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Riassunto: In quest'opera giovanile di Giovaiini Boccaccio, la citta di iiapoli ricopre un ruolo 
da protagonista non solo perclii fu il luogo dove iiacgue e conobbe la sua musa. Fiamiiietta. . . - 
ma soprattutto perclié fu il luogo dovc avveiine la sua foriiiazione letteraria. Sfogliando le 
pagine di questo roinaiizo sia la citti di Napoli e dintarni, sia gli intellettuali clie conobbc 
Boccaccio appaiono, a volte, descritti e ritratti sotto I'annatura fittizia dei protagonisti. Coi1 
questo articolo si intende inettere in risalto il modo in cui la citta e i suoi intellettuali si 
rendono visibili nei momenti c ~ c i a l i  del romanzo. 

Parolc chiavi: Boccaccio, Filocolo, Napoli, Contesto storico. 

Abstract: In tliis play by a youtliful G. Boccaccio, thc city of Naples enjoys a great 
prominente not only because it was tliere tliat Iiis inuse %vas born and he me1 Iier, but also 
because tliere Iie developed his literary taste as writer. Throughout the pages of tliis novel 
both the citv o f N a ~ l e s  and its surrouiidinrrs as well as tlie intellectiials tliat Boccaccio met are 

u 

described alid sometimes touclied upon witbin tlie fictions fraiiie of its maiii cliaracters. Tlius, 
tlie goal of ibis contribution is to point out liow tliis city alid its intellectuals come to stage in 
sonie transcendental moments along this novel 
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Salvatore Battaglia, nel suo splendido volume La cascieriza leffeiaiia del 
Medioevo, parlando della vita del Boccaccio e facendosi ormai portavoce di 
uii'opiiiione generalizzata ~iegl i  studi del certaldese, dice che "la biografia del 
Boccaccio 6 ira le pih incerte, soprattutto per il periodo della giovinezza. L e  date clie 
e possibile deterininare sono poclie, e queste poclie non senza dubbiezze e riserve"'. 
M a  anclie s e  la ricostruzione della biografia di Giovatini Boccaccio 6 stata ed 6 
tuttora uno dei cavalli di battaglia della critica, sappiamo con certezza clie il giovane 
Boccaccio liacque intellettualmente a Napoli, dove visse tra gli anni 1327 e 1340-41, 
acquisendo proprio li un'esperienza artistica clie mai potra diinenticare2. 

' Cir. S. B 8 \ 1 1 . ~ ~ ~ i ~ ,  "Eleiiienti autobiografici nell'ane del Baccaccio", La coscier>rrr Iclle,u,-¡o del 
i).Iedioei:o, Napoli, Liguori, 1965, pp. 609-644, p. 609 
' Pcr la biografia del Boccaccio vid., "Giovanni Boccaccio", La le//e,uooo irolirr,ia Sroria e lesri, (diretia 
da E. PASQUINI e A.E. Qu>iGLlO), Bari, Laterzs, 1970.76 Vol. 11, t.2.. "11 Trccenta", a ciira di Culo 
M u s c a i ~ ~  c Achile TARTAR~, pp. 3-6. Clasiici oniiai pcr la studio delln vita del Boccaccio sono V. 
CPESCINI, Collll~ib1~10 q l i  sll,di sld Boccnccio, Torino, Loesclier, 1887; A. DELLA TOIII1E, La gioi>i>iczza 
di Gioi'arrrzi Boccoccio (1313-1341). Citti di Castello, Lapi, 1905; A. TORRA~A,  Pei. 10 biograji<r di 
Gioi'oiiiri Boccoccio, Ronia, Dante Aligliieri, 1912; id., "Giovuiini Boccsccio a Napoli (1327.1339)". 



L'intenzione di questo studio 6 di poter vedere, attraverso le stesse parole 
letterarie del Boccaccio, come la c i t a  partenopea, in un evidente omaggio, e 
presente nei momenti pih basilari di questo suo primo romanzo in prosa. A questo 
punto facciamo nostre le parole di Padoan quando dice che li, a Napoli, sede 
universitaria e una delle corti piu attive dell'ltalia meridionale, "il giovane 
Boccaccio apprese l'estrema attenzione al fatto letterario, il piacere dell'assiduo 
esercizio stilistico, le tecniche piu raffinate della prosa e della retorica medievale, 
I'uso e l'abuso dei latinismi (che straripano numerosissimi nelle prime opere), la 
concezione di una narrativa stilisticamente aristocratica, quella cultura erudita, 
classica e medievale, che lo permeb tanto da lasciar dovunque tracce massicce (si 
pensi soprattutto ai folti richiami classici, mitologici, geografici del Filocolo, tanto 
insistiti da crear noia nel lettore); ed 6 li che si maturarono gli incontri decisivi con 
l'ambiente preumanistico"3 

1. Ricreazione storica e Iu~rduiio iniziale 
Per l'analisi del contesto storico-napoletano di quest'opera e soprattutto per 

meglio capire la lazidatio del Boccaccio contenuta nelle prime pagine del suo libro, 
alla casata degli Angib, corte nella quale egli si trovava quando diede inizio al 
romanzo, e alla citta partenopea 6 necessario fare un passo indietro e iniziare il 
nostro cammino con un personaggio e una famiglia che segn¿i profondamente la 
storia del paese italiano. In questo senso, fondamentale fu l'arrivo in Italia del 
controverso Federico 11, re di Sicilia e Imperatore, terzo degli Hohenstaufen, che sal¡ 
al potere; un avvento che suppose un prima e un dopo per la storia politica di questo 
paese. Di tali fatti e cosapevole lo stesso Boccaccio che si riferisce proprio a questa 
famiglia, gli Hohenstaufen, per offrire un supporto storico all'inizio della sua opera 
e per poter meglio giustificare la successiva laudatio agli Angib: 

" ... senti che quasi nelle streme parti dell'ausonico corno 
ancora un piccolo ramo della ingrata progenie era rimasto, il 
quale s'ingegnava di rinverdire le gia seccate radici del suo 
pedale" [Libro 1, cap.l14 

Detto cib, Giovanni Boccaccio inizia la sua opera il Filocolo, il primo romanzo 
della letteratura italiana, a detta di Salvatore ~ a t t a g l i a ~ ,  come richiedono i canoni 
della retorica, con un elogio encomiastico alla casata degli Angio, piu direttamente 

Rassegna critico dello, letteratrrra iralion<i, XX, (1915), pp. 145-245, e XXI, (I916), pp. 1-80; H. 
Hauvetle, Boccocce Ettrdc biografiqrre el Iilléiuire, Paris, Colpin, 1914. In particolare, I'articolo 
precedentemente citato del Battaglia e V. Branea, Giovanni Boccaccio. Pi.ofilo biografico, Firenze, 
Sansoni, 1977 e id., "Scliemi lettemri e schemi autobiografici", Boecaccio Medievale, Firenze, Sansoni, 
1986, pp. 191-249. 
' Cfr. G. PADOAN, "Mondo aristocratico e mondo comunale nell'idealogia e nell'ane di Giovaii~ii 
Boccaccio", id. IlBoccaceio, le Mtise, ilPai?mso e l'Ai.,io, Firenze, Olsckhi, 1978, pp. 1-91, p. 2. 
"econda A. Enzo Quaglio questo ramo sarebbe senza dubbio Manfredi, figlia naturale di Federico 11. 
'S. BATTAGLIA, "Il primo romanza della letteratura italiana", La coscicnza Iclleim.io.., pp. 645-657. 



alla corte del re Roberto dove egli si trovava -come abbiamo giii detto- quando 
decise di iniziare questa opera giovanile, inserita nel periodo definito coinuneniente 
dalla critica italiana, napoletano. Nelle prime parole, all'intemo di un rifacimento 
mitologico che vede in Enea il fondatore della citta di Roma, Boccaccio allude al 
momento storico in cui Carlo d'Angib, Carlo 1, scende in Italia chiamato da1 Papa 
per restaurare I'ordine nell'Italia decaduta dopo il dominio della casa Hohenstaufen. 
La dea Giunone invia Iris, figlia di Taumante e iiiessaggera divina per eccellenza, 
clie cosi declama al Papa: 

"O tu, il quale alla somma degnita s'indegno pervenuto, quale 
negligenza t'lia messo in non calere della prosperita dei nostri 
avversari? Quale oscuriti t'ha gli occhi, che pih devono 
vedere, occupati? Levati su: e pero che a te 6 scoiivenevole a 
guidare I'armi di Marte, fa che incontainente sia da te 
chiamato chi con la nostra potenza abbatta le non vere [rondi, 
che sopra I'inutile ramo, le cui radici gia e gran tempo furono 
sechhe, dimorano, e in maniera che di loro mai piu ricordo non 
sia. Intra '1 ponente e i regni di Borea sono fmttifere selvc, 
nelle quali io sento nato un valoroso giovane, diceso di ..." 
[Libro 1, cap.11 

Roberto, detto il pmdente (1278-1343) fu duca di Calabria, vicario generale del 
regno di Sicilia (1296), principc di Salcmo (1304), coiite di Piemontc (1309), duca 
d'Angib, conte di Provenza e re di Napoli dall'anno 1309 fiiio alla sua morte. Terzo 
figlio di Carlo 11, fu noininato erede grazie a una bolla di Bonifacio VIII. Si sposo 
con Violante, sorella di Jaime 11 d'Aragona (re di Sicilia e Sardegna) nell'anno 1297 
e alla morte di questa (1303) con Sancha, figlia di Jaime 11 di Maiorca. Nell'anno 
1305, su richiesta del Comune di Firenze, venne noininato capitano della lega 
toscana guelfa. Nell'anno 1314 tento di riconquistare la Sicilia ed eliininare i 
ghibellini, ma fu sconfitto a Montecatini (1315). 

Roberto fu un eccellente amministratore ed un grande giurista. Iuoltre riusci a 
disporre di sufficienti mezzi finanziari per poter mantenere la prosperita del suo 
regno, ricorrendo principalmente a prestiti della banca fiorentina (ragione per la 
quale arriverii a Napoli il padre di Giovanni Boccaccio e con lui suo figlio). Di fatto, 
durante il regno di Roberto d'Angib i banchieri fiorentini dominaron0 il mercato 
napoletano, introdussero l'arte della lana e compraron0 terre da cfruttare (da cui 
ricavare profitti). Eppure, il fallimento degli istituti di credito fiorentini, fatto 
avvenuto tra gli anni 1326 e 1330, insieme alla paralizzazione della colonizzazione 
franco-pronvenzale, tanto nobiliare quanto mrale e artigianale, sorta durante il reguo 
di Carlo d'Angio -paralizzazione dovuta soprattutto alla guerra dei Cento anni ed 
alle epidemie di peste-, portaron0 agli inizi della decadenza del regno. Alla morte di 
Roberto d'Angi6 fu designata come erede sua figlia Giovanna 1 (1 343-1381). 

Ma Roberto d'Angio, per la nostra sfera di interese, fu innanzitutto uno spirito 
colto, un uomo che riusci a realizzare una delle migliore biblioteche del suo tempo, 



un poeta, un uomo interessato agli studi e all'arte e che pote vedere compiuto il 
desiderio di accogliere nella sua corte alcuni dei piti illustri intellettuali dell'epoca e 
che Boccaccio ehhe occasione di conoscere, come vedremo in seguito. 

2. L'innamoramento, la musa e la creazione dell'espediente narrativo 
In questo ambiente culturale napoletano Boccaccio dari  inizio alla sua opera, il 

primo romanzo in prosa di Giovanni Boccaccio che racconta la famosa storia 
d'amore tra FIorio e ~iancifiore'. 

Ma in realti quando il lettore si accinge a leggere questo libro, si rende conto 
subito che per l'elaborazione della stessa Giovanni Boccaccio non attinse solo alle 
fonti di cui disponeva: le comte francese7 e non si sa se anche il Cnntnre toscano di 
Fioi-io e ~iai?ci$ore~. 11 Filocolo va oltre questa storia concreta. La domanda che ci 
si fa a questo punto, quando ormai dobbiamo affrontare un lavoro critico, 6 chiederci 
da dove proviene tutto il materiale mitologico, classico, erudito, astrologico, 
geografico, cristiano che riempie le pagine del libro. Si rende dunque necessario 
ritomare all'ambiente napoletano che si trova presente dall'inizio alla fine 
dell'opera. 

Quando Boccaccio porta a termine il romanzo, utilizzando uno dei topici comuni 
al Medioevo della nave che arriva in porto con vento favorevole, si raccomanda 
all'amata Fiammetta iniziando cosi il congedo: 

"O piccolo mio libretto, a me piu anni stato graziosa fatica, il 
tuo legno sospinto da graziosi venti tocca i liti con affanno 
cercati, e gii i l  vento richiamato da Eolo manca alle tue vele, c 
sopra essi contento ti lascia. Fermati, adunque, ricogliendo 
quelle, e a' remi stimolatori delle solcate acque concedi 
riposo, e agli scogli d i  l'unciunte ancore, e de' segati mari e 
della lunga via le meritate ghirlande aspetta, le quali la tua 
bellissima e valorosa donna, il cui nome tu porti scritto nella 

Per seguire piU direttamente la stona di questi due amanti, cfr. G. Bocc~ccio, Filócolo, (Introducción, 
traducción y notas de Carmen F. BLANCO VALDES), Madnd, Gredos, 2004; Introducción, 30-35. 
' II prima testimone concreto di  questa storia si trova in i ~ n  poema francese Le cornle di Floirp el 
Bloitcl,efle>rr del quale esistano due versiani, una del X11 secola e un'altn del XIII. Senza riserve 
dabbiamo pero considerare il testo del XII I'arclietipo su1 quale cresceranno tutte le altre versiani nelle 
diveise lingue, tra cui anche il Cantare italiano di Fioriioi-io e Bianicifioi-e. A tale scopo si veda lean-Luc 
Lcclanche, editore del testo francese, Paris, Libraiie Honor6 Cahmpio, 1983; Maurice Delbouille "A 
propos de la patrie el la date de Flore et Blanchcfleur", Melanges M. Roqttes, IV, 1952, pp.53-98. 
' Sul dibatiito ancora aperto su1 problema delle date di composizione del Cantare, anferiore o posterioie 
alla stesura di quest'opeia si veda: A. RONCAGLIA, "Perla storia dell'ottava rima", Cullt<raNeolalina, 25 
(1965), pp. 5-14; G. GORNI, "Un'ipotesi dell'attuvu rima", iWeIrico, 1 (1978), pp. 79-94; A. BALDUINO, 
"Pater semper inceitus. Ancora sull'origine dell'ottava rima", Melriea, 3 (1982), pp. 107-158. Inoltre pib 
concretamente: D. DE ROBERTIS, 'TIascita, tradizione e venture del Cantare in ottava rima", 1 cariiarL 
Slrrrllirm e bodizior?e. Alli del Co~~veg~io Inlcinazionalc di Monlrcol, a cura di M.A. Picone e M. 
Berdinelli, Firenze, Olsckhi, 1984, pp. 9-24. lnaltre sulle due apcrc a confronto A. MONTEVERDI, "Un 
libro d'0vidia c un passo del Filocolo", Sludio pliilologicn cr 1illeiui.ia in IIo~ioreni L. Spirze>; Berna, 
Francke Verlag, 1958, pp. 333-340; Carmen F. BLANCO VALDCS, Filóeolo op. e l .  



tua fronte, graziosamente ti porgeri, prendendoti nelle sue . . . .  . 
dilicate nisni, dicendo con soave voce: -Ben sia venuto -; e 
forse con la dolce bocca ti porgera alcun bacio" [libro V, cap. 
961. 

Allora, se questa dolce donna e stata la destinataria ultima del libro 6 sempre lei 
clie ne ispira la creazione. Nuovamente Napoli si fa presente. All'inizio dell'opera, 
dopo la dedica al protettore Roberto d'Angi6, Boccaccio organiza tutto uno 
scenario propizio per un incontro decisivo: quello di Fiammetta, figlia naturale del 
re Roberto -cosi come I'autore stesso racconta-', il suo aiiiore e musa da allora in 
avanti. 

"Quegli che dopo lui rimase successore nel reale trono, lascio 
aooreso di sé molti fi~liuoli: tra' auali uno. nominato Ruberto. . . - 
nella reale dignita costituito, rimase integramente con i'aiuto 
di Pallade reggendo cio che da' suoi predecessori gli fu 
lasciato. E avanti che alla reale eccellenza pervenisse, costui, 
preso del piacere d'una gentilissima giovane dimorante nelle 
reali case, genero di lei una bellissima figliuola; ben che 
volendo di sé e della giovane donna servare I'onore, con tacito 
stile, sotto nome appositivo d'altro padre teneramente la 
nutrico, e lei nomo del nome di colei che in sé contenne la 
redenzione del misero perdimento clie avenne per I'ardito 
gusto della prima madre" [Libro 1, cap. 11. 

In un contesto di lirismo proprio della poesia cortese, il giovane Boccaccio 
-come Florio- si innamora perché attraverso i suoi occbi penetra I'estrema 
bellezza della giovane che gli colpisce il cuore. L'innamoramento avviene in 
primavera, a Napoli, il giomo di Sabato Santo e sotto la costellazione di Ariete, 
come dettano i canoni: 

"Avenne che un giorno, la cui prima ora Satumo avea 
signoreggiata, essendo gia Febo co' suoi cavalli al sedecimo 
grado del celestiale Montone verventilo, e nel auale il glorioso 
Partimento del figliuolo di ' ~ i o v e  degli sp&liati regni di 
Plutone si celebrava, io, della presente opera componitore, mi 
ritrovai in un grazioso e be1 tempio di Partenope [...] apparve 
agli occlii miei la mirabile bellezza della prescritta giovane 
[...] la quale si tosto com'io ebbi veduta, il cuore coininico si 
forte a treinare [...] Ma dopo alquanto spazio rassicurato, un 
poco presi ardire, e intentivamente, cominciai a rimirare ne' 
begli occhi dell'adorna giovane ne' quali io vidi, dopo lungo 
guardare, Amore in abito pietoso" [Libro 1, cap. 11. 

' Fiarnmelta sarebbc in realti Maria dei Conti d'Aquino, figlia naturalc del re Roberto d'Angi6 e il grande 
amorc giavanile di  Giovanni Boccaccio. Sotto quesiasehnalsara sernpre cellebrata in tutle le sue opere. 
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Quando la ritrova nuovamente dopo alcuni giomi, rinnova e conferma o m a i  
definitivamente il suo atnore. A questo punto il giovane "scrittore" 6 invitato a 
partecipare ad una allegra "chiacchera" che Fiammetta mantiene con un gruppo di 
donzelle, sempre nella chiesa di San Lorenzo, a Napoli; e parlando di varie cose il 
discorso cade fortuitamente su1 giovane Florio, la cui grande storia d'amore, 
secondo Fiammetta, 6 stata lasciata soltanto al "parlar degli ignoranti'O". Allora 
Fiaminetta fari  la richiesta a Boccaccio di scrivere la vera storia dei due giovani 
amanti dall'inizio alla fine, richiesta che evidentemente Boccaccio non potra 
eludere: 

"-Certo grande inguria riceve la memoria degli amorosi 
giovani, pensando alla grande costanza de' loro animi, i quali 
in uno volere per I'amorosa forza seinpre furono fermi 
servandosi debita fede, a non essere con debita ricordanza la 
loro fama esaltala da'versi d'alcun poeta, ma lasciata 
solamente ne' fabulosi parlar¡ degli ignoranti. Ond'io, non 
rneno vaga di potere dire cll'io sia stata cagione di rivelazione 
della loro fama che pietosa de'loro casi, ti priego che per 
quella virtu clie fu negli occlii iniei il primo giorno che tu mi 
vedesti e a me per amorosa forza t'obligasti, clie tu affanni in 
coinporre un picciolo libretto volgarmente parlando, nel quale 
il nascimento, lo' nnamoramento e gli accidenti de' detti due 
infino alla loro fine interamente si contenga-" [Libro 1, cap. 11 

La sfida era stata lanciata. Boccaccio dovri raccontare la storia di Florio e 
Biancifiore da1 principio alla fine, con il chiaro scopo di darle diguita e separarla, 
come aveva detto Fiammetta, da1 "parlar degli ignoranti". Boccaccio si dedica cosi 
al suo lavoro per il quale si sente Nlsof$ciente, non senza prima raccomandarsi al 
benefat1or.e di tulti i beni perché guidi con destrezza la sua mano e la conduca a 
bzlonporto cosi come egli considera che 6 statu. 

3. La peregrinatio a~izoris e le Quistioni d'aiizore 
Nel IV libro Florio, orinai trasformato in Filocolo per nascondere la propria identita, 

inied e continuera un viaggio che lo portera, attraverso il  paese italiano e le varie isole del 
Mediterraneo, alla citti di Alessandria dove finalmente trovera I'atnata Biancifiore. In questa 
prima parte del viaggio, che inizia a Mantova e che avra come destinazione principale la 
Sicilia, attraversando la quasi totalita dell'Italia, Filocolo effettuera due fermate veramente 
significative: la prima a Certaldo, dove Filocolo verri informato da "un mormorio 

' O  Clie cosa abbia volulo dire Fiammctta con I'espressioneporlnr degli igitomirri e sfato ed & ancora uno 
degli aspetti pih discussi dalla critica quando si vffronta lo studio di quesr'opera. A questo punto 
dobbiamo dire molto brevemente clie due sono state le posizioni della critica non ancora risolte: a 
Boccaccio per bocca di Fiammetta ha voluto far riferimento al cantare tascano di caratteie popolare di 
F;oi.io e BiaizciJbre, del quale abbiamo gih parlato, o al contrario Boccaccio ha voluto alludere 
semplicemente u quelli clie non eonoscendo di prima mano la staria, cioe gli ignoranti della stessa, osano 
parlame. 



L a  eitt2l>orle,~opeo iiel Filocolo de Giow,i,ii Boccaccio. 

grandissimo [...] soave coine pietre mosse da corrente rivo, il quale dopo picciolo spazio si 
risolveo in soave voce", clie dovra indirizzarsi verso la Sicilia, I'iYola delJi,oco, perclih sari l i  
dovc ritroveri notizie della sua donna": 

"Tu, paitito doinane di questo luogo, pervermi ad Alfea: quivi 
la mandata nave t'aspetta, nella quale dopo gravi iinpedimenti 
perverrai iiell'isola del fuoco, e quivi novelle troverai di quello 
che vai cercando. Poi, quindi partitoti, perverrai dopo molti 
accidenti nel luogo ove colei cui tu cerclii diiiiora, e la non 
sanza gran paura di pericolo, ma sanza alcun daiiiio, la 
disiderata cosa possederai. Onora questo luogo, pero clie 
quinci ancora si partira colui clie i tuoi accidenti con 
inemorevoli versi fara lnanifesti agli ignoranti, e '1 suo nome 
sara pieno di grazia" (Libro IV, cap.l)I2 

L'altra tappa sara, e coiiie non potrebbe esserlo?, la citti di Napoli. Dopo una 
grande tempesta -cosi come aveva pronosticato la profetica voce-, essendo la 
brigata sulla quasi distrutta nave cbe li doveva poitare verso la Sicilia e iion avendo 
altra speranza che "aspettare la misericordia degl'iddii"(cap. 7), "la nave portata dai 
poderosi venti sanza iiiuno goveniamento, avanti che il giorno apparisse da iiulla 
parte, iie' porti dell'antica Parteiiope fu gittata da' fieri venti, quasi vicina agli suoi 
ultiini danni" (cap. 9). Li, durante il soggiomo a Napoli "videro Filocolo e' suoi 
coinpagiii Febeia cinque volte tonda e altretante comuta, avaiiti clie Noto le sue 
impeiuose forze abandonasse" (cap.11). E li, sempre a Napoli, avri  anclie luogo il 
non ineno faiiioso episodio delle qiristioni dánioiri3.  

Dopo cinque mesi di torturata attesa quando ormai il migliorarnento del terupo 
incominciava a lasciar spazio alla speraiiza di poter ricominciare il viaggio, Filocolo 
con la sua compagnia passeggiavano con passi lenti nei dintorni della citti di Napoli, 
piu esattainente verso il porto di Brindisi, dove inori Publius Virgilius Maro: "verso 
quella parte ove le revereiide ceneri dell'altissirno poeta Maro si possano, dirizzano 
il loro andare" (cap. 14). Ed qui precisainente il locifs onioef7us scello da1 
Boccaccio per sviluppare il lungo, fanioso e fondamentale episodio delle "tredici 
questioni d'amore": 

"1 quali non furono cosi parlatido guari dalla citta dilungati, 
clie essi pervenuti allato ad uii giardino, udirono in esso 

~~ ~ 

grazia & evidentemente Ciovaiini. 
" Sono un lotale di tredici questioni sulla casisticu amorosa clie si snodacio attraverso i capitoli 17 a 71 
del quario libro. Su quesro aspetta padicolarc si veda., P RAMA "Vepisodio dellc Qucstioni d3Amore nel 
Filocolo del Boccaccio", Ronza,iia, XXX, (1902), pp. 28-81: P. CERCHI, "Sulle Questioni d'Amore nel 
Iillocolo", Aipdreo Coppelia>io, i tioia1oi.i e n1li.i leiiii ro»ia,iri, Roma, Bulzoni 1979, pp. 210-217; L. 
Sunoicii, "11 Filoolo: Le questioni d'ainoie e la quete di Floria", Lo cor.,iicc d'a,>iore. Slzrdi srd 
Boccriccio, Pisa, Els, 1987, pp. 13-75; Carmen F. BLANCO VALD~S, Inirodiicciori, o/>. cit., pp. 51-56. 



graziosa festa di giovani e di donne. E l'aere di varii stnimenti 
e di quasi angeliche voci ripercossa risonava tutta, entrando 
con dolce diletto a' cuori di coloro a' cui orecchi cosi 
riverberata venia: i quali canti a Filocolo piacque di stare 
alquanto a udire, accio che la preterita malinconia, mitigandosi 
per la dolcezza del canto, andasse via" [Libro IV, cap. 141 

Tutii sono invitati a partecipare alla "cortese" festa e nuovamente ci troviamo 
con la musa che av r i  il compito di proporre il gioco che serve da cornice -che tanto 
ricorda a quella del Decaineron- e che cosi si rivolge a Filocolo: 

"Giovane, il caldo ci costringe di cercare i freschi Iuoghi: pero 
in questo prato, il quale qui davanti a noi vedi, andiamo, e 
quivi con varii parlamenti la calda parte di questo giorno 
passiamo [...] Accio che i nostri ragionamenti possano con pih 
ordine procedere e infino alle piu fresche ore continuarsi, le 
quali noi per festeggiare aspettiamo, ordiniamo uno di noi qui 
in luogo di nostro re, al quali ciascuno una quistione d'amore 
proponga, e da esso a quella debita isposta prenda. E cerio, 
secondo il mio avviso, noi non avremo le nostre quistioni 
poste, che il caldo sari, sanza che noi il sentiamo, passato, e il 
tempo utilmente con diletto sari adoperato" [Libro IV, cap.161 

Una volta finite le tredici "questioni" -che si svolgono tra i capitoli 18 e 71- 
tocca a Filocolo prendere la parola che chiude questo episodio con quelle che 
rivolge a Fiammetta, congedandosi da lei: 

"Nobile Fiammetta, si gl'iddii mai mi concedessero ch'io fossi 
mio com'io sono d'altmi, sanza dubbio vostro incontanente 
sarei; ma per che mio non sono, ad altnii donare non mi posso: 
non per tanto quanto il misero cuore puote ricevere fuoco 
strano, di tanto per lo vostro valore si sente acceso, e sentir2 
sempre, ognora con piu effetto disiderando di mai non mettere 
in oblio il vostro valore" [Libro IV, cap. 721 

L'episodio finira definitivamente quando ormai Filocolo e i suoi riprenderanno il 
viaggio; pero Boccaccio non li lascera partire senza prima ritomare alla sua cara 
citia, ponendo fine, ora si, a questa seconda e lunga fermata: 

"Ma perché il teinpo si perdea, che piu che mai gli gravava, 
passasse con meno malinconia, egli andando per li vicini paesi 
di Partenope si delettava di vedere I'antichiti di Baia, e il 
Mirteo mare, e '1 monte Messano, e massimamente que1 luogo 
donde Enea, menato dalla Sibilla, ando a vedere le infernali 
ombre. Egli cerco Piscina Mirabile, e 1 'mperial bagno di 
Tritoli, e quanti altri le vicine parti ne tengono. Egli volle 
ancora parte vedere dell'inescnitabile monte Barbaro, e le ripe 
di Pozzuolo, e il tempio d'Apollino, e I'oratorio della Sibilla, 



La eill~ip<ii.te,iopeo izel Filocolo de Giova,i,ii Bocc<rccio. 

cercando intorno intorno il  lago $Averno, e similmente i 
monti pieni di solfo vicini a questi luoghi: e in questa maniera 
andando pih giomi, con minore malinconia lrapasso che fatto 
non avria dimorando"I4 [~ ib ro  IV, cap. 731 

4.1 vari personaggi nascosti 
Continuando con il nostro discorso proponiamo adesso un'ultima indagine clie ci 

iiitrodurri nuovamente nei confini piii intimi -e intellettuali- della citti 
partenopea. Coine detto prima, saranno numerosi gli aspetti del F i l o c o l o  che, coine 
ora vedremo, sono riconducibili, e soltanto cosi spiegabili, con il profondo e ricco 
bagaglio culturale presente nella corte napoletana; vale a dire, a quei testi e 
personaggi che il giovaiie Boccaccio ebbe occasione di leggere e conoscere nella 

15 
corte angioina . 

Benché siano andati perduti gli archivi della biblioteca della corte degli Angio, il 
cui primo direttore era stato Baudet de Gondecourt che I'aveva colmata di codici 
francesi, importanti per la diffusione sia della lirica che della narrativa e della 
musica e il cui bibliotecario al tempo del Boccaccio era Paolo di Perugia, sappiaino 
che si trattava di una raccolta numerosa e ricca in quantita e qualita, rinnovata con 
molti testi provenienti dalla cultura classica. 

Li, a Napoli, Boccaccio pote conoscere i personaggi e le loro opere che 
segneranno il suo percorso professionale, come ad esempio, le coinpilazioni di 
interesse storico e geografico di Paolino Veneto, consigliere del re Roberto e 
vescovo di Pozzuoli -una della localita che Florio, il nostro protagonista, visita 
durante il suo viaggio verso Alessandria-; o quelle di Martino Polono. Opere che lo 
avrebbero aiutato a narrare e descrivere con una certa precisione i complessi itinerari 
che compaiono nel roinanzo: viaggio di Biancifiore, pellegrinaggio di Florio o esilio 
di Fileno. 

Per ci6 che si riferisce al viaggio di Filocolo attraverso le diverse isole del 
Mediterraneo, Virgilio Bertolini ha indagato le possibili fonti che avrebbe potuto 
utilizzare il giovane Boccaccio per una descrizione cosi minuta di questo viaggio e 
con dati inolto precisi. Secondo questo studioso, scartate una serie di carte 
geografiche di Paolino Veneto nelle quali non risultano tali indicazioni, 
probabilmente il giovane Boccaccio avrebbe ripreso tali dati dall'ambiente dei 
mercanti abituati a viaggiare fra Napoli e Alessandria. In effetti si tratterebbe del 
Liber- s e c r e t o ] - ~ t m  f e d e l i u ~ n  Crircis di Marino Sanudo il Vecchio (veneziano come 

'"Si tralla di luoghi tulti vicini al golfo di Napoli, alcuni di loro orinai scornparsi, alüi dei quali si 
conservano resti archeologici. II riferimento ehe si fa a Enea, sarebbc il capo Miseno, figlio di Eolo, dave 
la Sibilla (di Ciiinus) dice a Enea di dargli sepoltura. 
'* Fondamentale per questo aspctio & la lettura dcllo studio di F. SABATINI, Napoli aizgioiiin. Ct,ltirra r 
soeiel<j, Napoli, Esi, 1975. 
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Paolino) e in particolare le carte geograficlie che risultaiio alla fine del libro: Mapa 
di nlare rnediferraneoI6. 

Alcuni dati piu concreti sui luoglri clie Filocolo visita e sulle fonti documeutarie 
potrebbero riferirsi, per esempio, al luogo denominato come Piscina Mirabilis 
(Libro IV, cap. 73). Questo termine avrebbe origine da un testo di Svetonio (Vifae 
Caesar-um, VI, 31, 3); pero in questo testo non appare menzione alcuna del termine 
nzirabile. Secondo Quaglio: "la presenza di mirabile assente nel testo svetoniano, 
rinvia ad una localita ben precisa, coutemplata con gli occlii del corpo non dalla 
mente dello scrittore"". Per quanto riguarda la minuta descrizione delle localita 
romane (Libro V, cap. 44), per inolto tempo si creduto che Boccaccio avrebbe 
usato come fonte pih probabile i Mirabilia Rornae compilazione anonima di grande 
fortuna nel Medioevo. Pero Quaglio, in base ai dati consiiltati crede che: "non esiste 
alcuna prova dirimente che il Boccaccio conoscesse i Mirabilia, sia pure in 
redazioni marginali o tarde, sibbene numerosi indizi che inclinano a suporre una 
consultazione indiretta, tramite altre opere a lui prossime, quale per esempio quella 
di Martino Polono, che a loro volta hanno attinto ai Mirabilia, largamente diffusi in 
redazioni diverse"I8. 11 testo di Martino Polono, a cui Quaglio fa riferimento, sarebbe 
il De quatfuor maio>?bus regnis, e f  lvnlanae u d i s  exordis l ibek~s ,  opera clie 
Boccaccio aveva annotato parzialmente nello Zibaldone Magliabecchiano, 
facendolo precedere da un titolo piii esplicito: De aedr$ciis ii7eri1orandis  irb bis Rorne 
secundzriizfr.a!enz mar fin un^. 

Andando avanti con altri personaggi, nel quinto libro Filocolo avri due incontri 
fondamentali: con Idalugo che gli mostrera tutta la cornposizione dell'Universo 
-composizione che gli era stata mostrata da1 pastore Calmeta- e con frate Ilario 
che gli indichera il reno caminino della vera fede. 

Fondamentale per trovare le tracce di questi episodi saranno gli incontri del 
giovane Boccaccio non solocon il frate veneziauo Paolino Minorita, uno dei primi 
maestri di Boccaccio a Napoli, il cui trattato Cori?per?dium o Chronologia Magna si 
fara presente come fonte tanto in numerosi rimandi sulle varie costellazioni quanto 
nella narrazione della maggior parte degli avvenimenti trani dall'Antico 
l esta mento'^; ma auche con Andalb del Negro, astronomo genovese, che si 
nasconde nel Filocolo sotto il personaggio di Calmeta e che Boccaccio conobbe a 
Napoli. Proprio lo studioso avrebbe aperto gli occhi a Boccaccio verso I'orizzonte 
dell'astronomia e dell'astrologia, e il suo trattato Traciafus fheorice planefarium, 

l6 Cfr. V. BERTOLINI, "Le CaRe zeozmficl~e nel Filocolo". Slrrdi std Boccoccio. V. (1986). oo. 21 1-225. . . . . . . , " Cfr. A. QUAGL~O, '"ha fonti-e &lo del Filocolo", ~io>nnle S/oi.ico della LclIei.n~irrn Il<rlio,i<i, (111). 
CXL, (1963), 321-363, p. 352. 

Cfr. A. QUAGLIO, "Tra fonti e testo...", CXL, (1963), IV, pp. 489-551, p. 517. 
k *  Ci?. A.E. QUAGLIO, "Tra fonti e testo...", IV, pp. 492-95 e IV p. 501. 



verra usa to  da1 Boccaccio  per narrare il coinplesso e complicato capitolo sulla 
coinposiz ione  cosmologica  del  mondo:" 

"Ma a cib clie io piu ver0 dica, tanta fu la paura, clie, 
abbandonati i paternali campi, in questi bosclii venni 
I'apparato ufficio ad operare: e qui diinorando, con Calineta 
pastore solennissiino, a cui quasi la maggior parte delle cose 
era mailifesta, perveniii a p i i  alto disio. Egli un giomo 
riposandosi col nostro pecuglio, con una sampoga sonando, 
comincid a dire i nuovi inutarnenti e gl'inoppinabili corsi della 
inargentata luna, e qual fosse la cagione del perdere e 
dell'acquistare cliiarezza, e perché tal volta nel suo epiciclo 
tarda e tal veloce si dimorasse ..." [Libro V, cap. 812' 

Sempre qui ,  a Napoli ,  il nos t ro  giovane scrittore po te  conoscere intellettuali 
come l 'agostiniano Dionigi  di Borgo San ~ e ~ o l c r o ~ ' ,  commenta tore  de i  Fuctoi?rrii e t  

dictoiuin nieiiiornbiliuin d i  Valer io  Massimo. Per quarito riguarda l 'uso degl i  eseinpi 
tratti dai  Facforzrm di  Valer io  Mass imo,  principale fonte  d i  e sempi  nel  Fi locolo ,  

Quagl io  ha tentato di diinoshare, setnpre sulla base d i  un esaustivo studio della 
tradizione manoscrit ta de l  Filocolo, c h e  Boccaccio  si servi non tanto del  testo lat ino 
quanto  del volgarizzamento fatto nel  X I V  secolo,  coinmenta to  precisamente 

dall 'agostiniano Dionigi  di Borgo S a n  ~ e ~ o l c r o ' ~ ;  o a Barbeto  da Sulnioiia e 
Giovanni  Barrili, che gli  inculcarono l 'interesse pe r  il mondo classico e gli  fecero 
conoscere  il g r ande  poeta  Francesco Petrarca. 

'O Iti realti tuita la lezione offerta da1 pastore Caliileta viene riferita al giovane Filocolo aiiraverso una 
voee, quclla di Idalogo, sona da un albero, che ricosiruisee in tono pseudoautobiogmfico la vita di 
Boccaccio. (Cfr. Carmen F. BLANCO VALDES, Trad., o?. cir, note 5-12 al Libio V, pp. 624-628). Calcneta 
& forse il personaggio pii enigmatico del romanzo. E lui chc introduce il protagoiiista allo stirdio di 
un'altra scienza: I'arlronamia. "Da parle degli studiosi di ieri e di oggi sana staie avanzate varie proposte 
di identificvzione del dotto maestro, il cui nome stesso (Calmeta da calriierr, eolo>iiz,s: "zampagna"), 
rientrciebbc nella fenomcnologia sirnbolista dell'episodio" (Cfr. A.E. QUAGLIO, ~iota 22 al cap. 8 del V 
Libro; T ~ ~ r l e  le opere di Gioi~o,,rii Bocc<iccio, diretta da V. Branca, ed. del Filoculo, Milano, Mondadori, 
1967). 
" Lc fonti nrincioali ocr la redazionc di ouesro co~iinlessa canirolo sono. oltre il Tiudnrrlz iheoiicc 

'' seconda Muscetta c Tartaro ben potrebbe riconoscersi dierro il rcvcrendo greco llario il teologo e 
maestro di retorica Dionigi di Borgo San Sepolcro, clie em stato cl~iainato da Robcno d'Angib da 
Avignone a Nnpoli. In  opinione degli stessi Boccaccio avrebbe copiato il nome di llario da llario di 
Poitiers, un dottore dclla Chiesa franceie clie era rtato in cantatto con la cultura greca (Cfr. A. TAI~I'ARO, 
C. MusCErr~, "Giovanni Boccaccio", Lo lelle>ohrin ilnliniin Slorin e Tesfi (diretia da Emilio Pasquini e 
A. E. Quaglio), Bari, Laterza, 1970-76; Vol. II: "il Trccento", a cura di C. Muscetia e A. Tariaro, pp. 3-6. 
" Cfr. A. E. OUhGLIO "Valerio Massirno e 11 Iilocolo di Giovsnni Boccuccio", Cirlrroa Ncolnriiia. XX. i 
1 6 l ,  p 13-77  L. ".lr.i lii,il L. I C , ~ J  ' CXXYYIX. 1962,. 1 pp. 321-369, p. 325 .  V d ,  liicli; \ I I .  
< ' i < i : l . l . i  ' I I  V:$ir.ri.i \I:~r~iiiii> t i >  \al:;ars. u:,. 1.711ii7 .II I3~1;i:ti;~o''. I!i,llti . l l i t h ~ , i ~ ~ < , l i ~  ,! L ' ~ ~ ~ t , ~ ~ ~ , , ~ ~ . , .  \jI 

3 p 1 ~ 1 1 ,  l ''V,,,n, :tr,,,,~,c~,,~ pc, I';iccril>ii/i~,iic 4-1 \uly:iri,r.iriiciii~ dl V:ilcri.i > l ~ s , ~ r u d  21 

Boccaccio", Slirdi 3rd Boecoccio, X, (1 978), pp. 109-121 



Le ragioni della presenza di tutte queste cronache, compilazioni, personaggi 
nascosti, fonti intellettuali si poterebbero trovare nel fatto che uno dei temi latenti 
all'interno delle pagine di questo libro, oltre evidentemente la narrazione della storia 
d'amore, sari quello del processo di educazione del giovane principe che diventera 
il futuro re: questo processo che era incominciato con I'esercizio della grammatica e 
della filosofia ed era continuato con l'esercizio delle armi e dell'amore, finira con la 
ricerca prima dell'universo, per poi poter conoscere bene il cammino della vera 
fede, che gli mostrera frate Ilario: 

"Posersi a sedere Filocolo e Menedon, e Ilario in mezzo di 
loro, nel cospetto della reverenda imagine. A' quali parlando 
Ilario con soave voce mostrb chi fosse il creatore di tutte le 
cose, e come sanza principio era stato, cosi niuna frne era da 
credere a lui dovere essere; e dopo questo loro dichiaro di 
tanto fattore le prime opere, cioi i l  cielo e la terra, con cio cbe 
in essi di bene e di bellezza veggiamo e sentiamo, o vedere e 
sentire si puote ..." [Libro V, cap. 5 3 1 ~ ~ .  

D'altra parte Napoli era anche il centro piii importante di scambi commerciali 
-e culturali- con 1'Impero Bizantino. 11 greco e I'arabo erano lingue in uso in 
alcune delle regioni del regno e sappiamo che vi erano traduttori in latino e in 
volgare al servizio del re Roberto. Infatti per dare ancora piii digniti alla storia che si 
narra nel Filocolo -che corrisponde tra I'altro al tentativo presente nell'opera di 
voler riscattare il mito e, di conseguenza, porre in evidenza gli aspetti piu eccelsi, 
conosciuti e rappresentativi di ciascuno degli avveniinenti storici o topici 
narrativi-, Boccaccio quasi al termine della stessa, informa il lettore che la storia 
del re Florio e Biancifiore (una volta gia sposati e quando ormai la lascia il nostro 
autore) fu redatta da Ilario, in greca lingua. 

Si tratta quindi dello stesso personaggio che mostreri a Florio-Filocolo la legge 
di Dio e che lo convertira al Cristianesimo: un testimone cioi  diretto degli 
avvenimenti narrati: 

"E dnrata per molti giomi la festa gmndissima sanza 
comparazione, gli amici e' servidori del re Florio contenti 
disiderano di rivedere le loro case e cercano congedo, il quale 
re Florio come pih lieto concede. Caleon toma a Calocepe, 

Sempre secondo A. E. Quaglio, la maggior parte de¡ fatti, provenienti dall'Antico Testamento, che 
Boccaccio "sera per la lezione cristiana di frate llario derivano da1 Co,npendit~», o Cl,ro,rologia Magno di 
Paalino Minorita. (Cfr. A. E. QUAGLIO, "Tra fonti e testo.." (IV), pp. 501 e ss.) Altre fonti indiscutibili 
per la namzione di questi capitoli (53-58) sono La legenda airea di Iacapo di Varazze e la Divina 
Cornmcdia di Dante. Secando Quaglia: "Egli sa muoveni tanto abilrnente tra le righe dell'agiografia 
medievale, da riuscire a contaminare, secondo il suo gusto tipicamente narrativo, le versioni della fonte 
mediante una camposizione diversa delle lessere" (Cfr. A.E. QUAGLIO, "Tra fonti e testo...", (IV), p. 
528). Per ci8 che si riferisce al riihiamo concreto di olouni pnssi dcllc opere La legeiida aurea e la Divina 
Coinnzedia, rispettivamente cfr. Carmen F. BLANCO VALDÉS, Trad., note 82, p. 693; 108, p. 705; 139, p. 
737 e 144, p. 761. 



La cirrirpnrle>zopeo iiel Filocolo dc Giovrr>,>ii Boccaccio. 

Fileno a Marmarina, Mennilio e Quiiitilio e gli altri giovaiii 
romani con le loro donne, e con grandissimi doni lieti 
ricercano Roma, e con loro il reverendo Ilario. 11 quale prima 
in quella non giunse, chc con ordinato stile, si come coloi clie 
era bene informato, iii greca lingua scrisse i casi dei giovaiie 
re: i l  quale con la sua reina Biancifiore ne' suoi regni riiiiasi, 
piacendo a Dio, poi felicemente consumb i giomi della sua 
vita" [Libro V, cap. 961 

Seinpre greca pretende essere la cronologia del soprannoine usato per Florio, 
Filocolo -cosi come spiega lo stesso giovane-, il quale, quaiido incoinincia la 
pwegririatio an~or is  e per nascondere la propria identita, si occultera sotto un nome 
falso, che pero corrisponde perfettamente al suo stato d'aniino e al suo inodo di fare: 

" ... e il  nonie il  quale io Iio a ine eletto 6 questo: Filocolo. E 
certo tal nome assai meglio clie alcuno altro mi si coiifa, e la 
ragione per clic, io vi la diro. Filocolo 6 da due greci nomi 
coinposto, da "philos" e da "coloii"; e "philos" in greco tanto 
viene a dire iii nostra lingiia quanto "ainore" e "colon" iii 

greca silnilemente tanto in nostra liiigua risulta quanto 
"fatica": ande congiunti insieine, si pub dire, trasponendo le 
parti,farica d'a~iiore" [Libro 111, cap. 751 

Inoltre, nel regno napoletano, estremamente filofrancese per evidenti questioni 
dinastiche, era parimenti inolto diffuso il gusto per le narrazioni cavalleresche e per 
tutto cio clie era il inondo culturale proveniente dai fab1iaz1.i e dai lais; ina anche 
I'altro mondo della lirica, dellafi~?'ainors, di uiia societa tipicainente feudale clie 
attraeva per la sua "cortezia", e dove i giochi d'amore erano qualcosa di quotidiano 
e offrivano dolci reminiscenze di una societa raffinata e seiisuale. 

Coine raffinate, sensual; e cortesi sono le tredici questioni d'ainore, ambientate 
iiella citta di Napoli e, senza dubbio -come abbianio visto-, uno degli aspetti 
dell'opera clie ha suscitato piu controversie nella critica. 

Concludendo 
Stando cosi le cose, Napoli nella mente del nostro autore e negli anni, riinase 

nella sua inemoria come un'oasi di pace, un luogo initico. E la citta eletta per 
contestualizzare la maggior parte degli episodi cruciali di questo suo primo 
romanzo. 

Per raggiuiigere tutto cio, Boccaccio sulla storia principale dei due giovani, 
traccia con la sua penna, come abbiaino detto, uiia ricca e complessa traina di 
digressioni emdite, storiche e mitologiclie. Sia la descrizione iniziale di Fiaiiimetta e 
deli'incontro con lei sia il suo innainorameiito, dei due giovani e di altri personaggi, 
coine Fileno o Caleon, rispondono chiaramente al modello cortese e al raffinainento 
ainoroso della poesia stilnovista e del Dante della Vira Nzroi>a. Le difficolta ainorose 
dei due innamorati vengoiio paragonate a quelle vissute dalle piu famose coppie di 



innamorati, tra cui evidentemente Paride e Elena o Leandro ed Eco. Allo stesso 
modo quando si pretende riflettere la huona fortuna dei giovani amanti, emergono 
anche queste meravigliose storie d'amore che hanno riempito le pagine della nostra 
letteratura classica. 

E importante segnalare il volume di esempi che Boccaccio estrae da1 piu famoso 
repertorio degli exempla, i Factonrri~ e! dictornn? memorabilizim di Valerio 
Mássimo, cosi come gli innumerevoli riferimenti eruditi a Virgilio e alla sua Eneide, 
all'ovidio dell'Ars amandi e soprattutto alle Metamo-fosi; a Lucano e alla sua 
Farsalia, opera della quale si serve per narrare la cruenta hattaglia in cui muore il 
padre di Biancifiore; a Stazio e la Tebaide e, perché no?, a Dante e la sua 
Coinmedia. 

Questo era il canone tradizionale all'epoca di Boccaccio e a questo allude il 
giovane scrittore. Dovremo aggiungere anche il filoue pih attinente e piu vicino a 
lui: il genere narrativo della Chanson di geste e del Roinan, dei lais e dei fabliazix 
come gia detto. 

Piu o meno si tratta dell'esito letterario ottenuto attraverso un chiaro processo di 
contarninatio per tutto il bagaglio culturale acquisito da1 nostro scrittore durante il 
suo soggiomo napoletano. Tutto sommato contribuisce al fatto che il Filocolo venga 
presentato come un'opera giovanile, si, pero che riassume tutti quegli interessi del 
giovane Boccaccio che pih tardi appariranno distrihuite metodicamente nelle altre 
sue opere; una sorta di sintesi di tutta la sua esperienza futura conle scrittore. 

Personalmente ritengo che il giovane autore benché dichiari esplicitamente nel 
commiato della sua opera, quando questa ormai possa finalmente arrivare alle mani 
della amata Fiammetta, che questo suo libvetto su cui fatic6 durante alczmi anni, 
dovri cercare la mezzana vio e dimenticarsi di volare alto, dove si trovano 
precisamente gli scrittori che costituiscono il canone classico, voleva e desiderava 
confrontarsi con essi. Egli voleva e desiderava far parte di questo canone, 
elaborando a tale fine un'opera che su un argomento relativamente semplice, 
I'amore, condito con vari iugredienti come gli intrighi, la separazione, l'enquéte 6 
sopratutto una sorta di enciclopedia della tradizione letteraria giunta fino alla sua 
epoca. 

Quando conclude la sua storia come amante disperato, Florio -che I'amore per 
la sua amata e la sua ricerca avevano trasformato in un perfetto amante cortese e 
cavaliere-, trovera infine la salvezza, da1 momento che finira per incontrare la vera 
fede, completando con essa la sua formazione come uomo, come amante e sposo, 
come cavaliere e come cristiano e che faranno di lui il miglior re che nel mondo ci 
sia. 2: la stessa enquéte che realizza anche il narratore che accompagna in tutti i 
momenti il suo eroe, trovandosi alla fine del cammino con un'opera che riassume 
tutta la sua esperienza e che gli aprira le porte interiori verso il proprio stile, 
un'opera che in definitiva lo ha aiutato a superare le diverse esperieuze artistiche. 


