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Fra Tre e Cinquecento nei diversi centri letterari d’Italia un’ampia 
tradizione manoscritta e a stampa attribuisce a Petrarca un gran 
numero di rime che non figurano nell’autografo dei Rerum 
vulgarium fragmenta. Riunite in sillogi miscellanee ma spesso 
infiltrate nei Rvf stessi, le cosiddette rime disperse insidiano 
l’integrità della raccolta, approntata con cura dall’autore nel corso 
di una vita e subito assurta a modello inalterabile di perfezione 
poetica; e tuttavia, allo stesso tempo, tale imponente processo di 
contaminazione è segno della straordinaria vitalità della ricezione 
del Canzoniere nelle diverse fasi di affermazione del petrarchismo. 
Circoscrivere il corpus delle disperse e stabilirne l’autenticità e la 
lezione costituiscono uno dei problemi testuali più complessi e 
intriganti della critica petrarchesca. 
In questo volume alcuni dei maggiori specialisti di lirica medievale 
riflettono sulle soluzioni metodologiche più opportune per 
affrontarlo e risolverlo con il gruppo di lavoro del progetto 
ginevrino Le rime disperse di Petrarca: l’altra faccia del Canzoniere, 
che sta curando l’edizione critica. 
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 “Cose leggere e vaganti”: 
quando le disperse entrano nel Canzoniere

di Alessandro Pancheri* 

L’attributo “disperse”1 ha sempre evocato – almeno per me – un’immagine: 
quella dell’estromissione autoriale da un’unità originaria per scrematura, 
decantazione o filtraggio, o per l’azione di una forza centrifuga più o meno 
intrinseca al testo; e poi la reietta diventa estravagante, se ne va in giro per 
il mondo per conto suo e, inevitabilmente, nel vasto mondo si perde: così 
che ce la ritroviamo sorprendentemente presente nei posti più vari, impen-
sati e incongrui.

Non so quanto questo immaginario risulti condiviso; sta di fatto che però 
non corrisponde quasi mai a quanto ci è dato osservare nei casi, non moltissi-
mi, per i quali abbiamo la garanzia che la nostra scheggia impazzita si origini 
dal posto giusto, cioè dallo scrittoio di Petrarca. Si prenda ad esempio la balla-
ta Donna mi vene spesso nella mente: è difficile riconoscerne una circolazione 
effettivamente estravagante, indipendente dalle “forme” del Canzoniere alle 
quali risulta associata; e in termini diversi ma affini, il destino dei compo-
nimenti non accolti in corpore iuris attestati nel Codice degli abbozzi2 non 
li vede affiorare nella tradizione in epoca anteriore alla riscoperta culta degli 
scartafacci, con poche notevoli eccezioni quali Se Phebo al primo amor non è 
bugiardo e Quando talor, da giusta ira commosso (e3a-d26 e e4-d8, entrambi 

* Università di Chieti-Pescara.
1. In questo contributo mi servirò del termine subendone l’ambiguità, indicando con 

esso sia – come in questo caso – l’insieme ideale e ampiamente ignoto dei testi genuini ri-
fiutati da Petrarca (secondo la prospettiva della genesi del loro status), sia quello reale di 
quanto storicamente risulta raccolto nel serbatoio della silloge solertiana. Con “estrava-
ganti” cerco di limitarmi ai soli pezzi autentici, inquadrati nella prospettiva della loro cir-
colazione (per l’opportunità di un’igiene terminologica cfr. ad esempio Vecchi Galli, 2005, 
p. 108, n. 1). Il rinvio sintetico all’edizione Solerti (dn.) è preceduto, quando possibile, da 
quello relativo all’edizione curata da laura Paolino (en.).

2. Nonostante si tratti per la quasi totalità di testi già in partenza e progettualmente 
votati a una circolazione estravagante, che si tratti delle ballate – pro Confortino – o dei so-
netti (5 su 6 di corrispondenza).
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presenti sul f. 10 del Vat. lat. 3196), trasmessi dal Ricc. 1103, e ora anche Quella 
che ’l giovenil e Più volte il dì, segnalate da Tommaso Salvatore proprio in que-
sta occasione ginevrina3. 

La prospettiva dalla quale intendo partire è però un’altra, che ci tra-
sferisce dal piano autoriale a quello della ricezione: si danno infatti casi di 
movimento inverso, centripeto e non centrifugo, che vedono l’adozione 
nel Canzoniere di rampolli estranei alla sua compagine, accolti in base a 
strategie proto-editoriali nelle quali è difficile misurare il discrimine tra 
buona e malafede. Sono operazioni comunque interessanti e degne di no-
ta, quantomeno perché la loro stessa realizzabilità – se non il loro successo 
commerciale – ci trasmette un’immagine neanche troppo riflessa dell’oriz-
zonte d’attesa dei lettori, e insomma di quanto nel corso del xv secolo il 
gusto del pubblico fosse disponibile a riconoscere come petrarchesco. 

Il più delle volte queste operazioni riguardano le aree di frontiera del 
macrotesto, come per la coppia Poi ch’al Fattor de l’universo piacque – Sta-
to foss’io quando la vidi prima (d121 e d146) che una mano ulteriore tra-
scrisse nel Laur. xli 17 dopo l’ultimo fragmentum (nel caso, Rvf 360) e 
che ritroviamo accodati al Canzoniere in diversi testimoni “malatestiani” e 
“queriniani”4, da soli o in compagnia di altri, anche spartiti tra la fine della 
prima e quella della seconda parte. Ma gli innesti colpiscono di più quan-
do sono attuati nel bel mezzo dello svolgimento della fabula, intervenendo 
dunque a ristrutturarne in qualche modo le dinamiche. A questa tipologia 
fanno capo i montaggi che si riscontrano nel codice di Carpentras (392) e 
nei suoi simili, tra i quali la terna Bodmer 131, Gambalunga d.ii.19 e Vat. 
lat. 4784, che tra gli elementi inseriti annovera nientedimeno che la frotto-
la dispersa Di ridere ho gran voglia, tra l’altro collocata a non troppa distan-
za dalla canzone-frottola Rvf 105, quasi a voler invitare a una lettura compa-
rativa dei due testi. Il passo successivo si osserva negli ipertrofici collettori 
di disperse, dove l’ossatura dei Fragmenta si sgrana o si dissolve del tutto.

Niente è però paragonabile all’effetto dell’inserzione di un componi-
mento isolato, soprattutto quando questo raggiunge con il contesto circo-
stante un livello di mimetismo degno di un camaleonte o di una seppia. È 
il caso della dispersa Quella ghirlanda che la bella fronte (e12-d32, d’ora in 
poi anche Qg), che un’abbastanza numerosa (e dunque si suppone editorial-
mente fortunata) famiglia di manoscritti molto eleganti5 riporta tra le rime 

3. Rispettivamente e1-d23 e e2-d16; cfr. supra il contributo dello studioso.
4. Cfr. Salvatore (2016, pp. 78-9 e p. 240).
5. Ne sono stati finora identificati 8, che Mann (1975, n° 109, n. 1) riconduce agli anni 

intorno al 1470 e alla mano di un medesimo scriba di stanza a Ferrara: Exeter College 187, 
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in vita, e precisamente così inserito nella serie: 1, 3, 2, 4-112, Qg, 113-120, 122, 
Donna, 123-129, 121, 130-263: e il fatto è ben degno di nota, dal momento che 
a) il v. 3 di Qg attacca con l’apostrofe «Sennuccio mio», b) gli incipit dei due 
fragmenta che in questi codici fiancheggiano la dispersa leggono rispettiva-
mente «Sennuccio, i’ vo’ che sapi in qual manera» e «Qui dove mezzo son, 
Sennuccio mio» (e Sennuccio mio rintocca pure al mezzo di 108.13) e infine 
c) che tutti e dodici i sonetti 107-118 «possono essere indirettamente associati 
a Sennuccio», come è stato persuasivamente proposto6.

Non c’è però spazio di manovra per prendere seriamente in conside-
razione l’ipotesi che ci si possa trovare di fronte a una genuina redazione 
alternativa del Canzoniere, o anche solo di questo suo intorno testuale: 
troppo marginale il gruppo ferrarese, e troppo legato agli accidenti della 
forma malatestiana per far supporre una variante macrotestuale d’autore 
(della quale altrove non sarebbe rimasta traccia alcuna); restano dunque da 
capire, se non il perché, il quando e il come dell’inserzione7, così come la 
fonte delle informazioni sull’originale, almeno in parte sorprendentemen-
te aderenti al vero, che quei testimoni forniscono ai lettori in apertura del-
la seconda parte, correttamente prima di Rvf 264: «Que sequuntur post 
mortem domine Lauree scripta sunt. Ita enim in proprio codice domini 
Francisci annotatum est. Et carte quatuor pretermisse vacue»8.

È certo invece che l’accoglimento di Qg in un contesto più che con-
gruo, nel suo contesto “ideale” addirittura, viene a sottolineare lo stato in 
qualche modo privilegiato di questa rima, che infatti – oltre a manifestare 
la sua presenza nei grandi collettori di disperse – fin da un’epoca piuttosto 
alta si mostra tra quelle poche “elette” ad arricchire, in chiusa della prima 
parte, la serie dei fragmenta genuini, e che in ragione della sua unanime 

Mann n° 265; Harley 3442, Mann n° 109 (dove manca Rvf 113); Can. It. 70, Mann n° 184; 
Can. It. 76, Mann n° 190; Quaritch, Cat. 933 n° 175 (venduto a un privato nel 1975), Mann 
n° 257; Ricc. 1445; BAV Regin. 1110; Padova, Biblioteca del Seminario cix.

6. McMenamin (2011, p. 7).
7. Verrebbe da ipotizzare che in un antigrafo a monte del gruppo “ferrarese” il sonetto 

potesse presentarsi nel margine, accanto a Rvf 112-113, come memento critico-filologico, in-
teso a instaurare un confronto con i testi canonici; e di lì, frainteso e promosso al rango di 
integrazione, sia proditoriamente entrato nel corpo del liber.

8. Così la rubrica nel Regin. 1110. Nel Vat. lat. 3195 le 4 carte vuote ci sono o quasi (ff. 
49-52, però f. 49r è tutto pieno), ma l’unica annotazione paratestuale – ovviamente non 
d’autore – che vi si trova (a f. 49v, quindi dopo Rvf 263, apposta da «una mano umanistica 
databile al terzo quarto del Quattrocento»: Zamponi 2004, p. 42) non coincide con quel-
la dei ferraresi ma è semmai a essa complementare: «Francisci petrarce expliciunt soneta 
de Vita amaxie sue. Amen et deo gratias».
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attribuzione e del suo accattivante richiamare personaggi e interpreti ben 
noti riconferma tale statuto speciale nella considerazione degli editori no-
vecenteschi, risultando «accolta, oltre che nelle sillogi [Barber,] Sapegno, 
Muscetta-Ponchiroli e Bigi-Ponte anche nella parca selezione di estrava-
ganti curata da Laura Paolino»9.

Ce n’è abbastanza insomma per invogliare a sfruttare questo privilegio 
di Qg anche per quella che forse è la questione cruciale delle disperse, quel-
la stilistico-attributiva, sperando che un esame spassionato del testo possa 
aiutarci a capire qualcosa di più, se non altro riguardo agli orizzonti d’attesa 
dei lettori, antichi e moderni, nei confronti di queste proposte di addizione 
e integrazione ai portati sicuri dell’officina lirica volgare petrarchesca. Da-
ta questa prospettiva, orientata in buona misura a ragionare sul piano della 
ricezione, preferisco tenere come cavia il testo della vulgata solertiana, che 
oltretutto si mostra ben rappresentativo della tradizione a stampa di Qg10, e 
perdipiù agganciato ai livelli alti della tradizione manoscritta grazie alla sua 
parziale – e indiretta – dipendenza dal Trivulziano 101511. Resta inteso che 
quanto qui proporrò non è un commento, ma materiale grezzo (o al massi-

9. Leporatti (2017, pp. 180-1); per l’autenticità paiono propendere anche, nei loro 
commenti al Canzoniere, Santagata (2004) e Bettarini (2005).

10. I punti cruciali della fortuna del sonetto sono riconoscibili nel Petrarcha di Bernar-
do di Giunta, Firenze (Petrarca, 1522a) e nell’edizione Comino di Padova (Petrarca, 1722); 
questa riprende il testo della giuntina, ma con un paio di aggiustamenti formali (v. 2 Cin-
geva non Cignea, v. 8 D’ogni vile non Da ogni vil) che si ritrovano nel Trivulziano 1015, il 
«Codice impareggiabile del P[adre Pier Caterino] Zeno» (p. lxxxi) citato anche in testa 
a Qg («Nel MS. del P. Zeno a c. 49. e nell’edizion Fiorentina, tra le cose rifiutate», p. 360. 
Il curatore della cominiana, Giannantonio Volpi, non osa però accogliere al v. 14 la sostan-
ziosa variante del Trivulziano, Non oso dimandar vs E non so dimandar); tra la cominiana e 
Solerti è forse da considerare la mediazione di Carrer (1837), che introduce l’accento sulle 
5 forme allocutive contratte (-stù). A monte della giuntina si può sospettare, per l’identità 
sostanziale e la coincidenza fonomorfologica in dolce parole, v. 9, la presenza di Petrarca 
(1473b), ossia la princeps del sonetto nella stampa di Canzoniere e Trionfi composta a Ve-
nezia per Gabriele di Pietro (istc n° ip00375000), ma senza prove conclusive.

11. Ringrazio Tommaso Salvatore per la segnalazione della testimonianza. Il ms. è uno 
dei latori dell’«impaginazione che potremmo definire nobile, poiché aderente con piena 
fedeltà alla mise-en-page fissata dall’autore» (Cursi, 2014, p. 228, dove il codice è datato 
«xiv4/4»), e riporta Qg alla fine della prima parte (ma distanziata da Rvf 263 dal vuoto di 
uno spazio utile per due sonetti, cfr. Brambilla, 2006, p. 9) seguita da d146 e da Donna, 
mentre d121 è in coda alla seconda parte, separata da uno spazio bianco dalla chiusa del-
la Canzone alla Vergine (uguale nelle adiacenze delle disperse, ma lievemente diversa per 
via del disordine dei Rvf che le includono, la situazione di Mgl 842 e Hm 497 segnalata in 
Leporatti, 2017, pp. 94 e 97). Quanto il portato testuale del Trivulziano sia in grado di in-
fluenzare la costituzione del testo di Qg spetterà agli editori stabilirlo (e si sa, antiquiores – 
e tantomeno pulchriores – non potiores); ma intanto la sua acquisizione è un buono spunto 
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mo semilavorato, e in ogni caso sovrabbondante) che spero comunque pos-
sa tornare utile, come spunto di discussione, per chi ne sa più di me. Ecco 
dunque il testo, quale è riportato da Paolino (1996, p. 69812):

Quella ghirlanda che la bella fronte 
cingeva di color tra perle e grana, 
Sennuccio mio, pàrveti cosa umana 
o d’angeliche forme al mondo gionte? 4
 
Vedestù l’atto, e quelle chiome conte, 
che spesso il cor mi morde e mi risana? 
Vedestù quel piacer che m’allontana 
d’ogni vile pensier ch’al cor mi monte? 8
 
Udistù ’l suon delle dolci parole? 
Mirastù quell’andar leggiadro altero 
dietro a chi ò disviati i pensier’ miei? 11
 
Soffristù ’l sguardo invidïoso al sole? 
Or sai per ch’ io ardo vivo e spero, 
ma non so dimandar quel ch’io vorrei. 14

Sennuccio mio..., v. 3

Immaginiamo l’approccio a Qg, poco prima o poco dopo l’Anno Domini 
1400, da parte di un lettore senza pregiudizi, ben disposto e ben ferrato in 
poesia volgare, e in particolare consapevolmente memore del Petrarca dei 
Fragmenta: credo sia fuor di dubbio che la prima e forte agnizione di lettu-
ra gli sopravvenga al v. 3, con l’apostrofe a Sennuccio. Come si è accennato, 
l’indirizzo Sennuccio mio è infatti presente tre volte nei Rvf: nel finale di 
108 (v. 13: «prega, Sennuccio mio...») e con rilievo crescente negli incipit 
di 113 («Qui dove mezzo son, Sennuccio mio») e 207 («Sennuccio mio, 
benché doglioso et solo»); simmetricamente il solo vocativo Sennuccio a 
capo dell’ultima terzina di 144 (v. 12 «Sennuccio, i’ ’l vidi ...») e della fron-
te di 112 («Sennuccio, i’ vo’ che sapi in qual manera»). Fuori dalla dimen-

per porsi il problema su cosa sia venuto prima, per questa e per altre disperse, l’aggregazio-
ne al Canzoniere o l’inclusione in sillogi più vaste?

12. Le diverse soluzioni testuali dell’edizione critica in Leporatti (2017, pp. 180-2), sa-
ranno eventualmente richiamate nelle osservazioni ai luoghi corrispondenti.
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sione canonica, oltre che in Qg troviamo un indirizzo al Benucci anche in 
chiusa del distico di coda-envoy di e10-d30 Sì come il padre del folle Fetonte 
(v. 16 «io ti prego, Sennuccio, che mi desti»). Assolutamente inverosimile 
la possibilità di equivoci: Sennuccio del Bene rimane l’unico Sennuccio/Se-
nuccio attestato nel corpus ovi, e a lui sono dunque da riferirsi tutte le men-
zioni, in vita e in morte, da parte degli altri rimatori13.

Il gioco delle perle e della grana, vv. 1-2

Il riverbero di questa apostrofe è talmente forte che rischia di far passare in 
secondo piano il fatto che prima di quel verso si accampino connotazioni 
meno tipicamente da Canzoniere per tutti e quattro i realia che precedo-
no, chiamati in causa vuoi come oggetti vuoi come termini di paragone. 
Procedendo per ordine si incontra anzitutto la ghirlanda (v. 1): non che 
nei Rvf simili oggetti non occorrano, ma le due volte che si riferiscono a 
Laura sono al plurale, e non appaiono in primo piano ma anzi per sottra-
zione, entro visioni ricordi o fantasticherie di futuro invecchiamento o di 
presagio di morte (Rvf 12.3-6 «ch’i veggia ... | ... | ... i capei d’oro fin farsi 
d’argento, | et lassar le ghirlande e i verdi panni», 249 9-10 «Deposta avea 
l’usata leggiadria, | le perle et le ghirlande e i panni allegri»), dunque, a 
differenza di Qg, in proiezione destruens14. Ma di ghirlande amorose de-
votamente contemplate che in atto cingono il capo della Donna la tradi-
zione due-trecentesca non è particolarmente avara, da quelle dantesche (la 
ghirlandetta delle rime15 e quella approntata dalle belle mani di Lia, Purg. 
27.102) all’emblematica ghirlanda dei Reggimenti di Francesco da Barberi-

13. A partire dallo pseudodantesco Sennuccio, la tua poca personuzza, ma in questa se-
de è forse più significativa la persistenza del personaggio-Sennuccio nel ricordo dei più tar-
di: nel sonetto di Boccaccio in memoria di Petrarca (Or sei salito, v. 9 «Or con Sennuccio 
e con Cino e con Dante»), nei congedi delle canzoni di Agnolo Torini indirizzate al figlio 
del Nostro, Niccolò del Bene (L’alma divota, v. 175, «fa truovi il degno di Sennuccio ere-
de» e Deh, quando fia, v. 74, «al mio Padre, del buon Sennuccio figlio») e nella rassegna 
di poeti di Giovanni Nadal (Leandreride, 7.34-35 «Piange cum voce dollorosa et ima | lo 
’mperador Senuccio di Benuccio») senza dimenticare la menzione in TC 3.37 «Sennuccio 
e Franceschin, che fur sì humani».

14. L’altra occorrenza, al singolare e di tutt’altra pertinenza, in Rvf 119, dove la 
«donna sapienziale» (Bettarini) «dicendo: – Non temer ch’i’ m’allontani – | di verde 
lauro una ghirlanda colse, | la qual co le sue mani | intorno intorno a le mie tempie avol-
se» (vv. 102-5).

15. Sopra la quale vola «un angiolel d’amore umile», v. 7.
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no fino alle ghirlande ghirlandelle e ghirlandette boccacciane e delle poesie 
per musica toscovenete16.

Questo lieve sfasamento rispetto alle consuetudini dell’impiego pe-
trarchesco riguarda anche la fronte (v. 1), che quando è di Laura non am-
mette mai la denotazione precisa e primaria di Qg, «La parte anteriore del 
capo dell’uomo compresa tra le sopracciglia e l’attaccatura dei capelli»17, la 
porzione anatomica insomma che risulterebbe effettivamente cinta da una 
ghirlanda18. La fronte di Laura nei Rvf è sempre il suo volto, e come tale non 
è mai semplicemente bella19 ma quasi obbligatoriamente serena (tre volte: 
Rvf 220.8, 284.11, 357.14) o senza aggettivi, al limite dell’ineffabile.

Passando agli altri due sostantivi “concreti”, che dovrebbero stare per 
altrettanti riferimenti cromatici, osserviamo che le perle (v. 2) nel Petrar-
ca canonico si attivano in tal senso non per altri oggetti, ma per le chiome 
(in termini di accentuazione luministica, Rvf 126.47-49 «le treccie bionde, 
| ch’oro forbito et perle | eran quel dì, a vederle») o per l’incarnato (ma 
specificamente relativo ai diti o a Laura infante, Rvf 325.80) e soprattutto 
per i mai esplicitamente nominati denti (Rvf 157.12, 200.10, 220.5 e proba-
bilmente 46.1), con la costante però che tutte queste parcellizzazioni cor-
poree dell’amata non “hanno” colore di perla ma “sono” perle (o in termini 
retoricamente ancora più complessi per i diti schietti et soavi di Rvf 199.7 
che “sono” non le cinque perle orientali della similitudine, e neanche “cin-
que colori di perla”, ma il colore ... di cinque perle). Altrimenti le perle sono 
perle, abbastanza esecrabili simboli di pregio (Rvf 263.10, 347.4) o orna-
menti confacenti a Laura ormai matura (Rvf 196.7 «et le chiome or avolte 
in perle e ’n gemme, | allora sciolte, et sovra òr terso bionde»), come si è 

16. Ad esempio quella posta «’n su le trezze bionde» da Amore, che per la vaga don-
na confeziona anche una «vestita [‘veste’] | vermiglio e bianco di color partita»: cfr. il 
madrigale Quando la stella presso l’alba spira [GioFir 13], vv. 4-10. Degne di nota anche le 
presenze in un testo intriso di richiami petrarcheschi come d174 L’ora ch’ogni animal per-
de disdegno (vv. 9-11 e 29-30: «E la ghirlanda scesa per la fronte | di fior contesta gli belli 
occhi adombra»).

17. Cioè la definizione 1.1 della corrispondente voce del tlio, redatta da Diego Dotto.
18. Come quella di Francesco nella estravagante e2-d16 Più volte il dì (dal 3196), che 

tuttavia nella sua realtà di entrata lessicale (mi grava in giù la fronte, v. 13) è trattata ancora 
una volta come sineddoche (per il viso o l’intero capo).

19. Oltre che in Qg ritrovo la iunctura bella fronte solo in Antonio da Ferrara, Però che 
’l bene e ’l mal morir depende 22-23 «Anco mi doglio, quando mi rimembra | de la sua bella 
fronte e sua chiareza». Ma cfr. infra n. 31, la fronte ... de bella guissa tra le bellezze in odore 
di petrarchismo di Maria Egiziaca.
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visto anche associate alle ghirlande, ma si direbbe non come loro costituen-
ti (Rvf 249.10).

A chiudere la rassegna la grana (v. 2), assente dai Fragmenta e dai 
Triumphi come lessema, ma non come colore denotato. La “grana” è infatti 
il pigmento rosso vivo ricavato dalla cocciniglia Kermes ilicis20, e attestato 
pure (come colore o pigmento o tintura per stoffe) come cocco, cremisi, 
carminio, scarlatto e vermiglio: con quest’ultimo e senz’altro più diffuso 
allotropo è presente nell’universo cromatico petrarchesco, anche in acco-
stamento polare alle perle (Rvf 46.1 L’oro et le perle e i fior vermigli e i bian-
chi, 157.12 «perle et rose vermiglie ...») o ad altri biancori, di candide rose 
127.71 o di neve 131.9, e ancora in giustapposizione assoluta (Rvf 310.4 «et 
primavera candida et vermiglia»). Nei testi poetici medievali “grana” pare 
mantenere (come il più raro “cocco”) un discreto spessore tecnicistico, da 
cui la connotazione di colore, oltreché d’effetto, di eccellenza e di pregio21: 
«sì come grana vince ogn’altro tinto», dice Bonagiunta22, e appaiono pre-
ziosamente “tinte in grana” o “di color di grana” le consuete bellezze par-
cellizzate del corpo femminile, l’incarnato (in accostamento o mistura con 
il bianco di neve, latte o avorio23) o più specificamente e assolutamente le 
labbra (Boccaccio, Teseida, 12.59.1-3 «Ella aveva la bocca piccioletta, | tutta 
ridente e bella da basciare, | e era più che grana vermiglietta»). Entrambi i 
correlativi cromatici di Qg si ritrovano (ma a indicare l’eccellenza dei colori 
del pittore) nel sonetto Il sommo antico mastro Policreto di Pieraccio Tedal-
di, v. 9: «El color vostro è ’n grana e ’n perla tratto».

20. Molto difficile che grana possa stare per la melagrana, mai esplicitata come re-
ferente dei rossori femminili (semmai il “fior di grana” di Intelligenza 7.6 e 11.7 e di Mare 
amoroso v. 121, sempre che quel fior abbia effettivo valore botanico, e non valga “il meglio 
di”). Completamente fuori bersaglio invece Barber (1991), «Grana: the color of grain», 
da cui la traduzione «a color between pearl and pale yellow» (interpretando però corret-
tamente la designazione di un colore intermedio, cfr. infra).

21. Il prezzo della tintura, altissimo, era destinato a precipitare solo con l’estrazione del 
pigmento da un’altra cocciniglia, il Dactylopius coccus, parassita di alcune cactacee del Nuo-
vo Mondo; non si dimentichi che tinto in grana, e non in porpora, è ad esempio lo stupen-
do mantello sericeo per l’incoronazione di Ruggero ii d’Altavilla, Rex Siciliae, ammirabile 
in tutto il suo splendore al Kunsthistorisches Museum di Vienna.

22. Ben mi credea in tutto esser d’amore, v. 12.
23. «Viso de neve colorato in grana» (Guinizzelli, Vedut’ho la lucente stella diana, v. 

5); «e pareva pure una canestra di rose vermiglie mescolate co’ gigli, ovvero avorio dipinto 
con grana» (Guido da Pisa, Fatti di Enea, cap. 52); «... sola eguana, | con quelle carni ebur-
ne over di setta | che paron latte con color di grana» (Francesco di Vannozzo, Leone isnello 
con le creni sparte, vv. 12-14).
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Fin qui la proiezione dei costituenti, così estratti e atomizzati, entro 
un’ipotesi di genuinità petrarchesca non sembrerebbe particolarmente 
onerosa24. Ghirlande incantevoli sulla bella fronte della donna vagheg-
giata, nel cromatismo delle quali entrano in gioco preziosi toni perlacei e 
granata, entro il Canzoniere si direbbero infatti possibilità virtuali: mai 
realizzate in questi termini ma per poco, e ben presenti nell’universo li-
rico dei contemporanei e in quello della tradizione appena scorsa25; e di 
qui a considerarne innocua o addirittura prevedibile la presenza in un 
componimento estravagante (certo, al prezzo della perdita di un quid di 
coerenza tematico-funzionale26) il passo si direbbe abbastanza breve, e 
agibile. Qualche difficoltà però interviene considerando non gli ingre-
dienti in sé, ma il loro amalgama.

Sintassi e ordo artificialis, vv. 1-4 (con la gionta di 5-6)

Si può ripartire proprio dalla ghirlanda, e dal suo colore; o dai suoi colo-
ri? Perché è indubbio che color, forma confermata da tutti i testimoni, è 
passibile di essere interpretato al singolare come al plurale27, conducen-

24. Va anche segnalato che nei Rvf non mancano casi in cui un paio dei referenti sopra 
esaminati si aggregano intorno a situazioni abbastanza avvicinabili a quelle di Qg, ad esem-
pio in 200.5-14: «Lacci Amor mille, et nesun tende invano | fra quelle vaghe nove forme 
honeste | ch’adornan sì l’alto habito celeste | ch’agiunger nol pò stil né ’ngegno humano: | 
li occhi sereni et le stellanti ciglia, | la bella bocca angelica, di perle | piena, et di rose, et di 
dolci parole | che fanno altrui tremar di meraviglia, | et la fronte et le chiome ch’a vederle | 
di state a mezzo dì vincono il sole».

25. Una ricombinazione per qualche verso affine si ritrova ad esempio in Cino Rinuc-
cini, Quando nel primo grado, vv. 7-12: «Ben rilucea tal donna più che l’oro | e sua bellezza 
facea invidia al sole | rimischiando i vermigli e ’ bianchi fiori | annodandogli tutti a verdi 
fronde | per rilegargli insieme con le perle | ed adornarsi sotto il manto bianco» (versione 
pre-Aragonese). Si osservi al v. 8 il tema dell’invidia del sole, tenendo anche presente che la 
donna della sestina, oltre a presentarsi «con cerchio di perle | composto con grande arte in 
lucente oro» (v. 5), ha pure la fronte di perle (v. 26).

26. Sulla questione della coerenza capiterà di tornare più volte, nella convinzione che 
si tratti di una qualità davvero caratteristica, e davvero difficilmente prescindibile, del com-
porre petrarchesco, dove nessun elemento risulta casualmente e indiscriminatamente esor-
nativo.

27. A disambiguare con decisione verso il plurale ci ha pensato eventualmente qualche 
esponente della tradizione, con la variante de piu color trasmessa dalla famiglia ferrarese (o, 
nel siglario di Leporatti) e da Mc539; come si è visto, per il singolare propendeva Barber, 
mentre per il plurale si opta sia nel commento di Laura Paolino («con i suoi colori bianco 
e rosso») sia nel testo critico di Leporatti (color’).
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do a due differenti orditure sintattiche, ed effetti stilistici: con il plurale 
l’immagine è più ricercata, dal momento che sarebbero i «colori tra perla 
e grana» a cingere effettivamente la bella fronte, con di a introdurre un 
complemento di mezzo (*la ghirlanda cingeva la bella fronte di [=me-
diante i suoi] colori tra perle e grana); con il singolare, invece, «di colore 
tra perla e grana» sarebbe un mero attributo qualitativo (*la ghirlanda, 
di [=dal] colore tra perle e grana, cingeva la bella fronte), dislocato piut-
tosto pesantemente in coda. Eppure, solo il singolare parrebbe accettabi-
le nella determinazione coloristica in chiusa del v. 2: a quanto si evince 
dal corpus ovi, «colore tra (fra, infra, intra) x e y» nell’impiego due-tre-
centesco indica sempre, nei testi pratici come in quelli letterari, un solo 
colore determinato e – oggettivamente – intermedio tra i due estremi28, 
e non la compresenza di questi: nessuno spazio dunque per la pluralità 
cromatica29.

Si può rilevare che, in questi termini, la connotazione preziosa di perla 
e grana risulta in buona misura sprecata, ridotta com’è a denotare semplice-
mente che quell’oggetto, la ghirlanda, era rosa. E le perplessità sono destinate 
a riprodursi per gemmazione, dato che una ghirlanda rosa non rinvia ad al-
cun tòpos: delle 458 ghirlande presenti nel corpus ovi solo 5 risultano deter-
minate cromaticamente, e nessuna di esse è rosa, rosea o rosata30. Verrebbe 
voglia di attribuire il colore così ingegnosamente denotato a un referente più 
adatto, e la tentazione è veramente forte, trovandocelo a portata di mano: la 
bella fronte del v. 1.

28. Ad esempio nell’Intelligenza, 21.2: «La sesta pietra ha nome Calcedonio, | ch’è di 
color tra Giacinto e Berillo»; nella Pratica della mercatura del Pegolotti, p. 361: «Cannel-
la, cioè cennamo, vuol essere la sua scorza sottile, e di colore intra rosso e nero chiaro come 
il colore tanè chiaro».

29. A conforto di ciò, forse va anche considerato che nella vita reale del Trecento la 
ghirlanda è più un gioiello che non un semplice serto di fronde e fiori, e che delle ghir-
lande trecentesche le perle sono un costituente usuale, come si evince dalle norme sun-
tuarie (ad esempio quella ricordata nella Cronica di Giovanni Villani, 11.151 «che niuna 
donna non potesse portare nulla corona né ghirlanda né d’oro né d’ariento né di perle né 
di pietre né di vetro») e dai libri di conti (Doc. fior., 1348-50: «una ghirlanda d’ariento 
sulla quale à perle e pietre novantasei»; Libro segreto di Simone, 1349-80: «Per oncie 9 di 
perle per la fregiatura e per la ghirlanda piccholla fior. 90»). Le perle rientrano dunque 
nell’orizzonte d’attesa della decodifica del lettore, che potrebbe però rimanere deluso 
apprendendo che una ghirlanda (con perle) ha colore di perla.

30. Quattro sono verdi (cioè di sole foglie e fronde), una vermiglia (Tavola ritonda, 81: 
essenza botanica non specificata); ghirlande di sole rose unicamente in Manetto da Filicaia 
son. 6.9, Boccaccio Dec. 4.6, Pataffio 5.116 (sempre senza indicazione di colore), Cicerchia 
Risurrez. 1.80.3 («vermiglie e bianche»).
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Vale la pena controllare, e il risultato si rivela superiore a ogni più rosea 
speranza: il crivello trattiene infatti solo una rosea fronte31, ma questa è pro-
prio dove e quale avremmo voluto trovarla:

Quand’io veggio dal ciel scender l’Aurora
co la fronte di rose et co’ crin d’oro
Amor m’assale, ond’io mi discoloro
et dico sospirando: Ivi è Laura ora (Rvf 291.1-4).

Non si potrebbe desiderare di più, e di meglio: la denotazione del colore 
del volto dell’amata dà pienamente senso all’impiego delle sostanze prezio-
se, perle e grana, che lo definiscono (come termine medio e insieme come 
evocazione delle componenti candide e vermiglie), e l’aggancio con il so-
netto de Aurora fa di quel colore raro un vero e proprio e inedito senhal di 
Laura32; e quanto alla costruzione, la sospensione dell’anastrofe si riduce a 
una dimensione meno oltranzista. 

Allora, tutto risolto? Forse no, perché – a parte il dubbio che le 
idealizzazioni critiche stiano prendendo il sopravvento sulla realtà del te-
sto – qualcosa si ostina a stridere. Non è tanto, o non solo, il passaggio al-
quanto abrupto tra le due accezioni lessicali, fronte = “fronte” (esplicito, per 
la ghirlanda) e fronte = “volto” (implicito, per l’Aurora): a dirlo si rischia di 
passare per pignoli grammatici alla Muratori, e poi si sa che Petrarca è un 
fanatico dello zeugma (anche se qui si andrebbe piuttosto oltre). I proble-
mi grossi emergono da quello che segue, e dall’aggancio tra la prima e la 
seconda coppia di versi.

Perché, dopo la forte connotazione della bella fronte ... di color tra perle 
e grana, quella fronte da Aurora in anastrofe dovrebbe costituire il sogget-
to della prima domanda a Sennuccio («pàrveti cosa umana | o d’angeli-
che forme al mondo gionte?»), e fin qui tutto bene, anzi meglio: non era 
granché accettabile, infatti, che al primo posto nella serie delle stupefacenti 
realtà di Laura (si prosegue con l’atto, le chiome, il piacer, il suon delle dolci 
parole, e si chiude con lo sguardo) ci fosse un oggetto, bello finché si vuole 
ma pur sempre un manufatto, scomodando per giunta l’angelica forma di 

31. Per la verità ci sarebbe anche la pavese Leggenda di s. Maria Egiziaca (1384), vv. 283-
84: «la fronte soa de bella guissa | biancha et rosseta e un pocho çissa».

32. Sarebbero notevoli anche le forti implicazioni sennucciane di Rvf 291 (che una po-
stilla del Vat. lat. 3196 presenta come complementare al sonetto «de morte Sennucii» Rvf 
287), acutamente individuate da Laura Paolino nel commento a e10-d30 Sì come il padre 
del folle Fetonte.
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Rvf 90.10 per dichiararlo made in heaven o degno di essere indossato dagli 
angeli. Però, saltando dalla padella dell’incongruenza tematica nella brace 
di quella linguistica, la fronte che andrebbe recuperata come soggetto im-
plicito dell’interrogativa se ne sta irrimediabilmente in fuorigioco, in quan-
to esplicito complemento oggetto della relativa ai vv. 1-2 («che [la quale 
ghirlanda] cingeva la bella fronte», impossibile ogni altra analisi). Parendo 
proprio da escludersi, in un caso e nell’altro, il guasto di tradizione, viene il 
forte sospetto che si tratti di vera e propria imperizia stilistica (vuoi riguar-
do all’inventio dei loci, vuoi nella gestione dell’ordo artificialis), difficile da 
attribuire a un Petrarca – sia pure quello estravagante – per quanto distrat-
to e demotivato lo si possa immaginare.

In cauda venenum: perché proprio alla fine di questa prima quartina, 
già abbondantemente problematica, si presenta il tratto di Qg più difficile 
da accettare in prospettiva petrarchesca. Si tratta naturalmente della forma 
gionte, in rima al v. 4 (rima A, fronte : gionte : conte : monte), evento osser-
vato da Barber33 e da lui sdoganato come «Bolognese rhyme», suggestio-
ne poi ripresa da Santagata (e Paolino) in speculare rapporto giustificativo 
con Rvf 98.7, dove spiegherebbe divolga in rima con volga : sciolga : tolga.

Si dice “rima bolognese” e si pensa subito, giustamente, alla forma lome 
“lume” in rima con come in Cavalcanti e Dante34; quasi altrettanto immedia-
tamente si vede però che il caso dei Fragmenta e quello di Qg sono affatto 
differenti, e che per nessuno dei due è opportuno chiamare in causa Bologna. 
La «caratteristica ... apertura della ū in o» del bolognese, e in genere «dei 
parlari emiliano-romagnoli», si ha infatti, come in lome, «davanti a nasale» 
(Rohlfs § 38): in divolga la nasale non c’è e l’originaria u è breve, dunque nul-
la da segnalare se non che il concorrente divulgo di Rvf 360.119 è forma più 
culta35. Tutta un’altra storia quella di gionte: qui all’origine c’è una ŭ, per cui 
l’esito spontaneo è proprio ọ, ma il fiorentino ha u (giunte) per anafonesi: e 
accettare una forma non anafonetica in Petrarca è quanto di linguisticamente 
più oneroso si possa pensare36. Tanto più che l’indirizzo a Sennuccio si rivela 

33. Barber (1982a, p. 31; 1991, ad locum).
34. In Donna me prega, vv. 16-17 (al mezzo) e in Inf. 10, vv. 67:69 (con nome v. 65).
35. E come «forma fiorentina» divolga è classificata in Vitale (1996, p. 56). È forse su-

perfluo aggiungere che in latino si ha la compresenza di vŭlgus e vŏlgus.
36. L’anafonesi nei Rvf è «attestata senza eccezioni» (Manni, 2003, p. 195), e si veda 

anche Frosini (2004, p. 67), per la «mancata anafonesi» in agionte (Rvf 297.1) nella Tavola 
dei capoversi del Vat. lat. 3195, ulteriore prova dell’estraneità dell’indice al progetto sorve-
gliato dall’autore. Nella silloge solertiana si dànno altri 3 casi di forme non anafonetiche 
in rima: d81 L’alpestri selve v. 6 (ponti “punti” con fonti, monti, pronti), d174 L’ora ch’ogni 
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qui un autogol: se pure fosse possibile, forzando all’estremo i margini di tol-
leranza offerti dall’idea di un Petrarca stravagante e poco o nulla invigilato, 
ammettere l’uso di una simile forma chiamando magari in causa fortuite esi-
genze responsive, questo credo diventi impensabile in un sonetto rivolto a un 
fiorentino doc (nonché buon rimatore) come del Bene.

Ancora impegnati nella difficile digestione delle gionte, procedendo 
nella lettura e ritornando dalla fonetica alla sintassi ci tocca però un’altra 
gatta da pelare: ai vv. 5-6 due soggetti (l’atto e quelle chiome), il primo sin-
golare e il secondo plurale, sono infatti irrimediabilmente sconcordati con 
due verbi al singolare (mi morde e mi risana). Trovare una spiegazione e dei 
paralleli entro le buone pratiche grammaticali toscane sarebbe già molto 
difficile per una coppia “x e y” collegata da congiunzione copulativa (altro 
il caso di “x o y”, “né x né y”, “x con y”) con entrambi i soggetti singolari, 
ma il caso di “x e y” con y = plur. non mi risulta mai contemplato. Nessuna 
difficoltà invece trasferendosi al nord, come ha già suggerito di fare Paola 
Vecchi Galli per un’altra dispersa affetta da analogo disturbo37, d87 Io son sì 
vago della bella Aurora, vv. 3-4 «... coloro | che ’nver lui corre o vuol correr 
ancora»: a titolo esemplificativo si consideri il padovano di fine Trecento, 
dove è stato rilevato come ritrovare nei verbi la terza persona singolare per 
il plurale sia la regola, non l’eccezione38. In aggiunta (dal momento che in 
nessun caso saremmo di fronte a un testo strettamente dialettale) potreb-
be tornare utile quanto fa presente Rohlfs § 642 (Soggetto e verbo): «Non 
mancano esempi letterari di concordanze grammaticalmente errate. Nel 
Boccaccio ogni tanto si trovano casi in cui il verbo s’accorda nel numero, 
anziché col soggetto, coll’oggetto, quando questo preceda immediatamen-
te il verbo, cfr. [...] l’altezza della subita gloria nella qual messer Torel si vide 
alquanto le cose di Lombardia gli trassero (anziché trasse) dalla mente (De-
cam. 10, 9)»: sulla scorta di ciò si potrebbe supporre una sorta di concorso 
di colpa diasistemico, con il substrato dialettale che favorisce il disinvolto 
accordo di morde e risana con il cor che immediatamente precede, in armo-
nia dunque con l’analogo scambio di ruolo tra soggetto ghirlanda e oggetto 
fronte (antecedente più prossimo del verbo parveti) ipotizzato per i vv. 1-3.

animal v. 67 (gionto con conto) e nella frottola d212 Accorr’uomo! ch’io muoio v. 74 (conion-
ta con onta).

37. Un’«ineliminabile sconcordanza sintattica [...] che, secondo l’uso settentrionale, 
affianca al verbo singolare il soggetto plurale»: Vecchi Galli (2005, p. 117).

38. «Die dritte Person der Einzahl steht in allen Fällen auch für die Mehrzahl» (Inei-
chen, 1957, p. 109).
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Volendo tradurre in termini di cautela estrema quanto sin qui osserva-
to, e mantenere ancora aperte le possibilità, possiamo dire che la bilancia 
dell’attribuzione inizia a compensare gli argomenti intertestuali pro (certi 
come l’apostrofe a Sennuccio, o criticamente ipotizzabili come l’allusione 
all’Aurora) con almeno altrettanto validi sed contra linguistici. Ma andia-
mo avanti come se nulla fosse39, per vedere se il prosieguo del testo è in gra-
do di frangere maggiormente l’equilibrio, e in che direzione.

vv. 5-12 (Vedestù... Soffristù)

Insieme all’apostrofe a Sennuccio, l’altro tratto che marca fortemente Qg 
entro il corpus delle disperse è senz’altro l’anafora40 delle cinque «forme al-
locutive contratte»41 costruite con il perfetto di seconda persona. Rispetto 
all’indirizzo al “primo amico” del Canzoniere quello della ripercussione 
anaforica è sicuramente un tratto meno esclusivo, per quanto certo con-
frontabile con una ben rilevata attitudine petrarchesca, e dunque più sot-
tilmente ambiguo nel poter essere letto come segnale di autenticità o di 
imitazione.

È forse il caso di partire con alcuni dati quantitativi, che potrebbe-
ro tornare utili anche per altri casi “dispersi”, magari estendendo la ri-
levazione a più fenomeni e a più corpora testuali: quanto qui si sotto-
pone all’attenzione emerge unicamente dal confronto tra i sonetti dei 
Rvf e quelli compresi nell’edizione solertiana. In primo luogo, l’inciden-
za dell’anafora42, in tutte le sue forme: ne sono interessati il 17% dei so-

39. Anche se in realtà i dati linguistici appaiono, a mio avviso, già drasticamente di-
rimenti, a meno di non voler giocare il jolly del “peccato di gioventù”, tradizionalmente 
impiegato per giustificare ogni devianza (tanto si sa, son ragazzi...). Nel caso delle disperse 
però l’atout è molto difficile da gestire, dal momento che il Petrarca più giovane a noi noto 
(il trentenne delle carte 7-10 e 16 – con verosimilmente aggiunta di 11r e 15r – del Vat. lat. 
3196) si mostra linguisticamente al di sopra di ogni sospetto e qualitativamente solido: è 
l’autore insomma di Apollo, s’ancor vive il bel desio e di Solo e pensoso, e quello che di getto 
compone Se voi poteste per turbati segni. Davvero poco spazio, cronologico e mentale, reste-
rebbe per collocare un mendosissimo sonetto laurano-sennucciano.

40. Con «moderazione di uguaglianza riguardo a una parte del corpo della parola» 
(Lausberg, 1969, pp. 143-51).

41. Cfr. Zuliani (2007), per le puntualizzazioni sulla definizione di Rohlfs (§§ 452-53, 
«forme soggettive enclitiche») e per la correttezza dell’accentazione ossitona quantome-
no in ambito toscano.

42. Sono state conteggiate solo le ricorrenze a inizio verso con identità fonica, totale 
o parziale (dunque vedestù | udistù ma non vado | andrò); nel caso di più serie anaforiche 
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netti del Canzoniere e il 42% di quelli delle Rime disperse. Qualcosa più 
del doppio, e il dato sembrerebbe passibile della solita doppia lettura: o 
per Petrarca la scansione anaforica è un oggetto di esercizio privilegiato, 
che però necessita di una drastica scrematura post factum, oppure quello 
stilema è precocemente recepito dai discepoli come fortemente caratte-
ristico, e al tempo stesso come facile da imitare. Lo spazio dell’interpre-
tazione “garantista” è però destinato a restringersi, sia perché – al solito 
usando le estravaganti del 3196 come tester – solo uno dei sei sonetti nel 
Codice degli abbozzi mostra ricorrenze anaforiche, per altro abbastanza 
leggere (Quella che ’l giovenil, d23: Né... né vv. 5-6, Et... Et vv. 12-13), ma 
soprattutto perché, aumentando il numero dei sintagmi in anafora, au-
menta lo scarto nel rapporto tra Fragmenta e Disperse: considerando i 
sonetti con anafore di 4 o più elementi il rapporto (tra le percentuali) ce 
ne dà tre volte tanto nelle disperse, e quattro volte tanto restringendo l’e-
same a quelli con 5-6 o più; salendo ancora, a quattro disperse con sette o 
nove elementi i Rvf oppongono due pezzi, uno con 8 e uno con 9 (rispet-
tivamente 312 Nè per sereno ciel e 161 O passi sparsi, entrambi modelli di 
smaccate imitazioni), e infine solo nelle disperse si ritrovano anafore di 11 
(4×), 13 (1×), 14 (2×) e 16 (1×) elementi. Senza escludere che in mezzo ci 
possa essere qualcosa di buono, l’immagine risultante si direbbe proprio 
quella della solita tendenza a strafare degli epigoni.

Come si pone Qg entro questo scenario? In primo luogo, va detto 
che anche l’anafora, come cifra sennucciana, ci sta eccome: Sennuccio, i’ 
vo’ che sapi in qual manera (Rvf 112) indubbiamente resta nella memoria 
per la scansione di sei qui ad attacco di verso, più altre quattro eco entro 
i versi43, a evocare luoghi-ricordo e stati d’animo dell’innamoramento44.

Come quella di Rvf 112, anche l’anafora di Qg inizia dalla seconda 
quartina (v. 5), scandendo quindi le successive partizioni interne (vv. 9 e 
1245) con due rintocchi al mezzo della quartina e della prima terzina (vv. 7 
e 10). L’elemento anaforico ha però diverse caratteristiche extraordinarie, 

in uno stesso testo ciascuna di esse è stata considerata come pertinente a una distinta unità-
sonetto: di qui la discrepanza con il computo di Vitale (1996, pp. 398-400).

43. Questa la partitura (il + indica le ripetizioni interne): 5+ 9+ 10+ 11 12+ 13. Nei vv. 6-8, 
privi del qui, prendono posto otto ripetizioni di or: 6+ 7+++ 8+. Una bella analisi in Barber 
(1982a, pp. 31-2).

44. E il suono del qui come prima battuta del verso prosegue, sempre più smorzato, 
nei due sonetti successivi, all’attacco delle due quartine di Rvf 113 Qui dove mezzo son, Sen-
nuccio mio e isolato al v. 5 di Rvf 114 De l’empia Babilonia (dove è anche una ripresa degli or 
di Rvf 112 e una nuova anafora con ripetizione interna di né, vv. 9-11).

45. Leporatti, però, al v. 9 mette a testo Udisti e non Udistù.
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se confrontato con quelli utilizzati nei Rvf (ma anche nelle Disperse c’è 
poco di comparabile46): una parola ossitona di tre sillabe, cioè un quadri-
sillabo tronco, con la sensazione di ricorrenza affidata non tanto al fatto 
semantico ma a quello grammaticale, e ancor più a quello fonico-metri-
co: sotto questo rispetto qualcosa dunque di sensibilmente “ingombran-
te”, con la stessa «moderazione di uguaglianza» (Vedestù ... Vedestù ... 
Udistù ... Mirastù ... Soffristù) che ne accentua il carattere di rima al mez-
zo (o al terzo), in posizione che tre volte su cinque (vv. 5, 9, 11) fa sentire 
l’ictus di quarta come un debole accento ribattuto. Qualche perplessità 
può destare anche la progressione semantica dei membri interessati, con 
passaggio finale dai tre verbi di percezione (vedere ×2, udire, mirare) a 
un verbo psicologico (soffrire “sopportare”), con improvvisa promozione 
di Sennuccio da testimone a Doppelgänger dell’Io lirico47. L’articolazio-
ne semantica è dunque subordinata all’opzione fonico-sintattica per le 
strutture allocutive in -stù, riscontrabili sì nel Canzoniere, ma soltanto 
cinque volte48, cioè tante quante le occorrenze in Qg; e merita forse di 
essere osservato che, sulla base del corpus ovi, la loro frequenza relativa 
nei testi di area veneta risulta circa tre volte maggiore rispetto a quella nei 
testi di area toscana.

Intertestualità

A proposito del v. 4 si è già chiamato in causa Rvf 90; credo valga la pena 
insistere su questo testo, ripartendo proprio dalle angeliche forme.

Come già rilevato da Cristiano Lorenzi, la iunctura risulta «affatto 
assente negli stilnovisti»49, e la sua (parca) diffusione varrà quale segnale 
della speciale fortuna di Erano i capei d’oro, anche precoce: in Fazio degli 
Uberti, dunque ante 1362 (cz. Amor, non so, vv. 9-10 «Costei, crescendo in 
tempo, più s’infrigida; | non segue il nome suo né forma angelica») e nella 

46. Per l’impatto fonico il termine più vicino è d141 S’io pensai mai, che chi sa pensar 
pensi, per la cui disattribuzione cfr. Pancheri (2001-02).

47. Con l’ennesima interrogazione retorica, ma dalla risposta non necessariamente 
scontata: un conto è assistere al miracolo, ma perché Sennuccio dovrebbe essere coinvolto 
emotivamente al pari di Francesco?

48. Per tre forme: avestù 125.69; fostù 105.86, 136.12, 342.14; vedestù 330.7; in nessun 
caso ad attacco di verso.

49. Lorenzi (2013, p. 415).
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Battaglia di Franco Sacchetti, del 1353 (ii 52.1-2 «Come d’alto valore alta 
chiarezza | spirar si vede in angelica forma»50). 

Ritornando però di poco sui nostri passi, ci accorgiamo che questo for-
tissimo collegamento risulta in qualche modo preparato, nel verso prece-
dente, da due accordi più sottotono: la cosa umana di Qg v. 3 (riferito alla 
ghirlanda o alla fronte) richiama infatti la cosa mortale (l’andar di Laura) 
di Rvf 90.9, intrecciata con l’aggettivo humana del v. 11; ma subito prima, 
sempre al v. 3 di Qg, già quel parveti lanciava un ponte con il mi parea di 
Rvf 90.6. Allargando poi il campo d’osservazione all’intero testo si verifica 
che non si tratta di fenomeni isolati: i lessemi comuni si susseguono incal-
zanti51, con coincidenza formale (color v. 2 / v. 5, cosa v. 3 / v. 9, umana v. 3 / 
v. 11, parole v. 9 / v. 10, andar sost. v. 10 / v. 9, sole v. 12 / v. 12), in iuncturae 
identiche (non so v. 14 / v. 6) o con variazioni meno o più sensibili (ange-
liche forme v. 4 / angelica forma v. 11, suon delle ... parole v. 9 / le parole so-
navan vv. 11-12), in rapporti inclusivi e derivativi (risana v. 6 / sana v. 14), 
paradigmatici (parvete v. 3 / parea v. 6, vedestù vv. 5, 7 / vidi v. 13, suon v. 9 
/ sonavan v. 12, ardo v. 13 / ardea - arsi vv. 3, 8, vivo verbo v. 13 / vivo agg. v. 
12) o di affinità semantica (cingeva v. 2 / avolgea v. 2, chiome v. 5 / capei v. 
1, cuor vv. 6, 8 / petto v. 7, sguardo v. 12 / occhi v. 4). A racchiudere il tutto 
due rime in comune, : ana Qg B = Rvf 90 E e : ole Qg C = Rvf 90 D, per 
ciascuna delle quali vale la condivisione di una coppia di rimanti, nel mede-
simo ordine: umana : (ri)sana e parole : sole. Un affine rapporto di ripresa 
esasperante si può riscontrare per quel che riguarda le rime interne (fuori 
schema): alla presenza dello strategico richiamo andar 9 allentar 14 che in 
Rvf 90 inquadra inizio e fine della sirma, Qg risponde per la rima (andar 
10 dimandar 14) ma rincarando la dose con color 2 cuor 6, piacer 7 pensier 
8, sguardo 12 ardo 13.

Non mancano certo, al di fuori di Rvf 90, altri contatti con le rime del 
Canzoniere. Di questi il più forte, per esclusività, è a mio avviso quello in-
dividuato da Paolino tra Qg 6 «che spesso il cor mi morde e mi risana» e 
Rvf 29.17 «fin che mi sani ’l cor colei che ’l morse»: perché mai nella tradi-
zione il topos degli opposti effetti amorosi risulta attivato precisamente con 
questi due verbi, mordere e (ri)sanare. Per il resto diversi elementi “basici”, 

50. Si aggiungano le due più tarde riprese d’ambiente veneto, in Francesco di Van-
nozzo (son. 54 vv. 1-2 «Nuovamente una donna assai pietosa, | con atti begli e d’angelica 
forma») e nella ballata anonima (intonata da Francesco Landini) Selvagia, fera di Diana 
serva (vv. 17-18 «per non ben cerner di qual più si spoglia | quest’angelica forma [...]»).

51. Nelle esemplificazioni i loci di Rvf 90 seguono, dopo barra obliqua /, quelli rela-
tivi a Qg.
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ben evidenziati dalla commentatrice delle Estravaganti, tra i quali vale la 
pena estrarre, con qualche aggiunta, quelli caratterizzati da un certo grado 
di vischiosità, lessicale o tematica52:

Qg v. 3 cosa umana e Rvf 225.12 «Non cose humane, o visïon mortale», 
e per umana vs angeliche forme Rvf 152.2 «che ’n vista humana e ’n forma 
d’angel vène»; Qg v. 5 l’atto e Rvf 165.9-14 «Et co l’andar et col soave sguar-
do | s’accordan le dolcissime parole, | et l’atto mansueto, humile et tardo. | Di 
tai quattro faville, et non già sole, | nasce ’l gran foco, di ch’io vivo et ardo, 
| che son fatto un augel notturno al sole», Rvf 37.100 «et gli atti suoi so-
avemente alteri»; Qg v. 7 quel piacer e Rvf 181.12-14 «Così caddi a la rete, 
et qui m’àn colto | gli atti vaghi et l’angeliche parole, | e ’l piacer e ’l desire 
et la speranza»; Qg v. 7 m’allontana e Rvf 72.7-9 «Questa è la vista ch’a 
ben far m’induce, | et che mi scorge al glorioso fine; | questa sola dal vulgo 
m’allontana [: humana]»; Qg v. 8 ogni vile pensier e Rvf 71.11-13 «...un ha-
bito gentile, | che con l’ale amorose | levando il parte d’ogni pensier vile», 
Rvf 351.8-10 «fior di vertù, fontana di beltate, | ch’ogni basso penser del cor 
m’avulse; | divino sguardo da far l’uom felice»; Qg v. 9 il suon delle dolci pa-
role e Rvf 73.14 «anzi mi struggo al suon de le parole», Rvf 109.10 «L’aura 
soave che dal chiaro viso | move col suon de le parole accorte | per far dolce 
sereno ovunque spira», Rvf 270.51-53 «et facciamisi udir, sì come sòle, | 
col suon de le parole | ne le quali io imparai che cosa è amore», e la ballata 
d11-e8 Nova bellezza, vv. 7-9 «e ’l chiaro nome e ’l suon de le parole | de la 
mia donna, e ’l bel viso sereno | son le faville, Amor, di che ’l cor m’ardi»; 
per Qg v. 9 dolci parole53 si consideri in particolare il cumulo di affinità lessi-
cali e tematiche presenti in Rvf 200.10-14 «la bella bocca angelica, di perle 
| piena et di rose et di dolci parole, | che fanno altrui tremar di meraviglia, | 
et la fronte, et le chiome, ch’a vederle | di state, a mezzo dì, vincono il sole»; 
Qg v. 10 quell’andar e Rvf 213.7 l’andar celeste; Qg v. 10 leggiadro altero e Rvf 
119.8 «questa per mille strade | sempre inanzi mi fu leggiadra altera. | So-
lo per lei tornai da quel ch’i’ era, | poi ch’i’ soffersi gli occhi suoi da presso», 
Rvf 154.5-6 «L’opra è sì altera, sì leggiadra et nova | che mortal guardo in 
lei non s’assecura», Rvf 267.1-2 «Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo, | 
oimè il leggiadro portamento altero»; Qg v. 11 disviati i pensier’ e Rvf 169.1-
2 «Pien d’un vago penser che me desvia | da tutti gli altri, et fammi al mon-

52. Nei raffronti con i Rvf pongo in corsivo sia l’immediato termine di riscontro, sia 
quanto vischiosamente associabile ad altri punti di Qg.

53. Iunctura apparentemente banale, ma in realtà anche questo un tic pressoché esclu-
sivo del Canzoniere, dove ricorre sei volte (158.12, 162.3, 200.11, 211.10, 220.6, 246.14).
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do ir solo»54, Rvf 264.103 «la ragione sviata dietro ai sensi», e anche d19.5-
6 «Le rime mie son desviate altronde, | dietro a colei per cui mi discoloro», 
d173.6 «Uomini e donne dietro amor sviati»; Qg v. 12 Soffristù ’l sguardo 
e Rvf 111.9-11 «I’ mi riscossi; et ella oltra, parlando, | passò, che la parola ’i 
non soffersi, | né ’l dolce sfavillar degli occhi suoi»; Qg v. 12 ’l sguardo invi-
dioso al sole e Rvf 37.81-83 «Le treccie d’òr che devrien fare il sole | d’invidia 
molta ir pieno | e ’l bel guardo sereno», Rvf 156.5-6 «et vidi lagrimar que’ 
duo bei lumi, | ch’àn fatto mille volte invidia al sole»; Qg v. 13 ardo, vivo e 
spero e Rvf 134.2 «e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio».

A fronte di questa trama fittissima di ricombinazioni, non è da stupirsi 
se resta poco spazio per i probabili antecedenti esclusivi di Qg, quelli che 
cioè non siano già stati riconosciuti come possibili fonti dei corrispondenti 
loci paralleli del Canzoniere: non mi è riuscito di aggiungerne altri al solo 
significativo, in termini di potenzialità genetica, già segnalato da Laura Pa-
olino, l’attacco del v. 7 del dantesco Sè tu colui «Vedestù pianger lei, se tu 
non pui | ... ?», ultima delle tre interrogative che strutturano la fronte del 
sonetto della Vita nuova. Specularmente, lo stesso si può dire delle riper-
cussioni nella più tarda produzione lirica protopetrarchista, dove anche i 
tratti affini a Qg possono essere spiegati, direi sempre, ricorrendo al deno-
minatore comune.

Traguardato attraverso l’ipotesi dell’autenticità, l’insieme di questi dati 
si può contestualizzare entro due modelli alternativi. Estremizzandoli – i 
casi concreti sono ovviamente aperti a tutte le possibilità intermedie, ma 
qui importa focalizzare la dinamica prevalente – il primo, esplosivo, ve-
drebbe Petrarca autore di un originario sonetto sennucciano malfatto ma 
densissimo di brillanti invenzioni in termini di entrate lessicali, stilemi e 
temi caratteristici, sonetto che poi sarebbe stato rifuso a produrre Erano i 
capei d’oro, utilizzando i residui come mattoncini nella costituzione di al-
tri pezzi lirici. Il secondo, implosivo, immaginerebbe invece Qg prodotto, 
sempre per mano di Petrarca, come una sorta di riscrittura di Rvf 90 inte-
grata e dissimilata mediante il riassemblaggio di parole-chiave, iuncturae e 
moduli stilistico-tematici già utilizzati in più occasioni, anche importanti e 
strategiche, nella scrittura del liber. 

L’accettabilità del primo orientamento direi che è resa problematica 
dalla sproporzione tra il totalizzante petrarchismo della lirica e la latitanza 

54. Il sonetto in questione termina con «tanto gli ò a dir, che ’ncominciar non oso», 
in affinità alla variante non oso dimandar... (Qg v. 14) segnalata da Leporatti per Mc226 
Ox66, ai quali è da aggiungere il ritrovato Trivulziano 1015.
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di modelli “altri”, come si è visto non agevolmente individuabili, che fareb-
be del testo un prodotto singolarmente autoreferenziale, molto mal collo-
cabile in una fase di apprendistato. Quanto al secondo, credo che coincida 
in buona parte con l’ipotesi avanzata da Laura Paolino, che si tratterebbe 
cioè di «un’esercitazione letteraria, estranea a qualsiasi accadimento con-
creto della biografia petrarchesca». Anche questa ricostruzione offre però 
il destro a contestazioni di fondo: un simile esercizio di stile, declinato co-
me variazione (in tono minore) sul tema di Erano i capei d’oro, si direbbe 
inteso fin dall’impostazione come da non integrare nel corpo del macro-
testo, integrazione che però sola giustificherebbe (sul modello dei primi 
libri delle Familiares) l’invenzione ex novo di mai trasmesse nuge epistolari. 
Ma se invece – a prescindere dall’estraneità agli accadimenti biografici – si 
mantiene come reale ed effettivo l’indirizzo a Sennuccio55, resta ancora più 
difficile da spiegare la scarsa qualità e soprattutto la pesante macchia anti-
fiorentina di quel gionte.

Pertanto, se si considera troppo onerosa l’ipotesi di un Petrarca a) pe-
trarchista integrale, b) linguisticamente incerto e c) extrafiorentino, occor-
re ammettere che lingua, lessico e stile cospirano verso il modello sì dell’e-
sercizio, ma con Petrarca quale causa materiale e non efficiente. Alla fisio-
nomia del ricamo imparaticcio non osta nemmeno lo sviluppo delle situa-
zioni tematiche, o meglio il loro secco giustapporsi, che sulla griglia della 
contemplazione (vv. 1-12) vede succedersi la poetica dell’oggetto (vv. 1-2), 
la transumanità dell’Amata (vv. 2-4), l’anfibologica effettualità d’amore, tra 
disforia ed euforia (v. 6), l’amore come nobilitazione dell’animo dell’Aman-
te (vv. 7-8), l’amore-traviamento (v. 11) e la vittoria di Laura-Dafne nel cer-
tame contro il Sole-Apollo. Cioè tutto il Canzoniere “in vita” in compen-
dio. E anche su questo piano “macrosemantico” occorre accettare una nuo-
va esemplare perdita di coerenza, che investe (nei nuclei tematici a cavallo 
tra fronte e sirma) lo strano rapporto dell’io lirico con i propri pensieri: 
dapprima (vv. 7-8) la bellezza della donna (quel piacer) allontana Francesco 
da ogni pensiero basso che gli sale al cuore56, e immediatamente dopo (vv. 
10-11) i pensieri che vanno dietro a Laura (e che per contrasto si immagine-
rebbero “alti”) vengono presentati come (de)sviati57.

55. Che sarebbe anche utile per giustificare la sopravvivenza estravagante del sonetto.
56. Dunque, una volta che i pensieri sono saliti al cuore, al poeta tocca allontanarsi 

da sé stesso?
57. A reggere questo strange loop il raddoppio della parola pensier (vv. 8 e 11), già in sé 

rarissimo nei sonetti dei Rvf (tre soli casi, Rvf 110, 274, 284, e tutti ben altrimenti sostan-
ziati).
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Conclusioni (naturalmente interlocutorie) e prospettive

La scelta per l’una o l’altra ipotesi di lavoro, sonetto made in Petrarch o 
apocrifo, dipenderà in ultima analisi da quali e quanto intensi scarti (lin-
guistici e qualitativi) si è disposti ad ammettere rispetto a quello che ci è 
dato riscontrare nei testi autentici. Quanto alle ricadute, accogliere l’idea 
che si tratti di un prodotto epigonale può averne senz’altro di immediate, 
entro i confini dello stesso Qg. Riguardo all’interpretatio, in primo luogo: 
penso ad esempio a quelle chiome conte, intese dall’ultima interprete e più 
recentemente dall’ultimo editore «nel senso di “ornate” (lat. comptae)»58. 
In un testo petrarchesco postulare il prezioso latinismo risulterebbe proba-
bilmente necessario, anche se il lemma e il sintagma risultanti qualche diffi-
coltà la porrebbero: conto da comptus non risulta frequentato a connotare la 
qualità estetica di singoli elementi della descriptio puellae59, ma soprattutto, 
se chiome conte dovesse davvero valere per “chiome ornate” (Paolino), na-
scerebbe una contraddizione con i memorabili capelli «a l’aura sparsi»60, 
dunque piuttosto incompti, «della donna del primo incontro» (Bettarini, 
2005, p. 436; le chiome ornate si direbbero più pertinenti a Laura agée, cfr. 
Rvf 196.7 «et le chiome or avolte in perle e ’n gemme | allora sciolte, et so-
vra òr terso bionde»).

Anche questa ennesima incoerenza risulta però senz’altro accettabile e 
neutralizzata in un contesto imitativo-epigonale, che in alternativa consenti-
rebbe pure una diversa lettura: a una ridotta qualità testuale infatti non oste-
rebbe nemmeno l’accezione facilior di conte = cognitae (“quelle chiome che 
tu sai”, se non “quelle chiome celebri e celebrate”), sul modello delle fatezze 
conte (Rvf 44.4) della testa mozzata di Pompeo (certo tutt’altro che compta).

Altri fall-out potrebbero poi riguardare la stessa costituzione del testo, 
dove sarà forse da allentare la diffidenza nei confronti sia delle spie lingui-
stiche non toscane61, sia delle più intense macchie epigonali, come l’osses-

58. Così Laura Paolino, e Leporatti mette a testo «come compte», raccogliendo il 
suggerimento di alcuni esponenti della tradizione.

59. Cfr. la voce conto (2) agg. del tlio (Valentina Gritti): l’accezione «Bello e ordina-
to, grazioso» pare valere soltanto per la figura umana (in particolare femminile) nel suo 
complesso. Per le cose (come le dantesche saette conte di Purg. 2.56) l’accezione è piuttosto 
quella di “idoneo”, “adatto allo scopo”.

60. Che sono poi un’ulteriore Leitmotiv sennucciano.
61. Ad esempio al v. 11 (vulgata dietro a chi ò disviati i pensier’ miei, Leporatti drieto a 

cui ho sviato...), concedendo fiducia a quel chi per “cui” che in area settentrionale – veneta 
in particolare – risulta tutt’altro che implausibile.
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sività meccanica e un po’ aliena dell’anafora. Tenendo pure presente che, 
entro il modello di una tradizione considerevolmente attiva e “critica”, e 
velleitariamente ottimistica, si possono tranquillamente prevedere nei te-
stimoni restauri congetturali intesi a guadagnare frammentari dettagli del-
la supposta genuinità petrarchesca, restauri che dunque potrebbero addi-
rittura, con la massima cautela, essere promossi al rango di errori.

Infine, l’abdicazione verso l’apocrifia non costituirebbe affatto una 
sconfitta, o uno sbilanciamento del rapporto costi-benefici in termini di 
perdita secca, dato che alla negata possibilità di includere nel corpus auto-
riale un Petrarca che contempla o fa contemplare ghirlande angeliche e usa 
la parola grana, fa riscontro l’acquisizione di un dato storico letterario di 
straordinario interesse, ai limiti dello scoop, che va ben oltre le pur interes-
santi questioni di stilistica petrarchesca. 

La negazione dell’autenticità non permette infatti di utilizzare il pez-
zo come strumento di misura dei gradi di escursione sostanziale e forma-
le dell’autore, dei quali dunque ne sappiamo quanto ne sapevamo prima. 
Se però non si abbassa il livello medio atteso di un sonetto petrarchesco, 
si alzano in compenso i termini della sfida che ci propone la produzione 
dei sectatores: che si mostrerebbe notevolmente ferrata, e intraprendente 
al punto di non avere remore all’immettere nel proprio arsenale imitativo 
moduli caratterizzanti non solo il lessico, lo stile e i temi, ma la stessa bio-
grafia (poetica quantomeno) di Petrarca; in una parola, di non arretrare di 
fronte alla produzione del falso a tutti gli effetti, macro o microtestuale che 
sia, qualunque ne possa essere il movente.
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Fra Tre e Cinquecento nei diversi centri letterari d’Italia un’ampia 
tradizione manoscritta e a stampa attribuisce a Petrarca un gran 
numero di rime che non figurano nell’autografo dei Rerum 
vulgarium fragmenta. Riunite in sillogi miscellanee ma spesso 
infiltrate nei Rvf stessi, le cosiddette rime disperse insidiano 
l’integrità della raccolta, approntata con cura dall’autore nel corso 
di una vita e subito assurta a modello inalterabile di perfezione 
poetica; e tuttavia, allo stesso tempo, tale imponente processo di 
contaminazione è segno della straordinaria vitalità della ricezione 
del Canzoniere nelle diverse fasi di affermazione del petrarchismo. 
Circoscrivere il corpus delle disperse e stabilirne l’autenticità e la 
lezione costituiscono uno dei problemi testuali più complessi e 
intriganti della critica petrarchesca. 
In questo volume alcuni dei maggiori specialisti di lirica medievale 
riflettono sulle soluzioni metodologiche più opportune per 
affrontarlo e risolverlo con il gruppo di lavoro del progetto 
ginevrino Le rime disperse di Petrarca: l’altra faccia del Canzoniere, 
che sta curando l’edizione critica. 
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