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XXII 

El C C C LI 

I 

.,:.- innamorato d i tale, che dimora nella ,-alle de l Tevere . 

N o n moriér tanti mai di calde febbre, 
dal giorno in qua , ch ' el primo fanciul n eque . 
quant'io ho penti6n, chéd él mi piacque 
la scurita di quel, ch'è amar' co' lebbre. 

E co' l'Alpino trasmutato in Tebbre 
fu per fortuna de le soperchie acque, 
cosi io sono, poi che loco giacque, 

ve assaggiai del ben del dolce Tebbre. 
Ché corre sempre chiar' come Tesino 

questo fiume rea! sovr'ogne fiume; 
infino al mar non perde il suo camino . 

Risplende in e so un si lucente lume, 
·he chi lui mira di coraggio fino 

può dir eh' Amor lui regge in bel ostum . 
Si ch'i' ho lasciata l 'aera de le Chiane, 
vòi' la Teverina per mio stallo, 

cambiando il vi o ad oro un ch iar ' cristallo. 

Il-I 
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II 

Si duole d i tar in contado e fuori di Perugia. 

É l mi rincresce si lo star di fuore 
dai mura de colei . ch'ogni ben mostra, 
eh' io con Trista n ne prendiria la giostra 
ol per veder gli occhiucce ner' co' more 

di quel furel, che m'ha 'n v lato el core , 
e tiènlosi in pregion dentro ai suoi chiostra · 
ond ' io so' certo ch'a me molto costra 
prima ch'io de pregion nel cave fòre. 

El gran diletto, eh' io bbo in contado, 
si è d'odir cantar ran saleppe, 
e le lucerte correr per le greppe. 

E tu in Prosa ha' el ciamproli no e 'l dado, 
a la taverna, colle borse ceppe; 
ed io in essa m'artrovo di rado. 

Molto divisa l 'e er mio dal vostro; 
saluta 'l ciamprolin , ch'usa col nostro. 

III 

Celebra l'iniziale del nome di Trebaldino, per amor di lui. 

Io son del «ti» si fo rte innamorato, 
per ch'è principio de liggiadro nome ; 
sonne pili vago, ch'el fanciul di pome, 
tra letter'e vocal: eh' io l'ho chiosato 

e, per piu onor, de perle fegurato , 
per piagere a colui, de cui io fòme 
suo servidor de quel, ch'io posso, come 
colui, ch' aspetta d'e ser meritato. 

Solo una grazia t'addomando, Amore : 
fa' eh' io non pèra sotto 'l tuo pennello, 
però che vi siria gran disinore, 

sed io morisse d 'un picciol quadrello; 
da puoi che tu m'hai messo in tanto errore 
fa' eh' io non mòra nel tempo, che gello. 
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rv 

Per il medesimo Tr baldi no ; acrostico. 

TRE anni e piu fa mò, ch'Amor mi prese, 
MA ' , r ben so' certo che mai non mi la sa; 
BALenò uno splendor, ch'ogn'altro pa sa : 
FREdd' era il tempo, e di calor m'acce e. 

01 morte in vita mia alma ospe e; 
oitelme donque, Amor, se mai 'abbassa: 
Non vede tu eh' io sto co' pesce i ' nassa, 
Ni po' fuggir da lui né far defese? 

SERvir ce puoi, Amore, e toglier doo-J ie; 
ram fiorito, che stai in sul monte , 
CElatamente fa' che tu ne coglie. 

Ben puoi saper qual nome io porto m fronte : 
colui, che gia dinanze fe' menzione; 
Luccia al figliuol ferito pon cagi one. 

v 

È indignato cont ro la madre di T rebaldino, perché ostacola il suo desiderio . 

Rabbia mi morde el cor con maggiur tzza , 
che qu t>l la, che conquise Bonifazio: 
benigno aspetto d ' un desso, ch'io sazio 
si del bel cor, che 'nmagi nando frizza, 

Luccia l'adombra, ché per me se drizza 
sovr ' al suo figlio a far diverso strazio, 
dicendo sempre: - Io non ti darò spazio, 
ladro, che tu mai parle a quel, eh 'attizza. -

Cosi è questa crude! de pieta nuda , 
piu , che non fu al suo tempo 1edea: 
eh 'el mio sparvier ha ucciso ne la muda. 

Ma ella coi van pensier se fa un'idea; 
ma la natura 'l da, eh 'el gioven faccia , 
en ne la ua eta, cosa, che i piaccia . 

S'el mio ci è morto, non è cosa nova, 
ché quel de Giovannei ne fe' gia prova. 
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Si trugge d i non vedere l'oggetto de l suo amore . 

Po' che nel dolce aspetto abbandonai, 
e legai l'alma nei vostre costume , 
o signor, de mia vita guida e lume, 
prima cb' io mòra vederovv' io mai? 

Io me partie da voi e 'l cor ]assai, 
onde con vèn che sempre io me consume ; 
e, ben ch'io parga de lagreme fiume, 
pianger non posso, che me paia as a i. 

Non seni mai piager, che mi c nt nte, 
né ch 'ai dogliose spirte done pace, 
fin ch'io non veggio voi, signor v ra 

Ma questa angossa, che co i me face, 
signore, or ve ricorda il cor ervente : 
che, poi h'è ostro, non v'e ca d mente . . 

VII 

i duole d 'una troppo fugace vi ione del la p rsot am la. 

Questo aper ti fo , signor mio car , 
he, mentr' io viverò, si serò vostro , 
i gran conforto mi déste nel chio tro, 

quando i vostr'oc hie ver o me miraro . 
Ma' lo beccaste quel dolore amaro, 

el qual saper ti fo senza dimostro! 
Ma per lo star, dico, d'un paternostro 
loco staesti, e puoi te ne celaro. 

Vostra partita mi fe' tanta noia , 
ch'io star di sotto con gli altre non podde, 
ma anda'mi a riposare in su la loia. 

Femme a un sentiere, e vidde ca gli Odd 
dissi : -O Dio, tu mi par' ben bellerco, 

m ala morte no uccide quel chierco! -
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VIli 

È innamorato, ma non o a confe do . 

Io veggio ben la mia de avventura, 
ché per temenza perdo el mio de ire; 
e veggio ben che uom, cb'· senz'ardire , 
suo pregio non acquista pe r paura. 

om , c 'ha coraggio , puote aver ventura ; 
e bene è matto chi perde per dire , 
come ch 'él crede d i poter fo rnire 
umiliando sempre la natura . 

La gran temenza mi toglie a rdiment 
de dire a voi quello, ch'io porto in c re, 
tal ho paura di far fallimento. 

Ch'io non vi dico s'io i porto amore : 
eh' io sono in fuoco ed in grande tormento , 
e son gia quase morto del dolore. 

IX 

Supplica gli occhi amati a non negar li la doke vi ta . 

Voi, che portate de mia vita luce 
nel vi o chiar' col piace ele aspetto, 
e non vedete me vostro soggetto , 
eh' Amor per voi a la morte conduce · 

poi eh' el toccar da me fugg' e desdu ce, 
e del parlarvi sòffero 'l difetto, 
deh non siat' aspre a mostrarm' el cospetto, 
che raggio di sa ute al cuor tral uce . 

Per lo qual a mirar si spesso vegno : 
e, voi celando!, divento terreno , 
e sempre 'l t risto spirto piu vien meno . 

Vergogna nel venir non ha , né freno , 
ben eh 'a ltre pari e o me di mostre in segno: 
m'è pu r maggior la pena, eh' io sostegno. 

Dinanzie a sua figura tu sie messo, 
sonetto mio, vicario di me stesso . 

5 
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x 

Se non i conforta del suo amore , morra. 

Ramo fiorito , el di , ch'io non ti vegg10, 
mio lieto cor di doglia si trafigge 
e la smarrita mente se refigge 
con quel signore Amor, cui empre chieggio . 

Ond'io ne prego voi prima ch'io peggio 
stia, ch'io vegna s6' la tua merigge; 
se non, la Morte dal corpo defigge 
l'alma, che nel mio cor per voi po seggio. 

Donque, vi piaccia per Dio, ignor caro , 
di farme grazia, prima ch'io sia morto, 
ch'io non ne pero mai altro conforto, 

se no 'l suo do lce frutto , per me amaro ; 
ma, se per lui mia ita non riparo, 
girò ne l'altro mondo , da te scòrto. 

Si me prendeste, Amor , con novo ingegno , 
eh' io se m p re mai so' tato ostro segno. 

XI 

upplica l'amato che lo soccorra. 

Le toi promesse me vegnon si in ordo 
colle tuoi volte, che n'hai piu, che golpe ; 
né mi posso scudar dai mortai colpe , 
ch'Amor mi tra, per ch' io di te fui 'ngord 

Ond ' io ti prego, e q ue to ti ricordo, 
che tu almen facce si, che tu ti scolpe: 
ch' io sento l'alma che lascia le pol pe 
fredde per doglia, ond' io le man mi mordo . 

Però ti prego , signor, che soccurghe 
con la tua medicina e vi enne a capo, 
poi che tal mal convien per te si purghe, 
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se non ch'en quisto mondo piu non capo; 
e già mi renderia a Morte vinto 
enza 'l tuo viso, ch'i' ho nel cor pinto . 

Van ne, sonetto, tosto e rieca 'l pasto, 
prima ch' io sia da Morte al tutto guasto. 

XII 

Si cruccia per la crudella, che gli è u ata . 

Ogni pensier, ch'i' ho 'n te , e dispera, 
poi che con crudelta te se' compliso; 
Eddio a tal gente non da paradiso, 
ance i descaccia: e questa è cosa vera. 

Se ben raçordi il salutar di sera, 
me rispondeste: -Or va ', che tu sie ucci ·o! -
Sempre col fin de tuoe parole un riso 
t ' usda di bocca con allegra cèra . 

Ond' io, mirando a voi, foi i contento, 
che non m' increhber le villan' parol e ; 
mi rischiaraste, come l'aer el vento 

fa, se da nuvo li è coverto el sole; 
si eh' io di t a l disio ognor mi pento , 
poi ch'ascaran se' fatto e 'l cor m'invole. 

Ma quel signore Amor, eh 'amar mi trasse, 
non vuoi eh' io retro ritorne coi passe. 

X !Il 

~impiange 11 tcrnpù perduto nella vana pa,.,sione. 

Signor, tanto me piacquer tuoi saluté:, 
eh' io mille grazie ne rendei al messo; 
e ben mostre nel dir che sol se' esso 
c0lui, ch'avanze sovr'ogne vertute. 

7 
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Ma i giorni e l'ore e notte, eh' i' ho per d t , 

dògliomen molto, e biasemo me stesso; 
e pato mille morte via piu spesso , 
che quei, che stanno fra l'ardente Iute . 

Ma ell'è sola una spem , che ci persevra 
l'alma nel corpo, inmaginando forse 
ch'Amor di su' opinion tria molt'e levra. 

Né mai per tal camin passoce 'n for e, 
né lascerò l 'andar, tanto o' empio : 
in prima s ' arfarebbe per me il tempio. 

Sonetto fatto in riso e ianto e lutt • 
a chi te legge non ti scovrir utto. 

XIV 

Ad un amico, che vive nel contado . 

Fatto ti e', Giovagne, contad ino, 
e mane e sere mange coi bevolche, 
e fai zappare e metter forme e olche, 
e bee aceto adacquato per fin vino, 

e frasche vai mozzando col falcino ; 
con trista compagnia ti le e e colche : 
onde ti prego che piu non ti folche 
a ritornare al tuo dolce camino. 

aper ti fo novella men, che bona: 
el padre e 'l figlio stettero a gran ri. chio 
ché 'nvelenate fuòr dal badalischio. 

L'uno è scampato, e de ciò si ragiona, 
ma sempre portera nel viso un ci eh io ; 
per l'altro s'oderan que' triste sona 

Vanne, sonetto , davanti a Giovanni, 
e di' che Francischin de bi so ha panni. 
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x 
N arra , in gergo furbesco, un certo viaggio avventuroso. 

Andando per via nova e per via maggio, 
giéi per Etiopia mi trovai in Parige; 
salse nel mondo, c'ha le gran pendige, 
com' Guiglie lmin d i F landa fece 'l saggio. 

Poscia tornai dov'è 'l gran baronaggio, 
io dico in Francia, ove son cose lige; 
Giotto mi folse ed empi mia valige: 
poi mi partie e presi mio viaggio. 

E 'nver' Galizia prese 'l mio camino ; 
poco piu oltre mi fu minacciato : 
e dimandomme s'io a ea del fiorino. 

Ond' io ristetti , ed avvi ai 'l mercato; 
e mia risposta fu eh ' io malandrino: 
si ch'ei da me se parti corrucciato. 

Andando giu trovai Lellio 'n armo, 
e di lo sant' a ltar basciai lo marmo . 

XVI 

Per la caduta dei signori da Pietramala. 

Mostrasi chiaro, per divin giudizio, 
g-ia quei da Pietramala condannate, 
ei quai de l'alta rota son chinate 
e giti desposte d' ogne l or offizio. 

Si gran peccato di soperbia e vizio 
so ffrir non podde el redentor Pate: 
Lucifero angelo e gli altre chiamate 
private fu Or d' ogne bene letizia. 

Poi eh' è sentenza, tal sia manifesta: 
o q ual conforto in ciò p ssa valere, 
che non convegna d'inchinar !or testa. 

9 
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Ma, per trattato di pace volere, 
credevan su montare a far gran festa, 
e nel lor primo stato remanere. 

Non rivocò mai Dio suo concistorio, 
però che l'infinita sua giustizia 
fraudo nol si può far, né gia malizia. 

XVII 

Ad un tale, ammonendolo che il mal acqui stalo non da frutto . 

O tu , che pigni in due parete azzuro, 
e vai ce mettend ' òr senz mordente , 
e l'una fai te in vi ta si lucente, 
ch'en l ' altra si doventa buio e scuro: 

e gta non pen e el tempo fu uro, 
né co ' al Signor despiace ei fraudolente ? 
né ancor non guardi che diria la gente, 
veggendose in palese quist furo? 

Ma sappi eh' io non so' sordo né muto . 
eh' io non conosca le parole fai e, 
che ne la vi ta mi parver si alse, 

odendo dirnandar si ran trebu to . 
Chi partir crede quel del u fratello, 
el suo veggia partir con lo c ltello. 

X III 

Consiglia un amico di non parlare senza riflettere. 

Niccolò, io vero amico te c nseglio 
che tu ti guardi innanti, che ti attaC'che , 
per che l' onor de toi vertute affiacche 
e cange l'ordo nero e 'l bel vermeglio. 
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Empara di tacer, e farai meglio : 
e guarda che chi t'ode non te fiacche; 
cieco se se', non vede quante bracche 
cércante de pigl iar : però ti sveglio . 

Parlano molti, che tacer non sanno, 
dannando si colle !or ceme bocche, 
che spes e fiade receono ' l malanno. 

r fa' che quisto vizio non ti tocche; 
molte receono di lor parlar danno: 
ora pensa oggema' innanti, che scocche 

XIX 

Chiede a Dio perdono dei suoi p ccati. 

Ptccavi, Deus, misert rt mei; 
deh, dolce ignor mio, or mi perdona, 
e pensa che, se ogne opra fusse bona , 
luoco a misericordia non serei. 

e non mi receve, e io te vegno ai piei, 
molto seni crudel la tua persona ; 
però che pieta mai non abbandona 
chi dice: - Mercé chèggio, ch'io mal fei! 

Ma, per che meglio perdonar mi posse, 
dove e quando tu vòl', tutto m'allide, 
flagella la mia carne e i nerbe e gli osse. 

E, se di questo saciar non ti vide, 
e non t'appaghe de cotal percosse, 
perdonaraime prima , e puoi m'ancide. 

lJ 
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, 'E1 ZONI I RI A TORI P -JRUGI I 

TENZ NE TR ER MARI CE CC LI , 

SEP CECC< N C OLI E GILI LEL LI 

I- SER MARI O 

l perugini stanno abbassando la potenza dei signori da Pietramala. 

Io veggio scolorir gli aurate sasse 
e sgranellarse fuor del colle azzuro, 

l'uno e l'altro devenir si oscuro, 
che quase paion d 'ogne luce casse. 

Le lor vertu sen van con lente passe, 
forte piangendo per lo scoglio duro , 
per trovar loco, che lo' sia securo, 
do\·c riposen loro spirte lasse. 

Né mur né fosso né poggio né ombra 
non è, che de costor si faccia albergo; 
ancie ciascun da sé glie schiude e sgombra. 

Le l or vertute ca mina n ver' l'ergo ; 
la cruda petra un griffon bianco ingombra, 
cinto d ' intorno d'un vermiglio asbergo. 
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2- SER CECO 

Ma è a temere che la loro fortuna risorg . 

Non se credea che mai di colorasse 
l 'o rata petra fuor del franco muro, 
con l'agiur campo , nel qual l'affiguro; 
ma che vigore e forza raddoppiasse. 

E, ben che mò ritrosa sì voltasse 
ua prospera fortuna, poco curo, 

sperando sempre; ché ' l tempo futuro 
subito fa salir quai son piu basse . 

T u vederai, se Morte non l 'adom bra, 
farne voltar com'altra volta el tergo, 
e tremar piu, che non fa la codombra, 

fuggendo com' el pesce innanzi a mergo: 
non ci varra recar pietre né ombra ; 
di cotal chiosa mia risposta ergo. 

3 - GILIO 

No, se il loro abbassamento è voluto da Dio. 

Se l'antica potenza ritornasse , 
che strusse Catell ina dal conzuro, 
s'io guardo ben con l'intelletto puro , 
non credo che cosi vittoriasse; 

ma par che Dio tal opra destinasse, 
si, che non vale altrui l 'esser maturo, 
né signoria, se bene il ver misuro , 
che , com è suo voler , no l permutasse. 

Chi crede ch 'altro sia, dico ch'è om bra; 
e può dir chi reggea: -S' io pur som mergo, 
colpo de vostra spada non m ' adombra. 

Ma , se speranza , con la quale io pergo , 
da l' aspera fortuna me di o m bra, 
disfatto sia s'ancor non vi dispergo . -
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II 

TENZO E TRA ER MARINO CECCOLI 

E CECC LO 

I- SER fARI O 

Esorta Arezzo a pentirsi se vuole chivare l 'e trema rovina. 

Quomodo sola sedes, citta artina, 
vedo a donna dei tuoi bei tribute! 
Pianger ti eggio e chiamare aiute, 
ma ' l o-ran pastore ogni tuo arco spina. 

Conviente al certo la fina! ruina 
portarla in pace co' tuo' signor ghiute, 
qual per piu tempo sforza re hòn olute 
citta e castella ed amista vicina. 

Gerusalem Gerusalem, giudeo 
Arezzo, dir ti puoi coi tuoi Tarlate: 
convèrtete tosto al tuo signor Deo; 

non aspettare el fin de' dir ' trattate, 
qual si fan contra te al tempo giusto, 
per rifrenare el tuo pen iere ingiusto. 

E tosto vederai la chiara ensegna : 
sovre dei sasse star l 'uccel grifone, 
e , con la spada in man, Ner' d'Uguccione. 

2 - CECCOLO 

Do po la caduta dei Tarlal i, possa Perugia donnna re 1 'universo. 

Sovra di tutt'e ogni citta regina, 
ben per soverchia sovrana salute 
divina Sapienza ha provvedute 
l'eccellente sue guardie a che non fina; 

I 5 
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onde superbia alquanto s ' inch ina 
per glie gravose colpe recevute, 
i qual di giorno in giorno procedut 
poi che licenza concessa fu pina. 

Non rendera ' piti trebu ta rio feo 
a l'artina citta né ai sasse ora te, 
i qual, disposta signoria, piu reo 

dal possente signor son condannate ; 
santa Giustizia, fa' sentir lor gusto 
di novi tormenti e anco di combusto. 

O alta maiesta tanto benegna , 
real dono da a Prosa il confalone, 
che regga l ' universo col leone . 

III 

TENZONE TRA ATTAVIANO E ERl 

I - ATTAVIA NO 

Deride la bruttezza d eli' amico. 

Espaventacchio mostra el tri to olto : 
e gli occhie de la gatta, c'bai si guazze, 
e 'l corto naso, che serba doi mazz 
dentro da le toi froge, si m'han to lto 

da quel piager, che me fieci e ser tolto, 
quand'io me 'nnamorai de te, che spazze 
tutte le strade quando son piti guazze, 
poi che col guizzo tu féste raccolto. 

Ma s' è egli al veder si reversato , 
quello, ch'è sciagurato, tristo e folle , 
per che de te se mostra si 'm pacciato? 

OLI 
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Ché la boe 'hai refessa , e tuttor bolle 
1, che par un caldai male schiumato: 

e 'l dur li )asse, e tu ten porte el molle. 

2- NERI 

Prole ta egualmente tutta la sua dedizione al ' ingiurialore. 

Non me pòi spaventa , ch'io son pur òlt 
verso de te come germane a guazze : 
si , eh' io non temo parole né mazze, 
che da volert piacer i a mai tolto. 

E de ciò savi me tegno, non tolto, 
per ciò che vizio ciascun da te sp zz : 
poi de beli vertu chiar ' e non guazze 
dentro dal tuo gi rdin ( i gran raccolto . 

a tu m 'hai el cappel si re ersato, 
però ch'io sono e tat alquanto foll 
e de malvagio volere 'mpacciato. 

E lo tuo cor, che 'n foco d'Amor bolle, 
lo ver parlando, m'ha 'n ciò si schiumato , 
ch'io s rò sempre duro e non mai molle. 

a pur, se andar cherendo me fai l'· ca , 
lo blasmo è tuo, s'io fo quel , che te ' nere ca. 

IV 

TE ZO ' fRA I NE E ERI MU LI 

I - CIO. E 

. ;Il ra utlrl terta vveutura ùCLorsag11 111 Asco l! l'I c e• n 

Da po' eh' io fo i ne la citta del Tronto 
ami co ere , io fe' del catelano 
falsetto estretto , fei de butarano 
piatt ine geno ese tutte a p6nto. 

17 
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entendome 'l marchese da lo sconto, 
enmantenente si se fe' lontano, 
dubitando venir meco a le mano: 
onde in onore e grandezza rmonto. 

fa sempre guato pur che misser rida: 
enmantenente so' su nel morello, 
passo Pugnano e so' presso ad Offida. 

Embraccio el scudo, allaccio m' el ppello, 
e tutte glie nemice ce desfida; 
allora crido: - ona, tam urello! -

2- NERI 

Chiosa maliziosamente il rac onto fattogli. 

Ben ve mostra fornito el vo tro conto 
ol de quell'arme, che me pare strano 

che ve d elette : m' a e n r en mano 
dardo o ver lancia, ben credo voi pronto. 

E del falsetto, se pòi far lo sconto, 
non ve bisogna pagar l' ancontano, 
ché quel, che voi porta te, era ben sano, 
tuttor ch'él se mostrasse de fuor onto. 

Ma i' ve tegno piti savio, che non crida 
el vostro motteggiar, eh' él seria fello 
quel, eh 'una strada far tuttor s'affida. 

Caval non credo che sempre ia quello: 
ma, in qual prima vèn, montate suso, 
se non cangiato avete l'antic'us . 
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v 

TENZONE TRA RIDOLF 

E PIETRO DI MAE TRO A GELO 

I- RIDOLFO 

Quali sono i suoi fantastici desidèn. 

Desio l'amor del beato batte mo 
e star con Isach, lacob ed Aròn, 
con gli angioli cantare eleysòn: 
ma ancora orria vivere un centesmo, 

crescendo sempre fé, ond' io son cresmo; 
e tener d'oro il fiume de Gihòn, 
ancor d 'argento Tigris e Fisòn, 
ché molte faria ricch' e me med smo; 

e d 'anni enti tornare in quel tempo, 
ed essere sano, giolivo e gaio, 
e tuttora aiutando quale men pò; 

a maristalla vorria un cavai baio, 
che mi portasse in un'ora in Baldacche: 
quanto la vita dura , non si stracche. 

2- PIETRO 

\ <;se-::mda . r;inc:uanòo la eluse, le fantasticherie dell'amico. 

Ambo ensieme queste cose avesmo, 
con lo tributo, che possiè Car6n; 
prode fus emo via piu, che Gia 6n, 
e ·n tenzona come fu Ettor stesmo; 

ed en lo cielo empiria entrar dovesmo, 
possederlo ensieme con Sans6n; 

qua gi6 aver le ciance d'Aime6n, 
e co me buon destrier forte corresmo; 

19 
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e mio fus e proprio de qui ad Empo
li , e per mezzo de fiorin g isse un raio, 
e dicere agli avar' : - Costui dar vem pò; -

e posseder p r me ciò, ch'io non aio, 
e viver gioven quanto isse I acche, 
puoi con _,David cantar . a!vum me facclle». 

VI 

TENZONE 'T'RA UN I T E SER CE C NUC 

I - JG ' OTO 

Rac onta al ucl:'oli un ca o corso l suo Treb !dino. 

er ecco, òle udir un novo incialmo? 
uando, dopo colui, bevve a quel nappo 

Trebaldin tuo, un serpe i diè di grappo 
in su nel naso , er maggiore p Imo. 

Puoi ci sputò, e disse un cotal almo; 
allor diss'egl ie: - 'io da que ' ta scappo, 
en simel caso gia mai non rincap o, 
e tu mi dessi di fiorini un palmo. -

Toccando se n'andava cosi 'l naso, 
pensando tra se ste so a erlo mozzo, 

uardando an or ' l sang ue era rima o. 
Allor di s'i :- Que t'' b n atto ozzo!

né non orria veder si fatto caso : 
en pria me gittar bbe giu in un pozzo. 

2- SER CECCO 

Risponde oscuramente parlando di certi suoi guai. 

La verde fronda, ch'io porto ul palmo , 
si me ricovre quel, ch 'io in acqua zappo; 
né 'n tal vaghego-io non cadde mal trappo, 
ma per iscus fo questo timpalmo. 

LI 
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Donna liggiadra, per lo eu ' amor scalmo 
i mia persona eh' io dicer non sappo; 

e vesti cotal donna novo drappo; 
dimora al monte la , u ' vo ispes o calmo. 

Ed hammi d'allegrezza si ' l cor raso, 
ch'ira e melenconia porto in g ozzo 

quan d' io non veggio el monte de Parnaso. 
Ed ogne mal mi da ' ncontro di cozzo; 

ma sempre mor ver ' me destende el pa o , 
ond' i' annegar vorrebbe entro ' n un lozzo . 

II 

TENZONE 

RA GI LIO LELLI , TREBALDIN MA FREDI I 

E SER CE C UCC LI 

I -GILIO 

lnYila Trebaldino a ricambiar l'amor di ser Cecco. 

O tu , che l' amorosa fia mma prove, 
la qual nel tuo bel dir si manifesta, 
com ' è che tu non hai la voglia presta , 
ed a servire Amor non ti retro ve ? 

Ché chi dal dir l 'effetto suo rimove, 
n on sente amor, ma vanita di testa; 
e vòi ' che sappi ch' è maggiore inchèsta, 
che quella, dove Artu fe' cose nove. 

Tu cred· ad un, che ti pasce di vento , 
ché non può a\·er per sé pur de lo scoglio; 
e !asce quel, che ti può fa r contento. 

Ma tu vuoi' esser un tuo cirafoglio, 
dicendo poi eh 'avesse el gioco vénto? 
Questo mi tolgo e de me' non ti voglio. 

Se tu nol fai, ten puoi lavar le mano. 
Che a1 tu piu cercando? Si dico, ecco: 
io servo te, se tu serve ser Cecco. 

:li 
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2 - TREBALDINO 

Non v o! saperne di chi gli scrive, menlre si profferisce affezionalo al -UCloli. 

Egli è ben ver che sotto Amor mi trove, 
e provo pesso in me com'è mole t a 
la vita deD"li amante, e che lor pesta; 
ma, se provato hai, fa che riprove . 

Se io servo ad Amore, e saper fòve 
eh 1 io non so 1 al m o n do s6 ' l'altrui podèsta ; 
onde par la mia vita disonesta 
piu, ched è in onne donna, De' vi giove? 

Ma tu dice si spesso eh' io mi p nto 
d'aver detto del i , che si mi spogli 
d'ogne mia volontade, e piu non sento 

de te en me, si come sentir soglio; 
e d'engannare altrui non n'ho talento , 
ma' te, che dice:- oglio, -e poi: - Disvoglio. 

Al mio signor ser Cecco tutto ano 
libero O'lie me do , e verde e ecco, 
poi che se dice eh 1 io del suo ben lecco. 

3- SER CECCO 

Si ac ende di passione per le parole di Trd aldino. 

El tuo bel dir liggiadro ver' me io\ e 
si spes o, eh' él con vèn eh' io prenda in presta 
de le tuoi dolce rime, e faccia festa 
teco, bel frate, puoi eh 'a ciò ti mo e. 

Ond ' io ti pre o che me diche dove 
tu vuol' eh' io vegna o da terza o d~ sesta , 
ché mill'anni me par ch 'io s6' tua vesta 
limo re quanto vòl': non penso altro ·e. 

Però ti prego che tu non sie lento 
a far quel, che v'è scritto in questo fogr o, 
da po' che io servirte non pa ento . 
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Ma io del tempo perduto mi doglio, 
per ch'io non t' ho servito volte cento, 
po' che tu grane sempre dov'io gioglio. 

Vostro mi fo en monte, en cost'e en prano , 
da poi che col bel dir teco m'attecco; 
dimme ove vegna, e sucherairne 'l becco. 

VIII 

TE ZO E 

23 

TRA CUCCO DI MESSER GUALFREDUC IO BAGLIO I 

E SER CECCO NUCCOLI 

I- CUCCO 

Sta nel limbo, ma spera di salire poi ìn paradiso. 

Io sto nel limbo, e spero di vedire 
la gloria de colui, ch' è somma luce, 
la qual da morte a vita me conduce, 
tenendome soggetto al suo volire. 

E, ciò 'spettando, non sento martire , 
sperando sempre udir la dolce vuce, 
la qual lo spirto mio tuttor riduce 
a benigno signor sempre ubbedire. 

Però lui prego che troppo non tardi 
al servo suo mostrar quilla chiarezza, 
che scampe 'l cor dagli amorosi dardi. 

Ch'en verita niuna maggiur fortezza 
dar si porria al cor per sostenere 
li grave colpe, che lo fan patére. 



24 XXIIl - TENZO l Dl RIMATOR[ PERUGINI 

2- SER E CCO 

Dal limbo non i va in luogo di perfezion , e pu1, Cuc u Ì! n.:or lropp le t 
alle co. e mondane ... 

Tu se' nel loco, e ben ti rimire , 
che gloria o ben p r te mai non tral u e: 
né mai l' giu non scende el sommo d ce, 
poi ch' Abraam ne trasse e g li altre sire. 

Ma , se tu ere' rinascere e m rire, 
cotest' è un v n pen ier , che sem1 r\ 'nduce: 
né mai a perfezion nessun s'ad uce, 
a uscir di fuor, ma a ran doppie s spire. 

Ma e i par eh' en tua matèra nel m o do ardi 
l'alma col cor sol per l'altrui bellezza, 
rubato pur dagli amor si ardi. 

Ma, s mi crede, usa maggiur laro·h ezza , 
poi coteste no elle son u vere ; 
proverbio an ·co: -Iddio si fe' li sere. 

Non piacquer mai sonette a tai per· ne; 
ma, 'ei t 'accoste , donai el bol ~._ione. 

3- cuc 

Conferma l sue S!Jeranzc di lasciar il lunbo, e rimpro ·eu l' mie 
pere h· usci t fu01 dcll 'argomento. 

Io so' n la m1a oppinion piu ferm , 
er C eco, ch 'en In tua non ragionast , 

però che di peranza mi privast , 
come s'io fus e mortalmente infermo. 

Ma in verit<i ti dico e si t' affermu 
ch'en quilla parte, do e mi trova te, 
sci e el verace lume, che rimast' è, 

e fed ' l cor , che non glie vals ch~·rmo. 

• 
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Però ti prego che, quando tu parli, 
che tu non esche fuor di la matè ra ; 
ben vòi' che sappi ch'io non so' da Arli. 

Ch ' io giuro a Dio ch'a seguir la bandèra 
sarei piu presto con mille fiorini, 
ch'un altro non siria di bagattini. 

Ma, poi eh' entendi ad esser camarlinga, 
servirte convèn d'altro, ca de tinga. 

4- SER CECCO 

Ribadisce la sua affermazione che dal limbo non fugg . 

aper ti fo ch'el mio detto rifermo, 
da poi che le mie rime mal notaste; 
come Iddio fe' li sere, tu 'l provaste, 
s'io traggo ben l'effetto del tuo sermo. 

E vòi' che sappi eh' io non mi disfermo: 
ché mai non uscerai, se la giu intraste; 
però ti prego che piu no l coutraste , 
eh 'en sul Dicreto el disse quel da l 'ermo. 

Ché ' l Signor sommo seria in briga trarli 
fuor di tal luoco, e questa è cosa vera; 
ond' io ti prego che piu non ci sparli: 

ché converni che tua oppinion pèra ; 
e vincitor ne remarrò a la fine, 
e gi rò in sella, e tu t'atterra' ai crine. 

Ben so che l'hai mainèr, ma se raminga: 
eh 'altre glie da denari, e no i berlinga. 
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IX 

TENZONE TRA SER CECCO NUCCOLI 

E CUCCO DI MESSER GUALFREDUCCIO BAGLIONI 

I- SER CECCO 

Della sua beata vita fuor di Perugia, in compagnia di Bartol ccio. 

Sapere ti fo, Cucco, eh' io mi godo, 
e traggo vita chiara in alto monte, 
e sto con Bartuluccio, chiara fonte, 
che cortesia spande in ogne modo. 

Se anguille o ténche o lucci o pesce sodo 
si trova in Prosa, gia non vène al ponte: 
ché 'l signor nostro spende piu, che come, 
che sia in crestenta, per quel, ch'i' odo. 

Ode diletto, c'ho, per confortarmi: 
ch'andand'io per mangiare a l'uccellerte, 
e' lascio mò a la porta le greve armi. 

E ad ogni gitto fo poi le sucherte ; 
e tu al Teber vai avvisando i cupi, 
ed io l' ingogliert fo come fan lupi. 

Es ist gut gol mich !umgert: 
egH è 'l mio buon signor, di eu' i' ho fame , 
che spende e spande come fronde in rame. 

2- cucco 

Interpreta in senso malizioso alcune dichiarazioni di ser Cecco. 

Se tu gode, ser Cecco, come conte, 
e trai si chiara vita, io ti lodo; 
e so' ben certo, se non erri al modo, 
che tu hai ogne ben, come tu pronte. 
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-
Ma , se vivanda avess' quant 'ha ' l Visconte, 

de ciò non curo; ma, s'el forte nodo 
se desugliesse per lo tuo arlodo, 
buia deventeria la chiara fonte. 

Ma puoi che t'è piaciuto di contarmi 
e l diletto, che po' mangiar m'accerte: 
ond' io te dico che, per quel, che parmi, 

che guardi bene a lo scender de l 'erte, 
ed ancor meglio al saltar de le rupi; 
e , se lo 'ngogli, fa' che non l 'allupi. 

Io non entendo el tuo parlar tede co; 
ma credo, quando vai a l 'uccellerte, 
che drieto a lui tu facce le minverte. 

3- SER CECCO 

V anta le promesse d'amore, che gli furon fattt da Bnrtoluccio. 

Amico , sai me fai mutar lenguaggio? 
Risposta ti farò , e parratti buia, 
di la 'mpromessa , ch' i' ho ad alleluia: 
si ch'él convèn ch'io faccia il dolze saggio. 

E a piu cautela la polizza n'aggio, 
scritta di la sua mano; or pur m' ingìuia, 
come ti piace, ch'io farò co' fuia 
lupa, ch'ai lupacchin, che fugge, oltraggio. 

E parme ciascun giorno ben mill 'anni , 
che varchin i di santi , e vegna el tem po, 
eh' io veggia a lui vesti t' i novi panni. 

Or se ne vada ormai, ché gire se m pò, 
ché, chi lui mira, dice eh' è Assalonne; 
innamorar ben fa uornm e donne. 

Ed io mi godo, come che tu crede, 
eh 'apponer non si puote a mia polizza: 
ma, nel contraro, molte n'han g rand' ìzza. 
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4- cucco 

Rileva le contraddizioni dell'amico e cerca di disilluderlo su Hartoluctto , 

Poi che disdice, non se' di lignag!{io, 
ed ogni tuo parlar par che sia fuia; 
onde curo di te me n, che di l uia , 
eh è~ e del fuoco, e non fa alcun dannagg10. 

Ed anco il tuo parlar par men , che saggio: 
ché prima dice che l 'aveste a 'ngiuia, 
e poi de la 'mpromessa fai tal giuia, 
come s'a noi avesse fatt'o maggio . 

Però ti dico che te stesso inganni, 
ché tale improme sione aspette a tempo; 
non ti racorda la canzon di Gianni? 

Io credo, dico , che prima e non dèmp 
la nova vesta aveni quel Giasonne, 
che conquistò 'l monte cacciando donn 

Se di ciò gode, tu fai come rede, 
che de picciola co a tutto frizza , 
poi nel contrario tosto si dirizza . 

La tua polizza è de quelle de iucc io 
di imonello, e n n d Bartuluccio. 

x 
TE Z E 

TRA ER CEC O NU COLI E GIRALDELLO 

I- SER CECCO 

Vorrebbe vendicare un'ingiuria fatta alla sua "0 nara. 

S'io potesse saper chi fu 'l villano, 
che prese tanto ardir, per quel, ch' i' oda, 
eh' a monna Raggia mia trasse la coda, 
fariel grattar con ambedue le mano; 
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si, ch 'elli avrebbe la arato in vano, 
e del mio dir sentenzia si clisnoda: 

ond' io ne porterebbe Yera loda, 
s 'el mercenaio arpuse in l'a rca a-rano. 

Ben o eh' 11' è vendetta corporale ; 
se non eh' en farla piggionira l 'onta 
chi se ponesse col brutto animale. 

Ben ce darei a tal derrata gi6nta, 
e farébbei gustar si fa to sale, 
che derie monna Raggia: - Io o' mò sconta . -

Si fatta doglia porta monna Raggia, 
che per la coda sua bellezza cala, 
ché non si cura di colte! de l' ala. 

2 - G IRALDELLO 

Celebra le lodi dell 'otre o animale . 

Ben me rincrebbe per eh' io foi lontano 
da monna Raggia , ch'ar i ne a dar loda; 
e però, mi' ser C ecco, el cor ven goda 
che vendetta fu fatta a mano a mano. 

Ma, se si ravvi tasse il buon T ristano , 
on avre' fatta vendetta piu soda; 

se ciò non è, io prego che me 'nn oda 
col i, che cadde dal cenno sovrano. 

1a ben vi dico ch'a cotanto male 
non i satisfarie, hé la sua b6nta, 
che porta manna Raggia , è 'n le suoe ale: 

ché del volare ell' è cotanto pronta, 
eh 'ella non prenderebbe due cicale; 
e questo è vero, per quel, che si conta. 

Nei suoi sembianti si mostra si saggia, 
che mai non se vorre' partir di sala; 
però cacciate via la cosa mala . 
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X[ 

TE ZO E TRA ER CECCO UCC LI 

E GILIO LELLI 

I- ER CECCO 

Per punirlo del vizio del gioco, suo padre lo tiene a stecco. 

1 el tempio santo non vi d ' io mai petra 
nuda e scoperta, com'el mio farsetto; 
e port una gonnella senza occhietto, 

he, chi la mira, b n par cosa tetra. 
Ma, s'io a v sse i denar de la poletra, 
qual vendei e misi a minoretto, 

io piu nasco to non staria s6' 'l tetto 
a far sonette ne' dolente metra. 

E mille fiade el giorno mi carroccio 
con lo mio padre, che non vòl vestirme: 
-V'ha la puledra?- e questo è 'l mio ripro cto. 

On 'io m'accorgo che non val piu dirme 
ched ei mi esta: ch'esso s'è disposto 
di non mettere in me un denai' di costo: 

per ch'él n i fe' n far ett , e io gli prom1 e 
de non giucar né a tavole né a zara, 
d v'ho perduta la poletra cara . 

2 -GILIO 

Infatti, il padre di ser Cecco non gli dara piu quattrini. 

Talor se tène alcun sommo gieumètra, 
eh 'egli è pur di color de Malborghetto; 
e tal e tiene el figliuol benedetto, 
che da la v ra sentenza s'arretra . 
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'io miro bene aglie specchiate vetra , 
non se' per pace del padre diletto; 
ché, s'él te bisognasse un calciaretto, 
onani empre simigliante cetra. 

_ é mai per te discioglierci tascoccio; 
ancie spesso dira: - Co' puoi desdirme 
eh' a la puledra non fusse mal soccio? 

Giucastela? briga de casa uscirme! -
E ta fa' guerra, e l'accordo 'l proposto; 
e ' tanto, se tu puoi, ende del mo to. 

e non farai cosi, ederai rise: 
ch'al tuo farsetto glie farai npara 
solaio o tetto : se non , vai po' bara. 

XII 

TENZO E TRA COLA DI MESSER ALE A DRO 

E , ER CECCO NUCCOLI 

I - COLA 

Descri\·e i corrotti costu mi degli spol.:tini. 

Amico, sappie l'uso de Spolite, 
e la qual vita ine i può trare, 
e do' convience castita serva re 
e l'arte frequentar di' sodomite. 

Femmine comune ne so' sbandite, 
né nulla vi si trova per denare; 
son tutte patarine, al ver parlare , 
e 'nnaturate sòdome condite. 

Sonce di belle, al ver, ma del vagheggio 
curano men, che briaca de l fuso: 
ché 'nnaturate sono in si mal 'uso. 

3I 
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Però, amico vero, io t richèggio 
che tu ce mandi alcuna frotto letta , 
ché noi non periam si de nighetta . 

2 - ER CECCO 

Dio p uni gia terribilmente quei ci ttad111i. 

e ben racorde, gia ne fuòr punite 
g lie spoletin del l or mal ' operare, 
ché fuòr quase condutti a consumare , 
mangiando l 'erbe a guisa di romite . 

E puòiti ben recordar di' rostite 
e de li altre, cui convèn dimentare, 
puoi fe ' Dio l'aire e la terra tremare 
con terramoti e stronanti bonite. 

XIII 

GILIO LELLI A MAGIOL A DR C IOLI 

In linguaggio o curo, probabilmente furbe co, pa rla d'un certo c ue da caccia~ 

Magiolo, el tuo bracchetto fu da mandria, 
ché, per cercar, non diè mai naso a stoppola 
o per tema de spine o ver di loppola , 
fuggito ne le parte d' Alissandria. 
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Ma credo che 'l te fe' veni re a Flandria 
colui, che t'ha ben per fanciul da poppola: 
ché ti !asce cadere a co tal troppo la , 
che degno se' de morte salamandria. 

On 'io i vo6 lio mi o consiglio porgere , 
ben che, se non se chiede, secco chiamas 
che de l'anti u b ... n ti voglie accorgere. 

Un vero amico al mondo molto brama e ; 
e , se vorrai sparvier, verra de Corseca 
c n fin bracchetto, che non fui' né morseca. 

Però ti prego che piu non c' introppeche : 
c 'bave nome Rubino, 
in ca n de guar a , og ni sparvier, che .wppeche . 

3 
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PIERACCI TE ALDI 

Che cosa è Amore. 

- Chi è questo signor tanto nomato, 
che da altrui d cezza ed amarore? 
- Egli è un nome , che si ch iama Amore, 
il quale ha signoria sopr'ogni stato. 

- Egli è un anima! proporzionato, 
che g usti e dorma ed abbia in s sentore? 
-E' na ce di piacere e di dolzore; 
an imai no, ma è cosi un nome usato. 

- e ciò non è, perché è alcun credente 
eh' e' dia quando dolcezza e quando pene, 
e che sia in ogni stato si possente? 

- Diròttelo in duo versi brevemente ; 
Amor è quel signor, che ci sostiene; 
e senz 'Amor non si può far niente . -
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Il 

Della figura e na tura d 'Amore. 

Amor è giovenetto, e fi urato 
ignudo ed orbo, co' feroci artegli, 
con volante ali e con corti capegli 
e con turcas o pien di dardi allato. 

E sède in equo bianco disfrenato , 
c'ba pettoral di cuori uman vermegli; 
da' mezzani e da' giovani e da' v gli 
questo signor sempr' è magnificato . 

Or vo' contar de la sua propri ' e senza : 
Amor si non è altro, h 'un desio 
criato sol ne la concupiscenza, 

e con volere e con un piacer rio 
chiamato mor , non visto in apparenza. 
del qual ne nasce uno mondano iddio . 

Il l 

Des r ive la bellezza di una donn a. 

Il sommo antico mastro Policreto 
non pinse mai cosi bella figura, 
com'è la ostra, eh è fuor di mcsura , 
si come ch'elli era d 'amor di creto . 

E io, che sono un suo scolar secreto 
e leggo i libri de la sua pittura, 
giudico per entenzia chiara e pura 
che ciò è ver, qual mi veggo, e lo ripeto. 

El color ostro è a grana e a perla tratto ; 
cinghiata gola, dolce bocca e naso , 
e ciascun occhio un sol, che volge ratto . 

E tutto l'altro, ch'è in voi rimaso, 
è si proporzionato e si ritratto, 
come ciascun conviensi nel suo caso . 
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IV 

Quello, che soffre , quand' è lontan dalla sua donua. 

Quando vedrai la donna, ch'io m1rava , 
raccomandami a lei come fuss' io, 
e contale che 'l debile cor mio 
ne va piangendo con l'anima prava: 

per che, quando il bel vi o io r imira a, 
ne la mia mente pingeva un disio , 
che ripara a ad ogni pensier rio 
da me, per la dolcezza, che mi dava. 

Poi che partito son da tanta gioia, 
di me stesso mi duole, ssendo privo, 
e ciò, ch'i' veggo o sento, m'è a noia. 

E poco mi diletta essendo vivo, 
tanto è ' l dolor, che dentro par ch'io muoia , 
e gli occhi miei di pianto fanno un rivo. 

v 

Amando , ~u ppli ca di ~ sere corrisposto. 

vita di mia vita, quando io penso 
sopr' a la vostra gran piacevolezza, 
nel pensiero mi giugne una dolcezza , 
che mi fa stupefatto stare intenso ; 

la qual si sparge per ogni mio senso 
e da di voi amar al cor fortezza : 
e chi nel cor mi pinse tal vaghezza , 
ubbligato gli so n di render censo. 

Per che d'amarvi, donna, io pu r sormonto, 
e pure addoppio a guisa di scacchiere. 
per modo , quasi far non si può conto. 

Deh dunque , poi che Amor cosi mi fère, 
movete vostro core ad esser pronto 
a darmi quella gioia, c'ho mestiere. 
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VI 

' è innamorato d 'una donna , che rassomi li a ad un'altra gia da lui mata . 

La gaia donna , che , del mio paese , 
vidi fra l'a ltre donne. ch' eran molte, 
con velo in capo e colle treccie avvolt , 
acconcia adornamente a la lucchese , 

mirando in lei, subito il cor mi prese 
colle bellezze, c ' ha nel viso accolte 
e tutte noie m'ha levate e tol te, 
e le virtti oblate e forte ace se . 

E ciò m 'è divenuto , per che sembra 
alquanto q uella, ch' ra rom agnola, 
di cui a ciascun' ora mi rimem bra 

de la dolce figura, collo gola, 
d la grand zza , e i rte altre mem ra , 
e de la sua angelica parola . 

V li 

Come dev 'essere fatto un ne tto. 

Qualunque vuol saper fare un sone tto , 
e non fusse di ciò bene avvisato, 
s ' e ' uol esser di questo amma s ra to , 
apra gli orecchi suoi e lo ' ntelletto. 

Aver vuoi quattro piè , l'esser di r tto 
e con dua mute, ed essere ordinato , 
ed in parte quattordici appuntato 
e di buona rettorica corretto. 

Undici silbe ciascun vuole punto , 
e le rime perfet te vuole avere, 
e con gentil vocabuli congiunto; 

dir bene a la proposta il suo o ·ere : 
e, e chi dice sani d ' Amor punto , 
dini piti efficace il suo parere. 
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VIII 

Maledice il giorno, che s'è riammogliato . 

E l maladetto di , che io pensai 
e poi ch'i' consenti' di ra mmogliarmi , 
dovea con tutti i panni sotterrarmi , 
i che vivuto piu non fussi mai. 

Ch'i' ho per lei di molti affanni e guai , 
si ch' i ' non veggio con che ri pararmi, 
se Morte per sua grazia non vuot fann i 
ched e ' le iaccia a sé tirarla ornai. 

E, s ' ella ciò mi fa , io le perdono 
figlioli e padre e quanto ella m'ha t lto : 

Iddio per me gli ne sia testimòno. 
Se io m· bagno di lacrime il olto 

veggendo morta lei, quel di, cui sòno , 
non mi si mostri mai poco né molto. 

IX 

Vorrebbe saper morta la moglie. 

Q ualunque m 'arrecassi la novella 
vera, o di veduta o vuoi d'udita , 
che la mia sposa si fusse partita 
di questa vita, persa la favella, 

io gli darei guarnacchia o vuoi gonnella, 
cintura e borsa con danar fornita, 

sempre mai ch''' dimorassi in vita 
lui servirei con chiara voglia e snella. 

E non fui mai cosi desideroso 
di congiunger con lei il matrimonio, 
he mi son del partir vie piu goloso. 

Se Iddio da lei mi seperra o 'l demonio , 
m ai di ness una non sarò piu sposo 
per carta di notai' con testimonio. 
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x 

Le delizie del uo malrimonio. 

S'io veggo il di, che io mai mi ispigli 
de l'animale, il qual si chiama moglie, 
eh' io abbia sempre .mai tristizia e doglie. 
se con nessuna mai piu mi rappig-li ! 

Una mi prese, e tienmi con sua nrtig li, 
per ch 'ella vide subite mi' vog ie; 
e gia per fetta mai non mi discioglie, 
anzi mi ciuffa, e tien per li capigli. 

Udite un po' come ]a m'ha gui ato: 
che 'n cinquantotto di , che con lei gia<;_qui , 
cinquanta giorni ne stetti ammalato ! 

Malvagia- l'ora e'l punto, ch'io non tacqui , 
quand ' io fu' da ser Marco dimandato 
se volea quella, che i' .. ... . . c i nacqui ! 

XI 

Prega la Morle d i liberarlo da lla se..:onda nwg lie. 

O crude! Morte, che la prima moglie 
tu mi togliesti contro a mio volere, 
e tanto mi facesti dispiacere , 
come sa Dio, da cui la fé si toglie ; 

ché si m'accaricast' il cor di doglie, 
che impossibil sarebbe a vedere, 
perdendo quella, che m 'era in piacere 
e contentava piti de le mie voglie : 

deh, Morte, se da me vuoi perdonanza , 
uccidi la seconda, che in callaia 
la manda, per che in te ho gran fi danza! 

Or te ne spaccia, e fa' si, che si paia; 
e, se di ciò farai la tua possanza , 
pace ti renderò de la primaia. 
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XII 

Lamenta la ua povertà. 

E piccoli fiorin d'argento e d'oro 
sommariamente m'hanno abbandon atu, 
e ciaschedun da me s'è allontanato 
piti, che non · Fucecchio da Pianoro. 

Ond'io pensoso piu spes o addolo o, 
che quel, che giace in sul letto ammalato: 
però che ' n ca sa, in mano, in borsa o allato 
non vuoi con meco nes un far dimoro . 

Ed io n'ho spesso vie maggior bi ogno 
piu, che non ha il tignoso del ca p peli 
e giorno e notte gli isi e sogno : 

e nessun vuole stare al mio ostello; 
e poco vienmi a dire s'io gli agogno, 
ché ciaschedun da m si fa ribello. 

XIII 

(Juello, che glt segu.:, quando gli mancano i denari .: \juando ne ha. 

Omè, che io mi sento si smarrito, 
quand'io non ho danar e la scars Ila: 
dove sia gente a dir qualche novella , 
i' non son quasi di parlare ardito~ 

E, se io parlo, i' son I 10 trato a dito, 
c sento dirmi: - Ve' quanto e' favelb! -
I' perdo il cuor com 'una femminella, 
si, eh' io diven(J"o tutto sbigottito. 

E, quando i' ho danar i in abbondanza 
in borsa, in iscarsella o paltoniera, 
i' sono ardito ed ho di dir balJanza; 

dinanzi ho 'l cerchio e di driet' ho la schiera 
di gente assai, che eia cuno ha speranza 
eh' io lo ovvenga per qual h e maniera. 

I 
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XlV 

Qual è il suo unico conforto al lorché si sente triste per la ua poverta. 

Tal si solea per me levare in piede, 
e dicea :- Bene andiate- e- Ben eg nate,
e farmi molto spesso le fiate: 
se or gli vo dinanzi , e lui si siede . 

El che e 'l come e donde ciò procede? 
Ch ' i'ho pochi danari e men derrate ; 
sovente con duris ime spronate 
spesso malinconia nel cor mi fède . 

E certo son ch 'ella m'uccideria, 
se non ch'i ' t , e pens e poi rip n o 
come fortuna gira notte e dia. 

Ché tal da poverta è stato offenso , 
he poi as o a id nte li enia 
i, eh' e ' si riconforta in ogni senso . 

x 

lJelibera di moderare le sue tend nze penderec e. 

I' truovo molti amici di starnuto, 
e chi ' i « Bene andiate~ e «Ben ve nate », 
chi di proffert e piccole err te, 
mostrando ognun ver ' me il volere acuto. 

Ma tal fiata i' ho bisogno aiuto 
aver da lor, danari o ver derrate : 
chi gambero _iventa piccol, frate, 
chi sord' o orbo , o chi diventa mut 

Si , eh' io so n fermo di trasnaturare 
e di piu non aver la man fo rata, 
e quel, che m' è rimaso , ben guardare, 

e spender sempre secondo l' intrata: 
e l'animo è seguace al migliorare, 
eh' oggi la gente è troppa iscozzonata. 
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XVI 

Per ben 'h·ere al mondo, è necessaria la ricchezza . 

El mondo vile è oggi a tal condotto, 
che senno non ci vale o gentilezza, 
sed e' non v'è misticata ricchezza, 
la qual condisce e 'nsala ogni buon cotto. 

E ch i ci vive per l'altrui ridotto 

non è stimato, e ciascuno lo sprezza, 
e ad ognuno ne vien una schifezza 
con uno sdegno: e non gli è fatto motto. 

Però rècbisi ognun la mente al petto , 
ed in tal modo cerchi pro vede -e, 
ch 'egli abbia de' danar: quest'è l'effetto. 

E, poi che gli ha, gli sappia m antenere, 
sed e' non v uole che poi gli sia detto: 
- Io non ti posso patir di vedere ! -

XVII 

Piange la morte di Dante Alighieri . 

Sonetto pien di doglia, isca pigliato 
ad ogni dicitor tu te n'andrai , 
e con gramezz' a !or racconterai 
l'orribil danno, il qual è incontrato. 

Ché l'ultimo periglio disfrenato , 
il quale in sé pieta non ebbe mai, 
per darne al cor tormento e pene assai, 
il dolce nostro mastro n'ha portato, 

ciò è il sommo autor Dante Alighieri, 
che fu piu copioso in iscienza, 
cb e Catone o Donato o ver Gualtieri. 

E chi ha senno di vera co~oscenza 
ne dée portar affanno ne' pensieri, 
recandosi a memoria sua clemenza . 
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XVIII 

[ disagi, che patisce, es endo ca lellauo a \fontopoli. 

Se colla vi ta io esco de la buca , 
ov ' io son castellano pel discreto 
messer Filippo da Santo Gineto, 
vece in Firenza per messer lo duca : 

eh 'egli , o su ' ofici al, mi riconduca, 
quand ' io arò il termine colleto! 
Se io accetto, ciò non glielo vèto , 
frusta to io sia con aspra marm ruca. 

Però che io ci sono assediato 
da ' forti venti e da la care ti a 
ed ogni cosa m'è pòrto e collato; 

di quel, ch' è vaga piu la ita mia, 
ciò è di veder donne, son privato, 
in chiesa, a li balconi o ne la via. 

XIX 

Giovan ni XX[} l)erden\ lo "tato della Chiesa e non toiueni. d'oll emontJ. 

Gran parte di Romagna e de la , 1arca 
ha gia perduto il prete di Catorsa, 
e l'al ro ri manente, c'ha in borsa. 
parmi veder che tosto se ne scarca. 

E, s' e' non sent' e vede e' mon i \'a rca, 
la gente bologne e veggio scorsa 
a dargli ma gior graffi e maggior m or a, 
che mai non fe' leone a bestia parca. 

Ma, 'egli avra ben letto o 'nte o Cato, 
e ' sara savio e fu crgi r · el romore , 
e non aspetlera villan commiato. 

e, pur dov ' è, vorra esser signore, 
per modo tal lo ve go diripato, 
ched e' n' ani gran danno e dison re. 
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xx 
Venezia e Firenze abb tteranno la potenza di Mastino II ùella Scala. 

Ceneda e Feltro e ancor M ntebelluni, 
revigi ed anche Padua e Vicenza 

avea me s r lastino a ubidienza, 
Verona, P ·ma , Bre eia , Lucca e Luni. 

E contento non fue, ma ésca e funi 
,acea per prender inegia e Firenza; 
m lor, per iscarcar la sua potenza , 
forte s'armaron con terribil pruni. 

E san Giovanni, il gran baron B ttista, 
per la Dio grazia avn:i tanto potere, 
insieme con san Marco vang lista, 

che da la cala il faranno cadere 
a poco a poco: e gia se n vede vista 
da raffr nare il suo gran mal volere. 

XX I 

Infatt i s1 LOrge il pri ncipio dell a sua rovina. 

San Marco e 'l doge, san Giuvanni e ' l giglio 
hanno si accanato il gran Mastino, 
che da la scala è sceso alquanto al chino 
ed è per trarripare al gran periglio, 

s'él non è savio ed ha savio consiglio, 
che faccia ciò, che vuole il fiorentino 
col veneziano suo compagno fi no , 
che son di gran possanza e fier piglio . 

Ma, s 'e' vorra pur essere ostinato 
credendosi poter lor resistire 
per sofferenza, come ha 'ncominciato, 

colla coda tra gambe gia fugg ire 
lo veggo, in ver' Verona seguitato, 
temendo con sua gente del morire. 
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XXll 

Conforta la gente a tterrita per una cr dele pes tilenza. 

La crudel Morte, nimica di vita, 
ne vien feroce sotto sua bandèra, 
e mena seco una gran turba e schèra , 
che de l'umana gent' ell' ha rapita; 

e dat' ha lor si fatta gran ferita, 
che fatto ha, di lor bella, brutta cèra : 
co i ad uno ad un ci vitupèra, 
tant ' è verso di noi infellonita. 

Però consiglio ognuno lo può fare, 
che si dia tempo, e stia alle ro e sano, 
e lasci la fortuna trapassare: 

ché talor molto corre chi va piano ; 
eia cun procacci ben bere e mangiare, 
non dispiacendo a Dio signor ovrano. 

XXIII 

Descrive il suo piacevole soggiorno a Faenza. 

Bartolo e Berto, com Carlo in Francia 
o come il conte in Poppi, i ' sto in Faenza, 
e si m i piace qui la risidenza, 
che, se 'l sapessi, non vi parria ciancia. 

Ben vesto e calzo, e ben empio la pancia , 
e ben ho de ' contanti a mia piacenza; 
e, se amico a me viene da Firenza, 
nol caccio con iRpada né con lancia. 

E spesse volte l'anno i ' fo viaggio 
dove dimora quella, ch'è mia dea, 
a cui quattordici anni ho fatto omaggio; 

e tutta mia persona si ricrea, 
veggendo il suo benigno signor sag-gio, 
el qual da me lontan mie cor ardea . 
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XXI 

:\1a poi se ne tanca, e vorrebbe tornare a Firenze. 

S'io veggio il di, che io disio e spero, 
di ritornare a star dentro a Firenza, 
e che io facci la mia risidenza, 
avrò salute al mio voler sincero. 

E, se di ciò adempio il mio pensiero, 
per la virtu di Dio, che n'ha potenza, 
e ciò confermo e dico daddivero, 
non credo far di la mai dispartenza. 

Questo egli è, ché i' sono oggimai sazio 
del tanto dimorare qui in Romagna , 
che a considerallo è uno trazio. 

Vorrei partir ornai d'esta campagna 
e ritornar nel dilettoso spazio 
de la nobil citta gioiosa e magna. 

xxv 

Nessuno può essere contento del suo stato. 

Io non trovo uomo, che viva contento , 
non giovane, non vecchio o ammezzato, 
il qual sia secolare o vòi prelato, 
quando con meco ragionar lo sento. 

Cia cun mostra d 'aver seco tormento 
o mal di testa o d'occhi, od è sciancato, 
qual mal di fianco, sordo o scilinguato , 
o qual è d'altra sani tate spento. 

Chi di ricchezza in poverta si truova, 
e chi di libertate in ubidenza, 
e chi ha moglie, ed ella un altro pruova. 

E chi può far vendetta ed ha te m enza, 
e chi ne la pregion dimora e cova , 
e chi del male altrui fa penitenza. 
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XX I 

1 on vale il dono, se non accordato ubito. 

Quando l 'uom chiede un don , eh ' è bisognoso" 
e 'l don , che chiede, g li sia indugiato , 
colui, che dona, non ha tanto in g rato , 
per che lo 'ndugio non è ditettoso. 

Il don, ch'è fatto brieve, è gra zioso , 
e quel, ch'è chiesto, è mezzo compera to ; 
colui , che dona, ed a chi è donato , 
se ' l dono è fuor di tempo, è disdegnoso. 

Cosi divien d 'amor e d' ogni cosa, 
però che 'l tempo è una cosa cara , 
e nel tempo ogni cosa si rip sa; 

e lo 'ndugiar si vien da gente avara , 
e l 'aspettar si è vita noiosa 
piu , che d ' un c h io quando gioca a zara . 

XXVH 

Lt: ~:.ttivc cou egucnze t!el gioco. 

El gioco è fondame nto d 'avar·zia ; 
d lui procede gola e la lussura ; 
e' da pensieri e cruccio oltre a misura , 
e vie piu, che allegrezza, da trestizia . 

Da lui diriva ciascuna mali zia ; 
e' fa dicer e fare og ni sozzura: 
e tal fiata quel, che perde, fura, 
ed è preso e menato a la giustizia . 

Onde ciascuno io ammonisco , e dico 
che lassi stare il dado e noi trassi n i, 
se vuol de le virtu essere amico. 

E' fa votar le borse de' fiorini, 
e de l ' agiato fa talor mendico , 
e molti andar ne fa tristi e tapini. 
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XX II I 

on uol piu saperne delle donne. 

Del tutto a la r icisa io sbandeggio 
i:lscuna mala fem mina di pregio, 

però t"he sempr mai da l !or collegio 
me 1W veduto male e me ne veggio . 

E , s 'io mai p·u nissuna ne ri chieggio , 
_h ' io sia tenuto a vile ed a di pregio· 
e 'l buon notai' ne faccia privilegio, 
ed io ne strò contento, per eh' io deggio 

E scriva ch'io rinunzio l benefizi 
d i lor lusinghe, pi cere o diletto; 

c·ò mi obligo in ino al die giu izio. 
E , se io non eguisc quel, c'ho detto, 

che io sie reso e menato a l'ospizio 
d'Amor, che mi punisca del difetto. 

X XIX 

Or•na1 , 1 b'è qua~1 veuhio, non vuoi piu giacere cnu alcuna femmina. 

Corretto son del tutto e gastigato 
di n n giacer con femmina nissuna, 
o bella o brut a, o bianca o rossa o bruna, 
infino che io avrò punto del fi ato. 

Co i mi fuss' io tosto riposato, 
eh' i' Lbbi quarant'ar ni, in ciascaduna ; 
(" la mia o~ra ne fussi digiuna 
b~n quindici, che io v 'ho poi peccato. 

Però che saria bene .l l'alma mia 
poscia .. d co po, ed anche al mio borsello, 
r.:.~ffrc1 J.to <tvessi mia follia. 

Ch' 10 l'ho per un gran matto ed un gran fello 
chi non corregge sé di tal risia 
in prima, eh 'e' diventi vecchiarello. 

On l'io dolente son gramo e pentuto, 
h' io mi son cosi tardi ravveduto. 
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xxx 

Ma la lussuria di tempo in tempo lo vince. 

S'io veggo il di, eh' i' vinca me mede mo 
per modo, che io lasci ogni lussura, 
piu bene a rò, che l' uom, che rende usura, 
o che 'l giudeo quando piglia battesmo. 

Ch'i' on ne l'anno terzo sess gesmo, 
e talor pergo in si fatta bruttura; 
onde mel tengo in gran disavventura, 
che dir non ne potrei pur el mil!esmo. 

Ché gli occhi messag er del mio cor vago 
mi mostrano or costei d or co ei, 
pungendomi coll'amarissim'ago. 

Sonne con ento, e pianger ne dovrei, 
edendorni annegare in q sto lago; 

e mòro, trist'a me, gridando:- Oimei ! 

·xxi 

Si sente riprendere da un'a tica pa siou.-. 

Tu sai la 'nfermita mia de l'altr'anno, 
quanta mi fu noiosa o malagevole 
a comportalla; e quanta fu spiacevole, 
color, che l'han provato, si lo sanno. 

Poi pur guari', ed è duo volte un anno, 
o poco m n, ch'i' fui di ciò godevole: 
or vedi ben com 'egli è convenevole 
eh ' io vada ricadendo in tale affanno! 

Ed io mi sento pur tornar nel core, 
poi che tornò colui, ch'era partito, 
non so se dico pazzia o amore; 

ed io sto in forse e on i sbigottito, 
ch'i' fo come colui, che cerca onore , 
e fo pazzie, com 'uom del senno uscito. 
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E son si indebilito, 
che , s'io non ho da te consiglio o regola , 
ono impaniato come tordo in pegola. 

XXX Il 

R1chiama gli an·ocati, i giudici e i notai al loro do · er~ . 

O avvocati e giudici e notari, 
che aiutate e difendete il torto, 
di ciò io vi con iglio e i conforto: 
lasciare e IZI os ri iniqui e amari. 

o n siate a tòr l 'altrui otanto vari, 
che alcun per voi fuor di ragion sie morto, 
per quella fé, che a Gesu Cristo porto: 
ché troppo al fin gli smaltirete cari! 

Chi hia ma usura c toglie altrui moneta, 
quel tal si chiama un usurai' celato, 
che 'ngrassa sé, e ' l cattive! dieta. 

O giudice, o notai' poco affrenato, 
e non avrai del tuo prossimo pièta, 
arai dal sommo Padre abbandonato. 

Ciascun si guardi ben, a cui ciò tocca, 
ché Morte ha teso l 'arco e spe so scocca. 

XXXIII 

Il mondo s ' In cammina di male in peggiu 

Amico, il mondo · oggi a tal venuto, 
che poco valci amore o caritade, 
e molto rara ci è la leal ade, 
e piu la fé, se Iddio mi sia in aiuto. 

Ché ' l picco l dal maggior è si premuto, 
che ad udirlo è una gran piatade; 
e non si truova in bocca veritade 
al giovene, al m zzano o al anuto. 
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E, se Iddio non ci pone la sua man • 
veggo il mondo in si fatta fortuna , 

'he la fé perdera ciascun cri tiano . 
Donna del ciel, del sole e de la luna , 

pregate il vostro figlio prossimano 
h e mandi via da noi que ' ta fortuna , 

e che non guardi a la nostra malizia : 
per Dio, misericordia e non giu tizia ! 

XXX l 

o nf r a un a mico esiliato da Firenze . 

P i che la ruota v' ha vòlto n l bas~o 
messer imone , abbiate franco cuor , 
e non pigliate cruccio né rancore , 
e on usate dire : - imè lasso! -

hé, se voi siet mò ri ato e cas o 
ùe la cittade nobi le del fi ore, 
dentro vi tornarete a grande onore , 
e fiorirete dove si et pa o . 

Ch'i' so che siete di que to innoc ntc, 
pel fallo altrui da' vostri ben cacciato: 
a D io ne 'ncr scera ed a la gente, 

per modo, che sarete raccettato 
ciasc un , che dentro ' è possen te, 

e come non colpe ole onorato. 
e arete con ragion la soffer nza, 

voi tornarete lieto entro in Firenza. 

xxxv 

Rim provera un mancator d i parola 

Oggi abbian lunedi, come tu sai · 
domani è martedi, com' è usato; 
mercol edi è l'altro nominato; 
poi g- iovedi, el qual non falla mai . 
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L 'altr so che cogno ci, per che sai 
che carne non si mangia in nessun lato : 
sabato è l'altro, i ' non l'ho smenticato ; 
l 'altro è quel di, che a bottega non vai. 

Qualunque 'è di questi , mille volte 
hai detto del fornir del fatto mio , 
e poi mi di' che hai faccende molte. 

Tu hai faccende men, che non ho 
le tue promes e tutte v ne e stolte 
l truovo, con sustanza men, ch'un fio. 

Dimmi s 'tu credi eh' io 
n sia servito innanzi al die iudicio; 
quando che non, rinunzio al benefici 

X XXV I 

!11 ripre11sione de l vizio della pi~rizi;~. 

Amico, negligenzia è piu, che danno, 
però che dis nor drieto si trae; 
e ciascadun distintament il ae, 
e spezialmente q 1ei , eh seco l'hanno. 

Però, quando niente a fare egli hanno, 
vanno indugiando d'ora in or piu lae : 
cosi facendo, il tempo se ne vae. 
e passa il di, ,·e m m na e mese e l'anno . 

r..: odi quel, che 'ncontra a' niquitoc;i : 
essendo ricci i, pieni e bene agiati, 
diven an pover', miseri c gottosi; 

e, m<:ntre al mondo vi\·on, so n ch iamati 
cattivi, sciagurati e dolorosi: 
dunque, in mal punto que' cotal son natt . 

Però te ne correggi, amico mi , 
se vuoi pie cere al mondo e poi a Dio. 

53 
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xx,·vn 

Chi indugia a li olgersi a Dio, rischia l ' iufetno. 

O uom, che vivi assai i1: questo mondo~ 

settanta, ottanta, novant'anni o cento, 
ed hai ciò, che ti piace, a compimento , 
ogni cosa ti va pro pera a tondo , 

e vivi allegro e sano, e se' giocon 
e sanza numero hai oro ed argento 
e be' palazzi e donne al tuo talento , 
cavagli e roba e famigli m abbondo: 

e tutto il tempo tuo non hai servito 
a Dio ma pur seauito il tuo diletto , 
né mai ti se' confesso né contrito; 

si che dal gran nimico maledetto 
subitamente tu sar i rapito: 
e meneratti al doloroso letto. 

XXX III 

Considera la sua cecila come un merit ato cast iho 

e parte del vedere i' ho mancato , 
deh come mi sta ben , in veritade, 
per che con gli occhi molta anitade, 
con ciascun d'essi, lasso ! ho gia mirat 

Onde ho mortale e venia! peccato 
cogli altri quattro sensi in egualtad , 
e non ho atito in me tanta bontade, 
essendo san, eh' i ' mi sia raffrenato. 

Ma quello Iddio, che ci notrica e nia 
veggendom' inver ' lui iscono cente 
del lume, che m'avea dato in balia, 

si m'ha mandato mò questo accidenlt. 
per temperar la mia mala follia 
e per provare se io son pazient 
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XX X IX 

Prega santa L ucia dt fargli riavere la vi, .. 

Santa Lucia, per tua irginitate 
i' priego te che per me priegh' Iddio 
che lui mi sani ciascun occhio mio , 
dov ' i' ho tant'amara scuri tate, 

e che m 'al lumi per la s ua pietat , 
ben che degno di ciò i ' non si e io : 
ch 'i' son malvagio peccatore e rio , 
ed bollo offeso in tanta quantitate. 

Ancora il prega che sua perdonanza 
inca ed uccida il mio grieve peccato, 

e che non guardi a la mia ignoranza. 
Se io sarò da lui ra lluminato , 

io lascerò il peccato e l'arroganza, 
ed a lui mostrarò ch'i ' non sia ingrato . 

X L 

Chiede misericordia all a Ver~in . 

Deh, vergine Maria, che incarnast i 
del bel figliol per !spirito sa nto , 
e partoristi lui con dolzor tanto, 
e nove mesi in corpo lo portasti, 

ed al tuo dolce petto il nutricast i, 
t' lui crescesti in gioco, riso e canto: 
di poi il piangesti con amaro pianto , 
e pre:.;o e morto in croce tu 'l trovasti : 

poi, i vi al terzo giorno, consolata 
tu fu sti dc la sua resurressione : 
,- osi co nsola mc , Madre beata , 

e tràmi fuor d'ogni tri bul az ione, 
e non guardar secondo mie peccata: 
misericordia chieggo, e non rag ione ! 

5 
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XLI 

Contrito , ricorre a Dio per pieta. 

Io vo in me gramo spesso ripetendo, 
infra me stesso, tutt' i mei peccati, 
e quali ho fatti, detti e immaginati , 
e di ciò gran dolore al cuore avend 

e la mia conscienza rimordendo, 
ch'io n'aggio tanti tanti radunai: 
e rade volte eh' io g li ho con fessa ti . 
al sacerdote mia colpa dicendo. 

Ond' io ricorro a voi, Signor verace 
e creator del cielo e de la terra, 
che mi puniate, si come a voi piace, 

per che peccando i' v'ho fatto gran ue rra ; 
merzé vi chieggo , che doniate pa e 
a l'alma , quando il corpo andni sotterr,t. 

XLII 

implora ù 'essere ammes o in pa1 adi!.u. 

Mia colpa e colpa e colpa, I e u Cristt•, 

di quanto io v 'aggio offeso in vita mi:l, 
ché piu, che 'l senno, usat' ho la follia , 
e veggio ch'i' ho fatto un mal 'acqui. to . 

Molti peccati l'un coll'altro ho misto, 
di che mia alma n 'ha grieve doglia, 
che uomo alcuno pensar non potria; 
tanto al p resente di uesto m ' attristo. 

Onde a voi to rno con amaro pian o. 
che voi mi perdoniate, onnipotente 
verace Padre , Figlio e Spirto santo: 

e si alluminiate la mia mente, 
eh ' i' possa udire il glorioso canto 
degli angioli, che cantan dolcemen t · 
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XLIII 

I - PIERA CCIO A L F IGLIO BI DO 

i lamenta perché il figliuolo non gli o;cri ve 

Bindo, e' non par che per me truovi foglio 
né penna, che ti renda, con inchiostro; 
quanto agli altri u n' abbi, l'hai dimostro: 
la onde forte me ne cruccio e doO'Iio . 

El ben , ch'io oglio a te , non me ne doglio, 
ma amoti secondo il paternostro ; 
e 'l bianco per lo nero non ti mostro: 
se non è, in ira sia a cui ben voglio. 

Deh qual 'è la cagion, quando tu scrivi 
lettera altrui, ov' i dimoro o sono, 
che tu de utto me ne ce si e privi? 

Or odi e 'n tendi quel, eh' io ti ragiono: 
mentre eh' io viverò e tu ci vivi, 
tale a te, quale a me; piu non sermono . 

2 - RL POSTA DI BINDO 

:vfentre si scusa, rinfan:ia al padre le sue dilapidazioni. 

Per che io non vi scriva como soglio, 
non ne portate cruccio nel cor vostro : 
ché piu, ch e con iscritta vi dimostro, 
da ubbidi rvi mai non mi discioglio. 

Ma la troppa fa ccenda, ch 'io raccoglio , 
de la mia mente si n'occupa il chiostro . 
che ne cessa da voi quel che, dimostro, 
diletto saria. piu, che discordoglio. 

Ciò, che si fa per me, si fonda i\ i. 
dove l 'animo mio sempre dispono , 
che 'l bel se rmon ti e l'avversar' deri Yi. 

7 
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Cosi ol ess' Iddio eh di tal dono 
ri pien v'avessi, quando or quinci or qUJn 
dispergevate il vo ·tro patrimòno! 

Ma il vostro lume mi mostra la 1a, 

ch'i' ho tenuta e terrò tutta ia. 
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IMI 

A ER PACE 

I tristi ellèttt ùel sormontare dei gh ibellin i. 

Lo nome a voi si fa ce, er Paci no , 
ch'a ete, e megliorar non si porria; 
ché noi vedemo il mondo andare al chino, 
per che la pa e non ha segnoria. 

In gran boce venuto è 'l ghebellino , 
onde la terra 'n a bissar dovria , 
ché morto e divorato hanno il giarJ ino , 
da poi che venne ne la lo r balia. 

Còlte ne son le rose e le viuole, 
ed è v vi nata co t a c correggi uola ; 
certo b n credo vi pa ia peccato. 

1aravigl ia mi fo, se on vi duole 
di que i, che vivon d' imbolio di suol.1: 
ed han fatto ciascun , di sé, casato. 
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Il 

Ad 11 prete malèdico . 

Non ti bisogna , Giacomon piovano. 
al mio parer, apparar a schermire: 
ché si ben ti risiè la spa a 'n mano, 
ch'a destra ed a sini tra puo' colpire. 

Il! 

Contro s r Bonagiuuta rbicciaui ùa Lucca, ., cu i s'adatta l 'apologo 
della cornacchia eslita delle penne del pa \·one . 

Di penne d i paone e d'al tre a sai 
vistita, la corni lia a corte andao , 
ma ghi non lasciava per ciò lo crai , 
e a rig uardo sempre cornigliao. 

Gli ausgelli, che la guardar , molt ~ pl a i 

de le lor penn , ch'essa li furao; 
lo furto le ritorna schern' e gua i , 
ché ciascun di sua penna la spogli ao. 

Per te lo dico, novo · canzonèro, 
che ti vesti le penne del Notaro, 
e vai furando lo detto stranèro. 

Si com' gli au gei la corniglia spog·liàro , 
spoglieriati per falso menzonèro, 
se fosse vivo, Iacopo notaro. 
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lV 

:'\finacce dett te da gelo ia d'amore. 

Messer eri Picchin, se mai m 'adeschi 
quella, di cui son servo ad ogni prova: 
f ,.r la novella, ch 'aggio udita nova 
dt q uebti novi bacialier franceschi, 

io on si fatto amico de ' tede chi, 
per lo conta to d' ta bi eia bova, 
che, quando noi, vostra valenza mova: 
ch'a que ta danza bisogn' è ch'i' treschi. 

E, s'io m' inarmo contr' a' figli !berti, 
lo ol Garin non mostrò valor tanto , 
p r cut fuòr mille monimenti aperti, 

com'io farò, ben m i do que to vant 
amore e guerra li ne fara certi, 
e la corn· cchia, di cui t ovo e canto. 

v 

6r 

Le famig-lk, che converrebbe cacciar di Toscaua, per far che questa abbia pace. 

Chi cacciasse di Colle i Tancrede chi , 
e di Montepulcia n li Ca alieri, 
e di 1aremma el de' Pannocchieschi , 

di ~Iassa i Tudin, che son cerrieri · 
di Sien.t i Talomei, mercenar' freschi, 

e di Pistoia tu ti i Cancellieri, 
e Ji Fiorenza alquanti Popoleschi, 
che muta ien lo stato volontieri: 

Toscana longo tempo riposasse; 
Opizzi e [ntet minei, che son lucchesi, 
fus ero de' primai, ch ' Idd io pagasse; 

ed in val d'Arno punisse i Franze i~ 

E questo fu se innanzi, h' i' ci andn-.,se 
anco, che Iddio vengiasse tanti offe i~ 
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VI 

I- PROPOSTA 

Si lamenta d'una vecchia malizio a. 

Tutto mi trugge l'animo una vecchia 
per la malizia, dond'ell'è coperta; 
quand'i' la miro, allora mi par certa 
ch'i ' con le' guardo chi 'l bel viso specchia. 

Ell'assomiglia l'altre, come pecchia: 
ecchia, 'ntendete, ché m 'è maggior perta; 

ché tremar fammi e prometter offerta, 
s'i' scampar posso da le sue orecchia. 

A santa Tecchia- me ne raccomando; 
ché m 'hanno sempre tenuto 'n paura 
le vecchie di gran tempo: ma piu que ta. 

Però eh' è vecchia e prosperosa e desta, 
e gu ta altrui, per sua mal a ventura, 
e sa conoscer ciò, eh 'uom va pensando. 

2- RI PO TA 

Ma ve n'è un 'altra altrettanto moles ta. 

Mandarti poss' io 'l sangue, 'n una secchia, 
i, ched i' l 'abbia per le reni aperta, 

d i quella vecchia maliziosa sperta, 
che s mpre farti mal pur s 'apparecchia. 

Tutto ch'i' credo ch'ella sia parecchia , 
e spesse olte con lei s i converta , 
d'una, che mai non mi lasciò coperta 
la donna mia veder, tant'è vertecchia. 

Il viso att cchia, -quand' i ' vo guardando , 
e solo dov 'io sia lieva la testa; 
Iddio non tem', e men la sepultura. 

Hae anni e mesi vie piu che le mura 
del Culisèo, e va ad ogni fe ta, 

veleno e fuoco per li occhi gittando. 
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VII 

Ammo ni ce i guelfi a fu ire la poten..:a di Cangrande della cala . 

Guelfi, il gran prence nobil di terricco 
poi c'ha 'l gran Can raccol to in le sue braccia, 
convienvi allontanar, ché con gran traccia 
segui erete presto dal Diatricco. 

E chi ci rimarra tal avra stricco, 
che Morte no i torra forte coraccia ; 
ma, come serpi l'un l'altro si straccia 
si mal messo sera qual è piu ricco. 

Questa sentenzia vèn da Dio celeste : 
ché voi e 'l vostro chiamar re Roberto 
lo mon o a •i con crudelta di perto. 

Ma 'l santo imperio, c'ha ben l'occhio averto, 
vuoi dar a' suoi fed i gioiose feste, 
e farvi in oriente ave· gran pe te. 

VIII 

Per la sconfitta dell'e rcito della Chiesa otto Ferra ra . 

.\1illitrecento eu m trentatri anni, 
die quartodecimo e mexe d'a rile, 
venne tra l'oche l'anno bixe tile, 
che letar pò cum lur duluri e danni; 

e de Romagna tuti qui tiranni, 
che 'n tradimenti sum gente subtile, 
e de Bologna una brigata vile, 
che combater volean cum i alamanni. 

La vipera crudele viturioxa 
col cane de la Scala ardito e fello 
e l'arma de la croxe furioxa 

cossi pelarno l'anserino ocello. 
Volesse Deo che stato li fosse 
lo re Zovanni, tra quelle percosse! 
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IX 

Firenze ha ottom so Arezzo, e cos1 fani d 'ogni n mi o . 

Il lion di Firenze è migliorato, 
che lungo tempo è st to in malattia: 
or è compiuta la sua ignoria, 
merzé chiamando il c vallo sfrenato. 

Qual fie la bestia, eh a eni latrato 
o 'nver' di lui usata villania, 
or s'è tutta dempiuta profezia 
che Daniello a ia profetezzato . 

Mira la lupa scorticata e l'orsa, 
per che ' l lion le diè tal de la bra n a , 
ch 'altre bestie l 'avia messa a la cor a. 

Ma, se la profezia non mente o manca , 
e' fani ancora di tanti cuoi borsa, 
che manterra tutta Toscana franca. 

Guardisi da man manca 
chi di dar noia a lui ha fatto fretta , 
ché 'n piccol temp ne fara vend tta. 

x 

Per la morte di me s r Piero de ' Ros i. 

Morte, nimica del guelfo verace, 
perché ci ha' tolto si no bi l signore, 

l qual era per trarci d'ogni errore, 
recandoci vettoria e vera pace? 

E sua virtu giammai non fu fallace 
anzi fu sempre degna di valore, 
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po' che di Parma usci con grande onore, 
cacciandolo il ma tino e sir rapace. 

Deh d immi , Morte, perché fatto l ' hai? 
Non te ne incresce di ferigli el core? 
Che merito n 'aspetti o che n'arai? 

Po' che spog liato ci bai di tanto onore. 
muovi ti immantanente, e si n'andrai 
a far vendetta, che torni in valore. 

Chiamo te per signore: 
priego vendetta faccia, che sia chiara 
di questa morte, che c'è tanto amara ! 

XI 

l nvoca vendetta contro il t radimento dei eneziani. 

Viva il pugliese e 'l còrso e 'l romagnuolo ~ 

Caino e Giuda e Antinòro e Gano, 
re Balzanese e : lbizzo illano, 
e 'l frate, che 'l mal frutto diè con duolo; 

Antipatrès e 'l fratello e 'l figl iuolo, 
Gicurto e Cassio e Bruto a mano a mano, 
Achisse e T olomeo re egiziano , 
e g li altri rei, che regnar sotto 'l polo ; 

po ' che Vinegia, donna di leanza, 
parti per sé, e pose in su la fetta 
la particella a chi fiori sua danza. 

Giustizia, se non muovi a far vendetta 
di tal nequizia e laida falla nza , 
cosa non s 'atterra , che s' imprometta . 

Ben che non tagli in fretta, 
al parer di colui, eh' offeso è stato , 
col tempo eia cun torto ha' dirizzato. 

6s 
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X{[ 

l vanta i, che quel trattato di pace ha fruttato ai fiorentini. 

San Marco e santa Zita e an Frian 
vostri santi, han fa t o la vendetta, 

col valer de la scala e di pinetta, 
sopra 'l Battista, di santo Arcolano . 

Perugia tien Castel. di Borgo in mano : 
Fir nze Pescia lien serrata e stretta; 
ond' hae il perugin piu caste lletta , 
e ' I fiorentino ha Colle con Buggiano 

ed Altopa cio, per li pellegrini 
ben al bergar, che vengon d'oltramonti: 
si che diventon santi, e fiorentini ! 

E po' fa ran molti spedali e ponti ; 
e' venizian fien sopra a' saracini, 
se 'n mar da' genovesi non son gi6 nti. 

iuòcaci di misp6nti 
questo corrente e rapido mondacci , 
ché sian presi da lui ad ésca e laccio. 

xnr 

D'un fiiorentino contro i veneziani. 

ati di pescatori, o gente bretta, 
o rimasuglio del pian di Ferrara, 
o mozzicati dal Schiavo di Bara, 
o gente di palude e di belletta: 

com'hai partita gras a e presa eletta! 
E a Firenze mia, cui costa cara 
di suoi fiori ni, per vincer, la gara , 
fac sti a le ' la parte in su la fetta. 

• 
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O r fo tu , com ' Pistoi a, sua vtcma . 
o tu foss i tra Padova e Oriaco , 
come tu fi tta e ne la marina! 

Io ti fare' parer la mosca un baco, 
e de lla carne t ua fare' tonnina 
e de l tuo p ropio san$ue un largo laco. 



• 
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I p eti raccolti n i du olumi on tutti quelli, che, dentro il 
periodo approssimativamente compr o tra la meta del secol XIII 
e la meta del XIV, dieder opera, nell agile forma del sonetto, 
al cosi detto genere giocoso, e di esso alle pecie e varieta della 
poesia burlesca, satirica, realistica . Tutti quelli, s'intende, nella 
cui opera fu prevalente il carattere te té determinato: ché, e 
sonetti da non isconv nire ai qui adunati s' incontrano tra le rime 
del Guinizelli, del Cavalcanti, di me ser Cino da Pistoia, non 
cambia, ciò non pertanto, la qualita generica e complessiva della 
loro lirica. Di eia cuno, poi, degli autori da me accolti furono 
dati tutti senz'eccezione i sonetti, anche i non giocosi: ch'è quanto 
dire, tolte poche canzoni (una del Faitinelli, quattro di messer Nic
colò del Rosso, una d el Ceccoli) ed una frottola (dell'ebreo Imma
nuel) , tutta la produzione letteraria superstite; e venti sono codesti 
autori, e ad ess i corri pondono altrettante ezioni della raccolta. 
Tra le quali s'intercalano altre quattro, che comprendono ten
zoni tra vari rimatori, ed una s'aggiunge ne l fine, costituita di 
sonetti anonimi o di mal sicura attribuzione : venticinque ezioni 
in tu tto. Il loro ordine di successione è, o vuoi es ere, cronolo
gico; e con tale criterio furon anche disposte , fin quanto risultò 
possibile, le poesie di ciasc una sezione. 

In questi tra cinque e seicento sonetti, non pochi sono gl'in -
diti; ma la maggior parte aveva gia goduto le cure diligenti e spesso 
iterate della critica. Eppure di ciascuno ho studiato e costituito 
nuovamente la lezione, ricorrendo sempre alle fonti· e oso spe
rare che le lunghe fatiche non siano state spese senza profitto. 
Delle migliorie potrei agevolmente rendersi conto il lettore, con-
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frontando testi me dati con qu Ili, riprodotti diplomatica-
mente per le stampe, dei tre manoscritti principali: 

A- Vaticano latin 379 , 
B- Chigiano L. VIII. 305 
C- Vaticano Barberiniano latino 3953· 

Le stampe diplomatiche di A e di C, l'una a cura di F. Egidi 
e di altri (Roma, rgo8), l'altra di G. Lega (Bologna, rgos), son 
e atfssime e dann affidamento qua i a olut ; quella di B a cura 
di E. Molteni ed 1onaci (in Propugnatore, X-XII, 1877-9) 
per cui non potrei ripetere imile giudizio, è tata da me colla
zionata integralment sul codice. Un quarto manoscritto fonda
mentale per la presente raccolta è quello contenente i rimalori 
l? erugin i della prima meta d el Trecento : 

D- Vaticano Barberiniano latino 036, 
ncora inedito. oltanto pochi sonetf furon conservati da altri 

t s ti a penna, he non to ad enumerare, essendo date piu oltre, 
a o per ca o, le nec ssarie indicazioni. 

Tutti i s netti ono ri pmdo,ti scr an d o a 'Yli ori~inali il mag-
gior o se uio comp tibile con le norme degli ,$critfori d'Italia. 
Rendo cont qui, fra le mo ificazioni e correzioni introdotte nella 
lezione man scritta, di quelle, che abbiano bi ogno di qualche 

eciale giu tificazion ; dell altre, molto ovvie, co i com . delle 
varieta tra il testo da me abilito o accettato e le stamp prece-
d nti, invece, riferisco s !tanto quan ciò sia reso necessari 
dal ragi nam nt critic . 

I 

RU TIC FILIPPI 

Il fiorentin Ru tico di Filippo d'un altro Rusti co di ilippo, 
prannominato Barbuto (Docc. d'Anwre, ed . Egidi, I, 90), era 

f. r e ancor ivo nel 1291 e certo gia atterra il 2 gennaio 1300 

(FE DER!CI, Le rime di R . di F., Bergamo, r899, pp. XI -xvi) . 
bitò probabilmente nel popolo di Santa Iaria Novella, al quale 

appartenner tr dei uoi figli: Lapo etto Pentolino, Guccìo e 
Lippo: que t'ultimo d un quarto, Cantino, sono nominati dal 
pa re nel son. xvrr , do 'è fatto r ic rdo pur delle figlie (cfr. 
anche il son. r di er Iacopo a Lèona). er Brunetto Latini , 

l 
( 
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-poco dopo la ba taglia di , Iontaperti, 0'1' indirizzò il Favolello, 
d ve dice d' aver appre o dal comune arnie Palle mides e Bei
Jind ti (cfr. qui, pp. 76-7) che, per il suo « tr vato » ,era~ 'n cima 

a iuto>) ( 1 , cr, Crest. ital. dei primi secoli pp. 239-40): co i che 
il fiorire della ua atti vita poetica si deve circo cri ere tra il I 260 e 
il ' 90. Politicamente R. fu g hibell ino lDAVID OH , Gesch. von Fior. , 
I, I, 620-r): eredi delle opinioni paterne, Lippo e Guccio furono 

banditi da Firenze al tempo della di ce a di Enrico Il ( FEDE

R!CI, p . 5 , doc. "' ). u lui cfr. anche T. CA 1 I, Scritti dan
ie chi, Citta di Ca tello 191 pp. 225-~5; l. EL L Go, in Ri'l! . 
d' It., a. Il ( r899), w, 193 g . 425 gg.; E. PÈRCOPO , 111 Rass . 
cri!. d. lett. it., XII (1907) , ~ 9-59· 

A s sonetti è in A premesso il nome di R. (n. i 62 , r 3-49 
51-60, 9r9-2 ), due dei quali olament (xxxlll e LVIu) si tro

van anche in altri codd.; il LVIli che fa parte di una tenz . com-
pari ce c n attribuzioni d iver e (a iacomo da Lentini nel lar-
ciano IX it. 529; al Bellindoti nel fa ol iabechiano Il 1040; 
ade pota in B, 370), tutte senza al re di fronte a quella di A. 
Lo tesso dicasi per il o n. di ri spo ta (a Bondie Dietaiuti in A, 
624; a Giacomo da Lentini nel Mare.; ade p ta in B, n. 0 371, e 
nel :\1agliabechiano). 

ell' edizione del Federici furono accolti 6o son tti ·ma il XLIX , 

anonimo 
attribuir! 
tunque 

in A, non co nti ene elementi interni, che permettan di 
a R. (senza valore le ragioni addott dall'ed ito re , quan

mbri persuade sero il Del Lungo); e il LX tratto da 
fonte impura e corretta, e giuntoci in pe simo tato di con erva
zi one, pa rve dubbio allo tesso F ederi ci ( . 41 ) . Il Pè rcop a anzò, 
con qualche buon argom n o, l'ipotesi che iadi R. a nche il Fiore, 
m a in complesso non persuase . 

Pe r l 'ordine dei sonetti il Federici egui A: io invece h me o 
in princi pio (l-XXIX ) i sone tti burleschi e lasciato ultimi gli amo
rus i, in for mandomi per l 'ordinamento di ciascu n g ruppo al e an -
l o~ie del co ntenuto o agl i t>ventuali indizi cronologici . 

II , 8 «Or di ci menava se :co n l ' inversione s'evita l'ipe rmetria;
I2 e q: terminano co n la medesima pa rola in r ima, del che no n man
c:-tno altri esempi in R. (XI li , I O e I2; XXXVII , IO e q). 

III, 2 cvi 'acomanda , , 9 .:si cruc[i]a », 13 a tanto•: sopprimo 
« \'i", ·«si » e « a» per la misura. 

l V, 3 ;( la n uta»: e" ~uta)') (= Benve nu a) potrebbe anelare; ma, poi
ch l: in questo sonetto e nel s . si parla della stessa fanciulla (c fr. p. I2I ), 
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il cui nome in V, , per la rima, ri ulta terminato in «i la ,., converra 
ricondurre « nuta » a <~ mita,. ( « nita » il m . , V, ), col pre upposto d ' un 
trapasso paleograficamente ovvio;- 6 «le gienti » ; - ro «la» supplito. 

VII, IO «di si ran », I4 «di quest'»: i due «di , vanno soppressi. 
IX , 7 "graie», inteso dal Fed. rale » (c g racile,.): ma il confronto

col v. 9 induce alla correzione;- • passo,. (Fed. c passò,.): il mio em en 
damento conferisce alla spigliatezza del dettato. 

X! li, u: la prima parola fu letta diversamente: c tenetelo »o cteretelo .. 
E idi; « terribil » 'Ancona-Comparetti, Casini; « terebel• Federici (e 
« teretela », nel Cinquec., il Colocci); ho emendato tenendo conto della 
paro la eguente «tinto "• letta, prima dell'ediz. d ipl., c tanto,. (Fed . 
« tereb l tanto») . 

XI , 7 «si dicie 1>: la correz . è imposta dalla r ima. 
XV, 9 sgg.: in bianco nel cod . 
XVII, I «gridano pur a ivanda », con ipennetria (Del Lungo « gridan 

pur vivanda »); - 4 (C viu o 1; di A parve « vino ,. al Fed. e al Del L., 
secondo il quale il v. s'interpreterebbe:« r no n è vino, messer Ugolinol» . 
La lezione e ra toglie via quest incongruenza e rista ilisce la c doman d a 
dell fanciulle (cfr. v . 3);- 14 « cai " A(« aio» Fed. e el L.): ma 
quello non fu nome del sec. XIII, mentre nella rrrafia usuale del cod. il 
c pr mess ad a o ha norm almente valo re palatale. 

XX, « panell i di quello massaio» il ms. 
X XI , 5 «e" suppl.;- IO: da A, in cui l'ultima parola, ritoccata da 

m n posteriore, è incompiutament visibile, verrebbe fuori, con l 'aiuto 
d e lla rima, c scolppe": l'emendamento è del ed.;- II c rinchiudes e»: 
emendamento pure del Fed. 

X II, 5 c 'n» suppl. 
XXIII, 5 «colla nema novelle» A: e Fed., non badando all' ipermetro, 

« collane, ma novelle » (= « non vuoi collane, ma storie da contare ogni 
mom nto » : e analogamente il Del L.). Con la mia lez ione il sen o to rna 
lirnpi : «per far sciorinare novelle a ristofaoo, non c'è davvero biso no 
della colla e delle manovelle» (strum nti di tortura). 

XXV, 4 «ca valere ca": emendò il Del L. 
rxvr, 8 c fa rneccio » del cod . fu letto dal Fed . « surineccio » e ridotto 

a c surneccio » (~ « ornacchio ») : inutile la corr. d l Pèrcopo (p . s8, n. 2) 
in c forneccio, (=«forni cazione» ). 

XXXIII, 4 c perdo»: Fed., senza ragione , c cangio» (d al at. 321 4, 
n .o I34). 

XXXIV, 4 «ma» suppl.;- 1 r «con», qui e in altri ca i analoghi 
(XL, I I; XLI, 6, ecc.) facilmente riducibile a «com'»;- 14 « dorgo
glio 1>: l'emendamento "cord !io » fu intrav ed uto dal F ed., che, per 
altro, non l'accolse nel testo. 

XXXV, 1 « vo » 1 allungato in «vado» per la misura. 
XXX II, IO «si» suppl. 
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.'XX Ili , 7 «dumque:a, alluno-ato per m1 ura;- II «)Oli in n . a 

«so piro :a, suppl. ; - 12 «dolo •, di ovvia correzione;- I c come con 
tiro , ossia «co meco(n) t. li . 

XX '"IX, 5: la tampa dipl. di A t incerta tra «fora e c foria :a· 
F ed. « fori a •. 

XLI , I4 c de • uppl. 
XLI , 13 « sarabe •, emendabile tanto in « sarave • , quanto, preferi

bi lmente, in « sarebe •. 
XL III , 9 «da me pen ieri»: il in . è oluto dalla rima. 
XLIX, 3 « piu » inn . a «ere ce •, uppl.;- 7 « a • suppl.;- I4 « mt 

moragio •: c mi » è di tropp . 
LI, 6 c i va ed agio»: il conte to su geri ce c vi vera io»; -14 « i • 

uppl. 
LIII, 5 « merzé :a : ma occ rre elim inare lo iato con la YOC. succe siva. 
LI I I « Priamo » il m s. 
L , I "madonna,. suppl.: de unta la parola dalla lezio ne del ms. 

n d v. 2 ("donna chio per neienle » ). F . : « Graza e merzt vi chi ed e 
a vo i mi rendo l'>, lasciando il v. . come nel cod. 

L l I « co verto · , 2 c la o "• 3 « pre o »: nche il Fed. sostituì le 
f rm del femm. 

L II, 4 «mise :o: i ta per c mife », gia emend. dal Fed.;- 14 «ha,. 
!:>Uppl. 

LVIII. -Il Fed. riprodu · e fond mentalm nl A, pur con menda
m n ti da B e dal Mao-Jiab . ; men o bene, il Monaci ( Crest., p. 224) prese 

ri ontr B e appena qual che orrez ione da A. Da questo mi sco to s lo 
in due punti : 3 « tutto,. corr. c tanto » {B ) per la correlazione sintatt ica 
con .. ched » del v . 4; - " la'' suppl. (da B ). 

l I 

"ER IA OPO DA LEO ! TA 

Ques o iudice notaio aretino (Lèona è l'odierna Levane , 
presso Montevarchi) dimorò negli ultimi anni della sua vita a l
terra presso il ve covo Ranie ri I l degli Ubertini, o nde il suo 
nome è rico rdato in parecchi d occ . volterrani tra il 4 febb rai o 1274 

e il 30 gennaio '77. La sua morte , gia accaduta il 9 marzo di q 
st'anno, fu lamentata in un verboso « pianto » di fra Gu' tton , 
c he lo chiam ò «vero bon tro vatore In piana e ' n sottile rima e 
c hiara , E in avi e saggi e cari motti» (M o ACl, Crest., pp. r83-4). 
Rimangono di lui otto onetti (e elusivamente in A, n.i 481 -2, 900, 
914-8): non due oli (1 e 11 ) , come afferm ò il l\lonaci (p. 309). 
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I, ro " dici ndo che,.: la prima par la è un glo semn • bu ivament 
incorporatosi nel testo;- r I "pur opra ", anticipazione. 

II, I2 luncatesa » il m ' . E idente, ma no n ben r i onosciuta dal M -
nac i (p. 310), la pezzatura di oani vero in tre battute di dialogo . 

IIJ, 3 " i uppl. 
I\', I • mi li suppl.;- 2 «e che •, 1 <c e per fin»: «e li va sop1 re so· 

- 7 verzo »: orr. " ver' » per la mi ura;- 12 ". le ser poi che div -
nire »: e::m ndam . congetturale . 

V, 1 "che 'n voi»: «che rabbonda al metro e al sen 
II, r : l'ediz. di p!. di A lea e « ila ce:J. », ma da non chiaro « ea » · 

- 4 c tenere » : in o n 111 ani stato r: tener», ia il p re en te « t ne no » 

c n n mutatainr (M N c c, p. s r, e 2 r);- s «quando :ma cfr. « tanto » 
del v. s . 

[Il 

ERMI D C L LE 

La ua c rrisponde nza c n ser Monaldo da ofena (c r. p. r2 ) 
fa arguire, pre 'a poco, il tempo, in cui fiori. Ad un « 1in tto 
di aldo da Coll ) una man div r a d qu lla el principal 
crittore di A att ribui un n. am roso, rima t da prima ano-

nimo n l c d. (n .0 862); ma il non e . e r prem . o il ti to] di 
« o.;ere » ren e improbabile eh tratti d'una t s a p r na. - l 
due sonetti di 1ino, in A , n. 1 4 - e 7 (al 11. 0 7 7 la propo ta 
di er M nald ). 

I , 4 « di senno è durazzo,.: il con te to, ed anche la lezione del v. 6, 
consigliano di pe n are ad un ori<Yinari « seno, o « enon » =" e:: n »); 
- I I «amico»: l'emendam. « mico » è su erito dal sen o. 

II , r, s «ti , uppl. ; - 7 ( in A) "per", allungat in « però » pe r la 
mi·ura;- (7)e14« suppl.;-9cDierai•. 

I\ 

TE ZONI P LITICHE Fl E TI E 

I.- d rlandu cio òra A a e na olo due onn., dei quali 
u no è quello di propo ta d ila pre . ten.t. N n si a altro di lui. -
P llamide e ùi Bellind te del Perfetto, del pop lo di an Lo-
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renzo, fu tra i gonfalonieri ei balestrieri a :\1ontaperti · fatto poi 
ca aliere, mori innanzi al 2 novembr r2 o, la ciando du fio li, 
. 'c !aio e rigia, maritata in • 1azzin h i (cfr. . PALMI 1, 111 

Giorn. dant. XXIII, 132-4). mica di er Brunetto Latini e di 
u tico Filippi (p. 3), ebbe con 1onte ndrea una enzone 

d'arg mento amoro~o (A, n.i 6 8-9), e da lui gli fu diretto il prim 
on. della tenz. V. Tel congedo d'una sua canz. d'amore (A r 
i d igna malinconicamente col nome di « peranvano ». - La 

pre . tenz. è in A, n.i 698-g, con l'intitolazione « tenzone II~ (cioè 
composta di due onn.). 

r, tr «chi chi.t: l'emendam. è del :\1onaci (Cresi., p. 259). 
2, 3 « e però », con c e ,. sovrabbondante; - 4 " branagio " : eme n d . 

del Jonaci;-12 «Credec ua»: il contesto ug eri ce .:credo».-1 Tel 
• 2 (come nel son. r , v v. 6 e ) l' ipermetria , olo apparen te, dipende 

d alla rimalmezzo. 

II. -:\I onte o Monte ndrea da irenze, come lo chiama 
qualche ms. di rime antiche, fu, stando ai uoi sonn. politici, un 
g uelfo arrabbiato: diversi imo quindi da quel 1onte d'Andrea 
d'Ugo 1edici, ghibellino militante, he fu membro della Soci ta 
de' To chi a Bologna nel 1259 d ebbe il confino da Firenze nel 
1268 e nel 1280 (:\1o ACI, p. 274; TORRACA, St. su la lit·. it. d. 
Duec., pp. 225-6, 22 ) ; e m gli o identificabile con un altro ._ JJfotzte
andreas de Florentia >>, che i lemoriali bologne i atte tana di
morante in que ta citta for e come cambiatore, tra il 1267 e il '74 
(cfr. ZACCAG I 1, Per la st. le/t. d . Duec., estr. da Il libro e la 
stampa, 191 2-3 , pp. 27-9; F . PELLEGRI r, in Rass. bibl. d. lett. it., 
XXli, 5; R. PALmERI , in Gior12. da11t., XXIII, 191-4) . Il nome di 
lui si affida ad un ricco canzoniere di circa 120 componimenti 
tra anzoni e sonn., serbati qua i esclu ivam ente dal solito A.-

ampione dei ghibellini si fa, nella tenz., Schiatta di m ser Alb izz 
Pallavillani , che forse clo\'é proprio a questi ve rsi l'esilio ( r26 ), men-

• 
tre a suo padre, pur ghibellino, fu concesso di resta r provvi o-
riamente in citta (Del. d. erud. tosr., VIII, 228, 254, 256). el 
12< o fu tra i beneficiati dalla pace del card. Latino (ivi, lX, g2; 
~Io:-: . ci, p. 261 ; ToRRACA, pp. 225, 227). Rimangono di lui anche 
9 sonn. appartenenti ad un altra tenz. con Monte (A, 646 69).
La pres. tenz . . ta , per intero, in A, n.i 778-So; gia all'amanuense i 
du primi ro mpc,nimenti parvero ciascuno un son . doppio, donde 
il titolo « tenzone V». ll on. s. anche in Vat. 3214, n.o I97- -
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or 

tevole la di po izione dei due d ppi ·onetti ul mod Il dell 
coblas tensonadas: a eia c un interlocutore petta a lternati a mente 
ognuna delle clau ole d'ogni componimento; in comples o quattro 
di tici e due terzetti, corri pondenti a un intero on., p r cia
scuno. Altro e . di siffatta forma metrica nella tenz. l , 2-3 . 

r-2, 3 « tienci » Egidi: ma è nota la facilita di confusione tra c e t 
nelle scritture antiche: q coro • !:ino-., d'altronde, e lude q tienci plur.; -
5 ccbe,. inn. a qsi», suppl.;-6 «verte•: tra ·curata certo dall'arna
nuen e la lineetta ondulata (=re) sull'r;- 13 q torso» (e cosi 3-4, vv . 19 
« loppa ,. e 24 « coppo,.): nella propo ta e ri posta i versi debbono ter
mi nare con le mede ime parole-rime· donde le rispettive correzioni;- 25 
« ranoda » : corr. per il e n o. 

3-4, 2 «conviene» sani c n viene»=« com'viene»;- 3 «ha" suppl.; 
- 11 "'chellui •: doveva essere espunta l'u;- 21 « va o-a» è congetturale 
emend. da q ildiuagha,. di A;- 23 « i» suppl.;- 27 • parvi»: anche 
qui sull'r fu omes o il se no d 'abbre iazione corri pondente a ra. 

5, 2 «a", om. in A, in at. 3214;- 15 «si contra »: corr. con l'altro 
ms. -Il distic intercalato dopo le quartine, e conservante le due rime 
u ate in que te, è un'innovazione di Monte: si veda tenz. III , onn. 1 e 
tenz. V, onn. r, 7, 9 e II (c fr. BIADE E, in St. difilol. rom., IV, 2-4. 

HI.- In A, n.i 700-2, con l'intit lazione « tenzone III». 

I, 6 c secondo che », II « fo bene »: «che » e cbene» di troppo. 
2, 3 "intendono ne la corona»: con l'inversione 'elimina la ovrab

bondanza;- 6 « sengnore ed in alto,.: «se n oria" richiesto dal en o;-

12 « antende " · 
, r 3 « per che : occorr a qui tare una illaba. 

I . -A attribui ce r onn. ad un rimatore chiamato n Ile di
da cali « ser Cione :& o « . C. n tai », eh si trova in corri
spondenza poetica con l\1onte, France co da Camerino e Chiaro 
D vanzati; mentre un'altra fonte, ertamente genuina, ci da un 
on. di <<Ser Ciane Ballione», che fu un notaio fiorentino, di 

cui si hanno notizie a partire dal 12 o, e vissuto almeno fino 
al 1310 (DEBK DETTr, uovi st. sulla Cùmtina di rime ant., 
pp. 30-3). embra pertan o legittimo attribuire al Baglioni tutti 
i o nn. di A, tra cui quello della p re . tenz. , composta intorno 
al 1274-5· I tre componimenti, che la costituiscono, appariscono 
in A (n.i 863-4) c l tanto due, giacché l 'amanuen e non 'accor e 
che il secondo è un doppio on. n lla ia ri cordata forma di cobta 
tenso11ada. é poi il c d. av erte che il n. 0 64 C: rma una tenzone 
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c ol n. 0 6 . e ne avv ide bensi il rion (Propugn. III, 1, Ilo); ma 
del . uo avvertimento i piu recenti tudio i (cfr. p. e. Io TAC I, 
pp. 263 e 27 5) non tennero conto. 

I, I « Venuto »; - 5 « mi e»: ma la rima va ristabilita; -7 e r2 

« i • suppl. 
2-3, 3 c vogliono, : contratto per guadao-nare una illaba;- Io c afetto », 

ma l'a ~ ritoccata;-25 «vene», mutato in eva» per la misura;-
26 « n' suppl. 

. -Di :\!onte e di ser Ciane 'è gia discor.o .. otaio fu anche 
er Beroardo , l'autore del miglior on. della serie, ch'è deci a

mente avver o a Carlo d' ngiò; on e ca rei l identificazione (C -
Sh'l in Propugn., N. I, r II -2o· cfr. M ACf, p. 263) col 
guelfissimo ser u lielmo Ber ardi giudice e n aio fi rentin 
(cfr. u lui DAVID OH' Gesch. , II, 11 o; Forsch., I r4 -g). 
Piu probabile l altra con un c Benovardu (Berovardus.P) quondam 
Ruggeriui 1tota1'ÙtS ». ro atario d'un a tto del 28 aprile 1267 (Del. 
d. erud. tosc. , \III , 21 5-7).- Federigo «domini Gualterotti d~ 
Florentia » commerciava nel r274 in Francia (ZACCAG I r, op. 
cit. pp. 9-30). Probabilmen e ghibellino moderato non ~ per
tanto da confondere, come fecero il :\'Ionaci (p . 263) il Torraca 
(pp . 226-7), col nipote Federico di me er 1ain tto Gualterotti, 
che alla sua ~ de più acce a dové l'e ilio. -Dei due individui di 
nome Chi ro Davanzati, vissuti in Firenze nella s conda meta d l 
secolo, r isulta or 1ai eh il rimatore famoso fu quello apparte
n n te al popolo di an Frediano. Combatté a • 1ontaperti ( r26o), 
fu per qualche mese capitano d' r anmichele nel 1294, e mori 
tra il 20 agosto 1303 e il 27 aprile 130~ (DEBE EDETTI, op. cit. 
pp. rs-9 ; R. PAL!\11ERI, in Zeitschr.fii r rorn.an. PlziLol., XXXVIII, 
447 gg.) . - . Ies er Lambertuccio di messer Ghino Fre cobaldi oc
cupò un po:to co picuo nella vita politica commerciale fiorentina 
dell'ultimo tre tennio del Dug.: morl nell'agosto del 1304 (DEBE
.. EDETTI, in .l!isc. di studi crit. pubbl. in on. di G. JÌ!i.l-:zoui, I, 19-5 · 
ZACCAG:-.11 l, pp. 30-I) . 

La tenz., in A, n.i 882-9 , col titolo « tenz ne X III», ri
dotto poi il numero a« XVU »,quanti sono i sonn. superstiti; andò 
certamente smarrita la rispo ta di Pallamidesse Bellindoti, il cui 
pare re appun to vien chiesto da :\fonte (so n. r, I4}. L'artificio m -
trico, che per gareggiar di bravura i rimatori fanno diventare sem
pre più complicato (messer Lambertuccio iunge a tre rime interne 
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negli ndeca illabi !), e le c n e uenti difficolta di re tituzione
del testo e d'interpretazione, il lettore pratico corgera da sé. 

r, ro per ch '» : oppresso «per» a causa della misura;-15 cpur " 
suppl.;- 16 « la cor ~: corr. pel senso. 

2, 7 « vederemmo »;- 10 ~da tutti», corr. pel senso. 
3, 8 « tanto » : allungato per la misura. 
s, 6 «i u » : ome s il segno d Il ' abbreviazione u «i» . 
6, 7 -~. isu " : emend « esu », benché anche qui si pos a pen are a c i(n) 

u ; - 12 «E en nore »: ppr. « E» per la misura ;- 13 « verllui » : 
l'amanuense dimenticò certamente d'espungere l'r. 

7, 4 «c hi bene comp rtte »: l' mendam., re o necessario dalla misura , 
erito dal contesto;- 5 «la chui »: «la» è di troppo;- 6 « cau », 
iolglio,: l'amanuen e dimentic d'espun e re ; - 13 « elo " sarei. 
» («s'ello»). 

9 5 c vuole a ire •: l'u andava espunta·- 9 «e quelli ,.,, 14 esi farci.~>: 
soppr . « » e « i » per la misur ; - x6 c entenza » = «se 'ntenza », forma 
v rb. riflessa. 

xo, IO cca» inn. a «chi», suppl. 
I I, 5 «m i dici e» : il mutamento è suggerito dal contesto ; - «di fin a le»: 

~di» è di troppo. 
13,2 csuo»;-13 «per traver a»: cper:o sovrabbondante;-15 « com 

ua »: muto «com» in «e,. per la misu ra;- 25 «la chiosa»: «la" è di 
troppo. 

14, 5 « ostro » uppl.; - 6: uno dei due « pare» è supplito, pel con 
gegno delle rime interne; - ro «e rio»: l'c e» è e elusa dal contesto;-
22 «con » suppl. 

15, «che sia a sia con volta»: i lievi ritocchi , pel senso· - 20 «se», 
corr. « i li; - 21 « non li suppl. 

r6 , x « om,., allungato per la misura; - «e rafortte,.: mend. conget-
urale ;- 7: il p di «Prima» ha l'asta tagliata(= « pe rima», come !es e, 

p. e., il Monaci, Crest ., p. 270), ma io non tenuo conto di quel segno; 
- 13 « Dumque », da allungare per la misura;- 15 «ciò che ente»: ma 
«ci » · di troppo. 

17, 5 c tuto ciò »: soppr . «ciò • per la misura;- 7 « rasgioni » ms.;-
9 «chi », I4 c tal , 19 c tutte:., 22 «pure :.: suppl.;- 16 he » ridolt 
a « ched », 17 «e a» a « né da,., I 
« me portte »: invertito per maggior 
e il contesto sugueri cono il futuro. 

c e" a c né», per la misura; - 1 

chiarezza;- 25 c dicie »: la misura 
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ICC LA MUSCIA 

C i chiamato in B (n.0 338), probabilmente perché figliuolo 
d ' un 1uscia . Le varie identificazioni di lui con un Muscia da 

iena, cui è attribuito un son. dell' ngiol ieri (p. 84), o con quel 
iccol de' Salimbeni enese ricordato da Dante (ltif. , XXIX, 127) 

non hanno erio fondament . Quanto al Muscia fiorentino di un 
son. (xxrx ) di Rustico Fil ippi, si p trebbe olo p nsare che fo se 
il padre d el rimatore, non lui stesso (come parve al Pèrcopo, La 
poesia 'ocosa, pp. 75 e n ). 

1 « honpa tello »; - 12 c arr nat , :cattiva trascrizi ne di arreuato:.. 

I 

ENZONE T RA DANTE ALIGHIERI 

E FORE E DON TI 

Nella tradizione manoscritta ci è giunta pezzata: un gruppo 
di te ti reca i o n . r e 4-6, un altro 3 e 2 . Pei criteri, a cui mi 
sono ispirato nel ri. olvere la vessata que tione della disposi
zione da dare a tutta la serie, rinvio ad una mia prossima comuni
cazione sull'argomento . Dei sono. I e 4-6 il te to è stato costituito 
su B, n.i 132-5 ; dei due rimanenti, sul Laurenziano-Redia o r 84 , 
c. 73 v-74 r, giu ta una copia cortesemente favoritami dal prof . 
. Lega . - Sulla tenz. i veda: DEL LuNGO, Dante tze ' tempi 

di Dante, Bologna, r 888, pp. 435-61; M. CHI I, in Giorn. da11t. , 
IIf, 145-63; ToRRACA, in Bibl. d. se. ital., X (1904), n.l 12-3, e cfr . 
. Ros -r, in Buti. d. Soc. dant., .... S ., XI, 289-305; A. ZENATTI, 

.fnt. a Dante, Palermo, Sand r n, s. a., ma 1916, pp. 73-106, e cfr. 
V. Rossi, in Bull. cit., N. S., XXIII, 71-2.-Di Forese, detto Bicci, 
di messer Simon Donato di messer Forese Donati, il Del Lungo 
trovò che fu sepolto in S . Reparata il 28 luglio 1296 (Dino Com
pagni e la sua Cron., II, 6r r). Superfluo ricordare il celeberrimo 
eri odio dante co (Pttrg ., XXIII-XXIV;. 

1!·6 
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r, "for e» B, ma <<fosse "' i l cod. Bartoliniano, n.o r r, dove questi 
sonn. della tenz. derivano a un testo strettame 1te affine a B e appar
tenuto ia al Bembo; - « coperto"' (=«coperto' ») B, e « copertoio 11 

Bart.; - 13 c Las che 11 B: la correzione «a me » dal Bart. 
2, 1 «'n» uppl.;- 4 « uoi)): l 'emendam. è del Torraca;- : di 

« alectera » la prima a non è ben formata, né di sicura lettura il nesso et 
(Lega). 

3, 4 "chuoco : evi ente errore per « chuoi "; - 12 «fa si » il ms.: la 
lezi ne c fa' ssi » è del T rr. , di cui è anche la correz. di « charne » in 
« carte ", per la rima. 

4, 3 «che fo » uppl. di sul Bart.;- 5 « adus e » B, mo ificat 1 er 
la rima. 

5, 5 c si» uppl.;- ro «presa» ma si tratta di Bicci. 
6, 6 «do e" (o sia c dove' "' =« dovei»): la mia lezione, dal Bart.;- 10 

c qual ti charicha · en " B, ma suona male: il ambiamento è suggerito 
d al Bart. 

l 

CECCO At GIOLIEPI 

ac ue intorn l n6o al senese messer ... ngioliero, figlio 
d'un altro ngioliero (banchiere di Gregorio X e m. nel 1236 circa). 

el 12 r fu re licatamente mult to per e e si arbitrariam nte 
assentato dall'o te , che a sediava Turri in Maremma. Altre multe 
pa ò nell'82 e nel '9r , speci perché còlto in g iro dopo il copri
fu co. In ieme col pa re, fece parte del contingente di cavalieri 
mandati ali guerra d' rezzo in aiuto dei fiorenti ni ( r288). Implicato 
n l 9L nel ferimento d' un Dino da Monteluco, non riportò alcuna 
condanna. Nel 13 2 vendé una vi na per 700 lire. Forse tra il 
1292 e il 1302, e prima che gli moris e il padre (ancor vivo nel 1296), 
i allo tan dalla patria , sembra per bando (cfr. l'annot. al son. 

XCVI): allontanamento da non confondere con l sua posteriore . 
dimor a Roma (cfr. on. cx:xxvii, 8) . Secondo Celso Ci ttadini 
arebbe andato « a Roma a stare in casa d 1 cardinale Riccardo 

Petroni sanese » (card. 129 , t 1313): ma il Decameron (IX , 4), 
citato dal Cittadini come fo 1te, indica la Marca d'Ancona quale 
m èta del viaggio e fa d l cardinale, presso cui l' . av va deli
berato di recarsi, un le ato pontificio in quel pae e, quale il Pe
troni non fu mai. Tutta ia è possibile che il Cit adini confonde se 
olo l'a rzi e de Boccaccio con no izie a altre fonti, 
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oggi marrite. Comun ue, dal 1.302 al 1309 tacciono i docc. ene r 
intorno al p.: il quale, vi v ancora nel I 311, era gia morto _ il 
r febbraio r 3 P, giorno . in cui i\Ieo, Deo, Angioliero, rbolina e 
Simone, «filii olim Cecclzi domini Angelerii» \un'altra figlia, 
Tessa, era stata emancipata nel r309). rinunziarono all'eredita pa
terna.- Cfr. D'At\CO, A, 'fttdj di crit. e st. /ett. 2 , Bologna, 1912, 
I 16 -275; A. F. :'IlA ÈRA, in Bu/L. sen. di st. patria, VIII, 435-52 
(nell'e tr. fu aggiunta un a1 pendice intorno alla Tessa, figlia del 
p.)· ID., I sonn . di C. A., BoloYna, rgo6 le cfr. recensioni del Sa
ne i, del Rossi, del Lazzeri del P rcopo, rispettivamente in Bull. 
d. ~oc. dant., .-. ·.,XI , 25-41; Giorn. st. d. lett. it., XLIX, 383-
9 ;Rass.bibl.d. !ett.it. XV, I~ -4 ;Rass.crit.d.le!t.it.,Xlii, 
6o-7o); L. PrRA.TDELLù, n l vol. A·rfe e scienza Roma, 190 , 
pp. 195-259; . F. l\L\ ÈRA 1- UO?)i sonn. di C. A., in Studj ro
manzi, XIII, 77-97; . G1 L I OTTI, Le rime di C. A., Siena, rgr4 
. t mpa enza valore critico) . • 

1 ell'edizione bologne e accol i t38 onn. dell'A., ai quali ag
giun i più tardi altri 12: il num ro comp e ivo di ISO rimane inal
terato in questa raccolta, b nché un son . compreso nel vecchio 
\'Olume sia stato sturo rato con un altro prima scar ato ,cfr. qui ap
pr so e p. sg.). Del resto, dall'entrare in minuti particolari circa la 
costituzione del testo e la di po~izi ne dei sonn., ora grandemente 
miglior,1te mi dispensano i miei lavori citati, ai quali rinvio: basti 
quindi ricordare com~", dei trenta e più codd., che ci han serbato 
p e ie dell . , soltanto r r abbiano vera importanza, e son questi: 

r) iu primo luogo B, che contiene ll7 sonn. (n. 1 183, 336 
[ = 46 .. l], 339-41, 349 ( = 4 8), 374-99, 400 [ = 4H], 40T-83, 48 -gr). 
~t..:lla preced. ediz . attribuii a C. , pur dubitando, anche il n. 0 492 , 
che un indizio di origine lucche e o pisana nelle forme «ca 
resse)) e « ricchesse » (i n rima con « richedesse ») m'in uce ora 
a negargli dt>t1nitivamente. Dei dubbi allora manifestati circa la 
autenticita dei n. 1 339-4 I e 491 (qui CXL, CXXI IJ, LXXXIII, CXLI ), 
conservo qualche lieve ospetto soltanto intorno a l son . cxL, o
prattutto per indefinibili movenze ed articolazioni stilistiche (fan ta-
tica, ad ogni modo, l' attribuzione del Pèrcopo, La pot-s. g-ioe., 

pp. Sr-2) . é mi pare che si possan accogl iere i dubbi d el 
Rossi (p . 386) circa i sonn. CXVIJ 1 e CXLll. l n quanto poi al 
n.l) 183, non co mpreso nella preced . ediz., l'autore \'ero di e so, 
n on soc;pettato prima, è stato poi rivelato dal cod., di cu i pas o 
a dire. 
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2) E c ria le n ·e e. JJI. 23, rinvenuto dal Ca ella e fatt co n -

scere dal Ba rbi (.Studi sul Canzon. di Dante, p. SII gg. ). D i 
29 sonn. in esso contenuti, undici no n sono in altri te ti (VI II , 
XVII XXVI, XXXIII, XLVII, LX VII-VIII , LXXXV, XCI , C , CL); ]o 

te o dica i di quello di « ym n e a echo » (CL, I) . 
3) C contiene par amente, nella econda part , 25 . nn . ' n 

a t tribuzione all'A. cd inoltre d · a ~ 1u a da iena ~ il c . ·vm pa

recchie sono, in questa zion del ms ., le a segnazi ni ba ·Iiate}. 

Ne der ivano II sonn . della pre . diz. ( ette dei qual', unici}: VI 
XX II, XLII, LXVIJI, XCII, XCVIf i, Cl , CXXXV, CXXX lf, CX L II-\'11 1. 

4) Ambrosiano O. 63 supra, del ec. X . Reca con attr ib uz·o ni 
errate, nn., di cui 3 un ici: x, Xl , XXXVII I (mal icura la p ate r-
n ita d ell'xr, ade pota n l m .) . 

s) Comunale di Pe ru ia C. 3 del ec. X . ette nn., di 
cui uno unico (LXXXIX) . u questo cod. è cond tta la tampa 

anche del son. LXXIV, t ra! a eia t nella mia prec dente diz., e 
che, con tenu to, sempre adespota, in num er i ms . del Tr e d l 

uattrocento , diè anche luogo a un tardivo rifacimento attribuit 
al u iogue e Hiccoìò 1\la lpi <rì i (cfr. L FRA 1, Rimai . bo/og t. del 
Qztaltr., p. 34). Il giudizio del D'Ancona (op. ci t. , p. 261, n. 58) 
seguito dal Biadene, d a l Novati e dal Lazzeri, induce ora anche 
me ad accogliere que to o n. tra quelli d 11' A.: non, per al t r , 
t ra i certi . 

6) R iccardiano 1103, del princ. del ec. XV . ette onn ., di cui 
u no (CVIII), qui anonim , unico. 

7) Ca pitolare i Verona, ccccxLv (forse della fine d l Tre-
cento) . uattro o nn., di cui uno (L) unic . 

8) Patat ina di Parma, Io I (sec . V in. ) . Quattro s n. ade-
spoti, esi tenti anche in altri testi. Lo eguo pel 011. • · xvn , di 
mal.c rt a attribuzione. 

9) Ricca rdia no 2729 (second a meta del s c. X ) : 011. LVlll. 
ro) Comunale d 'Udine Letterat., coà . IO ( ec . m ta del O uattr. ): 

SOI1. LXXIII. 

I I) Va ticano rbinate 697 (fine del s c. XI ) : ·on. LXXI. 
edotti questi ultimi 33 sonn . contribuiti da dieci tes ti a penn.t. 

tutti gli altri si trovan nel cod. B, os ia i I I7 segue nti: 1-v , 
VII, IX, Xli-VI, XV!B-X ' l, XXIII-V, XXVII-XX XII, XXXIV- 1, XXX X
XLI, XLII I-VI, XLVIII-l·, LI-VII, LI ' -LX lf LXIX-LX , LXXII , LXX\'- VI, 

LXXI -L.' 'XIV, LXXXVI-V III, C-XCI, Clll , XCV-Vll, XCIX· CVII, CXI
XXXI V, C.' XX l, CXXX Ili-XLVI, CXLIX. Come ho av ertito poi via 
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vta, cmque oli u rso ono di meno tcura attribuzione (xt 
XXVIf, LXX IV, LXXXIX , CXL). 

I , t .: accorri », due o l te o le, e nella seconda l'a iniz. fu e p. ; - 4 
c raso", o ia c raso' »; - 11 c andian »: eguo l'Ambr. (canda»);-14 c fac
cio ;o, cht: ani c facc'io " : l'emend m. è ovvio. 

II, I c eh " : allunaato in c ched » per la misura; - 9 c per ra ion de 
ve re ,.: l'inversione è voluta dali rima. 

I , IO c a me,. suppl. 
, 2 .: Di'» suppl.·- 14 cE » corr. da « O». 

VI, 1 « me d içe , , 2 • cheo non polrebi ": emendamenti voluti dal e n o. 
II, I (e 10) c disamora re "• sovrabbondante;- 9 c grand": l'aman. 

imenticò d'e pungere u. 
VIII, 7 « rn çor »: sostituisco «maggio» per ri tabilire l'armonia del 

v.: - 9 « per ", allunaato in c per » per la mi ura. 
IX, 5.: chorridore »: emend . dalla sec. copia del son. nello ste s ms. ; 

- ro « empre m i su er vidore »: la sec. c pia (dove tutto il v. s ona: 
~chi voglio esser u servo e u fedele ) forni ce l'emendamento . 

. , 12 « nom bate e" m . ; - 14 « tu ta »: uppl. dal 'A'itte. 
XI, 2 «mntteni» m·.;- 12 « tando» suppl. 
Xli, 12 «o " uppl.;- 14 «d iede »: l'emendam. è richiesto dalla nma . 
,' III , 5 « eùuto » ms.;- " ne»: emend. da c me "• dov'è ovvio 

ammettere u no cambi di n con m;- II « edi que to »: ma l'A . ha em 
p.c «fermo in,.; è dunque da re t ituire « edin » =c ed in». 

XI V, 4 « non penso» : «non , è di t roppo· - 7 « fo »: emendato in « fac
cio» per la misura;- 9 c nol» : correzione suggerita dal ane i e dal Rossi. 

XV, 4 c e" inn. a « i conduce li è solo nella prima delle due copie 
del cod.;- 7 « di volere ervo": « \ olere" è erronea anticipazione della 
medesima parol del v. ; -IO« d, r »: ma « far li nella prima copia;- I4 
« llla »: suppl. per la m i u ra e pel conte to ;- « oppresa • («bo presa»): 
ma non di Cecco, si del suo cuore si tratta (v . 12). 

X\' I, 2 « forte o»: «o » non c 'entra; - 6 " si forte» : so tituisco « cosi », 
considerando la lez. del ms. una erronea ripresa del v. 2;- 8 « in su,; 
tol~ > ~ in , per la misura . 

. '\'II, 3 ocné» corr. da «e», 1er la misura;-7 «charam pi» ms.;-

13 <nulla " corr. da « ull:l "· 
. VIIT, r la lez. del sec. emistichio fu proposta dal anesi. 
XIX, 4 c guardando "• 10 « nolli »: ridotli a «guarda» e« no!» per la 

m>mra ed il senso;- 6 " fu io» =" fn 'io », ma c'è una sill. di piu;
t 2 c< migliore»: corr. per la rima e per la misura; - 13 c ansi potren mo
nre » ms. 

XX, «ber~: corr. c il bt:ver » per la misura; - 12 "ella», 14 « cham -
mendi,: gli emendamenti son del Rossi, che interpretò rettamente la ec. 
terz i n a. 
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x_·r , 7 " li» inn . a« tormenti • : suppl. dal Pirandello (op.cit., p . 25 ). 
XXIIJ, 2 com»: suppl. di . u C ;- 3 c che 'nn una l/) : anticipaz. er

ronea del v. 5: l 'emenda m. da C 
XXIV, 3 c mor », 7 c per » : la mi ura ed il senso sug t! ri cono gli em e n

damenti. 
XXVI , 7 « darebe '':il necessario emendam . è fondato sullo special v -

lore della locuzione« darvi,. presso l'A.;- 9 « d ira » : orr. data dalla rim L ; 
-Il c pure > uppl. 

XX\ III 6 « ran cortesia li , 9 «de. na se di »: con una sii l. di troppo; 
- ro · acdò li B (errata anticipaz. d 1 «che cciò » del v. I2); «anche li 
il conte to richiede una congiunz. conces i va; - I 1 « per» : su p p l. d a C 

XXIX, 2 «di me merze »: l'aman. dimen ticò di espu ngere ' m li. 

XXX, 6 «c n sani. «com'»; -I c per » suppl. 
XXXI, 7 e I4 «e» uppl.; - 9 « latino», 12 « daquellino » : ori 111 -

riamente la rim doveva e ere c imo •: for e l amanuen e, non compr ·n
d nd il valore di « latimo »=«l. t'im »,corre e c lati n » e mutò con e-
1-{Uentemente la rima del v. 12; - IJ «piena» m . ; - 14 c m mi pare»: la 
rima richiede « i o» onde la mia lezione. 

XXXIII, 2 «a» uppl.;- 5 « la mia », sovrabbo ndante;- 12 «si» 
uppl. e c ched » ampliato da «eh», per la mi ura. 

XXXIV, s c oime », con una ili. di troppo. 
XXX , 9 « s la mia»: emend . con l'aiuto di Esc.; - 12 «chied i 

corr . da « chielle . 
XXX I , 7 «t mmi fara ' veni re 'n tal», 14 «tua per ona ,: l inver

sione rimedia, ri pettivamente, alla sovrabbondanza e al difetto d'arm nia. 
XXX Il , 9 c anchor » Parm., ma c a lchor , (= « à ' l chor ») Per., che 

eo-uo. 
XXXVIII , 7 «la, uppl. ·-I 1 «in una esta te», 13 « a le intrate ' : 

emendamenti de l \Vitte ;- I 2 c nom », con iscambio t ra u ed n. 
X ,'XTX , 4 «eh r ma i » : la li v motiificazion è del Roc;si;- 13 

« lodito dire»=« l'ho udito dire •: ma la correz. è impo ta dalla rima. 
XL, 3 «chio»=« ch'i'ho »: ma «che » è esclu so dalla sin tas i; -7 «in» 

suppl.;- 9 c non ò mi tiere »: l ' ipote i d' uno spiegabile trapasso paleo
grafico induce alla nece saria correz. ;- II « piu » co rr. da "pur »;-
12 : in princ. c che puo, per un'erronea ripetizione del menante (che ave a 
cominciato cosi anche il v . rx);-core• su ppl. 

XLI, 5 «e gia non potrebbe• emend. per la misura;- xo «degno "· 
XLII, «che ·u ppl. 
'LIII, 2 ~la vita», 14 «el ru baldo »: una s ill. di troppo. 

XLIV, 5 «di provare», sovrabbondante; -7- : il ms . ripete te tual
mente i vv. 3-4, Iez. insostenibile (nono tante la d ifesa tentata dal Pèr
cop ) anche perché il poeta accenna nel v. 1 1 a prete e esorbita i a àc
ciate dalla donna per la cia rsi c servire » e que te non pote an esse re 
e pre e se non 11 i v v. 7- . 
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""'LV, 2 "ave un»;- 13 *-come ciò": una sii!. di pm. 
XL I, 3 "ver » uppl.;- 4 c hocchençan , emend. ov io. 

7 

X L VII, 6 "' vada~>: · titUJsco cada » per hé o: \'ada gia 111 

rima al v . 2 . 

X L VI II , IO c che» uppl. 
XLIX, 12 « lasciandare »: c ' è una stll. di meno . 
L, 4 « non fosse » : 1! « non " è e eluso dal senso e dalla mi ura;-

5 « cossi», con una si II. di piti; - 7 c 'n " uppl.;- desidera» : la rima 
sugger isce l 'e enù. ; - 9 c la sua", ovrabbond n te; - 12 " aramento " 
corr. da « sorunento »; - 13 c vo": allungato per a mi ura;- r cc com 
d al vento " : corr. pel sen o e la mi ur . 

LI 7 « sono»: apocopato per la mi ura. 
LII , 2 « Tu» uppl. 
L UI , 3 « m'apressimi » B (n n bello il cc s apre ~simi » del 

14 «elle", di ov via orrezi ne in « eli. ,. (= « eli ha ,.) ;- cc eu 
d i s u c. 

ossi);

a• upp. 

L I 2 « travolgho ", fuor di rima;- IO: di ched ',. l'aman. non 
seri se che c de ,. . 

L , 3 «gra n »: a ll ungato per la mi ·ura;- 6 «voll i», eh 'è for e una 
forma d i p resente con e lisione ( « voli io "). 

L VI, 1 « avegna che»: un sill . di troppo;- I 1 «m le » suppl. 
L V II , 4 «Q'iamma'non debbo D, ovrabbondante;- 12 «steso dicieva»: 

il nso e la ri ma su geriscono l'emend. 
LIX, 10 c a tua ' : una sillaba di piu. 
L X, 2 «grato» : corr. per la ri ma . 
L .' I , I « m i si » : invertito per la mag i or e id enza ùel concetto; -

« t incha •: la r ima corregge ; - 4 « el lu og ,. : la rim t t! probabilmente 
assimilaz ione regre i va di n innanzi all'al t ra l;- 14 «i' ne», sovrabbo l
dante . 

LXII, 13 «con ,. sara , al soli to, «com ' " ; - 14 c chost io » m . 
LXII I, 2 « o- ia m mai », sovrabbonda nte;- 3 « per du »: uti le a l sen o 

l ' emend.;- IO « he », « in" suppl. :- «u n » è risoluzione, paleogra fica
m e nte plausibile, di « m i " de l cod. ;- 1 2 « qu anto": om . dall'aman. for e 
pe r con fusione con la si ll. << qua» fin ale della parola preced.; - 14 « l' u " 
suppl. ; -"dd cento» corr. da « belcento ». 

LX I V, 4 « nom mi perdon i ": u na ili . di troppo . 
L XV, 3 e 8 « pur » sa ppi. di su(. e Ambr.;- 5 «s'ella no gli secca »: 

ridotto a ll a giusta misu ra, consenz ie nti g li a ltri mss. ; - I 1 «la » suppl. · 
- 1 2 "la qual e ra d'al t r 'o mo ' nnamorata » B: seguo, invece, C, che a lva 
la r im a ed evita la ri peti zione del v . 4· 

L X VI, 8 "' n ": u ppl. su proposta del anesi ; - ro «scherni re,.: 
e men d. ov vio. 

L XVII , 3 « sono ~: r id otto a «so ' . per la misura, sul Ma l. II 1034 . 

LXVII I , 5 " zoto ms., p l fac ile cambio t ra c t . 
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LXIX , 3 «sgraziata»: manca una sill . 
LXX, 13 « ch' l mon o • : allungato « ch'» in «com'» per corupen

sare il v . d'una delle due illabe, che perde sopprimendo un « cosi & inn. 
a « vivente», mera anticipazione del princ. del v. 14. 

LXXI : il cod. reca un distico di coda, estrane pel senso e però non 
originale : c lla mia donna a vene cotal sorte, Che er mio amor sostenne 
penna ( ic) e morte & • 

LXXII, 6 « infin », 9 « rrifassi si » : una sii l. di troppo. 
L~ XIII, 10 « la ma i or,. : sovrabbondante; - I 2 « chi ben ab 1 » : il 

c chi >~ vu t e ere ~che» , ma gu ta l m isura. 
LX l , 4 «e~> suppl. inn. ai due primi nomi; - «e baruni cha

val iery »: due ili. di piu;- 13 c ben li suppl.;- 14 c chomo fonço fra gli 
om brentty »: lez. incomprensibile ( « brentty » = ~~: bretti »?),sebbene accolt 
dal D' ncona (p. 2 1): eguo il Laur. Acquisti 137 ed il rifacimento ascritto 
al Malpigli (cfr. p. 4) nel ms. I739 dell ' Universitaria di Bologna. 

LXX , 5 « a la a lleta,. : gia il anesi pro e di correggere « e l. g. li ; 

-12: tolgo un « li, superfluo, dopo c fa». 
LXX II, 5 «de molti fiorini»: l'inversione toglie l' ipermetria; -

7 e: chela », os ia c h'elàll (cch'elliba>~);- I4 ce quel Jt: l' c e» inceppa 
l::~ intas r e va tolto. 

L X III, 6 «e , uppl. in princ. del v.;- ro " no me solea », r2 

« fi rin de l'or )), 14 «e quando 1: : tutte ovrabbondanze. 
LXXIX, 7 «da, suppl.;- 12 «ad un' otta »: corr., per la r ima , s t 

C;- 13 n » (= cc n'ho» ) B; c ne fo »C, che seguo. 
LX 'X, 4 c ne son mal fornito»: ma c fo rnito)) è gia nel v. 1; seguo 

C e un Memoriale bologn. d el 1319 (che hanno v r mente «punito»);
I4 "pe<m iori •, aia in rima al v. ro: seguo C, il ci t . Memoriale e altri 
coòd. 

LXX .. I, IO «sole »=« sole'»: ma lo iato è trop o forte;- 13 « con,. 
-«com':., al ol ito. 

LX • fi , 5 " ' nuto men » B; « si curato li Ambr. e Ver., onde, con 
un facile emend ., la mia lezione;- II «sarebbe & : orr. per la mi ura. 

LXXXIII, r « nol lasci », con prpbabile assimilazione di c non)) in
nanzi a c la ci»:- 13 « poverta m'assale : so rabbondant ; donde l'in
ver ion ( « po èrta » con ace. ritratto). 

XXXI , 3 c le du' »: sovrabbondante ; - 14 « ahuo & ms., ch 'è un'er-
rata tra crizione di «almo ,. =c al mo' "; correggo di su c. 

LXXXV, 4 c 'l reondo »: emend. congetturale, ma probabile;
«m'as ondo »: corr. per acq uistare una ill.;-=.II «si)) suppl.; -13 cove» , 
con i, to; - 14: non ben visi ili e ultime re lettere di « aitarne )'). 

L XX I, « bel l tegno » = c ben lo t. , , per la c nsueta assimila-
zione: ma c'è una si l l. d i troppo; - c li »: da correg ere «i ,, e cosi anche 
al 13. 

L' '" '\' li. 9 « e ,=~ e' •: ' rr. egli per la mi ura. 
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LXXXVIII , 7 c crucc i,.: corr. per la stes a raa ione. 
LXXXIX, I • ogni ,. suppl.; - 3 «;::o,. uppl.; - 6 « bona masarizia , , 

7 « darazo dinari e ,. : emendamenti ovvi. 
XC, 7 « me piu ,. : donde, con re tituzione paleograficamente spiega bile, 

" ie piu ,.; - IO " lo " : corr., per la misura, in « uno " ;- 12 c di ciò 
far ,.: necessaria l' inver ione. 

XCI , 5 «si •: suppl. sul Ricc. I I03. 

XCH , 4 c glo poano " : c pegno ,. è di ovvia resti tuzione, « ' n ,. 
uppl. (e cosi ne l v. ) ; -7 « fesse •, con mancanza d'una sill. al v.:- 9 

c: Lalter un zorno me parve ,. : conside rando c alter u n zorno " come to r
piatura di « altro giorno, per contaminaziqne con «un giorno ,., e sup
plendo, per la misura '{ oler », si ha il necessario emenda m. ; - ro c vo
lesse ,.: ma la stessa parol a è in rima al v. 12;- II c vesaajm i »(e piu 
sopra « vesglaimi » ), donde la vera lezione . 

X CIII, 13 «UD» suppl. sul Magi. VII 1145· 
XCI , 2 « tanto»: allungato per la mi ura ; ·- 4 «e n esta,. = « ene ta »; 

- 7 c 'l » (i nn. a c da »), «cosi », suppl.;- «a l'om ci cho el v. ,.,: 
emend. imposto dal senso;- 9 « Ma si ~: ma la sintassi non corre, donde 
la correz. « 1a' che , ; - 12 « malleananza » ms. 

X CV, 14 «sconforto,., altung. per la misu ra . 
X VI , 2 «' l di ch'i'sia •, 3 « foss'entro l' occhio •: sov rabbondanti, 

donde le correzioni. 
XCVIr , 12 « Laltripava,: varione di scri ttura : probabilmente in ori

gine c L alt ri[e r]pa[ssa] va » ; donde, per la misura, « L 'altrier pa~sa' •;-
14 « fonduto , : l'emendam . da C. 

X CVIII, 13 • bele e liçarde » C: la sostituzione di «giovani» all'inutile 
«belle» è nece saria alla misura t:d appoggiata da tutti gli al tri codd., 
tra c ui P r. e Ri cc . 1103 ;- I4 « zope e lai de » C, «le rustighe e le 
vechie, Per., « le brut' e vechie » Ricc. : sostitui sco perciò c vecchie • a 
« zope », venendo cosi a render compiuto il con trapposto coi due epiteti 
d el v . preced . 

x c rx, I « son ))' apocopato per la misura; - I2 " Cha t rar!' lt : sovrab
bondante . 

C, 6 «Amo r al mondo»: l' invers., necessaria per la m isura, è confer

mata da C. 
CI , 8 centra» : probabi le SYarione per cent[e r] ni» o <entr(er]a», reso 

necessario dalla misura e d al senso;- I I « 'n c iel »: suppl. gia dal D'An
cona;- 13 «il m astro», sovrabbondante. 

CII , 7 «o che m oriss >> : la correzione fu proposta dal Sanesi;- IO 

•< se»: suppl. dal m edesimo;- 12: di «quest'" l'aman. non scris;;e che le 
due u ltime le ttere; - 14 «struzzo! il» : sovrabbondante. 

CII I , 8 « coddesser »:con e men d. co ngetturale, ma p robabile, modifi co 

« codd " in « red' » (« reda ») . 
C IV , 3: il primo • non» suppl. di sul Ricc. 1103;- «o, (in prin c.), 

~o « ché » suppl. 
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CV, 6 «lo occieri » : facilmente emendabile in • l o orrieri »;- 9 <t Però 
che», soppr. q Però» per la misura;- 13 «che» su pl. 

CVI, 3 «che iovanni Botadeo » : cer a mente «Giovanni», che allunga 
smodatamente il v ., è un glossema; - 8 «di morto » B; la correzione da 
C ; - IJ «ogni»: uppl. su C. 

CVII, 12 « E» suppl. 
CVIII, 1 « que»: allung. in« quelli» per la mi ura ;- 3·4: invertiti nel 

cod. ; ma cfr. lo schema della sec. quartina (ABB ) ; - II « fr te arigho,. : 
la feli ce restituzione del nome è del D'Ancona. 

I ·: l lez. del V t. Barb. lat. 3679, seguita nell'ediz. crit. , è men 
buona di quella di C, che qui < otto; - 14 « bdli », so rabbon ante. 

ex 3 "sedere» : l'emen aro. « vedere » è congetturale; lo stesso di
casi de l v. 4 "sol per cuor non este»; -5 "' ne, . uppl.;- 14 con» corr. 
da "'e» per la misura. 

CXl, 3 «Con» = «com'»; - «e» suppl. 
CXII, r «mi dis e»: una sill. di piu;- 5 "'si» suppl.;- 6 "'tolto»: 

m ricorre gia al v. 3, onde la probabile correz.;- 9 « veggho "• con l'o, 
sembr , espunta; - 14 q chome ch'un cieco ve er men che la p reda»: dopo 
emendamenti infelici tentati da me, dal Rossi, dal Sane i e dal Lazzari, 
la lez. corretta viene ora ùa • c . 

'II I , 9 « tanto»: allungato per la misura . 
CXI V, « me», ossi «me' ,. , allungato in «meglio» per la misura; 

- 9 "'con» orr. da «e » per la stess ragione. 
CXVI, 13 "'a» suppl. 
CXVII, 4 «compi to,.: impossibile per la rima; forse l'aman. lesse 

nell'antio-r fo " compiato » (da lui corr. in " compiuto») un originario 
« co1.nptato »: donde la mia re tituzi ne. 

C. I I, 8 "'e ca alier »: l'emendam. m'è suggerito dal conte to (cfr . 
anche ILLA ' 1, XI, 139: « trov il rocco a petto al cavaliere ») ; - 14 
« tant e»: l' inversione è uiu tificat dal l[emoriale 85 (a. 1293) dell' rch. 
di tato di Bologna. 

XX, I·2: « Udite udite voi che siete amanti E fate motto dicho a 
voi sin nori »: ma i avrebbe, cosi, per la prima quartina lo schema ABAB 

e per la seconda ABBA: ho invertito dunque li emistichi finali;- 5 " bian
che e •: evidentemente l'aman. intese " rose» come un plur., con cui accordò 
l'aggettivo sg. · invt::ce il .ro a, il bianco e il ermiglio sono i tre colori, di 
cui si parla nel v. 4; -7 q fa»: ma cfr. c fece» dei vv. 10 e 12 . 

CXXI, " ne • uppl.; - 9 "Dappoi »: ridotto al primo elemento per 
la misura; - 14 "'avendo con es » : invertito per la stessa ragione. 

XXII, 7 "'in», 1 «che •: ampliati rispettivamente in " nel» e «ched 
e' » per la misura. 

XXIIl, 2 "in ser Cor o 11: l'aman. dimenticò forse d 'espungere «in · ~ 

« face »: ma qui va il congiuntivo, come notò il Pirandello (p. 259). 
CXXI , r 1 « ran,., 13 'f dio » : allungati per mialiorar rispettiva

mente la misura ed il uono de l v. 
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.·x ·, 12 · lo • corr. da < Ila , per la relazione c n c quel dd v. 10. 

CXXVIJ, 4 « i» suppl.;- 7 «no eber » ms. 
XXVIII , 8 « fatt' è , I 1 « e» suppl.; - 12 c par »: il sen o richi ede 

cc per , ; - q c uma,. ms. (la stampa dipl. "uina », malamente diviso in 
c uin a ,.), ossia "'urna'»= c orna'» . 

CXXIX, 10 c i come ti chal ,. , con mancamento di due sillabe. 
_·xx, 3 c e ~ : suppl. su E c.;- 4 cc speranza,. B; la lez. « rispo ta », 

da Esc.;- 5 « chimmi »=«ch 'imi-», con troncamento di c imiti,. in 
n di verso: ~::spediente non rari ssimo nei rimatori de i primi secoli (cfr . 

« Empo-li» nella tenz. V dei poeti perugini soo. 2, g-r o); -6 « en ": 
enza senso; corr . c un»; -Io c fimmi » B: la correz. da Esc.; -1 r c pi u,. 
uppl. ; - « nol » : sviluppato in c non lo » per la mi ura. 

xxxr, 14 c che,. corr. da c chi :t, 
CXXXII, 2 c di» uppl.; -3 c in »: corr. «nel,. per la mis.;- «Ielle "• 

col v. manchevole d'una stllaba;- IO c mettare » , che ani c metta re ,. 
(« metterebbe,.);- 13: in princ. «e,., oppr. per la misura. 

J XXII!, 13-4: c f. di quello che non ha nien cquistato d 'onor da 
l t suoi parenti » B: incongruente ripiego per evitar la volgaris ima oscenita 
del te to recato da Esc ., che adotto perché va tenuto genuino. 

XX. IV, 9 : in princ. "'Ma », soppresso per la misura;- II « illoco "'• 
cioè «in l.» (assimilazione reg ressiva). 

CXXXV, I: erroneamente il D'Ancona: « Lassar non vo' lo trovar» (in
giustificata poi la sua rilu ttanza a sopprimere quel fantastico «non», pur 
dopo le avvertenze del Del Lungo e mia: cfr. S tudj2 , p. 256, n. 39). 

XXXVI, r (( e » : om. in B, è suppl. di sugli altri codd.;- 6 «dea ,. : 
rr . . ·u altri codd.;- 9 «meta>>: ma gli altri codd., ed il contesto, sugg ri

se no « muta »;- r~ «e puu' lo' ntendi »: l 'aman . di B fu tratto in 
inuanno dal princ. del v. preced.; l'emendam. è in parte d erivalo dagli 
altri mss., in parte con etturale;- «e dunque": corr. sull'autorita degli 
altri testi . 

cxxxvrr, 4 « ni sugi)): ma « ni )) potrebbe anch'essere (( ui " = ((vi»: 
'< loado », svarione per (( la rdo ,. ; - 6 «re freni,. rns . 
CXXXVIII , 9 « senn' » corr. da « sen » . 

CXLI , 10 « sien >> , I 1 « siem '': ridotti alla forma com. c siarn »;
q c non»: l' emend:un. " no'»(« noi ») è del i\lonaci (Crest . , p. 517). 

XLIII,+: in p rinc. "che ,, , soppr. pt:r la mi~ura. 

CXLlV, 13 « chongiunti », ch'è anche, in rima, al v. g, e poi non d a 
se n o: l 'emendam. è congetturale. 

CXLV, 3 « che!~ inn. a «senno~: !->Oppr. po.::r la mis.;- 4 « cosi» B, 
«però » tutt i gl i altri codd., con miglior lezione;- r 1 « desse" corr. da 
« di se » ;- 14: in prin c. « che >>: ripétiz . dell ' inizio del v. prec .: sostitu i
sco «come», secondo uli altri codd . 

CXLVI, w .. piu charamicho »:la rima rich io.::del'i nversione;- II «e ~> 

S\1 p p!. 
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CXLVII , 1 «C ntra»: corr. p r la rima; -5 «cb » inn . a« monta», 
uppl.;- «e fa par r ,. (con «e» abra o nel m .) : c 'è una sill . di più; 

- « un folle " , seconù il Ricc . 290 (C« m o:.); - 13 « ne » C, «non » 
Ricc., che eguo. 

C , LVHI, 1 c ba doyn entr », 2 « forna », « ia corona " : em nda-
menti ovvi·- 4 «e» uppl.;- 6 «far », per lo scambio di s con f;-
12 "deven del mat »: i ccomo a con l'in ersione. 

CXLIX, 2 « cha tello non a né mur »: due sillabe di più ; - s «denti " 
B, « etti» Parm ., che gu ; - «gran campangne » s vrabbondante ; 
- 9 « lodo,. per « lo[r]do,; - 14 « aperto» B, corr. di sul Parm. 

CL, r , 2 « rechoia » ms .; - 7 r coi a», per « c(r]oia,; - « chalarcha » : 

emendo congetturalmente «ch'al calare»; - 2, r~ «magi tro i tibi in re 
aliena» m . ; - 14 «lo» suppl. per la misura. 

Ili 

IAC DE' T LOMEI ETT GRA FIO E 

11 ene e Ia orno di me er Lotterengo de' Tolom i, opra l 

n minato nei docc. Granfione o Graffione, è ricordato nel 1270 in-
ieme coi figl i ri ulta b ià morto nel 1 290 (cfr. E ANGELI , Capi

loti d. Di ciplinati tc ., iena , r r , p. r6r). 1a ive a ancora 
l' giugno 12 2, in cui fu t timone ad u atto relativo alla endit 
di Campagna ic al Com. di Siena (comunicaz . del prof. F. o
nati). - Il uo unico n. in C, n. 0 98, con attribu ione a« ran
fione Tol mei da tena ». 

3 «fu , 5 «parla a,: i richie e il plur.;- 4 «le» suppl. ;- 6 « e
g ndo eh » , con una sill. di più·- «l:" corr. da« et" ;-10 « 1 » , 

con rifte o enet d Ila forma to cana ; - 1 r « popa »: l'emend. « polpa" 
è congetturale. 

IE ER Fir O D'AR ZZ 

A « meser Fino de me er Benenca a a Rezio » C (n. 0 89) at
tribuisce que. to son .: intitolazion m cm « Rezio » ta certo per 
« rezzo » . i pu redere eh padre f s proprio quel giu
dice aretino, ~ che dalle braccia Fiere di h in di Tace ebbe la 
morte>' (Purg., , I - ) innanzi al I 92: nel quale ann , il 
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23 luglio, troviamo il nostro rimatore qualificato come tudente 
a Bologna (cfr. una mia nota nel Fanf d. Dom., , LI, n .0 r6 del 
31 ottobre 1919) . Al D'Ancona que to on. parve ~tu tta co. a» 
deJl' An iolieri (Studi di crit. 2 , I, 265, n . 75), ma si tratta di m era 
impressione stilistica. 

4 « e n dolore~ : con offesa alla rima; - 6 « daltro non no olere • 
(=«d'a. non ho v.»): l'inver ione evita l'ipermetria;- 13 « za plu": 
forma veneta, che si ri olve facilmente in «ci ha piu " · 

x 

GIUNTINO LANFREDI 

Di famiglìa lucchese nobile e hìbeUina (me ser Bernardo Lan
fredi era stato pode ta d'Arezzo nel 1287), il no tro riproduceva 
il nome di un Bonagiunta, ricordato in un doc. del I 197. Egli, 
« hmtino condam Coscii Lanfredi » appare te timone a due atti 
pubblici del 27 giugno 131 (Cancelleria arcivescovile di Lucca, 
Libri antichi, 9, cc. 86 r e 87 v; da cortese comunicazione del 
cav. L. Volpicella).- I due sono. stanno n el solo C (n .i IOo e 
III): il primo, parecchio diffuso, fu attribuito a torto cosi a mae
stro Antonio da Ferrara come al Pucci (cfr . C. e L. FRATI, lnd. 

d. carte di P. Bilancioni, I, 525 , n. 0 166). 

I, 2 « zafiro " il ms.;- 4 «la tramontana •, 5 « cu m lo ole •, 9 «Et 
en , : le modificazion i on dovute alla necessita di ristabilire la misura;
I 2 c coser aza ": venetismi del m s. 

II , 4 «anna,: errore di scrittura per " arma,.;- ~ la • corr. da "lo,.. 

Xl 

L\1:\LA:-.l'U EL R0:\1A~O 

La n.1scita del giudeo Immanuel, Jìglio del rabbi Salomone, 
della famiglia Sifronide. fu variamente assegnata al 1262, a l '65 
(data pit.i probabile) e al '7 2. Egli stesso si desig-nò come romano, 
e pe rò risulta errata la didascalia del m s. C (n . o 43), che lo chiama 
« Manuel <,' udeo ù'Agobio ». Giovane ancora, cominciò ad andare 
« Vclgante per la terra»: ci e rimasta notizia Ji sue dimore a Fa-



94 NOTA 

briano, presso un ncco israelita. che accompagnò anche fuori 
d'Italia; a Fermo, dove fu o pile per molti anni d'un altro ricco 
«principe» ebreo ; ad Ancona; poi di nuovo a Fabriano· forse a 
Gubbio, come farebbero argomentare la sua corrispondenza con 
messer Bosone ( o n. IV) e la ci t. didascalia· forse anche a Ye
rona, presso Cangrande I, la cui corte descrisse in una frottola 
volgare . In un lungo soggiorno a Roma, frequentò (1320 .) due 
uoi dotti correligionari: il p rovenzale Ka!onymos il poeta iuda 

siciliano . Tornat a Fermo (1327 c.) pre o il suo antico protett9re 
vi mori, come sembra, non oltre il 1331 (L. l\IoDONA, Vita e opp. 
di I. R., Firenze, 1904, pp. r -22) . -Oltre a varie opere ebraiche, 
tra le quali primeggiano le 111ek/zabbé?-olh (la cui ultima sezione, 
Infer?to e Paradiso, fedelment imitata dalla Div. Com., ha dato 
origine a molte ozio e congetture . u pretese relazioni per onali 
tra Dante e lui) I. scrisse in olgare la ricordata frottola o bisbidis 
(ed. Cipolla-Pellegrini, in Bull. d. 1st. st. i (., n. 0 24, pp. so-s) ed 
i quattro sonn. qui stampati. Quattro, e non cinqu ; cbé un quinto, 
ssegnat gli dal Tomma ini 1attiucci (Nerio Moscoli, p. 73 gg.) 

e poi da S. Debenedetti (I smm. volg. di I. R ., Torino, 1904, 
pp. 13-6), è attribuito da D ad un « Manuellus » che non è il 

T., es endo ommessa la qualifica di <qdudeo » la quale non a 
rebbe certo mancata e si fosse trattat di lui. - Dei quattr s nn. 
autentici, du (rr e m ) sono nell'unico C (n. 1 43 e 203), alterati da 
un travestimento dialettale trevigiano; gli altri in vari t esti a penna, 
appartenenti , secondo i recenti studi del Barbi, a una te sa fa
miglia, della quale po iamo considerare principale rappresentante 
il Casanatense 433 (n.i 175-6) . 

Il , 7 «so e», ossia « so' e' » = c sono io» , così svolto per la misura; -
« li», 13 o:la» suppl.;-ro c en alcuna•, 14 cfede»: con una sill. di 

piu;-II cber», 12 «zunare.,: ampliati per ri tabilire la misura. 
III , 7 "' me io », sovrabbondante. 
IV, 3 "' dii duol »: ma il v . sarebbe mancante d'una sil l.; - 8 <.<al» 

corr. da «a » ; - 14 « bel•: il conte to suggerisce l'emendamento « ben,. 

XII 

GUERCIO DA MONTESAN1 

For e trevigiano ( LEGA, Il canz. Vat. Barb. tal. 3953, p . XLII, 

n. 3).- l suoi due onn., s lo in C (n.i rso-1 ), che li intit la a 
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« uen;o de , lonte anti » o «d< :\1ontisancti ». Per la probabile 
atria del rimatùre, le forme vernacole d el cod . sono tate rispet
te come genuine. 

I , r «grande tartaro over •, con d ue ili. di troppo; -9 cc dig g ibi
lini •: manca una sill.;- 14 « fatti •. 

Ili 

G ALPERTINO D CO DERTA 

Di n bile famiglia orio-inaria di Conegli no, ualpertino fu 
fig lio « de miser ~1onflorito d a Coderta» (C n. 0 r "' ),o ia di quel 
messer lonfi rito, che fu podesta di Firenze nel 1299 e ricevette 
pena e vergogna per la sua scandalosa parzialita verso Corso Do
nati (DAVIDSOHN, Gesch., III, 68-70; Forse/l ., Il I, 265-70 ; A. I

T L, in Racc. di studi di st. e crit. lett. ded. a F. Flamini, Pisa, 
191 8, pp. 39l-40t) . Gualpertino, te timone ad un atto del 31 di
ce mbre 1328, n el '32, con vendita ratificata dalla moglie Adeleta 
«de trasio », cedette alcune ca e in citta per la fabbrica dello 

pedale; 1'8 apr ile 1337 appa re uno dei due consoli di Cone
gliano; e testò nel 1353 (cfr. VERCI, St. d. 1Jlarca triz•. , VIII, 
149; :.\f RCHESAN, Gaia da Camino , Treviso, 1904, p. 222; ID., 

L' Univ. di Treviso nei secc. XIII e XIV, ivi, r89 2, pp. 120-3).
I due sonn., in C, n.i r45·6 . 

I, I r: uno dei due « de,. suppl. 
II , 2 «e,. corr. da «el»;- 5 " Credere», 9 "ben»: di ovvio emend.;

rn «i» uppl. ;-tt «sette» : c'è un t di piu. 

XI\ 

i\1ES ER BARTOL0!\1EO DA SA NT' GELO 

!\folto probabilmente tr vigiano e oriundo della villa di an
t'Angelo (LEGA, op. cit., p. XLJI e n. 2 ) : perciò, forse, il suo 
son., ch'ebbe una qualche diffus ione nel Trec ., fu conservato col 
nome dell' autore nel solo C (n .0 99). Un altro te to, in sembianze 
to cane, ·ta , c . 73 a' nel \l agliab. \ ' II 1145 (fi ne del Trec. o 
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princ. del Quattr.), tra una settantina di son. attribuiti tutti al 
Pucci, ma appartenenti in parte ad altri rimatori, tra cui l'Angio
li ri. Io riproduco la lez . e conservo l'originaria veste d ialettale d i C. 

2 «chi»: potrebb essere anche «ch'i' » (e cosi « per chi» al v. s);
«ne»: uppl. dal Magl.;- 7 «ne» uppl.;- 9 «et en l. et en z . ,. : 
suppl. i due «et en » (Magl. «e in ,. ) ; - 12 «per pender», con una sill. 
di piu (e cosi anche Magi. ). 

xv 
PARLANTINO DA FJRENZ 

È passato quasi inos ervato il notevole son. di questo rima
tore, pur dopo la tampa fattane dal Baudi di Vesme (Propugn., 

lii, 1, p. 23) e l'e iz . dipl. di C, unico a conservarlo (n .0 r 4) . 
Nella forma « Parlatino »il nome dell'autore ricorre anch nell\'[a
gliab . VII ro6o (n. 0 39) in te ta ad un son . (com. «Intera fede 
e perfetto amore»), che probabilmente non spe tta al N . , poiché 
nell'Ambre . O. 63 è assegnato a Pietro da Siena (cfr. la mia 
ed. crit. dell' ngiolieri , pp. xxv-vn). - Riconduc alle forme t -
cane la lez. di C, troppo inquinata da eneti mi. 

1 « crederete »: renderebbe i permetro i l v. ; - 5 « si » corr. da ~e se »; -
6 «ne» suppl.; - 7 e:imperba»: l' em ndam. c in verba» è congettu
rale;- 12 c egnor no vi meravegla,.: l prima parola non è consent ita 
dalla mi ura, e però la riduco a c Or »; - 13 c che a carne », sovrabbon
dante alla ai usta misura; - 14 « cum altro»: manca l'art. 

XVI 

FOL ORE DA SA GIMI ANO 

Folg6re (non F lg re) o, per di r meglio, iacomo detto F 1-
gòre (il soprannome, certo, da «fulgore» nel senso di « splen
didezza, ma nificenza » ), fu figlio di un Michele da an Gimi
gnano. Militando, nel 1305, ome semplice fante nell'oste contro 
Pistoia, ricevé , il 2 ettembre, per un viaggio a San Gimignan , 
24 soldi . ei gliene furono delib rati il r8 agosto 1306 per due 
giornate di ervizio militare prestate nel luglio alla custodia d l 
palazzo comunale durante l'elezione dei ove . Fu in sé uito mi-
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lite: infatti nel 1332, i suoi eredi e suo genero son detti (t heredes 
dom i ni F olgoris », «gener d. F. >). Suo figlio Stefano era gia 
morto nel 1367. Cfr. F. NERI, l sonn. di F. da . G., (Citta di 
Castello, 1914, pp. 13-7). - I uoi sonn., gia raccolti dal Navone 
(Le rime di F. da S. G. e di Cene da la schitarra d 'Arezzo, Bo
logna, r So), furono ripubblicati dal Neri, il quale, pur accoglien
done 34, uno di meno del Na one, manifestò, su altri due , d ubbi 
cosi ravi da indurmi ad e eluderli tuttietre (C, n.i41,44e86, 
con attribuzione a F . ; ma, in altri testi autorevoli adespoti o 
diver amente attribuiti). Dei 32 sonn. riconosciuti autentici, 26 
stanno in C (n i 13, 45-58, 137-44, 176), che per nove è unico; 5 
(xxlll-vn), superstiti d'una corona, che ne do\·eva comprendere 
17, nel Ricc. 2795 ; il xxvnr, soltanto nel Ricc. rro3, e qui ano
nimo (ma il v. 13 toglie ogni dubbio sulla sua genuinita) . Su 
questi testi è condotta la pres. ediz., avvertendo che le fo rme 
venete di C furono, al solito, rese toscane: cosa aia fatta, piu 
o meno timidamente, dagli altri editori. 

I, 9 « Tingoccio et M. di Tongno ,., ro « Mugaro " : l'onomastica se
u ese mostra le correzioni ; - 12 « e,. su p p l. 

II, 2 « e di 'h, 7 ~mondo": l 'amanuense trascurò di espungere, rispet
tivamente, e ed n;- 6 « racese ": corr. del Navone . 

III, I «la caccia": « la,. sovrabbondante; -3 "con » corr. da «e»;-
4 ~~ deletta 'h; - r I «ed» suppl. 

IV, 3 «di " suppl. 
V, I «D'aprile vi do » il ms. ;- 13 «gli plu »:si richiede il femm.;-

14 « preste çovan re»: evidenti l'errore e la correzione. 
VI, 4 «e» , 5 «COn», 6 « li», 7 « gli» in tcdegli»,g«e»(inprinc.), 

r 1 « ed » : suppl. 
VII, 9 «datili o limonie »: corr. del Navone. 
VIII, 2 «le», 9 «buon»: suppl ; -6 « ystarni rotte »: emend. del 

avone. 
IX, 4 «e~, 9 «la": suppl.; - 13 «sempre altra pasa »: l'emendam., 

fondato su altri codd., è del avone. 
X, 3 " zeci >> = « zeti »;- 7 « gruilfangi e asten ";- 9 « da sidar ": non 

felice l'emend. dei preceden i edd. («d'assediare»). 
XI, 2 «e'», 6 (in princ.) «e ~>: suppl.;-7 ,, za •, ossia "z'à» (~ci 

ha »), il ms.;-9 «posa »=«poscia ». 
XII, (in princ. ), 13 e 14 «t!": suppl. 
XIII, 5 "enbriaco ~: probabilmente l'amanuense volle scrivere .: enì

briato »;- 7 «ghiotti )> : suppl. dal 1 avoue;- 9 «E » suppl.;- 10 «di • 
inn. a «mantelli" : suppl. dal primo e~ì ; - 13 "e meseri cativi sagu
rati »: l'emendam., da mss., è d el medesimo. 

II-7 



l 
l 
l 

9 T 

_XJV, 4 « cu nzo ,.,: co i manca una ili.:- 7 «e,., uppl. : - « m -
glo » , ovrabbondant . 

XVI, 4 c ne " corr. da «e» . 
X II,rr «e» uppl. 

IX, 3 ce» uppl.;-13 « pa e», «e paghe», il JS. 

X ·. 2 «di veltri »: sovrabbondante quel «di ». 
XXI , 4 «scendere »: manca una ili.;- IO « cunza,.,: pre ferì co ren-

de re con «a concia » (c concia» • eri). 
XXII, 1 c al par r » : ma ci s1. rebb un a . i l. di men . 
XX , r2 « arebbo » il m . 
XXVIII, « chapeli » : gli altri edd. con er ar no « cap Ili )f) :- : i t 

princ. c che,.,, ov rabb ndante · - 1 ~c siate», con ervat nelle altre stamp . 
XXX, - « peris »; - II « renderevi ~>, per isca m bio d i t con 1· . 

X ' XI , 2 • i» , 6 «lo»: suppl.;- e aco ndi tione ,.,: ca» noncen-
tr ; - 9 «De n n • vrabbonda nte; - I O c le m:\ ne : l' me 1da m . «ma-
dri " è del . ayone. 

rrr, 7 «ne» uppl. 

X\ II 

CE LL CJI[T RR RE%Z 

Fu un oiullar · c si soprann.ominato, dallo trum nto della ua 
pr fe :ion , anche ne i d c . incr ni, eh on m !t p chi: un 
d el r:~2I (cfr. Riv. crit. d. lett. it., III, 20, n. I); uno del I32 , 

d v' gl i t timone; un t rz ultim del 7 t tobre I 36, o 
[aria gia degli « luredes Cemzis da la chia/arra >> ( ER I , op. it., 
p. 24, n. r) . - I sonn. II- ·ur t ngon dietro, in C (n. 1 ~9-70), alla 
c rona dei m i di Folg6re: li precede que ta di da calia : «Cene 
da la cbytarra da rezo re posa (sic) per c ntrari ali uonetti di 
mi i de Folgor de anczeminiano »; il son. I, dal Chigiano L . 
I . r 31 (p. 272), ove lo si trova con gli altri I2 . Né in C né 
n l hig . è rima to il on . corri pendente al x rv di Folg6re. Un 
terzo apogra o, d ve la erie i attribuiva err neamente a Fazio 
degli berti, fu il cosi detto cod. Boccoliniano og i perduto (cfr. 
ZE ATTI, Intorno a Dante ci t., p. 23). C è naturalmente, il test 
migliore, nonostante la alita riduzione veneta d e lle forme toscane. 
(Per le edizioni del Navone e del Neri, cfr. p. 97). 

II, 2 c mondo » =c modo •; - 3: in princ. c e ", sovrabbondante; -
«con ~ corr. a " e •;- s « di " uppl.;- II « de ,. uppl. dal • eri. 
IIf , "' j,. . uppl. al. eri:- 12 «n ia » ~cn sia• (c non ian ). 
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I V, 3 cc e ,. il ms. 
V, 7 c que to azo che no rie c •, o ia: «questo a zoco n. r.,..-

10 c campana •: la correzione è del ·eri. 
VI , 9 altri vilan•: l'inversione, per ri tabilire il v.;- 14 c i si rason ·,. : 

cc vi • è d i piu . 
II, 4 celo -> ampliato da cc'l•;-6 cc'n• uppl.;-9: della parola 

iniziale si Jeg e olo .. rli" (ed. Lega, p. 14 ~), o, al piu, cc .orli,. ( eri); 
cc rbi » è emendam. degli altri edc!., cc E" aggiunta da me per la mi ura. 

VIII , 13 c vista,. : emend. o·V\·io per la rima, che vuoi « ita • . 
IX, 5 "'en trocier •: solito cambio di t con c ; l'emendam. è del ra-

vone;- 6 c e" suppl.;- « lunga • il ms.;- poso»: diè Juo ad emen-
amenti inaccettabili (c pozzo • • avo ne, «puzzo • eri); sani da leager 

«passo». 
x, 2 «et aslieri,.; - 3 cc !ai meri li' che sara lainieri ,. ; - 4 c pen ati ,. ; 

la rima aiuta a correg ere. 
XI, 2 « la • suppl.;- 3 manzare ,.: solito scambio fra t ed r; - 4 

·anta•: impossibile l'indic.;-s ccvi soni' que», 7 c uçelar v'è bono•: 
le inversioni, per la mi ura;-12 cc iate »: una sill. d i piu. 

XII, 6 "da verdeta •;- «stando li; allungato per la mi ura;-
9 c E » suppl.;- ro: in princ . cc e •, da gliere percht! sovrabbondante:

<t cernendo li: emendam. del a vone . 
XI!f, 6 c qu igli »,ridotto a «quei» per la mi ura;- 9 "e debri lati •, 

che sara cedebrilati»,ossia cede(m) rilati•;-rr" amontanar»: cda• 
non c'entra. 

XV l Il 

SER PJETR DE' FAITI1 ELLI DETT . 
In C è ch ia mato una volta « Iuglone di Faitinelli da Lucha >> 

t tutte le al tre , semplicemente, « Mugnon »: soprannome che ri
corre anche in parecchi docc . sincroni. ppartenente ad una dell e 
piu nobili e antiche famig ie lucchesi, nacque (probabilmente tca 
il 1280 e il '90) da un messer Pa<Yano giudice, di cui s i trovan 
fre4uenti ricordi in docc. fino al J 304, e che for-e è quel med -
imo, nella cui cast fu fantesca la famosa Zita, poi santificata . 

Nel r313 posò Becchina di Colucci della olpe e l'anno eguente , 
dopo che le milizie d'Uguccione clellrl Faggiola occuparono la 
citta, fu ma ndato in es ilio. È probabile che, durante questo, si 
recasse nel Veneto e che ·onosce:se personalmente quel mes er 
:\iccolù eli Ro·so da Treviso, che tra il I325eil'3sfece racco-· 
glie re il ms. C (LEGA, op. cit., p. XLIV, n. 4) . Richiamato in pa-
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tria on gli altri fuoru Citi, durante la · iunoria di i anni Ji 
Boemia, pors giuramento di fedelta tra o-li abitanti della contrada 
di Bor o an Frediano il 12 a osto 1331 g li furono res tituiti 
i beni, precedentemente confi cati. Dedicato i allora al notariato, 
e pe (I333-9) notaio ed esecutore della Curia degli ecutori, 
te lò il 20 aprile I 4 , la ciand u ufruttuaria la mo lie d et e e 
lo pedale d i San Luca, per e · ergli pr m rta una figlia Pina. 

1ori il 23 no embre I349 o p chi gi rni piò tard i . Cfr. L. DEL 
PRETE, Rime di ser P. de' F., B logna, 1 74 (per la biografia, 
pp. 23-44); . GERUNZI, in Pr:.opugnatore, X II , 11 32 - -75 (ed una 
replica del D~l Prete, i i, \ I I r 1, r 36-4 ) . 

L'ediz. el Prete a sai difetto a, contiene una canz. e 19 . onn., 
p iù quell resp n ivo di L. da Pi a (xv u , 2) . u1 s ne danno 
soltan to 17: g iacché il on. a Dante (com. <O pmto n ti! , o 

ero dante») è adespota nel Chi . L. l . 131, e oltanto arbitr -
riam nte il Cre cimbeni l a ttribui al F . ( EL PR T&, pp. 71-2; 
B ARHI tudi sul Can:J . di Dante, p . 4 , n . r); e un altro (« Am ico 
alcun non , che al tr ui soccorra») probabilmen e del Puc i, ien 
a egnat al . soto da un te tu arùo e non autore::v le. v ·dut 
dal Barbieri (DEL PRETE, pp. 67-70; 1A ÈRA, 111 t . medie ' li, 
II, 30 e 32). 1 poi ha avuto fortuna (cfr. 1 PURGo, in Riv. 
crit. d . lett. it., Il, 23 · DEL PRETE, Prop ., X III, 1, 141-3) la 
rivendicazione al F., tent ta dal B rgognoni ripre a dal runzt. 
dei on. xxrx-xxxr di Fol 6re.- Dei 17 nn. autentici, l ultim , 
111~1 m col re pon ivo di L. da Pisa, è unicament nel Chig. 

l I. 217, membr. del Trec., di cui i val e il Cre:cimbeni (cfr. 
l\l[o ACI], in Ri . di /il. row., II, I 19) ; uno, xvi, i tr a olo 
nel Chig-. L. IV. 131, p. 66 (mi er vo della collazione_ fatta 1 er 
a ~t ·:unpa d Ile Poesie minori 1'iguardaufi li cah~!Jeri d e l Cipoll 

Peli grini, in Butl. d. Ist. st. il., n. 0 24, pp . 38-g); i rimanenti (di 
es · , du soli anche in altri c dd. ), on in C (n .1 42, 107, IOg- ro , 
I 12-7, 177, I 3-4, l87- ), dt:l uale rid uco a toscane, com i:! al so
lito le form venete. Della canz. « pent'~ la ort ia, p nt'è 
larg-hezza>), da me tralasciata , può v der ~ i, megli che il m al
concio te to dato dal D l Prete, qu Ilo e ito per nozze, n l 1'>9• • 

da P. Galletti ( he la credé inedita). 

I, « emi • , 12 c propheta >, 14 cg;abate•: ovvi le correzion i ; -
13 « e dan emi " : l'emendam . è del Del Prete. 

II, 7 « per», e 12 « la», 13 ve • : suppl.; - 9 « Le femene •, I G 

c quele : la intassi vuole il in . 
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III, 2 ccheo pur•: ma il pron. ceo» non è pos ibile;- ro «engita•: 
l'amanuense trascurò rl'e pun ere 1'1l. 

l , r c Hercule cimbro ne to • C: l'ultimo nome i riduce facilmente 
c ue ta » (c est.1. »); quanto al secondo, la lezione è del Del Prete, che 

conobbe altri m s. (cfr. ed. cit., p. 66);- 3 «corte e" C: c torto o • t: 
emend. del primo ed.;- 4 c no è drito •;- 6 c de fortmo »: corr. del 
Dd Prete. 

Y, «cotali che di l r,.; - 1 r «et asu ar •: l'emendam . è del! 'altro ed . 
\'I, s • e • corr. da c o»; - 9 c Ecco,., 13 « humdta »: allungati per 

la mi ura. 
ll, 6 «ig sie»: l'emendam. è del Del Prete; -7 di fie»: tol to el i », 

·oHabbondante, lo i riacqui ·ta col dividere c Manfredi .. in « ... Ianfred' i»; 
9 con :., corr. co• ·-rr cgremito • . 
vrn, 2 "aven :.: potrebb'essere anche la formato cana or igi nale della 
plur.;- 13 «e mani "• o rr. per la misura. 
IX, 9 • sentire : solito cambio trar e t·- IO « cum va cum en che 

•fu a »; - 12 «eh J,., ossia c ch'el» : ma di c el» non c'~ bi gno. 
X, 9 c curendio :a: trascrizione sbagliata di « encendi :o; l'emend . è del 

De l Prete. 
XII, 2 « cimieri •: l'aggettivo mo t ra la correzione. 
XIII, 9 «dito)}' os ia «d tto ». 

I , 6 "s'" inn. ad« avvisa,. suppl. per la misura; - 10 c lo ,. suppl. 
XV, «però l): svarione per « porò »; - 9 « bleto ca tigniçço » ( <r vieto 

c.-. il Del Prete);- Io « anzi»: ma a l v. II cnanzi»;- 14 «' l »inn.a 
• gh ibellin ", suppl. 

XVI, 3 ctavolier•, contratto perla misura;-9 "signori»: orr. per 
la rima; - 16 «guidata,, che non da senso oddisfacente : onde il lieve 
emendam.;- r «'n» suppl. ;- 19 « farerie », 23 "e ello»: le corr. son 
del Del Pre te. -Il prim ed . chiamò doppio questo son. , senza distin 
guerne lo schema strofico; il Biadene, p iu esattamente, osservò ch'esso 
risulta di tr viedi e t re volte di son. doppio (Studj di jilol. rom., l V, 56) . 

:"\.V I I.- I due so nn . sono sc ritti nel cod. a due v v. per linea (M[ONACI], 
l. c ., p. rrg); disposizione, che trasse in inganno il C rescimbeni, ma non 
il Del Prete, il quale riordinò debitamente il te to. Costui, però, non co
Iwl>l>e altra fonte che il Crescimbeni; e su queste due stampe condus
sero la loro ediz . il Cipolla e il Pelleg-rini (pp . 6- ), essendo loro sfuggita 
la uota del Ionaci . Pei rammodern amenti ortografici e per gli errori di 
lettura del Crescimbeni, cfr. questo scritto, da cui naturalmente prendo 
norma.- 2, 7 "'dal suo , : l'emenda m . è del Del Prete . - Sulla paterni tà 
dd so n . responsivo cfr. p. 140. 
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XIX 

TENZONE TRA SER LUP R D LUCCA 

E CA TRUCCl DE LT A TELMl ELLI 

Niccolò Te rimi nella ua Vita Casb-uccii narra (RR. l/. SS., .i ·1 
1321) che questo « Luparo Lupari>> (sic) fu tra i con iglier i d i 
Castruccio , e che poi, indignato per la negatagli restituzione d una 
somma prestata al suo ignore , gli si ribellò: onde , bandito po
glia to dei beni, i ritirò a Bologna, d ve rima ero i uoi di cen
de nti. la on notizie tutt'altro che accertate storicamente: quella 
d el prestito , p. e ., è ricavata appunto dalla pre . tenz., che il Te
grimi riferì ce te tualmente in una l zion molto corretta . li n me 
« Lu pòro >> fu abba tanza r quente, n l T'ree ., in Lucca nel su 
t rritorio · co i un notaio er Lupòro di onavere, con i unto di 
Col uccia ai uta ti visse in Pe eia tra il 1329 e il '46 e non edo 
perché non potrebb ' e ere il rimatore ( i oppos all ' 1dentilì azion 
il Novati, Epist. di C. alutati , l , II 414-5) . Del re t , fu anch e 
avanzato il dubbio che i due sonn. non siano di Castruccio e di 
ser Lupòro (cfr. G. IM: ETTT , in 'tudi stor. li, 6): opin ione, 
che mi sembra escl usa da un aneddoto petrarche co (Rer . memo
rand., III , 2) e dalle eone rdì indicazioni d ei te ti a penna. - La 
tenz. fu ia parecchie volte prod tta in luce: senza ri alir alle 
stampe anti che dell'Allacci e del Crescimbeni, ba tera ricordare 
qu Ile del Mai ( ;picilegimn romamtm, I, 6 3-4), secondo un cod . 
Am brosiano non designato ; del Fanfani (i n Etruria, I, 74 " -4), di 

u «un fogl io m . >> d l sec. XI ; d l ' im on etti (op. cit., pp. 4-5) , 

d al Ricc. 931. Il te to miglior è enza dubbio q uel1o dato da l 
ì\'[ ai: alla cui fonte, da riconoscere nell' Ambros . C. 5 supra (c. 
395 r ), io attingo la mia lezion , con pochi ritocchi necessari. 

I, 2 c né » corr. da «non » , 6 c he » da «né» : per la sintassi; -
7 tdnnanzi », 12 «per in fino»: da accorciare per la mi ura; - 10 « V o
li m s •, r r « Lupero •, di ovvio emendamento . 

2 , 9 « ghuarda ben che m mai piu non t ' avengha » , con perdita della 
r ima, facilmente r estit uibile d'altronde (anche Mai emendò: «guarda hen 
che m. p. non sia fatto »). 
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1 E ER ' ICCOLÒ DEL R O 

t \< Rubeus de Burbanto », ossia della nobile c n·orteria tre 
l 1 na dei Burbanti , appare, nel 1 6 , teste e fideius -ore per i 

Camine ·i, con i quali partecipò nel 1283 alla cacciata dei a ·telli 
( RCt, St. d . ."Warca triv., II, occ ., p. 75; ' li, Docc., p. r 6J: 
i tr tta for ·e di quel me-ser lberto J~ s o «de Burbanto » gia 

mor lo nel 1315, che un doc. d Il te~ anno rivela padre d l 
rimatore. Il cui cognome pertanto, pr feri co dare nella orma 
patronimica «del Rosso», anzi che nell altra, omun ment ad t

lata, «de' Ros i»: tanto piu che se <de Rubeis , egli è chia1 ato 
in docc . sincroni non solo <<di oss i» o~ de Ros i », ma ben. i« de 

Rubeo » si chiamò egli mede imo in C, fatto compilare, e i 1 parte 
critto , proprio da lui ( LEGA, Il can:: . Vat. Barb. ci t., p . 3, r6, 

33, 77, 21 ) . Niccolò, nato pr babilmente intorno al 12 5-9o (nel 
1315 aveva gia terminato gli studi giuridici), prese la laurea a Bo
logna nel 1317, ricevendo all' uopo ( r2 ottobre) dai reggitori del 

uo comune un sussidio li lire 200 di denari piccoli. Eletto, il 
2 ago to 131 , con 168 oti c ntro 95 dati a Cino da Pistoia (CA
Sh 1, 't . di poes. a1lt., p. 290 n . 4), lettore straordinario di leggi 
nel patrio tudio, fu, nel novembre, inviato, con altri , a mbascia
tore a Federico d ' ustria re dei rom n i. el 1319-2 r appare sem
pre a Tre iso, talora insignito di pubblici inca ri hi : nel 1339, 
in ece, lo troviamo, non si a in che qualita, ad A ignone, pre. so 
la corte pontificia; e nel 1348, col titolo di anonico ca::.tellano, 
in un catalogo di pievani o parroci di pollinare in Venezia 
( ' . OKNELJUS, Eccl. Ven., III, rsg). Cfr. VERCI. op.cit., VIII, 
rso-2; :\IARCIIESA 'L'Uniz•ers. di Treviso cit., pp . 126-47. 27 -'7 ). 
-Di capitale importanza è il ms . C. dov' egli raccol e (tra il 1325 
e il '35) ci rca d ugento componimenti di vari autori , nei quali com
parisco no «tutti gli elementi formali e ~osta nziali » della sua poe ia 
(cfr. LEGA, pp. xxxv-Ix; . lvi o no i 75 sonn. qui riprodotti 1n.i 2o ~-

79) e 4 canz. (n. i r, 12, 34-SJ: la prima di que te , accompagnatR
da un lungo ed arido cotnm l nto latino. 

Dei sonetti, stampa diplomatica a pane, oltanto 2 r (xxxivt 
Ll-11, LIV, L III-LXXIII, LXXV ) furono pubbl. dal Navone (Sonn. 
ined. di .Il. 1 . d. R . , Roma. 18 o, per nozze Ti t toni- . n tona Tra-
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versi), e altri due (xxxi xxxvii) dal Mar he an . Qui e i sono 
stati ordinati second la cont nenza, introducendo qua e la li 
opportuni ritocchi ed emendamenti (in C ono di mano d'un co
pista, con correzioni autografe del p.). 

I, 7 « clappa 11: l't anda e punta. 
III , « Dicelmi •, con iscambio tra c e t. 
I , 6 e fulgure , : il sens esclude « fol ore ". 
VI, 14 «Se ne» suppl. p r la misura . 

II, 4 « la » suppl.;- 8 « folase • , II « cla n mi », 13 « mi par pena re ,: 
facili aJi e mendamenti. 

VIII, 3 « sdegnosa ": allun. pt.: r la mis ura . 
[ r, I « Tanto , : ali un . per l misura ; - " coglosa )) sani « çoglo a , . 

- 3 « et » uppl. ;- 7 « m'è» uppl.;-9 « nulla »Corr. da culla»; 
l -i « verace »: la rima vuol c veraç ,. . 

XIII , 4 « quanto,.;- ro c ua " suppl. per la mi. u ra. 
XIV, 9 « conse• = cçonse ». 
XV, 6 « colta , : di facile em 
x rr, 3 « streng n li: ri m lt p ign .. 
X IX, 12 cela» u pl. 
XX, 3 « de la », 4 c felonito »: ovvie le correzion i. 
XXI , 2 « desio damor » : ma , conservando questa lez ., are bbe man

cato il termine, cui d eve riferir i c che 'n él siede ,. del v. s: ho do vut 
perciò f r luogo con etturalmente alla parola « cor • . 

Xl , 12 «che cor»: manca l'art . 
XXV, 4 « vie » corr. da c vi,; - 6 « è» uppl. 
XX I, 13 « rotro »: non d a en o . 
XXVIII, 7 c seo , : 
XXXI, 2 « stolto » 

bond · nte . 

il pron. c e 
uppl. ;- I 

XXXII, 2 «e " uppl. 

» non ' ha l ogo. 
"ig reççe tuto 'l mondo •: sonab-

XXXIII , 14 « fu . ti cho » = « fus richo », pel solito camb io tra t ed t ' . 

XXX , 14 ' d irecto ~: di facile correzione ; - «contrario •: rima con 
«caro ». 

XXXVI, 12 « medicando»: u ppoug che sia «me(n)dicando » = « men-
d ic 'andò ». 

XXX II, r r «la» , uppl. per la mi ura . 
XXXVHI, 6 « altruy ": guasterebbe il v . 
XXXIX, 5 « çolio »: deve rimare con «vivo » . 

XLI , x a p eco a pocco »: tolgo una sill. per la mi ura . 
XLV . c mi offende" : m quelli , che parlan , on o-ti spirti affan-

nati» (v. s). 
XLVlii, ro « O » inn. a miseria•, 11 co» inn. a c caldo»: suppl. 
XLIX , 3 eia »:C rr. c cla e";- « t » inn .a« ol ,., I2 « CUm» : 
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suppl.; - 13-14 « pe ue rufini ~oenam ti dta ferini»: lez. orribilmente 
torpiata, di cui ho tentato un emen am. !ara mente con etturale. 

L, 5: di « Bacco » non resta che « b ... h .. " ( « bacho »);-« tu» uppl. ; 
- x il ti molo li: for e fu nell'intenzione dell'amanuen e di cri vere «el,. 
«e 'l»). 

Liri, 1 (due volte) e 2 «la •, 4 cc de »: uppl. 
L V 9 «sego ,. : corr. « teg ,. pel contesto. 
L\ I , 2 «tra»: allung. in «entra,. per la mi ura. 
L\ II, « remane a i »: t roppo lungo il 
L rri , «et ": e punto d Il' amar u n , ma richie to dal e n o e al 

mero. 
LX, 7 cvegon•, o ia«\' (n)gon:t;- cde•:allung.in«degli » p r 

la misura. 
LXII, «et •, 11 «la»: suppl. 
L III, 5 « pe si •: di facie men am. 
LX , 5 «Om• corr. da con ;-6 « le » up 1. ;- xo « oventa,.;-

16: il ms. agaiunge in fi ne: « men » . 

LX I, s «çu •: ara uno varione per ccu(m)•;-r 4 conor », ch'è 
p r « on(n)or ».-Dopo il v. 14: « Zovan papa vi e imo econdo, Prudente, 
forte, temperato, zusto, Cri lo ti permetta in que to mondo Gli tiranni 
consumare robusto um o' morte» (cfr. son. LX v, 15·16). L'aggiunta, 
forse voluta espressamente dal p. è certo estranea al primo getto della 
poesia, con la quale lega as ai poco: tant'è vero che occupa nel cod. l'in
te r alt usuale tra l'uno e l'altro dei sonn. contenuti nella ste sa pagina, 
il che prova che vi fu scritta qualche tempo dopo. 

LXVII, 4 «se,. uppl. ; - 6 « presiato ,. : allungato per la misura . 

L, VIII, 10 « che no», da intendere "ch'eno », 

L)\X, 3 «dentro": allu ngherebbe il v.; - « la mane»: evidente la 
correzione. 

LXXI, 1 «a,., Il «<a»: suppl. 
LXXII, 3 com » corr. da «On»;-rr «e» suppl. 
LX. IV I- : nel m . rovinatissim i dai tarli: per quel che vt i può 

leggere, nche lavorando di fant.1.sia, cfr. LEGA, p. 250: qualch altra • 
resti tuzione ho tentato io ;- 4 : di « dolze » re ·ta o lo « do " (o « de»?); 
-7 "e»: non riconoscibile nel cod .;- : di « u » («v») è vi ibile solo 
la seconda asta; « l or" è restituzione mia, e così pure la orrez. di «mena li 
in " m eno». 

LXXV, 12 crleti cia mannia ,: ma la rima ,-uol « imia»: ho emend. 
co ngetturai mente. 
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• XI 

E 1ARI TQ CECC LI 

« er ?Jm-inus Cecc/wli de Perus io» lo ch iama D (c. 8 r ), e a 
lui, « preclarissùni eloqttii viro domino JJ!arino Ceclwli de Perusio 
izwisj>erito mu a1'1anque familiari egreg-io », si rivolgeva , il 2 g n
naia 1369, Coluccia aiutati in una sua lettera ( d . No ati, II, IIll ) , 
in cui lo pregava di fa ro-li avere l ufficio di cancelliere del comune 
p rugino. "el I355 è ricorda to col titolo d ottorale (« domùws ») 
tra altri «Ùtrisperiti » perugini (Boll. d. Dep. di st. pat. p. l' Umbria, 

III , 84); il 19 ettembre r366, a Fi enz , inter enne quale del -
ato peru ino nel tratt to della le a italiana contro le compagnie 

di ventura (Arc!t. stor. it. , ; , gr, in n. alla p. prec. ). 1a la ua 
pera di rimatore appartiene indubbiamente al periodo 1320-50, 

sebbene il T mma ini Mattiucci ( i\lerio Moscoli cit., pp. o-83,. 
129-3[) attribui ca al 130 dr a e a non piu in la del 'r6 due sonn., 
che, come drà (p. r44) , son del 1335 circa. 

Del Ceccoli restano in D tre brevi ed infelici epi tale latine 
(una accampa a il on . XXI ) , una a nzone olgare (« Yita che 

nz' A m r nel t mpo rre ») 25 sonn. (non 27 , come di e il 
, ovati). Di qu ti ultimi, due (1-11) furon pubbl. da . Tenneroni 
( omt. ined. di ser M . C., orna 189.1, per nozze Paparini-Bale
tra)· uno (xlii) dal T mmasini Mattiucci, Per nozze Nu.ti- calvanti, 

Peru ia 1912, pp. 75- ; no •e (1 v, VI XII XI - , x II, xxx, xxu ,. 
primo della tenz . I) dal Monaci (Dai poeti ant. perug., Roma, rgos) : 

li a ltri ono ino d iti. Si e ta be la p e . sezion co 
prende ol 23 onn., perché gli altri due i trovano alloro luo o 
n Ile t nzon i di rimatori perugini (T e Il) . 

I, 7 cicarie » corr. da "charie ». 
VI , « fonn :.: facile l'emendamento. 
V I I , 3 : in « piangero » l'o fu erroneamente e punta. 
IX, 2 « amora:. il ms.;- 12 epuro .», che ara cpu re ». 
X, 4 c verve » corr. da c er e " , pel etiso;- 1 I c c ongne •, ampliato 

in «che o." (con iato) per la misura . 
XI, 6 "pode no»: ridotto dall 'amanuense a c podeno »;-IO c la ciate 

l. spo e» il ms.;-17 « vori»: co rr. « vòli ». 
XII , c chi udete »: c n isca m bio tra r e t;- 10 c col a ,. : cam bio di 

c con t . 
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Xfll, 4 ·ubruçare»: l'elllendam. t: cono-etturale. 
:XI , 10 "chelleie », ossia "ch'en leie ». 

TU/ 

XV, 2 • deriçça•: orni e. ere una forma d'inf. apocopato (c derizza "); 
-4 c al corr . da • a,.· - 13 «né de morte •: «né • è sovrabbondante. 

X I, 3 «elloro», o ia «en loro:.;-4 cip e•,- mon »: suppl. con-
getturalmente; - cadent ». 

X II, 5 " quel»: de 'essere plurale . 
~ IX, 6 "mo camp te : ho liminato • m •, che ricorre gia nel \' . 

pre ed.;- 10 « camutole :.: emend. con etturale. 
XX, 5 «Se» corr. da cte»;-J «SÌ» uppl. 
XXI, r c h e machulate », I c era n », r- c aturn »: di facile emen

damento. 
X XII, 1 « Dileme ser »:da ra gruppar megli le sill abe (cfr. n . .t XI 

15);-4 "enella » = " en(n)ella ··- 12 c ingrengnia », 14 " ot rt »: O\' ·i 
li emendamen ti. 

XXII 

ER CECC CCOLI 

'otaio e perugino i indicato m D, c. 17 r), fu figlio di un 
• ruccolo (fo rma dialettale di« iccol »)e contemporaneo del Cee
coli, col quale, come con altri poeti perugini, ebbe corri pondenza. 
Il suo attaccamento a Tr baldino Manfred ini d estina ta rio di pa
recchi suoi sonn. ~ P · 143 sg.) , è indie di relazioni m o rbo ·e, per 
non dir peg io.- ·entinove onn. (n on trenta , come di e il Tom
masini Mat ti ucci, l\ erio Jfoscoli it., p. 2) gli att ribui ce D: quanti 
n e :tampò gia l'Allacci (Poeti ant. , Napoli, 1661, pp. 217- s); il 
quale, per altro, tra curò i due di ser C. appar tenenti all e tenzz _ 
VI e II dei poeti perugini, per accogl ie re invece una coppia, 
che nel cod . (c . 75 1') è adespota e che, formand indubbia me nt 
una tenz., p o trebbe tutt 'al più appartene re al 1 • soltan to per m ta 
(sareb b suo, in tal caso, il son. responsivo «Tacer vo rrei, ma 
pur convèn ch 'io sbocc hi », giacché n ella proposta si accenna ad 
amori illeciti dell'interloculore, qu:1li enm qu !li del 1 T . pe r Tr -

baldino). S i potrebbe fo rs creder di lui anche il son. «.e io 
\·ivesse, dico, be n mill' ann i », che in D (c. 76 v ) è ri m a to ade-
po ta, tenendo pre e nte che e_:,o fu aggiu nto n l cod., in ieme 

c n la ri ordata t nz. \ ' 1, o! ta nto dopo che il rubrica t re aveva 
appo to le did a calie , e che ap punto perci rimas . com i due 
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d ella tenz., senza in te tazio ne; ma il o p to non è tanto forte, 
da far pa ar pra al il nz1 dell'unica on e a p .... nn . -All'ediz. 
a ntiq uata e poco c rr tt dell !lacc i è sup rior ma limitata ai 
sono . u, Xl e xv ed a quattr appartenenti a ll e tenzz . III-XI , 
quella del fona i tDai poeti ant. perug-. cit.) . iunisc qui r9 

nn.: li altri 1 0 sono nell e ane tenzz. della ez. ucce si va. 

I, 5 « Eccho • , o ia « E c '•, con r ddoppiam. si ntattico. 
Il , 12 « ha' up!Jl.;- 16 c n tr corr. da "'vo tro » 1 ch'è anch e al 

v. preced . 
I 2 «lascia • : la rima vuole a »;- 4 «e » suppl.; - : in princ . 

ni » corr. da « no, 1 giacché, econ l'acro. tic del pre . son. (p. r4 ), 
ca e in que to v. l ' ult. sill. di « ian redini ; - 14 « fe rito al filgluo l »: 
invertito per cavarne un senso. 

, 5 « Luccia lalandra »: man ca il sens donde l'emendam. co n <Yet
lurale;- r2 c una dea »: facile la c rrezione. 

II, 5 « lo » corr. da «le •;- 7 « patreno tro •;- «puoi taleceraro • , 
incompren ibi : tento un emen d. probabil . 

V I , 7 «C o ,.· intP rllt in «<'OmP » p r la i.ura ;-u «di non far »: 
non •, evidentemente, va tolt . 

IX, 10 « v i • corr. da « va i •. 
X, 14 « atro •: l'aman. avni dimenticato l'l. 
r f, 3 «lle 110 m i pOSSu": tolgo qu Jl ' inutile «110 >~;-1 4 «enza'[ » 

corr., congettura! mente, da « se no l ; - c nel mio cor »: « mio • è d i t r ppo. 
XIT, « usiam ... da ridurre a « usia " · 
XIII, 7 «ma»: catti va lettura di « ui, (« via» );- cluce»: ma la 

rima vu le « ute >); -9 c i » corr. da «ti,;- 10 «fare»: la rima co rr . 
~ rs »'- 11 « molt ~~ corr. d «morte,;- 12 « Ne io mai • : tolgo 

«i »;-«'n" suppl. 
XI 1 14 «strite on »: ari ne d 11 'amanu nse. 
X 1 4 ccom'» co rr. da ccon»;-6 «Ove», r idotto da cdo e»;-

7 c I iotto »: la prima paro! è un'erronea ripre a del pr'nc. del v. pre-
ced .; - 16 «di la santa »: evidente l' m ndamento. 

II , 7 «chi eria » il m . 
III , 6 « he » uppl.;-TI e 13 « recevono •; - 13: in prin c. che,. 

soppres o per la misura;-« di lor tacer »: il conte to impone la corr. 

« parlar"· 
XIX, 4 .. luocho de»: la rr . è richie ta dalla m isura dal c ntesto · 

- 12 c vede»: ma la rima vuole « ide » . 
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TE. Z ~I DI IM T r PERUGI I 

I. - Del Cece li e del uccoli s ' e ia di corso. ilio o (come 
ha empre D ) Gilli Lelli, anch'e li a ai probabilmente perugino, 
f in corrispo denza, oltre che coi due prenominati, anche col 
giudice me er Bandino di mae tro Tebaldo, lettore nello tudio 
perugino, ricordato dal 130 al '47 (To11n1 SI 1 M TTI ccr, op. 
cit., pp. 70-2). A torto li i diè per fratello un Giraldo (cfr . 

. CoRBUCCI, Di G. L. [Citta di Ca tello, rgu] per nozze C r
bucci-Corsi, p. 6); le did scalie di D (c. 19) , in cui s'è p c ta 
la notizia, suonano: ~ Pauh's Giantosclzi scripsit /1'atri Giraldo ~. 

ossia a un frate Giraldo, "R[esponsioj Gilli · Lelli in persona 
frafris Gieraldi ». -Undici onn. i lui c ntiene D, ai uali, n 
pubblicarli, l'Allacci (op.cit., pp. 3 7-57) aggiun l altro« Io non 
o a me de me rem dio dare», cbe nel c d. (c. 29 r) · anonimo, 

mentre segue ad uno del L. semplicemente per la caduta, gia 
av\enuta al tempo dell'ed., di 8 fogli int rmedi . Taluni furono 
ripu bblicati di recente dal .l'donaci dal C rbucci (opp. citt. ) . Io 
ne do quattro, ri partiti nelle tenzz. I, VII, XI, III.- La pres. 
tenz ., in D, cc. 17 v-r8 r. 

I, 14 «cinta »: ma l'agg. si riferi ce a "gr iffon » (v. 13). 

3, 5 « par » corr. da « per "· 

Il.- Una ballata d'un Ceccolino da Perugia fu tampata dal 
Vincioli, di sul ms. Bocc Iiniano, oggi smarrito, nell Rime di 
.P. Coppetta (Perugia r72o, p . 19) ; cfr. ZE ATTI, lnt. a Dante 
ci t., p. 26. ara opera del rimature, eh pr se parte alla pres. 
tenz.? Ceccolo fu nome comunissimo a Perugia nel Trecento.-
La tenz. , in D, cc. 7 Z1 - 76 r. 

I, 1 « Comodo s.::.. cttta rett na » il nl!>. ;-6 c col tuo singnorglu te•: 
ma il v. sg . ricl11 ede il plur.; - 7 " hòn " corr. da« horn":- 12: in princ. 
~ e no »: sost ituisco « non , . 

2 , 4 «eh ~ corr. da «chi »:- 9 "renderan , ; ma il conte · o richi t de 
la 2 a sing. ;- 14 ~di " \ Ìn princ .), r6 «a »: suppl. 

III. - « rlti11Z' ianus . ·erio predirto >> « R fespo nsio] • .\'erii pre-
dicti ad Atluvianum » : on intitùlati in D (c . - r) i due sono. di 
que · ta te nz E p o ich é Atlaviano, q u i, è e \·iclenti imamente nome 
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e n n c o-nome, non pos ib ile acce r all'op inion e del T omma-
ini Mattiucci, il quale (Con enziente l z-ccacrnini) v Ile dere ' 

tutti i c sti in que to rima tore un mess r Ettore o E tt l Taviani a 
Pi toia pode ta di Peru ia nel primo em tre del 1330, c nf n
dendo , per giunta, co tui con quel messer Guelfo aviani p. 35), 

he i levò in d ife a di ante c ntro l'Angiolie ri (cfr. per l, qu -
ti ne: T M IA. 1 1 MATTIUCCI op. cit. , pp. 90-93 · lA ÈR A, 1 

SOilll . di C. 11zcr., p. 176 ; TOMM I. I 1 TTI CCI, i n Boli. d . Dep. 
di st. pat. per l' Umbria, X 590-3; ZACC G 1 '1 Un rim. pistoiese 
sconosciuto del sec . XIV, nel Bull. slor. pist., X 17,3-82).
<< ~ eriu predictus » è eri '[o coli , di cu i l'incipit premes o in 
D al uo copio o canzoniere dice che « olùn fuit de Civitate Ca
stelli>>, vale a dire (checché opi na e il Tomma ini Mattiucci) che 

riu ndo di Citta eli Ca tello, im rò a ltr sia a Perugia. 
tort fu fatt fiorire tra la fine del ug . ed il principio el 

Trec. (ne uno degli a r menti addotti resis te alla criti a) m ntre 
è piu e atto dir che la sua ita appartiene alla prima m ta del 

: infatti, nel 1 333 lo i tr va compre o, insi m col 
iccol , in un eìenc di nobili maguati e rugini d l quar

ti ere di P rta Borgne (cfr. A. FABRETTI, Docc. di st. perztgi1la, 
I, p. 120 ) . - Il son. di ttaviano ed. primamente dall'Allacci, 
fu poi s tampato dal 1onaci (op. ci t., p. 17) : l'intera tenz. , n n 
tropp esattamente, dallo Zaccagnini (pp. rSo-1 ). 

r, 5 «tolto ... : di facile emendam.;-ro c ch ' ,. uppl. 
2, 5 « non molto : ma, poiché nella ri posta ricorrono le te e parole 

rime della p ropo ta, si do ni c rreggere ( t lto " sugo-erito, del re to , 
anche dal senso. 

I . -Di Cione , il od. D (c. 5 v) non indica se non il n m : 
il che non impedi al Tornmasini Mattiucci d ' id ntificarlo c l rima
tor ion B glioni, ch' elTli a egn s nz altro alla famosa fami lia 
perugina (op. cit. , pp. 9-90), quasi che quel Bagli ni no n fo se 
stato invece fi rentino e a ai piu vecch io (cfr. p. 78) . Meno im
probabile è forse l ' identificazione del nostro Cione con un Cio
nello, con cui il Mo coli ebbe un 'altra t nz. (D , c . 63 v ).- Il son . 
di C., gia pubbl. dall'Allacci, fu poi riprodott dal Tomma ini 
1attiucci (p. 8 ). 

I, I c Da pocho :a: conviene ridurre « p cho, a c p ' per il en 
la misura; - 2 « fece », 3 « feie »: vrabbondant i. 



• OT Ili 

\ . - Ridol~ , di cui il ms. non fornisce indicazioni, resta un 
no to per noi di un ma tro Rodo fo « de Pedemoutis » è ricor

d ata la cuoia di retorica in altra pa e di D, c. 2 r; i conosce 
anche un « Ridolfo pergulense », di cui gia pubblicai un son . in 
Riv. d. bibl. e d. arclz. XI, 76). Né qualche co a di piu è dat 
r icavare da una tenz. di dieci ono., pur in D (cc. 6I r - 63 r 
tra Ridolfo e un .lanfredino, orse lucche e o dim rant in Lucca 
impropriamente creduto da Perugia (cfr. \ . CoRBuccr, f. da P. 
nella mise. per nozze Ianzoni-A n idei Perugi a, 1913, pp. r-3-60). 
-Pietro di mae tro Angelo ara quel m ser Pietro « magistri 
Anrre/i de Gallexio », ricordato in docc. de I 2-3 c me icario 
e te orier nelle terre _ rnolfe (B oli. d. Dep. di st. pat. per l' Um
bria, X, 32).- La tenz., in D (c . 64 v). 

I, 2 o star .. : co• ·acorr. ;-6 c Gihòn .. corr. d cti on», eh no n 
apre i qual fi une potrebbe de ignare; - 7 « Frison », c richo », c et 

a n i »: non difficili le correzioni;- 14 c tacche , , con caduta d'una r . 
2, 3: in princ. c e», soppresso;- 4 c etinçana come fue torcesmo : il 

mio emend. è congetturale;-I2 cpo edes·e•, con e finale esp. 

I.- Si eda, a propo ito di qu ta tenz. (D, . 76), qui ad
dietro , pp . IOì·8 . 

l 

I, ro « tra » suppl.;- 13 

2, 5 -t amor» s uppl. ;-
« eh'» suppl. 

« né io non : c io» è sovrabbondante. 
monte lachuo i pe o :t: tento una correz.;-

VII.- Ile relazion i di Trebaldino Ianfredini col uccoli s'è 
gi;:l accennato. ui basti agg iungere che egli, ricordato come rag
guardevole citt<dino nel 1354 (A rclz. stor. i t ., XVI, 1, 173), fu poi 
tra i capi d 'una congiura con tro il reggimen t democratico d i Pe
rugia. che, scoperta il 24 agosto 1361, gli fru ttò il bando e la 
confisca dei beni (FAB l<.ETTI, Cron . d . cittd di Per., l, p. 32; Boli. 
d. Dep. di st. pat. per l' Umbria, XI, 587-8). n' altra notizia ce 
lo mostra sempre fuoruscito nel ' 63 ( FABRETTr I , p. 182). -La 
t nz., in D (c . 69). 

I , q «de me melgl non »: li melgl » s'è intruso per inavvertenza del
l ' a man. 

2, « ui iove ": incerta la lettura tra «vi -• e li in»;- 9 " ch'», II 
mia», 12 «de» , 16 e» inn. a" erde»: uppl.;-1o c i » corr. da 

« sio :t;- q "tu •>: la sintassi richiede « te ». 
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VIII-[X. - L odesta a • ocera n l r.;2o c in e tit d un a ltro 
pubblico incarico nel 1326 Cucco di mes r Gualfreduccio Ba
u-lioni prese parte n l 1329 ad una spedizione di cavalieri mandati 
da Perugia al servizio del l gato di Lombardia; lo tr viamo p i 
(T4 giugno 133 ) tra i fuorusciti, quasi c rtam nte per causa dell'u -
cisione di mes er Oddo d gli ddi (cfr. p. I4 ), p r la quale and ron 
esuli anche i uoi fi g li, Colaccio e P l lino. 'ignora quando mo
ri se. Cfr. ToMMASr 'l MATTIUCCI, e1'io ftiosc., p. 2, n. 6 · An·fl . 
. tor. t't., X I, 1, 8 e 103; FABRETTI op. cit., I, p. ro · L. DE 

AGU N DE LA D FF RIE, Hist. de la nzaison de Baglion, P i
tiers, 1907, p. 4 7, e Pérouse et les Baglioni, Paris, 1909, p. 26, 
n.; . CoRBUCCt , nella ci t. mi c Il. per nozze :\Ianzoni-An id i 
pp. 137-51. ~Di lui ci rest no sol i 4 onn . di que te due tenzz. 
(D, cc. 70 r- 71 v), stampati gia dall' llacci (pp . 25 -61) e ripro
dotti, c n not , dal Corbucci; due ( III, r e IX, 2) ne a e a 
ripubblicati il Ionaci (Dai poeti a1tt. perug. cit.). 

Tenz. III.-r, r cvedere », 4 «volere»: ma la rima vuole .c ire • ·-6 
" oc • : corr. t-er la rima.- 2, « ni h m»: ma c ni,. (c n " li) allunga 
il v.;- 5 c rede,: da accorciare; -8 "maveron li, che sani • ma averòn » 
(fut .);- I3 c cheteste •: facile l'emend.- 3, r «ella li= c en la»;- r6 
«lingua li.- , 9 .c di trar li»: " i» vrabbondante ·- 13 "et io vincitor »: 

soppr. «io» p r la mi ura. 
Tenz. I 7 .-r, 5 «E e», 9 c t ode»: la congiunz . è vrabbondante; 

- n «la cio , corr. da «la eia li;- 12 «ad» uppl.;- 15 « Lesist <Yhut 
h t nich uenghert »: ho emendato con etturalmente. -2, 5 "'l » sup pl.; 

- ro « el <Yr:lm illecto .& : « gram » sovrabbondante.- 3, 6 c la » suppl.;-
11 " vestito ,.;- I2 «chi gir sen po ».-4, II: in princ. «e», sovr bb n
dante;-I2«Che ~~ suppl.;-«dèmpo~> (per "dempo'»="dipoi 11 ) corr. 
da • di p • , impos i bile per la rima;- 13 c ero»;- 18 « eni »: sosti 
tuì co "è» per evitare l'ipermetria. 

-XIIL - Poco si può dire circa queste ultime tenzz. (D, cc. 
67 v, 20 r, 72 v- 73 r , 66 r ), dell'ultima delle uali i ha sol
tanto la pr po ta. - Cola di me er lessandro, peru ino, è no
minato nel 1337 e nel '44 (Arclz. stor. it., X I, 1, 117 e 134 · T 1-

lASl I M r- lUCCI, op. cit., p. 132 n. 2). Il suo son., solo 
uperstite, fu pubbl. g ia dall'Allacci (p. 2 8) , come pure qu Ilo 

di Giraldello (p. 365). - Magiolo di Andreuccio di G cciolo fu uno 
dei fuorusciti riammessi in Perugia n l maggi 1371 (FAB ETTI, 

p. cit. I, p. 39). 
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Tenz. X.- 1 , 12 «ce • corr. da .« che,;- 13 c giustar ».- 2 , 3 c mis
er ceccho :a : ma al 1 uccoli non ispettava il tit. di c messere », donde 

l correz.;- IO c la• su ppl. 
Tenz. XI.- I, I « ten po »: necessario l'emend.;- 9 c mi coruçço >: la 

rima uol occio »;- 16 ad açara :.: troppo lungo. 
Tenz. XII.- I, I c Spolete :.: ma la rima vuoi c ite :a; - 5 c sono:., 

apocopato per la misura. - 2, 6 « dimentichare »: emeud . congetturale 
(il . arebbe ipermetro); - 9-14: in bianco nel m . 

XXIV 

PIERACCI TEDAL I 

Figlio del fiorentino T edalda Tedaldi, e non d'un Maffeo 
(come il cod. reca inesattamente in testa a i suo i sonn.), fu, nel 
1315, tra i soldati a cavallo del sesto di an Piero Scheraggio, 
che parteciparono alla battaglia di 1ontecatini, e venne fatto pri-

ioniero dai pisani. In u n doc . no tarile d el 1334 comparisce suo 
figlio Binda, gia maggiorenne: lo stesso, coi propri nati Giovanni 
e Bernardo, appare poi in un regesto d'uno smarrito doc. del 1348, 
d a cui Pieraccio risulta ancor vivo in q uell'anno . Dai s uoi sonetti, 
le cui date certe vanno circoscritte al ventennio 1320-40, si ricava 
che nel 1328 fu castellano a Montopoli (xvm), e che dimorò a 
lungo a Faenza e forse in altre parti di Romagna (xxm-Iv) . Mori 
intorno al 1350, se non dopo il '53 · Per la sua biografia cfr., del 
re to, S. M oR PURGO, Le rime di P . T., Firenze, 1885, pp. 10-22.
I 43 sonn. del T. , nel Vat. lat . 3213 (cc. 100 r-II2 r ), copia cin
quecentesca d'un esemplare ~abbastanza corretto, ma di lettera 
piuttosto difficile, che quell'amanuen e spesso non seppe deci
frare »: dallo s tesso archetipo dis esero, per varie vie, altri tre 
mss. di rime antiche, contenenti ciascuno pochi so nn. del ., 
autonomo è un solo testo a penna, che reca il san. x x v in lez. 
molto corrotta e co 1 attribuz . a maestro Antonio da Ferrara 
(:\IoRPURGO, pp. 7-8). Il precedente eò. riprodusse fed elmente 
il Vat. nella lez . e nell'ordinamento: alla prima ho recato parchi 
eme ndamenti, mentre raggruppo secondo gli argomenti i sonn., 
vi to che il loro ordine, nel cod., no n può dirsi ri gorosamente 
cronologico né rigorosame nte lo ico. 

I , 2 « amorore », the non da senso;- 8 c anima! • suppl. 
II, 5 equo" corr . da « eccho • (Morpu rgo);- 9 c suo proprio •;- 14 

« el quale"· 
Il-
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II I, 2 ~si beli criatura ~ : ma il contesto (cfr. v. 3 «com'è la vostra») 
vuole l' emendam .;- « ell 'è d' amoroo : l'espr. non da senso, e però 
a rrischio una correz. congetturale;- «quel me veggo ::t: anche qui la 
lez. del ms. è inaccettabile; - II c ciascaduno », 14 c chonvienissi »: cor
rezion i del primo ed. 

V, 3 in princ. c e», sovrabbondante i - 7 « vaghezza ::t corr. da « no-
geza • c ne eza • (Morpurgo). 

V II, 2 c di ciò » corr. da « ditto » ( Morpurgo); - 3 c a essere ». 
VIII, 4 «venuto »: corretto gia dal Morpurgo con l'aiuto degli altri 

te ti i - 13 «cui io , : " io» è di piu per la misura. 
I X, s «v uoi» corr. da «voi»· - 12 « e pera, : ma i tratta evidente

mente d'un futu ro. 
X , 9 « un pocho »: d abbreviare; - 14: la lacuna è egnata anche dal 

Morpurgo. 
X I, roc che in challaia», di lettura «molto dubbia » ( Morpurgo)i il 

enso per altro è oddisfacente. 
XII , 6 «in su»: manca l'art . 
XIV, 13 c che » suppl.;-coccid nte lo" : corr. dal p rimo•ed. 
XVI, 3 «la ricchezza »: c la» è di troppo i - 14 "patire de vederte »: 

:rima «ere ». 
XVII, 12 « E» uppl.;- 13 « non dee»: gia corr. dal Morpurgo . 
XVIII , 2 c per d esc reto •: manca l'art.;- "sia io»: invertito per 

la misura. 
XIX, I 4 «egli •, sovrabbondante e per ridotto «e'». 
XX, 14 «da» corr. da «di» . 
XXI, 4 c pericolo»: ma la rima vuole « iglio »;- ro « resistere »: la 

rima vuole c ire • i- I 1 « anno chominciato »: ri oluzione errata di un 
ori g. « anchominciato » - « ha 'n comi nciato ». 

XXIII , 9 « spe volte 11 : compiuto dal Morpurgo. 
XXV, 6 « o » i nn . a «d'occhi»: suppl. col consen o de l Ricc . I 103;-

to: od o ciacato »: cor 
gliogato » ( llorpurgo). 

a Morpurgo; - 7 c scilinguato ::t corr. da « 

XXVI, s "et gratio o": corr. dal Morpurgo. 
XXVII , 3 «et a pensieri»: corr. dal primo ed. 
X X IX, s « tosto • uppl. i- «ch 'i' :~: allung. in c che io » per la mi

sura; -9 «sara •: corr. dal Morpu rgo; -14 e chi diventi»: ovvio l'emend. 
XXX, 2 c ch'»: integrato per la misura;-6 cpergo » corr. da « prego »: 

rrischio un emendam. congetturale. 
XXXI, 7 « vidi »; - ro « poi torno che», I 3 « cerco »: corr. dal preced. 

ed.;- 14 «fa»: ma il sogg. è c io ». 
XXXII, 1 " o gi udici ,. ; meglio c e g.». 
XXXIV, I t c nen ere ceria :.: emend . del Iorpurgo. 
XXXV, 7 c non l'ho» da cnollo», o ia c noll'ho •;- 17 cquanto ., : 

corr. d al prec. ed . 
XXX I, 9 c ' ncontra ::t corr. da c contra» ( Morpur o). 
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XXXVII, 3 chompiacimento :.: corr. dal Morpurgo;- 12 c da gran ": 
manca l 'art. 

XXXVIII, 4 « chiascheduno »;- 6 c inealtade , da cui Morpuro-o ri
cavò, meno sodd isfacentemente, in lealtade » . 

XL, 7 « p iagesti :. , o ia c pia(n ) esti:o;- IO c urre sione»;- 13 e rnie » 
corr. da c mia». 

XLI, 4 c e dico»: ma e co.~~ nel cod. ta«quai cotantemente » per 
«ciò " (cfr. MORPl~ RGO, p . g, n .);- 6 c tanti :t: una volta ola nel cod. 

XLII , 7 c uomo umano» : impo ibile. 
XLIII, I, 3 « altri :. : uppl. per su . e ri mento del !l:orpurgo, che però 

re titui la lez. diversamente;- c abbi i me »: soppr. c si me ; - 5 c me,. 
uppl.;- c diglo .& : Morpurgo corr. c doglio».- 2, 7 c noi »: ma nell'ar

chetip , forse , e ra c uoia, richiesto dal n o;- cdi corci oalio»: emend. 
con etturale ; - 13 cv '» : uppl. dal Morpur o ; - 14 c di prozavatea: tent 
una correzi ne. 

xxv 
O. I lf 

I.- Primo di qua ttro onn., che A (n. 1 793-6) mo tra apparte
nenti a d una tenz.; ma può s tar da solo, e pe rò tralascio i tre 
ri manenti. Per le quest ioni relative alla tenz., cfr. p. r 47 . 

II. - Fra mment d'un son . , scritto in A (c. 172 v) di mano 
diversa da quella, che scrisse nella ste. sa facciata un son. di Maglio , 
e da un'altra. che riempi le facciate succe ive. Dopo i quattro 
vv . (su due righ e) seguono due altre ri o-he abrase: il resto, in 
bianco. Lo stile fa pensare a Rustico Filippi. 

III.- A (n. 0 682) lo a ttribu isce a Chi aro Davanzati, ma con in
testazione d i mano diversa da quella dell'aman.; inoltre il on. 
egue a tre Ritri adespoti, al primo dei quali precede la nota: 

« tenzon iiij >) (e al secondo, pur della seconda mano, fu pre
me sa l 'attribuzione al medesimo Chiaro) . Ma sia il contenuto sia 
l'esame d e lle rime m o trano che il q uarto so n. è del tutto e tra
neo a lla t enz.: con ragio ne dunque il Gaspary (Zeitschr f roman. 
Philol., X, 590) e il Palmi ri (Giorn . dant., XXIII, 124-6) lo con
siderarono indipendente (checché sostenga o ra S. Santangelo, in 
Rass., III, 237, n. 3). Il Vat. 3214 (n. 0 I t7) lo attribuisce invece 
a d un maestro Francesco, che \'Orni identificarsi con quell'omo
nimo fior ntino. au tore d'una canzon tta e di 7 sonn. conservati 
in A (cfr . anche MoNACI, Crest., p . 3 9). 'ennonché l'autorita del 

at. 3214 non è g rande, pe r le r ime delle scuole an teriori allo 
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« t i! novo »; n· ad a cett re ( ol Palmi eri e il antang lo) la ua 
indicazione conduce pe r certo il confronto con le compo iz ion i 
sicure del mae tro fiorentino. eguo dunque il Biadene (S t. di 
jilol. ro·m., IV, 148 e n. 1), che ch iamò «d' incerto)) il on.
La lez . piu corretta è dat da A , che riprod uco . 

IV. -In B , dove il son. è frammi to (n .0 29 ) ad a ltri di ino 
da Pistoia o a lui diretti. Per cert a nalogie stili liebe lo c m
presi gia tra gl'incerti d e li Angiolieri ( 't. romanzi II, 54- ), e 
quella mia opinione fu accolta dal Lazzeri (Rass. bibl. d . lett. 
ital., X , 126-7). Ma poi, né ame ste o (I omz.diC. Angiol., 
pp. XI-XlV) né al Ros i (Gioru . tor., "LTX, 387) l' ttribuzi ne 
embr piu o tenibile . 

. -Trascritto d Celo Cittad ini, c irca il 1597, nel cod. H. 
X . 47 della Comunale di iena (c. rs r ella num. moderna), 
con l'erronea postilla « critto o f to intorno al r26o » ( pos e
riore d i circa un quaranten nio: cfr. p. 14 ) . n · detto qual n 
dove fo e l'originale, oggi perduto. - In dit 

VI.- La tenz. , in B (n.i 527- ). Ambedue i sonu. fur no rria 
arbitrariamente attri uiti ai!' · ng iolieri, ma aitneuo nu d vr b
b'e ere d'altr poeta (CA 1 1 in P·ropu n. . S . , II, 11, 3 '2 ) : 
mentre nes uno dei d ue, per lo tile e per la t cnica, ri vela la 
mano d l senese (cfr. t . ro·manzi Il, 52-3). 

IL - Tratto dal Casanatense 433 (n. 0 r7 ) ; un t tu str tta 
mente affine è quello si tente a c. 127 v del cod. 12 9 dell' Tni
,. ·r itaria bologne e. In ambedue il on . figu ra come attribui to a 
me ser Cane della ·cala, ossia Cangrand I, e dirett a Bologna 
o i bologne i ; ma saviamente il Cip lla il Pellegrini ritenn ero 
« pm robabile ~ che fosse stato c mposto da un rimator d ella 
ua corte e in perso na di lui (Poesie min. cit., p . .. p ), <ii fr c 

il Livi propose, non senza buoni indizi di ricon sceme aut r il 
bologne e mes er Bernardo d i Canaccio d egli cannab echi, tato 
appunto ai servigi degli 'caligeri negli anni intorno al r .-;3o (cfr. 
Dante, suoi primi cultori ecc., B lo na 1917, p . 72, n. 1) . 

VIII.- Dal ms. roo dell'Uni ersitaria bologn e (c . ultima r ), 
donde era stato gia riprodotto <<c n la ma ima fed Ita » dal Ci
po lla e dal Pelle rini (op. cit. pp. 77- ) . Il cod. se mbra d'ori ine 
bolognese, e l rime aggiunte in fine di mano coeva agli avv n i
menti, r iguardano di rettament Bolo na; alla qual citta ci ricon
d uce a nche la !or este idio matica. Al on. fu ri po to p r le 
consona nz con un al tro, di cui il m . non d a che i primi 9 v. 
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e m lezio ne scorret i 1ma: anto che non giova riprodurre il 
fram mento. 

IX-Xli. - Furon editi da , [orpurgo (Dieci so-nn. stor. fio-
r eni., Firenze, 1 93, per nozze :\1orpurgo-Levi pp. 17-20), che 
li tol e da uno zibaldone poetico del quattrocenti ta Filippo car
latti, oggi di proprieta Ginori- entu ri: sono «adespoti e anepigrafi 
nel mano. critto, ma as ai probabilmente tutti e quattro di uno 

poeta , e certamente contemporanei dei fatti cui alludono •>. 
XliL - al cod. Magliab. VII 375 (c. 54 VJ, dov'è intitolato 

«. · netto d e ' viniziani ~ . fu anche que to stampato dal Iorpurgo 
a p. 94 d el no prezioso supplemento alla quarta edizione dell 
Opere voll{· a stampa di F. Zambrini, la dato di graziatamente 
inco mpiuto e non mai pubblicato (ma un e empi. se ne tro a 
m c nsultazione pre o la :\Iarciana di \ enezia). 

I, 6 « ne dovria h: « ne» ovrabbondante; - 13 quelli»: ridotto per 
la mi ura. 

Tl, 2 " paritaparara,. Egidi, ma forse si tratterei di c pariraparara »: 

di q ui la mia lez. ;- 3 « ti» corr. da «c i». 
III, 2 ({ ndau », 4 « corinilgliau », 6 u furau », 8 « spoglau »:tutte forme 

me ridio nali, non toscane; - u pena »; - r 2 « col gli a gielli ",ossia "co{ m ) 
al i (u)sgielli»; -14 «notaio»: rima in o: aroll. 

V, 14: in princ. « Arno »: ma il fiume qui non ha che vedere (cfr. v. 
12) ; correggo dunque " anco,.,; -c tanteoffese»: la rima vuoi c esi »; e 
conseguentemente la correz. si e tende alla parola preced. 

VI , I, 4 «colle », da intendere "con le'», per assimilazione re res-
lva;- « chi» corr. da « Che»;-? cmm i fatremar»:invertoperlami 

<>ura: - I I c le" suppl.;- « vecchia»: si richiede il plu r. - 2 1 4 «d i farti»: 
< rl!" sovrabbonda nte;- 5 « ia apparecchiata» il ms., con « ta » finale 

t> punto; - 6 "chollèi », ossia c con le i "; - IO « i Ili eva»:.« si» è di troppo. 
\ ' Iri, 2 «e» corr. da « del»; -6 « ' n» corr. da ~de»;- ro «eia 

chala »: l'ernend. è dei primi edd. 
T.·, 5 « cheuuerra »: «che ave ni » è correz. del Morpurgo. 
Xl , 6 <<Cas~o » il ms. ; - . «re che regnan »: nondasenso,e peròva 

tenlato un emendamento . 
. ' If ,.) « e" uppl.;-?•ha»,ampliatoperlamiura;-r6ccorrente» 

Cl>rr . da «torrente • , inammissibile . 
• r Il [' 3 (( dallo»' ridotto d 'una si! l. per la misu ra. 
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I.- nteriore certo al 17 aprile 1267, quando afferrarono il potere i 
uelfi, rientrati in Firenze dopo la deliberazione del om une ghibellino 

d'inviare un ambasciatore a Perugia per far atto di sommissione a Cle
men e l ( r6 marzo '66). 

II.- Un mes er Fastello di Attaviano de' T osinghi , nel 1259 porle ta di 
. Gimignano (DA VIDS OHN, Forsch., II, reg. 763), soffri nel '6o gravi danni 

d ai ghibell ini vittorio i (Del. d. erud losc., VII , 267-9, 2 o): potrebbe quindi 
nel ~on. trattarsi di lui. Ma " Fast Ilo" non era all ra nome raro. on 
va certo identificat col nostro « mes ere" (ca v liere) l'omonimo del 
·on. lll, che non è nemmen "donzello" · - 1\lonteifi, piccolo castello del 
Valdarno di sopra. 

III. - Principale personaggio, u c i l'epiteto «comare,. getta l'ombra 
.accu ali ice d'un turpe vi1io, è f, rse il famo m. Iacopo Rusticucci fio 
rentino, ancor vivo nel 1269, che Dante proprio pe r quel vizio collocò tra 
i dannat i (lrif., X I , 43-5). Cfr. :.\1..\ssf:RA, in Fanf. d. Dom., XXXVIII , 
IL " 21 (21 maggio 1916). 

IV e V . - Che si riferì cano alla ste sa persona, sembrò i:i anche al 
Federici (!..e rime di R. di F., p. 43). -Due povere donne, chiamate 
a!Jpunto Gemma e J7ilippa, abitavano in sieme nel 1305 in uno stesso piano 
ùella casa di Lippo Aldobrandini, nel popolo di . :\1aria Novella (ivi). 

\'I -\'III.- L' Acerbuzzo e 1' Acerbo, che ricorrono in questi tre sonn., 
aranno probabilmente una persona sola. Acerbo e Cambio (Cambiuzzo) 

~i chiama rono due figli di Iacopo di m. Atlaviano de\I'Acerb , del sesto 
di Porta . Pancrazio, banditi come ghibellini, insieme col padre e 1111 

terzo fratello Neri e altri consorti, nel 1268 (Del. d. erud. fosc., VIII, 25 ): 
so n essi probabilmente i mariti ùelle due cognate, di cui parla R.-Com
pa~no dell'Acerbo (VII, 5) potrcbb'essere quel Guadagnino, appaiatogli 
nel on. VIII, o anche il fratello Cam biuzz . -VII, 9: «leo nessa .. : una 
<h·ma c0si detta per il uo « gran lezz » (cfr. xx, r , ro); si chiamava 
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forse Te a ( onte a), e CIO spie berebbe l'ace nno d l v. 13.- An he 
«Guadagno ( uadaanino) » e« Bonfante (Bonfantino), ricorrono frequen
temente nell'onomastica fio rentina del sec. XIII. on fantino Mascheroni, 
dello ste so se to e della te a fazione che cerbo, fu un ragguardevole 
ghibellino, nominato nel 126 e nell'' o (F EDERI CI, p. 45) . 

IX.-Un Macinella del fu uvolare de' Qucrcetani è additato dal e-
derici (p. 47) nel 12 ' . onosco due Laini, nessuno dei quali, per alt ro, 
« ere» (prete o notaio). 

X.- Per m . B rtu i (La mb rtuccio) de' Frescobaldi i veda p . 79· Il 
Chiocciola è m . iovan ni Chiocciola, suo fratello (iiiisc. di studi crit. 
pnbbl. in on. di G. Mazzoni, I, 46, n. r · D. RLLUTI, Cronica domest., 
ed . Dei Lungo- alpi, pp . 79- o, 9 ). 

I. - « Pilletto»: for e padre di un Bald «Pillecti», notaio giudice 
ordinario, ivente nel 1299 (FEDERICJ, pp. 59-60). 

XII.- Un «me ser » Paniccia de' Frescobaldi s' incontra in docc. del 
12 o, 12 9 e 1304 ( EDER ICJ, p. ss; Delizie cit., I ', 95 e 105; LL TI, 
Cron. cit., p . , n. 2): per riconoscerlo nella « lonza fiera ed ardit » , 

convien upporre campo to il son. prima che a lui fos e conferita la di-
nita ca a llere ca. l\1a del nome non mancan altri esempi (cfr. Lib,-o di 

fl-fo1t taperti , ed. Paoli, p. 201). 

XIJf, 4: !in uerra Torelli, il fam so ghibellino ferrarese (t 1245). 
Xl . - 'le ser M es e ri no o meglio m. lbizzo, «qui dicebatu.r dominus 

MesurinuS», de' 'aponsacchi (G. L E 1, in A t'ch . d. Soc. rom. di st.pat?-ia, 
, 465-71), fu figlio d ' un altro Albizzo (lib. d. Mont., p. 3) e fors fratello 

d i ilia, madre dell Bice de' Portinari. Gia cavaliere nel 1260, fig ura 
come defunto in un doc . del 17 febbrai '79 (LEVI, p. 3 3, n. 4), ove son 
r icordate come viv nti l moglie ontes • (cfr . p. 124) e le fi lie Giovanna 
e Dilett , po at r i pettivamente ai fra telli m. Ubertino Novello e m. Neri 
d ea-li Ubertini da aville. 

~ V.- r 1 s e r U olino sarei il mede imo, di cu i nei due onn . sg . Il 
nome « Baldanza 1> (il Federici non si accorse ch ' è nome proprio di per
sona) ricorre, a dir poc , dodici volte nel Lib. di ll1orztap. : sani appa r
tenuto a qu !che rum ro o trom batore . 

X 11.-Lipp e Canti no, due dei figli di R ., intorno a cui cfr. p. 72.
p d re di Ii n di iaio potra e ere stat un Ciaius f. Baroni», co nsi
gliere del omune nel 1254 e '6o e de' Q uattordici nell'' I (Delizie, II , 
190; IX, 20 e 10 ' ), oppure Ciai f. Ristori Baglioni », che nel 12 fu 
fideiu so re ptr i guelfi del sesto di . Pancrazio nella pace del card. Latino 
(iv i, IX, 2). 

X III e . - Raccostati dal Del Lungo, che riconobbe trattar i, 
anche nel secondo, dello stesso Ghi o . -Ac anta al Ghigo Tucci (1259), 
additato dal ede rici, m'è noto un hi o fl..f. Dinazo » (di Naz ?) nel 
1260 (l, ib. d. Monl., p. 31 ). n erbiolino, ma non « ere,., figlio di 
Leale e nipote di erbio «de Duomo», fu nel 126 scritto t ra i confi nati 
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(Del., Vlii , 272-4; FEDEI<ICI, p. 4 ). Di ~Bonella• orent1n1 cono co, nel 
ug., una decina: t re, p. e. nel Lib. d . :}font.- Parente o a mico di hi o 

fu forse Azzuccio, e moglie di ostui probabilmente m . Tana, che nel 
son. XIX entra solo per incid nza.- Cafag io : nome dugentes o di una 
parte di Firenze ita ubi o fuori la seconda c rchia delle mura, a ini tra 
del l\ l ugnone. 

XXII.- c Teruccio • , djnin. di Teri o Tieri ( Lottieri ): ma non sembra 
il Luttieri, di cui nel n. xx. Pel el Lun o , Teruccio sarebbe appar
tenuto all'antica famiO'lia de' eri: quel nome, per altro, era allora u . i
tatissimo 

XXII I-XX . - he formino una triloaia, fu notato dal Del Lungo, a lla 
c i illu trazione rimando (Riv. d'l t., II, m, 425-9) . -Bandi no conte pal a
tino, figlio di Guido de' conti Gui i di 1od i0'1iana, mori nel 1312 o ne l ' 13 
(Bull. d. Soc. dant ., N . S., XJX 224). - La Diana e su orella on le fi lie 
di ione del Papa. T ra i loro immaginari pretendenti , conosciamo ia 
m. bertino degli bertini da a ville (p. 122) ; g li altri ono: un conte di 
Romena si no re di Pe"'l i , il leggendario Vecchio d ella montaO'na e tre 
Uba dini: Ugoli n signor di enn , Tanuccio e il card. tta iano, di d n 
tesca memor ia (ilif., X, 120), la data della cui morte (1273) può e rvire di 
fondament a fi ar quella della tri\o<Tia. Figli d'u n nipote d el cardinale 
fu «quel da e nno ». ctoe golino d ' zzo it 1293), in cu1 a torto (cfr. 
R JKA , Are/t. st . it., sa serie, XX~ I, 54, n. 3) il Casini a eva creduto di 
raffi gurare l'omonimo personaggio dantesco (Purg. , X , 105) . - Il " eno
vese m oro • (non « Moro ») è il molo d i Genova: cfr. p. 129.- Il nome 
di Donatone di ion del Papa ricorda quello di Donato del Papa, consi
gliere d el ~omune nel '66 e nel '7 ( AV I D OH , F01-sch ., III , 23 ; D e>l., 
IX, 54): e forse costu t fu veramente frate\ o di ione e zi di DonatonE:: e 
del Capraccia. 

XXVIL- Una 'hiarma trovò ti Fede ric i (p . 51 ) in doc. del 1267. 
·x III. - Il nota io donnai uolo non ~' come pensò E. Le i (Ciorn. 

slor ., LV, 224), « messer » Pepo de li Ad imari ma qua i certamente ser 
Pepo R inalde chi , il solu «sere» tra altri o monim i contemporanei. Consi
glie re del Comune nel 1260, e, co me ghibellino, compre o nel '6 tra i 
cittaùi n i sospet t i, se ne hanno ancora no tizie nel '95 (Lib. di Jllontap. , 

177; /)l'f . , L', 20; VIII , 269, 272, 2/4; FEDE!UCI, p. so) . 
. '.'IX.- i tratta d'un :\Iuscia fi o rentino, per il quale si potrebbe pen

- ilre ad u n Io eia figlio d i Buono. c!el popolo c;i S . Maria Ughi, che 
com ba tté a :\Tontapert i ( F EDERIC! , p. 55 ), e anche a l rimatore 'iccolò 
'Iusc ia o, piuttos o, al padre d i :ui lcfr. p . l ) . 

L \ ' lfl. - D i Bondie Di etai ut i tìu rentino, il cui nome è reposto nel 
ms .. -1 a quattro canzz. e a tre on n ., tra cui que llo responsivo al presente, 
non si. a nulla ( MONACI , Cr es i., p. 223). Per l'attribuz ione della tenz . co n 

R . fr. p . 73 · 
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II 

ER IA OP DA LEON 

Il « Barbuto 11 del on. r è Ru tico Filippi (p . 72).- La frequenza in 
Toscana, nel Du . , del nome C ntes a fa risultare arrischiata l'affermazione 
d l Casini ( criiti daut., p. 253) che il on. III, che non o perché gli parve 
cironicamente 11 laudati o, ri uardi la moglie di m. Me ser io (p . 122) 
le cui due figli en trar no nella famiglia de li bertin i, posseditrice fino 
al r2 del castello di Lèona . 

fii 

ER II DA COLLE 

Durazz (so n. I) fu for t: il figlio di m. Guid~l tt d ' c h ietti, fatt 
ne l 12 9 cavalier dal vesc. d'Arezz (D. OMPAG r, I, vttl).-Ser .r flo
naldo di er Volontieri da ofena in aldarno (son. n) mori nel 1293 ( BER
T :SI, Il Duec. , p. 270) . Delle ette p !>ie ass gnate li darrli antichi can
zonieri, oltre a l son. da me r iprodotto, una almeno è di attribuzione 
discutibile . 

IV 

TENZ I P LITI HE FIORE TI E 

Le due prime si riferì c no alle voci, che preannunziavano in Firenze, 
tra la fine del 1266 ed il principio del '67, la pro ima di cesa di Corra
dino.-« Cnmpion an Pèro», qui e piu oltre in queste tenzz., è natural
m nte Carlo d' ngiò.- I 2 , 4: il « bata tero », il batti tero di Firenze, 
os ia la citta tessa;- : allu ione a Manfredi;- r 1 : la « Mon ioia ,., nome 
dello stendardo reale di Francia, desi~na ancora Carlo.- 1 ella tenz. II 
l '«i mpero11 (v. glossario) e l' caO'nello• son Corradino;-3-4, 14: s i allude 
ad Alfo n o X di Ca tiglia, altro pretendente alla di nita imperiale. 

ella tenz. III , il cbuon Ricciardo » è Riccardo di Corno a lia, el. nel 
'57 re de' romani, morto nel '72.- « Federigo di tu ffi • (Hohen taufen) 

" Fed rigo il terzo "• fi !io d'Albert langravio di Turingia e ni pote per 
parte di madre di Federico II, a unse effettivamente col n me di Fede-
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rico II I il titolo di re di eru alemme e di icilia, qu le erede dei diritti 
di Corradino. E poiché, dopo l'annunzio, nell'autunno '69, d'una ua pro · 
ima disces in Italia, d i cui poi non fu n ulla (DA IDSOH. , Gescfz., II, 

11 , 41 -2), a Firenze non i parlò piu di lui la data dei pre enti onn. Yien 
determinata con i tretta appro simazione . Di pretese d i Ottòcaro II re di 
Boemia alla corona imperia! non è tracci presso i cra ni ti nostra ni. Il re di 

pagna è il ricordato Alfon o di a tiglia.- 1, 14 : il c econdo.- e lo 
c ' m primèro •, Corradiuo e Man fredi·- 3, 1-5 : alludono alla nomina d t 

arlo d 'An iò, fatta da Clemente I nel '6 , a icario generale dell'impero 
in To cana. 

Le tenzz. I V e , contemporanee o qua i, si ri fe r iscono all' rumu nzia ta 
e aspettata disces in !tali di Rodolfo d' bsburgo i al rkonosci mento, 
che al uo titol di re dei romani die G regorio _ il 26 ett. 1274 (e po
sterio ri ol ta nto d i qualche mese debbon ere le tenzz.) · alla c nseguente 
irr itazione d i Carlo d'An2'i , che a rebbe do uto rinunzia re per ta l modo 
a l vicar iato d i T oscana (come pur fece il 24 sett. 127 ), e via d i correndo . 
-IV, 1 , 10-r r : • pada la rga• e «spuntone .. (e co i , , 9-10" pade lede-
ch ine e quad erlelli•; cfr . anche V, II, II) designano ri ·pellivamente 

i tedeschi di Rodolfo e i francesi di Carlo;-1, q: allusio ne a un detto 
ci tato spesso dagli antichi rimatori ( .- quell da Bar a • è chi scambia un 
posses effettivo per qualche vantaggio ipotetico); -2-3, I :la c corona», 
o ia l'imperatore desiO'nato, Rodolfo i- 2-3, 25: proba bile allu ione alla 
d imora di a rlo in Firenze nel '73·- ei onn. r, 2, 5, 10 e 12 della tenz. 
o no allusion i a una scrittu r intitolata dal nome del celebre mago 1erlino 

e contenente profezie politiche; -4, 1-2 e 14: si allude rispettivamente allo 
stemma di arlo d'An iò (cfr. on. I , 3) e all'emblema dell'impero: le 
tes e indicazioni ritornano nei son n. sgg.;- ro, 7 : E lena e Paride . 

.:'-:ICCOLA MU ' CIA 

Che il son. riguardi il Cavalcanti è detto espressamente dalla didascalia 
del rns.: non fu invece notato fin qui ch'ess ha forma dialoaica. Il viaggio 
d i Guido in Provenza ebbe luo~D ce t tamente durante la sua gioventu: 
pre ·s'a poco, quindi, tra il I2 So e il 'go (non so donde il PÈRCOPO, La 
p oes . gioe .. p. 77, abbia ca\·ato la data del 1292·6). -Rusticacci: famiglia 
fi o re ntina, il c ui nome s'adatta al doppio senso cherzoso . 
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I 

TE1 Z NE TRA DANTE AUGHIERI E FORE E DO • ATJ 

. on acce tabile l' ipote i di A. Zenatti (In t . a Dant~, p. 103), che la 
suppone composta nell ' o: ultimo inverno della vita di Forese.:o; giacché il 
contesto mo tra nel modo piti. ovvio che s a è di pochi anni posteriore 
alla morte del padre di Dante, accaduta prima del I2 " for e intorno 
all ' ' o (Bull . d . oc. dant., prima erie, n.i 5-6, 45). veda , del re to, 
V . Ro 1, ivi, ., XI, 02-3 . 

I.-« Bicci vocato Fo re e». vale a dire Forese voc. Bicci (cfr. D EL 
L L" GO, D. Compagni e la sua ron., II , 6xo-II). Fu poi detto rovello 
( nn. 3 e 5) per distino-uerlo dall'avo, m. Forese di inci uerra.- Al a 
m o lie di Forese, 1ella Dante cantò in éguito la piti. lusinghiera pali
nodia (Pttrrr . , XXIII, 5·96) . - 14: «conte uido »: Guido Novello de ' 
conti Guidi (t 1293). 

2.- Dei due spedali fiorenti ni q u i menzi nati, n allo e Pinti, i 
Donati eran patroni d l secondo.- Ai Donati, al dir di Fore e, Dante 
a rebbe ricorso per us. idi (vv . s-6), nel tempo stes che avr bbe accettato 

ai uti da persone (i Donati medesimi? i congiunti della 1 T ella?), che abita
y;mo n i pre i o dentr il ca tell d ' ltafronte (corrispondente a una parte 
d e li odierni ffi zi) . - La Tana e France co : i due fratella tri e pupilli 
d i Dante . Parente di lui , anche il mi te rio o personaggio del v. I I : non, 
for e, Bellino di Lapo, discendente da Bello d' Alighiero niore morto 
e ule a an Gio vanni in Persiceto nel 1299 (c fr. G. Lrvr, D ., suoi primi 
culto1"i cit , . 13 -5, 140-2), ma pi uttosto Beli di Bellincione, zio paterno 
di D . chiarire l'allusione o curi si ma all 'ombra di lighiero padre del 
p . ed alla « far ata » (v. 14) non può soccorrere nemmeno una congettura . 

. - Peccato capitale di Forese fu quel della gola (cfr . Purcr. , XXIII 
64 ·6), fon e pe r lui d ' infini i d ebiti , che lo a rebbero trascinato, dice 
Dante (v. 5), al Parl a cio (il ca rce re dei debitori insolventi , sito pre o la 
chiesetta di an imone e a non molta distanza dalle ca e dei Donati ( Hl I, 

Giorn. dant., III, 156 g .).- Poiché l'arte lucro a attribuita da Dante 
a Fore e è e identeme nte il rubare, i « fi' di tagno » non posson e sere 
lati e non ladri famo i. 

4·- Colui , che Fore e incontra nella regione cetra le fo se » o sia nel 
tratto tra le chiese di . Iacopo ({ inler foveas » e di imone, ossia 
ancora p re so le carceri dei debitori non è liCThiero in carne e ossa, i l 'om
bra sua (perciò Fore e fa il egno di croce: cfr. v. n). i qui la plausibile 
congettura (accennata soltanto in parte dal CHI r, p. 162) che l'ingiuria 
rivolta da Fore e a Dante voglia e ere presso a poco questa: o: col tuo non 
pagar i deb iti , pei qua li tuo padre m ri er<Toano amente in carcere, fai 
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i che l'ombra ua 'ao-o-i i ancora preso il luogo della ua ultima e infame 

dimora"· 
5·- Me er imon Donato (sul cui onore coniu aie l'A. cherza irri 

verentemente) e monna Tes a furono i o-enitori di Forese e di Cor o e 
inibaldo (v. 12): <Tenitori e fiali, a l dir di Dante, degni li uni degli altri 

in fatto di ladrerie. Pare infatti che imone fo e proprio colui, che, mercé 
a contraffazione di Gianni chicchi (bif., XXX, 42·5), carpi l'eredita di 
uo zio Buo o di Vinciguerra onat i; e qua i certamente fratello di i

mone fu l'altro Buo o Donati, pure lad ro famo o (Itif., XX , 140; per 
queste notizie cfr. L BARBI, in Bttll. d. Soc. da zt., . XXIII, 126 

g.): di qui pos·iam farci un 'idea di ci , che l' . pen ava sul valore 
morale della famirrlia di Forese. 

6.- Dante ha negato che l amico ia veramente figlio di m. i m ne: 
Forese , per converso, ice che ante è ver figlio di li hiero , e tale 'è 
mostrat quando, in ece di vendicar l'ingiur'a atroce (quale?), che era 
stata recata al padre e che solo il angue avrebbe potuto lavare, s'era 
ra paciat , per vitta , con gli offen ori. 

\'II 

CECC A. 'GIOLI~RI 

I.-, elle quartine il dialogo si volge tra 
n tana poi con un'imprecazione: nelle terzi ne 

(cfr. Ro I, in Giorn . stor., XLIX, 3 9-90) . 

. e un pa ante, che s'al
ubentra la donna del p. 

V.- egli anni avanti e dopo il 1291 (cfr. son. xxxvm, 13-4) C. ebbe 
per ama ia Becchina (d iminutivo di Becca), figlia d'un Benci cuoiaio 
(XX IV, 5; xxxii, s-6), e maritat a un tale, che non le risparmiava mal
trattamenti e perca.- ·e (LVIII, 11-2; LIX, I e 8-u). 

IX.- Il 1oc del v. 2 potrebb'esse r un \loco di m. Pietro Tolomei, 
nominato dal r 285 e morto dopo il 1306.- u Ciampolino, cfr. l'annot. al 
so n. c xx 1 , •. - . lino di Pepo d'Accorri d ore Petroni dové godere d'una certa 
agiatezza, perché tra il J 305 ed il '7 fece vari acquisti d' immobili.- I v v . 7-
pronosticano il rogo a un eretico (cfr. D'A , co A, St. di crit.2, I , 1 s); 
ma identificare Migo non è possibile . 

XX.- uicidii per impiccagione e ran frequenti a Firenze nel sec. Xlii. 
« [)e' fiore ntini è proprio vizio d'appiccare se medesimi "• dice Iacopo di 
Dante ( RoccA, D i alcuni commenti antichi alla Div. Comm., p. 32); e 
il Boccaccio ( Còm., ed. Guerri, III, 154): «quasi come una maladiziont> 
mandata da Dio, nella citta nostra più se ne impiccarono, , Cfr. BARBI, 
in Bull. d . Soc. dant., . , VI, 204 . 

XXIV.-\1ita potrebb'es.ere la COI:{nata di m. Mino Zeppa: una Mita 
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di Bindino alvani sposò, infatti, il 7 ma gio ' 5, Ieo di imone T l -
mei.- Il primo nome del v. 13 tronco per elisione, non si capi ce e 
apparten a a uomo o a donna; Po.,. e e, invece, è certo mascl ile (un Mino 
Poggese, nunzio, i trova ricordato per una condanna nel 1273). Gli altri 
nomi e le altre allusioni del son. non sono suscettibili di chiarimenti. 

XXXI.- ll Fare è il Faro di Messina, come gli antichi (p. e . BE '-
VK T DA I tOLA, Com., ed. Lacaita, I , 2 -9) chiamavan lo strett . 

XXXIV.- L'odio di iena contro Colle di Valde lsa ebb origine dalla 
sconfitta ivi ricevuta dai senesi l' aiugno 1269. 

XXXVII I, 13: u questa locuzione cronologica, non frequente, cfr. 
Rossr, in iorn. stor., XLIX, 391; ed è es. da a giungere ai pochi re ati 
dal Paoli, Progr. scol. di paleogr. lat., III, 204, I. 

XXXIX . -« udare •: il sant udario (cfr. Ro 1, l. c.; SANE r, in 
Bztll. d. oc. dant., N. ., XIV, 36-7) . 

XL, Il: m. nuioliero è il padre del poeta (cfr. p. g.). 
XL . -A rcidosso, in \al d' rcia, era una fortezza di rim 'ordm 

mentre il p. crive a, ed appart ne a agli Aldo rande chi. Ionte io i, 
anche in Val d' rcia, ebbe in origine conti propri, indi pa ò ai Buon i-

nori. - i ricordi a proposito dei v . 10-4 la leg enda medievale della 
fontana miracolosa, che. sita nel aradiso terrestre, ave a la irtu i 
perpetuare la vita o restituire la giovinezza (GRAF, Miti, legg. e superstiz. 
dd m. e. , I, 31 sgg.). 

XL l.-« Ficecchio » : oggi Fucecchio nel aldarno inferiore; Pogna 
o Pugna, casolare in Val d' Arbia, che da il nome ad una valletta ; Boc
chezzano o Boccheggiano, in Val di l\1er e. L'India "ma iore ", quella 
di qua dal Gange. 

LI.- Il nome c pera» (v. 5) implica forse un'allusione a quello di una 
donna (Piera?), per aelo ia della quale la Becchina piantò t'amante. 

LVII, 13: il padre del p. fu i critto nell'ordine dei «frati gaudenti ,. . 
LX, 2: «becco,. : si allude a Becchina. 
LXXII . - «M' donn » s· p ò intendere cosi d lla moglie (è l ' inter

pretazione comune) come dell'amica di C eco (è quella, che ora a me 
sembra preferibileJ: a meno che il son. n n i voi a un motivo burle co 
tradizionale. 

LXXX II . - "Ne l'oste stando li (v . 4) si potrebbe riferire ad una 
delle due campagne, cui partecipò l'A., quella del12 1 e l'altra d e ll' '8 ( fr. 
p . o). Nella prima C. fu multato due volte c pro sua absentia": che 
questa fos e d ovuta alla vendita dell 'armatura, cantata nel son.? Ma po
trebbe trattar i anche di vanti fantastici, enza fondamento reale. 

XCI.- La moglie imposta al p. dai genitori (vv. 9-10) non è da iden
tificare, sull'as erto del D'A ncona (op.cit., p . 181), con m. Uguccia Cas li 
da Cortona, che spo ò, si un ecco An iolieri, ma da Cortona e non da 
Siena (Bult . sen . d. st. pat ., III, 436-7, 440) . Pei vv. 13-4 cfr. i sonn. v m 
e IX del Tedaldi, che appunto si riammogliò. 
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XCIII, 11: che l'uomo elv io si alle ri del te mp(• ca tivo nella 
peranza del buono, è motivo abbastanza comune nell lirica trovadorica 

e ital. del Dug. (c fr. F . ERI, in Gio1-n. stor., LIX, 56-7). 
XC I. - Che la forzata a senza del p. da iena, di c i parla il o n ., 

fo e dovuta a c use politiche? Certo, non dipe e da di cordie di C. col 
padre, come ammi i gia i te so eguendo il D Ancona: i vv. 13-4, infa ti, 

er ò giustamente il Lazzeri (Rass. bibl. d. lelt. it., X , 137), vanno 
mterpretati: "è tant probabile che io ritorni in iena quanto è probabile 
che io e mio padre ci tro i mo d accordo ». Né poi è da metter in rela
zione col son . l 'avventura, che dell' . i le e nel Duameron (IX, 4), 

iacché la storicita della no ella boccaccesca è tutt altro che accertat<. 
- A propo ilo del "colombo senza fiel "(v. 5) cfr. il Tesoro di B. Latini 
v l ar izz. dal Giamboni , ed. Gaiter, II, 172. 

XC I I. - aetto, se fu un per. ona io reale, d ové sser un ladro 
fa m o probabilmente ene e; r icordo che il Libro delle condanne del-
1' .'\.rch. di tato di iena (c. 371 r) fa menzione d'un Giacette, del po
p l di I u rizio, con annata molti sime volte per furto. 

X IX.- i\Ie e r An ioliero, pad re di ecco (u n vecch io robusto, che 
no n moriva mai , secondo il pio de ideri del figliuo lo , il quale lo od iava, 
come si r ileva dai sonn ., per la sua opposizione tenace all'amorazzo con 
la Becchina, per la sua t raordinaria taccao-neria e per La s ua ruvidezza 

di more), fu nel 1257 dei XXIV ignori; d eputato nel '58, con altri 
ittadini, a riveder le ragioni degli operai della strada di Paterno e del 

ponte d'Arbia; nel '62, operaio egli stesso per l'edificazione della chiesa 
eli . Giorgio; successivamente, dei XXXV I (1273) e quindi e letto a rac
c.:o lier la gabella per conto del Comune (1275). Vero questo tempo («forse» 
nell'' o, secondo il D' 1\ncona, p. 169), entrò tra i caval ieri della B. Vergine 
Gloriosa («i frati gaudenti"): cir ostanza, a cui allude spes o . (sonn. XL, 

L VII, Clll-V). Partecipò col fi lio alla guerra d'Arezzo (12 ); ed e ra ancor 
vivo nel 1296, anno in cui fu mul tato v. pro mostra pretermissa in ezer
ci!;t de Casti/lione"· Cfr. MA SÈR A, i11 Bull. sen . di st. pat., VIII , 444-S· 

C, ;-8: quando alcuno voleva richiamar i contro un altro, gli mandava 
,l casa un mes 'O (cfr . son. xxv, 4) per notificargli la citazione o, come a 
'iena clice\'asi, « rinchiesta ». 

CI.- Il molo di Genova (cfr. R. FrLII'PI, xxv, 5) era famoso nel 
Du ' · come costruzione di grande solidità.- 'd v. 13 l: nominato anto
nomasticamente quale med ico \'akmissimo il Jìorentino maestro Taddeo 
Alclerotti, fondatore della scuola di medicina nello Studio bolognese 

(t 1295)· 
CI T.- :.re ~r :\lino di Piero (v . 5) de' Colombini, a\'O del b. Gio\'anni, 

fu pode,.,ui. di Vol terra nel 12 9 (Bui!. sen., XXV, r 13); nel l'agosto 'çS 
a.ndù ambasciatore, insieme con m. :\I ino Zeppa de' Tolomei, per metter 
p. ce tra Pone d i Campi~lia e i con i di 1\Iar ciano . La sua casa è ricor
data nel Cmlilttfu dd (è !Il. di Sù•11a <.•olgan'::::::o l o (vol. II , 96-7).- 11 
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co ncetto dei vv. 9-Ir è che m. n ioliero 'intende di medicina, per pro
prio giovamento, m egli di I t p crate e Galeno.- « Il Donato» (v. II ): 
la grammatica.- Sulla credenza che lo truzz digerisca il ferro (cfr. an c h 
son. LXXXVII, r), si eda Tes01-o, voi arizz. e ed . cit., II, 201. 

CI , 6: allusione alle saline di Grosseto, allora famose.- M s r An
o-ioliero è « 'ncoiato », o sia incartapecorito, per la sua decr pitezza: 
morto, sani detto « scoia to , ( Vlfl , 7 e cfr. CL, r , 2). ncora m. n io
lier è il «ladro di al agno », o ia elvain o ervain, ladro famo o 
menzionato da piu d'un romanzo france e (RAJ A, in Zeitsch?'.f. 1'0mait. 
Philol., II, 251 so- .). Il « Bagno»: quel di Pozzuoli, famosi simo (cfr. 
011. C XXIX , 13-4). 

C , 3: fr te Pauli io de Pa liare i da iena fu, pare, un domeni an 
di uran e fa ondia. Pel v. 7, i r icordi che ai « frati gaudenti» era fatto 
obbligo di usare cpellibus tantum ao-ninis »,e non di vai , come gli altri 
ca al ieri. Cfr. FEDERICI, Ist. de' Cav . Gaudenti, I 95· II, od . diplom., 20. 

CVI.- io anni B tadeo o, orrottamente, Butt deo, era, nella nota 
leg enda medievale ditru a in dal Du . anche in Italia (cfr. RE IER, 

vaghi critici, pp. 492-7), il nome dell' cebreo errante». Dei due elementi, 
che formarono in p roce o di tempo il ipo tradizional di questa figura, 
ìa ua straorùinad l 1 e it · e la sua instabilita p"rpetua, il prim pre
valse nelle piu antiche narrazioni: p rtant vede C. nel Botad o l'uom 
condannato a vivere eternamente per la maledizio.ne divina, e om tale 
lo compara a uo padre, anch'egli mal dett (s n. CVII, 9) ed immune dalla 
morte. 

C III.- « Quelli de lo 'nferno » (v. I): i diavoli (cfr. son. LIII, Io, 
Purg., , I04) . el v. 9 è nominat l'infedele amico, di cui una uovella 
boccacce ca (IX, 4) narra il brutto tiro giocato al p. (cfr. D' o,r , o . 
cit . p. I96). ecco di Fortarr i o Piccolomini, gr n bevitore e giocator , 
fu condannato nel I293 per l'uccisione d'un Balduccio Uaolini (Ar ch. di 

tato di iena, Libro d. condanne, c. 39 v); ma la sentenza fu revocata 
o non e eguita, p i hé nel I297 l troviamo abitare in ·allepiatla di opr 
( LIST I, ot. gen. d. (am. Piccolomini, in Jlfiscell. stor. sen., V, tav. li ). 
Di Fortarri o di Ranieri ( . 1 r) è fatta menzi ne tra il I239 e il '53 (ivi, 
pp. 6-7): nell I vien ricordato come frate mantellato (D'A co A p. 25 , 
n. 29) ed er ancor vivo, quantunque c mezzo ecco , al tempo della mort 
di m. Angioliero. Il p., nell'informare l'amico dello stato, in cui i trova il 
padre, l esorta a non attristarsi, nella peranza della pros ima liberazione: 
l' llegrezza, dice, lo fara vivere piu a lungo di Enoch ed Elia (sulla leg
genda de' quali cfr. GRAF, op. cit., I, pp. 6-t-5). Per la spiegazione delle 
terzine cfr. A 'E I, in Bull. d. oc. dant., N. ., XI , 42 . - La Badia 
(v. Io) è, molto probabilmente, uell, di i ilio presso le case dei 
Piccolornini: di T torneo di Ruslichino di Ranieri, cuaino in primo rado 
di Cecco di Fortarriao, 1 a che abita a nel '5 appunto all' bbadia 
nuova di sotto (LI 1 1, tav. II, ad nom.). 
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C.·.- Que to e cinque onn. sgg. sono contro la madre del p . da 
lui accomunata nell'odio al padre ( on. XCVIII, 11 ) , pecie perché, per 
favorire m. Mino Zeppa de' Tolomei, a cui ella non apeva (chi a per 
qual ragione !) ne,.ar nulla, poaliava il figliuolo. 

CXII, 7- : pel anto alto conservato nella chiesa di Martin di 
Lucca , a cui il p. ra orni lia fino Zep a, cfr. il fama issimo pass dan
tesco (In/., XXI, 4 ) e i relativi com menti. 

CXIV, 3: ogni mattina, « ùt aurora diei » , la campana comunale, a 
iena, sonava a diste a per un'ora ( ZDEKA F.:R, La vita pubbl. dei sen. 

nel Dug., p. ). 
CX\ III e CXIX.-Lano fu ia identificato al Carducci (Opp., X\ llf , 

176- o) col Lana dante co (bif., XIII, 120-1), eque ti, a su volta, poiché fu 
sene e e, come pare, di ca. a ì\1aconi ( . A VALLE, Le antiche chiose ano
nime alL'ilif. di D., p. 72), no 1 pu e ·er altri che Arcolano di quarc1a di 
Riccolfo ;\laconi, il quale, ia u cito nel 128o dalla tutela materna otto 
cui era ancora nel '76, sposò, ci rca l'' J, 1ina di m. Niccolò Malav !ti; 
rappre entò piu volte nel on i l io grande il terzo di . Martino; partc-
ipò a varie pedizioni militari nell" 5 nell" 7, e cadde combattendo 

nell 'imboscata della Pieve al Toppo il 26 giugno ' ([G. MACONI ], Racc. 
di docc. st., I, 4-114; . BoRGHE 1, ms. P. III. 2 della omunale di 

iena, alla fam. i 11aconi). 
CXXII.- Corzano, piccolo com. del territorio di iena ed uno dei dodici 

icariati della diocc i. Lo sconosciuto Corzo è for e lo stesso che, col nome 
di « ser or o» (un prete?), appare nel son. sg. E la fantasia corre al padre 
di quel Vivuccio, c nato che fu del piovano di Cor ano», di cui al 1346 

i narra in una cronaca senese (RR . .II. 'S., XV, J lJ). 

c~·. ·r \·. - on è identificabile, purtroppo, que~to Ciampolino, gia 
compagno di bagordi e poi nemico fierissimo del p., per la frequenza di 
quel nome nell'onomastica sene e del tempo. li Banchi pensò ad un 
Ciampolino de' Rossi (D'A CONA, op. ci t. p. 255, n. 35); il Lisini, 
ad un Ciampolino di Iacomo Gallerani, emancipalo n l 1295, ma tropp 
ricco e troppo serio personaggio (fu onsi liere del Comune nell' ' 6) 
per poter e ere confuso col "gavazzatore » amico di C. A me vien fatt 
dt pens:ue, in ,·ia d'ipotesi, ad un Ciampolino c.l'Angioliero. vivo nel IJI 

ed abitante nel popolo di S. Cristofano, dove sorgevano appunto l ca e 
della fami~lia del p : forse suo parente (cfr. Scompartimento della Presta 
del I_,'t-", ms. dell' Arch. di tato eli Siena, p. 26r). 

CX X \·r.- Tese (Cortest.:) t, probabilmente, Te e d·' Tolomei, morto 
tra il t312 e il '14, e padre d'un Giovanni, che fu rettore dello speciale 
della Scala \ BA;>;CHI, Stai. sen. scritti in <!Olf[., III , 166, 176 sgg. ).- La 
chiesa eli S. Pellegrino, poi clic;trutta, sorg-eva dietro il palazzo de' Tolomei, 
che vi av ,·ano le loro sepolture gentilizie. in piazza S. Cristofano. 

'XX\'111.- Messer :\lino de' Tolomei. dt'lto Zeppa, soprannome, di 
cui egli si seccava 1110ltissimo (donde appunto l ' insistenza di C. a chi:t· 
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mario cosi: cfr. pecialmente e x xx rr, 3-4), fu figlio di un Sim o ne detto 
·orella. Ricordato per la prima volta nel 1279, fu (nell'' 9) consigliere pel 

terzo di . Ì\lartino, poi ('92 e '93) per quello di Camollia · n l '93 entrò 
nel onsi !io di radota; fu amba ciatore al papa ('95 e '9 ). al lega o pon
tificio di Toscana ('96) , a metter pace tra Pone di Campiglia e i co nti di 
Marsciano ('9 ) ; podesta a Ma sa di 1aremma ('96), a an Gimignano 
( otto il suo regairnento fu inviata cola la celebre ambasceria fiorentina, 
di cui fece parte Dante: 7 ma aio IJOO), a Rimini (rJoo), a iterbo ('or) 
e fi r e a olterra ('o2); capitano dei ca alieri nell'oste sopra Pistoia (maggio
giu no 'o2). Dal 1296 i do c. gli danno quel titolo cavalleresco(«domimts ») , 
che, non ricorrendo mai nei sonn. dell' . li farebbe supporre anterior i a 
quest'anno. Era ancor vi nel 1307, e gia morto il 17 aprile ' 12 data 
del t stamento della sua ve a 'e e di Bartolomeo .fanetti. fr. BrAGI-
PA r-:Rr 'J, Cod. dipl. dantesco, disp. I, 2-5. ol nome di Zeppa di Mino 
comiJarisce in una novella del Derameron ( 'Ili, ). - 'el on., C. vuoi 
dire che la gente risparmia Mino o perché lo ritiene pazzo, o per timore 
d'una metaforica m zza che gli aveva val o la fama di sodomita , o p r 
riguard a apocchio, ch'è precisamente l'alchimista ricordato d Dante 
(hif., ' IX, 136-9) e che fi rse, mentre l'A. scriveva, non e ra stato ancora 
arso vivo come falsario (a osto 12 9), appunt a iena (cfr. B. ARO NE , 

Dante in iena2, p. s~) . - Branca fu nome as_ai frequente a iena sulla 
fine del Dug.: ricorderò qu1 un m. Branca degli Accarigi, menzionnto nel 
1313, e, megli , un Branca di m. Ri coverino 'laconi, nominato nel 1294 
(f :\1ACO IJ, op. cit., I, 97 r 1 ), pode ta in diversi luoghi tra il IJOO e 
il IJI6, morto prima del '36. 

XXIX.- Dialogo d'am ore notturno in i trada tra Mino e la pop lana 
Pina. Chiunque « dipo le tre "• ossia dopo il terzo suono notturno della 
ca mpana del omu ne, era ancora per i trada senza un penne c;o speciale, 
p gava 20 soldi, e disarmato; il doppio, se armato ( Costit. d. Com. di 
Siena cit., II, 363-6) . Appunto per quc ta ragione 1ino il 28 no embre 
129 , . i bu cò una condanna. 

XI.- Pi tro Fastello, vi uto a Siena tra la fine del ec. XI ed 
Il principio del ·II, fu il capo tipite dei Bandinelli e forse avo di Ales
·andro III papa. Fondò (ro c.) all'e tr mita del borgo di amollia uno 
·enodochio, il quale, chiama o prima di Peragine e poi dal nome del 

fo ndatore, e sottoposto alla badia vali mbrosana di Iichele Arcangelo 
di Passignano, a cui ne confermò il pos es o nasta io IV (25 ottobre r 153), 
fu, in éguito, cagione parziale di di sensi tra le andro III e i sene i 
(DAVIDSOH , Forsclz., I, r 3; Bull. un., V, 64-5). 1a di Pier Fa tello 
e del uo pedale s'era nel Durr. t:osi perduta la 1 1emoria, che non se 
ne trova altro ricordo oltre quello del pres. s n. Alla famiglin Bandi
nell i si riat accano le mcm rie dei ero iati e ne i: il p . dunque, poté 
alludere ad un passa~e;i , piu o meno storico, di Pietro in Terra nta, 
forse nell'occa ione della pnma crociata; quanto al prodigioso ritorno, le 
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narrazioni di imili viaaai trao rdin :ui han no, com'è noto, grandi irr.a 
a rte nella let e ratura novellistica e le aendaria del m. e. (c fr. R AJl' A, 

La n o·v. boccal:C. deL aladino e di n . Torello, nell'Autol. d. nostr a 
crit. letf. mod. del l\ [orandi u , pp . 323- 4). - c Tra Lodi e Pavia,. : allu
si ne ai molti corsi d ' acqua tra queste ci tt a, che inter rompo no nat ural
m ente, o rallentano la tr d tra l' u na e l'alt ra; u n ' espre ione a nal aa 
pre o il Faitinelli, son . Jil 9- 11. Il vedere ne i nomi delle du ci tta un 
ign ificato riposto (« l' odi r e • e c l'and ar v ia,.: c fr . Ro 1, in Gion z. 

slor., XLIX, 393) è spieaazione tropp forzata. 
X X XI L- « Lellè . ,. (c le a leva l•) era il a rido p rescritto d a li tatuti 

en si ai e rvitori , che correvan a b r ialia ciolta pe r la ci tta (Z ou: KA UER 

L a vi/a priv . dei se11. nel Dug., p . 51).- R adda : ca tellare del hianti, 
c nlro cui i enesi fecero ne l 1230 una ca al a ta. _l a l'all u ion è inco m
pren ibile. 

XXXIV . -~ ile» o « ile » : nome d ' un r ione d'u na pi azza in 
ie na dove si oleva probabil mente fa re il aiuoco qui ricordato, il qua le è 

ce rto quel della palla , che i pre ta nel modo più naturale alla imil itudi ne 
di . ; no n quello« d' u n il •, econdo l'emendamento , inutile, del Pèrcopo 
( fr . Rass. ~.· n'f . d . lt'tl. il., X IJI , 66-7), o. ia d'un giullare-p re ti iatore, che 
a rebbe fatto . .. com p ri re e scomparire la propria testa!- ulla le enda 
di la Pesce (v . 14 ) si veda G. P t rK:ì-;, Studi di legg . pop. in Sicilia 
p. I sgg., e B. CK OCE, Storie e legg . napol. , pp. 266-73. 

XXXV.- Accennan do appena a ll'in o tenibile opinione del D'An -
ona (op . ci t . , pp. I 5-7 e 255-6), secondo il quale il son. a rebbe respon ivo 

a un altro, in cui Dante avrebbe additato all'amico un ignoto « mari scalco» 
come più nobi le argomento di poesia, che non la Becchina (opinione, che 
si fonda, per giunta, sopra una f.d a lezione del primo verso: cft. p. 91); 
e sorvolano ulla non fel ice congettura del Barbi (Bull. d. Soc . dant . , 
X. ·. , XT , 20, n . 2 ), pel quale «Da nte Alighieri » del v. 2 arebbe, non voca
t ivo , ma genitivo congiunto asindeticamente e con ellis. i dell a prepo izion e 
al g nttÌ\'O precedente " di Becch ina ~ (onde C. avrebbe olut dire ch e 
nel suo «trova re~ Dante aveva qua i tan ta parte, q uan ta Becchina); l 'i n ter
prctazt 111e o,;g i comu nemen te ammessa (cfr. Zit'\ C A RELL I, Dante p. 720 ; 
T <>RRAC-\, Hull . d .. ·oc . dant . , .· . ·.,X, 175; Ros.r, r;·io r n . star., XLL, 
3'J3·5: l' I~RCOPO , Rzss. tiii., X lfl, 69) è quella dd Del Lungo (Da 
Bon. l'Ili ad Arr. l'li, pp. 1 q-ì), !l quale volle ,·edere nel son. un'allu
si<lllt' alla ,· ita ga lante, che avrebbe menato a Firenze il catala no don Diea 
de Larhat . " mariscalco per lo re Robc: rto » dal 1305 in poi, e IJrotagonistn 
;t nch e d'1tn.l no\•ella dd De,:ameron ( \ ' l , 3) ennn 1Cht• cl:::ll \ '. 9 :tppar 
chiaro che il so n. fn inviato a Dante in Firenz e (cfr. SA:-;Est, Hull d. 

s(J,·, dant., '. S., XIV, p. 32): du nqu e prima del 110\'t~lllbre IJOI. D'allr.t 
pane, il « bon re Carlo» (v. 13) non può essere ~e tllll1 'arlo II cL\ngiù, 

<o! Car\.), non empl1cemente p rin cipe di Salerno, come lo chiama p. e. il 
\' illani ( \ 'l f , 130) a pn>po ito del ~uo viaggio a Ftrenze al principio di 
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ma<Y!{io I 2 9, ma gia incoronato re: co a, che non avvenne p rim a del 29 
di quel mese. e a ciò i a giunge che <Tii am ridi ecco con la Becchina 
(t conseCTuentemente i onn., in cui i parla di lei) caddero nel periodo co
minciat tutt'al piu due o tre anni prima e terminato due o tre anni dopo il 
20 <TiU"'no 129I (c fr. so n . xxxvrrr , 13-4), i ha che il termine a quo e q uello 
ad quem. del pre . on. sono ri pettivamente l '' 9 e il '9 o '94· ra 

arlo II nel mao-<Tio 12 9 aveva lasciato ai fiorentini per capitano di guerra 
m. Ameri o di Narbona, «giovane e belli imo d 1 corp , ma non m lt 
:perlo in fatti d'arme» ( D. OMPAGNr, I , 7), il qual , dopo la batta lia 
di ampaldino, fu nominato capitano della Ta<Tlia guelfa di To cana, e 
p i, pur avendo la ciato il comando in capo dell' sercito fiorentino, con
tinuò a vivere in To cana per altri due anni e mezz , empre riconfer
mato nel nuovo ufficio in alla fine del '9I (DAVIDS H~, Gesch., If , H, 

349 ; Forsch., II, rev. 1799). A rin calzo di questa mia identificazione del 
« mariscal o» (che n n tr vò con enzie nte se non il Lazzeri: cfr. Rass. 
biblioo-r., X , IJ -9) a giuno-o due considerazi ni: 1o il rilievo dato dal 
p. alla qualita di conte di Pro enza di Carlo II (v. 13) mo tra che il per· 
sonagO'io da costui dipendente fu un provenzale; 20 il voler i . richia
mare al ovra.no in per ona esclude che « mari calco » sia de ignazione 
scherzosa o atiric d'un qualunque ufficiale o barone an<Tioino di ~Trado 

p c elevato, ma atteggiant si n u mo d'importanza (come fu upp to 
d l auesi). Provenzale e « mari cale » sul serio, nel tempo sopra deter
minato, non fu che il figlio del vi cont di arbona . 

XXXVI.- uol criticare un'apparente contraddizione n Ile terzine 
del famo son. dante co « !tre la pera, che piu lawa gira» col qua e 
ha tre rime in comune, e che C. dové certamente c noscer i-olato, e cioè 
prima che venis. e accolto nel ~ .p della Vita ova. Infatti, a che cosa 
mai se non alle critiche dell' . i vole a riferir Dante, quando in quest ~ 

i f ce ad e p rre c i diffusamente e sottilmente la divisione del u 
omponimento? ( ' 'CONA, op. cit., p . 1 ) . C riti be, si noti, che lo do

veron olpir tanto, da in utlo a f: rne anche nel Convivio (III, ) una 
imper onale ma e plicita confutazione ( A. !.' f n ll a ua ediz. della / ". '1\f. 'l, 

1 . 206, n. 26). Dunque se il pre . son. è po teriore a quell dante co, 
scri tto certamente dop il primo t! me tre del 1291 , è, d'altra parte, 
anteriore almeno alla sec nda rneta el '9~, tempo , a cui va al piu tardi 
a <Tnata la composizione della pro a della V. 1 . (ZI - AREI.LI , Dante, 
pp . 375-6). 

CXX~'VII.- Posto che « romano » e c lombardo ,. del v. si riferì-
cono enza dubbio ad avvenimenti reali della ila di C. e di ante, come 

·oncordement è ammesso (cfr., tra i tanti, CARD CC I, nell'ediz. D' Il
c n a della Vita ·c .\ , tudi2 ci t., pp. 1 9, 257- ; 
Zr;-;GARELLI, Daute, p. 201 sg. · Ro 1, in Giorn. slor., XLIX, 395-6; 

A E I, in Bult.d. Soc. dant ., r . ., XIV, 32·4; LAZZ ERJ, in Rass. bibLiogr., 
XV, 139-42; PJ~RCOPO, in Rass. crit., XHI, 69-7 ), t! chiaro che il on. 
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non pu e er anteriore al 1303 circa tempo in cui Dante trovò in e
rona il uo primo refutrio,. presso la corte ia del ran lomba rdo » ; 
ebbene poi d ' un esilio romano di . in quel torno di tempo non s'abbiano 

notiz ie sicure (pp. 2-3): circo tanza, code ta che p receden emente m'aveva 
indotto ad allontanarmi dall'opinione comune.-In dife a di Dante, contro 

., in orse, con un onetto, il giudice m. uelfo di m. olio o A tancollo 
Taviani ( Z .\CCAG r. t, l Rim. pist., p. LXXV era.; Bull. stor. pist., Xli. 
43-4), il quale, tra l'altro, ebbe l'ufficio d elle gabelle generali a ie 1a nel 
econdo semestre del 1307 (Bull. star. pist., XIII, r2; nel marzo ' er 

di nuovo in pa ria, ivi, XII 43). Che cola e proprio allora e li a e s 
notizia del son. di C. (il quale sarebbe stato divuJcrato, naturalmente da 
poco) e crivesse la sua dife ? li ace nni che in questa si fanno alla 
grande reputazione di « filo fo,. acqui tata i da Dante, indurrebbero a 
crederla po. teriore di qualche anno al principi dell'e ilio dell'Ali o h ieri. 

d ogni modo, il «se di que to vòi dicere piue » del son. di . (v. 12) 
fa pensare che ingiurie pre a poco simili a quelle, che l'A. rivolge a 
Dant , fo ero state prima avanzate da Dante. Dove? Ma for in un on . 
og i marrito. 

X 7 XVIII.- éfiglionéfralellodi Farinatadecrli berti(D .·co. A, 

op. ci t. , p. 184; e co i anche TORR CA, t. su la lir. ital. d. Duec., 
p . 156), Neri Picciolino fu un mode to b r h se di Siena, che , andat 
in Francia ad esercitare la mercatura, se n 'era tornato in patria con qual
che soldo. Quasi certam nte e li è da identificare c n un « Neri l'icho
Jino ,. , he nel primo emestre del 1286 fu dei consicrlieri del Comune per 
il terziere di Camollia, a cui appunto apparteneva il p. (R. Arch. di t. 

di iena, Cons . generale , n.o 31 ). 
CXXXIX. -Alcuni docc. senesi ricordano un Lap di Pagno (Com

p crno), quale «fattore» d'una compagnia di mercanti (com unicaz. del 
Lisini).- Il « Bacrno » (\'. 13) è quel di Pozzuoli, celebrato in un not 
poemetto trecentesco nap !etano edito dal Pèrcopo. 

XL.- e il son. è veramente dell'A. (cfr. p. 3), iampolo sani ben 
il 'iampoliuo dei sonn. precedenti. 

CXLI. -Un Buon Martini manda dalla 7Crmania all'am ico Berlo Ri 
nieri notizie delle noie della sua dimora: tale la finzione del son.- Berto, 
, lberto, di Rinieri d'Alberto Ricasoli e di Margherita di Romanello An o-io
lieri (du nque , nn lontano parente di C. ) visse in - iena su l cadere del 
Dug . , e nel 12 5 sposò m. Francesca di m. Turco Piccolomini (L. PA . 
~ERI;o.;r, Genealog. e stona della fam . Ricasoli, tav. lV ) . 

CX LI I.- e il so n. è autentico (p. , 3), ?Ileo potrebb'essere forse il 
fratello d i m. ;\l in o Zeppa. 

cxurr.- Il p. « motteggia i volgari di Toscana » (F . UBALDINI, nei 
Docc. d'am. di F. da B:ulJeri no , Roma, 1640, Tavola, a. v. « d ea »), fa
endo bisticciare, probabilmente nella piazza del merca to, popolani di 

quella reg io ne (Lucca, Arezzo , Pistoia, Firenze, iena) e di Roma. 
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L, I, 2: imone (aff.1.tto ignoto) augura a C. che m. n ioliero abbia 
a morir presto.- el on. re pon ivo, v. I"' è rife rito un e mi tichio d i 
Disticha Catonis (III, 13, 2). 

\III 

IAC M DE' T L , 1EI DETT R ::-iFIO 1 E 

Il Iuscia (v. ro), da non conf< ndere n' col l\fu eia fiore nt in ( R. r
LtPPr, s n. xxrx) né col rimatore iccola Mu eia pur di Firenze, fa pen
are a quel « 'lu a da iena», a cui un ms. del Trec . altri uisce il on. 

ex: lll dell' ngiolie ri (cfr. p. 4). 

XI 

I:\1:\1.. • UEL R l\1 

II.- c Io » dice il p. c non ono né guelfo né ghil ellino: Rom. 1 

do e rsllll e olonne i i combatton fieramente, to c n gli uni e c n 
gli altri· in Toscana, coi guelfi; in Romaa na, coi ghibellini». -Ma fin dal 
1297 i Colonnesi a e\'a n abbandonato orna né vi tornaron per tutto il 
p ntificato di B nifacio VIII. Dunque il on. è ant riore di p co al 
1297 (che mi 1 ar piu pr babile) po teriore al 13 3·- Di Z ppettin , 
o ·sia Ciap )etti no degli bertiui, uno d i capi ahibellini romagnoli, molte 
notizie tra il 12. o e il 130 in LEGA, lt canz. C at. Barb. ecc ., p. XLV. 

n.: era cria morto nel 1316. 

IIL- C me rapprt: ntanti delle prit cipali ere enze eligio e I. lO-

mina due santi cristiani, d e per naaO'i biblici, a metto e una divinita 
a ttribuita nel m. e. ai aentili.- fr., pel v . , Br 
traci il mond ", vv. 15-6: «Co a, 'avvegna, n 11 ti muti il o! o; i'. 

chi ince, follerrgi lo tolto! ». 

'lesser Bo oue d ubbia a evadirettoalp. ilson. «Due lumi 
n di uovo penti al mondo», in cui lamentava la morte recente di Dante 

e di una bella donna gia cantata da I. Ma che si trattasse della mogli 
del rimatore ebreo, com è sl lo delt tante volte (cfr., p. e., DEBE:"<E
DETTr, I so1m. volu. di I. R., pp. 6-7), non risulta né per dati documen 
tali né per l'es:1me intrinsec della rispo ta d'I., doye sembra che il p., 
più che altro, ahbi1. voluto pian<Yere la morte eli ante. 
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X\ 

P RLA'TL D. FIRE 'ZE 

Il so n. è i p irato dalla di cesa di Enrico II e dal suo m re- m 
L ombardia (ultimi mesi del IJIO). ui catalani enuti per la prima volta 
in To cana al séguit di Roberto duca di alabria (aprile IJOS), ulla 
loro pilorceria e sul famo o detto dante co (Pa1·., III , 77) circa l' c avara 
poverta di Catalogna •, cfr. vm H , , Gesch ., III , 294·5 . e CR CE 

L a . pagua nella v ita ital. durante la Rinasc., pp. 22-7. 

• 
XVI 

F LG RE DA A Gl 'IIG 'AN 

I. - :\""on i:. il ca o di sciupar parole a con futare l'anacroni tica ident i
fi cazione della «brigata nobile e corte e», di cui parla qui F., e che ~i 

raccol e nel primo decennio del Trec . con l 'altra, in cui « di per e acci a 
da cian la vigna e la gran fronda, E l'Abba o-liato il suo senno profferse " 
(Inf, XXIX, 130-2); bastando rimanda re, a tal uopo, ad alcune den ·e 
parri ne di F . eri (I SOilll. di F. da S. G., pp. 17-21 ).- Capo dell brigata 
fol go ri ::tna fu, per at estazion dello te o p. ( r, 8; X IV , 1), iccolò d i Nisi 
(Dionigi) ene e . Un Ni ccolò rzfilius Bindini 1 io-ii » de ' T olomei è ricor
dato nel 1337 (.' AV O:\E, L e rime di F. da S. G., p. LXXIII sgg.). Che 
tratti pr prio di lui, e che F., conseguenteme nte, lo aves e additat col 
nome non del padre ma de ll 'avo ( AV O NE , l. c .), sembrò inammis ibile 
al Flamini ( {)/jrolat . di erudi::. e di crit., pp . 23-7), il qua le ammi e invece 
<:hc uno zio paterno di iccolò d i Bindino, il quale si fo e chiam to 
anch'egli . 'iccolò, avrebbe potuto essere il. 'iccolò cti . 'igi cercato. occ. 
i n so tegno d i code;;ta identi ficazione, alla q ualc non ·o11o a li eno dali 'acce
dere. io non 11e ho trovati: nelle carte senesi della prima meta del Trec., 
tra i lìrili ma -chi di . 'igi d' Ildibrandino eli m. Tolomeu «della Piazza "• 
son menzio nati soltanto Tato, Giov.1nni, Galgano, :\l eo e Bindino r Bull. 
sen. di st . p. , IX , 292-3, oltre a spogli nr i daii'Arch. di Stato di ~iena 

cortL~emente comunicatimi dal sig . :\lfr ·do Libera ti 1. :\I a poiché Ta 1, 

come Bi11di no, aù un suo figliuolo impose appu nto il nome di 1 'iccolu, 
q e,to ci i viene a ri\'elare, pe r tal modo, un nome di famiglia, tra s
m issibile, giu. a l 'u o del m. e., non solo da avo a nepote, ma a nche da 
zio a nepote; e si può quindi, con buona prnr,abilità, inferi re l 'esistenza 
di un s sto figlio di Dioni g i, chiamato, co1ne i suoi due nepoti , ì\iccolò . -
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Il Tengoccio del . 9 può e sere tato Ten occio del fu Baldo Gro o 
de' T olomei, che, col fr atell Incontrato ed altri conso rti , \'endé nel 1323 
alcune parti della Rocca Tederi uhi al Comune ene (Butl. se n., , 323) . -

irca Mugavero (v . 10) conosco un Mogavero «del Balza» , enese, del 
terzo di itta , in itato a un banchetto per la cavalleria di m. Francesco 
Bandinelli, il 25 dicembre 1326 (Bull . sen., "'. III , 349).- Per Fainotto 
(v. 10), nome molto ra r una pergamena del rg settembre 1320 ( rch . i 

tato di iena, . Agostino) ci p resenta i fratelli Jiccoluccio e Fainotto del 
fu m . uido 'q uarcialupi. irca gli altri compon nti la briuata non ono 
po sibili nem meno concretture.- « amelotto » (v. 14): la te rra, dove 
• manteneva corte lo re A rtu ». 

XII , 1: as ai « ri ch ie to e operato e da signori e per one da bene», 
per tutt il m. e., il bagno olfo ro o di Petriuolo nel contado senese 
( Wisc. stor. sen., II, -g) . 

XIII. - La ricca badia di . Galgano (v. orse nel pi no della Merse, 
pr so hiusdino , al prin c . del Du ento. 

XV.- Il fio renti no ari di m. uerra a icciuoli ( f miglia derivat 
dagli Adi mari) co mbatté per i sangimi nane i nella guerra contro o lte rra 
(13 ): uelfissimo, s i tro •a, col fra tello Cantino, tra i con annali da En· 
rico H nel 1313 (Del. d. er. tosc., XI, 129).- Il « marchese lombardo » 
(v . 14) n n può es ere se non zzo III d 'E te, morto il 31 gennaio 130< 
(il suo bastardo Fresco ebb domini troppo breve e tempesto o perché 
p tesse acqui tare fama p roverbiale di magnificenza). Da ciò il dies ad 
quem d Ila compo izione della corona. 

xxr . - " hibellini )) (v . 6) e « popol m rzo )) (v. 12): i p i ani, d 
cui era tato hiamato per capitano d i guerra, po e ta e capi tano del po
polo guccione della Fagaiola. Il on. fu scritto poco dopo il acco 
Lucca (1 4 ai ugno 1314), durante il quale a ndò a ruba il te oro della 

hie a (v. II), depositat in . Frediano. 
- X •. -Nella prima terz. si allude alla pace tra Ro erto di 1•apoli 

piani ( 12 ago l 13 16), appena un ann o d po l rotta di Montecatini, 
nella quale erano rimaste sul campo le "carni malfatate » (v . 13) d'un 
fratello d ' un nipote del re (cfr. p. 139). 

XXXI.- Per la taccia di traditori ai pu liesi (v . 7), bastera ricorda re 
l'accen no dan te co a C perano (hif., XX III , 16-7) da cui può derivare 
questo di F.; troppo noto è il romanzesco Ganelone di Maganza . A fonte
catini (29 agosto 1315) l'esercito auelfo perdé circa diecimila uomini per 
morte e circa ettemila per catt ura (DAVID OH-, Gesch., III , 5 2-3). 
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X\ II 

CE:'\, E DA LLA CHIT RRA D AREZZO 

enso da Panicale (san. !) potrebb'e ere tato il padre di quel Pe
r ugino « quondam . ensoli,. da Panicale, nominato nel 1351 ufficiale 
"suj>er guerra, di Cttta di a tell (Boll. d. Dep. d . stor. p. per l' Um
bria, \II , 127 e 135).- 12: evidente all u ione a Folg6r . - III, 2: 

« Are tano •: anche in altri t ti antichi, per ri t no.- X 12-4: far e 
11 n aveva avuto buon trattamento, nell ua qualita di aiullare, da q ual
cu no tra i piu giovani ali mbeni , e p r co lie il d tra per lan ciare un 
imm ritato biasimo contro i vecchi della ricca e nobile chiatta.- ' II , 7: 
Faeta, oagi Faeto, a poca di lanza d a Arezz , nel Pratoma no . 

X III 

ER PIETRO DE' FAITI 'ELLI DETT M G 'ONE 

IIL- Il F. n n allude ce rto alla mo lie, a cui 'era congiunto n l 
!JI3 e che a lui sopravvi se (p . roo), ma molto piti probabilmente a 
un'amante . 

VI, ro-r I: allusione alla seconda e defin itiva cacciata d e i Torriani da 

Milano ( 12 febbraio IJII ) . 

vrr, I : Carlo I d' ngiò;-r Corradino di vevia. Pel v. 14 si ricordi 
il dante co c re d~ sermone,. (Par ., VIII, 147) : di Rober to si cono cono 
ben 2 9 ermon i latini (G oETZ, Kon. Rob. v. eajJel, pp. 46-6 ). Da l 
v. I r appare che il son. fu scritto mentre Enrico II era acquartierato nella 
badia vallombro ana d i , lvi co nt ro Firenze (19 ettembre- o ot

tobre 13 r2). 

\'III. - I " tre figli uoi d i re » (v . . )), che si t rovavano alla testa d Il' eser
ito guelfo contro U TUccione, era n Filippo principe di Taranto , uo fi l io 
a r lo detto Carlotto, e suo fra tello Pietro conte d'Eboli. Gli ultimi d u 

caddero a :\lontecatini il 29 aaosto IJIS, e Filippo era giu nto a Firenz 
il giorno 6 (0A VIDSOHN, Gesch., III , 579): donde la data p recisa del son . 
~el v. 5 s'accen na ai tedeschi, che facevan parte dell"eserci to pisano 
(cfr . anche IX, 6) . -Le famialie ghibelline dei Po gi {o Poggi nghi) e dei 
(_Juarti giani erano tate al la testa della trama, che aveva m':!s o Lucca nelle 
mani d'Uguccione il q giugno I 3J.t (:\lAZZARO A, 't. di Lucca, I, IJO). 

IX , 13: la « lepòre mar itn »: Pisa (cfr . Xl , II e l'annot. al son . )C\'11) . 

• '.- « Re Berta ,. : di pregi:~tivamente per «re Roberto». Il F. poi al
lude alla fuga precipitosa d, Lucca del vicari angioino m. Gherardo da 
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. Lupi dio la mattina del 14 giuan 1314 (v . 7) e a quella dal campo di 
Montecatini del ricordato conte d'Eboli, che tro ò la morte nelle paludi 
<li Fucecchio (v. ); oltre che al acco di Lucca per opera dei pisani, d u rato 
fi no al terzo iorno dopo quel fatale 14 iugno (vv. 9-ro).- « Brun » 

(v. 12): una delle torri del Ca te lnuovo napoletano, ove s i custodiva il 
te oro reale ( DE BLA 11 , Racconti d'i st . nap., pp. 157 e n. 2, 1 5, 22-t 

-e n. 1).- «Federi o-o» (v. 14): Federic III d ' Ararrona, re di Trinacria. 
XI, s: il « p renze " Filippo di Taranto rimase in Firenze altri quattro 

me i dopo Montecatini (DA ID oa , , Gesch ., III , 5 7, n. r ). 
XIII.- A Castruccio fu dovuta in gran parte l 'entrata a Lucca d elle 

oldate che d' auccione, i l c tiranno » del v. 11. I vv. 12-3 alludono a l 
ac heg io d Ila citta. Per l'esi lio di F. i ved ano i sonn. XIV-V ( p. 99). 

XIV, ro-e Lucca non o pitava piu « lo suo antico abita tore », o sia i 
neri, ma i bianchi e i a hibelli ni (cfr. xv, 14) che, sott a trucci , l 
avevano « i gu idcta ». 

X VI.- critt d opo l 'II aprile 1316, in cui fu conferita la signoria 
di Lucca a Castrucci de li ntel minelli (vv. 27- ). ell'e ilio ( v. 2-3 ) 
il p. , ripen ando a qu l, he la su patria e ra di eotata dopo che il 
« nobil n ue ,. (v. 6) era stato escl uso dal governo ( 130 ), trova prefe
nbile che ia si noti ia ra eserci tat2. d uno dei « randi »,sebbene di 
av ersa fazio ne (vv . 17- ). Tutti componenti il governo popolare ono i 
37 indi,·idui nominati nel cors del on.; m , alvo che per B ntur di 
Dato (hif., X I 41; cfr. 1I. 'UT LI, in Atti d . Ace. lucch., X lii, 
72- 2; D VID OHN, Gesch., III, 420, n. 1; il uo testament , de l 10 gen
naio 1324 in A1·chivi d. st. d' /t . , , 204-5), di es i non si sa nulla. ani 
stato « Pecchio » (v . 22) quel Picchio caci, iolo, che, insi me con Bonturo 
e Cecco dell'Erro, capitanò, al dire del ercambi (C?·on., ed. B nai I, 57), 
il rivolaiment popol re?- t:rto, né l'uno n' l'altro dei due :\!astini 

, detla cala, ma un povero popolano lucchese è il ~1 astino del v. 7; eb
bene a codesto n me sol ta 1to il son. abbia dovuto il privi! io d'e ere 
accolto, pur con qualche ri erv., dal ipolla dal Pel\errri ni tra le Poesie 
mùiori rigua1·danti gli caligeril 

XVII. - . el coù . il ·on. re pon ivo intitolato « Responsio mei 
L. de Pisis »; il eh bastò al Cresci m beni per attribuirlo a « Li nardo 
del Galla on », o ia a Leonardo del uallacca, pi ano fiorito cent'anni 
prima. Per evitare l'an cronismo, il el Prete (Rime di ser P. de' F., 
pp. 5 -6 r) fanta tic di un secondo Lionardo «del allacon », trecente co 
e diver · dall'om onimo del Dugento.- Le citta toscane rappre entate 
da li animali tffi i ti nei l ro temmi sono: Firenze (leone), Arezzo (ca
\'all sfrenato), Pi toia (orsa), Lucca (pantera ), Pisa (lepre), iena (lupa); 
il « mastino,. del son. r, 7 è :\1 a ino II della cala, nore di Lucca 
dal 1335. La tenz. si riferisce al principio della guerra tra Firenze e i a 
per l'acq ti to di Lucca (13 r ). 
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Appartiene, naturalmente, al tempo della ignoria di Ca truccio 
( r316-'2 ). La lite tra 1'« u »e l'« en ne» (son. I, 3-4) fu p r que t: che 
'astruccio, nell'ordinare la restituzione d'un omma pre tatagli da er 

Lup · ro, avrebbe scritto l' zt iniziale di c uotmnus » ( « votumus ») in ui a 
che i potes e le ere anche c nolumus • (la didascalia del ms . m br., da 
me se uito , da giu tamente que ta pie azione; la to riella, con alcune lievi 
arianti, fu raccolta anche dal Petrarca: cfr. p . 102). 

xx 

ME ER 1' TCC L DEL RO 

VI.- I vv. latini delle quarline ono quelli attribuiti a Virgilio da T . 
~!audio Donato (e 17). 

III, 1-2: Psalm., xxx, 6; Luc., XXIII, 46. 
X.'XI . - Piu che d'un'allusione specifica o ad Enrico II conte di Go

rizia e vicario imperiale di Treviso, t nel 1323, o a Giacomo da Carrara, 
capitano generale dei padovani, t l'anno dopo ( AYo~·E, Sonn. ined. di 
M. 1Y. de' Rossi, p. x), è a credere si tratti d ' un accenno enerico. 

L VI- VII.- Il «buon» Ram baldo VIII di Collalto, conte di Treviso, 
fu figlio di Ensedisio I e marito, in seconde nozze, di Chiara da Ca
mino, unica figlia della Gaia dantesca (Purg., XVI, 140). Mori il 10 gen
naio 1324. Cfr. ,1ARC HR A_, Gaia da Camino, pp. 69- o . 

LIX , 10: allu ione alle di i ioni di parte guelfa; piu oltre (v . 13) altra 
allu ione alle mire di Cangrande (nel cui stemma campeggia a L'aquila) 
ulla i\1arca trivigiana. 

LX.- ~ei V\'. 1-2 son indicati i compon nti ], lega ghibellina di Lom
bardia, stretta a Ferrara (2 giugno 1323) col vicario di Lodovico il Ba
varo in aiuto di G3.leazzo \'~:>conti: Rinaldo e Obizzo d'Este, Passerino 
de ' Bonaccolsi e Can!?;rancle della Scala; a li ultimi due, che oltanto 
poche settimane prima trattavano co n la curia romana ( PANGE:\llERG, 

Cangrandc .!, II, 2 -31), è probabile che si alluda nel v. 7· Il papa in
vocato nel v. 12 è Giovanni X.'lf, a cui • •. dirige i sonn. LXIII-V!. 

LXII , 3: Etnie " esto ,; Enrico \-II.- 12: Iou., X\'III, 36 . 

L 'VIII , 9 : Giovanni X. II i chiamava al mondo I.copo Duèze. 
LXX-LX. 'I.- Ispirati dalle conCJUi!->k di ant;nl.llcie nel territorio tre-
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i ano tra l'ottobre 1324 e il uennaio '25 (VERCI, t. d. ll1arca T?'ivig., 
IX, 13-4, I -9; PA. GE ' BERG, II, 4 e 17).- Musone (v . 7): fiumicello del 
Trevisano · a p ca distanza, Brusaporco (v. 1 r ), appartenente ai T e mpesti. 
Le terre e ca telli, di cui nei v. g- ro, facevan parte d ei feudi camine i 
(cfr . ERCJ, op. cit., IX, Docc ., 25-6). 

LXXII.- I guelfi di Trevi o i vedevan abbandonati alle vendette 
d ello caligero dai pado ani e dal re di a poli (il c re da le vacche", 
dal uo attaccamento alla torre «Bruna "• nome dato comunement alle 
vacche. Per la « Bruna " cfr. p. 140. Cervellotico l'emendamento del 01a
vone : «il Re e da le al e », cioè lrico de al e, che fu nel 1324 ca
pitano dei pado ani. Eppure la sua lezione fu accol ta per buona dal i polla 
e dal Pellegrini, che ri onobbero poi Enrico di Boemia nel re nominato da 

.: cfr. Poesie min. cit., p. s o). 
LX III, 12 : il «dato nome " papale di Giovanni ignificava, secondo 

le i co rafi d l m . e., « grazi , pieno d i grazia". 
LXXI . - o n identificabile il "cavalier francesco "; il « ted o", 

fdr e, Enrico duca di arinzia, tutore di Giovanni Enrico, figlio ed erede 
di Enrico II conte di Gorizia e vicario imperiale in Treviso. Il duca 
sce e nel Veneto, contro Cangrande, nel giugno 1324; nel luglio '25 fu 
associato al uov rno di Treviso ( E RCr, IX, p. 32).- Nella seconda uar
tina l'aquila (V. 5) de iun, appunto Cano-rande, il biscione i Vi conti, il 
«bianco cesno" (veramente, un'aquila) gli Esten i. 

LXXV.- Allusivo alla guer ra tra astruccio ( . ro) e i fiorentini, ma 
certo a nteriore alla attaglia d' !topa cio (23 ett mbre 1325), il son. pro
babilmente fu ispirato dalle voci contraddittorie divulgatesi sull'e ito di 
quell "bella e ritenuta battaglietta, dell'Il settembre (VILL r, I ', 305), 
in cui astruccio fu cavalcato e f rito, 111 non si mosse dal campo, ben
ché molti dei uoi fo ero ucci i. I uhibellini trevisani, " ubditi" dell'a
qui la (v. 7), alle prime notizie avevano rialzato la c resta; ma, opraggiunte 
inform azioni piu preci e, anche i «fedeli» (v. 12), cioè i uelfi, poterono 
rallegrarsi. 

XXI 

ER M RINO ECC LI 

XJ, r: anche Dante: « eneca morale » (Inj'., l , I4I).- • el m . pre
cede: " de .iiij.or virtutibus et .iiij.or passionibus anime et ipsarum po
tentiis » . 

'II-III.- ·el ms. ri pettivamente: cde desolati01~e urbispentsiue» 
e «de dive1·sitaie ge1ziium civitatis perusine " . - i Eritone, ma a tè -
sala ( Xlii, 9), parla Lucano, Pha 1'S., \'T , 434- srro- .; cfr. anche hif., L', ~3-

XIV . -Il m : " ~-r JJ1[arinu]s exclamaus ad Jovem causa diluvii 
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fiorentini ,., a cau , c1oe, dell'inondazione del 4-5 novembre 13 3 che 
i pirò anche altri rimatori. Cfr. . I ORP RGO, Dieci so1ut. stor. fioreut., 
pp. 6-7; E. LE r, in Giorn. star. , LV, 22 -32. 

X . -Il m .: «ad d. Guidonem coufortando eum de morte uxoris.,, 
ioè ad un m. Guido, uomo di u ran apere (v. 11) , non ident ificabile. 

XVI.- « Ad .~.Jfontem corifortans eum quod se non monac1La1'el •: 
que ta didascalia piega l'insistenza del p. sulla parola c monte •

XVIII-IX.- L'uno e l'altro « ad d . Tiberutium de Montemelliuo :t. 
o tui, dimorando ( on. xvm) in campagna, perdeva la vista d'una bella 

donna, del cui nome il C. da soltanto ( v . 14) le prime due lettere (ce peJt = 
« p., + c e,.), ma che un lo ema del m . , in caratte re piu minuto, benché 
della te a mano (« t'dest Pellola •), d e io-na in Pellola, nome femminile, 
infatti, non infrequente a Peru ia nel Trec . L 'allusione del v. 4 a spie
gata probabilmente col on. I del Nuccoti. 

XX. -Re pon ivo per le rime al son. di Cino da Pi toia « Io son i 
vago de la bella luce •, la cui paternita, di isa in altr i codd. t ra Dante 
e Cino, viene dal nostro m . (unico a riferir per intero la tenz .) rivendi
cata con certezza al pi toie e (cfr. BARBI, St. sul Canz . di Dante, p. 503 
e n . 2). La tenz. appartiene probabilmente ad uno dei due periodi del
l'insegnamento d i ino a Peruuia, 1326-'30 1332-'33 (ZACCAG INI, Cino 
da Pist., pp. 171-3, 1 3). 

XXI. - « D. olimts ser .~.llarino, quando dictus ser Marùms fuit 
incepatus de vitio sodomie, excusans quod de predictis non erat clwl
pabilis » s'intitola nel ms. un on. di m. Ugolino da Fano, rimatore 

onosciuto; a quel on. il C . rispose non solo col pres., ma a nche con 
una breve epi tola latina. -Allo stesso golino il C. dire se il on . XX II , 

ricevendone una ri po ta per le consonanze . 
XXIII.- Appartiene a una tenz., che nel ms. è spezzata in due, ma 

il cui nes o uni tario è riconoscibile per l 'identit · delle ri me oltre che del 
so getto (cfr. anche TOl\l . IA INI MATTIUCC I, erio Moscol( pp. 76-8). 
Iniziò il dibattilo il loscoli, negando il libero arbi trio; al uo son., in
, ·iato probabi lmente, secondo l'uso, a vari rimatori, fu ri po to da un 
m. imone da Pierle e dal C., ai quali repli cò il primo, con e rvando 
non pur le rime, ma addirittu ra le stese parole finali u a te dai uoi cor
rispomlt:nti. Tutti que ti som1. ono inediti. 

XXII 

ER CEC • "L"CCOLI 

I.- Come parecchi dei 01111. szg . . si riferisce ad 1111 morboso amore 
per Trebaldino i\lanfredi ni. Al,.. , nella parola « Tebhre .,, si na con
dono forse le prime lettere del nome « Trebaldino »(<o: te > iniziale+ . b » 
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+ « re » = « treb » ) : aiochetti, allora, tutt'altro che in freq u n ti (cfr. il so t l. 
xvm d el eccoli, v. 14) e al ., in ispecie, abbastanza a ri.- I v . s-6 
accennano alla leggenda di Tiberina, ond'ebbe il nome di Tevere l' lbula. 
Dal v. r6 s'arguisce che TrebaJdino dimorava nella T everina la parte della 
vallata del Tevere compre a tra Tor iano e Todi. 

III, r: « ti», iniziale del nome o: Trebaldin o » 1 come conferma il cod . 
con la didascalia « er Cecclws pro Trebaldùw » . 

IV.- eco tando le lettere iniziali dei vv. dispari e pari dell quar
tine, poi dei di pari delle terzine, i ha l'acrostico: o: Trebald ino ;\l a nfre
dini er eco». Luccia ( riccoluccia) i dové chiamare, come i rile a dal 
on . v , la madre di Trebaldino. 

2: accenno a l ca rattere iracondo di Bonifazio III. Il O'er fur-
besco cela enza dubbio qualche concetto currile; aergo ricorre sicura
mente anch nei sonn. xrv e xv. 

II, 14: «quel ch ierco » : probabilmente «el prio re de Fon e, altra
ment chiamalo dom ccio de meser Gualfred u cci de li Ba al ione ». Con 
alcuni altri (tra cui due firrli del fratello ucco, il rimatore) assassinò il 
xo dicembre IJJI m. dd di m . Longaro degl i ddi; i colpevoli, fu -
giti, bbero in pena il bando (r4 enn aio '32). Cfr. Arch. stor. ital. , 
X I, r, 105·7· For tra quei omplici era l'amico del .: onde la maledi
zione contr il promotore della cona1ura. 

I.- Pu credersi scritto nel febbra io I337, quando « i rupp il tral
t to » (v . 12) tra i peruaini e i i n ri· di Pietram, la, che il me e dopo 

ac ord ron coi fiorentini, cedendo loro la ianoria d' rezzo ( ILLA · r, 

XI, 59). 

XXII I 

TENZ 1 I DI RL\1ATORI P ~ R G I I 

I-II. - ono certamente (checché del n. I della prima affermi il 
Tomrna ini Mattiucci, op. cit., pp . o-I) del IJ 5-7: tempo della lott tra 
il Comune di Perugia e i Tarlati di Pietramala, rappre entati araldica
mente, l'uno dal rifone bianco in campo rosso, gli altri dai sassi d'oro 
( ei pietre quadre, dispo te 3-2-1) in campo azzurro. la, se la prima tenz. 
ebbe luogo quando la rovina dei Tarlati non ra ancor compiuta (un'al
lusione alla sconfitta subita dai peru i 1i l' iugno I335 è nel son. 2, 

9-u), la seconda invece fu scritta quando ormai i Tarlati, perdute Borgo 
an epolcro e Citta di Castello (aprile e ottobre '35), i erano ridotti al 
olo dominio d' rezzo (I , 1-2). Ad ambedue que te imprese partecipò reri 

cl' crucciane della Faggiola (i vi, 17).- II I I: IERE:!\1., Thren ., I, I;-
12-13: allu. ione eviden e alle pratiche trette contro rezzo co i fiorentini, 
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che infatti il 14 aprile 36 cominciarono c guerra aperta» contro i Tarlati 
( JLLA ·r, XI, 4 ); -2, 16·17: il2 ottobre '35 il Comune perugino fece 
trar fu o ri «el g mfalone bianco con lo leone ermi a !io» per andar contro 
Arezzo (A1·ch. stor., X I , 1, p. III ). Il gonfalone fu riportato in ci tta il 
19 ettembre '36 (ivi , p . II6): donde un icuro termine ante quetn per la 
ronologia della tenzone . 

I , r, 5: c il marche e»: quello della Iar a d'Ancona. La citta del 
Tronto è Ascoli Piceno; per andar di la ad ffid , i passava da cPu

Iano • (Appignano del Tronto) . 
, 1, 6-7: tre dei fiumi del paradiso terre tre, secondo le credenze del 

m. e. (GR AF, op.cit., I, 36);-13: ."BaldaccbeJt, Baadad;-2, 1: 
Psalm . xr, 1. 

Il.- I sonn . 1 e 3 son detti nel ms. compo ti «in personam Uglzo
lini,., che non è certo l 'omonimo rimatore fane e (p. 143); e diretl il 
prim a Trebaldino. -· el n . del Lelli ( I , 7- ) i accenna all'c inchès a, 
del raal, dove rtu compi tante prodezze. 

III, 4, : c quel da l'ermo»: elestino 
IX, 1.- er Cecco, che conosceva cosi poco il tede co da scambiare 

c rrot ( Gott) », "Dio, il ignore ,. , con « lzerr , c padrone, signore ", fa 
del v . 15, che ho procurato di rabberciare alla me !io, un piccolo indo
vin Ilo, di cui si riescono ad intender chiaramente soltanto le ultim~ parole, 
cioè "mie h lmngert,, «ho ~ me». l\Ia che cos'egli abbia voluto dire, 
i afferra dal v. successivo, ch'è una sorta di traduzione.- Le equi

voche espressioni usate a proposito di Bartoluccio (cfr. specialmente son. 
3, 14) fan sospettare ch'e li pure fosse un poco di buono. - iuccio di 

imonello , famoso mancatore ai suoi impegni, an che scritti (Jt polizze » : 

son. 4, 1 -g), fu de' Boccoli, famiglia fazio a e t urbolenta. 
XII, 2: allu ione, come a cosa non più recente, all assedio posto a 

Spoleto dai perugini, r322-4 ( JLLANJ IX, 144; FUMI, Eretici e 1'Ìbelli 

u elt' Umbria , pp. 56·64).- Fie ri terremoti de alarono l 'Umbria nel 132 
(VILLANT 1 X, II3). 

XXIV 

• 
PIERAC IO TEDALDI 

VI. - La didascalia delms.: "avendo (vedendo?) a Lucca una donna, 
che molto somigliava una sua dama, che aveva in Romagna». Dal v. 1 

si desu me ch'era fioren tina. 
X, 13: ser Marco: forse il notaio, che s'era rogato dell'atto matrimoniale. 
XII, 4: Pianoro è un paese a poca distanza da Bologna. 
X li. - Composto, secondo la didascalia del ms., nel mese stesso della 

11 · 10 

.. 
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morte di Dante.-« Catone» ( . I r ): cioè l autore dei Disticha Catonis; 
-Donato fu il celebre grammatico (e cfr. p. 130);- in "Gualtieri» vedo 
col Rajna un accenno a quello, che nella tradizione italiana si chiamò per 
olilo Libro di Gualtieri o Gualtieri d'Amore, ossia il Liber Amoris 

di Andrea Cappellano (St. di jilol. rom., V, 216 e 243-5), laddove il Novati 
pen ò all'autore dell' Alexandreis, ualtiero di Chatillon (Le moye1~ tiO'e, 
I , 1 5); cfr. ora Giorn. stor., LXXIV, 166. 

X III.- Il m . avverte che fu scritto mentre il p. era «castellano in 
Monte Topoli », cioè Montopoli (la «buca» del v. r), «per messer Fi
lippo da a ·neto», ossia per Filippo II da angineto, conte di Catan
zaro, che fu a Firenze vicario generale di Carlo duca di Calabria dal di
cembre I327 al no embre '2 (DAVID OHN, Gesch., III, 814-5 e n. 2; 
Forsch ., I , 549). 

XIX.- Il ms.: «nel 1333, antivedendo sopra il fatto del legato di 
Bolo n a », vale a dire pre edendo la ribellione dei bolognesi al card. le
aato Bertrando del Po etto, scoppiata il 17 marzo 1333 stile fior. (cfr. 
10RP R o, Le ?'ime di P. T., p. r6, n . 3), ossia 1334.- «Il prete di Ca

tor a)) (v. 2): Giovanni XXII; cfr. l'alLusione di Dante ai « caorsini)) 
(Par., X r II, 5 ). 

lleanza tra Firenze e Venezi (21 gi gno t336). 
tesso anno cominciarono i prosperi uccessi della lega, ai quali 

for e i accenna nei vv. 13-4 e nel son. sg. Questo al Morpurgo (op. 
cit., p. r6, n. 4) parve poter i credere composto dopo la presa di Padova 
(3 aao to '37). 

XXII.-« Per una gr nde moria l'anno 1340 ))' il cod. (cfr. ILL r, 
XI, 114). 

XXIII.- Destinatari, secondo il ms. e l'identificazione del Morpurgo 
(p. 20, n. 3), Bartolo di offo della Rena e Berto di sere pigliato da 
Filicai . -Il re Carlo di Francia (v. 1) non può essere se non Carlo IV 
(1322- ), durante il cui regno fu conte in Poppi Simone di Battifolle 
Ct 134 ). Da ci si ricava anche il tempo, in cui il p. andò in Romagn , 
o ve re tò parecchi anni. La donna ricordata nei v v. IO-I potrebb'essere 
la romagnola, di cui nel son. VI 9 ·11. 

XXIV.-« endo stato anni 25 fuori di Firenza ,.: ma queste didascalie 
del cod. non son sempre esatte. Del resto, codesti 25 anni si riferirebber 
non al «tanto dimorare qui in Roma na ,. (v . 10), ma ad una g ... erica 
a enza da Firenze, che può comprendere anche altre residenze (p . e., 
quella di Lucca, di cui nell'annot. al son. vr ). 

X 'IX, 5-8: i ricava che il p. mentre scriveva, aveva 55 anni, non 64, 
quanti gliene attribuisce una delle solite dida calie. A 63 anni, invece, fu 
composto il on. xxx (cfr. v. 5). · 

XXXIII. - Diretto al romagnolo [anfredi di Boccaccio da Meldola; 
della cui famiglia, ma non di lui, i edano notizie, raccolte da C. Ricci, 
nel vol. tudi stt G. B occaccio, pp. 30- 1. 
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XXXIV.- Che appartenga al 1340, perché m. Simone de' Bardi, de
stinatario del son. è Simone di Gerozzo, che nel novembre di quell'anno 
fu dichiarato ribelle, e venne poi riammesso in patria dal duca d'Atene, 
mo tr gia il l\Iorpur o (p. 17 e n . 2). 

XLII I. - Il m . : « a Bindo suo figliolo, sendo a Ferrara, e Pieraccio 
a Faenza, dolendosi che mai non gli scriveva». Su Bindo cfr. p. I 13. 

xxv 

ANONI Il 

I. - Appartiene certamente al periodo 1260-6 (da Montaperti a Bene
vento), cioè al tempo dell'ultimo prevalere dei ghibellini in Firenze . Il 
-cod. lo vuol diretto a Pacino di ser Filippo Angiolieri, d i cui s'han n otizie 
tra l'' o e il '94 (Mo ' ACI, Crest., p. 2 2), ma che non fu« sere» (v. I): si 
.tratteni in vece, probabilmente, del notaio e rimatore ser Pace di Pace Vitelli, 
anch'egli guelfo e menzionato nel Libro di Montaperti (p . 9 ) . Il disprezzo 
mostrato verso la gente nuova, che, arricchita con usurpazioni di terre 
( « d ' imbolio di suola "), « ha fatto casato,., cioè ha messo salde radici 
u Ila cittadinanza (cfr. DEL LUNGO, Dante ne' tempi di Dante, pp. 77-82), 
mostra il son . opera d'un fio rentino di famiglia grande o magnatizia. Del 
medesimo anonimo il ms. soggiunge immediatamente un altro son ., dove 
il p . dice di tacere il suo nome « per temenza »; con due sonn ., a sua 

l t , rispose ser Pace, dichiarando che «di parte non tra vaglia, e eh ' è 
disposto solo a tenzonare d'Amore. 

II I. - L'invio a Bonagiunta Orbicciani (su lui PARDUCCI, I rim. lucch. 
del sec . XIII, p. xxr sgg.) si desumerebbe dalla didascalia del Vat. 3214 
( ma cfr. p. IIS g.).- Anche per Dante (Purg., XXIV, 56) Giacomo da 
Lentini è il « otaro » (vv . ro, 14) per antonomasia. 

lV.- Un m. ri Picchino o Piccolino di m . Iacopo degli berti fu 
fra tello di Farinata e personaggio molto a utorevole tra i ghibellini : podesta 
a S. Gimignano nel 1251, '6o-1, '64-6, ed ancor vivo nell'agosto'7o (DA ID

SO !IN, Forse/t . , II , reg. 11 6), era gia morto il 20 ottobre '7 ( CHNEIDER, 
Regestum l"olaten-anum, reg. 863). l\ Ia anche un suo figlio, ricordato 
nel 12 r (DA VIDSO UN , IV, 256) e morto nel 12 g, ebbe nome Neri Pic
coli no . Finalmente, cono co un m. Neri Picchino o Piccolino degli Abati, 
nat•J da m. Ran ieri di Rustico: e ne ho notizie dal r 260 a l '6 , in cui fu 
esp ulso da Firenze per ghibellino (Lib. di "Jfontap ., p. 3; D el . d . erud. 
toçc. , VIII, 275, 278, 280, e IX, 21, 9, 94) . A quale di costoro fu diretta 
la poesia? O si dovni pensare ad un quarto, guel fo e della famigl ia Al berti 
(cfr . Y. 9), come sospettò il Rossi (Giorn. stor., XLL' , 3 7)? Ogni ipote i 
.appa re rischiosa, data la difficol tà , sinora non superata, dell' interpetra-
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zione generale.- em ra che l'autore del son. fo se mos o da aelo ia di 
donne (vv. 1-2 e 13). Ironico forse il v. 5· I «tedeschi" sono o i soldati 
alemanni restati a Firenze fino all'r r novembre '66 (nel qual caso si avrebbe 
un'indicazione piu p recisa per la data del son.) oppure i eguaci del partito 
tedesco o imperi le. Ma i «francesi» (v. 4) ranno poi quelli di rlo 
d'Angiò? e la «novell a » del v. 3, quella della loro pro ima calata? Tolta 
incertezza dipende dall'oscnro accenn ai «no i baciali r "·- ro: Garin: 
forse Garin de Iontalane, celebre eroe romanze co . 

. - Composto certamente prima del 1301, perché in quest'anno gli 
Obizi, guelfi, cacciarono da Lucca ali ntelminelli, ghibellini, e cosi pure 
i ancellieri bianchi, con l aiuto d ei fiorentini, espulsero da Pistoia i an
cellieri neri (DAVJDSOH , Gesch., III, 143- ). -Tra il 1296 e il '9 , i fratelli 
Biccio, Jusciatto e iccoluccio del fu m. Guido Franzesi, d'una casata 
oriunda di Figline in Valdarno (v . 12), ebber investiture e conce sioni 
dal papa e da dolfo ed A lbert re de' roma n i (D EL Lu GO, op. ci t . , 
pp . 54-66· P. BARGELLI. I in BuLl. sen., ~·. r, 9 s,g.).-I Todini furono 
una potente famiglia ghibellin del contado di tassa marittima (v . 4); i 
Tancredeschi o Tancredi e i avalieri tennero per qualche tempo, nel 
ec. Xl , la signoria di olle e di Montepulcian . Popoleschi si chiamò 

un :-::tmo del!::t grande casata fiorentino. dci Tornaquinci; i Tol mei di i na 
(v. 5) sono notis imi.- Quanto a m. ello di m. Inghiramo dei Pannoc
ch iesch i, basterei ricordare che fu il marito dell'infelice Pia senese (Purg . , 

, 133-6) e che fece test, mento nel 1322 (Giorn . stor. d . a1·ch. losc., 
III , 30 sgg.). 

II.- Posteriore al r6 marzo 1317, aiorno in cui angrande pre tò 
giuramen to al « prence di terricco » (v . r), os ia a Federico d' u.tria, 
eletto re de' romani. « Diatricco » (v . 4): fo rma tedesca, ancora per i le nte 
nel Trec., del nome di Teodorico: personifica qui la potenz di Verona. 
li v. 14 accenna forse agli stati guelfi di Bologna, Padova e Ferrara , in 
certo modo orientali r.ispetto a quelli deali cali eri. -Cfr., del resto, Cr
POLLA-PELLEGRI T, Op . cit., pp . 42-3 . 

II I. -Il 14 aprile 1333 l'esercito del card . Bertrando del P ggetto, 
che as ediava Ferrara, fu vinto dai marchesi d'E te col soccor o dei i
sconti, deali caligeri, dei onzaghi e dei fiorentini (n el v. 10 «cane» 
adombra il nome di Mastino II della cala; i vv . 9 e I 1 designan , da l 
loro stemma, i signori di 1ilano e la citta di 1anto a). all'altr parte 
erano, insieme con gli « alamanni" del re Giovanni di Boemia, le milizie 
bolognesi e quasi tutti i ignori di R6maana. Il son. rivela il malanimo 
dell'autore contro il principe tedesco ( v. 13-4), la cui insegna, l'aquila 
imperiale, è per ischerno rappresentata come un'oca (cfr . vv. 3 e r2) . 

IX.- Il cavallo sfrenato, la lupa e l' orsa appiamo ia (cfr. p. 140) 

che si ni ficano Arezzo, i na e Pistoia: que t ' ultima era pa ata dal 1331 
otto il dominio fiorentino (v. ro) . rezzo fu poi acqui tata nel marzo 1337, 

jn concorrenza coi perugini, a' quali forse si allude nei v. 5-6 e 15-7.-
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L'unico passo della profezia di Daniele, a cui i può credere pensa se 
il p. dettando i vv. 7- e 12-14, è quello, dove si parla della leonessa con 
ali d'aquila ( vu, 4). 

X. - ~1e er Piero de' Rossi da Parma, fatto nel 1336 capitano gene
rale della lega contro li caligeri, mori il 7 agosto 1337 per ferita riportata 
sott ì\lonselice. Era « savi simo di uerra, pro' e cortese oltra a ogni altro, 
che a quel tempo si trova e, e'l piu aventuros cavalieri in fatti d'arme 
( -torie pistor., xci ). el 1335, in ieme coi fratelli, aveva ceduto a la
tino II la signoria di Parma (vv. 7- ). 

XI-~ II.-J. el dicembre 133 i veneziani i accordarono direttamente 
con Ma tino n della cala, cosi che Firenze fu costretta a far pace alla 
ua volta (24 aennaio 1339)· per questo fatto i fiorentini si tennero traditi 

daul i alleati, come apertamente lamentò il illani in un capitolo (XI, 
LXXXIX ), che aiova acco tare ai nostri sonn. per loro riscontro e dichiara
zione. el primo dei tre son osservabili le remini cenze dantesche dei 

v. I (per l'accenno al c puglie e» cfr. qui, p. IJ ), 4 (Inf, XXX II I, 
11 -9) e rs -6 (Par ., XXII, r6- ); nelle quartine il p. nomina i popoli d ' Italia 
piu in fama di traditori, ed altri persona gi della tes a risma, storici e 
romanzeschi, antichi e moderni, c per acclamar tutti arcasticamente, poi 
che enezia tutti avea superati con la nuovissima infamia» (Mo RPURGO, 
Dieci sonn. stor. cit., p. ). -XII, 1-4: i santi qui introdotti simboleg
giano rispettivamente Venezia, Lucca (santa Zita e san Fred iano), Firenze 
(il Battista) e Perugia (sant 'Ercolano); pinetta, cioè il marchese pinetta 
Malaspina, combatté per Mastino II nella guerra contro i col egati. La 
vendetta di Perugia, fatta dai veneziani e dai lucche i (Lucca a[Jparteneva 
in que l tempo agli caligeri) sopra i fiorentini, fu quella della perdita 
d'A rezzo, che Firenze aveva preso per sé nel 1337 con danno e dispetto 
dei perugini. Ai quali rim asero Citta di Castello e Borgo an Sepolcro 
(c Ca te l di Borgo», al v. 5, ara l 'espressione originaria, forse scherzosa, 
o una svi ta di scrittura per « Castell' e Borgo»?), come ai fio rentini resta
rono in mano Pe eia, Colle, Buggiano e l'Altopascio: spedale famoso, 
quest'ultimo, per u o ùei romei (vv. g-ro).- XIII, 2: sotto Ferrara i 
veneziani avevano toccato una gravissima sconfitta il 2 agosto 1309. Sul 
legge ndario personaggio chiHmato chiavo di Bari, introdotto qui come 
"incarnazione di ogni giustizia» (MORPURGO), cfr. RAJZ'A, in Bibl. d. se. 
ilal., X , n.• 18,. e TORRACA, in Rass. crit. d . le/t. it . , X, 113. La fra e 
del v. 8, co n c ui si accu a Venezia el i aver fatto "la parte in ula fetta » 
a Fi re nze , cioè di averla trattata senza riguardo n el far pace cott gli ca
ligeri, è la stessa , che i legge nel son . • r 10-1 I. Oriago è nominato (v. 10) 
.come il p rim o luogo di terraferma sul limite della laguna. 





GLO ARI 

[Di regola le forme verbali, ad eccezione del participio, i r gistra no otto quel! 
dell'infinito I r invii, al volume ed alla pagina , non hanno luogo se non per po bi ca i 
p rt icolari . Delle voci , che s 'incontrano con piu significati d iversi, sono tate indicate 
olamente le accezioni meno ov ie .) 

abboccato- di buona bocca. 
abbondamento, abbondo - abbon-

d anza. 
abbondosamente- insiste n temente. 
abentare - aver pace . 
abento - pace, quiete. 
abominèle- abbominevole. 
absolti- sciolti, liberi. 
acca- (tr .) cosa da poco . 
accanato- stretto . 
accappare- trovare , ri contrare. 
accaricare- aggravare . 
accatto- prestito. 
accetto - eccetto. 
acch iavellare- trafiggere. 
accontarsi- st ringersi d'amicizia. 
accontata- ami ca, familiare. 
accorda nza- accordo, concordia . 
accordare, accordarsi- acconse n-

t ire. 
accunza- acconcia, d isposta. 
dcen- a ci no chicco. 
addimanda . addinzando- doman · 

da . 

addolorato- doloro o. 
addoppiare a guisa di scacchier e 

-raddoppiare in pro res ione 
eometric . 

aderper si- inerpicar i, levar i. 
adesso- subi to, tosto. 
adirare- irr itare. 
adizzarsi- aizzar i, eccitar i, met-

tersi in or asmo. 
adoclare- adocchiare. 
adombrare- oscurare. 
ado1·are -conside rare. 
adorno- onorato. 
adverso- avversita. 
affettare- amare. 
ajfiacca 1·e - atten uare, far impali-

dire . 
ajfi::iare, affi::iarsi- afl1igger i. 
affogane (far)- oflorare. 
alfragnere- fiacca re, abbattere. 
aJlrenatori- docili al freno. 
agaz::ar e - rallegrare. 
ao-evole- compiacente, mite. 
aggradare- piacere . 
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agiur- azzurro. 
agliata- satsa d'aglio . 
dg ora - aghi . 
ago1'0- augurio . 
agro- difficile. 
agua- acqua. 
aguglia- aqu ila. 
aguglin- aquilotto . 
aito- aiuto. 
albO?·- albero . 
alcipresso- cipresso . 
al..trhironcelli, alghironi - aironi. 
allacciarsi- appiglia rsi. 
allagare- ommergersi. 
allapidare- lapidare. 
allegrare- mostrarsi li to bene-

volo (r, p. ). 
allelu ia (ad)- per gioia. 
allena1'e- mitigarsi. 
allidere - flaaellare, tormentare. 
allatta- allora. 
allumare dadi o racchi- mettere 

alla luce, trarre fuori i dadi o 
gli scacchi. 

allupare- m, ng iare inaordamen-
te, divorare. 

altezza - alto mare. 
altino- v nto di sud -ovest . 
altr èr (l') , altrier (l')- tempo fa. 
a1nanza- amore. 
amarore- amarezza. 
ambianti- che vanno all 'ambio . 
ammastrare- in egnare. 
ammenda, ammendo- riparazione, 

risa rcì mento . 
a1mnendato- emendato, castigato. 
ammezzato- uomo di mezza eta. 
ance, ancie- anzi. 
anche - mai. 
anche che- ancorché. 
ancontano -denaro coniato in n

cona. 
anddnico- specie di ferro o ac

ciaio. 

a1zdar bene- guadagnare, avvan
taggiarsi. 

andare. vano- vanno; ande-va-
eia; an da -va'. 

anda1'ne- andarsene, battersela. 
angossa- angoscia. 
anigrottol- anitroccolo. 
annasare- garbare, piacere. 
annona- vivanda. 
annoverare- considerare. 
anserino ocello- oca. 
anticessor- antenato. 
auzire- uccidere. 
apostolico- papa . 
appa ,-a,•e- imparare. 
appigliare - attaccare, metter ad-

dosso; appigliarsi- attenersi. 
appo, appo elle- al confronto. 
pponere- muovere obiezione, sol-

l a e un duLbio . 
apporta - pò rta. 
apportare- dire, riportare. 
apportato- giunto a l porto . 
approva1·e- provare. 
aquilino- mo neta con l'impronta 

dell'aquila. 
arbitro - a rbitrio. 
archi da tana - arcolai. 
ar covrare - ricuperare. 
are- aria; di si buon a1·e - cosi 

benign . 
arfa.,-e- rifare. 
arfiti- alfieri. 
argomentata - medicata, curata. 
at·gomento - r imedio, medicina. 
arianiste- seguaci di A rio. 
arlodo -lodo, beneplacito. 
arma -anima. 
armanda1'e - rimandare. 
anneggiatori- coloro, che fanno 

l'armeggiata o passo d'armi. 
a1·mini- armeni. 
arnese (mettersi ad)- armarsi. 
arporre . arpuse- ripo e. 
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arrabbiare di- de idera e arden
temente . 

an·adire- mandare stridi per do-
lo re o rabbia. 

arrapparsi- arrampicarsi. 
ar1·estare- re tare, ce are . 
an·iscarsi- arri chiar i. 
an·ivare - far approdare. 
artina- aretina . 
arlrovare- ritrovare. 
a1 ai- ai di nuovo, ritorni. 
arvenire - ritornare; equivalere 

(Il, p. 29)-
asa - Jeaaccioli da pa sar nelle aso-

le. 
asbergo- (tr. ) campo dello scudo. 
asca1·an - scherano. 
dsdna -a ina. 
asciugaglia- a ciug toio. 
asolieri- legaccioli . 
assaggiare -tentare, provare. 
assai- abbastanza· assa' di volte 

-molte volte. 
assessini- assassini (i seguaci de l 

eglio della montagna); morir 
a 'ssessino - morire per m an 
d'assassino. 

assettare - regolare, di pensare; 
assettarsi- ace modarsi . 

assicurare- star sic uro (r, p . o). 
assiso- po to, ferm ato; abbattuto, 

pro trato ( r, p. 212). 

assontmato- consumato. 
astieri- astori . 
aslo- invidia, odio. 
astorlomia- a tronomia. 
alare- aiutare . 
al/eccltire. allecco (m')- mi con· 

g1ungo; il viso attecchia- af
figge la vista. 

allenersi- appigliarsi . 
altiz=are - accender i. 
a/tornare- legare, a volgere, an-

nodare . 

atlorsare- vol tare strada. 
attraversat-e- opporsi , contrasta· 

re. 
attutare- attenuare, scemare. 
aucidere, auzidere - uccidere . 
augzira -l'arte degli au uri. 
ausare- osare. 
avanzare - sorpa sare · preporre 

metter avanti (r, p. 4 ). 
avarezza - avarizia. 
avento- evento . 
avere. abba, ag,uio, aio, azo - ho ; 

a i -avete;h6n -hanno ;a ia 
-a e o; ag,uia -abbia ; ave
sm,o- ave imo; dbbieti- ab
biti. 

averlo- aperto. 
avveggio- senno, avvedimento. 
avvenante- avv n ente. 
avveni?·si (ben)-bene tare; mis· 

ser t'avveni- dottoreggi, ti at
teggi a me ere . 

avvento (contraffatt')- falso vanlo . 
avviato- desidero o, disposto . 
avvila/o- a vilito. 
avvisato- e peno, istruito. 
avviso (essere)- sembrare. 
avvisto- a v veduto . 
azza- filo greggio . 
azzendere - accendere. 

baca/ari, bacialie1· - sacc n ti. 
bada (metter )- spaventare . 
badalischio - basilisco. 
badare -desiderare. 
bagallino- moneta di picco o v:~.-

lore. 
bagli- balli. 
baiardo -ca va l generos 
bailia- balia, possa. 
balco - palco. 
baldamente -francamente. 
baldezza- coraagio, animo . 
baldovino - a i n o. 

- --------------------·----~--
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bambagella- rossetto . 
bandono (a) - senza rite no. 
banno (in)- in bando. 
baratto- cimento, battaglia. 
barleitai- fab bricanti di barili. 
barnaggio, baronaggio, baronia-

éguito di baroni e ignori. 
bastarsi- cessare, fi ni rla. 
batasteo, batastero- battistero. 
begolardo - chi dice o inventa 

inezie o fandonie. 
bellerco- avver o, o tile. 
belle/t -fanghiglia. 
benda -acconciatura del capo, che 

d istinaueva nel m. e. le donne 
maritate. 

berlinga1"e - cianciare a vuoto, 
senza costrutto. 

besogna (far) - bisognare . 
beste,r. miu- in iuria, imprecazio-

ne . 
bestemtniare- imprecare . 
bevagna- beveraggio. 
bevotche - bi folchi. 
bianca ragione - pura, schietta 

ragione. 
biesso- sciocco, vano. 
bigolLo - tr ttolc . 
bigordo- orta di asta, che usa

vasi per armeggiare. 
biscotto (matton)- matto ne cotto 

due volt nell fornace, e quin
di piu duro. 

biso- sorta di pa nno comune. 
bissone - biscion (lo temma vi

sconteo) . 
bisio (di) - di cozzo. 
bocca (dar di)- metter bocca, in-

tavolare il discorso di q. c. 
bacio -vocio, supplicazione. 
boia- buia, g rama. 
bolgione- sorta di freccia, che si 

tirava con la bales ra grossa. 
bolze - frecce. 

bambara - in rdigia di auadagno~ 
bonetta- val ig ia . 
bonile - meteore? 
borgognino- uo m o ile, sprege-

vole. 
bot·rato - imbottito . 
bosso - bos olo. 
botio (esservi) - aver fatto oto di 

q. c. 
botto- botte. 
botto (di) - subito. 
bova (biscia)- erpente boa. 
bozza- marito ingannat , becco. 
bozzagro- f<. lco cappone, u ccello 

di rapina non idoneo all caccia. 
bracche - bracchi . 
braghieri (borse da)- borse da 

cintura . 
brazze- braccia. 
bretlo- pover , miserabile. 
briccone- uomo di poco co nto. 
brieve- in breve tempo, subito . 
briga (essere in)- aver diffic lt:i. 

briuauti- coloro, he danno brio-a 
o mole tia. 

brigare- pr c urare, i no-e nar ·i. 
brigata (sta1'e in)- stare in ieme,. 

ar f: miglia insieme. 
bruco- spoglio, nudo . 
bzi-- bue. 
buffare- sb uffare . 
buggeressa - donna, he si la eia 

acco tare per sodomia . 
buulione- brodo . 
buona (a) - a buon punto . 
bztou'or ('n)- in buona orte. 
burattello- piccol buratto usato 

per la prep razion e dei cosme
t ici. 

bnrfare- soffiare sbuffare. 
burlare- b uttare, gettare. 
busadro- bugiardo. 
busia - bugia. 
bussare - percuotere . 
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òutarano- da corr. bucarano, per 
bucherame (una sorta di panno)? 

ca, cad- che; ché, poiché. 
cadervi- spettare. 
cajfettin (zucca r ) - zucchero di 

Caffa. 
calare. cagli- posi, enga meno. 
calciaretfo- calza retto. 
c !degli- frittelle da man iar cal

de. 
caldo- gonfio, inorgoalito. 
caldo di parte -passione parti· 

giana. 
caler e. caglio- sto a cuore . 
callaia (m.andarla in)- (tr. ) me

narla per le lunghe? 
calura (far) - scaldarsi. 
calvello (grano) -grano gentile, 

con cui si fa il pane piu fino. 
camarlùzga - camerlena , teso

riere. 
cambiare- cambiar le penne, mu-

dare (I, p. 62). 
cambialo- contraccambiato. 
campa, campo- scampo. 
campo (aver) -esserci, esistere. 
cangiato- contraccambiato. 
ca.nnamèle- canna d zuc hero. 
cannulole- canne, cannuccie . 
cantèo- cantaro (misura di capa-

cità di peso) . 
ca nzire - inalberare per libidine 

il membro virile. 
canzonèro- rimatore. 
edolo- cavolo. 
capér e. capo- sto; cdpra- stani; 

caprebbe- starebbe. 
capeslèo- pala di legno da sven

tolare il grano. 
capitale (Lene1' a) - tenere in gran 

conto . 
caporiccio - capricci , ticchio. 
cappare- scampare. 

cappelli - elmetti. 
cappo (aver) -a er la scelta. 
carampia -vecchia sdentata. 
carate - carrate. 
caravelli- barchette. 
cardo - pettine per car re te -

uti. 
cargare - caricare. 
caro- avaro. 
caro (esser)- costar caro. 
carnaio- carnaiolo. 
carpia - tessuto leg ero. 
casati- fami lie nobili. 
cascare. cdscar- cascano. 
casgionare -accusare. 
casgione - accusa ; c suion di 

- per cagione di. 
cason, casone- caO'ione. 
casonare- accusare. 
casso - pri o. 
castagniccio- pane di farina di ca-

staane. 
castaldo- fattore, maggiordomo. 
castrone- agnello castrato. 
catelano- sorta di ve ti mento, for-

se un giubbone abbondante. 
catetlano - ghiotto, ma 1gione. 
ca/ello- cagnolino. 
cattana - mo lie di un catt no, 

feudatario del contado. 
cattiveggiare- passare il tempo 

in ozio. 
cautela -garanzia. 
cautele- prudenza. 
cavaglione- scarsella, la ca dell e 

brache. 
cavalcare de la man- (tr.) arraf-

fare, rubare. 
cavaleressa- moglie di cavaliere. 
cavelle- alcunché . 
cavigliuolo- cavicchio. 
cavolata - ivanda di cavoli. 
ra::za - membro irile? 
cecèrbifa - pianta erbacea, usata 

gia per farmaco. 
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ceffo- bocca. 
.celata (a la)- nasco tamente . 
censo- tributo. 
centesmo- ecolo. 
centzl?"a (tener le mani a) - tare 

in ozio. 
ceppe- zeppe, colme. 
cèra -viso . 
cercare- andare in giro, andar vi

sitando. 
cernire . cerue - ecerne, pas a 

all staccio; cernisce - distin
ue, scorge; cerniscilme- s ie-

aamelo. 
cerotti - ceri corti e massicci. 
cerrieri- vantatori, millantatori? 
ceriana- certa, sicura . 
cervellie1"a -cappelletto di ferro 

a difesa della testa. 
~ervogia. 

cesuo- cigno. 
cessante- rimuovere . 
cesso (di) - d iscosto, lontano . 
chèdere-chiedere · chèggio, chèzo 

-chiedo. 
che l, clulla -quello, quella. 
e/unte- quale. 
cherére - chiedere, cercare; cluro 

-chiedo; che1"a-chiede; cher
ranti- ti chiederann ; e/terrei 
- chieder i· cherando - cer
cando. 

clzeste- q ueste . 
chèsto- chiesto . 
cheto (dt)- pacificamente. 
chi- qui. 
chiabel!e- cbiavelli, chiodi . 
chiane- terre paludose. 
chia·rila- risplendente. 
chiaro- ano,giocondo(peril buon 

clima). 
chiavato - jnchiodato. 
chiave/lo- chicches ia. 
chi che - chiunque. 

chieppe- heppi . 
chino (al)- a l basso . 
chiosa (legger la) - (tr.) esser un 

sapiente . 
chiostra- chio tri . 
chirlanda -ghirlanda. 
chizi-- piu. 
chiunca- chiunque. 
ciambra - camera nuziale. 
ciamprolino - drudo (in rappo rti 

omosessuali). 
ciancia-discor o senza fon amen

to; ciance d' Almeon- 1 favole, 
che si narrano d' Alcmeone. 

ciaucia Uarsi)-aver in poco conto. 
ciaramelle - cennamelle, specie di 

flauti . 
cica- cicca, co a di ne su n valore. 
cicaglie- cicale. 
ciel messo tPiover a) - piovere d i-

rott mente . 
ciencidle- zanza re . 
cimiere- (tr. ) clitoride. 
cinghiata gola- gola tondeggian

te, senza sporgenze. 
cio- zio . 
cirafoglio -cerfoglio, ciocca di ca-

pelli lun bi e ar ruffati. 
cischio- s g no d i fer ita, cicatrice . 
citare- inc itare. 
ciujfare -afferrare. 
clave- chiave. 
clemenz a - eccellenza. 
clero -chiaro, splendente. 
clino- inclinato, chino. 
eludere- chiudere; cluso-chiu o. 
co -capo. 
co'- come. 
cocosse- cocuzze, zucche. 
codombra- cutrèttola, codilrèmo-

la . 
cog1ta- botti . 
cognati- congiunti di angue, Ila

ti del medesimo ceppo. 
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eolie- cola. contare - narrare, calcolare, ti· 
colla- canapo, che ·erviva a sol

levare il paziente per dargli la 
tortu ra. 

collato- mandato su con la fu ne. 
colle/o- rag iunto. 
colombaia - (tr. ) pertura elle bra-

che. 
còlta- ga ella, decima . 
colte/ (di)- di fianco, di costa . 
comandarsi- raccomandarsi . 
combusto- incendi . 
comino- becchime per uccelli . 
commiso - mes o a fronte, para-

gonato . 
commosso- mo o. 
compagna- compagnia . 
comparare - comprare; compar-

rai- comprerai . 
comparire- far pro. 
comperto- trov to. 
compimento (a)- completamente. 
complessionato- dotato di buona 

complessione. 
complire. comple- fa' . 
compliso- com piaciuto, accordato. 
comportare- tollerare. 
co1nunale- comune. 
t:omune (femmine)- meretrici. 
concedere di- rinunziare a, lasciar 

passare l 'occasione di q. c. 
concistorio- giudizio . 
condttrsi. conduce (si) - esiste; 

condziciarmi- condurmi; con
dursene- passarsela. 

condutLa- contegno, opera . 
confini -(t r. ) q ualita , meriti. 
conjiLLa- fissa, immobile. 
conincio -cominciamento. 
conserba- parita, equivalenza. 
consistoro - riunione . 
consorte - partecipi della stessa 

so rte. 
consuma r e - impoverire . 

mare. 
contarvi - computare, metter nel 

conto. 
contastare- contrastare. 
contastèa, contasto- contrasto. 
contalo- adorno, co tuma 
contegna (far)- far pom pa me-

nar yan to. 
contendere- negare, oppo r im

pedire. 
contenemento, contenenza - con

tegno, port mento. 
contenere- comp rtar i co tuma-

tamente (r, p . "'2 echi contè 1e • ). 
coutènere - disprezzare. 
contentare- contentarsi. 
contesto (en un)- nell'in ieme, nel 

suo compie so. 
contezza - co tnmatezza · relazio

ne, amicizia. 
confina- febbre continua. 
conto- adorno, costumato; pt cge

vole . 
cònto- noto, conosciuto. 
conto - racconto; computo, nu

mer . 
conto (aver, far)- far calcolo, fare 

stima . 
cont1'aro - contrarieta, cattiva for

tuna . 
contumace- restia. 
convenente- caso, fatto, condizio 

ne. 
convenire. convird- do ra. 
conventare- addottorarsi. 
conversa (sentenza) -parere con-

trario. 
conversare- praticare, comportar-

si . 
convicio -oltraggio. 
convolta - turbata, alterata . 
conzare - acconzare . 
con::uro - congiu ra. 
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copertoio- coperta da letto. 
coraccia- corazza. 
co1'aggio- cuore. 
carbonare - tesoreggiare. 
cordoglio- lamentazione. 
core (per)- a memoria. 
coretto- corazza. 
conzi'glia- cornacchia. 
cornigliare-cantar da cornacchia, 

gracchiare. 
C01'ona- imperatore, sovrano. 
correggiuola- coreg iuola, sorta 

di erba comunissima e vile. 
correre. corre - sta, alberga (r, 

p. 66); corresmo- corre simo. 
corruttibel- corpo. 
corsetto - cor aletto di maglia di 

ferro. 
cor so- uo cuore. 
.cor so - (a .) progredito, avanzato· 

(s .) momento di correre, corsa. 
corso (da r) -diffondere, far cono-

scere. 
cortese- liberale, largo. 
corto (di)- in breve tempo. 
cosco - casa. 
costa- codesta; (s.) co tola. 
costa (da1'e in)- assalire, colpire. 
costa (per)- per fianco. 
costa (per ogm)- dappertutto. 
còsta - costa. 
costare. costa - consta; costra

c stenL 
costion- questione, argomentazio

o . 
costo (di)- di valore. 
cola- pianta erbacea di nes un 

preaio . 
.col/ardita -sorta di veste femmi-

nile. 
colto (buon)- buona vivanda. 
covelle- alcunché. 
cove1'/ure - coperte. 
co:ente- cocente. 

crai- gracchiare. 
credenza- segreto. 
credenza Uar)- far l ' assaggio dei 

cibi, per rraranzia. 
credere. ere'- credo ; credi; cre-

de; erette - credette. 
crema1'e - bru ciare. 
cresmo -cresimato. 
crestentd - cristianita. 
cretto- creduto. 
cria- grido. 
cristallo -ghiaccio. 
croia- dura, aspra, cruda. 
crosata - crucciata. 
cruda- indifferente. 
crullare- spaventare, atterrire . 
cuoio- pelle; pergamena (r, p. 6o) . 
cupi- fondi. 
cura (metter) - curare. 
curata- visceri . 
cusa (far)- accusare. 

daddivero- davvero. 
dadi del meno- i punti, che fan n 

perdere, al gioco dei dadi. 
dalmazo, damaggio, dannaggio

danno. 
da1'dellare - tremare. 
dare. dea, dean- dia, diano; diè

ne - diede; dr ai - darai ; dd 
n1w- non olpire ; 't dd- lo 
produce, lo cagiona (r, p. 63; 

II, p. 3); diemmi- mi per osse. 
da1' meno, darsi me1w- venir m e-

no. 
darvi- curarsene. 
dattili- datteri. 
dazo -dazio. 
dece (si)- conviene. 
declino (mettere al)- far precipi-

tare. 
dèe- deh. 
defig(Tere -staccare. 
degnare - deg n rsi . 
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delibrare- deliberare . 
dèmpo- dipoi. 
dèntali- dentici. 
derivare- andar gtu . 
derota (venir a) - andare in ma

lora. 
desciogliere. desugliesse - scio-

gliesse. 
desdire- contraddire, smentire. 
desdurre- andar via . 
deserto- rovinato. 
desjidare- diffidare, dubitare; sfi-

dare. 
desposte- depo ti. 
desquatrare- squarciare. 
desso (un) - un tale. 
desvenire. desvenga-disciolga di

trugga. 
des iare -smarrire. 
detrarre. detraze - iene meno ; 

detramto- denigrano. 
devenire- avvenire . 
dezd - di qua. 
deze- dieci. 
dezente- decente. 
dia, die- aiorno; die giudizio, die 

iudicio- di del giudizio finale. 
dielare - affe rmare. 
dijin che- finc hé. 
di.ficio- or ano, congegno. 
dif.[iunto -abbattuto, baragliato. 
dilacciat·e- sfuggi re, evitare. 
dimeniare- impazzire. 
dimettere- lasciare, smettere. 
dimino- dominio . 
dimoro- dimo ra; indugio. 
dimostro -dimostrazione, mostra-

mento. 
dipo- dopo. 
diportare, diporfarsi- aver sol-

lazzo. 
dir'- terribili. 
dire . die- tu dica. 
diripato- abbattuto . 

dù·iffa - vera. 
disaccare - to lier via. 
disaggiare - toal ier i di mente 

un'opinione. 
disaggio (a) - con svantaggio. 
disamare, disamorare - cessar 

d'amare. 
disavvene?l fe - spiacevole. 
disbracciar e - sciogliere, alla rgare 

le braccia. 
dùciogliersi - dipartirsi. 
discordoglio - dolore. 
discorso - scor o, corso oltre. 
discredere- non credere. 
discreto- intendente, e perto, pru-

dente. 
disdegna - superbia. 
disdetto- diniego, smentita. 
disdire - negare, contraddire. 
disegnare - ispirare, suggerire. 
disem b1·are - disgiungere. 
diser rar e - toglier d 'errore. 
diseda -rovinata. 
disertare- guastare, sconciare. 
disfar e. disfèra- di fera. 
disfermare - disdire . 
disgr alo - sgradito. 
disideroso- desiderato. 
disinore- disonore. 
disisperare - togliere la speranza. 
dislazzare- prosciogliere. 
dismisu1·a -eccesso. 
dismisuratamenle- eccessivamen-

te. 
disnaturaio- uscito f uor della pro-

pria natura. 
disuodarsi- )e,·ar fuori. 
disombrare- toglier dall'ombra . 
disora- onta, diso nore . 
dispagare- disgustare. 
dispàro- dispari. 
dispartenza- partenza. 
dispartini - sco tarsi. 
dispergere - disperdere. 
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disperto- guasto, rovinato. 
dispigtiarsi -liberarsi. 
dùpò- non può. 
disponare- tralasciare, lasciar an-

dare. 
dispwzto- spu ntato. 
dissolta -di ciolta. 
distorno (far)- indugiare. 
distrette- strette, strettoni. 
divaprare - svaporare, far dile-

guare . 
divenire- avvenire. 
diversamente- stranamente. 
diverso - ingoiare, strano, stra-

ordinario; diviso, di corde (r, 
p . 226). 

diviato- subito . 
divisare - muta re, tra formare; 

esser d iverso . 
divizia - dovizia. 
do' - dove. 
doagio- drappo di Douai. 
dobta r e - raddoppiare. 
dofesa- difesa. 
doglia, doglio -dolore. 
doi- ahi. 
dolere- dolersi. 
dolora- dolori. 
dolzore- dolcezza. 
domino- dominio. 
domonio - demonio . 
dono (di)- in regalo. 
donzello - giovine nobile, che a-

spira alla cavalleria. 
doplare- raddoppiare . 
dora- dura, resiste. 
dottare - temere. 
dovenire - divenire. 
dovere. déi- devi; dé', déi', di' -

deve; dovesmo- dovessimo. 
doviso - diviso. 
drittamente- veramente. 
dritto - vero, proprio; leale (1, 

p. 42). 

drittura- fedelta, leal ta. 
drudo- amico. 
du'- dove . 
du' parti- d ue .terzi. 
dtJ-ra -sofferenza. 
dura (a la)- alla fine. 
dttrare di- costar sacrifizio. 
durazzo - duro. 
dusi- duchi. 

effetto - ciò che importa (II, p. 43). 
egro- e austo, debole. 
ei- i (art. ). 
elingue1'e -eliminare. 
ernpendersi - impiccarsi. 
empe11 Lio- pentito . 
emperiato- impero . 
empiezza- mal talento. 
empiosameute- c n mal animo. 
Pmp!ire - riempi re . 
enanti- oltre, avanti. 
encontra- contraria. 
endurarsi- farsi duro . 
enJellonio - adirato. 
eufrascare- imbr gliare . 
engenerare- generare. 
engZ.twio- voracita. 
enmagena·rio (senso) - fantasia. 
entenza -contra to. 
epidimia- (tr.) calamita. 
equo- cavallo . 
e?'go (ver' l') -verso la rovina. 
erranza- errore . 
er1·arsi- sviarsi. 
erro- errore. 
escosso (ad)- a stecchetto . 
esento-- eccelso, esimio. 
esiticcio -fuoruscito. 
espaventacchio- spauracchio. 
essere . so' - sono; èi, è' - sei; 

sùino, siemo- siamo; so', ènno~ 
èn - sono; sarabbo, serò, si
rò - sarò; serd, fi', fia, fie -
sara ;fia?',.fiaro - saranno; .foi 
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-fui; fue,fo- fu· fuor- fu
rono; sie -tu sia; sici' - iate; 
fossoro- f. s ero; siria, serei, 
f(51·a, fzwra - a rebbe; sereb
be1" -sarebbero ; sendomi- es-
endomi. 

ssere (in)- in so tanza . 
essire. èsse- esce. 
estato- stato. 
e stretto -stretto, attill to. 
. renza, e.renzia - e enza, esse

re . 

faccia - facciata, carla · f ce . 
faccia (a) - a norma. 
figlia (se n')- senza fall . 
fallanza- fallo, errore. 
./altare- errare, mancare. 
fallati- andati a male. 
fallen::a, fallimento - e uivoco, 

fallo. 
fallo -deficienza. 
Jalse fto - farsetto. 
fancegli- giovani. 
fancella- fantesca . 
fare. faziamo- facciamo; fieci

fece ;ficer- fecero ;fdilti- fat
telo; fdzzal -!o faccia; féra
farebb e ; fésti- face si . 

fa rfalle (prender a)- prendere 
senza fa r resistenza. 

farneccio- farnetico, pazzia . 
fa rre- farro. 
fa rsa/a- fodera imbottita da por

re alle vesti ? o la stessa veste 
cosi foderata? 

farsi- con farsi, convenire. 
fizssa ti- fasciati. 
fizttibello - belletto . 
.fattore- agente commerciale . 
fedire- ferire . 
fù- fede . 
fello- spiacevole; malvagio. 
feo- tributo . 

.ferire. fero fe risco; fiere- fe· 
risce; fèra - feri ca. 

ferma1·si- e ere ri luto. 
ferm lo, fe r mo- risoluto . 
fermo (di) - ris lutamente. 
fèro- ostinato, indurito. 
.ferruz::o- fe rretto . 
fetta (per)- un poco, alquanto . 
f ezza - feccia. 
fiabba, ·e - vantare. 
fiacca1•e - vi ncere . 
fiamba- fiamma. 
fiappa- debole, !an uen e . 
fiate (.fare le) - far com li menti? 
fiato- cattivo odore. 
ficcazone- ficcagione, atto o pra

tica del ficc re . 
ficullare- andar errando lontano 

dal gregue. 
figo-ersi- o tinar i. 
figura (in) - in persona. 
finare . fina - finisce; finaro 

cessano. 
finita- fine . 
finocchio - s domita passivo. 
fio- feudo, benefizio (r, p. 45); la 

lettera y . 
fiore- poco, punto. 
fim·ire- avvantaggiare. 
fiorito- primavera . 
fistol- canchero. 
fistuco- festuca, pagliuzza. 
fitta- ferita, puntura. 
jilt- oibò. 
fiacche- !1accide, inerti. 
.foco -vi ta paurosa . 
.folcere.folse - tratten ne; tifo!che 

- t 'indugi. 
fòr- se nza. 
.foresi- forestieri. 
forelano - forestiere. 
.fornimenlo- corredo . 
.fornin -raggi un ere lo scopo (n, 

p. 5) ; soddisfare. 

Il· I l 
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forsa- forza. 
forso- incertezza, dubbio; forza. 
forte- a pro, grave, difficile. 
fortezza- forza. 
fortuna- impeto, procella. 
f orza (avercz)- giovare, contare. 
fo1·zoso - veemente. 
fraga- fraaola. 
fragore - fetore. 
frangere- fare impeto . 
frate- fratte. 
fraudo - inganno. 
frazida - marcia. 
fresco- ben pa ciuto, florido, pro-

spero; di fresca data (rr, p. 6r) . 
frezza- fretta. 
frieri- frati militari. 
frizza?'e - fremere di desiderio. 
frodo- in anno. 
froge- narici . 
frus tato- spogliato. 
fuia-(a.) ladra; ( .)fuga, ritratta-

zion . 
ftàre. fu,i'- fugge. 
fnrare- rub re. 
fu re l - ladroncello. 
furerie- ruberie. 
fnro- furto. 
fuziti- fuggiti. 

gabbare - beffare. 
gabbo- beffa, scherzo. 
gaia- bella. 
gaitivo -sci gurato. 
galavrese -calabrese. 
galeoni- nave di aro sa portata. 
galleta- misura di capacita per i 

liquidi. 
gdolo-? 
gas faldo- fattore, maggiordomo. 
gasligare- riprendere, bia imare. 
gastigato- ripres ; puraato. 
gavazza/ore - g azziere. 
gavazze- atti del gavazzare. 

gavinose - scrofolose. 
gecchito- umile, mansueto. 
gente -gentile. 
gentileggiare -atteggiarsi a nobi

le. 
gentiluzzo - nobiluomo da poco. 
g ergon (vin)- viu cercane, vino 

guasto. 
geti - carreggiale da adattare al 

piè degli uccelli rapaci, per at
taccarvi la lunga. 

glterbegli - lacci da trattenere 
falconi? 

glte1'01-ze- orlo, lembo. 
ghigno - sorriso. 
glziute- ingordi. 
giacchito - umile, man ueto. 
gt'ca - uiga. 
giemnètra- geomante. 
gineccio - lu go appartato. 
gi6 -giu. 
giogante- giaante . 
gioiare. gioglio- godo ; gioia-

gode, gioisce. 
girfalco- falcone. 
gita- uscita . 
gitto (ad ogni)- ad ogni tratto. 
giucolar- giullari. 
giudeo- crudele, malvag;o, 
gizi,criale- giuggiole. 
giugnere - aggiungere. 
g 'uia -gioia, allegrezza. 
g i nta-insieme, congiuntamente. 
g ittnta (a)- per giunta. 
g iuntare- raagi ungere. 
glesia - chiesa. 
gioita- ghiotta. 
godevo/e - lieto. 
gollare- inghiottire. 
g olpe- volpe. 
gordo - vile, stolto. 
gorgoncelli- canaletti. 
g 6tto -gola. 
grade- gradi, gradini. 
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grado- grad imento . 
g rado (avere in) - es ere contento. 
grado (essere in) - piacere, esser 

radito. 
gr me::za - tristezza. 
g 1·ana -color rosso. 
granare- (tr .) dar gioia. 
g1·appo (dar di) -dar di piuliq. 
grato - grado, gradimento; grati-

tudine. 
g rato (avere in) - esser grato. 
grato (essere a, in)- piacere, es

ser g radito . 
grattar con diece dita g. con am

bedue le mano - (tr. ) rammari
carsi. 

grczve- noioso, pesante . 
graza -grazia . 
grechi- vini greci. 
grembiaLe- ciò, che si p uò porta-

re nel gremb . 
gremi?-e - ghermire . 
greppe- greppi. 
gresso - tartaro (dei denti). 
greve- difficile, aspro. 
g ·r evez::a -afflizione. 
o-ridata - celebrata. 
gnj;e- incerte, oscure. 
grimire -ghermire . 
grosso- stupido. 
gnJzzo- gruzzolo. 
guacrnèle (a le, a le san te) - per 

il vangelo! 
guai -lamenti . 
g1tardare- difendere. 
guardatore- difensore, conserva-

tore. 
guascotta- mal cotta, mezzo cotta . 
guasta -(s.) sconfit a; (a.) colpe -

vole, corrotta . 
guazze - guazzo. 
guazzo - sud icio, umidiccio. 
g uerra - armatura. 
g uer1·èr o, g uerrie1·o- nemi co . 

guiifanghi -sorta di uccelli rapa
ci. 

guizzo- sudiciume. 

i' - in. 
ichise - la lettera z . 
(i)mbiecare- storcersi, andare di 

sbieco . 
(~')mbolare -rubare. 
imbolio- furto. 
imbrigare- dar briga. 
imbritlati - logori, lisi? 
(i)mbusto - busto. 
immollarsi- baunarsi. 
impaccia - impaccio . 
(~)mpacciato - innamorato pazzo 

(n, p. 16). 
impèra - imperiale, ghibell ina. 
(z')mperiato- impero . 
imperiera- imperi ale. 
impero- imperatore. 
impiglio -turbamento. 
(t)1npoverito- avvilito . 
(i)mprimèro - primo. 
( i)mpromessa, impromessione

promessa. 
ùza1·ma1'si- armarsi. 
inavr a1·e (meglio: in navrare) - fe-

rire. 
incalciare- spronare, incalzare. 
incappo- ost inazione. 
incavallare- far a tti da ca allo. 
inchèsta- cerca . 
incialmo- accidente, caso? 
(i)ncoia to - che ha la pelle dura. 
inconincio- principio. 
inconinzare - cominciare. 
ind', ' nd', 'ude-ne. 
indebilito- istupidi to. 
indurre. 'nduce- induce in erro-

re, travia; induga- conduca. 
ine- i vi . 
(i)uerpere- levar i. 
irifellonita- adirata. 
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(i)njàigno - (tr .) re istente . 
iuji1zg ardie - in fi ng i menti. 
ùifollito- im pazzito . 
(i)uforna r e - metter d entro . 
ingegno - conaeano, trappola; 

ma nicaretto (I, p . x6 ). 
(i)nghistare- o-uastad e, fiasche. 
(i)ngiuia- ing iu ria. 
ingiuiare- ing iu riare . 
(i)ngiulialo - in o-i uriato. 
(i)ngogliare - ingoiare. 
ingo(Tliert - in gollo . 
(i)nlumi11osa- che ill umi na. 
(i)nnaturate - costitui te natura l-

mente. 
(i)nnoda1·e- le are. 
innoiare- dar noia . 
ùtuo1-a, inoranza-ouoranza, ono

re . 
illot ala- dorata . 
insegna- t ratt to, scrittur ; esem-

pi (I, p . l 6) . 
insegnato- i t ruit , educato. 
insembra- insieme. 
ùztendere- aver pretensio ni. 
in tendiL01-i- amatori. 
iutenso- inteso, in tento. 
(i)n tenza- intendimento, senso . 
intenzarsi- oppor i, porsi contro. 
inte1"venire- a v eni re . 
i ntramettersi- occupar i. 
inl?·aute (a l')- dal principio (de l 

mese) . 
intraversare - attraversare. 
introppicare- impialiarsi. 
inver'- verso. 
(i)nvestito (è bene)- bene sta . 
inviare. invea- invia . 
inviti/o- avvilito. 
iscarca1·e- abbattere, demolire. 
isconoscente- in rato. 
isconossute- sconosciute. 
isco::zonala- scaltr ita, a vveduta. 
iscritfa- scrittura . 

isfolgor - m agn ificenza, splendi-
dezz . 

ismagare- perd er i d'a n im o . 
ismaltire- di eri re. 
isperare- disperare. 
ispiacer- co a spiac o le . 
issuto- stato. 
is!esso- e ua lm ente, lo stes o . 
istornare- far che q. c . non ia. 
iLa- i. 
iudisio- <Yiudizio. 
ivora- avorio . 
i::za- ira. 

labore- tra a lio, fatica. 
taccia- lacciuoli; la 1. 

lagna- p n , mole tia. 
la !dare- lodare. 
lanie1-i- el ati ci. 
ld.olo- avo . 
larga -lib rale; aperta, manif ta. 
larga (a la)- largamente, con lar-

ghezza. 
la1·ga (da)- al largo, discosto. 
largare- largire. 
lasciato- lasciato andare, frenato. 
tassare- lasciare . 
lassiva- lasci va. 
lat'imo- parti basse (del corpo). 
latino- ( .) disco r linguaa•Ti 

(a.) natu rale, l gi 
lato- , la rgo. 
lavato - s iocco. 
leanza- lealta. 
leggenda- scritto. 
leggeramenle- facilm nte. 
lellellè- le a leva! 
lena- fiato. 
leno- debole, senza forza, lieve. 
lenza (far) - (tr .) prender con in-

aanno . 
leon::a -leonessa. 
lèpore- lepr . 
le1•zo -lerci . 
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.letizia- che da le izia. 
levarla - battersela, an arsene. 
lèvori -lepri. 
lev ra -libera . 
leze - leg<Yi. 
lezione- elezione. 
libbare- lasciare. 
libra (au.tmtiche} - i libri della 

crittura. 
liccio (fil di)- (tr.) filo poco re i· 

stente. 
lichisati- leccati, li ciati. 
fie, linde- li. 
tinga- lin ua. 
lLSciarsi- azzimar i. 
liscio - azzimatura, artifizio nel-

l 'acconciamento. 
lizadra- leggiad ra. 
lo' -loro. 
toccare- amare. 
loco- cola; loco de- in luogo di. 
loco (aver) -entrare. 
loco (in tal)- in tal modo. 
lograti- lo<Yorati, consumati. 
logro- strumento usato per richia-

m del falcone. 
loia- loggia. 
lonza- fiera ibrida tra il leone e il 

leop rdo. 
lonza del castrone- pergamena, 

cartapecora. 
!oppo!a -loppa, pula. 
lozzo- pantano udicio. 
lucana- lucche e. 
luarte -lucertole . 
fuco- lucco. 
lugue (da)- da lun gi. 
luia- (tr.) c sa da nulla. 
lumie- sorta di ced ri. 
lunare -dare sui nervi, infasti

dire . 
lunga (a)- per lungo, attraverso. 
lun.fi'a da mercato (di)- (tr. ) senza 

rapporti. 

lunghe- <YUinza<Y\i per i falconi . 
lungramente-lungamente, da g ran 

tempo. 
lungo- al para one. 
luogo (in) - in nessu n luogo. 
lu()ia- (tr. ) cosa da nulla . 
lupacchini -lupatti. 
lute- fanghi. 
lttze- (s., vb .) . luce . 

ma'- mai; (a.) mal agi· fuorché 
(11, p. 22) . 

macch.erella- ruffia na . 
macella (passo di)- pas o lento, 

come di be tie condotte al ma
cello. 

ma' che - sennonché, fuorché. 
magèsta- maesta. 
maggio - mag io re . 
magro (tener) -tenere a stecchet-

to. 
mdi- tnalvagi, cattivi. 
mainèr- alla mano, trattabile . 
maio -l'arboscello del mag io, che 

si adornava di fiori e na tri; mai 

( r, p . 176). 
mailinate- canti del mattino . 
mal acquisto -mal acquistato. 
rnalandrinare - andar rubando 

alla strada. 
malatto - lebbroso . 
malavoglia- malessere. 
malaz,oglienza- malevolenza. 
malazza- procella. 
malenan::a- affanno, doglia; ma-

la furtuna . 
maifatato, maifato- sventurato. 
malifiào- malizia. 
mal messo- mal ridotto. 
malparl ie1'a- maldicente . 
mana::ze - minacce. 
manca- manche ole. 
manç,are - perdere; mancdra 

mancherebbe. 
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manco- mancanza, privazione. 
manducare . mandochi- mangi. 
mdnema (per)- per mia mano . 
manganeggiato- colpito col man-

o-ano. 
manicatura- mangiata. 
tnanovaldo- mundualdo, tutore. 
manovella - arne e usato per la 

tortura; (tr.) membro virile. 
mantenente, mantinente (a)- im-

manti nente. 
manti- molti . 
manti' - manti li. 
manza- amante. 
marcennaio- uomo di vile affare. 
marchisciana- marche a . 
mariscalco- maresciallo . 
maristalla- stalla. 
tnartner uca- marruca. 
mar ·- ma1 rai uuli. 
marzo - sciocco. 
mascolino- maschio . 
massaio - economico, che dura 

molLO e costa poco. 
massarizia, masserizia - econo-

mia. 
mazor- ma giare. 
tnazze - mazzi. 
mazzzeola - bastone per insegna 

di comando. 
me'- mio; meo-lio. 
me' (in)- in mezzo. 
mei'- meglio. 
membrare- ricordare. 
menar(- produrre; minar- pro-

du ono. 
meno (in tutto 'l)- almeno. 
menomare, menov are -diminuire. 
mente- memoria· intenzione. 
mentoare- menzionare. 
m enzonèro- menzognero. 
mercato (a)- a contrasto. 
m ercato (avvisare il)- pesare il 

pro e il contro. 

mercenaio, 1nercennaro - uomo 
di vile affare. 

merigge- ombre. 
meriggiana -l'ora del meriggio. 
meritare - rimerita re. 
meritato - merito. 
merito- ricompensa . 
mescianza (ma/a)- sfortuna. 
tnessaggio- messao-o-er . 
m estèro -condizione, ufficio. 
m estèro (aver) -accorrere. 
m esura (a)- esattamente. 
me tra - ver i. 
mettere. mese- mise. 
rneve - me. 
m e::zani- uomini di mezza et:l. 
tnicchi, 1nichi- me. 
micidaro - omicida. 
mico- m co. 
mi tiaio -; mi lio . 
migliore (per) -per il me lio. 
millantare - esagerare; fi urarsi 

con la fantasia. 
minazzare - minacciar 
minazze- minacce . 
minestre!- asino. 
mino·retto (nultet'e a)- (t r.) man -

dar a male. 
minverte (far le) -far capriole? 
mù'o - medico. 
mislz'ale- leale. 
miso- messo. 
mispònti- cattivi punti al ioco. 
misprendere- commetter fallo. 
mistica/a - me colata. 
mizidi- omicidi. 
mochi - biada imile alla eccia, e 

propriamente cibo per i colombi . 
mollare- ces are. 
monimenta, monimenti- fortezze; 

sepolture (I, p. I I ) . 
11~ontanese - montanaro . 
montare- salire ; amm ntare; in

nalzare. 



GLO ARIO 

mordente- vernice, che si da per
ché una doratura fa ccia presa; 
(tr .) chi si attacca alla roba al
trui (r, p. 12) . 

mordenti, morditori- maldicenti . 
t1 retto- cavallo moreUo. 
m orire. morier- morirono . 
moro- molo. 
m orsa- mors i. 
morsello- boccone. 
mortiti- intingoli di carne trita . 
mossa (far)- muoversi. 
mostra- esibizione; rivista milita-

re. 
muscione - gatto. 
muta - terzio a del sonetto. 

naia (se ne p otr ebbe avveder)- se 
ne potrebbe accorgere un cieco. 

nassa- rete o cestell a d a pia liar 
pesce. 

naturaltade- co a natu rale. 
naturato- costituito na turalmente. 
uav are. navi- navi hi . 
ueglettire - trascura re. 
negligenz ia- pi grizia. 
uegota- cos da n ulla. 
né mica- neppure. 
né non - e; e non. 
nerbare- dar nerbo, rinvigorire . 
nerbe- nervi. 
neve (metter)-- nevicare. 
ni- ne, ci. 
ni- né. 
nidaci- di nido. 
niffa- sch ifilt sa. 
nighetta- n eghittosita, ozio. 
nimia -eccessiva. 
nimo- nessu no . 
niquitosi- mal v agi. 
uo'- non. 
nodo Salamone - nodo ines tr ica

bil e . 
uodrito (ma l) - poc am ico. 

1zogtie - noie. 
novamente -in modo singola re. 
noveliamenle- di fresco· in modo 

sinaolare. 
novo- ignaro, non pratico; straor-

din rio, singolare . 
mtbddta- nu voletta. 
nubilla - nubile. 
nuovamente - straordinariamente. 
nuovo - ignaro, non pratico; sin-

golare, traordinario, strano . 
nuovo (dt) -di fresco. 

occhietto- orname nto de ll ve te . 
occorso -occo rrente. 
ocelto - uccello . 
oclo- occhio . 
o .!ferire. offJra - offrini. 
oggimai- ormai. 
oia- aeme, soffre. 
oliaio- venditore d'olio . 
oltraggio - e ces o, arroganza . 
omazo - omaggio. 
once- mi ura di lunghezza. 
onne, onni- ogni. 
onnora - ognora . 
ontata- coperta d'onta. 
6nto- unto. 
opo- uopo. 
ora in ora (in)- di tratto in tratt 
ora mala (en)- in malora. 
orare- dire. 
orata - dorata. 
ordo- ordine; o1·do nero e ver mi

glio- le righe nere e le rubri 
cate della sc rittu ra dei codici . 

organale (vena)- vena del collo . 
orgogliare- inorgoalire. 
oruoiosa -orgoglio. a. 
arra/o - onora to. 
orregg,: - orezzi, v nti freddi. 
orta- sorta . 
oso- a rdito. 
osorrieri- u u raio. 
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ostero- schiatta, famiglia, ca ata. 
oslèro -o tile. 
of?·iaca- triaca. 
oila- ora. 
overa, ovra- opera. 
ozi- ocrgi. 

paladina- prode. 
palmala - chiaffo. 
palmento - pavimento. 
palpitro- palpebra, occhio. 
Paltoniera- bor a la rga, forse da 

po rtar appe a a tracolla . 
paludo - fango . 
panel- viluppo di cenci inzuppati 

d'olio , per a rde re ulle lumie re. 
paraggio (di)- di pari orte. 
paraggio (d'un)- del pari, ugual

mente. 
paragonarsi- esporsi a l cimento, 

alla prova. 
pa1·angono- pietra di saggio. 
p arare. pare -presenta, mostra. 
pare- pari, simile ; senza pare-

senza paragone. 
parecchia- simile. 
p renle- creuitore. 
parlamenti- discor i. 
paro- (a.) pari ; ( .) paio; signore. 
paro (a)- per similitud ine. 
p rte- , rtito, fazione; IJroposito; 

non va parte -non va in nes
suna p rte. 

participio- p rtecipe. 
partimento- partenza. 
partire- dividere; allont nare, ri-

muovere. 
partisgione- partenza. 
partita- qualita. 
partito- patto; scelta. 
pa1•t ztia - partenza, eparazione. 
pa1-vente, parven-za- parere. 
pasa (a bocca)- a bocca aperta, 

spalancata. 

passare- vivere. 
passo - appassito; ji.a del terz o 

colpo passo - fani di meno, SI 

passera del terzo colpo. 
pata1·ine - m iscredenti. 
pate- padre. 
patto (di) - d'accordo. 
paze- pace. 
pazza- pazzi· . 
pazzo cotto- pazzo schietto. 
pedi1·e - far peti. 
p elégro- pericolo. 
penace (f?toco)- fuoco del torm n-

to. 
pendige- pendici. 
p enne - pene. 
pennello - stendardo, inse na . 
pensasgione- pen iero, affanno. 
penlére- penti re. 
p enti/m , p enhda - nentimen .. 
penzèro- pensiero. 
pep e (fa r )- far l'atto dell'accoz

zare in ieme tutti e cinque i pol
pa trelli d ella mano. 

p er che- benché . 
perda -perdita, rovina . 
perdono - chiesa o luocro, dov'è 

l 'indulgenza. 
perentoro (senza) -senza intima-

zione. 
perfondare - profondare. 
per.fondo -profondo. 
p er.fzwdato - sprofondato. 
p ergere - procedere. 
pericolo - torment . 
per iglioso - p ur o, terribile . 
perpe- perpero, moneta d oro. 
persevrare - conservare . 
p erla- perd ita, danno. 
perversa- tremenda. 
perza1·e- (tr.) motteggia re. 
p esanza - fastidio, molestia. 
p esta1·e- affiig ere. 
peverada spessa- brodo den 
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peverata- salsa fatta di vari in re-
clienti, tra cui pepe altre spezie. 

pévere - pepe . 
p ezo - peo-aio. 
piacenza (a mia)- a mio piacere. 
piacimento (aver en)- am re . 
piacimento (essere 'n)- piacere. 
piagere- bellezza . 
piattine- s rt di ornamento o di 

abito? 
piccone (di)- fortemente. 
piè- ver i del s nett . 
pieie -piedi. 
piemontana- montanara. 
pietanza- pieta. 
piugiorare. piggiord1·a- peggio-

r rebbe. 
piluccare - consumare. 
pina- piena. 
pingere -metter dentro; pinze-

spinge . 
pinto -spinto, cacciato. 
pisma - p es i m . 

pistolenza - sciagura. 
piumazzi- guanciali . 
piuvico- pubblico, palese. 
plaga - piaga. 
plano (di)- pianamente, facilmen-

te. 
ptazer- piacere. 
ploro- pian to. 
plo:ra - piogaia. 
p tzi, 1>tui- piu. 
plnsora- molteplice, ripetuta. 
podèsta- potere. 
poggiarvi- inalzarsi. 
poia- affiizio ne. 
pula- (tr.) d nna dai capelli neri. 
poletra- polledra. 
poti:r-::a- cart d'obbligazione. 
polmo- polmone. 
p olo - est remita. 
ponire- punire . 
p6nto (a) -a punto. 

poppo/a- poppa . 
porrate (cipolle) - intruglio di ci

polle e porri. 
porsene - prender ene. 
portanti- tti a portare il cava

lier ; che tirano lontano (1,p . 162). 
portare - opportare. 
posto - carico; la fi.,ur contenuta 

nel campo dello scudo (r, p. ). 
porzere - por ere. 
posa- riposo, pace. 
posanza (aver) -trovar i, aver luo-

go. 
poscia'- ultima. 
poso- riposo . 
possa- poscia. 
possenle (non)- impossibile. 
possibele- atto, p ssente. 
p osta- posta del gioco, guadagn 
posta (a)- per conto. 
posto che- benché. 
potenza (non)- impotenza. 
potere. po·- poso; pò'- puoi; 

puo' mi- mi puoi; pò, pote -
può; pòssor - possono; podéno 
- potev no; podde- potei, po
té; poria- potrei. 

preda- piet ra. 
prefondo- profondo . 
pregio- stima, amore. 
prendere - sceuliere . 
presa- acq u ist , preda; scelta (I, 

p . 42). 
presa/o- pregiato. 
presente (di)- sùbito, tosto . 
presia 1·e - pregiare. 
presio- premio, prezzo. 
pressapere- prescienza. 
presta- prestanza, pre:tito . 
presto Gianni- prete Gianni, fa-

voloso signore orientale, celebre 
per le ue ricchezze. 

prima e terza (dire)- (tr.) dire 
l' uffizio canonico. 
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primaio- primo. 
primèra (a la)- alla prima, imme-

diatamente. 
primo- primamente. 
privilegio - atto, istromento. 
procacciare, procazzare - indu-

stria rsi, in egnar i. 
processione - avanzamento, pro

gre s . 
procu1'are- curare. 
prode- vant ggio; prode d'aCC01'-

gimento- fornito di prudenza. 
prontare - e porr . 
proposto- prepo to, parroco. 
prossimano- vicino. 
protesto- prete to. 
provénza - provincia, regione. 
provvedere - pre edere. 
provvidenza- prudenza. 
provviso -p re vi t . 

pruna (teuer una)- tenere in po-
co conto. 

pruova- riusci ta, risultato. 
pugnare- indugiare. 
pzi.ita - putta. 
pulito- nett , nudo. 
pullulare- produrre. 
punga - borsa. 
punti (a)- talvolta. 
punti di colteLla - fcr"te di coltello. 
punto- punito; (s.) propo ito, par-

tito . 
punto (di)- d'un subito. 
puo', puoi- poi. 
puoia (a) -a noia, a fastidio. 
pupilla- immatura, tenera. 
pz'tpule- upupe, bubbole. 
pu,-e -solamente. 
purgarvi- sgombrare, far largo. 
pntente- fetente, che putisce. 
putire. putessi- putjsci. 
puttineccio- puttanesimo. 
puzza (venire 'n)- venire a schifo . 
puzzo- disgusto, nausea. 

quaderletti- quadrelletti spunto-
ri. 

quadra- qualita. 
qualora (a)- in qualun ue tempo. 
qu.alunca- qualunque. 
quando- dal momento che. 
quartieri- quarti. 
quasimente- come. 
quelle (far di}- far come. 
quetare -lasciare, rinunziare. 
qui- quei. 
qztilla- quella. 
qtlinci, quindi- di qui. 
qui ne - qui. 
quintana - giostra; (tr.) natura 

femminile. 

raccertare - accertare. 
raccolto- profitto; raccolta . 
racconciare- ace modar i, far pa-

ce. 
raccorgere-ravve er i, ricredersi~ 
racordare -ricordare. 
racrazzi- servitori , garzoni . 
rag, rottarsi- rannicchia r i. 
ragione giu tizia. 
ragione (a) -a seconda . 
ragione (fa1' ) - render conto. 
rag ione (mettere a)- mettere m 

com uto, contare. 
racrne- ra natela, insidia . 
raio- triscia, ri ua. 
1'amin.ga1'se- andar ramingo. 
ranaglioni- ranocchioni. 
ranca - zoppa. 
rangola- cura. 
rannodare. rannodrd- ricomp r

ra, rannodera. 
rappigliarsi- tornarsi a attacca-

re. 
rapportare- riferire. 
rapporto- rapportato, informato. 
rascese- rase i a, panno di lana gros-

solano. 



rasone -ragione. 
rasp~o- vino fatto coi raspi. 
rata- lamenti. 

GLOS 

1·atto, ratto (d~)- prestameote. 
,-avere- riavere. 
ravvistare- tornar a vedere . 
razon - rao-ione. 
razzaio- razzese, vino piccante e 

frizzante. 
razzanti- brilli . 
razzare- il raspare, che fa lo stal

lone o il toro quando è in caldo. 
1·a::ze- razzi, uccelli. 
razzi- raggi, pali di leauo per sor-

reggere la cap nna. 
recare. rieca - reca. 
recludere - richiedere. 
recisa (in)- in abbandono. 
reclamo - richiamo, invocazione. 
recle- orecchie. 
recolte- rendite. 
reda- e rede. 
rede- ragazzaccio, birichino. 
re dita - tornata. 
redrezzare - r ialzare . 
1'efessa- fessa . 
rejigcrerse - raccoglier i, restrin-

gersi . 
rejlibbarse - r iallacciarsi. 
r eggimento- atto, contegno. 
regnare- essere, vivere . 
reio- reo. 
remanere. non remane per-non 

dipende da. 
r emezo- rimedio . 
r endere - riprodurre il pensiero. 
reni (tener la lancia a le)- inse-

guire da presso . 
r enno- regno, luogo. 
re pente- forte, violento. 
reposito - riposto. 
r eprènere- riprendere. 
r e scossa (far la)- riscuotere, riti 

rare un pegno. 

RIO I7T 

1·eserbare- ri er are. 
resia- eresia. 
resibele- ridente. 
resistire- resistere. 
retaglio- repenta.,lio. 
retrare- arretrare. 
revegghiare- ridestare. 
reversare el cappe! - (tr. ) far ver-

gogna. 
r eversato- rovinato. 
reversi- ribelli, avver i. 
rezere -reggere. 
rezevere- ricevere. 
ribaldo- miserabile, mendico.· 
ribandito -richiamato dal bando 

o confino. 
ribocca (a)- strabocchevolmen e_ 
ricadia- noia, mole tia. 
ricalco- oricalco, ottone. 
ricenti (uova)- uova fresche. 
richerére- ricercare, richiedere. 
richiamarsi- ricorrere contro. 
ricisa (a la)- reci amente. 
riclamare- lamentarsi. 
ricolta - esazione . 
ricomprarne- riscattar 1. 

ricomprato - riscatt to, redento. 
rict·edere- credere; r icredente-

che ca m bi a opinion . 
ridottare - temere. 
ridotto - paura, riguardo; rifugio , 

scampo (r, p. 105). 
rifermare - riconfermare. 
r i.finare- cessare. 
r ifrenare- raffrenare. 
rigata - r igaglia, re"a:ia. 
ricri6nto- raagiunto . 
riglie- liti i, risse. 
rigua1·dato (essere)-e<;-;ere ng et-

to di riguardo. 
riguardo-guardamento, sguardo. 
rilievo- a vanzo, resto. 
rimanere - tare; cessare, desiste

re. 
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rimarcarsi- rammaricarsi. 
rimedi1-e- rimediare; rimedisca-

rimedii. 
rimiti- rom i ti . 
rimonito - rinforzo . 
rincappare- incappare di nuo o. 
r incoiarsene- rifarsi la pelle. 
rintoppare - mettersi contro, af-

frontare. 
rinversare - ro e eia re. 
rinzajfa1'e- riempir la fes ura. 
rio- malvagio; danno o. 
ripara- riparo. 
r if!aro (fare)- c llocar i, riporsi. 
riposa- ripo o. 
rip sarsi - p ar i. 
riposato- tranquillo. 
t·iprensione- pentimento. 
,-ipresa- presa . 
riproccio - ri n p vero. 
r isbaldire- star baldo, ioioso. 
1·isedere - tar bene, attagliar i ; 

risiè- sta. 
risembrat·e- omigliare. 
risia- errore. 
rismirare- mirare. 
r isolvet·e - e cir fuori, tra udare. 
r i petto (a)- a nfronto. 
risposto - risposta. 
1'istagna1··e - arre tar i l'escita del 

angue. 
ristio- restio; schivo . 
1·istorare ·-compensare, n arcire. 
ris tora::ione- ris rcimento. 
rifondo- (tr. ) denaro. 
ritornar e - utar , m tar i; di-

ventare. 
ritornarsi - volgersi. 
rilròpia- elitra ia . 
rivestire- rivestirsi. 
1·ivòltere - rivolae re . 
r occhi- torri (nel gioco degli scac

chi ). 
1·omanere- rim anere . 

,-otto- sca o, apertura . 
rubaldo- miserabile, mendico. 
t•uga- via. 
rugida- ruvida, ritrosa. 
rusca- (tr.) co a di poco pregio. 
rztzene- ruO" ine. 

sacceute- pratico, esperto . 
sacio- sazio . 
sacramento- o- iuramento. 
saettie- navi sottili e rapide. 
saggi re- indu triar i; tentar 
sacrgio - prova; paragone; espe· 

rienza . 
sacrnare- far sano-uioare. 
sagrato- acro. 
sala - stalla. 
saleppe- rospi? 
salette- rbe cche, paglie. 
~aUri t -c; r 

sangue- casata, p roaenie. 
saniate - sanita. 
santo- chiesa. 
sapere. saccio, sai, sappo, sòne

so; sape - sa; sdpra - sapni; 
saccia- appia io; sacce- ap
pi; sacciate- sappiate. 

saramenlo- giuramento. 
satolla - corpacciata. 
sazo- sao-gio. 
sbandeggiare- privare . 
sbracciare- far aprir le braccia. 
sbradire -gridare, ·braitare. 
scalmare- scalmanar i. 
scampolo- supe rstite, av nzo. 

cappo- campo, s l vezza. 
scarano - scherano. 
scarcani- al\eagerirsi . 
scastrare - castrare . 
scazzat·e- scacciare. 
scendere-abba re; scise- scese. 
sce1·pet•e- div llere. 
schèra- schiera. 
schiauze- legn a ridotta in piccol i 

pezzi? 
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schibba - ? 
schiera (a) - in co mpagnia . 
schiudere- allontanare. 
schivo (a) - a schifo . 
sciacquare - ba narsi. 
sciaguran.za- sfortuna . 
sciogliere. scù5mi- cio Umi. 
scoglio- corza. 
scoiato- m rto. 
sconocchiare- consumar i. 
sconoscente - ingrato. 
sconoscenza- inurati tudine . 
sconta - endicata, ripaaata. 
so:ontare- al ontanare, sco ta re. 
sconto- scomputo, riduzione; na-

conclialio (II , p. r ) . 

scontro- incontro. 
scoppio - colpo, strazio. 
scorsa - fu agita ia . 
s orso - abbandonato. 
scorte- scordate. 
scòrto- guidato. 
scotto- (tr .) sommini trazione, a -

segnazione. 
scr e::ta- crezio . 
sc1·ùn.in: - schermi re. 
sc1·itta- scrittu ra. 
scudare -difendere. 
sc un:::e - non acconce. 
secco - seccatura . 
secor1·ere -soccorrere. 
segna- se no di c roce. 
segna (a) - a ber a !io . 
segnarsi- fars i il segno di croce. 
segno - accidente; bersaalio. 
segno (in)- a sea no, a dito. 
segnoraguio - s ignoria. 
segondo (a) - a seconda. 
seguace- propenso, inclinat 
segui- insegui ti. 
seguire- esegu ire. 
seguscio, segusgio - segugio; (tr. ) 

membro vi rile (r, p. 14). 
selle - orinali , seggette . 

sema- cema, p riva . 
semana, se1nmana - settimana. 
sembiante, sembianti (fare) - far 

m o tra, far fin ta . 
sembianza -acco lienza; di mo tra

mento. 
sembiare - sembrare, 
sen' -senza. 
sendere - scendere. 

m ja i are . 

sendicare- biasimare, censurare . 
senni- sensi; uomini a ennati {I, 

p. 3 ). 
sentenza- opi n i ne, ere enza. 
st:n tenziato- condannato a m rte. 
sentinte- intendersene. 
sentirsi- risenti r i. 
sentore- senso, sentimento. 
seo- suo. 
separare. seperr d - separeni. 
seposiio- separato . 
septro- scettro . 
sere - notari. 
sèrique- serqu e . 
sermo- sermo ne. 
sermontare- ormonta re. 
serra- stretta, trettura. 
serr a (si) - i epara, · sah·a. 
serre- e rragli , difese . 
servente - serv izie ole. 
sesmo- cisma. 
setta- sorte, fo rtu na . 
sevaglia- sevo. 
st:zzo (da) - ciò, che viene d a ulti-

mo, in fondo. 
sfa re- no n fa re, non a ttagliars i. 
sfazzala -sfacciata . 
sflibbarsi- slìbbiarsi, slacciarsi. 
sfor:::o - forza, potenza. 
sgaraglia- aara, zuffa . 
sgranellarse- spi ccarsi. 
sguarniti- in t ri to arnese. 
sicura r e - garanti re. 
silbe- si llabe . 
simiglianza- si militudine . 
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sincerata- esplorata. 
sisma -scisma, ribellione . 
siso- avvilito. 
smagar~- perdersi d 'animo, smar-

rirsi. 
smalvare- i tupidire. 
smaritti- mi smarrii. 
smemorato- fuor di s' , matto. 
smernoriare- escir di senn . 
smenare - scos are, scrolla re. 
srnentare. sm.ente- tu dimentichi. 
smenticato- dimenticato. 
smerletti- smerli, sorta di uccelli 

rapaci . 
smisura- ecce so. 
smorsare - levarsi via il morso. 
snerbat·e - prostrare. 
so'- sotto. 
socchezza - sci cchezza. 
sorcio- campa no. 
soccztrrere. soccttt·ghe- occorri. 
sodo- saldo. 
sòdome - sodo miti. 
sofferenza - pazienza. 
soggiornare- stare, ri siedere . 
soggiorno- esi tenza; pace(r,p.91). 
solaio- pavi mento . 
solere. soglio, ecc.- sole suo' 

mi- mi sole vi. 
solo nato- solo soletto. 
sol e- solco . 
somi~re - somaro . 
sommariamente- del tutto, affatto. 
sona- suoni. 
soua1'e. sòno- celebro, conclamo; 

suolla - dice ripete. 
soperba - superbia. 
soperchio - ecce so. 
soperclare- soverchiare. 
soprano- eccellente. 
so re -sorella. 
sormontare- ali re; aiovare. 
sorso- (tr .) co a da null ; in alto 

(1, p . 2). 

sor lilega - stre a. 
sostegno- c ntegno, condotta. 
soz~tto - agetto. 
sozzo- brutto, turpe. 
spacciare, spacciarsi- affrettarsi. 
spalle (dar le) - cadere. 
spalmo - onta? 
sparire. spare- sparisce; sparrd

sparinL 
sparlare- sostenere opinioni e rro-

nee. 
sparmiar~- risparmiare. 
sparte (in)- a parte, in di parte. 
spartire. spartitte- se n 'andò. 
spazio- opportunita. 
speglio- pecchio . 
spénto - pinto. 
spera-speranza; immagine; raggio; 

plendore; pecch io (d' acqua). 
spe are- ri plendere; attendere . 
spenzata- preaiata . 
sp~rta- e perta. 
speza -spezie. 
spezzo- rovina, danno. 
spinare- chiudere con spiai. 
spingare -dare scoss ni dime-

na r i. 
spiai- spiace. 
spleco - sp cchio. 
spolpare- scarnirsi, morire. 
sportare - s llazzare; toglier di 

mezzo (r, p. 4 ) . 

sPttnio- levato dal punto. 
spuntone- pada laraa corta. 
stagna- salda. 
st iori-staia (mi ura di superficie) . 
sta/lo - dimora. 
stanza - indugio. 
stare. strò- starò; staesti- ste-

ti; stesmo - stessi m 
starsi- sta r fermo. 
sta::zonier- bottegai. 
sterlina- sterli na. 
steso (in)- distesamente. 
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.stinguere- estinguere. 

.stivori - cani ti atori, da traccia . 

.stoppola- stoppia. 

.stordo- stordito. 
stormo -combattimento . 
.stona (fare) -stornare, indietreg-

giare. 
stracco (a) - alla sprovveduta. 
stremitd- mi e ria. 
stricco -stretta. 
strùza - bruciacchiatura dell'arro-

sto . 
.stròlago- astroloo-o. 
stronanti- tonanti. 
stroppo - g uasto, danno . 
strutti- distrutti. 
sucare - succhiare ; sucheraime-

mi succhierai. 
sucherte- succhiature. 
szi.cina- susina. 
summ.ergersi. se smmnersi- si 

sommerga . 
.suola - terre . 
suolo- suola. 
superba- superbia. 
suto- stato . 
svariato- tra vagante. 
sveg·li - canti d el mattino . 
sviare- escir di via. 
svitare- privar di vita. 
svoltare - abbandonare; escir di 

via. 

tacca- spacco, taglio. 
taglia- scontro, battaglia. 
targhe - scudi larghi ed angolari. 
tascoccio -borsa. 
tasevar e - inta are, infrad iciare. 
taulier- scacchiere . 
taupino- meschi no . 
tavolaccio - scudo. 
taz/olier- scacchieri. 
tedeschine- tedesche. 
temperatamente- mode ratamente. 

ténche - tinche . 
tenere . tèner- tengono; tinira' -

terrai. 
tenza - tenz ne, gara. 
termino- termine. 
ten·a - citta. 
ter reno- eh sta in terra. 
terrestro - mortale . 
ter sa - terza. 
teso- vicino. 
testère - testiere. 
tetra - br utta . 
tia- tua. 
ficca- capriccio , ticchio. 
timpalmo-? 
tinto - colorito. 
tirare- portare. 
tòllare, tollere - touliere, prende

re ; tolle - perde, mette via; tuo' 
mi- prendimi . 

tondo (a) - interamente; a seconda. 
tonitro -tuono. 
tonnina (far)- (tr. ) far macello, 

tagliare a pezzi. 
tapino - tapino, meschino. 
tapino (a) - in rovina. 
toppa- sconfitta. 
torcere - vincere. 
torchi doppier- doppieri. 
tornare - dimorare, stare; ridursi, 

diventare ; mutarsi; riescire . 
tornato- divenuto. 
tor ni- gi ri, rivolgimenti. 
to1·sa - mucchio, radunata. 
torticci- candele attorte . 
torio- brutto, infausto. 
tortoso- ingiusto . 
fosco (menar)- sputar veleno . 
t rabocca (picch iar) - ribattere la 

moneta nella trabocca per dila
tarla, allo scopo di poterla poi 
ritagliare all' ingi ro rendendola 
di minor peso. 

traboccare - cader bocconi. 
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tt·abocchetto (star sul)- (tr. ) chie-
d er quattrini, dare stoccate . 

traccia- séguito. 
tradito- traditore . 
traente-abbondante, ricca d'acque. 
trafot·te- oltremod a pra. 
tnz,mazzare- barcollare . 
franato- tra cinato. 
traporto- trasportato. 
trappo- trappola, in ·i ia. 
trapunto- trafitto. 
trarre. tro -tra a o ; tra, t t· a:: e -

trae , tira; tran, tnimzo- trag
gono; Lria - tra aa. 

trat·ripan!- aettar i giu da una 
ripa. 

trasamare- amare smodatamente. 
trasnaturare- c mbiar natura. 
trassin re- trattare, usare. 
tra volontieri- pili h 

tratto- trattat ; volt (r, p. 192). 
tratto (anzi, innanzi, 'tzanzi) 

prim . 
tr avaglia- travaglio, fatica . 
travallato- rifless . 
traversa- errore. 
travena (Pet') -per traverso . 
travollersi - tr olger i, girar i. 
tt·ebu.ta- tributo . 
t1·eccone-imbroglione, giuntatore. 
tregèa- confettura. 
tremore- timore. 
tresca (a)- in ridda. 
tres care- danzare. 
trentun (mettere a)- (tr. ) mandar 

a male. 
tribute- sudditi. 
t ributo- udditanza. 
trinciante- ta~ iente. 
trinciare- togliere, prendere. 
trizadra- ingannatrice. 
troio- sudicio. 
trombare- uonar la tromba. 
troppola- trappola. 

trottier - cavalli trottatori. 
trova1•e - cantare . 
tu rarsi- celarsi. 
tuttavia- e m p re. 
tuttor che- benché. 

ublio, t-tbria, ubt•iauza -oblio. 
u ccellerte - uccellatoi. 
t-tccidere. unzidi - uccidi; ucci-

dt·esse- ucciderebbe . 
udita (stare a)- ascolta re. 
uguanno- quest'anno. 
ul/.a - alcuna. 
ttmitiato- rabbonito, mansuefatto. 
Wt (per)- per un punto. 
una (in)- in iem ; appena. 
una in. un (in)-. ul momento. 
un cento (per), nn mille (per) -

cent , mille lle tanto. 
1111ricnli- h rrnili . 

wz del cento- un per cento. 
tm doi ( per) -al doppio. 
ttnqua, ttnque- giammai, mai. 
unza - oncia. 
unzidere- ucci e e. 
uppinione- opini ne . 
ttsanz -compagnia, u r con al-

cuno. 
usare- frequen t re. 
u sata- u o. 
1tS 0-U CÌ. 

usura - pre tito di denaro. 
usurare- u urai . 
tttoiitd- utile, vantaggio. 

vaccio- pr , rapido. 
vacillare- esitare, mancare. 
vagheggio- vagheggiamento, cor-

teg iamento. 
vaginare- "'Uai nare. 
valen::a- alo re . 
valig-e- valigia. 
valle (dato a)-abb sato, depres o . 
vanear - vaneggiare. 



GLOSSARIO 177 

vantaggiare- superare. 
vasello -va o. 
assallaggio- nobilta, signoria. 

vea- via. 
vece- vicario . 
vedere. vezo, vezzo- vedo; vei'

vede; vee- vedi; vitti- vidi; 
vette -vide; vezendo-vedendo. 

veglio- vecchio. 
velare gli occhi- far chiudere gli 

occhi per la noia. 
veli- ele. 
vener- venerdi. 
venetta- piccola ven , riga nolo. 
vengianza- vendetta. 
vengiare- vendicare. 
venire - avvenire; divenire; gio

a re (rr, p. 41); v iranno- ver-
ranno. 

vénto- vinto. 
ventura- memb ro virile. 
ver' - verso . 
veraze- verace. 
verde (condurre al) - essere agli 

s occioli , al moccolino. 
verdda- verdea, sorta di vitigno. 
verglzeggiare- batter pann i. 
verna/a (esser)- svernare. 
'l'ero (di)- in verita. 
verrucolato -levato su con la car-

ru cola, per tortura. 
versa- versi; gridi; veci. 
versare- rovesciarsi. 
versificare- scrittura in versi. 
veriecchia- molesta? 
verve -parole. 
vesibel- visibilmente. 
v etra- vetri. 
ve/La - benda. 
vicin che- presso che. 
vicino- cittad ino . 
vincere. vénze- vince. 

visaggio- viso. 
viso (esser)- embrare. 
vt'ta- vite . 
vitare- evitare. 
vittoriare- vincere, trionfare. 
viva r agt'one- forte ragione. 
vivarra- vivaio, recin to per am-

mali. 
vize - vece. 
voia- voglia. 
vòito- vuoto. 
volaggio- furto. 
volere. vòi', vòlo, vòl' - voglio; 

vuoti, vòle, vòl' - vuoi; vuo' 
mi - mi vuoi; volle - vuole; 
vonno- vogli no . 

voliere. volLe- v lgi. 
volta (a)- prostrato. 
volia (mettere in) - fugare. 
volta1·e - allontanarsi. 
volte - tratti dei dadi; finte (n, 

p. 6). 
vòti(o)- v uoto. 

zd-gia. 
zaclziti- umili, mansueti. 
zara- gioco d'azzardo coi dadi. 
zascadun, zascun- ciascuno. 
ze.firo- zeffiro. 
::elo- gelo. 
::intula - (tr.) borsa, che si porta 

alla cintura. 
::ire- gire . 
zitella- fanciulletta, vergine. 
::ù- ciò . 
::oello- gioiello . 
:::oglia -gioia. 
::oglioso, ::oioso -gioioso. 
::olivo- giulivo. 
::onzere- giungere. 
:ni- giu. 
zudisu- giudizio. 

11·12 





l DI CE DEI C PO ER I 

A buona se' condotto, ser Chia ello 
ccorri accorri accorri, uom, a la strada . 

A chi no l sa non lasci Dio provare. 
cui è 'n grado de l'Amor dir male 

A co a fatta non vale pentére . 
gli altri mali de la nostra terra . 

A la bri ata avara enza arnesi 
_\ la brigata nobile e cortese 
A la dolce stas6n, ch'ei tarde arvègnono . 

la domane, a l apparér del giorno 
Al cor mi diedi l 'altrier grande impiglio 
Al mio parer, Teruccio non è grave 
.\ lo tempo de Moises e plu enanti . 
Ambo ensieme queste cose avesmo . 
Amico, guarda non sia mal di testa 
Amico, il mondo è oggi a tal venuto 
Amico, n e<Y\ige nzia è piu, che danno 
Amico, sai me fa i mutar lenguaggio 
Amico, sappie l'uso de Spolite 
Amore, a Yoi domando perdonanza. 
Amor è giovenetto, e figurato . 
Amore, onde vien l'acqua, che lo core 
Amore par ch'o rgoglioso mi fera. 
Amor fa nel mio cor fermo soggiorno . 
Amor m'auzide. - Perché? - Per ch'io amo 
Amor me t ra de mente ogn'altra cosa. 
Amor non lesse mai l'a vem a ria 

mor, poi che del mio mal non vi dòle 
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Amor, poi che 'n si greve passo venni 
Amor, quando sopra m 'apresti l 'arco . 
Amor tanto me strinze, zentil donna 
Andando per via nova e per via maggio . 
A nessun orno addivenne gia ma i 
Anima mia, cuor del mi' corp', amore . 
A quel segnar, cui dai tal nominanza . 

ssai mi san coverta, am ore meo 
Attorno la mente combatte forte . 
A voi, che ve ne andaste per paura 
A voi, Chierma, so dire una novella 
A voi, messere Iacopo comare 

vvegna ched i' paghi 'l tu ' mirare . 

Babb'e Becchina, l'Amor e mie madre 
Bartolo e Berto, come Carlo in Francia 
Becchina mia l - Cecco, noi ti confesso 
Becchi n 'amor . - Che vuo , falso tradito 
nt:cchin'amun:, i' ti o !t:: 'odi re . 
Becchina, p i che tu mi fosti tolta . 
Ben me rincrebbe per ch'io foi lontano 
Ben so che fosti figliuol d 'Alaghieri. 
Ben ti faranno il nodo alamone. 
Ben ve mostra fornito el vostro conto . 
Bicci rovel, figliuol di non so cui . 
Binda, e' non par che per m truovi fo !io 
Boccon in terr'a piè l'uscio di Pina. 
Buono inconincio, ancora fo se veglio . 

Caro mi costa la malinconia 
Cecco , se Deo t'allegri di Becchina . 
Ceneda e Feltro e ancor Montebelluni 
Che ze fa a nui se dentro questa terra 
Chi caccia se di Colle i T ncredeschi . 
Chi de l'altrui farina fa la agne . 
Chi dice del uo padre altro, ch'onore. 
Chi di cercare segnore si saggia . 
Chi è questo signor tanto nomato 
Chi me ere golin biasrna o riprende 
Chi non sente d 'Amor o tant'o quanto 
Chi i move a rasgion foll ia non versa 

hi udi se to sir la malfatata . 
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C hiunca da la Glesia e disparte. 
h i vò l vantaggio a ver a l'altre genti 

Ciò, che naturalmente fu creato . 
Circumdederun i me doglie di morte 
Claro splendor ne la mente mi sende 

ol ui, che puose nome al Iacinella 
ome c redete voi che si punisca 

C ome forte- fort ' è - e traforte -l'ora 
ome per ghiaccio fòre andando, druce . 

Come puote la gente sofferire . 
Con add imanda magna scienz'apporta. 
Con g ra n malinco nia sempre i tò 

o ntessa è tanto bella e saggia e conta 
on vana erranza fate voi riparo 

Coralmente me ste ' ho' in ira, ca ppo
Corretto son del tutto e gastiga to 
Cortesia cortesia cortesia chiamo . 

osi è l'uomo, che non ha denari 
osi faceste voi o guerra o pace. 
otanto placente esser e zogliosa 
redenza sia, ma si 'l sappia chi vuole 
redetti, Amor, che si mostrasse acerba 
roze digna, merzé, ch'él non si atterre 

Cui Deo h dato sane le s ue membra. 

D 'accorgimento prode siete, e saggio 
Da che guerra m'avete incominciata 
Da Giuda in fuor, neuno sciagurato 
D'agosto si vi do trenta castella . 
Da nte Alighier, Cecco, ' l tu' serv'e amico 
Da nte Alighier, s'i' so ' bon begolardo 
D a po' ch ' io foi ne la citta d el Tronto 
D a po' t 'è ' n grado, Becchina, ch ' i' muoia 
D 'aprii vi dono la genti l ca m pagna . 
Da te parto ' l m ie co re, iampolino. 
Deh ba tat 'oggimai, per co rtesia . 
Deh guata, Cia m pol, be n q uesta vecchiuzza 
Deh, vergi ne Maria, che incarnasti . 
De la romana Chiesa il suo pastore 
De l t u tto a la ricisa io sbandeggio 
De n ari fan no l' orno comparére 
Desio l'amor del beato batte mo . 
Di agosto vi riposo in ae re be ll a . 
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Di aprile vi do vita senza lagna . 
Di dicembre vi pongo in un pan tano 
Di febbraio vi metto in valle ghiaccia. 
Di giugno dovvi una montagnetta . 
Di giugno siate in tale campagnetta 
Digno papa Zovanni, nui siamo . 
Di Jua lio in Siena, su la saliciata 
Di luglio vo' che sia cotal brigata 
Di maagio si vi do molti cavagli 
Di marzo si vi do una peschiera 
Di marzo vi riposo in tal maniera 
Di novembre vi metto in un grau stagno 
Di ottobre nel conta, c'ha buono stalla 

ottobre vi consealio senza fallo . 
Di penne di paone e d'altre assai 
Diraggio- per ch'a dir aggio- questa alta 
Discrezione incontanente venne . 
Di settembre vi do diletti tanti . 
Di settembre vi do gioielli alquanti. 
Dite, messer Gulin, qual fu la donna 
Di tutte cose mi sento fornito. 
Donna Pecunia, posto che reziate 
Donzella bianca, formosa e zentile 
Dovunque eo vado o vegno o volgo o gi ro. 
Dovunque ai, con teco porti il cesso . 
Due cavalier valenti d ' un paragj;io. 
Due danze' nuovi ha oggi in questa te rra 
Dugenta scodelline di diamanti . 
D 'una diversa cosa, ch'è apparila . 

Ècci venuto Guido a Compostello . 
Ecco Prodezza, che to to lo spoglia 

di dicembre una citta in piano 
E di febbrai' vi dono bella caccia 
E di novembre Petriuolo, il bagno 
Ed ogni giovedì torneamento . 
Ed ogni venerdi gran caccia e forte 
E' fu gia tem po, che Becchina m'era 
Egli è ben ver che sotto Amor mi trove . 
Egli è maggior miracol, com'io vivo 
E ?;li è si agra cosa ' l disamare 
Egli è si poco di fede e d'amore 
El fuggir di Min Ztppa, quando sente 
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El gioco è fondamento d'avarizia 
El maladetto di, che io pensai 
E 'l martedi li do un nuovo mondo 
Él mi rincresce i lo star di fuore . 
El mondo vile è oggi a tal condotto 
El 'Iuscia si fa dicere e bandire 
E 'l sabato diletto ed allegrezza . 
El tuo bel dir liggiadro ver' me piove. 
E' m'è si malamente rincresciuto 
E' non è ne un con cotanto male. 
E' non ha tante gocciole nel mare 
Eo caminai l'altrèr per un bel piano 
Eo ho si tristo il cor di cose cento . 
Eo saccio ben che volonta di parte . 
Eo o ben la cas6n, per che non mòre 
E so' si rico de la pove rtate . 
E piccoli fiorin d'argento e d'oro 
Ercol, Cibele, Vesta e la Minerva 
Espaventacchio mostra el tristo volto 

Fastel messer, fastidio de la cazza . 
Fatto ti se', iovagne, contadino 
Fèra scienza al vostro core è giunta 
Figliuol di Dio, quanto ben avre' avuto 
Forte mi maraviglio per che s'erra . 

Gentile ed amorosa ed avvenente 
Gii per minacce guerra non si vénze 
Giugiale di quaresima a l'uscita. 
Giugne Allegrezza con letizia e fest 
Gli spi riti e' deletti e gli pensieri 
Gl i spiriti me i pieni di paura . 
Gran parte di Romagna e de la Marca 
Graza e merzé, m adonna, a voi mi r~ndo 

Guelfi , il gran prence nobil di Sterricco 
Guelfi, per fare scudo de le reni 

I 'aggio inteso che sanza lo core . 
I baron de la Magna han fatto impero 
l buon parenti, dica chi dir vuole 
I ' doto voi, nel mese di gennaio . 
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I florettl e l'erbetta fresca e verde 
I' ho pensato di far un gioiello 
I' ho si gran paura di fallare 
I' ho si poco di grazia 'n Becchina 
I' ho si poco di quel, ch'i' vorrei 
I' ho tutte le cose, ch'io non voglio. 
I' ho un padre si complessionato . 
Il come né 'l perché ben lo sa Dio . 
Il cuore in corpo mi sento tremare . 
Il giorno avesse io mille marchi d'oro. 
Il lion di Firenze è migliorato 
Il maggio voglio che facciate in Cagli . 
Il pessimo e 'l crudele odio, ch'i' porto 
Il sommo antico mastro Policreto 
I' m'ho onde dar pace e debbo e voglio 
In buona verita, non m'è avviso. 
Increata vertti, eo non contendo . 
In mantts tuas, Domine, commendo 
In nessun modo mi poss'acconciare 
I ' non vi miro perzar, mOI·dito i 
In questo mondo, chi non ha moneta . 
In steso non mi conosco, ogn'om oda. 
In tale, che d'amor vi pas i 'l core . 
In una ch'e danar mi danno meno. 
Io averò quell'ora un sol di bene 
Io, che trassi le laarime del fondo 
Io combattei con Amor ed ho\ morto 
Io feci di me ste o un Ciampolino. 
Io fo ben boto a Dio: se Ghigo fosse . 
Io non auso rizzar, chiarita spera 
I o non so' tanto guelfo ni crudele 
Io non confesso, Morte comunale 
Io non ti lodo, Dio, e non ti adoro 
Io non tro o uomo, che viva contento 
Io non vo' dir ch'io non viva turbato . 
Io potrei cosi disamorare 
Io potrei cosi stare senz'amore 
Io sent'o sentirò ma' quel, d'Amore 
Io so' de quei, che van pur per le scorze 
Io so' en la mia oppinion piu fermo 
Io son del «ti • si forte innamorato 
Io son si altamente innamorato 
Io to nel limbo, e spero di vedire . 
Io tro o che l ' un cieco l'altro guida 
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Io veg io ben la mia des vventura 
lo eggio colorir gli aurate sasse 
Io vi d oto, d el mese di gennaio . 
Io vo in me gramo pesso ripetendo 
Io vo rre' 'nanzi ' n grazia ritornare 
I ' potre' anzi ritornare in ieri . 
I' ono innamorato, ma non tanto 
I' so' n o n fermo in su questa oppenione 
I ' son si magro, che quasi traluco, De la persona, ma piti de 

l'a vere . 
I ' on i ma ro, che quasi traluco, 

l ' a ere . 
I ' son enuto di schiatta di struzzo . 
Ispesse volte oi vegn a edere 
I' truovo molti amici di starnuto. 

La bella donna, che nel cor mi sède 
La crude! Morte, nimi ca di vita . 
La cui sentenza da rasgion si scosta 

e 

La femmena, ch'è del tempo pupilla 
L ' affanno e 'l gran dolor, ch'io meco porto 
La gaia donna, che, del mio paese . 
L'altra notte mi enn ' una gran tos e . 
L 'altrier si mi ferio una tal ticca 
La ia donna m'ha mandato un messo 
La mia malinconia è tanta e tale 
L ' mor, che m'è guerrèro ed enemico 
L 'anema e la mente e li spirti mei . 
L ' anema planze per suspiri molti 
L 'animo riposato aver sotia 
L a po ve rta m'ha si disamorato 
La prescie nzia de quel , ch'è terzo ed uno 
L assa la vita mia dolente molto . 
L a ssar vo ' lo tro vare di Becchina 
L assom me i spirti mei, ch 'era n fuziti 
L a stre mita mi ri chèr per fìg liuolo . 
L a verde frond a , ch ' io porto s ul pal mo 
L e favole, co m par, ch 'om d ice tante 
L e gioi', ch'i ' t'ho recate da Ve neza 
L e m ie fa nciulle g rida no a vi van da . 
Le quatt ro d o nne, che ' l :\Io ra l destingue 
L 'esen to no me e ' l singolare a rbi tro 
L e to i pro messe m e vegnon si in ordo 

per o na no , ma de 
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Lo core clama li spiriti, e crida . 
Lo mi' cor non s'al!eo-ra di covelle 
Lo nome a voi si face, ser Pacino 
L'orgoglio e la superbia poc regna 
Lo vostro dolze ed umile conforto 
L'uom non pu sua ventura prolungare 

Madonna, di voi piango e mi lamento 
Madonna, 'n voi lo meo çore sogo-iorna 
ladonna, quando eo voi non veg io in vi-o 
Iagiolo, el tuo bracchetto fu da mandria 
ialadetta sie l'or' e 'l punt' e ' l giorno 
aladetto e distrutto sia da Dio . 

Malinconia, merzé!- Che vai cherand 
M n arti po s'io 'l anaue, 'n una cchia 
Marave lia che ali egnor Visconti . 
Me' mi so catti eggiar su 'n un letto 
l\lerzé, madonna, non mi abbandonate 
. !e_ er Bertuc in , a dritto uom i ca iona . 
Messer Neri Picchio, se mai m'ade chi 

Tetiamo el parentato d un lato. 
Mia colpa e colpa e colpa, Iesu Crist 
}'lia madre m'ha 'ngannat' e Ciampolino 
Mie madre disse l'altrier parol'una 
1ie madre i m'insegna medicin 

, 1illitrecento cum trentat ri anni 
I nn a la Furia e monna la io lenza . 

Montes exuttaverzmt ut arù:tes . 
Iorte , che vòi, che stai plu en pensèri 
,Torte doglio a, ché non vien' di botto . 

Morte, merzé, se mi' prego t'è 'n o-ra t o 
Morte, nimica del guelf. verace . 
'lorte terribel, villana e soperba. 

Morto so' gia per te, e tu non cure. 
Mostrasi chiaro, p r divin giud izio . 
1ug hiando va il leon per la foresta 

·ati di pescatori, o gente bretta . 
, e la stia mi par esser col leone 

el tempio anto non vidd'io mai petra 
Nel tempo ch'era Italia tutta d 'oro . 
.. 'iccolò, io ero amico te conseglio. 
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N n dée cessare l'orno en sua vita 
Non isperate, ghebellin, soccorso . 
Non me pòi spaventar, ch'io son pur v lto. 
• on morie r anti mai di calde febbre . 
• -on potrebb' e ser, per quanto io fece 

on ricono cereste oi l'Acerbo . 
Non se credea che mai di colorasse 
• on se reze questa nostra cittade 
Non si disperi n quelli de lo 'nferno 

T o n speri 'l pigro re di Carlo erede 
• on ti bisogna, Giacomon piovano . 
• ton val savere a cui fortuna ha cor'o 

avvocati e giudici e notari 
crude! ?v1orte, che la prima moalie 

Oggi abbian lunedi, come tu sai. 
gn'altra carne m'è ' n odio venuta. 
gne mie ntendimento mi ricide 

Ogni capretta ritorn' a su' latte 
O g ni mercoredi corredo grande 
Ogni pensier, ch'i' ho 'n te, se dispera 

h fuss' él vero, cum' igli è bu ia 
i amoroso e mio fedele amante . 

Oi dolce mio marito Ald brandino 
Oimè, ch'el dolce tempo tutto r vas ene 
Oimè d'Amor, che m'è duce si reo 

pur veggh' io ch'i' me verrò iste so 
Oi ser Monaldo, per contraro avento 

terra, ch'eri de delicie arca 
O i tu, che se' errante cavaliera 
Omè, che io mi sento si smarrito 
Onda di carne, lib ra di malizia 

nde mi dée venir giuochi e sollazzi 
nn i meo millantar, e zò, ch' eo fia bbo 

O padre meo, po~nam che me cazass1 
Opra diabolica e fallo mortale 
Ora si fa un donzello cavalieri 
Or fuss' eo el gran tartaro o soldano 

r ho perduta tutta mia speranza 
r non è gran pi tolenza la mia. 

Or se ne vada chi è innamorato. 
Or udite, signor, s'i' ho ragione . 
O tu , che l'amorosa fiamma prove 
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tu, che non temi cosa veruna . 
O tu, che pigni in due parete azzuro 

uom, che vivi assai in questo mondo 
O vero Deo, che gli omini unive rsi 

vita di mia vita, quando io penso 
O oi, ch'enmaculato per la via. 

o i, che sète post' en alto colle 
Zovanni apostolico benegno 

ucavi, Deus, miserere mei 
P lle chiabelle di Dio, no ci arvai 
Per che io non vi scriva como oalio 
Per ch' uom ti mostri bel piacer o r ida 
Per cotanto ferruzzo, Zeppa, dimi 
P r Die, 1in Zeppa, or on giu nte le tue 
P er molta gente par ben che i dica 
Per non u a r era di polver lordo 
Per ogne gocciola d'acqua, c'ha 'n mare. 
Per ogni o i::~, di carne che ho addos o . 
Per quel signor, che 'n croce posto fu. 
Per si aran somma ho 'mpegnate le risa 
Pietate, a cui spesso me comando 
Piu lichisati siete, ch'ermellini 
P ' che nel dolce aspetto abbandonai 
Poi che di dice, non e' di lignaggio 
Poi che uerito san de le ma celle . 
Poi che la ruota 'ha vòlto nel basso . 
Poi ch'el cor mi remase senza affanno 
Poi che senza pieta da te m scacce 
Poi che oi piace h' io mostri allcaranza 
Poi che volgete - e ri olgete - faccia . 
Poi il nome, c' hai, ti fa il coraggio altèro 
Poi rotti sète a scoa\io p resso a riva 

Quale nocchiere vuoi es ere a porto 
Qual è senza danar innamorato 
Qualunque ben si fa naturalmente 
Qualunque giorno non eggio 'l mi' amore 
Qualunque m'arrecassi la novella 
Qualunque vuoi saper fare un sonetto 
Qual uomo vuoi purgar le ue peccata 
Quand'i' olev' udir ch'un fiorentino 
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Qua ndo Dio messer 1esserin fece . 
Quando egli apre la bocca de la tomba 
Quando i fiorette fra le foglie tènere . 
Quando la luna e la tella d iana 
Quando l'uom chiede un don, ch'è biso noso . 

uando 'l Zeppa entra 'n santo, u a di Jire 
Quando mie dono' esce la man del letto . 

uando e r P icciolin tornò di Francia . 
Quando non ho de nar, ogn' om mi schiva 
Quando e r Pepo ede alcuna potta 
Quando sini tro alcun la mente affanna 
Qu ndo vedrai la don na, ch'io mirava 
Q ua ndo vea io Becchina corrucciata 
Quant 'io vero l'Amor piu m umilio 

uanto fra me plu penso, eo ne so meno 
Quanto un g rane! di panico è minore. 
Questa gnuda d'Amore eo ammantai . 
Questo saper t i fo , signor mio caro. 

u e to ti manda a dir Cecco, imone 
Quomodo sola sedes, citta artina. 

Rabbia mi morde el cor con m ag iur izza 
Ramo fi orito, e l di , eh' i non ti veagio 
Resciòlsese dai ciel novo diluvio . 
Ricòrdati che torna ra i en cenere . 

S 'alcun volesse la cason savere 
alute manda lo tu' Buon Martin i 
an Iarco e ' l doge, san Giuvanni e 'l g i 

San Marco e anta Zita e san Friano . 
Santa Lucia, pe r tua virginitate . 
Sapere ti fo, Cucco , ch ' io mi godo. 

aper ti ro ch'el mio detto rife rmo. 
calza, spernata a modo d'un ribald o . 

S conossuto a modo d i pellegrino 
S e ben racorde, gia ue fuor pu n ite . 
Se ciasc un acen faces e un cantèo 
Se i a vesse alcun segnor piu campo 

S e colla vi ta io esco de la buca . 
e convien Carlo suo tesoro egli apra . 

Sed i' avesse mille lingue in bocca . 
Sed i' avess' un mi' mortai nemico. 
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ed i' avess' un acco di fiori ni 
Sed i' credesse vivar un di solo . 

e Die m'aiuti, a le sante guagnèle 
ed i' fossi costretto di pigliare 
e eo avesse tanta continenza. 

Se Fededgo il te rzo e re Ricciardo . 
Segnor, guardative da messer Cane 

egnori, udite strano malificio 
e i' non torni ne l 'odio d' more 

Se io p tesse con la lingua dire . 
Se l'antica potenza ritornasse . 

e ' l capo a Min Zeppa fo e tagliato 
e l cor di Becchina fosse diamante 

Se ' l meo 'nnamoramento e fino core 
'el mondo se partisse per bontade 
e l'orno av e 'n é cono cimento 
e l'orno in perpetuo stess vivo 
empre che la bella gola se sfiibba. 
enno e valor vedia da nui diviso 

Senno non val a cui fortun è cònta 
e non l 'atate, fate villania 
'eo vidi mai zovene corp umano . 
c parte del vedere i' ho mancato 

Ser ecc , vòle udire un novo incialmo 
er Mino meo, troppo mi dai in costa 

S ervo di ' servi de Cristo Zovanni 
Se san Pietro e san Paul da l'una parte . 

e si combatte, il mio cuore si fida 
e si pote e morir di dolore . 
e' tu Dante, oi anima beata . 
e tu gode, ser Cecco, come conte . 

Se tu pensi che Deo t'ha dato exenza 
e tu ' pro' e forte, Ci a m polino 

Se tu sia lieto di madonna Tana 
e tutta l'acqua balsamo torna e 

tutta l' otriaca d' oltr mare 
e v'han si assidiat le cienciale 
i aite Dio mor, com' ei me erve 
i fortemente l 'altrier fu' malato . 
' i ' fosse foco, arderei 'l mondo . 
ignore, io so' rema to ormai si vénto . 
io-nor, tanto me piacquer tuoi salute . 
' i' lasciat' ho, per far mia olontade . 

Si mi castrò, per ch'io non sia castrone . 
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Similmente la notte come 'l giorno 
'i' mi r icordo ben, i fu ' d'amore 
' io avessi la moneta mia qua iu 
'io pote e aper chi fu ' l illano 

S'io veggio il di, che io disio e pero. 
' io veg io in Lucca bella mio ritorno 

S 'io il di, che io ma i mi dispigli 
S ' io inca me mede mo 
'i' potes e d'amico in terzo amico . 
i se' condott' al verde, Ciampolino. 

Si tosto com' da o i, bella, partuto . 
o l per poder vi ere pena sent i . 

S onetto, da poi ch'i' non trovo messo. 
onetto mio, a iccolò di Nisi 

Sonetto pien di doglia, iscapigliato . 
o ra di tutt'e oani ci tta reuina . 

Stando lo baldovino dentro un p rato 
Su, d ;;.,pa Gemma, co n la fari nata. 
Su lo letto mi sta a l'altra sera . . 

T a lor se lène alcu n ommo gieu mètra . 
T al si solea per me levare in piede 
Tant'abbo di Becchina novellato. 
T a nt'è lo core meo pien di dolore . 

. T anto di cor verace e fino amante . 
Tre anni e piu fa mò, ch'Amo r m i prese 
T re cose olamente mi so' in grado. 
Tre mano i spi riti m ei di paora 
Tri gerarchie credemo che assista 
Tu sai la ' nfermita mia de l'altr ' anno 
Tu se' nel loco, e ben t i rimire. 
Tutte le donne, c h' io audo laudare 
Tutto lo gio rno intorno vo fuggendo 
Tutto mi strugge l'animo una vecchia 
Tutto que t 'anno, che mi son frustato. 

Udite udite, dico a voi, signori 
Umilita dolcemente il riceve 
Una besti uola ho vista molto fèra 
Un orzo di Corzan m'ha si trafitto 
Un danaio, non che far cotta rd ita 
Un marcennaio intende a grandeggiare 
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no pensèro armato e ben fornito . 
Unqua per pene, ch'io patisca amando 

n spirto per messazo me appar.io . 
om può saper ben fisica e natura . 

Va' rivesti 'n San Gal, prima che dichi 
eder mi par gia quel da la Faugiuola 

Vengono tra gli spirti mei plu volte 
ento a levante e di meridiana . 

Venut'è boce di lontan paese. 
er' lo meo cor l'anima si rasona 

V iva il pugliese e 'l còrso e 'l romagnu olo 
Voi, che portate de mia vita luce 

oi ite molto arditi a far la mostra 
olete udir vendetta smi urata 

Vostro addimando, secondo eh' appare 

Za, padre santo, crede bene e sente 
Zentil desiro- mi venne nel core 
Zentil padre, se tu temporalmente 
Zovene cavalier de senno antico . 
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I DICE DEI OMI PROPRI 

[Comprende i nomi propri di persona e di luogo, dei quali è menzione nella 
ola e nelle Annotazioni: perciò i rinvii si riferì con tutti alle pagine del p re ente 

volume.] 

Abati (degli) m. Neri Picchino o 
Piccolino, di m. Ranieri, di Ru
stico, 147. 

Accarigi (dea-li) Branca, 132. 
Acerbo (dell ') Acerbo, di Iacopo, 

121-2. 
-Cambio, di Iacopo, 121. 
-Iacopo, di m. Atta viano, 121. 
-Neri, di Iacopo, 121. 

Adimari (fam .), 13 . 
- (degli) m. Pep , 123. 
Adolfo re dei romani , 14 
Alberti (fam.), 147. 
Alberto langravio di Turingia, 124. 
Alberto re dei romani, 14 . 
Albula, 144. 
Alderotti maestro Taddeo, 129. 
Aldobrandeschi (fam.), 128. 
Aldobrandini Lippo, 121. 
Alessandro III papa, 132. 
A lez andreis, v. Gualtiero di Cha-

tillon. 
Alfonso X re di Castiglia, 124-5. 
Alighieri Alighiero, 126-7. 
- Bellino , di Lapo, 126. 
-Bello, d'Alighiero, 126. 

Alighieri Bello, di Bellincione, 126. 
-Dante, r , 92, 94, roo, rro, 121, 

123, 126-7, 131·9, 141·3, 146-g. 
-Francesco, 126. 
-Iacopo, di Dante, 127 . 
-Tana, 126. 
Altafronte, 126. 
Altopascio, 142, 149. 
Amerigo di Narbona, 134. 
Ana tasio IV papa, 132. 
Ancona, 94· 

ndrea Cappellano, 146. 
Angiolieri Angioliero, 82. 
-m. Angioliero, 82, 128-30, 136. 

ngioliero, di Cecco, 83. 
- Arbolina, di Cecco, 3· 
- Cecco, 81 -5 , 93, 96, no, n6, 127-

136. 
- Cecco (di Cortona), 12 . 
- Deo, di Cecco, 83. 
-Margherita, di Romanello, 135. 
- Meo, di Cecco, 3· 
- Pacino, di ser Filippo, 147. 
- Simone, di Cecco, 83. 
-Tessa, di Cecco, 83. 
Antelminelli ( fam.), 148. 

11 ·13 
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Antelminelli (degli) Castruccio, 102, 
I40-2. 

ntonio (maestro) da Ferrara, 93, 

113. 
Appianano del Tronto, I45· 

rcidosso, I2 . 
Arezzo, 82, 92-3, 124, 135, 139- o, 

144·5, 14 ·9· 
Arno Ife (terre), I r r. 
Artu (re), IJ , I45· 
Ascoli Piceno, 145. 
Atene (duca d'), 147 . 
Attaviano, 109-10. 
A ignone, 103. 
Azzuccio, 123. 

Badia, v. San igilio (badia di). 
Bagdad, I45· 
Baglioni Ciaio, di Ristoro, 122. 
- ione (ser), 7 -9 . r 10. 
-Co laccio, di Cucco, I I2. 
-Cucco, di m. Gualfreduccio, 112, 

144· 
- Pellino, di Cucco, 112. 
-don ccio, di m. ualfreduccio, 

144· 
Bagno, v . Pozzuoli (bagno di). 
Baldanza, 122. 
Bandinelli (fam. ), IJ2. 

- m. Francesco, 13 . 
Bandin (messer) di mae tro Te

baldo, 109. 
Bardi (de ') m. imone, di Gerozzo, 

147· 
Barga, I25 . 
Bartolomeo (messer) da Sant'An-

gelo, 95· 
Bartoluccio, 145. 
Battista (il), 149. 
Becchina, di Be nci, 127-9, 133-4. 
Bellindoti Grigia, di Pallamide se, 

77· 
- Pallamidesse, 73, 76-7, 79· 
- Scolaio, di Pallamides e, 77· 

• 

Benci, 127. 
Benevento, I47· 
Benincasa (me ser) d'Arezzo, 92. 
Beroardi ser Guglielmo, 79· 
Beroardo (ser}, 79· 
Bertrand del Poguetto, 146, 14 
Boccaccio, 2, 127, 129, IJ2·3· 
Bocchezzano, 12 . 
Boccoli (fam.), 145. 
-(de') Ciuccio, di i monello, 145. 
Bologna, 77, 93, 102-3, n6, 129, 

145, 148. 
Bonaccolsi (de') Pa serino, 141. 
Bonella, 123. 
Bonichi Biodo, 136. 
Bonifazio III papa, 136, 144. 
Bonluro di Dato, 140 . 
Bor o San Sepolcro, 144, 149. 
Bosone (mé ser) da Gubbio, 94, 136. 
Bruna, 140, 142. 
Bru aporco, 142. 
Buggiano, 149. 
Buonsignori (fam.), 128. 
Burbanli (fam. ), 103 . 
Burbanto (de) m. Alberto Rosso, 

I03. 

Cafaggio, 123. 
Carnelotto, 13 . 
Caminesi, 103. 

amino (da) hiara, 141. 
-Gaia, 141. 
Campagnatico, 92. 
Campaldino, 134. 
Cancellieri (fam .), 14 

apocchio da Siena, 132. 
Capon acchi (de') m. lbizzo detto 

![esserino, di Albizzo, 122, 124. 
- Cilia, 122. 

- ontessa, 122, r24. 
-Diletta, di m. Albizzo, 122. 
-Giovanna, di m. Albizzo, 122. 
Carlo d' ngiò detto Carlotte, 139. 
Carlo I d'Angiò re di Napoli, 79, 

124-5, 139, 14 . . 



INDICE DEI NOMI PROPRI 195 

Carlo II d ' Angiò re di Napoli, 133-4. 
Carlo duca di Calabria, 146. 
Carlo IV re di Francia, 146. 
Carrara (da) Giacomo, 141. 

asali Uguccia, 12 . 

Castelnuovo di Napoli, 140. 
astelli (fam .) , 103. 

Catai o n a, 137. 
Catone v. Disticha Catonis. 
Cavalcanti Gianni Schicchi, 127. 
-Guido, 71, 125. 
Cavalieri (fam .), 14 . 
Cavicciuoli Cantino, di m. uerra, 

138. 
-Carlo, di m. Guerra, 13 
Ceccoli ser Marino, 71, 106-7, 109, 

142-3. 
Ceccolino da Perugia, 109. 
Ceccolo, I09. 
Celestino V papa, 145. 
Cenne dalla Chitarra d'Arezzo, 98, 

I39· 
Ceperano, 138. 
Cerbio de Duomo, I22. 

Cerbiolino di Leale, 122. 

Chianti, IJJ. 
hiarma, I23. 

Chiusdino, IJ 
Ciaio di Barone, I22. 

Ciampolino, 127, 131, 135· 
Ciampolino d' Angioliero, IJI. 
Ciampolo, 135. 
Cino da Pistoia, 7I, 103, II6, 143. 
C ione, I IO. 

Cionello, r ro. 
Citta di Castello, I ro, 139, 144, 149. 

!audio Donato (T.), 141. 
Clemente IV papa, 121, 125. 

Coderta (da) Gualpertino, di m. 
Monfiorito, 95· 

-m. Monfiorito, 95· 
Cola di m. Alessandro, II2. 

Cola Pesce, 133. 
ollalto (di ) Ensedisio IV, 141. 

Collalto (di) Rambaldo VIII conte 
di Treviso, 141. 

Colle, 12 , I4 -9. 
Colombini (de') Giovanni, 129. 
-m. Mino, di Piero, 129. 
Colonna (fam .), 136. 
Conegliano, 95· 
Corradino di Svevia, I24-5, 139. 
Corso (ser), 131. 
Cortona, 128. 
Corzano, 131. 
Corzo, 131. 

Daniele, 149. 
Da anzati Chiaro, 7 -9, 115. 
Dietaiuti Bondie, 73, 123. 
Dino da Ionteluco, 82. 
Disticha Catonis, 136, 146. 
Donati (fam. ), 126. 
- Buoso, di m . Forese, 127. 
- Buoso, di Vinciguerra, 127. 
-Corso, 95, 127. 
- Forese, x, 126-7. 
-m. Forese, di Vinciguerra, r, 

126. 
-Nella, 126. 
- m. Simon Donato, di m. Forese, 

I 1 127. 
-Sinibalda, 127. 
-Tessa, 127. 
Donato, 130, 146. 
Duèze Iacopo, v. Giovanni XXII 

papa. 

Elena, 125. 
Elia, IJO. 

Enoch, IJO. 

Enrico II conte di Gorizia, 141-2. 

Enrico duca di Carinzia, 142 . 

Enrico VII imperatore, 73, 137-9, 
141. 

Emico re di Boemia, 142. 
Ercolano (sant'), 149. 
Eritone, 142. 
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Erro (dell') Cecco, 140. 
Este (d') Azzo VIII, 13 
-Fresco, 13 . 
- Obizzo , 141. 
- Rina ld , I4I. 
E tensi, 142, 14 

Fabriano, 93·4· 
Faenza, I 13. 
Faeto, 139. 
Fagaiola (della) Neri, d'Uguccione, 

144· 
guccione, 99, I3 -40. 

Faitinelli (de') m. Pa ano, 99· 
- er Pietro, 71, 99-100, 133 139-

40. 
- Pina, di ser Pietro, 100. 
Faro di 1es ina, 128. 
Feùt: i co II I d'. ragon r di Tri

nacria, 140. 
Federico d'Austria re dei romani , 

103, 148. 
Federico II imperatore, 124. 
Federico III re di Geru alemme e 

di icil ia, I24·S· 
Fermo, 94· 
Ferrara, 141, 14 -g. 
Figline, 14 . 
Filicaia (da) Berlo, di sere Spiglia-

to, I46 . 
Filippa, 121. 
Filippi Cantino, di Rustico, 72, 122. 
-Filippo, di Rustico, 72 . 

uccio, di Rustico, 72-3. 
-L po detto Pent lino, di Rusti-

co, 72 . 
- Lip po, di Rustico , 72-3 , 122. 
- Ru tico, 72. 
-Rustico, di Filippo, 72-3, 77, 81 , 

IIS, 12 . 
Filippo II da angineto conte di 

atanzaro, 146. 
Filippo principe di Taranto, 139-

40. 

Fino (messer) di m. Benincasa di 
Arezzo, 92·3. 

Fiore (il), 73· 
Firenze, 73, 77, 79, 95, 106, 121, 12J· 

s, 127, 133 135·6, 139·40, I46·9· 
Folgore da an Gimignano, 96- , 

100, 137-9· 
Francesco da Camerino, 7 . 
France co (maestro) da Firenze, 

I IS·6. 
Francia, 79, I24, 135. 
Franzesi Biccio, Musciatto e Nicco-

luccio, di m. Guido, 148. 
Frediano (san ), I49 · 
Frescobaldi m. Ghino, 79 · 
- m. iovanni d tto Chiocciola, 

122. 
-m. Lambertuccio, 79, 122. 
-m. Paniccia, 122. 
Fucecchio, 12 , 140. 

Gaetto, 129. 
Galeno, 130. 
Gallacon (del) Lionardo, v. Guallac

ca (del) Leonardo. 
Gallerani Ciampolino, di Iacomo, 

1J I. 
Ganelone di Maganza, 13 
Gange, 12 . 
Gari de Mont lane, I4 . 

aville, 122-3 . 
Gemma, 121. 
Genova, 123, 129. 
Germania , 135. 

herardo (mes er) da San Lupidio, 

139·40. 
hi o, 122·3· 

Ghigo di Nazo, I22. 
Ghin di Tacco, 92. 
Giacetto, r 29. 
Giacomo da Lentini , 73, 147. 
Giovanni XXII papa, 141-2,' 146. 
Giovanni di Boemia, roo, 14 . 
Giovanni Botadeo o Buttadeo, 130. 
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Giovanni Enrico conte di Gorizia, 
142. 

Giraldello, 112. 
Giraldo (frate), IO<). 

Giuda siciliano, 94· 
Gonzaghi, 14 . 
Graal, 145. 
Gregorio IX papa, 2. 
Gre orio X papa, 125. 
Gros eto, 130. 
Guadagno, 121-2. 
Guallacca (del) Leonardo, 140. 
Gualterotti Federico, 79· 
- Federico, di m. Mainetto, 79· 
Gualtieri d'Amore, 146. 
Gualti ero di Chatillon 146. 
Gubbio, 94· 
Guercio da l\1ontesanto, 94-5. 
Guidi (de' conti) Guido No ello, 

126. 
Guidi dì Modialiana (de' conti) Ban-

dino, di uido, 123. 
Gu ido (messer), 143. 
Guinizelli Guido, 71. 
Guittone (fra ), 75· 

Hohenstaufen, 124. 

Iacopo (se r) da Lèona, 72, 75· 
Immanuel romano, 71, 93 -4, 136. 
India maggiore, 12 . 
I ppocrate, IJO . 
Italia, 125, 130, 149 . 

Kalonymos , 94· 

L. da Pisa, 100, 140. 
Laino (ser), 122 . 

Lan fred i m. Bernardo, 93· 
- Bùnagiunta, 93 · 
-Giuntino, di Coscio, 93 · 
Lapo di Pagno, 135. 
Larhal (de) don Diego, IJJ. 
Latin i ser Brunetto, 72, 77, 129-30. 

Latino (card .), 77, 122. 
Lelli Gilio, IO<), I45 · 
.Lèona, 75, 124. 
Levane, 75· 
Liber Amoris, v . Andrea Cappel-

lano. 
Libro di Gualtieri, 146. 

Lodi, I33· 
Lodo i co il Bavaro, 141. 

Lombardia, I37, 141. 
Lucano, 142. 

Lucca, 93, 102, 11 r, IJI, 135, 13 -
40, 145-6, 14 -g. 

Luccia, 144. 
Lupari Luparo, 102. 
Lupòro (ser) da Lucca, 102, 141. 
Lup ro ( er) di Bonavere 102. 
Luttieri , 123. 

Macinella, 122. 
Maconi Arcolano, di quarcia, di 

Riccolfo, 131. 
-Bra nca, di m . Rico erino, 132. 
Magiolo di Andreuccio di Gocciolo, 

I 12. 
Maalio, II5. 
Malaspina Spinetta, 149. 
Malavolti Mina, di m. iccolò, 131. 
:\1alpigli ~iccolò, 4, 
Manetti 1 ese, di Bartolomeo, 132. 
1anfredi di Boccaccio da 1eldol::t, 

146. 
Manfredi di SveYia, 124-S· 
Manfredi ni Trebaldino, 107, III, 

143-5-
Manfred ino (da Lucca?), 11 r. 
Mantova, 14 . 
Manuello, 94· 
Maometto, 136. 
l\larca d ' Ancona, 2, 145. 
1\Iarca tri vigiana, 141. 
Marco (ser), 145. 
Maremma, 2. 

Marsciano (conti di), 129, 132. 
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Martini Buono 135. 
Ma cheroni Bonfantino, 122. 
Ma sa di 1aremma, 132, 14 
Mastino, I o. 

Mazzinghi (fam.), 77 · 
Medici 1onte, d'Andrea, d'Ugo, 77· 
Merlino, 125. 
Mer e, 13 . 

lichele d an Gimign no, 96. 
Migo, 127. 

filano, 139, 14 . 
Min di Jato, 122. 
Mino (ser) da Colle, 76. 
lino Poagese, 12 . 

Minotto di aldo d Colle, 76. 
Modia lian , 123. 
M gavero del Balza, I3 . 
Monaldo (ser) di ser Volontieri da 

o~ na, 76, I24. 
Mon~i ia, 124. 
Mons lice, 149. 
Montaperti, 73, 77, 79, 123, 147. 
Monte, 143. 
Monte ndrea da Firenze, 77·9· 
Montecatini, 113, 138-40. 
Montegiovi, 1 2 . 

Montelfi, I2I. 
Monte pulciano, 14 
1ontevarchi, 75· 

Montopoli, II3, 146. 
Moscia di Buono, 123. 
M o coli Neri, I ro, 143. 

iccolò, di Neri, I 10. 

Mugnone, 123. 
Mu eia da Firenze, 1, 12,3, 136. 
Mu ci da Siena, 81, 84, 136. 
l\1u one, I42 . 

eri Picciolino da Siena, 135. 
iccola Muscia, 1, 123, 136. 

Nocera, II2. 

Nuccoli er Cecco , 107·9, III , u3, 
143·5· 

Obizi (fam.), 148. 
Oddi (degli) m. ddo, di m. Lon-

garo, 112, I 

Offida, 145 . 
Orbicciaui Bonagiunta, 147. 

riago, 149. 
Oristano, 139. 

rlanduccio òrafo, 76 . 

Orsanmichele, 79· 
Or ini (fam. ), 136. 
Ottòcaro II re di Boemia, 125. 

Padova, 146, I4 . 
Pa liaio (frate), I30. 
Paaliare i tfam .), 130. 
Palla illani Schiatta, di m. Albiz

zo, 77· 
Pannocchieschi (de') m . Nello, di 

m. Inghiramo, 14 
Papa (d ... !) nprucci~, di Cio ne, 123. 

- Cione, 123. 
-Diana, di ione, 123. 
- Donato, 123. 
-Donatone, di Cione, 123. 
Paride, 125 . 
Parlantina da Firenze, 96. 
Parlascio, 126. 

Parma, 149. 
Passianano, 132. 

Pavia, 133. 
Peglio, 123. 
Pellola, 143. 
Peragine (sped . di), I32. 
Perfetto (del) Bellindote, 76. 
Peru ia, 106, 109·12, 121, 143-4, 149· 
Perugino di ensolo da Panica! , 

139· 
Pesci , 102, 149. 

Petrarca, 102, 141. 
Petriuolo 138. 
Petroni Mino, di Pepo , d'Accorri

dare, 127. 

- Riccardo (c rd.), 2 . 

Pia da Siena, 14 . 
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Pianoro, I4S· 
Picchio, I40. 
P iccolomini (farn.) 130. 
- Cecco, di Fortarri o, 130. 
- Fortarrigo, di Ra n ieri, 130. 
-Francesca, di m. Turco, 135. 
- Tolomeo, di Ru tichino, di Ra-

nieri, I30. 
Pietramala (di), v. T arlati. 
Pietro conte d 'Eboli, 139-40. 
Pietro da iena, 96. 
Pietro d i maestro n11elo, I I r. 
Pietro Fastello, 132. 
P ieve al Tappo, I3I. 
Pilletti ser Baldo, 122. 
Pilletto, 122. 
Pina, IJ2. 
Pinti (sped. di ), 126. 
Pisa, 139-40. 
Pi to ia , 96, Iro, 132, 135, 140, 14 . 
Po i, Poaginghi (fam. ), 139. 
Po na, Pugna, 12 . 
Pone di Campiglia, 129, 132 . 
Popoleschi (faro .), 14 . 
Poppi, 146. 
Portinari (de ') Bice, 122 . 
Pozzuol i (bagno di), I30, I35 · 
Pra tomagno, IJ9· 
Provenza, I25, I34· 
Pucci Antonio, 93, 96, roo. 
Pugna, v. Poana. 

Quartigiani (fa m .), 139. 
Quercetani (d e') Macinella, di u

volare , 122. 

Radda, 133 . 
Rena (della) Bartolo, di Doffo, 146. 
Ri casoli Berto, di R inieri , d' Alber-

to, 135. 
Ri ccardo d i Cornovaglia re dei ro

mani, 124. 
Ridolfo, III. 

Ri dolfo pergulense, 111. 

Rimini, 1J2. 
Riaaldeschi ser Pepo, I23. 
Roberto d'Angiò duca di Calabria, 

1.37; re di Napoli, 133, 137-
140, I42. 

Rocca Tederighi, 13 . 
Rodolfo d' Absburgo re dei romani, 

I25-
Rodolfo (maestro) de Pedemontis, 

III. 

Roma, 2, 94, IJ5·6. 
Roma na, I 13 , 136, 145-6, 148. 
Romena (conte di), 123. 
Ro si (de' ) Ciampoli no, 131. 
-m. Piero, 149. 
Ros o (del) m. Niccolò, JI, 99, 

103·4 1 J41-2. 
Rust icacc i (fam .), 125. 
Rusticucci m. Iacopo, 121. 

Salerno, 133. 
Salimbeni ( fam.), 139. 
- (de ') Niccolò, I. 

Salomone (rabbi), 93· 
Sal utati Coluccia, I02, 106. 
Salvagno, IJO. 

Salvani Mita, di Bindino, 127-8. 
San algano (badia di ), 138. 
San Gallo (sped. di), 126. 
San Gimignano, 96, 121, 132, 147. 
San Giovanni in Persiceto, 126. 

an Iacopo inter foveas (chiesa di) 
[Fi renze], 126. 

San Martino (chiesa di) (Lucca], 
I J I. 

San Pellegrino (chiesa di ) [ iena], 

1J I. 
San Salvi (badia d i), 139. 

a n imone (chiesa di ) [Firenze], 
126. 

an Vigilia (badia di), IJO. 

Scala (della ) Cangrande I, 94, II6, 
141·2, 148. 

-Mastino I, 140. 
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Scala (della) Mastino II, 140, 148-9. 
Scala (sped. della) [ iena], I3I. 
Scaligeri, u6, I4 -9 . 
Scannabecchi m. Bernardo, di Ca-

naccio, 116. 
Scarlatti Filippo, II7. 
Schiavo di Bari, 149. 
Selvain, v. alvagno. 
S eneca, 142. 

en no, I23. 
enso da Panicale, 139· 

Sercambi Giovanni, 140. 
erveio, v. Salvagno. 

Siena, I, 92, 12 -33, 135, 140, I4 
Sifronide (fam.) 93· 

imone (me er) da Pierle, 143. 
Simone da Siena, 4, 136. 

imone (conte) di Battifolle, I46. 
Spoleto, 145. 
Squarci~! 1pi F inotto e Hccoluc

cio, di m. Guido, 138. 
Stagno, 126. 
Stefano di Folg6re da San Gimi

gnano, 97· 
Strasio (de) deleta, 95· 
Sudario ( anto), 12 . 

Tana, 123. 
Tancredeschi, Tancredi (fam.), 148. 
Tarlati di Pietramala (fam.), 144-5. 
Ta i ani m. Ettore o ttolo, I ro. 
-m. Guelfo, di m. Collo o A tau-

collo, I IO, IJS· 

Tedaldi Bernardo, di Bindo, 113. 
- Bindo, di Pieraccio, 113, 147. 
-Giovanni, di Bindo, IIJ. 
- Pieraccio, di Tedaldo, 113, 12 , 

146. 
- Tedaldo, IIJ. 
T empe ti (fam.), 142. 
T eodorico (re), 148. 
T eri (fam. ), 123. 
Teruccio, 123. 
Tessa, 122. 

Tevere, I44· 
Teverina, 144. 
Teveruccio (messer) da 'lontemel-

lino, 143. 
Tiberina, I44· 
Tocli , 144. 
Todini (f: m.), 14 . 
Tolomei (fam.), IJI, 14 . 
- Bindino, di Nigi, 137. 
-Galgano, di irri, 137. 
-Giovanni, di Nigi, 137. 
-Giovanni, di Tese, 131. 
- Iacomo, di m . Lotterengo, 92. 
-Incontrato, di Baldo Grosso, 13 
- ieo, di Nigi, 137. 
-Me , di Simone, 12 , IJ5· 
-m. Mino Zeppa, di Simone, 127, 

129, IJI-2, 135. 
- Moco, di m. Pietro, 127. 
- ~i colò, di Bindino, d1 igi, 137. 

iccol', di Tato, 137. 
- Nigi, d'Ildibrandino, di m. To-

Jomeo, 137. 
- imene detto SoreHa, I32. 
-· Tat , di Nigi, 137. 
- Tengoccio, di Baldo Gros o, 13 
-Tese, 131. 
Torelli Salinguerra, 122. 
Tar iano, 144. 
Tornaqui\).ci (fam.}, 14 . 
Torriani, IJ9· 
Toscana, 125, 132, 134-7· 
Tosinghi m. Fastello, di ttaviano, 

121. 
Treviso, 103, 141-2. 
Tronto, 145. 
Tucci hiao, 122. 
Turri, 2. 

Ubaldini (degli} Azzo, 123. 
-Ottaviano (card.}, 123. 
- Tanuccio, 123. 

golino, d' Azzo, 123. 
berti (degli) Farinata, 135, 147. 
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Uberti (de li) Fazio, 9 . 
-m. Neri Picchino o Piccolino, 

di m. Iacopo, 147. 
-Neri Piccolino, di m. eri Pic-

chino, 147. 
Ubertini (f: m. ) , 124. 

- (degli) m. Neri, 122. 
- Ranieri II vesc. di olterra, 75 · 
-m. Ubertino Novello, 122-3. 
- Zappettino o Ciappettino, 136. 

golini Balduccio, 130. 
golino, 145. 
golino (messer), 122 . 

U O'olino (me ser) da Fano, 143, 145. 
Umbria, 145. 
Uvile, 132 . 

al d' Arbia, 12 . 
Valdarno, 121, 124, 12 , 148. 

aldelsa, 12 . 
11al di ~erse, 128. 

Val d'Orcia, 12 . 
alse (de) Ulrico, 142. 

Vecchietti (de') Durazzo, di m . Gui
da otto, 124. 

ecchio della montagna, 123. 
Venezia, 103, 146, 149. 
Verona, 94, 135, I4 · 

ili ni Gio anni 133, 149. 
Virgilio, 141 . 
Vi conti (fam.), 142, 14 . 
- Galeazzo, 141 . 

Vitelli ser Pace, di Pace, 147. 
iterbo 132. 

Vivuccio da Corsano, 131. 

Volpe (della) Becchina, d i Coluc

cia, 99, 139. 
Volterra, 75, 129, 132, 13 . 

Volto (santo), 131. 

Zita (santa), 99, 149. 
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