialato in quest'ultimo dalla 
pubblicazioiie dell'opera presso la tipografia pih prestigiosa di Barcello- 
iia, quella di Pedro Malom";all'autorizzazioiie della stessa Ermata 

46. A.  de Lo Frssso, DLFA, cit., pl>. 297,  298,  3 0 4  (Boscán); 298, 304 Ihusias 
March); 299-300 (Petrarca); 300 (Castiglione); 3 0 3  (Pwo Menia e Jeróiiimo dc Rc- 
bolledo). 

47. A. d e  Lo Fiasso, DLFA, cit., p. 313.  
48. Doña Leonor Rosch, duiin Ana de Larclud, Cntaliiio dc Ivorra, A r c h i n ~ c l s  

Villslangn, Rnlneln c Ysnbel Argenpola, <loñu Marina de Paguera, Mariaiin Gibcrta, Ma- 
rima Rogera, Ysnbel Juriin Monrodunn, Aira Sacoata e Ritfaelu Llurio (DLFA: 318-320). 

49. Natizie riguurdniiti miesto editore possono tro\,arsi in M. Goiirálcz y Sugrsíies, 
Cotitiibució 10 histdria dols miticlas greiiiis dels Arls v Oficis de 10 ciiitiit de D<iicc- 
lona, 11, Llibrotcrs-Estimpers, Buceloiiii, 1918, pi,. 251-252 e 263; L1. C. Viada i 
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dall'illustre teologo Juan Luis, Vileta Go, e dalla dedica di uii sonetto 
all'autore da parte di don Francisco Calfa noto professore universi- 
tario iioiiché storico e poeta. 

11 testo finisce, lila uno tra i rnolti interroganti suscitati continua a 
sollecitare la nostra attenzioiie: perché Antonio de Lo Frasso sceglie 
il niodello bucolico ,e assume la niaschera del pastore per raccontare 
e/o raccontarsi.? Si potrebbe cercase di costruire una risposta forma- 
lizzata a partire da basi piu estese tencndo coiito che il risultato sareb- 
be soltanto uii'ipotesi, ma alcuiii indizi ravvisati durante la ricerca ci 
invoglinno a forinalizzare il tentativo cbe prevede due iiidicazioni di 
ampio spettro: 

a) Le premesse che nel Cinqueceiito portarolio a privilegiare la 
scelta della costellazione bucolica pare possoiio trovare riscontro iii una 
serie di circostaiize ed eventi che resero fruibile, rispoiideiite e funzio- 
nale una sua riproposta in chiave moderna. Per effetto del pensiero 
erasmiano j2, e con i propri scheini gia logorati a usura, i romanzi di 
cavalleria erano poco amati dagli umanisti che chiedevano alla pro- 
posta letteraria di finzione, verosomiglinn.za, veriti psicologica, sotti- 
gliezza nell'elahorazione, contenuto filosofico, rispetto della mornle. 
1 vari sistemi di scrittura (cavalleresco, bizantino, sentimcntale ed epi- 
stolare) 11on trovavano all'iiiterno dei propri stilenii la risposta alle ri- 
chieste formulate. Sara per questo motivo che si ricorrera alla figura 
del pastore e all'insieiiie che le sue epifamie espriiiioiio: pih rispoiideiite 
alla probleiiiatica stabilitasi, essa colmera le nuove richieste di artico- 
lazione dell'opera. 

h) Nello spiegare come ogni opera letteraria segiii la sua apparte- 

Lliicli, L'ertampo hnrecloninn d g n  Poro i d'En Poli iMnln, "Biitlletí de la Ribliuteco de 
Cataliiiiya", V ,  1918-1919, pp. 5-31, e L'estrinqin hnrcoloninn d 'E~t  P E I ~  i d'Eli Poli 
Malo dnoont do lo rectorio del Pi: una coniectura ccrodntica, "Rutlletí de In Biblioteca 
de Cntaliinya", VI, 1920.1922, pp. 225-237; F. Viiidel, Esctidnr 1~ mnrcnr de impre- 
sores y libreros en Espn~ía dururite los siglos XV o XIX (1485-1850), Barcelona, 1942, 
p. 212.  

50. Cfr. J. M. Midurell y Marirnon, Ltiis Iilriti Vilotu, "Aanlectn Sacra Tarraco- 
noiisii", XXXVIII, 1965, pp. 19-38. 

51 .  Cfr. voce 'Calca, Franccsc', in Enciclopddiri, IV, cit., p. 124. 
52 .  Pir  un'arn~iia inforitiazioiic su1 tciua, consultare il foiidameiitnle saggio di 

A l .  Uitaillon, Erasrno y Espaiio, hlCxico-\fadrid.Hueiios Aires, 1983; il particolare ns- 
i>ctto dellc ~clnziani trn craninismo o bucolici stnto puntuiliiieiite esomiiiato da F. Ló- 
pez Eítrada, Evusnio r~ lus libros d e  vostures, iii El erusniisnw en  Esp<PKri. Por20ncias del 
coloquio cslabrorlo en I<L biblioteca da Msndiidez Pel<ryo, Santander, 1985, pli. 457-478. 
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nema a un genere, H. R. Jauss 53 formula il coiicetto di orizzonte cli 
att<?sa conie l'insieme di regole giA esistenti che servoiio a orientare la 
comprensione del lettore e gli permettono l'apprezzainento delln iiuova 
opera. Lo studio poi delle relazioni tra letteratura e societi sari tanto 
pih fondato quanto pih ricostruiri quell'orizzoiite di nttesa d,ei geiieri 
chc costituisce in primo luogo l'iiitenzioiie delle opere e la coiiipreii- 
sioiie dei lettori, portaiidoci a riaffermare uiia situazione storica iiellii 
sua compiuta nttualiti. 111 tutto questo coniplesso sistema di rticoln- 
zioiii e di riniaiidi, non di nieiio non possiamo tralasciare di scorgere 
un niovimeiito preniiiienteniente funzionale nel processo di scelta tasso- 
nomica, cioi, l'oculata aspirazioiie di sfruttare uiia correiite di successo 
ch'e pernietta all'opera di viaggiare agevolnieiite sulla scia priiiieggiaiite. 




