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Per facilitare Vacquisto di tutta la Collezione del Giornale storico della 

letteratura italiana dal-1833-1889 (volumi I-XIV) ho ridotto il prezzo da 

lire 180 a ‘sole lire 120, 

Ponendo mente allo. svi- 
luppo straordinario, che in 
questi ultimi anni prese tra 
noi lo-stadio della storia let- 
teraria nazionala, ¢ al mate- 
riale cospicuo relative ad 
essa, che si troya ancora 
giacente nelle nostre biblio- 
teche e negli archivi, io co- 
minciai col.1883 la pubblica- 
zione del Giornale Storico 
della Letteratura Italiana, 
del quale assunsero Ja dire- 
zione i professori A. Grar, 
F, Noyatt, R. Renrer. Questo 
Giornale, inizisto con inten= 
dimenti serissimi 6 compilato 
con la massima cna, corri~ y 1 
spose pienamente alla aspet- ricchissimo materiale di era= 
dizione négli articoli suoi, esso non si onora solamente de’ pit bei nomi che vanti la odierna 
critica italiana, ma tien dietro.con ogni cura al movimento scientifico europeo, in quanto esso 
pud ayere relazione diretta o indiretta con’ la nostra ‘storia letteraria, La bibliografia vi é 
éstesa e fatta con seriett a compatenza, lo spoglio delle pubblicazioni periodiche, corredato 
ogni anno di uno speciale indice analitico, d& conto di tutti gli articoli relativi alla storia i 
letteraria italiana, che compaiono nelle riviste nazionali e straniere. Per tal modo il Giornale 
non é solo una rivista utile, ma , oso dirlo, un mezzo indispensabile por chiunque abbia idea 
adeguata degli studi e sappia quanto importi oggi il trovarsi informati di tutto cid che nel 
campo storico si’vien producendo. © particolarmeate dovrebbero mostrarsi persiiasi di cid gM = 
istituti scientifici e didattici, che hanno biblioteche proprie; nelle quali il Giornale non do- 
yrebbe mancar mai. 4 

a Per mostrare la buona volonta di riuscir ‘utile agli studi, ho stabilito di accordare un ribasso’ 
‘a coloro che yogliono procurarsi le sei annate complete sinota comparse ¢ associarsi a quella 
che @ in corso, ssi godranno,/per quattordici volumpi, di un prezzo ridotto da L. 180 a L. 120. 

tativa del pubblico, Bsso con- 
quistd ben presto un posto 
segnalato trae pubblicazioni 
periodiche italiane @ riscosse 
allestero molta stima 6 f= 
ducia; Oggi lo si pud anno- 
verare tta le poche riviste 
veramente fiorenti che ab- 
biamo. \ 

Isegreto di questo succes- 
80, cult certaimente non vanno 
invontro di. solito'le pub- 
blicazioni scientifiche della 
penisola, ‘si deve alla oppor- 
tunit& della pubblicazione, 1a 
quale corrispose aun bisogno 
sentito daglt studiosi. Il Gior= 
nate non offre solamente un 4 

Liindice completo si trova nel Catalogo delle mic’ edizioni 15 luglio 1887 a 
e Supplemento del settembre 1889 che spedisco yolentieri a richiesta. is 

ErmAnno LorscHer. 



Estratto dal Giornale storico della letterat. italiana, 1891, vol. XVII, p. 142. 





COMUNICAZIONI ED APPUNTI 

OSSERVAZIONI SULLA GRONOLOGIA DI UN'OPERA DEL CorNazANo. — Una mo- 

nografia su Antonio Cornazzano, 0 Cornazano (come si legge per lo pith nei 
codici ¢ nelle antiche stampe) sarebbe assai utile per la conoscenza di quella 
letteratura volgare del quattrocento, che fino a questi ultimi tempi fu a torto 
trascurata e vilipesa. Autore di opere diversissime per contenuto, in verso 
ed in prosa, in latino ed in volgare, cortigiano in due delle pitt ragguarde- 
voli corti del tempo, famigliare del Colleoni, di cui dettd la biografia, cor- 
rettore delle stampe del Jenson a Veneria (1), pratico negli esercizi del 
corpo come in quelli dell’ingegno, il Cornazano possedeva quella multilate- 
ralitt che si conveniva all’uomo di corte del rinascimento, e che pitt tardi 

dovea troyare il suo precettore teorico in Baldassar Castiglione. Queste cose 

ben vide 'egr. dr. Giovanni Zannoni, che pubblicd recentemente una sua nota 
riguardante IU « Libro delarte del danzare » di Antonio Cornazano (2), 

corredandola di buone osservazioni. Un’ opera sul ballo doyuta ad un cosi 

abile cortigiano é senza dubbio assai rilevante per la storia del costume, e 

lo Z. non ha trascurato di farne osservare tutte le particolarita, di darne 

acconei estratti, di metterla in relazione con gli altri trattati del tempo. La 

sua comunicazione é per molti rispetti lodevole, onde, spero, Vautore non 
yorri impermalirsi se io gli sottopongo qualche dubbio sul tempo in cui egli 
ritiene composto il trattato. 

Il cod. Capponiano 203 della Vaticana, in cui si legge il Libro deWarte 

del danzare, non era del tutto ignoto agli studiosi. Lo scrittore che pit e 

meglio di tutti gli altri ebbe ad occuparsi del Cornazano, il Poggiali (non 

era male che lo Z. lo ayvertisse) ne diede cenno breve, ma preciso. Nota il 

Poggiali come il Cornazano nella Vita di Maria Vergine, dedicata ad lp- 
polita Sforza, rammenti d'essere stato maestro di ballo a quella principessa 
coi yersi: 

B sicome pit volte io y'ho provata 
porgervi man, se v’ho conducta in ballo, 
@ dare orecchie a chi vi hayea insegnata. 

B aggiunge: «Di fatto leggiamo nella libreria Capponi conseryarsi_ mano- 

(1) Casrentant, Za stampa in Venezia, Venezia, 1889, p. 22. 
(2) Roma, 1890; estr. dai Rendiconti della 2. Accad. dei Lincet. 
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«seritta in pergamena (cod. 203) un’opera di esso Antonio Cornazzano inti- 
«tolata Arte del dancare, indiritta ad Ippolita duchessa di Calabria T'anno 
« 1455, cioé V'anno stesso, in che quella prineipessa, fanciulla di soli dieci 
«anni, fu dal padre promessa in isposa ad Alfonso duca di Calabria » (A). 
Il Poggiali, che non conobbe direttamente il ms., fu male informato intorno 
alla cronologia di esso, e fermandosi alla didascalia del sonetto di dedica, 
eredetto che quel trattato fosse appunto quel medesimo che il Cornazano 
presentd ad Ippolita nel 4455. Che cid non sia vero, lo dimostra quello che 
ce ne dice ora lo Z., il quale pubblica la didasealia ed il sonetto ), ma 
nello stesso tempo avverte come il trattato sia dedicato a Sforza Secondo, ¢ 
riferisce il ternario con cui principia, Non @ dunque questo, come il Pog- 
giali suppose, il trattato inviato nel 1455 dal Cornazano ad Ippolita; ma @ 
un rifacimento di esso, con aggiunta di cose nuove, dedicato ad uno dei fra- 
telli illegittimi di Ippolita, Sforza Secondo. Fin qui tutto va bene; ma dove 
non mi pare che lo Z. abbia ragione é nell’assegnare questo rifacimento al 
1465. Per questa assegnazione lo Z. ha un argomento che gli sembra ine- 
spugnabile. Nel ternario a Sforza Secondo, che precede il trattato, 6 detto: 

E cosi riverente a’ vostri piedi 
mando copia di quel ch’ all’ex 
vostra sorella intitulato diedi 

i" dico di quell'una ch’ at presente 
ha traversata Italia a tor marito 
et ha el bisson d’an re facto parente. 

ellente 

Qui accenna il poeta, argomenta lo Z., al matrimonio d'Ippolita col duca di 
Calabria come a cosa avvenuta di fresco; ma il matrimonio ebbe Iuogo sul 
finive di giugno del 1465, dunque la data del rimaneggiamento 6 « il secondo 
«semestre di quest’anno medesimo », Il ragionamento davyero non fa una 
grinza ed in yeritt le parolé del Gornazano pare accennino al matrimonio 
di Ippolita come a fatto molto recente. Ma vi sono in quel ternario due altre 
terzine, discoste parecchio l'una dall’altra, ma riferentisi al medesimo con- 
cetto, che mi rendono assai dubitoso: 

Bolliya el sangue in prima gioventute: 
in questa otate mi terrei vergogna 
cid ch’ a quel tempo mi tenea virtute, 

Giovine serissi quel mistier compito, 
quando imparando lei arte cotale 
ad ogni posta mia I'hebbi per dito. 

Nella prima terzina accenna agli amori ed alle yanith del mondo; nella se- 
conda alla danza, ed in entrambe dice che ora pitt non gli si convengono 

(1) Poaurant, Memorie per Ia storia Uetteraria di Piacenza, Piacenza, 1789, I, 80. 
(2) Tl sonetto & pieno di ammirazione per Ippolita, Ia quale fu voramente un flore di gentilozza, 

Gi Dont’ © di coltura. Nacque nel 1445, mori verso il 1484. Sapeva di latino e di groco e pro- 
tesso sempre lo lottere 0 Ie arti. Vedi le attestazioni di cid raccolte dal’ Rarm, Della famiglia 
Sforza, WI, 11 sgg. Noteyole é Welogio che le consacra Sanapixo ve ux Antextt nella Gynevera 
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né gli amori né il ballo. Faceiamo un po’ di conto. Con buoni argomenti il 
Poggiali (1), e V'Af gli da ragione (2), congettura nato il Cornazano verso 
il 1431, Nel 1455 dunque, quando serisse il trattato per Ippolita decenne, 
aveva 24 anni, ed é giusto che amasse le donne ¢ la danza, egli che s’era 
innamorato dodicenne e gid a 17 0 18 anni ayeva cominciato a spasimare 

in rima. Ma é altrettanto giusto che dieci soli anni dopo, a 34 anni, egli 
si reputasse ormai veechio, 0 per lo meno in cti tale da tenersi a vergogna 
i diletti della gioventi? Non mi pare dayvero. Inoltre, nel principio della 
prosa il Cornazano di aleune regole intorno al contegno ed alle mosse da 
tenere danzando, conclude con queste parole: « servate le gi dicte parti 
«non 6 si bratta donna che non potessi apparir bella, né si piccolo homo 
«che non possi apparer grande, ¢ ciaschun d'ambi loro apto ¢ legiadro. Bt 
«a mostraryi le cose in vivo exemplo, dico cosi che se V.S. imitard la re- 
gina delle feste, la ill. Madonna Beatrice, non potrete mal fare alcuna 
cosa @ per inanimarvi alla leggiadria sua dird per digresso un proverbio 
«ferrarese, el quale @ questo: Chi vole passare da un mondo all’ altro odi 
«sonare Pierobono. Chi. yole trovare el cielo aperto provi la liberalita del 
«ducha Borso. Chi vole vedere el paradiso in terra veggia Madonna Bea- 
«trice in su una festa » (3). Lo Z. crede che questa specie di prologo pro- 
saico dovesse troyarsi tal quale nella prima redazione; ed io non so se abbia 
argomenti interni che nelle parti del codice da lui riferite non compaiono. 
Comunque sia, a me sembra che l'esempio di Beatrice ed i proverbi, pre- 
riosi per noi, debbano giudicarsi inseriti dopo, nel rimaneggiamento, Con- 
cordano i biografi del Gornazano nell’affermare che egli dimord presso gli 
Estensi nell'ultima parte della sua vita (4); il Poggiali suppone che solo 
nel 4465 imparasse a conoscere la prima volta quel Borso d’Hste, al quale 
fa poi tanto devoto (5). Ora il brano riferito non potea provenire se non da 
chi avesse molta famigliaritt con la corte di Ferrara, che in gioventit non 
consta da documento sicuro sia mai stata frequentata dal nostro poeta. Quel 
Pietro Bono, musicista celebrato da Battista Guarino, passd gih nel 1456 da 
Milano a Ferrara e cold fu specialmente trattenuto e carezzato da Borso (6). 

Descrivendo le solenni feste Reggiane (del 146%) in un’opera dedicata ap- 
punto a Borso, il Cornazano esalta il valore musicale di Pietro Bono (7). B 

dele clare donne, Bologna, 1888, pp. 336 sgg. Sabbadino la conobbe corto di persona quando ella 
fa di passaggio a Bologna, e da sulla sua figura © sulle sue abitudini parecchi particolari cu- 

riosi. Ma in genere parla molto pii della bonta dell’ animo suo, che della coltura. In un luogo 

(p. 889) scrive: « Fu in eloquio facunda et eloquente. Legea egregiamente cum suavi acenti ot 
« xesonantia, et intendea, assai mediocremente , latino », Parrebbe un biasimo, ma non é. Sab- 
badino probabilmente yolle dire che fa nel latino abbastanza versata, Chi é abituato alla incer- 
tezza del suo stile Io capisco talvolta per discrezione. 

(1) Op. cit. 1, 70-71. 

(2) Memorie degli scrittor’ parmigians, 11, 85. 
(8) A p. 287 nell'opuscolo dello Z. 
(4) Pocarass, I, $2; Tmanosout, Storia, ediz. Antonelli, VI, 1135, ece. eve. 
(5) Op. cit., 1, 125 
(6) Morra, Afusicé alla corte degli Sforza, Milano, 1887, p. 29. 
(1) B, Ganormo, Notiste od estratti det poemetio inedito «< De excellentium virorum principibus » 

ai Antonio Cornazeano (per nozze Solerti-Saggini), Pinerolo, 1889, p. 10. 
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Beatrice? V’e una sola Beatrice d’ Este cui nel 1455 si potrebbe attribuire 
il vanto di gentilezza che il Cornazano le da, la figliuola naturale di Nic- 

cold Il marchese di Ferrara, la quale nel 1448 andd sposa a Niccold di 
Gherardo da Correggio @ n’ebhe un figliuolo celebre, Niccold postumo da 
Correggio, il poeta e cavaliere (4). ll Cornazano avrebbe potuto agevolmente 
conoscere Beatrice a Milano, perché ella, mortole prestissimo il primo ma- 
vito, fu impalmata da uno dei figliuoli di Francesco Sforza, Tristano, con 

se a Milano e 1a mori nel 1497 (2). Se non che la non molta cele- 
4 di questa dama, la maniera come il Cornazano ne parla, il trovarsi 

essa nominata frammezzo ad altri personaggi dimoranti in Ferrara, mi fa 
pensare ad un’altra Beatrice, molto pid nota, la leggiadra figliuola di Er- 
cole 1 e di Bleonora d’Aragona, ai quali il Cornazano fu pure assai affezio- 
nato. Se questa mia congettura colpisse nel segno, la data 1465 del rima- 
neggiamento sarebbe impossibile, poiché Beatrice nacque solo nel 1475. 
Quanto ella fosse vivace, sfarzosa e come amasse particolarmente il ballo, in 
cui fu riconosciuta valentissima, ognuno ormai sa (3). 

Tutte queste considerazioni messe insieme mi fanno inclinare a ritenere 
scritto il rimaneggiamento Capponiano molto pitt tardi di quello che lo Z. 
suppone, tra il 1485 ed il 1490, nella corte di Ferrara; e in questo caso il 
trattato non ayrebbe che a guadagnare in pregio, giacché sarebbe l'unico 
libro della danza a noi rimasto di quel sec. XV declinante, che fu in cosi 
straordinario modo festaiuolo, Allora si davyero il Cornazano, git prossimo 
alla settantina, ayrebbe avuto ragione di confrontare la sua eta presente con 

la giovinezza da lungo tempo trascorsa. Né v’e repugnanza a credere che 
allora Sforza Secondo lo richiedesse dell’opera scritta per la sorella, di cui 

avra probabilmente inteso pit volte discorrere, e che il poeta piacentino lo 
compiacesse dedicandogliela con correzioni, modificazioni ed aggiunte. Era 
Sforza Secondo figliuolo naturale di quel Francesco Sforza presso il quale 
il Cornazano dimord dieci anni (4). Apparteneya egli a quella immensa fi- 
gliuolanza del duca di Milano, che @ ancora oggi cosi incompiutamente co- 
nosciuta (5). Pare nascesse dalla medesima madre, che partori a Francesco 
Sforza anche Drusiana, poi moglie del Piccinino e di Giano di Campofre- 

(1) Tinanoscnr, Biblioteca Modenese, M1, 103; cfr. Lirra, Famiglic, Este, Tay. XI. 
(2) Diario forrarese, in Munaronr, R. I. 8., XXIV, 216 © Tmanosout, Bibl, Moden., I, 118, 
(8) Mi sia concesso di rimandare all’ articolo Luzto-Remer , Delle relazioni di Isabella d’ Este 

Gonzaga con Ludovico ¢ Beatrice Sforza, cho s'9 di fresco pubblicato nell’Archivio storico lom- 
tardo, vol. XVII. 

(4) Lo dice egli stesso in una sua novella. Vedi Proverbi ai mess. Antonio Cornazano, Bo- 
logna, 1865, p. 107. 

Cid che ne dicono gli storiei speciali ed i gencalogisti, non escluso il Litta, 8 assai poco 
ed inesatto. Per quel che concerne Ie figlio, ha messo le coso a posto sui documenti E. Morra 
in due articoli (Hlisabetla Sforza marchesa di Monferrato © Ancora di Blisabetta, ¢ di Elisa 0 
delle altre fights di Francesco Sforza) inseriti nel Giornale araldico di Pisa, an, XII e XIII. ‘rn 
maschi e femmine, tra legittimi o naturali, egli fa ascendere a 88 i figliuoli di Francesco. Il 
Motta promette 1’ elenco documentato anche dei maschi, e fard opera utilissima pubblicandolo, 
stanteché ha git raccolto il materiale d’archivio, dalla gentilezza di quell'egregio amico che io 
tongo le notizie su Sforza Secondo, che sono in grado di dare, ¢ delle quali i lettori cho vi si in- 
toressano debbono essere riconoscenti a lui, non a me, 
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goso (1). Nel 4451 sposd Antonia figliuola di Luigi dal Verme, + 1487 @). 
Non avendo avuto discendenza maschia legittima, ottenne nel 1477 di legit- 
timare tre maschi e due femmine; sua concubina prediletta era Margherita, 
moglie di Bartolomeo da Lodi, che nel 1470 gli yenne ordinato di rimandare 
al marito (3). Da Sforza Secondo derivd la linea degli Sforza signori di Borgo- 
nuovo. Quantunque comparisse talora nei solenni ricevimenti sforzeschi, non 
fu sempre in buona relazione col padre, n@ col fratello duea Galeazzo: da 
essi fu anzi talora maltrattato e nel 4462 tenuto anche prigione nella roc- 
chetta di Porta Romana. Il 20 dicembre 1491 viveva ancora; secondo il 
cronista Donato Bossi sarebbe morto il 24 dicembre. Il Moro, in una lettera 
al Calco del 2 gingno 1492, lo dice morto da aleuni mesi (4). Poteva adunque 
penissimo il Cornazano rifare per lui operetta giovanile sul ballo nel periodo 
di tempo che ho poc’anzi congetturato. 

Yogliano gli studiosi prendere in qualche considerazione la mia ipotesi, 
per la quale ho doyuto spendere piti parole di quello non desiderassi. Qualehe 
argomento in contrario so che pud essere addotto (5), ¢ forse anche qualcuno 
4 mo ignoto si cela ancora nello stesso codice della Vaticana, che diretta- 
mente non conosco. Ma se anche il mio piccolo edificio avesse a crollare, 
questa comunicazione serbera il yantaggio di richiamare V’attenzione sul 
Cornazano ¢ sulla bella memoria che lo Zannoni ha consacrato al suo trat- 
tatello della danza. 

Ropotro Renter. 

(1) Lo ritiene ancho il Corto, Storéa, ediz. De Magri, III, 72. In una lettera scritta da Sforza 
Secondo al duca Galeazzo il 13 giugno 1474 egli si lamenta della morte di Drusiana « non es- 
‘< sondo altri che epsa eb mide min madre » (Arch, di Milano, Potenze Sovrano, Sforza Secondo). 

(2) Cfr. Livra, Famiglie, Dal Verme, Tay. II. 
(8) Quosta © le successive notizie sono ricavate quasi tutte dal cit, incartamento Potenze So- 

yrane, Sforza Secondo, dell’Archivio di Stato di Milano. 
(4) Docum. nel Carteggio diplomatico dell*Archivio di Milano. 
(6) Uno specialmente 8 assai forte, non posso negarlo, Anche ammettendo che Ippolita fosso 

sposata da parecchio tempo quando il Cornazano feco il suo rimaneggiamento, non mi sombra si 
possa credere fosse git morta, tenendo conto delle parole con cui il poeta allude a Iei nol tor- 
nario. Ora Ippolita mori nel 1484, socondo il Litta seguito dal Motta. Allora Beatrice ’Este non 
‘veya cho nove anni. Come mai in cosi tenera etd sarebbe stata ormai la delizia delle feste? 

Ma d'altra parte, 8 proprio sicura Ia data della morte d'Ippolita? 
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Vol. 1. Dalle origini al sedolo, XV. 3* edizione. =...» 
» Il. Il risdrgimento, il seicemtoce I’Arcadia, 2° edizione » 
» Ill. Letteratura moderna. Parte prima. . .  . > 

Il vol. 1V ed ultimo (Letteratura moderna, Parte seconda) uscira 
nell’anno 1890. ; 

— — Saggi Danteschi. In-8° di pag. IV-148 . > 
Storia della Lettoratura Gaspary A. @ Zingarelli Nl. seus2evs eaters 

Un yol, in-8° di pag. VII-496 e “| 5 » 

Il vol. secondo (traduzione di Mittorio’ Rossi) éin n preparazione, 

Q { Roma nella memoria 6 nelle immaginazioni del; medio evo. 
UIGIA, Dus soa cacao pagine XV-462, IV-602 \ . > 

Attraverso il’Cinquecento. Contiene: 1. Petrarchismo 
ed antipetrarchismo — II. Un processo a Pietro Avetino — 
III. 1 pedanti — IV. Una cortigiana fra mille: None e pepo 

— V. Un buffone di Leone X. In-8? di pag. VIII-305 {7 > 
Wzi0 Pietro Aretino nei primi suoi anni a Venezia o la 

L « Corte dei Gonzaga. Un vol. in-8” gr, di pag. VIII-136. » 
avati Studi critici e letterari: L’ Alfieri poet%: comico. Il 

+ Ritmo Cassinese e le sue interpretazioni. Un poota 
dimenticato. La: parodia sacra nelle letterature moderne. Un 

volume in-8° di pag. IV-312 . 
umbrosa aerenie stalinwe’ dell buon tonto antico. 1889, 

E +) in-8? di pag. VII-268° > 
vit tto rid Colonna. Vita, fede ¢ poesia nel secolo ectinaeeete 

da A. Reumont, Versione di G. Miller ed 
E. Ferrero con aggiunte dell’autore. In-8° di pag. XX-331 > 

—  Carteggio raccolto da E, Ferrero e G. Miller. Tn-80 di pa- 
gine XXXII-394 con medagliae facsimile, . ~.  .. » 
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